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j V V I S Ó D E L T k A D V T T O R E 

L , 'A fatica di traclurre, che per se stessa nófí 
lusinga moho r a n i o r proprio d' uno Scrittore 

"fcoí prospecto dalla gíoria , faci!menee lo stan
ca j qualora ei non venga sostenufo ed animato 
da qualché altro rriotivo > come o daM* avidita 
del guadagno > o da! piü riobile desiderio di ap-
portar q «alche utile agii altri¿ Qual cagione si 
c red era e g ü , che m'aBbia mosso a traciurre dall' 
Inglese in Italiano, ed a lasciare stampar no
ve tomi del!' Istoria delia decadenzd e rovina deií 
Imperó l&úmanú di Odoardo Gibbon ! Greda o-
gnün ció che vuole: ma la pura veritá é , che 
alia lettura de'primi Capítoli di qüest 'Opera ne 
concepii dellá stitriaj mi parve degna d' ésser 
conosciuta da quelli 5 che non sapendo la l in» 
gua Inglese3 o non arendo cómodo di provve-
derseía, non potévari gustarla nell 'Origínale5 e 
se qualché mío particolare interesse . ha avuto 
parte in quést ' impresa^ non é stato altro 5 che 
quelio d'esercitarrai iri una Iirígijaa cheperslrigo-
lari siioi pregi ha un pleno diritto di esser coi-
t ivata. Ques t ' ü í t lmo oggetto pero Ümitavasi al
ia sempíice traduziorie di questo o d5 aítro 1L 
t r o , che piá m i fossé piaduto ; non risguarda-
va la pubblicazione di essa quando non avessi 
creduto, che Topera potesse realmente portare 
ad a l t á qualché vantaggio. 

L ' erudizione, feloquenza, e la forza del! 
éspressione, che si manifestano in quest5Istoria9 

A s ' m i , 



mi parvero pregi s che la distinguessero dalle 
comunl., e che retider la poíessero qíile anche 
tradotta in un, aitra Üngua : condiscesi dunque 
alie premure, che mi si facevano , di stampar
né 11 principio e rpi determinai a proseguiré 
i i lavoro. Ma presto mi accorsi, che troppo e-
ra piccola queli 'utilita 3 che i nostri Italiani stu-
cliosi deila bella Letteratura e deü' eleganza del
lo stile, specialmente i Giovani , potevano r i . 
cavare dalla lettura di qwesto l ib ro , paragonata 
co! danno, che potea lor provenirne. La fecon-
da e viva immaginazione delT Autore gli fa spes-
so passare 1 confini di quello stile grave, sem-
plice, e sostenuto, ch ' é proprio dell' Istorico | 
la prontezsa, con cui vede i rapporti delle co
se ira loro} e la facilita di combinar mol te i . 
dee talvolta ben disparate 3 unita alia grazia e 
piacevolezga di "esprimerle , gil ha fatto acqui-
stare una maniera di diré arguto e leggiadro , 
che piú imita i brillanti e scherzosl racconti di 
Luciano, e di Voltaire, che la dignitá di T u -
cidide3 di Tác i to , e di Robertson ; e quel ch' 
é peggio, sembra, che síasi proposto per mo-
delli di stile que' due Romanzieri dileggiatori 
degli Uomini e degli Del anche nelle raaterie, 
che risguardan la Religione , specialmente la 
Cattolica. Rispettando io dunque una Religio
ne , che credo vera , ebbi deila ripugnanza a 
continuare un' Opera s in cui la vede a maítrat-
tata con indecente espressioni} e con certa ani-
mos i t á , che Fillustre Autore m i permetterá d' 
osservare non essere neppur coerente al piano 
deila sua storia, la guale sarebbe probabllmen-
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té comparsa i i i uiV arla plut maestosa^e piít no-
t i l e se non v i si íbssero frammischiate tante 
dispute téologiche, tante irohle 3 e táAté rifles-
sioni coritro it sistema del Cristianesimó , che 
nuÜa han che fare con la decadenáa e roviná 
delí ' Impero Romano, é che sembrano inserite-
f i a forza, o per ía s man i a di fax pompa cí'iri-
gegno, o per áoddisfare ceftd contragg,enio, cha 
f Autore dimostra d'avere Verso • la Chi'ésa , e 
le personé, che le appartengono. 

Fn vinta pero lamia ripagnanza da qüeir au-
torevoi persona, che dopo d'aVefmi esortato a 
proseguir la traduzione di quéstó l ib ró , s'assuri-
se r iticanco di farla stam'pare. Credé per una 
parte, che un Opera, la qualé sicuramente^ ha 
moho m é r i t o , doveáse comunkarsi aü' Italia ; 
fe penetrata per i 'al tra da medesimi sentiiísert. 
t i di rispetto verso ¡a nóstra Religiohe , che 
vedeva ín me , quiétS i'n qualchemodo Fansio
sa mia solleclcudine , assicúrandomi , che cotí 
opportune osservazioñi ed aggiaiite pensato avréb-
be ad impediré i i dánnó , che le libere éd i r -
reíigiose frasi del nostro Autore avrebbér póta
lo p rodar re negli animi de'piu semplici ed i i i -
bautl LettorL Veñsb coá ragióne, che un libro 
di questa sorijí sarebbe s.enza áüBbio stato tra-
dotto, e piifeilícato da altri ; e poiché té mol-
te sue relazioni íé somministravano ú cómodo 
di procurarsi da persone abllissime delle sode 
confutaziohi contro gil errori , che v i erano spar-
s i , merio maíe stimó i l presentare un Cibó 
che puo esser nocivo, unitamente all'antidoto , 
i i que! che sarebbé s se fosse apprestato' áenz" 
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aic,mí3N ¡preparazinne o rimedio , che ae impedís-
se i cattivi eífetth 

N é qertgmente resto, defraudata la mía es-
pettazione. Avrá i l Letrore piu volee avutaoc-
casione d' osservare con qual forza sonó state 
confútate le poco misurate espressioni, e le opir 
nioni deli" Autora contraríe al Cattolicismo nel 
Saggio di confutazhne de due Capi XV. , e X ^ L 
di quest'Opera stampato in fine del Tomo IV , 
¿ella, mía Traduzlone; nel le Fjfiessioni poste in 
fine del Tomo V i . j in quelle sopra i l Tomo 
¥111 . ; mil'.Avvertimsnto aggmnto al Tomo Xí .? 
ed in varié note sparse qiú e la nel corpo del-
la Traduzione medesima, le quali sebbene tal-
voka. siano attribuite al T r ^ í í o r e , puré dcbbo 
confessare, per non arrogar mi c i ó , che ad al t r i 
appartiene, che ne 'Tomi finora pubblxcati non 
rlconosco per m í a , se non la semplice traslazio-
ne dair Inglese nell ' Italiano si del Testo che 
delle Note di Gíbbon ( a rlserva d' una parte 
del primo Torno , che fu princlpiato. da altra 
mano) , e la traduzione di alcuni passi Greci 
che I* Autore ha citato nell 'origínale senza v o l l 
tar l i nel la propria lingua , la qual traduzione or
dinariamente si c posta fra parentesi, ovvero in 
carattere corsivo. 

Ma per quanto sian forti e convincenti le 
prove in favor della Religione ortodossa recate 
da dotti scrí t tori , che hanno avuto parte in quell 
le confutazioni, é sembrano a taluno , che co
sí staccate e lontane da'iuoghi, dove 1' Autore 
meritava censura, non producessero tutto queli" 
effetto, che se ne poteva aspettare . L'espres-
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úonl speda! mente Ironiche, i sarcasmi, ed i sa
lí con somma accortezza ínseriti da Gibbon nel 
Suo racconto son tanti strali , che immediata» 
xnente feriscono 1' immaglnazlone di chi legge , 
e dolcemente commuovendolo nel tempo me-
deslmo con la ¡usinga del ridicolo potentemen
te maneggiato da quest' Autore , ne occupano 
in modo Ta mente , che i l lettore passando rá
pidamente da un idea piacevole a l l ' altra, non 
avyerte , se que'detti , che solleticano U suo 
gusto, siano o no coerenti alia fredda ragione? 
se siano puri partí della feconda poética fanta
sía del!* Autore, o veri fatti fondati sulla ven
ta dell" Istoria. Fatta poi che sla n e ü ' a n i m o di 
chi legge qnell' impressione di disprezzo o ñl 
dubhio intopio alie cose piw rispettabili, e cer-
te , sembra; che con discorsi ed argomenti an
che fortissimi, ma separad e posti per esempio 
111 fine del Tomo o del Capitolo, dicuis i trat-
t a , plu difficiímente si possa la medesima to-
gliere o cancellare, di quel che sarebbe, se|m-
mediatamente con semplid avvisi opportunamen-
te situati ad ogni passo meno misura^o delFO-
pera si nchiamasse i l lettore daH" incanto per 
cosí diré dell' immaginazione all'uso dell§ c r i 
tica , e del rígido raziocinio. Col semplice scuo-
tere una persona occupata da una piacevole sen-
saz ione le si puq far'evitare un pencólo, da cu! 
difficiímente poi si Ubererebhe con mezzi ati-
che plü eíficaci e potentio 

In mezzo dunque a, tali riflessi, trovando-
m i quasi neU'impegno di continuare la tradu-
ziofte dell'Opera di Gibbon ormai dali' Áütore 
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condotta aí sao termine, ho creduto , ene n o ú 
sarebbe inutile almeno per qualche iettore di 
essa raggiungefe deile brevi Note a que'passi, 
ne quali sembra, che l ' A . medesimo lasci al-
quanto piá libero i l freno alia sua fantasía di 
quel che pennettano le regó le , alíequali si sot-
topone un ís tor ico. lo non vcgíio pero compá-
nre^in scena come Teólogo, né tome Contro
versista: sarebbe questo un carico ne propor¿io-
nato alie mié forze, né conciliabile con le mié ' 
oceupazioni, né conforme al mío genio; e per-
cío ne lascio volentieri i l pensiero all ' i l lumina-
ío Editóte deílá mia Traduzione, a cu i sará fa-
cile corredare quesea seconda parte dell" Opera 
con opportune disserrazioni, come ha fatto del-
ia prima; ed io nú rlstringeró solo a tener co
me m guardia con brevi cenni i l Iettore cori-
tro la seduzione dell'eloquenza, né m i servirá 
comunemente di altre ai m i , che di quelle del-
ia sempuce ragioñe umana, ponderando le opi-
mon i , e l'espressioni deirAutore piCt con la M -
lancia della filosofía, che dell 'autori tá ' . Affin-
che poi si distinguano le míe Note da quelle 
del big. Gibboií , e da qualunque altr' aggiun-
ta , saranno esse indícate con fe lettere d e l l ' A l -
labeto, protestandomi, che 1' único scopo, che 
ho avuto nel farle, é quello di render sempre 
pm Perfecta e vantaggiosa un'Opera , che al-
tronde ha tanti pregi, purgándola da que'difet-
t í , che lt eccedentevivacita, e fbrse qualche pic-
cola passione non bene avvertlta dali'Autore v i 
hantío fatto t rascorreré , 
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Í R E F A Z Í O N E 
. D E L Ir' A U T O R E¿ ! * r 

j f \ . D e m p i s c o presente r^eiíte ia ir. i a promessa: 
é conduco 'a termine i i dhegno che ral son pro-
posto di scriver 1'ístorla de!la decadenza e ro
cina del Romano Impero tanto m Occidente ^ 
quaríto in Orlente. V estende tutto i l periodo 
di essa da! tempo tíi Trajano , e degü Antoni-
líi fino aíla presa di Costantlnopoli fatta da 
Maometto seGoado; e include un ragguagüo del-
le Crociate, e dello Stato. di Roma ne' secoli 
di mezzó ¿ .Son passati dodicí anni y da che fu 
pubbiicato i l primo Volume di quest' Opera : 
dodici anni , secondo lí mío desiderio, =3t d i 
salute, di ozlo, e di costante applicazione ( a ) 
53 i Ora posso meco stesso congratuíarmi d'es-
sermi íiberato da un Jungo e laborioso do veré, 
e sara pura e perfetta la mía soddisfazione, se 
fino al termine dell' Opera m i continuera i l fa
vor e del Pubblico . > 

La mía prima intenzione fu di riuniré sot-
fio un .\ol punto di vista i rnolti Autorl d* ognl 
secólo e linguaggio, da' quaü ho tratto i mate
rial i di qraesta •Storia j e sonó tuttavia persua-

so, 

(•a.) FeJ. la Prefax* delV Autoré a i Voiume L d i 
quesf Opera in fine* 



soj che quest'apparcnte ostentazlone sí sarebbe 
piu che compensara dalí' ucilká reala di essa. 
Che se ho rinujiziato a tale idea, se ho eylta-
to un'impresa, che ha ¡ncontrato V approvazio-
ne d'un Maestro dell'arte ( * ) , ío posso trovar 
la mia scusa nelP estrema ditíicültá di assegna-
re una giusta misura ad, un catalogo di questa 
sorta: una se ra pi ice lista de'nomi , e dell" edi-
zlone non avrebbe soddisf^tto né me stesso-
ne i miei Le t to r i ; I caratteri de' principaü Scrit! 
íori delPIstoria Romana e Bizantina si sonq 
annessl opportunamente ai fa t t i , ch' essi descri-
vono; ed una ricerca piij copiosa e piu critica? 
quale in yero menterebbero, avrebbe richiesto? 
\m elaborato volume, che appoco appoco sareb
be divenuto una general biblioteca d' Istorici r 
Per ora dunque mi contentero di xinnovar le 
mié serie proteste, che ho procurato sempredi 
attinger dalle prime sorgenti; chela propria cu-
riosita, non meno che un sentimento di dove-
re , mi ha sempre stimolato a studiare gli ori
ginal i - e .che se qualche volta ció non mi é r iu . 
scko^ ho esattamente notato quella secondaria 
testimonianza, dairautoritá di cu i di pende va i l 
passo, o 1' av ven i men tó , di che si trattava . 

lo presto rivedró le rive del lago di Lo-
sanna, paese a me noto e caro fin dalla mia 
prima gioventú. Sotto un Governo dolce , i n 
un'amena regione, in una vita d'ozio, e d' in

d i . 

( * ) Ved, h Preflizione del D o t t . Robertson al
ia su a storia d'America., 



dlpendenza, ed fe mpzzo a un popólo di costu-
m i faciíl ed eleganti, ho goduto, e posso tuc-
^avia sperár di godere i variati piaceri del r i -
t i r o , e della societa . Ma io mí glorieró sem-
pre del norae e del carattere d* Inglese : sonó 
altefo della mía nascita i i i . un paese libero eol 
iiluminato, e 1'apprgvakíóne di esso e i l miglio-
re e piú onorevole premio delle míe fatiche . 
Se ambissí altro patrocinio, che quello del Ppb-
blico 5 dedicherei quest' Opera ad un Ministro dt 
Stato, che in una i^nga, procellosa, ¡ed alia fi
ne infeljce amministrazione ebbe mol t i policio 
f i contr^ddittori, senza quasi un íiemico perso-
nale; che nel cadere dalla potenza ha conser
vato mol t i amici fecleít e disinteressatl; e che 
oppresso da una dura infermita gode i l pleno 
vigore della sua mente, e la felicita dell' incom-
parabile suo natur.'íie. Lord North mi permet-
tera d'csprimere nel linguaggio della veritá | 
sentimenti delP amicizia: ma si la v e r i t á , che 
1'amlclzia tacerebbero, s ei dlspensasse ancora I 
•favori della corola., 

I n una remota soíitudine pup lavaní ta pur 
sussurrarmi all'Qrecchio, che i miel Lettorj íbr-
se dimanderanno , se giunto al fine di quest-
Opera, io do loro pn perpetuo addio , D i rp tut-
to quello, che so io medesimo , e che potrel 
confidare al pih intimo de" miei amici : prpsen-
íemente hanno ugual peso I mot íy i tanto d* a-
gire, quanto di restare i n quiete, néconsul tan
do i miel piú segreti pensieri posso decidera da 
cual parte sia per preponderar la bilancia . Io 
non, posso dissimulare , che sel gran T o m i in 
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quarto debbono a m esercltato; e possono avet 
csaurltd l " indulgenza del Pubblico; che nel rei
terare simili pro ve un Autore , che ha avuto 
dell' incontro, ha moho piü da perderé di que! 
che póssa sperare di guadagirare che lo vado 
presentemente a declinare negli arini ; e che i 
piü rispettabili ira' miei Názional i , quegli , che 
lo desidero d ' imitare , giunti presso a poco aí 
medeslmo periodo delía lor v i ta , han tralascia-
to di scriver 1' Istori^ . Ció non ostante io r l , 
fletto, che gl i Annali de' templ anticni e mo-
deníi possono somnáínístrar mol tí ricchi ed in -
teressanti soggetti • che io tuttavia ho delía sá-
i u t e , e del cómodo; che mediante V uso di scrí-
vere dees! acquistare delía facilita, e de!la pe-
rizia, e che neir árdante investigazione delía ve-
r i t á , e del le cognizioni non m i sonó accorto d* 
alcuna decadenza. Per uno spirito attivo é mh 
penosa r índolenza che la á t i c a ; le ricercne pe.' 
ro di gusto e di curiqsitá occuperanno e diver-
tiranno i primi mesí delía mia liberta. Queste 
tentazioni mi hanno qualche volta cjedato dál 
rigoroso dovere anche d' uria.piaGevofe e volon-
taria impresa: ma ora ií mío tempo sará tutto 
a mía disposizione, e nell' uso o abuso , che fa
ro dell' indipendenza, io non ternero piü i r i m -
proveri né di me stesso, né de miei amici. Io 
gilistamente pretendo un anno di Giubbileo : 
presto passeranno la prossima es tá t e , e 1* inver
nó seguente; e la sola esperíenza potra decide-
re , se io preferiró la liberta e variabílitá di 
studiare al disegno ed alia composizione d4 u i f 
opera íegolare , che anima la quotidiañá applU 

ta-



cazione dell' Autore nel tempo che la lis.trmge 
a certi confini. Possono influiré nel la mía scef-
ta i l capriccio edil caso; ma la descrezza dell' 
^jmor proprio sempre tenterá di applaudire a|l? 
^ttiva industriaj 9 al riposo filosófico. 

PQWNING- - STREET 

Primo Magglo 17S8, 

S. Prendero qm 1' occasíone d i far due 
osservazioni quanto all'uso del le parole, chelo 
priora non ho sufficientemente avvertito: %. O . 
gni volta che io mi servo deti'espressioni d i la 
dalle a lp i , dal Reno , dal Danubio ec. , gene
ral menre siippongo di trovarmi a R o m a , e di 
poi a Costantinopoli, senza fare attenzione, se 
questa relativa Geografía possa convenire o no 
alia lócale varia hile sltuazione del Lettore , o 
dell" Istorico . 3. Ne'nomi proprj d'origine stra. 
mera specialmente oriéntale sarebbe sempre mió 
disegno d'esprimere nel la verslone Inglese una 
copia fedele dell' origínale. Ma spessq conviene 
abbandonar questa regola, che si fonda sopra un 
giusto riguardo per 1' uniformitá e la veritá ; 
quindi se ne limiteranno, o estenderanno i 'ec-
cezioni secondo 1' uso del la lingua ed i l genio 
dell'interpetre. Sovente i nostri alfabeti posso
no esser mancanth un supno duro , un ingrata 
distribuzione di lettere potrebbe offender i ' oree-
chio o 1' occhio de'nostri Nazionali ; et! alevine 
parole manifestamente corrotte si sonó stabili-
« e , e quasi natural izzate nel la lingua volgare . 



í í Profeta Mohammed per esemplo non si puó 
spogliar plú del famoso, quantunque improprio 
oome di Maometco ; non si riconoscerebbero 
quasi piü le notissíme Citcá ds Aleppo di Da 
masco e del Cairo nelíe strane cíenominaaioni 
di Ha leb , Demashk 3 ed ¿A¡ Cah i rd ; si faú for> 
mati i T i to l i e gü Ufizj dell" Impero Otcoma, 
no dalia pratica di crecento anrii ; ed ormai .sia-
m o soliti d 'uniré i tre Monosülabi Chinesi Cotí-

futzee neí rlspettabiie nome di Confacio , oppu-
re di adottare la cornizion Portughese d'i Man-
darmo* lo pero sonó indinato á váfíare f uso 
di Zoroastro e di Zerdusht a misurá che ho trat-
t ú le m í e notizie dalla Grecia, o dalla Pcrsia: 
dopo i l nostro commercio colF Lidie si é fesci 
tuito al trono diTámerlario i i g e m ú n o T t m o u r ; 
i^nostn pm corretti Scrittori hánnd tolto dal 
Koran i l superfluo arncolo ed adottancío ía 
voce Moskmmvece di M u s u l n m o , evi t iámonel 
numero plurale un ambigua termlnazione ( a ) , 
i n questi, ed irt mü le altfi esempj son troppo 
minute le cause della distinzione fra un voca-
bolo e Tal t ro ; m á , se non possd esprimerli • 
sentó i motivi della mía scelta. 9 

A l fine di quest'Istoria i ! Lettore trovera 
un Indice Genérale di tu t t i i Vo lumi , che com-
pongon quest'opera, c h ' é stato fatto da perso
na P i i volts impiegaca in opera di questa spe-

Í S T O -

( &) Qüesty osserpa&one ha lumo cuanta a1Í„ f 
gua Inglese; non gik ¿ a n t a a l P l l l d Z ^ 



I S T O R . I A 

DEL L A D E C A D E N Z A E R O V 1 N A 

I M P E R O R O M A N O . 

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

Zenom ed ^Anastasio Imperaton d'Orlen t é i j ^ a ¿ 
s c k a , educc.zhne, e prime ímprese d i Teodorí-
to Oftrogoto: sua invasioné e conquista d* Ita~ 
l i a : l íegno i n I t a l i a de' Goti i - stato d e í t OccU 
¿ e n t e i Coverno Mi l i ta re e c i v i l e : D s l SmatorS-
Boezio: Ultime azioni e morte d i Teodorico * 

" ^ Ó p o ía caduta- deí Ronlaiio impero i t i An. 
ú Occidente, g!i oscnri nomi , e g l ' i m - 47<5' 

L ^ ' peffetti Annall di Zeaone, d' Anastasio, 
di Giustino, che Tut l dopo Talero montafo-

no sul trono di Costantinopoli 5 debo!mente se-
gnano F incervario di cinquant' anni fino aí me-

527. 
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*6 Istoria delta deeadenza 

morablle Regao di Glustlnlano. Nel medesíiTiQ • 
periodo risorse e fiori i ' I tal ia sotto íl governp 
d'un Re Goto , che avrebbe potuto mentare 
una statua fra'migliori e piu bravi degü and 

Ñas i C ^ ^LOmani • * " 
ta '^ed Teodorico d'Ostrogoto, ch' era i l décimo-
educa- qu^íto nelia discendenza del!a stirpereale degll 
zione A malí ( i ) , era noto nelle vícinanze di V i en. 
doíco" na ^ 2 ^ due a!ini doPO morte d' A t t i l a . Una 
An.455.ref.eilte vkt0"a aveva restituito i ' indipendensa 

475. sgh Osrrogoti- edi tre fratelli Walamiro , Teo-
demiro, e W i d i m i r o , che unitamente go'verna-
vano quella guerriera Nazione , avevano sepâ  
ratamente stabilito le íoro sed'i nelia fertile 
quantunque desolata provincia del la Pannonia \ 
Gil Unni tuttavia minacciavano i ribelli íor 
si-idditij raa fu rispinto i l precipitoso loro ai. 

- 1 taC-

( i ) Giornande (de reh. Getic. c. 13. 14. p. 
.3X9' 630. 'Edif. G'fot.) ha tratto Torigine di lep-
íiorico da Gapt , uno d e g ü A n s i o Se mide i , che vis-
,se verso i l tempo di Domiziano. Cassiodoro, ch'é 
i l p r imo, che celebri Ja stirpe Reale degü Amali 
í ^ r . V I H . 5. I X . 25. X 2. X I . x . ) contra i l ni-'; 
pote di Teodorico per decimosetdmo nelia discen
denza. Peringsciold ( Commentatore Svezzese diCo-
chloeus, v r i . The odor. p . 271. Stockholm 1699.) s'af-
íatica per combinare questa genealogía con le leg-
gende, o tradizioni delia suá Patria. 

_. ( 2. ) Pih esattamente sulie rtve del lago Pelso 
( JSieusiedler-see) vicino a Carnunto, quasi" nel me-
desimo luogo , dqve M . Antonio compose le siié 
meditazioni (Giornand. r. 52. p. 659. Severin Pan-
no?iía í í lustrata p. 22. Geliarius Gcwr» antiq, Tonu 

- ?• ISO.) . ; . . • . . . ; . „ . V ^ . , . v v - . . 7 ' I r . - ^ J l 
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tacco dalle solé forze di Walamiro , e glunse-
ro le nuove di tal vittoria al campo lontano 
del suo fratello in quetl' istesso fausto momen
to , in caí la concubina favorita di Teodemiro 
gíi aveva partorito un íiglio ed erede . Teodo-
rico nelTottavo armo deila sua etá fudal padre 
con ripugnanza rila.se lato peí pubblico interesse 
come ostaggio d 'un ' aüeanza , che Leone Impe-
ratore di Oriente aveva comprato per un an-
nuo sussídio di trecento, libbre d 'o ro . Fu edú
cate i l Reaíe ostaggio a Costantlnopoíi con pre
mura ed aífetto. S'assuefece i l suo corpo a tut-
t i gli esercizj deíla guerra, si dilató i l suo spi-
,rito per Tuso d* una culta conversazione , fre-
quentó le scuole de'piü abili Maestri; ma sde-
gnó o trascuró lear t i del la Grecia, e restó sem-
pre tanto ignorante ne'primi elementi de!le let-
tere, che fu inventato mirozzo istrumetno per 
far la sottoscrizione dell' idiota Re d'Italia ( i ) . 
Giunto a l i ' e tá di diciotto anni fu restituito a* 
desiderj degli Ostrogoti, che 1* Itfiperatore cer-
cava di guadagnare per mezzo della liberalita 
e della coníldenza. Walamiro era morto in bat-

[ , • , U - < 
'^^ZIZ^III!IirZIII1^22.''1"rrri'" '"' «iii"""""'! il"» " • ~Í-,.< 

( i ) l a una lastra d 'oro s1 incisero ie prime 
quattro lettere (0EOA) del suo no me, e quindi po-
scala sulla carta, i l Re faceva scorrere la sua penna 
per le incisiom di queíle (Anonym. Valesian. W cal-
cem A m m t m Marcel lhi , p. 722.; Questo fatto au-
tenticato dalla testimonianza di. Procopio , o almeno 
üe Cjcoti contemporanei Gothtc h 1. c. p 3 H 
prevale assai alie vaghe lodi d'Ennodio (Sirmond] 
vper. i om. 1. p.. ^ p f i . ) e di Teofane Chrono?rap., 

T o m o X I I . g 



Is Istorld 'delia decadenzd 
taglia; W u i i m i r o , fratello minore, avevacorii 
dotto in Italia e nella Gallia un armara di Bar. 
ba r í , e tu'ttá la Nazione ri con osee va per Re 11 
padre di Teodoríeo. I ferod di luí suddki am-
mlrarono iá forza e la statura del gioviñe lo. 
to ftincipé ( í ) : ed t\ tostó órovo lord , che 

non 

( i ) Statma ési y qua- resigñci pYoceritaie rtf 
gnantem ( Ennod, p. 1614.} 11 Vescovo di Pavía 
{queli'Ecclesiatstico c i o é , che desíderavá d ' esíer Ve
scovo ( á ) ) pássa in seguko á celebrar la e z t i d g m 
He^ gíi occhj j le maui ec. deí suo Sovrano ¿ 

( a ) Potrebb't con ragjone domandnm a l Sig¿ 
Gibbon , come l a conosciuto i l desideria, che aveva En-
nodio d'esser Vescovo, qztando compose i l Panegiricó 
d i Teodorico? Espotiendo egli V altetXa della statúra < 
í / colore del voltó 3 la serenita degji occhj ec. del suo 
He 5 e vísgüardahdo in esso qUcsti esterioii t añ tagp 
eome iah t i dóni della natura , ahueva qúel che mani¿ 
festatasi ágli occhj d i tu t t i • ed era. hen na türa le , 
€he un Oratore dopo d' aver lodato te vi r t i i e le f É 
sublimi doti del sué Eroe 4 discendesse anche a de-
scnvevne V esterna vahtaggiosa figura. Perche duntpií 
l 'Istorico vuole aggiürígere del suo qüelP oeculto desi-
deno^ quasi per indicare i l motivó,di t a l descri\ione ̂  
e forse insinuare nelP animo del Lettore un sospetto 
d ' adulayone contro lJ Oraíore medesimo? Sarebb' egli 
ragionevole i l dubitare che Gibbon vedesse d i mal ' ot¿ 
e l i ó t i Vescovo d i P a v í a , perche e uño scrittore Ec-
clesítzsticó y perche soffú malte pérsecuiioni per la di -
fesa della Religión Caiiolica , perche in fine dalld 
Chiesa Romana si venera come, santo} Se trovasi ra? 
ponevole questo dubbioi si avra dunque motivo d i dü-
bttare anche del candor delV Isiorico, fintañto che aí-
itiem Han porrú le prove d i ció „ cha asseriscc. Vedi 



B e i f Impero Romano . Cap. X X X I X . i > 

hon avea punto degenerato dal valore de'snoi 
Antenati . A!la testa d i sei ínila voíontarj par
tí segretariiente daí campo s andando l í í cerca 
di avveáture5 discese i l Danubio fin© a Singi-
dunó ó Belgrado j ed in breve torno dá suo pa
dre coii lé spoglie d' un Re Sarmata s ch' egli 
aveva vintd ed ucciso .. Tal i tripnfi pero non 
producevano ché della famá, e gF invincibili O-
strogotl eran ridotti ad ün'estrema angustia per 
mancanza di vestí e di cibp ¡ D i común con
senso dunqué risolvettero d'abbandonare i loro 
accampanienti Panfionid5 e d'avanzarsi ardita-
tnente verso Je températe é ricche vicinanze 
della CDorte Bizantina, che gik manténeya ne\V 
brgoglid e riel lussó taníé akre truppe di Goti 
ad essa confederati i Dopo d' aver provato con 
alcüni atti d 'os t i l i t á j ch'essi potevarioesser pe-
ricolósi nemid 3 o aíraerio molesti 3 g l i Ostro, 
goti venderorio ad un alto prezzo la loro ricon-
ciliazloñe e fedeltl 5 accettarono ua donativo di 
ierre e di denaro; e fu loro confidata lá d|fe-
sa del basso Dánübld sottó i l comando di TTeo-
dórico 3 i l qugle dopo la mdrté di Suó padre 
successe al trono ereditarío degli Amali ( i , ) . 

U n Efoe proveniente da unastirpe di Re* 

' , . |. . | , | . ^ | | g i , 

sotto la nostra not. ( d j a l l á not* f z ^ J dclP íáutúre 
in qúestú Capiiólo ¿ 

i . í . j ) Desct ivono lo Stato degli Ostrogoti , e ¿ 
i primi anni di Teodorico Giornande ( c. 52. 55, p, 
689- 696.} e Maicp (Excerpt. Le¿aU p. 7 8 - 8 0 , ) ^ 
ÍO chuma erráné»iiíeníe figiio d i # 4 i a m í r o ^ 



2 o ístoria h i la dscadeníJ 
Regno gí dovea dlsprezzare quel basso Isauro , che id 
di Ze- investito della porpora Romana senz' alcuna do-i 
X T - i te íli sP'lút0 0 ¿i corpo, e senz' alcuna preroga-
49i,Fe-íiva ^ nascita Reale , o di sublimi qualitá . 
br. 9. Mancata la linea di Teodosio , poté in qualche 
Apr. modo glustificarsi la scelta di Pulcheria e del 

Senato da'caratteri di Marciano , e di Leone 5 
ma quest' ultimo stabili e disonoro il su o Re
gno mediante la pérfida uccisione d'Aspar ede* 
sooi figli, che troppo a rígore esigevano i l de
bito della gratítudine e dell' ubbidienza. L'ere-
dita di Leone e dell'Oriente passó pacificamen
te nel piccolo di luí ñipóte , figlio d* Ariadne 
sua fíglia 5 ed i l fortunato Isauro Trascalisseo 
di !ei marito ra uto quel bárbaro snono nel Gre-
co nome di Zenone . Dopo la morte del vec-
chio Leone s' accostó egli con rispetto non na. 
turale al trono del proprio figlio, u mil mente r l -
cevé come un dono i l secondo posto nell'Impe
ro , e tostó eccitó i l pubblico sospetto sopra 
una subitania ed i inmatura morte del giovine 
suo Collega , la vita del quale non poteva plu 
fare avanzare la sua ambizione. Ma T autorita 
donnesca regolava i l Palazzo di Costantinopoli 
e r agitavano le femminili passioni : Verina 
vedova di Leone , rlsguardando come suo pro-, 
prio T Impero, pronunzió una sentenza di depo-
siziqne contra Tindegno ed ingrato servo , al 
quale aveva ella sola dato lo scettro d' Oriente 
( 1 ) . Appena risuonó alie oreccbie di Zenone 

i l 
1 (.;. 

í 1 ) Teofane (p. n r . ) inserisce nelld sua sto-
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11 nome di ribellione, ei fuggi precipitosamen
te nelie montagne d' Isauria, ed i l servile Sena-
to concordemente proclamo Basilisco , di lei fra-
telío gi» i n fe mato dalla sua spedizione AfFrica-
ga ( ' i ) . I I Regno pero dell'usurpatore fu bre
ve e turbolento: Basilisco pretese d' assassinare 
f amante della sua sorel la , ed ardi d' o Henderé 
I ' amante della sua moglie, i l vano ed insolen
te Armazlo , che i n mezzo al lusso Asiático af-
lettava i 'abi to, i l portamento, ed i l sopranno-
me d* Achille ( 2 ) . Cosplrando fra loro i mal-
contenti, ríchiamarono Zenone dalf esilio ; fu-
ron' tradite le á rma te , la Capitale, e la perso
na di Basilisco, e tutta la sua famiglla fu con-
dannata alia lunga agonía del freddo e della fa
ma dall' inumano conqulstatore, che non aveva 
coraggio né di far fronte , ne di perdonare a' 
^roprj nemici. I I superbo sp.irito di Verina era 
tutta vi a iñcapace di somraissione , o di riposo: 
Essa provocó 1 inimicizla d' un General favori
t o , ne abbraccio la causa tostó ch' egli cadde 
i n disgrazia, creo un nuovo Imperatore in Si-
ría ed in Egit to , levó un' armata di settanta-
mila uomini, e continuó sino all* ultimo istan-
te della sua vita in una inutile ribellione, che 

se-» 

t ía una copia del le Sacre iettere di lei alie provincia. 
ISÍ (¡rl 0(x.fí\Hov «MíTgpov ÉS"{ . . . . Ĥ ií OTÍ TrpoxHp^c»-
ME9M 0otcri\í(x Tpsc-KTt̂ .'j-aiov ec. (sapete, che nostro } 
i 'Impero . . . e che facemmo Tvascalliseo Imperatore 
ec.)-. Ta l i donnesche pretensioni avrebber fatto stu-
pire g l i schiavi de' primi Cesafi. 

í 1 ) Cap. X X X V L T á n . I X . p. 136,) 
{ 2, ) Suidas Totn, 1. p. 332. 333, EJ i t . Euster. 
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seeoñio i'uso di quel tempo era stata. ptuáms. 
dagU Eremiti Cristiani, e da' Magi del Pagane! 
simo ( b ) • Nel tempo che le passioni di V e r i 

' " • 1 ' • na •. 

. ( ) ^ '̂««?{J,«<? ^ / í Eremiti Cristian! co' Ma~ 
qt del f.agamstmo nel predire U ribeliiQn d i Ferina i 
fiéfi che fossero predilioni del medesimo genere , m i 
s t r a j a m a u n a delV Antoje contra i Crist iani . Fra 
P i &renim st ¿aran trovati sen^a 'dubbio de'fanatici 
t degL ¡mpostort : ma un Istorico Cristiano tuh con de~ 
een^a confonderlt tu t t i ' co^ag^ Pagani} oppure un 
Jstonco ut jualunque setta , ma ingenuo, e non preoc-
mpato d a f a v e r e o da odio verso d 'a le uno , dovrehb\ 
egk tnstnuare nel ¿ettore i U i s b r n i o verso una das-
se j t persone tn gran parte stimabiji , senTa neppure 
indicare su quah fondamenti iappoggia quel suo pa~ 
rállelo^ Nessuno a l presente vorrh difenJere come ve^ 
r í r - V / ^ i Y a f * , dalla P tv ,n i t¿ j e prediVoni df-
Magt del Paganestmo:-jaa sussiste ú „ corpa , ed un 
carpo assat. grande di persone , qual ¿ la Chiesa Cat-
tokga^ che ammette per veré o 'provenienti da Dio le 
prediVant almeno d i 'alcuni E remi t i , cP essa rieonosc* 
per uommt. dotan d i sui l imi v i r t i * , e percih d i f t M 
da l supremo Vtstnbutore depremj e delle pene con 
4pm talvoha soprannaturali, quaV} quello ¡e l la P r l 
Jje.%-'a' doveya dunque uno scrittore altronde W«* 
dtVoso ed esatta , come Gibbon y avere qualche r imar-
do per queste Persone, che p0tea ben supporre , che a~ 
vrebbtro letto la sua storia , e per loro soddisfarionc 
accennare almeno dt quali Eremiti egli p a r l a ' í ci
tar gh Antón , che narrano qnel¡e prediliom , per pó
teme confrontar le parole , nótame le cir j t a n { e % 
combinare gh effettt, e daré a ciascheduna d i esseilpe
so che mema? I I confonderc con una p r o p o s i t e cosí 
genérale gh h r cmm Cristiani co\Magi Fagani indu
ce f actlmcnte t i lettore ad estendere O p r i m í la taccia 
d tllusione o d impostura propria de'secondi, e percih 
f commette* forse un'inginsti^ia , a cui non dárebbe 

mai 
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na afrllggevan 1'Oriente, Ariadiie sua figlia di-
stluFue-zasi con le femmmih v i r tu della dolcez-
za, e della fe leí ta ; seguitó questa nell* esilio 
Jl proprio marico , e dopo i l sao ritorno i m 
ploró la clemenza di esso in favor della ma. d'Ana-
are. M o r t o Zenone , Ariadne , figlia madre e stasio 
veiova d'Imperatori, diele la mano, ed \\ t i - j * ; ^ ^ 1 " 
tolo Imperiale ad Anastasio yscchio domestico Ap'r.g* 
del Palazzo, che sopravvisse piu di ventisette Luglio 
anni al suo innalzamento, e di cui si dimostra 
U carattere da quest' acclamazione del P o p ó l o : „ 
Regna come ha i vhsuto ( i ) ̂  . 

T u t t o c i ó , che potea suggerir i'affezione o 
i l t imore, fu a larga mano da Zenone profuso lit:aree 
nel Re degli Ostrogoti , come i l posto di Pa- r i y o l t a 
t r i z io , e d i consolé, d i comando delíe truppe d iTeo-
Palatine, una statua equestre, un tesoro di p iü ^ n c o » 
migliaja di libbre d' oro e d'argento , i l nome ^ y 5' 
cli figüo, e la promessa di una ricca ed onore-

mat mi probo ed cuesto scrittofe somministrar veruna y 
benche lontana occasipne. 

( i ) Le storie contemporanee di Maleo, •» e 4i 
Candido si son perdute; pía se ne son conservati al-
cuni estratti o frammenti presso Foxio { L X X V I I T , 
L X X I X . p . 100-102.) presso Gostantinq Porfirogenj-
to ( Exccrpt, Legat, p« 78-97. ) , ed in varj ar t i col i 
del Lessico di Suida, (guaneo a' reg?ii( d i Zenórie e 
d'Anastasio la Crónica di Marceilino (Imago Misto-
r í a ) é origínale : edebbo confessare, almeno rrspetto 
agli n l t im; tempj , Je mié obfaligazioni alie vaste ed 
esatte Coile^ióni del TiU.en}ont . ( Hist , des Emp* 

B 4 



24 Istorlí de Ha deéadema 
volé rnoglie. Fintantoche Teodorico sí conten; 
ib di serviré , sostenne coa fedelta e coraggio 
la causa del suo benefattcre ; la rápida marcia 
di esso contribuí alia restaurazione di Zenoñe ¡ 
e nella seconda ribellione i VFa l amin , come 
solevan chiamarsí, inseguirono e strinseío i r i . 
belli Asiatici in modo , che procurarono alie 
truppe Imperiali un' agevol victoria ( i ) . Ma 

que-

( \ ) I n ipsis congressionis tua foribus cesstt itfvÁ 
sor cum prófugo per te sceptra reddercntur de salul 
te duhtan t i , Ennodio poi giunge fino { p . 1596. 1597. 
Tom, 1. Sirmond.) a trasportare i l suo Eroe ( forsé 
sopra un dragón volante?) ne l í 'E t iop ia oh re i l t ró 
pico di cancro, q u e í che dicono i l Frammento Va-
lesiano { p . 717.) Liberato ( Bvev. Eutych. c. 25. p , 
118. j , e Teofane (p . 112 . ) , é inü sobrio e ras ioné í 
vo l é , ( c ) 

( c ) Not convenghiamo ̂  che lo stile d ' Éiuwdio , 
spectalmente nel suo Panegírico d i Teodorico , i sow-
mamente enfát ico, e carica pib del dovere d i figure, 
e,dt omamenn rettorici alP uso del suo secólo, in cui 
s era gta perduto i l gusto della fina eloquenia: m a H 
pretendere , che le f ras i , e U amplifica^ioni oratorie 
d un Fanegtnsta si debhano intendete a vigore , come 
le semplict narra^ioni d1 un Istorico o d ' un Annalista , 
sarjépe ün tndiscretei'ia. Ecco i l declamatorio e túr
gido stile d 'Ennodio: Non t ib i ignotusest al?or Scy-
t h i ^ í non Meróem aut anheíum sstibus cancrum y 
ut a í tenus possessor orbis , ignoras. Didicis t i uni--
versa subigendo , qua nobis vix auditu patuerunt . 
Chi non vede, che P Oratore cúntrapponendó in questtí 
passo Mcroc alia Sci^ia , /;// voluto indicar levittorie 
del suo Re tatito ne' climi pih freddi del settentrione , 
quanto ne 'pih caldi del me^od} > Tut t i sanno , chevli 
antieht davano t i nome di Meroe ad una citth posta 

/ 1 'yH 
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fHiesto fe del servo ad un tracto si rnutó in un 
formidábií rtemicó, ch' estese le fiamme de!la 

, guer-

4 ¡ d i ¡a del Trópico d i Cancro.y e ¿id una gran parte 
delP alto Egitto ( Ved. La M a r t i h k r a , De r is le .ee . ) 
W. chiaro pero , che in questo luógo dee prender si nej 
se'condó, piuttosto che nel primo significatO , e siccome 
per diré con verita , ché\ a Teodorito non era ignoto i l 
gelo della Scizia serviva., ch'cgli avesse superato i Ge-
p i d i , i Bulgari y ed a l t r i simili Popoli , che alV uso 
d i que1 tempi si posson compretidere sotto / ' indetermi-
naia denomin'n\ione d i Sc i t i , sen^d che vt fosse biso-
gjio cb' ci gi unges se' fino a l mar glaciale , o a l cerchio 
polare ; cosi per ásserire con ugual verita in quel ge-* 
nete d i discorso, ch1 ei non ignorava Meroe, serviva s 
che penétrate nclP Egitto si fósse decostato a l Trópico 
d i cancro, e fosse anche d1 un passo eñtrato in quella 
vasta regione, che soito questo norhc si canosceva da-
g l i A n t i c h i , sen^a che fosse necessario che sorra un 
drago volante fosse trasportato alia Citta d i Jlleroa 
tanto a l d i ta di quel Trópico. H a detto puré i l S'rg. 
Gihbon medésimo pocóavanti „ cheVerlña creó un nue
vo Imperatore in Siria ed in Egitto corltro Zerióne ; 
cd osserva nel seguente Capitolo, che anche sotto Giu-
stiniano l ' Impero d1 Oriente SÍ estendeva sino alie 
Frontiere deir Etiopia : non sarehbe dünque gran f a t -
to , che i l prade Teodor ico alia testa deJ süoi Walami-
vi si fosse portato in Egitto per puniré i l ribelle , e 
vttirandosi questo nelV interior del Taese, per poco che. 
fosse inseguito dalle truppe Imper ia l i , era facile ^ che 
si accostassero tanto a l trópico di cancro ed a' confini 
della Provincia d i Meroe, che autori\\dssero uri P á " 
negifista ad asserirc sen\a falsitd , che a l loro Duce 
non era incógnita quella regione. Perche dunqiiei l Sig. 
Gibbon , che a ¡fronde mostra tanto discernimento , e 
tanta pericia in ogni ge?iere d' f rudi^iotie, vuole usare 
con Ennodío qnrsta durei^a d ' interpretar le sue paro-
le in maniera da farlo^ cuasi passare per un hugiardo 

adu-
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guerra da Costantinopoli fino a l i 'Adr iá t ico: fu-
ronp ridotte in cenere rnoke floride Citta e fu 
quasi distrutta V agricokura delía Tracia dalla 
barbara crudelt§ de' G o t i , che tagUayano a con-
tadini ÍQr prigionieri la mano destra , con cui 
guidavan l'aratro ( i ) . I n rali qccasioni toccq 
a Teodorico Falto e patente rimprovero d" in-
fedeíta, d' ingratitud i ne , e d'insaziabile avari
cia, che non si potrebbe scusare, se non dalla 
¡dura necessitá delía sua situazione. Regnava e-
gli non come Monarca , ma come Ministro di 
un feroce Popólo, di cui lo spirito non era dor 
mato dalla schiavitü, e che non soffriya insul-
t i né reaU? né immaginarj . era incurabile 
la pover t á , mentre venivaip tostó dissipati I 
donad vi piü generosi in un eccessivo lusso , e 
diveniyano sterili I piu fertil i stat| nelle lor 
inani; gli Ostrogoti disprezzavano , sebbene in -
vidiassero i jaboriosl prqvlnciali j e guando man» 
cava lorq ¡a sussisten^a, ricorreyano ai soliti e-
spedienti deüa guerra, e della rapiña . 11 desi-
derio di Teodorico (secondo almeno la sua pro
testa) sarebbe stato queílo di menare una vita 
pacifica, oscura , e sommessa ne' confini della 

S d - I 

aduhitore? Sarehhe forse questa una conferma delduh' 
l io , che ahb 'tam proposto d i sopra , ch'et se la fosse 
presa con guesto ser ittore , perche e Cattoltco^ e Santa ? 

( i ) Viene speciaímente imputato questo crude-
le pso a 'Co t i T r i a r ] , meno {forse p?V> ) barbari, per 
cuanto sembra, de' Walamiri j ma si acensa i l iiglio 
ái Teoderairo della rovina d i molte Git tá Romane 
(Maleo Excerpt, f.eg, p . 95 . ) 



Sci^ia; ma la corte di Bizanzio 1' indusse coa 
splendide e fallaq promesse ad attaccare unz 
%x\hu confederata di Goti , che s'eraao impegna-
t i nel partito di Basiliscp . Marcip dunque da' 
saoi guartieri nellaMessia, essendo stato' solen-
nemente assícurato , che prima di ^iungere ad 
^drianopoli ayrebbe incontrato un ^abbondante 
convojo di proyvisloni, ed im rinforlo di otto 
mila cayalü, e di trentamUa fanti mentre le 
Leglonl dell' Asia erano accampate ad Eraclea 
per §econdare le §ue operazioni . Fiirono pero 
sconcertate queste misure dalla reciproca gelo-
sia? All? avanzarsi che fece i l figlio di Teode-
mirq ne i í aTrac i a , trovp un-inospitasolitudine, 
ed i Gotl suoi seguací con un grave bagagliq 
di cavalli, di muli , e di carri furono per in-
gannq delle loro guide condotti fra le rupi ed 
i precípizj del Monee Sondis, doye fu egü as-
salito dalle armi p dalle invettiye di Teodqrico 
figlio di Tr ia r io . Da una yicinaeminenza i l SUQ 
artificioso rivale arrlngaya i l campo de' Wa la -
r n i r i , ed infamava i l lor Capitano con gl i ob-
brobriosl nomi di fanciullo, di pazzo , di tra-
ditore spergiuro, e d | nemico del proprio san-
gue, e del la sua nazione . 35 Non sapete yol 
„ (grldava i l Figlio di T r i a r l o ) che la costante 
„ politka de'Romani é quella di distruggere \ 
„ |3oti con le lor proprie spade ? Non yedete, 
„ che quegli di í ioi , che In questo non natural 
„ pombattimento restera yiticítore , sara espo-
3, stq, e giustamente invero, all ' implacabile lo-
„ ro vendetta ? Dove son que' guerrieri, miei e 
j3 tuoi proprj congiimtl 3 le vedove de'quali ora 

' sí 
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t si íagnano, che sacrificaron le loro vite alia 
tua temeraria amblzione? Dov' é la ricchez. 

„ za, che avevano i tuoi soldad, quando par-
3, tendo dalle native lor case priiicipiarono ad 
j , arruolarsl sotto le tue bandiere ? Ciaschedu. 
„ no di essi aveva in quei tempo tre o quat-
3, tro cavalii ; ora t i seguitano a piedi come 
„ schiaví peí deserti della Tracia quegli , che 
„ tentati furono dalla speranza di rhisurar 1' o. 
„ ro a staja, que'bravl uomirti , che son libe. 
„ r i e nobili come te stesso <c. U n linguaggid 
cosí adattato alV índole de' Gotl , eccitó i l cía* 
more, ed II malcontento; ed i l fíglio di Teo. 
demiro, teniendo di restar solo, fu cosírettoad 
abbracciare i suoi fratel l i , e ad imitare Fesem-

Intra ^ 0 ^e^a Perfi^a Romana ( í ) . 
pre/de La Vrü^enza' e fermezza di Teodorico si fe
lá coa- ce ugual mente conoscere iri qualunque stato di 
quista fortuna ei si trotasse, o minacciasse Costanti-
d ' I ta- nopoli alia testa de'Goti fra loro confederad \ 
4?9. ' 0 cotl un ^ecíel «frappeUo si ritirasse alie mon-

tagne e coste marktime dell 'Epiro. Finalmente 
Tac-

¡rt~ T r irmn i iwiiimifiiinniiniiiiniiimii im—mmn n i iuiiimi» 
( i J Giornande í cap. 56' 57. p. 696. J es pone i 

servígj di Teodorico, ne confessale ricompense, ma 
dissimula la suá r ibel l ione, di cu i ci sonó stad con
servad quesri curiosi raggnagl) da Maleo í Excerpf. 
legat . p. -¡Z-g-j.j Marcellino lamigliare diGiustinia-
n o , sotto ií quarto Consolato del quaíe f án . 534.) 
compose la sua Crónica ( Scaiigero Thesam. tempou 
P . / / . p . 34-57- ) scuopre i l suo pregiudixio , e la 
sua passione ; in Gr^clam debaechantem . . . . Zenú-
nis munlficentia pene pacatus beneficiis nurfí-
quam satiatus, fec. 



Betr Impero Txomano t Cap, X X X I X , % $ 
í* accidental morte de! figlio di Triado ( \ ) tol-
se la bilancia, che i Romani erano tanto sol-
leciti di mantera fra' Go t i : tutta la Nasione r i -
conobbe la suprema potestá degli A mal i , e la 
Corte Bizantina sottoscrisse un ignominioso ed 
oppressivo trattato ( 2 ) . I I Senato avca gia di -
chiarato, che era necessario prendere un partL 
to rispetto ai G o t i , gíacché lo Stato non era 
capace di sostenerne le forze rjunite 5 per i l mí
nimo de" loro esercítl si richiedeva un sussidio 
di due mila libbre d 'oro, con F ampia paga di 
tredici mila uomini ( 5 ) ; egl ' Isauri, cheguar-
davano non giá 1*Impero, ma l'Imperatore, o l -
tre i l privilegio del la rapiña, godevano unan-
nua pensione di chique mila libbre. La sagaci-
ta di Teodorlco ben presto conobbe , ch' ei si 
rendeva odioso ai Romani , e sospetto a' Bar ba
r í ; gU yenne all'orecchio i l popolar mormorio, 
che i suoi sudditi erano esposti nelíe agghiac-
ciate loro capanne ad intollerabíli travaglj ̂  men-
tre i l loro Re sabbandonava al lusso della Gre
cia ; e prevenne la disgustosa alternativa , o di 
revistare a Goti come i l campion di Zenone, o 

di 
... . . , • , , 

( 1 ) Nei tempo ch'ei cavaicava nei suo campo s 
un cavailo indómito lo trasse contro la punta d ' una 
lancia, che stava fissa d'avanti a una tenda o sopra 
un carro ( Marcellin. inChron.; Evagr. / . / / / . c. 25.) 

( 2 ) Veda si Maleo í p . g i . ) ed Evagrio í l . I I I . 

( 3 ) Maleo p. 85. I n una sol'azione, che fu de-
cisa daU'abiIitá e disciplina di Sabiniauo , Teodori-
co pote perderé cinque mila uomin i , 



^6 utcru-í deüa dseadeñiá 
c\ coftdurli alia battaglia come nemíco di essdj 
Téddorico abbracciahdd un' irripres^ dégna del 
sno coraggio, é della sua ambicioné; parlo all' 
ímperatoré in quésti termini . Quantiínque 
J? i l vostro servo s¡á rnantenuto neU'abboiidan-
3j sa dalla vostra liberalitá 3 porgéte gíaziosa-
H mente orecchió a5 deslderj delmio cuore/ L 
3? Ital ia, che avete ereditato da8vostri Prédeces-
35 sori, e Roma stessa 3 la capitale , e sigiiofa 
3> del^ Mondo, presentemente . gemono sótto la 
j , violenta é T oppressiorie del Mercenario Odoa: 
„ ere Í Lasciatemi áridafe con le riazlonaíi míe 
¿j truppe cdntro i i Tiranno. Se lo periró ; voi 
¿i réstereté libero da un dispendioso e molesto 
33 amied. Se poi col, divirio ajuto riesciró neíl' 
3- impresa, govcfneró in^ vostro noriie , ed agio-
3j riá vostra i l Seriatd Romano , é quélía par. : 
3S te di Repubblica, che mediante le vittorio- i 
íl se mié armí sará liberara dalla schiavitü „i ^ ' 
Fu accettata la prop'osizion di Teodorico | ei 1 
era forse staía suggerita dalla Corte di Bizan. j 
zití . . Ma sembra, che la forma della cdmmií: 
s loné, o del l ' accordo s'esprimesse coii una pro 
dente ambigui tá , che potesse poi spiegarsi se. 1 
cdndo i'evento j e restó in dubbio , se i i Con- ' 
quistator dell' Italia dovesse regnare come Luo. 
gotenénce, come Vassallo s o come Alleato deli' 
ímperatoré d' Oriente ( i ) . La 
•" —riTTr~iiin—rnTirrr 11 f i m ' i » ¿•iiiiliiiiiriliSlwifiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiii 

( 1 ) Giornárlde f c. 57. p. 696. 697. J ha, cotí-
peridiato la grande ís tor ia di Cáss iodoro . Si vedáno, 

confrontin i ra / lo ro , e si ooncilinó insietne Proco-
•pió 'tGothic, h U cx . Jy i l Frammento Vaie>iano/j5' 
tM-) , Teofaaé Cp. ix i .J} e jVkrceüinc Cin Cbrémf. 



,„ til impero %omam, Cap. X X X I X . ±Á i 
La fama tanto del condottiero, quanto del- Sua 

ia guerra é'ccitd uñ afdofe üniveríale j s'accreb' nitacUt 
hero i VFalamm da sciámi di Goti \ ch 'érano 
¿ia irripegnan al servisio dell1 Impero3 o stabi-
i i t i nelíe fjravmcie di esso; ed ogm audace Bar-
Bairo, cÍié, aVéva sétitito parlare delíá riccHezzs 
é beltá d' Italia j era inl|)a2iente di arrivare a 
prfssedere per me¿zo delle pi-) perícoíose avven-
ti^re, oggetti cost lusinghieri. Si deé risguardar 
la márcia di Téodofico come i'emigrazione d' 
üri intierd Pololo; si trasportarorio tutte ie mo-
gl i ed i fígli, de' God, i vecchj ¡or genicori . tí 
g l i effetíi piii preziosi che avesserd; e po.ssiam 
formarci quafché ideá dei grave bagaglio 5 che 
allora seguiró l i campo , dalla perdíca di dué 
mila can i 5 che nella guerra delf Epiro soffriro
ño in una sola azione. Traevano i Goti la lor 
sussistenzá da i magazzini di grano, che si ma-
ciiiavá dalle loro donne in certi muíini porta-
í í l i^ da! latte 6 dalla carne de'loro gréggi ed 
armenti ; dal casual prcdotto della cácela ; e dal
lé contribuzloni, che imponevano a tut t i quel-
11, che ardivano di contendere i l passo , o di 
negar lor© un amichevole ajuco. Nonostante que-
ste precauzioni pero si trovarono esposti al ne-
ncoIo5 e quasi alie angustié della fame in una 
mama di settecenío miglia intrapresa nel cuo-
re d'un rígido invernó . Dopo la caduta della 
potenza Romana, la Dacia é ia Pannonia non 
presemavano piñ i l ficco pfospetto di popoiaíé 
^ t t a j di campagne ben coltivate, e di comod¿ 
strade: si rinnovó i l regno della barbarie edeU 
ia desolazione, e le t r ibá de'Bulgari, de Gept 



52 Isiona deila decadema 
é i , e de' Sannati > che avevan occupato quelía 
vacante provincia, fu ron mosse dalia nativa lo
ro fierezz.a, o dalle sollecitudini. d' Odoacre a 
resistero a' progressi del suo nemíco . In molte 
oscure, sebben sangiilnose battagiie,. Teodorlco 
pugnó e vinse, fintantoche superando alia fine 
coli abile sua condotta e coraggiosa pense ve ra t i 
za ogni estacólo, scese dalle alpi Giul-ie, espie-
gó le invincibili sue bandiere ne' confini d' I ta
lia ( i ) . 

Tred i - Odoacre, non indegno rivale delle sue ar-
d'OcL- j aveva giá occupato i l vantaggíoso e cele-
perene' bre posto del fíame Sonzio presso le rovlne d* 
28. A- Aquileja, essendo alia testa d' un poderoso e-
gostoe sercito, i Re ( 2 ) , o Capí del quale fra loro 
^^Set"indipendend sdegnavano i doveri della subordi-
489.* e nazione > e ?y indugj della prudenza . Appena 
neir Teodorico ebbe concesso un breve riposo e r in-
Agosto fresco alia stanca sua cavalleria, arditamente at-
450' íaceó le fortificazioni del nemíco > e gli Ostro-

goti raostrarono maggiore ardore per acquista-
re le terre d' Italia , che i Mercenarj per di-
feaderle; ed i l premio della prima vittoria fa 
i l possesso della Provincia Véneta fino alie mu

ra 
^ l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l M l l l l l l M ll l l l l l l l» l l l l l l l l l l l l l l l l l M U i p i H H I I I I l l III L IIIJ 

( 1) La marcia di Teodorico vien' esposta ed i l -
lustrata da Ennodio f/». i 5 9 8 - i 6 o z . ) qualora s ir idu-
ca la gonfiexza dell'orazione 1̂ linguaggio del sen-
so comune. 

( % ) Tot Reges ec. ( Ennod. p. ,1602.), Dobbia-
mo quindi argüiré quanto fosse inoltipiicato e avvi-
l i to i l t i to lo di R e , e che i mercenarj d ' I ta l ia era-
no i fram¡nenti di molte nazioni e t r ibU, 
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ra di Verona. Neííe vicinanze di quella C i t t a , 
sulls scoscese rive dell' Adige gíi si oppose mi* 
alera armara di maggior numero, e di coraggio 
non minore della prima; la battagüa fu piu o-
stinata , ma V evento ne fu sempre piú deci
sivo ; Odoacre fuggi a Ravenna , Teodorico a-
vanzossi verso Milano, e le soggiogate truppe 
salutarono i l loro conquistatore con alte accla-
mazioni di rispetto , e di fedeltá . ' M a la lor 
mancanza o di costanza o di fede tostó i'espo
se al piú imminente pericolo ; varj Conti Go • 
t i , che con la sua Vanguardia s' era no temera
riamente affidati ad un disertore , furon tradi-
t i e dis tr imi vicino a Faenza mediante un dop-
pió di luí tradirnento, Odoacre di nuovo com-
parve come padrone deila Campagna ; e 1' in 
vasor e fortemente trincíerato nel suo campo di 
Pav ía , fu ridotto a sollecitare i l soccorso d ' l i 
na conghmta Nazione , cioé de' Visigoti della 
Gal l i a . Nel corso di quest'Istoria potra saziar-
si abbondantemente i l piá vorace appetito d i 
guerra, né posso io molto dolermi , che gli o-
scuri ed imperfetti nostri materiali non mi som-
ministrino una piú estesa narrazione delle an
gustie d' I ta l ia , e del fiero combattimento, che 
restó finalmente deciso da l i ' ab iü t á , dalT espe-
rienza, e dal valore del Re de' Goti . Quando 
fu per principiar la battaglia di Verona, por-
tossi alia tenda di sua Madre ( 1 ) , e di sua so-

" • rel-
I ILIUI i I — 

( 1 ) Ved. Ennod. p. 1603. 1603. Poiché l 'Ora -
ccre aUa Presenza del Re poré mentovare e odare 

I ^ M O X I I . C 
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irella, e vol lé , che in quel giorno \ i l plu sd-
lenne deila sua -vita, Fadornassero con le ríe-
cus vestí ^ ch* essá ave vano jr", orato con le pro-
pris \ot man'.,5 La nostra gloria ̂ disse egli „ é 
%J reciproca ed ínseparablle. Ií mondo sa t che 
5, voi siete la madre di Teodorico , ed a rne 
^ tocca a provare, che io Sonó i l vero disceri-
5, dente di quegii E ro i , dei quali vanto 1* ori-
3j ¿fine 3, o La moglie o concubina di Teodemi-
ro veniva inspírata da qnello spirito delle ma. 
t roné Germane, che stimavarío V onore de' lo
ro figli molto piu del!a lor sicurezza; e si rac-
conta, che i n una disperata battaglia , mehtre 
Teodorícó medesímo era tratto via dal torren
te d' una folla di fuggitivi , ando arditamente 
loro incontro alFingresso del campo 3 e co'suoi 
géneros! r im pro veri gl i spinse indiet ío contro 
le spade liemiche ( i ) . 

SuaCa- Teodorico per diritto di conquista regno 
pitóla- dalle Alpi fino all ' estremita del la Calabria : g l i 
ziones Amba$ciatori Vandali g l i diedero 1' i sola delia 
m o ^ ' S i c i l i a come una legittima appendice del süo 
Jo ar'Regno; e fu accolto come liberatore di Roma 
493,, dal Senato e dal Popó lo , che ave va" chiuso le 

por-

sua madre, possiam dedurne, che la magnanímitá di 
Teodorico non si oíFendeva delle volgari taccie d i 
concubina e di bastardo. 

( i ) Si ripof tá quest5 aneddoto suíía moderna , 
ma rispettabil autorita del Sigonio C Oper. Tom, í . 
p. 58a. De Occident. Imp. I , X V . J Son curióse lesue 
parole ~ Vuoi tu tornare? ^ nell 'at to d i presen» 
t a r g l i , e quasi scuoprjrgíi una original r i t i rata« 



Í ) e t impero ^mnano 4 Cap. XXXIX. 3 5 
porte in íaccia all'usurpator che fuggiva ( i ) -
La sola Ravenña íbrtificata daU'árte e dalla na
tura sostenne un assedio di quasi íre anni ; e 
le aúdád sortite d'Odoacfe portaranó d e l l a t o -
¡gej e del disagió j ie l campo Gótico» Finalmen
te c|ueirmfelice Monarca privo di provvisioni , 
€ senza speranza. d' ajuto cede ai láménti de' 
^roprj sudditi, ed a clamori de'süoi soldati: si 
maneggio un trattato dal Vescovo di Ravenna; 
gli Óstrogoti farono ammessi nel laCit tk, e sot-
fo la sañziorie di un giuramento ambidue i Re 
acconsentirono a governare con uguale éd indi
visa autorltá le provincie d' Italia i Pub fácil
mente prevedersi i'evento di t a léáccordo : con-
tessi alcuni giorni alie apparenze dellá gioja té 
dell9 amicizia, Odóacré in mezzo ad un solen-
he convíto Fu tracidato dalle própríe mani ¿ o 
alrrieno per ordihe del suo rivale ¿ Si erano pre
cedentemente presé leopportune segrete ed ef-
Écacl disposizioni per uccidere neU' istesso mo
mento > e senz'aícuna resis'tenza tu t t i quanti gl" 
Infedeíi e rapaci rrierceiiarj; eTeodorico fu pro-
daniato Re da* Cíot í ; col tardo npugnante ed 
ambiguo consenso dell' Iraperatore d' Oriente ; 
Secotído le solite formalit^ s4 imputo al soggio-
gato Tiranno i l disegno d' una cospiraáiOne 5 
üia suíficientemeiite si prova la sua innocenzra, 

la 

. ( 1 ) Hist . miscell. I . X V . Storia R o m . da 
no fino al I X . secó lo , Epitome d' Eutropio , d i Pao-
lo Diácono Í e di Teofane j ¿he ha pubbiicato i l M u -
ta tor i da un MSS. della Librería Ambrogiana í 
MerUm í u M c . Tem* I.» p» too.) 

C i -



Jsteria delía decadenza 
e la coipa del conquistatore ( i ) da! vantagglo: 
so Trattato, che la forza non avrebbe sincera-
mente accordato , né la debolezza temerariamen. 
te ro t to . Somministrar possono un apología piü 
decente la gelosla del potere , ed i malí della 

Re^no ciiscor'iia i e si Puo pronnnzlare una sentenza 
d i feo- meino rigorosa contro un deli t to, ch'era neces-
dorido sario per introdurre ín Italia un principio d i 
Re d' pubblica felicita. L ' Autore vívente di questa 
j M a r - felicit^ fu a«dacemen£e lodato in faccia da O-
7,Ó4«. ratori sacri e proíani ( 2 ) ; ma l ' Istoria (che 
3o.Ago-nel sao tempo era muta ed oscura) non ci ha 
st0 526- lasciato alcun giusto quadro de' fat t i , che potreb-

bero dimostrar le v i r tu di Teodorico , o de3 

di~ 

( * ) Procop. C Gothic. I . 1. c. 1. j Si dimostra 
Jmparziale Scettico .• <p*m . . . . f0X(?m -rporc» t ^ v i 
rdicono . . mor} per fitganm J Cassiodoro ( iñ 
Unon tcJ ed Ennodio rp. 1604.) sonó ieali e credu-
H y e la testmomanza del Frammentó Vaíesiano rp. 
718.; Pub giustificare la loro credenza. Marcellino 
sputa i l veleno d 'un suddito Greco periums ilhSlus 
tnterfeéíusque est ( i n Chron,) 

( i > La sonora e servile orazione d ' Ennodio fu 
pronunzuta a Milano o a Ravenna í ' anno 507 o 
50S. (Sirmond. Tcm. I . p. 1615. ) Due o tre anni 
dopo 1 Otatore fu premiato col Vescovato di Pavía 
[ t í c.h e' f-01"^ fi"o alia sua morte seguita nel «rir ' 
(Duprn Btbhot. E c d . Tom. V, p. 11.J4. Ved. Sasií 
Onomasticon Tom. I I . p . 

( ¿ ) Toma qul ad insinuare i l N . A , che ilVe
scovato d i P a v í a servisse d i premio alia servile ora-
Vme d JLnnodw. íVed. sopra la nostra nota alia paa. 
i%.J SSot non vogkam negare , che fosse possibiíé ín 

i - E n -
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¿Ifetti , che le oscurarono ( 1 ) . Tuttávla sus-
¿iste un monumento della sua fama, vale a di-
re la raccolta delie Lettere pubbüche coñipa
ste da Cassiodoro in nome del Re ^ che ha ot-
tenuto Crédito maggiore di quello , che intr in-

( 1 ) I nóstri migl icr i máteriali sonó de' cenhi 
accidentaíi preSáó Procopio , ed i ! Frammento Va-
lesiano, che fu scópefto dal Sirmondo 4 e pubblica-
to al fine d 'Ammiano Marcel l ino. E ' ignoto i l no-
nie del l 'Ancore , e lo stile n ' é bárbaro: ma ne' varj 
Fat t i , che adduce, diraostra la cognizione d 'un con
temporáneo senz'averna le passioni. I i Presidente di 
jVlonttsquieu aveva formato i l piano' d ' un Istoria di 

i eodorico , che veduto i n distanza puo sembrare un 
soggetto ricco ed interessante . ; 

Ennodio i i deshderio del Vescovdtó , e P uso di •mei^l 
indecenti per ottenerlo , non meno y che in Teodorico 
l a debcfle%xa di lasciarsi viniere dalle adulatrici lu-
singhe di_ un Oratore am&ipósó; M a sosteñghtath, che 
nn Istorico non deve áppoggiarsi a i soti possibili , e 
non puo -sen-X? convincentissifne prove infamar con un 
trattq d i penna due grandi Uomini y asserehdo un f a l 
to contrario a l carattere delf uno e delV altro ^ ed alV 
uso anche dé1 tempi ̂  ne7 quali viveváno. In'vert) a l d i 
ré di Gibhon cbiunque s' indurrebbe a credere, che a l 
tempo d i Teodorico si facessero i Vescovi delle Cittd d* 
I t a l i a dal Sovrano, che vJ imperava ; che questi pro-
muovesse capricciosamente a t a l dignita coloro, che pii i 
sapeyano solleticargli le orecchie con v i l i e sfacciate 
lod i ; e che f r a questi uk imi U hostro Ennodió tenes* 
se un posto assai ben distinto , giaeche tante volie an
che, contra i l suo costume torna i l N . A . a calcar ta 
me de sima idea ncW animo d i chi ¡egge . Eppure eglt 
e certoy che a l principio del sesto secólo in I ta l ia era 
Ordinariamente m vigore V antito uso d i eleggere i Ve-

C 3 seo-



3 8 Istorta dettci decadenza 
secamente sernbri raeritare ( i ) . Esse píexeiiJ 
tano le formalita piuttosto che la sostanza del 
suo governo; ed in vano si cercherebbero j p i u 

ri e 

f i ) L a miglior'ediiiQne de' X I I . Uhri Variar 
e quella di Gio. Garrezio ( Rotomaa. 1670. in üph 
Casstodor. 2. f o l , in f o l . ) nía essí nieritaWno , ed 
esigevano un editqre come i l Márchese Scipione Maf-
f e i , che pensó di pubbiifearíi in Varona . La bar-
4ra¿Legin\a ( CQme ingegnosaniente la chiama i l 
i i r abosch i ; non é mal sempí ice , e raramente chía» 

í fw/ cd'voti^ p almeno con la testimonian?a del Cíe-
ro e del Popólo: vcdansi Ná ta l e Ale jandro Hist Eccl. 

Tomassmo vet. & nov. Ecci. disc. P. I L L i h . •> Cap 
4 . , & seqq. ed i t Protestante Bimhamo, che ñon sa
na certamente sospetto ad alcuno "come favorevole j 
C-ttohct Ong . Eccles. L i b . 11. c. r o U , ¿ t & 
1.1b. I V . cap. 2. Si mescolavano qu a l che volt a anche 
i Prtnctpt nell Ele^one de'Vescovi; ma solo per im-

pedm t tumultt , e per terminare le dissensioni par-
m t che d i quando m quando si s ^ t a v a n o f i a i t i 
elettort^ e quindi la nomina per esekipio fat ta d i San 
AmbrWo d a i r i m p . Valentiniam, d i Neitario daTeo-
éosw, di San Gw. Grisostomo da Are ad ió , ed altre 
stmiíi che SÍ citano per dimostrar taparte, che i Pr in-
ctpt Cristumi fino da'pii* antichi tempi straordinaria-
mente , p m qualche caso d i disordine o d i turhdema 
presero m tah ele^ioni, non escinde 'per niente , an7Í 
contorna t i consueto ed ordinario método d i promuo-

T J v I V - ^ l 1 P 6 * . ™ ^ 0 ^ f o m u n i v o t i del Clero e 
acl Popólo.. M a vediamo come la pensava , e come o~ 

Tere Z l 7 a Z K T ^ f0£Íork?. ^ deci-
dere col fatto , non con le semptiet supposhioni, se a l 
suo car altere convenga cih , che vispetto ad Ennodio 



Dell- Impero Romano. Cap, XXXIX. 3 *> 
n e spontanel sentimenti del Bárbaro, i t i mez-
20 alia dedamazlone e doctrina di un Sofista, 

a' de-

pasisne d i doversi eJeggere i l Sommo Fontefice st dt~ 
visera in due fa^ioni i Romani, c non potendo conve
nir e f ra loro y alcuni volendo Simmaco , a l t r i IfOrefc 
j o , ricorsero alia dccishne^ del Re d I ta l ia ; udfa^no 
i l fatto ed i l giudi^io di Teodorica riportatq da Ana
stasio Bibliotecario ^ o da i r antica Autore del Libra 
fontificale nelU vita d i 8immacoY£\U Bianchin. T o m . 
I , pag. 84. Separacus est Clerus & divisas est Sena-
tus , a lü cum Symmacho , ahi vero cum Laurentio ; 
& faSa contentione , constituerunc partes , uc am
bo ad Ravennam pergerent ad judicium Reg í s Theo-
4 ¿ r i c i , quidum ambo introiissent in Ravennam , hoc 
judicium squitatis invenerunt: ut qui primo ordina-
tus fuisset ? vel ubi pars máxima cognosceretur, _ip-
se sederet i n Sede Apos tó l ica : quoel tándem sequitas 
va Symmacho invenit ec. Quindieos) proseg7ie i l Bió
grafo, p. 85. Pose anuos yero 4. ¿el.o dufti aliqui ex 
C l e r o , & al i i ex Senatu , máxime Festus & Probi-
nus, incriminarunt Symmachum , ¿k subornaverunt 
testes falsos , quos miserunt Ravennam ad Regem 
Theodoricum acensantes B. Symmachum & oceulte 
revocaverunt Laurentrum post l ibel lumRoras faflum , 
& fecerunt schisma, & divisus est iterum Clerus , 
& a l i i comtnunicabant Symmacho , a l i i Laurentio . 
Tune Festus & Probinus Senatores miserunt relatio-
nem R e g i , & coeperunt agere, ut Visitatorem daret 
Rex Sedis Apostol ice . Tune Rex dedit Petrum A l -
ticinae Civitatis Episcopum , quod Gañones prohibe-
bant. Eodem témpora S. Symmachus congregavit E-
piscopos centum & quindéc im, & fadla synodo pur-
gatur a crimine falso , & damnatur Altinus invasor 
sedis Apostolice, & Laurentius Nucerinus , quia v i 
vo Episcopo Symmacho pervaserunt sedem ejus . Tune 
ab ómnibus Episcopis & Presbyteris & Diaconibus & 
omni Clero vel Plebe reintegratur Sedi Apostolice 
B . Symmachus, uc cum gloria apudB. Petrum sede-

C 4 ret 



'4° htorla deiia decadenza 
adesMerj á \ m Senator Romano, alie formuío 
d uñziú, ed.aile dubbiose espressioni 5 che m 

ogiu 

ret PTXSÜL Púa egh darsí Un monumento p ié chiató 
e aell uso di que templ quanto alP ele^ione de' Vcsco-
v t , ede l contegno di Teodorico afatto contrario aquel 
cbe si mppone da Gihbon} Tanto nella prima elLio^ 
ve ^ ^ a n t o nella cónfcrma d i Simmaco si vede la l i ~ 
berta del Clero, del Senato, e f m ddla Plebe non im-
pugnata ma sostenuta da Teodorico , e specialmente 
njL secando tumulto, allorch} i l Re , in^annata dalle 
false accuse de ncmici d i Simmaco , essendo divenu-
ta a l ia nomtná d 'un Visitatore contra d i esso , fiare* 
•va, che dovesse sosténete i l suo deputato in luo*o d i 
¿ tmmaco : eppure ccd} a l canónico gitÚnto dei Vesco-
v t . e d a l l epímone del Clero, e del Popólo, che rein
tegra bimmaco e condanno come invasore della Sede 
^postohea quello stesso Pietro , che Teodorico avea 
Pjescelto per govcrnarla. Se dunque anche i n occasion 
^ tumulto, e quando t i era hisogno della sica autori-
ta per sedarlo ? questo Re si dimostrh alieno da l mu-
tare ^ l ordmana disciplina della Chiesa rapporto aW 
eleVoni Episcopal!; se quañdo erasi anche avaniato 
per errare nel fatto rappresentatogli, ad operar contri 
i tanom col nominar egli un Visitatore ad owetto d^ 
terminar le disputé fra> diversi parti t i , e per do con 
otttma intencione, e quasi dissi per ñecessiü , nono-
stante recede da quella sua nomina , e niente curússi 
d i sostenere t i suo deputato, súbito che i Vescovi , i l 
L-íero, e la Plebe si dichiararoñ contra d i lu i , come 
paira mat suppoUt fieppure con apparcnia di raoiane , 
che sen^ alcun bisogno , sen^ alcun tumulto, o división 
d tpa r t t t i nel eleVone del Vcscovo d i P a v í a , ei vi si 
volesse mtmdere toglíendo a l Clero ed a l Robalo i l suo 
amtto d eleggere} e cih per quai motiva? per premia
re un ^eclesiást ico, che V avea servilmente lodata col 
fine di conseguiré un t a l premio . Questo í non salaz
mente un suppone, i l che non dsvvekbe mat fa rs i da 



tietf Impero Homano. Cap. XXXIX. 4 f 
ogni corte ed 111 ogni occasione forniano i!, iínj 
guaggio d'«¡1 discreto Ministro . Gpn maggior 

fidu-

mi Istonco esatto; ma un supporre contra i i cayattcvs 
dclle persone j un dichiarar prepotente un generoso é 
giusto Monarca a fronte di f a t t i , che depomojio in 
favore della %sua gimti^ia e grandeva d'animo un 
.Monarca) che a l diré del medesimo Gibbon avrebba 
be potuto meritare. una statua f ra 'migl ior i e piu bra-
vi degli, antichi Rpmani : ed un impuiare della has-
se%xa ad un iiomo illustre nel suo secólo per a^ioni 
che la caratterii^ano cúfrie superiore a pemieri v i l i ed 
ignobiü. In fa t t i se Ennodio avesse dvuto inteii^one di 
f arsi elegger Vcscovo dal Re Teodorico , non avrebbe 
intfapreso a difender con tanto vigor x comefece , quel 
Concilio Romano ., da cui f u escluso i l Visitatore de~ 
stinato dai r istesso Monarca per regalar la Cbiesa d i 
Roma. I n nato i l suo libéílo Apoíogeticó per ií Si-
nodo Romano in favor d i Simmaco , Ugualmente che 
•nelle alire sue Opere si dimostra questo Ser inore be-
ne informato de' canóni , c pelante per fe disciplina 
Ecclesiastica: come aunque supporre, che avesse P in.-
temo desiderio di lederla? B i lodo Teodorico nel suo 
Pa?ieginco 3 e forse troppo; tna questo era V uso d ' a l -
lora^ come púa vedersi ne' Panegirici d i Sidonio per 
Antenzíoj per Majoriano , e pe'r A v i t o ; e se prescel-
io Ennodio da'' Qttadiai di Milano , o d i Ravenna + 
corneal piii capace per lodare in puhblico i l Re y si a-
datto a l costume di quel tempo y e procuro con quel ge
nere d ' eloquenia , che aliara piu s' apphmdiva , d i cor-
rispondere alie brame d i quelli 3 che gíi avevan datd 
taV incomben\a y non/si dee presumere sen\a prove si-
cure y chJ ei volesse con questi elogj comprar si un Ve-
novato contra tutte le regate canoniche . Trattandási 
d ' un uomo SÍ meritevole per la sua dottrina e pie ta y 
perche non attribuir piuUosto la sua elcfione a l noto 
mérito di csso, come ha falto i l Dupin nel luogo me
desimo chato da Gibbon} son merite le fit elever sur 

le 



á | ísjoria della decadsnza ( 
fíducia puó appoggiarsí la riputaziont di Teodo 
ylco sopra un Regno di trentatre anni visibil-

men-

íe siege de P^vie . Ognun vede che quesf csprcssionc 
f moho lontana dalV autorizare i l ser^íimenfo, che ín 
premio de¡la sita servile Q r alione fos se fatto fóeseóto 1 
Jo-non ho potuto riscontrar / ' Onomástico citato\insie-
me col Duptn: ma i l Sivmondo allegado nella médesi-
Via nota non sembra feríaMenpe favorevole a quclV 
opinione. Con qiial fernie\ia o coraggioy dic' egli nella 
vita d1 Ennodio premessa alie sue opere ̂  che i l mede-
simo, resiste ad 7¿n altro Principe ^ ebe volepa indurlq 
a mancaxe a l proprio dovere [ Speltatd íides & virtus 
E n n o d ü j quein fruftra tentatum Anastasius cum fle-
£|i ad sententiam simará non posse cerneret, indignis 
ínodis vexatum, íimosoque ac fragiji navigio impo-
situm cum interdif to, ne ad ullum Grxcice portum 
appelleret, contumeliqse d imis i t . Come dunqite vorrÁ 
supporsi , che un nomo di quesf a fat ta , che neppur l ' 
¿tspetto della morte pote rimuovere dall^ esecuiioné de$ 
suo dovere, concepisse i l v i l disegno non $olo d i man-
£¿^€¿$0) ma disediírre anche vergagnqsamente un gran 
Principe, inducendolo a violare con un simoniaco com-
fnercio ^ e con un atto di prepoten\a i l disposto dey Ca~ 
nont} Sembra ch' Ennodio medesimo nelV Epist. 14, 
del l ib . 2. abbia espresso i nobili suo i sentimenti t i ~ 
spetto alia dignita Episcopale, ed i l suo disprc^o per 
le nomine dovute a l favore umano ad oggetto d i COTÍ-
fonder le acense (ii Qibbon, e neilepersone de^Vescovi 
\Affricani perseguitati da Trasamondo Re de"1 Vandal i 
abha quasi proféticamente dipinto la sua perfona % 
Qui triumphum meretur (dic'' egli) per bella cogno-
scitur: Nol i te metuere quod Pontificalis avobis api-
cis Infulas a b « u | e r u n t . . V • . Majora sunt con-
fessionis prsmia, quam nominatas muñera dignitat is , 
¿id i l l a plerumque etiam minoris meriti personas f a 
vor humanus addusit \ ista nisi gracia superna non 
t r i b u i t . JJn uomo, che avea taJi idee delV Episcopato , 
che sentiva d i metitarlo per la ma fermcwa ed ahW 



DÉ?//' impeto Romano * Cap. JCXXIX. 41 
fuente pacifico e prospero, sull* unánime stima 
de? SÚQÍ conteniporanei 5 e sulla memoria della 
sua sa/iezza, giustizia, ed umanita, non menó 
che del suo coraggio, che restó profondamente 
impresso nelle menü del G o í í , e degF I t a ü a n l , 

I I ripartimentq delle terre d ' I ta l ia , delle qua- sione 
11 Teadorlco assegnq la terza parte a' suoi sql- delie 
dati, si cita onorevolmentg come Túnica ingiu- Terre. 
stizia della sua vita . Ed anche quest' atto si 
puo planslbilmente giustificare coIP esempio d' 
Odoacre. co 'd i r i t t i di conquista, col vero inte-
yesse degl? Italiani , e col sacro dovere di far 
sussistere un intiero Popó lo , che affidato alie 
sue promesse erasi trasferito i n un Ion taño Pae-
se ( 1 ) . I Goti sotto i l Regnp di Teodorico , 

e neí 

( 1 } Procop, Gothic. I . 1. c. 1. Variar. I I . H 
MafFei fVerrona i l l u s t r . F . I . p. 2x8.) esaggera . l ' i n -
glustizia d e ' G o t i , ch 'egli odiava come un nobiie I -
taliano: ed ü plebeo ( e ) JVIuratori s 'umilia sotto la 
lor ' oppressione, 

l i ta y vorrem supporre , che si abbassasse a por si m i 
numero d i quelle persone di minor méri to , che P ae~ 
quistavano per V umano favore ? 

( e ) A chi non conosce le opere del Majfe i y e del 
Mura tor i potrebbe f a r credere i l Sig. Gibbon che l a -
tondiiione di nobile e d i plebeo irifiuisse nclla diver 
sita delle /oro opinioni. M a chi ne ha qualche prati-
ca si persuadera súbito, che ? pi i i fác i le immaginare 
un bel concetto, o wn' antitesi per colpir V immngina-
\tone d i chi Icgge, che i l provarne laver i ta ; e chiun-
que dopo aver ammirato V acutewa e vivacita áelP A . 
voglia dar luogo alia riflessione , dovra confcssare, che 
questi ed ¿tltri s imil i spiritosi suoi t rat t i mancanti di. 

pro-



¿14 I* ' ̂ oná deila. demdenzá 
e nel felice clima d' Italia tostó s 'aumentaroiló 
al segno di formare un formidabil' esercito d i 
dugento mila uomini ( i ) , e coll ' aggiunta or
dinaria dalle donne , e de' fanciulli si puo cal-
colare a qual numero asceridessero con tutte 1$ 
loro famiglie . Si mascheró 1' invasione del ter
ritorio , di cui doveva giá esser vacailte un.a 
parte, col generoso s ma improprio , nome d' 
Ospitalita: questi malveduti Ospiti si disperse-
í-o irregolarmente per V I ta l ia , e la porzione á 
che toccó ad ogni Bárbaro , corri^pondeva alia 
sua naseita , ed al suo posto i áí numero de4 
súoi seguaci, ed alia rustica ricchezza j che a-
veva in bestiame ed in ischiavi . Fu ammessa 
la distinzione fra i l nobile ed i l plebeo ( 2 ) 3 
raa le terre di ogni nomo libero furono immu-
ñi dalle tasse, ed ei godeva rinestimabil pih 
vilegio di non esser soggetto che alie leggi dei
la sua Patria ( 5 ) . La moda ^ o anche la coi 

rho-

( 1 ) Procop. Goth. I . I I I , c: 4. 21 . Ennodio (p* 
1612. 1613.) descrive Tarta militare , e I ' aumento 
d e ' G o t i . ^ 

( 2 ) (guando Teodorico diede la sua sorella per 
moglie al Re de'Vandal i , partí per 1' Affrica con 
una guardia di mi l l e nobili Got i , ciaseheduno de' 
quali era seguitato da chique uomini armati ( Procop.-
T andahc. / . 1. c, La nobi l tá Gótica quanto era 
brava, doveva essere altrettanto numerosa. 

( 3 ) Ved. la rieognizione della liberta Gótica 
f V a r . V. 3 0 . J 

prove Aareítierú pié adattati ad abbellheuna coIJefiou 
d i Epigrammi s che un Opsra d i qui sta sorta „ 
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rnoditá persuase ben presto i conquistatori ací 
assumer 1' abito piu elegante de' nativi d* Italia | 
ma essi persisterono tuttavia nell ' liso del la lor 
lingua materna : e fu applaudito i l disprezzo s 
che avevano per le scuole latine , da Teodori-
co medesimo, che secondava i lor pregiudízj o 
piuttosto i suoi proprj col d i ré , che un fanciul-
lo assuefatto a tremare alia sferza del maestro, 

011 avrebbe mal ardito di guardare una spada 
1 ) . La miseria pote qualche volta muovere 

)' indigente Romano a prendere i feroci costu-
m i , che appoco appoco si lasciavano dal ricco 
e lussorioso Bárbaro ( 2 ) : ma tal i vicendevoli 
trasformazioni non eran punto promosse dalla 
política d ' u n Monarca, che rendé perpetua laDistinv 
separazione fra gV Itaüani ed i Goti 3 riservan- ^on,e 
do i primi alie arti del la pace, ed i secondi a- Qoti e 
gl i esercízj della guerra . Per eseguire questo e g l ' 
disegno ei procuró di proteggere gl* industriosi Italia» 
suoi suddi t i , e di moderar la violenza senza n' • 
snervare i l valore dei suoi soldati , che do ve-
van serviré alia pubblica difesa . Essi riteneva-

no 
~™mmmmmtmwmymmmim»JUi •vmBmimfi Mmmmmmmwtmmmmmmam 

( 1 ) Procop. Goth. / . 1. c. 2. I fanciulli Roma-
nl imparavano i i linguaggio de' G o t i ( Var. V I I I . 
2,1.) Non distmggono la lor genérale ígnoranza V 
eccezioni d'Amalasunta, che comedonna' pocevastu-
diare senza vergogna, o di Teodato , la doctrina di 
cui provocó lo sdegno e i l disprezzo de5 suoi Nazio-
n a l i . 

( 2 ) Era fondato sull'esperienza questo detto d i 
Teodorico : Romanus miser imitatur Gothum: <& ut i -
l i í { dive. ) Gotbus imitatur Romanum ( Ved. i l Fram~í 
menta 3 e le Note del Valesio p, 719.) 



i ¡ | | ismia del/a dscádmza 
fio le loro eer re ,^ i berrefiz) come uno stiperh 
dio militare," aí süono della tromba eran pron-
l i a marciare sotto la condottá de'loro Üfizia-
.11 protinciali y e tutta 1* Italia era distribuitá 
i n piu quartieri d 'un niédesimo campo beri re-
goía to . Si faceva la guardia del Palazzo e del-
ie Frontiere per elezione o per turno ^ ed ogni 
straordinaría fatica venivá rlcompensata da un 
accrescimento di paga, ó dá donativi ar t i t rar j ; 
TeodoricO aveva persuaso i suoi bravi compa-
g n i i che i ' Impero si dee difendere con quellé 
medesirae a r t i , con íe qiiali s'acquista. Diet rd 
i l suo esempio essi procuravano di esser eccel-
lenti ncll* uso non solo della lancia é della spa-
da, istrümenti delle -loro vittorie 3 ma anche 
delíe armi da scagliare ? ch'essi erano troppo 
inclinad a trascurare; ed i quotidiani esercizji 
é le annüe rivisté della Cavalléria Gótica som-
ministravano la viva immagine della guerra i 
Ü n a ferma, quantunque dvilizzata - disciplina 
íi íece abituare alia modestia, all*ubbidienza ¿ 
ed alM temperanza | ed i Goti Impararono a 
risparmiare i l popólo, a rispettafe le Leggi, a 
íion trascurare i doveri della societá c ivi le , ed 
a disapjkovare ia barbara licenza del combatti-
iiiénto giudiciale e della vendetta privata ( i ) . 

r ¡ . | - ^a 

( i ) Dalle Le t te ré di Cassiodord si riíeva i i pro-
spetto dello stabiiimento militare de 'Got i in I t a l i a . 
CVau í . 24. 40. / / / . g. 24. 48. I V . 13. 14. V. 26. 
27. V I J L 3. 4. 25. ) E (juestc Lettere sonó i l l u s t r i -
te d a ü ' e r u d i t o Mascou { h t o r . de' Germani L X l s 
40-44.» An-notfii,, S í l í í . ) ) 



t e i r Impero Komam t CAp. XXXIX. 47 
La victoria di Teodorico aveva eccitatp un Poiid-

general moto fra' Barbar! deli' Occidente . Ma rS.a di 
mundo videro, ch' ei soddisfattd deila conqui- r¿ec00 
sta desiderava' ía jsace , i i tefrore si mutó i n vefso 
flspetto,' ed essi accettaroiio wna potente me- gil 
diazione, che fu costantemente diretta agli o t . S!:raT 
tífíii cggetti di conciliare le !or disseiisioni 3 € nlerl0 
di CiVílizEaíne i costami ( í ) . Gíi Afflbasciá-
t o r i , fcfie ¿iu rige vano a Ravenna dai piü distan-
t i paesl d5 EufOpá 3 ammiravano la süá sayiez-
za, cortesía ¡ é nlagnificenza ( 2 ) ^ e sé accet-
cava tal volta degli sthiavi o delle arrri!5 de'ca-
valli bianchí o de' fari animal i , i l dono d' un 
orologio solare, di un o'rologid a acqua i o d i 
nn istrumento di n1usica3 dimostrava anche st 
Principi della Gallia la supefiore abilita ed i n 
dustria degl' Italiani su oí sudditi 0 í domesticl 
vincoli ( 3 ) 5 che contrassé fíermezzo della mo-
glie3 di due figlie, di una soreila, edi una ñ i 

po-

( 1) Ved a» i la chiarezza ed i l vigore delíe sue 
iiegoziazioni pfesso Ennodio (p. 1607., e Cassiodo-
ro ( V a r . I l í . 1. ú 3. 4¿ I V . 13. V. 43. 44.) ch'es
pone i i vario suo stile d'amicizia; di consiglio , d i 
domandá ec. , . ' 

C 2 ) Fino della tavola í Var. Ví. 9. J e del Pa-= 
lazib ( VIL 5 . ) . L ' ammira/Jone degli stranieri si 
rappresenta come i l motivo piü ragionevole di giu-
stificare qüeste váne spese, e di stiinolar la dilígen-
xa de 'm in i s t r i , a 'quál i efau'aíf idate queíle incom-
benze"1».. , s 

( 3 ) Ved. le pubbíiche é prívate alieanze del Re 
Goto co'Borgognoni C Var. I . 45. 46. J co' Franchi 
Í Í L 4 0 . } , co' Turingj f I V , t . j , e co'Vandali C Vs 
i t j i Giaschedüna d-i queste Lettere s^tamiaistra del--. 



4S hi'&rla- ¿ella decadenza 
pote, unirono ía famigüa di Teodorico con I 
Re de' Franchi, de Bargognoni , de' Visigoti s 
de' Vatidalí, e de Turingj ; e coiuribulrono a 
mantener ia buon armonía , o almeno la bilan
cla della gran Repubblica del!'Occidente ( 1 ) . 
Egli é difficiie seguitare nelle cupe foreste del-
la Germania e della Polonia 1' emigrazione de-
g l i E m l i , feroce popólo, che Sdegnava l'uso dell* 
armatara, e condannava íe vedove ed i vecen i 
genitori a non sopravvivere alia perdita de' lo„ 
ro mar i t i , o alia dirainuzione delle lor forze 
( 2 ) . Ií Re pertanto di questi selvaggj guer-
riert domando i ' amicizia di Teodorico, e se-
condo íe barbare cerimonie d' una militare a-
dozione ( 3 ) , fu innalzatoal grado di suofig'io. 
Palle rlve del Báltico gil Estonj o Livonj por-

ta-

1 | curióse notizie interno alia pol í t ica , ed a'castumi 
de í>arbari. 

( 1 ) Si puó vedere ií suo sistema político pres-
so Cassiodoro í l a r . I I 1. I X , 1.), Giornande Ce. 
52. p. 698. 699.), ed i l Frammento Valesiano f p 
720. 7 2 1 . ; . La pace, i'onorevole pace , era lo seo* 
po costante di Teodorico. 

( 2 ) U n Lettore curioso puo contemplar gl i E-
ra l i di Procopio íGa th . I . IT . c. ,4. J ed un l e t t o t 
paziente si puo immergere nel l ' oscure e minute r i -
cerche del Sig. de Buat (Hi s t . des Pcuplés Anciem 
l o m ' I X . p. 34g. 396.^. 

( 3 ) Var. I V . 2. Cassiodoro espone lo s p m t © , e 
le formalita di qiíesta mar/Jale istituzionej ma sem-
bra, che abbia trasportato solo i sentimenti del R e 
Vioto aiel im^uaggío dell'eloquenza Romana. 
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tarona i loro doni d'ambra nativa ( 1 ) a' píe-
di d'un Príncipe, d icui la fama gli ave va mos-
si a intraprendere un ignoto e perico loso viag-
gio di inille cinquecento migl ia . Ei mantenae 
una freqaente ed amichevoi corrispondenza col 
paese ( 2 ) , da cu i la nazione Gótica crasse V 
origine; gl ' ItaÜani si cuoprivano co'ricchi zibeí-
i ini ( 3 ) di Svezia ; ed uno de' Sovrani di essa, 
dopo una volontaria o íorzata rinunzia , t rovó 
un córtese rifuglo nel paíazzo di Ravenna . Que-
sti aveva regnato sopra una delle tredici nume-

( 1 ) Gassiodoro, che cita Tácito agli Estonj , í-
gñoránt i selvaggi del Báltico í F a r . V. %. ) , descri-
ve l ' ambra , per causa della quale i loro íidi sonó 
stati sempre famosi , come ía gomma d'un albero 
indurita dal s o l é , e purifícala e trasportata daiTon-
de, Ánaiizzata quesea singolar sostanza da' Chimici 
somministra un olio vegetabile } ed un acido mine-
ra le , 5 

C 2 ) Scanzia , o Thule vien descritta da Gior-
nande f e 3. 6 1 0 - 6 r 3 . « da Procopio í Gotk l . 
2. c. N é i i G o t o , né i l Greco Scrittore ave-
van veduto quel paese.- ma avevano ambidue conver-
saco co'nativi di esso nel loro esilio a Ravenna s o 
a C o s t a n t m o p o í i . 

( 3 ) Sapherinas Pclles. A i tempo di Giornande 
questa bella razza di animali abita va la regio ne d i 
Suethans, la Svezu propriamente detta ; ma appoco 
appoco é stata scacciata riel le parti Orientali della 
Sibena . Ved. Buffon r Hist. Nat. Tom. X I I I . p> 
309-313. E d i i . in quarto J ; Pennant ( Sistema M : 
quadmpedi Tom, L p. 322-328.) Gmelin C Hist . <re~ 
-ner. des Voy ages Tom. XV111. p. 257. 258. J e Le-
vesque ( Hist. de Russie Tom. V. p. 165. ^ SH-

TOMO X I L " = 
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rose T r i b ^ , che coltivavano una píccola parte 
della grande Isola o Penisola della Scandinavia, 
a cui si é talvolta appíicata i ' inceíta deríomi-
nazione di Thule . Era quella settentríoñaí re-
gione abitara, o almeno cognita fino aí 68. gra
do di latitudine, dove glí abitatori del cerchio 
polare godeño e perdono in ogni solstizio d'e-
state e d ' invernó la continua presenza de! solé 
per un ugual periodo di cjuaranta giorni ( i ) . 
La lunga no t té dell ' assenza , o morte di esso 
«ra la trista stagione del!' angustia e dell' i n -
q.uietudine fintantoché í messaggeri mandatí 

sul-

( i j Ne i sistema o Romanzo di M r . Baílly CLct-
tres sur les Sciences i£f sur V AtlantidcTom. I . p . 249. 
256. Tom, I I . p. 114-139. ) La fenice dell 'Edda , e 
i 'annua morte e risorgimento d 'Adone e d' Osiride 
sonó i simboli allegorici del l ' assenza e del ritorno' 
del_ Sola neile regioni Artiche . Quest1 ingegnoso 
Scrittore é un degno scolare del gran Buffon : ñé rie-
sce facile alia piü fredda ragione l'opporsi a l i ' incau
to della loro filólo fia . ( f ) 

( f ) Se i giuochi d i f an tas í a fanno prendere alie 
esserva^ioni d'Istoria Na tú ra l e di B u f ó n e d i Ba i l ly 
un aspetto Romanzesco, come qui osserva i l N . A , e 
se da egli stesso in a l t r i luoghi i l nomc d i Romanzo 
allaCiropedla d i Senofonte , e ¿//Poeta a Plinio (Cap. 
X L . not.^ i zg . e I J I . )^ c¿ lusinghiamo'y che sapra 
puré sojfrire in pace i l Sig. Gihbon , che . qüslche vol-
ta la v i v e r a della sua immaginaijone facci campari-

a1 nostri occhj nel medesimo aspetto le sue osserva-
Voni politiche e letterarie , e che per iscioglier V i n -
canto della sua fan tas id , rkhiamiamo i Let tori alie 
•yegole della piíx fredda R a g i o n e V e d . i l nostra Av-
viso nel principia d i questo Tomo * 
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¿nilé dme cíeüe niontagné non annunziavano i 
pr imi raggi della luce che toniava 5 e procla-
tnavano alie sottoposte pianuré la festa della 
suá fesurrezíoné ( i " ) . 

La vica di Teodaricó presenta ií raro e Sus 
locíevole esempió d'un Bárbaro ^ che pose la sua gtierr« 
spada nel foderó in mezzo aírorgoglio della v i t - difea-
toria , e riel vigor dell* etá * Consacr5 un re- ,1V4't' 
gno di treilcatré annl a' doveri del Governo cí-
vilé, e le guerre, nellé quali tal volt a sí trovo 
impegnato , presto furono termínate per mezzo 
della condotta de'suoi Generali , della discipli
na delie sue truppe, delle ármi de'suoi alleatis 
ed anche del terror de! suo norae. Ridussesot-
to o tí forte e fegoíar Govenio l e í n c u k e regio-
ni del!a Rezia^ del Norico5 della Dalmazia, é 
della Pannonia dalla 'sorgente del Danubio , e 
dal territorio de' Bavari ( 2 ) fino al piccolo re-

, ' v . ' ' ' ' ^ . ' \ : • ' ' ; :. : 

(' I ) ' A u r v i TE © ü X í T a u g rí Mfyvis-»1 T̂ V ¿oprtiv i j i ( 'E 
puesta e la mass ma festa per i Tu l i t i ) dice Proco* 
p i ó . PresentérrtenÉe un rozzo mánicheismo (ássai ge
neroso) domina fra'Samojedi i n Groenlandiá , é in 
Lapponia ^iÍM?. des Voyag. T o m . X V I I I . p. 503-509. 
Tom. X I X . p. 105, 106. 527. 528.) j puré secondo 
Groz.io Samojutes cwhím atque astrg adorant , mim't-
ña haüd aliis iniquiorá (de rebús Belgicis L . I V . p . 

Edí-i- in f o t . ) senténzá , che non isdegaerebbe 
a i riconoscer per suá lo stesso T á c i t o , 

, ( 2 ) Ved. VHis t , des Ptupíes anciens ec, Tom* 
I X . ^. 255-173-396-501. I I Coate d i Buat era min i 
stro di Francia alia Corte di Baviera , allorch'e una 
ingenua curlositá eccito le süe ricerche sopra le an^ 
t ichitá di qusl Paese, e tai curiositá -fu Ü germe d i 
¿adici rispttta-biii v»lu:ni , 

8 % 



52 í s tma dell'a des adema 
gno formato da'Gepídt salle rovine del Sinmo, 
Non poteva la sua pradenza sicuramente affi. 
daré i l bal cardo d'Italia a que' deboli e turbo-
lencí v i d ni < e la sua giustizia potea pretende» 
le terre , ch'essi opprimevano, o come una par
te del proprio re'gno, o come un'ereditá di suo 
padre . La grandezza pero di un servo , a cuf 
si dava i l no me di pérfido, perché era Fortuna
t o , risveglio la gelosla del!' imperatore Anasta
sio, e s'accese una guerra sulla frontiera della 
Dacia per la protezione che 11 Re Goto, nel-
íe vicende delle cose umane , aveva accordato 
aduno de'discendenti d ' A t t i l a . Sabiniano , ge
nérale illustre peí méri to proprio e paterno , 
s 'avanzó alia testa di diecimiía Romani; e di 
stribuí alte piá ferocí i r a le Tr ibu de' Bulgar| 
ie provvisioni e le armi , che empievano una 
lunga serie di carri . Ma ne' campi di Margo 
1' esercito Oriéntale fu dlsfatto dalle 1 inferiori 
íorze de'Goti e degli Unni ; restó irreparabil-
mente distrutto i l fiore, ed anche la speranza 
delle arrnate romane; e tal era ia temperan-
za, che Teodorico aveva isplrato alie vi t tor io-
se sue truppe, che non avendo i l lor condot-
tiere dato i l segno del saccheggio, le ricche spo-
glie del nemlco rimasero intatte ai lor piedi 
( i ) . Esacerbata la Corte Bizantina da questa 

d i . 

¿ i ) Ved . i Fatti de 'Got i sui Danubio, e nell ' 
Illiric'o presso Giornande Ce. 58. p. 6 9 9 . ) , Ennodio 
(p . 1607. 1 6 1 0 . ) , Marcellino ( i n Chron, p. 44. 47, 
4 o . ) , e Cassiodoro ( in Chron. e Var. I I I . 23. 50. 
I V . 13. V I I . 4 . 24 . V I I I . 9 . IO, n , 21, j I X . %. 9 , ] 
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éíégrazh, spedi dugentó navi , ed otto míla 
uomini a s'accheggiare lé coste marittime del la 
Calabria e del!a Puglia j questi assalkono l ' a i i -
tka cittá di Taranto 5 interruppero i l commer-
cio e 1' agricoltura d' un fértil paese , e se ne 
tornarono all ' Ellesponto altieri délia pirática 
3or0 victoria sopra di un popólo 5 ch' essi tut-
tavia pretendevano di risguardar come compo
sto di Horflani loro fratelll ( 1 ) • I - ' attivitá di 
Teodo'ríco ne affrettó probabilmente la ri t ira-
ta ; I ' Italia si vide coperta da una flotta di m i l -
le piccoli yascelü ( 2 ) , ch'ei fece costruire con Suoar-
incredibil prestezza, e la costante su a modera- ma
íz ione fu tostó premiata con una solida ed'ono- mentó 
revolé pace ". Esso mantenne con forte mano la j(av^e" 
bilancia dell'Occidente, fíntantoché non fu al- '5Q9' 
la fine rovesclata dali' ambizione di Clodoveoj 
ia quantunque ñon potesse assistere ilsuo teme
rario ed infelice congiunto, i l re de' Visigoda 

sal-

( 1 ) Non posso lare a me no di trascrivere ü ge
neroso e classico stile del Conté Mareeliino: liorna-
ñus Comes VomesticoYüm , Rüstku's Carnes Schoha-
viorum cum centum armatis navibiM , totidemque dro-
fneni-btis, ccl® mil l ia miUttlm arih'atorum secúm feren~ 
tibus ad devastando, I t a l i a littora processerunt y & u-
sque ad Tarentüm antiquissimam Civitatem aggressi 
sunt; remensoque mari inhonestam viFioriam , quam 
pirático ausu Romanis rapuerunt ^ Anastasio ctesari re~ 
portarunt i ( inChron. p, 48. ) Ved. Var.J . 16. / / . 38. 
_ ( z ) Ved; g i l o r d i n í , e le is tr iuioni reali ( Var. 
I V . 15. V. 16. 1 0 . ) Questi navigli armad dovevano 
essere anche piü piccoli de 'milie vascelíi d'Agamen-
noae neü 'assed io di T r o j a . 

D * 



54 ínorla ddi$ de-cadenz» 
salvo i resídul della sua famigÜa e del suope, 
pQlo3 e represse i Franchi in mezzo alia vitto-
rfosa loro cárr iera , l o non voglio prolongare o 
rlpetere ( i ) la narra^ione di questi milltari 
avvenimenti, che sonó i meno interessanti del 
regno di Teodorlco i e mi contenteró d' ag-
giungere, ch'ei protesse gli Alemanni ( 2 ) ; 
che severamente gastlgó un'incursione de'Bor-
gognoni, e che la conquista ch' ei fece d' Arles 
e di Marsiglia , g l i apri una libera comunica, 
zione co 'Vis lgot i , che lo rispettavano tanto co
me loro nazional protettore , quanto come tu
tor© del piccolo figlio di Aladeo suo ñipóte . 
Con questo rispettabil carattere i l Re d'I talia 
rínnovo la Prefettura Pretoriana delle Gal l ie , 
rifórmo alcuni abusi nel Governo civile della' 
Spagna, ed accettp Tannuo tribujeó , e T appa-
rente sommissione del militar Governatore di 
quel ía , che saviamente ricuso d' affidare lasua 
persona al palazzo di Ravenna ( 3 ) . La sovra-
nitá Qotica s'era stabilita dalla Sicilia fino ai 

Da-

' ( 1 ) Ved, Cap, X X X I X . Tom, I X . p. z g i . ec 
( a ) Ennodio (p , 1610.) , e Cassiodoro in no-

me del Re (Var . I I . 4 1 . ) fauno mencione della sua 
salutar protezione degli A lemann i . 

f 3 ) Si espongono i fa t t i de'- G o t i nella G a l i i a , 
e nella Spagna con qualche oscuritá da Cassiodoro 
fVür . I I I , 32. 38. 4 1 . 43. 44. V. 39, ) da Giornan-
de fe . 58. p. 698. 699 .^ e da Pro copio f Goth. I . 1. 
€. xz.) l o non voglio né discutere, né concillare fi a 
loro i Innghi e^contraddittorj argoraenti delP Abate 
Dubos, e del Conté de Buat sopra le guerre della 
Borgogna. 
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Danubio, ^ Sirmio o Belgrado fino al Mare 
Atlánt ico; ed i Greci stessi hanno confessato, 
che Teodorico regnó sopra la piú bella parte 
cleU' Impero Occidentale ( i ) • 

L'"unióne de G o t i e de' Romani avrebbe Gover-
potuto fissar per de' secoli la passeggera fell- no Gi-
cita del!' Italia , e la reciproca cmulazione del-
le respettlve loro y i r tu avrebbe potuto appoco secon. 
appoco formare un popólo di sudditi liberi , e ao le 
d ' i l luminaa soldad, che avesse i l primato fra Leggi 
le nazioni . Ma non era serbato peí regno di ^oma" 
Teodorico i l méri to sublime di guldare o di "e* 
secondare una riyoluzione di questa sorta : g i l 
mancó i l talento, o la comoditá per esser l e . 
gislatore ( 2 ) ; e mentre íece godere a Goti una 
rozza liberta, servilmente copió le is t i tuzioni , 
ed anche gli abusi del sistema politice forma
to da Costa nt i no e da'suoi successori . Per un 
delicato riguardo agU spiranti pregiudiz} di Ro
ma , i l Bárbaro evitó i l nome, la porpora, ed 
i l diadema degl'Imperatoria ma sotto il t i tolo 
ereditario di Re assunse tutta la sostanza e 
pienezza dell ' imperial dignitá (3 ) . Le sue es-

pres-

( 1 ) Teofane 113. 
( z ) Procopio asserisce , ehe Teodorjco , ed i suc-

cessivi Re d 'I tal ia non promulgxrono leggi akuns 
( G o t h . l . I I . c. 6,J . E i dfve ii^tender pero in l i n -
gua gótica : perche tuttavia esíste un editto latrnO 
di Teodorico in cento cinquantaquattro a r t k o l i , 

( 3 ) Si "trova incisa í' immagins di Teodorico"-
nelle sue moneta ¿ ma i modesti suoi successori si-
concentarono d'aggiungere i l lor proprio poma a l k 
testa dell'Imperatore regnante {NinvM3v\ J n i i q . I u L 

D 4 > 1 



;:í: htorld delta decadenid 
pressioiií verso i l trono Oriéntale erano r t e 
tose ed ambigue ; celebran in pomposo stila 
I armonía delíe due Repubbliche , applandiv. 
i l suo governo come la perfetta i m í L m e cf 

pra i Re ¿ella Terra quella stessa preeminen^ 
sa, ch er modestamente accordava alfa persona 
0 a g o s t o d Anastasia. Dichiaravaái ogni anno 
1 unione dell'Oriente coll'Occidente, mediante 
i imamme scelta de'due Consoli • ma hembra 
che i l canaidato Italíani 5 ch' era nomínate da 
leodonco ncevesse una fórmale conferma daí 
Sovrano di Costantinopoll ( i ) , II palazo go. 

T o t . / ? e T . presentaVa 11 i m a g i n e delfa 
Corte di Teodosio, o di Valerttiniano. Vi con 
tinuavailo SemPre ad agiré da Ministri di Sta-
to fí Prefetto del Pretorio, i l Prefetto di Ro
m a , i l Questore 5 i l Maestro degli Ufizj co" 
Tesonen pubblici e> patrimoniali , le 
de quah vengon dipmte con vistosi coíori da! 
k rettorica di Cassrodoro ; e la subornata am-
mimstraEione della giustizia e delíe rendiré era 
delegata a sette Consolari , e tre Correttori 

ed 
SBBBHEBniKSBB 

'•edn <svt Tonu I L I)iss. é <-,-, 
¿stor. u v . dt Napoh Tom. I . p. 166.) 

del Re d ? L 7 ^ e aei Ke d i tal ui da Cassioioro í V a r . L i . O. I 2 . 
y ' . 1 ' ' * e áx Procopio CGofh. I . I I . c. 6. k l l l . c, 
~ I - J , che celebrano l ' ami¿h ia d'Anastasio con Teo-
aonco- ma ú figurato stile di complimento veniva-
imerpretato m mi senso maleo diíFersnte a Costaa-
tmopoh ed a Ravenna . 
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eñ. a c'mque Presidenti, che governavano le quin-' 
dici Hegíoni d'Italia secondo i principj , e fina 
con le formalitá delía Giurisprudenza Romana 
( 1 ) . La vlolenza de'Conquiscatori ve ni va ab-
battuta o delusa dal lento" artifizlo de'processí 
giudiciali; fistringeVasl agí' ítalíani 1' amroini-
strazion civile co' suoi onori ed emolumenti ; 
ed 11 Popólo conservó sempre i l proprio abito 
e íinguaggio, le sue leggi e costuwanze, la sua 
personal liberta, e düe terzi deile proprie ter-
re . L'oggetto d'Augusto era stato q'uello di 
nasconder 1' introduzione della Monarchia ; e la 
política di Teodorico fu di mascherare i l re-
gao d' ufí bárbaro ( 2 ) . Se i suoi sudditi tal--

vol-

( 1 ) A l i e diciassette Provindie détia Not i i i a Pao-
lo Warnefi-ida Diácono CVe néb. Longobard. I . I I . r . 
14. 22. ) aggianse Ja X V I I Í . del l ' Appenniao, ( M u -
ratori Scriptor. 'Meir. Itaticar. Tom. I . p.. 431. 433.) 
Ma di queste ia Sardégna e la Cofsica si possede-
vano da' Vandal i , e le due Rez.ie , ugualmente che 
le A l p i Cozie, pare che fossero abbandoaate ad un 
Governo militare . Giannone ha lavorato f Tom. .L 
p. 172. i j ' d . J con patriottica diligenxa sopra lo sca-
ío delle quattro Provincie , che ora fotmano i l ra-
gno di N a p o í i . 

( 2 ) " Ved, r lstoria Gótica di Pro-copio í l . i . c¿ 
1. /. I I . c. 6.J I 'Epistoie diGassiodoro f p d p i m , nía 
specialmente i l ibr i V . e V I . che con tengo no lefor-
mole o Patenri degli üffizj j , e la storia ciyiie del 
Giannone fTcfn. I . tik I I . I I I . ) . £ Coiu i Got ici per 
a l t ro , ch'ei pone in ogni cittá d' I t a l ia , si distrug-
gono dal MaíFei f Verana i lh is t ra taF . l . L %.p. 227. ) 
giacche quelii d i Siracusa e di Napoí i Var* V L 
22. 23. appaftengono a commissionl speciaíi e tem
pera nee . 



5^ ptoria dslia decadenza 
FQlta si risvegUaron da questa piacevol visión^ 
di un govenip romano 3 trasséro un conforto 
piu sostanziale clal carattere di un Principe Go
to , che aveva penetrazione per discernere , e 
fermezza per procurare i i proprio ed |1 pubbli-
cq interesse . Teodorico amava le 5prt$ ch' el 
possedeva, ed i ta! en t i , de' quali mancava . L i -
berio fa promosso all ' ufizio di Prefetto del Pre
torio per 1' incorrotta sua fedeítá nell ' infelice 
causa d'Odoacre . I Ministr i di Teodorico, Cas-
siodoro ( i ) e Boezio, hanno fatto riflettere nel 
suo regno lo splendore del loro genio, e del-
la ¡oro dottrina . Cassiodoro pero piu prudente 
o piu Fortunato del suo collega conservó la pro-
pria riputazione senza perder la g razia rea le j 
e dopo aver passato trent'anni fra git pnori del 
secólo, godé altrettanto tempo di ríposo neL 
la devota e studiosa solitudine di Squillace . 

Pros- Era interesse e dovere del Re Goto di col-
perita t í va r e , come protettore della Repubblica , 1? 
dl Ro" affezione del Senato ( 2 ) e del Popólo, I no-
' ° b i -

( 1 ) Furono Tuno dopo T akro impiegad aiser-
vizio di Teodorico due I t a l i a n i , che avevano i l no-
me di Cassiodoro, i l padre í Par. I . 24. 40. J ed i l 
figlio r J X . 24 25. I i figlio era nato i'anno 479. 
Le varié Lettere ? ch' egli scrisse come Questore , co-
nie Maestro degü U & z j e come Prefetto' del Pr?-
t o r i o , s'estendono dali'anno 509. ai 539. e visse da 
moñaco circa trent 'anni ( Tiraboschi Stor. del. LetT, 
I t n l . Tom. I I I . p. 7. 24. Fabricio Bibliot. Lat . med* 
¿ev. Tom, I . p. 357. 358. Edi t . JILtnst . ) 

( 2 ) Ved. i l suo riguardo peí Senato presso 
Gochleo fVíto Thcod. V I I L ¡>. 72. g o j 



jjeH7 Impero Komano. Ctp* XXXIX'. !5> 
MH di Roma erano luslngati dai sonori epite. 
t i e daííe formali preteste di nspetto, che si 
sarebbero piü gilistamente applicate al mér i to 
ed airautoritsL.de'loro maggiori. I I popólo go--
deva senza timbre o pencólo i tre benefizj d' 
una Capitale, cioé i l baon ordine, T abbondan-
za , ed i pubblici divert imenti . La misura stes-
sa del donativo ( i ) dimostra una yisibil d imi -
nuzlone di esso; puré la Puglia , la Calabria, 
e ¡a Sicilia versavano i loro tribu t i ne' granaj 
di Roma; si distribuiva una porzione d i pane 
p di companatico agí ' jndigenti c i t tadlni , e stl-
mavasi onorevole qualunque ufizio , che fosse 
destinato alia cura della loro salute e felicita , 
J giuochi pubblici di tal sorta , che [un amha^ 
sciator greco potea decentemente applaudirvi , 
presentavano una lánguida e debole copia del-
ia magnificenza de'Cesari : la música puré , la 
ginnastica, e 1' arte pantomímica non eran del 
tut to cadute in oblio ; le fiare dell' Africa e-
sercitavano tuttavia U coraggio e la destrezza 
de cacciatori; e T indulgente Goto o tollerava 
pazientemente, o dolcemente frenava le fazlo-
n i celeste e verde, le contese delle quali em. 
pievano si spesso i l Circo di grida , ed anche 
41 sangue ( 2 ) . Nel settimo anno del pacifico 

suo 

( 1 ) Non maggiore di 120000. m o d j , o quattro 
mila sacca ( A n ó n , Valesian.p. 7 2 1 . e l a r . 1. 35. V I . 
18. X / . 5. 3 9 ) 

( x ) Si veda i l riguardo e 1' indulgenza ch' eb-
be per g l i spettacolt del C i r c o , del Teatro , e dell ' 
Anfi teatro, nella Crónica , e nel i ' Epístola di Cas-

sio-



, W Istóría detla decadehid 
^Visita sao reguo Teodorico visitó la vecchía Capka-
dórico. ' leTí!eI M o i l d o 5 11 Senato ed i l Popólo i n una 
A , 500. soíenne processiorie avanzossi a sal atare i l se-

condo Trajano, i l nuovo Valeatiniano , ed él 
nobilmente sostenne questo carattere, ássicuran. 
doli d' i m giusto é légitíimo governo ( 1 ) in 
im discorso che non ebbe tlmore di pronuii-
ziáre in pubbíico^ e di íare incidere in una t a / 
vola di rame. I n quest'augusta ceremonia R o . 
nía fece risplendere un ultimo raggio del la de
cadente su a g lor ia ; ed un santo, che fu spet-
tatore di quel pomposo spettacolo , poté soló 
sperare neíld pia süa fantasía ; che fosse supe-
rato dal celeste spléndore dellá núova Gerusa-
lemme ( 2 ) . Nella dimora, che vi fece di sel 
inesi, la fama, la persona, ed i l córtese cort-
tegno del re Goto eccitafono^ rammirazion de' 
R e m a n í , ed ei. contempló con ugual curiositá 
e sorpresa i monumenti ch' erano restati delf 
antica loro grandezza . Impresse Je vestigia di 
íin Gonquistatore sul colle del Campidoglio, e fran

ca-

siodoro r Var. I . 20. 27. 30 . 31. 32. Hí . 51 . I V . 
51. ¡ilústrate d á l í ' a n n o t a z . 14. de l i ' I s to f i a di Ma-
scoü ) , ^che ha tentato d i ' spargere su questa nía-
tena un' ostentata , quantunque piacevol erudi/.io-
ne . 
^ ( 1) Anón . Vales, p. 721. Mario Aventicense in 
l.bron. Nella failancia del mér i to pubblico e persona-
ie j i i Gonquistatore Gótico é per lo meno tanto su-
periore a Valentiniano , quanto puo sembrare inferior 
di Trajano. 

( 2 } V k , Fulgentii in B a r ó n . Annai, EccL A , D , 
500, 10, 



Deir Impero Ksmam. Cap. XXXIX, 61 
camente confessó, che qgñi giorno mirava con 
nuova niaravigüa i l Foro di Traja no , e 1' al ta 
¿l luí colorína . I I teatro di Pompeo anche 
Helia sua decadenza compariva quale una gran 
montagna artificialmente incavata, pulita , ed 
ornata dalP industria umana; ed all'ingrosso cal
cólo , che v i voile un fiume d' oro per innal-
2are i l coiossale anfiteatro di T i t o ( i ) . Per 
mezzo di quattordici acqiiedotti sí spargevano 
acque puré e copióse in ogni parte della c i t ta , 
e fra queste V acqua Claudia, che aveva la sor-
gente alia distanza di trentotto mlgüa nelle mon-
tagne Sabine, passava per un dolce quantunque 
costante declivio di solidi archi fino alia sorn-
mita del monte Aventlno . Le lunghe e spa-
ziose voite costrujte per serviré alie Cloache 
pubbliche , sussistevano dopo dodici secoli nel 
prístino loro stato; e que'sotterranei canali si 
son preferí t i a tutte le visibili maraviglie d í R o -
roa I Re Goti accusatl con tanta ingiu-

• st'u 

( i ) Gassiodoro descrive col pomposo slio stile 
i l Foro di Trajano f Var. V I L 6. j , i l Teatro d i 
Marcel ío ( I V . 5 i . ) , e 1'Anfiteatro di Ti to ( V . 42.) 
e le sue descruioni non sonó indegne dell 'attenzion 
del Lettore . L ' A b . Barthelemy computa , che se
co ndo i p rezú raoderni la materiae Topera del Go-
losseo eos tere bbe ora venti mi l ion i di Jire d i Fran
cia CMém, de / ' Acaáemk des inscript. Tom. 28. p. 

, 5^5. 5 ^ - ) • Ghe piccola parte di quella stupenda 
fabbrica! 

( 2 ) í n to rno agli Acquedotti , ed alie Gloache 
Ved. Strabone ( L V . p. 360. J . Piinio r Hist . Nat . 
X X X V I , 2 4 . G a s s i o d o r o í Vau ÍII. 30, 31. VI» 

' 6 . ) , 



istorla delta decctdeñza 
stiEia della rovina de i ran t i ch i t á , furaii solíeci-
t i di conservare i rhonumenti della nazione 
chv essi a ve va no soggiogata ( i ) . Emanarono de-
gl i editti reali per Impediré g l i abusi, la tra
se uratezza, o le depredazioni de' cittadini me-
desimi; e per le rlpaíazloni ordinarie dellerau-
ta3 e degli édifizj pubbüci si destinafono uno 
sperimentato Architetto, 1' annua somma didu-
gehto iibbre d^oro , vénticinqúemila ptezzi di váú 
ter ial i , ed 11 prodotto della dogana del Porto 
Lucr ino. Ü n a símil cura s' estese alíe statuedi 
.metallo o d i m a r m ó si degli uomims che degli 
ánimal i , S" applaudiva da5 Barban alio spirito de* 
cavalli j che hanno dato al Quiririale un nome 
moderno ( á ) ; furono diligentemente restaura-
t i g l i Elefanti di bronzo ( 3 ) della V i d sacra y 
\á famosa vitells di Mirone ingannava i l bestia-

é .>? Procopio r Got. I . I . c. 9. J y e Nard in í ( Ro
ma antica p. 514-522.} . tuttora un problema , 
come tal i opere si potessero eseguire da un Re di 
Roma .; 

( 1 ) Quantoa l ía cura, che si presero i G o t i d e i -
ie fabbriche e deí ie statue, ved. Gassiodoro f Va Y. 
I . 21. 25. í í . 34. I V . 30. V I L 6. 13. 15.) ed i lFram-
mento Valesiano f p . 721. )¿ 

(2 . ) Var. V I I . 15. (^ii es t i cavalíi di Montecá-
valío da Alessándriá erano stati trasportati a' Bágni 
d i Costantino ( Nardini p. i8§ . ) . Se ne dispreWa 
la scuítura d a l i ' A b . Dübos [Rcfiex,, sur la Focsie& 
sur la P e í n t u r . Tonu / . scEi. 39. ) e s 'átnmira dá 
Winclceímann ( H i s t . de / ' A i t . Tom» I I . p. 159.) . 

( 3 ) -X; 10, Essi erano probabilmente un 
ftanimento di yualche carro trionfale { Cugst de m 
lephant. I I . 10.) V • 



t)B¡r Impero íiomam * Cap, XXXIX. 6 j 
me quaudo passava peí foro della Pace ( i 
e fu creato uil ufiziale apposta per diíendere 
quelle opere delle arti ^ efe, ^eodorico risguar-
dava come V ornamento piu nobile del suo 
Regnd. 

Seguitando V esempío degli u l t imi Impera- Stato 
t o r i , Teodorico scelse la residenzadi Ravenna , ¿ f j ^ f 
dove coltivava con le sue proprie mani un giar-
diño ( 2 ) - Ogni volta ch'era minacdatá lapa-
ce del suo regno ( giacché queseo noil fu ni ai 
invaso ) da5 Barban • el trasfeflva la sua Corte a, 
Verona ( 3 ) sulíá frontiera settenCrionale } e la 
figura deí sud P a í a z z o , che tuttavia eslste in 
una medaglia, rappresenta la piu antica ed au
tentica forma d' architettura gótica ¿ Quesee due 
Capitali, ugualmente che Páv ia , Spoleto 3 Na-
p o l i , e le altre clttá d" Italia sotto i l suo Re
gno acquistarono le ucili e spleñdide decorazio-
ni di chiese, di acquedotti, d i bagni ¡ di porti-

CÍ 5 

( 1 ) Procopío (Gcth. I . I V . c. z i . J riporta una 
sciocca scoria della Vacca di Mirons , che vien ce-
lebrata dal falso' spirito di trentasei epigrammi gre-
¿i CAntholog. I . I V . p. 30Z-306. Mdií» Hen¿ Steph* 
Auson. TítpigYanmu 58-68. ) • 

(-t) Ved. un Epigramma d' Ennodio ( I I . 3. p. 
1S93. 1894.^ sopra queseo giardino , ed 11 real giar-
idiniere ¿ , , , . 

, (3 ) Si prova la sua aíFez-ione per quell.a cittáf 
dali 'epiteto di Verona tua , e dalla leggeada del l ' 
E r o é j sotto i l nome barBard di Diet r ich di Berna 
(Peringsciold ad Cochloeum p. 240.) ií Maffei lo se
gué con intell igénza e placeré nel su» paese nativ© 
f L JXé p, 230- i$6r)<i 



¿ 4 1; torra de ¿la dee adenza 
c í , e di palazzi ( i ) . Ma la felicité del sudd!, 
Xo COñ maggior veritá si. manifestava nell 'at t i ' 
vo spettacolo del lavoro e del lusso, neí rápido 
aumeiuo, e nel godimento Jibero del Ja ricchez, 
za nazionale. Dalle ombre di Tivol i e di Pren-
nesce i Senatori Romani tuttavia nell ' invernó 
si ritiravano al temperato calore , ed alie s j 
lubri fonti di Baje, ele loro vi l i e , che s' a van-
zavano sopra solide moli heí Golfo di Napolí 
godev9.no le varié vedute del cielo, deJIa ter' 
ra, e deH'acqua. Dalla parte oriéntale dell 'A-
drlatico erasi formata una nuova Campanianel. 
la bella e fértil provincia, de l l ' í s t r ia , la quale 
comumcava col palazzo di Ravenna mediante una 
fácil navigazione di cento miglia. Le ricchp pro-
duzioni della Lucania, e delle contigue provin-
cie si portavano alia Fonte Marc¡lia, dov'era 
una copiosa fiera ogni anuo consacrata al com-
mercio, all'intemperanza, ed alia superstizione. 
Nelia solitudinre di Como, che fu animata una 
vplta dal dolce genio di Plinio, un trasparente 
bacilo disopra sessanta miglia in lunghezzatut
tavia rifletteva i rurali oggetti, che circonda-
vano i l margine del lago Lario, ed una tñp\Ú 
ce coltivazione di u l i y i , di v i d , e di castagni 

cuo-

( i ) Ved. Maffei f Verana illustr. P . I . p. 231. 
232. 3o3. ec.) Egi i attribuisce i ' architettura góti
ca, cometa corruzione delia lingua , della scrittura 
ec. non a' Karbari j .ma agi ' I tai iani medesimi; si com 
froncmo i suoi sentimenti con queili del Tirabcschi 
f rom, I I I . p. 61 . ) 



Deir Imperv Honmno, Cap, XXXIX, 6 } 
iC«opr¡va di piacevol pendió delle colline ( i ) > 
A i r oinbra della pace risorse T agricoltura , e si 
moltiplicarono i cokivatori mediante i l riscat-
to degli schiavi ( 2 ) , Si scavavano con atcen=. 
pione le miníere di ferro della Dalmazia, ed 
una d' oro nell ' Abruzzo ; e le paludj Pontine „ 
come anche, quelle di Spoleto , furonp asciuga* 
te e col t i vate da privar; speculatori, i l lontanp 
premio de'quaíi dee di penderé dalla continuazio-
nedella pubblicaprosperitá ( 3 ) . Quando lesta-
gioni eram meno propizie, le dubbíose precaa-
zioni di fare de'magazzinl di grano , di fissarne 
i l prezzo, e di proibirne i'esportazione, dimo-
strafanq almeno la buqna volontá del Gover? 

no; 

( 1 ) Nell ' Epístola d i Cassiodoro vagamente si 
di pingo no le vi i le , i i clima , e le ved u te di Baje 
( Var. J X , 6. Ved. Cluver. Jtal. antiqu. 1. I V . c. 2. 
p . I I 10. cc.J d 'Istria (Var . X I I . 22. z ó . J , e di Co
mo (Var . X I . 14. paragonata con le due Vi l i e d i 
Plinio I X . 7.) 

( 1 ) I n Liguria numerosa Agricolarum progenies 
(Ennod? 1578. 1679. 1680.) S. Epifanio di Pavía re
dime per mezz.o di preghiere ó di riscatto 6000. schia
v i da? Borgognoni di Lione e di Savoja: Ta l i a zioni 
sonó memorabili piíi del m ir acó I i . 

( 3 ) L ' economía política di Teodorico ( Ved. 
1' Anón . Vales, p. 721. e Cassiodoro in Chron.J pu6 
distintamente ridursi a' seguentl capi: miniere di fer
ro (Var , I I I . 23.^: e d ' oro C I X . o,.) : paludl Pon" 
tine (11. 3a. 33.) : di Spoleto ( I L 21.) : grano ( I . 
34. X . 27. 28. X Í . 11.12.) : commercio ( V I . 7. VII» 
9. 23 . ) : fiera di Leucotoe, e di S. Cipriano in L a -
cania ( V I I I . 33. ) abbondanza ( X I I . 4 . ) cursus , o l a 
pubblica posta ( I . 29. I I . 31. I V . 47. V . 5. V I . 6. 
V I L 33 . ) : la str,>da Flaminia ( X I I . 18 . ) , 

TOMO X I I . ' E 



(SÓ í s tor la ¿ella, decadenzd 

n o ; ma la síráordinarla abbondanza, che un hb 
dustríoso Popólo r i cava va da un terreno fecon-
do, era tale cKe alie volte un baril di vino si 
vendeva iri Italia per meno di tre quarti di scel-
lino ( o sia d'utía lira nostrale), ed un sacco 
di grano' per circa chique scellini é sel soídi ( o 
sia sette lire ) ( i U n paese j che avevatanti 
valutabüi oggelfí di comñrsercio ¿ attrasse ben to
stó i mercanti da ogni parte, i l lucroso traffi-
co de' quali veniva incoraggiato e protetto dal 
genio libérale di Teodorico« Fu festaurata ed 
estesa ía libera coitiunicgzione délie P rov iñde 
per t é r ra e per acqua ;' non si chiudévaño nr-ai 
né di giorno né di notte le porte del le Cit tá ; 
ed i l detto cornúne a che una borsa d* oro lasciata 
in un campo era salva} esprimeva 1'interna si-
curezza degli ab i tañ t i . 

Arrian £ 3 differenza di religione é sempre danno-
d^Teo^33 e sPesS0 âtâ e a^a buona armenia Ira i l 
d ó r i c o . P ^ ^ ' P 6 e^ f- Popólo„ I I Conquistatore Gótico 

era stato educato nella professioñe dell 'Arria-
nismo, e 1' Italia era devotamente attaccataalla 
Fede Nicena; ma la persuasíone di Teodorico 
non era infetta d i telo ( g ) 3 ed ei pienamente j 

[ - ^ ^ ^ ade-
. . , — — ^ 

( 1 ) L X . M e d i i t r i t i c i in solidum ipsius iempore 
fuemnt , <&viñumX.XX..amphofas in solidum ( Fragm. 
Vales.,). Da'grsnaj si distribuiva i l grano a X V . o 
X X V . modj per sóido- d; oro , ed i l prezza era- sem
pre moderato 

( g ) Contra la precisione, che mole usare i l S i -
gnof Gibbon neW esprimersis qut si dimostra inesatto.' 



Beir Impero Romano , Cap. XXXIX, ¿7 
aáériva aü'eresia de'suoi Padri, senza. stare a 
bilánciaré i sottiii argomenti della Metafísica 

Teo-

hon btsognerebbe in primo luogó confonder lo zelo col 
fanát ismo: i l primo puo esser ragionevole. e vittuoso > 

iñ tal caso non pito dirsi con proprieta , che infet-
ta la persuáiione d i chi / ' esercita j i l secando poi } 
sempve vicioso , e per ció ad essa potrehbe jagionevol-
mente attribuirsi P iníez.idne in ..geiierh delle opiñlóni 
f eligióse . Jo domandó a l nostro Filosofo: se vedendo e-
g l i uñ suo simile ¿ che ho per errare , ó per Id for^a 
d1 una passionCy o per gualunque altro motiva andasse 
a gcttarsi i n üñ precipicio , non si credcreby egli per 
Legge naturale obbligato %. potendó ^ almeno dd illumi~ 
tiarlo^ ed a. cercare d i f a rg l i conoscer la verita y ó d i 
mañífestargli i l pericolo j a cui espone ? Or che a l 
tro e la zeló inteso fiel suo vero e proprio significato 4 
se non P esecu^ione d i questa legge naturale rispetto ad 
Un nosiro simile ^ che noi supponghiamo 5 che non co
no* c a i l vero culto da prestarsi ,a Vio ? Come dunque 
iinóf . che co' m e ^ i prescritti dalla Ragione procura d i 
heneficare i suai simili , t raíndoli dalP errare alia co~ 
gni%ione del veró in una materia cosí importante r per 
P uorfio i si d i rá infetto nella sua persuasiohe ? Con
tenga beh volentieri, che se uno vuol prómuovev qnel 
culto, .che crede vero y non can le sale armi delP am-
monirjone ^ dell ' esortamcnto, del raciocinio, con quel-
lo in somma, che realmente servono a 'canvincere P In~ 
iellettó y e sonó approvate dalla retía Ragtone ^ macón 
'qualunque altro me^jo, come con la for^a de'' tormén" 
ti.y della morie y delP infamia ec, y qúesti cade nel v i * 
y o , aliara pero y volendo parlar propriamcnte , non sí 
chiamerd essó üh üomo xelánte , ma un fanático y un 
indiscreto, e si aborrird taP alione dal 'Filosofó$ non 
mena che dal vero Cristiana, 

Non doveva iñ secando, luogo i l Sig. Gihbon con-* 
fondere P indiffereni'a con la tolleranza: quella eselu
de la vóloktd d i gióvare s quandó póssiamo , a* travia-
t i , e perde direttameríte s' oppone a l h xsío virtuoso t 

E z ra-



éZ I.rtoria de/la decadenza 
Teológica. Sodisfatto del!a privata toileranza é é 
suoi Arríani Settarj, giustamente si risguardo 

co-

ragíonevole ; quesia pcl lungi dalP escludere mía tai. 
volonta, la suppone nel tollerante , ma la suppone i ~ 
nefficace non per colpa d i esso ^ ma per colpa del t ra-
mato, che non vuol profittare de* lumi comiinicatigli , 
La tollerania e l 'akhtidhe di sojfrire ,rd oggetto d1 e~ 
vitare un maggíoy male 5 che alcuno resti nHP errore , 
dopo che per la parte nostra si sonó usate inútilmen
te , e siamo disposti ad usare tune le cuye, che ragio-
•nevolmente possiamo^ per illuminJirne / ' Intelletto con 
P istruiione) e éon la dimostra\ione dellaverita . Quin-
d i ky che la tollcr/mxa religiosa suppone in chi V eser-
cita la medesima disposi^ione che lo \elo: ma V ejftt-
to rí e diverso, perché varia la disposiyone del. soggeU 
to da iíhiminarsiy V ostinaiione di que si' ultimo nel UT 
cusare la luce del ve-to f a cessare in quello , che Iq 
vorrebbe illuminare , V attual1 cserci%io dello i c i o , efa 
cominciar quello della toileranza y e cosí questa lungi 
dalV esser contraria a quella legge na turah , che ordir 
na di giovare a1 nostri simili con promuover quaiito 
possiamo la cogniiione del vero V i o , e any una con-
tinua^ione delf' osservan^a della mcdesima legge per par
te del tollerante , d i ' mido ene se U errante m i culto 
religioso sra docile c capace d' intender le dimostra^io-
n i , che gl i si famw , della vera maniera d ' adorare 
Dio j avrd luoĝ o lo xelo, se poi rigetti qualunque istru- I 
\ione avra luogo la talleran%a, restando V altro nella 
medesima disposi\ione ^ o colmedesimo desiderio d i f a r 
«onojeere alT errante la verita , i l qual desiderio perú 
i n quesf ultimo caso rimane st:n\ effetto . La Tollc-
ran^a dunque , supponendo neW animo di chi / ' eserci-
ta almeno la volonta o i l desiderio d' eseguire un do-
ver e y quantunque per P esterne circostante non possa 
«gli d i fatto eseguirlo, potra dirsi giustamente saiuta-
re y e propria del vero Filosofo. M a l ' indifferenza, 
che indica un'' assoluta non curarla delV altrui saló

te * 
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rome 11 procettore del Culto pubblico , e V ester-
iia sua reverenza pet una superstiziom , che di-
sprezzava, puó aVer nutrito nella sua mente la 
salutars inúijfetenza d'urt político o d 'ün Filo
sofo ; I Catolicide' suoidominj conféssarono ( h ) , 

g for* 
III IIÍIWIIIIIIIIIIIIIIIII—IIM l l j • ^ a a a a ^ ^ M M M B y e B W M t 

fe che f a Uasc&raf'e / ' illumina^ione tanto -di x¡ttelli f 
che ricüsano 'di conoscere i l vero culto dovuto a I)ioy 
quanto d i quelli , che sarebber disposti ad ammetierlo 
se fosse loro notificato ^ che per conseguen^a süppone 
nelV indlfferentc ta votónfa d i non soccorrere i l südsi-
hiile in tm bisogno di taiíta importanyí , quafidó afi
che potrebbe cómodamente far lo > da c l i parla con pre-
rAsione non potra mai chiamarsi ne salutare ne filoso
fea , ^ - t ' -n . 

: Finalmente a cbiunque vogha per poco rtfletterm 
sembttrh molía indecente in bocea d] un Cristiano la 
parola superstxzicne per significare la religión Catta-
Mea. Senyi che stiam'o a dtjfonderci su questo punto, 
ognun vede fác i lmente , che Teodorico quantunque Ar -
tlana i o dísseñ^ientc in un soló articolo da l la Fede 
ortodossa S /7ton potea disprezzar come Una superstixio-
ne tutto i l Cattolicismo 3 e che troppo abusa delle pa
role chi le adopeta in . un señsa tanto diverso da qucl-
lo 5 che comunemente hanno. -

( h ) Per render sospetta la cpnfessiúne che fe-
cero i Catíaiici della Pace y che Teodorico fece godere 
á l l a Chiesa, i l Sig. Gibbon v i ággiünge , non si sa 
Con qiml fond.imcnto, forza con ripugnaríza . M a la 
tipugitania suppone qualche foy^a in contrario , che 
impedisca di esporre con liberta i proprj sentimenti ^ 
,or per taceie quel che delta docilita emansuefudiné di 
Teodorico dice Ennodio fiel Panegírico d i quel Pr inci
pe , qual for^a mai constringeva i l medesimo Scritto^ 
re a palliare la verit^ * allorche strivendo a l Ponte-
fice Simmaco nclPEpist. 30. del L ib . I X . eos) la d i -
scorreva delP Ar r i ané Re d' Tmlia} Fides nostraapud 
eum, cumaliud ipse seá le tur , in portu est: mirabüis 

E 3 pa-
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forse con ripugnanza;, la pacedellaChíesa] J l l o r ^ 
Clero veniva onorevo}mente ricevuto , secoiidq 
i gradi della Dignita o del m é r i t o , nel palaz-
20 di Teodorico; ei stimo la santitá di Cesado 
( i ) 3 e d'Epifanio ( 2 ) , Vescovi ortodossi d" 
Arles1 e di Pavia, quando erano tuttora i n v i 
ta 5 e presentó una decente ofíerta sulla tom-
ba di S. Pietro, senz'alcuna scrupolosa rlcerca 
sopra la fede di quell 'Apostólo (5 ) . Fu per» 
messo a4 Goti suoi favor i t i , e fino alia stessa sua 
madre di ritenere o d'abbracciar la Fede Ata-
siasiana ( 4 ) , ed U Jungo suo Regno non puq 

som-

patientia, quando tenax propositi su i , claritatem non 
obrumbat alien i . / / voler supporre , che un Cattolico 
parlando fami^Iiarmcnte con un altro Cattolico sen^ 
ai-cuna nccessita esprima i suoi pemteri con ripugnan-
Xa y o senta internamente i l contrario d i quel che d i 
ce, o almeno, dica ció ^ che non avrehhe piacere di d i 
ré. , non h un far V Istorico ^ ma lo scrutatore de'' cuo^ 
v i , e l7indovino fuor d i proposito. 

( 1 ) Ved. la vita di S. Casado presso 11 Earo-
nio ( A . p . 508. n . 12. 13. 1 4 . j . I I Re gü regaló 
300,. soldi d ' o r o , ed un piatto d'argento, che pesa-
va 60. l ibbre. 

( z ) Ennodio in vlt . S.Epiphan. nelie opere del 
Sirmondo Tom. I . p, 1672. 1690. Teodorico fecede-
gr impor tan t i favori a queseo Vescovo , ch'egli ado-
perava come Consjgliere in tempo di pace e di guerra. 

( 3 ) Devotissimus ac si Catholicus f Anón. Vales, 
p. 720.) ; la sua offerta per6 non fu maggiore ¿ i d u e 
candeglieri f cerostrata) d'argento del peso di set-
tanta libbre , molto infedore al l 'oro e alie gemme 
di Costantinopoli, e di Francia ( Anastas. in vit . Pon-
i i f . in Hormisda p. 34. Edif . Paris .J . 

( 4 ) I I tolierante sistema del suo regno ( Ennod. 
P-
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somminiscrar l'esempio neppur d'un Cattolico 
Italiano, che o per elezione o per lorza pas-
sassealla religione del Conqulstatore ( O - H Po. 

po-

P ^ 1 2 . v Anón . Vales, p . 719- Procop, G o t h . L I . 
í . 1. /. I I . f. 6.J puí) studiarsi nell 'Epistole diL.as-
siodoró so te o i seguen t la r t í co l i ; Vescovi Cfa r . I . 9. 
V i í l . 15. 24- X / . 23. ) ; Immuniu\ ( I . 26.11. 29- 3^ j i 
Trrre della CHcsa ( I V . 17- « > J i ¿V^r^ r? ' ( I I . 11. 
I I I 4 7 . ) ; Argénieriá della Cmcsa { X í l . 20.) 5 JJuct-
plina ( I V . 4 4 . ) : che provano, ch'esso era nel tem« 
po stesso Capo della Ghiesa, e dello Stato ( i ) , 

( 1 ) Possiam ri^ettare una sciocca no»ella d'a-
ver egli decapitato uu Diácono Cat tol ico, che s'era 
fatto Arriano ( Theodor. ' Leaor. n 17. ) • Perche 
Teodorico v'e nominato Afci ázVafer? (Vales, 
loe.) debole conget tura í 

f \ J Considerado i l tuono d i skuremia, con CUÍ as-
serisce U Sig, Gibbon, che le lettere d i Camodoro da 
lu i citate provano, che Teodorico era nel tempo stes
so capo della Ghiesa e dello Stato , si crederebbe di 
trovare in quelle lettere decisi degli articoli d i fede3 
o fissate delle rególe d i morale cristiana e d i cedes:a-
stica interna disciplina , parrebbe in somma , che Teo
dorico avesse avuta la suprema direyone della Chiesa > 
ed avesse regolaío eib che i Fedcli debbon. eyejhtre ed 
operare y. pr es so a poco in qticl modo che Ntima , essen-
do Re di Roma, ne rególo U culto s e i dommi retí» 
giosi y uqualmente che le civil i operayoni . M a Teste
ra ben ''sorpreso i l Lettore .3 alhrche Mvi taU daJP Mu-
tare medesimo' vorrh stu&izrs , 0 anche semplicemente 
fiscontrare i hoghi d i Co.siodoro, che g l i vengono ¡n-
dicati sotto varj articoli in questa nota , perché Hngt 
dal veder Teodorico rappresentato co?ne Capo delia 
Ghiesa, non lo vedra oltrepassare i tímiti d i Capo 
dello stato, ed anche in quahhé caso per rcvercni* 

E 4 vet' 



"yl ístoríd delid decadenzd 
poíoed í Barban stessi eranoedlficatí dalla porr'-
pa, e dair ordiné del culto religioso; a'Magiu 

' ^P.0 í Faít0YÍ Ecclesiastici recedcre in parte da que 
á m t t t , d e come a Sovrano gl i competevano . In fa tn 
si t ral la iy l d i un Vescovo. falsamente acmsato di pub~ 
hlico tradimento, ed assoluto d a ¡ Re f d i una contesa 
i n m t a f r a vayj gar t i t i nelf cle-ijone d ' un alifo Ve, 
scovo , e dal ñicüesimo Re taita d i me\\o con favori-
ve senyi pregiudi\io delf eh^one canónica i l p i h degno 
f r j candidcti; v i si tratta di cause eivi l i o crimina-
l i de'Cheriti rpmtsse a l giudi%io del Vescovo Romano ; 
d i tseniioni da1 tnbuti concesse ad alcuríe Cíñese ; d i 
festitu^ioni d i terreni alie medesime usurpati: d i ele-
menyi usáta verso i r e i , che si eran rifugiat'i ne' ho-
g h sacr i : d i remissioni d i pegni spettanti alia Chicsa; 
e di restitu^ione di fpndi arbitrariamente occúpati da 
mwsstri Ecclesiastici. Or chi non sa , che i t e se m i 
ed i Cherici non lasciano per causa del ministero sa
cro d ' esser cittadini dello stato y nel quale si trovaría 
e per ció se eommettono delitti centro i l medesimo , se 
perturbano i l buon ordine , se hanno delle l i t i intorrlb 
a cose iemporali , son sottoposti a l giudiiio del sommo 
Imperante , che goverpa lo Stato medesimo, o d" M a ~ 
gtstrati da esso a ció destinan}. Chi non sa cT éssi son 
obbligati a pagare le pubbliche conir.ibuiiom per soste-
nere i pesi dello Stato} Chi vían sa , che a i supremo 
Regolatore d'una societa chile appartienc V ufi^io d i 
mantener la giust'nja? la tranquilina e la pace f r a , i 
parj memhri compresi nella medesima, d i determina-
ve se convenga o no concederé f asilo a certi' delih-
^Ueut^> 6 ^'l.fa^e insomma tntto ció che int'eressa l a 
puhbhca felicita e sicure'^a', senyi che per questo d i -
venti Capo della Religione^ che da'suoisudditi sipro-
fessa} Teodarico pero non solo si contenñe dentro i cón-
Jim della sua Real Patesta, ma dalle lettere medesi
me d i Cassiodoro cítate d a l Sig. Gibbon si r i leva, c ¥ 
n si mostró assai moderato nell ' esercíiio delfa sua 
Sovranitá) e molió rispettoso verso i Rcgolatori della 

Chie-
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Itrati era ingiunto di mantenere le giüste ím 
munitá delle persone e deile cose Ecciesiasti-

• . che} 

Cl'i esa , conivíettenAo taholta , o rilasciarido a'mede sí-
mi una parte de' suoi d i r i t t i , ó recedendo daW intero 
uso d i quelli per la reverenda , che aveva pe* luoghi sa-
c f i . Cos} avendo alcuni Chcrici falsamente ateusatoit 
Ycscovo d ' Augusta d1 un detitto di stato ^ poteva ben e~ 
g l i giudicare e puniré i calutiniatori come perturbató~ 
vi della pubblica quiete; ma abhandono a l Vestovo d i 
Milano t a l giudi\Ío eos} scrivendoli ( Vá r . L . I . E -
pist. 9.) Vülumus impugnatores ejus legitima pcena 
perceliere ; <sed quoniam & ipsi Cierlcátus nomine 
fungebantur, ad sánñiíát is véstra judiciüm cünfta 
transmisimus ordinanda ec. rimesse a l Papa la deci-
íione. delle cause civi l i e criminali di quelli spettanti 
a l Cíero Romano'{Uíh* V i l í . Epist, 24. ) .Conside
rantes Apostólica; Sedis honore ín , & consulente? de-
sideriis supplicantium , quantunqtte non v* e dubbio , 
che t a l i cause 3 in quanto potevano interessare t i pub-
hlico bene, appartenessero a" Civili ordinarj IMagistra-
t i ; poteva per sastehefe i pubblici pesi esigere i Tribti-
t i da' Cherici ügüalmente che da* L a k i , e per evitars 
V impumta de1 delitt i potea puniré con le pene ordina-
fic i trasgressori delle Leggi 3 quantunque avessero toc-
cati i litoghi sacri: ma volle ad alcune Chiese conce
der P esen^íone dalle comüni g r á v e l e ( L i b . I . Episf. 
26., L i b . í í . Epist. j o . ) , e ad alcuni rei mitigar la 
pena in gracia del santuario, a cui sJ erano iefugia-
t i , ut & san&o Templo reverentiam habuiíse videa-
mur j nec vindiftam criminosa? evadat in totum ec. 
( L i b . 1IL Epist. 47.) Qticsti f a t t i son pié che sujp-
cienti a provare, che Teodor ico, piuttosto , che arro
gar.', i la qualita d i Capo della Ghiesa , era ben OTO-
derato anche nelP esercixi'o d i que' d i r i t t i y che g l i cofi" 
venivano come a Capo deilo Stato, procurando con i -
straordinarj privtlegj e concessioni d1 accrcsccr la giu-
risdi^ione ordinaria de' Vescovi, e del ve fo Capo del-
ía Chiesa: e per conseguen^a che i l Sig, Gíbbon e mol-



7,4 istorjia asila dscadenza 
¡che; i Vescovi tenevano i loro si no d i ; i Metro, 
politani esercitavano la loro giurisdizione; eveJ 
nivano conservati o moderad i privilegj dlel San. 

-tuario seqondo lo spirito della Giurisprudenza 
Romana . Teodorico a.ssuase ínsteme coii la pro-
tezione anche la leglttímasupreiruzia dellaChie. 
sa {k) 'y e la sua costante ammin¡stra?¡onefece 
risorgere o estese alcune uti l i prerogative, che 
si erano traicurate dai deboli Imperatori d' Oc
cidente. Ei non ignorava la dignitá e l ' impor-
tanza del Romano Pontefice, a cui erasl allora 
appropriato ¡I yenerabil nome di Vapa . Lapa, 
ce o la turbolenza d' Italia potea dlpendere dal 
carattere d'un Vescovo ricco e popolare, ches1 
attribuiva un si vasto dominio tanto in Cielo 
che in Terra ( i ) , e che i n un numeroso Con-

ta lontano dal provare con quelle Lettere d i Cassicdoro 
in Teodorico P asserta doppia prerogativa d i Capo del
la Chiesa , e dello Stato . 

( k ) Ripete V Aut . sen^ alama prova nel Testo 
cio3 che gratuitamente aveya asserito nella nqta ant. 
e che m i abbiamo dimoitrato falso nella postra prece
dente nota. Scmhra, che come quel Párroco d i campa-
gna^ che vedeva nella luna t i campanile della sua 
Chiesa, anche i l N , A , veda la moderna supremacía 
Regia della Chiesa Angltcaña ncll ' antica Disciplina 
Ecclesiastica del quinto secólo, 

(1) Ne l tempo d i Teodorico non v' era neppur V 
ombm del Prfncipato o 'della Sopranita témporaU de' 
Papi , i beni , che in partícolare possedeva la Chie-
Jia Momana ugualmente che le altre ^ non si godevano 
con ahra specie d i Dominio dalla Chiesa medesima che 
con quello ̂  che qualunejue privato esercitava sulle sue 
pessessioni. ne UPapavi aveva altro diriíto 3 che que l -

h 
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ci l io era stato dichiarato puro da ogni colpa,, 
pd esente da ogni giudlzio ( i ) . Allorché dun^-
sque la Cattedra di S. Pietro si disputava tra 
Símmaco e Lorenzo, essendo egli giudice, 1 me-
desimi comparvero al tribunale d' un Re Arria-
j i o , ed esso confermó l'elezione del candidato 
piu degno ,o piu ossequioso ( m ) , Verso i l fine 
della sua vita in un momento di gelosia e di 
sdegno prevenne, la scelta de'Romani3i nomi-

nan-

10 d i amminis t rar l i , come g l i a l t r i Jrescoyi ammini-
stravano i beni speciali de¡le loro scdi; c la spiritual 
giurisdí\ione opotes tá , che i l Sommo Pontefice hascm~ 
pre goduta come Capo della Chiesa Cattolics , moho im
propriamente s'esprime qui col nome di dominio . A. 
che si riduce dunque V enfática espressione del sí va
sto dominio del Papa tanto m Cielo che i n térra ? 

( i ) Ennodío p . 1621. 1622. 1636, I I suo 
lihello fu synodaliter approvato , e registrato da un 
Concilio Romano ( B a r ó n . A n . 503. n. 6. Franc. Pa-
gi in Breviar, Pontif. Rom. Tom. I . p . 242.) 

( m ) Ahbiamo avut1 occasione alia nota ( d ) d i ri~ 
portare i l giudii io d i Teodorico quanto aW ele\ione d i 
Simmaco tratto dalV antico Autore del Libro Pontifica-
le , dove si legge : hoc judicium aquitatis invenerunt , 
ut qui primo ordinatus fuisset, vel ubi pars máxima 
cognosceretur, ipse sederet in sede Apostól ica: quod 
tándem aequitas in Symmacho invenit . Come dunque 
11 Sig. G-ibbo7i dice nel 'riferir questo fatto che i l Re 
confermó 1'elezione del Candidato piu degno o piíi 
ossequioso ? N071 ved'egli y che queste ultime parole 
aggiunte a l racconto contro la verita delV Istoria ojfen
dono Simmaco e Teodorico nel tempo che ingannario 
t i Lettore y che non avendo altra cogniiions del fal to 
$ i l u i si fida? 



7 <5 'ístoría de ¡¡a decadenia 

í iandoegllun Pápa nel Palázzo di Raveniia ( n j ( 
Fre-

_(n) Anche in quesio Juogo U M . J l . colórisce i 
f a i t i diversamente da quel che sona r N o n coútento di 
f a r passar Teodorico per supremo Capo della Chiesa, 
lo dipingc ancora come un Capo arbitrario e dispoiicm 
che nelle sile deliheraitoni si íasciasse guiddre cieca-
tncntc dalle passiom della gelosla, e delío , jtóegno } 
ptuttosto che dalla Fruden^a e dalla Ragione, M a co-
si non si rappresenta da Cassiodoro nelP Ep. 15. del 
L i b . V I I L citMa da Gibbon alia not. f 1 ) della pag. 
65. Dovetidosi eleggere dopo la marte del Sommo Pon-
tefice Gtovanni i l nuovo Papa, insorsero delle contest 
f ra g l i clettori } che in quel tempo eran moho fnquen-

, nullus adt^uc príst ina eontentione teneatur (dice 
Lasswdoro); Pudorem non habet v i a i , cujas votum 
conangit a Principe superan &c. Le quali espressia-
m claramente suppongono, che vi fossero state delle di-
Vísiont e de^partiti antecedentemente. I n quelle circosían
le perianto era ufiiio del Sovvano i l procurar dt quie
tare la turlolenyi e i l tumulto, come si ¿ veduio che 
fcce Teodonco in óccasione dcí l 'e leyone d i Simmaco, 
e per finir la disputa era ben naturale, che URe f r a ' 
eandtdati ne preferisse uno, che favorito da l giudhm 
Kegio tirasse tn certa modo a se i voti di tut t i g i l a l -
t n . Se a ciaschedüno del Clero , é della Plebe em 
permesso d i daré il%suo giudi^io, o i l Suo voto intorr.o 
alia persona da eleggersi alP Episcopato } varrema n é 
dtre che si davesse negar questa diritto a l Sot>rano\ 
e ad un Sovrano come Teadoríca} M a í p o i vero, che 
la nomtna del Re impcdissc la canónica ele^ione , 
éra in usa in que'tempi: che t a l nomina fosse un ef~ 
te t t t í della sua gelosla, e del suo sdegno; che i l no-
íhinato cosí a capriccio non fosse meritevole del posto , 
a cm venia desfinato, non fosse quello, che secando-i 
Lanom realmente dóveva eleggersi t Niente d i futta, 
questa: Qrziissltatím n o m o profitertiur a n i ñ o (scr i -
ve Atalmico su questo punto a l Senato Rara, presso 
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Freno dolcemente i l pencólo e le fuñóse con
pese ci? uno scisma ? e die4e vigore all ' ul t imo 

Cassiodoro m i luogo citatoj quod gioriosi domni A vi 
liüstri respondiscis in Episcopatus elediione judic io . 
Jv'o« e egli chiara da questa espressione, che P elegió-
ne f u fatta in Roma , e che glt Elettori corrisposero 
soltanto a l giudhjo , o a l voto d i Tccdorico ? I I Re non 
áimostro dunque TÚ ira «^' gelosla, ma propose unsog-
getto s e lascio , che V ele\ione si facesse secando le re
góle consucte; ma qual soggetto propose } quello , che 
per la santita e peí mérito doveva ejfettivamente eleg-
gersi a norma de' Canoni come i l piü degno , queUm 
che non poteva dispiacere ad alcuno, quello che per l a 
purita áeHa sua vita si era conciliato la stima d ina -
í i . Lcggasi di gracia tutta quella lettera d i Cassiodo-
f o , e poi si dgcida , se puo da éssa dedursi, che Teo
dor tco nel daré i l suo voto a Felice I V , fosse mossa 
dalle passioni e dal capriccio. Che importa , che un 
santo e degnusimo uomo per esser promosso a l Pontifi~ 
zato ahbia in suo favor enanche i l voto d? un Re A r r i a -
«o? N m Jo rende forse questo guidi%¡o anche piu r h t 
pett^hile ?• Specialmente quando si tratta dy un Re U~ 
iutftittato, d' un Re di cui si asserisce , hoc optasse 
prascipue , quatenus bonis sacérdotibus Ecclesiarum 
omnium Religio pullularet, d" un Re , che non uso la 
viólenla o la for \a delle armi per- trarre g l i a l t r i a 
pensar come l u í , nía quella solo della savie^a, e del 
superior mérito della persona , che proponeva , senia 
fisicafpente impedir la liberta de' votanti, ma commuo-
verli moralmentc con quella specie d i f o i \ a , che sareh-
ie desiderabile in qualsivoglia ele\ione , col nominar 
cioe i l soggetto piu degno y a fine di evitare i contrasti 
e i tuipulti} La scelta che P Imp. Valentini/ino fece 
di S. Amb rogio pcl Vescovato tdi JMilano , o - quella s 
che fece Arcadia di S. Gio. Grisostomo per Costanti-
nopoli, diminuí forse i l mérito di. questi due Santi , 
^ g l i rende indegni del posto , che loro tanto bene si 
• onveniva ? J l Sovrano in t a l i casi non f a ch.e unifor

mar" 



7S istona delta decadenta 
decreto del Senato ( o ) per estinguere, s"era 
Í>ossibile, ía scandaldsa veáalitá dell ' Elezioni Pon-
tificie ( i í í 

l o 

mar si alie mire d t l l a Chiesá^ n'esegüisce le rególe ¡ 
mon áiventa capo ¿/e//^ medesima. Non e nostra col 
pa , se veduti^ i f a t t i úel suo verá aspetto y svahisce i¡ 
s%stema,:di Gib toú ; ma egli dovea riflettere , che pet 
fare un' Istoria , non hisogna fav. serviré i f a t t i a i 
un sistema , che si abbia preventivamente in capo I 
zva Hsogna piuitosto a' f a t t i adattare le proprie -opi 
moni t 

( o } Avvertiremo d i passagio , che la conferma del 
Senattisconsulto contro la Simonta da l Sig, Gibbon at-
tribuita qui a Teodorico r realmente si fece sotto i l re-
gno d ' Ma lá r i co suo ñipóte y a nome del quale furom 
scritte U Letcere 15. e 16. del Lib¿ I X . d i Cassiodo-
fo cítate da l medésimú Sig/Gibbon nellanota seguente^ 

{ x ) Ved. Cassiodor. ( V a r . V I H , 15. I X , 15. 
x6.) Anastasio f i n Symmacho p. 3 1 . ^ , e Tannota-
xione X V 1 L d i ; Máscovio , I I Baronio , i l Pagi é l a 
tnaggíor parte de 'Dot to r i Gatcoíici confessano con 
ineste querele tjuesta Gótica usurpazione ( p ) . 

( p ) Checcbt debba dirsi dclle querele de' Dottori 
Cattolici allegati da l i f . .Ao se vogliano consideraisi i 
pur i f a t t i sen^ alcuna preveniione y le nomine d i Teo-
dórico non possm chiamarsi usurpázioni pih di quel 
che méritino t a l nome le homine ¿r' Vescovati s chefan-
mô  presentemente quasi tutt i i Principi Cristiani i é 
Dio volesse, che queste fossero cosí u t i l i per ía Chies4't 
é eos) puré come qicelíe . Non poirebb\egli dirsi , t ie 
U i/era e principale oggetto della CUcsa nella,desti^ 
•naiione dé* sacri Pastpri $ quello d i aver de' büoni é 
degni M i n i s t r i y e che ótte'ner ppiendo essa t a l fine , 
poco le premá d i ésamiíimKt meijj. ^ pei quaíi lo can-
segUisce risgitardandó /# v k r h fhanittt s con U q u M 

" ' > . ' €$-
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lo mi sonó esteso con piacere sopra la fe- Viz/ 
ficé condizione deU'Italia^ má non dobbiamo Q I ™ Z 

per ño 

kssa l i rícete , come ordinaté da Dio in vantagpodéU 
la medesima ? Per eleggere un Apastólo non _ scelseró 
fot se i primi Fedeli la vía dclla sorteé Se Teodórico 
potendó con la süa mitorita sedare i ttimultt , e procu* 
var la pace rJla Chicsa Rómaña iñ qüc1 tempi si ttct" 
hulentt s han v i si fosse vfllutó ines'c'olar'e , e V aves se 
lasciata lacerar dallo icismd, non avrebo' egli óperats 
da némico- verso di qüella} Se dzinque iolse d i me^o 
i part i t i 3 Se quieto le contese ? se promosse col stio vo
to mí Papa degno dy oceupar la sede Pontificia i qüan-
tunque ñella sua privata creden^a fosse un Arriatio ; 
tome Sovraiio pero d1 I t a l i a st dimpstro amico y protet-
tore 3 e custode , piuttosto che usürpatore de' di r i t t i dc l 
la Chicsa me de sima. Dispuiarídosi la cattédra d* A n -
tiochia fra Paolo Samosaieño .depasto com' crético d a l 
Vescovato i e Dorñno a l ihedesimo sostituito y e non vo~. 
Iciido i l primo cédete i l , posto ne la casa Epis'copale a l 
secando y raccpntr. Kiiseblo Cesariense ( L i b . V I I . c. 2 6 . } 
che i Fedeli, d i quel tempo ricorseró alV Imp* Aurelia-
tío y sebbene. Idolat ra , i l quale uniformandosi a l i a de* 
cisione de'' Vescovi , spccialmenie d i quello d i Roma 
ícaccio Páolú dal possesso d i que 11 a Chiesa 5 ed ordi-
110 y che v i irestasse V altro i questa maniera di procu
rar la pace ai Fedeli f u risguardata come un tratto 
delta divina Provviden^a , e Coiné legittimo / ' istru-
mentb o i l canale, per cid si ottenne ta l bene , quan-
tünqüe si trattasse. d''un Infedele non considerato iñ 
M e i r átto dalla Chiesa come tale y ma come un m c ^ p 
da Dio destinato a produrre colV eserd^io del l a suaau~ 
tonta qíi.etV ejfetto y ne ad alcun venfíe irí mente d i con
siderare Aureliano co»í?e usüf pátore de''diritti y che ntín 
gl i si convenivano , e molto meno come Capo della Gííie-
sa ncl favorir d / cgli fece V elt^ione di Vomno e nel 
nget taré i l partito d i P a v í a : Perché dunque non df-
t>reín m i risguardaré n d mfdesimosipeitc l a parte che 

, pre~ 



8 o l i torta de Ha deeadeuza. 
per questo addirktura immaguíarci , chesottola 
conquista de' Goti si realizzasse 1' eíá deli* oro de' 
Poeti, o v i esistesse una razza d i uomini sen- I 
za vizj o miserie. Questo bel prospetto venne 
talvolta oscurato da qualche nube; poté ingan. 
narsi la saviezza di Teodorico, i l su o potete 
trovar della resistenza, e fu macchiata la ca. 
dente eta del Monarca daü5 odio popolare, e dal 
sangue Patrizio, Nellaprima insolenza della vk. 
toria egli aVeva tentatodi spogliare tutto íl par-
t i to d* Odoacre <Je' civi l i e fino de' naturali di. 
r i t t i della Societá ( i ) ; una tassa innoppor, 
tunamente imposta dopo le calamita del!a guer
ra avrebbe distrutto Tagricoltura nascente deL 
Ja Liguria, ed una rigorosa preferenza nella com
pra del' grano, ch' era destinato al pubblko sol-
iievo , aggravar doveva le angustie della Cam,' 
pania^ svanirono, é vero, questi-p^ricolosipro-
getti mediante la virtu e l ' eloquenza; d' Epifanio j 
e, di Boezio , che alia presenza di Teoclorico me-
desimo difesero con buon esito ía causa del po
pólo ( 2 ) ; ma sebbene 1' orecchio Reale fosse 

aper-

prese Teodorico neWel^zioni d i Simmaco , e d i Fe-
lice? 

( 1 ) E i lo privo ts licentía testandi ^ i , e siat-
t r i s t & t u t t a l ' I t a i a c: lamentabiliJustitio lovor-
rei persuadermi, che queste pene "si fosseró stabilice 
contro i r i b e l l i , che avevan violato i i loro giuramen-
to di tedelta, ma la testimonianza d ' Enñodio fp. 
1675 - 1678.^ é sommameñfe grave per la circostan-

ch'ei visse e mori sotco i l regno di Teodorico . 
( 2 ) Eanod, in vit.Epiphan, p, 16S9.1590.B0et. 

Ve 
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sjei ' to alia roce della yeri tá, non posson sem-
pre trovar sí un Santo, e un filosofo all ' oreccbio 
de* Re . Tronpo spesso ia frude Italiana, e la 
violenza Gótica s' abusayano dei privílegj del 
grado, deH'impiego, o del favore, e fu espo, 
sta agii occhj del pubblico V avarizia del ñipó
te del Re prima per mezzo dell' usurpazione, 
e poí della restituzbn de'dominj, ch'esso ave-
va estorto ingiustamente da'Toscani di luí v i -
c in i . Eranp situati nel cuor dell 'Italia dugento 
mi! a Bar ba r í , formidabili anche alio stesso lo
ro Sjgnore; sdegnavano essi di soffrire i freni 
della pace e della disciplina; senipre si sentiva-
m i disordini della iqro condotta, e sol qua'U 
che volta potevano rípararsi ; e quando era pe-
rieoloso i l puniré gi l eccessi della nativa loro 
fierezza, bisognava prudentemente dissimularli. 
Allorche Teodorico ebbe rimesso i due terzi del 
tr ibuto Ligure s 'adat tó a spiegare la diíficoltá 
della sua situazione, ed a dolersi de'gravi^ 
quantunque inevitabili pesi che impone va a? suoi 
sudditi per la propria loro difesa ( i ) . Quest' 
ingrati sudditi non poterono mal .cordialmente 
farnigliarizzarsi CGII*origine, con la religiones 

o an-

Consolat. Philos, l . Í. pros. I V . p. 45, d.(5, 47. SI 
r i spe t t inó , ma si pesino le passioni del Santo e dei 
Senacore; e si confermino o si diminuiscano ie loro 
querele ñcendo uso de' varj cenni di Gassiodoro 
f Var. I I . 8. I V . 36. V I H . 5 . ) 

( 1 } Immamum expensanim pondas , . * . p r o ip-
sorum salute <&c. Quesee per5 non sonó che pura pa
ro le . 

lo XIÍ F 



i i Istorta delta decadenza 

o anche con le v i r tu del Goto Conquistatore* 
si erano dimendcate le passate calamita, e la 
felicita de' tempi presentí rendeva sempre pi¿ 

•^gli e fürte ií .sentimento o i l sospetto deJIe ingiurie, 
c a t o ^ Anche quella religiosa tolleranza 5 che Teo-
perse- dórico ebbela gloria d' introdurre nel Mondo Cri. 
guitare stiano j era dispiacevole ed offensíva per í 'orto-
i_Gatto- (JQSSQ zei0 ^ degl* I tal iani . Rispettavaño éssi 

1' eré-

( q ) / / terú zeío oftodosso noit poteva ojfenáersi 
della talleran\a ragioncvole. Vedasi ció , che interno 
a l signíficato d i qiieste parole impropriamente úsate dal 
S'ig. Gibbon abb i ani1 os Servato d i soprü nella noslrano-
ta C g ) * E^/Í' i? un abusare delle parole i l rappresen' 
tar com' ejfetti d i quello zelo gV insulti contra le_ per
sone ^ che vivevari sicure sotto la sancione delle Leggi > 
i saccheggi de7 loro aver i , gl'ince?idj , e le stragi; pi& 
abusivo ancora e V applicare a l furor popolare i l nome 
d i p í o , quasi che la pieta nel seitso de1 Cattohci pó-
tesse cenciliarsi con la rabbia irragionevole , e col'!? 
ingiusti\ta ; nía e un valere oltre modo abusare della 
tredulitei dé1 Lettúvi F insinuare , che g l i eccessi d7 una 
furibonda plebagüa fossero imputabili generalmente a-
g l i órtodossi tutti d ' I t a l i a ^ che la giusta puni^ioné 
J i alcun't refrattarj csacerbasse tut t i i Cattolici , ché 
questf facessere loro applauso, e g l i ppnessera nel nu
mero de1 Santi Confessori . Ter verificar t a l i acense 
si richiederebber prove ben chiare, e conclndenti, dalV 
addur le quali e ben lontano i l Sig. Gilhon; e quan-
do quest'e v i fossero , noi potremmo sempre sostenere in 
difesa del Cattolicismo, che se gV I ta l i an i órtodossi del 
quinto secóla operavano in t a l modo , non conoscevano 
i l vero spirito della Chicsa Cattolicd, r non potrebbe-
ro mai t a l i a^ioni aptorjqgare un Istorico imparpaie 
a chiamare zelo ortodosso , o pietá propria de7 Catto
l i c i i l furaré , / ' indiscretc^za , n i l fanatismo anche 

d1 una 
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feresia armata de 'Go t i á nía i l pió loro furore 
M dirígeva con sicurezza contro i r icchi, e non 
Üifesi Giudei, che si erand stabiliti a Kfapolis 
a Rotna, a Ravenna, a Milano^ ed a Genota 
per vantaggio del cemnaercio, e socto la sanr 
gione delle Leggi ( i ) . N'erano insuítaté le 
persone, saccheggl?.ti glí a^eri, e bruciate le 
sinagoghe dalla fuHbonda plebaglia di Rayen-
na e di Roma, infiammata, per quarsto sem-
bra, da' piü frivoli o stravaganti pretesti. U n 
ISovemo, che avesse potuto trascurar taléol trag-
gio , 1' avrebbe certamente meritato. Se nefor-
mava dunque addirittura legalmente urt preces-
so; se g l i autori del tumulto si fossero confusi 
nella moltitudine , tutta la comunitá veniva con-
dannata a risarcirc i l damio; e i baccüettoni ostl-
nat i , che ricusavano di contribuir v i , eran frustatl 
pubblicamente per mano del carnefice, Questo 
semplicé atto d! giustizia esacerbava íl disgusto 
de Cattol ici , che applaudivano al méri to ed al
ia paáienza di que' santi Confcssori j crecentó 
pulpiti deploravano la persecuzion della Chi'e. 
sa , e se per ordine di Teodorico a Verona 
fu demolita la Cappella di S, Stefatio , é pro« 

ba. 

«f una interz nc.zjone in uh tempo d i grande ignoran-' 
%a $ barbarie, 

( Í ) Si trovavano deglí Ebrei a Napoli ( ^roco-
Pió Goth. I . i . c. Z. J A Genova C Var. I I . 2S. Wa 
33. j a Milano ( V . 3 7 . ) a Roma ( ÍV". 43. } ; wá* 
anche Basnag. Bist» des Juifs. Tcm. V I I I . c. y.pag* 



htoña delfá decadema 
l e , che m quel sacro teatro si facesse qualu 

che miracolo comro i l nome e la dignitá dei 
medesimo . íl Re d' Italia conobbe al ter
mine d'una vita gloriosa, ch'ei s'era concitato 
fod io d 'un Popólo, di cu! aveva tantoassidua-
mente proeurato di promuovere Ja felicita; e 
fu inaspríto T animo suo dallo sdegno, dalla ge-
losia s e dall' amarezaa d' un amore non corrí, 
sposto. S'indusse dunque 3 Conquistatore Gó
tico a disarmare gl'imbelii nativi d'Italia con 
proibir loro qualunque arme offensiva , ad ecce-
zione solo d* un piccol coltello per gli usi do-
mestici. I I liberatore di Roma fu acctisato di 
cosplrare co* p i ^ viíi delatori contro le vrte de'1 
Senatori , ch'ei sospettava , che avesser6Nuna se-
greta e pérfida corrispondenza con la Corte Bi
zantina ( i ) . Dopo la morte d'Anastasio, fu 
posto il diadema suí capo ad un debole v e c 
chio; ma prese le redini del Governo Giusti-
niatto di luL ñ ipó t e , che gia meditava í 'es t i r -
pazione dell* eresia, e la conquista dell ' Italia 
é deir Africa, Una rígida legge, che fu pro-
mulgata ín Costantinopoli, ad oggetto dir ídur-
re g l i Atr ianl col timor della pena in grembo 
alia Chiesa, risveglió i l giusto risentimento di 
Teodor íco , i l qüale domandó per gl i angustiati 
. •: SUOÍ 

( i ) liex avidus communis cxitii <¿fc. Boeth. / . i , 
p , 59. Mex dolum Romanis tendebat ( Aríoru, Vales. 
p. 723.) queste son parole assai dure, ch' esprimo-
no le passioni degl' I t a l i an i , e temo anche quelie di 
Teodbrico medesimo. 



Impero Komano. Cap:XXXIX. 85 
lübi fratelll d' Oriente quella medesíma indul-
genza, ch" egli aveva da tanto tempo concessa 
a' Catcolici de'suoi dominj. Un severo di luí 
comando fece imbarcare i l Pontefice Romano 
con quattro iilmtri Senatori per un Ambasciata, 
d i cui doveva questí temeré ugualmente i l buo-
110 che 11 cattivo successo . La singolar venera-
zione dimostrata al primo Papa, che visitóCo^ 
stantinopoli, fu punita come un deiitto dal ge-
loso di l i t i Monarca; ['artificioso o perentorio 
rifiuto Helia Corte Bizantina poté scusare un ugual 
contegno, e provócame uno anche piü duro; e 
si preparo in Italia un ordine di proibire dopo 
un dato giorno 1' esercizio del Cuito Cat to í lco . 
La bacchettonerla de'proprj sudditi, e de'suoi 
hemici trasse i i pié tolierante de' Principi sull" 
orlo della persecuzione; e Ja vita di Teodorico 
fu troppo lunga quando arrivo a condannar la 
v i r tu di Boezio, e di Simmaco ( 1 ) . 

I I Senatore Boezio ( 2 ) é V ultimo deiRo^ 

. ( t ) Hojproéurá to di t r a r r euná ragionevole nar-
i-a/ione dagli oseuri , brevi , ed incerti cenni del 
Frammento Valesiano fp . 722. 713. 724. ) d i Teo-
fane 2454) d'Anastasio f u i Joanne p. 35. ) edeiT 
Istoria misceiía Tpé 103. Edi t . Murá tó r i J . Una te
nue compressione, e paraffasi delíe loro parole non 
e Una vioienza. 'Vedasi anche 11 Murator i C Ánna l i 
tí I ta l ia Tom. I V . p. 471-478.; con gíi A n n a l i , ed 
Ü Compendio fTotn, I . 259-263.) de' due Pagi Zio 
e Ñ i p ó t e . 

( 2 ) Le Clerc ha fattd una vita critica e filoso-* 
fica di Anicio Manilo Severlno Boezio f BibL Chais», 

X V I . pt j i6$j, i j<j , ) g posson e©nsukársi i o n 
F 3 van-



$ | , JsidAa áeUá decddenza, 
Gam- manij che Catone o Tull io avrebber riconosclu. 
t t r t , t0 peí. joro concittadino. Essendo un ricco. or-
edono-^an0s e re^£^ ^ patriraonio, e gl i onori delía^ 
r i Famiglia A n i d a : nome ambiziosaments preso 
Boe- da 'Re, e dagl'Imperatori di quel tempo, ed 
z*0 • íl nome di Manilo mostrava la sua genuina o 

tavolosa discendenza da una stirpe di Consol i e 
D k t a t o r i , che avevano rispinti i Gal l i dalCam-
pidogiio i e sacrificato i loro figli alia disciplina 
della Repubblica. Mella gioventü di Boezio non 
erano del tutto abbandonati gl i síLidj di Roma | 
tuttavla esiste un Virgilio ( í ) corretto dali^ 
mano di un Consolé j e la liberalitá de'Goti 
*nanteneva i Professori di Gramát ica , di Ret-
torica, e di Giurisprudeaza ne" Joro privilegj, e 
stipendj. Ma la sdenza, che potea trarre dalla 
Lingua Latina, non era safficlente a saziare i8, 
ardentesua curiositaj e si dice, che Boezio im-, 
piegasse diciotto anni affaticandosi nelle scuole 
d i Atene ( a ) , ch'erano sostenute datíb zelo 

dal- 5 
lIltf^ÉAll^MMIIIMilMi IMHin .ILU 

yantaggio tanto i l Tiraboschi CTom. I I I . J , quanto 
i i Fabricio CBjhliot. h a t m . J . Si pu5 fissare la data 
della sua nascita verso i ' anno 470. e ía sua morts 
nel 524. in un etá non moí to avanxata (Consol. F h i l . 
Mé t r i ca 1. p. 5. } • 

( 1 ) Intorno a l í ' e t á ed ai valore d i questp ma-̂  
noscrit to, che ora é nella Librería Medicea di F i -
renxe , Ved. Cenotaphiq Pisan, (p . 430-447. ) de| 
Card. N o r i s . 

( 2 } GÜ studj d i Boezio i n Atene son dubbiosi 
f Baronio an. 510. n . 3. che cita un Trattato spuria 
De Discipliiia stholarum), e senza dubbio i i tenni-
xm d i diciotto anni é troppo lungo; ma i i puro fat-

to 



f ' Defí'Impero Romano . Cap, 1QCXIX. 87 
dalla fíottrlna, e ciaíia diiigenza di Proclo, edei 
gaoi Discepo 1 i . Fortunatamerice la ragione e la 
pietá del Romano loro Alunno restarono immu-
ni del contagio del mistero e della magia, che 
contamirtavano i boschi del!'Accademia, maegli 
s'irnbevve dello spirito, ed imito i l métododet 
viventi e defonti suoi maestri, che tentavano di 
concillare i forti e sote i ! i sentimenti d' Aristo-
tele, con la devota contemplazlone e sublime 
fantasía di Piatone, Dono i l suo rltorno a Ro
ma, ed i l sao matrimonio con ía figlia del Pa-
trizioSimmaco sao amico, Boezio continuó in un 
Palazzo d" avorlo e di marino a col t i vare i me-
desim! s|udj ( 1 ) ? La Chiesa resto edificata dal

la 

to d' una visi ta, ch'ei fece ad Arene , si giustihea 
da piü pro ve tratte da luí inedesime (Brucker His t . 
Cfit. Fhilos. Tor.'i. I I I . p . 524-527») e da un' espres-
sione quancunque vaga ed ambigua di Gassiodoro suo 
amico f l ar. I , 45. J Longe positas j^thenas i n t r t i s i i . 

( 1 ) Bibliatheceg comptos chore ac yitro par i (tes 
ce. C Consol. Phi l . I . 1. Pvos. V. p. 74. ) . L ' É p i s t o l e 
d' Ennodio ( V I . 6. V I I . 13. V I I I . 1 31. 37. 40.) © 
Gassiodoro fVar . I . 39. I V . 6. I X . 21. ) sommini-
sera 110 molte prevé deli 'alta ripucaz.ione , ch'ei go-
deva a'suoi tempi . E 'vero , che i l Vescovo d i Pavía 
ebbe bisogno d i comprare da lu i una vecchia casa 
in Milano j e poterono presentarsi ed accettarsi dei-
|e lodi '$$txv$V%$ de| pagamento 4i essa ( r ; . 

(R) Dopo aver supposto i l Sig. Cihbon , che E?2-
'nodip comprasse i l Vcscovato con le lodi di Teodor ico ^ 
sospetta ora , che si s£rzissc della stessa maneta per 
pagare almeno in parte una casa a Boecio . Bisogna 
h n d¡re ̂  (he i l N , Isiorico abhia una caítiva opinio-

W Í , ne 



8<í Istorla Adía decadenza 
la profofícla sua difesa della Fede ortodos&aco^ 
t ro r eresie Arriana, Eutichiana , e Nescoriana ; 
e fü da lui spiegata o esposta la catroiica uni-
tá te un formal Trattato mediante V mdijferan-
za delle tre distinte sebbene consustanziali Per-
áD.ne. Per vantnggio de suoi lettori Latíní sot-
topóse i ! suo genio ad insegnare í primi ele-. 
menti delle a r t i , e delíe scienze della Grecia, 

istancabile penna del Senator Romano tradus-
sé ed illastro la Geometria d 'Éuclide, ía músi
ca di Picagora, l " aritmética di Nicomaco, la 
meccanica d' Archimede, í 'astronomia di Tolo-
meo, la teología d iP l s to i í e , e ía lógica d' A r i -
stotele col commentario di Porfirio; ed ei solo, 
era stimato capace di descriver le maraviglie 
dell* arte, come un orologio solare, un orólo, 
gío a acqua, o una sfera, che rappresentasse i 
moti dei Pianeti, 0 a queste astruse specalazio-
ni Boezio s'abbassava o permeglio d i r é , innal-
síavasi ai doveri sociali della vitapubblica e pri-* 
vata: !a sua liberalká sol le va va 1'indigente ; e 
la sua eíoquenza, che dall'adulazione si poté pa

ra-

d i quel Vescovo; ma cío , che püo giustificar En-
nodio nelP opinione degli a l t r i non prevenuti > ¿ che 
Sig. Gíbbon non addttce ale una prava d i t a l i supposi-
l i o n i e sospetti, che t i mérito re ale sí d i Teodorice 3 
«he d i Boeiio e tanto noto, che si rende ajfatto impro^ 
bahile, ch" essi volessero avvilirsi a comprar g l i eloy f 
d ' uno Ser ittore cotí m e n i indeceníi , É* che i l car at
iere d i questo medesimo Scrittore e troppo contrarioafc 
la basseTr^a d ' animo , che in lu i vuol f a r efedere U 
N . A . Ved* le mstre note ( a j , { c j 3 ( d ) „ 
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fagonare alia voce di Demostene o é\ Cicero- j ^ ' 
f ie , s'esercitava ugual mente nel difender la cau
sa deii'innocenza e deU' umanitá . U n méri to 
si riguardevoíe fu conosciuto e premiato da un 
illuminato Principe ; la dignita di Boezio si ador» 
fió co' t i t o l i di Consolé e di Patrizio, e nefu-
rono utilmente impiegati i talenti neli 'impor
tante carica di Maestro degli Uf iz j . Nonostanti 
gli uguali diri t t í de IT Oriente e deU* Occidente, 
furono due suoi figlj di teñera etá creati Con-
sol i nel medesimo auno ( i ) . Nel memorabile 
giorno della loro inaugurazione si portarono essl 
con soíenne pompa dal loro Palazzo nel Foro 
111 mezzo all'applauso del Senatoe del Popólo | 
ed U listo lor genitore dopo ayer recitato un* 
Orazione in lode del sao Real benefattore d i 
stribuí un trionfal donativo ne' giuochi del Cir
co . Boezio prospero nella fama e negli averi, 
i le 'pubbüci onori e nelíe relazioni pr ívate , nel» 
la cultura delle scienze e nella cosdenza della 
propria v i r t u , avrebbe potuto chiamarsi felice, 
sequesto precario epíteto si potesse applicare alP 
uomo con sicurezza prima ch' eí giunga al fin delU 
sua v i t a . . 

U n Filosofo libérale della sua ricchezza, e 
par-

f i ) I I Pagi j i l Mura toñ ec*, coiivengonó , che 
Boezio medesimo fu Consolé neii'anno 5x0, i due 
suoi figü nel 522. e nel 487, forsesuo Padre, IIde-
slderio d ' attribuire al Filosofo i ' ultimo di quesd 
Consolati ha resa dubbiosa la cronología delia sua 
vi ta . Ne'proprj ono r i , nelle sue Páren te le , nei F i - \ 
£ij ee, sí celebra k sua passat» felicita í p , 109* 1 ÍO- / 



&o Istorla istia decadenza 
SuoPa- pareo deí sno 1 tempo doveva essere InsensibilQ 
pnotti- alie comnni lusinghé dell'ambizione, alia sete 

deiroro e degrimpieghi, e puo iit qualchemo. 
do credersi all'assergíotie di Boezio, ch'egli ave-
va con ripugnanza ubbidko al divino Platone 
che ad ogni virtuoso Cittadino impone TobMl. 
go di liberar lo Stato dall* usurpazione del vi
gió e dell'ignoranza. Quanto d í a p u r i d dellg 
pubblica siia condotta, se ne rimecte alia me-
moría de'suci Concittadini; aveva la sua autori. 
ta fren ato Torgoglio e l'oppressione degli Ufí-

< srfali^Regj, ed aveva h sua eloquenza liberato 
Paullano da'cani del Palazzo ; egli aveva sem-
pre compassionato s e spesse volte sollevato le 
rriíserie de'Provinc-ialj, i beni de' quali erano 
esausti dalla pubblica e privata rapacitá; ed i l 
solo Boezio ebbe i l coraggio d! opporsi alia tu 
rannia de4 Barbari Insuperbki dalla conquista, 
cccitati dall'avarizia 5 ed incoraggiti, com' ei si 
duoíe s dall' hnpuni tá . I n queste cnorevoli bat-
taglie il suo spirito era supedore ai riflessi del 
pericolo , e forse anche della prudenza; e pos-
siamo apprendere dall'esempio di Catone, che 
im carattere di pura ed inflessibil virtü é Mpih 
capace di far lega col pregiudizio, d'esser r i -
¿caldato dalFentusiasmo s e di confondere le in i -
micizie prívate con la pubblica giustizia. U n 
discepolo di Platone poteva esaggerare le debo-
lezze della Natura, e le imperfezioni dellaSo-
cieta; e la forma d'un Governo Gótico anche 
la piu dolce, e fino lo stesso peso di fedeltáe 
di grat i tudíne, doveva éssere insopportabile alio 
spirito libero d' un Cittadino Romano. Ma i l 
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favoré e la .fedelta di Boezio dimiuuirono ap-
panto In proporzíone dellá pubblica felicita ; 
e fu aggianto 1411 indegno collega a dividere, e 
co n £ ra bbi laudare i l potere del Maestro deglt U -
ü z j . NegU ul t imi oseuri tempi di Teodoricoei 
séiiti con isdegno, ch'era UÜO schiavp, ma sic-
come i l padrone di luí non. aveva potere che 
sopra la su a v i t a , resiste senz'armi e senza t i -
more in faccia ad un irato Bárbaro % ch"erasta-
to indotto a credere, che la salvezza del Se nato 
fqsse incpmpatibiíe con la propría, I I Senatore Eg11 h 
Albino era stato accusato, e giá convinto sul-
la presunzione di spemre, come si diceva ^ la tradi-
liberta di Roma. Se Albinoé reo „ esclamo V menta-
5, Oratore „ i l Senato, ed io stesso siamo tut-

t i colpeyoli del medeslrao delitto. Se noisia-
n mo innocenti, anche Albino ha diritto alfa 
/, protezion delle Leggi „ . Queste Leggi pote» 
vano in vero non puniré i l nudo e semplice de_ 
slderio di un benes che non potea conseguirsi, 
nía dovevano esser meno indulgenti per la te
meraria confession di Boezio 3 che s'egli avesse 
avuto notlzia d' una cospirazlone, non avrebbe 
mai avuta questa notizia i l Tiran no ( 1 ) . L ' 
Avvocato d 'Albino fu tostó involto nel perico* 
lo e forse nel delitto del suo clientíí; fu posta 
la loro sottoscrizione (ch ' essi negarono come 

una 

( 1) Si ego scifscw, tu nesxisses. Boezio ( L> 1 . 
Bros, 5. p. 5 3 . ) adotta questa risposta di Giul io C i 
ño , d i ctii la morte filosófica é descrkta da Senecg 
(Ve tranquilUt* animi* c, X4«)* • 



i f Isíorm dd!d áecadenza 
una falsitá) ali'original documento, che invitas 
va I* imperatore a liberar 1' Italia da' Got i , etre 
testimoni di onorevole condizione, ma forse d" 
infame riputazione, attestarono i proditor] dise. 
gni del Patrizio Romano ( i ) Puré se rie deé 
presumere 1' innocenza, giacche Teodorico lo 
privo de' mezzi di giustificarsi, e lo confinó ri^ 
gorosamente nelía torre di Pavia, mentre il Se-
nato alia distanza di cinquecento miglla pronun. 
sió la sentenza di confiscazionee di mortecen
tro i l piü iilustre de'suoi membri . D* ording 
de* Barbad i'occulta scienza d'un Filosofo fu i i l -
famata co'nomi di sacrilegio, e di magia ( 2 ) <. 
U n devoto e rispettoso attacco al Senato dalle 
tremanti voci de' Senatori medesimi fu condan-
nato come eclpevole, e la loro ingratitudine 
méri to Jbene i l desiderio o lapredizione di Boe
cio, che dopo di lu i non si fosse trovatoakim 
reo. del medesimo delitto ( 5 ) = 

Men-
' * I * * * I > * I ^ U n iiiniiiiliiiilliiiiiiiiiiiiiill1inrtTrjr;-

• J l v S,e/A0^0n0 1 caracteri de5due suoi delato. 
t i Basilio edOpiho non moho per esst onorevolmcn-
te neile Lettere diCassiodoro CVar. I L j d . x i . IV.-

nlJ '^ ' rZ111 ' \f'- l Che S ^enzione ancora d i 
Decorato ( V . 31.) indegno Collega d i B o é á o C L¿ 
¿iL Fros* 4. p¿ xg^ ) 
, , . ( 2 l S i fiic.ev'a rigoroso processo intorno ai 

dehtto di magia rVtrr: I V , ZZo ^ . I X . 18.} e si ere-
deva, che raolti negrománti fosero fuggiti renden-
do pazzi 1 loro cuscodi : ih vece di p*lzi lesgerei 

L j e r í é l ^oezio .av'e,va composto la propria apologíá 
I ? ; ) (orse pm interessante dalla suaConsoíaz io-

**•* M a blsogn»> che ci cón t sn thmo d 'un prospec
to 



T>dr Impero Komam. c ̂ . XXXIX. • f 3 
Mentre Boezio carico di catene ad ogni Sua 

momento aspettavA - la sentenza o i l colpo di caree-
¡norte compase nella torre di Pavía la Consola- raz10"' 
z'me della Ftksofia: áureo libro non indegno morte 
della peana di Platone o di T a l l i o , ma che r i - A . 524-
ceve un mérito incomparablle dalla barbarie de' 
tempi, e dalia situazione dell" Autore. Quelia 
guida celeste, ch* egl i ave va per tanto tempo 
invocato in Roma ed ín Atene, discese al lora 
ad illuminare la sua prigione, a ravvivare i l 
suo coraggio, ed a versare neíle sue ferite i l 
saUtare di lei balsamo. Essa gl'insegno a pa-
ragonare la lunga prosperitá da lui goduta con 
la s ¡a presente miseria, ed a concepire nuove 
speranze daü'incostanza della fortuna. La ra-
gione 1' aveva informato della precaria quali t i 
de' suoi doni j l'esperienza 1* avea convinto del 
reale valore di essi; ei gli avea goduti senza 
colpa; poteva dunque spogíiarsene senzaneppu-
re un sospiro, e trauquillamente sdegnar i ' i m 
potente malizia de' suoi nemici , che gli avevan 
lasciato la felicita, mentre non avevan potuto 
íogliergU la virtió. Dalla térra Boezio innalza-
vasi verso i l Cielo in cerca del Sommo Bene; 
esplorava i l metafisico laberinto del caso e del 

de-

to genérale de'suoi onor i , princip), persecuzioneec, 
f L . I . Pros,. I V . p. 42. 62,. ) che si puo confronta
re con le hvtvx ed importanti parole del Frammen-
to Valesiano f p . 723;) Uno scrittore anónimo ( Sin-
ner Catalog. M S . Bibliot. Bern. Tom. I . p. 287 ) 
I'accusa francamente d ' un onorevole e patriotticav 
tr^dimento <> f 



Hl istmo. de-Ha decadenzá 
aescino 5 delia prescienza e delía liberta deiteak 
po e deir e terni tá ; e generosamente procarava 
di concillare i perfetti attfibuti del la Divinitá 
ton gü apparenti disordini del suo físico e mo. 
rale Goyerno» Ta l imot iv i di consolazione si ov. 
T)5 si vaghi , o si astrusi sdno inefficaci a vin. 
cere i sentimenti delía natúPa unlana : puré • 
fatica d i pensare j3u6 divertiréil sentimcnto del. 
la disgrazia; ed i l Sagglo, che puó artificiosa, 
iisenre combinare nella medesima ópera le di. 
verse ricchezze del!a Filosofía, deíla Poesía, é 
deirEloquenza, dée gia possedere ^uell ' iñtrepi-
da calma, ch'ei dimostradi cercare. La sospert-
sione, ch: é i i peggiore c íe 'mal í , finalmente fu 
tolta dai ministri di morte, ch' eseguirono éfof-
se eccederono V Inumano comando di Teodori-
co . Fu legata una forte corda intorno ai capo 
di Boezioj e stretta con tal forza, che ¿juasl 
gli saltaron fuori gli occiij dalle lor cavita; e 
puo riguardarsi come una specie di compassio-
no i ! meno attroce tormento di batterlo con ba-
stoni fintantochéspirasse ( i ) . Ma soppravviseil 
suo genio per^spargere un raggio di cognízione 

so»-

( i ) L ' eseciindne fu fatta in agro Cahentiam 
( a Calveiuano fra Marignano e Pavía ) Anón. Va
les, p. 723. per ordine d'Eusebio Conté di Ticino 
o di Pavia . I I luogo deila sua prigionia si chiama 
Battistero: edifizio c nome proprio del le Ghiese Cat-
tedra í i ; ed una perpetua tradiiione i'attribuisce alia 
Ghiesa di Pavia. NelP anno 15S4. tuttavia sussiste^a 
la torre d i Boezio, e se ne conserva ancora la Npian-/ 
Éa ¿ Tirábasehi Tom, I I l , p . 47. 4 ^ } 



bel? Impero Romano» Cap. XXXIX. 

Éopra i plu tenebrosí tempi del Mondo Latino; 
i ip iú glorioso fra i Re d'Inghilterra tradusse gU 
scritti deí Filosofo ( i ) , e T Imperatore Ottone I I I . 
coliocó irt uña tomba pió oíiorevole le ossa d' 
un Santo ca t toüco , che dagli Arrian} suoi per-
secutori aveva ricevuto V onore del mart ir io, 
e la fama de' miracoli ( a ) . Boezio nelle u l t i 

me 

( i ) Ved. !a Blografia Britnnnicn , A l fred y Tom* 
/ , p, 8o. / / . E J i \ . L ' opera é sempre piü ónorevo-
le , se fu "eseguita sotto i ' occhio illuminato d ' A l 
fredo dagli cstranei e doraesfici suoi DotEori . In
terno alia finia di Boezio nel medio Evo si consul-
t i Brucker C H i d . Crit. P i l los . Tom. I I I * pag, 565̂  
566.) 

f i ) L'Iscrizione posta sul nuo-zo di lu i sepol-
cro fu fátta dal precettore di Ottone í l l . ií dotto 
Papa Silvestre í l . i l quale, come Boezio medesimo, 
era chiarnHtp niago ds i r i g i i o r ánza di que ' tempi . IÍ 
martire c a t t J i i c o aveva poreato per un eonsiderabile 
tratto d i strada la propria testa nellesue mar.i (Ba
rón, jén. 526. n. 17. i g . ) A d una simil novella ( dis-
se üna volta una Signora di mia conoseenza) S La 
distance n ' y fait r ien : i l n ' y a que le premier pas 
qui coate tr. ( s ) . 

( s) I n una galante comersa\ionc , cd in bocea d* 
Uña Signara questo f n ' ^ o pote stimarsi qualche cosa 
per mostrar lo spirito de 11 a Dama , e per P oggetto d i 
far vid ere la brigata : ma si potrehbe dubitare , se i l 
f ¡portarlo in questo luogo sia coerente alia gravita, ed 
aW oggetto ^ che si dee proporre V Isiorico . IVb/ non 
togltám garant i ré lá verita ¿el miracolo qtíi riferito : 
ina potrem sempre domandare a l Sig. Gibbon , che ha 
che fare questo avvcnimento , o fibvella che sia , con 
Id rov'ina deWImpero Romano , ed anche col mérito 
reate d i Boecio risguardato in quel punto di vista s ch* 
puo aver retapone a quesf oggettó^ 



0 hiórla deila deendenta 
me sue ore trasse qua'che conforto dalla sal vez, 
za de suoi duefíglj , del la moglle, e del rispen 
tabile Simmaco suo suocero. Ma fu indiscreto 
€ forse irriverente i l duolo di Simmaco: come 
aveva egíi voluto dolersi, cosí poteva tentare 
di vendicar la morce d* un amico ingiuriato. Fu 
dunque tratto in catene da Roma ai Pafazzo di 
Ravenna j ed i sospetti di Teodorico non pote. 
roño acquietarsi, che col sangue d 'un vecchioed 
innocente Senatore ( i ) . 

¡o 'e101' L 'umani tá sará disposta ad avvalorare 119 
morte r e c o n t ó 3 che prova la giurisdlzione deila co. 
diTeo- scienzas ed i ! r ímorsode ' Re; e Ja Filosofía non 
doñeo, ignora, che alie volte la forza di una disordi. 
5°6 nata fsntasia, e la debolezza di un corpo infer. 

mo creano i p i i orrldí spettri. Teodorico dopo 
una vita virtuosa e gloriosa stava per discende-
re nel sepolcro con vergogna e delitto:- era u m l 
flato i l suo spirito dal contrasto del passato, e 
giustamente agitato dagl'invisibilí terrori del fu. 
turo. Dicesi, che una sera, mentre stava sulla 
regia mensa la testa d'un grosso pesce ( 2 ) , 

egli 

i 1 ) Boexio applaudisce alie virtíi del suo suo
cero ( L , L Pros. 4. P- 118.) . Procopio f Goth. L. 
/ . c, / . ) . i l Frammento Vaiesiano f p . 724.) e V 
Istoria miscella ( L . X f . p . 105.} son d'accordo nel 
lüdare la sublime innocenza, o santita di Simuiaco-
e neli'opinione del 1'Aurore deila leggenda i l deiit-
to delia sua morte fu uguale a fuello deila carcera-
zione d un Papa. 

( 2 ) , Neíl 'imn-íaginosa eloquenza di Gassiodoro 
Ja vaneta del pesce di rnare e d i fmnie é una prova 
c enteso dominio j e sulla u v o k ái Teodorico trS 

va-



Deii* Impero Homano, Cap* XXXIX, 97 
eglí a un tratto esclamó che vede va la trlsta 
faccia di Sim maco 3 con gli occhj spiranti rab-
bía e vendetta, e con la bocea armata di lun-
ghi acutí denti, che minacciava di divorarlo. 
Ií Monarca si ritiro súbito nelía sua camera, 
e mentre stava tremando per un freddo febbri-
le sotto 11 peso di piu coperte, manifestó con 
interrotte voci al suo medico Elpidio ií profon
do suo pentimento per le uccisioni di Boezioe 
di Simmaco ( 1 ) , s' accrebbe la sua malattia, 
e dopo una dissenteria, che continuó per tre 
giorni, spiró nei Palazzo di Ravenna i'annotren-
tesimo terzo, ovvero , se vogliamo contare dail4 
invasione d' Italia, i l trentesimo settimo del suo 
Regno. Vedendo che s'avviclnava i i suo fine, 
divise fra due suoi nipoti i tesón" e le pro vi lí
ele , che possedeva5 e fissó i l Ródano per co
mún e loro confine ( s ) . Fu restituito ad A l -
marico 11 trono di Spagna, e lasció T Italia con 
tutte le conquiste degli Ostrogoti ad Atalarico , 

i l 

vavansi quelii del Reno, di Sicilia , e del Danubio 
(Var. X I f . n . J i l mostruoso Rombo di Dauúih-.. 
no (Giovenal, Sal. I I I . 39,) era scato preso ns' i idi 
dell' Adriático. 

( i j Procop. Goth. l . 1. c, 1. Ma ci avrebbe do-
vuto du-e, se aveva saputo queseo curioso aneddo-
to aálla fama comune, oppure dalla bocea del Me
dico Reala . 

: { % ) Procop. Goth. I . 1. c, t . 2. 12. 13. Quesea 
dmsioue fu ordinaca da Teodoríco j quantunque noa 
s esegmsse che dopo |a sua ttiorte : RcVii heredita-
tem superstes reliquit (Isidor. Chran. pm, izx, Edit. 
CrTOt, ) . 

TOMO X I I . G 



$ i Istoria delta decadenzd 
i l quale non aveva piu di dieci anuí, ma era 
amato come 1' ultima prole maschile della stir-
pe degli Amali, mediante i ! breve matrimonio 
di Amalasunta sua madre con un prófugo Rea-
le del medesimo sangue ( i ) . ín presenza del 
moribondo Monarca i Capitán! Goti, ed i Ma-
gistrati Italiani vicendevolmente impegnarono la 
loro fede e leal ta a favore del glovine Princi. 
fe , e della madre di luí tutrice, e neH'istessa 
terribil momento ricevettero Taldmo suosalu-
tare avviso di conservare le Leggi, d'amáfé ñ 
Senato ed il Popólo Romano, e di col ti vare con 
decente rispetto 1" amklzia dell' Imperatore ( 2 ) . 
Fu efetto un monumento a Teodorico da Ama
lasunta sua figlia in una cospkua situazione, che 
dpminava la Cittá di Raveíina, i l porto ed ií 
vicino lido, Una cappelía di forma circolare deí 
diámetro di trenta piedi era coperta da únacu-
pola d'un salo pezzo di granito: dal centro di 

^uéí-

f 1 ) Berimondo , ch" era ií tefzo neíía áiscert* 
denza d' Ermanrico Re degli O'strogoti , s' era riti-j 
rato r.ella Spagna, dov'ei visse e morí nell' oscuri-
tá (Giornand. c. 35. p. 202. Eaí%. Muratou ) Ve* 
dansi la scoperta, le nozze, e la morte del suo' ñi
póte Eutarico ( Iv. c. 58. p, 220. J I suoi giuochi 
Román i potefono renderlo popoíare ( Cassiodor. iri 
Chron.), ma Eutarico era aspcr in rcligione ( Anón* 
Vales, p, 722. 723.) 

( 2 ) Ved. i consigl) di Teodorico , e le prote
ste del suo successore presso Pfocopio f Goth. í. í | 
c, 1. 2 . ) : Giornande (c. $9. p. 220. 221. J e Gas-
siodoro (Var, V j I L 1. 7.J Queste lettere fornuao 
i l trionfo deila su* eloquenza minisferiale B 



t i i r imps fo ^ m a m u Cap. XXXIX* 
^wasta s" innalzavano quattro colonne, che so* 
steñévano un vaso di pórfido contenente i ! car
po del Re Goto circondato da statue di hi'on-
go de'dodicl Apóstol!-( i)» Si aarebbe pcturi 
permetícre che i l suo spirko dopo qualcha pre
cia esplaznoríe si mescoíasie co'Benefaítori de!!8 
timan generes se im'Eremita Italiano non fosst 
átato testimonie in una, visíone della dannazio^ 
íie dlTeodorico ( s ) , 1'anima del qusie da' mi . 

' ni-

( i ) Anón. Vales, p, 724. Agirelí, de Vit, Fon* 
tlf. Ravenn, áp, Muraíori Serigt, M r . Italic. Tañí* 
I I . P. I . p. 67. Álberti DcfeYt\. # Italia p. 31 í . 

( 2 ) Si riferisce questa Leggenda da G r ^ o r i o L 
(Dial . ÍW. é s'approva dal Barénio f Aii-, 516* 
TÍ. 29.): e tanto i i Pontefiee quinto i l Gardinale so-
no Dottori giz-ú suffieisnti 3" stabiiire un opiaione 
probabae ( t ) . 

( t ) Scher%a in questo luo.go H Sig. GíShoñ > ¿í¿* 
'ducendo ¡iónicamente la regola de' Probabilisti d) am~ 

prtf 
pío) quantunque difeso da una setta di Teologi , ñañ 
% generalmeme approvato da tutti i Cattolíci 3 an%i da1* 
pik illuminati e ragionevol'i vien fígcttaío; secondaria-
mente che male a proposito si cita ncl, caso , di cüi si 
tratta, la suddrtta regola , mentíe la medesima ñet 
mtema di que 11 i ^ che la risgtiardan per vera ^ nonpuj$ 
aver luogo ̂  che nclle questioni di mor ale , nelle qua-
U puo nascer dubbieiia ediversíta di sentimenti quan-
i0 al potersi lecitamente faré o no tin' alione libera , 
ñon giá per dar peso ad Un fatio che istoricafnente r i* 
feriscono varj Autovi P uno dietro la fede delf altro* 
Qiiando si tratta di determinare se un dato atto libe*, 
i'o per esempio sin pete ato o no ^ P Bpinione di alcuni 

G 2. Au-



roo Moría de ¡¿a dec adema 
nistri della Divina vendetta fu gettata nei vuk 

ca-

jáutori y che hanno trattato di questa materia , c che 
fxpnunyano i l loro giudi\io intorno a queW atío i púa 
stimarsi degna d'' esser seguitata per V autorith de? me~ 
desiv/i 3 quand] anche non se ne veda la ragione , per
che si puo suppcrrc 5 che que' Dottori nei pronunciare 
i l loro giudiiio abbian pondéralo le r¿igioni 3 chepotreb" 
lera esser da una parte e dalP altra Qeiía questione $ 
e ¿i stano determinati per la piu plausiéile j eos) un 
consulto medico o légale approvato da1 varj Professori 
di tali facolta aequista maggiore o minar for7a } e se 
ne rende p:u o meno prohabile la conclusione secando, 
i l numero , la riputa^ione e V esperien^a ed ahilit^ de *• 
Trofesscr̂  medesimi. Ma quando si tratta d1 un, fatto.. 
istorico riportato da uno Scrittorc , e poi ripetuto an-
€he cente vvlte da a l t r i , non aequista per tali rip'eti-
\ioni alcun valore di piu di quello che puo trarre dal
la-qua lita del primo} che l ha narrato, come appun-
to una maneta, o un chirografo , quantunque passum, 
per malte mani , non vaglion niente di piti di quel che 
valessero in principio , ed e pih facile amj che in ta
l i passaggj perdano qualchc cosa del loro peso o valo-
ye , piuttotto che ne acquistino . Che cosa dunque ha che 
fare la gravita de, Dottori , che istorhamenie riferi-
scono la visione del solitario} di cui si tratta > can la, 
probabiíitá deW istaria medesima ? I I fatto quantunque 
fassato peí canale del Bontefice S. Gregario , e del 
Cardinal Baronio, resta sempre del medesimo valore, 
che aveva in bocea del padre del suocero di Qiuliano s 
che fu i l primo a vaccontarlo , ed ognuno puo prestar-; 
vi quella fede , che crede dovzr meritare i l primo au
tor e del raccontOy sen̂ a che l'.autarita del Pontefice a 
del Cardinale, che nudamente lo riferiscono , vi ag-
giunga nulla di p ih . Farvebke, che chi scrive e deci
de dovesse prima ben capire i termini dclle scien^c , 
de lie quali tratta , e non dovesse app libare aW una. 
guelh dclV altra , confondendone le regale, comefareh-
he uno z che alie questioni di Metafísica ^ o d1 Istoria 

' ; *p-



BeiPlmpsnKbmano, Cap.XXXlX. IOÍ 

Sáñodi Lipari, una delle Iníkmmate boeehécíel 
mondo inferriale ( i ) , 

C A-

( i ) Teodorico medesimo, o pinttosto Cassio-
doro a ve va descritto in tragiche frasi i Valcani di 
Lipari (Glmei, .Sicilia p. 406, 410.) , ¿ del Vesu-
vio 50.) 

applicnsse le rególe de lie perpendicolari , de' cerchj , o 
de' triangoli proprie solo della Geometúa , e deile Scien-
\e misuratricí. • , 

G 3 



C A P I T O L O X I , 

Jnnahümento d i Ciustino t i Fecchh: J{efyM di 
Ciustiniano: I . U Imperatrice Teodora; 11. Ta-
%hni del Circo, e sedizhm di Costantinopoli; 
111. Commerch, e Manifatturz di seta; IV. 
Finanze , s T r lbu t i . V. Edifiz] di Glustmia
ño ; Chiesa di S. Sofia ; Vortlficazhne 3 e Fron. 
t'iere deir Impero a Oriente; tAhoiizkne ie lh 
scuoh £ .Atene, e del Consol ato d i Koma. 

Imp. / 
Giusti- ¥ • ' 
«ia.no, JL/ Imperator Giustiniano era nato ( i ) pres-
5.Mag.s0 ie rovine di Sardica ( ch'é la moderna Sofía) 
ovvéro ^ URa oscura stirpe ( 2 ) di Barbari ( 3 ) , che 
xi.Mag.abitavano un. inculto e desolato Paese, a cu i si 
483» son 

fiM"'M*M'''É?'''*"'>M!'M'f|'',MMiiw*̂**a>»™ 
( 1 ) S' incontra qualche difncolt¿ nella data del-

la sus nascita ( Luievvig in vita Justiniani p* 12,5, ) 
nía non ve n' é al cuna rispetto al luego , che fu nel 
Distretto di Bederiana i i villaggio Tauresio , ch'e-
g!i di poi decorü) col suo nome e splendore (d 'An-
vil le Nist. de V Acad» ce. Ton:. X X X I . p. 

( 2 ) l nomi "di questi contadini Dardani son 
Goticij e quasi Inglesi: Giustiniano é una traduzio-

Ú' Vpvmda f upright giustoj ; suo Padre Sabacio 
(che nel linguaggio Greco bárbaro significa stipes) 
m \ 'suo villaggio'si chiamava Istock ( Stock St¡píte^:t 
sua madre Bigieniza fu convertirá in Vigilantia , 

( 3 ) I ' Ludevvigio fp. 127. 135.) tanta di giu-
stificare i l nome Ánicio di Giustiniano e di Teodo
ra 3 e d'unirii a quella Famigiia, da cui si é -fuu 
discendere anche la Casa d* Austria. 



Da//' Impero RemMú . Cap. XL. 105 
ion dad successivamente i nomi di Dardania ? 
di Dada, e di Bulgaria. Ne fu preparato Tiru 
nalzamento dal Fortunato coraggio di Giusciru> suo 
z\0 , che insieme con due altri contadini del me-
desimo villaggio abbandonó psr seguiré la profes-
slone delle armi la piü vantaggiosa occupazione de-
gli agricoltori, o de' pastori ( 4 ) . A piedi, e con 
una scarsa provvision di biscotto nelle loro sacche 
i tregiovani preser la strada di Costantinopoli, e 
furon tostó arruolati, per la loro forzae statura , 
fra le guardie deU'Imperator Leone. Sotto i se. 
guenti due Regni acquistó il fortúnate villano 
ricchezze ed onori; e V aver esso evitato alcun: 
perlcoli, che ne minacciaron la vita ^ venne in 
seguito attribuito aü' Angelo Custode, che ve-
glia sul destino de' Re. I I lungo e íodevole suo 
servizio nelie guerre Isaurica e Persiana non 
avrebbe tolto all* oblivione i l nome di Giustino; 
ma puo giustificargli avanzamenti militan, che 
a grado a grado nel corso di cinquant'anni egli 
ottenne, vale a diré iposti di Tribuno, di Con
té , e di Genérale, la dignitá di Senatore, ed 
ii comando delle guardie, che ad esso come a 
loro cago utbbidivano, allorché seguí 1" impor-

taai-

( 4 ) Ved. gli Aneddoti di Procopio Ce. 6.J con 
le note di N.-Alemanno . U Satírico non avrebbe 
dovuto confondere nel la genérica e decente denom 1-
nazione di yíupyos f agricoltorc} i i BÜ̂CXOS e ^^op/loc 
(condottieve di hovi e di porciJ di Zonara . Sebbeue 
perché mai questi nomi sonó disonoranti ? Qual Ba-
rone Tedesco non si glorierebbe di discendere daü' 
EUUÍSO 4eU' Odissea ? 

$ 4 



Istúrta Adía, decadenza 
tante críse áelía remoElone deli'Imperatore A 
mscasio da! mondo. Ftirono esckisi dal trono h 
po;tentl di lui congianti, ch' egíi aveva innal-
zato ed amcchrco; e 1'eunuco Amanzio, che 
regnaya nel Palazzo, aveva Mgretannenté riso-
iuto di porre i ! diadema sul capo del piu ô se-
quioso fra le me creature. A tal'cggecto affi. 
rSSl un lberaI donativo per comprare ÍI suf-

Innaí- f?10 delIe gnardie, in maiío de! loro Coman-
samen- dan!:e • Ma Giustino pérfidamente adoptó que^tl 
P e í gráVÍ afPmenti a W di ^ stesso; e siccome 
di l iü- Preseilta!'« alcun competáore, fn ve-
stino f ;^0 df"aporporaúI contadino deüa Dacia , per 
suoZlo^ Lmaniffie consenso de soldad, che lo riconob-
lo.Lug.bero valeroso e rnoderato - del Clero e del Po 
Apr'iJ1: f ^ l chQ}0 crede^ortodosso; e de'Província-
OÍ . A Z í c. cederono C0!1 ""adecaed implícitasom-
527. ^lssl°ne aI Yolere delIa Capitaie. Giustino ir 

vecchio, cosí nominato per distinguerio im 
aitro imperaíoredella medesimaFamlgíía edeir 
istesso nome , s^Ii sul trono di Bisanzio all' et '̂ 
di sessant otto annl; e se si íbsse lasciato ope
are a suo talento, ad ogni istante d'unRegno 
di nové anm, avrebbe dovuto manifestare a'suoí-
sudditi I improprieta deüa loro eíezkme. La 

. sua^ignoranza era srmile a quella di Teodorico-
ed e osservabile, che in un secólo non affatto5 
privo di cognizioni, due Monarchi comempora. 
nei non avevano mai appreso neppur falfabe. 
to. Ma 1 gemo^di Giustino era molto inferió
le a quelío del Re Goto: 1'esperienza di sol-
dato non 1 aveva rendufo capa ce del governo 
® un impero 5 e quantunque fosse personalmen. 
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.'té Váioroso, la coscienza délla propria deboIes-; 
sa veniva naturalmente accompágnata da dub-
bj, diífi ienze, e timón poíitici. Gli affari pe
ro minlsteriali delíó Stato erario diíigentemen--
te e íeds!mente trattati dal Questore Proclo 
( 5 ) ; ed i i vecchio Imperatore adottó i talenti 
e 1' anlbiziorte di Giust'miano suo ñipóte, gío-
vine intraprendeníe, che lo 7.1?, avea tratto 
¿¿¡h rustica solitudirie dalla Dada 5 ed alleva-
to iÉ Costantinopoíi, com' erede de' pn'vati suoi 
beni, e finalmente ailché dell*Impero Orién
tale., - ' A 

Defráudato che fu i'eunuco Amanzio del 
suo dañara, fu necessario privarlo anche del la esiic-" 
vita. Fácilmente cid si esegai mediante 1' accu- cessio-
sa d'una Vera o finta COspirazidne; e come per "e. di. 
im'aggiunta di delltto i Giudici furono informa- nSno~ 
t i , ch' egii era segretamente addetto all* eresla A.520.* 
Manichea ( é ) . Amanzio fu decapitató, tre de' 5*7* 
suoi compagni, ch5 erano i primi domestici del 
Palazzo, furon puniti con la morte, o coH'esí- / 
l io; e T infelice íor candidato per la porporafü 
éacciato in una profonda carcere, oppresso di 

'.' {'" ' , pie-

.. ( 5 ) Son lodace le sue virtü da Procopio fpty-
«c. L. 1. c. ix.J . I I Questor Proclo era amico di 
íaJusuniano, e nemico di quálunque akra adozione. 

( 6 ) Manichea Significa Eutichiana. Si o daño le 
friese acclamazioni di Costantinopoíi , e di Tiro • 
le prime non piu di sei giorni dopo la morte d 'A-
nasrasio cagionarono Ja morte dell' Eunuco , le se-
conde vi fecero applauso { Barón. An. 518. P. I L n 
t i . Fieury Hist Eccl. Tom. V I I . p. ZQ0. 
t>o ia collez. de'Concili Tom. V. p«o. ^ 207,) 
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pietre, e4 ignominiosamente gettata seaza se. 
poitura nel mare. D i maggior difficolta e pen
cólo fu la rovina di Vkaliano. Questo Capí, 
taño Goto era si fatto popolare mediante la guer
ra civile, ch'essq arditamente sostenne contra 
Anastasio per la difesa deila Fede Ortodossaj 
e dopo aver concluso un vantaggioso trattato' 
ei tuttavia si trovava nelle vicinanze di Costan-
tinopoli alia testa d' una victoriosa e formidabl. 
le armata di Barbad. Sulla fragüe sicurezzade^ 
giuramenti si lascio indurre ad abbandonar que!, 
la vantaggiosa sicuazione, eda fidaré la sua per
sona alie mura d'una Citta, di cui gli abitan, 
t i , specia!mente quelli del!a fazion celeste, era. 
no stati ad arte irritati contro di luí con la ri
me mbranza fino, delle sue pie estilita , V I m -
peratore ed i i suq ñipóte Tafabracciarono come 
wn fedele e degno campione della Chiesa, e 
dello Stato; e graziosamente decorarono ¡1 loro 
favoritoco'titoli di Consolé, edi Genérale; ma 
nel settimo mese del suo Consol ato Vital i ano 
fu ttucidato con dlciassete ferite alia mensa reale 
O ) ; e Giustiníano, che n ereditó le spogüe , 
fu aecusato come l'assassino d' un fratello spiri! 
íuale, a cui aveva di fresco impegnato la sua 

• • / fe- .:| 
0 • ^ ™ r j - - . v ^ l ¡ ! s ^ ^ 

. ( ? ) I I Conté de Büat f Tom. XX. p. «;4-Si. ) 
t l n f j , ?aravi«l i¿ lf. potenza. U caratterefe le in-
tenxiom di e,s?o. Egii era pronipote d'Aspar, Prin-
cipe ereditano nella Scida minore, e Conté de'C^-
feJerau Gotm di Traca . I Bessi , ne' quaU esSa 
Poteva influiré , sonó i Qqú nojnori di Giornandc 
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feeíe nelía partecipagione de'Misteri Cristlani 
( 3 ) . Dopo ía caduta del suo rivale fa qviestí 
.promosso, setiz' aicun eiento-^di scrvizio milita
re, alia carica di Comaiidante Genérale delíe 
Arm ate orienta! i , d i ' el do ve va condurre in cam -
po contro i l pubbllco nemico. Ma cercando la 
fama Giustiniano avrebbe potuto perderé il do-
minio, che aveva sopra 1 Uta e debolezza delic 
Zio; ed invece di procurarsi per mezzo de'tro-
iix Sciti o Persiani 1? applauso de' suoi Nazionali 
( 9 ) , i l prudente guerriero ne sollecitava i l fa-
vore nelle Chiese, nel Circo, e nel Senato di 
Costantitiopoli. í Cattolici erano attaccatl al ñi
póte di Giimino, che in mezzo aU'eresie Ne-
storiana ed Eutichiana cal cava 1' augusto sentie-
|o deli? inflessibile ed intolierante ( u } ortodos-

sia 

( 8 ) Justiniani JPatridi faUioiíe dichur rnterf^ 
Mus fuisse ( Viíior Tununens. Chron. in Thesaur* 
Temp. Scalig. P . I L p. 7. J Procopio f Jnecdot. cv 
y.J lo chiama tira i*, no , nía riconosce V <¿$ Í \ ($ ,OITI?I IX 

(Fcde fraternaJ ^ che bene sispiega daíl'Alemanno . 
( 9 ) Neliasua wim&G.iQvmtb. f plañe adolescensj 

era stato qualche cempo come inostaggio presso Teo-
dorico . Intorno a queseo curioso ílitro , 1'Aíemannr» 
(ad Procop. Anecdot. c. 9. p. 34. dclla prima E d . ) 
cita un'íscoria MS. di Giustiniano fatta da Teófilo 
suoprecettore. I I Ludevvigio {p* 143.^ brama di far-
m un soidato. • ; 

( u ) Puh esser che Giustiniano fossé inflessibileed 
Intolierante j ma non dovrebbe i l Sig.Gibbon attribuir 
tali qualita in genérale alP ortodossia sen-^ addurne 
fe prove; i vi^j o difeíti di alcuni ortodossi non son 
popré di tuui gli dltrii f molió mena possoño con r*~ 



loS . ístorta de/la decadmtá 
sh ( 1 0 ) . Ne primi giorni del nuovd Regñg 
éi preparó e rimuneró 1'entusiasmo popoiare 
contro la memoria del defonto Imperatore. Do 
po uno scisma di 34. anni riconcllio i'altiero 
cd irricato ( x ) spirito del Pontefiee Romanoá 

^ é fe-•« 
mmmm̂ mmmm ^ 
giórie applicarsi al veto spirito della Religióne CattM 
ca , la quale anp vaccomandando sempre la carita ^ 
la dolce\ia, e la mansuetudiñe , aborrisctt V inflessibi! 
lita e F intolleranza, 

( I 0 ) si ve^á in seguito i ' Istoria Éccíesíástica 
di Ciiüstimano i Ved. Baronio An. 513-52,1. ed íl 
copioso articolo Justinianus nell'Índice del Tomo 
VIL de suoi Annali ( v ) , 

_ ( y ) Negli Annali del Baronio a" luoghí indicati 
fiell' Indice alia parola Justinianus abhiamo trovato ¡ñ 
vero^ éPei per seguito gli eretici y i Samaritani, i Pa< 
gani_ ec. ma vi abbiamo tvoiato ancora esposti degli A 
troci debtti da questi commessi, che possono aver da
to moUvo alie Leggi fatte contradi loro, sen â che siá 
necessario di sempre ricorrere inflessibiütá ed in-
talleranza di Crimtinianoy Ved. specialmente aWznno 
530. n. 17, ec. Sembra , che un Istorico impar^iaú 
-non dovesse tacere queste altre cagioni , che 'peí pui-
bheo bene possono aver mosso i l Sovrano anchepiu toh 
lerante a puniré i malfattori 3 etmbolenti violatori del-
le Leggt. 

( x ) Perche attribuire ^//'alterigia e alió sdegm 
la resistencia de' Romani Pontefici alie pretcnsioni de
gli sctsmattci ? Non dovrebb' egli ¡l N . A . ogni voltd 
che usa cenf espressioni aspre ed ojfensive, portarnelt 
prove} W nególa ormai a tutti nota, che i l vi^io, eU 
mancanja del proprio dovere per f acciecamento delk 
passtom comunemente non si suppone, ma bisogna pro-
vario; e piü degli altri si trova siretto da quesf'oU'U-
go chi scrive P Istoria « 
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t fece spargere fra Latini una favorevoíe voce 
del pío suo rispetto per la sede Apostólica. Le 
Sedi Oriental i ricmpite furono di Vescovi Cat-
toiici addetti al suo partito, guadagnó con la 
sua llberalita i l Clero ed 1 Monachi, e fu anu 
maestrato i l Popólo a pregare peí futuro loro 
Sovrano, speranza e colonna del la veraReligio-
ne. La magnificenza di Giustiniano si videneL 
la piu splendida pompa de pubblici spettacoli, 
oggetto agli oc.ch) delía moititudine non meno 
sacro ed importante 3 che i l símbolo di Nicea 
o di Calcedonia : la spesa del suo Consol ato 
fu valutata dugento o^tant'otto mila monete d/ 
oro j com pan roño, sull* anfiteatro neil' istesso tera-
po venti León i et renta Leopardi; e fu rilascia^ 
ta come un dono straordinario ai Cocchieri vic-
toriosi del Circo una serie numerosa di Cavallí 
co' ricchi lor forniraenti. Mentre cercava di pia^ 
cere al Popólo di Costantinopoli, e riceveva i 
dispacci degli stranieri Monarchi, i l ñipóte di 
Giustino con gran premura coltivava l'amici-
zia del Senato, Pareva, che questo venerabile 
nome desse diritto a'suoi membri di dichiara-
re i l sentimento della Nazione, e di regolare 
la successione al trono Imperiale: i l debole A-
nastasio aveva lasciato degenerare i l vigore del 
Governo nella forma o sostanza d'un Aristocra-
zía; e gli Ufiziali delía Milizia, che avevan 
ottenuto il posto di Senatori, erano seguitatl 
dalle domestiche loro guárdie} o da una truppa 
di Veterani j le armi o ieacdamazioni de qua-
M potevano in un momento di tumulto dispor-
n del diadema d'Oriente. Sl.profusero i tesq. 

r i 



l i o Mona delU decadema 
ú d-dlo Stato per compraré i vctl de" Seíiator! | 
® í a comunicato airiraperatore 1'unánime lo? 
desiderio, che si compiacesse á* adottar Giusti, 
niano pét áuo Collega, Ma quesía áomaiídaj 
cha tfoppo chiaramenté gli rammentava i l sua 
prossimo firte, non piacque al sospetcoso carae. 
tere d1 un. vecchio Monarca desideroso di rite, 
ner la potenza, ch1 era iñcapáce d'eáetcitarej é 
Qíustmo tenendo con ambe le mani la sua por-
liara, gli awisát di preferiré, glacché stlmavasi 
mi ele^bne si vantagglosa, qualche Candidatd 
pid recchio. Nonostante questo rimprovero il 
Senato voíle decorar Giustiniano col reate epli 
teto di •Tfohüisssmó; e ne fu fatificato i l decre-
to daH'affetto, o dal timore dello t i o . Dopd 
Qualche tempo ¡i languore si di mente che di 
cdrpo, a cu! si ridasse per una incurabil feri-
ía nélla coscia, gli rendé índispensabile rajuí0 
d'ün Custode . Chiamó dunque il Patriarca 5 ed 
I Senatori; ed alia loro presenza pose i l diade
ma solenneménté sal capo del sua ñipóte, ché 
fu condottodai Palazzoal Circo | e salutatocon 
»lti e lietiapplausi dal Popólo. La vita di Giu-
stino si prolungó per circa quattro mesi, ma 
dal momento di questa ceremonia, ei si consî  
dero come morto quanto airImpero, che m 
conobbe Giustiniano nei quarantesímo qumté 
anño dfcllasua etá per ieggittimo Sovrano d'O-
riente ( 11 )c 

Giu-

( n ) Si puh trovare descritto i l Regno di Ciur 
sS'í-ino i i VSQCM© neík trc Cronicha <ii Marceilino * 
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Glustiñiarío ,cíai suo innalzamento al trono Regnd 

fino alia nlorte goverríó 1' Impero Romano per ¿i.Gm-
trent'octo artríi^ sette rhésl , e treaíci giorni. i^n1*' 
QU avvenimentí del suo Regno, che eccitano Ap'rilé 
la curiosá nostr'acténzioiie peí numero, e per 5i7. i4¿ 
la variera, ed imporcanza loro, sonó diligente- Noy. 
mente riterki cíal Segretarid di Belisario , Re- 565" 
tore che i" eloquenza promosse ai grado di Se-
natore, édi Prefetéo di Costantinopoli. Prorópio 
( 12) seguitando le vícende del coraggio o del-
la ser vita, del favore o della disgrazia , s ucees-
stvamente compose Vis t oña , il panegirizo, e M 
sátira de* suoi tempi. Gli otto líbrl delle guerrd 
Persiana, Vandálica > e Gótica ( 1 3 ) , che son 

con-

di V"ittore,,e di Gio. Malala CTom. I I . p. i fó - i jo j 
1'ultimo de'quaíi Cmalgi-ado J' Hody Prolegm. n. 14, 
| 9 . Edit. Úxon.J visse subko dopo Giustiniano COs~ 
krvaiioni di Jortin Tojfi, IV , p, 383., j neíla Storia 
Ecclesiastica d'Evagrio C¡. IV. c. 1. 2. 3. g . j nell* 
Excerpta di Teodoro Lettore í n . 37. ) , presto Ce-
dreno í p . 362. 366., e Zonara í 1. X V I , p. 58. 61 
che pu5 passare per originale. 

( 12) Si vedano i caratteri di Procopio e d 'A-
gatia presso la Motlia le Vayer f Tom. VIIÍ, pag. 
Í44.. 174. J , Vossio í De Historicis Gra'cis l . I I . V. 
2,2. J e Fabricio f Bihlioth. Grét . J, V. c. 5. Tom¿ 
VI. p, 248. i j i . J . La religione di essi , ch ' é un 
considerabii problema , alie occasioni dímostra del* 
la conforraitá con un segreto attacco al Pagsnesimo 
ed alía Fiíosofia . 

(13 ) Ne' primi sette libri destinati due alia Guer
ra Persiana, due alia Vandálica > e tre alia Gótica , 
Procopio ha preso la divisione delle Provincia e del
le guerre da Appiano. Lloctavo libro , quantunque 
Peni i l nome di Gótico, non e ahe ún fniscellaneb 

« ge-
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coiitinuati ne'cinque libri d* Ágatla, meritanQ 
d'essere da noi stirnati, conie una laboriosa m 
felice imkazíone degli scrktori Att ic l , o alme
no Asiatici dell'antica Grecia. I fatci, ch" ei 
narra, son trattj dalla propria personal'esperieri
za, e dalla libera conversazione .̂ d'un soldato 
d' un ministro, e d" un viaggiatore ; 11 suo stile 
continuamente aspira, e spesse volee giunge aí 
mérito d'esser forte ed elegante; le sue rifles-, 
sioni, speclalmente ne' diseorsi, che troppo fre-
quentemente v' inserisce, contengo no un riccq 
fondo di cognizioni politiche , ed eccítato 1* Isto, 
rico dalla generosa ambizione d'lstrulree dilet-, 
tar la posterita, sembra che sdegni i pregiudiw 
zj popolari, e T adulazione delle Corti. Gliscrit-.' 
t i di Procopio (14 ) erano letti ed applauditi 

. .. da* 1 

e general supplémeto fino alia Primavera deli' annQ 
553. dp,! quai tempo fino ai 559. vien eontinuato dA 
Agatia ( Pag i Critic. an. 579. n. $'.J, 

( 1 4 ) I I destino letterario di Procopio é stato 
adquanto infelice: Primieramenfce i suoi libri de Bel
lo Gothico furono, invol^ti da Leonardo Aretino , e 
pubbiicati ( in Fuligno 1470. ed a Venezia 1471. 
presso Janson. Mattaire Anual. Typogr. Tom. I . e-
f k . 2. p. 240- 304. 279. 299.J in suo proprio norae 
rVed. Voss. De Hlstor. htinis l . J I I . c. 5. e la de-i 
feoie difesa del Giornale de' Letterati di Venezia 
Tom. X I X . p. 207.^ j %. ne furon mutílate le opere 
da'primi suoi traduttori Latini Cristofano Persona. 
(Giornale Tom. X I X . p. 340. 348.J , e RaíFaelio 
Volterrano CHuet de Ciar. Intcrpr. p. 166. J i quali 
non_ consultaron neppnre i manoscritti deíla Librería 
Vaticana, di cu i essi eran Prefetti C Aletnann. in 
Irafat , Anccdotj; 3. I I testo Greco non fu sfarapa-

to 
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tla'suoi contemporanei (15)5 ma sebbene eigli 
ponesse ríspettosamente a' piedi del trono, X or-
p-Qglio di Giustiniano, doveva esser punto dalle 
loü d'un'Eroe, che sempre ecdissa ¡a gloria 
del suo inattivo Sovrano. U intima subblimc 
cognizione clell'indlptíndenza fu vinta dallespe-
ranze e da'timori del la schiavitu; ed i l Segre-
tario di Belisario si procuro i l perdono ed i l 
premio ne" sei libri degl' Imperiali Edifix) . A -
veva, egli scelto con accortezza un soggetto d' 
apparente splendore, in cu i pótense altamente 
celebrare i l genio, la magnificenza, e la pietá 
(V un Principe, che riguardato e come Conqui-
statore, e come Legislatore, avea sorpassato le 
pueril! virtu di. Temistocle , e di Ciro ( 16 ) « 

La 

to che nel 160.7. dall ' Hoeschelio d'Augusta C Di -
Bion. de Bay le Tom. I I . p. 782. J .- 4. L ' edizione di 
Parigi fu eseguita imperfettamente da Claudio Mal-
tret, .Gesuita di Tolosa (nel 1663.} inolto lontano 
dalla stamperia del Louvre, e da' raanoscritti Vati-
cani, da'quali per5 egli ottenne alcuni suppíementi. 
I Gommentarj ec. ch' esso pro mi se , non son mai 
comparsi aila luce . L'Agatia di Leida f 159,4. J fu 
saviamente ristampato daü'Edicor Parigino con ia 
versione latina di Bonaventura. Vulcanio , dotto In-
terpetre { Huet. p. 176.) 

( 1 5 ) Agat. m Pf<ef. p. 7, g. /, IV. p. 137. E-
vagrio Cl. IV. c. i z . J ; Vedasi anche Fozio Cod. L X I I I , 
p* 65, - ' ' • ' V ^ ' • >"; ;; 

(16 ) Kvpz TMÍKX V Istitu^ion di Ciro ( dice nel ¡a 
Pref. ¿¡d Ubr, de JEdificiis vípi xT<ír,uaxwv) non e ai-
tro ( z) che Kyp» wouJíot f una puericia di Ciro J g i HO
CO di parole! In questi cinque libri Procopio afíett» 
Eno stile Cristianó ugualmente che cortigiano » 

TOMO X I I . ' H 
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La mancanza d' incontro pote indurre 1' adulato-
re ad una segreta vendetta; ed i l primo barlu-
me di favore poté di míovo tentarlo á sospen-
dere ed asoppnmere m líbello ( 1 7 ) , nelqua-

ie 

, ( z ) Queste'pafole, che i l N , J ¡ . n¿ttnbuisck a F a -
copio ̂  son be7i diveyse da quelle del Greco scrittote i 
Volendo Procopio innaliar G-iustiniano y V ha fattocotn-
parir superiore a Temistocle, e a Ciro mita Prefatf» 
ne aW Opera de xáx í íú i s ; fru; ngn hatacciato di pue-
r í i i , come sembra che voglía far ere dere i l Sig. Gih-
bon , te vth& di que' due famosi Eroi de IT antichita i, 
jBtco te parole di Procopla fedelmente tvadotte , ajfin-
che i l Lettore possa da se ftiedesimo giudicarne, e. co?í-
frontarte con ció^ che?ie dice {t nostro Istorico, — V i -
cono in vero, che una volta Temistocle figlio di JÑk\ 
colé si gloriasse di saper convertiré una Citt% piccold 
in grande; ma questi sa impadronirsi ̂ di nuovi régni s 
Egl i certamenté ne aggiunse alp Impero Romano OTO/-
ti y che ri" erana separati} e fabbrico innumerabili Citta y 
che prima non esistevano . . . . Sappiamopure 'pe'r 'fM 
ma , che Ciro Persiana fu ottimo Re , e che f ü princi-
pate Autore del Regno a ' suoi Nayonali , n¿ saprcí 
diré se quel Ciro fosse veramente quale da Zenofonte 
Ateníese vien descritío nella süa Istituxione . , . Ma 
se aleuno voglia con atteniione considerare /' Imperá 
del nostro Imperator Giustiniano, gli parrh essere co
me un giuoco i l regno di Ciro ¿ . Altro é diré, che tí 
regno di Giro puó sembrare come un giuoco , o se 
voglia si anche una puerilitá , rispetto alV Impero di 
Giustiniano i altro £ diré y che la Ciropedla, o sia l' 
Istitu^ion di Ciro non é aitfo che ana püeruiá , o un 
giuoco puerile. 

( 1 7 ) Procopio si scuopre n&IIa Pfefa?.. ad Anec-
idot. c. i . 2. 5. e gfi Aneddori stessi da Suida í T . 
I I I . p. i 8 5 . Edit. KusierJ si contano per i i ÍX. l i 
bro. I I silenzio d' Evagrio é una meschina obiezione . 
11 Baronió f J n * 548, ñ, ' z ^ J compisnge la perdita 

, \ él 
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lé i l Ciro Romano si trasforma in un odioso e 
dispregevol tiranno, i tanto rimperaíofe quan-
to la saz consorte Teodora vengono sfcfiameme 
rappresentati comedtíeciemon|, elle a ve van pre
sa lafigura umana per la distrurione dell' umari 
genere (18 ) . Tal vile incostanza , dee serrzaí 
dubbio macchiar la riputazlone di Procopio, e 
díminuírne i l créditos pare dopo aver lasdatG: 
svapoíáre U veleno della sua mal igni tá , i l r i -
maneríte degíi ^Ánedottl , ed anche i fatti plu 
vergognosí ¡ alcuríi de' quali Sonó leggiermente 
acceríríatl nella sua pubblica Storia, si confer-
jÉano daíl'intrínseca loro evidenza, o dagliau-
tenticl doéuraenti di quel tempd ( i ^ f ) . Cofi 

que-' 

éx questá storia" segretá ; eppure ¿rovavási aíiora'neí-
ía librería 'Vaticina sotto ía custodia di lui medesî  
Vñtí, e. fu per ía prima voká pubbiicáta , sedi'ci anns 
dopo Ja sua morte, con |e dottSj ma parziaii note 
di Niccoló Aiemcnno C Lionc 1623.> 

( 1 8 ) Giustiniano si rappresenta" coma un asi-
. . . . come una perfettá imagine di Domizian-o 

tJléécd. c. S . J gil amant! di Teodora cacciati, fuo-' 
r i del suo letto di ' demonj loro fivaíi , . . i l tstí^ 
trimqnio di íui predetto' da lín gran demonio , , . ¿ 
Un m'onaco vide ií principa de'demonj sui trono i.n 
lupgo di Qiustiqiano , ; .= I sem, che facevan I * 
guardia 3 videro una faccia senzs fatíezze umane , ían 
corpo che camminava sentó testa ec. ee. Procopio 
¿línifestá la fede eh'égli ed i suoi amici prestaivan© 
i qtieste diabbiféhé s í t o d e / c . i t . j 

( 1 9 ) Montesguieu tCoñsiderat.sur la&íaná, # 
la detad. des Romains c, %o,J da fede aquesci Aned» 
do t i come coerenti i . ailadebalezza dell ím|>«r©, % 
t i l ' incosuniá delíe Legs'i. di Giustiniano * 

H i ' 



l i ó I smta ddlá iecítienzet 
questi dívem material i m' accingo adesso a dai 
scrivere il Regno di Giustiniano, che me rita 
ben d* occupare un vasto, spasio. I I presente-
Capitolo esporrá 1* innalzamento ed i l carattere-
di Teodora, le fasioni del Circo, e la pacifica 
amministrazione del Sovrano d* Oriente . Ne'tre 
Capitoli seguenti fiferiró le guerre di Giustinia
no, che terminarono la conquista dell" AfTrica, 
e dell'Italia, e andero, segaitando le vittorie 
di Belísario , e di Narsete , senza dissimulare 
la vanita de'loro trionfi, o l'ostil valore degll 
Eroi Persiani e Gotici. Ed i l seguíto di questo 
Volume (fino al Cap. 47.) conterrála Giuris-
prudenza e Teología delÍTraperatore j lecontro, 
versie e le sette, che tuttora dividono laChiesa 
Oriéntale; e la riforma delíe Leggi Romane 3 
che tuttavia son obbedite o rispettate dalle Na-
zioni delía moderna Europa. 

>íasclta I . 11 primo atto di Giustiniano nell'eser^ 
e vizj ¿y^j della suprema Potesta fu quello di divi-
Impe- ^er^ con la ^en"na' c^,egli amava, con la fa« 
ratrice mosa Teodora ( 20 ) , di cui non si puó applau-
Teodo-dírelo straordinario innalzamento com e un trion" 
ta- fo di femminile virtu . Nel tempo che regnava 

Anastasio fu affidata la cura delle fiere mante-, 
ñute dalla fazion verde in Costantinopoli, ad Aca

cio 

(ao ) Quanto alia vita ed a'costumi dell' Impe-
ratrice Teodora , Ved. gíi Aneddoti, specialmente 
tap. 1. 5. 9. 10. 15. 16. 17. con le dotte note deli' 
Alemanno: citazione » che sempre si dee sot tinten 
áere« 



j^g/flwperé KómatíQi Cap. X t . í í j 

Úé nativo delí* isola di Cipro, che dal suo im-
piego ebbe i l sopranriome di maestro degli Or-
si . Quest'onorevoíe ufizio dopo ia sua morte 
fu conferico ad un ai tro candidato, nonostants 
ia diligenza del la sua Ved ova 3 che si era g i l 
provvista d'un marito, e d' un successore all' 
impiego del primo., Acacio aveva lasciato trs 
figiie, Comitone ( 2 1 ) , Teodora, ed Anastasia, 
ia maggiore delle quali non aveva allora pitt di 
sétte anni 1 In occásione d' una solenne festa que
see abbandonate oríane furon mándate dall'af-
flkta e sdcgnatalor madre in aria di suppliche-
Voli in mezzo al teatro : la fazioti verde le d-
cevé con disprezzo, la celeste con corapassione; 
e questa difFerenza, che resto profondamente im-
pressa ñella mente di Teodora, influí lungotera-
po dopo nell' amministrazicn del 1'Impero ^ Le 
tre sorelle, a misura che crebbero in eta ed 
In bellezza, furono Tuna dopo í'altra abban
donate a'pubblici e privati piaceri del Popólo 
Bizantino; e Teodora, dopo aver seguitato Co
mitone sul teatro in abito di schiava con uno 
sgabello in capo, si lascio finalmente far uso 
senz'alcuna dipendenza de'proprj taíenti. Essa 
né ballava, né cantava, né suonava i l flauto j 
ia sua perizia ristringevasi all'arte pantomími

ca j 

Comitone fu dipoi máricáta a Sittá Ducx 
¿'Armenia, che fu probabilmenté i l padre dell' lai-
peratrice Sofía, o almeno essa poté esserneiamadre« 
I due nipofci di Teodora possono esssr figü 4 Ana
stasia (Aisman* p» 30, 31. ) 

• H 5. 



srS Isiortd de Ha decadente 
¿aj era eccellente ne caratteri buffi, t i ogni 
voita che la cómica gonfiava le guancie, econ 
un monote gesto rldicolo si doleva degli schiaf-
Ü 3 che í'erano dati, risuoiiava tutto il teatro 
di Gostantinopoli di risa, e diapplausi. La bel-
ta di Teodora ( t z ) h V oggetto de' piá lu-
Singhevoli encomj, e la sorgente del piu squt 
sito diíetto. Le fattezze di essa erano delicate 
e regolari; la carnagione, quantunque un poco 
paílida, era d'un color naturale; la vivacitade? 
suoi occhj esprimeva in un istante ogni sensa-
isione ; i facilí suoi mnoviinenti mostravano íe gra-
zíe d'una piccola ma elegante figura; e poté o i -
amore, o Taduíazlone yantare, che la pittura 
e la poesía non eran capaci di rappresentare 1° 
impareggiabir eccellenza delía sua forma. Ma que-
sta fu degradata dalla facilita, con cui s'espose 
ajl'occhío del pubblko, e si prostituí ai licen. 
ziosi desiderj. Le venali sue grazie furono ab-
bandonate ad una promiscua folla di cittadini, 
e dí stranieri d! ognice£o? e, d'ogni professlone s 
i l tortunato amante" a cui era stata promessa 
una notte di godimenti, fu spesse voíte caccia-
ÉO fuori del suo letto da un piii forte opi^op-
portuno favorito; e quando essa passava per le 
strade, se evitava 1* incontro da tuttí quelli, 

( i l ) Ne fu iiuwizata la. statua in Gostantino
poli sopra una colonna di pórfido. Ved. Procop. ¿e 
¿edif. I . I . c. I I . , che ne fa pura i l rítratto negíiA-
neddoti r c x o . J . L'Alemanno f p . ^ . J ne produce 
uno tratto da un Mosaico diRavenfi^ caríco di per» 
[e e di giojes e nonostante bello. 
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che bramavano di fuggire lo scandalo, o laten-
razione. H satírico Istorico non arrossi ( 3 3 ) 
di descrivere le nî de scene, che Teodora non 
sí vergognó di rappresentare nel teatro. Dopo 
aver esaurite le arti del piacer sensuale, con laj 
massjma ingratittiditie si dolé va delia parsimo
nia deila natura] ma bisogna velare nell' oscu-
ritá d' una lingua dotta i lamenti, i piaceri, e 
glí artifizj di essa ( a ) . Dopo d' essere statq 

Pfr 

(23 ) Un frammenco degli Aneddoti Te. 9.) un 
poco troppo nudo fu soppresso dall'Alemánno seb-
ben'^sistesse nel nunoscritto Vaticano ; ne tal di
recto é stato suppiito nell' edizione di Parigi e di 
Venezia. Mothe íe Vayer fTom, f^JIL p* ISS-J 
diede i i primo cenno di questo curioso j e genuino 
passo ( lortin. Osserv^. Tqm. JV. p. ^66. J ch' egp 
aveva ricevuto da Roma, e dopo e stato pubblicato 
nelle Menagiane CTom. J1I, p. 254-259. J cou una 
traduitone Latina. 

(a) Cw, che ¡1 Sig, G'thbon haJetto nel Testa 
f pié che suficiente per Infórmale i í Lettare falla d%.-
soluteiia dalP Autore degli Aneddoti attribuifa a Teo
dora \ e giacele stima egli stesso conveniente di vela
re come degni delP oscurita que'passi , cks ver amenté 
son pié atti a stomacare o a corromperé , che ad istrui-
re chi legge; a che serviva r{portarII; ed anche com~ 
pientar lirmUe note 24. 25. e 26.? U Istoria della de-
caden\a e rovina del Romano Impero guadagna^ forse 
qualche cosa mediante i l racconto d' indecentissime os-
cenita y o del placeré i che puo avet avuto un Frelatú 
a riferirle't V affettar di nasconderle sonó i l velo $ 
una lingua dotta nel t-empo che se ne accennano alcu-
ni de' principali articoli nefla lingua comune , e un sol-
lechare la curiosita di cose 3 che nonmeritano d* esser 

VI 4 ^ 



' t i o Isténa delta decadenzd 
per qualche tempo il principaleoggetto deíplá: 
cere e del disprezzo ddla Cankaie, condisce&e 
ad andar Via con Ecebolo nativo di T i fo , che 
aveva otteríuto il Governo della Pentapoü Affrica-
na. Ma quest'unione fu fragiíe e passeggiera-
Ecebolo scacció ben presto una dispendiosa ed 
iniedel concubina; si ridusse essa in Alessandria 
ad un estrema miseria; e nel laborioso di iei 
ntorno a Costantinopoli ogni Cittá déFí'Orien
te ammiró e godé la bella Cipriotta, il meri-
to di cuipareva, che provasse la suadiscenden-
za dall Isoía particolare di Venere. I I moltipli-
ce commercio di Teodora, e le sue detestabili 
precauzioni la preservarono dal peficoío, ch* es
sa temeva; ció non estante una volta ed una 
volta sola, divenne madre. 11 fandul!¿ fu tra-
sporcato ed educato in Arabia da suo padre -
che gtunto a mortegli fece sapere, ch'egíiera5 
hgliodi un Imperatrice. JPienodi ambiziose^pe-
ranze i l Giovine súbito corsé senz'alcun sospet-
to a] Palazzo di Costantinopoli, e fu ammesso 
alia presenza di suamadre. Siccomeoeró einoíi 
fu mai pió yeduto Heppurs dopo la morte di 

Teo-

saputei Con buona pace dunque del N . A . ahBiaih* 
creduto ben fatto di sopprjmere nella nostra Trndu 
ttone quelh sue note, mentre per una parte ci lusiZ 

- r.„,,„ ^̂ ^̂ c iTícucvii/ia j' e per t altra 
®otenílo alcuno soddisfarsi pud riscontrare eli Scrittoé 

cnatt dai btg, Gtbbon ndla precedente sua nota ( 2 3 ) , 



í i e f t í m p m Komam* Cap, XL , t i f 
Teodora, le viene memamente iinputato tV aver" 
escínto con la vita di luí un segreto cosi oíFensi-
vo peí 1'imperial sua virtud 

Neí piii abietto stato di fortuna, e di rL Suo 
putazione, in cal si trovava Teodora, una cer- íviatf1'' 1 . . ^ 'í , , r . momo ta vísione, mentr essao dormiva o farneticava , con 
le a ve va annunziata la piacevole sicurezza di es- Giusti-
ser destlnata adivenlre sposa di un potente Mo- n^"00 
narca. Consapevole della sua viclna grandezza 
dalla Paflagonla torno a CostantinopoÜ: assun-
se da brava attrice un carattere piu decente; 
Suppli alia sua poverta mediante la lodevole in
dustria di filar la lana j ed aíFettó una vita ca
sta e solitaria in una piccola casa, ch'essa di 
poi convertí in magnífico Templo ( 2 7 ) . La sua 
belleóza a^sistita dalParte, o dal caso tostó at-
trasse, vlnse, e fissó i l Patrizio Giustiniano 5 
che giá regnava con assoluto dominio sotto no-
me del suo Zio. Essa procuró forse d'innalza-
re i l valore d'un dono, che aveva tante volte 
prodígalizzato a' piii vil i dell' uman genere ; for
se infiammo a principio con modeste dilazioni:( 
e finalmente con seusuali attrattive, i desiderj 
d'itn amante, che per natura o per devozione 
s1 era assuefatto a lun^he vi gil le, e ad una par

ca 
iii'iiiiin—ilniiii'Mii111»! k mimti. 

(7.7) Anonym. De Antiquii. C P , L . I I I . 132, 
ap, Banduri Imper. Orient. fom. I . p. 48. II Lude-
wlgio rp. 7S4.J arguisce con ragione, che Teodor* 
non avrebbe raso immortaie un bordelio .• ma lo ap-
plico questo fátto alia seeonda si» fdi casta dm<> 
ra iri Gosuntlnopoíi* 



H l ístorla deiÍA dtcadem.» 
ca dieta. Passati i saoi primi traspord 3 essa 
conservo Tístesso ascendente sopra íl suo spiri. 
to mediante il mérito piu solido del giudizlo) 
e deli" intellígenza. Giustiniano si corapiicqite di 
nobilkare ed arricchire 1'oggetto delsuoamore ; 
si profondevano a'suoi piedi itesori delV Orien
te, ed U ñipóte di Giustino si determinó, for. 
se per serupolo di coscienza , a daré alia sua 
eoncubina i l sacro e legittima carattere di mo-
gíie, Ma le Leggi di Roma espressamente pro'w 
b iva no i l matrimonio di un Senatore con qua. 
lunque donna, che fosse disonorata da servile 
origine, o da professione teatrale. L" Imperatri. 
ce Lupicina o Eufemia, donna barbara e di roz-
si costumi, ma 1' imprensibii virtü , ricuso d' 
accettar per ñipóte una prostituta, ed anche 
Vigilanza supersticiosa madre di Giustiniano, 
quantunque conoscesse j l talento e la bel ta di 
Teodora, era nella piA seria aprensione, che!? 
leggerezza e T arroganza di queü'artificiosa dry, 
da corrompesse la pietá e la felicita del suo fi, 
glio. L'inflessibil costanza di Giustiniano pergi 
tolse di mezzo tutti questi ostacoli. Egli aspec
to pazientemente la morte dell' Imperatríce; non 
curó le lacrime di sua madre, che presto cad-
fJe sotto i l peso delia sua afflizione; e fu pro* 
mulgata in nomc delf Imperator Giustino una 
legge, che aboliva la rigida Giurlsprudenzadell' 
antichitá. Si apri (secondo quest' Editto) lastra
da ad un glorioso pentimento di quelle infclici, 
che avevan prostituito le loro persone sul tea
tro , e venne loro, permesso di contrarre una le-

git- , 



lÚelFlmpsro Komam. Cap, X I , í t $ 
glttirnaunione' co' píü illustri de'Romani (%$}* 
A cfuesta indulgenza tostó succederoíiQ le ndz-

soíenni di Giustinisno e di Teodora j creb-
he a grado a grado la dignitá di que t̂a insie
r e coa qaella del sao amante; ed appgna 6iu-
stino ebbe iriFestiío i i ñipóte della porpora, i l 
Patriarca di Costantinopoli pose i l diadema'sul 
capo deirimperatore, e dell'ímperatrice d'O-
riente. Ma i soliti onori, che la severita de* 
postumi íiomani aveva accordato alie mogii de' 
Principi, nonpoteyano soddisfare né Pambi^iosi 
di Teodora , né la teneresza diGiustiniano. Eí 
la COIÍOCQ sal trono, come im'eguale ed indi-
pendente Collega nella sovranitá deir Impero, 
c s impose a'Governatori delIeProvincie un giu-
Tamento di fedeltá in nome di Giustiniano in-
sfeme 0 di Jeodora ( 2 ^ ) . Cadeva i l mondo 

Orien-

( 28) Ved. 1' antica leg^a nel Códice di Giusti
niano f Lió. f . T ñ . 5. leg. 7. T h . X X V I I . leg. i . } 
socto g.U anrii 336., e 454» 11 nuovó Edicto ( circa 
Ifanno 521. o 522. Alemán, p. 38. 96.) molto scon-
cutamente non rammenta che ía" clausula di Mulie-
fes Scenicat , Ved. le Novel-le 89. e 117. ed un re-
scritto Greco da Giustiniano direttQ a' Vescovi C A k -
man, p. 41 . J . 

( 2 9 ) lo giuro peF i l Padre ec. per la Vergine 
Maña, per i quattro Evangeíj í¡u<e in tpaniim teneo ^ 
e per i santi Arcángel! Michieíe e Gabriele , puram 
(onscientiam , germanunque serviiium me setvatmum 
Sactatissimis D D . N N , Justiniano, Theodorne con-
Jugi ejus CNovell. V I I I . Tit. .5.J Avrebb'egli obbli-
gato qüesto giuramento in favor della vedova ? Com* 
muñes fffw/i triumphi ec* ("Alemann. f. 27. ec*¿% 



124 Íst9n& del'a átcádentá 
Oriéntale piostrato avanti al genio éd alía fofi 
tuna delía fíglia d'Acacio, Queüa prostituta, che 
in presenza d' innumerabíli spettatorí aveva mac-
chiato i ! teatro di Costantinopoll, adoravasi come 
Regina nella stessa Cittá da gravi Magistrati, da* 
Vescovi Ortodossi, da Generali vktofiosi, eda'j 
soggiogati Monarchi ( 3 0 ) . 

Sua t i- Quelli , che credono, che la manCanza di 
rannia. castita faceta totalmente depravare lo spirito 

delle donne, prestarono volentieri orecchlo a 
tutte le invettive delía privata invidia, o del 
risentimento popolare, che ha dissimulato le 
virtu di Teodora, ne ha esaggerato i v i z j , ed 
ha rigorosamente condannato le venal i o Volon-
taríe eolpe delía giovine prostituta. Per causa 
o di vergogna o di disprezzo ella SpeSso evita-
va il servile omággio della moltítudine y fuggí: 
va T odiosa luce delía Capitale, e passava la 
maggior parte deü'anno ne'Palazzi e Giardiní 

-> piacevoimente situati sulle coste marittirrie del
la Propontidee del Bosforo. í í piivato suoteni-
po era consacrato áíla prudente non meño cha 
grata cura della sua bellezza 3 al lusso del ba-
gno e della tavola, ed al iungo sonno della se
ra, e della mattina. 1 segreti suoi appartamen* 
t i erano oceupati dalle donne e dagli eunuchi, 

che 

( 3 0 ) „ La riconoscá k grandeiza , ed essa nod 
^ é piü vile„ ec, 
Senza i i critico telescopio di Warburton, i o non a-
vrei mai ravvisato in quesea general pittura del v'xúfS 
tríonfaute3-aícuna perip-nale aliusione a Teodora. 



Deir Impero Romano. Cap* XL. 25,5 

^he essa favoriva, e secondava nelíe íoro pássiQ-
ii i e interessi a spesedellagiusdzia; i piü jila-, 
stri personaggí poi del lo Stato restavano in fb!I a in 
un' oseara e sofFocante anticamera, e quan.do al-» 
la fine dopo un tedioso indugio venivano am-
messi a bacíare i piedi a Teodora, trovavano 
in qaella, secondo che lesuggeriva 11 capriccio, 
o la tacita arroganza d' un Imperatrice, o la 
capricciosa leggerezza d' una commediante. La 
sua rapace avarizia neli* accumulare immensi te-
sori potrebbe scusarsi dali' apprensione de!la mor-
te di SUQ marito, che pote va non lascíaria nell* 
alternativa fra la rovlna ed i l trono; ed ií t i -
more ugualmente che 1* ambizione poterono esa-
cerbare Teodora con tro due General!, che nel 
tempo d' una malar tía dell* Imperatore avevano 
imprudentemente diceiarato, ch'essi non erare 
disposti ad acquietarsi alia scelta delia Capitale * 
Ma la taccia di crudeltá cosi ripugnante anche 
al suoi vizj pitl molii ha impresso un'indelebi-
le macchia sulla memoria di Teodora. Le nu
meróse di leí spie osservavano, e riferivan con 
diligenza qualunque azlone, parola o sguardo 
ingiurioso alia reale loro padrona. Chiunque ve-
siiva da esse aecusato, era posto nelle particola-
r i di iei prigioni (31) inaccessibili alie ricer-
che deiía giustizia, e correva la fama, che v i 

i si 

( 3 1 ) Le sue prigioni caratterízzate per un labe
rinto > ed un tártaro íAnecdot. c. 4..J erano sotto i l 
Palazzo. L ' oscuritá favorisce 'la crudeltá , ma é favo-
revolé u|ualmente slla caiunnia ed alia finzione. 



m 

t%$' tsiorm deltd décak&ntct 
ú usassefo i tormén t i délla fustigazione ocíelié 
'•e-ge in presensa d* una tlranna insensibile al
ie roci delle pfeghlere o della cómpasslone 
( 3» ) - Aícune cü questé iñfélid vittime perirdl 
lio In profofide mal sane ptigioini , itientre ací 
dtre si permetteva dopo lá perditá delle mem-
M i fagiohej o delle facoltá loro di com-¡ 
pariré nel ifíondo , come viví mónumenti delíá 
fua rendetca, che per ordmario esteíidevasi á' 
figíj di coloro, cb'essa aveva preso in sospettoo 
ingíuríato. Que! Senatore o Vescovo, di cu! 
Teodora pronunziato aveva la morte o í'esílio ! 
era consegnato ád ufi fedel súo messaggio, di 

ravvivavasi la diligenza con la mlnácciá 
prentmciata dalla saá bóccs,. che ,3 se avesse 
H i^ancato nell3 esecitólone de^uoi ordinf, giiii 
53 rava per quello che vive in eterno s di faflo 
ss scorticare ( 33 

Sue Se la fede di Teodora tion fosse stata ííi-
wrtii. fetta ds eresia, V eSempláre sua devosione V avreb-

be potuta purgare, nell' oplníone dei suoi con-
temporanéí ^ dai vizj d'orgogüo, di avaricia , 
e dí crudeUá . Se pero1 essa infíui a calmare V 
xntollerame furore deU'Imperarore, i l presente 
secólo accorderá qualche mérito alia sua reíi-
gionég. e iriolta indulgenza agli spe'culativi suol 

' . ' . • ér^ ' r 
fimgn̂ mmmmm^mim^ i i i i i i « i i i W i i p r ó W l n m o M 3 M i i u i | 

( j t ) A_ Saturnino fu. data Una pena pih glocQsÉ, 
per aver ardito diré, chela suamoglie, favoritadelf 
Imperatrice non era stata trovata «Tpwrog CAnecdot, c, 

r e r vivefitcm in skcuU. excoriar'í te facía?» 
AnfesÚs, & fifis Fehh Romah. in f'igUio p, 4©, 
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t i r ó n ( 3 4 ) ' Fu inserito íl nomedi Teodora coii 
Uguále onore iñ tutee le pie e caritatevoll foH4 
dazioní ái Giustiniano, e pué attncuirsi la plü 
benefi^^ítituzione del suo Regno alia simpa
da déir imperatrice versd le süemeno fortunatl 
sorel le, ch^rano state sedotte o costretíe zd 
abbracdár la prostituEíOrie . I J n F á a z z o 3 che era 
sulla parte Asiática del Bosforo, fu cónYertito 
;n un connodo e spásioso Monastero, e fu asse-
guato un generoso manten!mentó a cinquecento 
donne, che si erano raccolte dalle strade e da' 
postriboli di Costantiriopoli. fe questo sicufoé! 
santo ritlro, venivano esse eondannate ad una 
perpetua clausura, e la disperazione d'i al cune, 
che si gettarono in mare, si perderá nella gra-
íitudine delie |?énitéttti3 ch'erano state sálvate 
dalia colpa e dalla miseria medíante la genero
sa loro Beiiefattrke { 5 5 ) . Giustiniaíio medesl-
rno celebra la prudenza di Teodora ; e le sué 
Leggi s^attribuiscono ai savj consiglj delía sua 
íispettabllissima moglie, ch'egli dice d'aver r i -
tevuto come un dono delía divinitá ( 3 6 ) . Si 

( $ 4 ) LndeWig. p. íéx 166, lo gíi do M e per 
i i cama túvole tentativo, sebbene egli non abbu moí-
í3 c$ihk né. suo carattere. 
, ;. í 35 ) Si paragonino gíi Aneddoti fe. x j . j con 
gn Edifiz) f l . x, i . g,j Qiianto diversamente si pub 
esporre i l medesimo fátto ! Gio. MaMa í tom. I i ¿ 

174. 175. > osserva , che in qüesta o in aítra. ^ 
«ule occasione essa libero e rivesü ie ragazze , «fbe 
aveva comprato da'lupanari a cinque aurei Puna, 

Wevell. V I H . % S'aliude *Inonie di Tea-



^Jií2j5 Istoña deUa decadeaza 
manifestó i l su o coraggio in rnezzo al tumiHto 
del Popólo, ed z terrori della Corte. Una pro-
va della sua castita, dqpo che unissi a GiustL 
niano, c i l silenzio degl'implacabili di lei ne-
mici; e qaantuaqae la figíia d' Acacio potesss 
esser sazia d' amore, si dee Honestante farqual-
che appiauso alia fermezza del suo spirito , 
che poté sacrificare i l placeré e V abitudlne 3 al 
piü forte sentimento del dovere o dell'interesa
se. I desiderj e le preghiere di Teodora non 
poterono mai ottenere la grazia di un figlio le-
gittimo, e seppeli una fe mi na única prole del 
suo matrimonio (37 ) . Ció non ostaate i l suo 
dominio fu durevole ed assoluto; si conservo es. 
sa o coU' arte o col mérito Tafifetto di Giusti-
niano 5 e le apparenti lor dissensioni riusciron 
setnpre fatali a'Cortigiani, che le credetter sin
cere. Se n'era forse indeboíita la salute per la 
dissolutezza della gioventü; ma essa fu sempre 
delicata, e fu consigliata da' Mgdici a far uso 
de' Bagni caldi Pitj . Fu accompagnata 1' Impera-
trice inquesto viaggio dal Prefetto del Pretorio, 
dal gran Tesoriere, da piu Conti e Patrizj, e 
da uno splendido seguito di quattro mil a ser* 
venti: risarcite fu roño le pubblice strade; si 
eresse un palazzo per riceverla; e nel passar 

dora. I suoi nemici perb leggevano Damonodora. (Ale-
imán, p. 66.) 

(37 ) S. Saba ricusc) di pregare j affinche Teodo
ra avesse u:i figlio per timore, che que.sto non dive-
nisse un erético peggiore d'Anastasio medesimo (CyriiL 
in Vit, S\ Saba ap* Alemán^ p. 70, 109.) / 



Dell'pipero Komano, Cafa X I . x i p 
che fece per la Bitinia distribuí del le generóse 
limosine aile Chiesej a'Monasteri, ed agíiSpe-
daü, affinche implorassero dal Cielo il stabili-
mento deila sua salute ( 58). Finalmente Tan-
fio ventesimoquarto del suo inatrimonio , e ven-
tesimo serondo del suo Regno fu consumara da 
un cancro (35?); e ne fu pianta Y irreparabile 
psrdita dal marito j che in luogo d5 una teatral 
prostitutaavrehbe potuto scegliere la piu pura e ta 
f \h nobil donzella d' Oriente ( 4 0 ) . 

. * I I . 

E mor-
te i t i , 

Giugno 

( 3 8 ) Ved. Gio. Makia Tom. I I . p. 174. Teofa-
ne p, 158. Procopio de Aedific. I. V. c. 3. 

. ( 3 9 ) Theodora Cakcdortensis Synodi mi mica cari-: 
ceris plaga tota corpore per/usa vitam prodigiosa fini-
vit ( Viñor Tununensis in Chronic.) la tal i occasio-
ni una mente ortodossa ( h ) s'indura contro la com-
passione. L ' Alemanno (p. 12. 13. ) prende quelle 
parole di Teofane tuirtgus szoiunQn (piamente mori ) 
per un linguaggio civiie, che non indica ne pieta né 
pentimento .• puré dye anni dopo la sua mor te Pao-
lo Silenciario ( in Froamt.v, 5S.62.} celebraS. Teo
dora . 

{ o ) I I Sig. Giihpn qui cade ncl sólito, errare, in 
cui e caduto altre volte d' attriiuire ad unamente or
todossa in genere que1 difetti ^ che appartengono solo a 
quakhe particolare, quasi che la durezza fosse pro-
pria del CattoUcismo, 

( 4 0 ) Poiche essa perseguid i Papi , e rigettb 
un Concilio, i l Baronio esaurisce i nomi di Eva , 
di Dalija , d'Erodiade e?. ̂ opo di che rico.rre ai 
suo diiionario ínfernale civis inferni 3 alumna datno-
numy s,a%anico agitata spiritu^ astro percita diabólica 
se, f An. 548. 71, 24 .J ( c ) . 

( c ) A chi non si trova nella Comunione ddía 
TOMO XIÍ. I tVÍé-



i } o tstoría détla decddenzá 
Fanón! 11. Posslam' osservare una notabíle clifferen-
desICir- ¿a fra gíuochi dell' antichitá: i piíi nobili pres-
co' so i Grecierano attori, epresso i Romanisem-

plici spettacori. Era lo stadio Olímpico aperto 
all*opuienza, al mérito, ed alTambizione; ese 
1 Candidati pote van contare sulla loro personal 
perizia ed attivitá, seguir potevati le traccie di 
Diomede e di Menelao, guidando i proprj loro 
cavaili nella rápida corsa ( 4 1 ) . Si lasciavan par-
tire nel medesimo istante dieci, venti, quaran-
ta cocchj; una cofoná di foglie era i l premio 
del vincitore, e se ne cele brava la fama insié¿ 
me con quella deíía sua famiglia e del la su a 
Patria in canzoni liriche piü durevoíi de' monu-
menti di bronzo edi marmo. Un Senatpre pe
ro, o anche un puro Gittadino consapevoíe delía 
sua dignitá si sarebbe vergognato d'esporre la 
sua persona o i suoi cavalii nel Circo di Ro
ma. Si rappresentavano i giuochi a spese della 
Repubblica, de'Magistrati, o degí' Imperatori ^ 

ma 

Chiesa Cattolica non f a grande impressionc i l perseguí-
tare i Papi y ed i l rigettare un Concilio Genérale: ma 
per i l Barcnioy e per (¡uatunque CattoUco son queste 
mancante ben gravi * ed i l Sig. Gibhon essendo discre
to dee riferire /' espressioni di ciaschcduno alio stato , 
ed alie circostan\e di chi paría o scrive , ajfinche c-
gnuno s'ía coerente a se stcsso. 

( 4 1 ) Si legga, e si gusti 11 libro XXI I I . del i ' 
íiiade , viva pittura de'costumi , deile passioni , di 
tutte le formalitá, e dell'oggctto delia corsa de'coe-
chj . La disserta/ione di West su' Giuochi Olimpici 
fSei, X I I , X V I I . j somministra notitie moko curien 
se ed autentiche. 
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ma se ne abbandonavan le redhü' a mafíl ser
vil i , e se i vantaggi d* un favorito cocchiere 
talvoíta superavan quelli d' un Avvocato, ció 
dée riguardarsi come reffetto di una popolare 
scravaganza, e come i l piü alto sforzo d' una 
ignobiíe professione. I I corso ñella sua prima 
origine consiste va nellá semplice contesa didue 
cocchj, i dlrettorl de* quali si distinguevano con 
livree bianche e ros se; in seguito vi furo río ag-
giuriti due altri colorí, cioé i i verde ed W cele
ste: e siccome si replicavano le corsé ventidn-
que volte, cosi cento cocchj contribuivano in 
tm giorno alia pompa del Circo. Ben presto le 
quattro fazrom furono stabilite legittimamente, 
é si trasse una misteriosa origine da" capriccio-
si loro colorí dalle varíe apparenze delIaMaíu-
ía nelle quattío stagloni deiranno, vale a diré 
dalT infuocato -sirio deii'estáte , dalle nevi dell' 
invernó, dalle cupe ombre dell' autuno, e dalla 
piacevol verzura della primavera ( 4 2 ) . Un* al-
tra niterpretazione preferiva gli elementi alie 
stagioni j e supponevasi ^ che ia contesa del ver

de 

, { 4 2 ) í quattro colorí Albati, Rtissati ^ 'Frasirti' 
i Vcneti, secoado Cassiodoro C Var. I I I . 51. J che 
s par ge moko spirito ed eloquenta su questo teatral 
mistero, rappresentano le qiuttro stagioni . D i que-
sti pos so no i primi tre ben tradursi Bianto, Rosso , 
e Verde. I I Véneta poi si spiegs con cerúleo , parola 
é\ vario ed equivoco significato , che propriamente 
significa i l cielo riflesso nel mare: ma i ' uso ed i l 
cómodo puo perméttefe di prender i l celeste comt 
un équivaiente (Roberto Steíáno a queseo vocabolo^ 
Spence Folymétu 2^8 . ) . 

í %'y 



IJ V ísmta- delta demienta ' 
de e t!eí celeste rappresentass© il conflítt^ deíí^ 
térra e del mare. Le respettive loro vittorie 
amiunziavano o un' abbondante raccolta o una 
prospera navigazione, e la gara , che quindi nâ  
sceva fra gli agrícoltori ed i marinari era un 
poco, meno assurda che quel cieco ardore del 
Popólo Romano % che sacrificava le proprie vite 
e sostanze al colore, che ciascuno avea scelto,, 
I piu savj Principi sdegnarono e tolleraronotal 
follia; ma si viddero scrittl i no mi di Caligo-

Á Ro- la, di Nerone, di Vitellio, di Vero, diCom^ 
ma"' modo, di Caraccalla , e d' Elagabalo nelle fazio-

ni verde o celeste del Circo: essi nefrequenta-
vano le stalíe, applaudivano a quelli , che le ü -
vorívano, ne punivano gli antagonisti y e meri* 
tavano la stima della plebaglia mediante la na,-
turale o affettaita imitazione de'loro, costumi,. 
Contmuarono le sanguínose e tumultuarle con
tese a disturbar le pubbliche feste fino air ulti^ 
ma etá degü spettatori di Roma^ e Teodorico 
per un motivo di giustizia o d'aífezione inter* 

Esse Pose â si» autorita per protegiere i verdicoa* 
distrag-tro la violenza d'un Consolé e. Patrizío, ch'era 
gono fortemente appassionato per la fazione celeste dd 
Costan-Circo ( 4 Nrr 

l i , e l ' Costantinopoh adotto le follie, non giale 
Orlen- virtá dell' antica Roma, ele stesse fazioni, che 
ce. avevano agitato i l Circo, innerirono con mag-

gior 

( 4 3 } Ved. Onofrio Panvinio de Ludís ctrcensiius 
l>. J , c, 10. 11. P annota%. 17. all ' Istoria de'Germ^ 
ni di Mascovio, e 1' Aíemanno al c, 7. 
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| ió^ furore nell* íppodromo. Sotto i l Regno d* 
Anastasio fu infiam mata questa popolar frenesía 
dallo zelo religioso ( d ) , ed i verdi, che ave-
Vano prodiioriamente nascosto delle pletre, e 
dé'coltelli in alcurte paniere di frutti , uccisero 
in occáslone d* una solenne festa tre mila de* 
celesti loro avversarj ( 4 4 ) . Dalla Capital e si 
sparse questa peste nelle Provincie e Cittádell' 
Órlente, e la giocosa distinzione de'due colorí 
produsse due forti, ed irreconciliabili partid, 
che scossero i fondamenti d' un debol govefno 
( 4 5 ) ' Le dissenzioni popolaíi fondate sopra gP 
jnteressi piu serj o piáx sañti pretesti hanhoap. 
pena potüto ugnagliare rosfínaziorte di una lu
diera discordiaj che attaecó la pacé delle fami*. 

( d ) Anche in questa^íuogo i l N . A . adopern mol
ió impropriamente la frase di zelo religioso , mutan-
Bo i l significhto delle parole, quási che Uvero yelo re
ligioso fosse mai capace d' infiammare la popolar /Ve-
nesía tome f a i l fanatismo * Ved, sopra la nostra 
™t. ( g ) . 

( 4 4 ) Marcelíin. in Chron. p, 47.ínvece dellacd" 
tnün voce Véneta usa i termini pik í-icercati di cdñi-
lea e carealis. íl Baroiiio f an. 50Í. n. 4. 5. 64 ) é 
persuaso, che i eeiesti fosser ortodossi , raa i l T i l -
lemont ciu^cilmente ammette tai supposizione, e ne-
4a vi fosse alcün mártire per causa di spettaco-
Ü f Hist. des Emper. Tom. VI* p. 554*) 

{ 45 ) Vedi Procop. (Fersic. L i¿ c, 2 4 . ) . Hel 
descrivere i vizj delle fazioni ? e del Governo llpu¿>-' 
hlicó Istorico non é loro piü favorevoie di guei che 
10 sia i l privato* L'Alemanno Cp. t6>J ha citato ua 
feei passo di Gregorio N.uianzeno a che prova che 
11 male era invetérate. 



Í34 Is tma delk ¿ecadema 
f l i e , divise fra loro gli amid, e 1 frateííi, € 
tentó fino le donne, quantunque di rado si ve-
dessero nel Circo, ad abbracciare le inclinazio-
ni de* loro amanti, o a contradiré i desiderj de' 
|;Q|o mariti. Sí calpestava ogni legge divina ed 
umana , e purche prevalesse i i paríito, pareva, 
che i delusi di lui seguaci non curassero né U 
privara né la pubblica calamita, Si ravvivó in An-
tiochia, ed a Costantinopoii la licenza senza la 
liberta delta Democrazia, ed ogni candidato per-
conseguir gli onori civil i o-ecdesiasdci aveabi-
sogno d' esser sostenuto da una fazione. Allafa-
miglia , calla setta d' Anastasioimputossi unse-
greto attacco per i verdij ma i celesti erano 
férvidamente attaccati alia causa delFOrtodos-

Gíusti-S'ia' 6 ^ Giustiniano ( 4 6 ) , ed i l grato loro 
niano" Protettot-e sostenne per piü di duque anni i d i -
favori- sordini d*una fazione, i periodid tumulti della 
sce i ^ qualeinondarono i l Palazzo, i l Senato, e le Ca-
ceiesti. pitali d' Oriente. I celesti divenuti insolenti per 

i l Real favore affettavano d'iucuter terrore me
diante un abito particoiare ed all'uso de'Bar
ban, coni capelli lunghi, con le maniche stret-
te, e con le ampie vestí degli Unni, con un 
passo orgoglioso, ed una voce sonora. Ilgiorno 
celavano essi i loro pugnali a due taglj, ma la 
eotte arditamente si aduna vano armati, eintra-

pren-

{ 4 6 } Attestano la parziaüta di Giustiniano per 
i celesti TAfiecdot. c. - j . ) Evagrio f Hist. Eccl . I. I V , 

3^.J Gio. Malala CTom. / / . p. 13S, 139.^ special-
mente per Antiochia, e Teofane fp. i+z.J 
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prendevano i 11 numeróse truppe qualunque atto 
di vioíenza e di rapiña. I ioro avversarj del la 
fazion verde, o anche i cittadini innocenti ve-
nivano spogliati, e spesso ucclsi da questi not-
turniladroni, ed era pericoloso i l portar de'bot-
toni o delie fibbie d'oro, o i'andaré ad un' ora 
tarda per le strade di una pacifica Capícale. Ec~ 
citato quel fiero spirito dairimpunitá giunse fi
no a violare la sicurezza delle case prívate; e 
s' adoperava il fuoco per facilitare l ' attacco, o 
nascondere i deíitti di questi faziosl. Non v* 
era luogo immune o salvo dalle loro depreda-
zioni; per soddisfar la propria avarizia o ven
detta profbndevano \\ sangue degT innocenti; 
erano contamínate le Chiesee g!i altari da atro-
ci omicid), e solevan vantarsi quegli assasini 5 
che avevano la destrezza di far sempre una fe-
rita mortale ad ogni colpo delle loro armi. La 
dissoluta gioventu di Costantinopoli adottó la 
celeste insegna del disordine; tacevan le leggi, 
ed erano riiasciati i legami dellaSocietá: i ere-
ditori venivan costretti a consegnar le lor1 ob-
bügazioni j i giudici a rivocare le loro senten-
ze, i padrón i a manomettere i loro schiavi, i 
padri a supplire alie srtavaganze de'Sglj; le no-
bili m a troné eran prostituite alia libídine del 
loro serví; i bei garzoni erano strappati. dalle 
braccla dei íor genitori, e le mogli, a meno 
che non preferissero una morte volontaria, si 
rapivano alia presenza de'loro mariti (47 ) . 

dis-

( 4 7 ) Una domia (dice Procopio) ch'era stata 
I 4 inr 



i j é Jst&ría delta decadenzd 
ásperazíone cle'verdi, ch'erano perseguítati áai 
loro nernici, ed abbandonati da* Magistrati, s 
arrogo i l díritto della difesa, e forse de!la rap-
presaglla; maquelli, che sopraVvivevano al coiíi-
battiinento, eraü tratci al supplizio, é gl' infé-
Uci fuggitivi rifugiaíidosi ne'boschi, e nellecá
veme infierivano senza misericordia con tro la 
societa, da caí erano sbti cacciati. Cine Mini-
síri de'Tríbunali, che avevano i l coraggio di 
puniré i delitti, e di non curar Jo sdegno de5 
celesti, divenivano le j k t ime del!' indiscreto lo
ro zelo ( e ) ; un Prefetto di Costantinopoli fug-
gl per asilo al santo Sepolcro, ím Conté dell' 
Oriente fu ignominiosamente frnstato, ed mi 
Goverhatore di Cilicia fu per ordine di Teodo
ra impiccato sulla tomba di due assasini, ch'es-
sO avea condatinati per 1' omicidio del suo mi-

ñl . 

»invasa, e quasi rápita da una truppa di celesti , si 
getto neí Bosforo . I Vescovi della seconda Siria, 
(Alemán, p. 26.) depiorano tai suicidio , la colpa o 
la gloria della femminil castitá, e nominano 1' E-
roina» 

( e ) Chiamando indiscreto lo lelo cópace di so* 
crificar delle vittime innocenti, si dimostra i l Sig. GW* 
bon pih cquo, e condanna le passate sue inconsidera-
te espressioni relativamente a questa virtu Cristiana,„ 
nel tempo stesso che giustijica le nostre osserva îoni tul
le medesime. Ció nonostatitevokñdó far íaf esatiamért-
?e neppur quetta frase e da lodarsi: quello , cV e in
discreto , non e piu ^elo : perche dmiqiie avvilirsi i l 
nome d' una virth, destinándolo a significare un vi y a, 
qüando puo questo piü fácilmente indicarsi cel proprio 
m?ne3 d'indiscretezza o di fanatismo? 
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hlstró, e per mi temerario attacco della propria 
su a vifa (48 ) . Un candidato , che aspira a per-
ven i re a posti piCi áltl puó esser teñtato afab-
tricare sulla pubblica cotifuSione la si» grandez-
2a j ma é interesse non rného che dovere d' uit 
Sovrano i l mantener^ f autoritá délle Leggi. I I 
primo Editto di Giustiniano, che fu spesso r i -
petato, e qualche volca solo eseguito¿ ahnunzia-
va la ferma áua riisoiuzíone di sostener 1' inno
cente 3 e di gástígare 11 colpevole di qualunque 
denominazione e colore si fossero. Puré labiian-
cia della Giustizia erá sempre ihclinata in favo-
fe dellá fazioñe cfeleste dalla segreta affezicne ^ 
da!!' abkudine, e da'timori deli' Imperatore; la 
suaequitá dopo un appárente contrasto sottomet-
tevasi senza ripugnanza alie ilnplacabili passio-
tti di Teodora, el' Imperatrice non dimenticó mal, 
né perdonó le ingiurie della commediante . La 
proclamazlons d' ugualé e rigorosa giustizia fat-
ta neir avvenimento al trono di Giustino il Gio^ 
vane índirettamenté condannó la parzialita del 
precedente Goverho: O celfesíi, non v 'é piü 
h Giustiniano ! Verdi • egli é sempre vivo 

(48 ) La dubbiosa riputazion. di Procopio f¿i* 
necdot. c» 17.) vien sostenuta dalla meno parziaí te-
stimonianza d'Evagrio , che conferiría i l fatt o , e spe, 
cifica fino i ncmii . I I trágico destino del Prefetto 
di Costantinopoli si riferisee da Gio, Malala f T , 
I I . p. i^g , J 

. { 4 9 ) Ved» Gio. Malaía C ^Tcm, I L p* 47. j Afí-
ch'egli confessa , che Giustiniano era attaccato ai 
mésti * L'apparente discordia ddi? ¡mperacore con 

Tco-
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Sedí- L'odlo, che avevan fra loro le clue hzio. 

d i ' co n5> 6 â ^orornomei1taneariconciliazione suscito 
stand- Uíl turau'to, che ridusse quasi Costantinopoli in 
nopoíi cenare. Giustiniano celebro nel quinto armo del 
chiama-suoRegno lasoiennita degl' Idi di Gennajo : furo-

iVV n0 i giuochl continuamente disturbati dal cla-
Geú. moroso malcontento de verdi; fino allaventesi-
532.* ma seconda corsa i'Imperatore mantenne la ta

cita sua gravita; ma cedendofinalmente aH'im-
pazienza condiscese a tenere in brusca maniera, 
e mediante la voce d' un banditere I I dialogo 
piu singolare (50) che mai si facesse fra un 
Principe ed i suoi sudditi. Le prime querele 
furono^ rispettose e modeste; aecusarono essi i 
subordinad Ministri d'oppressíone, ed espresse-
ro i lor desiderj per la lunga vita, e la víttoria 
dell'Imperatore. „ Abbiate pazienza, e state 
^ attentí o insolenti maledici „ esclamó Glusti-
ñianos, tácete Giudei, Samarltani, e Manichei,,. 
I verdi tuttavia cercavano di risvegliar la sua 
compassione con queste voci: „ Noi siamo po
yen, siamo ínnocenti, siamo ingiuriati, non 

„ osia-

Teodora vien rísguardata forse con troppa gelosia e 
sottigíiezza da Procopio {Anecdot, c, 10.J Ved. A-
Jesiann. Pref, p. 6. 

(50) Questo dialogo, che ci é stato consérva
te da Teofane, da un saggio del linguaggio popo-
lare, ugualmente che de' costumi di Costantinopoli 
nel V I . secólo. I I Greco di que! tempo é meseoía-
to con molte parole forestiere e barbare, delle qua-
w i ! Du-Gange non sempre sa trovare il significato , 
o i 'etimología, 
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js oslamo di andar per le strade: si usa una ge-
^ neral persecuzione contro i l nostro nome e 
s, colore. Moriamo, o Imperatore, ma moría-, 
3, mo per ordinevostro , ed in vostroservízlo „ , 
La rinnuovazione pero di parziali ed appassiona--
te invettive degrado a' loro occhi la maestádel-
la porpora; negarono es si l'omaggioad un Prin
cipe , che ricusava di render giustisia al suo Po
pólo; si dolsero che fosse nato il Padre di Giu-
stiniano, e ne infamarono i l figüo co" no mi ob-
brobriosi di omicida, d' asi no, e di spergiuro 
tiranno. „ Non cúrate le vostre vite/' „ grido 
lo sdegnaco Monarca: i celesti s'alzarono con 
furore da'loro posti; risuonarono gil ostili loro 
el amor i neir Ippodromo • ed I loro avversarj ab-
bandonando 1' ineguale contesa sparsero i l terro-
rore e la disperazione per le strade di Costan-
tinopoti, In questo perícoloso momento eran 
condotti per la Cittá sette notorj assassini di 
ambedue le fazioni , ch' era no stati condannatt 
dal Prefetto, e quindi trasportati al luogo dell' 
esecuzione nel sobborgo di Pera. Quatíro di 
questi furono immediatamente decapitati, e fu 
impiccato i l quinto: ma nel tempo che gli al-
trt due subivano la medesima pena, si ruppe 
la fuñe, essi caddero vivi sul suolo, i l popo-
iaccio applaudi alia loro liberazione, ed usciti 
dal vicino loro convento i Monachi di S. Co-
none gil portarono in una barchetta al santua
rio della loro Chiesa (51 ) • Siccome uno di que-

sti 

( 5 i ) Ved. questa Chiesa e Mohastero presso i l 
Du-Cange CP. Christiana /. I V . 1S2, 
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sü reí era del partito de celesti, e 1' al tro de* 
verdi, le due fazioni furono eccitate ugnalmen
te dalla crudeltá del lor'oppressore, o dair in-
gratitudine del lóro avvocato, e fu conclusa una 
breve tregua ad oggetto di liberare i prigionie. 
ri? e di soddisfare la propria vendetta. Fu ad 
un tratto bucciato íl Palazzo del Prefetto, che 
Impedí va i ! sedizios® torrente, he furono mas-
sacrati gil ufiziaii e le guardie , si aprirono a 
forza le prigioni, e si restituí la liberta a quel-
Ü, che non potevan farne uso, che per la pub~ 
blica distruzione. Un distacamento militare , 
ch'era stato mandato in ajuto del Magistrato* 
Civlle, fu fieramente rispinto da una moltitudine 
armata, di cui continuamente cresceva il nume
ro e I ' arditezza; e gli Eruli, i piCi selvaggi tra* 
Barban al servizio dell'Impero, rovesciarono i 
sacerdoti e le loro reliquie, che per un moti
vo di religlone imprudentemente s' erano interpo-
sti per separare ií sanguinoso conflitto. S'accreb-
be i l tumulto peí tal sacrilegio:, i l Popólo combat-
teva con entusiasmo nella causa di Dio ̂  ledonné 
facevan piovere da tetti e dalle fmestre le pie-
tre sopfa i soldad, che scagliavano de'tizzoní 
accesi contro le casej e le varíe fiamme, ché 
si erano accese per le maní de Cittadini, ede-
gli stranieri, si diffusero senza contrasto sutut-
ta la Ctt tá. U incendio comprese la Cattedrale? 
di S. Sofía, iBagni di Zeusippo, una parte del 
Palazzo daí primo ingresso fino all' altare di Mar
te» ed i l lungo Pórtico dal Palazzo fino al Fo
ro di Costantínoj restó consumato un vasto Spe-
dale insleme con gUammalati, che v5 erano; si 
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álstrussera inolte Chiese, e sontuosi Edifizj s e 
si perclé o si fase ua ira mensa quantitá d' oro, 
e d'argento. I savj e ricchi Cittadini fuggiro-
no da tali spectacoli d' orrore e di miserie sul 
Bosforo dalla partedeli'Asia, e per cinquegior-
nl Costantinopoli rimase in preda delle fasioni „ 
e la parola 'Ñ jka , cioé iñnc i , che usavan per 
distintivo, ha dato i l nomea questa memorabile 
sedlzione ( 52 ) . 

Fintantoché fu ron divise le due fazioní) 
semhrava che tanto i trionfanti celesti, quanto Angu-
i verdi abbattud riguardassero con la raedesima 5íÍe di 
ItinifFerenga i dlsordini dello Stato. Ma in que- ̂ m o * 
st'occasione s'unirono a censurare la mal' am. 
iTÚnistrazione del!a Giustlzia, e delle Finanze; 
i^due Ministri, che n erano responsabili, cioé 
1' ai-tificloso Triboniano, ed il rapace Gio. di 
Cappadocia, fu roño altamente accusati come gil 
autori del la pubblica miseria. In tempo di pace 
non si sarebber curad i bisbiglj del Popólo; ma 
quando la Cittá era in mezzo alie fiamme, si 
ascoltaronq con rispetto, furono immediatamen
te deposti, si i l Questore, cáe i l Prefetto, e 
furono a quellisostituiti due Senatori d* irrepren
sible integritá. Dopo questa popolar concessio-
flt, Giustlniano si porto airíppodí^Qmp a con-

fes-

(52.) L'istoria deila sedizione Nika e tratta da 
Marceihno f i n Chron.J da Procopio fPersic. /. 1. c, 
j6J da Gio. Malala í Tom, I L p. 213. 218. j dalla 
tronica Pasquaíe fp. 336. 340.^ da .Teofane CChro-
nogmph p* 154-158.^1 e da Zonara CL. X V I , p. 6U 
f3.J 
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fessare i proprj errori ? e ad accettare ií pentl-
mentó dei buoni suoi siulditi; ma questi non sf 
fidafono dei le sue protesté, sebbene pronunz la
te solennemente sopra i santi Vangeli; e T ím. 
pératore commosso dalia lordiffidenza precipitd-
samerste si ritiró neíia fortezza deí Paíazzo. ÁI-
lora imputossi rostinazione deí turnuito ad una 
segreta ed ambiziosa cospirazione, e s'ebbesos-
petto, che gl' Insorgenti, specilmente i verdi ^ 
fossero sostenuti con armi e danaro da' due Pa-
trizj ípasio, e Pompeo, i quali noii pofevano 
dimenticarsi con onore, né ricordarsi con sien, 
rezza d'esseí* nipoci deí!'Imperatore Anastasio. 
Cápricciosamente amessi aíla cofifidenza del Mo
narca, quindi cadtííi in disgrazia , e dalla ge-
lo'sa sua leggerezza ottenutoil perdono, si era-
no essi pfesenrati come serví ftdeli avanti al Tro-
íio i e per i dnqne giofrii del tumulto ritenu-
t i furorío come ostaggi di grande ¡mportanza^ 
sna finalmente prevaleiido i timori di Giustinia-
no aíla sua prudenza, risguar ió i due fratelíi 
come spie , e forsecomeassassini. e bruscamen
te comanda loro di partir daí Palazzov Dopo' 
«na'mutile rappresentanza, ché rubbidíreaviéb-
be potuto cagíonare un mroiontariotradimento, 
si ritirarono alie loro case , e la mattina del. 
sesto giorno Ipazio fu circondato e preso daí 
Popólo, che senza riguardo aiía virtuosa di íui 
resistenza, ed alie lacrime delía sua moglle, lo 
írasoortó aí Foro di Costantíno, ed invece di 
diadema gli pose un ricco coliare sul capo . Se 
1* usurpatore, che difoi allegó a suo favore ü 
mérito della sua resisfeefíxaj ayesse seguitato 11 

con-
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conslgiío del Seaato, ed eccitato l i furor della 
molticudine, i l primo irresistifSile sforzo di es-
sa avre|?be oppresso o scacciató i l suo tremante 
competííore . ÍI Paiazzodíi Costantíiiopoll aveva 
una liBera comunicazione coi mate^ stavan pron- \\ 
t i i vascelli agli scaü de'giardini; e si era' gíá 
presa la segreta risoluzione di condurre V Imperá-
tore conía suafamiglia etesori inun luogosicu^ 
ro a qualche distanza dalla Capitale. 

Giustiniano era perduto, se quella prestí- Fer» 
tut33 ch'egli aveva tolto dal Teatro, non aves- mezza 
se rinunziato alia timiditá, ñon meno che alie di Te0̂  
virtu del sao sesso. ítt mezzo ad un consigíio, <iora4 
dove trovavasi Belisario, la sola Teodora dimo-
stró 11 coragglo di un Eroe; e leí sola senz' ap-
prendere la futura sua odiositá, poté salvare V 
Imneratore dalT imminente pencólo, e dagrin-
degni di lui timori. „ Quand' anche la fuga „ 
disse la ^ moglie di Giustiniano „ fosse 1' único 
mezzo di salvarsi, puré lo sdegnerei di fuggire. 
h La morte é la condizione apposta alia nostra 
„ nascita; ma chi ha regnato non dovrebbe mal 
» sopravvivere alia perdita della dÍgnita, e del 
„ dominio. lo prego i i Cielo, di non poteres-
3, seré mal ved uta neppure un giorno senza i l 
SJ diadema e la porpora, che lo non possa piü 
» vedere la luce, quando cesseró d" essere salu-
i , tata col nome di Regina. Se voi risolvete 

o Cesare, di fuggire, avete de'tesori; ecco 
s, quá i l mare, avete delle navi; ma tremate, 
S3 che i l desiderio della vita non v' esponga a i 
„ un miserabiresilio, e ad una ignomiftiosa 
,? niort@c Quanto a me, approvo ^uell'aníica 

JJÍ mas-
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„ massíma, che i l trono é un glorioso sepol; 
„ ero La fermezza d'una donna fece risor, 
gere i l coraggío di deliberare e d' agiré, ed i l 
coraggio ben presto scuoprel rimedj nelía situa-
zione anche pih disperata. Quello di, ravvivar 
r antmositá deile due fazioni fu un rnezzo fací* 
le e decisivo ; i celesti restaron sorpresi del la 
propria colpa e folUa nell' essersi lascíati indur, 
re per un ingiuria da nulU a cospirare con gl* 
implacabiii loro nemíci contro un grazioso e 
libérale benefattore; proclamarono essi di nuo-

La se- vo la maestá di Giustiniano, ed i verdi resta-
dizto- roño solí col loro novel lo Imperatore nell' Ip-
ne e podromo. Era dubbiosa la fedeká delleguardiej 
pressa.ma ^ militar forza di Giustiniano sostenevasi 

da tre mila Veterani, che avevano acquistato 
del valore, e del la disciplina nelle guerre Per-
siane ed llliriche . Sotto i l comando di Be-
lisario , e di Mondo , marciarono questi con 
silenzío in due división! dal Palazzo, si fecero 
strada per oscuri e stretti sentieri a traverso di 
Hamme spiranti s e di cadentl edifizj, spalanca-
rono in un istesso tempo le due opposte porte 
dell' Ippodromo. In uno spazio si angusto la 
mokkudine disordinata e sorpresa non fu ca-
pace di resistere ad un fermo e regolare attac-
co da due partí; i celesti segnalarono, il traspor
to del loro pentlmentó; e si conta , che restas-
sero uccise trenta mlla persone nella promiscua 
e crudele stragge di quella giornata . Ipazlo fu 
tratto giíi dal suo trono, e condotto insieme co 1 
frateUo Pompeo a' piedi dell' Imperatore: implora-
rono essi la s«a á§mmz& j ma la lor colpa era 
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manifesta, i'innocenza incerta; e Glustiniano 
s' era troopo spavencato per daré 11 perdono. La 
mattína seguente i due Nipoti d" Anastasio con 
diciotto iílustri complici di condizione Patrizia 
0 Consolare, furono privatamente postl a mor-
te da soldati; e ne fu ron gettati i corpi neí 
mare, distrutti i Paíazzi, e confíscate le facol-
t á . V Ippodromo stesso fu condannato per piuí 
anni ad mi tristo sllenzio: ma con restaurazione 
He' giuochi , risorsero gli stessi dlsordini; e le 
fazioni de'celesti e de'verdl continuarono ad af-
fliggere il regno di Giustiniano, ed a turbar la 
tranquil lita dell' Impero d'Oriente ( 5 5 ) . -

I I I . Quest' Impero, dopo che Roma fu di. Agm 
venuta barbara, contenerá tuttavia le Nazioni, coltu-
ch' essa avea conquístate di la dall' Adriático fi- ra » e 
no alie frontiere dell'Etiopia e del la Persia. ^ . " j 
Giustiniano regnava sopra sessantaquattro Pro- deir 
vincie, e novecento trentacinque Cittá ( 54 ) • Impere 
1 suoi dominj erano favoriti dalla natura co' van- 0rien-
taggi del suolo, del clima; e si erano continua-taIeo 
mente sparsi lungo le caste del Mediterráneo 3 
e le rive del Nilo i raffinamenü dell'arte uma! 

( 53 ) Marceliino dice in termini generaH - Ir~ 
pumens popt^is in Circo truciJatis , Procopio 'num¿-
ra trenta mi.U vittime, ed i 35000. di Teofane s'ac-
crescono fino a 40000. da! piü recente Zonara . Ta
le ordinanamente é i l progresa dell'esag^eradone. 
comí54 M,¿r0 y'JCOmemp?raneo di Giustiniano , campóse lí suo ^ u y S í x ^ (Itinerar, p, 621 J o no 

I n ? ó t l l e ?w5nCÍ?-e OHentaii^pA^a delF 

TOMO X I I . k 
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m dall' antica Troja fitio a Tebe d'Egkto. A» 
bramo (55) aveva tratto sollievo dall'abbondan-
za ben nota deü'Egitto, ií ríiedesimo pircólo e 
popolato tratto di páésé era tuttavia capace di 
sommirílstrare ogni armo dugentd sessáiita mila 
sacca dí gratio per uso di Costantiñopoli ( 56) 
e la Gapítálé di Giustiniano ricéveva le manu-
fatture di Sidone 3 quindici secóli dopo ch' eran-
si le medesime resé ceíebri per i Poemi d ' O -
meto ( 5 7 ) . Le áilnüe forze deila vegetazioné 
In vece di restar'esausté da due ínila faccoltéj 
si rmnovavand ed invigorivario per mézzd del
la buona cultura, del ricdd ingrassdj edelToff-
pottnno riposd, Le razzé degli animali domesti-
tí s'eraño infinitamente moltíplicate« Le pian-

ta-

( 5 5 ) Ved. ií Libro deila Genesi rX7/ . 10.J i 
T amministrazione di Giuseppe ¿ Gi l annali de'Gre-
ci convengono con quelli degli Ebrei quanco aü' 
antichita deileartic é dell'abbondanza d 5 E g i t t o m ¿ 
quest'aatichitá su.ppone uña" luhga serie d í progfessi: 
é Warbúttony ch'é quasi oppresso dalla Cronoiogla 
Ebrea , ricorre alia Samaritana íVivin. Lcgat, 'J7. ÍII¿ 

( 5 6 ) Otto miliioni di modj Romani, olere una 
contribuzione di 80000. aureí per le spese del tras
porto per níare , da cui furono i sudditi graziosa-
mente libetatio Ved.'i 'Editto XÍ1Í¿ diGiiistiniano j 
i numeri sonó' determinati e verificati dall' accordo 
de* Testi Greco e Latino« 

( 5 7 ) Iliad. Ví, 289. que i veii di varj colorí 2-
WÍ«XOÍ nxMvoix . ixc i , eran opere delle Donne Sidonie . 
Ma questo passo fa piü onore alie manufetíure, che 
alia navigazione della Fenicia 3 donde s'erano tra'spor* 
t&te e Troja in nayi Frigíe» 
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lagloni, le fabbrkfee;, e gristrumenti di lavoro 
é di liisso, che son piü durevoíi che !a vit^ 
umana, s'erano acaimulate per le cure di piü 
successive generasioni „ La tradizione conserva-
va, e F esperlenza semplicizzava 1' umile pratica 
delíe arti; la societá si arricchlva rnedíante la 
divisione della faticas e ía facilitá del,commer-
t í o ^ ed ogni Roniano s'alioggiaváj si vestiva., 
é sussisteva per I'industria di mille mani. Si é 
religiosamente attribuita agli Dei rinvenzion© 
del, filare e del tessere: in ogni tempe si son<>. 
abiíniente lavorati rnolti prodotti a nimali e ve-s 
getabili5 come crini, pelli5 lana5 llno? cotonej, 
é seta , per caopríre o adornare il corpo uma-
no ; ^ues-ti si tingevano coii infusioni dí dureyoli 
colorí | ed impiegavasi con successo ílpenneííos 
migliorare i íavorí del tessitore . Nella scelta 
di que' eoíorí ( 5S j , che imjtario le beíiezze deL 
la natura, s! fayoriva la. liberta deí gusto'j é 
della moda, má la pietla porpora ( 5^|) j che 1 
] • ' . l i i C--Í2Í í . . . ; ^ i u L ' Fe-

f A 5§ ) .Ved. iñ Oñdid f je art* amanái I I j 7 T $ i . 
ec) una lista poeticá di dodici coiori tratti da'fio» 
n , dagii eíem'eriti etíi M¿ é quasi impossibiie distm--
güere cori parole,tutíe le deiieate e varié specie si 
deirarte che della natura; 

( 5 9 ) Mediante la scoperta della coccinigUa ec. 
ÍIOÍ di gran iunga sorpassiamo i colorí degii ancichi » 
La loro porpora Reale aveva un forte odore, ed un 
colore scurd come i l singue, di coro ; Obscurítas. ru~ 
oens ( dice Gassiodoro F^r, / . 2 . ) , mgtedo sanguínea * 

^11 Presidente Goguet COrigine des Loix & ¿íes Arts 
M* I I . L . 2. c. 2. p; 1S4-215.; diletta e soddisfa i l 
^ettore. lo dubito se i i suo libro , specialmente m 
ingÜikerráj sis tanto noto quanto merita. 
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Fenkj estraevanoda unaconchiglia marina, era 
riservata alia sacra Persona, ed aí Palazso deir 
Imperatore; erano síabllite le pene di ribellio, 
ne con tro quegli ambiziosi suddlti, che arái-
vano usurpare la prerogativa de! trono ( 6 o ) . 

ü s o Non v'é bisogno di spiegare5 che la seta 
4ella ( 6 1 ) in origine proviene dalle viscere di \m 
Se£sso ^aco 3 e c^e fürnia 1' áurea comba, da cu i sor-
1 Ro- ge rapi "n verme in figura di fárfalla. Fino 
raaai, al regno di Giustinianó i bachi da seta, che 

si nutriscono delle foglie deigelsoblanco, erano 
confinatlalla China; quelli del pino, dellaquer-
cia, e del frassino eran comuni rielle foreste s| 
dell'Asia che dell''Europa; ma siccome la loro, 
educazione é piu difficile, ed i l prodotto piá in-

cer-

, ( 6 o ) Si sonó in altre occasioni acce-nnate lepra-
ve istorichs di tal. gelosia , e se ne sarebbero potut© 
addurre moke di pik •, ma. gil atcí arbitrar! del dis-
p o cismo veaiván giustificati dalia sobrie e general* 
dioliiarazioir" d eilf Legge C€od. Teodos. Lib. X , Tit , 
2.1. L?|.. 3. Cod. Giustin. Lib, X I . Hit. 8. Leg, 5. > 
Se ne fece ufianecessaria restrizione, eduna permis-
siané umiUante rispetto alie mime o alie balitrine 
(Coa. Tsod. Lib.. XV. Tit. VIL Leg, n . ) . 

.( ó i ) Nell'istoria degl'Insetti (molto piii mará-
vigliosa che le metamorfosi d' O/idio ) i l baco da se
ta tiene un posto distinto. I I Bómbice deiflsola di 
Ceos, quale vien descritto da Plinio f Hist. Nat. X L 
2.6. 27. con le note de'dotti Gesuiti Arduino, e Rro-
t íer) puo illustrarsi mediante una simile specie, che 
SJ trova neila China f Memoires sur les Chináis. Tom, 
/ / . p. 575- 59!J.)- ma i l nostro baco da seta, ugual-
jxsente che ü gelso blanco, non eran noti a Teofra-
s(.o, né a Plinio» 
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certo, erano generalmente trascurati, fuori che 
nelia plccola Isola di Ceos presso le coste deil* 
Attica. Si fece del loro tessuto un tenue velo., 
e quesea rnanufattura di.Ceos , che fu inventa! 
ta da uha dontia pe^ proprio uso, fu ammirata 
per lungotempo tanto in Oriente, quanto a Ro
ma . Per quanto possano trarsi delle induzioni 
dagü ornamenti de'Medí e degli Asslrj, Virgi-
Íio é lo scrittore piii antico che faccía 'espres-
samente menzíone delía soffice lanas che si 
traeva dagíi albefi de* S eri o Ghinesi ( 62 ) ; e 
quest'errore di StOria I^íafúraíe ,̂ meno máravi-
glioso anche del vero, si venne appoco appoco 
a correggere dalla cognizione di que! prez i oso 
Insecto , ch'é i l primo artefice del lusso dalle 
Nazioni. Questo raro ed elefante lusso fu cri-
ticato al tempo diTiberia da'pli gravi fra Ro-
ínani, e Plinio con caricate quantunque fo r t l 
espressloni ha condarinato la sece del guadagno 
che faceva esplorar gíi ultimi. conSni deíía Ter* 
^ ^ per i l pernicioso oggetto di esporre agí i oc-
chi di tutti le trasparenti Matrone , e le vestí 
che denudavan le donne ( 6 5 ) . Uit abito, che 

mo-
g^gg^^^^^ ĵ̂ ^BMgffiaiátuwMiMu^ MUÍ ! nm,!! «ecaasM:., . , „ 

(6z) GeoYgic. I I . 12 í. Sérica guando venerit m 
mum plamssime non seto; suspicor tamen in Ju l i i Ca-
sans avoy nam ante non invenio, dice Giusto Lmsio 
( h m t c s x «d T.cit. AnnaL I L V„.J Ved. Dion. 
í-assio CLib. X L I I I . p. 358. Edit. Reimar. J e Pau-
sama fLtb. VI . p. 5 1 9 ^ , i l primo che descriva, seb-
bene stranamente , l ' Insecto Ghinesá. 

( 6 3 ) Tam longinquo orbe petitur , ut in publico 
*"\jona tramhtceat denudet foeminas vestís 
i r l n u V I , 20, X I , 21,JQ Varrone, e Publio Siró a-

K 3 VÍ~ 



í^Qstrávi i l contorno delle membra ? i l cqj 
lor della cute, potea spddisfaf€Ía vanita, oec* 
citare i dtíitderj; i drappi di seta, che si tesiefanq 
átt l nella China s furonoassai diradati dalle don-
ne Fenicie, e si moltiplicarono i preziosl ma* 
teriali mediante una tessitura pii\ rara , e la me
scolanza di jSU di üno ( ¿4 )0 Dpgento anni do-
po i l tempo di Pliniq rusq'delie yesti di setj 
pura o anche mescoíatañera l|mitato al sesso 
femminiie, firitantqché gil óp^íenti Cittadmi di 
Roma e delle Provinqe non siTuxono insensi-
Mímente famigííarizzatE coU* esempio de Bagá
balo, i l primo che con quest? abito eífemraina-
to contaminasse la dlgnid d' ímperatore, e dtt 
im nomo. Aureliano si doleva che si yendesse 
a Roma una iibbra di seta per dqdici oncied' 
pro: ma ne crebbe fabbondanza per causa del-
le richieste, e coU' abbondanza scemossene il prez-
zo o Se qualcbe yol ta T accidente q |1 monopo
lio ne'alzq i l valone anchesopra quelio Indicato 
da Aureliano, in virtü deller^edesime caúsele 
manifattare di Tiro e di Berito furono altre 
volte costrette a contentarsi d'un nono diqueU 

i'ec-

veva.no giá scherzato snllxToga vitrea ̂  ventas textilis, 
& nébula linea CHorat. Sermón I . 2. lor.con le no
te del Torrent. e di Pacier) .' 

( 6 4 ) Sopra la tessimra, i colorí, i no mi. , e 1* 
uso degli ornamenti di seta, di mezza seta, e di l i -
EO deü'antichitá vedansi le diífuse , prbfonde ed o-
scure ricérche del gran Saimasio Yí« Hist. August. 
p. 117. 309. 310. 339. 34i. 3 W 344. 338-391. 395. 
513. K che per6 non conosceva i l piii comune com-
Miercio di Digione, o di Leída e 



tytf jmpero Romano, Capt XL, 152 
Feccesslvo prezzo ( 6 5 ) . Fu. creduta necessaria 
una Legge Per distínguer 1' abito de' comme-
^.antl da quello de* Senatori, e la massima par. 
te'¿ella seta, che veniva dal natío suo Paese, 
5Í consurnava 4a? sydditi di Giiistlnlano. Meglio 
pero conosceyano essi una conGhiglia del Medi
terráneo chiamata // baco da seta di mare: queí-
la fina lana, o peíame, con .cui la iñadredella 
perla V attacca agí! scoglj , presentemente si lá, 
vora piu per curiosit^t che per us0> e& una ve
ste formata di questa singóla re materia era 11 
dono, che 1' Imperator Romano faceva a'Satrapx 
del!*Armenia { 6 6 ) . ' , 

Una mercanzia di valore e di piccol yola- sp^o 
me é capace di soffrir le spese del trasporto per ¿dla 
térra; e le Cara vane traversa Vano tatta la lar- seta 
ghezza dell° Asia dall'Océano Chinese fino alie dalla 
coste maritfime della Siria in dugento quarapta 
tre giorni. La seta si consegnava immediatamen- *ra e 
tt a Romani dai Mercanti di Persia ( 6 7 ) , che per 

fre- mare» 

( 6 5 ) Flavio Vopisco in Aurelian* c. 45.7/2 líist, 
Auo. p0 224. Ved. Salmas. ad Hist, Aug. p. 392.- e 

fl inian. Exerc. in Solinum p* $@44 695. Qj^ Aned-
doti di Procopio ''C c, 25. >» fisjaño, una parxíals ed 
imperfetta quantitá del prezxd delíK seta ai. tempe di 
Giusdniano . 

(66 ) Procop. de Jedif. L IIÍ./C, i.í^iieste P/n-
ne di mare si trovano vicino a Smirne , in Sicilia 3 
in Coi sica , ed in" Minorca: .e-^ Presaníato_a| Pon. 
tefice Benedetto X I V . un par di guanti di questa 
serte di seta. • . -

( 6 7 ) Procop. Persic, Lib, I . c. 20^ Lib. I I , c, 
?.S. Gothic* /, / K , c, 17. Menandro inExcerpt. Legat* 

K 4 p. 107. 



í52 ístúfía ieiid déeadenZii 
frequentavan le fíere d' Armenia, e di NísL.. 
bi,. ma questo comniercio, che negl'intervalli 
delle tresue veniva oppresso dalia gelosia, é 
dall' avaricia, era totalmenteinterrotco dalle km-
ghe guerre di quelle rivali Monarchie. 11 gran 
Re poteva .orgogliosamente annoverar laSogdia-
na, ed anche Ja Sérica íira le Provincie def suo 
Impero, ma il suo vero dominio era limitato 
dalF Osso, e i'utüe suo coramercio con i Sog-
doiti di lá dal fiume dipendea dalrarbkrio de' 
loro Conquistatori; cioé degli Unni bianchl, e 
de'Turchi, che successivamente regnarono su 
quell'industriosa Nazione. Puré il piá bárbaro 
dominio non estirpó i semí delragricokura e 
del commercio in un Paese, che si celebra co
me uno de quattro giardini deirÁsia; le Citta 
di Samarcanda e di Bochara son sitúate vantag-
gtosamente per U cambiamento delle varié lor 
produzioni; ed i loro mercanti compravano da' 
Chinesi ( é S ) la seta greggia o lavorata, che 

poi 

P' f 7- Isidoro de Charax f in Stathmh Paythkis p 
7. 8. ap. Hudson Geógr. minor, Tom. J Í . j ha notafo 
le strade ed Atímiano Marcpllino r l i k XXIJT ? 
6. 40a . ) ha enumerato le Proviñcie d e l l ' W r o 
Partico, e Persiano. impeio 
, A ^ J Lá cieca ammirazione de'Gesuiti confon-
de 1 diíFerenti periodi della Storia Chínese . Qüeni 
vengono con maggior critica distinti da M . d e C i -
gnes Htst. des Huns Tora. I . P, I . nclie ^ . 

Imcnpt. Tom. X X X I I . X X X V L X L I I , X L I T I i 
i M ^ T 2 'Ú f f ^^ ivo progresso della veritá de-
gil annals , e deU'estensione della Monarchia fino 



DeH*Impero Xjmano. Cap. X I , 155 
pói trasportavano in Persia per uso deli' Impe
ro Romano . Le Caravane Sogdians venivanó* 
tratteimte nella vana Capicale del la China come 
supplichevoli Ambascerie di Regni tribuíarj; e 
se tornavano salve, l ' audace lor rischio aveva 
in premio un esorbitante guadagno. Ma Ü di
sastroso e pericoloso viaggio da Samarcanda fi
no alia prima Cittá di Shensi non si potea far© 
in meno di sessanta, ottanta, o cento giorni: 
tostó che avevan passato V íassarte, entravano 
nel deserto, é le Orde vaganti íungi daii'esser 
temue in freno da!le milizie e dalle guarnigio-
h i j sempre consideravano i cittadini ed i viaggia-
tori come oggétti di legittima rapiña. Per evi
tare i rapaci Tartarí, ed i Tiranni Persiani, le 
Caravane della seta tentarono una strada piá 
meridionale, traversaron le riiontagne del Tlbet, 
scesero ¡ungo la correñte del Gange o deU'In
do, e pazienteraente aspettarono ne' porti di Gu-
zerat, e di Malabar le annue flotte del 1'Occi
dente ( 69 ) . Ma si trovarono méno intollerabl-

all'Era Cristiana . JEgli con occbio curioso ha cér
cate le connessioni deiia nazion Chínese con le Oc~ 
cidentali : ma quesee son tenui , casuaii , ed oscü-
re ; né avre.bbero i Roma ni ma i sospettato , che i 
SeH, o Chines i possedessero un impero non iníerio-
re al loro. 

( 6 9 ) Si possono investigare íe strade dalla Chi
lla alia persia , ed all ' indostan nelíe relazioni di 
Hackluyt, e Thevenot j degii arabasciatori di Sha-
rokh, d'Antonio lenkinson, del P. Greuber ec. Ved, 
anché i viaggi d'Hanway Voi. I . p. 345. 557, Ul t i 
mamente si é tentata una comunicazione per mezzo 
del Tibet da'Sovrani Inglesi di Bengala-
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i pericolidel deserto, che la fatica, íafamep 
e la perdita di tempo; raramerite fu rinnoya* 
to qael tentativo, e 1*único Europeo, phe sia 
passato per quella strada non frequentata, . api 
plaudisce alia sua dilígenza per essere arrivato 
in^nove mesi dopo la sua partenza da PeklnQ 
airimboccatura dell'Indo, Era pero apert'o TO-
ceano alia libera comunicazione del Genere U -
snano. Le Provincie della China dal Gran Fiu-
rne fino al Jropko di Cancro furpno soggioga-
te e civllizzate dagV ímperacori settentrionali; 
farono riempite verso i l principio |e l l '¿ra Cri
stiana di cicta e diuomini, d i^els i , e de'loro 
preziosi abitatori; e se i Chinesi con la eogní-
zione della bussola avessero avuto ii, genio de" 
Grecl , o de' Fenici, avrebbero potuto estendere 
le IproscQperteaü'Eraisfero meridionaíe. lonon 
sano in gpdo d'esaminare, e non son dispostq 
a credere i distanti lor viaggi al Golfo Pérsico, 
o al Capo di Buona Speranza: ir.a i loroAnti-
cM poterono bene uguagliarei ta vori , ed fi suc-
cesso della presente Generazione, ed estender 
la sfera della loro nXvigazione dalle I§ole del 
Piappone fino alio stretto di Malacca, le colonne, 
s e d é permesso d'usar questonomcd* un Ercole' 
oriéntale ( 7 0 ) : Senza perder di vista Iaterra3 

essi 
1 IÍIJJ 

( 7 0 ) Della Naviga-xione Ghinese fino a Malac
ca ed Achin, e forse fino a Geylan Ved. Renaudot 
f sopra | due viaggiatori mmmcítani p, 13-17, 
* U - 157.>>, Dampier (Vo!. I I , p. 136,^ 1'Istoria fi
losófica delle due India rTom. / . p. 9 8 . ) , e i ' isto-
t h genérale de'viaggi fTom* V I . p, I O I . J , 



mlí'Impero Aomano, fap, %X. 15^ 
mp\ potevasio nayígare lungo le coste fino 
pUimo pfornísntorio d' Achín, a pul yannq o^ni 
anno died o dodici navi cariche di prodqzicsíii, 
¿i nianufa^ure, ed anche d| artefici Chmesi| 
r Isoia di Sumatra, p la Penisqla opposta yen-
gono molí emente descritte ( 7 1 ) come I paesi 
deiroro, e 'dell! argento 5 e le Gtta commer-
ciant| nomínate nella Geografía di Tolomeo pos* 
sonó indicare, che questa ricchezza non prove-
nisse solo dalle miniere. La ^istanza In linea 
retta fra Sumatra e Ceylan e di circa trecentq 
feghe-; I navigatori Chinesi edlndiani erangui-
dati dal yolo degli uccelli, e da'yend perlodL 

e si poteva traversare con sicurezza 1* océa
no in nayí quadrate, che inluogo á\ essercon-
nesse col ferro ^ eran cucite insieme col forte 
filo deU'albero del caccaOo Ceylan, Serendib^ 
p Taprobana era divisa fra due Principi nemici, 
uno de* quali possedea le montagne, gli elefan-
t i , ed i l luminoso carbonchio; e l'altro gode^ 
ya le ricchezze piü solide dell' industria dome^ 

,' • ^' ' '•' 1 •' ' 1 - ' sti- , 

(71) La cognizione o piuttosto Tignoranza di 
Strabone, di Plinio , di Tolomeo, d' Arriano , di Mar
ciano ec. rispetto alie regioni orientali del capo Go-
itnorin e doctamente illustrata da M . d'Anviííe ( A n -
tiquité Geographique de Tlnde, specialmente a p. 
16 / -198) , Si é migliorata la nqstra Geografía dell* 
índie per mezzo del coramerció, e deiia conquista : 
é si é schiarita dair eccéiienti Carta e'Memorie del 
Maggvor Remiel . S'egli estende la sfcra delle sue 
ricerché con la medesima critica sagacita e cognizio
ne succederá, e forse suk preferibile al primo fra' 
moderni Geografi. 
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sticá, del commerdoesterno, cdall* ampio por; 
Eo Trlnquemaie, che riceveva e rímandava le 
fíotse del 1'Orlente, e dell" Occidente , In que. 
sta cómoda ísoía, d i era situata ad un'uguai 
distanza (come credevasi ) da respettivi loro Pae-
s i , i Mercanti di seta della China¿ che ne1 lo
ro viaggi avevan caricato dell'aloe, de'garofa-
n i , delíe noci moscate, e del sándalo , man. 
teneyano un libero e vantaggioso commerdo 
con gli abitanti del Golfo Pérsico . I suddi-
t i del gran Re esaítavano senz aicun rivale il 
SUQ potere, e la sua magnificenza; e quel Ro~ 
piano, che confuse la lor vanitá, paragonando 
i l miserabií suo conio Con una medaglia d'oro 
dell' Imperatore Anastasio, era passato aCeylan 
in una nave d'Etiopia, come semplke passeg-
giero ( 7 2 ) . 

dudo" r. Qufníío ía seta divenne d'un uso indispen-
ne de' sabi|e5 1' imperator Giustiniano vide con ram-
bachi marico, che i Persiani avevanoccupato perter-
da seta ra e per raare i l monopolio di quest'importan. 
Greda te Prodotto' che la ricchezza dei proprj suddi-

' t i esaurivasi di continuo da una Nazione di ne-
mi-

i 7 ^ ) La Taprobana di Plinio f V l . Z4.j di So-
uno Ce. 53.^ , di áSalmasio C Flinian. Éxerch, pau 
781. 782.^, e della maggior parte degli Antkhi , i 
quali spesso confoíidono íe ísoie di Geyían e di Su
matra vl£íne piü chiaramente descrítta da Cosima 
índicopleuste: Pure anche i ! Topógrafo Cristiano ne 
^ esag2fato le dimensioni. Le notizie, che da suí 
commercxo Indiano eChínese, son rare e curióse ( h 
U ' L* X¿* P* 337- Edlt. Montfaucon,) 
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m i c i , e d* idolatri. Un Governo attívo avrebbe 
ristabllito ií comroercio di Egkto, e la navi-
gazione del mar rosso, ch* era decaduta con. U 
prosperitá delí' Impero j ed avvrebber potuto lé, 
na vi Romane, ad oggetto di provvedersi di se-
ta, approdare a'porti di Ceylan, diMalacca, o 
anche della China. Giustiniano pero s'apprese 
ad un espediente piu basso, e sollecitó i'ajuto 
degli Etiopi d" Abissiaia, Cristiani suoi alleati, 
che avevano di fre?co acquistato Tarte dellana-
vlgazione, lo spirito di commercio, ed 11 Porto 
d'ÁduU (73)3 tuttavia decorato dei trofei d% 
un conquistator Greco. Lungo léeoste del!'Af-
frica essi penetravano fino all'Eguatore in cer
ca dell'oro, degli sm eral d i , e degli aromati; 
ma questi saviamente evítarono una disuguai com-
petenza s in. cu i dovevano sempre esser prevé» 
nuti per la vicinanza de' Persiani a'mercad deil* 
Indie; e i'Imperatore soffri queirincomodo, fin-
tatitoché non furono soddisfatti i suoi desiderj 
da un avvenimento non aspettato, S.' era predi-
cato i l Vangelo agí' Indíani j giáun Vescovo go-
vernava i Cristiani di S. Tommaso sulla costa 
del pepe di Malabar ^ erasi piantata una Chiesa 
in Ceylan; ed i Míssionarj seguitavano le trac-
ce dei Commercio fino all' estremita dell'Asia 

I ( 7 4 ) ^ 

^ {73 ) Ved. Procop. CFersic. L . I L e, 2.0. J QQ~ 
simo somministra delle interessanti notizie del por, 
to , e de!!'iscrizione d'Aduü CTopograph, Christ. /. 
11. p. 13ÍJ. 140. 143.), e del commercio degli Assu-
JUiti lungo le coste Affricane della Barbería o Zingi 
($* I3S, 139.^ ísno a Taprobsna C Ub% X I . p, 339.̂ » 
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( 7 4 ^ . Due Moiiáchi Persiani avevan dimoratá 
¿et íurigotémpo nella China 3 prob'abiltóenteriel-
Ta Real ;Cktá .di Nankitios> residenza d 'ünMo-
tía^ca áddetto alie superstisloni ( h) strániere > 
é che in quel terripo ñcevé un'arabasciitá dalí" 
Isoía ¿i Ceyb.n o Fra le pie lord óccupazioni dsser-
fafono coii occhiq. curioso, T abito comiirie de' 
Chinesij le manufattnre di seta, é íe migliaja 
d! badii3 Feducazione de'quali (o ali" aria apee-
ta sugli alberi o nelle case) una voíta sí con-
siderává come opera propria delle Regine (75)0 
Tostó essi conobbero ¿ che non era pdssibile t q -

?por-

( 7,4 } Vpd. íe missioni Cristiane all ' índie ! pt es 
so Coáimo f L ; I Í I . pe 178. 179, L . X I . p ^ M j J., 
é si consulti Asserrízno BióliotheCo Oriente To'zn, IV, 
p. 413-548. • : - - í^- 1 Í,* 

( 75 ) L ' invemionej la manufattura s e V uso ge-
iierale della seta nella China si pu^ vedéfe presso ii 
Duhaide t Vescriptioñ, genérale de la Chine TómaIÍ. 
^ 1 6 5 » 205-223.)» Líí* Provincia Ái Chekian é la 
piíi ñ m m z m si per la «iuantitá ^ che per la «jualita 
di essa •£ 

. . ( h ) iSon £ decente in uno Strittore Sristiano-, ií 
chf-amare zááttto alie supcr.stizioni straniere uri Mo
narca ^ i l quale ahimettett ñjsl •stto..Siaio ¿te*Missióná-
r f Cristi a n i , quasi che\ ahch? i l Cristiatíesinió dovesse 
coniarsi f r a le .supéirsiiiioni, Quale idea si forrta é-
gh i l Sig. G-tbbon quando usa le paróle («V supersmio-
Jie e di religíone ? Se crede y che siari sirionimi qüesíi 
dm vocdhoü, iroppo si scosta dal comüne Uso di pfít-
late j se poi crfide^ che la superstiijone si a contraria 
alia vera Meligione, pdnen'do i l Cristianesimd fra U 
superstiqioni viege 4 mgarli quel caratteré d i peritá 
éM non dcputS^: mai néprr 'ti s-hi lo prófessn* 
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¿•portare un insetto di si corta vita, ma che nei 
seme poteva conservarsene uná numerosa gene-
razioné e prdpagarsi i i l loriíani Paési. La reii-
giorie o rinteresse poté piü sopra i Monachi 
Persiáni3 che l5araore della loro Patria: dopo 
ixá íungo viaggid árrívarono a Costantinopolij 
(coriíunicárorio il loro progetto air imperatore, 
é füfdríd gencfosamente incofaggiti da' doni s e 
dalle pfomessé di Giusíiniano . Gi'Isíoricí di que-
sto Prirícipe han créduto s che una campagnaal 
pié del monte CaÜcaso meritasse iuiá pi&mlnu-
íá relaziones che íl layoro di questi missionarj 
di cdtnrriercid^ í qualí, tofriarond álla China, 
Ingáííñardrid quel Popólo geloso nascondendo i l 
seme de' hachi da seta ,irí üná canna vuota ¡ é 
vennero di riuovo trionfanti con le spoglie deir 
driente. Sotto íá lor direzioiie alia stagione op-
poftuna si fecero dal serpe colTartificial calore 
deí sügo nascere i bachi; furon questi riütriti 
Con foglie di gelsó; essi vissero e fecero i l lo-
fo laboro in un clima strariiero, si conservó un 
sufficienté ridmero di farfalle per propágame íá 
¿pede; e si piaiitafon degli álbéri attí á som-
miñistrare i l cibo ,aHe futuré generaEioni, L'es-
perlenzá; 9 la riflessioñe corressero gli errori d* 
uña nuova intrapresa, é gli Ámbasciaíori Sog-
dpiti nel Regrío seguente confessarono, che i 
Romani nell'educaziori degr ¡hsettis e ne'lavo* 
íi di seta ( 7 6 ) norierano Iriferiori a' nativi Chí-

ne-

. ( 76) Procopio / L . V I I I . GcthicJV. c. i j . J , 
ieofane Bksntiíio f ap0' Phou Cod, LXXXIV* pag. 



- l i o fstortut deUa dscadsma 
m ú ; ne! che si la China che Costantínopollsi 
vincono dali'industria dell' Europa moderna. lo 
non negó i vantaggi del lusso elegante; ma r i -
fletto con qualche pena, che se i trasportatori 
delia seta avessero introdotto V arce della stam-
pa gia in uso presso i Chirresi, si sarebbero neU'' 
edizioni del seseo secólo perpetúate le Comme
die di Menandro , e tutte ie Deche di Livio. 
Una piu estesa vedutadel Globo avrebbe alme
no aumentato i progressi della scienzaspecLilati-
ya; ma la Geografía Cristiana forzatamente si 
traeva da' testi della Scrittura, e lo studio della 
natura era i l piu sicuro síntoma d' una spirito 
mlscredente. L i fede ortodossa ( i ) limitava i l 

Mon-

38.) , Zonara (Tom. I L l . X I V . p. 69.; . I I Pagi I 
(Tom* I I . p. 6oz,J pone aü'anno 552.. questo rae-
morabil trasporto, Menandro f in Excerpt. heg. pag, 
107. J nferisce F aramirazione de'Sogdóití ; e Teót; 
filatto Simocatta í L . V I L c. 9. j oscuramente pre
senta i due regni rivali nella China , Paese deila 
seta. ' d | 

Stccoms la Fede ortodossa si ^ichiara ne' 
Smholi, o nelle Formule di Fede , che si sogliono sta-
bilh 7¡ĉ  ConcilJ, ognun crederehbe , che nsserena o i l 
Sig. Gtbban, che nel sesto secólo Ja Fedé ortodossa 
rappresentava la térra come una superficie bislunga 
^c. citasse nellq prossima 7iota jn comprova di questo, 
qualche sinodal.decisione $ ma restera ten sorpresa^ 
quandonon troverd fondata quelP asseriione, che sulV 
ahorita d' un sempüce viaggiatófe y che avendo per ra-
gione di mercatura percorso PEtiopia y P Lidie ^ ad al-
tre regioni qricntdli intraprese a fainc la dcscriiio7ie¡ 
€ sebbene in seguito abbmcciasst P Jstiíuto monástico 3 

si 
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Mondo abítabiie ad una zona temperata, e rap-
presentava la Terra come una superficie blslun-

I ga 

e si mostraste istmitonelle sden^c aW use ¿i qtieltcm-
po , anii presumesse di sostener la sua opimone intor-
no alia figura plana della Terra nan solo' con argo-
mentí estranei alia Religione, ma anche cmt passi di 
Scrittura: puré non ehbe mai n} come topógrafo , n} 
come viaggiatore , 7ie come moñaco la facolta di deci
de re iniorno alia Fede Cattolica , n¿ la Chiesa risgtiar~ 
do mat quel suo sistema come un articolo di Fede or-
todossa . H ic i 11 re ( dice benissimo i l Montfaucon 
nella Prefaxione ali ' Opera dell' Indicopleuste citata 
il.il N . A. cap. 2.) dúo potissimum sunt consideran-
da.- I . Loca hujusrq.odi ( Scripturae Sacra;, qus sphís-
r.icani Gceii Terraeque formam repudiarevidetur) non 
i ta perspicua enunciari, ut non aliam explicationem 
patiantur : l í . Scripturam Sacrain , cujus unns ii le seo-
pus est, ut horaines ad pietacem, & fíuxarum mun-
di rerum contemptum infonnet, ex vulgari Gentium 
©pinione rem iiiam commemorasse ,. At enim; utait 
Basiiius fHom. 9. ¿72 Heyuem.J nihil nostra incerest, 
spaera ne sit Terra, an cylindrus, aut disco similis, 
& undique in orbicularem figuram ex sequo cletorna-
ta, an vanno similis, & in medio concava: nec quia 
nihil Moyses. de circuitu Terra , de eclipsibus , ali-
isque hujusmodi disseruit x ideo Spiricus S. oracula 
Sapientis hujus nmndi inferiora censenda sunt; im-
mo potius gracias referenda e i , qui non sivit , men-
tem, nostram van» & futilis Philosophis dogmatibus 
irretiri, sed ea dumtaxat conscribi voiuit , qus ia-
stituendis animabus , $c in tranquillo stato consticuen-
dis apprime fore utilia pregnoverat. Chi potra mai per-
suadersi, che i l Sig. Gibbon tanto versato nelle mate-
vie Teologiche , e che si dimostra tanta curioso delle 
dispute finche piu minute e pih astruse intorno alia 
Jitligion Cristiana, non abbia distinto i dommi filo-
soíici d? uno Scrittore privato áii áomm\ovtC)á.oss\ del" 
If Chiesa ? E se gli hp distinti, come potra yne crede-

CIL L fe 



%iá Jstorta de Ha decaderizá 
ga di quattrocento glorni di cammíno in ¡un-
ghezza, e di dugento in larghezza 5 circondata 

. " ' dair 

fe3 che parlasse con hiióna fcdei, qimndo rifeú come 
'un fatto ceño y che la Fede orcodossa Jimitava i l mon
do abitábile ad una Zona ec. ? 

£'fiero j the P Tridícópleuste ha dato alia sua ope-* 
fa i l titolo ¿/z. Topografiá Cristiana : ma un nomo i -
struito come i l Sig. Gibbon , che .non avesse avuto la 
smanla di far comparir'' errónea la Fede brtodós-sa , do-
vea sapere } che P opinione d7 ün privató Scriitore non 
} r opintoti Hétía .Chiésa 4 7ie püo mai pássafé per uñ 
domma di Fede Caitolica, , . , , . , . 

DelP istesso conio son le altre proposí^ioni del JV.' 
A . che „ la Geografía Cristiana forgatamente si trae-
j , va .da* Testi della Scrittura , e che Js lo stüdió 

della natura era i l pih sicüró sinioma d'uno spiri-
,5 to miscredcfite ,¿ Poieia .Cosifnó in un tethpo d1 igno* 
yan^a credert, che fósse Cristiana la stia Geografía i 
ma non dov 'eva i l Sig. Gibbon generalizare qnel ¿jste* 
ma ton attribuirlo a tutti i Crisiiani ^ quasi che le Bpi~ 
nioni di c¡ueir Autore fo-sseró quelle di tutta la Chiesa i 
Non e qitestó un valer trovare nel Crisiianesimb degli 
errori, che appariengorio solo alV istoHa delta Filoso' 
fia miaña ? Qüantó poi alio studio della natura , qTMdn-' 
do viai la Chiesa V ha condannato •> o V ha risguar da
to come un segno i l piü sicuro della miscreden^n ? Per 
non allontanarci dallo Scrittore niedesinio , d't cui si 
t r ai ta , non potrñ negare i l Sig. Gibbon, che V Indico-
pléuste ó bene ó male non Í' ápplicaist alio studio del
le cose naturali; eppure non vorra cgli sosteiiere , .che 
passasse per misc'redente / Qílante notiiie Filosofíche 
ttoviamo sparsc nelle opere di Lattaniio , di S. Agu
stino ^ di S. Basilio, e de¿li dltri amichi Padri i sen-
•7ji che mai si dubitasse della purita della lord Fede} 
Lo studio della natura porta alto stüoprimentd dclld 
verita, e la cogniyone della ve rita fílosofíca , che Jt 
puo ottencr con le for^e puramente umarie non, ei^lüi^ % 

coincide égñtssmo can la cogniiiú'rie deíla vefitd 
• l Cri-



belí'irnpBr» Udmam. Cap» XL* \ i6$ 
h\t Océano j , e coperts da! solido cristallo dei 
Armamento i 77)* . 

I V . 

.. ( 7 7 J Cosimo soprannominato Indicopíeusté , a 
sia ií Návigatore Indiano $ fece i l suo viaggio verso 
1'annó 5 Í2 . e, ira gli anni 535. e 547. compose in 
Alessandria la , Tópógfáfil Gfistíana ( Montfauton 
'FrJfi "¿é nellá qüale Soiifuta F empia opinione, 
che . lá "terrá sia. un. globo: e Fozio avewá ietto quest1 
Opera fCódi XJÍXVK p. 10*) che dimostra i pre-
giüdixj.d'un Monaco uniti alia cognkióne d'un Mer
cante í'la parte pih valütabiledi essa fu pubblicáta i / i 
Fráncese ed in Greco da Melchiseáec Thevenot f Be* 
latiohs cmieuses P, iVj í e dipoi tuttá insieme inuns 
splendida Edixione dal P* Montfaucon f Nova tótte* 
Mió Tdtrufh fdns» 17Ó7. 2. Vol. i?t fo l , Tom* I I . pp* 
113-346. } . Ma 1' Editora , ch'era Teólogo , arrossi-
íebbe di hón ávere scpperto in Cosimo l'eresiá Ne~ 
stóriána j che .si e sveíata da! La Croze (Chnstianu-
tne des Jndes Tom» /» 40* %6iJ 

Cristiana ^ n tui si giunge conmeiii edajuti supertori' 
a quelli, che S&mministra la sola natura, Jl desiderio 
di ccnosctr la verita e scmpre ¡odevole , quarAunqueva* 
f j si ano % m c ^ i , 'che conducotio a tal conoscimento j e 
quello che mediante V usó del raciocinio arriva a1 seno-
prire una vertid geométrica ̂  puo ¿ene coll1 uso dé lia 
critied , e delle prove fnorali proiienienti dalle ¿estimo* 
filante degli uomini giungere a. conoscere una vertid z-
¿torica, La veritíl del la Religión Cristiana ñon si tro
va con quel genere ¿T investiga\ione, $by ¿ proptio del* 
la verita fisica : ma la med'esima religione non stim* 
incapace del primo ge?ierc ¿f investiga îone quello, ch* 
e assuefaító al secando; any tanto piii lo crede atto 
&d illunünarsi, qiiantuñque con una spec{e di luce di» 
versa dalla semplice natiírale ^ quantopiu la sua men* 
te si } ahituata a rischiararsi, ed aW esercî io dique' 
j$i atiif che per ma ¡¿rada & per wi ' ahf4 eonduceno 

L a ; ¿ I 



rendi 
te. 

ié4 I-stma i t l l a decadema 
5taco IV. i sudditi diGiustiniano erano mú conJ 

delle tenti del le circostanze de'tempi, e del Gover-
no * L Europa era mondata da" Barban , e 1'A-
sia da'Monachi ( k ) ; la povertadell' Occidente ' 

SCO-

al ritrovamento del vero, come ¿ppunto, un uómp.y che 
fosse assuefatto ad esercitar la s i ta facoha viiiva col 
lume ddh fiaccole 7 della luna , o dé'fosfori , piu fa-
t'ilmcnte farelbe V tifo , che conviene de'proprj. organ\ 
destinati alia vista la prima volta chegli si presentas~ 
se la luce sqlafe ^ di quel che potrehbe adattarvhi quel-
Jo y che sen^ aver mai visto ajeuna specie di luce , a-
friss.e y ü d ^ n tyatto gli qccbj in un luogo iUuminatQ. 
dal Sple* 

Del resto i l Jlíontfaucon 7iel puhblicare P Indico? 
fletaste non semhra y che avesse per oggetto di f a t d$ 
Teología y e percio non avrchbe alcun motivo d' arrossjre 
che altri vi ahhia scoperto l1 eresia Ñestoriana . / / sup--
forre né'Ccttolici di continuo certe pipcoje passiqni sqftr-
ĵ a provarle , non mostra forse tiny ánimosita contraria, 
alV ingenuith y e gravita delV Istoxico ? Per cuoprire 
quanto i possibiíe questo difetto si dhebbe , che i1 im-
magina\ione del N , 4 . presta in certo modo alie per
sone y cF er non vede di" huon' occhio delle qualita y che 
possano dargli campo d̂  csercitar.ne la vivac it¿ a lo~ 
ro spese. 

(k ) ¿4 giudicare secando P- espreséoni del Sig* 
Gibbon ognuno sarebhe portato a credere y che ¿ Mona
cí dovessero 'considerarsi nel m.edesimo punto di vista 
rispetto alP Asia , che i Barbar i rispen o aW Europa , 
Jila per poco che voglia richiamarsi questo discorso alP 
esame della Ragione 3 per poco che voglian. confrontar-
si le a\ioni y la vita y i costumi , ed i l sistema degli 
ú'ni Ion quelli degli altri y chiunque dovra confcsxarc , 
che questi bei detti quanto piaectono per P apparente vt-
veiia e colorito del quadro j che presentano alia ffin
ta s í a , altrettanto ojfendono la verith e la proporcione 

ino di esso agli occhi delP intelligcnte $ fredd* 



3eltfMp&ré J i m k m . Cap, x L is<$ 

Icoragglava i ! commercio c le mannfátture d' 
driente; $í consumava i l prodotto deíla fatka 
dagí'ípiitíí* ministri deíla Chiésa, dello Scaio, 
e delTarmataj é si ravvisava una rápida direi-
nuzione in qwe'fissi e circolanti capitali, che 
costituisGorío la ricchezza delle Ñazioni.. Si era 
sol levara ia pubblica miseria dall' ecoíjiomia d* 
Anastasio, e questo prudente I in per atore accu-
inuío un tesoro, imnlenso, ne! tempo chesgrav© 
ü sqo Popólo dalle piá odióse ed opp'ressive tas-
se, Esso appíaudi con ^universal gratitfidine all' 
abolízione. delForo. dvafpzwne 3 tributo personáis 
¡joffeó suir industria del povero ( y S ) 3 ma piA 

Ftlosofo. Troppo frtquenti sonn le otcasloni di fare vs-
servr^ioni di quista sarta nello _ sfile del N . A . e se 
volessimo axívertirñc ógni vaha i l Lettore t s'aremmoírop* 
po spesso condoki a far delle no/osé rtpbtñtfoHi'; Vi lú-
singhídmo pero, che postó cíaschedicno ih tina giiiíia 
dtffiden\a di qussta maniera di scriperé s anche s'eñyt 
essere avvertito , distinniera quel, che sitrova in quesf 
opera di fantástico E di brioso ) da quel che v'e istO' 
fieamente próvaio, o ragioncvolmenteplvusibile ^ ed ac
tor dando al ¡Sig* Gihbon la lode che medita come leg~ 
giadró e faceto Scritiore , non gli presteia sempvt la 
fede z c¿ ' l domt'a soto al verídico Istaricó\ 

Ev»gvio C L . ! / L . c^sg, qoij I minuto e 
grato, ma s'irrita centro Zosimo ,¡ perché calunniat 
i l gran Costantino. L ' umanica d'Anastasio flx d i l i 
gente, ed artificiosa nal raccogliere tutee lecircpstan. 
ze e íe memorie di queüa tassa: i Padri per pagark 
venivano talvolta costretti a prostituiré le loro figlie 
(Zosim. Histor, L . I L f» 38. p. 165.' 166. Lipsise 
S7S4.). Timoteo di Ga?.a prese per soggetto d' una 
ttkgzái» un avvenlan^atQ di questa specie ( Suida^o^ 

Xrf % kll-i 



X66 IsprU i d l á clecadenzü • 
mtoUerabiles per quanto sembra, in appare%s. 
che nella sostan?a, giacch|. ia ^orida Cicta d" 
Ede.ssa non pagava checeáto quaranta libbre d' 
oro ? che s' esigeva in quattro anni da died mí-
la aftefid ( 7 9 ) . Tal8 era pero la parsimonia, , 
che sosteheva questa libérale disposizione , che 
In un regno d| veníisette anni Anastasiorispar-
m\Q, dall'annua sua rendita, T enorme somma di 
tredicl millionl di lire sterline ( m i l l i o n i 
d i xecchtrtl) osia di trecento venti mila libbre 
81 oro ( 8 0 ) . I I nípote 4i Giustino trascurp i l 
suQ esempio, e mal si serví del tesoro, di es so« 
In breve tempo s" esaurirotio lepcchezze di Giu-
stinlano dalle limosine e dalle fabbriche , dalle 
ambiziose guerre e dagl'ignominiosi Trattati» 

A^ari- í-e ^e rendiré non eran sufHcientl a supplire 
sia e alie, spese. Adoperossi ogni arte per estorcer dal 
^rofii- Popólo, i" oro e T argento ? ch'egli con prodiga 
sionedimano spargeva dalla' Persia fino, alia Francia 
jiianot ^ I ) " ^ suo Regno fu celebre per le vicende, 

o piut-

I I L P, 475.) che contribuí a fare aboliré il tributo 
( Cedreno p. 35. ) j Felice esempio (se e vero), deü' 
utiíká del Teatro,, ' 

( 79) Ved. Giosue Stilite nella Biblioteca Orieat. 
dell'Assemanno fTom. I . p. i 6 g . / . D i questa tassa 
di Capitazione fa leggiermente meiuione la Crónica 
d.' Edessa. 

( 8 0 ) Procopio stabilisce questa somma (Anecd* 
t , 19.) sulla relazione de' Tesorieri medesimi. Tibe-
río aveva vices tcv milites: nía i l suo.Impero era mol-
to diverso da queílo d'Anastasio. 

( t í ) Evagrio CL, I V , r. 30.) nellaseguentege
ne: azione era moderato e bene Ístmico e Zonara 



DsW Impero Romana , Cap, XL. i 6 j 
p p|attosto peril contrasto della rapacita e delV 
avamia, della povertá e dello splendore; fu 
crecíuto mentre viveva , che avesse de' tesori na-
scosti ( 82 ) , e ordino al suo successore di 
pagare i suoi debiti (83 ) , üncarattere di^ue, 
sta sorta si é giustamente condannato dalla vo. 
ce de! Popólo, e della postema : ma i l Pub-
blico malcontento e fácilmente crédulo j la ma-
lizia privata é audace; e chl ama la veritá os-
ser verá con occhio sempre sospettoso gli istruc-
tiyi aneddoti di Procopio. L' Istorico $egreto non 
j-appresenta che i vizj di Giustiniano, e quesci 
sonó anche resi piü neri dal malévolo suopen-
odio; si attribuiscono a motivi pessimi le azioni 
dubbíose^ T errore confondecol delitto, r ac
cidente col dlsegno premeditato, e le Leggicors 
gil abusi; la parziale inglustizla d" un momen
to si fa destrámente passare per massima gene-
rale d' un regno di írentadae anni 5 si rende re-

spon-

( L . X I V . c. 6 i . > nef X^lK secólo aveva le tío accen-
tamente e pensato senxa prevenzione : puré i ioro 
colorí son quasi cosí neri come quegh degii Anedr 

d0U(8x) , Procopio (Anccdot. c. 30.) rifer|sce _ ie o-
ziose congetture di quel tempo . La morte di Giu
stiniano 5 dice i ' Istorico segreto, manifestcra la sua 
ricchezza, Q poverta. - - ¿ ' r 

( 83) Ved. Gorippo Ve Laudib, Juitim Aug, L Í 
J I . 260. ec, 304. ec. . ' 

Flurima sunt viva, nirnhm neglctta psirentt . 
JJnde tot exhaustus contraxit debita Fiscüs. 

SI portarono da robusta braccia nell' íppodromo del
le centinaja di Übbre d'oro j Veéita ¿enitom peuol-
Vtt} cauta recepit * ^ 
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spomabiíe i l solo ímperatore delle manían??é 
de'suoi raínistri, de'disordini de'tempi, edella 
corruaion de'suoi sudditi, e fino le calamítádeL 
la natura, le pestilenze, iterremoti, e le inon-
dazíoni, sano impútate al principe de'demonj, 
che ateva fraudolentemente assünto la forma di 
Giustlnlano ( 84 ) . 

;erni- Premesso quest'avvertimento, rlferiro lú 
ciosi breve gii Aneddoti di avarizia e di rapiña, n -
mj.1" <Ji:icendoIi a' seguenti capí: LGiustiniano era co-

si prodigo, che ñon poteva essere libérale. GM 
Ufíziali civilr emilitar!, quando s' ammettev?-
no al servizio del Palazzo, avevano un basso 
grado ed n ú moderato stipendio • s' avanzavano 
per vía d'anzianita fino ad nn grado d'abbon-
danza e di rfposoj le annue loro pénsioni, la 
ph\ onorevole ciarse delíe quali fu a bolita da 
Giustiniano, ascendevano aquattrocento mila l i 
ra'; e questa domestica economía da venal i o 
indigenti Cortigiani si deploró come i l maggiore 
oltraggio che potesse farsi allamaestá dell 'Im
pero. I posti, ed i salar) de Medid, e le not-
turne illuminazíoni erañ'óggetti di pi¿ genérale 
Importanza; e íe Citta potevano giListamente la-
gnarsi, ch'ei si asurpava i'entrare Municipalí 
destínate' a quesee utili istituzioni. Erano ingiu-
rlati fino i soldatl; e tal' era ía decaden^a del-
lo spirito militare, ch'essi erano ingiuriati im
punemente. Li Imperatore negé ad cgni quin-

quen-

. i 1 ^ GüAnédaoti ré< i í -14. 18. 20-30.;som-
inmistrano moki fatti', e piü quersíe,. 
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\ii0ñníú' Ü consueto donativo di cinqüe inonet€Í 
d'oro, ridtisse i suoi veterani a mendkare 'ú 
pane4, e sofíri, che le milizie da luí non paga-
gate andassero ad arruolarsi akrove neile guerred" 
Italia e di Persia. JI. L'amanitá de'suoi Pre- Rem¡s-
decessori aveva sempre In qualche fausta circostan- sióni * 
zn deí loro regno condonato i pubblici Tributi 
arretrati; e si erano fatti destrámente un mérito 
di riiasciar que' diritti} ch* era impossibile d'esi-
gere. „ Giustiniano ntdlo spazío di trcntadue 
Sl anni non usó mai simile indulgenza, e mol-

ti de suoi sudditi rinunziarono i l pOssesso d i 
i? quelle terre, i l valor dellequall non era suf-

ficiente a soddlsfar le domande del!'Erario, 
j j AUe Gitta, che avevan sofFerto per le scor-

rerle de1 nemici, Anastasio promise una ge-
Js nerai* esenzione di sette anni : >Le Provincia 
3) di Giustiniano furon. devástate da'Persiani, e 
i, dagll Arabi, dagii Unni, e dagli Schiavoni; 
S5 ma la sua vana e ridicolá remissione d'uni 

solo anno si ristrinse a que' luoghi, ch' erano 
„ attualínente in mano de' nemici „ , Questo k 
i l Hnguaggio deiristorico segreto, che nega es* 
prcssamente^ che fosse accordata mdulgenzaa/c^ 
na alia Palestina dopo la rivoíta de' Samar i ta
ñí •* acensa falsa ed odiosa confútala da memorie 
autentiche, le quali attestano averottenüto quel-
k desolata Provincia per intercessione di S. Sa-
Ba un sollieyo di trediei centinaja d i libbre d* 
oro (o sia di cinquantadue mila lire, cerno quau 
m mila zecchwi) (85)¿ I I I . Procopio non Ms 

vo-
( 8 5 ) Un ceetinajo fié fu timaéépf a Scítopoíí 



i j o htór íá della decddtnza 
«/oioto spíegare que! sistema di contrlbuzioní1 
phe cadde come una tempescosa grandine su![e 
ierre, come una divorante peste sugli abitanti 
di qjjelle: mai noi saremmo complici deíla sua 
inalizia, se imputassimo al so!o Giustiniano I-
antica sebben rígida massima, che tutto un di-
stretto dovesse condannarsi a suppljre alie par-
ticoíari mancanze delle persone, o de'Beni de. 

Gr.T- gl' indlvidiil „ L ' jlnnonct , o la somministrazio-
VCZZQ t> ne del grano per T uso delParmata, e della Ca

pitales era una gravosa ed arbitraria esaaione, 
ch'eccedeya forse del decuplo la capacita del 

* Possessore, e se ne aggravava la miseria dalla 
partlcolare, ingtustizia de8 pesi e delíe misure e 
dalle spese e fatiche d' un lontano trasporto. In 
tempo di carestía si fece una rlchiesta straordi-
naria alie cqntigue Provincie 4* Tracia, di Bi-
tíniaj, e di Frigia: ma i proprietarj dopq, unía-
borioso vlaggio, ed una pericqlosa navigazione 
fu ron o si malamente ricompensati, che avreb-
bero piuttosto volutc rilasciare i l grano insieme 
col prezzio alie porte de'loro grana). Taü pre-
cauzioni potrebbero forse indicare una teñera sol-
lecitudine per i l bene della Capitale; eppure 
Costantinopoli non era esente dal rapace despo
tismo di Giustiniano o Fino ai suo Regno glí 

l stret-

Capitale della seconda Palestina , e dodici al rima-
áente della Provincia. L'Alemanno fp, 59.^ produ
ce onestamente questo fattó rilevato da una vita ma-
Roscritta di S, Saba composta da Girillo di lui di-
scepolo, ch' era nella Librería Vaticana , e poi 

' ' licata dal Goteierio * 



|tretti dei Bosforo e dell'EHesponto furonqaper-
ti aíU lib>ercá del commerdo} e non era prol-
bito altro che Testrazione delle arml per «so 
46 ' Baifban. A ciascheciuna di queste porte del-
la Citdfu posto unPretore, ministro, delP ava
ricia impídale; s'imposero de' grav' daz} sulle 
navi, e salle lor mercanzie; e i'oppressione 
ando a cadere sul mísero consumatore: i l po-
verQ era affllcto dall' artiíiciai carestía , e dall" 
esorbitante prexzo del mercato ; ed un Popóla 
sólito, a godere della generosita delsuo Principe,, 
fi^ talvoíta ridotro a dolersi della mancanza del 
pane e deiracqua ( 8 6 ) . I I tributo aereq senza 
un nome, una legge o un óggettq determinato,, 
er̂  un annuodonatiyo di centoventi mil a libbre y 
che 1° Imperatore riceveva dal. sao Prefetto del 
Pretorio^ e si rllasclavanoanadiscrezlone di quel 
potente Magistrato i mezzi del pagamento di esso. 
IV. Puré anche tal grayezza era menointoilerabile Monov 
del privilegiQ de* monopolj, che ímpediva la l i - poI | / 
bera emulazíone dell'industria, e per causa (T 
un pjccolo, e vergognoso guadagno frnpdnéva un 
peso arbitrario su bisogni ed U lusso de'suddi-. 
t i . „ Appena (io trascribog!i Anedotti) fu usur-
„ pata dal Tesoro Imperiale la vendita esclusi-
¿j ya della seta, si ridusse all* estrema miseria 
i , un intero popólo di manifattorj di Tiro , 4 

( 8 6 ) Gio. Malak CTom. I I , p. z p . j parla del
ta mancanz,adel pane, eZonara f L . X I V , pag> 63.J 
de* tubi di piombo, che Giustiniano , o i suoi mi-
nistri tolsero dagli acquedotci« 



17a ístowá de/la decadenzz 
h df Berito , i quali o perirotio per la fame3 á 
s5 fuggiroraonelie nemicheRegioní dellaPersia 3ji 
Poteva una Provincia sofFrire per la decadenza 
delle suemanifatture; ma in quest'esémpio della 
seta Procopio ha parziaímente trascurato í'ine, 
stimabilee durevoíe benefizio, ehe ricavó- Tlm' 
pero^ dalia curiosita di Giustiniano. aggíunta 
ch'ei fece d'un setdmo al prezzo ordhvriodeíia 
moneta di rame, si'puS mterpretareí col tnede-
simo candore; e queíraíterazione, che potrebbg 
anché essere stata saggia, seoibra che fosse in-
riocenteá giacché egli non altero la purita,; né 

V ac r̂ebbe ií valore deíía moneta d'oro ( 8 7 ) , 
cW é la iegitdma misura de'pubbíicí e privati 
pagamenti. V, La vas€a giurisdizioné, che r¿ 
chiedevano í Finanzíeri per eseguire i loro im. 
pegrü, si poteva porre in un aspetto odioso^ 
come se avessero questi comprato dalf Impera-' 
tore íe vite, ed i beni de'loro Goncittadini • é 
si cpntrattava nelPaíazzo una venditaplu direl^ 
ta degíi onorí, e degli ufizj con la permissio-
fíé, o almeno con la connivenza di Giustiniano > 

e di 

, ( 8 7 ) Per un Aureo, ch'era la se'sta parte d'un 
óhciá d'oro, invece dí 210. foíli, o sia once di' ra-
rtie, ne diede solaménte 1^0. Una fproporziüne drf 
vatore deíía moneta sotto i l prezzo comune , dovevs' 
|osto produrre una scarsita nella moneta bassa . In; 
inghikerra dodicí soídí in moneta di fame non si 
venderebbero piü di sette sojdi ( Smith Riceuhe suU 
la vicheiza áelle nayoni Vol. I . p. 49. J Quanto al
ia moneta d'oro di Giustiniano Ved,.Evaprio L . I V 

til 
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€ di Teodora: si trascuravano i dirltti del me-
í i t o , ed anche quelli del favore 5 ed era qqasi 
ragioaevole il credere, che r audace avventurie-
re, che aveva i nt ra preso la negoziazione d' una 
Magistratura, sipesse trovare una riccacompen-
sazione per 1'infamia, la fatica, il pericolo, i 
debiti, che avea roritratco, ed i l gravoso jnte^ 
resse che ne pagava. Un sentimento della ver-f' 
gogtia e del danno, che proveniva da una coiá-
dotta COSÍ venale, finalmente sveglió la sonrio-
lenta virtü di Giustinianoj e tentó per mezza 
della sanzione de'giuramenti ( 8 8 ) , e delle pe
ne, di salvare Tintegrita delsuo Governo ; ma 
Jit capo ad un anno di spergluro fu sospeso Ü 
rigoroso su o Editto, e la corruzione licenziosa-
mente abuso del suo trionfo sull* impotenza del
le Leggi. V I . I I testamento d'Eulalio Conté de' 
domestici dichiaró i'Imperatore i'único suo ere- Testa* 
de, con ía condizione pero ch' ei pe pagasse i men^ 
debiti ed i legad, assegnasse alie tre sue figlis 
un decente mantenimento, e maritasse ciasche-
duna di essé con una dote didieci libbre d' oro. 
Ma lo splendido Patrimonio d'Eulalio si consu
mé da! fuoco, e la somma dei suoi Beni non 
eccedé la tenue quantitá di cinque cento sessan-
taquattro rnonete d' oro. Un esempio simile nel-

la 

(88 ) I I giuramento e concepito ne' termini piii 
formidabili f Novell. V I H . Tiu 3.^ I trasgressori u-
sano con tro di loro medesimi que s te imprecazioni j 
qutdqu'íd habent telorum armamentaria Coeli, Ja parte 
di Giuda, la lehbra di Giexi 3 i l tjremor di Gaino ec? 
W-Xt tutte le pene temporal , 



174 Istoná deila decadenzá 
la Scorls Greca ammoni rimpefatore «íeiroño^ 
gevole impegtlOj iíl cui era d' irriitarlo: ei re-
presse gl'interessáti bisbiglj deir Erario s applau-
di alia íiducia del slio amicos pago i legati 
i debitij educó le tre fanciulle sottd T ócchio 
áeii'ínlperatrice Teodora ¿ e raddoppió la doíé¿ 
di tu i si era contentata ía tenerezza del loro 
Padre (85?) . L' umanitá d5 un Principé (giacche 
! Principi noti possono esser generosi) meritá 
qualche l o ñ e ; puré anche in quest" atto vírtuostí 
possiamo scuoprire í' inveterato Costume di é l 
cludere gíi eredi legittimi o naturali • che Pro^ 
copio atíribulsce al Regtio di Giusdniano « Sostie
ne la sua acema con grímponenti noml d iese l 
pj karidalosi; é dice ̂  che non si nsparrniavaíi 
íe vedove, né gíi orfarii^ e che gíi ágentí del 
Pálazzo esercitavahó con profitto 1' arte di sol 
lechare j di estorcere, edi supporre i testameíi-
í i . Questa bassa e dannosa tifánnia attacca ía 
sícurezza delía vita priváta ; ed íl Monarca ; che 
iia secondato un desiderio diguadagno3 sará beil 
presto tentato ad acceíerare i l momento delíá 
successione, ad interpretar iaricchezza comeutí 
effetto deila colpa 3 ed a procederé dalla preten-
zlone di ereditare álía potestá di confiscare i 
béni de Cittadính VIL Fra le al tre specié á 

( 89) Luciano $/t laxare c. 12. 23. Tom, I L & 
330.. ) riferisce un simile o anche piü generoso atto 
d'amíciiia d'jEudaÉaida di Gofinto: e tal' istork Ba 
pxodotto Kn'inge^nosa y mu, dehole commeáh di Fon* 

m 
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rapiña si pu6 permettere ad un Filosofo di con
tare anche i l convertir le ricchezze de'Pagaíii o 
degli Eretici ad tsso de'Fedeli | ma ai tempo di 
Giustiniario questo santo . (1) saccheggio Veniva 
coridanhato da'soli settarj ¿ chedivenivaá levita 
lime dellá sua ortodossa avarizia ( ^ o ) . . 

Poté in vero T infamia di tali atti in ulti-
f t f » ' ~ hio j 

( I ) Noi non vogliam negare ̂  che G tus t i ni ano fo 
%e napace ed aiiaio-. fna ñeghiamo heñs} 7 che la rapa-
cha, e F avaricia possa esser ma} ortodossa ne san
t a . La jantita e V ovíoílohla soho iahtb ínconcíÑSiíi 
colP ingiustipa , e per toñ'SegttenXa colPavaricia e Con 
la fapatita ? qUdnto lo e i l quddrato col cerchió. Pas-
sato güel primo a¿Bagl¡amento , per eos} diré, o q'ucíla 
sorpresa talvolia piíjeetóle , che /cagiona l'acco^amen-
ta di due idee f ra loro contrarié in un moho fri \ ian~ 
te y che ñon da luogo alia riflessioñ'e} guandopot cerca 
tranqüillafhente i l Filosofo di determinare i l resultado 
di §üeíP ricco^athehto y<nún trova piu che un puro mü 
señso, perche ¡si son volute combinare idee, che non e-
vano tombinabilicome se alcüm chiamasse sferica w 
ña pirámide , ú dicesse un globo tagjieñte. Fuo un uo-
hzo santo é ofcodpsso divenire ingiüsto rapace ed s-

- Yar.0 ? ^0^é u:n Cû 0 dy oró pub divenire una palla', ma 
considerata in astrdtto /' ingiusti^ia o la rapacitk non 
puo questa combinar si con la sahUthh} coIT ortodossia . 
o considsraió V uómo in quahto si dimostra inuna dat> 
a%ione ingiüstd e rapace , non puo con'cepirsi, che neh 
ta medesima sia szntó e onodosso 3jn quella guisu 
fíppünto che considéralo i l metallo come -avente la figu~: 
va 'd1 un dado) non si puo concepirc. come avente neí 
tempo stesso quella un globo , quantunque poisa ia 
stessa materia in diversi tempi esser cubica e po: gía-* 

( § 0 } Gio» Malala Itpm» I L i^t,, jot. 103, 
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Mlnl- mo luogo riflettersi nel carattere di Gíiístmia« 

Gi no'y ma una §rallParte fíellacolpa, e moltopia 
nilnol' Prüfitt0 ne appafteneva ai Minlstri, che rara

mente venivau promossi per le loro virtú, © 
non sempre sceki pee i loro talenti (51 ) . I 
meriti del Questor Triboniano si esaminersnno 
in seguíto quando parleremo delia riforma della 
Legge Romana, ma recconomia dell'Oriente 
era subordinata ai Prefetto del Pretorio, e Pro-
copio ha saustificato i suoi Aneddoti col ritrat-

Gio.dl to , che fa nella su a pubbiica Storia de'notorj 
Cappa- vizj di Giovanni di Cappadocia (5)2,). Ei non 
docig,. avea trat;t0 |e SÜQ cognizioni dalle scuole (5313 ) } 

ed i i suo carattere appena era legglbile, maera 
eccellente per la forza d ' im genio naturaíe a 
suggerire i consiglj pin saggi, ed a trovare de-
gli espedienti nelle piü disperate situazioni. La 

cor-

( 91 ) Anatolio , uno di questi, per i in occasio-
Be d'un terremoto . . . senza dubbio per giusto gíu-
diiio di Dio / í lamenti e clainori del Popólo presso 
Agutix f L . V. p. 146. 147.̂ 1 fanno quasi eco agli Aa 
neddoti. L'aliena pecunia veddenda di Corippo CL. 
I I . 381. ec.j non é moh'onorevole'per ia memoria 
di Giustíniano. 

( 9 i ) Ved. i'istoria ed i i carattere di Giovanni 
di Cappadocia in Procopio CPersic. £ . / . c. 24. 25. 
h . I L c, ÍO. Vandal: L . I . (. 13. Anccdot, c. 2. 17. 
2 2 . ) . La eoncordanza deiristoría con gii Aneddoti 
é una mortal ferita per la riputazione del Prefetto, 

( 9 3 ) O*1 y*? oc'&o ouí'gv £5 •y,iaMAC.«T'5"»5 <pom*v tu-cc-
&ív orí M-y) •ypxMM.an» , n&i mutvt. «aHoc ««HKC ypx^xt . . 
CNiente altro imparo andando M a scuola che a scri-
ver Je letUrv, e qui ste assai malamente); Espressiü* 
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corruz'one del cuore ugnagliava in esso il vigor 
delia mente. Quantunque fosse sospetco di su-
perstizione mágica e pagana, sembra pero, che 
fosse affatto insensibüe al t i more di Dio, o a' 
rimproveri degü Uomini; ed innalzo la suaam-
biziosa fortuna sulla morte di migliaja di per
sone, sulla povertá di millioni, e sulla rovina 
e desolazione d'intiere Cictá e Provincia. Dal- , 
lo spuntar del giorno fino al tempo del pranzo 
egli assiduamente occ uparas i nelFarricchire i l 
suo Signore, e se stesso a spese del Mondo Ro
mano; consumava i l resto del giorno insensua-
ií ed os ce ni piaceri; e le tacite ore della notte 
venivano interrote dal perpetuo t i more della giu-
stlzia d' un assassino. La sua a bilí ta, e forse i 
suoi vizj gli conciíiarono la durevole amicizia 
di Giustiniano: 1' Imperatore cede con ripugnan-
za al furore del Popólo; ra a fece pompa della 
sua vktoría con rimettere immediatamente nei 
prirniero posto il nemico di quello; ed il Po
pólo stesso provó per piu di dieci anni sotto F 
oppressiva• di lui amministrazione, ch'egli era 
piu stimolato dalla vendetta, che htruito dalla 
disgrazia . I popolari bisbiglj non serví roño che 
a fortificare la fermezza di' Giustiniano ; ma i l 
Prefetto, divenuto insolente per il favore, pro
vocó Tira di Teodora, sdegnó una potenza, 
avanti la quale piegavasi ogni ginocchio , e ten
tó di spargere de'semi di discordia fta F Impe
ratore e F amata di lui consorte. Anche Teo
dora pero fu costrecta a dissimulare, ad aspet-
tare il momento favorevole, ed a render me»-
diante un' artificiosa cospirazione Giovanni di Cap-

, TOMO XIL M pa-
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padocía cooperatore della proprla sua distruzio» 
ne. In un tempo, ín cui Belisario ̂  se non fos-= 
se staco utl eroej ayrebbe dovuto compariré 
come ribeüe a la sua moglie Antonina, chego. 
deva !á segreta confideñza dell' Imperatrice 5 par-
tecipó i l finta suo málcoñteato^ad Eufemia fi-
glia del Prefecto; la crédula fanciulla comuni
có al Padre i l pericoloso prdgetto, e Giovan-
ni che avreBbe dovuto conoscere ii valore de" 
giuraménti e delle promesse^ si nlosse ad ao 
cettare un ñotturrio,, e quási proditorio congres-
so ton la moglie di Belisario. Gliera scaía fat-
ta un imboscata di guáfdie e di éuntichi per 
ordiiié di Teodora ° essi corsero fuori con le 
spade sfodeíate per prenderé o puniré i l coípe-
vol Ministro', che fu salvato iri vero dalla fe-
delta de5 suoi serví; má in vece di ricorrere ad 
un grazioso SovfanOj che TaVeá segfetamenté 
avvertito del suo pericolo 3 fuggí da pusillani-
me al Santuario delía Chiesa. Fu sacrificáto it 
favorito dí Giustiniano alia coñiugal tenerezzá ¿ 
O alia domestica tranquillitá; la mutazione del 
Préfetto in Preteestinse le sué amblziosespé'-
ranze; ma l'ámicizia dell'Imperatore ne alíeg-
gerl la disgfa^ia, ed ei ritenne nel mite esi-
lio di Cizico una gran parte delle suericchez-
2e. Tale iraperfeéta vendetta non potea soddi-
sfare 1'ostiríato odio di Teodora; 1'uccisione del 
Vescovodi Cizico suo anticonemíco le nesom-
ministm un decente pretesto; e Giovanní di 
Cappadociaj di cui le azioni avevan níeritatd 
mille morti? finalmente" fu coñdánrtato per mi 
deíitto3 del quale era innocente« Un gran Mi-

ni-
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rustro; che a vea ricevuto gli o ñor i del Con so-
lato e del Patriziato , fu ignominiosamente fru-
átato come, i i piü vil maifattore; una lacera 
veste fu ció che gli rimase deile sue sostanze ; 
fu traspdrtato in una barca ad Ántinopoli nell' 
Egítto superiore, luogo deí sdo. esilío; ed i l 
Prefetto d'Oriente mendicava il pane per le 
Cittas che avévatl íremato ál solo suo nome. 
Per lo spazio di setre anni ne fu proíungata, 
e sémpre .minácciatá la vita dalT iílgégnósa cru-
deitá di Teodora; e quando la morte di essa 
perniise alTImperatore di richiamare un servo, 
ch' egli avev' abBándonato con rammarico ¡ V am-
bizione di Gio. di Cappadocia si ristrinse agli 
iimili ufizj fdella prdfessióiie sacerdotale; I suc-
cessori di Giustiniario convinsero i sudditi del 
medesimo, che poté vano se mpre piü raífinarsi 
dair ésperiéflza e dall' industria le arti dell'op-
préssiotie; s'intródussero nell ' amministrazione 
dalle Finanze le frodi d' un banchiere della Si
ria j e T é^emoio del Prefetto fu con esattéMz^ 
imitato dal Questore, dál Tesoriere pubbíico 
fe privato, i da' Governatori delle Provincie , e 
da' principali Magistrati déil' Impero Oriéntale 

V. Gli 

(94 ) La cronología di Procopio é incerta ed o-
S£uraj ma .<eoii7*juto, del Pag i h.) potuto distinguere , 
che Giovanni fu fattd Prefetto del Pretorio d'Orien
te nell'anno 530. che fu depdsto nel Gennajo del 
%Íi. restutüito priuii del Giugno bandita net 
54i. é fichiámato fra Ji Giugno 542. ed i i primo d' 
^Prile 549, L'ÁIemanno fp, 96. 9 j , J da la lista de' 

M z «die» 
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Suoi V. Gil edifizj di Glustiniano si costrulro-
xf ed n0 Í!1 Vero co! e coi Genaro de! suq 
Aiii- ;0Po10 5 ma sembrava , che quelJe raagníficbe 
t u ú . fabbriche annunziassero la prcsperitá dell 'Im. 

pero, e realmente dimostravano l'abiütá dej 
loro Architetti. Tanto la teoría quanto lapra-
lica del le Ar t i , che d¡pendóno dalla Mattema-
tica, e drjlla forza meccanica, si coltivarono 
sottq la protezione degl'Imperatoria Proculo 
ed Antemio emula roño !a fama d'Archimede 
c se quegli spettatori, che han no riferito l lo
ro miracoli, fossero stati intelligenti, potrebbe-
To adesso serviré ad estendere "le speculazioni 
invece d*«echare la diífidenza de Filosofi. Si é 
conservata una tradizione, che nel porto di Si-
racusa ía íbtta Romana fosse ridotta in cenare 
dagli specchj ustorj d'Archimede ( 5 5 ) ; es* 
asserisce, che Proculo usó, un somigliant'espe. 
diente per distrugger le na vi Gotiche neí Por
to diCostantinopoli, e per difendere il suo be-
ííefattore Anastasio contro 1' ardita intrapresa 

• di 

dieci suoi íliccesseri; serie ben rápida in una porzio-
ne á un lo lo regno . 

(95> Quest'incendio s'accenna da Luciano Cin 
Hippta r. z . j e da Galeno í l . I I I . de Tempcr^ncn-
Z-I07" ' P: U ' Mdn' Basil'J «e! secondo secólo. 
Mille anm dopo viene positivamente afFermato da 
^ojiara r L . I X . ¿ . 424.J suli'autoritá di Dione Cás
alo da l¿etze r M i a d . I I . i i 9 . ec.) da Eustaiio 
fad Ikad. E p. 338 ) e 4ailo Scoiiafte di Luciano; 
Ved. habncio (Bibl . Gr<cr. L . I I I , c. %í. Tcm. I L 
f ' 55i. 552.'} a cui son piu o meno debitore di que-
íte citazion!. i ' 



Beif Impero Romano * Cap* XL* 1Z1 

É Vitaliano ( ^ 6 ) . Fu fissata sulle mura delía 
Chth. una macchina composta d* uno specchio 
esagono di rame ben pulito con mol t i poligo-
ni piü piccóli e mobili per ricevere s o ñ ñ t t -
tere i raggi del solé stíl mezzo giofno; asor
de uña fiammá consumatrlce alia distanza fof-
se di dugento pitái (97 ) . Si rendé íncerta la 
Verita di questi dué faíti straórdinarj da! silen-
xlo degristoríti piu autentici, e nOn fu mai 
adottato Tuso deglí specchj ustorj liell'attaccó 
o nellá diFesa delle Piazze ( 5 ) 8 ) . Puré gil ani-
ín i rabil i speri mentí d'un Filosofo Francese ( 9 9 ) 
k m dimostrátó la posslbilítá di tali specchj j fe 

Su-

r96) Zonara í L . X I V . p. 55.^ afFerma i i fatto 
senz' addurne alcuna prová . 

( 97 ) TíQtte descrive l ' a r t i f i i i o d i quefti spécchj 
ustorj, ch'egli aveva letto , probabilmence con oc-
chj non istruiti in ün Trattáto matemático d'Ante-
ínio . Qiiedo TrattatO . -níü Trapetlo^y M x̂̂ vnftaTMF 
fdelle machine mimbilij si é últimamente pubblica-
to , tradotto, éd illudrato da M . Dupys erudito e 
Hiattematico {Memoires de V Academie des Inscri-
ptions Tom. X L I I . p. 392. 45 í . ) 

( 9 8 ) Neü'assedio di Siracusa dal íilenjio di Po-
.'•icio, di Plutarco, e di Livio; é ñeii'ássedió diCo-
stantinopoli da queilo di Marceliino , e di tutci i 
c5ntemporanei deí Ví . secólo. 

(99) Senz,' alcuna previa cognizione di Tzetze o 
d Antemij í'immortal BufFon immagin5 , ed eseguí 
«na serle di spécchj ustorj, co'quaíi pote,infíammar 
delje tavole alia, diftanza di 200; piedi ( Supplement 
a l'Hist. nat. Tom. I . p. 399. 483. lEdit, 4 . ) . Qua-
ji mira col i non avrebbe fatto i l suo Genio peí pub» 
mico servizia i spese Reali, e coi forte solé d i Go-
«aniinopoli o di Siracusa? 

M "' I 



xSz Istmo, deIIa decadente 
súbito chv é possibile, io son piu dísposto M 
attribuime l- arte a' pib. gran Matematici deil? 
antichitá, che a daré i l mérito della finsionc 
di essi aU'pziosa fantasía dc un ^lonaco, o d' 
un Sofista. Secondo un8altra Stqrla Procloado-
pero lo zolfo per dlstruggere la Fiotta Gótica 
( i c o ) ; ora in una imrnaginazione modernaU 
nome di zolfo súbito si unisce al sospettodeL 
la, polvere da scbioppo, e tal sospetto s" ac-
cresce da' sagre t i artifizj del suo discepolo An-
temio (101) . Un Qttadino diTrallia nelT A-
sia ebbe cinque figlj, che neíle respettlye lot 
Professioni fu ron tutti distinti per \\ mérito, 
e peí successo. Olimpio fu eccellente nellacol 
gnizioftej e nella pratica della piurisprudenza 
Romana. Dioscoro, ed Alessandro diyennerd 
dotti medid ; ma M primo esercito la sua pe-
rizia in vantaggio de'proprj condttadini, men
tiré il suo piuambioso fratello acqulsto ricchez-
za e riputazione in Roma, La fama di Metro-
doro (dramático, e ds Antemio Matemático ed 
Architetto giunse agli orecchi dell'ímperator 
Giustiniano, che gl'invitó a Costantinopoli, e 
mentre i'uno istrui la nascente generazione neí
le scuole d'eloquenza, Taltro empi la Capita. 

' ; . í e ? ; 

f IOO) Gio. Malala íTom. IT. p. 120-124. ) rac-
conta 11 fatto: ma sembra, che' confonda , i norai o 
le persone di Proclo e di Marino 

(101) Agatia L. V. p. 140-152. l i mérito di An-
temio come Architetto vien sommamente innalzato 
da Procopio C de Jedif. L . 1, c. i . } , e da Paoio Si-
lenziario fP* 1, 134. ec.) 
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|g e le Proviiitie di piu durevoli monumenti 
deU'artesua . la una disputa di poca importan-
zz relativa alie muragiie o finestre delle con
tigua loro case fu egli yinto daü'eloquenza di 
Zenone suo vicino; ma l ' Oratore a vicenda 
fu disfattq dal Maestro di Mecc^nica 5 1 mali-
ziosi quantunque innocenti strattagemmi del 
quale oscuramente si rappreséntano dall-igno-
ranza d' Agatia. Antemio dispose iti una stan-

da hasso piu vasi ocaldaje d' acqua, ciasche^ 
duna delle quali fu da esso coperta col largo 
fondo d5 un cuojo, clie and a va a finiré in una 
stretta cima, che fu artificiosamente introdotta 
ira le travi e tavole del sol a jo del la fabbrica 
vicina. Quindi acceso i l fuoco sotto le calda-
je, il vapore delF acqua bóllente salí per mez-
zo de tubi, la casa fu scossa dallo sforzo dell' 
aria ivi racchiusa , ed i tremanti di lei abita-
toridoveíteraudire con maraviglia, che laCittá 
non ebbe notizia venina del terremoto, ch'es-
si avevan sentito , Un altra volta gli a^ilci di 
Zenone, mentre stavano a mensa rc^tarono ab-
bagliatl dairintollerabile luce, , che gettarono 
loro negli'occhjgli specchjdi riflessione^ d' An
temio, furon sorpresl dallo strepko , ch'eipro-
dusse, mediante la collisione di certi minuti e 
sonori corpuscoli; e 1' oratore in trágico stile 
dichiaróavanti al Senato, che un semplicemor
íale doveva cederé alia potenza d" un avversa-
rio, che scuateva col tridente di Nettuno la 
térra, ed imi^ava il tuono ed i l lampo di Gio~ 
ve medesimo. 11 genio d' Antemio y e d' Isido
ro di M'rieto suo Collega fu eccitato e posto 

M A in 



1S4 ístoríd deila decaáenzü 
muso da un Principé, i l gusto del quale per V 
Architett-ura era degenerato in üna, dannosa e 
dispendiosa passione , I favoriti Architetti di 
Glustíniano sottomettevano ad esso i lorodise-
gni, e le loro difficoitá, e discretamente con. 
fessavano, quanto le laboriose loro meditaáio-
ni fosseso al di sotto deli'intuitiva cogniéio. 
ñe , o del!* ispirazlone celeste d" un'ímperatore 5 
di cui Je vedute eran 5empre dirette all utili-j 

del P o p ó l o a l i a gloria del suo regno, ed 
aüa salva^ione deH'anima sua ( 1 0 2 ) . 

La 

(102) Ved. Procopio CVe Aidif. L . i . i 1. { • 
L i I I . c. 3.) Ei nfefisce una coincideiua di soptif i 
che siippom quaiche frode in Giustimana, o nel suo' 
Architetto: ambrdue videro in una visione ( m } V is~ 
tesso pianp per fermare un'inondadone a Tiara- fu 
nyelata ali ' ímperatore una cava di ptetre vicina ¿ 
^erusalemme r L . V. t . é . J ; e fu destinato un an
gelo alia perpetua custodia, di Sv Sofía ( Anonym. ^ 
aftttg. C. P. L . IV. p. 7 0 . ) • 

, ( m ) I l f ^ m non e come si rapprescntn dnlSk. Gtb-
non vt coincídenia di sogni , ^ Gtustiniano 

e / jluhttetto viddero ambtdue in una visione Tistes-
Z n T ^ ^0'0pÍ0 I L de Aedif: c- 3' ^P^ver 

l j - macchntsta á' AUssandna fívcva J0Í 
gnándo^ mmagmato una macchina per riparare a' Jan-
nt cagtonati a Vara dal fiume, da'quali era ou) stP 
to commosso prtma d' Adormentar si , cosí pméme • 

=5 Ma 1'Imperatore assistito in vero da certo Divi-
BO'co-nsiglio, sent'aver per anch'e vedüte Fe l e t t t i é 
di Cnse, ¿a se médesimo ripensandóvi mirabiimen" 

-• . . 4 ,14 " te 



Dsírjmper* KofnaM. Cap. XL . i l j 
La Chiesa principale di Costanfmopoli, F¿b-

fche dal suo Fondatore fu dedicaca a S, Sofia, 
b alJ'eterna, Sapienza 3 era stata due veííte dL C{iiesg; 
sírutta dal íuocoj dopo i ' esilio di S, -Cío. Grí-¿i s, 

SO- Sofia * 

te immagino e dtiegnS queíla figurá che 1 altroáve-
va sognato *- . IVon furo'no dünqüe due ^ 'che so%ña7i~ 
do vi adero i l medesimo discgno , ma uno dopo essetst 
'ficlla vigilia preparaío per coii diré j materiali, come 
suok spesso seguiré, gíi combino tnsietfie dormendo¡ , e 
vídde nei sonno eseguita in figura la matchtná J r*fA-
tto vigilando fec'e P istesso Uvarb, epensandô  ambidue 
al tñédesimo caso, ed a? meX\i diprovvedervi 3fu straor-
dinario invero P accidente d' iñsontrarSi heIV tfoinagina^ 
re V iítessjz macchina^ ma don soprannatura/e , n¿ tan
to maraviglioso , come se si fosse -realmente combinata 
in essi una casual céincideñia di ttgni, ed una dop-
pia visione. Perche dunqíie finge ipW* A. due sogni , 
e 'due visioni ? Forse per avere i l paceré di iender 
píü vefismtle in 'Giiistiniaho ó neW iArthiteUo' la sup-
posilion della frodc , c delV adulaciones Lascer'ei'nodé-
tidcrlo ad altri e ci contenteremo sol di notare y che 
qüalimgzie ne sia ¡a causa , chi altera i fa t t i írt tal 
modo ^ non merita piü i l neme d] htorico. '• 

Jincha V altro fatto y che neíLa medesima nota r i -
ferisce i l Sig. GiUon , d' una vivel&zloneffltta alV Im~ 
peratore d\una cava di pietre , non corrispondê  csat-
tamente al testo di Procopio: E i dice, che „ Vio mo
stró una specie di marmo adattata al bisogno ne1 vici-
ni monti ec. Á:do qjoo-iv o Bsoq . , . Í̂ HÉ* Or questd 
frase non porta necessaiiamente i l senso dy una rive-
latione , la guale suppóne sempre urí immediata e sp-
prann^tural relacione o commercio delV nomo con. ja 
Divinitd: ma Vio puo aver fatto scuoprir qudla cava 
anche con me\\i naturali ; sehbene alquantá inusitati 
s straordinarj. Perch? vitóle i l Sig. Gilbon nel r*por
tare i fatti acevestere i l maraviglioso di essi? -É" egli 
puesto P uf/yo d! un htorico impartíale e sincero? 

lo 



Istoria i d l a decadexza 
sostomo, e m occasioti del la IS^ika delle fazio-
ni celeste t verde. Appenafu cessato iltumul-
to , la plebe Cristiana deploro quella sacrilega 
temerita; ma si sarébbe rallegrata di tal di. 
sgrazia, se avesse preveduto la gloria del nuo-
vo Tempio, che in capo a quaranta giorni fu 
vigorosamente intrapreso dalla pietá di Giusti. 
mano (103) . Furono tolte di mezzo ie rovl-

ne 
MÉVÍÉI 

lo non ha cómodo, di riscontrar /' ahro fatto asseri-. 
fo tn pesta nota da¡ S i^Gibhn y che fu desünatoun. 
Angelo alia perpetua mfiodia di S, Sofía: ed altron-
ae non ho ne i l tempoy ne la voglia di esaminar tut-
U gh .Autor i y cb' ci cita. Gli esempj addoni servonq 
a pnere tn guardia i l Lettore intornQ alie 'cose mira-
* Y * che egli racconta in dispre\\o del Oistianesimai 
ea ognuno, che abbia pih agio^ e piiéfíbri di me, sot-
taponendo le ̂ proposición}, di esso nd tm esame piii r i 
goroso , potra meglio determinare la fede , che me rita 
¿ome. htorico* • 

C 103 ) Nella folla di Scrittori antichí e mo-ier-
nl s che hanno celébrate l'edifizio di S. Sofia, i'odU 
stmgueró e seguiri) i . quattro Spettatori ed Istofici 
onginali di esso: cioé Proco pió (De Aedif. I . i . c, 
i . > , Agatia r i . V. p. í sz . Jy Paolo Siienziario í in 
nn roema di lozQ^Esap-ietri ad cakem Annce Comnen. 
Alextad.j, ed Engrio CL. IV. c. j , . J | ; 2. Due leg-
gende Grece piürecenti, GiorgioGodino CVe Orig. 
t ^ ' p . 64-74.^ , e lo Scrittore anónimo del Bandu-
n rImp. Orient* Tct». t /. I V . p. 65. ' §o. ) ; 3. I I 
grande AntiquariO Bizantino Du-Cange C Comment. 
ad Paul. Silení. p. 525, 598. e C P . ' 0 r i s ú L. I I I . p . 
4-72-: 4. Due Viaggiacori Francés i , cioé Pietro Gü
ilo CVc Topograpb.CP. Lid. I L c. 3. 4 . ; nel secólo 
XVí. e Grelot í Voyage de CP. p. 95-164. Parts 

in 4.} Qnest' ultimo ha' pubblicato anche k 
pian-



T):e¡r Impero Kommo. Cap, XL . í'S-j, 

m , se ne fece una planta pitl spazlosa , e $itt 
come questa esigeva i l consenso di alcuni pro-
prietarj dei terreno, che yqíeva occuparsi, | -
fnedesimi qttenrjero íe piú esorbítanti condizio-
ni dalTardente deslderlo, e dalla tiraorosa co-
§cienza del Monarca. Antemio ne fece ii dhe-
gno, ed \ l suo genio díresse le pperazioni di 
Jliecimiia artefic*!, a'quali non fii rnai differito 
oltre la sera 11 pagamento in monete ^ i puro 
argento . L5 Imperatore medesimo yestito di una 
tunlc^ di Uno osseryaya ogn| giqrno II rápido 
loro progressq j e ne incoraggiya la dlUgenza 
con ía sna famigUaritá, col suo zelq, e co'pre-
mj. Fu consacrata dal Patriarca la nuoyaCDat-
fiedrale di S. Sofia clnque annl, pndicl mesi; 
e dieci giorni dopo che si principio a fabbri-
care; ^ nel tempq delU sqlenne festa piusti-
niano con devota yanltk esclamó; „ sia gloría 
a Dio, che mi ha creduto degno di condurre 
3> a termine si grande opera; lo t i ho supera.: 
3) to o Salomone ( 1 0 4 ) . Ma prima che paso 

/ ' > ' sas-

piante, i prospetti, e le vedute interne di S. Sofia ; 
ed i suoi disegni * quantunque di minor dimensione 
sembranp piii cqrretti di quelli del Du Gange . lo 
ho adóttato, e ridotto le misure del Grelot ; ma 
siccome nessun Cristiano pub presentemente sa
lir sulla cupola, raltexza n ' é presa da Evagrio pa-
ragonato con G i l l i o , con Greaves , e col Geógrafo 
Oriéntale 0 

( 104.) I I templo di Salomone era circondato da 
Cort i l ! , Portici ec. ma la pura fabbrica della Gasa 
di Dio ( se calcoliamo i l cubito Egiiiano o Ebreo a 

'. ' * l ' ra-



i8S tstma det/a iecadsnza 

Msser venti anni, restó umiliato léor¿oélíodrf 

se o ]a parce oriéntale della cupola. Ne fu re 

L i d í r o r > azione ^ 1111 TemPb c^^PO dodic secoh e ancora tm grandioso monumen 
o dellasua fama. I Suítani Turchi hannoTm?: 

tato I arehitettura di S. Sofía, che ora é con 
vemta ne la loro Moschea prlndpale ! e tut" 
tavu continua quelía venerabile mole ad ec 
citare h teñera ammira.ione de Greci e í¡ 

ragionevolecuriositá de1 viagdatori FnmL 

un rrego af prospetto di mezze capole e ¿í 
e t t idecüvi , la lacciat. o c c i d e n t a C ^ 1 

^ T l T ^ ' t ^ ^ ^ n c a di .empli. 
S Pásate !r,g",ficenf; * se "e ^ ^oko' 
m ¡ T A r r ¿ \ lSml ^ PÍA Ca«edrali Latine. 

«na cupola lia diritto allalode d'tmar 

Ba ¿ a cllV í ^ ^ ^ t t r o f i n e s t r e 
ha una curvatura SÍ piccoía, che Ja sua profon-

. ditanone che un¿estodel.uadiametfo, f l quar 

T t l g l Z á * U r ' J 0 m á ) nrn e r a ^ di ^ PíediTl-
ta 36. T e no . lunga: Piccola Chiesa Par̂  
rochiale, dice Pndeaux r C o ^ ^ 0 « . Fo/. I ^ Tdil 
/ « / ^ . - roa Pachi Santuarj potrebbero valutarsi quat" 
tro o cingue milhoni di lire sterline r e to l d Z í 



BelP Impero Z.man&, Cap, X í * | % 
I di cento quindici piedi, ed il sublime centro di 
essa, do ve una mezza luna si é sostituita alia 
Croce ? s' iiinalza all'altezza perpendícolare di 
cento veutt piedi sopra dei suolo. La circón fe-
renza dellacupola posa con sveltezza su quat-
tro forti archi, edil loropeso vienestabiimen-
te sostenuto da quattro soíidi pilascri, la for-
za de' quali dalle parti settentrionale e meridiq-
tialejiene ajutata da quattro colonne di grani
to d' Egitto. L' edifizio forma una croce greca 
inscritta in un quadrangolo; l'esacta sua larghez-
sa é di dugento quarantatre piedi, e possono 
assegnarsene dugento sessantanove per la mas-
sima lunghezza di esso dalla tribuna verso orien
te fino alie nove porte occidental i , che intro-
ducono nel vestiboío, e di lá nel l^anece o 
Pórtico esteriore. Questo era i l luogo dove 
umilmente stavano i Penitenti; la nave poi o 
| l corpo deíla Ghiesa era occupato dalla mol-
titudine de' Fedeli; ma prudentemente ne sta-
vanseparati i due sessi, e le. gallerie superio-
ri ed inferiori eran destínate alia piu segreta 
devozion delle donne. Al di iá de' pilastri set-
tentrionali e meridionali una Balaustrata, che 
4a ciaschedun lato finiva ne'Troni deU'Impe-. 
íatore, e del Patriarca, divideva la nave dal 
coro; eio spazio di mezzofino agli scalini del!0 
Altare occupavasi dal Clero, e da* Cantori. L ' 
Altare medesimo, nome che appoco appocodi-
venne famigüare alie orecchie Cristiane s fu po
sto nel recinto oriéntale, essendo statoelegan
temente fatto in forma di mezzo cilindro; e 
questa Tribuna comwnicav^ per mezzo di varié 



í ^o ' ht&ria della. decadettza 
porte con la sagrestias col vestiario, col \ k b 
tistero , e con le altre coritigue, fabbriche , le 
|uaU servivano o álla pompa del culto, o all* 
uso privató de Ministri Ecclesiastici „ Lamemos 
tra delle passate calamita íece prendere a GiustL 
nianola saggiarisoluzionediiidn amnietteré nel 
nuovo Edífizldalcuria sorte di.legnoi a flsem 
á é h porte; e nella scelta de'materiali s'ebbe 
5-jguardo aila scabilitá^ alia svéltezza, ed alld 
splenddre delle respettive partí di esso. Que' 
solidi pilastri, che sostenevá la cupola, fu ron 
íomposti di grossi peázi di pletra viva ta-
gliata id quadrati é triangoíÍ¿ fortíficatí con 
cerchj di ferro • e forteraetlteuniti insieme per 
nieizo^del piombo e della viva calce. Ma sí 
procuró' di scemare ií peso dellá Cupola mede., 
sima mediante laíeggerezza della materia ^ cíie 
fu o di pomice che gaileggia sulFacqua, 6 di 
mattoni dell'Isola di Rodi cirique volte mend 
gravi degli ordinarj. Tütta la sostanza dell' E-
difizio fu costruita di térra cotta, má que lie 
basi matefiali eran c'operte , da una crosta di 
inarmo; e 1'interno di S. Sofía, la cupola, le 
dué maggíori, e le sei mmori ííemicupole, le 
muráglie , le cento colonne, ed il pavimento 

Mar.- dilettano anche gliocchj de'Barban con una ric-
í»i, éa é variata pittura. Un Poeta ( 105), che t i -

de 

(105) Paoio Siíentiario in oscúro e poético' Ai-
-|s descrive le varié pietre e marmi, cJie s' imtñBdj 
KOBO nell?edlñíio^ái S. Soñx r P y I L pa i29¿ ¿ | S 
e c j , vale a diré i . I I Cdristio pallido con "véne^í 
xerro: », i l Frigio di due sorti ámbédiié coíor di ro-

«a» 



Del? Impero Romano. Cap, X L , i g í 
áe i l primitivo lustro di S. Sofía , enumera i co
lorí , le ombreggiature, e le macchiedi dieci o 
dodici marmi i diaspri 3 e porfidi, che la natura 
ávera profusarnente variáti¿ e che fu ron in escola, 
t í , eí?osti frá loro iri contrasto ¿ comé da un 
abil Pittoreo Sí adornó il tfíonfo di Cristo con 
le ultime spoglie del PagánesimO ; ma lá mag-
giór parte di queste costóse pietre fu éktraíta dalle 
cave del!' Asia minore, delle Isole, e del Con-
tinente della Grecia. delI'Egitto, deli' Aftrica 
t del'a Gaíliá. La pietá d5 una Matrona Roma
na oííeri otto colonne di pórfido, che Aurelia» 
íic áveva coliocate nei Templo del Solé; otto 
altre di inarmo verde preséntate furoilo dali* 
ambizioso ¿e!o cíei Maglstrati d'Efeso : e tantd 
le une che le altre sonó ammirabili per la lor 
Mole e belleázaj nía ogni ordine da architeítn^ 
tura rigéttá i loro fantasíici capitelii ¿ íírasi 
cundsaííiente espressa ln mosaico úha qüantit^ 
di varj ornamenti e figure; e le immagini di 
Cristo, del! a Ve reine, dei Santi 5 e degli An
gelí, che sonó state canceíiate dal fanatismo 
Turco, erano pericolosamente esposta alia sn-

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ _ P j * ^ 

Biy núó caá otntreggiabure biánché, l 'altro .purpu-
ree con ti orí d'argento : 3. i l Porfído Egitto ton 
piccoie llelle 4. / / nmrmo verde di Laconia: 5. i l Ca
rio del monte Jassi con vene oblique bianche e. rog-
«e: 6. i l Lidio pal! ido cOn un fiore, rossó 7. V j4f-
frtcmb^ o Mauritano d'un color d' oro, o di zaffe-
^ano: g. i l Céltico ñero con vene bisnch^: 9. ií Bos-
forico blanco con punte nere, Oítfe ií Prócoñnesio ¿. 
ene formava i i pavimento, i l Tissatd, i l Molossio ec¿ 
énesoií coloriti meno distintamente. 



152 Istona della decadenzet 
psrstizíone ( n ) de* Greci. Secondo íasantita d' 
ogni oggetto eran distribuki i preziosi metalli 
m tenui lamine, o in solide masse. La balan-
strata del Coro, i capitelli del le colonne , egü 
ornamenti deile porte, e dalle gallarle eran di 
bronzo dorato ; s'abbagliavano gli occh) deílo 
spettatore dal brillante aspetto daliaGupola; la 
Tribuna conteneva quarantamila libbre d'argen
to, ed i vasi ed arredi sacri deü' Altare arana 
d'oro purissimo amcchko. d'inestimabiíi gem-. 
me. Prima che si fosse alzata la fabbrica de!, 
la Ghiesa due cubiti sopra térra , si erano giá 
consúmate quarantacinque mila dugento libbre, 
e tutra la spesa montó a trecento venti mila, 

Ríe- Ogni iettore secondo la misura della sua ere. 
chezra.dulita puó valutare i l loro valore in oro, o in 

argento, ma il resultato del computo pia bas-
so é la somma di un miilione di lire sterline 
( due millioni di Zecchlnt ) . Un magnifico Tem
plo é un monumento lodevoie del gusto edel- ¡ 
la Religión Nazionale, e 1'entusiasta , ch' en
tra va neiía Chiesa di S. Sofía, potevaesserten. 
tato a supporre, che quella fosáe la residen^a j 
o anche la fattura della Divinita ( o ) . Puré 

quan-
¡«CTWijBaBsalBataiaaiaiMiiiiii,! m M W c « M M y ^ l | M f i p i q i M « » l « M g ! 3 ^ 

( n ) Va biien Protestante o da nemico della Re-
ligion Cattolica i l Sig, Gibhon tratta di superstiziohe 
i l culto delle sacre Immagini . IMa ció non dee 
jar maraviglia a (biunque si rammenti , che in alpf 
Itioghi di quesf apera suol daré tal nome apache alia 
Jiíligion Cristiana in genérale, 

( o ) Per credere, che una Fabbrica visibiliriente 
fatta da gli uomini si a una fattura della Divinita non 
si richiede solo deW entusiasmo 3 ma anche un estrepta 

\ sto-



DeiF Impero Kcmavo. Cap. X L . " 193 

quanto goffb n' e Fartifizío, quanto significante 
i l tra^aglio, se si confronti con la formazione 
del piu vüe insetto, che serpe sulla superficie 
di quel Tempio / 

La descrizione si minuta d' un Edifizio \ Chje_ 
che il terapo ba rispettato, puo serviré a con- se, e 
fermare la veritá , ed a giustificar la re! azi o- Pakvt» 
ne delle innurnerabili Opere , che Giustiniano zi * 
costrui si nelia Capitale , che neile Provincie 
in una minor proporzione , e sopra fondamen-
t i meno durevoli ( 106 ) . Nella sola Costanti-
nopoli, e ne'suoi adiacenti sobborghi ei dedi
co TCnticinque Chiese in onore di Cristo, del la 

Ver-

( 106 ) I sei ílbri degli Edifiz) d i Procopio, son 
djstribuici in tal modo: i l primo si l imita a Gostan-
tinopoü : i l secondo include la Mesopotamia , e la 
Siria: i l terzo i 'A rmen ia , ed i l Ponto Eussino ; i l 
quarto 1'Europa, i i quinto 1'Asia minore , e la Pa
lestina.- asesto l ' E g i t t o e FAíFr ica . L ' I t a l i a e omes-
sl dalP Imperatore , o dalr í s to r ico , che pubblicó quest' 
opera d'adulazione avanti 1' época dell ' intera con
quista di essa ( an. 555.) 

stolideiia e gojfaggine ¿ per crejct po¡ y che ogni Tem- í 
pió dfdicato al culto divino serva , secando la nostra ' 
maniera d1 csprimcrci, come di residenza della Divi-
ruta ^ dovc Vuomocon maggiov decen\a che altrove pos-
sa prestare gh omaggi di adora\ioné e di rispetto al 
SÍIO Ceatore, o alia prima Causa regolatriee delP uní-
verso, non v' e bisogno d' es ser entusiaíta : ma lo ere-
de ogni Cristiano , ed ogni íteomo. , che per motivo di 
teligíone faceta uso di cení luoghi specialmente ' destU 
nati al ciilto di Vio: phrimenti a che servir ebbe Udi-
itinguer quesü luoghi da tutti %ti altri> 

TOMO Xl í . N 



194 Istúrla deüa decaáenzé 
Vergine , e de' Santi j queste per la maggidé 
parte furotio decórate di marmo, e d' oro; e 
la Varia loro situazione giudiziosamente si scel-
Sé o in una popolata piazza, o in un piacevol 
boschetto, o sul lldo del mare , o su quakhe 
alta eminenza, che domina va i continenti dell' 
Europa, e dell'Asia. La Chiesa de'Santi Apó
stol! a Costantinopolí, e qnella di S. Giovan-
ñi in Efeso pare, che fosseroftírraatesuH'istes-
so modeilo : le loro cupole aspiravaho ad imi
tar quella di S. Sofía • rna 1' Altare con pié 
giudi¿io era collocato sotto i l centro della ca
pola nella riunione de'quattro magnifici porti-
c i , che piü esattamente rappresentavalio la fi¿ 
gura della croce Greca. La Vergine di Geru-
salemme poté esultar per i l tempio innaízatole 
dali'Imperial suo devoto in un luego il piu in-
felice , che non somministrara all' Architetto 
ñé suolo, né materiali . Si formó un piano al
zando porzione d'una profonda valle all 'alte¿. 
za d'una montagna . Fu ron tagliate in forme 
íegolari le pietre d'una vicina cava; ogni pez-
20 fu fissato sopra una particolare speese di car
ro tjrato da quaranta de'piú forti bovi , e fu-
rono allargate le stradé per i l passaggio di si 
enormi carichi. I I Libano diede i cedri piáal-
t i per le travi della Chiesa; e 1'opportunasco-
perta d' un filone di marmo rosso ne sommini
stro le belle colonne, due delle quali, che so-
stenevano i l Pórtico esteriore , passavano per 
le piu grandi del Mondo. Si sparse la piamu-
finicenza dell' Imperatore sopra la Terra santa j 

e se 
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é se la ragione conctannerebbe Cp) i Monasts-
ri di ambeáae i sessi, che ñirono fabbricati ó 
restan ra ti da Giusdniano , puré la carita deve 
approvare i pozzl, ch' egli scavó , e gli speda-
|l5 chseresse per sollievo degli stanchi pelle^ 
grim. i ' índole scismadca d'Egicco non meri-
tava le Real i beneficenze » ma nel!a Siria 3 e 
nell' Atírica si appllcarono díversí rimedj a' di-
sastri cagioiíati dalle ácque e da' terremoti , e 
tanto Cartag'me quaiito Antiochia risorgendó 
dalle proprie rovine dovevan venerare 11 nomé 
del grazioso loro Beiiefattoré ( 107/) . Quasi 
ogní Saríto del Calendario ebbe 1' or|ore d' urt 
templo; quasi ogni Citta delf Impero ottenne 
gil stabili vantaggi di ponti , di spedali , e di 
acquedoctij ma ía rígida liberalitá del Monar
ca sdegnó di compiacefe i suoi sudditi nelle 
fíopolari siiperfíuha de' Bagni ¿ e de' Teatri * 

Men .̂ 

(107) Giustiniano diede una volta quaraatacin-
«fue eentinaja d 'oro ( ISOOOOÍ lirc Sterline, o 360000. 
Zeechim ) per la riparazion d' Antiochia dopo i l ter
remoto ( G i o . Malala Tom. I I . p. 146-149.) 

{ v ) Ferrh) dovrehbe la ragione condannare i 
Monasteri fabbricati , o restaurati da Giustiniano , 
quando in essi una classe di persone , che non avesse 
amato i l tumulto e gli ajfmi secolareschi , avesse tro-
vafo la maniera di fare una vita innoce?ite , quieta , 
ed in qualchc modú anché utile. ágli altri } Noi non 
•vogliam difendete V ó%io) V ignóranyi y e l prcgiudi-
V di alcuni Manad, o Regolari : ma i l supporre , 
¿ . f j * Ragione in genérate condatint tutti i loro sta-
mtmenti^ non ci par ragionevole . 

N 1 



htorm deíla eitcaiznza 
Mentre Guistiníano s' aífatlcava peí p'qbbljco 
servizio 5 non si dimentico della propria dÍgni
ta , e del suo cómodo. I I Palazzo di Costan-
tinopoli, cb' era stato danneggiato dall' incen
dio , fu risarcito con nuova magnificenza ; e 
pao formarsi qualciae idea di tuteo 1' Edifíziq 
dal vestíbulq p ingresso di quello , che forse 
dalle porte o dal tetto chiamavasi Cbalfhe 3 Q 
di bronzo. La capola d* pno spa îoso quadran-
golo era sosten uta da colonne massicce; i l pa
vimento e le mura erano incrústate di marml 
di piu colon, come del verde smeraldo di La-
conla, deil'ínfíamm.ato rosso, e del blanco Fri
gio frammlschiato di vene d' un color verde 
jijare; e le pitture a mosaico, della cupola e 
delle pareti rappresentavan le glorie de' trionfi 
d' AíFrica , e d'Italia. Sul lido Asiático poi deb
ía Propontide in una piccpla distanza alT orien
te di Calcedonia stavan preparati i l sontuoso 
Palazzo, ed i Giardini d' Ereo ( 10S ) per la 
dlraora estiva di Giustlniano, e specialmente di 
Teodora . I Poeti di quel tempe hanno celé
bralo in essi la rara unrone della natura edelF 
arte, non meno che Tarmonía delle Ninfe del 
boschl, delle fontane, e del fíutti marini- po
ra la folla de'ministri, che seguitavan ía Gor-

te y 

(108) Oiianto dV Ereo , Palazzo di Teodora , 
Ved, Gillio íJDe Bosphoro Thac . I . 111. c. t i . ) V 
Alemanno f Niat Jntcd* p. 8o. Ri. che cita va-
rj Epigrammi dri l ' Antología) , ed ilx Bu-Cange 
f C F . Christ. L . JV. c„ 13. p, i j f . 176.J.* 
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te 3 si doieva dell* incomoda lord abitazione 
( í o ^ ) , éd éranb le Ninfe troppo spesso i r i i -
paurice dal farrioso Porfirio , Baíéna di dieci 
cubiíi Ih larghezzá, e di trerita In lünghezza j 
¿he Fu tiratta a riva alia bocea del fiümé Sari-
gari, dopo aVeré íniestato per piü di mezzo 
secólo i mari di Costañtinopoíi ( n o ) , 

Giustltiiano moltipiicó le Forteáze de l í 'Eü- Fofti-
íopa é del l 'Asia ; rila la frequertza di tali t i - fica~. 
ftside ed inFruttuoSe precauzioni espone ad uii 
bechio filosófico la debolezza dell' íriipero ( 11 i ) i r0pa % 
Da Belgrado fino al t 'Éussino, e dalla congiuii-
zioii deíla Sava col Danubio fino ali 'imboccá-
£11 ra di esso estendevasi lungo le rlve di que-
sto gran fiume uña catena di piu di quarahíá 

piaá:-
»• - • , • . • •< • -̂ .̂  • " i , - ' \ - .. .;. • " 

X 109 ) Si páragoniño frá loro i diversi linguag-
gi deli'adüli/Jone e della maievoieiuá negli Edifi-
T) ( L , I . d 1 1 . ) , e negli Aneddoti (c. 8. 15. )• Gl i 
óggetti spdgliati del belletto , o nettati dal fango 
fcompariscbnd i medesimi. 

( 1 1 0 ) Procop. L . VIH. 2,9. Era questa Bale-
na probabümente forestiera o vagante , mentre i l 
Mediterráneo non suol nutrirne . Balen* quoque in 
hosirá marta penetyant f Flin* Hís t . Nati, íX. 2 . ) 
Frá i l cerchio polare, ed i l trópico gli animali ce-
tacei deil'Océano crescono tino alia lünghezza di 50 . 
di 80. e di 100. piedi CHist. des V'oyagcs Tom, X V , 
pí 289, Zoología Britannica di Fennani* Vol. I I I . p . 
35.) 

( m ) Montesquieu Cühservat. sur la G r a n d . & 
la Vecad. des Rómains c. ,20. Tom, I I I . p¿g* 503 . ) 
osserva, che V Impero di Giustiniano , come la Fran
cia nel tempo delle incurskmi de' Normanni , non 
fu. mái tánto debele ¿ coníé quando si fertifico ogni 
villaggio i 1 ' 



spS Istorio, delia decadsnzs 
füszze fortifícate. Le puré torri di guardia si 
mu ta roño m spaziose Cittadelle, le rmira del. 
le quali , che gl'Ingegiieri estendevano o ristrir?-
gevano secondo la natura del suolo i si riem-
plvarto di Colonie o di guarnigioni; una stabil 
Fortezza difendeva le rovine del Ponte di Tra-
jano ( 1 1 2 ) ; e piü stazioni militar i affettava. 
no di spargere di la dal Danubio T orgoglio del 
nome Romano . Ma questo nome aveva per, 
duto i l suo terrore; i Barban nelle annue lo
ro scorrerie con disprezzo passavano e ripassa-
vano avanti a quegr inut i l i baloardi| e g!i abi-
íanti della frontiera invece di riposare tranquil, 
l i sotto l'ombra della comune difesa, eran co-
stretti a guardar di continuo le sepárate loro 
abitazioni. Furono ripopolate le antiche Cit tá | 
le nuove fondazioni di Giustiniano acquistaro-, 
r o , forse troppo presto, grepitet i d ' invincibi-
H , e di piene di gente ; ed ií bene augurata 
luogo della sua nascita tiró a se la grata reve-
renza del piu vano fi a' Principi. Sotto i l nome 

( u z ) Proeopio afferma f L . I V . c. 6 . ) , che ¡I 
Danubio fu arresuto dalle rovine del Ponte . Se i ' 
Ardiitetto Apoliodoro ci avesse lasciato un^ descrg 
itione della sua opera, si sarebbero dalla genuinadi 
luí pittura corretee le favolose maraviglie di Dione 
Czssio r L . X V I I I . p. i -zg. ) . I I Ponte di Trajano 
era composto di venti o ventidue püastri di pieta 
con archi di legno: i l fiunie é poco profondo , k 
corrente piacevole, e l'intero spazio fra le due rive 
non h maggiore di 443. tese (Reimar adDion. coll* 
autonta del Marsigii) o di 515. ( d ' Anville Geogr, 
m e Tom, / . p, 305 . ) . 
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dí CivJtlniana prima Y oscuro villaggío di Tau-
resio divenne la sede d* un Arcivescovo , e d ' 
un Prefecto, la giurisdizione del quates' esten-
(leva sopra sette guerriere Provtncie delT I l l i r i -
co ( 1 1 3 ) ; e Ia corrotta denominazione di G¡u~ 
stmdil tuttavia indica circa ventimiglia al raez-
godi di Sofía la residenza d1 un Sangiacco Tur
co ( 1 1 4 ) . Si fabbricó speditamente una Cat. 
tedrale, un Palazzo, ed un Acquedotto per uso 
de'paesani dell' Imperatore ; s'adattaronoi pub-
büci e privati edifizj alia grandezza d'unaCit-
tá Reale^ e la fortezza" delle sne raura , du
rante la vita di Giustiniano, resiste a' mal d i -
retci assalti degli Ú n n i , e degli Schiavoni. Ne 
fu ron talvolta ritafdati i progressi , e sconcer-
tate le rapaci speranze anche dagí ' innumerabi-
l i casteili, che neile Provincie dalla Dacia , 
deU' Epiro, della Tessagíia , deíla Macedonia s 
e delia Tracla pareva, che cuoprissero tutta la 
superficie del Paese: e dall* imperatore in ve

ro 

( 113 ) Vale a diré sopra le due Dacie Mediter
ránea e Ripense, sopra la Dardania , la Prevalüana, 
la Mesia seconda , e la Macedonia seconda, Ved, 
Cíiujtiniano, che parla f Novell. X I , J delle sueFor-
teize di la del Danubio , e degli homincs semper 
iellicis sudar i bus inhatentes , 

( 1 1 4 ) Ved. d'Anville C Mrmoirrs de P Acad, 
ce. Tom. X X X I . p. 289. 1 9 0 . ) , Rycaut. (Statopre
sente (jeIT Impero Turco p. 97. 316. ) , Marsjgli f Sta~ 
to mil i t . delP Jmp, Oítomanno p, 130. )<, I I Sangiac
co di Giusiendil é uno de' venid sottoposti al Be-
glerbeg di Romeiia : ed i l suo diiíretto mantiene 
48. Zaitu* e 588» Timar io t t i . 

N 4 



^©o Istúrid deifa décadenzd 
to fabbncátl fu roño, o riparati seicento di que. 
¿ti Fort i j ma seinbra ragionevoie i l creciere / 
che ognurío di essi per lo pi& consistesse solo 
i i l una torre di píetra o di mattoni posta nel 
mezzo d'una piazza quadrata o circoláre , ch' 
era cifcoridata da tina mufagiia , e da uri fos-
so, ed in un momento di pericolo somminL 
strava qualche difesa a contadini, ed al bestia-
me de vícini villaggi ( 1 1 5 ) . Ció non estante 
queste opere tóilitan, ch'esaurivano i l pubbli^ 
co erario, non servivano a dissipare le giuste 
apprensioni di Giustiniano , e dei «ruoi sudditi 
Europei. I Bagni caldi d' Anchialo nella Tra-
cia, si resero altrettanto siciíri , quanto erano' 
salutari^ ma la cavalleria sdtíca füfaggiata nel-
le ricche pasture di Tessalonica ; la deliziosa 
valle di Tempe trecento mlgÜa distante dáj 
Danubio, era di continuo agltata dal áuono dt 
guerra ( n é ) ; e nessun iuogo non fortificatol 
per quanto fosse íemoto o solitario, potevacofi 
sicurezza godere i vantaggi della pace. Lo stret-
to delle Termopile, che sembrava difendere la 

Sí-

. . ( 115. Queste fortiíieazioni possono assoimgiia^ 
p Z ^ r m ^ ( C h z r d i n Voyag. en 

, T x \ P^60' pittura ben «atúrale. 
( " O ; La Valle dx Tempe e situata lunyo il 

fiume Peneo, fra i colli d'Ossa, e d'Olimpo i ess« 
e lunga sokanto cinque miglia, ed in alcuni luop'hi 
non e pm larga di 120. piedi. Le süe verdeggiantr 
bellezze sonoelegantemeiitedescriítedaPlinio rHist* 
INat. 1. I V . 1 5 . ; e pik diífusameníe daEliano (Hisu 
var, L , 111, c. i . j 



te i f Ifáp'w9 Komane» Cape i ' L ib i 
skütezza della Grecia, ma che 1" aveva tanté 
voke traclita, ra diligentemente fortificato da' 
lavori di Giustiniano . Ei fece continuare dalF 
estremita del lido de! iriate per mezzo di val-
]1 e di foreste fino allá cima delle montagne 
di Tessaglia un forte muro, che Impedí va qua-
lunque praticábile ingresso . Ihvece d' una tu
multuosa folla di contadini pose una guarnigio-
lie di due mila soldati luiigo di esso ; próv¥i-
de per loro «so de' grariaj, e delle conserve d' 
acqua; e per una precauzione, che ispiráva la 
poltronería, ch' ei prevvide, fábbricó delle for-
tezze adattate alia loro ritirata . Le mura di 
Gorintd rovesciate da uh terremoto , ed^ i ca-
dentí baloardi d* Aíene e di Platea fu roño con 
attenzione restaurati; si ácofaggirono i Barbar i 
dal prospetto di successivi e peños i as sed j ; e 
le aperte Qltik del Peloponheso furon coparte 
dalle fortificazkmi dell' Istmo di Coiinto . I l 
Chersoneso di T rac í a , ch' é un' altra Penisola 
al!'estremita dell'Europa, sporge per tre gior-
áate di camminó nei triare ., e forma co' l id ! 
adjacenti dell5 Asia lo stretto déH* Ellesponto ; 
Gl' intervalíí , ch' etano framezzo a dodici beii 
popolate C i t t a , erañ pieni di alti boschi , d i 
be' pascoli, e di arabili carapi ; e 1' Istmo di 
trentasette stadj era stato fortificato da un Ge
nérale Spartano novecento anni prima del Re
ino di Giustiniano ( 1 1 7 ) . I n üri teínpo di i i -

ber-

( 1 1 7 ) Zénofbnt. Hellenic, l . / / / , c, z. Dopo 
üna langa e tediosa conversazione co'decumatori Bi-



soá Ist&rla de Ha decade m4 
b«rtá e di valore , i l ptf, leggiero ríparo pu¿ 
impediré una sorpresa ; e Procopio sembra 
che non conosca la superioritádegliandchi tem' 
p i , alíorche leda la solida costruzione ed i l 
doppio paraoetto d?un muro, le Junghe'braceé 
del quale s'estendevano da ambe le partí ngl 
mare, ma di cui la forza fu creduta insuffi 
cíente a guardare i l Chersoneso 5 se ogni Cit 
t a , e specialmente Gallipoli , e Sesto non si 
fossero assicurate con le particolari loro fortifi. 
caziom. La ¡unga muraglia, com' enfáticamen
te dicevasi, era un'opera tanto vergognosa per 
l oggetto di essa, quanto rispettabile per l'ese-
cuzione Le ricchezze di una Capitaíe si spar-
gono nella vicina Campagna: ed i l territorio di 
Costantinopoli, eh'é un paradiso della Natura 
era ornato con i lussuriosi giardini , e con le 
ville de Senatori , e degli opulenti Cittadini . 
Ma la lor ricchezEa non serví , che ad attiraí 
re gh ardíti e rapaci Barbar^ i piü nobili dei 
Komam, che vivevano ¡n seno ad una pacifi-
ca indolenza, furon condotti via schiavi dagli 
Scm; ed i l loro Sovrano poté dal sao Palazzo 
vedere íe fiamme os t i l i , che insolentemente s' 
estesaro fino alie porte della Cittá ímperiale . 
Anastasio fu costretto astabilire un'ultima fron-
tiera alia distanza di solé quaranta mlglia da 

3 n i 11 lung0 su0 muro di sessanta mi^lia 
dalla Propontide ali'Eussino manifestó V impo. 

ten-

zantini, quanto e piacevole laverit^, la semplicitá, 

m 
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««liza delle ^ue armi j e siccome i i pericolo dL 
ve trae anche piu im mínente , dali5 instancabil 
pruJenza di Giustiniano v i s' aggiunsero deíle 
nuove fortificazioni ( n S ) . 

L ' Asia Minore , dopo che si furon sotto- S; 
messi grisauri ( 1 1 ^ ) , resto senza nerruci, e rez^. 

, sema fortificazioni. Questiaudaci selvaggi , che de l i ' 
avevano sdegnato di esser sudditi di GaUieno, ^sia 
continuarono per dugento trent*anni in una v i - ílopo ^ 
ta ¡ruiipendente e rapace. I piu intraprenderiti stadTir 
Printípi rispettarono la fortezzadi qi íe l leman- Isau-
tagne, e la disperazione dei loro abitantl i l Xld-*. 
feroce loro animo veniva ora mitigato co' doní s 
ora tenuto i n freno col terrore, ed un Conté 
militare con tre legioni fissó la sija permanen
te ed ignominiosa dimora nel cu ore delle Pro-
yincie Romane ( 1 2 0 ) . Ma appena si rilascia-
va , qs i discraevala vigilanza deila farsa , scen-
^ ^ ^ ¡ ^ ^ - . ' 

( 118) Delia lunga muraglia vedasi Evagrio CL. 
IVÍ. c 3 8 . ) Tutto quest'ártico lo é tratto dal quar-
to hbro degli Edifixj, eccettuato Anchialo C l . Hí» 
^ 7 . ) 
. ( l ^ 9 ) Ved. sopra Vol. I . p, 540. 341 . deli 'Ori

gínale i n 4. e delia nostra Traduzione Tom. I I , 
155. Cap, X . Nel corso di quest'ístoria ho qualciis 
volca r ammenca tOj e moho piü spesso trasdiraco le 
precipitóse incursioni degi'Isauri , cha non ebbero 
ticuna conseguenza, 

( i z o ) TrebellioPollione CinHlst. Aug, p. io7.j 
pe viffe al tempo di Diocieziano o di Gostantino» 
Ved. anche Pancirolo adNotit . Impcr, Ortcnt. c. 115, 
141 . Cod. Theodos. U b , IX. T i t . 35. Ugv 37. con 
una copiosa e ben corredata annotazione del Goto-



2 04 ísiortá dellá decadénid 
áevano gil squadroni leggermente armati ¿ ¿ 
c o l l i , ed invade vatio la pacifica opulenza delf 
Asia. Quantunque glTsauri non fosser notabili 
per la loro statura o valore, i l bisogno gl i re
sé a rd id , e resperienza g l i abilitcí neir eser-
rizio dellá guefra predatoria . Con sileíizio é 
Telocitá s' avanzavano ad attaccare i vlllagg! é 
castelli senza dife.sa; le volanti lor truppe tal. 
volta sonó arrivate fino all ' Ellesponto, all ' Eus-
smo, ed alie porte di Tarso , d* Antiochia , ú 
di Damasco ( i i i ) ; e se he mettevano in si-
curo le spoglie nelle inaccessibili lore monta-
gne, prima che le Truppe Romane avesser r i . 
cevtito i l o r ' o rd i t i i , ola distante Provinciasac-
cheggiata calcolato avesse ilsuodanno. I I delit-
to di ribellione e di latrocinio gl i facea distin
guere da1 nemicl nazionali i ed érasí ordiriato i 
Magístrati per mezzo d'un Edicto, che ií ptú-
cesso o la punizione d' un Isauro anche nella 
solennita di Pasqua fosse un atto meritorio di 
giustizia e di pietá ( 1 2 2 ) . Se i prigionieri di 
quella Nazione si condannavano alia domesticá 
schiavitii, cotí ía foro spádá o pugnaíe sostened 

va-

( 1 2 1 ) Ved. i'a preña ed ámpia descrizione deí-
ÍQ loro scorrerie presso Filostorgio CHist. E c c l L¿ 
X I . c. S.) con reruditedissertazionidelGotofredo.' 

( izz) Cod. Giustin. L . I X . TH. 12. Z.^. íf. 
Son rigorose le pene sfabiiite contro di essi , cioé 
una multa di cento libbre d'oro, la degradazieíi'é ¿ 
e fino la mor te . La pübbíica sicürezza poté sommi-
aistrare un pretesto per dissiparü : nía Zenone in 
seguito voile piMfosto trár profitto dal valore, e dai 
mxviÜQ degl'Isauri. 



Dell'Impero Tamaño, Cap. X L . 205-

vano le prívate contese de' loro padront^ e si tro
vó espediente , per la pubblíca tranquil!ita d i 
proibire 11 servizio di tali perico!osi domestici. 
Quando peraltro montó su! trono Tarcalisseoo 
Zenone loro compatriotto 3 invitó una fedele 
e íbrmidabil truppa d'Isauri, che insultaron ia 
Corte e la C i t t á , e furon premiati con un an
imo tributo di cinque mila libbre d 'oro . Ma 
le speranze di fortuna spopolarono le monta-
gne, i l lusso snervq la durezza deglí animi e 
de'corpi loro , ed a misara che si írammischia-
ron con gli uomini, divennero meno capaci di 
godere la povera e solitaria lor l iber ta . Mor-
tq Zenone, Anastasio suo successore soppresse 
le Ipro pensioni, gli espose alia vendetta del 
Popólo, gl i bandi da Costantinopoli, e si ap-
parecchió a fare una guerra, che lasciava loro 
solamente 1'alternativa di vincere o di serv i ré . 
U n fratello del defonto Imperatore usurpó 11 
titolo d'Augusto, ne fu sostenuta efficacemen
te la causa dalle a rmí , da- tesori, e da magaz-
zini raccolti da Zenone; ed i nativi deU'lsau-
ria dovevan formare la piu pircoia parte de' cen-
to cinquanta mila Barban, che militavano sot-
to le sue bandiere, |e quaü fu roño per la p r i 
ma volta santifícate dalla presenza d'un Vesco-
vo combattente . Le dlsordinate loro milizie fu-
íono vinte nelle pianure della Frigia da! valo
re , e dalla Disciplina de' G o t i ; ma una guer
ra di sei anní quasi esauri tutto i l coraggio dell*. 
Imperatore ( 1 2 3 ) . Gl'Isauri si ritirarono alle,„n*492,! 

lo -

( 1 2 3 ) La guerra Isauriea, ed iltrionfo d?Aña
sca-



m 

i o é Istórta delia ie&ddentá 
toro moníagne; le loro fortezze una dopo V a!-
ira furono assediate e distrutte; fu tagliata la 
comimicazione, ch'essi avevari co! mare; i pi^ 
braví de'loro Gapkani morirono In battaglia-
quelfi, che sopravvissero 3 atand la loro ese-
euzione furon tratti in catené per i'Ippodromo ¿ 
si trappianto nella Tracia lina colonia de* loro 
gíovani, ed i l restante del topólo A sottoposé 
al Governo Romano, Passarono peró a ¡cune ge-
íierazioni prima che i loro animí si adattasse-
ro alia schlavitiio í popoíati villaggt del mon
te Tauro eran pieni di soldati a cavallo, e d | 
arcieri ^ qnesti resistevano in vero all ' imposl-
¿ion de t r i b u t l , ma soiíi ministra van del le réJ 
elute alie ármate di Giustiniano, ed i suoi Ma-
gistrati C i v i l i , come 11 proconsole di Cappado-
cia , íl Conté d ' ísaurla , ed i Pretori di L i -
eaonia e di Pisidia, eraa forniti di forza mi 

l i . ' 

stásio si narran ó brevemente ed oscuramente daGio-
Malala {Tom. J I .p . 106. 1 0 7 . ) , da Etagrio f L . I l f l 
c' 35-) > da Teofane f p. i í3. I Z Q . J , e dalia Cróni
ca di Marcelüno . 

( 1 2 4 ) Fortes ea re&o (dice Giustiniano} vim 
habet , nec in ullo áiff tn ab Isamia , quanmnque 
irocopio ( T c r s i r l . 1 . c . n . ) noti un'essenzial dif-
íetenza nel militare loro carattere ? ne'piü antichi-
tempi peró i Licanjs ed iPisidj avevan difeso la ior 
liberta contro i l gran Re (Senofont. Anabas. /. / / / . 
€, r , ) Giustinuno si serve d'una falsa e ridicok 
erudusone dell'antico impero de'Pisid), e di Licao-
Jie che dopo aver visitato Roma (iungotempo avan̂  
t iEneaj diede i l nome e la popokaone alia Lícao-
ma (Nov. 24. 25 . 27. 3 0 . ) ¿ 
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litare per frenare la ¡kenziosa pratica delle ra
piñe e degíi assasinj ( 1 2 4 ) : ;. Fort¡„ 

Se dlatno im'occhiata dal Trópico finjo ai- hcaúv-
la bocci del /Tanai, potremo da una párte os, ne dei-
kétvkté le precauzioni di Giusfmiano per repri- l ' I n i -
mere i selvaggi dell2Etiopia ( 1 2 5 ) , e dalV al-
t ía le lunghe muraglie^ ch' ei cosrrui neliaCri- YMSÚ-
ísíea perdlfesa de 'Goti suoi a imcí , che foi^Éia-íiq fino 
vano una colonia di tremila pastor! e gtierrle- alie 
r i ( 1 2 ^ ) . Daque l l á Fenisolafino a Trebison- I7on" 
da, erasi assicurata la curva oriéntale deli'Eus-
sino per mezzo di fortezze, di aí leanze, o del- Persisu 
la Religione, ed i i possesso di Lazica, c h ' é í l 
Coico deü'ant icaGeografía , e la Mingreiiadel-
la moderna, divennetostó l'oggetto d'una i m 
portante guerra. Trebisonda, in segulto sede 
d*un Impero Romanzesco, nove alia liberalitá 
di Giusciniano una chiesa, un acquedotto, eá 
una fortesza, di cui le fosse tagliate fu roño nel-

la 

( i t 5 ) Ved" Procopio Fersic. I . x. c. 19. L ' A l 
tare del la concordia naz,ionale, dove si face va no gíi 
annui sacrifizj e giuramenti , che Diocleziano ave-
va eret 10 nelrisola d' Elefantina , fu demolito da 
Giustiniano con rninor política che zelo. 

( 1 2 6 ) Procop. de Aeá'rf, / . / / / . c. 7, H i i t . h 
V l l L c. 3. 4. Questi Goti seiu' ambizione ave va a 
ricusato di seguitar le bandiere di Teodorico. Fino 
al secólo X V . e X V I . se ne puo rintracciare i l no-
me e la nazione fra Caifae lo stretto d 'Azof (4* 
Aoville Mtmoir . de V Atad . Tom, X X X . p. 240. J 
Essi meritarono bene la curiositá del Busbechio Cp. 
321. 316. J : ma se rubra , che siano svaniti nel le re- * 
lazioni piü reeenti delle missioni del Levante í T . 

i presso To t t , Pejssonfcl ec. 



i . o 2 Jst&ria del/a de cadmía 
la viva pletra. Da questa Cittat marít ima puo 
tirarsl fino alia Fortezzadi Circesio, ultima sta-
zione Romana saU'Eiifrate ( 1 2 7 ) , una linea 
di confine di cinqnecento migl ia . Immediata, 
mente sopra Trebisonda per cinque giorni di 
cammino verso i l mezzodi é occupato 11 Paese 
da folti boschi, e da moiiti scoscesi, tanto is-
p i d i , quantunque non tanto a l t i , quanto l e A L 
pl edi Pirenei. In questo rígido clima ( j 28 )} 
dove rade volte si fondón le nevi i frutti ven. 
gono tardi e senza sapore, fino i l miele é ve-, 
leñoso, la piü industriosa cultura si do vea l i 
mitare ad al cune piacevoli val 11; e le tribii 
pastoraij ricavavang uno scarso sostentamento 

dal_ 

(127) Per ia geografía e la struttura di questa, 
frontiera deli'Armenia, ved, ie Querré Pepsiane ? 
e gli Edifiz] di Procopio ( l . I L c. 4-7. /, / / / . c. 

(128) Questo Paese vien descritto da Tourne-
fort C Voy age au Lcvant Tom. I I I . Lettr- X V I I . 
X V I I I . J , l^tjeil'abile Bonmico ben presto scuoprl 
la planta, cfte iafetta i l miele fPlin. X X I . 44. 45.J 
Egli osserva, che i spldati di Lucidlo con ragione 
restaron sorpresi al freddo, che vi trovarono, rnen, 
tre anche nella pianyra d'Erzerum alie volte cade 
ia nevé nel mese di Giugno , e di rado termina la 
raccolta prima del Setiembre. I Golli dell' Armenia 
sonó sotto i l grado 40. di iatitudine: ma nella mon
tuosa regione, dove abito , si sa bene, che una sá
lica, di alcune ore trasporta i l viaggiatore dal clima 
della Linguadocca in quello della Norvegi» ; e si 
ammette come regola genérale , che sotto la linea 
eqmnoziaie un'elevazioné di 2400. tese equivale al 
freddq 4ei cerchio polare ( Remond. Ohscrvat. sut 
Íes Voyáges deCoxe dans ia Suisse To/n, I L p, i o i J i 
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íialia carne, e dal Slatte de'loro armenti. I Ca~ 
Ubi ( 1 2 ^ ) traevano i i nome e 1'índole de 11 a 
férrea quaüta del suolo j e fino dal tempo di 
Giro poteyan allegare, sotto le vade denomi-
nazioni di Caldei, e di Zanj, una prescrizio-
ne non interottadi guerra e di rapiña . Al t em
po di Giustiniano essi riconobbero i l D i o , e l ' 
Jmperatore de Roraani, e furono fabbricate set-
te fortezze ne' lnoghi piíj accessibili per rispin-
gere rambizione del Monarca Persiano ( 1 3 0 ) , 
La principal sorgente dell' Eufrate viene dalle 
Montagne de' Ca l ib i , esembra, che scorra ver
so T Occidente e TEussino; plegando poi que-
Ito fia me al sud ovest passa sqtto le mura d i 
Sata!a , o Meiitene ( che furono restaúrate da 
Giustiniano come baloardi dell' Armenia Mino
re ) , ed appoco appoco s'accosta al mare Me
diterráneo ; fintantoché impedito dalv Monte Tan
to ( m ) a|ia fine dirige 11 kngo-e tortuoso 

, Í,I29.) fut) rintracciai-si I'identiüá ? o prQssimi-
ta de'Callbi e de'Gaidei presso Strabone CL. X I I 
•p. 825. S-it.J, Qeilário fGeogr. Jn t iq . Tom. I I p 
202. zo^.J; e Freret f Mem. de V Acad. Tom. I V . 
P'59\ . J . Senotunce ñel suo Romanzo (Cyropad. I . 
111) introduce quegli stessi Barbari , contro i qua-
n^avea combattuto nella 'sua'ritirata (Anahas. I . 

j - J Xiy>) Procop. P í m c . /. 1. e. 15. de Aedíf. I . 

(131) N i Tatmis ohstet in nostra mana ventu-
rus (Pompón. Melal í l . 8.) . Piinio, Poeta non ma
no ene naturalista, personifica i l fíame , ed i l mon-
t|,, e ne descrive i l combattimento. Vedasi neli'ec-

TOMO X I L ^ Q ' „e í -^ ' 



210 Istoria della decadenza 
suo corso al sud est, ecí al Golfo Pérs ico . Fra 
k Cit tá Romane di la cíall' Eufrate ne distin-
guiamo due fondate receritértiéñte, ch' ebbero 
i l rióme da Teodosio. e dalle reliquie de' Mar-
t i r i ; e due Capltali5 Amida édÉdessas che sonó 
celebri nell'Istoria di tut t i í tempic Allá peri
co! osa lor sitdazione Giustiniano proporcionar 
ne voíle la forza: uri fosso ed üna palizzata 
potea serviré alia forzá iridísciplinata dellá câ  
Valleria Sckicá; ma richiedevansi opere piü ela
bórate per; sosteríere un regolare assedio contro 
le aririi ed i tésori del gran R e . Gl i abiíi suoi 
Ingegnieri sapevano le maniere di fare delle 
profonde mine , é d'innaízar delíe piattaforme 
ai livello delle íñura^ egli scuoteva i piá for-
t í edifizj con le sue raacchine m i l i t a n ; ed alie 
volte avanzavasi all" assalto1 con uña linea dí íno-
fcili torr i sul dorso degli Elefanti. Ñelíe grart 
Ci t tá deir Oriente s ío svarítaggio della distan-
23,; e íorse anche della situazione, venivacom-
pensato dallo zelo del Popólo 3 che secondavá 
la guarnigione in di tesa della patria e della Re-
ligione propria; e la favolosa promessa del Fi -
glio di Dio 5 ch' Edessa non sarebbe mái stata 
presa, empieva i Cittadini di vaíorosa fiducia, 
e scoraggiva e rende va dubiosi gil assedianti 
(152 ) • Furonodiligentemente fortifícate le m i -

- • ' ' . / . . . / ".... / . • • tí&. : ^ 

cejiente Traítato di M . d'Anville i ! corso del Ti«' 
g r i , e deíi'Eufrate. , 

(132 ) Procopio íPersic, L I I . e, 12, J racconta 
la storia coi mono rñezzo scettico e ine£¿o .super-
ftkioso d' Erodoro. Questa- promessa aou si tiovi

vo 
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fiofl Citta deli'Armenia e della Mesopotamia, 
ed , i posti che sembráváno dominare sulla térra o 
suIJ'acqua3 ¿ontenevano moíti Forti fabbrícati 
fegolarmente di pietra, o piá it] freíta con i 
piu corriiini ma té r id i di térra e di n iá t ídhi . Í | 
occhío di Gitíítmlárto inyestigaTa ogni íubgo, 
é íc sue crudeli precau¿ioni tiravan ja guerra 
anche in qüelle remóte valí i ¿ i pacifici abitan-
t i delle quáli collegati fra loro per mezzo del 
cdmmercio, e del matrimonio, ignoravano ledi-
scdrdíié delíe Nazioni , e le querele de' Prii lci-
p i . A l ! ' occidente deli 'Eúfrate un arenoso de
serto s'estende píu di sei cerito migíia fino al 
Mar Rosso. La Natura aveva frapposto una Vuo-
ta ¿olitudine fra T ambiáionedí due Imperjemo-
íi fra di l o r o ; g i lArab i f ind al .tempe diMao-
iriéttd noti furdn íormidabiíí., che come ladro. 
m5 e neir alta sicurezza delia pace si trascu-
rarono le fortificazioni tlella Siria riel lato piiüí 
ésposto. 

v Ma I5 inimjcizia nazionale, o ai mano gl i Morte 
éffetti di tale mirnkizia si eran sospesi median- ^ 
te una tregua 5 cHe continuó piü di quarant'aru ^ ¡ f ^ 
n i . U n Ambasciatore deli' ímperator Zenone ac- Persia. 
compagnó i l temerario ed Infelice Peroze neí-An'.4SS. 
U sua spedizione contrdi Neptalici 5 ovvero ü n -

va nel primitivo raccoiíto d ' EuseEío , ma coininc¡5 
almeno da-ll'anuo 400.' ed una terzá favola s ejoé 1* 
rértinica , ben presto ínsorse salle ukre düe ( Evagr» 
¿. I ¥ . c. i j . J ., Si eco me fidessa h rstata presa 
Tiííemont dov¿ negar ia promessa tMem, Eccl. Tom* 

w 2 



si.-s Litocia Adía. deeacLdnzd 
ni Btaisda! ,• le conquiste de'quaü si eraaoesceM 
id al .Mar Caspio nel cuore dell' India J del la qua-
le i l trono rilucea di sm eral di ( 1 3 5 ) , e laca-
j/alleria sosteneyasi da una ¡mea di duemilaE-
lefanti (134)*. I Perslani furono due vol ce cit.-
condati in una situa^ione, cheren-leva mutile i l 
valore, ed imposslbil la fuga; e fu compita \% 
doppia victoria degli Unnipermezzo d' uno stra-
ragemrrja mil i tare. Essi rilasciarono i l regio \o% 
prígloniero, dopo ch'egli s| fu sottornesso a4 
adorare la tpaesta. cPun Bárbaro.; né serví ac| 
evitare tal' urniiiazione la casuística sottigliezzq 
dei Magi, che istruiron. Perore a diriger la sua 
íntenzione al Solé na.sceníe. Lo sdqgnato svic,. 
- ' • '¡- " i • ' - ' ' .a S** -;'' 
iTWMnilllll . [ M I . • • 1 I I I I •TffWWIMMC'ian li f •^•|Oiyf^wwm»-^^i'i'wMly TMyaWMaHEl 

* C • ' A ' ' • " _ •• f ^ 1 í ' 

( 133 ) Q^ieid si compravano da' mercanti d' A-
duli , che comrnerciavano nelF Indu rGosma Topc-
$r9 Chxjst. L, X L ' p . 3 3 9 . P u r é liella stima delle 
piétr'é preirose i l primo era lo smeraldo Scitíco , ií 
Battriano aveva i l secondo luogo, e F Etiópico so-
lámante i l terzo f Theophrast d 'Hü i p- 61 . ec. gz.J, 
La prod^ione, le cave.e?f degli sm^raidi sonó in» 
volte aeiroscuritá; ed e dubbiosc, , se noi abbiaaio* 
alcuna delle dodici specie di essl note agii Antichí 
rGoguet Órigi des Loix ce. Bmt. I I , Lib. z. c* %, 
an. . In questa guerra gli ünni guadagnarono , 

almeno.̂  Perore perde la piii prexiosa Vería de| 
niondo, di cui Procopió raccohta una ridicolosa fa:. 

(134) Gi'Indosciti continaarono a regnare dai 
tempó d'Augusto ( Dionys. Perieget. 10SS. colcom-
raeniariú i1 Eusta^iq presso Hudson Gecgr. minar, 
Tonu IV. } fino a queíio di Giustino i l vecchio 
í'Cosma Topograph. 0ris t . L . X I . p. 338. 339.- J \ 
N_;l secondo secólo essi eran padroni 4Í Larissa , O 
di Gu/.cfat. 
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ÜeiPUperó' HoniaHi. Cap: X L , i i } 

céssóre tíl Ciro dimentico i l suo pericolo, ela 
Iradtudme , ririnovó cóá ostínatd furdre l 'á t tac-
t o , e v i peHé l'árftiátá n6n mea che la vi ta 
( 1 3 5 ) . t a mór tedi Peroze jtBbándon^ ía Per-
•sia á'súoi esterni e ddmesdci ñeniici ; e passa. 
rorio dodici añnl di confiislone ¡ prlmá che Ú Pefsia-
snó figlio CaBade, o Kobad potesse fornlarea!- n^An . 
tun disegno d ' ámbi l íóné , ó di vendetta . / L a di-5d?:"505* 
sobbügante parsiraortiá d'Anastasio fu i l mo
tivo o i l pretesto d' una guerra co 'Rdmai í i 

marciároño sotttí le Bandlefe de'Peí--
Siani gji ün t l i e gli Árábi j e le fortlficazioni 
deir Ármenla é dellá xMesopotaraia eranoallora 
In una cóndiáloríe imperfetta, o rovinosa . L" 
Jmperatore ringrazlo i l Gcvérríatóre ed i l Po
pólo di Martlropídli per aver Súbito resd tina 
O t t l l , che noft poteva difertdersi con buon suc-
fcesso e 1'incendio di Teodosiopoíi potea giusti-
Ücár lá cdnddtfa dei priidemi di l e iv i c iñ i , h ~ 

tílU 

f 135) .Ved, íe ávventure di Firuz ¿ ó d i , Pero, 
ze, e le loro eonseguenze presso Procopio (Persic, 
*• 1. c. 3, 6.J ene puo confrontarsi co' frammenti 
delP.Istoría_tír¡éntálé (d* Hetbeíot Bibliot. 'Qnsnt, 
P* 351' e Texeira Iscoria di Persia tradotta o cora* 
pendiata da Stewens /. / . t , 31, p. 132 - 138. j | , £a 
Cronología, é i e n determinatadali'Assemaano f B í ~ 
iliot. Orient* Tom. I I I , p. 396 - 427. J 

h¿ des¿rizion« cieiis Guerra PersiaJÍa sot-
to i regni di Añastssio , e di Giustino pu5 trarsí 
da Procopio CPersic, l , I . c, 7. 8. g-J, da Teofane 
( I n Chronogrepb. p, 124 - xzy.J, daEvagrio CL. l í í , 
c' 17-J , da JViarceliino f i n Chron, p, o.-j.j , e da Gio-
t̂óé Stilita (ap.1 Assernan. Tom, I , p. •272- 2 ' ¿ i . j 

o * 



214 ísjorta $slia decqdmtct 
¿mida sostenne urr lungQ e rovinoso assedio: ^ | 
termine di tre mesi laperdita di cinquanu mi -
la spldatl di Gabade non era bilanciata da ve-
p n prospetto di buon successoj ed in yano i 
Magldeduceyanq una lusinghiera predizione dall0 
indecenza delle donne, che dalle mura aveva. 
no esposte le piq ságrete lor partí agli occhjj 
degü assediantio Una notte alia fine tácitamen
te salirqno sulla forrf pin accessibile, che non 
era guardata che da alcuni Monachi oppressi, 
dopo le fmuioni d? una solennita, dal -sonno e 
dal vino. Alio spuntar del giorno, furonoappli» 
cate le scale alie mura? íapresenza diCabade, 
U terribile $uo comando, e la sua spadasguai-
nata costrínsero i Persiani a vincere, e prima 
sebe quella fosse rimes^anel fodero? ottantami-
la abitanti ayeyano espiato ií sangue de'loro 
conqpagni. Dopo T assedlo ds Amidíi la guerra 
continuó per tre anni 5 e T |nfelice frontier^ pro-
yp tutto i l peso delie calamita, chs essa appor-
t a . Troppq tardi fu offerto Toro d'Anastasioj 
i l numero delle sue truppeera 4íS|fiJ|to dal nu
mero de'loro Genera l í ; laCainp5a|na restó spb-
gliata de'supi abitatorf^ % tanto i Viví 5 quanto 
i "mqrti abbandonati furono alie fiere, del de
serto» La resistenza d' EdesW, e la mancanza di 
preda fece plegar 1' animo d i Cabade alia pace: 
t i vendé le sue conquiste un prezzo esorbitan-
t e ; e 1^ medesima line^ d | confine, quantun-
que segnata di stragi g di devastazioni, conti
nuó a separare i due Imperj . Per evitare sjmi-
l i dann í , Anastasio risolvé di fondare unanuo-
va Colonia si forte, che sfidar notesse la poten

za 
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2a Persiana, e si avanza ta verso í 'Assir ia , che 
Je staziqnarie sue truppefosser capad di difen-
dere la Provincia mediante la minaccia, o 1' 
gsecuzipne d°una guerra offensiva. A tai'oggst-
fo fu popolata edqrnatala Qt tád i l a ta ra ( ? 3 7 ) F o r t i ' 
¿istante quatíordici migUada Nisibi , e quattfo ficazio-
gíornate di cammino dal T igr i \ le precipitosa ni <ii 
pperq d'Anastasio furono migllorate dalla per- P*rar 
geveranza di Giustini^noá e senza fe^marci su 
piazze menq importanti, lefortificazioni di Da
rá possono rappresentarci i '^rchitettura mil i ta-
fe di quel secólo „ Fu circondata la Citrá da 
due muri ? | | p spazio, dv era ira quest^ d ic in-
quanta passi^ serviva di ritirata al be^tiame de-
gli assediati. La muraglia di dentro era un mo
numento di forza, e di bellezza: s'alzaya que. 
sta sessanta piedi sopra i l su ojo, e Faltezza 
delle torri era di cento piedi ; i fo r i , da'quaT 
U pqteva offendecsr i l nemico con arm! da lan-
ciare 3 erano plccoli, ma numerosi 5 \ soldatl 
sravano lungo i l ramparp difesi da una dopp|a 
gallería, ec| alzavasi una terza piattaforma spa»r 
ziosa e sicura sopra la sommit^ delle t o r r i . | l 
muro esteriore par che fosse meno aleo, ma p i^ 
solido; ed ogri l torre era difesa da un baloar* 
do quadrangoiare. ^Un terreno duro e sassoso 

Im-

(137} Procopio fa un^atiipia. e correcta dssv'ri-
jione di Dará ( F'ersic. I . 1. f ." ip , | , JJ. 13. Ja 
•Jedif, lB / / . c, 1, 2. 3. L I I I . f» 5,> Se ne veda la 
sitiiazione presso M . d'Anville (V Euphratc le 
Tigre p. 53. 54. 55,^ quancuaque sembra , ch' egü 
raddóppi la discanta fra Dará e K i s i ^ i , 



Istorta ttéfía iecMénid 1 
i m pedí va í íá^ori delle mine, ed aí sud e ^ l 
dove i l isuolo era plü trattablle, Ténivafto ritar-
dati dá un opera nuova, che s^avangava in for
ma di rríezla luna* í fossi dupíi'éafi e tripíica-
t l eran pieni d'acqua corrente; é si prófittd 
con la fíiasáma industria della cómodita de! 
fiume per súpplireai bisbgni degíi ab i t anü , pef 
quietar gil assalitori, é per impediré f d'annl 
d'una naturale d aftifíciaíe inondazione. Daré 
continuó piü di sessant'ánni a serondar le ve-
dute dei suoi fortdátori, ed á provocar lagelo-
sia del Pefsiahi, che noñ lasciavano di lagnarJ 
si, che si era cóstfnita quell'inespugnabii íbr-: 
tezza con una manifesta vlolazioné del Trat-
tato d i pace fatto fra'due í t t iper j . 

Porte i Le Provincia di Coico, d"Iberia, é d ' A I ^ 
Caspie, bania fra i'Eussino ed i l Caspió sonó' ínterse-
ed Ibe- cate per ogni ve'rsa dalle ,^irama¿loni del rñort-

te^ Caucaso; e nella geografía tañfo déglí antí-
chi quanto de' moderni si sonó spessevolte con-
fwse fra loro le dúe principan Tone, o pássi , 
che va-nno dal settentrioneal mezzodí . Si é da
to i l nome di Porte C ^ V o d ' ^ f e ^ p r o D r i a » 
mente a Derbfeñd ( i^S ) / ché occnp'a un bre^ 

ve 

. (138 ) Della Ci t tá , e del passo di Derbend ve
das! d'Herbelot CBihliot. Orient. p. 157, 291. 807./ 
Petis de la Crpix CHist. de Gengiscañ. I . I V . t. g.J 
Xstoria Genealógica, de' Tartarí . ? fróm. / . p. i ' ioy, 
Oleado C Voy age en Terse p. 1039-1042.^,6 Cor-
nfelio. leyfiruyn CViaggi' Tom. I . p, 146. 147 Pu6; 
cónfrontársi i l prospecto di questo don la pianta d' 
Oleario, chs credé, che íe niura daño di cróíVácif 
® di sabbia indiVritr daá témpó'»' " 

m 
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vé fkclíve fra le montagne edi l mare: questá 
Q t t a , se prestiárn féde allá tfadiiüione del loo-
go, fu fóSdáfá da'Greci; e qüesío pericolosd 
Ingréssd venne fortiíjcató da'Re di Persia coíí 
un rríold 3 con doppie murá , e cor t ' por íe d i 
ferro. Le porte Iberk {119) si fof-manó daünd 
Stretto pasáo di sel mígiia del monte Caucase , 
che dál lato Mtentrionale del í ' Ibef ia , o deüa 
Georgia: s" apre ñella piáríürá , che s'estende fi
no al Tanai ed ál Volga. Una fórcezMa désti-
fiata forse da Alessandro, o da alcuiio de" suol 
saccessori a dominaré quell' irriportanté posto f 
éra pervenuta per diritco di conquista o d'ere-
dita iñ un Principe U ñ n o , che l'oíferi per un 
ínoderató pfezio áll' Impefatore ; itia inentré 
Anastasio indugiava, m'entré ne calcoíava t i m i -
dametlté i l prezáo é la dístanza • vi si frappo-
se un p iá vigilante rivalé , e Cabade ticenpd 
per íb'rza quel passaggio del Caucaso . Le por
té Albanesi, ecí ÍBerie escludevano ¡a ca^alle-i 
fia degli Scitl dallé stradé pió breví e píú prál 
t icabi l i , é tutta la fronte de' monti era coper-
ta dal riparo di Gog e Magog, o sia dalla lan
ga muraglia, ch' eccitó la curiositá d* un Calif-
fo Arabo ( 1 4 0 ) e d' un Gonqüistatore Russo 

( 1 4 1 ) . 

(139) Procopio. con qualche conftisione ie ciüa- \ 
inÁ stmpreCaspsa fFersic. I . i , c, iq.<,J , Questo pas-
so presentemente si appella TJÍ4r^tt^a\ Porte Tar-
tare (d'Anville Gcogr. and Tom. I Í , p. 119. 120. "J 

••, ( 140) L ' imnmgínario riparo di Goge Magqg, j 
che fu seriamente investigato e creduto tía un Ca-
Jiffo del I X . secólo, sem&ra, che sk derivato dal

le 



Istúrld dslla dscadenza 
i i ^ i ) . Serondo una descrhdone recente soii(| 
.artificialmente unite insieme senza ferro o ce
mento alcuno delle gran pietre grosse fettepie-
Al, e lunghe o alte° ventunq per formare un 
iriuroj che dura piqi di trecento miglia dai 11̂  
di di Derbend ?opra i monti ? e per le valli 
del I)aghestan, e della (Siorgia. Un" opera ta-
Je potea intraprendersi senz' alcuna visione dal-
la PoIit|ca di Cabade ; e senz' aleun prodigio 
pote compirsi dal suo iíglio si formidabiie a" 
Romani sqtto i l norae di Cosme , e cosi caro 
agli Qrientali sotto qqellq di Nushir'Waii . I I 
Monarca Persiano aveva j n piano le chiavi 
si della pace che della guerra j ma in ogni 
Trattato ei stipulava , che Giust-iniano contri-
buisse alia spesa della comune Barriera , che 
difendeva ugualmente i due Imperj dalle scor-
ferie degli Sciti ( 142)0 

¿ V ' ' '. V I L 

porte del monte Caucaso, e da un'incerta noti
cia della muraglia della China í Geo^r. Nubíens. p, 
2.67^70: Memoircs de P Academie fom. X X X I , p 
aio-i is>. j • * • 

(141) Ved. un'«riidita Dissertazione di Baier 
de muro Caucase? in ContmenU Acad. Fetropolit. an, 
1 7 2 . 6 . Tom, I . p. 425-463: ma le manca una carta 
o pianta.- (guando i l Zar Fierro' I . 'V impadronl di 
Derbend l'anno 1722. la misura del muro fu tro-
rata essere di Qrgigie o Braccia Russe '3285. cias-
cheduna delle quali coiltiene sette piedi Inglesi , e 
perc¡5 della lunghez.za in tmto di poco piii diquat-
tro miglia.' ' ' " ' ; " 1 ' T ' ','' 1 - ' 

(142.) Ved. le fortificazioni ed i trattati diGo-
sroe o Nushirvyan presso Procopio CPersic, /. / . c 
26. 20,. /. J L j , e 4'Herbelos fp. 



V I I . Giustíniatio soppresse le scuoíe d' Ate-
ne, ed i i Consolato di Roma , che aveyanc^ 
tiatQ al mondo tantj saggl ed eroi . Ambeduc 
gueste Istituzioni erano da gran tempo dege-
perate dalla primitiva lor gloria ; puré §1 pu¿> 
pon ragione dar qualche taccia d* avarizia e di 
gelosia ad un Principe ? per mano del quale 
furon distrutti que'yeiierabili avanzi. 

Atene dopo i trioníi Persianj aidottq la f i - 5cuo|e 
losofia della Jonia, e la Rettorica delía Sici- d'Ate? 
Ua ; e tali stíidi diyennero U patrimonio di una xie.' 
Ci t tá , gl i abitanti della guale" ascendenti acir-
fa treíitarniía masch] co|i4ensarono nel perío~ 
do d' una sola generazione i l genjo d i secoli, 
e di mi lüon! . I I sentí mentó , che abbiamo 
della dignita della natura umana s' esalta alia 
semplice riflessiqne , che Isocrate ( J45 ) fu 
compagno di Platone, e di Senofonte ; ch 'ei sí 
trovo presente, forse itisieme coiristorlco T u -
cidide, alie prime rappresentazioni dell" Edlpo 
di Sofocle , e dell" Ifigenía d" Euripide 5 ed | 
suoi allievi Eschine e E)emosteí|e conteserq pe|í 
|a corona del patríottismo alia presenza d ' A r L 
stotele Maestro di Teofrasto , che insegno i n 
Atene al tempo de'Fondatori della Setta Stoi-

(143) La vita d'Isocrate s'estende daU'OIim-
piade Só. i.fino alia 110.3. (dall'anno 436. ai 336. 
avanti Gesü Cristo ) . Ved. Diónys. Halicarn. Tom. 
I L p. 149. 150. Edit. Huíison . Plutarch. ( o 1'Anó
nimo) in Vit. X . Oratar. p. 1538.-1543. Edit. I L 
Stcph. Phot. CW. CCLIX. p* 1453. 



• i í 5 íst'ma istia decdden&it 
ca, e dell 'Epicúrea ( 1 4 4 ) . L ' ingenua gioverlj 
tü deir Attica gddé 1 vantaggi della domestica 
loro educa^ione, che fu cdmunicata sen¿a in-
vidia alie Cit tá sue riváli . Due mil a scolarl 
íidírono le ¡eziorii diTeofrastd ( 1 4 5 ) - Jescuó. 
le di Rectorica dovevano esseré anche piú nu
meróse di quelle di Filosofía - ed una rapidá 
successione di sfudenti sparse la fama del lofd 
Maestri fino agí i u l t imi connni deli ' idioma, e 
del no t í e Greco. Questi confini furono estés? 
dalle vittorie d* Alessandró ; le arti d' Atene 
soprawissero alia l iber ta , e al dominio di es-
•sa; e le Colonie Greche da' Macedoñi plántate 
neir Egitío , e sparse per i" Asia intrapresero de 
unghi t frequenti pellegfinaggi per veneraré 

íe Muse del favorito lor tempio sdllé rlve dell' 
Ilisso . I conquistatori Latini rispettosamenté 
áscoltafono le istrúzioni de' loro sudditi é pri-
glonttñ -> furono fegiátrati ríelle scuole d" Ate: 
ne j noiíii di Cicerone, e d'Orazio^ e dopo ii 
perfetto stabilimento del Romano Impero gl* 
I tal iani , gli AfFricani , e i Britanni conversa, 
roño ne boschetti deií' Accademia co" loro con-

dí-

, ( I44) Sonó copiosamentedescritte, quantunque 
ín brevi parole , le scuole d' Atene nelk Fortuna 
Atttca dz U z m ú o fe. VIÍL p. j j . fiel Tom' I¿ 
Upp.j . Viento aii0 stato ed alie arti di quella cit-
ta, ved. d primo libro di Pausania; , tá un piccolo 
wattato dt Dicearco ( ntl secón do Tomo de' Geogra-
íi di Hudson ) , che scrisse verso 1' Olimpiade GXVII. 
f Dissert, di Doávvell. se-̂ , 4. J 

( i45> Diogen. Laert, Ve vit, FhUosóphor. L. Vt 



Belf Impero ñomam. Cap,. X I . 
diseepoli Orientali . G!i studj cíella Filosofía, f 
deirEloquenza incontrano i l genio d* uno Sta-
to popolare, che incoragglsce la liberta delle 
ficerche , e non si sottomette che alia forzu 
deila persuasione. Nelle Repubbliche di Gre
cia e di Roma i 'arte di parlare era la poten-
te macchina del patriottismo o deir amblzione; 
e le scuole di Rettorica somministrarono una 
colonia di Pol i t ic i , e di Legislatori . Quando 
fu soppressa la liberta deüe pubbilche dlscus-
fioni , T Oratore poté neli ' onorevole i rapiego 
d'Avvocato difendere la causa dell* innocenza o 
deila giustizia 5 poté abusare de* suoi taienti 
neUa piu lucrosa negoziazione de* panegirici; e 
gli stessi precetti continuarono a dcttare le fan-
tastiche declamazioni del Sofista, e le piii pu
ye bellezze del la composizione Istorica . I sis-
temi , che si proponevano di scuoprir la natu
ra di D i o , dell' Uomo, e dell* Universo , oc-
cupavano la curiositá deilo studente filosófico ; 
e secondo l* índole della sua mente poteva o 
dubitar con gli Scetticl , o decidere con gi l 
Stoid, o far con Platone delle sublimi specu-
lazioní, o rigorosamente a rgo raen tare con A r i -
stotele. L* orgoglio delle contraríe sette avea 
stabílito un termine inaccessibile della m o rale 
felicita e perfezione; ma la strada per g'iim-
gervi era gloriosa e saín tare; gli scokri d iZe -
none , e quelli anche d' Epícuro venivano istrui-
t i tanto ad agiré quanto a sofiTrire ; e la mor-
te di Petronio fu efficace non meno che quel-
la di Séneca ad umiliare un tiranno , manife-
l^ndo la sua impeteiisa, Infatti la hice deii^ 

mi . scien-

y 



222 ístérU de lia i u adema 
scien.¿a non poté Umitarsi alié mura d' Ateíie \ 
g l ' incomparabiii suoi Scriítorí s' indirizzarono 
al l ' limán Genere %, s! trasferirário de' Máe^trí 
ancor viventi heirítáliá , e hells Asia ; Beritd 
n e ' t é m p i pokérior i fu consacrato alio studio 
della Legge; T Áscroriomia e la Física si col. 
üvarbno nel, Museoi d*AIes^aiiárlá; niá le scíuci 
le aiiticHc di Ret tor lcá é di Filosofía máriten-
tiero la iupefiore lor fama dalla güérra del Pe-
lopponéso finó al kegno di (Siustiriiáho ó Ate» 
ne quantunqué situáta iri üii sdoló s t é r i l é ; avgi 
ira per6 un" aria purá'í una libera navigaáúone s 
ed i rnonuriienti delle arti ántiche ; quel sacro 
t k i í o venlva raramente dlsturbato dagli affari 
del commercíó o del Governd; e l ' ínfimo dé. 
g i l Ateniési diSíinguévasi per i vivad suoi sa
l í , per la purita del sud gusto e íinguaggío 3 
per le; sócievoli maniere 3 é per áícuni vestu 
g; , álméno neí discorso , della magnánimita 
de' pfoprj Padri i Nes sobborghi della Cittá 1' 
Academia de'Platonici, i l 'Liceo de'Peripateti-
tiy i l Tortico degli Stoici , ed 11 Glárdíno de-
gl i Épicurei efano sparsi di alberi | e decorad 
di statuej éd i Filosofi, invece di star nnchiu-
si irí un Chíos t ro , davano le loro íeziohi iú 
piacevoli é spaziosí viali 5 cbe in diversé ore si 
destina vano agli ésercizj dell'animo 3 e del corJ 
'̂Oc I n queííe venerabÜI sedi vivea tutíavia ií 

genio de'Fondatori ; V ambizione di succedefé 
ái Maestri della ragione umana eccitava iina 
generosa emulazione 5 e ad ogni vacanza si de-
ferminava i l méri to de'candidaíi da' líber i votl 
d' un Popólo illuminato « í Prófessori AteniesI 

©ran 



ñe l f Impero iiománót tap, X¿a 225 
éran pagati da'loro discepoíl .0 secondo i vlceri-
devoli bisogni- e 1° abilitá íbro ^, sembfá ^ ché 
íl pveézo variassé da una mina fino ad un ta
lento i e lo, scesso ísocra te , che deridea l 'ava-
tizia de'Sofistij ésigeva nellá suascnoladi Ret-
corica circa trenta lire da ciascHeduhd da' cen-
toí l i ioi állievi " Le rimunefaziorii áell* industria 
Ion giüste ed cnorevoli; pura i l medésimo Iso-
ttRte sparsé dellé lácrime aí primo ncevefche 
fece d' üno stiperídio^ lo Stoico doveva arros-
¿iré , quando si vedeva págate per predicare i l 
dispfezzd del danaro; e mi dispiacerebbe di 
kildpriréi ' ché Aristoteíé o Píatone avesseftaú 
menté deviato dalF esernpie , di Sócrate 5 che 
cambiato avesser le cdgnizíoni per 1' ere ¡ Ma 
con la permlssiori dellé Leggi , e per i legad 
di varj amíci defonti fufono assegnaté delle 
Í)ossessíoni di terre e di casé alie Cattedre é -
loáofiche d' Atené i Epicdro Jascio a' suei scela-i 
ri i Gíardini 3 ché egli áveva cómprate per ot~ 
tanta .mlnej e per dugenío cinc|uarita lire ( loo. , 
Zécehini ) con un fondo sufficiente íser la fru-
gale lor sdssistenzá , é per le ¿olennitá meíi-
Itiali ( 1 4 6 ) ° ed i l patrimonio di JPlatoríésom-

rni-

(146) Ved; i l íes ta mentó d'Ep'icuro'pressó Did-
gene Laerzití L . X . segfh. 16,-20. p, 611. 612. Una 
sol& Epistoli r ¿d Familíaí-.XIIL UJ scuopre Tin-
gmsciuá dell'Areopago, U fedeJtá degli Epicürei i 
lá descra urbanitá di Giceroné e k mescolanza di 
áisprezzo e di Siitñéj con Cüi ¡Senatori Romani ñ -
Igüsrdavano lé Filosoñz i ed i Filosoíi del!» Gre-



a24 Ist&rm della decaienza 
pinistro im'annua rendita , che irt otto secoíi 
sppoco appoco s'accrebbe da tre fino a miüe 
inones;e d'oro ( 1 4 7 ) . Le scuole d' Atene fu„ 
ron protette dal piu saggio e virtuoso fra' Prin-
cipl Romani, la l ibrería, che fondo Adriano , 
fu collocata i n un Pórtico adorno di pitture 
vi i statue, e d" un tetco d'alabastro, e sostemi. 
to da cento colonne di marmo Frigio, L* ani
mo generoso degli Antonini assegno de pubblL 
á siipendj, ed ogni Professore di Política , di 
Rettorica, e di Filosofía Pla tónica , Peripatéti
ca, Stoica, ed Epicúrea ne aveva uno di die-
ci mila dramme, o di piu ditrecento Ure ster-
line ( 600. Zeaehim ) ( 148.-D0P0 la rnorte 
d | Marco questi liberali doni , ed i privilegj, 
annessi alie C^ttedre del le scienze fu roño abo-
l i t i e restaurati, diminuid ed estesi ; e sotto i 
successori di Costantino possono. anche trovar. 
?i de' vestigj di Real bonta ; ma 1' arbitraria 
loro scelta di qualche indegno soggetto poté in, 
durre i Hosofi d'Atene a desiderare i tempi 

( i47) Daniascius in vit. IsUori ap.Photium CoA 
CCXLIII . p. 1054. 

( 14S ) Ved. Ludan, f i n Euncch. Tom. I I . pag. 
350-359. Rét%Xy Filoílrac. ( in Vit. Sophist. 1, 
I I . c z. j y e Dione Gissio, o Zifiiíno C l L X X L 
p. ugS'J msieme co'loro Editori Soul , Olea-
n o , e Reimar , e soprattutto Salmasio ff a¿ Hist. 
Aug. p. j z . J . Un giudizioso Filosofo rSmith' Ric-
cheiia de/fe nayoni Vol, I I . p. '340.374.^ preferisce 
le libere contnbuzioni degli studenti ad upo stipca-
dio hsso peí Professore, ' ' * 
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fnndlpendenza e di liberta ( 149 ) . EgU é da 
osservarsi, che 1' imparziai favore degli Anto-
ninl fu accordato ugnalmente allequattro fraloro 
contraríe sette di Filosofi 5 ch' essi risguardarona 
come ugnalmente u t i l i , o almeno come ngual-
ruente innocenti. Socrate negii antichi tempi 
era stato la gloria, e la vergogna del suoPae-
se; e ie prime lezloni di Epicuro scandaüzza-
ron talmente le pie orecchie degíi Ateniesi i 
che mediante V esiíio" di esso e de' suoi ' Anta-
gonisti poser silenzio a tutte le vane dispute 
intorno alia natura degli De i j ma nel seguen-
te anno rivocarono quel precipitoso decreto , 
restituirqno la liberta del le scuole , e si con-
vlnsero con resperienza de'secoli, che nel mo- Esse 
ral carattere dei Filosofi non Influisce la di ver- VcI1Sou 
sita de!le Teologiche loro specqlaiioni ( 1 5 0 ) , p°g¡s„ 

Alie scuole d* Atene fu ron me no fatali le- da 
armi de 'Got i , che lo stabiiimentó d" una nuo- Giusti-
v i Fveligione, i Mmistri deíla quale impediva-

no . 

(149) Brucker Jlist. Crit. Finios. T0771. I I - A, 
310. ec. 

• ( 150) Si fissa la nascita d' Epicuro ali'an. 342., 
prima di Cristo ( Bayle ). neirOlimpiade CíX. 3. ed 
egli aprl la sua scuoli in Atene neii'Olirap. C X V I I L 
3. cioe 306. anni avanti la medesima Era . (fuella 
Legge intoilerante ( secondo Ateneo L. XíII. p. c í o . , 
Diogene Lraeruo, L . F, 5. 38. p. ^90, eGiulio Pol-
luce ÍX. 5,) fu fatta nel medesima o nel seguente 
anno (Sigqn. Opp. T . V. p, fiL Menag. ad t)u?gen, 
Laert. p. ^.o^Covsini Fasti Attic. T . I V . p. 67. 6Z.J 
e fu soggeito ?d medesimo esilio anche Teofrasto 
capo de'Peripateficij e discepolo d' Aristóteles 

TOMO X I L ' P 

m 



Istoría deila decadenza 
tío resercizio tíella ragíoíie, risolvevano ogiil 
questione con un articolo di fede, e condanna-
vano Tinfedele o lo scettíco ad eterne fíanime 
( q ) . ín molti volumi di iabóriosecoñtroversie 

"TIIIII " n r i 'Tr'ii'iinni í'ViiliiiiiiwirtiWiiili'Oiii'i^ 

(q ) Le proposíqjorií espresse (ósl generalmente Uat 
Sig. Gibhon centró i ministri delta Religión Cattolica 
non son veré, Kssi hannofreri-tfo P esercipo di ll-i Ra-
gione in tuttó ció y clf e definirá dalla Rivelaxjone j 
come intorño alia etea^iofíe de IT univerío , alia redeña 
\ione delPümdn genere, ed agli altri articoli, che la 
nostra Religiorie propone da ttedefsi coiné fiecessarj d 
conseguir V eterna sahité, perche manifestati che sia-
no alPuórko col mexzp soprantiatmale delta JRivelaA 
î ion Divina, diveíita inutile P investigapone de" me* 
desimi pef ¿ncxxp del ra-riocinio, ed i^iscófsi de1 Fi~ 
losofi rtspetto a qüelli tomparíscoriovatii ed insiijpcicn-
t i , come appüñto sparisce ó si rende insensibile agll 
occhj nostri ta Pace d'una fiaccola } ódellc stelle alP 
apparir di qüella del solé . Ció pefaltro non impedi-. 
ice, tne in og?ií áltro geriefe di ficerca ñon possa i l 
Cattolicd esercitare la sua fagiórie , come possiam sef-
vire i con gran Vañfaggio de\lümi piu debóli cgni vol-
ta% ed ín ogni tüógd, Ín cid siam privi delta, tuce so
lare 4 Impedisce forsé la Religione ortodossa Puso del
ta ragione in do che Hégüafda i l prudente regolarhetP 
to delta vita y i l Gdverno Cívité% o la doméstica ecití 
nomia ? in ció, che appartierie alP agricoltura , allá 
medicina, al commefeio , ed alie arti? P impediscé 
forse nella cognición delP istoría , della cronología i 
della mineralogía, delta hoiañíca, e di tutte le scieñ-
Xe? Sen^a P eseYcixío' della ragione non e po'ssíbilefaf 
progréssí in alcana di que si e: Come dimque asieriste 
i l N . A. che i ministri della Religión , Cattolica im-
pedivano l'esercizio deíía ragione ^ qüando tutte le 
scienie e tutte le arti sí son' semprf da1 medesimicot-
tivate e promosse3 cccetíuate soltantdquelle pochíssítáí 
in paíagohé dclle álíré s che síopponevam agli ártico-
U da Dio rivetati? Wfat* 



tethmpero -Rpmmo. Cap, X L . i í j 

I medésirai esposero la debolezza deirinteilet-
to3 e la corruzione del cuore, insultarono ía 

^ _̂  m1lW1¡Vín || mi,,,,,,,,,,,,,,,, |||||J|L|| ^^^J^f" 

& falso iigualmente y che da* me'desimi Mtnisin 
ú áciogliesse ogni qiiestione con un articold di fe-
de.- questi úrtitoli o^min &a , ele son ristretti nel Sint
iólo ̂  che si usa dalla 'Chiesa, ad un humero ben pe
cólo , e le questioni, che pos son farsi da un Filosofo 
intorño alio scibile zímam , sonó innumerabili ; cowe 
si puo durique 'concebiré, che con i pochi articoli dcii-a 
nostra Fede risolvasi ogni questione ? Se un Fisico cer
ca J'origine per esempio della^pioggia ^ della nevé i o 
del vetiia-i se un Medico si ptapone di trovare i l ri~ 
medio pié acconch per guariré una febhrc ¿cuta o 
una pfága; jfc un ̂ Agrimensor e vitóle ' scuoprir '• lá ma
niera pin fácil e di mi sur are una superficie , domando 
io al Sig. Gíbbon ^ quale sara I'articoio di'Fede, ron 
cui potra Í l FÍSICO , // Medico , e / ' Agrimensore or-
todosso scioglier queste ed infinite altre questioni 4 che 
pos son fars i} E se non si puo determinare tn qual 
Símbolo o formóla di, fede sonó scritti articoli cosi fe-
condi ¿ che se'tvano a decidere ogni questionc ^ e chia-\ 
ro3 che quelía sua proposición non e vera. 

Non e vero neppure , che i ministri del Cattelí-
tísmo abbian mal condannato l'infedele o lo scettieo 
m genérale alí 'eterne fiamme. Tante possonú esser le 
specie d\ htredülita e di stmicismo ^üíintí soñóle 
tose ^ che possoh credersi ocomscersi. Or neU'.immén-
so numero di tali cose , pochissime son quelíe , che i 
Caíto l i d propongono come necessarie aip aerna salute „ 
ed e veto, che que 11 i , che non le credeno, o W dubt-
íanoi son dalla Religione ortodossa condannaü alV e* 
terne fiamme . Ma in quan$i dlíti articoli e soggetñ 
del P tima no sapero i l cattoli'co resta nel libero eserci-
Vo de lie intellettuali sue facolfá ? in quante mai que* 
stioni puo egli dichiararsi se (tí ico ed incrédulo quan-
to vuole y senia che ne venga da quella impedito? Che 
importa a' ministri della Chiesa , che un membro di 
Sssa creda vera o falsa f opinión di Cartesia interno 



!r¿3 Istma eí&tfa áecadsnza, 
natura umana ne* Savj dell' antichitá • e coudaííi 
parono lo spirito di ricerca Filosófica tanto ri-. 
pugnante alia dottr ina, o almeno al carattere 

aJIa propagación de 11 a luce, o que I ! a di Newton ¿- Che 
voglia crederé o non credere P edificación di Roma } 
tome la racconta Livio y o le imprese d? Alessandio , 
the si riferiscon da Q, (Turbio? Non si condan^a dun-
que da essi alP eterne fiamme Qgni genere d' incredu? 
Íit¿ o di scettickmo, come dice i l Sig, GiBb-on. 

L' istessa corre\ione dee farsi alie smoderate pvo-
posi%ioni, che seguono nella sua Opera, Esposero | 
.Fadri de ¡Ja Chiesa in mol ti volumi la deboiezza dell' 
incelietto, e la cornmone del cuore: in quanto pe
ro quest'1 Intelletto proponevasi /' invesíigaiionc di, cose 
imperscriitabili ̂  in quanto. questo cuore dalle pas-
sioni era tratto a desiderare oggetti non desiderabili 
secando le massime del Cristianesimo : insultarono i 
savj déir antichitá ; ma que1 savj soltanto, che con le 
vane e temerarie loro spccula\ioni voller discorrere, 
della natura della divinita ^ delf origin del bene c del 
•mate i della crea îone y e di simili altre mattrie, che 
troppp eran superiori alie naturali hr forcé , e non 
potevan coiioscersi che per ^ecc0 della RÍvela\ione di 
Dio: condannaron lo spirito di ricerca Filosófica 
ma quandb" questo spirito pretendeva di richiamare ad 
€same le cose gia stabiljte da'principj , e dagV inse-
gnamenti della Religión positiva di Cristo. In tuttoil 
nimanente hanno la se i ato V uomonella sua liberta y nt 
loanno tolto agli antichi savj quel mérito y che giusta-
mente si sonó acquistati. I I rappresentare la Religión 
Cattolica y la quale solo in alcuni punti limita la l i 
berta deIP intelletto umano , come generalmente intol-
lerante di quahmque filosófica ricerca y e un afftttarc 
di non conoscernc lo spirito ed i l carattere y per por-
la in discredito agli occhi dell'nomo ragionevole : e 
questo método artificioso non e certamente degno ne del' 
éuon Filosofa y ne del candido Isiorico ^ 



ÍM//'tmpéfé 'Romano. Cap. x L , ' i i j 

f f un urhil creciente. La setta che restava de' 
placonicí, e cíie Platone si sarebb'e vergcgii.ato 
í!i flcdnpscer per sua, Fecé lino stravagante m i -
scug'ió d'una subblime teoría con la pracicadel-
la superstizione 3 e della magia; e siccome qué-
sti rirtiasero solí i n mezzo ad un mondo Cr i 
stiano, fomentaronó un segreto fancoré cohtro 
11 góverrío della Chiesa, e détlo S tá to , che te-
lieváno sempre sóspesl i figóri sullé \ói t e s t é . 
Circa un sécolo dopo i l Regno di Giuííano ( 1 5 1 ) 
fu perniesso a Froclo C^S2) ¿ ' insegnare neilá 
Cattédra filosófica dell' Accademia , é tale fu la proc|0 
suá industria, che spesso pronunziónel medesimo 
glorno ciílqué l ez ión i , e compose settecénto ver-
si . La sagace sua mente esploró le piu profon-
dé questioní della inórale, e della metafísica ^ 
fe s'azzardo á proporre dlciott^o argóménti coá-
tro la dottrina Cristiana della creazione del moñ-
do. Ma negl ' in tervaüi di'tempo che glilasciava 
ió sbidio j ,ei dlcevá di conversare persoñalmsn^ 

( 151 ) (puesta non é un Era inimag¡nariav; iPa-
gaui cbntavano le lor calamita da.i regno del íoro 
Eróe. Proclo, di cui la nascita é segnata d d suo 
©roscopo ( l ' ah . 412. i l di 8. di Fsbbrajo a Coscan-
tinopoli} , morí 124. anni â o IÍSXÍ XV» /ÍOC A-XSW^ (do-
¿0 i'Imparator Giuliáno) i'anno 4S5. (Marín, in 
vih Procli c. 36.) 

(152) La vita di Preció composta d i Marino 
fu pubblicata dal Fabricio íHammrg. ffbo. , & ad 
Cfkem Eib¡ioi.Laíí?j.Lon¿l. 1703.J Ved. Suida (Tom. 
Í I Í . p. 185. n ü . J , Fabric. CBiblict. Grac, l . V. c, 
25. p. 449. 552. J , e Brucker C Hist. Crit. Fhilos. 
Tsm. Í I . 319-326.^. 

P 5 



111 Istoria d&Ila decadeaza 
tf con Pane, cqrt Esculapio, e con Minerva; 
tte9núster-j de'quali era segretamente inizlato ] 
e dequali adorava ie abbattute statue neljade-
yeta persuasione, che i l Filosofo, ch 'é un c\t-
tadino del!' Universo, dovesse essere i l sacerdo-
te del le sne >varie divinitá . Un eedisse del solé 
annunzió la prossima di luí morte; ela suavL 

^ ta con quelia d' Isidoro suoscolare (153)5 cora, 
pílate da due de'loro piu dottí disceooli, pre-
sentanouna deplqrabil pittura della seconda pue-
rizla della ragione uro ana . Puré 1' áurea catena s 
com?era enfáticamente chiamata, della succes. 
sione Platónica continuo per altrí quarantaquat-
tro anni^ dalla morte di Proel o fino all'EdittQ 
di Giustiniano ( 1 5 4 ) , chelmpose un perpetua 

Suoi ^ n z l o alie scuole d' Atene, ed eccitó i l dis* 
succes- placeré e lo sdegno de' pochi devoti , che vi 
sori. rimanevano, della scienza e superstkione Gre. 
52o485*Ca* Sett^ am5d e fi!osofi, Diogene, Ermia, 
5 9? Eulalio, Priscíanoj namascio3 Isidoro, e Sim. 

pl icio, che dissentivano dalla Reí¡gione delloro 
Sovrano, presero Ja risoluzione di cercare in 
un Paese straniero quella liberta, che loro ne-
gavasl nelía propria Patria; essi avevano udito 

d i . 

(153) La vita d'Isidoro fu fatta da Damasciq 
(ap. Phonum C^/, CCXLIL p. 1028. TO76.J Ved. i ' 
ul timo secólo de' Filosofi Pagan i pt esso Brucker f Tom 
1U p. 341-351.^ 
1 J l 5 ^ ^ menzione della soppressione delle scuo-
le d Atene Gio. Maiala rTom. I I . p. I87.J ed una 
Crónica anónima nella Librería Vaticana f ap„ Ale
mán, p. 106.) 



Dell'Impero Homano. Cap, X L . 231 

cfíre, ed avevan bonariamente creduto, che s! 
fosse rea!¡zata la Repubblica di Platone nel dis
pot ico Governo di Persia, che i v i regnasse un Re 
patríottico sibila piá felice e virtuosa delle Na-
zioni . Ma restaroii ben presto sorpresi quando 
in fatti trovarono, che Ja Persia era sim¡le agí! 
altri paesi del globo; che Cosroe, j i quale af-
íettava i l nome di Filosofo, era vano 3 crudele, 
ed ambizioso : che fra' Magj dominava i l bigot-
tismo, e lo spirito d'intolleranza; che i Nobi-
i i eran superbi, i Cortigiani servil i , ed i Ma-
gistrati ingiust i ; che i l reo talvolta fuggiva la 
pena, e che 1'innocente eraoppresso. Defrau-
datí i Filosofi nella loro espettativa s trascuraf 
roño le Teaíi virtvi de' Persiani, e furono scan-
dalizzati pié di quel che forse conveniva alia 
ior professione, del la plurarita deíle mogli e 
concubine, de' matrlmonj incestaosi, e dell' uso 
di iasciar esposti i cadáver! a' can!, ed agli av-
vol toj , invece di séppellirli sottp térra , o di 
consumarli col fuoco. Un precipitoso ritorno 
dimostrp i l lor pentimento, e dichiararono al
tamente, che sarebber píuttosto morti su'con-
fiai dell ' Impero, che goder, la ricchezza , edi l 
favo re del Bárbaro. Da questo viaggio nonostan-
te essi trassero up yantaggio, che riflette i l lu 
stro plu puro sul carattere di Cosroe. Ei do
mando, che i sette Savj, che avevan viskato 
la corte di Persia, fossero iiberi dalle leggi pe
nsil , che Giustiniano avea fatte contro i Paga-
ni suoi sudditi; e tal privilegio espressamente 
stipulato in un trattato di pace, fumantenuto, 

V 4 at-



-'3S Tstor/a deiia decadente 

mo L> ! í t e sa .^ v^nanza ci' un potente raedia£ore( 155 }0 
Filoso- ímp!IC10 3 ed 1 Suoi compagni terminaron ¡SÍ 
f i . Víta m Pace e nell 'oscuri tá; e nort avendo la 

sciato discepoli finisce ih essi la Junga lista de 
í-nosoíi Greci^ che non ostanti i loro difetti . 
possono justamente lodarsi come i p\h saggie 
v i r t i r m í ia ' loro contemporanei. Gl i scritti di 
Simplicio tuttavia esistono; i suoi Commenta-
rj í is ia e metafisici sopr'Arlstotele col tempo 
sonó andati in disuso, ma la sua interpetrazio-
ne morale d' Ep-tteto si conserva nelle Biblio-
teche del le Nazioni come un libro classico íl 
pin adattato a diriger la volontá, a purificare 
i l cu ore , ed a consolidar 1' ¡ntelletto mediante 
wna giusta fidanza della natura tanto di D io 

j í c ^uanto deíl' nomo . 

solato" , Verso ^ tempo, in cui Pitagora inven-
Roma- to l l nome ^ Filosofo, ebbe origine in Roma 
no e~ da Bruto i i vecchio la liberta, ed i l Consola^ 
s t i n t o t o . Nella presente Storla si sonó a'suoiluoghi 
Giusti-eSp°St.e íe r5voIu2foni dell' ufisio Consolare , che 
m u ñ o , Puo nsguardarsi ne'siiccessivi aípetti d'un cor-
An.541.po reale3 d ' im' ombra, e d 'mí nome. í p r i m i 

Magistrati della Repubblica erano stati eletfí 
dal Popólo per ejercitare nel Senato,> enelCam-

( 155> Agatia r ¿ . I I I . p. 69. jo . 7 u j riferiscé 
questa' curiosa storia. Gosroe monto sül trono fan-
KO S ñ ' i e fece Ja- sua prima pace co'Romani at 
principio deli' anno 533. época ben conciliabile com 
Ugievin sua fama, e con la vecchia etá d'Isidoro 
( Assenián. Bibliot. Orieút. Tom, I I I , p, 404. f i Á 
Tom< I I , p, 543. 550.> 



Del? Imperó Homaro. Cap. $ L 
po 1 dlri t t l della pace e della guerra, che pol 
si trásferirono negr Itíiperaíórí | ma la tradizio-
ne deli'aritica djgnitá fu per lungo tefnpo ris-
pettata da' R o maní , e da'Barbari. U n Istorico 
Goto applaudisce i l Consol ato di Teodorico qua-
si I ' apiee d' ogni temporal gloria e grahdezzá 
( 1 5 6 ) ; i'istesso Re d'Italia si congratula con 
quegli anhui favoriti della fortuna, chegodeva-
no lo splendore señzá le cure del Tíofio^ ed 
in capó a milie anfli si. cfeavario tuttavia da' 
Sovrani di Roma , e di CostantinOpoli dúeCon-
áoli al sol'oggetto di dafe uña ¿ata aH'anno, 
ed una festa al Popólo. Ma le spese di quesea 
festa, iletle quali T opulento e vaho aspirava a 
sórpassare i su oí predecessori, appoco appoco 
s'accrebbero sino al 1'enorme so rama dí ottan. 
ta müa lire; i Senatorí piü saggl evitavaño uñt 
mutilé onoré , che portava seco la certa rovina 
delle loro Fámigl ie; ed a questa ripugnanza at¿ 
tribu i reí lé frequenti lacurte, che si trovaíio ñé-
gli ul t imi tempi de'Fasti consolad. IPredeces
sori di Giustiniano avevano sostenuto col pub-
h!ico tesoro la dignita de'candidati rnerioricchi ;• 
ma 1" avarizia di questo Principe antepose i l me
tió dispendioso, e piíiconveniente método dell* 
ammonmone, e della regola ( 1 5 7 ) . A i ñume-

ro 

(156) Cassiodor. Var. Epist. VI . 1. Giornand. 
Cap. 57, p. 696 - Edif. Grot. Quod summum honum 
frimuwque in mundo decus ed i citar i 

f iS?) Ved. i regolamenti di Giustiniano ítio-
vell. XV. con la data del 5. Luglío a Gostanti-
nopoli, indrixzáti a Strategico Tesoriere deli'Irn^ 

mmmm 



a54 ístoria della ds&adtnza 
ro él sette 'Brocessimi o spettacoll i l suo Edlt. 
to limirava íe corsé di cava!l¡, e di cocchj | 
divertimenti atletici, ia música ed i pantomi-
mi del teatro, la caccia del le. fiere j e piccole 
monete d'argento furono prudentemente sosti-
tuite alie o.edaglie d'oro che avevano sempr' 
eccitato i i tumulto e Tebr ie tá , quandoveniva-
no sparse alarga mano frala plebe, Nonostan-
d queste^ precaución i , ed 11 suo proprio esem-
p i ó , cessó finalmente la successione de'Consoli 
nelTanno décimo terzo di Gitistiniano, i l ca-
rattere dispotico del quale probabilmente gradi 
la tacita estinzione di un t i to lo , che rammen-
tava a'Romani 1'antica lor liberta ( 1 5 8 ) . Pu
ré tuttavia susslsteva i l Consol ato annuo nelle 
pent i del Popólo; esso anziosamente aspettava 
la pronta d i lui restaurazioney applaudi alia gra
ciosa condiscendenza de' succcssivi Princip! da' 
quali fu assunto i l primo anuo del loroRegno ; 
e passarono dopo Ja morte di Giustiniano tre 
secoli, prima che quell'antiqusta dignitá , ch' era 
stata giá soppressa da! 1'uso, potesse abolirsi per 
Legge (155?). All'imperfecta maniera didistin-

. OT5? ^ rxí>CC)r* m An^dQt. c. 16* Alemán p, 
iQó. Nel X ^ í l í . anuo ddpo i l Gonsolato di Basi
lio secondo i l computo di MarceÜino, di Vittore , 
ai fiarlo ec. fu composta I'Istoria -secreta , ed aAi 
occhj di Pi-ocopio ü Gonsolato era giá totalmente 

«o. í 1 ^ ) Da Leone i l Filosofa rN'av. XCÍV. aru 
T j Z V J f r V l ^ rDtSSerU Hypattr p- > Z ^ " J 
l \ \ U ^ r * > C- VS' (Íril'C' ' ' ' l635. 1636. J Erasi av-
vilito fino i l titoio : ConsuUtus Codictlli . , . vtle-
scunt& diqe i l medesimo Imperatore. 



V Le ¡tempero Fx.omam. Cap. X L , 2^5 
guere ogni auno col norae d' 11 n Magistrato fu 
yantagglosaRiente suppüto cm h da rád 'un Era 
permanente: i Greci adottarono la creazione 
del Mondo secondola versión de' sessanía ( 160 )? 
ed i latini daí Socolo di Cario Magno in pol 
hanno comput§to U íoy tempo dallsi nasc|t# d! 
p i s t o ( l é l ) . 

( 1 6 0 ) Secondo Giulio Aífricano ec, i l mondo 
fu creato nel primo giorno di. Settembre: 5508. an~ 
lú 3 tre mesi 5 e venfeicinque giorni avanti la nascita 
di Cristo { Ved. Pezron Antiquité des tems defcnduc 
p, jo-i.8.) e quest'Era si é usata da'Greci, da'Gri-
stíani oriental i , ed anche da' Russi fino al regno di 
pietro I . Tal periodo per quanto sia arbitrario , é 
pero chiaro e cómodo . De'7296. anni , .che si sup-
pongon passaci dopo la creazione, ne troweremo 3000. 
d'ignoranza, e d' oscuricá; 2000. favo los i o dubbio-
s i , 1000. d'istoria antica principiando dall'Impero 
Persiano ? e dalle Repubbliche di Roma e d' Atene , 
1000. dalla caduta del Romano Impero in occiden
te fino alia scoperta dell'America, ed i rimanenti 
296. formeranno quasi tre secoli delio stato moder
no d'Europa, e del Genere umano . lo sceglierei 
piuttpsto questa cronología, che stimoassai preferi-
bile al nostro doppio e intricato método di contare 
per l 'indietro, e per i'avanti gü anni prima e do« 
po i ' Era Cristiana. 

( IÓÍ) L ' Era del mondo ha prevalso in Orien
te dqpq i l V I . Concilio Genérale ( an. 681.). In Oc
cidente 1' Era Cristiana fu inventata primieramente 
neí V I . secólo: si propago nelPVIil . per i'autorit* 
e gii scritti del Venerabile Beda: manon fu che nel 
secólo X . che I'uso di essa divenne légale e comu
na j Ved. JJ Art de verifier les dates, Dissert. Pre-
lim. p. f JL X I I . Viélionaire dip.Jomat. Tom. / . p* 
32.9-3 37* Opere d' una laboriosa societa di Monacl 
iSenedettini B 



• j t f Isí&ria d$l!d deeádenzá 

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

Conquiste di Glustíniano m Occidente: Caraiteré i, 
e prime campagne di Be/lsario: Ésso invade é 
soggloga U Regno Fahdallco in á f r i c a : Suó 
trionfo: Guerra Gótica: Tiicuperd la ticitiá\ 
K^apoli, e Roma: Jissedio di Roma fatto da 
Goti: Khirata , e per díte dé" medeslmi: He sé 
¡diRaveñna: Gloria di Sellsarlo: Süavergogna $ 
c dlsgrazle domestlche * 

nianí1* V ^ U 3 1 1 ^ 0 Gmstíníatio salí suí, trono s circá 
risolvé cinqaant'anni dopo la, caduta dell'impero di 
d' in- Occidente , i Regni de' G o t l , e de' Vandali ave-
^a¿e-r1' vano acquistatoun solido, e per quantopotreb-
A.s5?.*ÍDe semb^re legittimo scabilimento si in Euro-

' p a , chein Afinca . I t i t o l i , che la vittoria Ro
mana erasi attribuita, fárono con uguai glustii. 
gia cancellati dalla spada de' Barbari j é la for-
tu nata íoro rapiña trassé un píu venerabil di-
r i t to dal tempo, da'trattati y e da'giuramentl 
di fedeltá ripetutí giá da due o tre generazio-
ni di ubbidienti sudditi. L'esperienza, ed i l Cr i -
stiaííesimo avevan confutato la supefstizipsa spe-
lanza, che Roma fosse fondata dagli Del per 
regnare in perpetuo su!le Nazioni della Terra , 
Ma ¡a superba pretensione di perpetuo ed ln-
tuínérabií dominio che i süoi soídati non po-
Éeron piá sostenere, fu costantemente' difesa 
da' suoi Polkici e Giureconsulti, le opinioní 
áe^qualí son talvolta rísorte, e si son prov 



BeífImpero Romano, Cap. X L L 2$y 
págate nelle inoderne scuole di Giurispruderi-
za.. DQPO che la stessa Roma fu spogliata 
delia Por pora Imperiale, i Principi di Co-
staatinopoli assunsero i l solo e sacrato scettrc 
della Monarchlaj dimandarono come legittima 
Joro eredjta le Provincie, che erano state sog-
giogate da' Consol i o possedutc da' Cesar! • e 
íiebolmente aspiravano a liberare i fedeli lor 
sudditl d'Occidente dail' usurpazione degli Ere-
t-ici j e dei Barbar!. A Guistiniano fu riservata 
i n qualche parte V esecuzione di questo splen-
dido disegno. Per | primi cinque anni del suo 
RegnQ esso fece con ripugnanza una dispendio
sa e svantaggiosa guerra contro i Persiani, fin-
tantoche i ' orgoglio non cedé aü* ambizione 
di esso, e compro al prezzo di quattrocento 
quaranta mila iire sterline (8S0000. Zecchim) 
una precaria tregua, che neí linguaggio diam-
bedue le Nazioni fu decorata col no me d' eter
na pace. L?, sicurezza del 1'Oriente lasció i ' I m -
peratore in liberta d1 impiegar le §ue íorze con
tro i Vandali • e lo stato interno deli' Affrica 
spmminlstro un onorevol motivo, e promisg un 
efficace ajuto alie armi Romane ( 1 ) . 

( 1 ) Procppiq riferispe tutta I3. serie deli* guer
ra Vandálica in nn elegante e regoíar descrizione 
íL . J . c. 1-25., L . I I . c. 1 - xi. J : ed ¡o sarei ben 
felice, se potessi seguitar sempre le traccie d'una 
ta] guida. Per 1' intera e diligente lettura , che ho 
fatto del Testo Greco, ho diritto di pronunciare , 
che uno non puo ciecamente. fidarsi del le Traduzio-
•'ni Latina e Francese di Grozio2 e di Cousín; Ep-

?u-
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Istorta delta decadenzd 
Stito 11 Regno AíFricano secondo ií testamenté 

Va d SU0 Fondatore era Per retta linea pervenu. 
I i ! n i l - ' t0 511 IlcIerico toaggidr'é fra* Priricipi Vandafi. 
aerico. Una ^oIce disposizione fece indinare i l figli© 
A.szj . d'un tiranno, ed ií ñipóte dcun conqnistatire 
53o. a preferiré i consigli di clemenza, e di pr.ce; 

ed i l suo aivenimentoal trono fa contfasseo-na, 
to da un salutar'editto,. che restituí dugento 
Vescovi aííe loro Chiese, ed accordó la libera 
professlone del Simboio Atánasiano ( 2 ) . Ma í 
Cattolici aceettarono con fíedda e passagglerá 
gratiEudine un favore. tanío inferiore alte lot 
pretensión!, e je v i r t i d' llderico offesero i pre. 
gludirj de' subí Nazlonali . I I Clero Arriano cer
có d* insinuare a' Vandal* ch'egli aveva rínun-' 
giato alia fede de' suói maggiori, ed i soídatí ; 
plü altamente si dolsero, che área degenerato 
dal coragglo di essi. Si sospetto ne'suoi A m . 
basdatori una segreta e vergognosa negozlazio-
ne alia Corte Bizantina j ed i l suo Gené ra l e , 
chési-chiamavá r Á c h i l i e ( 3 ) de Varidali , per* 

pnrc ií Presidente Gousin spesso e stato lodjto , ed 
Ugone Gro/.io fu i l primo ietterato d'un secólo eru
dito . 

( 2) Ved. Ruinart fíist. Fersecut. Vandal. c< 
m ¿ . p. 589. La sua miglior prova é tratta dalia vi
ta di 5. bulgenzio composta da uno de'suoi disce-
poh , trascritta in gran parte negfi Annali dei Ba-
^."'9 > e stampata in varié gran collezioni CCatato? 
Éitólwt, Buñaviana Tcm. I . VoL I I . p. 125,8.J 

f 3 j Per quaí proprieta dello spirito o del cor-
JPo:? Per la velocitá, f*r la belleiza , o per i l va!o-
re-í in guaf idioma i Vandalileggevaa"'Omero? Par

ía-' 



he¡f Impero Komano, Cap. 11.í. 229 
líé una battaglia contro ! riudi e indisdplinatj Geii-
M o r i . Gelimero, a cui í ' e t á , l1 origine, e la mero 
fama militare dava un apparente diritto alia 530' 
succeSslone, exacerbó i l mal contento; ei prese ?54* 
coi consenso de!la NaEÍonele rediití del Gover-
tio; ed i l sud sfortunato Sovrano senza neppu» 
tQ uñ combattimento precipitó dal trono in una 
prigioné, dove fu rigotosamence guárdate insie-
me con üti fede! Conslgllere , ed i l su o mal-
ved uto ñipóte, rAch í l í e de 'Vanda í i . Ma Tin» 
flulgenza, , che Ilderico a vea dímostrato a'sud-
i iñ Cattolici di Giust íniano, lo raccomandoef-
licacemente al favore di esso t che per vantag-
gio della proprla setta ammetteva Tuso e la 
glustizia delía tolieranza religiosa. Mentre i l 
ñipóte di Glustino era tuttavia privaro, si fo-
ineritó !a loro alleañza col vicendevol eommer-
do di doíii i e di letterej e Tlmperator Gíu-
stiniano sostenne la causa della dignitá reale, e 
deiramicizia. Egli ammoni i'usufpaíore indue 
successive a míesela te a pentirsi del sao tradi-
mento, o almeno ad astenersi da ogñi uíterio-
íe violenza, che provocar potesse Tira di D i o , 
e de' Romani; a rispettare le leggi della paren
tela , e della suecesálone: ed a lasciar, che un 

lava egli lá lingua Germánica? í Latir i ne avevan 
quattro traduiioni ( Fabric. Tom, I . L. I J . c. 3. p, 
t97'J' puré malgfado íe iodi di Séneca CConsol, c. 
16.J sembra , che fossero piu feíiei neíP imitare , 
che nel tradurre i Poeti Greci. Ma i l nome d'A-
chiiíe poteva esser faráQs'o e coipune anche fi-a gV 
sgnwanti Barbgri „ 



^ 4 ° htoria delU decadmza 
mmo vecchlo ed infermo termhiasse ín pace | 
suoi giorni, o sul trono di Cartagine, o nei 
pahzzo di Costantinopoli. Lepassioni, ovvero 
la prudetiza di Gelimero ío coscrinsero a r i -
gettar quesre domande, che ven i van fatte con 
calore neir altiero tuono di minacce, e di cor 
rnaadi , ed ei giastifico la sua ambizione in un 
Ünguaggio, che di rado tenevasi alia Corte di 
Bizanzio,, allegando il diritto , che aveva unPo. 
polo libero di rimuovereo di puniré il suo prin
cipal Magistraio, cha aveva mancato nelPese, 
puzione del!' ufizio Reale. Dopo questa inuiile 
jntimazlone i l prigioniero Monarca fu trattato 
con piü rigore, al suo ñipóte furono levati gli 
occhj, ed i l crudel Vándalo conndando nellasua 
forza edistanza, derideva le vane minaccie, ed 
í lenti preparativi delj'Imperatore d' Oriente. 
Giustiniano aunque risolve di liberare, o ven, 
dicare i l suo amico; Gelimero di sostener ía 
Sua usurpazione; e la guerra seGondo i'usodel-
le Nazioni civilizzate fu precedutadalle piúso-
lenni proteste; che ciasched-una delle paríi de-

c si d era va sinceramente la pace. 
se0in-' La noti?ia d,una guerra Affricana non fu 
torno Srata fbe alia va.na ed oziosa plebaglia di Cq-
alia stantinopoli, di cui la povertá l'esentava da* 
guerra t r i b u t i , e la poltronería ben di rado 1'espone-
frica." V/ al servizio mi l i ta re . Ma i Cittadini pkvi sa-

v j , che dal passato giudicavanodel futuro, r i -
flettevano all'immensa perdita si di uomini che 
di dañara dall'Impero sofferta nella spedizione 
di Basilisco, Le truppe, che dopo cloque labo-
rióse Campagne si eraiio richiamete dalíefroni 

/ tie-
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tiere della Persia, tetnevano ¡1 mare, i l clima, 
e le armí d' un incógnito neinico . I minístri 
deíie Finanze calcolavano, per quanto eran su-
scettlbiji di calcólo , i bisogni d' una guerra 
neir Afírica ; le tasse,.che bisognava trovare ed 
e.sigere per supplire a tali esorbitanti bisogni ; 
ed i l pericolo, che le proprie lor vite , o al
meno i loro lucros! impieghi non fossero res-
ponsabili della mancanza di ció ch' era necessa-
rio . G10. di Cappadocia mosso da tali cagioni 
del proprio interesse ( giacché non pu6 sopra 
di lui cadere i l sospetto d'alcuna sorte di zelo 
del pubblico bene ) s' azzardó ad opporsi in 
pieno consiglio alie inclinazioni del suo Signo-
re . Confessó in vero , che una vittoria di tale 
importanza non potea mal comprarsi a troppo 
caro prezzo; ma ne rappresentó in un grave 
discorso le diíficolta certe, e l'incerto evento. 

Se intraprendete „ disse i l Prefetto „ i'asse-
„ dio di Cartagine, per térra la distanza non 
„ é minore di cento quaranta giorni di cam-
„ mino, e per mare blsogna che passl un i n -
„ tero anno ( 4 ) prima che voi possiate avere 
5, alcuna nuova della vostra flotta. Soggiogan. 

d do 

( 4 ) Un anno} che assurda esaggerazioae / La 
conquista deli' A Arica pu5 dirsi , che principiasse i l 
di_ i4._ Setterobre deil' anno 533. ed é celebrara da 
Giusciniano nella Prefaz;ione deile sue ístituzioni , 
che turón pubblicate i l di 21. di Novembre ckl me-
desimo anno. Tal computo compresovi i l viaggio ed 
il ritorno potrebbe veramente applícarsi al nostrc 
Impero deli'Indie. 

TOMO X I I . Q 



24s Istoría delta decadenza 
ss do 1' AíFrica, essa non potrebbe conservarsi 
^ senza la conquista anche della Sicilia, edell" 

I ta l ia . I I buon successo v i obbiigherá a nuo-
„ v i travaglj; ed una sola disgrazia attirerá i 
3, Barbar! nel cuore deir esausto vostro Impe-
„ ro „ . Giastiniano sentí i l peso di questo sa-
lutevol coílsíglio; restó confuso daíí'insolita l i 
berta di un ossequioso servo; e forse si sareB-
be abbandonato i l disegno di fa^ quella guer
r a , se non si fosse ravvivato ít suo coraggio 
«da uña voce, che fece tacere i dubbj della pro
fana ragione: „ H o avuto una visione,, ( g r i -
dó un artificioso o fanático Vgscovo d' Orien
te ) : ^ , volere dei Cielo , o Imperatore , che 
55 non abbandoniate la vostra santa impresa di 
„ liberare la Chiesa Affricana. I I Diodegli E-
„ serciti precederá le vostre bandiere, edisper-
s3 gerá i vostri nemici , che sonó i nemici del 

suo Figlio „ . L*Imperatore poté fácilmente 
tentarsi, ed i suoi consiglieri furon costretti a 
dar fede a qaesta opportunarivelazioner ma es-
si trassero una piú ragionevole speranza dalla 
r ivol ta , che gli aderénti d 'IIderíco , o Atana-
nasio avevano giá eccitato a confiiii della Mo-
narchia Vandálica. Pudenzio , suddito A Africa
no , aveva segretamente manifestato le sue fe-
deli ín tenzioni , ed un piccol soccorso militare 
fece tornar la Provincia di Trípoli all ' ubbi-
dienza de' R e m a n í . Era stato affidato i l Gover-
no di Sardegna a Goda, valoroso Bárbaro, che 
sospese i l pagamento del t r ibuto , negó di pre
star omaggio all* usurpatore % e diede orecchio 
agí i emissarj di Giustiniano , chs lo trovaron 

/ • ^ • pa. 
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pací roñe di queila fértil e Isola, alia testa del!<* 
sue guardie, e superbam ence rtVéstito del l e in-
segne R e a í i ; si diminuí ron le forze del Van
dal! dalla discordia, e da! sospetro - e le arma, 
te Romane fu roño anímate dal coraggio di Be-
lisario, uno di que'nomi eroici , che son co-
gnki ad ogni tempo, e ad ogni Nazione . 

L'AfFricano de!la nuova Roma era nato, Cirat-
e forse educato fra'contadini della Tracía ( 5 } tere 
Siííz'alcun di que' vantaggi , che avea formato s;ce!tA 
le vlrtú del vecchio e del giovine Scipione , fcaffó 
quali sonó üiv origine nobile, gli studj libera-
11, e d'emulazione d* uno stato libero , I ! s i . 
lenzio d 'un loquace Segrefarío si puó ammet-
ter come una^prova, che la gioventu di Beli-
sario non poté somministrare alcun soggettodi 
íode : ei serví sicurissimamente con valore e 
riputazione fra le guardie 'pr ívate di Giustinia-
no; e quando i l suo padrone divenne Impera-
tore, fu egli promosso al comando militare . 
Dopo^ un' ardita incursione nella Persa rm en i a , 
in cui divise la sua gloría con un collega , e 
He fu arrestato i l progresso da un nemico , 

Be-

( 5 ) npU>1TE> O l i y \ l T * p l O Í Su Píp/J ía iytncg , n Q p t X u y 

ts xot! I f iXopiuv MÍTO^W XHTOU (Bclis/irio vcniva di Ger~ 
mania^che giace fra ' Tfacii e gV l l l i r ic i J Procop. 
Vandalic. L . I . c. 1 1 . rAíemanno, ch'erí?, un Italia
no, poté fácilmente confutare f ¡wt. ad Anecdot. p, 
5:J la Germánica vanitá del Gifanio , e del Velse-
no, cfeebramavano d'attribuire alia loro Patriaquesr* 
eroe; ina la sua Qermania Metrópoli deila Tracia , 
io non Pho potuta trovare in alcun catalogo Givilf 
o Ecglesiastico dell-e Brovincie e Cit tá. 

Q » 



I 2.44 lítoria delh defadenzct 
Belisario si fe ni; ó nelT importante posto di Da
rá , dove prese la prima volta al suo servizío 
Procopio, fedele compagno , e diligente istori-

Suoi co delle sue imprese ( 6 ) . I I Mirrane di Per-
V H U ^ 513 con ^^fantamila delle migliori sue truppe 
Guerra avanzossi per gettare a térra le fortificazioni dí 
Persia- Dará j e indico i l giorno e 1' ora, i n cui dove-
nawA. van0 j Cittadini preparad i un bagno per r in-
5"9*332'frescarsi dopo le tatiche del la vittoria . Incon-

tro egli un avversario uguale a luí nel nuovo 
ti tolo, che aveva avuto di Genérale dell 'Orien
te ; superiore nella perizia della guerra j ma 
molto inferiore nel numero , e nella qualita 
delle sue truppe , che non erano piú di ventí-
cinque mila ira Romani e stranieri , rilasciati 
nella disciplina militare, ed umiliati da recen-
t i disastri . Si eco me la pianur-a di Dará non 
ammetteva alcuna sorte di strattagemma , o d' 
imboscata, Belisario difese la sua fronte con 
una forte trinciera, che prolongo prima in l i 
nee perpendicelari e poi paraliele , per cuopri-
re le ali della cavallerla situata vantaggiosa-
mente i n luogo da poter dominare i fianchi i e 
la retroguardia del nemico. Attaccato che f u i l 
centro d e ' R e m a n í , J'opportuno loro e rápido 
urto decise della battaglia : cadde la bandiera 
Persiana ; gl ' immortaH fuggirono ; V infantería 
gettó via gli scudi; ed ottomila de 'vint i resta-
- ro-

(6 ) Le prime due Campagoe Per îane di Beli-
sario son bene e diffusamente descrióte dál suo Se-» 
gretario CFersic. L. L c. J Z ~ I S . J 
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fono morti sul campo di battagüa . Nelia se-
guétíte cámpagna fu invasa la Siria dalia parte 
del deserto; e Belisario con venti mila uomi-
íii corsé da Dara ' in soccorso di queíía Provin
c ia . Per tutta l'eState le abiii sue disposizio-
ni resero vani i disegni del nemico: lo coscnrt-
se a ridrarsi; ogni notté occüpava i l campo , 
ch'esso afeva lasciato i l giornO avantij e áisa-
febbe assicurato una vlttofía senza spargiménto 
di sangue, se avésse potuto fesistere all8 impa-
¿ienza del le propiie truppe. Queste pero neir 
ora deüa battaglia debolmente maíitennero lá 
promessa fatta di poftarsi valorosaraente; l* ala 
destra rimase esposta per la proditoria é codaf-
da diserzionfe degli Arabi cfistiani 5 gil ü n h i , 
che formav'ano uña truppa veterana di otcocen-
to guerrieri, fu ron' oppressi dalía superioritá del 
numero; la fuga degl' ísauri fu impedíta , ma 
T infantería Romana restó ferma nella sinistra, 
perché Belisario medesimo smOntato da cavaí-
lo dimostro loro, che un' intrépida disperazlo-
ne poteva únicamente sal vari i . Voltarono essl 
le spalle all' Eufrate, e la faccia al nemico; um 
immensa quantitá di dardi strisció senza effet-
to su' loro scudi insieme strett i , ed ordinati a 
guisa di tetto per ripararli ; a' repíicati assaki 
delia cavalleria Persiana fu opposta un ímpe-
netrabile linea di picche; e dopo una resisten-
za di piú ore, le truppe, che rimaseto col fa
vor del la notte furono abilmente imbarcate . 11 
Comandante Persiano sí ri t iró con dlsordine e 
vergogna a rendere stretto contó del le vite di 
tanci soldati 3 ch' egli aveva sacrificato i n una 

Q. 5 ste-
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Steril vittoria ; ma la fama di Belisario ¡ion fu 
contarainata da una disfacta 3 nella quale aVe-
va egli solo sálvate i l suo esercko dalle con-
segueñze deíla temefita del raedesimo N L ' ap-
prossiMazion deíla pace lo dispensó dal guar
dare le frontiere Orientali ; e la sua condotta 
nella sedizione d i Costantinopoli ampiamente 
soddisfece alie obbligazioni, cheaveva c b i r i i r u 
peratore. Allorche la guerra d' Affrica divenne 
i l soggetto de'discorsi popolari > e delle segre-
te delibeFazioni^ ciaschedüno de' Cenerali Ro-
mani temeva, piuteosto che ambisse , quel pe-
ricoloso onore ; ma appena Giustiiiiano ebbe 
dlchiarato la preferenza, ch'ei dava al mérito 
superiore di Belisario, si riaccese la loro ínvi-
dia dair unánime applauso, che fu fatto a tale 
scelta. L'Índole della Corte Bizantina puó av-
valorare i l sospetto, che 1* Eroe íbsse segreta-
roente assistito dagrintr ighi della bella e scal-
tra ^Ántonina sua m o g ü e , che alternativamente 
godé la graziá , ed incorse nell* odio dell' I r a . 
peratrice Teodora . Antonina era d'origine igno-
bi le , discendendo da una famiglia di cocchie-
r i , e n era stata maecbiata la riputazione con 
le piü brutte aecuse . Ñonostante regnó con 
fungo ed assoluto potere suir animo dell' i l lu -
stre di leí marito ; e se non curó i l méri to 

x deHa fedelta coniugale, dimostró per Belisario 
un amicizia v i r i l e , avendolo accompagnato cm 
intrépida fermezza in tu t t i i travaglj e perico» 
l i d'una vita mili tare '( 7 ) . 

Í 7 ) Ved. la nascita , ed i l carattere d ^ n t o n í " 
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I preparativí per la Guerra d' Affrica non Prepa* 

furono indegni dell' ultima contesa fra Roma raC:ivi 
e Cartagine. La bravura ed i l fior dell ' arma. vê  Ia 
ta consisteva nélíe guardia di Belisario , che Affi-i^ 
secondo la perniciosa indulgenza di que' tem- cana, 
pi si obbligavano mediante un particolar giu- A« 531* 
ramento di fedeitá al servizio de'loro padrón!. 
La loro forza e statura , per causa de! le quali 
erano stati con gran cura sceltl } la bontá de' 
loro cavallKe delle armi ; e V ássidua pratica 
di tut t i g l i esercizj mi l i tan gli rendeva capaci 
d' eseguire tu t toc ió , che i l loro coraggio pote-
va proporre; e questo coraggio esahavasi dal 
sociale onore del loro grado, e dalla personale 
ambizione di faVore e fortuna . Quattrocento 
de' piü bravi fra gli Eruli marciavano sotto la 
bandiera del fedele ed attivo Fara ; V intratta-
bile Valore di questi si apprezzava assai pjílt 
che la mansueta sommissione de' Greci , e áe 
Sirj; e si credé di tale importanza 1* avere un 
rinforzo di seicento Massageti o U n n i , ch' essi 
furono con la frode e coiringanno allettati ad 
impegnarsi in una spedizione navale. S' imbar-
carono a Costantinopoli cinquemila cavalli e 
diecimila fanti per la conquista dell' Affrica; ma 
1'infantería per h maggior parte reclutata nel-
la Tracia, e neli' Isauria cedeva alV uso y che 
piu domina va, ed alia riputazione del la cavaL 
leria; e V arco Scitico era i ' arme , in cui gil 

Eser-

ná negli Aneddoti c, 1. ed ivi le note dell'Aleaian-
no p. 3, 

Q, 4 



l ^ l í s tma della ^decádeHzd 
Eserciti Rom a ni erano in quel tempo rídott! a 
porre la loro principal fiducia. Procopio per mi 
lodevole desiderio di sostenerc la dignitá del 
sup tema, difende í soidati del suo tempocon-
tro g l i ausíerí cr i t ic i , che limiravano quel ris-
pettabile nome a' guerrieri di grave armatura 
<iell antichitá, e maliziosamente osservatano 
toe Omero adopefa la parola j írthr* corné m 
termine di dlsprezzo ( 8 ) : , , Tal dispre¿zo po-
5, te ( dw egli ) forse meritarsi da que' nüdi 
j , giovani , che comparivano a piedi ne' campl 
3, di Troja , e nascondendosi dietro a unsepot-
f cro5 0 alio scudo d' un ara ico si tiravano al 
?, petto la corda deir arco ( 9 ) , e scagliavano 
3, un debole e lento dardo. Ma i nostri arde-
,3 r i ( prosegue i'Istorico ) son sopra destriea 
„ r i , ch'essi maneggiano con ammirabil peri. 
Í> zia ; hanno difeso i l capo e le ápalle da un 
3S elmo 3 o dallo scudo; portano delle difese di 

' fer-

(8) Ved. la Prefazione di Procopio . I Hernia 
de.gli arcieri potevan citare le accuse di Diomede 
Clitad. V. 385. (¿j-c. J e quel permitiere vulnera ven-
tisy di Lucano r V I U . 384. J 5 ma i Romani non po-
tevano fSpfezzar le frecpie de'Partij e nell'assedio di 
Troja Tindaro, Paride\, e Teücro íerirono que'su-
perbi guerrieri, che gV insultavano come femminel-
le o fanciulli. 

( 9 ) Netíprv Uiy Ma*> TtiXttviv, xo%*, tí crispo» f llliad. 
^ J •,•> -Accato i l ñervo al petto y e i l ferro aW 

arco„ . Quanto é precisa, quanto é bella l'intie-
[a Pittura/ lo vedo le attitudini deíi'arciero ; lento 
lo schiocco del!'arco : AÍ̂ ^É giog , v(».v Ft uty' IOLXÍV 
„ «XTO OITCS Stride P arco , i l ñervo fcce grande 
38 ítrepitOy e voló vi a la saetía)}. 
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ferró alie gambe, e i loro corpi son guarda-

„ tí da una corazza di maglia 5 pende loro al 
flanco dalla destra parce una faretra , una 

„ spada dalla s inhtra , e la loro mano éassue-
3, fatta nel combatter piú da vicino a maneg-
j , giare una lancia., o un pugnale . I loro ar-
,y chl son forti e pesanti; scagliano in ogni di -

rézione possibile, si nell1 avanzarsi , che n d 
M rkirarsi , di fronte , per di dietro, e da da-
5) schedun lato; e siccome sonó istruiti a tirar 
33 la corda dell'arco, non giá al petto, rnaall' 
^ orecchio di r i t ío , bisogna , che sia bene sta-
53 bile quell' armatura • che puó resistere alia 
5) rápida forza del loro dardo . M Si riunirono 
nel porto di Costantinopoii cinquecento navi da 
trasporto con vencimila marinan d' Egittd , di 
Ciiicia, e di lonia ; La piú piccola di queste 
navi puo valucarsi di trenca tonneilate 5 e la 
piú grande di cinquecento j e potra accordarsi 
con una libérale si , ma non eccessiva con^i-
scendenza, che la vera portara di esse aseen-
desse a circa cento mila tonneilate ( 10 ) a<á 

og-

(10} Sembra, che i l Testo assegni alte navi 
tftaggiofi 50000. medimni, o 3000. tonneilate ( giac-
ché i i rnedimno pesava 160. libbre Romane, o 120. 
di sedici once Tuna). lo gli ho dato un' interpe-
trazione piü ragionevole, supponendo , che lo stile 
Attico di Procopio indichi ií modio legittimo e po-
polare, ch' era una sesta parte del medimno ( Hoo-
per Jlíjsure aütíche p. 152. ec.J. Un errore contra* 
r io , e ben piü serano s'e insinuato in un'Orazione, 
di Dinarco Ccontra Vemosthenem ap. Reiske Otat, 
Grac. Tom* i F , F. J I . p, 34J.- Riducendo i l nu-
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aggetto di conteneré trentacinquemíla fra so!, 
dati e marinan, cinquemila cavalli, le armi 
le macchine e provvisioni mi l i ta r i , ed una suf! 
ficiente quantitá d'acqua, e d i c ib i perunviag, 
gio íbrse di tre mesi . Le alte galere , che anJ 
ticamente battevano ií Mediterráneo con tante 
centinaja di remi , erano giá da gran tempo 
sparite; e la flotta di Gíustiniano fu scortata 
solo da novantadue piccoli brigantini coperti 
da dardi nemici, e montat í da duemila bravi 
e robusti giovani di Costantinopoli. V i si tro-
vano nominad ventidue Generali , la maggior 
parte de'quali dipoi si distinse nelle guerre d" 
Affrica, e d* Italia; ma i l comando supremo si 
per térra che per mare fu affidato al solo Re. 
iisario con un'i l l imkata facoltá d ' agiré secón-
do ¡i suo giudizio , come se íbsse presente 1" 
Imperatore medesirao. La separaaion, che si e 
fatta della professione náutica dalla mi l i ta re , 
é i ' efFetto nel tempo stesso , e la causa de' 
laioderni avanzamenti nella scienza della navi-

" gazione , e della guerra mar i t t ima. 

í í d T Nel settImo aiino ie l Regno diGiustinia. 
la flot- n 0 í 6 yerso i l tempo del solstizio estivo fu di
ta , sposta in marzial pompa tutta la flotta di seu 
Giug. cento navi avanti a giardini del Palazzo . 11 Pa-
533t triarca Ia benedi, 1'Imperatore manifestó gli 

mero delle navi da 500. a 50. e traducono f¿íb/uv»c 
per miney o libbre, i l Cousin ha generosamente ac-
cordato 500. tonneliate a tutta la flotta Imperiale / 
úoteva. mai neppur cadergli ci6 nella mente s? 
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uítimi suoi o rd in i , la trombetta del Genérale 
di,ede ií segnodella partenza, ed ognunosecon-
tlo i proprj t i morí o desiderj esploró con ansio
sa curiosita gli augur) della d ¡sgrazía, e del buort 
successo. Si fece la prima fermaca a Perinto o 
Eraclea, dove Belisario aspettó cinque giorni 
per ricevere alcuni cavalli Tracj , ch* erano un 
dono militare del suo Sovrano. D i lá proseguí 
la flotta i l suo corso per mezzo della Propon, 
tide; ma mentre si affaticavano per passar lo 
stretto deU" Ellesponto, un vento contrario gl i 
trattenne quattro giorni in Abido, dove i l G e -
íierale diede una memorabil lezione di fermez-
za, e di r ígore. Due U n n i , che in una con
tesa cagionata dall' ebrietá avevano ucciso uno 
deMoro compagni, furono immediatamente mo
strad airarmata sospesi da un'alta forca. l l o 
ro compatriotti , che non riconoscevan leLeggi 
semli deU* Impero , e adducevano i l libero pr i -
vileggio della Scizia, dove una piccola multa 
pecuniaria serviva per espiare i subitanei tras, 
porti deli'intemperanza e del l ' i ra , si risentiro-
no'deiringiuria fatta alia Nazione. Erano spe-
dose le loro quérele, alti i loro clamori , ed 
a^Romani non dispiaceva Tesempio del disor-
diñe e dell' impuni tá . Mafu quietato i l nascen-
te tumulto per Tautori tá ed eloquenza del Ge
nérale, che rappresentó alie truppe adúnate T 
ohbligo della giuscizia, F importanza della d i 
sciplina, i premj della pietá e della v i r t u , e 
r im^etdonabil delitto deiromicidio , che a suo 
lludizio veniva piuttosto aggravato che scusato 

dal 
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daí vizío de i rebr ie tá ( u ) . N d l a mvlgazldúé 
dall Ellesponto al Peloponeso, che i Crecido 
po l'assedio di Troja a^evan fatto iri quattm 
giorm ( t i ) . la flotta di Belisario efa guidatá 
n d suo corso dalla principal Galera di esso vi 
s.bile di giorno per le vele rosse, é di notte 
per mezzo di torcie accese salla cima deir al 
bero. Era ufizio d e ' P l í o t i , quando navigaronó 
Ira le Iscle, e girarono i promontorj di Malea 
e di Tenaro, i l mantenere un ordine giusto 
e delle regolate distanze fra tante navi ; e sic' 
come i l vento fu piacevolee moderato 3 k loro 
fatiche riuscirono bene, e furono felicemente 
sbarcate le truppe a Metono sulla costa deüa 
Messema per farle riposare alquanto dopol tfaJ 
vagh del mare. I n quest' occasione provafon, 
quantopuó 1' avarizia investirá del!' autoritá píen' 
dersi giuoco delle vite di migliaja di U d m i n i , che 
valorosamente s'e^pongono peí servizio pubbli^ 
co. iecondo 1 uso militare i l pane o biscotto 

de' 

( n ) Ho letto, che un Legislatore Greco sta-
4)1,1 Ve™ d^PPÍa Per i deíitti commessi nelío 
stato d ufabriachezzaj nía sembra, cifíe si convenga 
che questa fu pmttosto una pena política che mo-
rale * ' ' 

(12) O anche in tre, poiche ía prima sera si 
fermarono alia vicina ísola di Tenedo : ií secondo 
giorno navigarono fino a Lesbo ; i l terzo fino a| 
Fromontono d'Eubea, e neí qüarto giunsero adAr^ 
go <uaJss' £" i30-i33. Wood Saggio sopra Omera 
p. 40-46.; Un pirata navig6 dall'Ellesponto fino ai 
porto di Sparta in tre giorni (Zenofont. fíellemc, 
/ . / i , c* x , j 

m 
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(fe*Romani era cotto in fornodue volee, evo" 
lenderi sí soffriva la dimuiuzione d' un quarto 
nel peso. Per guadagnare queseo miserabil van-
ugglo , e risparmiar la spesa deile legua, i l 
prefecto Giovanni di Cappadocia diede ordine, 
che si cuocesse i l pane leggermente al mede-
simo fuoco, che faceva seaW are i bagni di Co-. 
stantinopoli; e quando s'aprironla saces fu d i -
stribuita una melle e muffita pasta aH'armata. 
Questo cibo insal ubre unito al caldo del clima 
e della stagione tostó produsse una malattia 
epidémica, che portó via cinquecento soldad. 
La diiigenza di Belisario, cheprovvide dell 'ai-
tro pane a Me tona, e liberamente manifestó 
i l suo glusto ed umano risentimento, rimedio 
slia loro salute : l ' Imperatore ascolto i suoi lamen-
í i j fu lodato i l Genéra le ; ma i l Ministro non 
fu punito. Dal porto di Metona i Piloti fece-
ro vela lungo la costa occidentale del Pelopon» 
neso fino all'Isola di Zacinto o del Zante pr i 
ma d' intraprendereil viaggio ( a' loro occhj dif-
ficilissimo) dicento leghesul mare Ion io . Poi-
ché la flotta fu sorpresa da una calma, si con-
sumarono sessanta giorni in quella lenta navi-
gazione f ed anche l* istesso Genérale avrebbe 
sofferto T intollerabile ardor della sete, l ' i n -
gegno d* Antonina non avesse conservato deir 
acqua in boccie di vetro, ch'essa nascose pro-
fondamente nella sabbia in una parte della na
ve dove non potevano arrivare i raggj solar! 
Finalmente i l porto di Caucana ( 1 3 ) nella par-

• ' ' ' ^ : , ' — - 'tíe ^ 

{13} Cancana, vicino a Camarina 5 fe distante 
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te meridionale di Sicilia diede loro mi siciira 
ed ospittabil rifugio. Gl i Ufiziali Go t i , che go. 
vernavano P i só la in nome del!a Fíglia e del 
Ñipóte diTeodorico , ubbidirono agí ' impruáen. 
t i loro ordini di r iceveríe truppe di Giustinia-
00 come amicha ed alicate: furono loro gene, 
.rosamente date delle Provvisioni, fa rimonta-
ta la cavallerla ( 1 4 ) , e Procopio prestotorn6 
áa Siracusa con un'esatta informazione dello 
stato e de disegni de'Vandali. Queste noticie 
determinarono Beüsario ad affrettar le sue ope-
razioni, e la savia di luí impazienza fu secon-
data da'venti . La fíotta perdé di vista la Si
ci l ia , passo davanti all'lsola di Malta, scuoprt 
1 promontorj del!'AfFrica, scorse lungo le co-
ste con un forte vento di nord-est, e gettó fi
nalmente 1' ancora ai Promontorio di Caput va-

circa cinque giornate di cammino al me?, 
zodi di Cartagine ( 1 5 ) . 

Se 

almeno So-.miglia (350. o 400. Stadjj da Siracusj 
(Vjiuver. o t c í l , a j i t i c . p , 1 9 1 , J 

(14) Procop. Gothic. I . I , c. 3. Tlhl tollit h'm-
nitum apta qtiadrigis eqtta , ne'pascoli Siqiliani di 
Grosfo /'Horat. Carm. I I . 1 6 . J Acraias . . . . míh 
g7ianimnm quondam generatar equorum rVirg i l . M-
neid. I I I . 7 0 4 . J . 1 Cavalli di lerone, di cuile vit-
torie si son resé immortali da Pindaro ? furon nu-
tr i t i in questo Paese. 

( 15 ) íl Capia va da di Procopio /"dove Giustí-
niano in seguito fondo una Cittá,, De Aedif. Lió. 
V I . c, ó . j h i l Promontorio d'Ammone presso Stra-
bone, i l Brachodes di Tolomeo, ed i l Capaudia de' 
moderni, vale a diré una lunga e stretta iingua di 
térra, che sporge in mare fShavv Viagg. pag . i jx . j . 
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SeGeí imero fossestato informato dell* ap- Bdísa-

prossimazion del nemico, egli avrebbe sicura- rio 
mente differíto Ta conquista della Sardegna per 
1* immediata difesa della propria persona e del costa 
Régnó . U n distaccamento di cinque raiía sol- deii' 
dati, ed uno di cenco venti gal ere si sarebbe- Affrica» 
10 uniti alie akre forze de' Vandali , ed 11 di- S(itu 
scendente di Genserico avrebbe potuto sorpren
deré ed opprimereuna fiottadi navi da traspor
tó moho canche incapaci d* agiré , e dí píccoli 
Brlgantini, che sembravano solo atti alia fuga. 
Belisafio aveva tremato internamente quándo 
sentí, che i suoi soldatinel passaggio s7anima-
vano F uno coll 'altro a confesare le loro ap^ 
prensión! . Dicevano essi, che se potevano una 
volta porre i l piede sul l i do , speravano di so-
«enere i l decoro del le loro armi • ma se fosse-
ro stati attaccati per mare, non arrossivano di 
confessare, che manca va loro i l coraggio per 
combattete nell' istesso tempo co 'vent i , co' fíut-
t i , e co'Barbari ( 1 6 ) . La cognizione de'Ioro/ 
sencimenti fe ce decidere Belisario a prender la 
prima occasione, che gli si presentó , di sbar-
carü sulla costa dell 'Aftrica; ed in un Consi-
güo di guerra prudentemente rigettó la propo-
poslzione dí entrare insleme con la fíotta e 1* 
armata nel porto di Cartagine. Tre mesi do-

pQ 

(16) Uu Centurione di Marc'Anfonio espresse, 
Qüanrunque in un modo piü virile i l medesimo con-
£raggenio al mare , ed alie baitaglie navali rPIutarclj. 
** Antonia p, 1730» Etíit. Benu Stepb.) 

M 
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po la loro partenzada Costantipoli farono felice; 
mente sbarcati gl i uomini ed i cavalli, le armi 
e gli arnesi mi l i t a r i , e si lasdaron cinque sol. 
dati per guardia su ciascheduaa delle m v i , che 
íufbn dísposte in forma di seraicerchio . Le al-
tre truppe occuparono up campo sul lido del 
in are, si fortifico secondo 1' antico uso con un 
fosso e con un riparo; e la scoperta d* una fon-
te d' acqua fresca nel tempo che serví a smor-
zarne la sete, eccitó la superstiziosa fiducia de" 
R e m a n í . La martina seguente furono saccheg-
giati alcuni de'giardini piü prossimi; e Belisa-
rio dopo aver gastigato i R e i , prese quellaoc-
casione ieggiera per se stessa, ma che si pre
sentó in un momento decisivo, per inculcarle 
massime di giustizia, di moderazione , e di ve
ra política: „ quando accettai la commissione 
:,, di sogggiogar T Aífrica, disse i l Genérale „ 
10 contai molto meno sul numero , o anche sul-
„ la bravura de^Ie míe truppe, che sull' ami-
„ chevol disposizione degli abitanti , e sull' ira-

mortale lor odio contro de'Vandali, Voi so-
„ l i potere privarmidiquesta speranza , secón-
„ tinuate ad estorcer con la rapiña quel che 
3, potrebbe comprarsi per poco prezzo: tali ar 
„ t i di violenza riconcilieranno fra loro quest' 
35 implacabili nemici , e gli uniranno in una 
5, giusta e santa lega contro grinvasori dello-
„ ro paese } i . Quest'esortazioni furonoavvaío-
rate da una rigorosa disciplina, deila quale i 
sol dati medesími provaron ben to s tó , e lodaroti 
gli effetti. G l i abitanti invece di abbandonare 
le loro case, o di nascondere il loro grano, 

apri-
v • v 
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aprivano a' Romani un cómodo e copioso mer» 
cato; gli Ufiziaíi civiü della Provincia conti-
nuarono ad esercitar le loro funzioni a nome 
di Giustiniano ; ed 11 Clero, per mot ivl si d i 
coscíenza che d'interesse, continuamente s'afFa-
ticava a promuovere la causa d' un'Imperatore Cat-
tolico. La piccola C k t á di Sullette ( 1 7 ) , d i 
stante unagiomata dicamminodal campo , eb-
be l'onore d' esser la prima ad aprir le porte, 
ed a riassarner Tantica sua fedejtá, le altre 
maggiori Ci t tá di Leptis, e di Adrumeto ne 
imitaron l'esempio súbito che comparve Belu 
sario; e quesci senza opposlzioae avanzossi fino 
a Grasse , palazzo de'Re Vandali, alia distan
za di cinquanta miglia da Cartagine. Gl i stan-
chi Romani siabbandonavano ai sollievo di om-
brosi boschi, di fresche fontatie e deliziosi frut-
t i ; e la preferenza, che Procopio accorda a que-
sti giardini sopra tu t t i quelli , ch'esso aveva ve-
duto tanto in Oriente quanto in Occidente, si 
puó attribuire o al particolar gusto, o alia fa-
tica dell 'Istorico. I n tre generazioni la prospe-
r i t á , ed un clima caldo avevan rilasciato i l du
ro valore de' Va ¡ida! i , che a poco a poco d i -
vennero i piu lussuriosi del Mondo. Nelleloro 

v i l -

( 17 ) Sullette é forse la Turris J.7inibalis , an-
tica fabbrica presentemente grande quanto la Torre 
di Londra. La marcia di Beiisario a Leptis, Adru
meto ec. viene illustrata dalla eampagna di Cesare 
( Hirtius de Bello ¿ifric. con P analisi di Guichardt J 
e d^'viaggj di Shaw Cp. 105-113.^ nei medesimo 
ráese. 

TOM» X I I . R 
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vi\\e e giardini, che potevano ben meritare ií 
ñome Persianodi Taradisi ( 1 8 ) , essi godevano 
un fresco ed elegante riposo; e dopo i l quoti-
dlano uso del bagno i Barbar! s'assidevano ad 
una mensa profusamente imbandifa con le de-
lizie della t é r r a , e del mare. Le loro vestí di 
seta liberamente ondeggíanti al!.' uso de Medí era-
no rlcamate d' oro: 1' amore e la caccía erano 
ie occupazioni della loro v i t a , e nelle rímanen-
t i ore si divertivano con pantomimi 5 e cor
sé di cocchj, con la música e le danze del 

Disfac- Teatro • 
ta de' In una marcia di dieci o dodici giorni fu 
Vanda^ costantemente attenta e in azione la vigilanza 
pHma di ^ ' ^ " o ^ t f o gl'iricogniti suoi nemici, da' 
batta- Poteva i» ogni luogo, e ad ogni ora es. 
glia. ser improvvisamente attáccato. Giovanni 1'Ar

men o 3 Ufizialedi coíifídenza e di m é r i t o , con-
duceva la vanguardia di trecentocavalliseicen-
to Massageti ad una certa distanza cuoprivano 
i l lato sinistro, e tutta íaflotta navigandolun-
go la costa ra re volte perdevadi vista 1'árma
la j che ogni giorno faceva circa dodici miglia y 
ed alloggiava la sera in forti campi, o i n C i t ! 

ta 

f Paradiso piu bello di Uitti quelli che conosciamo ) . 
I Paradisi, nome ed usanza presa dalla Persia pos-
son rappresentarsi per mezzo de'Giardini Reali d' 
ispahan (Viag. d'Olear, p. 774.J Vedasi ne'roman-
zi Greci ií piü perfetto modello di essi ^Lon^us 
Pastoral. L . IV,. p. 99-101. ; Achüles Tadus LÍ L 
í>' ¿z. ec.J 
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Ú araiche. V avvicinamento de' Romani a Car-
ragine riempi 1'animo di Geümero d'ansietá e 
di teTore. Deslderava egli prudentemente di 
prolungare la guerra, fintantoché ií suo fratel
lo tornasse con le veterane sue truppe dalla 
conquista di Sardegna; ed ebbe allora occasio-
ne di [ameníafsi dell' ínconsiderata política de' 
suoi Maggiorij che distruggendo le íbrtificazio-
ni cleiT AfFrica non gil avevan, lasciato che la 
perico losa risorsa di ríschiare una battaglia nel-
le vlcinanze deila sua Cap!tale. í Conquístato-
i l Vandal i dal primitivo lor numero dicinquan-
t amüa , s'eran moltlplicati , sen2a includervi le 
donne e i fanciiíííi, fino a canto sessantamila 
combattenti: e tal i forze anímate dal valore 
e dali* unione avrebber no tuto impediré al pr i 
mo sbarco le deboli ed esaaste truppe del Ge
nérale Romano. Ma gil amici de! Re prigionie-
ro erano piu inclinad adaccettar g l ' i n v i t i , che 
a resister a'progressi di Beílsario; e mol ti al-
tieri bar bar i mascheravano ía loro avversione 
alia guerra sottoil piüspeciosor^ome de l l 'od io , 
che ave vano centro T u s u r p a t o r e C i ó non estan
te rau tor l tá e le promesse di Ge! i mero uniro-
no insierae una formidabile armata, ed i suoi 
piani tu roño concertati con qualche sorte di pe-
rizia militare. Spedi un ordine ad Á m m a t a s u o 
frateÜo di raccoglier tutte le forze di Cartagine, 
e d'opporsi alia Vanguardia delT Armata Ro
mana alia distanza di died miglia daíla C i t t á ; 
e Gibamondo suo ñipóte con due mila cavalli 
fu destinato ad attaecarne i l fianco sinistro, 
mentre i l Monarca raedesimo che tác i tamente 

R 2 la 
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!a seguitava, ne avrebbe attaccata la retroguar-
áia in una situazione, che tog'ieva loro i ' aju-
t o , ed anche la vista della lor flotta. Ma la 
temeri tá d' A mmata riusci fataie a luí medesi-
mo ed al suo Paese. EgÜ anticipo Tora dell' 
a t taccü, precede i suot lenti seguaci, e fu tra-
fitto da una mortal íer i ta , dopo d ' aver ucciso 
con le proprie maai dodici nV snoi píü arditi 
nemici . I suoi Vandal! fuggirono a Cartagine; 
la strada maestra per lo spazio di quasi dieci 
mlglia fu ricoperta di cadaveri; e sembra in-
crsdibüe, che tance persone fossero trucidate 
dalle spade di trecento Romani. I I ñipóte di 
Gelimero fu disfatco dopo un breve combatti-
mento dai sei cento Massaggeti: questi non era-
no neppure la terza parte delle sue truppe ; ma 
ogni Scita ven i va infiammato dall' esempio del 
suo capo, che gloriosamente esercitó i l dirkto 
della propria F.unigUa di correré il primo e so
lo a scagliare i l primo dardo contro i lnemico. 
Frattanto Gelimero non sapendo quel ch' era 
seguito , ed ingannato dalla tortuosirá de colli pas-
so inavvertentemente 1' armata Romana , e giun-
se al luogo dov'era caduto A ra mata. Pianse i l 
destino de! f ra teüo, e di Cartagine; attaccd 
con irresistibii furoregli squadroni, che s'avan-
zavano; ed avrebbe potuto proseguiré, e forse 
far decidere la vittoria in suo favore, se non 
•avesse consumato quei preziosi momenti néll* 
ademplre un inut i le , quantunque pietoso dove-
re verso i l defonto. Mentre i l suo spirito era 
abbattuto da questo luttuoso ufizio y udl latrom-
hetta di Belisario, che lasciando Antonina y e 

la 
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la sua infantería nel campo, s'avanzo iñ fret-
ta con íe sue guardie, e col resto della cabal
lería per riunirc le faggtcive sue trnppe, e r i -
metter la fortuna della giornata . I n quesea di-
sordinata battagíia non poté molto aver luogo 
i ' ahiiirá d' un' Genérale; ina i l Re fuggi d'avan-
t i all' Eroe , ed i Vandali assuefatti a combat-
ter solo co' M o r í , non furon capaci di resístete 
alie armi ed alia disciplina de*Romani. Gelimero 
precipitosamente si ri t iró verso i l deserto d i 
Numidia; ma presto ebbe la consolazione di 
sapere, ch'erano stati fedelmente eseguiti i se-
greti suoi ordini per la morte d' I!derico, ede" 
prigionieri suoi amici . La vendetta pero del 
Tiran no fu solo va ntag glosa a'nemici di esso. 
La morte d' un legktimo Principe risveglió la 
compassion del suo Popólo; e roentre la sua 
vita avrebbe cagionato della perplesitá a' vi t to-
riosi Romani, i l Luogotenente di Giustiniano 
per mezzo d'un delitto, di cui era innocente, 
fu liberato dalla penosa alternativa di perderé 
T onore, o di abban donare le sue conquiste. 

Tostó che fu quietato i l tumulto, le varié ^ 
partí dell armara reciprocamente si comumearo- ^Car-
no gli accidenti seguiti in quei giorno ; e Be- tagtne. 
lisario plantó i l suo campo nel luego dellavit- A-5I3* 
toria, a cui la pietra indicante la distanza di 
dieci mlgüa da Carcagine aveva fatto prendere 
i l nome latino di Décimo. Per un saviosospet-
to degli strattagemmi, e delle risorse de' Van
dal i , esso raarció i l giorno seguente in ordine 
di battagíia; la sera fermossi avanti le porte 
«11 Cartaginés e prese una notte di riposo per 

R 3 «gn, 
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non esporre neU'oscuritá enel disordíne la Cit-
ta alia licenza de'soldar i , o i soldad medesi-
m alie segrete insidie della Ci t ta . ¡Vía siccome 
i t imori di Belisario era no i l resukato dell" in
trépida e fredda ragione, lien presto conobbe, 
che potea confidare senza pericolo nel pacifico 
ed amichevole aspetto della Capitale. Cartagi-
rie fu illuminata da innumerabilí torcie, segni 
della pubblica letizia, fu tolta la catena , che 
guardava 1' ingresso del porto; furono aperte le 
porte; ed il Popólo-con acclamazioni di grati-
tudine sal uto ed invitó i Romani loro libera-
t o r i . La disfatta de'Vandali, e la liberta deU* 
Affrica s' annunziarono alia Citta la vigilia di 
S. Cipriano, allorché le Chiese erano giá orna-
te ed illumínate per la Festa del Mart ire , che 
tre secoli di supersdzione ( r ) aveva quasí in -
nalzato ad una lócale divinitá . G l i Arrianl ve-
dendo, ch'era finito i l lor regno, consegnaro-
no i l tempio ai Cattoí ici , che riscattaronodal
le maní profane i l lor Santo, v i celebra roño 
i sacri r i t i , ed altamente v i prodamarono i l 
símbolo d'Atatlasio, e di Giustiniano, Una ter-
ribile ora rovesció le fortune de' contrarj par* 

t i -

( r ) Con la sólita aspr-e^a verso i Cattoíici , e 
con una confusione di nomi, che in un nomo eos} i -
strmto y corri e i f Sig. Gibbon , sembra veramente non 
perdonabile , cade qut nelV errare , in cui e caduto 
altre volte, di chiamar superstizione i l culto de' San-* 
t i , sén%a riftettere , o ajftttanjo di non conoscere , 
qual dtfftírenyi faccia la Chiesa oíiixdríssa f r a questh 
specie di enlto y e quello y ch'e dovuto alia Bivinith* 
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t i t i . I Vandal i suppüchevoü , che si erano si 
poco tempo avanti abbandonati a 'v iz j de* con-
quistatori, ce rea vano un umil rlfugio nel san
tuario del l a Chiesa 5 m entre i Mercanti Orien
tal i fu rano liberati dalla piü profonda prigione 
del Palazzo dallo spaventato loro custode , che 
imploró la protezione de' suoi prigionleri, e mo
stró loro per un'apertura nella muraglia l é v e 
le della flotta Romana. Dopo essersi separati 
dall' armara, i comandanti navali s* erano avan
za: i con cauta lentezza lungo la costa, fintan-
toché giunsero al promontorio Ermeo , ed i v i 
ebbero la prima notizia della vittoria di Bel isa-
rio. In adempimento delle sue istruzioni avreb-
bero essi gettato 1'ancora alia distanza di cir-
ca ven t i miglia da Cartagine, se i plti abili 
marinad non avessero rapprgsentato loro i pe-
ricoli del lid o, ed 1 segal d'una i inminente 
tempesta. Ignorando pero tuttavia la rivoluzio-
ne seguita, evitarono i l temerario tentativo di 
forzar la catena del Porto; ed íl contiguo por
to e sobborgo di Mandracio furono insultad sol-
tanto dalla rapacita d' un nrlvato Ufiziale , che 
disubbidi e disertó da' suoi capí . Ma la flotta 
Imperiale avanzandosi con un buon vento, pas-
só per lo stretto della Goletta, ed oceupó nel 
profondo e capace lago di Tunis un luogo si-
curo distante, circa chique miglia dalla capitale 
( 1 9 ) . Appena Bdisario fu informato del loro 

ar-

( 19.) Nel le vicinanze di Cartagine i i mare, la 
térraj ed i.üumi son quasi tanto mutati quanto le 

R 4 ope-



a ¿4 Is torta de 11 a de cade ata 
arrivo, che spedi ordini , che immedlatamente 
la maggior parte de'marinan sbafcas.̂ e per unir-
si ^al trionfb, ed accrescere 1'apparente numero 
de'Romani. Avant i di permetter loro ch' entras-
sero nelle porte di Cartagine gli esorto in un 
discorso degno di i u i , e della circostanza pre
sente, a non infernare la gloria del!e loro ar-
mi3 ed a ricordarsi, che i Vandali erano stati 
i t i ranni , ma ch'essi efano i liberatori degli 
AfFricani, i qnali dovevano allora esser rispetta-
t i , come volomarj ed affezionati sudditi delco-
mime loro Sovrano . I Romani marciarono per 
le strade della Cittá i n strette file preparati 
sempre alia battagíla, se fosse comparso qual-
che nemico-; l'ordine rigorosamente mantenuto 
dal Genérale impresse ne loro animi 11 dovere 
dell'ubbidienza ; ed in im secólo, nel quale 1' 
uso e r i m p u n k á quasi santifícava l'abuso del
la conquista, i l genio d'un" solo Uomofepresse 
le passioni d'un esercito victorioso. Tacque la 
voce dellaminaccia, ede! lamento» ilcommer-
cio di Gartagine non fu interrotto; mentre 1" 
Affrica muto padrote eGoverno, continuarono 
le bottcghe aperte e in azione,- ed i soldati 

do-

opere umar •.- 1./ istmo , o eolio della Cittá ora é 
confuso col contuvente: i l porto é una secca pianu-
ra; ed il lago o stagno non é piu che un pantano 
con sei o setfe p^edi d'acqua nel canale di mezzo : 
V edi d Anville Geograph, anc. Tom. I I I . p, 82. ; , 
Shaw/viagg. p. 77. 84.)^ Marmol. (Vescrimon de 
l ¿frique Tom, 77. p. 465.; e Tuano í LVJII. i % , 
lom. I I I . p. 334. j 
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tfopo che furon poste sufficlenti guardie ne'luo-
ghi opportuni , modestamente si ritirarono alie 
case destínate a riceverli. Belisasio -fissó la sua 
residenza nel Palazzo, s'assise sul trono di Gen-
sérico, áccettó e distribuí le spoglie de'Barba-
r i ; conce.sse la vita a' Vandal i supplichevoli , e 
procuró di riparare i l danno, che nella notte 
precedente avea sofferto ii sobborgo di Mandra-
cio . A cena t ra t tó i suoi principal] Ufiziali 
con la magnificenza e la forma d'un Banchetto 
reale ( 2 0 ) . I I vinckore furispettosamenteser-
vito da'prigionieri Ministri del la Casa Reale; 
e in que' momenti di sol en ni ta 3 ne'qualr gí ' 
imparziali .spettatori applaiidivano alia fortuna 
ed al mérito di Belisario, gi' invidiosi adulatori d* 
d' un geloso Monarca segretamente spargevano 
i l loro veleno sopra ogrii parola ed ogni gesto, 
che poteva eccitarne i sospetti. Fu impiegata 
una giornata in questi pomposi spettacoli, che 
non possono disprezzarsi come i n u t i l i , allorché 
s' at t i rano la popolare venerazione ; ma l ' a t t i v i -
tá di Beüsario, che nell' orgoglio del la vittoria 
potea temeré anche una disfatta, avea gia r i -
solutOj che 1' Impero de'Romani sull'AfFrica 
non dípendesse dagliaccidenti dellc a rmi , odal 

! fa-

_ ( 20 ) Da Delfi ricevé il peme di Delphicum tan
to in Greco quanco in Latido un trípode ; e per 
una faciie analogía fu estesa in Roma 9 in Costan-
tinopoli , ed in Gartagine la í tessa denominaiione 
al luogo , dove .si facevano i Banchetti real i C Pro-
cop. Vandal, l . / . c. z í , : Du Cange Gtoss. Gr*c* p, 
277« v. AéX^ir^} ad Alexied, p, l i & j 



Ultima 

•̂86 f noria de Ha deeadefizz 
favore deí Popólo. Le solé fortificazíoni díCarí 
tagiae erano state imrauni dalla general pro-
scnzionei ma in un Regno di novanta cingue 
anni si erano lascáate. cadere dagli spensieratie 
indolenti Vandal i . U n piu savío conquistatore 
restauro con incredibil prestezza le mura, ed 
i fossi della Ci t t á . La sua liberaüt^ incoraggi 
gli artefici • i soldati, i marinari , ed i cittadi-
ni facevano a gara l'uno coiral tro in quella sa, 
lutevole opera; e GelImero , che avevatemuto 
d'aífidare la sua persona ad un aperta torre, 
miró con istupore e disperazione i l nascente 
vigore d' una inespugnabil fortezza . 

¿hS t - Quest'infelice Monarca, dopo la perdíta 
ta di della sua Capitaíe , s'applícó a raccogliere i re-
Geli- sidui d'un armata dispersa, piuttosto che di-
™^r°' strutta, dalla precedente battaglia; e lasperan. 
Vanda-za ^e^a Prec'a t ' ro alcune truppe moreschealle 
l i Nov. bandiere di Gelimero. Eis'accampo nelle cam-
533' pague di Bulla irt distanza di quattro giornate 

di cámmino da Cartagine; insultó laCapitale, 
ch' ei privo dell ' uso d' un acquedotto 5 propose utt 
grosso premio per ¡atesta d'ogni Romano; af-
fettó di risparmiar le persone ed i beni degíi 
Affi-icani suoi sudditi, e t r a t tó segretamenteco, 
settarj Arriani , e con gli Unni suoi confedera-
t i . In queste circostanze la conquesta della Sar-
degna non serví , che ad aggravar le sue angu
stie: rifletteva col piu profondo dolore, ch' egli 
avea consumato in quelTinutile intrapresa cin-
quemila delle sue piu brave genti ; e lessecon 
displaceré e vergogna le vittoriose lettere del 
$ÜO fratelío Zanone 3 ch' esprimevano un' arden-

te 
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te fi lucia, che i l Re dietro 1'esempio de' suoi 
maggiori avesse giá gastigato !a temer i ta del 
Romano invasore. O i m é , Fratello, replico 
Ge! i mero „ i l Cielo si é dichiarato contro la 

nostra ¡nfelice Nazi ene. Nel tempo che voi 
„ avete soggiogato la Sardegna, noi abbiamo 
„ perduto T AfFrica . Appena comparve Belisa-
„ rio con un pugno di soldati, che i l coraggio 
„ e laprosperí táabbandonaronla causa de'Van-
„ dali, Gibamondo vostro ñ ipó te , ed Ammata 

vostro fratello son morti per la codardía de' 
„ loro seguaci . I nostri cavalli, le nostre na, 
„ v i , la stessa Cartagiiie, e tutta I ' AíFricaso-
„ no in poter del nemico. Puré i Vandali tut-

tavia preferíscono un ignominioso riposo a 
„ costo di perderé le loro mogli ed í figlj, i 
„ loro averi e la liberta. Ora non ci rimane 
„ altro che la campagna di Bulla, e lasperan-
„ za del vostro valore. Lasciate la Sardegna; 
„ volate in nostro soccorso j restaúrate i l nostro 
„ Impero, o perite al nostro flanco „ . Rice-
vuta questa lettera, Zanone comunicó i l suo 
duolo a principali de'Vandali, ma ne nascose 
prudentemente la notizia a' nativi deü ' I so la . Si 
imbarcaron le truppe in centoventi gal ere nel 
porto di CagüarI, gettaron 1' ancora ' i l terzo 
giorno a* con fin i deíla Mauritania, e proseguiros 
no in fretta i l loro camino per riunirsi alie ban-
diere Reali nel campo di Bulla. Tristo ne fu 
l'incontro : i due fratelli $' abbracciarono; pian-
sero in silenzio; nulla fu domandato della v i t -
toria di"Sardegna , nessuna ricerca sí fece delle 
disgrazie del 1'AfFrica . Avevano essi d' avanti a' 

íor 
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lor occh) tutta restensíoné delle loro calsniL 
í á ; e l'assenza delle proprie m o g ü , e de' figlj 
somministrava una Untuosa prova , che era lo
ro toccata o la morte, o la schiavitü . Si ris. 
veglió finalmente i l lánguido spirito de" Vanda* 
l i , e si riunirono per V esortazioni del lora 
R e , pep l'esempio di Zanone , e per l ' i m m L 
nente pericolo, che minacciava la loro Monar-
chía e Religione. La forza militare della Na-
zione s 'avanzó alia battagliaj e tale fu i l rá
pido loro accrescimento, che prima che T ar-
mata giungesse a Tricameron, circa venti riil-
glia lontano da Cartaglne , poteron yantare , 
forse con qualche esagerazione, che sorpassava-
no dieci volte le piccole forze de' Romani , 
Queste forze pero eran sotto ¡1 comando di 
Belisario, i l quale síccome conosceva i l supe-
riore lor mérito , permise 3 che i Barbari lo 
sorprendessero in un ora inopportuna . I Ro
mani ad un tratto si posero in arral : un pic-
colo rio ne cuopriva la fronte ; la cavalleria 
formava la prima linea, che aveva nel centro 
Belisario alia testa di cinquecento guardie ^ 1' 
infantería fu posta a qualche distanza in una 
scconda linea; e la vigilanza del Genérale os-
servava ía separata situazione, e 1' ambigua fe. 
de de'Massageti, che segretamente salvavanoil 
loro ajuto per i vinci tor i . L'Istorico ha ripor-
tato, ed i l Lettore puó fácilmente immagma-
re i discorsi ( 2 1 ) de' Comandanti} che conar-

^ ri r ' - go-, 
fm(iS*mmmmmmmmsmMBmmmmmuammmmî mmn*mmKm^a»' j •••••mu uniim I 

(21) (Queste orazioni esprimono ssmpre i sen-, 
til ^ t i - ' 
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gomenti i piu adattad alia lor sítuazione in-
culcavano I'importanza del!a vittoria , e i l di-
sprezzo della vi ta . Zanone con le truppe, che 
1' avevan seguí tato nella conquista della Sarde-
gna, fu po^to nel centro; e se la moltitudine 
dé* Vandal i avesse imitato 1* intrépida loro fer-
mezza, i l trono di Genserico avrebbe potuto 
sostenersi. Gertate vi a le lancie, e le armi da 
scagliare, sfqderarotio essi le spade, ed aspetta-
ron T attacco : la cavalleria Romana per tre 
volts passó i l r i o ; essa fu per trevolte rispin-
ta ; e si mantenne costante la pugna, fintanto-
ché cadde Zanone, e si spiegó la bandiera di 
Beiisario. Ge'imero si rit iró al suo campo; gli 
Unni s* unirono ad inseguirlo , ed i vincitorí 
spogliarono i corpí de'morti . Puré non furon 
trovati sal campo piü di cinquanta Romani , e 
e di ottocento Vandali : si tenue fu la strage 
d'una giornata, ch'estinse unaNazione, e tra-
sferi T Impero deü' Affrica . La sera Beiisario 
condusse la sua infantería alT attacco del cam
po; e la pusillanime fuga di Gelimero mani
festó la va ni ta delle proteste poco avanti fat-
te, che per un vinto la morte era d i sollíe-
vo 3 di peso la v i t a ; e i ' infamia si risguarda-
va come i ' único oggetto di terrore. Fu segre-
ta la sua partenza ; ma tostó che i Vandali 
scuoprirono, che i l loro Re gl i aveva abban-

do-

• • . ./ 
timenti di que' tenipi, ne'quali son fatte , ed alie 
volte quelli de^Ii attori. lo ho estratto questi sen-
timsnti, ed ho tralasciata la declaras¿ion» , 

« i 
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^7° h tma déllá decadenzd 
donati, precipitosamente si dispersero i solleci» 
t i solo delía loro personaje salvezza, e non cu
rando qualunque altr oggetco , ch' é caro - o 
valutabile per gli uomini . I Romani entrarono 
senza reslstenza nel campo ; e neli' oscürita e 
confusión delía ilotte restaron nascosce le pift 
barbare scene di disordine . Fu crudelrherite 
trucidato qualunque Bárbaro, che inccntrarono 
le loro spade; le vedove e le fíglie di quéíll 
abbracciate fu roño come ricche eredi , o beüe 
concubine da'licenziosi soldati; e Ta variz! a me. 
desima restó quasi sazia de tesori d ' o ro , e d" 
argento, frutti della conquista o dell'economía 
accuimiiati in un lungo periodo di prosperita g 
di pace . In questa furiosa rlcerca anche i soí-
dati di Belisario dimenticarono la loro risem-
tezza e rispetto . Acciecati dalla cupidigia , e 
dalla rapacitá esploravano in piccoí|i partite , o 
soli le adiacenti campagne, i boschi , gli seo-
g l j , e le caverne, che potesser celare qualche 
Cosa di prezzo; carichi di bottinoabbandonaro-
no i loro pos t i , e anda vano senza guida va
gando per le strade , che conducevano a Car
taginés e se i fuggklvi nemici avessero ardito 
di tornare indietro, ben pochi de'conquistatori 
sarebbero scampati. Belisario profondamente pe-
netrato dalla vergogna, e dal pericoio passocon 
apprensione una notte sul campo di battaglia ; 
ed alio spuntar del giorno piantó la sua ban-
diera sopra d'un Colle, rium le sue guardie , 
ed i veterani, ed appoco appoco resti tuí/ la mo-
derazione e 1' ubbidienza nell ' esercito . H Ge
nérale Romano prese uguale interesse nel sot-

to-
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tomettere i Barban nemict , che nei sal vari í 
prostrati j ed i Vandaü suppüchevoli , che si 
trovavano solo nelíe Chiese, furon protetci dal
la sua autor i tá , disarmati , e sicuati separata-
mente in maniera che non potessero né dí* 
stnrbr.r la pubbüca pace , né el i venir le vi t t i 
me delta vendetta popolare . Dopo a ver man
dato im piccol distaccamento ad investigare le 
traccie di Gelimero, s' avanzó con tutta la sua 
armata per circa dieci giornate di cammino fino 
ad Ippone Regio, che non possedeva piu lere-
liquie di S. Agostino ( 2 2 ) . La stagione avan
zara , e la certa noíizia , che i Vandalí eran 
fugglti r.gl' inaccessibili paesi de'xVíori, determi
nó Be! i sari o ad abbandonarne T inútil rícerca 
cd a físsare a Cartagine i suoi quartieri d' In
vernó. D i la miando il principale suo Luogo. 

te-

( 22 ^ Le ¡•eliquie di S. Agostino da'Vescovi Af-
fncaai furon traspórtate al loro esilio di Sardegna 
(an. 500. } , e neU'VIÍI. secólo fif^duto che Liut-
prando Re de' Longobardi le trasferisse (an. 721.) 
da Sardegna a Pavía. Ncil'anno 1695. i Frati Ago-
stiniani di quella Citta trovarono una voltá di niat-
tonij un'urna di marino , una cassa d' argento , dal
le involture di seta , de lie ossa , del. sangue ec. e 
forse un' íscruione d' Agostino in caratteri G o t k i . Ma 
quest'ntiJe scoperta é stata contrastatadalla ragione , 
e dalla gelosla ( Baronio AnnaJ. an. 725. n. 2. o T i l -
lemont Menú Eccles, Tom. X I I I . /). 944. Montfau-
con mar, I ta l . p. 26. 30. Muratori Itah med* 
*vi Tom, V.Dtssert. L V I I I . p.9., che ne aveva com< 
Posto un Trattato a parte, prisna che si facesse i l 
Uecreto del Vescovo di Pavía, e del Pontehce i5e-
nedetto X ü l . ) 
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tenente ad informare rirnperatore , che nello 
spazio di tre mes i eg!i aveva compito la con. 
quista dell' Aíír ica. 

Belisario diceva 11 vero . I Vandal! chp 
sopravvissero, cederono senz* altra resistenza4e 

Aítrica a rmi , e la liberta: I contorni di Cartagine si 
fatta sottomisero alia sua presenza ; e l̂e provincie 
\ \ s l ñ ' ^ ^ontane furoao 1' una dopo T altra soggio. 
A.534.'Sate ^ l l a fama della saa vittoria . Trípoli si 

confermó nel volontario suo omaggio ; la Sar. 
degna, e la Corsica s*arresero ad un Ufiziale, 
che invece del la spada portó la testa del bra
vo Zanone; e le Isole di Majorca , Minores j 
ed Ivica acconsentirono di rimanere un' umile 
appendice del Regno Affricano . Cesárea , Cií> 
ta Reale, che in una Geografía non tanto ri
gorosa puó confondersi col moderno Alger i , 
era situata trenta giornate di cammino all' oc
cidente di Cartagine : per térra la strada era 
infestata da M o r í ; ma i l mare era aperto 3 ed 
i Romani erano alíora padroni del mare . Un 
attivo e prudente Tribuno s' avanzo fino al. 
lo stretto , dove oceupo Ssptem , o Ceuta , 
( 2 3 ) che s'alza sulla costa d'AíFrica dirimpet-
to a Gibilterra: questa remota piazza fu di poi 

/ ador-

(2,3) Ta TO; WOXITHOCÍ vpooimoc fleprime terredeW 
Impero/¿les. Procopio de Aedif.L. VI , c. 7. Ceuta j 
che é stata poi trasfigurata da'Portoghesi, fiorlsot-
to i l regno piü prospero degli Arabi nell' Agricoí-
tura, e nelle manifatture, decorara di nobüi edifii) 
c di Palazzi ( F . U Afrique de Marmol Tom. I L p. 
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adorna e fortificata da Giusdniano; e sembra , 
ch'ei secondasse in questo la vana ambizione 
d'estendere i l suo Impere sino alie colonne d' 
Ercole. Esso ricevé l'annunzio della victoria in 
quel tempo, in cui preparavasi appunto a pub-
blicar le Pandette della Legge Romana ; ed i l 
devoto o geloso Imperatore celebró la divina 
boma, e confesso in silenzio i l mérito dell 'a-
bile suo Genérale ( 2 4 ) . Impaziente d'aboliré 
la temporale e spiritual tirannia de' Vandali 
procede senza düazione al pleno ristabilimen-
to della Chiesa Cattolica. Ne furono restaura-
te ed amplíate generosamente la gmrisdízione, 
la ricchezza, e le immunitá , che sonó forsela 
parte piuí essenziale della Religione Episcopale 
0 ) ; fu soppresso i l culto Arrianoj si proscris-

se-

(24) Ved. i l secondo e i l tetzo preamboio a' 
Digestí, o alie Panderce promúlgate i l 16. Decem-
ke delí'anno 533. Giustiniano, o piuttosto Beiisa-
rio , avevan'acquistato un giusto ^diritto a ' t i t oü di 
Vandálico ed Africano i quello di Gótico era prema
turo; ed i l Francico falso ed offensivo d'una gran 
Naiione. ( 

( s ) Bisogna , che i l Sig. Gibbon abhia urC idea 
hen tónfusa delV ufi^io de' Vescovi Cattolici per diré 3 
che la giurisdizione, le ricchezze, e le immunitá . 
che furono alia Chiesa Cattolica d? Ajfrica restituhe 
da Giustiniano , son forse la parte piü essen/.iale dell' 
Episcopal Religione. La Chiesa y ed i Rettori di cs-
sa, che hanno ricevuto la Potesta essenziale, per re
galarla da Qesii Cristo y non hanno bisogno per sussi-

, stere della temporal giurisdi\ione ^ delle ricche^e , o 
delle immunitá, che loro posson concederé i Principia 

TOMO X I I . S e se 
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Sero le adunanze de Donatisci ( 2 5 ) ; ed íl Sí-
üodo di Carcagine per la voce di dugento di-

cias-

(25 J Ved. gh atti originali presso i l Bafonio 
ÍAq. 535. n. 21-54.^. L'ímperatore applaudisce al
ia sua clemenza verso gli Eretici cum sttffíciat eisvU 
veré, • J 

é se i Frclatl CmoVtci hanno rkevuto dagP 'lmperaio* 
n e da Fnncrpi Cñitiani de'príviley e de' diríUi . 
che hanno resa pié decorosa la Jpr digmú i non si } 
ntsgiiardato mat ^ n} si visguarda qüesf aumento dipo-
testa da Cattohct come una parte essenziale, ma co
me un puro accessorio deW Episcopato , i l guale puh 
éemssimo esseré, h ¿tato, ed } in varj luo¿i in túU 
to tí suo vigore quantunque privo di tali estranei , cd 
ncadentalt ornamenti. L'essenzial Potestá dellaChie* 
sa ortodossa'y e de'Vescovi destinati al Governo di es-
s a j é la Spintuale , che non puo dar si ne togliersi 
j a Sovrant della Tena, NegherZ forse i l Sig. Gib-
ton, che t Vescovi de'primi tre secoli det Cristíanesi-
THO, che 1 Trelnti Cattolici al presente sottopostt alP 
Impero avile degPInfedeli o degli Eretici, che quegli 
anche de Faest Cnstiani, che daJ respettivi Fvincipisi 
sonó spogltatt d'ogni giurisdi^ontemporale y d'ogn1 im-
munitá, e d'ogni ricchena creduta o superflua perle
ro , o dannosa al Ben dello Stato, non ahbiano Ves* 
Senzul potesta conveniente al grado, che tengono nel-
ia Lhiesa} Perché dunque insinuare nelV animo de' 
Letton meno istruiñ, o meno attenti, che la parte es
senziale della Reltgjone de' Vescovi ortodo^si consiste 
nell eseYciVo.della gimisdi^ione , della rkche^ra , e 
deUimmumta concessa loro da'Principi secolari, qua-
si che da quesh ricevessero la sostan^d dell' Episco
pal Fotest^ ? Questo e un voler confondere i principj 
aclle cose, un írasfarmar la natura degli oggetti, un 
gntar dell' oscurith nelle mateñe pié chime per aver 
forse t i piacere di pessare nel tovbido. 
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¿iassctte Vescovi { 2 6 ) applaudi-alia giusta m i 
sara di quella pia rest í tuzione. Non é da pre-
sumerst, che i a tale occasione mancassero mol-
ü de'Prelati ortodossi, ma la tenuitádel lor nú
mero inparagone di quello degü antichi Concilj , 
ch" era stato due o anche tre volte maggiore , chia-
rissimamente indica la decadenza si deilaCfiíe-
sa, che dello Stato. Me a tre Giustiniano si d i -
ehiarava difensdr deil a Fede, nutrí va un'ambi-
ziosa speranza, che i l vittorioso su o Luogotc-
nente fosse per estender ben presto g l i angu
stí l imi t i del suo dominio a quello spazio, che 
avevano, prima dell* invasione dei Mor i e de' 
Vandali ; e Belisario ebbe ordine di stabiiirchi
que Duchi |0 Comandanti , nei postl opportuni 
di Tr ípo l i , di Lepe 1 na, di C i r t a , di Cesárea , 
e di Sardegna, e di calcolar la quantitá di Va-
Idtini, o di guarnigioni di frontiera 5 che po-
téssero esser safficienti alia difesa dell' AfFrica . 
I l Régno de'Vandali méri to la presenza d' un 
Prefetto del Pretorio j e furoa destinati quat-
tro Consolar! , e tre Presidenti'per amministrar 
le sette Provincie3 che si trova van sotto lasua 
glurisdizione. Fu minutamente físsato i l nume
ro degü Ufiziali loro subordinati, de' ministr i , 
e de' messaggi , o assistenti; trecentonovamasei 

ne 

(z6) Duiñn (Geografía Sacra Africanap. L I X , 
ad Üptut, Mi lcv . j nota e compiange i' Episcopal dt-
caienza. Nel tempo pih prospero della Ghiesa egii 
vi aveva contato 690. Vescovati.' ma per quanto pic-
cole fosáero le Dioceü , non e probabile , che vi esi-
Síessero tucti ael medesimo tempo * 

S 3 



%j6 Istorht de/la decadenza 
fu roño assqgnaú al Prefecto medesimo, citu 

quanta per ciasehe luno de'suoi Vicar j ; e la r i 
gorosa determiaazione delle loro tasse e salar) 
fu piu atta a cotifermare i l d i r i t t o , che ad ¡ra-
pedir 1'abaso di essi. Potevano questi Magistra. 
t i eissere oppressi^i, ma non eran osiosi : e si 
propagarono ai!' infinito le soctili quescioni di 
Gius, e di pubblica Econoaiia sotto i l nuovo 
Governo, che si proponeva di far risorgere la 
liberta e Tequitá della Repubblica Romana. I I 
Conquistatore íu sollecito ad esigere un pron
to e copioso sussidio dagü Affricani suoi sud-
d i t i , ed a c o r d ó loro i l diritto d i ripetere an
che nel ter^o grado, e daüa linea collaterale ] 
le case e le cerré , de!le quali erano state le 
loro Famiglie ingiustameate spogliate da' Van-
dali . Dopo la partenza di Belisario, che agíva 
in forza d'ua'alta e special commissione , non 
fu fatto alcun' ordinario provvedimeato per un 
Capitán Genérale delle Truppe; ma fu affida-
to l'ufizío di Prefetto del Pretorio ad un sol-

Angu- dato; la poteszá civile e militare s' unirono , 
stie e secondo Tuso di Giustiniano, nel principal Go-
vitü di vernatoreí e q^ello , che rappresentava 1* Im-
Q'JJ. peratore i n AfFrica ugual mente che in Italia , 
mero Ai ben presto distinto col nome d' Esarca ( 2 7 ) . 
Pruna- Era per altro imperfetta la conquista dell' 
vara del Aífr;ca finta2ltoch¿ i[ precedente di lei Sovra-
534* *• 

, no 

( 27) Le leggi AfFricane di Giustiniano sonó i l -
instrace Jal suo Germano Biógrafo CCcd. Lib. J. Tit. 
2,7. Novell. 36. 37. 131. Vit. Justinimi. pag. 349-377.4 



tteli* Mpsro Romafto • Cap. XLí. 277 
tíd non fosse o viVo o morto caduto ín poter 
de' Romani. Gelimero dubbioso delT evento ave-
va stígretamente ordinato , che una parte del 
suo tesoro fosse trasportara in Ispagna dote 
spera va di trovare un sicuro asilo alia Corte 
del Re de" Visigoti . Ma si reser van i questi d i . 
¿égni dal caso, dal tradimérito , e dalle istari-
cabili ricerche de'suoi nemici , che iinpedirort 
la fuga di esso dalla parte del mare , e cae-
ciarono i l disgraziato Monarca con ale uní suol 
fedeli seguáci fino all* inaccesslbil montagna d| 
Papua ( 2 8 ) nell' interno del la Numidia . Ei v i 
fu immediatarnente assedlato da Fara , Üfizia-
l e , di cui tanto \úh lodavasi la fede, elasobfie-
ta , quanto efano tali qualitá píü rare fra gl i 
Erul i , tribu la piü corrotta di tutte le altre 
fra'Barban. Belísarlo affidato aveva aliasua v i -
güanza quest* importante incarico • e dopo un 
ardito tentativo di scalar la montagna, nelqua-
le perdé centodieci sóldati, Fara aspeftó 1' ef-
í e t to , che l ' angustia e la fanie , durante un 
assedio invernale, avrebbe operato nell' animo 
del Re Vándalo. Dali'uso d e ' p i ü molí i place-
r i , e dall ' i l l imitata domlnazione sopra 1* indü¿ 
Strla e la ricchezza fu egli ridotto a parteci-

( zX ) íl monte Papua si pone da M . d'Anviiíe 
CTom. / / / . pt 92. e Tabulé Irnp. Rom. Occidenf J 
presso Ippone Regio, ed i l mare.* talsituaziotie pe
ro mal s'accorda con le lunghe ricerche factene al'5 
di la d'ippone, e con le parole di Procopio CL. I I , 
c» 4^ E> TCÍS NÍÍMÍÍÍ«S tc%ixvn¡; (negliestícmidella Ru-
tnidia éj ; ' ¡ 

$ ? 
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pare della povertá de' Morí (25?) j che si reít« 
dea loro soífribile soio per 1' ignoranza , in cuí 
crano di una skuazion piu felice, Nelle rozze 
loro capanne di fango e di creta , che ritene^ 
vano i i fumo , ed escludevan la luce , promis
cuamente dormivano sui suolo, o al piá sopra 
pelli di pecore insieme con le loro mog l i , co' 
figli, e col bestiame j le loro vesti eran sordí^ 
de e tenui | non conoscevan 1' uso del pane e 
del vino , e certe focacce d' avena o di orzo , 
che malamente si facevan cuocere nella cene-
re , si divoravano quasi crude dagíi affamati 
selvaggi, A questi straordinarj ed insoliti tra-
vaglj doveva cederé la salute di Gelimero , 
quálunque si fosse la causa, per cui g i i sofFri-
va ; ma Pattual su a miseria veniva di piu a-

, mareggiata dalla memoria della passata gran-
dezza, dalla continua insolenza dei suoi pro-
t e t t o á , e dal giusto timore , che i leggieri e 
venaíi Morí s inducessero a tradire i dir i t t i 
deU'ospi taüta . La cognizione della sua sitúa-
zione detto 1* umana ed amichevol lettera di 
Fara ; „ Pensate a voi medesimo „ ( gli scris. 
se i l Capo dcgli Eruli ) . „ lo sonó un igno-
3, rante Bárbaro ; ma parlo il linguaggio de! 
s, buon senso 3 e dell' onestá . Volete voi persi-

síe-

( 29) Shaw íViag. p. 220. descrive con somma 
accuratezz,a i coscumi de' Bedowini, e de'Kabili, gli 
ukimi de'quali secondo i i loro linguaggio sonó i re-
íidui de'Mori: puré quanto son mutati questi mo-> 
derru selvaggj, quanto sonó civilizzati / Fra loro SO-Í 
no abbondanti le provvisioni, ed i l pane é copiune, 



DelPImpero Komano. Cap. X I I , 179 
„ stere in un'ostinazione senza speranza? Per-
3> che volete voi rovinar voi medesimo, lavo-
3 , stra Famiglia, e la vostra Nazione Per a-
„ mor della liberta , e per abborrimento alia 
„ schíavku: Oime, carissimo Gellimero , non 
5, siete voi ora i i peggior degli schiavi, loschia-
„ vo della piu víie Nazione de' Morí ? Non 
„ sarebbe da scegliersi piuttosto di menare a 
j , Costantinopoli una vita di povertá e servi-
„ t ú , che di regnare da Monarca assoluto del-
j , la montagna di Papua? Stiraate voi una ver-
„ gogna l'esser suddito di Glustiniano ? Lo é 
5, Belisario , e noi medesimi , la nascita de' 
„ quali non é inferiore alia vostra, nonciver-
„ gogniamo di ubbidire alT Iraperator Rcma-
„ no . Questo generoso Principe v i dará i l pos-
„ seáSo di ricche terre, un posto nel Senato , 
,5 e la digníta di Patrizio: queste sonó le suc 
s, graziose intenzioni, e voi potete con plena 
„ sicurezza contare sulla parola di Belisario . 

, „ Fintpntoché i l Cielo ci condanna a soffnre , 
5, la Pazienza é una v i r t i i ; ma se rigettiamo 
„ la liberazione, che ci si ofFre , degenera in 
j , una cieca e stupida dísperazione 5,. l o co-
,5 nosco ( r e p l i c ó i l Re de' Vandal i ) q u a n t o é 
,5 ragionevole e da anHcoJl^ vostro consiglio . 
„ Ma non posso persuadermi a divenir lo schia-
„ vo d' un ingiusto nemico , che ha meritato 
3, Timplacabile mió odio, lo non l 'ho maiof-
j , feso né i n parole né in f a t t i : puré ha man-
5j dato contro di me, non so da qual parte , 
35 un certo Belisario , che mi ha precipitato 
j> dai trono in questo abisso di miseria . Gm-

S 4 sti-

m 
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stiniano é un uomo, ed é uti Príncipe; non 

33 teme ancor egli un símil rovescio deüa for-
tuna ? ío non posso scríver di piú : i l mío 

„ dolore mi oppríme. V i prego, mío caro Fa-
3;) ra mandarmi una Lira ( 3 0 ) 5 una spugna , 
„ ed un pane. ,} Dal messaggío Vándalo sep-
pe Fara i motivi di questa singolar domanda . 
Era gran tempo che i l Re del!" AfFrica non ave-
va gustato pane; aveva una flussione agli oc-
chj , effetto della fatica edel continuo suo plan
t o ; e desiderava di sollevar la malinconia can
tando sulla lira la trista sorte delle sue disgra. 
2ie. Fara si mosse a compassione, e gl i man. 
do quegli straordinarj tre doni ; ma la stessa 
sua umanitá l'indusse a raddoppiare la vigiUn
za delle guardie per poter piia presto costrin. 
gere i l suo prigioniero ad abbracciare una rij 
soluzione vantaggiosa in vero a' Romani , ma 
salutare anche a lu i stesso . L ' ostinazíone di 
Gelimero cede Analmente alia necessítá, ed al. 
Ja ragiohe; furono ratifícate in nome del l ' I ra . 
peratore le solenni promesse di sicurezza e d* 
onorevole trattamento dall* Ambasciatore di Be-
lisario ; ed i l Re dei Vandali scese dalla mon-
tagna. I I primo pubblico incontro seguí in uno 
de'sobborghi di Cartagine ; e quando i l Reale 

schia. 
Mili mil wiiiinwn m u 111 IIIIIIIII—Í •IIIIB i \ timmmmmmmimstmmsimm-

(30) Da Procopio si chiama L'nn: V Arpa sí-
rebbe forse stata pih na^ionale . GV istrumenti di 
música si distinguono da Venanuo Fortunato in tal 
modo : Romatiusquc Lyra tlbi phiucir.t , Bardan.i 
harpa. 
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schlavo si accostó al sao vincitore , prorupptí 
in uno strosdo di risa. I I vulgo poté natural
mente credere, che 1'estremo dclore avesse pri-
vato Gelimero di sennoj ma in quel tristo sta-
to 1' inopportuna letizia insinuó a ' p l ñ intel l i-
gentí osservatori, che le vane e transltorie sce-
ne del!' umana grandezza sonó indegne d' «na 
seria attenzione ( 3 1 ) . 

I I disprezzo di esse fu tostó giustificato da j^jtor_ 
un altro esempiod'una volgar verisá, che Tadu- I10) e 
lazione seguirá la potenza, e Tinvidía i l meri- monío 
to superiore. I Capi deH'armata Romana ardí- ^ %~ 
roño di reputafsi rivali d'un Eroe. Le letterc A! !"0* 
pnvate maliziosamente rifen vano, che i l Con- no del 
quistatore delT AfFrica sosten uto dalla propria 534. 
sua fama , e dall'amere del pubblico aspiraba a 
sedere sal trono de' Vandal i . Giustiniano v i die-
de troppo facile orecchlo , ed i l suo silenziofu 
efFetto del la gelosia, piuttosto che del la confi-
denza. Fu in vero lasciata all ' arbitrio di Belí-
sario 1'onorevole alternativa, o di restare nel-
la Provincia, o di tornare alia Capitale; ma 
egli saviamente dedusse dalle lettere intercetta-

^ ' , te . 

f 31 ) Erodoto elegantemente descrive gii strani 
eftetti dell'afflizione in un altro schiavo Reale, áúh 
in Psarametico Re d' Egitto, che pianse alie núnpt 
ri > e tacque alie maggiori sue calamita r L . I1L c, 
14.^. Bel ¡sario potea studiar la sua parte neir in-
contro di Pao lo Emilio e di Perse ; ma é probabüe, 
che non avesse mai letto né Livio né Plutarco ; ed 
e certo, che la sua generositá non avea bisogno á* 
alcun modello, 
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t e , e dalla cogiiizlone che aveva del carattere 
del sao Sovrano, che bisognava, ch'esso o r i . 
nunziasse la v i t a , o innalzasse la bandiera di 
ríbell'ione, o confondesse con la sua presenza 
c sommissíone i proprj nemicí . L" innoeenza 
ed i l coraggio gli dettarun la scelta^ furon pre 
stamente imbarcate le sue guardie 5 gli schiaví 
e i tesori; e fu cosí prospera la navigazione' 
ene i l suo arrivo a Costantinopoli precede quaí 
Imique certa notizla della sua partenza da Car-
tagine. Una lealta cosi schietta allontanó le 
apprensioni di Giustiniano; r i n v i d i a fu fatta 
tacere, e sempre pió infiammata fu dalla pub-
bhca gratitudine; ed 11 terzo Aííricano ottenne 
gh onon del Tr ionfo , ceremonia, che la Cta 
ü di Costantino non avea mai veduta e che' 
l^n t ica Roma fin dal Regno di Tiberio a m 
riservataper le armifelici de'Cesari ( 3 2 ) . La 
processione partendo dal Palazzo di Belisario 
si condusse per le principali strade 6no all ' Ip-
podromo j e questa memorabií giornata parva 
che vendicasse le ingiurie di Genserico; ed es' 
piasse la vergogna de' Romani . Si posero in 
mostra la ricchezza delíe Nazioni , ed i trofet 
del lusso marziale o effemminato, vale a diré 
delle ricche armature, de'troni d' o ro , e de 

^ ^ ^ ^ g ' coc-

fS^) Dopo che i l titolo d'Imperatore ebbe per
cuto Tantico suo senso militare, e gli auspizj Ro
mani furono aboliti dal Gristianesimo /Ved . la Ble-
ttÚQ Mem.de V Acad.Tom, X X I . p. I O Z - ^ I . J . po-
teva con minore Jncoerenza accordarsi un Trionfo 
ad un Genérale privato. 



DsIPImpero Romano, Cap, XL1. aS| 
cocch) di parata, ch' erano stati d' uso della Re
gina de' Vanda'i, i massiccj serviti del banchet-
to Reale, lo splendore delie píetre preziose, 
l'eleganti figure delle statue e del vasi, i l te
soro piü effettivo deli* oro x ed i sacri arnesi 
del Templo Gludaico, che dopo la hmga lor 
pellegrinazíone furono rispettosamente deposita-
t i nella Chiesa Cristiana di Gerusalemme . l a 
una lunga serie i piü nobiíi dei Vandali espo-
sero con rlpugnanza Taita loro statura, e d i l v i 
r i l portamento. Gelimero si avanzara conleti* 
tezza vestito di porpora, e tuttavia conservava 
la maestá d'un R e . Non gl i scappo dagíi oc-
chj una lacrima, non ne fu sentito un singhios-
20; ma l 'orgagíio o í a pietádel medesimotrae-
va una segreta consolazione da quelle parole di 
Salomone ( ? 3 ) , ch'ei piu volte pronunció: 
Vanlta vanita, tutto e van i t a ! Invece di salir 
sopra un carro trionfale tirato da quattro ca-
valli o elefanti, i l modesto Conquistatore ando 
a pie di alia testa de' suoí bravi commil i ton i , 
Forse la sua prudenza evitar volle un o no re 
troppo cospicuo per un suddito; e la sua ma-

na-

( 33) Se puré 1' Ecclesiaste é veramente un es
pera di Salomone, nongia? come il Poema di Prior,, 
una pia e inórale composizione fatta ne' tempi piü 
moderni in suo neme, ed in occasione del suo pen-
t i mentó . Quest'ultima e l'opinione deli'erudito , c 
franco GrozJo (Opp. Theolog. Tom, J. p, z ^ j ; ed 
invero 1' Ecclesiaste, ed i Pro ver bj dimostrano ua' 
estensione di pensare , % d'esperienza maggiore di 
quelia, che sembri poter csser prppria d'unGiudeo 
o d' un Re. >• 
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gnanimitá sdegnó forse giustamentequel ch'efl 
stato si spesso macchiato da piü v i l ! tiranni 0 
Entró quella gloriosa processiotie nell'íppodro-" 
m o j fu salutata dalle acdamazioni del Senato 
e del Popólo, e fermossi avanti al Trono, su 
eul sedevano Giustiniano e Teodora per rice-
ver g!i omaggj del Monarca prigioniero , e delf 
Eroe vittorioso; Ambedue fecero la sólita ado. 
raztone, e prostrandosi al suolarispettosamente 
toccaron ií piano, dove posavano i piedi d' un 
Prindpe, che non aveva mai sguainata laspa-
da, e d' una prostituta, che bal lato avea suí 
teatro: dovéusarsi qualchepiacevol violenzaper 
piegare L] durospirito del ñipóte di Gensericoj 
e^per quanto assuefatto fossealla servitii, Wgm 

Suo ^el'sar'0 segret:ament:e dové ripügñare a 
soío* ta' att0 * ^sso ^ immediatamente dichiarato 
Gonso-ConfoIe Per l'anno seguente, ed i l giornodella 
hto. sua inaugurazionefu similead im secondo tfion-
A.535. foj la sua sella ctirule fu portata salle spalíe 
Gen.0 <la'^rancla^ schiavi, e furono profusamente spar-

se fra la plebe le spoglie della guerra, come 
y*.. coppe d' oro , e ricche fibbíe « 

¿ d t 1 Ma 11 premio piui puro di Belisario consi-
mero e st:̂  ne^a esecuzione d 'un trattato, p'éí 
de'Van-cui s'era impegnato i l suo onore col Re de4 
dah. Vandal!. Gl i scrupoli religiosi di Gelimero, 

ch'era attaceato aH'eresia Arriana non erario 
conciliabili con la dignitá di Senatore o diPa-
triziO| ma ei ricevé dalPImperatore un ampio 
territorio nelía Provincia di Galazia, dopo i l 
deposto Monarca si rit iró con la sua famiglia, 
e con gl i amk i a vivere in pace, abbondante* 
/ . • mén.. 
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mente, e forse anche contento ( 5 4 ) . Lefiglií 
a' líder ico fu ron trattate con quella rispettosa 
tenerezza, ch'era dovuta alia e t á , ed alia d i , 
sg razia di esse ; e Giustiniano e Teodora ac-
cettaron J'onore d' educare, e d' arricchire le 
discendenti del gran Teodosío. I piú bravi fra' 
giovani Vandal! furon distribuiti in cinque Squa-
droni di cavalleria, che adottarono i l nomedel 
loro benefattore, enelle guerre Persiane sosten-
ñero la gloria de' loro antenati . Ma que
see rare eccezioni, che furon i l premio dalia 
nascita o del valore, sonó insuíficieníi a spie-
gare U destino d' una Nazione, 11 numero del
la qualeavami una breve e non sanguinosa guer
ra montava a piü di seicento mila persone. 
Dopo Fesilio del propriq R e , e de 'Nobil i ia 
vile plebaglía avrá cómpralo la sua sicurezza 
con abjurare la sua religione, ed i l proprioca-
rattere, e linguaggio; e la degenerata di le! 
posteritá si sará appoco appoco mescolata con 
la comune turba de'sudditi Affdcani. Puré an
che nel nostro secólo, e nel ¿uore delle tribu 
moresche un curioso viaggiatore ha scoperto la 
carnaglone blanca, ed i íunghi capel 1 i biondi 

d'una 
I I IHl l i l i l i l í > . < 

( 3 4 ) Nel Belis^rio di Marmontel s'incontrano 
cenanp, e converáano insigme i l l ie col Gonquista-
tpre deíl'AfFrica senza ramméntarsi Füno deli'altro . 
Egli e senza dubbio un difecco di quel romaiixc) i l 
supporre, che avesser perduto gli occhj o la memo-
ría non solamente 1' Eroe , ma anche tutti quéllí 3 
«he 1' avevanp si ben conosciuto „ 
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«fuña razzasettentríonále ( 3 5 ) 1 edalitlcame^ 
te fu creduto, che i piiaarditi fra' Vandal¡fug. 
gissero dal potere, oañche dalia cognizlone de' 
Romani per godere la solitaria lor liberta su' 
l i d i del! 'Océano Atlántico ( 3 5 ) . LV Affrica 
che ne aveva formato 1' Impero , divenne la \ ¿ 
ro prigione, non potendo essi avere speranza, 
e nepppure aícun desiderio di tornare alié 
rive deirElba , dove i loro fratelli d' un ge
nio meno azzardoso andavano sempre Vagando 
per le native loro foreste. Per i codardi era im. 
possibile di sormontare gli ostacoii d'incogniti 
m a r i , e di ost iü Barbari; e per i vaíorosi era 
impossibile d4 esporre la loro nuditá e disfatta 
sgíi occh| de'loro Nazionali, di descrivere { 
regni, che avevan perduti, e di chiedere una 
parte di que) tenue patrimonio, chein un tem-
po piíí felice avevano quasi di comune accorcíó 
rlnunziato ( 3 7 ) . Neila Regione j ch ' é fra V El. 

(35) Shavv p. 59. Siccome per 5 Pro copio fV 
I I . c, 13.^ parla d'un Popólo del monte Atlante 
eome gia distinto per la bisncheiza deí corpo , ed 
ü giallo color de'capelii, questo fenómeno (che si 
vede símilmente nelle Andi del Perü , Buíton Tom 
I I I . p. 504.^ pu6 naturalmente attribuirsi alí'eleva-
zione del suolo, ed alia temperatura dell'aria. 

(36) I I Geógrafo di Ravenna C L, l l l . c. X I 
p. izg. 130. 131. Paris i688¿J describe la Maurita
nia Gaditana (opposta a Cadice) ubi Gens Vándalo-
vum , a Bclisario deviffia in Africa, fugit, ¿? num~ 
quam comparuit. 

(37) Un solo avea protéstate, e Genserico ri-
jasandd seiua una risposu fórmale i Vandal i di Ger-

ma-
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ba, e l 'OJer, varj popolati villaggj della Lii„ 
sazia sonó abitati da' Vandal i : essi conseryano 
ancora i l proprío linguaggio, i loro costumi i 
e la purita del lor sangue; soífrono con quai-
che impazienza 11 glogo Sassone, o Prussiano, 
é servono con segreto volontarioomaggío i l d i -
scendente deglí antichi loro Re 3 che nelT abi
to , e nel presente su o stato si confonde col mí
nimo de'suoi Vassalli ( 3 8 ) . I I nome e la si-
tuasione di questo infelice Popólo potrebbe in
dicare la loro discendenza da un comunestipl-
te con icoñquistatori deir Aífrica: ma 1' uso di 
un Dialetto Slavo piü chia ra mente gli fappre-
senta come 1- ultimo residuo delle nuove colo-
nie, che successero si veri Vandali giadispersi 
0 distrutti aí témpd di Procopió (5S>). 

Se 

mania: ma queííi d'Affrica derisero ía süa pruden-
za, ed afFettarono di spreizare la povertá delle lo
ro foreste (Procop. Vandal. L J. c, zz . j 

(38) Tollio descrive per bsccá del grand'EIet-
tore (nel 1687.) Ü segreto regno, e lo spirito, r i -
beile de'Vandali del Brandemtmrgo , che potevan 
contare cingue o sai mila soldati, che si erano pro
curad de'cannoni ec. fltinerar. Hangar, p. 42. ap. 
üiabos Ilist . de la Monarchie Francoise Tom. I . p, 
ÍSZ. 183.^ Si pu6 con ragione d(abitare della vera-
«ta non giá dell'Elettore, ma di Tollio medesimo, 

(39) Procopio r/. / . c . n ' era totalmente 
aü oscuro : «¡TÉ M * W . ñ r/g ovofiot íg ÉMÉ a o X t r t u f Non 
se ne conserva prcsso di me ne alsuna memoria ne i l 
w y . Sotto i l regno di Dagaberto (an. 630.^ Le 
1 nbü Slave de'Sorbi, e de'Veneti giá confinavano 
con la Turingia ( Maseou htor. de Gemmi X K 
•3« 4. 5.J 

m 
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Costu- Se Belisarlo si fosse lasciato tentate a hU 
dislX*lanciare intor"0 aíla propria fedeká , avrebbe 
d í í v S Potuto ínsistere anche in faccia dell'Imperatore 
r i . A. medesimo sull'indispensabil dovere di liberar 
i35- i'Aífrica da un nemicopiü bárbaro de'Vandalí . 

L*origine de'Morí si perde nell 'oscuritá , giac' 
che da essi non conoscevasi Tuso delle lettere 
( 40 ) . Non se ne possono precisamente deter
minare neppure i confini: aprivasi a'pastoridel-
la Libia un immenso continente; la mutazione 
delle stagionl e de pascoli regolava i ior muo-
viraenti; e le rozze baracche co'pochi utensil! 
si £rasportavano con la medesima facilita, che 
le loro armi famiglie, e bestiami, composti di 
pecore, d i b o v i , edi camelli ( 4 1 ) . Fintantoc. 
che fu in vigore la Potenza Romana, si man-
tennero ad una rispettosa distanza da Cartagi-
ne, e dal lido del mare; sotto i l debole Re-
gno de'Vandali invasero le Cittá di Numidia, 
occuparono la costa marlmmada Tánger a Ce
sárea, e fissarono impunemente i l loro campo 

nel-N 

( 4 0 ) Sallustio rappresenta i Mori come un re
siduo delFarmata d'Ercoie fde Bello lugun. c. 21. 
e Procopío (Vandal. /. / / . c. 10.) come la poste-
rita de'Gananei, che fuggirono dal ladro Cxwi;) 
Giosue. Ei cita due colonne con un'Iscrizione Fe
nicia: lo ammetto le colonne, dubito dell'Iscrizio-
ne , e rigetto la discendenxa . 

(41 ) Virgilio CGeorgic. ÍII. 3 3 9 . e Pómpenlo 
Meía ( í . S.) descrivono la vita errante de' Pastor! 
Affricani simile a quella degli Arabi , e de'Tartari.-
e Shaw Cp. zzi.J é i l miglior commentatore si del 
Poeta, che del Geógrafo, 
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«ella fertÜe Provincia di Bízacio. La formida-
bile forza, e 1'artificiosa coiidotta di Bellsario 
s' assicuró della neutraücá de' Principi M o r i , la 
vanitá de'quaíi aspira va a rice veré i n nomedell' 
Imperatore ieinsegne della Real dignitá ( 4 2 ) . 
Essi restaron sorpresi al rápido successo, e tre-
marono alia presenza dei loro Conquistatore: 
ma la prossima sua partenza tostó diminuí le 
apprensioni d'un Popólo selvaggio .esuperstizio-
so; II numero delle mogli che a ve va no, permet-
teva loro di non curar la salvezza de' proprj fi-
glj datí in ostaggio ; e quando i l General Ro
mano sciolse léve le dal porto diCartagine, udi 
le grida, e quasi vide le fiamme della desola-
ta Provincia. Persiste nonostance nella sua r L 
soluzione, e lasciando solo una parte delle sue 
guardie per riníorzar le guarnigioni piu deboli, 
aííidó i l comando dell' Aíírica all' Eunuco. Salo-
mone (43 ) , che si dimostró non indegno di 

suc-

(42 ) I doni consueti, ch¿ loro si facevano , e 
rano uno scettro, uaa corona o berretta , una ve
ste bianca, una túnica, e delle «.carpe con figure 3 
il tutto adornato d'oro, e d'argento: néquestipre-
¡dosi raetalli erano lor raeno accetti in forma di mo-
neta (Procop. Vandal. L . I . c. 15.J. 

( 43 ) Ved. ií Governo d'Aíírica, ed i fatti mi
litan di Salomone presso Procopio CVandal, l . I I , 
c. 10. J I . 12. 13. 19. 20.). Ei fu richiamato , e 
mandatovi di nuovo ; e P ultima sua vittoria porta 
la data dell'anno XIIÍ. di Giustiniano Tan. 539.) . 
Un accidente l'aveva reso eunuco nella sua pueri-
zia f L . I . c. i i , ) raui. gli altri Generali Romani e-
ra no ampiamente forniti di barbe , 7r*yovos wiiÁHé^ 
•vos ( L . I I , c. %,J 

TOMO X I I . T 



& 0 Istorlá detíd decadenzd 
succedere á Belisario. Nellaprima invasíone de' 
Morí furon sorpresi ed intercettati alcuni dL 
Staccamenticori cíue Ufiziálí di mér i to ; maSalo-
fíjone prestamente aduna le sue t r u p p é , mar-
ció da Cartagineneíl ' interno delloro paese^ ed 
i i l due gran battaglíe distrusse sessantamila bar
ban i í Mori contavano salía lor moí t l tudine , 
e v e í o c i t ^ e sulle inacessibili loro montagne; 
e si dice 3 che l'aspetto e Todore de' lorocám! 
inell i producessero quaíche confusione nella Ca. 
Vaileria Romana ( 4 4 ) ' Ma tostó cíié fu Coman-
dato loro di smontare, si risero di questo de
tole ostacolo: appena le colonne montarono i 
c o l l i , quella nuda e disordinata ciurma resto 
abbagíiata dallo spiendore delle a rmi , e dalíe 
regolari evoluzioni; é replicatamente adempksi 
la minaccia delle lor Pfofetesse, che i Morí 
dcvevano essere sConfitti da un nemico senza 
barba. I I vittorioso Eunuco avanzossi alia di. 
stanza di tredici giofnate da Cartagine adasse-
diare i i Monte Auraslo ( 4 5 ) , ch'era la citta-

del-

f 44) Questa naturale antipatía de*cavalH con̂  
tro i cammcili si asserisce dagli antichi rXenoph. 
€yrop*d, L V I . p. 438. /• r / / j . p. 49^ Edif. 
Hutchinson : Polyaen. Stratagem. V I I . 6. Plin.Iíist. 
Ñau V I I I . 26. Aelian. de Nat. animal. /. / / / . f. 
7.^- ma vien contradetta dalla quotidiana esperi'en-
za, e derisa dagíi Orientaii, cíie ne sonó i miglio-
n giudici C Voy age d' Oleavius p. 553.̂ 1 

(45) Procopio é i i primo, che descriva i l mcn« 
te Aurasio (Vandal. I . I I . c. 13. de Aedif. I . VI. 
s 'n 'm' J*- si pub confrontare con Leone AfFricano 
f JJtíl áfrica P. V. presto Ramusio Tom. I . fol . 77. 

redi.J 
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Sella, e neiríste-ssotempo íl giardino del la N u -
midia . Queila catena di colline, ch 'é un ramo 
del grande Át l an t e , nella circonferenza di cen-
toventi miglia contiene una rara varietá disuo-
Jo e di clima, le valli che sonó frameazo di 
esse , e i 'elévate pianuré abbondanodi ricchí pa-
scoli , di perenni r i v i , é di frutti d'un gusto 
áelicato, e di straordinaria grandezza . Questa 
bella s j i icudineé decoratadalle rovine di Lam-
besá cictá Romana, una voíta sede d' una Le-
gíone, ecapacedi quarantamila abitanti. l i te ra-
pío Iónico d5 Esculapio é circotidato di capanne 
Moresche; ed i l besdame ora si pascóla in mez-

"20 ad un anfiteatro sotto i 'ombra di coíonne 
Cor ín t ie . S'alza perpéndicolarmente tirt aspro 
scogíio sopra il Hvello dalla inontagna, dove i 
Princípi AíFricani depositavano le mogli ed i l 
tesoro; ed un proverbiofamigllare fra gli Ara-
bi , che puó mangiare i l fuoco quelT nomo, che 
ardisce d'attaccare íe dirupate scése, ed i sél-
vaggi aíjitanti del monte Aurasio. Fu duevol-
té téñtata quésta difRcile impresa dall* éunuco 
Salomone: la prima si ritiró con qualche ver-
gogna; e ía seconda tanto la su a pazienza quan-
to le provvisbni erano giá quasi esauste, ebi-
sognava ch1 ei di nuovosi ritirasse, se non aves-
H ceduto all4 impetuoso coraggio delle sue trup-
pe, che audaceraente scalarono con sorpresa de' 
Mor i la montagna 3 i l campo nemico , e la ci

ma 

n f l . J , con Marmol f Tom. I I , p, 430.^ e conShavv 
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292 Jstoriit della decgdenz* 
mz Heila rocca Gembiia . V i fu eretta una cit-
tadelia per «ssicurare quest'importante acqaisto , 
e per ram mentare a' Bar barí la loro disfatta : e 
sircóme Salomone proseguí la sua marcla all ' 
occidente, la provincia della Mauritania Sitifi 
da^ gran tempo perduta, fu di nuovo annessa 
all ' Impero Romano. La guerra co 'Mor i con. 
tinuó per piu anni dopo la partenza di Be!isa-
n o ; ma gli a l lor i , ch'ei lasció ad un fede.l Luo. 
gotetiente, si possono attribuir gilistamente al 

Neu- proprio di luí trionfo . 
d J v t L'esperienza de* passati errori , che pu6 

talvolta correggere l 'e tá matura d* un individuo, 
rare volee riesce di vantaggio allesuccessivege. 
nerazioni deH'uman Genere. Le Nazioni dell' 
antichitá non curando la reciproca salvezza V 
«fia deir aitra , fu roño separatamente vinte e 
fatte schiave da'Romanh, questa formidabil le. 
zione avrebbedovuto istruire i Barbari deü 'Oc-
cidente ad opporsicon opportuni consiglj, e con 
armi confedérate all'ambizione illimitata di Giu-
stiniano; eppurefu ripecuto 1" istesso sbaglio, se 
ne provarono le medesimeconseguenze , ed i Goti 
tanto d'Italia quantodi Spagna insensibili al loro 
imminente perico!o mirarono con indifferenza, 
ed anche con allegrezza la rápida caduta dei 
Vandali. Mancata le stirpe Reale, Teude } va. 
loroso^ Capitano, montó sul trono di Spagna, 
ch'egli aveva precedentemente amministrato in 
nome di Teodorico, e dell'infante di lui ñipó
te . Sotto il suo comando i Visigoti assediarono 
la fortezza di Ceuta sulla costa Affricana; ma 
mentre pássávánd i l giorno festivo in pace e 
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<íevozione> una sortlta della Cittá invasela ph 
sicurezza del loro campo, e 1' istesso Rescam-
po con qaalche dlffico'ta e pericolo dalle maní 
d 'un sacrilego nemico ( 4 6 ) . Non passó gran 
tempo, che fu soddisíatto ¡J su o orgoglio e r i -
sentimento mediante una supplichevole amba-
sciata dell ' ¡nfelice Gelimero , che neMe sue an
gustie imploró Tajuto del Monarca Spagnuolo « 
Ma invece di sacrificare queste indegne passio-
ni ai dettamt della generositá, e della pruden-
ra , Teude lusingo gl i Ambasciatoii, fintanto-
che non fu segretamente informato delía cadu-
ta di Cartaglne; ed allora gli licenzio, con T 
oscuro e sprezzante avvi.so di cercare nel nati
vo loro paese una vera notizia dello stato de' 
Vandali ( 4 7 ) . La lunghezza della guerra I tá
lica diíFeri la pimizione de' Visigoti, e Teude 
chin se gli occhj prima ch' essi gustassero i frut-
t | di quest 'errónea política. Dopo la sua mor- Con
té si disputo lo scettro di Spagna con unaguer- quiste 
ra civi le . I I Candidato piíi debole ricorsé alia de'Ro-
protezione di Giustiniano} ed ambiziosamente 
¿attoscrisse un tfattato di aüeanza, che pro fon- spa.-
damente feri 1' indipendenza , e la felicita della gna. 
sua Patria . Varié Cittá su!i' océano e sul we. A'55o-
dlterraneo furon cedute alie truppe Romane, $io' 

che 

(46 ) ísidor. Chron. p. 73,2, Eíiit. Grot. Maria
na Hist. Hispan. I . V. c. 8, p. 173. Secondo Isido
ro pero l'assedio di Ceuta,, e la mor ce di Teude 
seguí 1' auno delTEra íspanica 586, di Gríseo 548. « 
ja piazza non fu difesa da' Vandali > nu da' Romani . 

( 47) Procop. Vandal. I . I , c. 24. 
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che in seguito ricusarono d|rilasdar quests péj 
g n í , per quanto sembra, o di sieurezza o d! 

• , pagamento j e sÍGcome venivan rinfbrzate cotí 
continuisussidjdali 'AíFdca, mantennero leines, 
pugnabili loro stazioni per i l malizios'oggetto 
d'accendere ie c i v i l i , e religiose fazioni de'Bar-

e b a r i . Passarono setcant, anni prima che si potes-
se trarrequesta penosa spina dal seno della Mo-

; narchia; e fintantoché grimperatori ritennero 
una parte di questi remotied u t i l i possessi, la 
Joro vani taenumeró la Spagna neíla listadellé 
loro Provincie, ed i successori d' Alarico fra' 
loro Vassaüi (48 ) . 

Belisa- L'errore de G o t i , che regnavano in Ita. 
no mi- l i a , fu meno scusabil di quello de'loro fratefli 
PHQ! d ! % ^ n a ' e la pena, che nesoffrirono, fu anche 
strogo- P'" immediata e terribile . Per causa d'una ven
cí d' ^etta privata lasciarono^" che i l pii^ pericoloso 
Italia, loro nemico distrnggeáse i l piCi pregeyole allea-
A.534. to che avessero. Si era maritata una sorella 

de! gran Teodorico a Trasimondo Re dell' Af-
frica ( 45) : i n quest' occasione s' era consegna. 
ta a' Vandali la fortezza di Lilibeo in Sicilia 

(48 .) Ved. la Crónica origínale d'Isidoro, ed i 
iibri V. e V I . dell'Istoria di Spagna del Mariana . 
I Komani furono finalmente cacciati da Suintila Re 
de' Visigoti rTan, 621-626.) dopoche si furoncme-
n riuniti alia Ghiesa Cattolica. 
, r / * 9 ) Ved* ú matrimonio, e i l destino d'Atsa-
iafrida in Procopio CVandal. h I . c. 8. 9. j , ed in 
Gassiodoro (Var. I X . I , J la richiesta del reale di 
leí Frateiio . Si confronti pariments la Crónica di. 
Vittor^ 1 unnunense. 
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( 5 0 ) , e la Principessa Amalafrida fu accompa-
gnata da una scorta militare di mille N o b i l i , 
e di cinquemila soldati Got i , che si eran distin-
t i neüe guerre contro i M o r i . Fu esaltato i n 
quest' occaslone i l proprio mérito da loro mede-
s l m i , e forse dlsprezzato da' Vandal i ; i, Gotí 
osservarono i l Paese con invidia, ed i conqui-
statori con isdegno j ma la reala o fittizia loro 
cospirazione fu prevenuta da un macello di es-
si , che restaron oppressi; e la prigionia d* A -
rnalafrida fu tostó seguita dalla segreta, e so-
spetta sua morte . S'impiego I ' eloquente penna 
di Cassiodoro a rimnroverare alia Corte Van-1 
dalicala crudel violazione d'ogni pubblico e so
cial dovere ; ma poteva essa ridersi impunemen
te della vendetta, ch'ei minacció in nome del 
suo Sovrano, fintantoché 1'A Africa era difesa dal 
mare, ed i Goti mancavano d'una flotta. Ne l -
la cieca impotenza del dolore e dell' i r a , essi 
lietamente applaudirono all 'arrivo de'Romani, 
accolsero la flotta di Belisarío ne' porti della 
Sicilia, e furono ben presto rallegrati o com-
mossi dalla sorprendente notizia, che s' era ese-
guita la lor vendetta oltre la misura delle spe-
ranze, o forse anche delle brame, che ave vano. 
L ' Imperatore doveva alia loro amícizia i l Re-
gno dell' AfFrica , ed i Goti potevano con ragio-

(50) Lilibeo fu fabbricato da'Cartaginesi neir 
OHmpiade XCV. 4. e neíla prima guerra Púnica la 
íbrte situazione e I'eccellente suo porto resé quel 
luogo un oggetto importante per ambedue ie na-, 
zioni. 
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lie pensare, ch'essi avevan dir'íttd di rípíglíare 
i l possesso d'un nudo scogíio si di fresco sepa-
rato, come un dono i^zia le , dall'Isola di Sl-
ci l ia . Presto pero furondisingannati dall'altiero 
comando diBelisario, ch'eccitó rl tardo loroed 
inutile pentimento: „ La Cittá ed i ! Promon-
5, torio di Lílibeo/ „ (disse i l Genérale Roma
no) „ apparteneva a'Vandali, ed io gli preten-
35 do per diritto di conquista. La vostra som-
„ mlssione puó mentare i l favor deH'Impera-
5, tore; ma Tostinazione provocherá i l suosde-
3, gno^ed accenderá una guerra, che non puó 
„ terminare che col!'ultima-vostra rovina. Se 
33 voi ci costringerete a prender le armi , noi 
„ combatteremo non giá per riprendere unaso-
„ la Ci t ta j ma per ispogliarvi di tutte lePro-
SJ vincie, che voi avete ingiustamente sottratte 
„ al legittimo loro Sovrano „ . Una Nazione 
d i dugento mila soldati avrebbe potuto ridersi 
della vana minaccia di Giustiniano, e del sité 
Luogotenente: ma dominava in Italia lo spiri-
to di discordia, e di malcontento, ed i Goti 
soffrivano con ripugnanza l'indegni'tá d' un Re-
gno donnesco ( 5 1 ) . 

La nascita di Araaíasunta Regina d* Italia 
morte " u n i le due piu illustri FamigliedeiBar-' 

ba-

Gover-
no e 

( 51) Si paragonm fra loro i difFereníi passi di 
Procopio r ^ W ^ / . L. I I . c. 5. eGothic. L r. c. p j 

( 5 2 ; üel regno e carattere d'Amalasunta Ved, 
Procop. r Gcthc. L I . c. z. 3. 4 . : ed ¿nedo t . c. 
l r'7r0nr^ note dei i 'A ¡emanno ) : Cassiodor. r Fau 
V I I I . I X . X , & X I . i . j : e Gionund. ( ¿c Reh, 

Getic, 



'Deif Impero Rom*n». Cap. X L L 

í . Sua madre sorelfa di Clodoveo discende-di^ma
ya da' capelluti Re della stirpe Merovingica lasunta 
( 51 ) ; e la Real successione degli Amali í u ^ f p n a 
illustrata nell ' undécima generazione dal gran 
Teodorico suo Padre, i l méri to di cu i avreb-
be potuto nobílitare anche un' origiti plebea . 
11 sesso della sua íiglia rescinde va dal Trono 
de' Gor i ; ma la vigilante affezione, ch'egli ave-
va per la propria Famiglia , e per i l suo Po
pólo , gl i fece scuoprir l* ultimo erede della 
schiatta Reale, i di cu i Antenati si erano r i -
fugiati in Ispagna; ed i l fortunato Eutarico fu 
tostó esaltato al grado di Consolé e d i Princi
pe. Ma egli non godé che per breve tempo ¡1 
possesso d'Amalasunta , e la speranza della suc
cessione j ed essa dopo la msrte del mar i to , e ; 
del Padre fu íasciata custode del proprio figlio 
Atalarico, e del Regno d' Italia . A U ' etá di 
circa ventotto anni le qualitá della mente e 
della persona di lei erano giunte alia períetta 
loro matur i tá . La sua bellezza, che secondo V 
apprensione di Teodora medesima, le avrebbe 
potuto disputar la conquista d' un Imperatore , 
era animata da sent imentó, a t t iv i t á , e fermez-

za 

Getic. c. 56. e de siiccessione Rcgv.or, presso i l Mu-» 
m o r í Tom. I . p . 241. J 

( 5 3 ) 11 matrimonio di Teodorico con Aadefle-
da sorella di Glodoveo si puó coliocare nel í ' amiQ 
495. súbito dopo la conquista d ' í t a ü a ( de Buat His t . 
des Peuples Tom. I X . p, 213.>>. Le nozze d ' É u t a -
rico e d'Amalasunta si celebrarouo Tanao j iS . ( Cas-
siodor. in Chron. p, 453.>) 
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2a v i r i l e . L'educazione e resperienza ne avp 
van coltivato i talénti ; i suoi studj filosofirí 
erano immuni dalla vanitá ; e quantunque , 
espnmesse con ugual elegan2a e facilita nella 
ingua Greca, nella Latina , e nella Gótica 

la figha di Teodorico mantenne semprene's«o! 
consigij un discreto ed impenetrabií silencio 
Mediante la fedele imitazione delle v i r tá de! 
Padre, fece risorgere la prosperitá del suo Re 

mentre con pia sollecitudine procuró cí 
espíame gli errori, e di cancellare 1'oscura me-
mona del la decadente sua e t á . A i f i g l i di Boe 
2ios e di Simmaco fu restituita la paterna lo. 
ro eredita; l'estrenia sua piacevoleia non ac 
consentí ma! ad infliggereai Romani suoi sS.' 
d i t i alcuna pena corporale o pecuniaria: e ge 
nerosamente sprezró i damori de'Goti chein 
capo a quarant'anni risguardavano sempre ipo. 
poli d Italia come loro schiavi o nemici Le 

t ^ l ^ r T r ^ T T eran dirette saviezza, e celébrate dall'eloquenza di Cassío-
¿ a r o , essa richrese e merita ' r amicizia S 
Imperatore, ed i Regni d.E taJ]ñÚ¡l 
ce che in guería nspettaron la maestá delTro-
e dSr i M - M.a-Ia ?tUra felidtá de?Ia Regina Lfii ¿ ' ^Pendeva daU' e^cazione del suo 

• s t í e ^ í d'ff eStínat0 fin dal13 nasdta a ^ 
m t S • r T 6 quasi 11011 ^ i í i a b i l i ca. 
ratten di Capo d un esercito Bárbaro, edi p t l 
mo M a l t r a t o d una civilizzata Nazione . Si 
principio all eta di diecí anni ( 5 4 ) ad istrui^ 

• re 

(54) Alia morte di Teodorico si descrive ¿a 
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m Alarico diligentemente nelie arti e nell© 
scienze u t i l i o d' ornamento per un Principe/ 
Romano; e si scelsero tre venerabili Goti per 
Astillare pr'mcipj di virtú é d'onore nel í ' an imo 
del giovine lorp R e . Ma i l fanciullo, che non 
senté i vantaggi deli'ediicazíone , ne aborrisce 
i l rigore ; e la soilecitudjne della Regina, che 
dairafifetto rendevasi ansiosa, e severa, offese T 
intrattabil natura del figlio, e de' sudditi . In 
pccasione d'nna solenne festa , mentre i Goti 
erano adunati nel Palazzo di Ravenna, i l fan
ciullo Reale scappQ dall' appartamento di sua 
madre, e con lacrime d'orgoglio e di sdegno 
si dolse d'uno schiafFo , che V ostinata sua d i -
subbidienza V aveva provocata a dargli. I Bar
bad s'irritarono per i ' indegnita, con cui trat-
tavasi i l loro R e ; accusarono la Reggente di 
cospirare contro la vita e la corona di esso; 
ed imperiosamente domandarono , che i l ñipo-
te di Teodorico fosse liberato dalia vile disci
plina delle donne e de' pedanti ¡j ed educato co
me un valoroso Goto in compagnia de' suoi u-
gual i , e nell a gloriosa ignoranza de' suoi mag-
giori . A queste rozze grida importunamente 
ripetute come la voce della Nazione Amala-
sunta fu costretta a cederé contro la propria 
ragione, e contro i piü cari desiderj del suo 
:. " ít'u. . • '.\ • 3 , ::. • • té&év:-

Pro.copio Ataíar ico suo ñipóte come un fanciullo di 
circa oteo anni OXTW 7fyoy*»; ÍTH. Cassiodoro col l ' au-
torita e con la ragione ve ne aggiunge due: Infan-. 
"kulum adhue vito decennem * • ' 



3<fO I s ímd del/a dscadenta 
cuore* I I Re d'Italia s'abbandonó al vino, 
le donñe, ed a gfóssoláni sollazzi; e 1' impr^ 
dente disprezzo dell ' ingrato giovine scuopri í 
raaiiziosi disegni de suoi favorití , e de nemici 
di essa. Circondata da nemici domestici essa 
ent ró in una segreta negoziazione colT impera-
tor^ Giustiniano j ebbe la sicure^za d' eksere 
amichevolmence ricevma; ed aveva glá depo. 
sitato a Dirrachio nell'Epiro un tesoro di qua-
ranta mila libbre d' oro . Sarebbe stato bene 
per la sua fama e sicurezza, se si fosse quie- i 
taraente ritirata dalle fazioni barbare a goder 
la pace e lo splendore di Costantinopoli : ma 
F animo di Amalasunta era infiammato dall' 
ambizione e dalla vendetta ; e mentre Je sue 
navi stavano ali ' ancora nel porto , essa aspee 
tava i l successó d* un delitto , che le sue pas-
sioni scusavano o applaudivano come un atto 
di giustizia. Erano stati separatamente manda, 
d alie frontíeíe deH'Italia tre de* piú perico* 
losi malcontenti sotto i l pretesto di fedeká e 
di comando : furono questi assassinaíi da' segre-
t i di leí emissarj; ed i l sangue di que' nobili 
Goti resé la Regina madre assoluta nella Cor
te di Ravenna , e giustamente odiosa ad un 
Popólo l ibero. Ma se erasi essa lagnata de di. 
sordini del figlio, ben presto ne pianse T irre-
pai-abile perdita; e la morte di Atalar íco, che 
all 'etá di sedici anni si consumó da una ' pre
matura intemperanza , la lasció priva di ogni 
stabil sostegno o legittima autoritá . In ve
ce di sottomettersi álle Leggi della sua Patria, 
che avevano per mastfrna fondamentale , che 

la 
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la successione non potesse mal passar dalla ían-
cía alia conocchia , la figlia di Teodorico ittis 
niagin¿> T impraticabil disegno di dividere con 
uno de' suoi cuglni i i titolo Reale j e conser
var per se la soscatiza dalla Suprema Potes tá . 
Ei riceve la proposizione con profondo rispet-
t o , e con affettata gratitudine ; e 1* eloquente 
Cassiodoro annunzio al Senato ed alT Impera-
tore, che Amalasunta e Teodato eran monta-
tUsul trono d ' I ta l ia . La nascita di esso poteva 
considerarsi come un titolo imperfetto , glac- / 
ché era figlio d* una sorel la di Teodorico, e la 
scelta d'Amalasunta fu con maggior forza di-
retta dal disprezzo ch' ella aveva per la sua 
avarizia, e pusillanimitá , che V avevan príva
te delT amore degl' I ta l ian i ; e della stima de* 
Barban. Ma Teodato fu inasprito dai disprez
zo , ch' ei meritava: la glustizia della Regina 
aveva represso, e gli aveva rimproverata Top-
pressione, ch ' egü esercitava contro i Toscani 
suoi v i c in i ; ed i principali fra' Goti r iuni t i dal
la colpa e dallo sdegno comune cospirarono ad'Esilío 
instigare la lenta e tímida sua disposizione . emor-
Appena si eran mándate le lettere di coneratu- te ^ 
lazione, che la Regina d Italia fu imprigiona- A.535 
ta in una piccola Isola del lago di Bolsena ( 55 ) 30. A- ' 

do- ' Pfil¿ • 

(55 ) Questo lago dalle vicine Ci t tá d 'E t ru r ia 
chiamavasi u Vuísiniensis (ora di Bolsena) oTarqui-
niensis * Esso é circondato da bianchi scoglj j ed ab-
bondánte di Pesce, e di salvaggmme . Plinio i l gio~ 
vane f Epist. .11. gó.J celebra due seivose isole, che 
galleggiavano sulie acque . Se quesea é una favola , 

qiían-



m 
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áove la medesima dopo un breve confino fe 
strangolata nel bagno per ordine, o con la con-
nivenza del nuovo Re- che in tal modo istrui 
i turbolenti suoi sudditi á spargere i l saiigue de 

Belísa- loro Sovrani, 
fio in- Giustiniano vedeva con placeré lé disseti¿ 
sotto-e ^0ni ^ ' G0^6 ia mediaHone dell'alicato celá-
mette v a ' e ^votiva le an^biáíose vedute del cohqul 
la Sici- statore. I suoi Ambasciatori nella pubMica lo-
j i ^ . S ^ f o udiéñza ríchiesero la íortezza di Lilibeo á 
Jr:ec- dieci Barban fuggit ivi , ed una giüsta compen-
J 5' sazíone per i l sacchéggio d' una piccolá Citta 

su'confini dell5 Illirico ; ma segretamente trat-
tarono con Teodaco la resa delía provincia di 
Toscana^ e tentarono Amalasunta di trarsi fuó-
r i dal pericold e dalla perplessitá mediante ima 
libera restitüzione del Regno d5Italia. La Re-
giña prigbniera sottoscrisse con ripugnanza uiiá 
lettera falsa e servile , ma i Senatori Romani 
manJati a Coátantinopoli manifestarono la ve
ra di leí situazione, e Giustiniano per mezzo 
d* un nuovo Ambasciatore intercesse piii effica-
cemente per la Uber tá , e per la vita di éssa* 
Le segrete istruzioni pero dell' istessO ministro 
eran dirette a serviré la crudel geldsia di Teo
dora, che temeva le presenza , e íe superiori 
áttratt ive d' una rivale: egii insinuó con artifi-

fciq-

qiiánto eran creduli gii antichi / Se poí é ün fattó 
vero , quáncó son tráscuraci i moderni / Pura dal tem-
po di Plinio in quá i'isola puo essersi fissara per 
mez-ío di nueve e successive aceessioni» 
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1 closi ed ambigui cenni F esecuzione cT un de-
. litto cosí vantaggioso a' Ilomani ( 56 ) j rlcevé 
i la notizia del la morte della Regina con dispia-
' cere, e con sdegno^ ed in nome del su o Pa-

i drone dichiarp inri mortal guerra contro i l pef-
, 1 fido di leí assassino. In Italia ugualmente che 

in Affrica i l délitto! d' un usurpatore parve j 
che giustificasse le armi di Giustiniano; ma le 
forze, ch ' egü appíarecchio, non eran sufficien-
íl per rovesciare un potente Regno, se i l pie-» 
coló numero di esse non si fosse aumentato dal 
ñdtflé^ dallo spirito¿ e dalla coridottad'un Eroe ¿ 
Uná scélta truppa di guardie á cavallo á rmate 
con lancié e scudi accompagriafaño la persona 
di Belisarlo i la sua cavalleria era composta di 
dugento U n n i , di trecento Mori 5 e di quat-
tromila Confederan j e 1'infantería consisteva i n 
soli treniila Isauri . I I Consolé Romano dirigen-
do ií suo coráo come íiella prima spedizione ^ 
getto i ' ancora avanti a Catan ia in Sicilia 
per osservare ia forza deíl' fsola 3 e per deter* 
ínmaíe3 se dovea tentafne la conquista j d pá-
cificaménte proseguiré i l suo viaggio per la co
sta d' Aífricá i Ei v i t rovó un fértil terreno i 
té un Popólo amichevole. Nonostante la deca-

( 5 6 ) Procopio per6 CAnecdot. c. 16.J abbatte íz 
sija propria testimonianza confessando , che riel la sua. 
Storia pubblica non ave* detto la veritá .* Ved* le 
lectere scritte dalla Regina Gundelina all' Impef-a-
trice reodora í V a r , X , 2,0. z i . 23. e si osservi una 
Parola sospetta, de i l l a persona ce.) con 1' elaborato 
Comraercio di Buat (Tom, X p* 177-185.> 



304 Istoria del/d decadenza 
denza deli!agnco!tura} la Sicilia sosteneva sem: 
pre I grana) di Roma j gli aífittuarj di essa gra
no graziosamente esentatí daiT oppres.síone de' 
quartieri mi l i t a r i ; ed i Gotí} che aífidarono la 
difesa dell ' ísola a'suoi abitanti , ebber ragione 
di doler s i , che la lor fiducia fu ingratamente 
tradita. Invece di chiedere ed aspettare I'a)u. 
to del Re d' Italia , esst alie prime intimazio-
n i prestarono volentieri ubbidienza ; e questa 
Provincia, ch' era stata i l primo frutto delle 
guerre Puniche, dopo una lunga separazione fu 
nuovamente unita ail 'Imperio Romano ( 5 7 ) . 
La guarnigione Gótica dlPalermo, che sola ten. 
tó di resistere, dopo un breve assedio fu ridot-
ta ad arrendersi mediante un singolare strata-
gemma . Belisario introdusse le sue navi nell5 
intimo recinto del porto; i loro battelli furo-
no a forza di cavi e di carucole alzad fino al
ia cima de'loro alberi, e furono empiti di ar-
c ie r l , che da quel luogo dominavano le mura 
delía Cit ta . Dopo questa facile e Fortunata cam-
pagna, i l Conquistatore entró in Siracusa trion-
fante alia testa delle vittoriose sue truppe, get-
tando al popólo delle medaglie d' oro nel gior-
no in cui gloriosamente finiva l'anno del suo 
Consolato. Ei passó la stagione invernal e nel 
palazzo degH antichi Re in mezzo alie rovine 

d* 

( 5 7 ) Intorno alia conquista di Sicilia si con-
fronti la narraiione di, Procopio con ledoglianze di 
Totila CGothic. I . I . c. 5 . /• / / / . c. x6.J L a Regi-
»a de'Goti aveva últimamente soUevato qucH'ingra' 
ta Isola fVau I X . 10. 11.J 
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d'una colonia Greca, che una volta estendeva-
sí ad una circonferenza di vemidue miglia ( 58 ) ; 
ma nella primavera dopo la festa di Pasqua fu 
ínterrotto 11 proseguimento de' sao i disegni da 
una perkolosa rivoita delle truppe Affricane . 
Si salvo Cartagine dalla presenza .di Belisarlo , 
che immediatamente sbarcovvi con milleguar-
die; due mila soldati di dubbiosa fede torna-
rono alie bandiere dell' antlco lor Comandante; 
ed ei fece senza esitare piú di cinquanta miglia 
per cercare un nemico, che affettava di com-
passionare, e di sprezzare. Ottomilaribell i tre-
marono aU'avvicinarsi di esso; furono messi in 
rotta al primo incontro dalla destrezza del lo
ro padrone ; e questa ignobil vittoria restitui-
to avrebbe la pace all ' Affrica , se ií Coilqui-
statore non fosse stato richiamato in fretta nel
la Sicilia per quietare una sedizione, che si era 
accesa durante la sua assenza nel proprio Cam
po ( 55>). I I disordine e la disubbidienza erano 
le maiattie comuni di que' tempi . Non rísede-

] ' va-

( 5 8 ) Descrivesi 1" antica grandezza e splendore 
de'cinque quartieri di Siracusa da Cicerone ( A B . I I , 
in verrcm L . JV, c. 52. 53.^ , da Strabone f L . V I . 
p. 4 1 5 . e da M . d' Orvilíe f Simia Tom. I I , p. 
i i A - i o i . J . L a nuova cittá restaurata da Augusto si 
ristrinse verso l ' í s o l a . 

( 5 9 ) Procopto (Vandalic. I . I I . c. 14. 15.^ r i -
ferisce cosí cbiaramente ií ritorno di Belisario in Si
cilia Cp. 146. Kd i t . Hoescheliij i «he resto attonito 
alio strano sbaglio, ed a'rimproveri d'un erudito 
Critico COeuvrcs de la Mothe le Vayer Tom, T U L . 
p. 162. 163,J 

TOMO X I l . V 

• 



$06 istorta ¿ella dscadenzue 
vano che nell'animo di Belisarió i l talento per 

Regno comanciare5 C la virttj di obbedire. 
edebo- Quantunque Teodato discendesse da mía 
lezzadi stirpe di Ero! 5 non sapeva Far té della guerra 
Teoda-e ne aborriva i pericoli; e quantuncfue avesse 
Gotod' st:udiat0 scritti di Platorie e di Tul l id 5 la 
Italia. Fiíosofia non fu capace di purgare ií suo spiri. 
Ottob. to dalle piu basse passioni deiravariziá i e del 
534.A. t imore. Egli aveva comprato uno scettro per 
536- mezzo delF ingratitudine , e dell'uccisione: al

ia prima minaccia perianto d' un nemíeo avvi-
Ü la propria maestá, e quella di unaNazíone, 
che giá sprezzava i l suo indegno Sovrano. Sor-
preso dal fresco esempio diGelimero^ si vede-
va tratto in catene per le strade di Costantl, 
nopoli ; Teloquenza di Pietro Ambasciator Bi-

y zantino accrebbe i t e r ror i , che ispirava Belisa-
r i o ; e queü'audace e sottile Avvocato lo per-
suase a sottoscrivere un trat tató troppo igno
minioso per servir di fondamento ad una pace du-
xevoíe. Fu stipulaco, cheneíle acclamazioni del 
Popólo Romano sempre si proclamasse i l no. 
me dell'Imperatore avanti a quellodel Re Go
to i e che ^ogni volta che s innalzava in bron-
20 o in marmo la statua di Teodato j gli fos-
se posta alia destra la divina immagine diGiu-
stiniano: invece di conferiré gl i onori del Se-
nato, i l Re d'Italia era ridotto a sollecitarll; 
ed era indispensabile i l consensodeirimperato-
re , prima ch' ei potesse eseguir Ja senten^a di 
morte , o di confiscazione contro d* un Prete, 
o d'un Senatore. II debol Monarca rinunzióal 
possesso della Sicilia j oíferi, come un annuo se, 

eno 
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gno della sua dipendenza, una corona d'oro deí 
peso di crecento Ubbre ; e promise di sommi
sera re alia richiesu del suo Sovrano trerailaGo-
t i ausiliarj per servizio dell 'Impero. Soddisfatto 
di quesee straordinarie coricessioni l'abiíe agente 
di Giustiniano afFretcó 11 suo ricorno a Costanti-
nopoli; ma appena era giunto alia villa Al baña 
( 6 0 ) , che fu richiamato dail'ansietá diTeoda-
EO; e merlta d'esser riportato nell5 originale sua 
semplicitá questo dialogo fatto ira i l R e e l ' A m . 
basciatore: „ Siete voi di sentiraento ., che 1'Im-
3) peratore ratificherá questo Trattato ? Forse. 
j3 Q.uaIora ei ricusi, qual consegaenza ne verrá ? 
3, .La guerra . Tal guerra sará ella giusta o ragio-

nevóle ? Sicurissimamente'. ognuno agirebbe secón. 
3, do t i suo carattere . Che intendete di diré ? Fot 
„ siete un filosofo ; Giustiniano i Imperator de' Ho-
3, man i : mal converrebbc al discepolo di Vlatone 
j , spargere i l sangm di plü migliaja di uomini 
5, per una sua privata contesa $ md i l successó-
„ re d* ^Augusto dovrebbe rivendicars i suoi d i -

r i t t i s e ricuperare con le armi le antichsVro-
s, vincie del suo I m p e r o . Queseo ragionamen
tó non é per avventura moko convincente ma 
serví per mettere in agitazione e per vincer la 

y , • • dé-> 
l>wbaiiaBatg88stgg«î irl'»f1(m 

( é o ) L'antica Alba fu discrutta nelía prima eta 
di Roma.' Nel medesimo luogo, o almeno neilevi-
(Sinánie di quelia^ successivamsnte s'alzarpno t\ la 
villa di Pompeo ec. i . ún campo deíle Goorti Pre-
ttiriáne: 3. la moderna Cittá Episcopaíe d' Albano 
(Procop. Goth. I . I I , c, 4. Gluver. I t aL ant, Tom. 
I L p. 9i4,J 

V i 



foS í s t m a ¿ d U dscaienta 
áebolezza cíl Teodato, che tostó di?cese a l l 'u l , 
tinha sua ofFerta di rinunziare per il, meschino 
prezzo d* una'pensione di quarantotto mila lire 
sterline (56000. Zecchini) i l Regno de Goti e 
degl' Italia ni , e d' impiegare i ! resto de suoi 
giorni negl'innocenti piaceri dalla Filosofía e 
dell'agricoltura . Aífulo ambedue i trattati all* 
Ambasciatore sulla frágile sicurezza d* un gm. 
rasnento di non manifestare il secoado, fintan. 
toché non si fosse positivamente rigettato i l 
p r imo . Se ne puó fácilmente prevedere f even
t o , Giustiniano richiese ed accettó I ' abdicazio. 
ne del Re Goto. L ' instancabile suo agente da 
Coscantinopoli torno a Ravenna con ampie i s tm. 
z ioní , e con una bella lettera, che iodava Ta 
saviezza e generositá del Reale Filosofo, gli 
accoriavaja pensione, con assicurarlo di queglí 
onori , de qnal i poteva esser capare un suddko 
Cat toüco , e prudentemente fucommessa la to -
talVesecuzion del Trattato alia presenza ed au. 
toritá di BeÜsario . Ma nel tempo che restó so
speso, due General i Romani 3 ch'erano entrati 
nella Provincia di Datmazia, fu ron disfatti ed 
uccisi dalle truppe Godche, Teodato da una 
cieca ed abietta disperazione capricciosamente 
passo ad una presunzione senza fondamento e 
e fatale ( 6 1 ) , ed osó di ricevere conminaccie 

e d i -

{ 6 1 ) Si producevj un oracolo sibiliino, che di-
cev^Afnca capta, mhndus cum nntopcribit: senten-
za di portentosa ambigmta r Gothic. L J c - j 
che fu pubblkata in caratteri ignoti 'da Opioí¡o ' 
edítore di Oracoli . II P. Maltret ha promesso di 

/ ' far-
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e cUsprezzo fambasciatore di Giustiniarto, che in 
siste neíla sua prortiessa , sollecitó la fedeltade' 
suoi sudditi, ed arditamente sosteniie V inviola-
bile privilegio del proprió carattere. La rnarda 
di Belisario dissipo quest'orgogiio immagíríario ; 
e siccome fuconsumatala prima campagna C 62 ) 
nel soggiogar la Sicilia. Procopio assegna T in-
vasione d'Italia al secoüdo auno della Querrá \ 
Gótica ( 63 ) . 

Dopo ayer Belisario lasciato sufficientl guar- ê,!"sa" 
nigioni i i l Palermo e in Siracusa, imbarco fe '^qXk 
sue truppe a Messina i e le sbarcó senza resisten- Italia» 
za su' l idi opposti di Reggio. Un Principe Go- e sót-
to, che avea sposato la figlia di Teodato, sta. tom^t-
va con un afmaca a guardar 1* ingresso d'Italia j te0|í a" 
nía esso imi té senza scrupolo l'esempio d' un a , 5 3 ; , 

So-

íarvi un conmentario: ma tutte le sue promesse s o 
110 state vane ed infruttüoie * 

( 62 ) Pro copio nella sua Cronología imitando in 
qnalche modo Tucidide comincia dalia primavera gii 
anni di Gmsciniano, e de lía guerra Gótica : e la 
prima .>ua época corrispoads ai primo d'Aprile 5 3 5 , 
non 5 3 6 . secondo gli Ánnaii del Baronio ( Pagi L\?r, 
Tom. I I . p . 5 5 5 . seguitato dal Muratori, e dagü E -
ditori del Sigonio). Puré in alcuni passi non sap-
piamo concillare le date di Procopia con lui mede-
simo, e con la Crónica di Marceilino. 

( 6 3 ) D a Procopio f L , I . d 5-29. L . I I . c, 1-30. 
L, / / / . c. 1. J si rifeñscono gli avvenimenti del
la prima guerra Gótica fino alia schiavitü di Vitige . 
Goli'ajuto del Sigonio COpp.Tom. I . De Imp.Occid, 
£ . X V I L X V I I I . J , e del Muratori CAnnaii d' I ~ 
talia Tom, V.J vi ho aggiunto alcuni pochi fatti di 

V J 



51 o Istorlct deh'a decadenza 
Sovrano, che m.mea va a suoi pubblici e privatf 
doveri . I I pérfido Elperrnore diserto con i suol 
seguad al campo Romano, efu mandato a go-
dere i servili onori della Corte Bizantina ( 6 4 ) . 
La flotta e i* armata di Belisario s* av^nzarono 
quasi sempre i 11 vista Tuna delTaltra da Reg-
glo a Napoli per quasi trecento miglia lungo 
ia costadel mare. I I popólo dell 'Abruzzo» del
la Lucania, e della Carapagna, che aborriva i l 
nome e la religione de'Goti profittó del lo spe-
cioso pretesto che le rovinate lor mura erano 
incapaci di difesa • i soldati pagavano un giu-
sto prezzq di ció,, checompravano agU abbon-
danti mercatl; e la sola curiositá interrompeva 
le pacifiche oceupazioni degli agricoltori, o de-
gii 'artefici , Napol i , ch 'é divenuta una grandí; 
e popoIataCapkale, conservó lungamente i l lin-
guaggio ed i costumi d i colonia Greca ( ^ 5 ) ; 
e la scelta , che ne fece Yirgil io , aveva no-
bilitato quest' elegante ritiro , che attraeva glí 
amatori del riposo e dello studio, allontanan-
dogli dallo strepito , dal fumo , e dalla la-, 

' ' : bo-

( 6 4 ) Giornand. de reo, Gotic. c. 60. p . joz . E -
dit . Grot. e Tom. I . p. 2,2,1. : Muraton de success. 
regn. p. zqr. 
0 ( 6 5 ) Ñero (dice Tácito Annal . X V . 35.J Nea-
polim quasi Gf^ecam urhem delegit, Gento cinquant' 
anni dopo, al tempo di Settimo Severo Filostrato 
leda 1' EUenismo de' Napolitani : ytvoz, EKXvivjg hĉ í 
airuHAí , c8ív ng¿ TK5 <77raJ"oíS r̂ y Xsyov EÁXVWJÍO! M I ( d ' O-
righié son Greci ed urbani, onde anche nclfuso del-
U parole greciiiano) Icón. L . I . p . 763. Edif. üleau. 
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borlosa opulenza di Roma ( 06 ) . Appena fu 
jnvestita per mare e per térra la piazza , 
Belisario diede udienza ai deputati del Popó lo , 
che 1' esorcavano a non curare una conquista in -
degna delíe sue a rmi , a cercare ¡11 un campo 
di battaglia Ü Re dei G o t i , e dopo d'averio 
vinto a ricevere come Sovrano di Roma T omag-
gio de!le Citta dipendenti. Qaando io trat-
55 to co 'miei nemici „ replicó i l Capitano Ro
mano con un altiero sorriso „ io son piú as-
„ suefatto a daré , che a ricever consiglio: ma 

tengo in una mano l ' inevitabil rovina, e nell5 
„ altra la pace e la liberta, come ora gode 
- la Sicilia „ . L'impazienza della dilazione lo 
mosse ad accordar le piü liberal! condizioni, 
ed i l suo onore ne assicurava V eífettuazione: ma 
Napoli era divisa in due fazloni, e la democra-
zia Greca era infiammata da'suoi Orator i , i 
quali con molto spirito e con qualche veri tá 
rappresentarono alia moltitudine, che i Goti 
avrebber punko la lormancanza di fede, eche 
Belisario medesimo dovea stimare la loro leal-
ta e valore. Le deliberazioni pero che facevan-
sl non erano perfettamente libere; la Ci t t áe ra 
dominata da ottocento Barbari s le mogli ed i 

1 • , • figlí 

(66) Si celebra V otium di Napoli da'Poeti R o -
mani, come da Virgil io, da Orazio , da Silio Itá
lico, e da Staxio ( Gluver. I t a l . An t . I . I V . pag, 
3149. 1150.^. Quest'ultimo in un'elegante lettera 
( S y h . I . I I I . 5 . p. 9 4 - 9 2 . Edi t . Mark land . ) tenta 
la difficile impresa di trar la sua mogiie da'piaceri 
di Roma a quel tranquillo ritiro. 

V 4 
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figli de'quali si rltenevano a Ravenna come 
pegni deiJa íor fedeltá ^ e fino gli Ebrei, ch' 
erano ricchi e numerosi, opponevansi con dispe. 
rato entusiasmo alie intolleranti leggi di Giu. 
stiniano. In un tempo assai posteriore la cir-
conferenaa di Napoli ( 6 7 ) non era piú didue 
mila treccnto sessantatre passi ( 6 8 ) : le fortL 
ficadoni eran difese da precipiz), o dai mare; 
se si tagliavano gli acquedotti, poteva suppíir-
sl con l ' acqua de'pozzie de'fontij e la quanti-
ta delíe provvisioni era sufficiente a stancar la 
pazíenza degli assedianti. A l termine di venti 
giorni era quasi esausta quella di Belisario ed 
erasi aecoraodato alia vergogna d' abband^nar 
1 assedio per potei- marciare avanti 1'invernó 
contro Roma, ed j j Re de G o t i : mafu lasua 
ansietá soddisfatta dail'ardita curiositá d* un I -
sauro , ch* esploró i l canale asciutto d'unacque. 
dotto, e segretamente ri íeri , che potevasi apri. 
re un passaggio per introdurre una fila di 

sol-

(67) Questa ra i sur a fu presa da Ru!?giefo I 
dapo la conquista di Napoii ( An. 1139-},'" ch'ei fe-
ce-'la Gapitale deí súo- nuovoRegno ( Gmmone I s m . 

Tom. 11 p. 1Ó9 .J. Questa c i t tá , ch'é la terza 
Bfll üuropa Cristiana, ha presentemente almeno do-
dici miglia di circuito (Jul . Cas. GapaccÜ Hist.Ne* 
¿poí, L . I . p. 4 7 . J , e contiene in questo spazio piü 
abitanti fvale a diré 35000o'. ) che qualunque ultro 
iuogo nel mondo conosciuto. 

(68) Non geometrici ma comuni , cioe passi 
di 22. poliici Francesi Tuno ( D ' A n v i l í e misma 
i t imra t r . p . 7. 2363. di essi non fanno un mi-
güo inglese. 
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soldati armad nel cuore de!la C i t t á . Quando 
1'opera fu tácitamente esegnita, l'umano Ge
nerala rischió la scoperta del suo segreto con. 
un ultimo ed infruttuoso avviso dell' immínente 
perícolo. Nell 'oscuri tá della notte quattrocento 
Romani entrarono nell ' acquedotto , s' ititrodus-
sero per mezzo d'una fnne, chelegarono ad un 
ul ivo, neila casa o nel giardino d' una solitaria 
matrona, suonarono le loro trombette} sorpre-
ser le sentina l i e , ed smmessero i loro compa-
g n i , che da ogni parte sellaron le mura, ed 
apriron le porte d^lla Cíttá . Fu commessoco
me per diritto di guerra ogni delitto, che si 
punisce dalla giustizia sociale; gli uní sidistin-
sero per la crudeíta ed 11 sacrilegio, ed ¡1 solo 
Belisario coraparve per le strade, e nelleChie-
se di Napoii a moderar la calamita, ch'egli 
aveva predetto . „ L ' oro e 1'argento „ esclamo 
pin volte sonó i giusti prefflj del vostro valore ; 
„ ma risparmiate gli abitanti ; essi son cristia-
53 n i , son supplichevoli, e son ora vostri con-
3, c i t tadini . Restituite i fígli a' loro Genitori ; 

le mogli a'loro mar i t i ; e dimestraceloro me-
3, diante la vostra genorositá di qualiamici haan' 
33 ostinaíamente privato sestessi „ . La Ci t tá fu 
„ salvata perla vir tú , e per Tautoritá del suo 
Conquistatore ( 6 9 ) ; e quando i Napoletani tor-

na-

( 6 9 } Belisario fu conddnnato daí Papa SilVerio 
Peí- la strage; Egli pe ral tro ripopoló Napoii, ed in-
trodusse delle colonie di prigionieri AfFricani neila 
Sicilia, nel la Qilabrfc, e neila Puglia í Hi . i t . M i ~ 
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na roño alie loro case, trovarono qualche soU 
lievo nel segreto godimento de'nascosd lorote-
sori . La guarnígione barbara s'arruolo ai ser* 
vizio del!'Imperatore j la Pugíia , e la Calabria 
libérate dall*odiosapresenza de'Goti riconobbe-
ro i l sao dominio j e r is torico di BeKsario cu. 
riosamente descrive le zanne del Cignale Ca-
lidonio, che tuttavia si mostravano a Beneven. 
to ( 70 ) . 

Vitige 1 Soldati e Cittadini fedeíi di Napoli ave. 
Ital ia. vano asP€ttato d'esser liberad da un Principe, 
Agostó c^e resto innatdvo, e quasi indifferente spet.! 
5 3 6 . tatore della loro rovina. Teodato si assicum 
540. ¿entro le mura di R o m a , mentre la saa ca, 

valleria si avanzó quaranta miglia sulla via Ap-
pia, e si accampó nelle paludi Pontine, che 
mediante un canale iungo diciannove migíia era-
no state recentemente seccate, e convertite in 
eccelienti pasture ( 71 ) . Maiefortezze principa-

scell. L . X V I . prcsso i l Murr.tori Tom. I . p . 106. 
1QJ.J. 

( 7 0 ) Benevento fu fabbricato da Diomede Ñi
póte di Meleagro (Gluver. Tom. I I . p. 1195. 1196./ 
L a caccia Calidonia é una pittura delía vita seívag-
gia (Ovid. Metamorph. L . V I I I . J . Trenta o quaran
ta eroi si collegarono contro un cignale: i bruti 
(non un solo cignale^ contendevano con la donna 
per la testa. 

( 7 1 } 11 Vccennovium e stranamente confuso dai 
Cluverio CTom. I I . p. 1007,J col fiumeUfente. Es-
so era veramente un canale di diciannove miglia 
4al Foro d'Appio fino a Terraciha , sul quale Gra
fio imbarcossi di notte. 11 Decennovium, di cui & 

raen? 
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| | de'Goti eran disperse nella Dalmazla, ne!!^ 
V'enezia, e nella Gal l ía , ed i l deboíe spirito 
del loro Re era confuso dair infeüce evento d'una 
divinazione, che sembrava presagir la caduta 
del sao Impero ( 7 2 ) . 1 piü abietti scbiavi 
han no ( ta lvol ta) processato i l delit to, o la de-
bolezza d'uno sfortunato padrone: ma i l carat-
tere di. Teodato fu rigorosamente esaminato da 
un libero , e quieto campo di Barbari consape-
voli del lor diritto e potere; fu esso dichiara-
to indegno della sua razza , dellaNazione edel 
trono, ed i l loro Genérale Vi t ige , che avea 
segnalato i l proprio valore nella guerra l l l i r ica , 
fu innalzato con unánime applauso sopra gliscu-
di de' suoi compagni. A l primo romore di ció , 
|1 deposto Monarca fuggi dalla glustizia de' pro-
prj Nazionalij; ma fu inseguito dalla vendetta 
privata. U n Goto, ch' egliaveya oñeso nel suo 
amore, sorprese Teodato sulla vía Flamminia, 
e senza riguardo alie non v i r i l i sue strida, lo 
scannó , mentre stava prostrato sul suolo, come 

v una 

menzione Lucano, Dione Gassio , e Gissiodoro, é 
stato ia var) tempi successivamente rovinaco, restau-
rato, e cancellato ( D'AnviUe Analysc de V Ital ie 
p. 185. ec.) 

"(7%'} VB Ebi'eo volie soddisfare il disprezzo e 
i'odio che avea per tutti i Gristiani rinchiudendo 
tre mandre, ciascheduna delle quali conteneva die-
ci pqrci , ed eran'distinte co' nomi di Goti , di Gre-
ci e di I lomani . I primi furon trovati quasi tutti 
morti; quasi tutti i secondi eran v iv ie .de ' terz i la 
meta eran mor t i , ed i l r imánente avevan petdut o 
le loro setole. Emblema non incoerence all' evento. 
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una vittlraa (dice T Istorico ) a pie dell" Altare; 
L'elezione del Popólo é i l titoío migliore e 
piu puro per regnare sopra di esso; puré tal" 
é íl pregludlzio d'ogni tempo, che Vitige im. 
pazientemente desídcró di tornare a Raverina 
per poter i v i prendere con la ripugnante mano 
della figlia d'Amalasunta una debole ombra di 
ereditario diritco. Sí t-enneimmediatamente un 
Concilio Nazionale, ed i l nuovo Monarca di, 
spose Pimpazientespirito de'Barban ad un pas-
so vergognoso, che la cattiva condotta del suo 
predecessore aveva reso indispensabile esavio. 
I Goti acconsentirano a ritirarsi in faccia á \ \ t i 
vittorioso nemico; a dlfferire fino alia prima
vera seguente le operazioni d' una guerra offen. 
siva; a richiamare le sparsa. loro truppe > ad 
abbandonarc i lontani loro scahüimenti , e ad 
affídare anche la stessa Roma alia fede de'suoi 
abitanti. Leuderi avanzato guerriero íli lasciato 
nélla Capitale conquattro mila soldati: debole 
guarnigione, che avrebbe potuto secondare lo 
zelo de'Romani, quantunque fosse incapace d' 
opporsi a desiderj di essi. Ma si accese ne* lo
ro animi un momentáneo entusiasmo di reí*, 
gione , e di patriottismo: essi furiosamente esc!a-
marono che ía Sede Apostólica non do vea piü 
lungamente profanarsi dal trionfo , o <íalla tol-
leratiza delT arrianismo, che non si dovevan pii\ 
calpestare le tombe de'Cesari da* selvaggi del 
Settentrione; esenza riflettere, che T Italia do-
vea divenire una Provincia di Costantinopoíl, 
con trasporto applaudirono alia restanrazione d' 
un Imperator Romano, come ad una nuova 

epo-
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época di liberta e di prosperitá. I Deputat!, 
del Papa e del Clero, del Senato e del Popo-
polo invitarono i l Luogotenente di Giustiniano 
ad accettare i l loro volontario omaggio, e ad 
entrare nella C i t t á , di cui si sarebbero aperte 
le porte per r iceverío. Tostó che Belisarioeb-
be fortificato le sue nuove conquiste di Napoil 
e di Cuma , si avanzó per circa venti migliá 
fino alie rive del Vul turno, contemplo la de-
caduta grande^za di Capua, e si fermó dove 
la via Latina si separa d a ü ' A p p l a . L* opera 
del Censore dopo 1' uso continuo di nove seco-
li y tuttavia conservava la su a primitiva bellez-
za, e neppure una fessura potea scuoprirsi nel-
le gran di e íevigate pietre, dcllequali era quel-
la solida, sebbene strecta v ia , si stabilmente 
composta ( 75 ) . Belisario pero preferí la vía 
Latina, che lontana dal mare edalle paludicon
tinua va per lo spazio di centoventi migüalun-

1 go i l piede delle montagne. I suoi ncraiciera- ^e^sa" 
no spariti . Quandoegí i fece i l suo ingressoper j " ~ 
la porta Asinaria, la guarnigione partí senz' Roma 
alcuna molestia per la via Flamminia; elaCi,t-Jo-Dec, 
ta, dopo sessant'anni di se rv i tú , fu liberata 5 3 6 ' 
dal giogo de'Barbari. I I solo Leuderi per un 
motivo d* orgoglio o di mal contento non vol-
le accompagnare i fuggitivi j ed II Capitano de9 

Go-

( 7 3 ) Bergier ( H t s t . des gr/inds chttmn's des Ra» 
mains Tom* 1. p . 221-22!}. 440-444. ) n' esamipa la 
struttura ed i material i , mentre d' Anville C yinalyse 
de P Jtalie p. 200-213.^ ne determina la situjuione 
geográfica. 
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G o t i , ch' era luí medesimo un trofeo «lella v iü 
tor ia , fu mandato con le chiavidi Roma ai Tro
no deirimperator Gíustiniano ( 7 4 ) . 

d\SSl: 1 v ñ m i g íorn i , che corrísporulevano sgli 
í? nrrví ^ ú c h i Satumalí , consacrati furoao alia vicen. 
fatco devol congratulazione, ed alia pubblica gioja j 
da'Go- ed i Cattolici si preparavano a celebrare senza 
tiMar. rivali la prossima festa delía Nativitá di Cri-
537' sto. Neíla famigliar conversazxone d' un Eroe 

Scquistarono i Román i qualche cognizi one del 
ie v i r t u , che l ' Istoria attribuiva a'loro niag. 
g i o r i ; furono edifícati dell'apparente rispetto 
di Bellsario per ií successor di S. Pietro ; e la 
rígida sua disciplina assicuró loro in mezzo al
ia guerra i vantaggj delía tranquillitá , e della 
giustizia. Essi applaudirono al rápido successo 
dellesue a r m i , che invasero Tadjacente campa
gua fino a Narni^ Perugia, e Spoleto^ matre. 
m ó i l Senató, i l clero, ed ií popólo imbelle 
al l 'udire, ch'egliaveva risoluto, e presto sarebbe 
stato nel caso di sostenere un assedio controle 
forze delía Monarchia Gót ica . Furono eseguiti 
íieiia stagione invernale i disegnidi Vitigecoii 

d i . 

{ 7 4 ) L1 atino ( 5 3 6 ) della prima ricuperaxion (U 
Roma e cerco piuttosto dalla sede d e ' í a t t i , chetial 
testo corrotto o interpoiato di Procopío i il mese 
(d i Decembre) viene assicurato da Evágfid f L . I V . 
t . 19 . J : ed il giorno ( 1 0 ) pub amnletters i sulla de-
bole testitíionianzá di Nicéforo Caílisto CLih. X V l I * 
C .13 .J . D i questa esattd Crqnülogia siam debicori 
alia diligenza, eá al Critefio dei Pagi í T o m . IX. p* 
559. 560.^ 
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diligenza ed effetto. I Goti dalle rustiche lord 
abkazioni, e dalle lor guarnigioni piu distanti 
adunaronsi a Ravenna per difesa del loro Pae-
se; e tale né fu i l numero, che dopo averne 
distáCcata un' armata i n ajuto della Dalmazia , 
marciafono sotto le baridiere Reali ben cento 
cinquantamila combattcnti. Secondo i varj gra-
di del posto o del méri to 11 Re Goto distri
buí armi e cavalli, ricchi doni e liberali pro-
iriese: ei si mossé lurigo, la vía Flaraminia s evi
tó gl' inut i l i assed) di Perugia e di Spoleto s 
rispettd T inespugnabile Rocca di N a r n i , ed ar-
rivd a due miglia di Roma a pié del Ponte 
Milvio . Quello stretto passo era fortificato 
con una torre , e Belisario avea contato 1' i m -
portanéa di veriti giorni, che bisognava consu
mare nel costruire un altro ponte. Ma ta co-
sternazion de'soldati della torre ^ che o fnggi-
rtíño o disertáronos sconcertó le sue speranze^ 
éd espose la sua persona aí piu immínente pe
ncólo ¿ I I Genérale Romano allá testa di m i l -
le cavlli usci dalla porta Flamminia per notare 
i l lüogd d ' u ñ a vantaggiosaposizione, e per os-
servare ií campo de' Barban ; ma mentre gli ere-
de va sempre dall'altra parte del T e v e r e í fuad 
un tratto circondato ed assalito dagl' innúmera-
bi l i loro squadroni . I I destino di Italia dipett-
deva dalla sua v i t a ; ed i diserten si dirige-
vano al visibile cavalío bajo ( 7 5 ) con la fac-

cia 

( 7 5 ) Un Cavalío di color b&jo o rosso chiama-
vasi qaxics da'Grecl , Balan da' Barbari , c Spadi» 

da' 
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da bianca, ch'ei cal cava in quella memorabll 
giornata: „ Mira al cavallo bajo „ era i l gri-
do universale . Ogni arco era teso, ed ogni pu-
gnaie diretto contro -quel fatale oggetto, e ve-
niva ripetuto ed eseguito quest'ordine da mi-
gliaja di persone, che ne ignoravano i l vero 
motivo. I piu arditi Barbari si avanzarono al 
piá onorevol combattimentó delíe spade edelíe 
lance, e la íode d'un nemico ha onorato la 
caduta di Visando, che portando la bandiera 
( 7 6 ) mantenne i l suo posto avanti deg l ia l t r i , 
fíntantoché non rimase trafitto da tredici feri-
te per mano forse di Belisario medesimo . I I Ge
nérale Romano era forte, at t ivo, e destro; da 
ogni parta scagliavai pesantie mortali suoico!-
p i ; le fedeli sue guardie ne imitarono i l va
lore, e ne difesero la persona ^ ed i Gotidopo 
una perdita di mille uomini , fuggironodalle armí . 
d' un Eroe . Furono temerariamente inseguiti fi
no aí lor campo, ed i Romani oppressi dalla 
moltitudine fecero una lenta ed alia fine pre
cipitosa ritirata verso le porte della Gi t t á , le 

qua-

da' Romani. Honestls Spadices , dice Virgilio CGeorg, 
L . I I I . 72. con leosservazioni di Martin , e di Hey-
ne ) . o Bxtor significa un ramo di palma , il 
nome <fot»i% delía quale é sinónimo di rosso ( Aul. 
Gellius I I . 26.) 

( 7 6 ) Interpetro la voce 0ctvS'ctx.<xpiog non come un 
nome proprio , ma d' unzio , quasi portatore della 
bandiera, da Bandum (vexillum) parola barbara a-
dottata da'Greci e da'Romani fPaol. Diacon i . / • 
f. 20. p. 760. Grot. 'Nomina Gothica p . 575. Dll-Caa-
ge Glossay, Latín, Tom, I , pag, 539 , 540. J 
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cuali si chlusero in faccia de ' fuggí t ívi ; ed U 
pubbllco térro re s'accrebbe dalla notizía , che 
Beüsario era stato ucciso. Era in vero sfígura
to ii suo aspetto dal sudore, dalia poivere, e 
daí sanguej roca n' era la voce, e quasi esau-
sta la forzaj ma tuttavla gil restava 1'invine!-
bile suo coraggio: ei lo partecipó agliabbattu-
t i corapagni; ed i l disparato loro ultimo sfor-
KO si sentí da' Barbari posti nuovamente in fu
ga , come se fosse uscito dalla Ci t tá un altro 
vigoroso ed intero esercito. Fu aperta la. porta 
Flammínla ad un vero trionfb; ma non poté y 
Belisario persuadersi dalla m o g ü e , e dagli a m i - d ¡ Be^ 
ci a prendere i l necessasio ristoro di clbo edi lisario. 
sonno, prima d'avervisitatoogni posto, eprov-
veduto alia pubblica sienrezza. Nello statopi^ 
perfetto del 1'arre del!a guerra é raro, che un 
Genérale abbia bisogno, oche anche gli sia per-
messo di mostrare la personal sua prodezza di 
soldato; e puo aggiungersi quello di Belisario a* 
rari esempj di Enrico I V , di Pirro, e d'Ales-
sandro. 

Dopo questo primo ed infelice sperimen- Sua di
to de' nemici , tutta I ' armata dei Goti passo fesa di 
i l Tevere, e formó Tassedio della Cittá , che Roma, 
continuó píCí d" un auno fino all 'ultima loro par-
tenza . Per quanto possa spaziar V immagina-
zione, e l'esatto compasso del Geógrafo deter
mina U circuitQ di Roma ad una linea di do-
dici míglia e d i trecento quarantacinque pas-
si; e questo, eccettuata la parte ch* é nel Va. 
ticano, é stato invariabilmente i l medesimodal 
,trionfo di Aureliano fino ai pacifico, ma oscu-

TOMO X I I . , X ro 
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fo Regno de' moderni Papi ( 77 ) . Ma nel tem
pe della sua grandezza lo spazio compreso den
tro le mura era pieno di, abitazioni e di abi-
t a n t i ; ed i popolati sobborghi, che s' estenda-
vano lungo le pubbliche strade , partivano co-
me tanti raggj da, 1111 centro comime . Le av. 
versita le tolsero questi estranel ornamentí , e 
lasciarono desolata e nuda anche una parte con-
siderabile de' sette Colli . Nondimeno , Roma 
nel presente suo stato potrebbe metiere in cam
po sopra trentamila uomini at t i a militare ( 78 ) ; 
e nonostante la mancanza d i disciplina } e d* 
esercizio, la massíma parte di essi assuefatta 
a'travaglj della povertá sarebbe capace di por
tar le armi per la difesa della patria e della 
religione. La prudenza di Belisario non tras-
curó questa importante risorsa . Furono alquan-
to sollevati i suoi soldati dallo zelo e dalla di-

mmmmmmeaBmmmmmamsam 

(77 ) Mr. D ' A n v i ü e nelle Memorie deli'Ac-
cademia per r a n n o i 7 5 6 . CTom. X X X . p . 193. 236J 
ha dato un Piano di Roma di minor proporzione , 
ma molto piíi aecurato di quello, cheaveva delinea-
to nel 1738, per l'Istoria di Rollin . L'esperienza 
ha perfezionato la sua cognizione , ed invece delía 
Topografía del R o s s i , ha usato la nuova ed eccei-
lente carta del NoIIi . L a vecchia misara di XIIÍ. 
miglia di Plinio si dee ridurre a V I I I . Egü é piii 
faciíe alterare un testo , che muovere i colli o le 
íabbriche. 

( 78 ) N e ü ' a n n o 1709. Labat C Voy ages en l ía-
lie Tom. I I I . p. 218. J contó 13856S. anime di Cri* 
stiani,oltre, 8, o 10000.EbreHb^sé senz'anima? Nell' 
anno 1763. la popokzione passav^ i 160000. 
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íígenza del popólo, che vegílava mentr'essi dor-
mivano, e lavorava mentr'essi riposavanoj eglí 
accettó i l volontario servizio delía piú brara e 
indigente gioventu Romana ; e le compagnie 
d i c]ttadiiii talvolta rappresencaVano in un po
sto vacante le truppe, che si eran mándate a 
fare operazioni di rnaggiore importanza. Ma la 
giusta sua fiducia era posta ne' veterani , che 
avevan corabattuto sotto le sue bandiere nelle 
guerre diPersia, e dell 'Afír ica; e sebbene quel-
la valorosa truppa fosse ridotta a cinquemila 
uomini , con si tenue numero intraprese a d i -
fendere un recinto di dodici miglia contro un" 
armata di cento cinquantamila Barbari . Nelie 
mura di Roma, che Belisario costrui, o restau
ró , si possono ancora discernere i materiali 
deirantica architettura ( 7 9 ) ; e fu compita 1* 
intera fortificazionc, a riserva d" un'apertura , 
che sempr' esiste fra le porte Pinria e Flam-
min i a , e che i pregiudiz) ( t ) de Goti e de' 

\ \ M l f T I T T T l " T ' y l f I iriTll[lWlllî tf1irilMilW«IBIMIMî ill>IIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIilllMi|l|i|llii |i •,.J„^ 

( 79 ) L-' occhio diligentíssimo del N ardí ni ( R d * 
ma antica L . J . c. 8. p . 31.^ poté distinguere le tú-
multarle opere d i Belisario. 

( t ) Questi pregiudiz) pero furongiustificati dalV 
evento, che in questi termini vappresentas'i da Praco
pio, uomo non molto inchnato alia devo\ione ^ o apro-
nmovere la veneración per i Santi ( de Bell . Goth. 
Lib. 1. c. 23.) ^ Airopinione, ed aü'espettazion 
„ de'Romani pienamente in quel iuogo corrispose 
» 1' esito: perciocche ne in quel giorno , né di poi 
33 per tutto quel tempo, che í Goti tennero asse-
j» diata R o m a , si manifestó ivi la foua ostile, nh 

v 
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32.4 Jstoria deüa decadsnza 
Romani lasciavano sotto i ' efficace custodia dí 

S. Pie-

» vi seguí alcun tumlco di guerra; e ci fece in ve-
3, rita maraviglia j^che aven do i nemici in cante mâ  
a, niere si con la forza alerta, che con le nocturna 
s, insidie .attaccato le mura , non venisse mai loro 
s, in mente, o trascurassero in cuito quelio spa/Jo 
y, di tempo di agiré con tro la parta del muro S ec. 
Qucsto aiscarso non suppone .alcun pregiudizio ne1 Go~ 
U , ma piuttosto una certa cecita di mente} una man-
can^a di riflessíone o di diligenxa ) che Procopio testi-
mone d i pedufa caYatteri\\a come ajfattomaravigliosd 
nelle circostmi^ dcW escrcito Gótico. I I Sig. Gibbon 
pero ad oggetto forse di toglicre o di scemnre nelV a-
nimo del Lettoire la maraviglia y e¡tende a'Goti con
tra la ve r i t . ^d t i r Istoria ^ encontró i l p i h plausibil giu-
d i i io del Filosofo le opinioni da lu i credute pre:yudi-
cace dê  Romani ̂  quasi che possa ragionevolmente pre-
snmersi^ che un1 armata di Barbari , e d i Barbari d* 
una. sttta contraria a l CattoJicismo , si determinasse 
per riflessíone a dimostrave un rispetto y che le costa-
va st caro , per V Apostólo S. Pletro con tantafiducia 
venerato da 'Cat t j l l c l ; c quando essi potrean s} fácil
mente conseguir í intento dy attaccar ¡Roma sen^a pe
ncólo > e probabjlmente d' impadronirsene , volontana-
mente rinun%iassero a questo vantaggio y ed eleggesser 
piuttosto la pnma distralione e vergogna per autori\-
t*r? una religiosa opinione de"JOYO nemici^. Non sa-
rebP egli piu coerente alia Ragione i l supporre y che per 
questo appunto perche i Romani Ortodossi ptosfravano: 
puesta grandissima fiducia nella proteyon deW Apo
stólo ̂  si trovas ser o impegnati g l i Ar r i an i Goti ad op-
porvisi} Con qziale apparenia dunque d i ragione vuol 
supporre j l N . A . che i Goti nemlcl e delta citta , e 
della religión de1 Ro?nani , si accordassero in questo 
punto volontariamente e per la for \a d* un pregiudi%io 
con Uro a sálvame le mura, ed a confermarne 11 cul
to sottoponendosi m i lempo síesso ad un evidente egra-

vis-
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S. JPietro Apostólo ( S o ) . I bastioni eraño fat-
t i ad angoli acutí ^ un fosso largo e profondo 
difendeva i l piede del la muraglia ; e gli arcieri 
sopra di essa eran o ajutati dalle macchine mi 
l i tan , come dalla Balista, forte arco .in forma 
di croce , che scagliava co r t i , ma grossi dardi, 
e dagii Onagri, o asi ni selvaggj , che a guisa 
di fionde gettavano pietre e palle di enorme 
grandezza ( S i ) . Si t iró una catena a traverso 
i l Te Veré j si resero imperv) agli archi degli 
acquedotti ] e la mole o i l sepolcro d' Adriano 
( 8 2 ) fu per la prima volta convertito in una 
Cittadella, Questa venerabile Fabbrica, la quá-
íe conteneva le ceneri degli Antón i n i , era una 

Tor-

_ ( '¿o) L a fessura, e la pendenza nella parte su-
periore del muro , che osservb Procopio f Goth. L , 
f. c. 23 .J , e vásibile anche adesso ( Donati liorna 
vet. L . L c. 17. p. 53. 54.^ 

( 8 1 ) Lipsio COpp, Tom. I I I , Poliorcct. L . I I I . J 
non sapeva questo chiaro e cospicuo passo di Proco* 
pío CGóth, L , I . c. z i . J L a ínacchiaa si diceva ov<x--

f asino selvaggio) a calcitrando ( Henr. Steph. 
í 'hesaur. Lingucp Grae, Tom. I L p. 877.^, lo ho ve-
duco un ingegnoso modelio immaginato ed esegiii-
to dal General Melville, che imita o sorpassa 1'ar
te dell'antichita. 

i ' i i ) L a descrizione, che fa Procopio . CL. I * 
c. 25.J di questo Mausoleo, é la prima e lamigiio-
re • S'alza sopra le mura ¡rxtíov íc, xiQs Hoxw (quasi 
un tiro di p i c t r a j . Nel gran disegno del iNoili i la-
t l di quello sonó 260. piedi Inglesi. 

vtssimo dnnno, qUand'era in loro potete d i attaccate 
con probabil successo tanto quellc che questo} 

X 3 
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Torre circolare, che s' alzava sopra una base 
quadrangolare; era coperta di marmo blanco di 
Paros, e decorata da statue di JSÍumi ed i Ero i ; 
e rarnacore delle arti dee leggere sospirando , 
che le opere di Prasskele o di Lisipo fossero 
scaccate dagli alti lor piedestalli, e gettate nel 
fosso sulle teste degli assedíanti ( 83 ) . A cia
sen no de'suoi Luogotenenti Belisario assegnó la 
difesa d'una porta, con la savia e perentoria 
istruzione, che qual unque muovimento potesse 
farsi, essi restassero costantemente a' respetti-
v i lor posti , e lasciassero al Genérale i l pen-
siero delta salvezza di Roma . I I formidabil* 
esercito de' Goti non fu sufficiente ad abbrac-
ciar 1* ampio circuito della Citta ; di quattor. 
dici porte non ne fu roño investite che sette 
dalia vía Prenestina fino alia Flamminia; e V i -
tige divise le sue truppe insei campi, ciasche-
duno dei quali era fortificato con un fosso, ed 
un muro. Dalla parte del fiume verso la To-
scana formossi un settimo accampamento nel 
campo o circo del Vaticano per V importante 
óggetto di dominare i l ponte M i l v io , e d i l cor

so 

(83) Prassitele era ecceliente ne'Fauni, e quel-
Jo d'Atene era ii suo capo d'opera. Roma ora ne 
contieqe piü di trema del medesimo carattere . Guan
do fu purgato il fosso di Gastel S. Angelo sotto Ur
bano V I H . , gli arcefici ttovarono il Fauno , che 
dorme, del Palazo Barberini, nía si era rotta una 
gamba, una coscia, ed il braccio destro di quella 
bella statua (Winckelman Jstor* delPmt* ee. Tom9 
I L p, 52, Tom, J H , p, z6%,J 

\ . \ 
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so del Tevere j nía s' accostavano con devozio^ 
ne alia vicina Chiesa di S. Pietf-o , e durante 
i ' assedio , la soglia de' Santi Apostoli fu rispet-
tata da un nemico Cristiano ( u ) . Ne ' secoli 
delle vittorie ogni volta che i l Senato decre-
tava qualche distante conquista, i l Consolé di -
chiarava la guerra con aprire in solenne pom
pa le porte del Tempio di Giano ( 8 4 ) . La 

guer-
i « J l r i M M W « « W M « m « M W . « M i » l » ^ ^ I l| I 111̂  

( u ) 5/ sfóvyi i l Stg. Glbbon d i vender pvobabile 
la sua supposiií'one del volontario rispettó de' Got't 
verso la soglia de'Sanüi Apostoli ron vammentare a l 
Lettore, ch'essi eran Cristiani . Troppo deholi perú 
son t a l i sforye per chi rifiette, che g l i Eterodossi or
dinariamente son piu i r r i t a t i contra iCattolici^ diquet 
che lo siano g l i stessi Infedeli , specialmente quando 
si tratta d i opinioni religiose, i l buon esito delle qua~ 
l i puo in qualche modo autári%fdr4. la verita del cul~ 
to ortodosso, e provar la f a h i t a del contrario . Se i l 
nostro Autore essendo .addetto al ia Chiesa Anglicana 
presedesse aW assedio d i Soma y e sapesse, che i Ro-
mani avesser lasciata senyx difeía ed aperta una por-
lione delle loro mura sulla ferma opinione , che fosse 
sicura da qualunque invasia7ie per i l patrocinio d i S, 
Pietro, crederebb1 egli ragionevole d i non attaccar le 
mura in quel posto, e d i esporsi percio a l pericolo d i 
perder la riputa^ione e la v i ta : mentre colhattere ap-
punto quel luogo potrebbe fácilmente salvar V una e V 
a l t ra , e dimostrare insussistente i l supposto pregiudi-
zio dé1 Romani quanto aW ejficacia della prote^ione del 
Santo loro Avvocato ? 

(84) Procopio ha dato la migiior descrizione 
del Tempio di Giano , Divinitá nazionale del L a -
zio ( Heyne Excurs. V. ad L . V I J . Aencid. J Esso 
tormava anticamente una porta della primitiva cit-

di Romoio e di Nutna ( Nardini Pag, 13. 256, 
X 4 329'> 



SiS ÍJtoria deÜa deCadenza 
guerra domesdca resé in quest'occasione super-
ñuo l 'avviso, e la ceremonia erasi abolita dal
lo stabilimento d' una nuova Religione: ma fu 
Lisciüto in piedi nel Foro i l templo di bronzo 
di Glano, ch'era di una grandezza capace di 
contener solamente la statua di quel mime al
ta cinque cubk i , di figura umana, ma con due 
laccie dirette alf oriente ed all'occidente. Am-
bedue le porte erano parimente di bronzo; ed 
un inutiie sforzo per girarle su'rugginosi lor 
cardmi manifestó, lo scandaloso segreto che v' 
erano de'Romani tuttavia attaccati alia super-

Ri5P¡n-Stl210ne. de,loro magglori. 
ge un Gl i assedianti consumaron dldotto giorni 
genera-a provveder tut t i gl'istrumenti d' attacco che 
S w . ' f V e / a .inventat0 l ' an t ich i tá . Si prepararon del-

le fascine per empiere i fossi, e delle scale per 
salir suhe mura; i piú grossi alberi della fore
sta somminlstraron le travi di quattro arieti 
che avevano le teste ármate di ferro, eran so! 
spesi per mezzo di cav i , e maneggiati da cin-
quant 'uomíni per ciascheduno; e le alte torri 
d i legno si muovevano sopra delle ruóte o de 
ru l i í , e formavano una spaziosa piattaforma al 
i irei lo delia muraglia. La mattina del decimo
nono giorno fu fatto un genérale attacco dalla 
Porta Prenestina fino alia Vaticana; s' avanza-
rono all'assalto sette colonne Gotiche con le 
loro macchine m i l i t a n ; ed i R o m a n í , chesta-

2 t9 ' J Virgilio ha descritro quest'ancico rito da Poe
ta 7 e da Anriqiiano . 
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rano in fila sulie mura prestavano con dub-
biezza ed ansieta orecchío alie vive assicurazio-
ni de' lor Comandanri. Appena i l nemico s' ac-
costó ai fosso j Belisario medesimo scaglio i l 
primo dardo ; e tale fu la sua forza e destrez-
za, che trafisse i l primo de'condottieri barba-
r i • Un rimbombo d'applauso e di victoria an
do echeggíaiido lungo le mura . T i ró egli un 
secondo dardo , ed i i colpo ebbe i l medesimo 
successo, e la me de sima acclamazione . Allora 
i i Genérale Romano diede ordine, che gli ar~ 
cieri mirassero a'luoghi, dov'erano aftaccati i 
b o v i ; e questi fu roño immediatamente coperti 
di mortal i fe rite ; le torri , ch' essi t i ra vano , 
restarono inut i l i ed in imobi l i ; ed un solo mo
mento sconcertó i laboriosi progetti del Re dei 
Goti • Dopo questo disappunto, Vitige contfifiuó 
tuttavia, o fin se di continuare V as salto della 
porta Salaria per divertir 1' attenzione del suo 
a v versa r io , mentre le principa! i sue forze plh 
fortemente attaccavano la porta Prenestina } ed 
il sepolcro d'Adriano alia distanza di tre m i -
glia da quella . Vicino alia prima le doppie 
mura del Fnnirmn ( 8 5 ) erano basse o rotte j 
le fortificazioni dell' altro erano guárdate debol-
roente: s'eccitava i l vigore de 'Goti dalla spe-
ranza della vit toria, e della preda; e se aves -

( 8 5 ) II Vivarmm era un angolonella nuovamu-
raglia chiuso per le fiere fVrocop. Goth. L . I . c . i ^ . J 
11 luogo e sempre visibile presso ii Nardini f Lió. 
IV". c. 2, p. 159. 160 .J , e aella gran planta di R o 
ma del Nol l i . 



$}0 htorta delta decadema 
se ceduto un sol posto , i Romani e Roma 
stessa erano irreparabilmente perduti . Questa 
pericolosa giornata fu la plú gloriosa nftüavita 
di Belisario : in mezzo al tumulto ed a^ospa-
vento era distintamente presente al suo kpirito 
tutto i l piano dell* attacco, e del la difesa ^ os-
servava le mutazioni d' ogtii istante; pesavaogni 
possibil vantaggio; accorreva ne ' luoghí di peri
co! o ; e comunicava i l suo coraggio, con tran-
quil l i e decisivi o rd in i . I I combattimento man
ten tiesi fieramente dalla mattina fino alia sera ; 

i Goti furon rispinti da tutte le par t i , ed ogni 
Romano poté vantarsi d' aver vinto trenta Bar-
bari i se pur la strana sproporzione del nume
ro non fu contrabbilanciata dal méri to d' un sol" 
uomo. Trentamila Goti secondo la confessione 
de'propr) íor Capitani perirono i n questa san
guinos'azione, e la quantitá de'feriti fu ugua-
le 3 quella de 'mor t i . Allorché st avanzarono 
aU'assalto lo stretto loro jdisordine non permi-
se, che un sol giavelotto andasse a vuoto ; e 
quando si ri t irarono, s' uní la plebaglia della 
Cit tá ad inseguirli, e trafisse impunemente le 
schiene de' fuggittivi loro neraici. Belisario im-

Sue mediatamente sorti dalle porte, e mentreisol-
e*dati celebravano i l nome e le vi t tor ie di l u i , 

fnrono ridotte i n cenere le macchine di guer
ra os t i l i . Tale fu la perdita e la costernazione 
de' Goti , che dopo quel gíorno 1' assedio di 
Roma degeneró in un tedioso e indolente bloc-
co; e furono-essi continuamente inquietati dal 
Genérale Romano, che in frequenti scaramuc-
cie distrusse piü di cinquemila delíe loro pié 

b r a - l 
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brave truppe . La cavalleria de' Gori non era pra-
tica neir uso dell' arco; i loro arcieri militava-
no a p iedi ; e questa forza cosi divisa non fu 
capace di contenderé co'Ioro avversarj, le lan
ce ed i dardi de' quali erano ugualmente formi-
dablli si da lontano che da vicino. La consu-
mata perízia di Belisario g l i faceva abbraccíar 
tutte le occasioni favorevolij e siccome sceglie-
va i l luogo ed i l momento, insisteva nell ' at-
tacco o suonava la ritirata a proposito ( S é ) , 
rare volte gli squadroní, ch'ei dístaccava , eb-
ber cattivo successo . Q.uesti particolari vantag« 
gj sparsero un impaziente ardore fra i soldatl 
ed i l popólo , che principiava a sentir gl* inco-
modi dell 'assedío , ed a non curare i pericoli. 
d'una mischia genéra le . Ogni plebeo s"imma. 
gin6 d' «ssere un eroe, e 1* infantería, che do-
po la decadenza del la disciplina erasi rigettata 
dalla linea di battaglia , aspirava agli antichl 
onori della íeglone Romana . Belisario Iodo ií 
coraggio del le sue truppe, condanno la lor pre-
sunzione, cedé a'loro clamori , e preparó i r i -
medj d'una disfatta, la possibilita della qnale 
egli solo ebbe i l coraggio di sospettare . Ne l 

quar-

(86) Del ía trombetta Romana, e de'suoi va-
rj segnali si consulti Lipsio Ve mil i t ia Romana (Opp. 
Tom, I I I . L . I V . V i a l , X , p. i z$- izg . J Una manie
ra di distinguer V atíacco per raez,z;o d 'una trombet
ta a, cavallo di solido bronzo ^ t la r i t irata per mez,-
zo d ' una trombetta a piedi di cuojo e d i legno leg-
giero, fu eommendata da Procopio , e adottata cía 
Belisario. 



5 I-a Istúna della deeadema 
quartiere del Vaticano i Romani prevalsero * 
e se non avessero comumato nel sacchegglo del 
campo degl'irrcparabil! moni en r i , avrebberpo. 
tut1 occupar i l ponte Mil v i o , ed attaccar I'eser. 
cito Gótico nelia retroguardia. Dall'aitra parte 
del Tevere s*avanzó Belisario dalle porte Pin. 
cía e Salaria; ma la sua armata, forsediquat 
tromila soldati, si perdé In una spaziosa pianu. 
ra . e fu circondata ed oppressa da frese he trnp-
pe, che continuamente supplivano le roete file 
de'Barban. I valorosi condottieri deli'infante, 
ria non sapendo vincere , mor i roño • una preci
pitosa ritirata fu coperta dalla prudenza del Ge
n é r a l e ; ed i vincitori si sottrassero con spaven-
to dal formidabile aspetto d' una muraglia ar
mata. La riputaídone di Belisario non i u mac-
chista da una disfatta; e la vana confidenza de' 
Goti non fu meno vantaggbsa pe'suoi dísegni 5 
che i l pentimento, e la modestia delle truppe 
Romane . 

Ángu- dal momento, in cui Belisario erasí 
defla ^eterniinato a sostenere un assedio , i * assid. 
Ci t tá . ^ cura ^ di metter Roma al coperto dal pe 

rícolo della fame piü terribile che le armi da' 
G o t i . V i s'era introdotta dalla Sicilia una straor-
dinaria quan t iü di grano: le raccolte della Cam-
pania , e della Toscana furono per forza desti
nare per Tuso della Cittá ; e furon violatí i 
d i r i t t i della proprieta privata per la forte ragio-
ne della salvezza pubblica . Era ben faciíe a 
prevedersi, che i l nemico tagliato avrebbe gli 
acquedotti, e la mancanza de 'mul in í a acqus 
fu i l primo incomodo, che prestamente si r i -

mos-

aa 
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mosse, legando ihsieme del le gran barche , e 
fissandovi deüe macine lungo la corrente del 
i iurae. Esso pero fu tostó imbarazzato di tron-
chi di alberi, e contaminato di cadáver! ; ma 
le precauzioni del General Romano fu roño si 
eíficaci, che !e acque del Tevere continuarono 
sempre a daré i l .moto a mulini , e la bevan-
da agli abitantj; a quartieri piü lontani supplí-
vano i pozzi domestid , ed una Cittá assedia-
ta poteva senza impazienza soffrire la privazio-
ne de'suoi pubblici Bagni. Una gran parte di 
Roma, dalla pona Prenestina fino alia Chiesa 
di S. Paolo, non fu mai investita da' Goti ; si 
frenavano ie loro scorrerie dall' attivita delle 
íruppe Mores che; e la navigazione del Tevere , 
e le strade Latina , ; Appla, ed Ostia erano l i 
bere e senza molestia per V introduzione del 
grano e del bestiame , o per la ritirata degli 
abitanti ^ che cercavan rifugio neíla Campania, 
o in Sicilia. Beiisario desideroso di sgravarsi 
d'una inutile divorante moititudiile , diede i 
suoi perentorj ordini per la súbita partenza del
le donne, de'fancblli , e degli schiavi . Volle 
che i suoi soldati licenziassero i loro domesti-
ci si maschj che femmine, e rególo irr modoU 
loro stipendio, che ne ricevessero una meta in 
provvisioni, e V altra in danaro . La sua pre-
cauzione fu giustificata dall'aumento della pub-
blica strettezza , tostó che i Goti ebber' occupa-
ío due posti importanti nelle vicinanzedi Ro
ma. Mediante la perdica del porto, o come si 
dice adesso , della cit tá di Porto, restó chiuso 
ü paese alia destra del Tevere, e toitala m i -

elior 
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glior comunicazione del mare; ed i l Genérale 
rifletteva con dispiacere e conisdegno, che con 
trecent* uomini , se avésse potuto risparmiare 
si tenue quantitá di firuppaj avrebbe potuto di, 
fendere le inespugnabili sue fortificazioni. Alia 
distanza di sette miglia dalla Capitale , fra la 
via Appia e la Latina5 due principali acquedot-
t i replicatamente incrociandosi fra loro chinde-
vano dentro i solidi ed alti loro archi unluo. 
go fortificato ( 8 7 ) , dovc pose Vitige uncam. 
po di settemila Goti per intercettare 1 convo-

della Sicilia, e della Campania. Si esauri-
rono appoco appoco i granaj di Roma • 1' adjs« 
cente campagna era stata devastara dal ferro e 
dal fuoco; e quegli scarsi sussidj, che si pote-
van'ottenere per mezzo di frettolose scorrerie, 
servivan di premio al valore, ed erano i l prez-
zo della ricchezza: non manc6 mai veramente 
U foraggio per i caval l í , ed i l pane per gl i uo
m i n i : ma negli u l t imi mesi deü'assedio i l po
pólo trovossi esposto alie miserie della carestía, 

ad 

(S? ) Proc^pio CGoth L . 11, c. 3.J si é dimen-
ticato di nominar questi acquedotti ; né tal doppia 
intersezione a quelia distanza di Roma si puo chia-
ramente fissare dagü scrit t i d i Frontino , d t í Fa-
bre t t i , e dell 'Eschinard Je aquis , e de agro Roma
no > o dalle carte locali del Lameti e del Cingola-
n i . Sette o otto migíia {50 Stadj) lontano dalla 
Gittá^ sulla via d 'Albano fra le strade Latina ed Ap
p ia , io vedo i residui d 'un acquedotto { probabiimeiv 
te di quello di Set t imio^, ed una serie di archi (per 
630. passi) al t i venticinque picdi C v^r,\m (?*yjíYj <f 
un ecccsíiva ahei ia * 
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un cibo malsano ( 8 8 ) , ed aí disordine del 
contaggio. Belísario vedevaj e compassionava i 
lor patimenti; ma egli avea preveduco, e sta-
va osservando in essi la diminuzione della fe-
delta, ed i l progresso del malcontento. L ' av -
versitá avea risvegliato i Ron-.ani da sogni di 
grandezza e di liberta, ed aveva insegnato loro 
1 urailiante lezione, che poco importa va perla 
reale felicitá loro; che i l nome del padrone, a 
cui dovevano ubbidire, derivato fosse dalla l i n -
gua Gótica o dalla Latina. I I Luogotenente di 
Giustiniano ascoltó le giuste loro querele, ma 
rigettó con isdegno l'idea della fuga , o della 
capitolazione j represse la clamorosa loro impa-
zienza di combattere; gíi lusingó col prospecto 
d' un sicuro e pronto soccorso; ed assicuró se 
medesimo e la Cittá dagíi effetti della dispera-
zione o del tradimento di essi . Due volte i l 
mese muta va i l posto degli Ufiziali , a quali 
era commessa la custodia delle porte; impiego 
piü volte le varié precauzioni di pattuglie, del, 
la parola, de'fanali, e della música per scuo-
prire tutto c ió , che seguíva sulíe mura; furon 
poste delle guardie avánzate di lá dalfosso; e 
la fedel viglianza de'cani supplivaaila piá dub-
biosa fedeltá degli uomini . Fu intercettata una 
iettera, che assicurava i l Re de'Goti , che la 

por-
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( 28 j Fecero delle salsiccie ocWant? di carne di 
«jalo i mal sane sem.a dubbio , se gíi animali eran 
morti di peste; fuori di questo caso peraltro le fil
móse salsiccie d i Bologna si dice, che son fatte di 
carne d'asino CVoyages de Laiat> Tom, J L p» 
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porta Asinaria annessa aíla Chiesa Lateranense 
si sarebbe segretamente aperta alie suetruppe-

_ > sulla prova dunque , o sul sospetto di tradimen. 
Al 's i l - t0 furotl banditi Piü Sgnatori , e fu citato it 
vedo Poritefice Sil veno a portarsi dal Rappresentan-
Papa. te del suo Sovrano al principal quartiere di es. 
17.Nov.so nel Palazzo Pinciano ( 8 9 ) . G l i Ecclesíasti. 
S'SZ-f c i , che seguitavano i l loro Vescovo, furonori-

tenuti nel p r imo , e nel secondo appartaniento 
(5>0)5_ecl egli solo fu ammesso aíla presenil 
di Beíisario . I I Conquistatore di Roma e di 
Cartagine sedeva modestamente a pié d'Arito, 
nina, che riposava sopra un magnifico letto : 
i l Genérale tacque, ma usci la voce del rim-
proyero e della minaccia dalla bocea dell' im
periosa sua moglie. Accusato^da testimonj de-
gni di fede, e dalla prova deíla propria sua sot-
toscrizione ( v ) i l successor di S. Pietro fu spo-
n gli a-

( 8 9 ) I I nome del pakzzo , del colle , e dell' 
annessa porta tu t t i eran derivan dal Senator Pincio, 
Alcuni recenti vestigj di tempj , e d i chiese si seno 
adesso íivellati al suolo nel giardino d e ' M i n i m i del-
Ja Tr in i t á del Monte r N a r d i n i L. IV. c. 7. p . 196. 
Eschinard p. 209. 210. la vecchia pianta del Bufali-
n i : e la gran pianta del N o l l i ) Beíisario avea stabi-
i i to i l suo quartiere fra le porte Pincia e Salaria 
(Procop. Goth. L. I . c. JJ.J 

( 9 0 ) Da l farsi qul menzione del primo e del 
secondo velum parrebbe , che Beíisario quantunqueas-
sedíato rappresentasse l ' í m p e r a t o r e , e conservasse i ' 
altiero ceremoniale del Palazzo Bizantino . 

( v ) Bove ha egli trovato i l Sig. Gibbon y che SU-
perio fosse ateusato da testimoni degni di fede , 1 

con-
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güato de'suoi ornamenti Pontifical], vestito da 
seinplice moñaco; e senza diiazione imbarcato 

per 

convinto dalla prova della sua sottoscmione ? G l i 
Autori che cita nella nota (91 } , 7ion dicono qüesto 
Pracopio , cF era presente a l fatto , COSÍ lo rifefisce 
„ Essendo nato sospetto fvéo^dÁ?)-; che Silverio Ve-
s, scovo di Roma_ trama sse untradimento co'Goti , subi-
„ to lo relego m Grecia ec. s, ma qucsto pare ^al N . 
A . un testimone troppo secco e ripugnante a tal 'at-
to , quasi che Pr acopio fas se un uomo devoto e scru-
poloso^o che ndle sue opere si dimostrasse addetto d' 
Romam Pontefici 3 pih che a Belisario : non sarehbe 
añ i l piu ragiomvole i l snpporre, che i l Segratario cd 
encomiatore del Genérale avesse usato quclla maniera 
di dire^ secca e concisa per emprime quanto poten P 
ingiustiya, e che in verita v i fosse anche meno che 
un sospetto contra la fedclth di Silverio > M a udia-
mo g ü al t r i scrittori citati dal Sig. Gibbon : Augusta 
{dice Anastasio in vi t . Silveni ) misit jussioñes ad 
Vilisarium Parricium per Vi rg i l ium Diaconum ¡ta 
continentes; vide aliquas occasiones i n Sii ver ium Pa
para , & depone i l lum ab Episcopatu , aut certe fe-
stinus trasmitía eum ad nos . . . Et tune susceplt 
jussionem Vilisarius Patricius dicens; Eeo quidem 
jussionem fació , sed Ule , qui interest in nece Sil-
verii Pap*, ipse rationem reddet de faftis suis D o 
mino Nostro Jesu Christo . Et urgente jussione exie-
runt quidani//s/^' testes ̂  qui & dixerunt : quia nos 
muitis vicibus invenimus Silverium Papara scripta 
mittentem ad Regara Gothorum : 
*. Asinaria, ju.vta Lateranas , & C i -
vitatem tibí t rado, & Viiisarium Patrícium . Quod 
autem Vilisarius non credebat: Sciebat enim , quod 
per invidiam hác de eo dicebantur . Sed dura mul t i 
ra eadem aecusatione persisterent, pert imuit&c. Son 
questi i testimoni degni di fede? questa e la pr0Drja 
sottoscrÍ2.ion di Silverio} Gibbon d i r á , che q u e s t l ¿ 7 
scnitone > appassionata } Vediamo dunque Liberat0 ~ 

TOMO XIÍ. Y RP„ " 
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f t t un ¡ontáno esilio in Oriente , Per ordíne 
poi deirimpei'atofe i l Clero di Roma procedé 
aila scelta d' un nuevo. Vescovo ; e dopo una 
solenne invocazione dello Spírito Santo elesse 
ií diácono V i g i l i o , che avea comprato la sede 
Pápale ton un donativo di dngento llbbre d' 
oro ( x ) * S*imputó a Beíisafíof ií profitto s e 

Bdisarius vero 'f-dif egltj Romam reversas- , evocanS 
Silverium ad Palatíüm y intentabat ei calumniam, qua-
si Gothis scripsisset, ut Romam introirent . Fertiir 
enim Marcum quemdam Schoiasticum , & fuliarmm 
quémdám; Praetorunum j í f i a i de nomine Silveriicotíi-
posuisse Utfceras Regi Gothorum scriptas, ex quibus 
convinceretur Sil veri us Romanam valle prodere Ci-
vitatem . Secreto autem Beiisarius Sr ejus conjiix 
persuadebant Silverio implere prsceptum Augusta: , 
ut tolleretur Chalcedonensis synodus, & per'episto-
lam suatn hsreticorum firniaret fidem ec. Se anche 
questa e una testimonian^a appassionata, poi comm-
deremo a l Eig. Gibbon 3 quali son aunque le narradlo-
n i veré ed̂  imparl(iali , dalle quali esso ha tratíó la 
notiya ¿'e'credibili testimoni , che aecusaron Silvcrio, 
e della propria di lu i sottoscrizione ? E frattantoch' 
ei trova altre auiorita opportune per i l sno intento $ 
avnirio tutta la ragione d'approvar come gmste Tese-
crázioni //e/ Card. Baronio contra la patente e Sacri
lega ingiustizia d i Bclisario. 

_ ( x ) I I Sig. GiMon parla di questo fatto come / 
m ÉlcXione avuta per leggittifha, fatta con la solen
ne invocazione dello Spírito Santo ec. e pare , ch 
Vóglia con le mfafai a%ióm d i Vigilio avvilire e deri-
dere i l Sommo Fontificato. Vno sevittore pero discreto 
ed ingenuo avrebbe dovuto f a r distinguere a chi legge 
le operaiioni del Diácono Vigilia ambicioso, simónid-
co, intruso per f o r y i nella Sede Romana , ed anche 
f se voglia prestar si fede a Liberato J infetto dJ cresta, 
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per conseguenza la colpa di questa simonía : 
ma T Eroe ubbidiva agíi ordini della sua moglie ; 
Antonina serviVa alie passioni delP Imperatrice; 
e Teodora pródigamente spargeva i suoi teso-
ri con la vana speranza d' ottenere un Ponté-

fice 

''da que lie d i Vigilia medesimo divcnuto dopo la múrts 
di Silvcrio legittimo Pontefice. Chi potra neppure con 
/ipparen'{a d i ragionc sostenere , che Silvcrio jnnoecn-
tementc. cáluñniato y e per le macchina^ioni c íe viólen
le di Teodora, di Vigilia .̂ e d i Belisaria esiliato da 
Roma y hscinsse fintantoche visse d'esserveró e legitti-
mo Prpa? Se dunque realmente snssisteva un Sommo 
Tontejjce T e chiaro y che quclV arbitraria elcijone d* 
un altro f atta fare per f o r p i da Bélisario f u nuíla , 
'e tuno 'ció , che opero Vigilia Jurante* la vita d i S i l 
vcrio y deve áttribuirsi von gia a l Pontefice , ma ad 
uno scellcrató invasore. che acciecata dalla sua am
bicione a queda sacrifico la decenio., la. giusti^ia , e 
fno la siessa fede ortodossa . Le infamita d i Vigilió 
tuttavia Diácono cd. abbañdohaio alia sua passione 
fatino tanto pvu risaltare la fermeiga e t i corag^io 
del medesfmo fiel difenderc la Fede Cattolica a f ron
te di qualunque pencólo , allór'che per i l hen della fía-
ce dópo la Tfiorte d i Silveriú f u . accettato dalla Chie-
sa come suo vero Capo . Vedansi oltre iluoghi de lBa-
ronio citati dal Sig. Gibbon nella detta nota ( 9 1 ) , 
le successive ai ioni d i Vigil ia , specialmente le sue let-
iere aW Imp. Giusiinianó y ed a Mcnna Vescovo d i 
Costantiñúpoli. an. 540. n . 13-27. Siccome la nega^io-
ne.y che d i Cristo fece S. Fietro , nicnte pregiudico 
alV Apostolata e a l Vrimato di esso: COSÍ non posso-
no i delitti d* un nomo anche rivestito del Pontificato 
ñuocere a l Poñtificato medesimo , malta piu se sian 
delitti comjnessi avanti d ' csser'' egli legitt imam ente as-
santo 4 t a l d ign i tá . 

Y 2 
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fice contrario, o almeno indiñerenteper i l Con-
Libera- ci^ü ^ Calcedonia ( 5 ) 1 ) . 
zione La létcera di Belisario all ' Imperatore an-
della nunziava ¡a vi t tor ia , íl pericolo , e la fermez-
Ci t t á . 2a f|[ esso: j5 Secondo i vostri ordini sonó en-

trato ( dic' egíi ) ne' dominj de' Goti , ed 
„ ho ridotto alia vostra ubbidieaza la Sicilia l 
„ la Campania , e la Citta di Roma : la per-
„ dita pero di tali conquiste sará pii\ vergo-
„ gnosa di que! che ne fosse glorioso 1' acqui-
„ sto • Fin qui abbiamo felicemente combattu-
,5 to contro se i a mi di Birbar i , ma la lor mol. 
„ titudine puo alia fin prevalere . La vittoria 
„ é dono del la prowidenza | ma la reputazio-
„ ne c íe 'Re , e de'General! dipende dal buono 
„ o cattivo successo de' loro disegni . Permec-
»» tetemi di parlare con liberta; se volete che 
J5 viviamo, mandateci del nutrimento ; se de-
„ siderate che facciamo delle conquiste , man-

dateci delie a rmi , de'cavalli , e degli uomi-
„ n i . í Rom un i ci hanno ricevuto come ami-
s, c i , e liberatori; ma nella nostra presente an-
:, gustia, ó saranno essi traditi per la loro fi-
3, duela, o noi resterem oppressi dal tradimen-
„ t o , e dall'odio di essi. Quanto a me , la 

mía 

( 9 1 ) Procopio fGoíh. L , J. c. 25.^ é un tésfci-
mone secco e ripugnante aquest'atto di sacrilegio. 
Le narrazioni di Liberato f Breviar. c. z z . j e d' 
Anascasioye vit, 'Pont, p. 39. sonó caratceristiche , 
ma appasstonate. S'odano 1'esecrazioni del Cardi
nal Barónío í A n , 536 .^ . i z j . A n . 538. «. 4. z o j 
porte,:-um j fácktiirS omnt e»€crattone dignum « 
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p mia vita é consacrata al vostro servizio : a 

Voi tocca a riflettere, se in questa situazio-
ií, ne la mia morte contribuirá alia gloria , ed 
„ alia prosperitá del vostro Regno 3, . Forse 
que! Regno sarebbe stato uguafínente prospe-
fo 5 se i l pacifico Signor dell' Oriente si fosse 
astenuto dalla conquista deirAffrica, e dell 'I ta
lia : rria siccome Giustihiano era ambizioso di 
fama, ei fece degli sforzl, sebbenedebo!i e lan-
guidi , per sostenere e liberare i l vittorioso di 
luí Genéra le . Marti no e Valeriano condussero 
im rinforzo di seicento Schiavoni ed Un ni ; e 
siccome si erano ripOsati nella stagione inveir-
nale ne' portl del la Grecia, non s' era la forza 
degli uomini e de'cavalli dimiliuita dalle fati-
che d' un Viaggio per mare , ed essi distinse-
ro i l lor valore nella prima sortita contro gil 
assedianti. Verso i l tempo del solstizio estivo 
sbarco a Terracina Eutalió con grosse somme 
di danaro per i l pagamento delle t rupre: pro
seguí cautamente i ' suo cammino lungo la via 
Appia , ed entró i n Roma questo convoglio 
per la porta Capena ( í?2 ) , rííentre Belisario 
da un' altra parte divertí va T attenzione de* 
Goti mediante una vigorosa e felice scaramne
cia . Questi opportuni- ajuti , V uso e la r i -

pu-

( 92) La vecchia porta Gap-na fu traspórtala da 
Aureliano alia moderna porta di S. Sebastiano , o 
11 yicino ( Ved. ia pianta del N o i l i ) . C^iel memo-
rabile luogo h staco decoratodal boscoEgerjo, dal
la memoria di Numa , da archi t r i o u f a l i , da' sepoi-
cri degli Scipioni, de'Mecelli ec. 

y 5 
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putazione de* qtiali destrámente si maneggl^ 
roño dal Genérale Romano, ravvivarono ilco-
raggio, o almen le speranze de'soldati , e del 
Popólo . Fu mandato 1' Istorico Procopio con 
una importante commissione a raccoglier íetrup-
pe c le provvisioni, che potea somministrar la 
Campania, o si eran mándate da Costantino-
pol i j ed i l segretário di Belisario fu tostó se-
guito da Antonina medesima (5)5 ) , che ardi
dmente traverso I posti del nemico 5 e tornó 
co'soccorsi Orientali in ajuto del suo marito \ 
e dell'assediata Cittá . Una flotta di tremila 
Isauri gettó T ancora nella baja di Napoli , ed 
in seguito ad Ostia; pití di due mila cavalií , 
una parte de'quali erano Traci , sbarcarono a 
Taranto; e dopo la rlunione di cinquecento 
soldati del!a Campanía s e d' una quantitá di 
carri carichi di vino e di fariña, presero ií lo
ro cammino per la via Appia da Capua verso 
Roma . Le forze, che arrivarono per térra e 
per mare , erano tutte unite all ' imboccatura 
del Tevere. Antonina dunque adunó un con. 
siglio di guerra, dove fu risoíuto di vincere a 
forza di vele, e di remi la contraria corrente 
del fiumej ed i Goti non ardirono di sturba-
re con alcuna temeraria ostilita la negoziazio-
í i e , a cui Belisario accortemente avea dat'orec-

chio. 

(9p) L'espression d i Procopio contiene un tratr 
tO invldioso : Tuyrw fK tb ao-ípocXcn; tm crqpfcr. o-vjjifcncro-
Mfwv ««poeJbx^v fGoth. L 1 L c. 4.J per osservare da 
un luogo SÍ cu í o i l destino che loro accadesse , Egl i 
paria peró d' una donna. 
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chio. Credettero essi troppo fácilmente di non 
vede re che la vanguardia d'una flotta e di un' 
armata, che giá cuopriva i l mare Ion io ; e le 
pianure della Campanla; e fu sostsnuta quest' 
Ülusione dal superbo Hnguaggio , che tenne i l 
Genérale Romano, allorché diede udienza agli 
Ambasciatori di Vi t ige . Dopo uno specioso di
scorso per diraostrar la giustízia della su a cau
sa, essi dichiararono, che per amor della pa
ce eran disposti a rinunziare i l possesso della 
Sicilia. „ L'Imperatore non é meno genero-
3, so : „ rispóse con un sor riso- di sdegno i l 
suo Luogotenente „ in contraccambio d* un do* 
„ no, che voi piu non possedete, v i regala un* 
^ antica provincia dell' Impero j rinunzia egli 
„ a" Goti la sovranitá dell' Isola Britannica „ . 
Bel i sari o con ugual fermezza e disprezzo riget-
tó 1' offerta d 'un t r ibuto; ma concesse agli gra
base i ador i Goti di sentiré i l loro destino dalla 
bocea di Giustiniano medesimo; ed acconsenti 
con apparente ripugnanza ad una tregua d i t re 
mesi dal solstizio d' invernó fino aU'equinozio 
di primavara , Potea la prudenza certamente 
<liffidaré ú de'giuramenti, che degli ostaggi del 
Barbari ; ma la nota superioritá del Capitano 
Romano si manifestó nella distribuzione delíe 
sue truppe: ogni volta che i l timore o la fa-
me costrinse i Goti a lasciare Alba, Porto, e f^11^* 
Civitavecchia , fu immediatamente oceupato ü CUpenf 
lor posto; si rinforzarono le guarnigioni di Nar- molte 
n i , di Spoleto, e di Perugia ; ed i sette cam- Cittá 
pi degli assedianti furono appoco appoco cir-
condati dalle calamita d" un assedio . Le pre-

Y 4 ghie-
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ghiere ed i l pellegrinaggio di Dazío Vescovo 
di Milano non furono senza effetto: ed egliot 
tenue miíle Traci ed Isauri per sostenere la' 
rwoita de» a Liguria contro F Arriano di leí t i . 
ranno Neil istesso tempo Gioranni 11 S a n a u l 
nano { ̂ ) ñipóte di Vitaüano fu disraccato'con 
due rnila cavaüi scehi 3 prima per Alba sulla, 
go i^uano, e poi per le íVondere del Plceno 
sul mare Adriát ico: " In queila provincia „ dis^ 
„ se Beusano i Goti hanno depositato le lor 
s5 tarmghe, ed i loro tesori senz'alcana guar. 
,5 dia p sospetto di perlcolo. Senza dubbioes-
„ si vioieranno la tregua; v i trovino dunque 
„ presentí prima che abbiano notizia de'vostri 
55 f ^ m e n t l . Risparmlate gl ' I taliani; non vi 
3, lasaate dietro le spalle alcuna piazza ostile 
„ íortihcata, e consérvate fedelmente la preda 
y, per ^rne un uguale e cornune r iparto. Non 
« sarebJe ragionevole „ soggiunse con un sor-
riso,, che mentre noi travagliamo per distrug-
" f.ere 1 caIabroni' i nostri piú fortimati fratel-

t rnr- " P?rtassero v5?-, e godessero 11 miele . 
W n o SAe? UnÍta Na2l0ne deSli Ostro 
l'asse- g0tl Per 1 attacco ^ Roma, e restó quasi tut-
dio di ta consumata nell'assedio di quelia Clt tá Se 
Roma .qu iche fede si dee prestare ad un inteiligénte 
Mar . spettatore, fu distrutto almeno un terzo de!!* 
53^. enorme loro esercito ne'frequenti e sanguinos! 

com-

^ í f V An^tasio< ( p . 4o. } g l i ha conservato que-
sto t i tolo di Sangumano , che potrebbe far onore 
Ha una t ig re . 
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ccmbattimentí seguiti sotto le mura di essa . 
Alia decadenza dell'agricolcura e della popoia-
zione potevano gia imputarsí la cattiva fama, 
e le perniciose qualitá dell 'aría d ' e s t á t e ; ed i 
malí della carestía e della pestilenzafuronoag-
gravati dalla propria loro licenza, e dalla non 
amichevol disposizione del Paese . Mentre V i -
íige combatteva con la sua fortuna, mentre sta-
va dubbloso fra la vergogna e la rovina, ledo, 
mestíche vicende ne accelerarono la ritirata . 
I I Re de' Goti fu infórmate da tremanti mes-
saggl , che Giovanni i l sanguinario estendeva 
la devastazione di guerra dall' Appennino fino 
a l l 'Adr iá t ico ; che le ricche spoglie e gl ' innu-
merabili schir.vi de! P i ceno erano dentro le for-
tificazioni di R i m i n i ; e che que! formidabile 
Capitano avea disfatto i ! su o zio, ¡nsultato la 
sua Capitale, e sedqtto per mezzo di una se-
greta corrispondenza" la fedeltá del!' imperiosa 
figlia d' Amalasunta sua moglie. Puré avanti di 
ridrarsi , Vitige fece un ultimo sforzo d'assaí-
tare o di sorprenderé la CI t t á : fu scoperto un 
segreto passaggio in uno degli acquedotti; s'in-
dussero due cittadini del Vaticano per mezzo di 
doni ad inebriare le guardie della porta Aure
lia; fu meditato un attacco sulle mura di \h 
4al Tevere in un luogo, che non era fortifica-
to con t o r r i ; ed i Barbar! s' avanzaron© con 
torcie , e con scale a dar V assalto alia porta 
Pincia. Ma fu reso vano qualunque tentativo 
dall' intrépida vigilanza di BeJIsario, e della sua 
truppa di Veterani, che ne'piu pericolosi mo-
menti non si sgomentarono per í' assenza de' lo

ro 
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ro compagni, ed i Goti privi di speranza, non 
tneno che di sussistenza, insisteron clamorosa
mente sulla r i t i rata, prima che spirasse la tre
gua, e di nuovo s'unisse la Romana cavalleria. 
U n anno e nove giorni dopo i l principio dell' 
assedio, un* armata poco prima si forte e trien-
fante brucio le sue tende, e tumultuariamente 
ripassó i l ponte M i l v io . Non lo ripassó peral-
tro impunemente. L'affollata moltitudine op-
pressa i i i un luogo angusto fu rovesciata nel 
Tevere da* proprj t imori , e dal neraico , che 
i1 tnseguiva; ed i l Genérale Romano, fatta una 
sortita dalla porta Pincía, fece un forte e ver-
gognoso sfregio alia ritirata de' G o t i . U n eser-
cito infermo ed abhattuto, che dovea marciar 
lentamente, fu a stento condotto lungo la stra-
da Flamminia, dalla quale i Barbari fu ron taU 
volta costretti a deviare per paura di non in-
contrare le guarnigioni nemiche, le quali guar-
davano la strada maestra verso R i m i n i e Ra-
venna. Ció nonostante quest* armata fuggitiva 
era si forte, che Vitige destinó dieci mil a uo-
mini per difender quelle C i t t á , che piu gli p're-
meva di conservare, e distaecó Uraja suo ñi
póte con una sufficiente forza per gastigare il 
ribelle Milano. Alia testa poi della sua princi-
pale armata egli assedió Rimini , ch' era solo 
trentatre miglia distante dalla Capitale de* Go
t i . Una debol muraglia ed un tenue fosso si 
sostennero per la perizia e i l valore di Giovan-
ni i l sanguinario , che parteclpava i l pericolo e 
la fatica del minimo sol dato, ed emulava in un 
teatro raeno illustre le vir tü mi l i t an del sua 

i , gran 
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gran Comandante. Le torri e le macchine Perdo^ 
Parbari si resero inútil i , se ne rispinser gl i at- no R i -
tacehi; ed i l tedioso blocco, che ridusse la guar- mini« 
nigione aü 'u l t ima estremitá deíla fama , die-
de tempo aIi?unione ed alia marcia delle for-
ze Romane . Una flotea , che aveva sorpreso 
Ancona, navigó lungo la costa dell ' Adriático 
in soccorsp dell5 assediata C i t t á ; 1* eunuco Nar-
sete sharco nel Piceno con due mila Eruli e 
cinquemila delle piii brave truppe d'Oriente ; 
fu forzata la rocca dell' Apennino ; diecimila 
veterani girarono i l pié delle montagne sotto i l 
comando di Beüsario medesimo : e comparve una 
nuoya armata che s'avanzava lungo la via Flam-
minia, gli accampamenti deíla quale risplen-
devano d" innumerabili lumi . I Goti oppres. s¡ r i t i -
si dallo stupore , e dalla disperazíone abbando- rano a 
naron l'assedio di Rimin i , le loro tende le Raven-
lor bandiere , ed i lor condottieri j e Vitige , na* 
che diede o seguitó, l'esempio del la fuga, non 
si fermó fintantoché non trovo un ricovero nel-
le mura, e nelle paíudi di Ravenna. 

A queste mura, e adalcune Fortezze pr i 
ve d'ogni comunicazione fra loro era in quel GeIo_, 
tempo ridottala Monarchia Gótica. LeProvin. 
cié d'Italia avevano abbracciato i rpa r t i t o dell ' raíT6" 
Imperatore; e ¡a sua armata reclutata dimano Roma-
in mano fino al numero di ventimila uomini ni* A* 
avrebbe dovuto compire una rápida e fácil con- 538' 
quista, se le invlncibíli sue forze non si fosse-
ro indeboiite dalla discordia de' Cene ral i Ro-
mani • Avant i che terminasse 1' assedío , ufi 
atto sanguinoso, ambiguo, ed intisefeto mac-

chio 



' 34^ Istortd deila décadeHtá 
chió la bella fama di Beüsario: Presidio, í'ede-
le Italiano, m entre fuggiva da Ra ven na a Ro
ma * fuduramente arrestato da Costantino , Go-
vernator militare di Spoleto e spogliata anche' 
in una Chiesa di dne píugnali riccamente intar. 
siati d' oro , e di pietre prezioss. Passato che fu 
íl pubbüco pericolo, Presidiosi lagnó della per-
dita e del!' ingluria ricevuta : fu asco!taca la sua 
querela; ma fu dlsubbi lito aU'ordine di resti
tuiré daU'orgogüo , e dall'avarizia deiroffen-
sore . Inasprito dalla dilazione Presidio fermo 
arditamente i l cava!lo del Genérale ^ mentre 
passava peí Foro; ecol coraggío d'un Cittadino 
richiese 11 común benefizio delle Leggi Roma
ne. Fu impegnato in quest'affare rohofe di Be-
Usarlo: el convocó un consiglio; ricerco l 'ub. 
bidienza de'suoi subordinati Ufizial i j e fu pro-
vocato da un'insolente rispostá a chiamare \ñ 
fretta l'assistenza delle sueguardia. Costantino 
risguardando la loro entrata come un segnaledi 
morte , sfoderó la sua spada, e corsé controil 
Genérale che destramenne evi tó i l colpo, efu 

3VIorte dlfeso da'suoi amic i ; mentre i l disperato assas-
di Go- sino fu disarmato, tratto in un'altra camera, 
stiinti- e decapitato, o piüttosto trucidato, dalle guar-
no* die al!'arbitrario comando di Belisario ( 55 5 ) . 

I n 

( 95 ) Q_«esto fatto vieni riferito rfelía puíibíica 
Storia fQoth. I . I I . c. 8.J con cándore o cautela : 
negli Ancddoti ( c. 7 . ) con malevolenza o liberta: 
Marcellino pero , o piüttosto i l suo Gontimiatore 
Cin Chron.J getta un' ombra di premeditato assassi-
nio Sj^Ia morte di Costantino * Egli aveva fatto buon 

ser-
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Iíi questo precipitoso "it&o di vioíenza non fa 
piiíi raramentato i l d e i i j ó di Costantino; la di-
«perazione e !a morte- pi que! valoroso Ufizia-
le segretamente Smnutaronsi alia vendetta d' An
tón i na ; e ciascheduno de'suoi colleghi rimpro-
verandosi la medesiraa rapiña, temeva ií me-
desimo evento. I I timore d 'un nemico comu-
ne sospese gli effetti della loro invidia e mal-
contentezza, ma ¡íella speranza della viclna v i t -
toria instigarono un potente rivale ad opporsi 
al Conquistatore di Roma, edell* Affrica . Daí L'eu-
servizio domestico del Palazzo , e daU'ammini-nuco 
nistrazion del le rendite prívate i'eunuco Narse- ^arSe" 
sete fu innalzato ad un tratto alia testa d* un 
armata; e lo spirito d'un Eroe, che in seguito 
uguaglió É méri to e la gloria di Bel isa rio , ser-
vi solo ad imbarazzare leoperazioni della guer
ra Gótica. I I soccorso di R imin i fu attribuito 
a'suoi prudenti consiglj da'capi della malcon
tenta fazione, ch' esortaron Narsete ad assumere 
un indipendente e sepárate comando. Lalette-
fa di Giustiniano in vero gl i aveva ingíunto V 
ubbidienza a! Genérale , ma quella perlcolosa 
eccezione „ fintantoché possa esser vantaggi oso 
„ al pubblico servizio „ riservava qualche liber
ta, di giudizio al discreto favorito, che si di 
fresco era venuto dalla sacra, e famigliar con-
versazione del suo Sovrano. Nell'esercizio di 

que-

serviaio in R o m a , ed in Spoleto ( Procop. Gotb. L . 
L c. 7 . 14 .^ . Ma 1' Alemanno lo contonde con un 
fiwstaaziano Comes stabuli, 



3 5 ° Isiorta delta decadenza 
questo dubbioso diritto l'eunuco sempre disseri^ 
t i dalle opinioni di Belisario ; e dopo aver ce-
tíuto con fipügnanza aírassedio d ' ü r b i n o , ab, 
bandonó di notte i l suo Collega, c marció al
ia conquista della provincia Emilia. Le feroci 
e íbrmidabili triippe degli Ériili erano attacca-
íe alia persona diNafsete ( 5 ) 6 ) ; dieci milaRo; 
máni é confederaíi si jasciaron persuaderé aniaf-
ciare sotto le sue bandiere; ogni malcontento 
abbracció questa bella occasione di vendicare i 
privati o immagginarj siaoi t o r t i ; e le ritna^ 
nenti truppe di Belisario eran divise e disperse 
dalle güarnagíoni di Sicilia fino a'lidi delT Adriá
t ico . La sua perizia e perseveranza peraltrosuí 

Fer- pero qualunque ostacolo: fu preso Urbino; s 
ineria intrapresero, e vigorosamente si proseguiron gil 
torkí" asseciÍ $ Fiesole, d'Orvieto3 e d1 Ósimo, e fi-
di Be- nalmente I'eunuco Narsete fu richiamato alié 
lisário. cure domestiche del Palazzo. Tutte le dissen-

sioni fufon quiétate5 e fu vinta ogni opposizid-
ne dalla tethpérata autoritá del Genérale Ro
mano, a cui non potevano i suoi stessi nemi-
ci ricusare la loro stima; é Belisario inculcci 
sempre que!la salutar lezione, che le forze d' 
üho Stato dovíebber comporre un sol corpo, 

. éd 

^ ( 9 6 ) Dopd ia partenza di luí non vollero plS 
militare: venderonó a 'Go t i i loro schiavi e besti»-
l i i i : e giürarono di non piü. combattere contro di 
l o r o . Procopio fa uiia curiosa digressione soprá is 
maniere e le avventure di questa vagante Nazione 
Una parte di cui finalmente pass5 a Tule ¿ o neíia 
Scandinavia f Goth, l , XI, c, 14, 15,.; 
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c i essere anímate da un solo spiri to. Ma neí 
tempo deila discordia fu permesso a'Goti di re
spirare ; si perdé un importante s tagíone; fu 
distrutto Milano; e le provincie settentrionali 
d' Italia furono afflltte da un' inondazione di 
Franchi ¿ 

Aüorché Giustiniano principio a meditar ínva-
la conquista d ' I ta l ia , mandoariibasdatori a'Re "onf 
de Franchi, e gli scongiuró per i Comuni vin. j ^ 1 ^ 
coíi deiralleanza e delia Relig; ioñé ád unirsi fat^a 
neí la santa sua impresa con tro g!i Arrian!. I da' 
Goti essendo pressati da piu urgen t i bisogni, Fran-
usarono una maniera di persuadere piu efficáce , c^1' ^ ' 
é vanamente cercarono con doni di terre e di 5|9* 
denaro , di^ comprar 1' amicizia, o almeno lá 
neutralitá d5 una leggiera e pérfida Nazione {s>j}¿ 
Ma le armi di Belisario, e la rivolta degl'Ita. 
liani ebbero appena scosso la Monarchia Góti
ca 3 che Teodeberto d' Austrásia, i l piu poten-
te e guerriero de'Re Mérovingicl , fu persuaso 
á soccorrer le loro angustie mediante un indiret-
to ed opportuno ajuto i Diecimila Borgognoni 
recenti suoi sudditi, senz' aspettare i l consenso 
del lord Sovrano, disceser dalle a lp i , e s' uni-
rono alie t ruppé , che Vitige avea mandato á 
gastigar la rivolta di Mi lano . Dopo un ostina-
to assedio la Capitalé deila Liguria fu costret-

ta 

( 9 ? ) puesto nazional rimproverd di perfidia 
(Procop. Goth. L . I I . c. 25. J offende l'orecchio d i 
M . la Mothe le Vayer f T o m . V I I I . p. 163. 165.^ 
che critica l ' Is torico Greco, come se non i 'avessé 
üiai l e t t o . i 

1 1 



352 Istorta d$i!ct decadenza 
ta ad arrendersi per la fame; ma non poté ot. 
tenersi altra capitoíazione, che per la salva xC 
tirata dalla guarnigione Romana. Dazio, Ve, 
scovo ortodosso , che aveva indocto i su oí com-
patriotti alia ribelíione ( ^ 8 ) , ed alia rovina, 
fuggi a godere i l lusso e gli onori ( y ) della 

Cor-

( 9 § ) IF^Baronio applaudisce al suo tradimento, 
e giustiñca i Vescovi Cattolici , qui ne mb harcti* 
co Principe deganiy omnem lapidem movent: Cautela 
veramente u t ü e / 11 Muratori piíi ragionevole (An* 
nali d ' I t a l . Tom. V. p. 54.^ accenna i i delitto di 
spergiuro, e biasima almeno / ' imprudenxa di Da
zio . 

( y ) Chi ha detto a l Sig.G-ihbon •> che Da^iofug. 
gt a Costantijíopoli per godere i l lusso e g l i onorí 
¿ella Corte Bita ruina ? S. Gregorio citato dal Baro
nía nel luogo indicato dal N . A . assegna urí altra 
causa d i t a l fuga , Cura Datius Mediolanensis Ur-
bis Episcopus, cau'ssa Fidei exaflus, ad Cónstanti-
nopolitanam^urbem pergeret ec. Quanto al ia rivolta 

-di_ Milano ^ e da notarsi primieramente che gl1 Italia-
ftii generalmente risgitardavano i Goti come mpus$ 

f invasori ed usurpatori delV I ta l ia , cfr essi credevatio 
y appartenere alV Imperatore come a legittimo Principe: 

t i favorir dunque, ch'' essi facevan quesi" ultimo con
tra di quel l i , non dee risguardarsi come un tradimen-
?o , uno spergiuro, o una vera ribelíione, ma come un 
ritorno a l proprio Principe, da cui per for^a si era-
no staccaci . Checche debba dirsi della proposixione 
troppo genérale del Baronio , che ha dato forse giusto 
motivo d i censura a l Sig. Gibbon ( n . 9 8 . ) , nel fat-
to pero speciale, di cui parliamo y sirammenti ULet-
tore y che i l Sig. Gibbon medesimo ha dipinto d i sopra 
come traditore i l Pontejice Silverio y perche f u accw 
sato, scblopi falsamente {Ved, la nostra nota v j , M 

ayer 



Delt Impero Romano. Cap, XLL 

Corte Bizantina ( 9 9 ) ; ma 11 Clero, forse i l 
Clero Amano , fu truddato a pié degíi Altari 

¿¡ver voluta favorive i Goti contra d i Be lisa rio . Chi 
era dunque secando i l N . A . i l vero e legittimo So
prano dJ I t a l i a } Se era Vitigc , non era dunque tra~ 
ditore SilveriOy quandJ anche fosse $tata vera P acen
sa ^ che suppone i l Sig, Gibhon ; sephi era Giustiniano ^ 
non poteva dar si a Da^io, un' aecusa d i questa sor-
te . Ala quando si tratta di Cattolici , di Vescovi e 
di Sa7iti , ci displace di dover avvertire , che i l Sig. 
Gibhon non bada piu alie rególe della Logrea per in 
famar l i . Sccondariamente quanto a l medes'imo fatto 
si deve os servare, che male i l N . A , attribuisee a l 
solo Da^io la causa della ribellione e deiia rovina 
dé' Mi lanes i , mentre Procopio testimbne di veduta d i 
ce chiaranicnte L i b . %, de Bell. Goth» cap. 7 . che 
ricorsero a B i l í safio i l Vescovo Da/,io ed i Primar j 
de'Cittadini di Milano ( l í p e u g AOCKO; , HS4 TTSXC-
TWV ocvípf^ HioHiMoija chiedere ajuto contro i Got i , F i 
nalmente quanto a l numeroso seguico, ed a l l ' ampia 
casa, di che: parla i l Sig. Gihbon alia nota ( 9 9 ) , ¿ 
hen da credersi y che presa da^ntrnici laCi t ta d i IWi-
fano,, molti del Clero e del Popólo si saranno uniti a 
luggire col proprio Vescovo per la propria s á l v e l a piu 
che per corteggiarlo , ed essendo molti quelli , che 
viaggiavano , si richiedevano delle case ahhastanr^a 
grandi per alloggiarli . A che fine dunque notare nelV 
Istoria della decadenyt e rovina del Romano Impero 
queste minute circostan^e ? Forse per indurre i Let-
tori a creder vano e amante del lusso un Vescovo San
io ? Che piccoli oggetti indegni , quand* anche potesse-
ro giustjficarsi, d ' oceupare la mente d ' un grande 
storico ! 

( 9 9 ) S. Daxio fu piíi felice contro i d iavo l i , 
che contro i Barbari. E i viaggio con un numeroso 
seguito, ed oceupó un'ampia casa in Corinto ( Ba
rón. A n . 5 3 8 . n . S9. A n . 5 3 9 . «. 20.> 

TOMO X I I . Z 



no 

í 54 hiúna della decadenza 
tlaMifeuson della Fede Cattolica . Si dlssz, che 
v i fossero uccisi trecentomila maschj ( 1 0 0 ) ; le 
femmine e la preda piíi preziosa furon lascia-
te a'Borgognoni; e le case, o almeno le mura 

D i s t r u - ^ . Milano furono livellate ál suolo. I Gotine. 
' ion di gli ul t imi loro momenti si vendicarono con la d 
J^ila- distruzione d'uiia C i t t á , che non cedeva che d 

a Roma nella grandezza ed opulenza, nello su 
Splendore delle sue fabbriche, o nel numero k 
degli abitanti;' e solo Belisario compati i l de. as 
stino degli abbandonati e devoti suoi amici. os 
Teodeberto medesimo incoraggtto da quesíafor- in; 
tunata scorreria nella seguente primavera inva- pi
se le pianure d'Italia con un'armata di cento- Pr 
mila barbari (101 ) . I I R e , ed alcuni suoi rd 
scelti seguaci erano a cavallo, ed armati di Sa 
lancie: rinfanteria senz'archi né picche si con- to 
tentava d'unoscudo, d'unaspada, e d*unascu- qu 
te da guerra a due tag l j , che ílelle lor maní ta 

IIIIUIIIMIIWIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII iiiii mi utyi^mi^^ era ¡ caí 
lm' 

( IOO ) Mvptcttsg jptcixóvTvi ( trenta miriadi ) Ved. h] 
Procop. C&oth. L , 11 c, 7. zx, j J a l popoiazione fj 
peró e incredibik: e ia seconda o terza Git tá d ' í - f 
taha non dee lagnarsi, se noi solamente decimiamo !ul 
ü numero di questo testo . Tanto Milano quamo Gi 
Cxenova nsorsepo in meno di trent 'anni (Paoio Día- ch 
cono Ve Gestts Longobard, L , / / . Cm 

(101) Oltre Procopio, forse'tróppo* Romano , 03 
vedansi le Cromche di M a r i o , e di Marcellino , ^r 
Ciiornande ( i n success. regn. presso i l Murator i '/'. ¥• 
/ . p. 2 4 1 . ^ , e Gregorio d i Tours ( L . I I L c. 32. pr 
nel Tom. / / . dcgP Istorici d i Francia J Gregorio sup- Íe 
pone una disfatta di Belisario , che presso Aimoi- 1 
no f D e Gesíis Frene, L . I I . c. z^. nel Tom. I I L 6 
P' S9'J e ueciso da 'Franchi, . lo 



''ro Hománo , C d p , X L Í . 
era un'arme mortale, che non andava mai i d 
fallo. L 'I tal ia t remó al muovimanto de*Fran-
t h i ; e tanto i i Principe Goto, quanto i l Gene-
neral Romano ignorando del parí i loro dise-
gni, solleckarono con speranza e terrore l 'ami-
cizia di questi pericolosi a í leat i . Fino a tanto 

E che non si fu assicurato del passaggio del Po 
o sul ponte di Pav í a , i l ñipóte di Clodoveo na-
3 kose le sue intenzioni, che alia fine dichiaió 
í. assaltando quasi nel medesimo istante i campi 
. osdli de* Romani e de 'Got i . ínvece d' uniré 

jnsieme le loro arrni , essi fuggirono con ugual 
u predpitazione, e le fértil] quantunque desoíate, 
u Provincie del!a Liguria , e delT Emilia resta-
ii roño abbandonate ad un licenzioso esercito d i 
[i Barban, i l furore dei cjuaü non veniva mitiga-
u to da pensiero al cuno di stabiiiménto o dicon-
> quista. Frale Cittá , ch' essi rovinarono, si con-
[í ta particolarnlente Genova nort ancora fabbri-

cata di marmi : e serribra, che la moríe di p i ^ 
| [migliaja di persone secondo Tordinario usodella 

Eaerta eccitasse minore orrore \ che aícuni 
* jdolatrici sacrinzj di donne, e di fanciulli, che 
;) íirono impunemente fatti nel campo del Re 
o Cristianlssimo. Se nort fosse una trista veri t a , 
• che i primi e piu crudeli patimenti debbon toc-

care agrinnoceriti ed a 'deboí i , potrebbe ralle-
' grarsi alquanto 1' Istoria «ella miseria de4 con-
'. 1«istatoíi, che inmezzo a!le ricchezze restaron 
•« Privi di pane e di v i n o , essendosi ridotti aber 
" le acqüe del P ó , ed a cibarsi del!a carne di 
r, ^estie inferme. La dissenteria dlstrusse un ter

so del loro esercito i e le grida de suoi suddi-
Z lí t i f 



r 

:I 5^ htdr'ía deÜa decádenZd 
t í , cb*erano iinpazieftti di ripasSaf le alpi , 4 
sposero Teodeberto ad ascokar con rispetto Ie 
dolci esortazioni di Beluario . Si perpetuó nelle 
medagüe dalla Gallia la memoria di questanou 
gloriosa e distruttiva guerra; e Giustinianoseti, 
za sfoderar la spada, prese i l titolo di conqui. ^ 
statore de* Franchi, 11 Principe Merovlngico i !1( 
offese della vanitá deJl'Imperatore; affetto di ^ 
compassionare le cádute fortune de' G o t i ; e 1 ^ 
insidiosa sua oíFerta d* una confederazione fu cor. m 
roborara dalia p r o m e s s a o dalla minaccia di 
scender dalle alpi alia testa di ciilquecento mi m 
la uominl . I suoi disegni di conquista erano il vf 
l imi t a t i , e forse chimerici; i l Re d'Austrasii ĉ  
minacció di gastigar Giustiniano e di marcian 
alie porte di Costantinopoli ( 102 )): ma eglifi 
gettatoa térra educciso ( 1 0 3 ) da \ i n torosal-
vatico ( 1 0 4 ) , mentreandava a caccia nellefo 
reste Belgiche o Germaniche. • air 

To- (alt 

( 102) Agatia L . I . p. 14. I 5 . Quand' égli a- f 
vesse potuto sedurre o soggiogafe i Gepidi , o i Le 
L o m bar di deila P a n n o n í a , i i Greco íscorico crede, bal 
che _sarebi3e staco neGessariamente distrutto nellí se 
Tracia. ^ 

(103) 11 Re diresse la sua lancia , i l tofo gli t 
rovesci5 un aibero sui capo, ed ei spiró nel mede- !ec 
simo giorno. T a l ' é i l racconto d 'Agat ia : ma gri- ^ 
stonci originaíi d i Francia r Tom. I I . p. 202. 403. pO 
55S. 667.) accribuiscono la sua mor te ad una feb- f]p 
bre. ^ 

(104) Sefiza pefdefmi in un laberinto di spe- L<! 
cíe e di nomi, come di aurdchi , d i u r i , di bisoni, K 
di bubah, di bonasí , di bu tal i ec. ( BuíFon JJisU fia 
éaí» Tom% X I . c Supplem. Tom. I I I . V I . J e gli e 

cer 

ÉL 
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Tostoché Belisario trovossi libero da suor Befis»-
esterni ed interni nemici, seriamente impiego "o asi
le proprie forze nel sottomettere intieramente sJ:dr* 

% l ' í ta l ia . Nell'assediod* Osimoi l Genérale man- ^ ^ 
V có poco, che non fosse trafitto da un dardo, se 
I non si fosse riparato i l mortal colpo da unadel-

le sue guardia, che in questo pietoso ufizio per-
[ dé Tuso d' una mano. I Goti d'Osimo in nu-

% mero di quattro mila guerrieri con quelii di 
d Fiesole, e delle AIpí Cozie fu ron fra gli u l t i -

n¡ m i , che sostennero ¡a loro indipendenza; e la 
¡I valerosa resistenza chefecero, e che quasi stan-
s¡, co la pazlenza de! Conquistatore, méri to la sti-
jr| ma di esso. La sua prudenza negó di conce-
| der loro i l salvo condotto? che dimandavano per 
al unirsi a foro^ confratelli di Ravenna; ma pee 
^ mezzo d' un onorevol capitolazlone salvarono 

almeno la. meta de'proprj averi con ¡a libera 
alternativa, o di ritirarsi pacificamente alie lor 

. , terre, o d' arruolarsi neíla milizia dell' Impe-
ratore per servir nelle sue guerre Persiane . 

i Le truppe , che tuttavia militavano sotto le 
le, bandiere di Vit lge, erano molto piu numero-
lis se delle Romane ; puré né le preghiere , ne 
. la diffidenza , né T estremo pericolo de' suoi p'ih 

fe. fedeli sudditi poteron trarre i l Re Goto dalle 
!i. fortlficazioni di. Ravenna. Queste in fatti non 
>!' pote va no espugiiarsi né per mezzo deü 'a r te né 
^ della v^olenza; ed allorché Belisario investí la 
„e. Capitale, fu tostó convinco, che la sola fame 
ii, avrebbe potuto ammansire l'ostinato spiritode' 
A fiarbari. Dalla vigilanza del Genérale Romano 
16 si guardavano i l mare, la t é r ra , ed i canalU 

Z 5 d d 
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del P ó , e la sua morale estendeva i díritti del. 
la Guerra aí l 'uso di avvelenarle acque ( 1 0 5 ) 
e di bruciare segretamente i grana) (106) ^ 
una Cittá assediata (107) Mentre stringeva i] 
blocco di Ravenna restó sorpreso alFarrivo | 
due Ámbascia tor i . che vennero da Costantino. 

po-

cerco , che nel sesto secólo si cacciava una grossa 
specie di bestiarne a corna salvatico nel le gran fo-
reste de'Vosgi in Lorena, e nelle Ardenne C Gres 
l u r o n . Tom. 11. L . X . c. 10. p . 

J(105.) Neli'assedio d'Osimo a principio cercfi 
di demolire un vecchio acquedotto , e quindi gectl 
neli'acqua 1. de'cadaveri .• 2 . dell'erbe nocive: e 3,; 
dalla calce viva, che si chiama (dice Procop. L . M 
€.Z9J tiruvo; dagli antichi , e da' moderni «-/SÍVCC! 
,ur^3! i eiiue ^ueste vocl 81 "sano come sinonhra 

da- Galleno, da Dioscof-ide, e da Luciano ( Henr, 
Steph. Thes. Ling. Grac, Tom. I I I , p. 7 t f , j 

( i o<5) I Go t i sospettarono, che Macasuintaios; 
se cómplice del fa t to , che forse fu cagionato dau» 
incendio accidénta le . 

rigor filosófico sembra, che una linii-
tazione de 'd i r i t t i d i guerra nel nuocere al nemico 
imphchi non senso e contradizione . Grozio medesi-
mo si perde in una distinzione fra ií Gius d i natu
ra e quelío delle Genti , fra ijj veleno e l'infezione. 
Jii pondera da una parte della bilancia i passi d'O-
mero COdyss- A . z59. ec.j e di Floro r L . I I . c ío . 
n . j - u l t . J , eda l l ' ak rag l iesempjd i Solone (Pausan, 
L . X . c. IJ.J e di Belisario. Ved. la sua grand'O-
pera de Jure Bellt & Pacis L . I I I . c. 4. §. 15. i6, 
i?-» e nella Traduzione di JBarbeyrac Tom. I í . 
257« ec. lo capisco pero i l vantaggio e la validitáf 
una convenzione tacita o espressa di vicendevolmen-
te astenersi da certe specie di ostilitá.- Ved., ií giu-
ramento Anhzionico presso Eschine de faba Lew-
ttone, 1 
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poli con un trattato di pace, che Giustiniaiio 
imprudentemente avea sottoscritto senza degnar-
si di consultare 1'autor della sua vittoria. Me
diante questo vergognoso e precario accoHo si 
divise T Italia ed i l tesoro Gót ico , e si rilascia-
rono le Provincie di la dal Pó col citólo Rea. 
le ai successor di Teodorico: Gli Ambascíatori 
s'aífr ectarono ad e seguí re la salutare lor com-
missione; i l prigioniero Ykige accettó con tra
sporto 1'inaspettata offerta d'una corona; pres-
so i Goti preval se aü 'onore la manca nza e i l 
desiderio del cibo; ed i Capitán! Romani, che 
morraoravano per la continuazion della guerra, 
professarono una cieca sommissione a'comandi 
deir Imperatore. Se Belisario non avesse avuto 
che i l Coraggio d* un sokiato, gli sarebbe stâ -
to strappato di mano l'ailoro da t imidi ed in -
vidiosi consiglj ; ma i n quel decisivo momento 
risolvé con la magnanimitá d'un uomo di sta-
to di solo sostenere i l pericoío e i l mérito ds 
una generosa dissubidienza . Ciascheduno de' suoi 
Ufiziali diede in scritto i l suo sentimento, che 
i'assedio di Ravenna era irnpraticabile, e sen
za speranza: allora i l Genérale rigettó i l trat
tato di divisione , e dichiaro la sua risoluziorte 
di condur Vitige in catene a piedi di Giustinia-
no. I Goti si ritirarono con dubbiezza e spa-
vento; questa perentoria negativa gli pri vo delT 
única sottoscrizione, a cui potevano affidarsi; 
e riempie le loro mentí d* un giusto t imore , 
che un sagace nemico avesse conosciuto in tut-
ta la sua estensione i l depl o rabile loro stato . 
Essi paragonaron la fama e la fortuna di Bel i 
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sario con la debolezza del disgrazíato loro Re | 
e tal confronto suggerl uno straordinario pro. 
getto, a cui Vitige con apparente rassegnazio-
ne fu costretto ad acconsentire. La divisione 
avrebbe rovinato la forza deila Nazione, 1' esi-
lio l'avrebbe disonorata; essi dunque oííerivan 
le loro a rmi , i tesor i , e le fortificazioni di Ra. 
venna, se Belisario avesse voluto non piurico-
noscer Tautoritá d' un padrone , ma accettar la scel-
ta dei G o t i , e prender, comemeritava, i lRe-
gno d ' I ta l ia . Quand'anche i l falso splendor d' 
un diadema avesse potuto tentar la lealtá d'uíi 
suddito fedele, la sua prudenza avrebbe dovu-
ío preveder l'incostanza de'Barban, e la ra-
gionevole sua ambizione dovea preferiré i l si-
curo ed onorevole posto di Genérale Romano. 
La pazienza medesima, e 1'apparente soddisfa-
zione, con cui esso t ra t tó un progetto di tra-
dimento, sarebbe stata capace d'una maligna 
interpretazione: ma i l Luogotenente di Giusti-
niano sapeva la propria retticiuline; entró inun 
oscuro e tortuoso sendero, quale avrebbe po
to condurre ad accettar la volontaria som-
missione de' G o t i ; e la sua destra política gli 
persuase, ch'egli era disposto a compiacere i lor 
desider) 5 senza pero impegnarsi ad alcun giura-
mentó o promessa per la conclusión d' un trat-
tato3 ch* ei segretamenteaborriva. Dagli Amba-
sciatori Gotici fu determinato i l giorno deila resa 
di Ravenna ; una flotta carica di provvisloni , 
quasî  un graditissimo espite , fu introdotta nel 
piü interno recinto del porto ; furono aperte 
le porte aü' immaginario Re d'Italia j e Belí-

sa-
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sario senzaincontrare neppure un nemico passeg. Sotto* 
gio in trionío ner le strade d'un'inespugnabil Cít- metce 
ta ( 1 0 8 ) . I Román i íuron sorpresi del !or suc- 11 Re" 
cesso; le truppe degli alti erobusti Barbad resta- r ü í ; ^ 

ase al! aspetto della propria loro pazien- d ' I t a -
za; e le donne d'animo plu virile sputando ¡n iui.Dec, 
faccia de" proprj fígljemariti, facevan loro i piíl 339-
amari rimproveri per aver abbandonato ¡1 domi
nio e la liberta loro a que'pimmei del mezzogior-
no spregevoli peí numero, e di statura si pie-
cola. Avanti .che i Goti potessero rientrare in 
se stesú dalla primasorpesa, e chiuder Padem-
pímento delle incerte loro speranze, i l v inc i t o -
re assicaró il suo potere in Ravenna dal peri-
colo del pentimento e della rivolta. Vi t ige , 
che forse avea tentato di fuggire, fu onorevol- Prigio-
menteguardato nel suopalazzo (109); fu sceU nia di 

Vit ige , to 

( 153 ) Raven na fu presa non giá nel!' an. 540. 
ma nel fine del 559. ed i l Pag i CTom, I I . p . ¡ t g . j 
h correcto dal Murator i ( A n n a l i d"Itah Tom. V . p . 
62. ) che prova con un documento origínale in pa
piro ( A n t i q . J ta l . mcd. aviTom. W.Biss, 32, p: 999-
1007. Maffei Istor. Viplom. p. 155.160.jj che prima 
del 3. di Gennajo 540. era ristabilka la pace e la 
corrispondeiua libera fra Kavenna e Faenza. 

(109} Ei fu preso da Giovanni i l sanguinarios 
ma fu préstate un giuramento per la sua sicurez¿a 
neíla Basílica d i Giul io CHist. Miscell . L . X V l í . 
presso i l Muratori Tom. I . p. I O J . J : Anascasio f i n 
Vit . Pontif. p. 40J ne dá un oscura , ma probabile 
relazione, JVJascou (Histor. de 'Germmi X í l . n . J 
cica i l Montíaucon per uno scudo vocivo rappresen-
tante la schiavitü di V i t i g e , che ora é nella Coie-
lione del Sig. Landi a Roma. 
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| | i Istoña dslla decddenza 
l o i l . fiore del'a gloventu Gótica per i l servlzio 
del!' Imperatore; i l resto del Popólo fu riman-
dato alie pachiche sue abltazioiii nelle Provin-
cie meridional i : fu invitata una colonia d' I ta-
liani a riempire la spopolata Cl t ta . S* imito la 
sottomissione della Capitale nelle Cittá e v i l -
laggj d' I tal ia, che non furono soggiogati, e nep-
pur veduti da' Romani; e gl' indipendenti Go t i , 
che rim.isero inarmi a Pavia ed in Verona , fu
rono solo ambiziosi di sottomettersi a Belisario . 
Ma T inflessibile di lu i fedeltá rigettó di accet-
tare, in altra quaiitá che di delegato di Giu-
stiniano, i loro giuramenti d'omaggio; e non 
si offese del rimprovero de' loro deputati, ch* 
ei volesse piuttosto essere schiavo che R e . 

Dopo la secón da vittoria di Belisario , di 
gloria nuo^o sussurro r inv id i a , a cui Giustiniano dié 
di Be- orecchio, e l 'Eroe fu richiamaco: „ Quel che 
lisario. ^ restava della guerra Gótica (s i disse) non 

„ era piit degno della sua presenza; i l grazio-
3J so Sovrano era impaziente di premiare isuoi 
yf servigj, e di consúltame la saviezza; ed ei 

solo era capace di difender TOriente contro 
le innumerabili ármate di Persia „ . Belisa

rio conobbe i l sospetto, accettó la scusa, i m -
barco a Ravenna le sue Spoglie e trofei, e con 
la sua pronta ubbidienza p rovó , che tale i m -
provvisa remozione dal governo d'Italia non 
era rneno íngiusta di quel che avrebbe potuto 
essere imprudente. L ' Imperatore ricevé con ono-
revole cortesia tanto Vi t ige , quanto la sua piu 

Wiobil consorte; e siccome i l Re de'Goti uni-
formossi alia fede Atanasiana, ottenne insiemc 

con 
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con un ricco appaiiaggio di terre neli' Asia i ! 
grado di Setiatore e di Patrizio ( n o ) . Ogni 
spettatore amrairava senza pericolo la forza e 
la statura de giovani Barbar i : es si adoraron la 
maestá del Trono, e proraisero di spargere íl 
Sangue in servizio del loro Benefattore. Giustí-
niaiio depositó nel Palazzo Bizantino i tesori 
del la Monarchia Gótica : un Senato adulatore 
fu annmesso qualche volta ad osservare quel 
magnifico spettacolo; ma i l medesimo fu invi-
diosamente toito alia pubblica vista 5 ed i l Con-
quístatore d'Italia r inunzió, senza mormorare, 
e forse anche senza un sospiro ai ben merltati 
onori a un secondo tr ionto. La sua gloria i t i 
fatti s' era innalzata sopra ogni pompa esterna j 
t á alie tenui ed incerte lodi della Corte anche 
¡n un secólo servile suppüva i l rispetto e l 'am-
mirazione della sua Patria. Ovunque compari, 
va Belisario nelle scrade, e nelle pubblichepiaz-
ze di Costantinopoli, attraeva e soddisfaceva 
gliocchj del popólo . L ' alta statura, ed i l mae-
stoso ponamento di lui corrispondevano aU'es-
pettazione , che avevano d* un Eroe ; le sue 
gentil i e graziose maniere incoraggivano i m i -
íiimi suoi concittadlni; ed i l marzial treno , che 

i 13 ' . ' se-

(110) Vicige visse due anni a Costantinopoli 
eilmperatons in ajife¿lu eonviScus Covvero coiñunSiusJ 
reém ekcessit Immanis . Matasuenta sua Consorte , 
che fu moglie e madre de'Patrizj Germano i l Vec-
chio, ed i l Giorane , uni i l sangue Anieio con quel-
lo degli A m a l i . (Jornand, c. 60. p. z z i . presso i l 
Muratori 2 V / . J,J 1 

• Z 6 
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seguí ta va i suo¡ passi , lasciava la sua persona 
piu aacssibile, che ín una giornata di batta-
glia. Si mantenevano al servizio, ed aproprie 
spese del Genérale settemila uomini á cabal
l o , che non avevan gli uguaü per la bellezza, 
e peí valore ( i i t ( - la loro prodezza era sem-
pre visibile ne'comhattimenti a corpo a cor-
po , o nelle prime file ; ed ambedue le par
tí confessavano , che nell* assedio di Roma 
ie so!e guardle di Belisario avevan vinto 1* 
esercito bárbaro. I I loro numero veniva confí-
nuamente accresciuto da' piú bravi e fede-
i ifra nemic¡5 edi fortuiiati suoi ?chiavi, iVan-
da l i , i M o r i , ed i Gotí emulafatio Tattacca-
mentó de'domestici di luí seguaci. Congtun-
gendo insieme la liberalitá e la gimtizia, egli 
acquisró F amor de'soldad senz* alienarsi l'affet-
to del Popólo. Gli ammalad e feriti venivan 
soccorsi con medicine e danaro, e piü effica-
camente ancora, con le visite ed accogliense 
salutari del loro Comandante. Laperdita d 'un 
arme, o d 'un cavallo era súbito nsarcita, ed 
ogni atto di valore premiavasi con ricchí ed 
onorevoli doni d" un armlía o d'una collana, 
che i l giudizio di Belisario rendeapiú preziosl. 
^ Egli 

f i n ) Procon. Ccth. L. I I I . c. i . A i m o i n o M o -
naco t r áncese .lei secólo X I . , che aveva acqmsta-
to e shgurato alcune autentiche noúzle di Belisario 
ia menxioíie m huo nome di 12000. pueri , o schia-
v i , guos proprüs alimus stipendits , okre 1S000 Sol-
dati rIstorici di Franc. Tom. / / / . De Gcsiis Franc. 
L . I I , c, 6, p, A t . J , 
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EgÜ era caro agli agricoltori per la pace ed 
abbondanza, ch'essi godevano aU'ombra delle 
sue bandiere. Invece d'esser maltrattata lacaro-
pagna, arricchivasi dalla marcia delle á r m a t e 
Romane; e tanto era esatta la disciplina del 
loro campo , che non cogí ie va no neppnre un frut
eo dagli alberi, né si sarebbe potuta trovare 
un'orina di essi nei carapi di grano. Belisarlo 
era casto e sobrio. Nella licenza d' una vita 
militare nessuno potévantarsi d' averio mai ve-
dato inebriatodal vino: s'offerirono a'suoi ab-
bracciamenti le pin belle schiavedelle razze Go-
tiche o Vandale; ma esso giro altrove losguar-
do allontanandolo dalle lor grazie, e non cad-
de mai sul marico d'Antonina i l sospetco d' 
aver violato le leggi deíia conjugal fedeltá . Lo 
spettacore ed istorico delle sue gesta ha osser-
vato, che in mezzo a5 perico!i della guerra egil 
era intrapren lente senza temeri tá , prudente 
senza t i more, tardo o rápido secondo le occor-
renze del momento; che ncile massime angu
stie era animato da realeo apparencesperanza; 
ma era modesto ed umile nella piü prospera 
fortuna . Per mezzo di queste virtü egli uguagiió, 
o anche superó gH antichi maestri dell' arte m i 
litare; la victoria per mare e per térra segui-
tó le sue a r m i ; e¡ soggiogo 1' AíTrica, 1' I tal ia , 
e le Isole a quelle adiacenti; condusse r ia schia-
vi i succe«sori di Genserico, e di Teodorico j 
empié Costantinopoli delle spoglie de* loro Pa-
lazzi; e nello spaziodi sel anniricuperó la me
ta delle Provincíe dell ' Impero Occidentale. Nel
la fama e ncl méri to , pella ricchezza e nei 

po-
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potere fu senza rivale i l primo de' sudditi Ro^ 
m a n í : la voce delf invidia non poté che am. 
plificare la perico!osa importanza di tal uomoi 
e l'Imperatore dovette ápplaudiréal propriodi* 
scernimento nell* averé scoperto ed innalzato ¡I 

* . genio di Belisario . 
segma ^ us0 trÍQn^ Roniani efa, che si col 
di An- locasse uno schiavo dietro al cocchio per rs m-
tonina rrientafe aí Conc^uistatore Tinstabilítá dellafor-
sua _ tuna^ e le debolezze dellanatura umana. Pro. 
moglíe. cop-10 ne'saoi Aneddoti si é addossato rlspettQ 

a Belisario puesto servileed odioso ufízio. Puó 
i l generoso íettore toglier di mezzo la sátira; 
ma restcrá V évidenza de" fatti attaccata alia sua 
memoria; e dovra sebbene con ripugnanzacotí-
fessare, che la fama, ed anche lav i r tü di Be. 
lisario furon macchiate dalla lascivia e crudeU 
tá della sua moglie, e che quest" Eroe rcerita 
un nome, che non dee caderdalla penna d'uti 
decente Istosico. La madre d'Antonina (112) 

era 
. 1 i I'HI 11 iTír'fT i'r"r'Ti'TriirTTWiTrTin'iTr,ii'1'iíirBii"i rnTTr r 1 m 1 iiirifciiiifninii» IÉIII 11 wi'it^ritKirnrirrtii'i ' r u W AUÍÍ» 

( I I Í ) La düigenza d e í l ' A J e m a n n o non poté 
a-ggiunger che poco a'quattro primi e piü curiosl 
eapitoli degli Aneddoti . D i questi straordinarj a* 
neddoti una parte puo esser vera perche probabils | 
e l 'al tra perché improbabile. Procopio deve averw-
püto la pr ima, e difficihnente poté inventar la se1 
«anda {%) * 

{1) NeW istessa guisa che i l Sig. G-ibbon crede-, 
she possa esser vera la parte si probabileche impro
babile degli Aneddoti , alty* crederh che pqssa esssr 
falsa. Come infat t i potrti un uomo ragionevole credtí 
fttí?5 ché QiiiStiniano fosse genérate da tm Dennoñi&t 

che 
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era una prostituta di teatro, e tanto ií padrt 
che l'avo di essa esercitarono in Tessalonica c 
Costantinopoli la v i l e , quantunque lucrosa pro» 
fessione di cocchieri . Nelle varié situazioni del-
la lor fortuna , essa divenne compagna, nemi
ca, serva , e favorita dell ' Imperatrice Teodora r. 
queste dne libere ed ambiziose donne sí eran 
collegate insieme per la somiglianza de* piaceri, 
furon sepárate dalla gelosia del vizio, e final, 
inente riconciliate fra loro dalla partecipazione 
¿ella colpa. Prima che si maritasse con Beli-

sa-

(he apparissc talvolta sen^a capo, che si pcrsuadesse 
di non dover mai mor i ré , che Teodora avcssc commer-
do CO' DiavoH, che loro medesimi non fosser che Dia~ 
voii vestiti d i corpi umani , edaltre simili incite , del-
le quali e piena quelP opera ? Vedansi d i gracia la 
Prefazione 5 e le Animadversioni agli Aneddoti r i -
stampati ad Helmstadt l 'anno 1654. da Gio. Eiche-
lio eterodosso , e niente pórtalo a favor iré i Cattolici'. 
e si confrontino con le note tanto applaudite da l 
A . dclT Alcmanno alT Edi\ione del' 

A n ^ i V istesso Gibhoji in varj luoghi d i quesf O-
pera cafísidera g l i Aneddoti come sospetti , Vedasi 
quel che specialment e ne dice d i sopraCnV' 40. pagi
na 183. ec.,y U Jstorico segreto non rappresenta che 
„ | v i \ j d i Giustiniano, e questi ¡rano anche resi p i i i 

neri da l malévolo suo pennello: si attrihuiscono a 
5, motivi pessimi le a\ioni dubbiose , / ' errore si con~ 
5, fonde col delitto, / ' accidente col disegno prcmedt-
„ tato , e le Leggi con g l i abtisi ce. Come dunqm 
i l tnedesimo Autore puc risguardar poi tutta quest1 o-
pera come vera, una parte di essa perche probabile , 
e 1' altra perché iniprobabiie sul debol rifiesso , che 
Procopio de ve ave r saputo la pr ima, e diíEcilmente 
roté inventar la second»? 



jtfS hiorta delta decadenza 
sario, Antonina ebbe un marico, e piíí aman, 
t i ; Fozio, figlio delle prime sue nozze , erain 
eta da distlnguersi ail'assedio di Napol i ; enotj 
fu che neli'autuno del i a sua eta e belíezza 
( 1 1 3 ) , ch' ella s 'abbandonó ad uno scandaloso 

teodo- attacco Per ungiovine Trace. Teodosio erasta. 
sip d i * ^ educato neü'eresia Eunomiana; i l viagdo 
leí A Africano fu santifica to daí battesimo, e dall' 
amanteo avventuroso neme de! primo sol dato , che s'im. 

barcó, ed i l prosélito fu adottato nella famiglia 
di Belisario, ed Antonina suoi spiritu.di paren-
t i ( 1 1 4 ) . Avanti che si toccassero i l i l i del!' 
AíFrica, questa santa parentela degeneró in amor 
sensuale; e siccome Antonina presto passó i con-
fini della modestia e della cautela i l Genérale 
Romano erail solo, che non sapesse i l proprio 
disonóte. Nel tempoche stavano in Cartagine, 
ei sorpreseuna vol ta i due amanti soli, riscal-
da t i , e quasi nudi in una camera sotterranea : 
balenó Tira da suoi occhj; ma „ coll 'ajuto di 
,? questo glovine ( disse Antonina senz* arrossire) 
„ io nascondeva i nostri piú preziosi effetti agli 

35 oc-

(113) Procopío ci fa sapere f jánecdot. c. 4 .J , 
che quando Belisario tornó in Italia ( an. 5 4 3 . ) An
tonina avea l'-etá di sessant'anni. Una costruzione 
t m m t i , ma piü gentile, che riferisce quella data al 
momento, in cui gli scriveva f an. 5 5 9 . ) , sarebbe 
compatibile con la virilitá di Fozio CGoth. L , I . c. 
10.J nel 5 5 6 . 

( 114) Si confronti la guerra Vandálica ( L . I , 
c. 12. ; con gh Aneddoti r c. 1. e 1' Alemanno 
í p . z . 2 . J , (puesta specie di battesimale adozione fu 
rimessa in uso da Leone il Sapiente . 
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3} occhj di Giustiniano „ . I I giovine riprese le 
sue vesti , ed i l pió marito acconsenti a non 
prestar fede alia testimonianza de' su o i proprj 
sensi. Da tal piacevole, e forse volontaria i l -
lusione Belisario fu risveglíato a Siracusa dall* 
officiosa infbrmazione di Macedonia, e cuesta 
servente dopo aver richiesto un giuramento per 
la sua sicurezza produsse due camerieri, che 
avevan piú volte ved uto come lei medesima 
gl i adulterj di Antonina. Una precipitosa fuga 
neir Asia salvo Teodosio dalla giustizia d'un 
ingiuriato marito, che aveva dato ad una delle 
sue guardie i'ordine deíía morte di esso ; ma 
le lacrime d' Antonina, e le artificióse di lei 
seduzioni assicurarono i l crédulo Eroe della sua 
innocenza; ed ei si p legó, contro la data fede 
ed i i proprlo giudizio, ad abbandonare quegl' 
imprudenti amici, che avevan o ardito d'accu-
sare, o di porre in dubbio la castitá della sua 
mogl íe . La vendetta d* una don na colpevole é 
implacabile e sanguinosa: la disgraziaía Mace
donia con i due testimonj furono segretamente 
arrestati da'ministri della sua crudeltá; fu ta-
gliata loro la lingua, ne furono ridotti i corpl 
in piccoli pezzi, e gettati nel mare di Siracu
sa. Resto profondamente impresso nell' animo 
d'Antonina un detto non avvertito quantunque 
giudizioso di Costantino che „ egli avrebbepiut-
Í> tostó punito 1'adultera, che i l giovine „ e 
due anni dopo, quando la disperazione ebbe 
armato quell'Ufiziale contro i l suo Genéra le , 
i l sanguinario di lei consiglio fece decidere, ed 
affrettó la sua esecuzione. Neppure aliosdegno 
di Fozio si perdoné da sua madre; V esilio del 

pro-
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proprío figlio preparo i l richiamo dell'amante | 
e Teodosio condiscese ad accettare i l pressante 
ed umile invito del Conquistatore d 'I tal ia . íl 
favorito giovine nell'assoluta direzione dellasua 
casa, ed in varíe importanti cornmissioni di pa
ce e di guerra ( 1 1 5 ) prestissimo acquistó uno 
stato di quattrccento mila liresterline {ottocm-
to mila Zecchim); e dopo che furon tornati a 
Costantinopoli, la passione, almeno d 'Antonína 
continuava sempre ardente evigorosa. Ma i l t i -
more, la devozione, e forse la stanchezza in-
spírarono a Teodosio pensieri piü ser): gli fe-
ce spavento i l forte scandalo della Capitale, e 
T indiscreta tenerezza della moglie diBelisario; 
fuggi da'suoi abbracciamenti; eritiratosi ad E-
feso si rase i l capo, e si refugio nel santuario 
d' una vita Monástica. La disperazione dellanuo-
va Arianna si sarebbe appena scusata dalla mor-
te del proprío marito: essa pianse, si strappo 
i capell\i, empié i l palazzo delle sue grida : ave-
va perso it piü caro degli araici , un tenero) 

un fedele , un laborioso amico 5} ! Ma le 
sue calde premure fortifícate dalle preghiere 
di Belisario non furon sufficienti a trarre i l san
to moñaco dalla solitudine d'Efeso. Fintanto-
che i l Genérale non simosse perla guerra Per
siana , Teodosio non poté indursi a tornare a 

Co~ 

( 1 1 5 ) Nel Novembre del 5 3 7 . Foz,io arrestó i l 
Papa (Libera t . Breviar, c. ^^ . Pagi Tom. I I . p, 
362 , J . Verso i l fine del 5 3 9 . Belisario mando Teo
dosio xov -IM OIXÍ'X TO OCUTM ítyínlavx. Cche presedeva alia 
sua casa) per una importante e lucrativacommissio-
ne a Ravenna (Goth* L, I I * c. \%, J 
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Costant'mopoli; ed i l breve in tervaüo, chepas-
so fra la partenza di Bel i sari o equella d 'Anto-
nina medesima, fu arditaraence consacrato a l l ' 
amore ed al p laceré . 

U n Filosofo puó compatire e perdonar le R¡senh 
debolezze del sesso ferammiíe , da cu i non r i - timen-
ceve alcana ingiuria j ma é spregevole 11 ma- to 4i 
r i t o , che senté e soffre la sua propria infamia Beílsa" 
In quella della sua moghe. Antomna perseguí- ai Fo
to i l proprio figlio con implacabile odio, ed i l zio fi-
bravo Fozio (116) fu esposto per le segrete gíio d' 
nersecuzioni di essa nel campo di la dal ' T i - 4nto~ 

. T » t u • v i l * nin3< • g r i . Imta to dalle propne ingiune, e dal cuso-
nor del su o sangue } si spoglió ancor esso de' 
sentimenti naturali, e manifestó a Beíisario la 
turpitudíne d' una donna , che aveva violato 
tu t t i i doveri di madre e di moglie. Dalla sor
presa e dal!' ira del General Romano appari-
sce, che la precedente sua credulitá fosse sin
cera : egü abbracció le ginocchia del figlio d' 
Antonina, lo scongíuró a rammentarsi le sue 
obbligazioni piúttosto che la sua nascita, e con-
fermarono avanti T altare i loro sand vot i d i 
vendetta, e di reciproca difesa. S'era diminui-
to i l dominio di Antonina dall' assenza ; e quan-
do essa incontró i l marlto nel suo ritorno da9 
confini della Persia, Beíisario ne' pr imi suoi e 
transitorj moti confinó la persona e minacció 
la vita della medesima. Fozio fu piü riso!uto 

a pu-

( 1 1 6 ) Teofane (Chvonogr. p, 204.^ l o chiama 
Fot i no , e genero d i Beí i sar io ; ed é copiato datl ' X-
scoria Miscel la , e 4^ Anastasio . 
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a puniré , e meno pronto a perdonare : VoíH 
ad Efeso, trasse a. tea di bocea da un confi, 
dente eunuco di sua madre la piena confessio-
ne della colpa di essa ; arrestó Teodosío , ec! 
i suoi tesori nella Chiesa di S. Giovanni Apo
stólo, e nascQse i prigionieri, de' quali fu so
lamente differita T esecuzione , in upa sicura e 
remota fortezza di Cilicia. Un oltrággio si fie
ro contro la pubblica glustizia non potea pas-
sare impunito; e la causa d' Antonina fu sos-
tenuta dall'Imperatrice, di cui avea essa me-
ritato i l favore, mediante i recenti servigj dell1 
infamia d4 un Prefetto, e dell' esilio ed uccisio-
ne d*un Papa. A l termine della campagna Be-
lisario fu richiamato, ed egli ubbidi al sólito 
al comando Imperiale. I I suo animo non era 
disposto alia ribellione; la sua ubbidienza, per 
quanto contraria fosse a dettami deli4 onore , 
era coerente ai desiderj del suo cuore; e quan-, 
do per ordine, e forse in presenza dell" Impe-
ratrice abbracció la sua moglie, 1' amoroso raa-
rito era ben disposto a perdonare o ad esser 
perdonato. La bontá di Teodora riservava per 
la sua compagna un favor ptó prezioso: „ H o 
3J trovato, diss4 ella , mía carissima Patrizia , 
* una gemma d'inestimabil valore; non é sta-
3, ta per anche veduta da alcun occhio morta-
„ l e ; ma la vista ed i l possesso di questa gio-
35 Ja ¿ destinata per lamia árnica „ . Accesa che 
fu la curiosit^ e Timpazienza d' Antonina , s* 
apri la porta d* un Gabinetto , ed essa vide i l 
suo amante, che la diligenza degli eunuchi avea 
ritrovato nella segreta di luí prigione . La ta
cita di leí maraviglia scoppió in tenere escla-

m-a 
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niazíoni di graticudine e di letizia , e chíamó 
Teodora sua Regina , sua benefattrice , e sua 
salvatrice. íl moñaco d" Efeso fu nutrito nel 
Palazzo con lusso ed ambizione; ma invece d' 
a.ssuniere , come gli era stato promesso , i f co
mando del le ármate Romane , Teodosio spiro 
nelle prime fatiche d' un amoroso congresso . 
( & ; ) l i dispiacer d' Antonina non poté aíleg-
gerirsi , die da'patimenti del proprio figlio . 
U n giovine di condizione Consolare e d' una 
debole costituzione fu púnico senza p'rocesso co. 
me un malfattore ed uno schiavo ; puré tale 
íu la costanza dell*animo sao , che Fozio so
sten ne i ronnenti piu forti senza violare la fe- Per?e-
de, che aveva giurato a Belisario . Dopoquesta ^ d e l 
inuti íe crudel tá , i l figlio d* Antonina , mentre suo fi-

sua güo• 

( & } Fara tttaf/digUá a l Lettore , tome i l Sig, 
Gibbon Jopo aver avuto la delicatci\a d i non pronun
ciare un nomo , che non dee cader dalla penna d ' ua 
decente_ Istorico rved. sopr. p. 366.J non solo impie-
ghi vane pagine a rat contad este sámente i f a t t l da 
quel nome indicati , e che niente appartcngono alia 
•sua Storta: ma dimostri anche certa compiaceríyi d i 
ornarli con abbellimenti , che ojfendono la decenia , 
•non mena , che la fedelta delP ís tor ico. V autor degli 
Aneddoti raccontando la marte d i Teodosio C c, 3 . ) 
dice ŷ  che la divina Gimti^ia prevennc i pensitYÍ y che 
avea P Jmperatrice d ' ingrandtrlo > e lo tolse dai mon
do condocto a mor te da una dissenterla f v o r u «xov-

Xva-tvn.pi'xi tí, xvBpo-iruv OLOTOV <xc(¡ct.viYjiJ. L ' Alemanno 
certamente non traduce questo passo nella maniera 
•che descrive i l N . A . Sed plañe antevertit ul t io D i 
v ina , quae i l lum intestinorum difticukate correptum e 
vivis subduxic. Donde ha tratto dunque i l Sig. Gib~ 
Aon la noticia , che ci da in questo luogo delle circo-
ztanie^ ths atcompaguaron la mane d i Teodosio ? 
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sua madre si divertiva coll'Itnperatrice, fu sé* 
polto nelle sotterranee prlgioni di quesea , che 
non ammettevano distinzione alcuna fra la nor
te ed i l giorno. Egli scappo due yolte a* píü 
venerabili santuarj di Costantinopoli, alleChie^ 
se di S. Sofía, e della Vergine i ma le sue t i -
ranne non eran sensibüi né alia reírgione né 
alia pietá* ed 11 misero giovine fra i clamori 
del clero e del popólo fu per due volte dalT 
Altare tratto alia prigione* I I terzo di lui teri-
tatlvo fu piu fortunato. In capo a tre annt i l 
Profeta Zacearía, o qualche moríale suo arol-
co, gl ' indicó la maniera di fuggire; deluse le 
spie e le guardie deli5 Imperatrice i giunse al 
santo sepolcro dí Gerusalerrime j abbraccid ¡a 
professione di Monaco j e V Abate Fosio dopo 
la morte di Giustiniano fu Impiegato a ricon-
ciliare fra loro , e regolare le ChiesedelI'Egk-
t o . I I figlio d'Antonlna soffri tucto quello, che 
un nemico puó infliggere : ma il paz i en te di 
íei marito si sottopose alia piú vergognosa m i 
seria di violare la su a promessa , e d* abban-

Oisgra-¿0nare 1,amico • 
7je g Nella seguente campagna Belisario fu d!, 
som- nuovo mandato contro i Persiani i ei salvo l ' 
missio- Oriente; ma offese Teodora , e forse V Impe* 
RII;^ ratore medesimo. Uña malattia di Giustinia-
JJCllSd- . , ,, . i il 
i i o , no avea colonto i l rumore della sua morte ; 

ed i l Genérale Romano sulla supposizione di 
questo píobabile avvenimento parló col libero 
linguaggio proprio d'un Cittadino, e d'un solda-
t o . Buze suo Collega 5 che concorse ne' mede-
simi sentí ment í , perde i l suo grado, la liber
t é , e la salutg per la persecuzione deli* Impe

ra-
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T&trke: ma la disgrazia di Belisario fu alleg-
gerita dalla dignitá del ptoprio di Ini caratte-
re , e dall'influenza della sua moglie , che de-
siderava per avventura d' umlHare, ma non pó
tela bramar di rovinare i l compagno dalle sue 
fortune. La stessa sua remozione si colorí dal
la protesta , che i l cadente stato d" Italia non 
potrebbe sostenersi, che dalla pfesenza del Con-
quistatore di quella . Ma appena fu egli torna-
to solo e senza difesa > fu mandata un' ostii 
commissione in Oriente di prender possesso de* 
Suol tesori, e di processarne leazioni ; le guar-
die ed i veterani, che seguitavano la privata di 
luí bandiera, si distribuiron fra i Capkani dell* 
armata; e fino gli eunuchi presunsero di par-
tediare nella divisione de'suoi marziali dome-
st ic i . Quando egli passava con un piccoío e 
sórdido seguito per le strade di Costantinopolí, 
la sua negíetca comparsa eccitava la sorpresa e* 
la compassione del popólo. Giustiniano e Teo. 
dora lo riceveron con fredda iiigratitudine - k 
servile turba con insolenza e disprezo; e la se
ra si r i t i ró con passi tremanti al suo abbando-
nato palazzo . Una finta o reale indisposlzione 
ayea confinato Antonina riel suo appartamen-
to : ed essa passeggiava sdegnosamente tacendo 
nel vicino pórtico , mentre" Belisario si get tó 
sul l e t to , ed in un' agonía di cordoglio e d i 
terrore aspettava la morte, che aveva tante vol-
te sfidata sotto le mura di Roma. Lungo tem-
po dopo i l tramontar del s o l é , fu annunziato 
ai medesimo un messaggio mandato dall' i m -
peratrice; ed egli apri con ansiosa curiositá la 
latera a che conteneva Ja sentenza del suo de-
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stino: „ Vüi non potete ignorare ( diceva ) quanto 
S) avete meritato i ! mío displaceré. loperonon 
s> sonó ínsensibile a'servigj d1 Antonina. A i me- ; 
„ n t i , ed air intercessione di essa lo" vi ho ac-
33 cordato la vi ta , e vi permetto di ritenere una 
3, parte delle vostre ricchezze, che fiastamente 
» si potrebbero confiscare. Si manifesti la vo-
„ stra gratitudine a ch; é dovuta , non giá m 
„ parole, ma col vostrocontegnoper ravvenire. 
l o non so come fare a credere , o a riferire i 
trasporti, co'quali si dice, che T Eroe ricevésse 
quest' ignominioso perdono. Ei cadde prostrato 
avantilasuamoglie, hado i piedi della sua sal-
vatrice, devotamente promise di vivere come 
un grato esommesso schiavo d' Antonina. Fu i m 
posta una multa di ventimila lire sterline ( 240000. 
Zecchini) s\x beni di Belisario, e colPufizio d! 
C o n t é , o diSoprintendente dellestalle Reali ac-
cet tó la condotta della guerra d' Italia . Al ia 
partenza di esso da Costantinopoli, i suoiaml-
c i , ed anche i l Pubblico eran persuasi , che 
tostoché avesse ricuperato la libertá , rinunzia-
to avrebbe alia dissimulazione , e chi la sua 
moglie Teodora, e forse i'Imperatore medesi-
mo, sarebbero stati sacrificati alia giusta ven
detta d1 un virtuoso ribelle . Restaron deiuse 
pero le loro speranze; e i ' invincibil pazienza 
e lealtá di Belisario sembra , che fosse o som 
o sopra i l carattere d* un Vomo ( 1 1 7 ) . 

(117) I I Continuator della Crónica di Marcel-
i i n o esprime in poche decenti parole la sostanza de-
g l i Anedot t i . Belisarius de Oriente evocatus in ojfen-
sam pcricuhtmque incmrens grave, & invidia subía-
cens rursus rempkur in I t a l t am. ( p . 5 4 . } 
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