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S. L. B.

Uando intraprefi la ri-

ftampa degli ANNALI d3

1-

talia del celebre Propo-
fto Muratori , io deftinai tofto

d5

indrizzame ciafcnn Volume a
qual-



qualche illuftre Perfonaggio, si

per onorare nel miglior modo,
die per me fi poteffe un5

Opera
di tanta utilita, e riputazione , e

si per acquiftare a me medefimo
il padrocinio di coloro ? die per
F autorita in eili o dalla chiarez-

za del fangue, o dallo fplendo-
re della dottrina derivata poteva
no preifo gli altri agevolarmi il

confeguimento del mio fine, e

proteggere quefta mia nuova , ed

accarata edizione. Fra quei po-
chi, che fin d allora mi fi pre-
fentarono alia mente, uno Voi

fofte , Illuftrifs, Sig. MARCHESE ; e

tanto piu mi fembravate accon-

cio alia mia intenzione, quanto
che io fcorgeva nella Perfona vo-

ftra allaNobilta della origine con-
gmn-



giunte quelle qualita tutte dello

fpirito,
che rendono altrui nel

mondo di riverenza, e d onor

degno . E certamente io deflinava

fin da principio di procacciarmi
con tal mezzo la gloria di di-

ventare uno de voftri umiliflimi

Servidori, fe le circoftanze , in

cui mi trovai, non mi aveflero

impedita F effettuazione del mio

defiderio , e coftretto alquanto a

difFerirla, Orapero, che Tedizio-

ne felicemente incominciata piu
felicemente ancora fi va profe-

guendo, ragion vuole, che io

mandi a compimento quanto avea

gia deftinato , e che fregi il ter-

zo Volume degli ANNALI col vo-

ftro chiariflimo Nome , fuppli-
candovi di rifguardare quefl At^

to,



to , come una fincera, benche te-

nue, teftimonianza di qiielPofle-

quio perfettiffimo , che vi profef-
fo . Ne imprendero gia io a tef-

fere qui Felogio delta Nobiliffi-

ma Voilra Cala, e molto meno
ancora mi arrifchiero a riferire le

lodi particolari , e proprie afFatto

di Voi fteflb : imperciocche e chi

fon io, che poffa o quello de*

gnamente formate, o parte alcu*

na di quefte., comecche legger-
inente , indicare ? Oltre di che ne

le raie parole potrebbero aggiun-

gere il menomo grado di luce

ad unaFamiglia, d Uomini gran-
di feconda, e tanto dagli Stort-

ci d9

Aleflandria celebrata, ne io

faprei trovar lode, che fempre
minore non foiFe di quel meri-

tO;



to, che in Voi e rifguafdo alia

Letteratura, e rifguardo alle vir

tu cavallerefche con tanto onor

voftro II ammira in quelP eta, die

fuole purtroppo, come veggiam
avvenir d ordinario, a tutt altro

inclinare .

Laonde come Uomo,ilqua-
le perfettamente conofce la de-

bolezza delle proprie forze , o per
dir meglio la propria infufficien-

za, lafciero ad altri quefto bel

vanto ; e giacche mediante il fa-

vorevole cortefe ufficio preftato-
mi dal Reverendiffimo Padre A-
bate D. Carlo . . . voftro de-

gnillimo Zio, ed uno de mag-
giori lumi del fuo Ordine , la gen-
tilezza voftra me lo permette,
paflb ad ofFerirvi in un col libro

fom. III. b me



me fteflb, proteftandomi con maf-

fima venerazione tutto voftro , e

fperando che Voi altresi vi de-

gnerete accettarmi per tale, ed

accordarmi infieme quella prote-

zione, a cui umilmente mi rao
comando .

PRE~



PREFAZIONE
D I

GIUSEPPE CATALANI
Al III. Tomo dell Edizione Romana .

Eguitando 1 ordine gia cominciato ne due Tomi pre
cedent! di queila Opera, cioe di premettere, cio che

di ciafchedun Tomo della medeiima ha notaco 1 eru-

dito Giornaliila Romano, trafcrivo qul fedelmente il

fuo giudizio intorno alle cofe, che occorrono in quefto Ter-
20 Tomo. Dice dunque egli cosi nel Giornale de Letterad

per 1 anno 1746. itampato da fratelli Pagliarini nel medefimo
anno alia pagina 16. lino alia pag. 16.

Nel riferire il Terzo Tomo, che comprende due Se-

coli inceri, quinto, e fefto, cioe dal principle dell anno

401., primo d Innocenzo I. al fine del 600., undecimo
anno di Gregorio Magno, amendue Santi Pontefici, con-
viene che entriamo in maggiori particolarita, che non ab-

biamo fatto nel riportare i due Tomi precedent! . Per-
ciocche trattandofi in e(Ib dellc vicende lagrimevoli dell

Imperio d Occidente, il
cjuale

inondato da tanti barbari

fi divife in Regni, e Principal!, e fi riitrinfe a piccola por-
zione d Italia; ficcome il Sig. Muratori nello Itabilire i

principj de Regni , che oggi riorifcono in Europa ; nel

fare i caratteri alle Nazioni e nel fillema fuo proprio di

manrener vivo il dominio Greco in Roma, fmche lo an-
noda nel Tomo feguente col Carolino, feguita un parti-
colar fiftema ; cosi e neceilario , che ancor noi per quanto
fi puo ne indichiamo in genere la fingolarita.

Segue egli, come ha fatto ne due prim! Tomi , la

traccia del Baronio, di cui fovente parla con queila fti-

,, ma, che e ben dovuta al Principe de gli Annali. Condan-
b z na
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na pero quel grand uomo, fpecialtnente a gli anni
5- 5-3.

5-64. 5-70. e 5-78. perche gli pare, che moftri foverchi-i fa-

cilita nel far 1 interpetre a Dwni giudizj, e nel giudicarc
delle avventure, fecondo i dettami del fuo cuore, e del
fuo fpirito ben regolato . Fa perpetuo ufo il Sig. Mnratori
dell erudito Critico di eflb Card. Baronio , preferendo la

di lui Cronologia Pontiricia a qualunque akra con prote-
itarfene apertamente ( torn. IV. ann. 68 x. ) lo mi foglio

qui attenere all efame fatto iI meglio che s
1

e Potuto della

Cronologia
(
Pontijicia dal Padre Pagi . Ma oltre alia co-

pia grande d Autori, e document! venuti in luce dopo il

Baronio, de quali s e valuto il Pagi, ora per illuftrare ,

ora per corregger gli Annali Eccleiiaftici , altri molti ne

adopra il Sig. Mnrateri da lui gia pubblicati nella graft
Raccolta de gli Scrittori Italici, e nel Teforo delle Ifcri-

zioni, per mezzo de quali moke volte cenfura lo fteffo

Critico; e feguendo 1 edizione Milanefe piu efatta, e piu
corretta de medeiimi Autori adoprati dal Pagi, pone in

buon lume cio, che rimafe ofcuro all acutiflima villa di

quel dottillimo Religiofo. Avverte fedelmente quando par-
la per congettura , acciocche non relli ingannato chi legge .

E perche hanno gran conneffione co gli affari d Italia la

Storia del Greco Imperio, e quella della Chiefa; delle

moke, e gravi controverfie di quefta fotto zj. Pontefici,
la maggior parte Santi, fe ne rimette al Card. Baronio,

j, al Cardinal Noris, e al Padre Pagi: e di quella epiloga
chiaramcnte la foftanza, quando non ha cofa in contrario.

Si mantiene perpetuamente cenfore ne fatti, e cio a

& beneficio de Lettori : ne divulgata, atque incredibilia avi-
de

acceptaveris&amp;gt; neque in miracnlum corruptis anteba-
beant . ( Tac. A. IV. n. ) In alcune occafioni per6 a ta-

luno per avventura potrebbe parere troppo rigido; come
nell Ambafciata di S. Leone con due Colleghi al fiero Re
de gli Unni . Porta cgli il teito della Storia Mifcella , dove
fi racconta efler comparfo ad Attila , mentre afcokava

n S. Leone, un venerabil vecchio armato, il quale lo mi-

nacciava. Fin qui va d accordo col Baronio (a.^i.n. 5-8.)

il quale faviarnente rigetta la falfa opinione di chi crede

comparfi in tale occaHone due venerandi vecchj. Ma poi
fi fonda nel filenzio d Anaftafio, e d altri Autori antichi?
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per efcluderne il miracolo ; e in cio lo troviamo coftame

ne Tomi feguenti; perche attribuifce tali miracoli ali igno-
ranza di que Secoli, c al buon genio di gente nata per lo

fpaccio di tali merci . Cosi anche il miracolo della S. Cro-
ce riportata da Eraclio ful Monte Calvario, che fi legge
ne Rituali, lo manda del pari col vecchio comparfo ad

Attila ( To. IV. a. 619. ) Riduce poi a gita civile la ze-

lante rifoluzione del S. Pontetice, e lo vuole fpedito da

Valentiniano dopo confulrato il Senato, e il Popolo, per la

gran fiducia,che aveva nella di lui eloquenza . Lafcio fcritto

S. Profpero (dice il Sig. Muratori} che non ad altro pen-
fava 1 Imperadore, che a ritirarfi d ltalia; ma che la ver-

gogna tenne in freno la paura, credendofi maifimamente,
che la crudelta, e cupidigia del Barbaro Regnante dovefle

oramai effere fazia colla defolazione di tante nobili Pro-

vincie. Fin qui fono quafi le itefie parole della Cronica
di S. Profpero . Segue il noitro Autore : Ora non fapendo
ne Valentiniano, ne il Senato e Popolo Romano qual par-
tito prendere, finalmente fu rifoluto di tentare, fe per
mezzo d Ambafciatori fi poteffe ottener la pace dal cru-

deliifimo Tiranno: e S. Profpero : nihilque inter omnia

confilia Principis, ac Senatus , Topnljque Romani falu~
brius -vifum eft, quam ut per Legates pax trucHlentijJlmi

Regis expeteretur ; e immediatamente feguita il detto San-
to : Sufcepit hoc negotiant cum Viro Confulari Abieno ,

S? Viro Prafefforio Trigetio BeatiJJlmus Papa Leo , aii-

,, xilio T)ei fretus quern jfciret nurnquant piorum laboribus

defuiffe . Nee aliudfecutum eft, quam pr&amp;lt;efumpferat fides .

Le quali parole non fanno penfare altro, fe non che S. Leo-
ne intraprefe aueft affare infieme con Abieno, e Trigezio,
confidatofi nell ajuto di Dio, e che a quefta riducia cor-

rifpofe 1 efito fortunato : Nee aliud fecutum eft, quam
; , prafumpferat fides . Ma il Sig. Muratori vuole , che S.

Leone fo(Te mandato daM fmperadore, il quale confidava

aUaiHimo nell eloquenza ed abilita di S. Leone, tie s in-

,, ganno. S. Profpero dice, che S. Leone toife fopra di s6

queito negozio: Sufcepit hoc negotium. E il noitro Au-
tore lo fuppone mandato da Valentiniano. S. Profpero
tacconta, che S. Leone fi confido in Dio; e il Sig. Mu-

, rAtari dice, che 1 Imperadore fi confidava nell eloquenza
di
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di S. Leone. S.
Profpero finalmente dice , che 1 affare

riufci feco.ndo la fiducia, che ebbe S. Leone in Dio ; e il

Sig. Muratori dice, che Flmperadore noji s
1

tngannb nella

fiducia ch ebbe neH abilita di S. Leone.
Non vi e ftato luogo a fimili equivoci nella pura, e

fpontanea fimigliante imprefa del Pontefice tre anni dopo,
quando fi prefento intrepido al barbaro Re Genferico per
ialvare i Romani dalle uccifioni, e da gli incendj gli Edi-

fizj; perche 1 Imperadore era ftato trucidato, ne v era chi

potefle fpedire in qualita di Ambafciatore il Pontefice.

Aflegna ful bel principio la cagione di si gravi danni
in tutto 1 Occidente, e fpecialmente in Italia, e in Roma,
cioe la divifione de gli Stati fatta inconlideratamente da
Teodofio il Grande per li due figliuoli Arcadio , e Ono-
rio, Principi poco atti al governo, i quali colle loro fi-

multa rovinarono I lmperio. Poiche Arcadio, che premori
al fratello, con lafciar tutore del figlio Teodofio il barbaro

Re Ifdcgarde, fu cagione, che fi rinovarono in Oriente
le perfecuzioni de Criftiani. E Onorio Principe pio, ma
fenza mente, e fenza coraggio, col decretar per femplice

fofpetto la morte di Stilicone, apri 1 Occidente a Barbari,
ne s avviso di reprimerne 1 impeto con crear Generali va-

lenti ; del che n ebbe chiara riprova, benche tardi in Co-
ftanzo, che li raffreno nelle Gallic. Valentiniano III. che

gli fuccedette 1 anno 415-. fotto la reggenza della Madre
Galla Placidia, quafi avefle ereditato col comando la dap-

pocaggine del Padre; (il Sig. Muratori non vuol, che li

preili credito a Procopio, che gli fa un peflimo carattere)
condanno a morte il prode Generale Aezio, fenz avve-

derfi delle occulte trame di Petronio Maflimo Senator Ro-
mano, intento a vendicarfi del difonore ricevuto dal Prin-

cipe: onde non pote mal accorto fuggire il proprio aflaf-

finamento, e die 1 ultimo crollo I lmperio, il quale cadu-

to in mano a gli ufurpatori per 10. anni, fini 1 anno 476.
in Romolo Auguftolo colto da Odoacre Re de gli Eruli ,

non fi sa fe in Roma, o in Ravenna, e per pieta lafcia-

to viver co parenti in Lucullano Caftello di Campania.
In detto anno ebbe principjo il regno d Italia, del qua-

le piu- a baflb riferiremo leparticolarita, che s incontrano in

quefto Tomo . Prima pero e neceflario indicar quelle delle

vi-
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vicende d Italia,e dell altre Provincie dell Imperio d Oc-
cidente fotto i due inetti Imperadori Onorio, c Valenti-

niano, e anche ne xo. anni feguenti, cioe ne 76., che pre-
cedettero alia caduta del medelimo Imperio . In Italia adun-

que gli eftetti della morte decretata a quel valentuomo

Stilicone, furono 1 incurfionc de Goti, i quali fotto Ala-

rico loro Re rapprefentarono in Roma 1 anno 409. la ben
nota tragedia, che tolfe a quell* alma Citta la fua magni-
ficenza rin allora confervata. Opportunamente il Sig. Mu-
ratori con Olimpiodoro prcflb Fozio, mollra a qual alto

grado fofTe di grandezza, ed opulenza quefta maraviglio-
ia Citta . Prima di Alarico in ogni gran Palagio fi trova-

va ci6, che puo efferc in una mediocre Citta, Ippodro-
mo, Piazza, Tempio, fontane, e varj bagni : il che die

,, occafione ad Olimpiodoro. di efprimere si gran magnifi-
cenza in un folo verfo , che il Sig. Muratori ha tradot-

to: Eft Urbs una domus* mille TJrbes continet una IJrbs .

Era il circuito delle mura di Roma, fecondo Ammone
Geometra ii. miglia: molte famiglie avevano di rendita

quatro milioni, altre uno e mezzo, e altre uno. Simtl tra-

gedia fu rinuovata 1 anno 455 . da Genferico Rede Van-
dali d Affrica, come e noto per tutte le Iftorie, che rac-

contano aver que Barbari in quattordici giorni di facco

fpogliata Roma di tutte le fue ricchezze, e imbarcatele

per Cartagine con mottitudine immenfa di prigionieri d o-

gni condizione, e feffo. OiTerva in tale occafione il no-
ftro dottiffimo Annalilta coll Autor della Mifcella, e con
San Gregorio, che andandofene i barbari, fi ftefero per
la Campania ; e percio alcuni fatti attribuiti a S. Paolino

Vefcovo di Nola, dice non convenirfi al primo S. Pao-
lino , ma ad altro del medelimo nome ; perche piu d un

,, Paolino eflere ftato in quella Sede lo viddero anche i Bol-

landiili.

Offerva inoltre, che dopo quefla replicata tragedia
non s incontrano piu le fpefe Imoderate de Confoli nel lo-

ro ingreflb; e racconta, come 1 anno 5-19. Simmaco Lega-
to dell Imperador d Oriente Giuftino, ilupi come di cofa

infolita, in vedendo il pompofo rngrelTo del Confole Eu-
- tarico genero del Re Roderico con tanti giuochi, feite,

e regali magnifichi gi^ andati in difufo, e che anticamen-
te
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te erano ordinarj. Percio tre anm dopo nvendo imitato
il pom pofo ingreffo in Oriente il Confole Giulliniano, di-

ce il Sig. Muratori coll autorita di Marcellino Conte, che
fu il piu magnirico di quanti ne foflero iiati in Collami-

nopoli. Non dobbiamo qui ometrere, che intanto non par-
liamo in queilo Tomo de Confoli, come abbiam fatto ne

due precedent! ; perche non vi abbiamo offervato cofa, che

,, non lia notata daU illultratore de Falli Confolari nella nuo-
va edizion del Baronio, colla fola differenza, clie quelli

porta i documenti , in cui li nota la verita de nomi tenza

deciderne, e il Sig. Muratori ne decide. Per efempio
all anno 530. nel tomo ix. del Baronio tra le infcrizioni

antiche della Balilica di S. Paolo fi legge Conf. FI. Lam-

padii, & Oreftis; e il noflro Annalilla aggiugne a Lampa-
dio il prenomc Flavio coll autorita di due marmi del iuo

Teforo. A cio fi aggiugne la grande irregolarita, e incer-

tezza de Confoli in quell ultimo fecolo, in cui trova di

certo il Sig. Muratori queilo folo, che I anno 5-35-. creato

Confole d Oriente FI. Belifario, cellarono affatto i Con-
foli d Occidente, e 1 anno 5-41. celso il Confolato ordina-

rio d Oriente in FI. Bafilio Juniore; e comincio piu tar-

di il Confolato perpetuo degli Augulli, nel principle del

quale fi diparte dal P. Pagi, come fa in queilo di Mau-
rizio .

De Barbari invafori delle Provincie fuor d Italia, che
fondaron regni, e principati, ha parimente il nollro An^-

nalilla alcuna cofa particolare . De Viligoti, o fiano Goti

Occidental!, i quali co gli Svevi e altri barbari fi flefero

dalle Gallic nelle Spagne, ove dopo varj contralli, e do-

po la partenza de Vandali perl Arlrica fondarono due re-

gni , ne parla fenza molto impegno di critica , e gli Autori

piu
accreditati preffo lui fono Gregorio Turonenfe, e S.

Ifidoro di Siviglia . De Vandali d Affrica, che indi fi di-

ftefero a infellar la Sicilia, e 1 Italia, quantunque in moke
,, occafioni ne parli, in fpecie fotto Giuftiniano, e Giufti-

no, i quali col valor di Belifario., e di Narfete gli dieron
molto da fare, non ha fingolarita notabile. Siccome de

Saffoni, c de gli altri barbari, che invafer la gran Britan-

,&amp;gt; nia, e la divifero in fette regni, comeche poco abbian che
fare colla iloria d ltalia, parcamente ne parla, come di

amici
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amici de Longobardi: percio 1 anno ^96. rammentando ,

come S. Gregorio mando S. Agoftino Monaco a conver-

tirli alia Fede, dice, che furono gli AKghjaffoui barba-

r/, che da gran tempo aveauo occupata la maggior par-

te delta. Bretagna m&ggiore , ienza aUra particolar noti/ia .

Non cosi de Fnmchi harbari fondatori della Monar-

chia Francefe. Primieramente non ammette co gli eruditi

di quella Nazione Faramondo primo Re de Franchi, nome

ignoto, dic egli, allo ftertb Turonenfe, e a Fredegario, e

folamente fpacciato da Profpero Tirone, o fia altro, in una

Chronichetta, ove potrebbe anch eflere fcorfo. Fa bensl

fignoreggiare quelta bellicofa Nazione di la dal Reno an-

che ne due iecoli innanzi; ne s impegna ad indagarne 1 ori-

gine, nella quale in fatti s e affaticaro, piu per via di con-

gctture, che di ragioni convincenti , il celebre Abate

Vertot (Memoires des infcript. torn. 3. pag. z^S.) E per
verM ne Clodione, ne Meroveo fuo figlio, o iecondo al-

cuni Francefi parente, ne Childerico figliuol di Meroveo,

pafFarono ilReno. Lo pafso prim a di tutti Clodoveo 1 anno

486., comincio le itie conquilte nelle Gallic, e abbrac-

cio dopo died anni la religion GriiHana a perfuafion di

Clotilde fua moglie ; onde vien riconoiciuto per lo primo
Re Crirtiano comunemente da tutti gli Storici . Inaltre il

Sig. Muratori fa, contro 1 opinione de Franzefi, un ca-

rattere fvantaggiofiiTimo a quefto primo Re Criiliano, rap-

prefentandokT come trafportato per foverchia ambizione

ad azioni federate e crudeli ( an. 5-10. feg. ) e parlan-
do nel fecol feguente de Re Franchi in genere , (torn. 4.

ann. 630.) dice, che non diilinguevano i figliuoli legitti-

mi da baftardi, mentreaveano okre alia moglie molte con-

cubine, come di Dagoberto attetla Fredegario; e come
con altri efempj fi puo provare: e dice akresi, che i me-
defimi nel fecol fettimo non avean per anche difmeili tutti

i riti e difordini della gentilita, e foggiugne poterii dire,
in paragon loro folfer meglio coftumati i Re Longobardi ,

per la qual nazione il noltro Autore non ha quella avver-

fione, che fe ne ha generalmente, come fi dira qul fotto,
e meglio ancora nel Tomo feguente .

Nello ftabilire il regno de Borgognoni va d accordo
col Pagi (an. 45-6. *. xni.) cioe ne ferma il principio

Tom. III. c tren-
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trent anni prima di Clodoveo: amendue pero fon fofte-

Liuti d.illa ibhi autorita di Mario Aventicenfe. Parlando

poi della morte di Gundebaldo loro Re, la quale col me-
defimo Pagi dillerifce all anno 5-17. da notizia di quefto
Regno in que tempi dicendo, che comprendeva la Bor-

gogna moderna, la Savoja, il Delfinato, il Lionefe, FAvi-

gnonefe, ed altri paefi di quei contorni .

I Barbari piu fortunati in queili Annali fon quei, che

fondarono, e governarono il Regno d Italia, de quali pa-
re, che 1 Autore fia impegnato a fame contro la com-
mune prevenzione la difeia. D Odoacre Re de gli Eruli,
che fondo queito regno 1 anno 476., e del quale fappiam
di certo, che s ingcri contro tutti i canoni nell elezione

del Romano Pontefice, imponendo cosi un giogo alia S.

Sede,dal quale difficilmente, e dopo piu fecoli liberofli,

dice il Sig- Muratori {an. 481.) che quantunque Aria-

no, niuna. novita induffe in pregiudizio detta Chiefa, Cat-

toUca, non reftando alcuna querela di quefto , ne dalla

parte de i ^Papi^ ne da qttella de gli Scrittori. I Re Goti
fuccellbri d Odoacre, o liano Oltrogoti comparifcono in

quelii Annali di molto miglior fembianza , che appreflb
m:)lti altri Scrittori . Di eili ne parla generalmente con

lode, moftrando che s inganna il volgo, e con efTo i fe-

miletterati, allorche attribuifcono ad eili tutre le cofe mal-

fatte , e chiamano la viziofa architettura , e i caratteri

malfatti , di gutto Gotico . Due di effi Re efaka alle ftelle .

Teoderico, e Totila per la loro politica, e per le virtu,

che in loro rifplendettero: benche, dic egli, non foflero

efenti da alcuni nei. Di Teoderico veramente fcrivono

con molto vantaggio, e CarJiodoro fuo Segretario, e gli

altri iilorici ; non lenza maraviglia, che un uomo, il quale
non fapeva fcrivere il fuo nome (onde bifogn6 adoprar
lamina d oro forata, fopra cui conducefle la penna per

,
formar quefte quattro lettere TEOD) fofle dotato di tanta

virtu, si nel civile, che nel militare. Ma le di lui azioni

ne gli ultimi anni della vita in difefa deH Arianismo, e

fpecialmente 1 ingiulla fentenza di morte contro i due va-

lentuomini Boezio, e Simmaco, e la facrilega carcerazione

,
del Santo Pontefice Giovanni, meritano neiriftoria altro

nome, che di nei. Ed in fatri ii Sig. Muratori alia p. 301.
e fegn.

y&amp;gt;
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e fegu. biafima Teoderico, come uomo nell ultimo della

vita fua empio e crudele. Parimente 1 aver Totila fac-

cheggiato Roma, e I

1

averse fmantellate le mura, abba-

ftanza difcoprono il di lui naturale barbaro, per privati
fini celato fotto il manto di virtu apparente .

Checche dica pero il Sig. Muratari in vantaggio de

Goti, tutto e niente in confronto dclle lodi da lui attri-

buite a Longobardi . Com.in.oi6 il Regno di quclti moito

dopo finito quel de Goti; fcbben dimoftra, che quefti non
furon mai aftatto diftrutti , e che inquietaron fempre i due
valorofi capitani Beliiario, e Narfete, i quali moko rinc^

quiftarono all Imperador d Oriente e neU Affrica, e in

Italia. Ma appena cominciarono effi a regnare, o perdir
meglio, appena calarono in Italia 1 anno y68. invitativi da

Narfete , che voile vendicarh del motto pungente dell*

Imperadrice Sofia, ufarono per fette anni continui tal bar-

barie e fierezza contro la mifera Italia, in fpecie contio
le Chiefe e Sacerdoti, che diedero un faggio di quella
barbaric, con cui tiranneggiarono piu di ducento anni 1 lta-

lia . II Sig. Muraton non ne difende si funelli principj:
anzi afferma col Baronio (an. 5-73.) tali crudeka efler pro-
cedute non folamente daU eifer eglino barbari di nazione,
e gente feroce, ma ancora dalla diverfita di religione : e

foggiunge, che la maggior parte di loro erano Ariani,e
che molti de gli auliliarj erano Gentili. Tercio non e da,

ftupire , profegue (an. 57%-} fe cofloro inferiffero anche
contro delle Chiefe de Sacerdoti Cattolici . Noudimeno le

principali calamita deli Italia in quefti tempi provennero
dalla guerra tnadre d incredibili gttaj , majjimaincnte ne fe-
coli d allora^ e dalla refiftenxa^ che fecero le Citta^ ei

Luoghi forti de gF Italiani , / quali non amavano di paffar

fotto la Signoria di quefti Barbari forcftieri . E in co~

tali difawtnture principalmente reftb immerja Roma colle

Citta, e paefi circoirvicini , i quali , per quanta poterono,
flettero coflanti nella divozione del Romano Impeno. Dalle

quali parole ft comprende, che 1 Autore procura fcufar

in qualche maniera que Barbari . Meglio anche fi ravvifa

cio dall obliquo parfar, che fa de jd. Duchi, i quali dopo
la mortc del Re Clefo fpopolaron 1 Iralia, e per aumento
di tanta oppreflione impoiero 1 intollerabil tributo d un

c -L ter-
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terzo di tucte 1 entrate, mentre cosl conchiude 11 fuo di-
icorib (an. 5-75.) lo f&, che &quot;J

1

ha taluno, a cut per ca-

gion di qnefto tribitto e fembrata ben deplorabile la con-
di-zion dell Italia dopo la -venuta de Longobardi , qua ft

che non -v abbia del popoli auche oggidi in Italia , che
,. computati gli aggrtvj tutti^pagano al Principe loro egua-

// , anzi piu gra-vi tributi .

Comincia a prendere difefa manifefta di quefta na-

zione, quando la iente, benche meritamente, ingiuriata
da altri. S incontra 1 anno 5-90. in una lettera di S. Gre-
gorio (lib. r. ep. 17.) nella quale chiama nefandijfimo \\

Re Autarit , il qual titolo mal fuonandogli : Queflo e il

titolo , egli dice, di cui fono frequentemente ornati i Re
Longobardi) e la loro nazione dai Romani^ perche troppo
offefe ne aveano ricevute, e rutfavia ne ricevevano . E
fopra altra lettera del medelimo S. Pontefice (lib. 5-. ep.

41.) nella quale efagera i mali trattamenti di Romano
Efarco di Ravenna fopra quei dei Longobardi : Ejus in
nos malitia gladios Longobardornm vicit; ita ut benignio-
res I ideantur hoftes, qui nos interimunt y quam reipu-
blicte Judicesy qui nos malitia fua, rapinis , atque fal-
laciis in cogitatione confumunt : cosi brevemente rimpro-
vera (an. 595.) E pure i foli Longobarbi erano trat-
tati da nefandijjlmi. E poco prima annoverati i gravi
danni in varie parti d Italia cagionati da Miniitri malvagj
dcll Imperadore, avea detto ironicamente, che moltiffimi

di que , che pofledevano beni nell Ifola di Corfica, eran
forzati a ricoverarfi fotto il dominio della nefandijfima
nazione dei Longobardi. Non deve pero ometterli, che
il Sig. Muratori s impegna a lodar querta nazione, fola-

mente nel proprio dominio, e ne paefi amici, benche s ina-

fprilca contro chi ne dice male. Percio opponendofi al

Baronio, il qual prende per adulazione ci6, che riferifce

Paolo Diacono della buona difciplina di que Barbari, dice,
non aver avvertito il Baronio, che Paolo parla dell invi-

diabii trancjuillita in regno Longobardorum, e foggiugne:
So ancur to , che fuori di Id , doe contro dei Greet lor

nemicit e contro chiunque teneva il lor partit0* come fe-
cero Roma, Ravenna , ed altre Citta, efercitarono la rab-

bia loro con uccijioni, e faccheggi. Ma quefte fon mifere

pen-
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penfioni della guerra , che in tutti i fecoli anche tra Cat-

toliei fi Jon provate y o Jt provano . (an. 5-84.) Se alcuno

patifce da un altro qualche afpra ingiuria o graviffimo dan-

no, non potra dunque di quello, che gli ha recato ver-

gogna , e danno altamente lamentarfi , per la ragione che

ha fofferto una di quelle tante difgrazie , che fono penjioni

di quefta mifera vita? e quefta e una ragione buona,per-
che gli uomini di probita non ne debbano biaiimar 1 of-

fenfpre? Non tralafceremo d indicare nel Tomo feguen-

te, quanto li difenda, anche contro di chi ne provava
danni irreparabili , e con tutta ragione fe ne doleva.

Quefta appunto e la ceniura fatta al Tomo Terzo dc

gli Annali del celebre Muratori dal zelante dotto Giorna-

lifta, il quale quantunque nei due Primi Tomi fiafi moftrato

un amorevole Panegirifta dell Autore di quefti Annali, in

quefto Tomo, e ne feguenti e paflato in un fevero Gen-

fore, a cagione di alcune efpreflkmi di eflb Muratori fti-

mate dal Giornalilla ingiuriofe alia Ghiefa e Corte Romana.
11 giudiziofo leggitore non ha bifogno, che io mi diftonda

di piu in ordine alle cofe gia oflervate dal fuddetto Cen-

fore, tanto piu che il pio e dottifhmo Autore di quefti An
nali, oltre in varj luoghi delle fue Opere aver vindicate le

gefta gloriofe di molti Papi, e diritti dalla Sede Apofto-
lica contro gli Eretici , e falfi Critici, che 1 impugnava-
no, prima di morire fcriile di propria pugno al Regnan-
te Pontefice BENEDETTO XIV. una famofa lettera , nella

quale ritrattava tutto cio, che potea effere di pregiudizio
alia Sede Apoftolica, di cut fu lempre veneratore lino alia

morte .

Non per tanto non devo io pafTare fenza Gritica cio

che dice il noftro Autore nell anno 401. dove feguitando

per altro 1 opinione di alcuni Scrittori, parlando della mor
te di Anaftalio Papa accaduta in detto anno, cosl fcrive:

Venne A morte nel di 14. di Tlecembre del? anno prefentr
Anaftafio Tapa , che viene onorato col titolo di Santo ne gli
antichi Cataloghi, dovendojl nondimeno offervare, che tal

dinominazione non Jignificava gia in
que&quot;tempi rigorofamente

quello , che oggidi la Chiefa intende colla Canonizzazione
del buoni Servi di *Dio fatta con tanti efanti delle virtu ,.

e dei iniracoli loro . TDa-vafi allora il titolo di Santo anche
a i
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a i Vefco-vi vi venti^ come tttttavia ancora ft da a t Romani
Pontefici . E pero not troviamo appellati Santi tutti i Tapi
de primi Secoli^ cost i Vefco-vi di Milano, Ravenna , Aqtti-
teja^ Verona &c. Con buona pace del dottilfimo Scrittore
e di altri Autori, non lolamente ne primi Secoli i Papi,ed
i Vefcovi, ma tutti i Crifliani, quantunque laici, chiama-
vanfi Santi, ficcome il dimoilra il Cardinal Baronio all anno

43. e all anno 6x. e per lafciare altri Autori, che provan
1 ifteflb, pud vederfi il P. Mainmacchio nella celebratiflima

Opera, Qrigtnum &^ Antiquitatum Chriftianarum torn. i.

lib. i, cap. i. . ^. E il dottiflimo Canonico Pietro Moretti
nella fua nuova Opera in foglio, intitolata, T&amp;gt;e S. Callijh
Tafa ^ Martyre^ che noi per ordine del Reverendiilimo
P. Maetlro del Sacro Palazzo abbiamo rived uta, ed appro-
vata. Che poi Anaftafio Papa, ed altri Papi dei primi Secoli
aveifero il titolo di Santi per una mera denominaxione,, che
anticamente e comunemente davafi a tutti i Vefcovi, elfa mi

pare che non poffa aflerirfi fenza offendere 1 intrinleca fan-

tita di detti Papi, giacche i medefimi, fin da piu fecoli, noa
folo fono ftati denominati Santi, ma come tali fono ilati ve-

nerati in tutta la Chiefa, ficcome coila da Martirologj,ne quali
furono notati , e tra gli altri S. Anailafio Papa , ficcome puo
vederfi prefTo il dottiilimo Giorgio nelle note al Martirolo-

gio di Adone al di -LJ. Aprile pag. 174. e i Bollandiiti al

meclefimo gior.no, pag. 441.
Per quel che riguarda S Leone, diro alia sfuggita, che

a mio giuaizio pu6 bemffimo comporii inlleme qucllo, che

rifpetto al medefimo dice S. Proipero, ed a Valentiniano il

Sig- Muratori (an. 45X.) cioe che queilo Principe affaiffimo

confidafle nell eloquenza, come il noilro Storico riferiice,

di S. Leone; e S. Leone atl oppolko, come Ponrcfice, e co

me Santo, non nella propria facondia, ma in Dio tutta ri--

ponefle la fua fiducia, conforme laicio fcritto quel Santo

Padre .

So, che alcuni non han ben intefo cio che il Muratori
fcrive all anno 461. di S. llaro Papa. Ecco le iue parole:

Quefti appena confacrato ffedi le fue circolari per tutta la

Criftianita con quii i condannare Nejtorio , cd Euticbete^ ed

Appro vare i Concilj Niceno^ Efefaio , e Calcedonefe , e le fe
re di S. Leone fuo antuejfore : fecit decretalem ~& per unt-

ver-
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verfum Orientem fparfit de fide Catholica , $&amp;gt; Apoflolica

confirmans tres Synodos, Nic&amp;lt;enam, Ephefinam, & Chalce-

donenfem S&amp;gt;r. Queito ippunco vien riferito da Anaitafio nella

vita del fuddetto Pontefice, dal Cardinal Baronio, e da altri.

Veramerite, ficcome oilerva il Muratofi, nuUa dice il Car
dinal Baronio int-orno all aver egli tralafciato if Coftanti-

nopolitano^ che pur fu univerfale . Ma qui fa d uopo pri-

mieramente fapere, che un antico Codice mf. Florentine lo-

dato da Luca Olitenio preffo il Scheleftrate dice efpreilamente

confirmans quatuor Synodos, ficcome fi pu6 vedere ancon

preffo il Pagi nella Vita di S. llaro al num. IT. Per fecondo

quando pure (i ha da ftare alia comune leiione, dove dicefi,

confirmans tres Synodos, queflo non fa, che non approvalTq
ancora il Concilio Coilandnopolitano per quel che riguarda
il Simbolo della Fede, imperocche lo approvo tacitamente,

quando approvo il Concilio Niceno, giacche 1 uno e 1 altro

Simbolo e ricevuto dalla Chiefa come i ifteiro, e da qul na-

fce che il Simbolo Coftantinopolitano, che recitiamo nella

MefTa comunemente fi chiama Niceno ; Vedi il dottiffimo

Criitiano Lupo ne fuoi Scholj al Concilio Coftantinopolita
no I. Cap. iv. Che poi S. Gregorio Magno elpreffamente avef-

fe confermato effo Concilio I. Coitantinopolitano infieme con

gli altri tre accennati di ibpra, lo aflerilce egli ilefTo in quelle
note parole: Quatuor prima Concilia, veneramur^ tanquaat

quatuor Dei Evangelia.
Refta che in rine di quefta Prefazione faccia avvifato

il leggitore d una cofa degna a faperfi, qual e quella di ri-

trovarfi nel prefente Tomo, e nei feguenti molte variazioni

fecondo le varie copie di queft Opera. In fatti in fine dejl an-

no 403., dove (i dice, che i Monaci afpena nati nel Secolo

precedente , / erano multiplicati per le Citta, e per le Ville ,

e non trafcuravano il meftier di far fua la robba altruiy

fempre perb dentro i limit i deir onefta, in alcune copie man-
cano quelle parole fempre perb &c.

Inoltre ful fine dell anno 437. dove fi dice, che PlacJ-

dia fi procurd una Nuora colla perdita dell Illirico, e che
il matrimonio del Regnante divenne una divifione dolorofa

per le Provincie ; in alcune copie vi fono aggiunte le feguenti
parde, Finalmente e da offervare , che Valentinia.no , ed EH-
dojfia era.no parenti in ter&o grado , e pure ninno de gli Scrit-

tori



xxjv
tori notb , che per celebrare quelle nozze foffe prefa. dtfpen-
fa alcana. Ora to &quot;lafcio al favio difcernimento del leggitore
il giudixio delle fuddette vamzioni, cd alcre (imili, le qua-
li veramente renderebbon non poco odiofo il celebre Autore.

Ouando pure quefte efpreflioni foiFero ufcite dalla pen-
na del Muratori, forfe il medefimo confiderando roeglio
le cofe, ordind allo Stampatore, che correggefTe i fogli, e

che poi quefti corretti, per incuria del Minirtri non fi fof-

fero inferiti ne Tomi a loro proprj luoghi. In fomma queltc
variazioni poflTono da tutti conofcerfi: e nella celebre Biblio-

teca Cafanatenfc vi 6 queft opera de gli Annali della mede-
fima edizione di Milano in data del medefimo anno, e Stam

patore, e nel Terzo Tomo alia pagina 9. in fine dell an

no 403. fi leggono le parole fempre ferb &c. ed in fine dell

anno 437. alia pagina 106. mancano affatto quelle parole: fi-

aalmente e da ojfervare.

GLT
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ANNALI D lTALIA
Dal principle dell Era Volgare

lino all Anno 1750.

ANNO DI CRISTO CCCCI. INDIZIONE XIV.
D I N N O C E N Z O P A i&amp;gt; A I.

DiARCADio IMPERADORE 19. e 7.

DiONORio IMPERADORE 9. e 7.

Conlbli
^ VINCENZO, e FRAVITA.

L primo, cioc Vincenzo Confolc Occidentale, era fta- ERA Volg.

to in addietro Prefetto del Pretorio delle Gallic, e A &quot;N401

fi truova commendato aflaiiUmo per le fue Virtu da

Sulpizio Severe 00, Autore di quefti tempi . Fravita
(a ) stdp}&amp;lt;.

Confole Orientale c quel medefimo , chc ahbiam Sewrus

vcduto di fopra vittoriofo della Fiotta di Gaina, e 1&amp;gt;&amp;gt;al -

che fedelmente feguito a fervire ad Arcadio Augu-
fto . Prefetto di Koma abbiamo per i anno prefente

jlndromaco . Ora noi iiam giunti al principio del Secolo Quinto dell Era

Criitiana, Secolo, chc ci fomminillra funefte rivoluzioni di cofc, fpe-
^ialmente in Italia, diverfe troppo da quelle, che finqui abbiamo ac-

fom. ///. A cen-

17-



^ ANNALID ITALIA.
EA Volg. cennato. Inclinava gia alia vecchiaia il Romano Imperio, e a guifa
ANN040/. de corpi umani avea colTandare de gli anni contrarte varie infernma

che finalmentc il conduffcro aU erlrema noifcria. Tanca vaftita di do-
miiiio, che Ci ilendeva per tutta Y Italia, Galiia, e Spagrta, per gli
vafH paefi dell Illirico e dclla Grecia, e Tracia, e per airaifllme Pro-
vincie dell Afia, e per 1 Egirto, e per tutte le cofte ddl Affrica ba-

gnate dal Medicerraneo, colla miglior parte a.ncora della gran Breta-

gaa, tratto iramenfo di terre, delle quali oggidi fi formano tanti di-
vcrfi Rrgni e Principal : grandezza, diffi, di mole si valla s era mi-
rabilmente foftenuta finora per le forze si di terra, che di mare, che
itavano pronte fctnpre alia difcfa, e per la faggia condotta di alcuni
valorofi Iroperadori, Certamenre, ficcome s e veduto, non manca-
rono gia ne precedcnti annr guerrff ftraniere di fomma irnportanza, fierc

irruxioni di RarBarT, e Tiranrri frrforci nd cuore del medeftmo Jmpc-
rioj ma il valor de Romani, la fedelta de Popoli, e la miliur difci-

plina mantenuta tuttavia in vigore, feppero diffipar cocante procelle,
c contervare non men le Provincie, che la dignita del Romano Im
perio. Contutcocib fu d avvifo Diocleziano, che un fol Capo a tanta
eilcnfion di dominio bartar non potefle; e pero introdufTe la pluralita.
de gli Augufti e de i Cefari, immaginando, che quefte diverfe tefte

procedendo con unione d animi (cofa difficilivTima fra gli ambiziofi mor-
tali) avefle da tener piu faldo e difefo I Imperio, benche divifo fra

efli, volcndo principalmente, che le Leggi fatte da un Imperadore,
ponaflero in fronte anche il nome de gli aim Augufti, affinche un
folo pareffc il ctrorc e la meme di tutti nel pubblico governo . Per

quefta ragione, e fccondo 1 introdotto coftume, Teodofio il Grande,
per quanto ci ha moftrato la Storia, con dividere fra i fuoi due Fi-

gliuoli, cioe Arcadio, ed Onorio Augufti, la fun Monarchia, avea cre-

duto di maggiormente aflicurare la fuffiftenza di quefto gran Coloflb.
Ma per difavventura del Pubblico, a riferva della bonta del cuo

re c de i coftumi, null altro- pofledeano qaefti due Principi di quel,
che fi richiede a chi dee regger Popoli 5 e in fatti erano efli nati per
lafciarfi governar da altri. Miravano poi crefciuti dapertucto gli abuflj
malcontenti i Sudditti per le foverchie gravezze j fminuite le milizie

Romanej le Flotte trafcurate. II peggio nondimeno confifteva nclla

haldanza de Popoli Settemrionali, a foggiogare i quali non era mai

giunta la potenza Romana. Coftoro da gran tempo non ad altro piu

penfavano, che ad atterrar quefta potenza. Nati fotto Climi poco fa-

voriti dalla Natura, e poveri ne lor paefi, guatavano continuamentc

con occhio invidiofo le felici Romane Provincie, ed erano vogliofi di

conquiftarlc, non gia per aggiugrterle alle antiche lor Signorie, ma per

paflarc da i lor tugurj ad abitar nelle cafe agiate, e fotto il piacevol
Cielo de Popoli Meridionali . Quefto bel difegno non pote loro riu-

fcire ne tempi addictro, perche ripulfati, o sbaragliati qui lafciarono

h vita, o furono coftretti a ritornarfene alle lor gelate abitazioni . II

Secolo, in cui cntriamo, quel fu, in cui patve, che fi fcatcnaflc tutto

il
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il Settentrione contra del Romano Irnperio, con giugnere in fine a EA Vo!g.

fmembrarlo, anzi ad annientarlo in Occidcnte. Si puo ben rredere An* 040*.

che non poco influifle in quefte difavventure deU Imperio Occiden-

tale, 1 aver Valente e Teodofio Augufti (cost portando h nrccilira

de loro interelfi) lafciati annidar tanti Goti, ed altre barbare Nazio

ni, nella Tracia, e in altre Provincie dell Illirico. ArTaiffimo nocquc
del pari 1 avere gl Imperadori da gran tempo in addietro comindato
a. fervirfi ne loro eferciti di truppe birbariche, e di Generalt eziandio

di quelle Nazioni. Perciocche que Barbari, adocchiata la fcrtilica e

felicita di quefte Provincie, ed impratichiti del paefe e delia f.uza o

debolezza de Regnanti, non lafciavano di aninwe la lor gente a can-

giar Cielo ,
e a venire a ftabilirii in quefte piu fortunate contrade . Gia

abbiam veduto entrato in Italia Alarico Re de Goti con Radagaifo^ e

con un potente efercito, ma fenza fapere, s egli per tutto queft Anno
conrinuafie a divorar le foRanze de gl Italian!, o pur fe fofle obbligato
dall armi Romane a retrocedcre . Certa cofa e, che Onorio Augufto
pacificamente fe ne ftette in Milano, dove fi veggono pubblicate al-

cune Leggi (a); e quando non fia errore nella Data d una in Altino, W G tl
&amp;gt;ofr.

Citta florida allora dclla Venezia , par bene , che i progreffi di que
**

Barbari non doveflcro eflere molti, e che anzi i medefimi fe ne ib{- df.
fero tornati addietro.

Tra I altre cofe 0) 1 Imperadore Onorio condono a i Popoli i (
b
) ^ 3-

debiti, chicffi aveano coll erario Cefareo fino all Anno
580&quot;. fofpcfe 2**,f

*

Tefazione degli altri da eflb Anno 586. fino all Anno 395-. ordinando -cr.dk.

folamente, che fi pagaflero fenza dilazione i debiti contratti dopo cflo

Anno tpj*. Comando ancora, che fi continuafie il rifarcimento delle

mura di Roma, con aggiugnervi delle nuove fortificazioni, perche
dei brutti nuvoli erano per 1 aria. Venne a morte nel di 14 di Di-
cernbre dell Anno prefente Anaftafio Papa, che viene onorato col ti

tolo di Santo ne gli antichi Cataloghi (0, dovendofi nondimcno of- fc)

fervare, che tal denominazione non (ignificava gi;i
in que tempi rigo-

Sl1&quot;

rofamente quello, che oggidi la Chiefa intende colla Canomzzazionc
arc &quot; &amp;gt;us *

de buoni Servi di Dio, fatta con tanti efami delle Virtu e de Mira- p*J,
coli loro. Davafi allora il titolo di Santo anche a i Vefcovi viventi,
come tuttavia ancora fi da a i Romani Pontefici. E pero noi trovia-

mo appellati Santi tinti i Papi de primi Secoli, cosi i Vefcovi di

Miiano, Ravenna, Aquileia, Verona Sec. ma fenza che quefto titolo
fia una concludente pruova di tal Santita, che ugu.igii la decreuta
ne gli ultimi Secoli in canonizzare i Servi del S gnore. SeconJo i

conti del&quot; Padre Pagi, a quali mi attengo anch io fenza voter entrare
in difputa di si fatta Cronologia , nel di 21. d eflb Viefe fu ci\-:ito

Papa Jmocenzoy Primo di quefto nome. Nulladimeno San Profpero (), (d)

e Marcellino Come (0 riferifcono all Anno feguentc la di lui clezio- * c

ne. Abbiamo dal medefimo^Marcellino, che nel di u. d Aprile Eu-
jf^

doffia Augufta partori in Coftantinopoli ad Arcadio Imperadore&quot; un Fi-

glio mafchio, a cui fu pofto il nome di Teodofio^ Sccondo di quefto
A i no-
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nome. Socrate 0), e 1 Autore della Cronica Aleflandrina 0) il di-
couo n&amp;lt;uo nel di 10. d e/To Mefe: divario di poca confeguenza c
prjbibilmente origiuato dail eflcr egli venuto alia luce in tempo* di
notte. V ha ancora chi il pretende nato nel Mefe di Gennaio. Incre-
dibile fu la gioia della Corte e del Popolo di

Coftantinopoli, e fe ne
fpedi la lieta nuova a tutte le Citta, con aggiugr.ervi grazie, e con
difpenfar danari . Pubblicb Arcadio una Legge nel di 19. di Gen
naio dtll Anno prefente (0, con cui proibi il dimandare al Principe
i beni confifcati, finche non foflero paflati due anni dopo il confifco
volendo e(To Augufto quel tempo, per potcr mode-rare la feverita dellc
fentenze emanate contra de colpevoli, e rendere ad effi, fe gliene ve-
niva il talento, cib, che il rigore della Giuftizia loro avea toko. Buona
calma mtanto ii continue a godere nclPImperio Orientale.

Anno di C R i s T o ccccn. Indizione xv.

d lNNGCENZO Papa i .

di ARCADIO Imperadore 10. e 8.

di ON OR 10 Imperadore 10. e 8.

di TEODOSIO II. Imperadore i.

C FLAVIO ARCADIO AUGUSTO per la quinta
Confoli \ volta ,

FLAVIO ONORIO AUGUSTO per la quinta.

CHi
fofle in queft Anno Prefetto di Roma, non apparifce dalle

tiche memorie . Truovafi nondimeno un Ifcrizione
(&amp;lt;0 pofta in

^inscription
R ma a ^ue Augufti da Flavio Macrobio Lottginiano Prefetto di Roma t

fag. 165.
chc fembra appartenere a quefti tempi, e percib indicare, chi efer-

citafle la Prefettura fuddetta. Per atteftato della Cronica Aleflandrina,
c di Socrate Storico, nel di 10. di Gennaio dell anno prefente 1 in

fante Teodofio II. fu create Augufto da Arcadio Imperadore fuo Pa
dre. O fia, che Clarice Re de i Goti fofle dianzi partito dalF Italia,
c ci tornafle nell anno prefente, o pure, ch egli continuafle qui il fuo

foggiorno anche nell anno addietro : certa cofa e, chc in quefti mc-
(e) eland, dcfimi tempi dopo aver prefo varie Citta e Terre oltre P6 (0, fi

dt bell&amp;gt;

fpinfe nel cuorc di quella, che oggidi fi chiama Lombardia, con un
formidabil efercito de fuoi Goti

,
lenza che apparifca piu congiunto

con eflb lui Radagaifo Re de gli Unni . Erafi 1 Imperadore Onorio ri-

tirato non meno per precauzione , che per eflere piu vicino a i bifo-

gni dello Stato nella Citta di Ravenna, Citta allora per la fua fitua-

zione fortiflima, pcrche circondata d;il P6, e da protonde paludij e

Citta, che divenne da li innanzi per alcuni anni la Sede e Reggia dc

gli Augufti. Ma i felici avanzamenti de Barbari aveano talmente co

lter-

Gttic.

Conful. 4.

Honcrii .
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fterrrati gli animi de
gl ltaliani, che per atteftato di Claudiano, Au- ERA Volg.

tore contemporaneo, i benrftanri ad altro non penfavano, che a riti- ANN 0401.

rarfi colle lor cofe piu preziofe in Sicilia, o pure in Corfica, e Sar-

degna. Per quefto medefimo fpavento, quafiche Ravenna non fofle

creduta baftante afilo, Onnrio Augufto fe ne parti, con incamminarfi

verfo la Gallia. Ma Stilicone tanto peroro, che fece fermar la Corte

in Afti, Citta allora della Liguria, che doveva effere ben forte, da

che s indufle 1 intimorito Onorio a lafciarvifi ferrar dentro in cafo che

Alarico vi avefle pofto 1 afFedio. Prima di quefto fiero turbine aveano

i movimenti de Barbari data occafione a i Popoli dclla Rczia (partc
de quali oggidi fono i Grigioni) di follevarfi, laonde fu coftretto Sti

licone ad inviar cola alcune Legioni Romane per tenerli in freno, o

ricondurli all ubbidienza . E il rrovarfi appunto quelle truppe occu-

pate fuori d Italia, aveva accrefciuto 1 animo ad Alarico per piu in-

folentire, c per continuare i progreffi dell arrni fue . Meriu qui certo

lode la rifoluzion prefa in quefli pericolofi frangenti da Stilicone . Sul

principio dell anno, e nel cuor del verno, con poco fcguito egli pafso
il Lago di Como, e per mezzo delle nevi e dc ghiacci s inoltro fino

nclla Rezia . L arrivo di si famofo Gencrale , e pofcia le minaccie ac-

compagnate da amorcvoli perfuafioni, non folamente calmarono la ri-

volta de i Reti, ma gl induflero ancora ad unirfi colle milizie Ro
mane per la falvezza dell Imperadore e dell Italia. Aveva inoltre Sti

licone richiamate alcune Legioni, che lungo il Reno ftanziavano, ed

una infino dalla Bretagna; c fu mirabile il vedere, che i feroci Po

poli Trasrenani, tuttochc offervaflcro fguerniti di prefidj i confini

Roman! , pure ft ftettero quieti in quella occafione, ne inferirono mo-
leftia alcuna alle Provincie dell Imperio .

Unita ch ebbe Stilicone una poderofa Armata, la mifc in mar-
cia verlo 1 Italia, ed egli prccedendola con alcuni fquadroni di caval-

leria, arditamente valico a nuoto i fiumi, pafso per mezzo a i nemi-

ci, ed inafpettato pervennc ad Afti con incredibil confolazione delPIm-

peradore Onorio quivi rinchiufo, c di tutta la fua corre . Giunfero di

poi le Legioni c truppe aufiliaric raccolte, e fu conchiufo di dar bat-

taglia al nemico. Aveva Alarico baldanzofamente paflato il P6, con
arnvare ad un Fiume chiamato Urba, che vien creduto il Bordo d og
gidi, e che pafla non lungi da Aiti. Immaginb percio Claudiano, che
avendo gli Oracoli predetto, ch effb Alarico giugnerebbe ad Urbem,
cioe a Roma, fi verificaffe il vaticinio con reilar egli delufo, da che
arrivo a quefto Fiumicello. Militava nell efercito di Stilicone una grof-
fa mano di Alani, gentc barbara e fofpetta in quella congiuntura . II

condottier di coftoro appellato Saule (non fo fc con vero nome) da
Paolo Orofio, e chiamato uomo Pagano, quegli fu, che configlio di

attaccar la zuffa nel fanto giorno di Pafqua, perche in efla i Goti, che
erano Criftiani, benche macchiati dell Erefia Ariana, farebbono colti

alia fprovifta: configlio deteftato allora da i buoni Cattolici, e maffi-

mamente dal fuddeuo Orofio . Claudiano all incontro attribuifce tal ri-

folu-
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foluzionc a Stilicone fteflb, perfonaggio, che in altre occafioni fi fco

pri poco buon Criftiano, e favori raolto i Pagani, fra quali e da con-

tare lo fteflb Poeta Claudiano. Comunque fia, comincib il conflitro,
e i God, prefe 1 armi, si fattamente caricarono fopra la vanguardia
de gli Alani, che ne uccifero il Capo, e rovefciarono il refto. Allo^

ra la cavalleria Romana s inoltro, e la fanteria anch effa raeno le ma-
ni . Duro lungo tempo il contrafto con ifpargimento di gran fan-

gue dall una parte e dall altra j ma finalmente furono coftrctti i

Goti alia ritirata e alia fuga con lafciare in poter de Romani il lo-

ro bagaglio, confiftente in immenfe ricchezze, e con reftarvi prigio-
nieri i Figliuoli dello fteflb Alarico colle Nuore, e liberata gran co-

pia di Criftiani, fatti in addietro fchiavi da que Barbari. II Luogo
della battaglia fu preflb Pollenza^ o fia Potenza, Cicta allora firuaca

vicino al fiume Tanaro, di cui oggidi neppure apparifconp le vcftigia
nel Monferato. II Cardinal Baronio, ilPetavio, il Tillemont, ed akri

rapportano quefta victoria all anno 403. il Sigonio, e il Padre Pagt
al prefente: Profpero, e Caffiodorio chiaramcnte 1 afferifcono accaduta

nel Confolato V. di Arcadia e d Onorio dugufti, cioe in queft anno.

Piu grave ancora e la difcordia de gli Storici in raccontare quel fatto

d armij perciocche Giordano Storico (^), che corrotumente vien

chiamato Giornande, e Caffiodorio () fcrivono, che in quefto con-

flitto non gia i Romani, ma i Goti reitarono vittoriofi . Giordano

prende ivi de gli akri abbagli. Per noi bafta il vederci aflicurau da

Claudiano (0 da San Prudcnzio (^), e da Profpero (^), Autori con-

temporanei, e di lunga mano piu degni di fede, che furon9 meffi in

rotta i Goti. Paolo Orofio, allorche fcrive di quefto fatto d armi,

riprovato da lui a cagione del giorno fanto, aggiugne, che in breve

il giudizio di Dio dimoftro, (*) ^ quidfavor ejus po/et , & quid ultio

exigeret . Pugnantes vicimus ; vi&ores viffi fumus \ Quando non il voglia

credere, che i Romani vinfero bensi preflo Pollenza, ma che nella ri

tirata di Alarico ebbero qualche grave percoiTa, del che niuno de gli

antichi fa parbla: quell in breiii fi dovra ftendere fino all Anno 410.
in cui Dio permife i funeftiffimi progreffi di que medefimi Barbjri,

ficcome andando innanzi vedremo. Terminata la battaglia, Alarico, re-

ftando tuttavia un groflb efercito al fuo comando, non il fido di re-

trocedere, per paura d effere colto al paflaggio de fiumi, e perb fi

gitto full Apennino, parendo difpofto di marciare da queila parte ver-

fo la fofpirata Roma, Nol permife 1 accorto Stilicone, perche fattegli

fare propofizioni d accordo, fi convenne con dargli ipcranza di ricu-

perare i Figliuoli e le Nuore, ch egli fi avvierebbe pacificamente
fuori d Italia per la Venezia . Cola percanto s incamminb ; ma da che

ebbe paflato il Po, o fia ch egli fi pentifle della convenzione fatta, o
che

.(*) e che il favorfuo pete/e^ e che richiede/e la vendetta . Combattendo ab-

biarno vinto -

t vincitori f.amo flati vinti .
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ehe Stificone gli mancafle di parola, perche piu non terfleva, che il ERA Volg.

Bjrbaro ripaflaTe quel Fiume Reale fi vennc di nuovo alle mani,eil ANN o 4or.

eonflitso terminb colla peggio de Goti . Non fo fe fu allora, o pure

dipoi, che Stilicone feppe guadagnar con regali una pane d effi, e loro

fece prendere 1 armi contra de gli alrri; laonde nelle vicinanze di Ve

rona fegui qualche fanguinofo combattimento, che ridufle Alarico alia

difperaZione . E poco manco, ch egli non reftafle
prefo&amp;gt;

fna il colpo
falli per la troppa fretta de gli Alani, aufiliarj de Romani . Fermofli

il Barbaro nell- Alpi, cercando fe avefle potuto condurre il refto dell Ar-

mata fua nelJa Rezia e nella Galliaj ma Scilicone, preveduto il di

lui penfiero, vi prefe riparo . Intanto per le mal-a-ttic feguito maggior-
menre ad infievolirfi 1 efercito di Alarico, e per la fame a sbandarfi

le fquadrc intiere, di modo che infine fu egli forzato a metterfi in

falvo colla fuga, lafciando in pace 1 Italia. Fu quefta volta ancora in-

colpato Stilicone di aver configliatamente lafciato fuggire Alarico j ma
e ben facile in cafi tali il formar de giudizj ingiulti, per chi giudica
in lontaftanza di tempo, e fenza eflere ful fatto,

Anno di CRISTO ccccni.. In4izione i..

d INNOCENZO Papa 3
.

di A RCA DIG Imperadore n. e 9.

di ONORIO Imperadore n. e 9.

di TEODOSIO II. Imperadore ^..

Confoli&amp;lt; TEODOSIO AUGUSTO,C FLAVIO RUMORIDO,

UScito
da si gravi pericoli Onorio Augufto, s era rcftituito a Ra

venna, nella qual Citta fi veggono date moke Leggi di lui, tut-

tc fpettanti a queft Anno, che fi leggono nel Codicc Teodofiano, e

che compruovano appartenere al . Anno prccedente il fatto d armi di

Pollenza. Perciocchd alcune d ede comparifcono fcritte in Ravenna
nel Febbraio, Marzo, e Maggio, ne quali Mefi Onorio certamente
non fu in Ravenna, ma bensi in Afti, allorche Alarico portc la guerra
nella Liguria, e vi fu fconfitco. Increfceva a i Romani quefta refi-

denza dell Imperadore, awezzi ad aver fotto gli occhi il Principe, e

lo fplcndore della fua Corte, fenza 1 incomodo di far viaggi lunghi

per trovarlo. Percib gli fpedirono una folenne ambafceria , pregandolo
di confolare col fuo ritorno a Roma i lor defiderj, e di andare a rice-

vere il Trionfo, che gli aveano preparato . E perciocche intefero, che

i Milancfi aveano fatta una fimile deputazione, per tirar eflb Augu
fto alia loro Citta, fi raccoglie da una Lettera di Simmaco, che nel

Mcfe di Giugno determinarono di fpedirgli de gli altri Ambafciatori
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ERA Volg. colla ftefla richiefla. Di quefta congiuntura fi fervirono alcuni Senator!
AnK0403. tuttavia Pagani, per chicdere ad Onorio la licenza di celebrarc i Gmo-

chi Secolari. San Prudcnzio, valence Poeta Criftiano, fioriva allora in

Ifpagna fua Patria. Prefe cgli a fcrivere contro la relazione di Simma-
co Prefetto di Roma, compofta gia ncll Anno 584. per rimettere in

piedi 1 Ara della Victoria, e confutaca in que cempi da Sanco Am-
brofioj c puo parere ftrano, come Prudenzio ne parli, come le Sim-
maco avefle allora prefencaca quella fupplica ad Onorio. Ora Pruden
zio con parole chiarc attefta la victoria riporcata da Romani preffb Pol-
lenza colla rocca di Alarico, &; indirizza quell Apologia ad Onorio

Augufto, che cuttavia dimorava in Ravenna, pregandolo di non per-
mecccre piu le

fuperftizioni
de Pagani, e fpezialmence di proibire i fan-

guinofi fpeccacoli de Gladiatori, contrarj alia Legge di Crifto, e gia
viecati da Coftantino il Grande . Puo fervirc ancora il medefimo Poe-
ma aflai lungo cd erudito di San Prudenzio, a farci intendcrc feguita
la fuddetta battaglia di Pollenza nell Anno antccedente, e non gia nel

prefcnte . Ora 1 Augufto Onorio prefe, prima che terminafle 1 Anno,
la rifoluzion di paflare a Roma, per ivi celebrare i Decennali del fuo

(a) cl*ud. Imperio dopo la morce del Padre : al qual fine fu difegnato Confole

pe
.

r ^ Al&amp;gt;no feg cnte - Dcfcrive Claudiano (*) il fuo viaggio per i Um-
bria, e la magnifica folennita, con cui egli entro in Roma, avendo
al fuo lato nel cocchio il fuocero Stilicone, con immenfo giubilo del

(b) chroni- Popolo Romano. Parcori nell Anno prefcnte ((&amp;gt;) a di 10. o n. di Feb-

jrinum&quot;&quot;*

^ra ^u^ffia Augufta ad Arcadio Imperadore la quarta Figliuola, a

Marceliin.
cu ^u pofto il nomc di Marina. Furono poi grandi rumori in Collan-

Comts in tinopoli per la prepotenza di qucfta Imperadrice. Divenuta padrona
chranict. del Marito c dcll Orience, perche disguftata di San Giovanni Grifefto-

mo, impareggiabile e zelancillimo Vefcovo di quella gran Cicu, ponco
cotanco, che il fece deporre e mandarc in efilio; dal che feguirono

(c) Zofmus perniciofi tumulci. Ne fa menzione anche Zofimo (0, c caglia i panni
lit. 5. c. 13. addoffb a i Monaci d allora, mifchiati in que torbidi con direr ch efll

avendo gia. tlraca in lor dominio una gran quantica di beni, col prece-
fto di fovvenir con quellc rcndicc i Poveri, aveano per cosi dire ri-

dotto ognuno alia poverta: iperbole, che fcredica il di lui racconto-,

ma che non lafcia di farci incendere, come i Monaci, appena naci nel

Secolo precedcnte, s erano moltiplicati per le Citta e per le Ville,
e non trafcuravano il mefticr di far fua la roba altrui .

Anno
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Anno di CRISTO cccciv. Indizione n.
d INNOCENZO Papa 4.

di A RCA DIG Imperadore 11. e 10.

di ONORIO Imperadore 11. e 10.

di TEODOSIO II. Imperadore 3.

r .. c ONORIO AUGUSTO per la fefta voita,
Confoli

\ ed ARISTENETO&amp;lt;

T Utta fu in fefta la Citta di Roma pel Confolato, c per gli DC- ERA Voig.

_ cennali dell Augulto Onorio, che furono celebrati con funtuofi ANN0404.

fpettaccli. Ma non gia co i Giuochi Secolari, ne colle zuffe dc Gla-

diatori, come avrebbono defidciato que Romani, che tuttavia ft.ivano

oftinati nel Gentilefimo. II Cardinal Baronio, che di tal permiffione
aveva acaifato Onorio Augufto, vien giuftamentc riprefo dal Pagi. Ma
ne il Pagi,ne Jacopo Gotofredo ebbero gia buon fondamento di credere

c chiamare ingannato il Baronio, allorchc fcrifle all Anno $if. che Co-
ilantino il Grande con una Legge data in Ber-ito avcva proibito per tutto

I lmperio Romano i Giuochi fanguinofi de Gladiatori . Siccome io

altrovc ho dimoftrato 00, non pub negarfi quell univerfale drvieto di (a) Thefc*-

Coftantmo. Ma era si radicato 1 abufo, e n ersno si incapricciati i
N* *

_ . . ,. ,,. . . , i i Imcnttion.

Popoh, che dopo la morte di quell mvitto Imperadore tornarono, mal-
j

794&amp;gt;

grado de fuoi SuccefTori a praticarlo, con eftorquere eziandio la per
miffione d effi da alcuni Augufti. Ma in fine per atteftato di Teodo-
rcto (), Onorio con fua Legge vieto ed aboli per fempre quell abo- ^L

T
;

ramevole Spettacolo, che coltava tanto fangue, e tante vitc d uorni- MJ* J^
ni , per dare un divertimento al paizo Popolo. In queit Anno poi O-
norio pubblicb una Legge (i), in cui, fe crediamo al Padre Pagi (ud- (c)

* 16.

detto, Jud&amp;lt;eos& Samariianos omni ntilitii pri-uai it . (*) Ma non credo io
* *

talc il fenfo di quclla Legge, quando pure il Pagi 1 intenda per la ve-

ra Milizia. Proibilce ivi T imperadore a i Giudei, 1 avcr luogo nella

Milizia^ cioc ne gli Ufizj di coloro, che rfgenti de gli affari del Prin

cipe erano nominati, perche il nome di Miiizia abbracciava tutti gli

Ufixj
della Corte . Bollivano tuttavia in Oriente le perfecuzioni con

tra di San Giovanni Grifoftomo, qucl mirabil Oratore della Grecia

Criftiana, e tanto Papa Innocenzo I. quanto 1 Imperadore Onorio, fi

affaticarono in aiuto di lui. Ma era gran tempo, che non paflava buo-
na armonia tra eflb Onorio, cd Arcadio Augurto di lui Fratello} e

pero inutili furono le loro raccomandazioni . Per altro si quel fanto

Tom. III. B Pa-

(*) Efclufe affatto ddla, milizia, i Giudei & i Samaritani .
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Patriarca, quanto Teofilo Patmrca d Alexandria a lui oppofto, rico-

nobbero in tal congiuntura 1 autorita primaria del Romano Pontefice,
al qualc il primo fi appello, c 1 alcro invio per quefta difcordia i iuoi

Legati. Fermofli in Roma i lmperadore Onorio parecchi Meli. Pri-

ma che tcrminafie 1 Anno, e piu che verifimile, ch tgli fi reftituifle

a Ravenna, pcrche quivi fi truovano date alcune fue Lcggi ncl prin-

cipio di Fcbbraio del lufleguenre Anno. I motivi, che 1 mduflcro, a

ritirarfi cola, e da credere, che foflero i preparamenti r che s udivano
farfi da i Barbari per una nuova irruzione in Italia. Alarico fembrava

quieto, perche guadagnato da Stiliconej ma Radagaifo Condottiere,
o fia Re de gli Unni, o fia de Goti, Scica, cioc Tarraro di nazione,
forfe mal foddisfatto del difonore inferito a i Popoli Scttentrionali nella

rotca d.ita da i Roman! ad eflb Alarico, penso a fame vendetta. PHI

probabilroe.nte ancora, fecondocfie era allora in ufo de Barbari, anch

cgli divcrava co defiderj la Cicra di Roma. In cfla Citta a lor cre

dere crano le montagne d oro, ivi ftavuno raunate da piu Secoli le

ricchczze della Terra. Percio coftui mife infieme una formidabil Ar-

mata, corapofta di Unni, Goti, Sarmati, e d altre Nazioni
, fituatc

di la dal Danubio. Paolo Orofio (), e Marcellino (t&amp;gt;)
la fanno afcen-

dere a piu di dugenso mila combattenti; Zofimo Storico CO fino a

quattrocento mila: numero verifimilmente ccceffivo. Probabile e, che
in quelto medefimo Anno coftui fi apprefTafle all Italia, e forfe anco
ra v entro, per quanto pare che acccnni Profpero Tirone (&amp;lt;*) . Grande

fpavcnto, ficra collernazione fi fparfe per tutta I Italia. Pertanto 1 Au-

gutto Onorio, veggendo imminente queft altra tcmpefta, giudico piu
licuro il foggiorno di Ravenna, Citta pel fuo fito fortiffinaa, e mag-
giormente ancora per eflere piu alia portata di dar gli ordini, e di prov-
vedere a bifogni. Mancb di vita in queft* Antx) Eudojfia, Imperadricc,
Moglic d Arcadio Augufto, chiamata al rribufulc di L&amp;gt;to a renderc

conto, qual nuova Erodiade, della fiera perfecuzione, ch ella avea
mofla contro il fanto ed inccmparabil Patriarca di Cbllantmopoli Gio

vanni Grifoftomo . II Breviario Romano, che neile Lezioni di quelto
Santo metce la morte d effa Augulta quattro di dbpo quclla del Gri-
foitomo nell Anno di Cnfto 407. mcrita in quel fito d cflerc corret-

to . Si Zofimo (c), che Soznmeno, Filoltorgio,. ed altri Scntrori,ri-
fenfcono a quell Anno una fiera irruzion de gl Ifaun per quafi tutte

le Provincie Romane dell Oriente . II Generale Arbazacio
, fpcdito

contra di coftoro, ne fecc gran rrucello, ma vinto da i loro regali,
non prolegui 1 imprefa.

Anno
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Anno di CRISTO ccccv. Indizione in.
d lNNOCENZo Papa y.

di ARC A DIG Imperadore 13. e 11.

di ONORIO Imperadore 13. e 1 1 .

di TEODOSIO II. Imperadore 4.

r&amp;lt;
r r ^ FLAVIO STILICONI: per la feconda volta,Confah

} ed ANTEMIO&amp;lt;

STando
1 Imperadore Onorio in Ravenna, pubblico Editti O) rigo-

ERA Volg.

roil contra de Donatitli, piu pertinaci ed infolenti che mai in Ar-
(jTJj^ffiJ,*

frica, comandando 1 unione fra effi c i Cattolici : ritnedio, che riulci chron. cod.

poi ialutevole per quella Criftianita. Era enmto, o pure entro in

quell Anno Radagaifo in Italia con quel diluvio di Barbari, che ho
detto di fopra, con faccheggi, e crudelta inudite, fcorrendo dapertut-
to fenza oppofizione alcuna. L Jmperadore Onorio ando raunando quan-
te foldatclche potej prefe ancora al fuo foldo molte fquadre di Goti,
Alani, ed Unni, condotti da Uidino e Saro lor Capitani . Ma Stilico-

ne Mac-tiro di gucrra non voile gia awenturarfi a battaglia o refilten-

za alcuna in campugna aperra. Ando folamentc cofteggiando i movi-
menti di si rlerminau otlej finche la medefima li diede a valicar 1 A-

pennino con penfiero di continuare il cammino alia volta di Roma,
Citra, che piena di fpavento ti tcnne allora come perduta. E in Ro
ma appunto quefta terribil congiuntura diedc rnotivo a i Pagnni, che
tuttavia ivi rellavano, di attribuire tutti quefti mali alia Religion Cri-

iliana, e airavere abbandonato gli antichi Dii, e di prorompere per-
cio in orride beftemmie, on proporre eziandio di rimettere in piedi

gli empj loro fagrifizj c riti. Anri codoro in lor cuore fi rallegrava-

no, perche Radagaifo, Pagano anch egli, avefle da venire a vifitarli,

fperando con cio di veder riforgerc la canto deprefla loro fuperltizio-
ne . Ma non era ancora giunto ii tempo, che Dio aveadeftinato di pu-
nire Roma, capjtalc del Romano Imperio bensi, ma anchc di tutti i

yizj, e in cui peranche 1 IdoJatria ollinatamentc fi nafcondea, e la Su-

perbia apertamentc regnava. Secondoche offervarono Paolo Orofio, e

Santo Agoltino, colla venuta di Alarico, e poi di Radagaifo, Dio mo-
ftro in lontananza a quclla Gitta il gaftigo, acciocche fi emsndalle c
facclTe penitenzaj ma indarno lo moltro . Ne volk permtttere, che

queflo Re Pagano giugneffe a punirc i Romani, perche la Ilia crudel
ta avrebbe potuto portarvi un univerfale eccidio, c ridurla in una maf-
fa di pietre. Fu in fatti fecondo tutre le apparenze miracolofo il fine

di quella Tragedia, per cui la cofternazione s era fparfa per tutta 1 Ir

talia. Appena Radagaifo fu giunte di la dall Apennino, che Stiliconc

B z colle



E K A.

ANNO
&amp;lt;oj.

(a)

lib. 5. (. 16.

Hijhr.

(])} Paulin.

in Vlt. S.

Amkrojii .

(.&quot;)
i . Align-

fin. I. 5. de

Ci-vitat,

Dsi caf. 13.

(d) Idem
Sermon. 19.
in Lucam .

(e) Proffer
in

ii AN KALI D ITALIA.
colle truppe Romane ed aufiliarie comincio a tagliargli le ftrade, a

toglierh il foccorfo de viveri, ed a riftrignerlo. 11 ridmTe la mano di

Dio nelle montagne di Fiefolc preflb Firenze, e quella innumerabil
moltitudinc di Barbari fi vide ferrata fra quelle anguftie, ed opprefTa
dalla fame, e con perdere il coraggio e il configlio, fi diede per vin-
ta . Attefta il fuddctto Orofio, che non vi fu bifogno di metter mano
alle fpade, e di venire a battaglia, e che i Romani mangiando, beven-^
do, o giocando tcrminarono quefta guerra. Radagaifo fenza faputa de
fuoi tento di ialvarfi folo colla fuga, ma caduto in mano de Roma
ni, fu da li a poco levato di vita. Rcfto fchiava la maggior parte de

fuoi, che a guifa di vili pecore erano si per poco venduti, che con
uno fcudo d oro fe ne comperava un branco. E quefto fine ebbero i

pafl!
e le minaccie di qucft altro Re barbaro con ammirazione di tut-

ti . Ma ben divcrfamente Zofimo Storico 0) Greco de medefimi tem

pi racconta quel fatto. Se a lui crediiimo, Stiiicone con poderofo efer

cito di trenta I.egioni Romane, e colle truppe aufiliarie, all improv-
vifo affali quo Barbari, e pafso a fil di (pada 1 immenfa lor moltitudt-

ne a riferva di pochi, che rimafero fchiavi: del che egli riporto le lo-

di ed acclamazioni di tutta 1 Italia.

Si dee anche aggiugnere una particnlariu degna di memoria, che
Paolino Scrittorc contemporaneo della Vita di Santo Ambrofio ci ha
confervata. W Aveva il fanto Arcivefcovo promefTo di vifitar fpeiTb
i Fiorentini fuoi caw. Ora nel tempo, che Radagaifo (fon parole da me
volgarizzate di Paolino) aj/ediavtt la fteffa, Citta di Firenze , trevandoji

que Cittadini came difperati, il fanto Prclata (che ncll Anno 307. avea

terminati i luoi giorni ) apparve in fog/to ad uno di
effi-, e gli promife nil

dl feguente la lifarazione : co-fa, che da, lui rlferita a. i Cittadini, li riem-

pic di coraggio. in fatli nel giorno appreffo , arrival o che fu Stiiicone al&amp;gt;-

lora Conte culf efercito fuo , Ji riporti) iiittoria de^ nemici . Quefta notizitt

r ho to avufa da Panfofia piiffima Donna. Tali parole fuppliranno a quan-
to manca nel racconto di Paolo Orofio. Fa menzione eaiandio Santo

Agoftino (c) di quel gran fatto con ifcrivcre, che Radagaifo in un fol

giorno c-en tanta preftezza fu fconfitto-, che fenz
1

ej/ers non dirb morto, MA
ne pnr feri-to uno de Romani , reftb il di lui. efercito ,

-che era di piu di cen~

to mita perfone, abbattuto, ed cgli poco dopo, prefo co*
figliuoli , e tagliato

a pezzi. Dice ancora in uno de fuoi Scrnioni (^), che Radagaijo fu
vinto coir aiuto di Dio in maravigliofa manicra . Profpero (&amp;lt;) noco, che

il grant! efercito di Radagaifo era divilo in tre parti, c pero piu faci

le riufci il fuperarlo. Noi ci maraviglieremmo di quefta divcrica di

relazioni, fe non fofllmo anche oggidi avvezzi a udir dellc battaglie
defcritte con troppo gran divario da chi le riferifce . Vien rapportata
dal Cardinal Baronio, dal Petavio, dal Gotofredo, c da altri non po-
cbi quefta infigne vittoria all Anno furTeguente 406. nel quale vera-

mente MarceHmo Conte Iftorico la mette . Ma fecondoche ofiervaro-

no il Sigonio, e il Pagi, fi ha efla da riferire all Anno prefcnte, in

cui yicn raccontata da Profpero nella fua Cronica, c da Ifidoro in quel
la
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la de Goti. E di quefta verita ci afficura San Paolino Vefcovo di No- ERA Volg.

la, che recitando a di 14. di Gennaio dell Anno 406. il fuo Poema ANNO 4j.

XIII. in onore di San Felice, che io diedi alia luce (*), fcrive refti- ^ Ant(^
tuita la pace, e fconfirti i Goti, che gia vicini minacciavano Roma ,. x-
ilefla . Ecco le fue parole : &amp;gt; i-

Candida, pax latum grata vice temporis annum

Pojt hyemes aftas tranquillo lumine ducit Sec. (i)

Aggiugne, che i Santi aveano impetrata da Dio la confervazio-

ne dell Imperio Romano .

Inftantefque Getas ipjis jam faucibus Urbis

Pelhre, & exitium^feu -vincula vertere in iffos t

a; minitabantur Romania ultima Regnis . (i)

Finalmente che s era in cio mirata la potenza di Crifto ,

- - - - maSlatls pariter cum Rege profano

Hoflibus. (3)

Dalle quali parole, conformi ancora a quelle di Profpero nella

Cronica, intendiamo, non fufliftere 1 aflerzione di Orofio, che ci rap-

prefento feguica quella vittoria fenza verun combattimento, e fenza

ilrage de Barbari . Jl Sigonio () faggiamente immagino, che la bar- (b)

tagUa fcguifle
fotto Firenze, e che ruiracofi Radagailb con gli avan- dl ^ &n

zi deU eiercito ne monti di Fiefole, fofle poi dalla fame forzaco a ren- m,Ql
deifi . Fiorivano fpczialmente in quelti tempi San Girolamo in Palcfti-

na, Santo dgoflino in AfFrica, San Prudenzio Poeta in ilpagna, e San
Giovanni Grijoftomo efiliato nell Armenia, oltre ad altri Santi, e Scrit-

tori. Ma era mfcltata la Chiefa di Din da i Donatifti Eretici nell Af-

frica, e da Pelagio e Celeftio, e da Vigilanzio, aitri Cretici in Icalia

c nelle Gallic.

Anno

(i) La bella Pace con luce ferena,

Paj/ati i ferni, per vicenda grata
L&quot; anno rallegra , e lieto feco il mena .

(i) E dalle fauci dell afflitta Roma,

Scacciano i Goti, cbe al Romano Impert
Minacciando rovina, , banao fua Coma
Di ftragiy e di catene il pondo fiero .

(j) Morti i neraici con il Re frofane ,
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Anno di CRISTO ccccvi. Indizione iv.

d INNOCENZO Papa 6.

tii A RCA DIG Imperadore 14. e n.
di ONORIO Imperadore 14. n.
di T E o D o s i o H. Imperadore j.

Confoli
ARCADIO A u GUSTO per la fefta volta,
ANICIO PROBO.

ERA Volg.
ANNO 406.

(a) Gruter.

fag. 187.
num. I.

(b) Idem

fag. 412.
num. 4.

(c) /.S.G

Ihttdof.
Tit. II. /

ro.

(d) Ztfm.
lib. 5. c. z6,

w / ?

PEr
la memorabil victoria ripqrtata contra de Goti fu alzato in queft

Anno un Arco trioafale in Roma con iftatue & gl Imperadori al-

lora viventi ,
cioe ad Arcadio, Onorio, e Teodofio II. Figliuolo

d effb Arcadio, ficcome fi raccoghe da un
1

Ifcrizione preflo il Gru-
tero (^), la qualc quantunque mancante, pare nondimeno, che riguardi
il tempo di .quella felicie avv^ntura . A Stihcone ancora in riconofci-

mcnto del-fuo valorc fu innalzata una Statua di rame cd argento nella

fleffa Citta dal Popolo Romano, per cura di Flavio Pijidio Romolo

Prefetto di Roma. Ne rapporta il luddecto Grutcro I Ilcrizionc (^) .

Seguito incanto I Imperadore Onorio a foggiornare in Ravenna, e

quivi pubblico una Legge, riferita nel Codice Teedofiano
(&amp;lt;^),

in

cui ordmava a Longiniano Prefetto del Prctorio di efammare, fe i Com-
meflarj inviati ne cinque Anni addietro per le Provincie, a fine di re-

golar le pubbiiche impofte, aveano foddisfacto al loro dovere; e di

gattigare, fc erano ftati negligcnti ; c molto .piu fe aveffero fatte delle

crtorfioni i Popoli . Convien poi dire,, che non foflero ceflati i pub-
blici timori e malanni, perche in quelt Anno medefimo a nome di

tutti e tre gli Augufti ulci fuori un Editto nel Mcfe d Aprile, col

quale comandavar.o il prendere I armi per amore dclla Patria, non
folamente alJc perfone Liberc, atte alle medefime, ma eziandio, a gli

Sdiiavi, a quali vien promefTa la Liberia, fe fi arroleranno , giacche
alia fola gente libera era tuttavia permefla la milizia. Nella Legge
feguente ancora fi promette un buon ioldo a chiunquc verra ad arro-

larfi . Quc-ite Leggi han fatto credere al Baronio e al Gotofredo, che

tante p remure di Onorio per aumentar ie Armate procedeffero &amp;lt;iall ir-

ruzione di Radsgailb, la cui guerra percib effi riferifcono al prefentc
Anno. Ma altre cagioni mollero Onorio Augullo a proccurar I accre-

fcimcnto deile fue truppe. Per atreltaro di 7-o!imo Stonco
(&amp;lt;0,

Stili-

cone, prima eziandio che Radagaifo entrafTe in Italia, menava delle

trame Icgrete con Alarico Re de Goti, che s era ritirato verlb il Da-
ntibio per etlere fianclreggiatx) da lui, gtacche nuJriva il difegno di

aflalirc I lllirico, c levario ad Arcadio, tra il quale ed Onorio fuo

Fratello fempre furono garc &quot;e gelofic, e non tnai buona amicizia. Dura-
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va tuttavia quefto trattato di Stilicone, dappoiche terminate fu la fcena di ERA Volj.

Radagaifo. Oltre a cio in qucito medefimo Anno bolliva un gran moto Amro 406

ne Vandali, Svevi, ed Alani, e s udiva prcparato da loro un poten-

tiflimo efcrcito, con timore , che quefto nuovo torrentc venifle a fca-

ricarfi anch cflo fopra la mifcra Italia. Ma avendo i fuddctti Barbari

prefciuc la mala fortun.i di Alarico e di Radagaifo in quefte contra-

de, rivolfero la rabbia loro contro le Gallic ; e paffftti dal Danubio

al Reno, opponendofi indarno i Franchi al loro paffaggio, entrarono

in quelle Provincie, e quivi fifiarono il picde .. Ne loro fu difficile,

perche Stilicone, come dicemmo, per 1 antecedente guerra d Italia,

aveA ritirate tutte quelle Legioni, cbe la faviezza dc Romani tcncva

fempre a i confini tra la Gallia e la Germania. Teftimonj di quefta

invafione fattada i Barbari nelle Gallic in queiVAnno, abbiamo [
Jro-

fpero Tirone, Paolo Orofio, e Caffiodorio. Pero fenza ricorrerc alia

gucrra di Radagaifo, la Scoria ci fomminiftra aflai lume per intende-

re, nde nafccfle il bitogno di nuove e maggiori forze ad Onorio a

fine di rimedhre per quaiv.o (i potcva a i difordini c alle rovinc del

vacillanre Imperio. Se crediamo ad un antico Scrittore citato da A-

driano Valefio (a} Godidfclo Re de Vandali fu aflalito nel fuo viaggio (a)

alia volta delle Gallic da i Franchi, Popoli allora dclla Germania, c
JJ. if

nel combattimcnto lafcio la vita con circa venti mila de fuot. Ac-

corfi gli Alani, falvarono il refto di quella gentC) cd uniti pofcia in-

fieme al difpetto de Franchi paflarono il Reno, e ful fine di queft
Anno entrarono nelle Gallic . Gunderico allora divenne Re de Vanda
li . Certo e per atteftato ancora di San Girolamo (^), che cortoro (b)

prefero dipoi e diftrudero Magonza, Metropoli allora della Germania
*

prima,e dopo lungo adedio s impadronirono di Vormazia, e la fpia-

narono . Riduflero eziamdio in loro potere Argentina, Rems, Amiens,
Arras, cd altre Citta di quella Provincia . E di qui ebbe principio
una catena d altre maggiori difavventure del Romano Impcrio, fic-

corae andremo vedendo ..

Anno di C R i s T o ccccvu. Inciizione v.

d I N N o c E N z o Papa 7.

di A R c A D 10 Imperadorc 15. e 13.
di ONORIO Imperadore 15. e 13.
di TEODOSIO II. Imperadore 6.

Confol k
ONORIO AUGUSTO per la fettima volta,

i TEODOSIO AUGUSTO per la feconda .

UNA I.eggc del Codice Tcodofiano ci avvifa efTere ftato Prefetto

di Roma in quell Anno Epifanio . Zofimo Storico (0 quegli e,
che narra, come Stilicone coa ittrana politica, invcce di peniare a

repri-
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ERA. Volg. reprimere i Barbari entrati nelle Gallic, facea de gran prcparamenti
ASN0407. in queft Anno per afTalire, c torrc ad Arcadio Augufto 1 Illirico,

ch egli meditava di unire all Imperio Occidentale dt Onorio. Sel in-

tendeva egli fegretamente con Alarico, c co-flui doveva anch efloac-
correre colle fue forze alia mcditata imprefa. Ma rimafc Iturbato 1 af-

fare, perche corfe voce, che Alarico avea terminato colla vita ogni
penfiero di gucrra; e gran tempo ci voile per accertarii della fuifi-

Itenza di ral nuova, che in fine fi fcoprj falfa. Accadde in okre, chc
vennero avvifi ad Onorio, come s era follevato 1 efercito Romano
nella Bretagna, con averc eletto Imperadore Marso, il quale in breve
retto uccifo-, c pofcia Graziano, anch eflb da li a pochi mefi eftinto;
c finalmente -Cofiantino, il quale tuttoche fofie perfona di niun meri-

tt, pure perche portava quel gloriofo nome, fu creduto a propofiro,
per foftenere quell eccclfa Dignita. O fia, che Tcfcrcito Britannico

giudicafTe necefiario un AuguHo prefcnte in quelle parti, e in tempi
tanto difaftrofi per 1 entrata de Barban nelle Gallic, che minaccia-
vano anche la ftefla Bretagna, fenza fperanza di foccorfo d^ila parte
di Roma; o pure, che -niuna paura e luggezione fi metteflero di O-
norio, Imperadore lontano e dappoco : giunfero coloro a quefta ri-

foluzione, che fece fventare i difegni di Stilicone contra 1 Imperio
Orientale d Arcadio . Ne fi fermo nella Bretagoa fola quefto tempo-
rale. 11 tiranno Coftantino, raunate quante nayi e forze potc delle

milizie Romane, e della gioventii della Bretagna, pafso nelle Gallic,

prefe la Gitta di Bologna, tiro a se le truppe Romane, ch erano

i parfe per effe Gallic, e ftefe il fuo dominio fino all Alpi, che divi-

dono 1 Italia dalla Gallia . Probabilmente faceva egli valere per pre-
tefto della fua venuta la neceflita di opporfi a i Barbari j ma intanto

egli ad akro non penfava, che ad afTuggettarfi le Gallic iteffe, la-

fciando, che i Birbari profeguiffero le itragi, i faccheggi, e le con-

quide nclla Belgica, e nell Aquitania, Provincie allora le piii belle

e ricche di quelle parti .

Mofib da si funefti avvifi Onorio Imperadore, fi trasferi da Ra
venna a Roma, per mttar tvi col Suocero Stilicone dc i mezzi op-
portuni a fin di reprimere il Tiranno, ed arreltare i progrefli de Bar

bari. Se nondimcno vogliam qui fidarci del mentovato Zofimo, Ono
rio molto prima era giunto a Roma, dove ricevute le nuove de ru-

mori della Bretagna c Gallia, richiamo a se Stilicone, il quale in Ra
venna (lava preparando 1 Armata navale colla mira di paflar nell Illi-

rico. Non credette Stilicone utile a fuoi interefli e dilegni, tuttoche

fofle Maeltro dell una e deH altra milizia, o fia Generaliflimo dell Im

peradore, d aflumer egli quell imprefa. Fa percio rifoluto di fpedirc
/

g
\

zofimus
ne ^ a Gallia Saro O), ch era bensi -barbaro e Goto di nafcita, ma

fa for*, uomo di gran valore, e che fcdelmente in addietro avea (ervito nelle

Armate Romane. Giunto coftui nelle Gallic con quelle truppe, chc

pote condur feco, fi nzzufFo con Giullino (chiamato Giurtiniano da Zo

fimo) Generate di Coftan:ino Tiranno, 1 uccife, e con efib lui la

mag-
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maggior parte dclle foldatefche, ch egli conduceva. Eflendo vcnuto ER* Vo!g.

Nevigafte, akro Gcnerale di Coitantino, a trovarlo per trauar ci ANNO^V.
pace, Saro la fece da barbaro, perche gli levo, concro la fede da-

tagli, la vita. Erafi ritirato ColKnuino in Valenza, Citta ora del Dei-

finato . Saro quivi I afledioj ma dopo fette giorni, udito che veni-

vano a trovarlo due altri General! di Coitantino, cioe Ebominco di

nazione Franco, c Geronzio oriundo dalla Bretagna, con forze di lunga
mano tuperiori alle fuc, Iciolfe 1 afledio con ritirarfi verfo 1 Italia.

Ebbe anche fatica a falvarii, perche infcguito da i nemici, e al paf-

faggio dell Alpi gli convenne cedere tutto il bottino fatto in queila

guerra a i Bacaudi, rultici, che s erano da gran tempo follevati con

tra gli efattori de tributi Roman! . Di quetto buon fucceflo fi pre-
valle Coftantino per ben munire i palli, che dall Italia conducono
nelie Gallic. Non fi fa, fe prima o dopo quelt imprefa Coitantino

volgeiTe Ic fue arm! contra de Barbari entrati nelle Gallic fuddette .

Auetta Zofimo, ch egli diede loro una gran rotta, e che ic gli aveffc

perfcguicaci, non ne rcftava alcuno in vua, e pero efll ebbero tempo
da nmetterfi, e coll unione d alcri Barbari tornarono ad efler forti al

pan di Coitantino. Ma Z.olimo s inganna in ilcrivendo, che Coltan
tino mife preddj al Reno, acciocche coftoro non aveOero libera 1 en-

trata nelle Gallic, eflendo certo, che gia v crap.o cntrati, e non ne
ufcirono per quelto. Paolo Orofio (a) notb, che Codantino fi lafcio

piu volte ingannare da i Barbari con de i falll accord!, periodic nu- }?)
Or

J&quot;
ts

.*, . ,, lib. .. c. 40.
lei piu tolto nocivo

, che utile all Impeno . Spedi egh pofcia due
volte Coftante iuo Figliuolo, che dianzi era Monaco, in Ifpagna, dove
fece prigionieri i parent! di Teodofio il Grande, p.idre del medeiimo
Onono Augufto, e trade dalla fua gli eferciti Roman!, ch erano in

quelle parti. Ma diiguftato Geronzw fuo Generale accrebbe i guai,
perche ii rivolto contra di lui, e fe 1 intefe co i Barbari, con eticre

dipoi cagione, che molti Popoli delle Gallic e della Bretagna fi ri-

beJlarono aH Imperio Romano, e li mifcro in liberta, fenza ubbidir

piu ne ad Onorio, ne a Coftantino . Ho recitato in un fiato tutti queilt
avvenimenti fotto il prefente Anno, quantunque alcuni d efli appar-
tengano anche a i iulleguemi. Onorio in quelto mentre dimorando in

Roma non era tanto occupato da i penfieri della guerra, che non pen-
fafle al rimedio de i difordini della Chiefa. Pero pubblico varie Leg-
gi, che fi leggono nel Codice Teodofiano, contro i Pagan! ,

e ccn-
tro gli Eretici Donatitti, Manichei, Frigiani, e Priicilliamili. Manco
di vua a di 14. di Settembre in quelt Anno quel grande ornamento
della Greciaed incomparabile facro Oratore della Chiefa di Dm, Satt
Giovanni Grifoftumo , eflendo morto dopo tanti travagli ncU cfilio, dove
la perfecuzion de fuoi einuli 1 aveva fpinto .

Anno
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Anno di CRISTO ccccvm. Indizione vi.

d lNNOCENZo Papa 8.

di ONORIO Imperadore 16. e 14.
di TEODOSIO IL Imperadore 7. e i.

Confoli}
ANICIO BASSO,

&amp;lt; JbLAVIO I* I L I P P O .

ERA Volg.
&quot;^TOi

troviamo in una Leggc del Codice Teodofiano, Prefetto di

W zcfimus
-^ Roma nel prefence Anno Ilario . Zofimo ( parla di

Pompeiann^
lit. j. c. 41.

come Prefetto d effa Citta in quefti tempi. Diedc fine a fuoi giorni
Arcadia Imperadore d Oriente nel di primo di Maggio di quell Anno

(b) Socrates
per atteftato di Socrate (^) e d altri Storici . Da alcuni nondimeno e

c - *3- cJjfferita la fua morte fino al Settembre. Ma non veggendofi Leggc
alcuna di lui, chc paffi okre 1 Aprilc, piu probabile fi rende la pnma
opinione. Era egli in eta di anni trentuno, e pero univcffale fu la ere-

denza de Criftiani, che Dio troncaffe cosi prefto il filo della fua vita in

pena deil ingiufta perfecuzione fatta ad uno dc piu infigni Padri della

Chiefa Cattolica, cioc a San Giovanni Grifoftomo. Le diflenfioni paf-
fate fra lui e 1 Imperadore Onorio fuo Fratello in addietro, gli fccero

temere, che non fofle ben ficuro nella fucceflion dell Imperio 1 unico

fuo Figliuolo & Erede feodojlo II. alcuni anni prima dichiarato Im

peradore, perche fanciullo, che appena aveva compiuto 1 annoottavo
di fua vita. Prcfe dunque una rifoluzione, che parve ftrana a mold,
ma che col tempo riufci utiliffima, cioe di raccomandarlo nel fuo te-

ftamento alia protezion d Ifdegarde Re di Perfia Pagano, con pregarlo
d aflumere la tutela del Figliuolo. Trovo Ifdegarde, Principe di gran-

Itt i T&quot;z!
^e an imo Per quanto narra Procopio (f), degna di tutta la fua cor-

dt sill . rifpondenza la confidenza a lui moftrata da Arcadio; e pero non man-

ftrf. co di foftenere gl intereffi del giovinetto Augufto con far fapere la fua

mente e protezione all Imperadore Onorio : il che bafto a farlo ftarc

in dovere da H innnnzi. Invio ancora a Coftantinopoli per Aio di Teo-
dofio Antemio, perfonaggio egrcgio pel fapere c per gli coftumi, e

inantenne da li innanzi una buona pace col Greco Imperio non fenza

vantaggio della Criftiana Religione, che fulle prime per tal via s in-

trodu(Te e dilatb nella Perfia. Ma da li a pochi anni Ifdegarde ad ifti-

gazione de Magi moffe una fiera perfecuzione a i medefimi Criftiani

(d) Theopk.
ae l ^0 paefe, con riportarne in tal congiuntura affaiffimi d cffi la co-

in Hijl. ad rona del Martirio. Era gia pavTata al paefe de i piu Maria Imperadri-
Ann. Alt- ce Moglie d Onorio Imperadore 00, e Figliuola di Stilicone e di

M^gjf Serena, nata da Onorio Fratello di TcodoGo il Grande. Se s ha da

L&amp;lt;. .z8. preftar fede a Zofimo (0, Onorio defidero d aver per moglie
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, altra Figliuola d efTo .Stilicone e di Serena. Pareva, che non ao ERA Vol*.

confentifTe a tali nozze Stilicone; ma Serena fece premura per effet-

tuarle, quamunque la Fanciulla per la fua puerile eta non fofle atta al

matrimonioj ed in fatti fi celebrarono le Nozze, fenza che not lap-

piamo, fe v intervenifle difpenfa alcuna per parte d Innocenzo Papa.

Verifimilmente ancor qui Stilicone attefe a fare il fuo giuoco. Avea

data la prima Figliuola si tencra d eta ad Onorio, che non giunfe rnai

a toccarla, & ella fi mori vergine. Lo fteflb fu facto di queft altra,

fpcrando forfe Stilicone, che accadendo la movte di Onorio fcnza F:-

gliuoli, Eucherio fuo Figliuolo potefle fuccedergli nell Imperio . Ne
Zofimo tacque una voce, che allora correa, cioe aver Serena per mez

zo d una Strega concio in maniera Onorio, che non fofle abile alle

funzioni matrimonial! . Anche Filoftorgio 00 Storico riferifce queila (a) *//.

non so fe vera, o falfa diceria.
kifaf,

In miefci sjiorni per teftimonianza del luddetto Zofimo, dlarico

Re, o (la Condottierc de Goti, con grofTb efercito pafso dalla Pan-

nonia nel Norico, ed arrive fino ad Emona Citta poco didante da

Gmlio Cavnico. Di la invio Legati ad Onorio Augufto foggiornante

allora in Ravenna a titolo di crediti da lui pretefi, con eflerfi fcrmato

nelP Epiro a requifizione d eflo Stilicone, allorche fegretamente mc-

ditavano di muover gucrra ad Arcadio per occupare I Illirico. Richie-

deva eziandio, che gli fofiero pagate le fpefe occorfe nel venire e con-

durre 1 eferciro -iioo-al Norico. Stilicone, lafciati i Legati in Ravenna,
vo!6 a Roma per trattare coll fmpcradore e col Senatb di quefla di-

imnda, che probubilmente fu accompagnata dalle minaccie. La mag-

gior parte de Senatori inclinava alia guerra contro il Barbaro, come

partito piu gloriolo . Stilicone con .pochi fofteneva quel delta pace, e

cavo fuori le lettere di Onorio, per le quali appariva, eflerfi Alarico

d ordine di lui trattenuto nell Epiro per far la guerra ad Arcadio, la

quale non 5 era poi intraprefa per ordini in contrario venuti dallo ftefTb

Onorio. II &quot;Senato, moftrandoli .pcrfuafo di quefte ragioni, ma piii per
timore di Stilicone, gli accordo per aver pace il pagamento di quat-
tromila libre d oro,non so fe di peib o pure di 84. denari d oro 1 unaC*): ^
ne vi fu fe non Lampadio nobil Senatore, che altamente &amp;lt;3ifle: Chiefta,

J

non .ana, Pace, ma un Patio di fervitu per noi . Dopo le quali libere

parole fi ritiro in Chiefa, apprendendo 1 ira di Stilicone. E di qui
ebbe principio la difavventura e caduta del medefimo Stilicone, aven-

do tutti dcclamato contra di lui, come fautore de Barbari in pregiu-
dizio dell Imperio. Determino Onorio dipoi di paffare a Ravenna, per
dar la moftra all efercito ivi preparato. Stilicone, a cui non doveano
effere ignoti i lamenti de Romani, e i mali ufizj, che hiceano contra

di lui
,

fi ftudio d impedire quel viaggio, avendo infino fatto fvegliare
un tumulto in Ravenna da Saro, Cupitano de Barbari, che erano al

foldo de Romani, per intimidire Onorio. Ma non per quefto rirtette

} Imperadore, e fen venne fino a Bologna . Quivi nacque fra lui e Sti

licone una controverfia. Gia era venuta la nuova della morte feguita
C 2. dell
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dell fmperadore Arcadio, e Stilicone difcgnava di pafiar in perfona a

Coiiantinopoli, per dare aftetto a gli affari del fanciullo Teodofio Au-
gufto. Anche Onorio fi laicio intcndcre d aver difegnato il medefimo

viaggio per proccuraf la ficurezza del Nipote. Stilicone imponto, c
moltrata la ncceflka, che v era della prefenza d Onorio in Italia, per
provvedere a i bifogni della Gallia occupata da Coftantino, e per te-

ncre d occhio il barbaro ed infido Alarico, vicino all Italia con si co-

piofo efercito, tanto difle, che Onorio depofe quel penfiero, ed egli
s aileM per prendere il caratnino alia volta deH Oricnte.

Ma pallato che fu Onorio da Bologna a Pavia, non fi vide, che
Stilicone efeguiffe punto quel che aveva procrjefib. Quefto fervl a fuor

cmuli per maggiormente (creditarlo prcub 1 Imperadore, con aggiu-
gnere per lo concrario, che fe Stilicone paffava in Onente, era per
kvar di vita il fanciullo Augufto, e mettere la corona dell Imperio
Orientale in capo ad Eucherio fuo Figliuolo . Fra g i altri Olimpio (&amp;lt;),

uno de gli Ufiziali Palatini, quegli fu, che principalmente , durantc
il viaggio d Onorio a Pavia, venne creduto, che nond altro gli par-
lafle

,
che de cattivi difegni di Stilicone ,

non fcnza ingratitudine verfo

di lui ,
che 1 avea cotanto efaltato nelia Corte. Lo narra anche Olim-

piodoro Storico preflo di Fozio (b) . Giunto che fu Onorio in Pavia,
fi fece vedere all efercito, ivi preparato per padare contra Coftantino

Tiranno nelle Gallic. Ma eccoti follevarfi quelle milizie, i(tigate,fe
e vero cio, che ne riferiice Zofimo, dal fuddetto Olimpio, con ta-

gliare furiofamente a pezzi tucti gli Ufiziali o di Corte o della milizia,
creduti partigiani o complici di Stilicone. Fra quefti furono Limenio^

gia Prefetto del Pretono nella Gallia
&amp;gt;

Carlobaude dianzi Generate

ddPArmata in efTa Gallia, che s erano falvati dalle mani del Tiranno

Coftantino (&amp;lt;) ; Vittcenzo Generale della Cavalleria, e Salvio Contc
della Scuola de Domeftici ; ed altri non pochi Magidrati, fenza per-
donare ne pure a Longiniano Prefetto del Pretorio d Italia. Duro gran
fatica Onorio a frenarc il pazzo e crudel moto di coiloro, e (i trovb

egli tiefib in grave pericolo. All avvifo di quefta fedizione fpaventato

Stilicone, che trovavaii allora in Bologna, non fapeva a qual rifolu-

zione appigliarfi . Saro Capitano di que Barbari (^) che militavano al

foldo dell Imperadore, una noctc uccife tutti gli Unni, che ftavano

alia guardia di lui, in maniera che egli ftimb bene di fcapparfene a Ra
venna. Olimpio intanto avendo guadagnato affatto 1 animo d Onorio

Augufto, rindufle a fcrivere all efercico di Ravenna, che fi aflicuraf-

fero della perfona di Stilicone. II che intefo da lui, fi ritiro la notte

in Chiefa. Fatto giorno i foldati entrati in efla Chiefa, alia prefenza

del Vefcovo con giuramento atreftarono, altro ordine non cflerc ftato

loro dato, che di niettcrlo fotto buona guardia, falva la di lui vita.

Ma ufcito che fu della franchigia 1 Uriziale che aveva efibito il prirao

ordine, ne sfoderb un altro di nmmazzarlo a cagione de fuoi misfatd.

Si mifero in procinto i Barbari e familiari fuoi di liberarlo; ma egli

avendo comandaio loro di deiiitere, coraggiofacnente fi lafcib uccidere

da
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da Eracliano, che da li a non molto fu ricompenfato colla Prefetmra ERA Voig.

dell Affrica. E tal fine ebbe a di
IT,, d Agolto Srilicone, per tanti AN

anni arbitro dell Imperio e de gli etercin Komani, e gloriolb per le

vittorie da lui riportate. Miile delitti gli furono oppoiti dopo morte .

I piu rilevanti erano, ch egli con ambiziofi difegni afpirafle all Tm-

perio d Oriente, ed anche d Occidente o perse o per fuo Figliuolo,
meditando percio e manipolando la morte de gli Auguiti} e che trat-

teneffe in danno dell Imperio Romano fegrete amicizie c trarnc con

Alarico e con gli akri Barbari a fine di profittarne per le fus fegrete
mire. Noi fappiamo, che quantuique Criftiano (almeno in apparenza)

egli era odiato da Criftiani, forfe perche favoriva non poco i Pagani.
Fu creduto, che lo fteflb Eucherio fuo Figliuolo profcflafle tutte le

loro fuperftizioni, con aver anche promeflb, fe giugneva all Imperio,
di riaprire i lor Templi . Per quefto probabilrnente Zofimo ed Olim-

piodoro Storici Pagani, affiu favorevolmente parlano di lui, c fparlano
forte di Olimpio, uomo Cattolico, che tanto fi adopero per la fua

rovina. Tuttavia Rutilio C&quot;) Poeta anch eflb Pagano di que tempi an-
(a)

ch egli fi mollra perfuafo delle cabbale c de i difegni ambiziofi di Stili- -

cone. Ma egli e ben facile, che fra tanti delitti a lui appofti, piii d uno ^- I&amp;gt;

fe ne contafle, che non avea fuffillenza. E certamente allorche s ode

Paolo Orofio, Marcellino Conte, Profpero ed akri Scrittori attribuirc

a lui la chiamata de Vandali, Alani, e Svevi, per invadere le Gallic,
non par facile d accordar quefta partita colPaltre, che fi contano de

difegni delta fua ambizione in favore del Figliuolo . Se fi fofle lafcia-

to luogo a Stilicone di far le fue difefe, avrebbe forfe giuftificato mol-
te iue azioni, che al

volgo pareano malfatte e condotte dalla malizia,
ma poterono eflere neceflna per bene dello Stato. E tanti Ufiziali in-

figni trucidati in Pavia, fi puo egli credere, che tutti foflero colpe-
voli e degni di morte? Per altro non e da maravigliarfi , fe Onorio Au-

gufto fi lafciafle indurre a decretar la morte di un Suocero, che 1 avea
rin allora mantenuto ful Trono contra tanti sforzi de Barbari . Egli
era un buon Principe, ma non di grande animo. E una penfione di

quefti tali 1 eflere, o il diventar facilmente fofpettofi e crudeli. Si

aggiunfe in oltre la grave fpinta, che gli diedero gli emuli e nernici

di Stilicone, i quali mai non mancano a chi fiede in alto, e per lungo
tempo vi iiede.

Dopo la morte di Stilicone furono confifcati tutti i fuoi beni,
c quegli ancora de fuoi creduti partigiani , uccifi. nella fedizion di Pa

via, o pure fuggiti e banditi. Egli dichiarato nemico pubblico e tra-

dicorcj atterrate tutte le frame, e cancellate tutte le memorie di lui.

Termanzia fua Figliuola, gia. fpofata ad Onorio Augufto, fu rimanda-
ta vergine a cafa, e confcgnnta a Serena fua Madre. Se crcdiarno alia

Cronica d
1

Aleflandria (), quefta infelice fanciulla fini anch ella di vi-
(b)

vere nell Anno 41 f. Furono in oltre levati via da i lidi e da i porti le s
guardie, che Srilicone vi cenea, perche impedivano il commerzio, con

aggiugnerc ancor quefto a gli akri fuoi delitti, pretendendofi cio fat-

to,
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to, affinche niuno de gli Oriental! potefie sbarcare in Italia. Si rac-

coigono tali notizie dalle Leggi pubbiicatc in quell Anno, e rifcrite

nel Codice Teodofiano .(.b) . Ed altre ivt pure (i leggono cnntro i Pa-

gani e Donatifti d Affrica, i quali pretendeano fat re da Stihcone, e

non gia dall Imperadore Onorio, alcune Leggi contra di loro. Efclu-

fe egli dal .Palazzo chiunque non era Cattohco, e non u-guitava la Re-

ligione del Principe. E per cattivarfi 1 animo de Popoli, aboli un
:

im-

pofta di grano e di danaro, che .dianzi ii pagava per gii terreni . Olim-

pio, autore della rovina di Stilicone, creato dipoi Maggiordomo delta

Corte Cefarea, feppe ben profittarne, con renderli egli padrone dello

fpirito d Onorio, e regolar da li innanzi tutti i ncgozj del Principe,
e difpenfar le cariche a i fuoi partigiani . Scrive Zoiimo 0), che per
ordine fuo furono carcerati varj familiiri del morto Stilicone, e fra gli

altri Deuterio Mallro di Camera dell Imperadore, e Pietro Tribuno

della Scuola de Notai. Meffi a i tormenti, perche rivelaflero, fe Sti

licone aveffc affettato 1 Imperio, niuno fi trovo, che fomminiflrafle

liimi di quefto preteib tradimento. In oltre fu deputato Eliocrate Fi-

fcale in Roma, per unire al Fifco i beni di tutti coloro, che avefTc-

ro ottenuto de i Magittrati al tempo di Stilicone, Tutto in fomma
era in confufione e tempelta. E a quefti malanni s aggiunfe, che i fol-

dati Romani, per pefcare anch efli nel torbido della Repubblica, do-

vunque trovarono nelle Cicta mogli e figliuoli de Bavbari collegati e

al foldo dell Imperio, gli uccifero, e faccheggiarono i loro bcni : il

che fu cagione, che irritati que Barbari, piu di trenta mila d elHan-

darono ad . unir li con Alarico .

Seguitava tuttavia a ftare efTo Alarico alle porte d Italia, ofTer-

vando le Tragedie Romane, fenza nondimeno voler guerra coll Im

peradore, e (enza violar la tregua (tabilita vivente Stilicone. Invio

Ambafciatori ad Onorio, efibendo la pace, purche gli fofle pagata una

gran fomma di danaro. Non e ben certo, fe gli fofle sborfata la gia

promefia, quand era vivo Stilicone. Sembra -nondimeno, che Olim-

piodoro preiro Fozio (a} aflcrifca gia feguito quel pagamento. Eiihi

ancora Alarico di dare oltaggi ad Onorio per la contmuazion della pa

ce, e di ritirarli poi dal iNlorico nella Pannonia. Nulla voile fame

1 Imperadore, e nmando-carichi di folc parole i Legati . Vien egli qui
accufato da Zofimo ,-Storico (^), perche con qualche sborfo di danaro

non iitudiafle di diflTerir la guerra per metterfi in rnigliore ftato di di-

fefa ; e ie pur vole&quot;-a la guerra, perche non fu follecito ad unir le Le-

gioni Romane, con formare un eiercito, capace di contraltar gli avan-

zamcnti d Alarico. II biafima ancora, perche ;non defle il comando

dell Arniata 3 Saro, bnivo Capitan de Barbari, e gia provato, come

di fopra dicemmo} cd in fua vece eleggefle per condottiere della ca-

valleria Turpiliione, e della fanteria f^arane (forfe quello fteflb, che

fu dipoi Confole nell Anno 410.) e .Pigi/anzio de i Domeftici, o fia

delle Guardie del Corpo, perlbnaggi farti appolla per accrefcere 1 ar-

dire a i Bavbari, e &amp;gt;il terrore a i Romani. Ma Onorio non fi dovette

fida-
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fidare di Saro, perche Barbaro e Pagano. Forfe troppo fi fido di O- ERA Volg.

limpio, divenuto fuo favorito, ne coiifigli del quale aveva egli ripofta ANNOYS.

la iua fperanza. Ora Alarico, prefo il pretefto di vederfi negate Ic
pa-

ghe, e per vendetta ancora di Stilicone, per quanto fcrive Olimpio-

doro, comincio la guerra. E perche medicava di gran cofe, ordino con

fue Lettere ad Ataulfo Fratello di iua Moglie, che dalla Pannonia me-

nafle quanti Unni e God poteiTe Poi fenza afpettarlo, diede la mar-

cia alia fua Armata, ridendofi de i preparamenti d Onorio. Si lafcio

indietro Aquileia, Concordia, ed Altino, e fenza trovare oppofizione
alcuna valico il P6 a Cremona, e per Bologna venne a,Rimini, e di

la pel Piceno alia volta di Roma, faccheggiando quantc Terre e Ca-

ftella trovo per via. Poco manco, che non cadefle nelle manide fuoi

Eucherio Figliuolo di Stilicone, ncl mentre che per ordine di Onorio

era condotto a Roma da Arfacio e Terenzio Eunuchi . Dopo la mor-

te del Padre era queiti fuggito a Roma, e protetto da i Barbari col-

legati ed amici di Stilicone fi nafcofe, e falvo in una Chiefa. Scoper-
to in fine ne fu per forza tratto, e probabilmente per riverenza alia

franchigia,. gli fu promeffa la vita. Forfe fu dipoi condotto a Raven

na, dove dimorava.rimperadore, il quile non fi fa perche in quefti

torbidi il rimando a Roma, dove o per comandamento di lui, o per
che s appreflavano cola Ic genti d Alarico, ebbe.un fine eguale a quel-
lo del Padre.

Giunfe Alarico fotto Roma, e la ftrinfe d affedio. Allora fu, che

nel Senato fi follevarono fofpetti contra di Serena, gia Moglie di Sti

licone, quafiche ad iftigazione fua i Barbari foflero venuti contro ad

efla Citta. E baftarono tali fofpetti al Senato per decretar la inorte

di quefta infelice, probabilmente innocente di fimile attentato . Ad un

tale decreto confenti anche Placldia Sorella dell Imperadore,ancorche
Serena fofle fua parente dal lato di Padre . La fentenza fu efcguita, e

Zofirao Pagano GO fi figure coftei punita da gli Dii della Gcnrilita, (a) Zofim.

per aver tolta a Rea Madre de gli Dii una Collana di gran valore ; -ma
w&amp;gt; J- c - 37-

ella potea bcn avere fenza quefto falfo misfatto de gli altri delitti, per

gli quali Tddio volJe gaftigarla quaggiu . Si credevano i Romani, -lie

tolta di mezzo Serena, doveflero i Barbari andarfene con Dio. Ma fi

chiarirono ben pretlo de lor vani fuppofti. Piii che mai Alarico fcgui-
to ad angultiare la Citta, e ad affamarla con impedire 1 introduzion

dc viveri si pel Fiume, come per terra
&amp;gt;

e crebbe talmente la fame, .

che fi tiro dietro una fiera mortalita di Popolo. Allora il Senato de-

termino di fpedir Deputati a trattare d accordo col Generale de gli

adedianti, perche erano tuttavia in dubbio, fe fi trovafle ivi Alarico

in perfona. Data quefta incumbenza a Bafilio, gia Prefidente della Spa-

gna, e Spagnuolo di nafcita, e a Giovanni, gia Propofto de Notai Pa-

latini (0, prefentatifi coftoro ad Alarico, propofero la concordiaj e per (^
foftenere il decoro, fi lafciarono fcappare una bravata con -dire, che il

Popolo Romano era anche pronto per una battaglia. Aiarico fogghi-

gnando rifpofe : Anche il fieno foltc fi taglia fiu facihnenle ,
che il raro :

colic
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ANN04o8. baro in dimande degne di un par fuo . Cioe che non leverehbe mai

1 afledio, fc non gli davano tutto 1 oro e 1 argento, e le fuppelletti-

li preziofe della Citta, e la liberta di tutti gli Schiavi Barbari . Ma e

the refterebbe a noi? rifpofe 1 uno de i Legati. Le vite, replicb il fu-

perbo Alarico. Qui fu chiefta da i Legati licenza di tornare nella Cit

ta per trattare con gli aflediati, i quali intefo, che quivi era Alarico,
e che faceva dimande cotanto eforbitanti, fi videro difperati. Accad-

de, che venuti o chiamati appofta in Roma nlcuni della Tofcana, rt-

fcrirono d efferfi falvata da i pericoli la Citta di Narni colPavere fn-

grificato a gli Dii del Gentileiimo. Non vi voile di piu, perche al-

cuni de Senatori tuttavia Pagani proponcfTero come cola neccffaria al

ia liberation di Roma quegli empj fagrifizj
. 11 futto vien narrato d.i

(a) Sotumen. Sozomeno () ,
cd anchc da Zofimo $), che vi aggiugnc una parti-

l. 9. e. 6. colarita, unicamente fabbricata dal fuo cuore maligno, perche Paga-
(b^ zofimus nQf Cioe, che Innocenzo Papa, confultato fopra di cio, ferraffe gli oc-
tb.cap. 41. c ji j^ e j^ lafciafle fare. Ma il fatto grida in contrarioi poiche per at-

teltato dello iteflb Zofimo, niuno de tanti Senatori Criliiani voile in-

tcrvenire a cosi abbominevol azionej anzi pare, che in effetto defiltcf-

fero per quefto dal farla, e verifimilmente, perche il Pontefice vi (i

oppoie. Ma quand anchc aveflero fagrificato, come fembra fupporre

Sozomeno, s accorfero in breve della vanita di quell empio rifugio .

E nota il medcfimo Sozomeno, che i piu giudiziofi riguardavano quc-
fta guerra e calamita per un giuito gaftigo di Dio, che voleva punirc
i tanti peccati di Roma immerfa neH ozio e nel luflo, e tanti oltina-

ti tuttavia nclle lliperllizioni del Faganefimo . Lo fteflb Alarico dicca

d cflere moflb da una voce interna, che gli andava dicendo di arlrct-

tarfi per 1 efpugnazione di Roma. Finalmente convenne rimandare Am-
bafciatori ad Alarico, e capitolarc, che i Romani gli pagaflero cinque
mila Libre d oro, trenta mila Libre d argento, quattro mila Giubbc

di leta, trc mila pelli tinte in grana, e tre mila Libre di pepe. Ma
perche 1 Erario era efauito, ne i particolari potevano fupplire cosi in

un fubito allo sborfo di tanto oro ed argcnto, fi mifc mano a i Tcm-

pli de Gentili. con afportarne le ftatue d oro e d argento, e tutti gli

ornamenti prezioli dell altre: il che vien deteftato da Zofimo Genti

le, e fpczialmente per la ihtua della Fortezza, a cagione della cui per-

dita i Pagani credcttero, che doveflero fuccedere infinite traverfie da

li innanzi a Roma. Pagato il danaro, furono fpediti all Imperadore
Onorio Legati, pregandolo di confentire alia pace, anzi alia Lega con

Alarico: al qual fine aveva anche il Barbaro voluto per oltaggi molti

Figliuoli de Nobili Romani. Furono da li innanzi lafciati entrare i vi-

veri in Roma, e 1 efercito nemico fi ritirp, col quale s andarono ad

unire circa quaranta mila Schiavi barbari, che di giorno in giorno fug-

givano di Roma.
Intanto il Tiranno Coftantino avea fiflata la refidenza flm in Ar-

o
vegScnc^

g&quot;
a^a &quot; dell Imperadore Onorio in pefTimo Ilato (0,

dichia-
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z&amp;gt;

dichiarb Augufto fuo Figliuolo Coflante^ a cui dianzi avea confcrito En* Volg.

il ticolo di Cefare () . In oltre giudico bene d inviar ad Onorio un ^
M *

^9&amp;gt;

ambafceria ,
che giunta a Ravenna gli dimando perdono a nome di Co-

j? 9 !f!Ti.
ftantino 0), con alltgare per ifcufa la violenza a lui fatta dall cfercito .

([,/ ztfimm

Onorio, perche non potea di meno, e fulla fperanza di falvare la vita W. 5.^.43.

a Vcreniano c Didimio fuoi parent! ,
condotti prigionieri di Spagna a

Cottantino, con trovarfi poi burlato, perche quefti gia erano ftaii tru-

cidati, non folamcnte fece vifta di accettarc la fcufa, ma gl invio an-

cora la Porpora Impcratoria, riconofcendolo per collega ncll Imperio .

Probabilmentc cio avvennc nell Anno prcfcnte.

Anno di CRISTO ccccix. Indizione vn.
d lNNOGENZo Papa 9.

di ONORIO Imperadore 17. e 15-.

di TEODOSIO II. Imperadore 8. e ^.

^ r i- S ONORIO AUGUSTO per 1 ottava volta,
1

1 TEODOSIO AUGUSTO per la terza.

BOnofiano
vien chiamato il Prefctto di Roma dell Anno corrente in

una Legge del Codice Teodofiano. Qiianto s e di fopra narrato

della morte di Stilicone c deH afledio di Roma, vien riferito dal Car
dinal Baronio, da Jacopo Gotofredo, e da altri all Anno prefente. E
fembra certo difficile, che eficndo ftato uccifo Stilicone verfo il fine

del precedence Agofto, Alarico, che ne dovctte ricevere Pavvifo ftan-

do fuori d Italia poterle far tanto viaggio, operar tante cofe ne quat-
tro Mefi , che reitavano di quell Anno. Contuttocio chiaramente nar-

rando Zofimo Iftorico (0, che dopo tali avvenimenti Onorio cntro (c) zofmus

Confole per 1 ottava volta, e Teodofio II. Augufto per la terza: il
w - 5- f - 4^-

che accadde nel principio di qiieft Annoj piu ucuro e 1* appoggiarfi
a lui Scrittorc contemporaneo, come ha fatto il Padre Pagi, che a i mo-
derni. E tanto piu perche per atteftato del fuddctto Zoiimo, eflendo

ftato inviato da i Romani dopo la liberazione della Citta Ambaiciatori
a Ravenna, Onorio Augufto nel licenziarli Icvb a Tcodoro la dignita
di Prefetto del Pretorio, e la conferi a Ceciliano uno d cffi Legati,
Ora nel Codice Teodofiano il truovano due Lcggi date in Ravenna
nel Gennaio del prefeme Anno, e indirizzate a Teodoro Prefetto tut-

tavia del Pretorio, al quale poi fi vede iuftituito nel medefimo giado
Ceciliano fuddetto, con efferc a lui indirizzate altre Leggi date nclio
lleflb Gennaio (d) . Una fpezialmente e degna d cffere avvcrtita, per- (d) cod.
che teftimor&amp;gt;io dcll infigne Carita di Onorio, ordinando egli fotto gra- Theadtf.
vi pcne, che ogni Domcnica i Giudici facciano la vifita de Carce- 9- fit. 3.

rati, per fapere fe fieno ben trattati) c che a i Poveri fia fommini- ^

Tom, III. D
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Volg. ftrato il vitto; e che fopra cio vegli lo zelo de Vefcovi . S era anche-
NNO^OJ. Jntrodocta da i due Valentiniani

,
ed altri Imperadori Criftiani la piif-

firm confuetudine di liberar tuui i prigioni in onorc del fanco giorno
di Pafqua, a riferva de i rei d enormi dclitti . Veggafi il Codice Teo-
dofiano de Indulgentia Criminum . II qual rito fi oOerva tuttavia in af-

faiflimi Luoghi dclla Criftianira, c maffimamente in Modcna. Furono

dunque nel principio di queft Anno inviati dal Senate Romano Am-
bafciaton ad Onorio Augufto, Cecinano, Jlttalo, c Maffimftuu, per pre-

garlo di approvar la pace, di cui s cra trattato con Alarico . Uomo
timido, e pero irrcfoluto, era 1 Imperadote . Non voile dar oftaggi,
ne acconfentire a varj capi della Capitolaiione . Zofimo ne incolpa
Oiimpia: che irabrogliava tutto. Furono rimandati fenza conclufione

alcuna; Ceciliam. creato Prefetto del Pretorioy Attalo Soprintendente
al Fifco. Ma per difefa di Roma Onorio fpedi a quella volta fei mila
bravi Dalmatini focco il comando di Valenre. Parvea.quefto Condot-
tiere vergognofa cofa il guidar quegli Armati per vie disufate, come
di nafcoftoj ma quando meno fel penfava, li condufle in bocca ad Ala

rico, il quale git afpettava, e tutti li fcce prigionieri, a riferva di im

ccntinaio, e dcllo fteffb Valcnte, ch ebbero la fortuna di falvarfi. At-
talo Fifcale giunto a Roma, avendo ofTcrvato, che Eliocrate con troppa
placevolezza (I portava nel cercarc i partigiani di Stiliconc, e in con-
fifcare i lor beni, il mando a Ravenna, dove per qucfto gran delitto

corfe pcricolo di perdere la vita, fe non fi rifugiava in una Chicfa .

Maffimiano il terzo dc fuddetti Ambafciatori , caduto nel ritornare a

Roma in mano de Barbari, fu ricuperato da Mariniano fuo Padre con
trenta mila pezze d oro.

Crcfceva intanto la confufTone nel Senato e Popolo Romano tra

per le irrcfolutezze dell Imperadore, e per aver tuitavia vicino a se

Alarico minacciofo, e con forze da efeguir le minaccie. Pcro iaviaro-

no ad Onorio altri Ambafciatori, fra quali fu lo fteflb Innocenzo Pa

pa i ed Alarico diede lor buona fcorta, affinche andaflero ficuri. Di-

ipofe Dio in quefta maniera le cofe, per fottrarre il buon Pontcficc

alia terribil Tragedia, che dipoi fuccedette in Roma, perciocche egli
fi fermo da li innanzi in Ravenna coll Imperadorc. Calo intanto in

Italia Ataulfo cognato d Alarico, conducendo una mediocre Armata.

Onorio fatti raunarc quanti foldati pote, gPinvio a contraftargli il paf-

foj c fi vcnne anche ad un fatto d armi, in cui circa mille cinquecen-
to Goti rcftarono ful campo, e folamente diciafette Romany fc pure
e da credere. II rimanente de Barbari pafso, e ando ad uniril con Ala-

(a) ZoKmiH r co W- K- fino a qucft ora OHmpio avea comandato a bacchetta nella

lib. $.i. 46. Corte d Onorio . Seppero gli Eunuchi tanto intronar le orecchic d cflb

Imperadorc, rapprefentandogli quefto primo Miniftro, come origine

di tuui i prefenti malanni, che rinduftero a deporlo. Sotto un Prin

cipe di tefta debole, quando naicono torbidi, nulla c piu facile, che

il veder di fimili fcene. Olimpio temendo di peggio, fcappo in Dal-

mazia. Tomato, non so quando, a Roma, c riftabilito in qualche ufi-

zio,
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xio Coftanzo cognato deir Imper?.dore, fecondochc narra Olimpiodo- ERA Vo!g.

ro 00, dopo avergli fatto tagliar ie orecchic, il fece anche utcir di * N &quot; 4
,

vta a forza di battonate, incoipandolo di tanci difordini per cagione

di lui occorfi aU imperio Romano. Gtevio, probabilmence Pagano di
tpuA

cuore, in fuo luogo occupo il minirterio. Era Prefetto del Pretorioj tittm f- 180

cbbe anche il titolo di Patricio. Jtta/o fu allora -create Prefetto di Ro
ma * e feguirono akrc mutazioni nella Corte di quefto buon Auguiio,
che rutre per la dcbolezza del fuo governo tornarono in fuo prcgiu-

dizio . E perciocche per le fegrete iltigazioni del fuddetto Giovio arn-

mutinati in Ravenna i ibldati piu non vollero per lor Capitani Tur-

pillione e Vigilanzio,
nc a Palazzo Terenzio ed Avfacio Mattri di Ca

mera, Onorio li caccio in efilio, c i due primi furono ucciil nel viag-

gio . Fu coltituito Generale delle truppe Romane eliltenti nella Pan-

nonia, Norico, Rezia, e Dalmazia, Gensrdo, Barbaro bensi, ma per-

fona di gran valorc, c difintereflato . Goltui, perche era Pagano, e per

una Legge d Onwio era vietato a i Pagan! ogni carica militare, non

voile aflumere il comandoi c con cio obbligo i Imperadorc ad abolir

quella Legge, con lafciare a tutti la liberta deila JReligione, e 1 abi-

lita alle dignira, e alia milizia. Egregiamente da li innanzi Generido

corrifpofc all elpcttazione, che fi avea della fua fedeka c vaiore, con

aver ben difefe e confervate aH Jmpeno le Provincie a lui confidate .

Altre Leggt diede in queft Anno Onorio, nellc quali fpezialmente prov-
vide con piiflmia fapienza, che non follero opprefli gli Accufati, che

non veniflero makrattati i Carcerati . Mentano ben d elfcre lette quelle

Leggi nel Codice T.odofiano. In oltre ordino, che foflcro cacciad

di Roma, e daH akre Citta tucti i Profeflbri della Su ologia Giudi-

ciaria, appellati allora Macematici, che al difpetto d altre precedent!

Leggi feguitavano ad efercitarc la lor fallaciffima Arte .

Ad iltanza di Giovio, primo Mmiftro d Onorio fecondoche fcri-

ve Zofimo W, o pure Papa Innocenzo, come vuol Sozomeno (0, (^
Zo

f&quot;
n -

Alarico venne fino a Rimini per trattare di pace. Richiedeva qucito /
c

*

1 ^
Barbaro, che 1 Imperadore gli pagafle ogni anno una certa lomma d oro i. 9. c . 7.

e di grano, per mantener Je lue gentij che il dichiaraffe Generale
dcll una e deH altra milizia-, c che per abitaziotie delle iue foldatefche,

gli aflegnalTe le due Vcnezie, il Norico, e la Dalmazia . Ma 1 impe-
radore non fenzaragione troppo abborriva 1 avert per Generale, e fog-
giornante nel cuor d Italia un Barbaro, un infedcle, qual tra Alanco.
Pero fcrifle a Giovio, il qualc era andato a Rimini per quclco tratta-

to, che per lo danaro e grano fi accorderebbe
, ma che non potea

padre di dar carica alcuna a co&amp;lt;Hn . Giovio ebbc i imprudenza di far

leggcre in pubblico k lettera dell Imperadore: cofa, che altero forte
il Barbaro, di maniera che infuriato li mode fubito per ritornare con
tra di Roma. Ma pentito nel viaggio mando varj Vefcovi ad Onorio
per indurlo pure alia pace, con far proporre condizioni

piii moderate,
contentarhioii di ftare nel Norico, e di una difcreta paga e concribu-
xionc di grano. Ne pur quefto cbbe effetto, perche Giovio per le-

D i varfi
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ANNO 409,

(a) zoftn.
lib. 6. c. 6.

Sozoiaeaas

utl fupm .

(b) Mtdlob,

Kstmifmat.

Impcrater .
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varfi di doflb il fofpetto, ch egli fe 1 intendeffe con Alarico, tomato
che fu a Ravenna, giurb egh e fece giurare (fe prudentemente, nol so )

ad Onorio e a tutta la fua Corte, di non far mai pace alcuna con Ala
rico; e percib inutili riufcirono time le propofizioni di accomodamen-
to . Maggiormente dunque indifpettito Alarico tornb coll efercito fotto

Roma, mmacciando al Senate e al Popolo 1 ultimo cccidio, fe non li

accordavano con eflb lui contra di Onorio, Principe, a cui pareva,
che nulla premefle la falute di quella gran Citta. Refifterono un pezzo
i Romani, ma poiche Alarico fi fu impadronito di Porto, fenza piu
hfciar entrare viveri in Roma, affamati furono coftretti ad accordarfi (a).
L accordo fu, che Attalo Prefetto della Citta, ed amico de Pagani
venne dichiarato Imperadore, ficcome perfona amata da i Goti, per-
che battezzata da Sigefario, Vefcovo della lor Nazione e Setta. Veg-
gonli preffb il Mezzabarba W le Medaglie battute in fuo onore, do
ve e chiamato Prifco Attale . Non tardb coftui a creare Lampadio Pre
fetto del Pretorio, c Marciano Prefetto della Citta. Dichiarb ancora
Alarico Generale delle fue Armate,e Ataulfo Conte della Cavalleria
domeftica. Entrato colk porpora in Senate, diede un bel faggio della

fua vanita con una diceria piena di arroganza, in cui fi vantava di voler
fottomettcre tutto il Mondo. Quindi unitamentc con Alarico moffe
1 efercito contra di Onorio Augufto, che feguitava a dimorare in Ra
venna. E fenza voler badare ad Alarico, che

gli configliava d inviare

in Affrica un buon corpo di truppe per levare il comando di quellc
Provincie ad Eracliano, gli baftb di fpedire cola un certo Coftantino
con pochi foldati, fcioccamente lufingandofi, che al comparire delle

fue lettere, tanto Eracliano, quanto 1 efercito d Affrica, abbaffereb-

bono la tefta, e feguirebbono il partito fuo .

Giunta che fu 1 Armata di Attalo e di Alarico a Rimini, Ono
rio pieno di fpavento, invib per fuo Legato cola Giovio, fuo primo
Mini ftro, per trattare di co.ncordia con efibire ad Attalo di accettarlo

per compagno nell Imperio. Ma coftui gonfio per la fua dignita pre-

tefc, che Onorio fi eleggcffe un Ifola, per menar ivi da private il

refto de fuoi giorni . II peggio fu, che lo fteffb Giovio (fe pure non
fu occulto artifizio) s accordb con Attalo per deprimere Onorio, giu-

gnendo infino a proporre di tagliar qualche membro all infelice Au

gufto. E tali erano gli Ufiziali, che quel buon Principe eleggeva, c

a quali commctteva i piu important! affari dello Stato. Andb piu
volte innanzi e indietro Giovio, c finalmente reftb preffb d Attalo,
che il dichiarb Patricio, facendo coftui nello fteflb tempo credere ad

OiKfrio , che per fuo bene operava cosi . S era gia preparato Onorio

per ritirarfi preffb il Nipote Teodofio, quando aU improvvifo gli vennc

un foccorio di quattio mila foldati dalPOriente, che il rincorb e fve-

glib in guifa, che fidata ad effi la guardia di Ravenna, quivi deter

mine di ftar faldo fine ad iiuendere 1 efito de gli affari dell Affrica.

Gia tucto era in pronto per iftrignere Ravenna con vigorofo affedioj

ma rimafe fturbato da altri avvenimenti il difegno. Alarico non ri-

ftette
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ftette per quefto di operar colla forza, che le Citta dell Emiiia e ERA Volg.

della Liguria accettaflero Attalo per Imperadore. La lola Bologna AN 1*0409.

fcce refiHenza e foffri 1 aflcdio. Quello ,
che maggiorraence difgulto

Alarico, fu la nuova venuta dall Affrica, che Eracliano Conte, cioe

Governatore di quellc contrade , avea fatto trucidare Coftantino cola

inviato a nome d Attalo, e pofte guarnigioni in tutte le Citta rna-

rittime, non lafciava piu andar grani ed altri vivcri alia volta di Ro
ma: il che cagiono fra poco una fiera careftia e fame nel numerofo

Popolo d eiTa Citta . Concepi percio Alarico un grave fdegno contra

di Attalo, che aveva voluto operar di fua tefta in negozio di tanto

rilievo. S aggiunfero i mali ufizj, che preflb di lui cominuamente fa-

ceva Giovio, per abbattere quefto Imperador da teatro
,
c forfe con

buon fine per facilitar la pace con Onorio, levando di mezzo coftui,
che non ferviva fe non d impedimemo . Percio Alarico, per quanto
icrive Zofimo, fuori di Rimini il depofe, con ifpogliarlo del diade-

ma e della porpora, e ridurlo a vita privata con Ampelio iuo Figliuo-
lo. 11 ritenne nondimeno preffo di se, per impetrargli il perdono, fc

feguiva la pace con Onorio, di cui pare, che fi trattafle fenamente

fra 1 Imperadore ed Alarico. Fu poi un altra volta efaltato , e da li

a non molto depofto quefto efimero Augufto.
Occorfe eziandio, che Saro altre volte nominate di fopra, con-

dottiere di trecento bellicofi Barbavi, il quale non s era in que tor-

bidi dichiarato ne per Onorio, ne per Alarico (*), ma non avea cara (a) Smcm.

la lor concordia per fuoi pardcolari fini, alPitHprovvifo aflali le fol- 9- ca
t&amp;gt;- 9-

datefche condotte da Ataulfo cognato di Alarico, o pur le guardic
del medehmo Alarico, e molte ne taglio a pezzi : dopo di che ando
ad abbracciare il partito d Onorio . Se voleffimo qui preftar fede a

Filoftorgio (*), gli diede anche una rotta^ rna quefto non s accorda
con gli altri Storici d allora . Fece nafcere il fatto di Saro de i gravi

&quot;

fofpetti in cuore d Alarico, dubitando egli ,
che fotto il color della

pace, che fi trattava femprc, e mai non fi conchiudeva , gli foflero

tcfe infidie. E pero fumando di rabbia , fe ne torno fotto Roma, c

di nuovo 1 aflcdio. Si foftennero i Romani contra le di lui armij ma
non gia contro la fame, la qual crebbe a tal fegno, che migliaia di

perfone ne perirono, e fi trovarono madri, che levarono la vita a i

figliuoli per falvare con quel cibo la propria . Ma finalmente bifogno
foccombere . Alarico vittoriofo entro di notte nella Citta, in quella.

Citca, che per tanti Secoli non vinta da alcuno, avea data la Legge
a si gran pane del Mondo. II Sigonio, il Cardinal Baronio, il Go-
tofrcdo, il Tillemont, ed altri, furono di parere , che quefta orrida

Tragedia fuccedefle nell Anno 410. Ma il Padre Pagi con varj argo-
mcnti pruova, che nel pretence Anno a di 2.4. d Agofto Roma vennc
alle nvani dc Barbari, c Sant Ifidoro chiaramente mette quefto fatto

fotto 1 Era 447. che cornfponde all Anno corrente . Profpero Tirone

nepai la fotto il Confolato di Varane, che fu nell Anno feguente . Se
nondimeno fi veuficafle, che Tertullo diiegnato Confole da Attalo

in
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ERA Volg. in quell Anno, nel princtpio poi del fufieguente avcfle aflunto il Con-
ANN0409. f ]ato jn Roma, converrebbe mutar opimone . Ca^iodorio in facti, c

Vittorio mettono Conlbli all Anno 410. Tertullo c f^aratte . Orofio
chiama quefto Tertullo Confole di apparenza, c pare che nieghi, ch e-

gli poi giugnefle mai ad efercicare il Confolato. Strana cola e intanto,
che rerti dubbiofo il tempo di si gran Tragedia . Non fi puo fcnza

lagrime rammentarc la crudelta efercitata da i Goti in quefla occafionc.

Per trc giorni diedero il facco a quante ricchezze c mobili prezioii
Roma avea lungamcnte raunato in se colle fpoglie e co i tributi di

tanti Popoli . Furono tormentatt fenza compaffione alcuna i Nobili c

beneftanti, perche rivelaflero i tefori, creduti nafcofi. Non fi per-
dono all onore delle Matrone e delle Vergini, e ne pur delle corifc-

crare a Dio. Furono anchc -mietute a migliaia entro e fuori di Roma
le vite del Popolo in tal copia, che non v era gente baftante a dar

loro fepohura. Refro in okre ridotta in cenere dalle fiamme buona

parce d efla Citta. Ma Iddio in punire con si ternbil flagello le re-

liquie otlinate del Paganefimo in Roma, e la fuperbia, e tanti altri

vizj di quella Citta, fece nondimeno conofcere la fua mifericordia e

potenza a gli fteffi Gentili . Perciocche i Goti erano Criftiani, ben-
che profeflbri dell Erefia d Arioj ed Alarico loro ordino di rifpertare
nel faccheggio i Luoghi facri, c fpezialmente le Batiliche de Santi

Apotroli Pietro e Paolo: comando, che fu religiofamente oflervato

da que Bar.bari , e ne prafiturono gli ftefli Pagani, che cola fi rifu-

fiarono,

con aver anche i Barbari portato rifpecto a i facri vafi delle

afiliche fuddette . Ma fopra cio e da vcdere 1 infigne- Opera di Santo

Agoitino de Civitate Dei, fcritta dopo la prefa di Roma, per difen-

dere la Religione di Crillo dalle bettemmie vomitate in tal congfun-
tura da i Gentili, quaiiche all avere aboliti gl Idoli , c introdotta la

Legge facrofanta di Gesu Crifto, fi doveffero attribuire tante cala-

mita, che in que tempi diluviarono fopra Roma, e (opra 1 Imperio
Romano. Pretcnde parimetite il cclebre Mon ignor Boffuct Vefcovo

(a) 9&quot;/fuet
di Mcaux (), the fi compieilero in quefta rovma di Roma le pro-

Exfoj. dt fczie di San Giovanni neli Apocalifli, avendo Iddio voluto dare con
1 stpoca.. cj^ i u it imo Colpo all Idolatria, e vendicare il fangue di tanti Santi

fvenati dalla crudelta de Pagani .

A tanti malanni fc ri aggiunfero in queft Anno altri fuori d Ita

lia, perciocche gli Alani, Vandali, e Svevi entrarono di Settembre,
(b) Proffer o fia di Ottobre nell lilirico per atteftato di Prcfpero () , e d* ldaz.io (c)
tn chromca .

Storici, cmpicndo quelle Provincie di itragi e faccheggi . E giacche

^ cfrtnie trop.po era lacerato in Italia, cd impotente a fare refiitenza I lmperio
Romano, ii fcatenarono tutte 1 altre Nazioni Ba^ bare, e penetrando
anch effe nellc Gallic, devattarono le Provincie di Lione, di Narbo-

(d) nitron, na, c d Aquitania, e d altri paefi . SanGirolamo in una fua Lettera (d)

Kftfl. ad A- nomina i &amp;gt;uadi,
i V-Anddi^ i Sarmati, gli Alam, i Gepidi, gli Eruli^

\ Saffbni ^
i Borgognoni , gli Alam&nm , c gli Usni . Parte ancora di quelti

Barbari, efltndo aperti i pafli de Pirenci, tenne dietro a i Vandali,
ailor-
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allorche marciarono in Ifpagna, e con effb lorr&amp;gt; s uni a conquiftare CERA Volg.

diitruggere quelle Provincie . O fia poi, che i Vandali foflero i piu,
AN

ocheTaluc Nazioni barbariche fi fuggettadero a i Re Vandali, noi

troviarao varj Aucori, che fotto il name di Vandali comprendono
tutti i Barbari, che s impadronirono della Spagna . Ritorniamo a Ro
ma. Dppo avere i Bavbari per trc giorni faccheggiata 1 infelice Cit

ta, e commefle in efla tutte le crudelta poflibili, (non fi fa il pcr-
che ,

ma forfe moffi da Dio) ne ufcirono, e fe nc andarono nella loro

malora . Cosi lafcio fcritto Paolo Orofio 00 . Se a Marcellino Conte (a)

preftiam fede (), dopo fei di fegui la loro ritirata. E Socrate ag- {*

gtugne r che cio accadde per paura de foccorfi, che Tcodofio II. Au- \;^ t

guito inviava ad Onorio fuo Zio: del che nondimeno niun veftigio fi ; chronlct

truova preflb gli altri Autori. Alarico, che fecondo Zoffmo, molro */&quot;&quot;*
^ *

tempo prima tertea fotto buona guardia Placidia Sorelk d Onorio, feco
mfnjam

la.condu(Te in forma onetta e decentc al fuo grado, e forfe fin d al-

lora con penfiero di darla per Moglie ad Ataulfo fuo Cognato, fic-

corne pofaa fegui. Pafso il barbarico efercito pieno di ricchezze per
le Provincie della Campania, Lucania , e de Bruzj, con commettere
anch ivi tutte le piu orrende inumanita . Sappiamo da Santo Ago-
ftino (0 che la Citta di Nola vi fu dcvaftata, e fatto prigione San (c) Auguft.
Paolino Vefcovo di quella, che non avea voluto fuggire. Continue * i.e. 10.

Alarico il viaggio fino a Reggio di Calabria con penfiero di pafTare
dt c tv,t&amp;gt;ei.

in Sicilia,. e dt la in Affrica, fperando di facilmente impadronirfi di

quel paefe. Ma Dio, che per gli occult! fuoi giudizj s era fcrvito di

quefto Barbaro per galligare i peccati de Roman!
, non iftette molto

* metter fine alle fue crudelca . Si fermo coftui non poco all afledio

di Reggio, ed eflendofi imbarcata una parte della fua Armata per
pafTare in Sicilia, fiera tempefta fopravenuta li fece perir tutti su gli
occhi dello fteffb Re barbaro . E cosr termino queft Anno si funetto
c vergognofo al nome Romano . Ma io non vo lafciar di aggiugnerc
qui una notizia, degna della curiofita di tutti, di cui fiam debitori

ad Olimpiodoro Storico Greco e Pagano di que tempi, giacche Fo-
zio 00 ci ha confervati akuni pezzi o eftratti della di lui Storia, da
cui fi raccoglie, qual fofle anche allora lo ftato della gran Citta di

plod.

Roma. Scrive egli adunque, che in cadauno de i gran Palagi d efla Photm
Citta fi trovava tutto cib, che ogni mediocre Citta puo avere , cioe ?*

Ippodromo per la corfa de cavalli,. Piazza, Tcmpio, Fontane, c varj

Bagni . II pcrche Olimpiodoro compofe per efla un verfo , cosi tra-

dotto in Latino:

Eft Urbs una, demus: mille Urles continet una Urbs . (*)

Aggiugnc,chc le Terme pubbliche o fia i Bagni, crano di ftra-

ordi-

.(*) Citta, e una, cafa, E titta milk ha Roma.
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F.R4 Vo g. ordinaria grandezza, fra le quali quclle di Antonino aveano mille fe-

A.NN0409. cento fedili di marmo pulito, c quelle di Diodeziano quad il doppio .

Che le mura di Roma, fecondo le mifure prcfe da Ammone Geome-
tra allorche i Goti la prima voha 1 aflediarono

, giravano lo fpazio di

vcntun miglio . Scrive eziandio chc moke Famiglie Romane aveano
di rendita annua de loro beni quattro millioni d oro, fenza il frutnento,
vino, ed altri naturali, che avrebbono daco un terzo della fuddetra
fomma d oro, fe fi foflero venduti . Ahrc Famiglie aveano un millio-

ae e mezzo, ed altre un millione di rendita. Che Probo figliuolo di

Aiipio nella Pretura a tempi di Giovanni Tiranno (cioe 1 Anno di

Crifto 414.) fpcfe un millione e dugento rnila nummi d oro ( erano

quefti, per quanto io credo, Soldi d oro prcflb a poco corrifpondenti
al noftro Scudo, o fia Ducato, o fia Fiorino d oro). E che Simma-
co Oratore, il qual era contato fra i Senatori di mediocre patrimonio,
mentre Simmaco fuo Figliuolo efercitb la Pretura (il che fegui prima
chc Roma fofle prefa da Alarico) avea fpefo due millioni d oro per
la fua folennc entrata. E che dipoi Maflimo, uno de piu ricchi e fe-

lici
, per la Pretura del Figliuolo, aveva fpefo quattro millioni d oro }

perciocche i Pretori per fette giorni davano al Popolo un grandiofo
divertimento di Giuochi e Spettacoli . Ma finalmente Dio venn; a vi-

fitare il luflo de Romani
&amp;gt;

e il peggio e
,
che ne pur dopo si grave

gaftigo s cmendarono i lor vizj c peccati.

Anno di CRISTO ccccx. Indizione vm.
d lNNOCENZo Papa io.

di ON OR io Imperadore 18. e 16.

di TEODOSIO II. Imperadore 9. e 3.

Confoli &amp;lt; FLAVIO VARANE, e TERTULLO,

IN
qucft Anno ancora fi pub credere, che continuafle nella Prefet-

tura di Roma Bunoftano, pcrche ornato di quella dignita il trovia-

EIO anche nell Anno feguente. Ma durante il gran temporale finor*i

,. , defcritto, che mai faceva Plmperadore Oflorio? Se ne Itava in Ra-

Hift Tim&quot;.
vcnna fcnza impugnare fpada, fcnzamuoverfi da fcdere^ ne fi sa, ch egli

pug. 336. uniflc efercito, o faceflc altri maneggi, per opporfi a i Barbari , quafi
(b,i Zonaras che non ci fofle piu Lcgione alctina de Romani. In tempi tali c era

Annalib.
bilbgnc d un valorofo e laggio Imperadore, che non farebbono fuc-

fa7. 40.
ceduti tanti difordini . Tale certo non fi pub dire, che fofle Onorio.

(c) Procop. Anzi Cedrcno (), e Zonara (^) Stovici Greci, a quali precedette Pro
lit i c. ^.

copio (0, eel rapprelentano per uno ftolido, raccontando in oltre ,

chc portatagU da un uomo tutto affannato la nuova, chc Roma era

ftau
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ftata prefa da i Goti, egli battendo le mani con ifchiamazzo rifpofe: ERA Volg

Come pub e/er quefla, fe Roma poco fa,
tra, qui? Intendeva egli di una ANNO^C

Gallina, che gli era molto cara, a &quot;cui avca potto il nome di Roma.

Eh Signore, ripiglio allora il Meflo fofpirando, to non park di un uc-

eellO) parlo della, Citta, di Roma. Verifimilmente quefta fu una finzio-

ne de Greci, che fempre hanno portata antipatia a i Latini . Tutta-

via non fenza fondamento fu fcreditata da i Greci la perfona di Ono-

rio. Grande era la Pieta di quefto Principe, grande il fuo amore per

la Religions Cattolica. Abbiamo anche delle bellifikne Leggi pubbli-

cate da lui. Ma quefto non bafta per foftenere il pefo di un vafto

Imperio, e per ben governare e difendere i fuoi Popoli. Civnol an

che Mente e Coraggio; e di quefte &quot;due qunlita non era aflai provve-

duto Onorio, e per quefto lo fprezzarono tanto i Barbari, qusnto i

fuoi proprj Sudditi, i quali proruppcro in tante ribellioni . Sarebbe

egli Itato un buon Monaco, c per disavventura fua ed altrui fu un

cattivo Imperadore. Venuto intanto a (ua notizia, che gli
Aflricani

s crano portati con tutta fedelta, ricufando di fottomctterfl ad Attalo

Imperadore imrmginario, in ricompenfa del buon fervigio rimife a

quc Popoli tucto qucl che dnvevano all erario Cefareo fino all Indizio-

ne V. cioe fino all Anno 408. La Lettera W e indirizzata a Macro- (Y) codic.

bio Proconfole d AffVica, che forfe potrebbe eflere (tato 1 Autore Ucodtf,

de Saturnali . E pcrciocche i Donatilti, Eretici in quelle parti, per ^ ^
lc disgrazie, che opprimevano 1 Imperio Romano, fi erano

^dati piu
i *.r*i_.__! t&quot; . t f_ - r&amp;lt;^&amp;lt;-w&amp;lt;-v&amp;gt; *!- &amp;lt; 14 * 1^ l*^t*/^

-
Ul3til&amp;lt;&quot;l^ % ^,11^* Vyt V- iAli.*ViH^/ i A lil L/Vrl IV/ .,vyi.J.i*

che mai ad infolentire, egli con rigorofe nuove Leggi riprefle la loro

baldanza-, e di piu ad iftanza de Vcfcovi Cattolici d AfFrica, tutti an-

fiofi della Pace fra que Crilbani, ordino, che fi faceile una pubblica

e folenne Confcrenza fra effi Cattolici e i Donatifti, con inviare a tal

fine cola Marcellino Tribuno e Notaio, acciocche vi aflillefle in fuo

nome . Fu in fatti tenuta quefta celebre Conferenza nell Anno fc-

guente .

In quefto tempo il barbaro Re 4Iarico
? dopo aver confumato

del tempo neH afledio della Citta di Rcggio in Calabria, fu colpito

daDio con una morte fubitanea. Sant Ifidoro (t) cio riferiice all An-

no 448. dell Era Spagnuola, che corrifponde al prefente dell Era no-

ftra. II fepellirono i fuoi nell alvco del Fiume Bafeno, avendone pri-

ma fatte ritirar 1 acque per altro alvco fcavato appofta da glifchiavi,
c fattele pofcia ritornare ncl primo. Ed acciocche niuno ne fapefle il

fito, ucciiero tutti que raiferi fchiavi. Moke ricchczze inchiulero nel

fuo fepolcro, e cio fecondo il cottumc dc Barbari; c prcfero quella

precauzionc , affinche la cupidigia di quel teforo, e 1 odio de Roma-
ni non concorrcffero a violarne il Sepolcro. In luogo di Alarico fu

riconofciuto per Re da i Goti dtaulfo di lui Cognato . Dove poi (i

llefle, e che operafTc in quefto, e nell Anno appreflo quefto novello

Re de i Barbari, e aflai fcuro nella Storia. Giordano Stotico fcrivc,

00 ch egli torno di nuovo a Roma, c a guifa delle locufte ne cor- %
rofe quelio, che v era rimafto dibuono, e che nella ttcfla forma fpo- Gtt

-

u
Tom. HI. E glio
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ERA Volg. glib 1 Italia delle private ricchezze, fenza che Onorio gli potefle re-
ANNO^IO. fiitere. Aggiugne, che da Roma conduce via Placidia Sorella d eflb

Imperadore, e giunro al Foro di Livio, o fia a Forli (1 Autore del-

la Milcella fcrive al Foro di Cornclio, cioe ad Imola) quivi la prefe

per Moglie, dopo di che divenne amico di Onorio, e foflenne i di

lui intertill. Ma di quefto fecondo fpoglio di Roma non ne parlando
alcuno de gli Scrittori contemporanei, o vicini, difficilmente fi pub
qui prelrar fcde a Giordano, che fu piu di un Secolo lontano da que-
iti fatti. V acilla eziandio la fua autorita nelPaflerire feguito allora il

matrimonio di Ataulfo con Placidia, eflendoci altri Scrittori, che 1 af-

ferifcono celebrato ben piu tardi . Ben credibile e il refto del raccon-

to di Giordano. Certamente pafsb Ataulfo per 1 Italia andando verfo

la G.illia, e perche conduceva un efercito di gente brutale, sfrenata,
e masnadiera, non e da maravigliire, fe dovunque paflarono ,

lafcia-

rono funelta mcmoria delta loro mpacita e violenza. Sembra nondi-

meno, ch egli non valicafle 1 Alpi fe non nell Anno feguente . Per
conto poi del fuo buon animo verfo d Onorio, non fe n ha a dubi-
tare per quel che vcdremo. Era Ataulfo di cuore piu generofo, e

meglio compollo , che il fiero Alarico. Comincio di buon ora ad afpi-
rare alle nozze con Galla Placidit; e quefta faggia PrincipefTa gh do-
vctte ben far conofcere, che fenza 1 approvazione dell Imperador fuo

Fratello clla non confmtirebbe giammai a prenderlo per Marito, ed
eflere percio neceffario, che fi ftudiafle di camminar con buona ar-

monia verfo di lui. Percio la Storia non racconta mali tratramend fatti

da Ataulfo al dominio dell Imperio Romano, perch egli non ne do-

vette fare. Aveva, comedicemmo, Coftantino Tiranno della, Gallia ri-

cercata cd ottenuta 1 amicizia di Onono Augufto, ed era anche (tato

riconolciuto dugufto da lui., perche gli fece credere di voler paflarc
in Italia, per hberarlo dal furore de Barbari . Di queft Anno in fatti

piada^d
C8 li cal n ^u^ a ^ con m te f rzc Per 1 Alpi- Cozzie verfo Sufa,

fhotfim e giunfe fino a Verona; e gia fi preparava per paflare il Pb, e ve-

t&amp;gt;ag.
181. niie a Ravenna per trattar con Onorio: quando un accidente gli fe-

iioiometius ce mutar penliero . Dappoiche Giovio primo Miniltro d Onorio (i ri-
&quot;

tiro da lui per feguitare il partito di Attalo,. fuccedette nel fuo gra-
do Eufebio Mallro di Camera dcllo rtefTo Imperadore. Durc poco la

fua fortuna , perche un di dllo-vico Generale delle truppe Celaree il

feee si fieramcnte baltonare, che il mifero fotto que colpi lafcib la

vita . Quelta indegnita cioe queilo nuovo efempio accrebbe il poco
concetto, in cui era Onorio, al vedere, ch egli non ne fecc rifenti-

mento alcuno. Tutuvia ne imprefle ben viva in fuo cuore la memo-
ria . Fu dipoi fcopcrto, o almen fatto credere a lui in occafione della

calata in Italia di Collantino Tiranno, che queilo Generale fe 1 in-

tendea feco meditando amendue di levare al vero Imperadore quel po
co, che gli rertava in Italia. Allora fu, che Onorio fi fveglib, ne

pafsb moko, che cavalcando a fpaTo per la Citta, mentre Allovico

fecondo il coftume gli andava innanzi, diede ordine, che coftui foflc

ucci-
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uccifo, e 1 o.rdine fu ben tofto efeguito . Scefe allora d.i cavallo O- ERA Volg.

norio, e inginocchiatofi pubblicamente rcnde grazie a Dio, perche ANN 0411.

I aveffe liberatn da un infidiator manifefto. Udita ch ebbe Colhnri-

no la morte di coftui, di galoppo fc ne torno indietro, e ripaflatc

VAlpi ft ridufle di nuovo ad Aries, verificando con quelta fuga le

feiti addofTatc .ad Allovico.

Anno di CRISTO ccccxi. Indizione ix.

d lNNocENZo Papa n.
di ONORIO Impcradore 19. e 17.

&amp;lt;li TEODOSIO II. Imperadore 10. e 4.

^ r , cTEonosio AUGUSTO per U quarta volta,

Confole^ feMaCollega .

PEr
quetl Anno ancora continuo Bonofiano ad efercitar la carica di

Prcfctco di Roma, cio apparcndo dalle Leggi del Codice Tco-

dofiano. Credfvafi Coftantino Tiranno di avcre Itabilico il fuo dorai-

nio anche in Jfpagna, allorche invio cola Coftante fuo
Figliuolp,

di-

chiarato pofcia da lui Augufto . Maawenne, chcGeronzio, il piu bra

vo de Generali, ch egli fi aveflc, uomo per altro perfido e cattivo,
rivoltb contra di lui 1 armi nella medefima Spagnaj e tiraci nel fuo

fentimento quanti foldati Romani fi trovarono in quelle parti, creo

col confenfo loro Imperadore un certo MaJJimo ,
che Olirnpiodora

chiama fuo Figliuolo W, ma da Paolo Orofio (^) Autore piu degno (a ) Olym-
di fcde, perche Spagnuolo, ed allora vivente , non vien riconofciuto fudorus

per talc . Frigerido Storico preflb Gregorio Turonenfe CO ,
il chiama

/^
ph -

uno de clienti di Geronzio : il chc s accorda con Sozomeno (&amp;lt;0 la .^QrieM
dove fcrive, che collui era folamente Familiare di Geronzio, uomo ./..

-j,
c , 41 .

per altro di bafla nafcita, e fenza ambizione, chc allora rnilitava nelle tcl GreSor.

Guardic del Corpo dell Imperadore. Pare eziandio, che fupponga di-
^&quot;g&quot;&quot;^

1

chiarato Augufto quefto MafTimo, folamente dappoiche Geronzio giun- ^ $*&*.
to nella Gallia ebbe atterrato Colhnte. Comunque fia, certo e, che ;. 9. t . 13.

Geronzio, lafciato quelto fantafma in Tarragona, giacche quclla Pro-

vincia reitava illefa da i Baibari, co quali (econdo Olimpiodoro egli
avea fatto un trattato di Pace, e raunate quante milizie Romane po-

te, ed aggiuntc ancora raolte de Barbari, ch crano nella Gallia, fi

mofTc contra di Coltante e di Cortantina con ifperanza di fottoporre
le Gallic al fuo Imperadore. Giunto pertanto a Vienna del Delfinato

trovo, ch era ivi alia difefa Coitante Figliuolo del Tiranno. Ebbe
la maniera dt aver la Cirta, e di far tagliare la tefta al difenfore. Do-

po di chc fi rivolfe contra del di lui Padre Colhntino, il quale s era

rinferrato c fortificato in Aries. Sozomeno fcrive, che appena fu udita

E z da
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ERA Volg. da eflb Coftamino la ribellion di Geronzio e di Maflirrto, che fped\
ANNO 411. (jj | dai Reno Edobico fuo Capitano a chiedere foccorfo a i F ranch!

e a gli Alemanni, e con quefta fperanza s accinfe a foftener brava-

mence 1 affedio, pofto da Geronzio a quella Citta .

Erano in tale itato git affari delk Gallia, quando Iddio, che mor-
tifica e vivifica, accordb alia Pieta d Onorio Augulto cio, che man-
cava a quetto buon Principe, con provvederlo di un braccio gagliar-
do ed atco a foltcnere il vacillante fuo Imperio, voglio dire di un nuo-
vo Generale d Armata. Quefti fu Coftanzo, perfonaggio, nort Barba-

ro, ma fuddito de Rorrunt, naco nell Illinco, come alTerifce Olimpio-

$rir doro W in Panere
&amp;gt;

fia Naiflb, Citta della Dacia novella. L avea

Apud pho- la natuia formato degno di comandare ad altri, grande di corpo, con
tium p. 183. fronce larga, occhi grandi e vivaci, i quali chinandofi ful collo del ca-
& I 93- vallo, egli movea di qua e di la con velocita per oircrvare tucto quel,

che paffava. All alpetto era talmente ferio, che fembrava rnalcnconi-

co e fcuroj ma nella menla e ne conviti (i facca conofcere affai gaio
ed ameno, e fcherzava egregiamente fin co buffoni. Valorofo di fua

perfona, e con fenno capace di trattar grandi afftri, e di comandare
un Armata} e tra gli altri fuoi buoni coltumi, nicnte era avido dell o-

ro; virtu nulladimeno, di cui parve, che fi dimenticafle, dappoichc
arrivo al non piu okre della forcuna. Aveva egli da giovinetto fcrvi-

to ne gli eferciti Romani a tempi di Teodofio il Grande, e per varj

gradi era giunto ad avere il cicolo di Conce, allorche Onorio 1 elcfTe

per Generale dell Armata, che dovea palFare in Francia contro al Ti-
ranno Coftantino. Per compagno e Luogotenence gli fu dato Ulfiia, \\

(}
. r cui nome ci fa abbatUnza iiiccndere, ch egli era o Goco, o pure Un-

J.7..j*.4i.
no di nazione. E ficcome offervo Paolo Oroiio

(l&amp;gt;) ,
la condotta di

quefto Ufiziale, cioe di Coftanzo, fece conofcere, quanto piu utile

era all Imperio 1 aver dc Gcnerali Romani, che de i Barbari, come
s cra lungamente praticato in addietro. Pafso Coltanzo nella Gallia, e

alia comparfa fua nelle vicinanze d Aries, Citra allora aflediata da Ge
ronzio, tra 1 eflerfi rifveghato nell ek-rcito Romano d efTo Geronzio
1 amore c la venerazione verfo il legictimo lor Signore ed fmperado-
rc, e merce del credito, e probabilmente de fegreti mancggi di Co
ltanzo, i foldaci di Geronzio, per akro mal foddisfatu del iuo impe-
rioio e fevero procedere, per ia maggior parte 1 abbandonarono, e

vcnnero fotto Ic bandiere del medelirao Coltanzo Conte. Non perde

tempo Geronzio a fcappare, e con pochi ii riciro in llpagna. Ma qui-
vi i Soldati Spagnuoli, concepuco dello fprezzo per lui a cagionc di

quefta fuga, determmarono di ammaziarlo. In fatti 1 aflediarono una

notce in cafa fua, ma egli bravamcntc fi. difcfe coll aiuto dc fuoi Scr-

vi fino alia mattma, in cui fuggendo avccbbc forfc anch egli potuco
falvare la vita, ma per amore di Nonnechia fua Moglie nol fcce . Tol-

tagli poi ogni fperanza di falute, perche i ioldati aveano atraccato il

fuoco alia cafa, uccifo prima un Alano fuo Servo fedele, e la Mo-

glie, che iftantementc il pregarono di non lafciarli in vita, pofcia con
un
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un pugnalc, ch egli fi fpinfe ncl cuore, fini anch cgli di vivcre : fc F. RA Vo!g.

pure, come Oro.fio racconta, non furono i foldati, che rifparmiarono ANN04U.
a lui la fatica d ucciderfi. Sozomeno

(&amp;lt;0,
che raccorua qucfto fatto, ^

loda la Moglie di cottui, come Donna d animo virile, perche Criltia- ^
na, aggiugnendo, ch ella cbbe un fine degno della fua Religione, con

aver per qucl fuo coraggio lafciata una (empiterna memoria di fe lleffa

a i ported; fenza badare, che preflo i Gentili erano ben in pregio fi-

mili bravure, ma fecondo la Religions di Criito un tal furore non fi

puo fcufar da peccato . La caduta di Geronzio fi tiro dietro quella del

fuo Imperadore Majjimo, che abbandonaco da foldati della Gallia fu

fpogliato delta Porpora, c degradato, con efTergli nondimeno donata

la vita, pcrcbe eflendo uomo umile e modcfto, parvc che non fi avef-

fe piu da temere di lui. Olimpiodoro all incontro narra, che coltui

dopo la morte di Geronzio fc ne fuggi prcffb i Barbari fuoi Collcga-
ti. Quefta avvenne folamente 1 Anno feguentc, fccondoche narra San

Profpero nella fua Cronica. Truovaii poi per atteftato di Profpero Ti-

rone (o fia d aUro Autore) che circa i Anno 419. Maffimo colla for-

za fi fece Signore delle Spagae, e che nel 421. prefo, fu trionfalmen-

te condotto a Ravenna, e moitrato al Fopolo ne Tricennali d Onorio

Augutlo . Marcellino Conte, c Giordano Storici fcrivono lo ftefib .

Percio Adriano Valefio c il Pagi fono Itati u avvifo, che il medeli-

mo Maffimo rinovafle la ribellione in Ifpagna, e che infine fi nfugiaf-
fe tra i Barbari: Opmione, che fi rende quail certiffima dalle parole
d Orofio, la dove fcrive prima di dar fine alia fua Cronica, parlando
del depofto Maffimo. Coftui di prejente bandito vive mendico fra i B&r-
bari in Ifpagna , Qualche partito dt malcontent! dovette di nuovo met-
tere in teatro queito Imperadore dafcena, ma ebbe corta durata. Nel
Codice Teodofiano () efiltono varj Editti di Onono contra di coltui .

(b)

Ma non pub gia fuffiltere il dirfi da Profpero luddetto, che que- j w
{to prefe la Signoria delle Spagne . Di qualche Provinciasi, nu non gia

T e-

di tuue quelie Provincie. Gia vcdemmo, che v erano entrati i Van-

dali, Alani, e Svevi, e queiri in buona partc della Spagna feguitavano
a fignoreggiare, cioc ad efercitare quanti acti potcano di crudelta . I-

dacio V efcovo in Jlpagna circa quefti medefimi tempi ci lafcio aucentica

memoria dellc barbanche loro azioni; perciocche fecero Itiage de Popo-
]i, c faccheggiitrono quante Citta e Catteila non ebbcro forzc da rcliltcre

allc lor armi . A queiti mail tenne dietro una Ipaventoia carcltia, per cui

fi trovarono Madri si difumanate, che ucciiero la lor prole per cibar-

fene . Succedctte anche la pelte, che dciolo le uuere popolazioni .

Anche Olimpiodoro prefTo Fozio fa menzionc deli orrenda rame, che
afflifle la Spagna. E non erano gia minori in quel tempo i pcccaa de

gli Spagnuoli di quei de i Gain, e de gl Italiam, per cavarc dalla

mano di Dio i flagclli. Baita leggere Salviano ne luoi Libn del go-
verno di Dio. Contuttocio non ru pigra la miicricordia dell Altiffimo
a recar follievo alle tnbulaziom della Provincia Jipana ,

coll il pirare
in queft Anno peaQca di pace a quc Barbari. Conofcendo eili in fi

ne ,
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ne, ch era meglio il darfi alb cohura dcllc campagne, chc vivere di

rapina, fi accordarono con que pochi abitanci del p-.efe, a quali era

riufcito di falvarii dalle loro tpade, e dal furor della fame (&amp;gt;. I Van-

dali, Re de quali ewGwderiso, e gli Svevi con Ermetico Re loro,

occuparono la Gallizia, in cui fi comprendeva allora la CalHglia vec-

chiaj gli Alani prefero la L,ufitania, oggidi il Portogallo, e la Provin-
cia di Cartagenaj ed alcn Vandali, chiamati Silcngi, la Betica, dove
e Siviglia: edendofi poi crcduto, che 1 Andaluzia d oggtdi prendeflc
il nome da coltoro, e fia corrotto quel nome da ^andalicia . Sicche
la Spagna Tarraconcfe e da credere, cbe tuttavk Iteffe ialda nella di-

vozione e fcdelta verfo il Romano Imperio. -In quefti tempi ancora
non andarono cicnti da gravi flagelli 1 Egitto, la I aleftina, la Soria,
e la Fenici-i per le incurfioni dc Saraccni, o fta dtf gli Arabi, atteftan-

dolo San Girolaino (b~) . Dopo averc il Generale d Onorio Coftanze
Conte nelle Gallic sbrigato Paffare di Geronzio, fi pole anch cgli all

aflcdio di Aries, entro la qual Citta era inctavia inchiufo il Tiranno
Cottantino. .Coltui per la i peranza de lbccorfi, che afpettava da i Po-

poli Oitrarenani, fi ioftenne per ben quartro mefij quand eccod in fat-

ti awicinarfi quefto foccorfo, condotto da Edolnco Ge.ierale d eflb Co-

ftantino, e con tali forze, che fu in peniiero il Gc-nerale d Onorio di

ritirarfi in Italia. La neceffita il coftnnfe a fermarfi, perche Edobico
era giunto non molto lungi, e potea troppo incomodarlo nella ritira-

ta. Prefe dunque rifoluzione di venire ad una giornata campale, e paf-
fato il Rodano, .accortamentc fi pofto colla fanteria per ricevere in

fronte i nemici, e comando, che Ulfila altro Generale fi mettefTe col-

la cavalleria in un imbofcata, per adalirli alia coda. Cost ru fatto, e

lo (tratagema con tanta felicica riufci, che P efercito nemico atrerrito

fi mile in ruga ,
con reftarne affaiffimi eftinti ful campo, e molt alcri

impetrato quartiere rimafero prigionieri . Edobico Gener.de di queite

truppe, merce delle buone gambe del fuo cavallo fi mile in falvo, c

ricovcroffi in cala di certo Ecdicio, obbligato a lui per molti benefi-

zj ,
e pero creduto fuo ottimo amico. La ricompenfa, che n ebbe, fu

di perder ivi la tefta, che fu da Ecdicio portata a i Generah d Ono-
rio per. la iperanza di un gran premio. Quelti il ringraziarono molto,
ed avendo egli poi voluto fermarii nel Campo, gli fu detto all orec-

chio, che P Armata Romana non fentiva piacere di converfar con per-

fona, fohta a ti attar si bene gli ofpiti fuoi amici .

Dopo quclta vittoria rinforzato maggiormente Pafledio, Collan-

tino yeggendoil perduto, depolte le inlegnc Imperiali ,
fi ritiro ia

Chiela, e fi fecc ordinar Prete dal Vefcovo di quella Citta, avvifan-

dofi con q^icllo ripicgo di falvare la vita. Gli aflediati
ailpra capito-

larono la rcfa, ed ottennero il perdono. Collantmo, e Giuliano fuo

Figlio tolti di Chiefa furono inviati con buona fcorta all Impc-radore

a Ravenna, ma non vi gmnfero, perche Onono
ricordcvole^,

chc Co-

llantino avca tempo fa tolta la vita a gPinnocenti Parenti d eflo Au-

eulto (0, mando ordine, giunti chc turono al Mincio, che vemilero

deca-
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decapitati, fenza farfi fcrupolo, che da fuoi General! fofle loro ftata ERA Volg

promelTa con giuramento la ficurezza della vita, allorche fi renderono ANNO-^IZ

gli Arelatenfi. Le tefte di coftoro, fe crcdiamo ad OHmpiodoro 0), (a i olym-

furono portate a Cartagine, ed ivi efpofte al pubblico fopra un palo,^r

^_
dove, dic egli, err.no ancor quelle di Maflimo ed Eugenio Tiranni, J^,^,g,
uccifi al tempo di Tecdofio. Ma non farebbe gran cola, che quel te- ^ ,g6.

llo folfe icorretto, c che s avefle a leggere Roma, o altraCitta. Pa-

rcva, che dopo la vittoria fuddetta avcfle da rimetterfi la pace nelle

Galliej cd appunto lafcio fcritto Sozomeno, che tutte quelle Provin-

cie ritornarono all ubbidienza d Onorio Augufto, e furono da li innan-

zi governate da gli Ufiziali di lui . Ma per quanto andremo vedendo,

feguitarono a fignoreggiar nelle Gallic mold Barbari, ed alcuni Ti

ranni. Sappiamo- in okre da Frigerido Storico, citato da Gregorio Tu-

roncnle, che durante lo rteflb aifedio d Aries, venne nuova a Collan-

zo Generale d Onorio dalla Gallia Occidentale, come Giovlno, perio-

naggio nobiliffimo di que paefi, aveva aflunto il titolo d Augujlo ,
c gli

ornamenti Imperiuli, e marciava con un poderofo cfercito di Borgo-

gnoni, Alamanni, Franchi ,
ed Alani, per foccorrere gli aflTcdiiiti: il

che diede mot.vo a Cottanzo di accordare un onefta C:\pitolazione a i

Cittadmi d Aries, acciocche gli apriflero le porte. Non fo poi dire ,

ie in quelto, o pure nel feguence Anno accadelfe cio, che narra il fud-

dctto Frigendo, cioe che D icima Rurtico, e molti Nobili della Pro-

vincia dMuvergne, feguici d cfTo Giovino Tiranno, furono prefi da i

General! d Onorio, e crudelmente fatti morire. Preffb il Mezzabar-

ba eliitono Medaghe battute col nome di quefto nuovo Tiranno (by. (b1 Medial*

Onorio Imperadore intanto feguitava a Itare a Ravenna, cd in queft
Anno fece folennizzare in Roma 1 Anno ventefimo dd fuo Imperio.

Anno di CRISTO ccccxn. Indizione x.

d INNOCFNZO Papa 12.

di ONORIO Imperadore 20. e 18.

di TEODOSIO II. Imperadore n. e 5.

C f r 5
ONORIO AUGUSTO per la nona voka,

^ TEOUOSIO A u GUSTO per la quima.

PAlmato
(I truova in una Leg^e del Codice T?odofiano Prefetto di

K.OITU per queili tempi. Cola operafle jityulfo Re de Goti, e Suc-

ceffor di Alanco nell Anno addictro, ilando in Italia, niuno de gli

antichi Storiri 1 ha regiitrato. Solamente Giordano, ficcome dicem-

mo, Icrive (f), che ficcheggio 1 Italia, e s accordo con Onono-} ma (c)

per varj capi non fufTilte- il luo racconro . Si pub non fenza fondamen- de Rel&amp;gt;t&quot;

to credere, che il tratteneflcro dall inferocire le infinuazioni di Galla
Gltlc { 3I

Pla-



4 ANNALID ITALIA.
ERA Vo?g. Placidia fua prigioniera, allc cui nozze coftui afpirava, c a qualche trat-
ANN04H. tato &amp;lt;jj accomodamento con Onorio Imperadore. Ma non cffendo que-

fto riufcito, Ataulfo o per paura d eflere colto in mezzo, fe Coftan-
zo Generate d Onorio fo(Te tomato coll cfercito in Italia, o piu tofto

perche invitato da Giovino Tiranno, o pure con difegno di fcco unir-

fi, determine di paflar nelle Gallic. Attain era con lui, cioe quel me-
defimo, che fotto Alarico due volte comparve Iraperadore, ed ahrct-
tante fu depofto. Coftui ficcome gran faccendiere, propofta 1 unionc
con Giovino, gli dava ad intendere, che co fuoi rnaneggi gli baftava
1 animo di farlo padrone almeno della mcta delie Gallic. In cffetto

(a) Profar
cola s invio Ataulfo O), c paflate fcnza oppofizione alcuna 1 Alpi,

i chronic*, ando a faccheggiar il refto di quello, che gli altri Barbari per avven-
tura aveano lafciato alle Provincie Galliche. Attalo fi porto a trattar

(b) olymp.
con Giovino, credendofi di far gran cole W; ma fcopri, che coltui

apud pho- non avea gradito 1 arrivo di Araulfo nelle Gallic, e d efler cgli poco
tmmf. 183. accetto per aver configliata ad Ataulfo quella rifoluzione . Percio nac-

quero tofto diflapori fra Giovino ed Atnulfo. Erafi partito da Onorio
il barbaro Saro, uom valorofo, altre volte di fopra nominate, per ilde-

gno,
a cagione di non averc I

1

Impcradore gaftigato chi avca uccilb

elleride, familiare d eflb Saro. Coftui con circa venti perfone me-
ditava di paflar? al fervizio di Giovino. Lo feppe Acaulfo fuo nimi-

co, e con dieci mila de fuoi Gori il raggiunfe in cammino. Fatta Sa
ro una gagliarda difefa, in fine fu prefo vivo, e poco dopo tolta gli
fu la vita. Crebbe maggiormente il mal animo di Ataulfo contra di

Giovino, perche pretendendo il Re barbaro di divenir fuo Collega
neH Imperio, Giovino all incontro in vcce di lui dichiaro Auguito
Sebafliano fuo Fratello . Adoperofli in oltre per guaftarc 1 union di co-
ftoro Dardano Prefetto del Prctorio delle Gallic, c perfonaggio loda-

to afTaifljmo da i Santi Agoftino e Girolamo, ma dipinto da Apolli-
nar Sidonio per uomo carico di viz), che non s era voluto fottomet-

tere a Giovino. Pertanto di piu non vi voile, perche Ataulfo irritato

da un tale fprezzo, tmndaft e ad offerir la pace ad Onorio, con pro-

mettergli le tefte di que Tiranni, e la reftituzione di Placidia, efigen-
do folamente in concracambio non fo quale quantita di vettovaglie.
Tornati i fuoi Ambafciatori con gli articoli della concordia accettati c

giurati da Onorio, Ataulfo s accinfe dal fuo canto all efecuzion delle

promefle. Gli cadde fra poco nelle mani Sebaftiano t e ne invio la te-

fta a Ravenna. Ritirofli Gievina a Valenza, Citta allora afTai forte, nel

Delfinato d oggidi, la quale aflediata da Auulfo, refto in fine prefa

per forza. Fu confegnato Giovino a Dardano, acciocche 1 inviafle

ad Onorio; ma Dardano per maggior ficurtzza gli tolfe la vita in Nar-
bona. La tefta ancora di coliui fu mandata all Imperadore, e poi,

(fe crediamo ad Olimpiodoro) fpedita a Cartagine con quella di Se-

(c) ifacius baftiano. Idac o (f) pretende, che coftoro fofTero prefi da i Generali
& Chrome, d Onorio, probabilmente perche s erano uniti anch efli con Ataulfo

alia diftruzion de
1

Tiranni . Ho io poi raccontata tutta in un fiato fot

to
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to il prefente Anno la Tragedia di coftoroj ma forfe la lor caduta e EtnVolg.
morte fi dee differire all Anno fufTeguente, in cui la riferifcono Ic ANNO^Z.
Croniche attribuite a Profpero Tirone. Ma non fi puo gia ricavar

quello con ficurezza da quclla d Idacio, come pretende il Pagi .

Leggonfi nel Codice Teodofiano 00 moke Leggi, date in queft (a) Gotof.

Anno da Onorio Imperadore, turre in Ravenna, dove egli foggiorna-
ch

,

r &quot; Cod -

va. Era feguita nell Anno precedente in Affrica la famol a Conferenza
T

&quot;^

tra i Cattolici c Donatilti colla dccifione di Marcellino Tribuno, aflt-

ftentc alia medclima d ordine di Onorio, in favore de primi . Gli ofti-

nati Donatilti non fi vollero per quello rendere, anzi maggiormentc
infuriarono, e feguitarono a commettere de gli omicidj : il che obbli-

go 1 Imperadore a pubblicare in quell Anno delle Leggi piu che mai

rigorole contra di loro . Ordino, che fo(Tero tolte loro le Chiefe, e

date a i Gattohci&amp;gt; che i Laici della lor Setta foflcro puniti con pene

pecuniarie-, che non poteflero far adunanzc . Con altre Leggi poi con-

cedette moke elcnzioni a i Beni de gli Ecclefiaftici, e determine che
le accufe contra le perfone de medefimi fofTero giudicate da i Vefco-
vi alia prefenza di mold teftimonj . E perche dall AfFrica venivano

frequenti doglianze dellc avanie e concurfioni, che vi commettevano

gli

UHziali Cefarei, deputati tanto a raccogliere i Tributi, quanto a

ir pagare i Debiti de gli Anni addietro, c a cercare i defertori e va-

gabondi: Onorio con faggi cditti fi ftudio di rimediare a si fatti di-

Ibrdmi. Premeva ancora a quefto piiffimo Principe, che fi rimettefle

in vigore la tanto afflitta Citta di Romai e pero diede varj Privilcgj
a i Corporati, cioe alia Societa di coloro, che conduccvano cola gra-
ni ed altri vivcri, acciocche non penuriafle il Popolo di vettovaglia .

Roma in fatti dopo le calamita fofFerte da i Goti non iftette molto a

ripopolarfi, di maniera che Paolo Orofio (6) pochi anni dopo fcriven- (b) Omfiui
do la fua Storia, attefto per rebzione de gli ileffi Romani, che non lit - 7- c - 4-
fi conofceva piii il danno inferito a quell augufta Citta da i Barbari

,

a rifcrva di qualche luogo gia devaftato dalle fiatnme . Ed Albino Pre-
frtto di Roma nell Anno 414. (fecondoche narra Olimpiodoro) (0, (c)

fcriMe, che non baftava al Popolo d cfla Citta la porzione del grano
pubblico aflegnatogli dalla pia liberalita dell Imperadore: tanto era
crefciuta la mokitudinc de gli abitanti.

Tom. III. F Anno
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i

Anno di C R i s T o ccccxur. Indizione xr.

d I N N o c E N z o Papa 1 3
.

di O NO RIO Imperaclore 21. e 19.
di TEODOSIO II. Imperadore n. e

Confoli &amp;lt; Lucio, ed ERACLIANO.

ERA Vo!g.
&quot;T^Racliano^ qucl medefimo, che di fua mano uccife gia Stilicone ,

ANN04IJ, J-^ e p r guiderdone ebta &amp;lt;ja Qnorio Augufto il governo dell Affri-
ca col titolo di Conte, fu creato dal medefimo Imperadore Confole
di quell* Anno in compagnia di Lucio , avendo voluto Onorio premiare
il merico, ch egli s era acquiftato in isventare nc gli anni addietro i

difegni del falfo Imperadore Atralo, con impcdirgli 1 entrata nell Af-
frica. Ma coftui perfona di fcellerati coftumi, de quali ci lafcio un

(a) tfitron. orrida dipintura San Girolamo 00, fenza faperfi, fe in lui fofle mag-
Efifl. 8. ad

giore la fuperbia, o la crudelta, 1 avarizia e la gola, gonfiacofi mag-Demetnad.
gjormente per que fto onore, e moffb non meno da gli efempj de Ti-
ranni della Gallia, chc dalla poca (lima del regnante Onorio: anch egli
fi fottrafTe dalla di lui ubbidienza} e medito non folo di farfi padrone

(b) oroflus dell Affrica (6) , ma eziandio di levar la corona di tefta al fuo bene-
7- (-4*- fatt:ore Augufto. Congiuroffi pertanto con Sabino, fuo domeftico c

Configliere, uomo accortiflimo, capace di efeguir de grandi attentati,
e di feguito non minore in Affrica, con dargli per moglie una fua Fi-

gliuola, afKne di piu ftrettamente invifchiarlo ne fuoi intereffi. Trat-
tenne coftui per qualche tempo con varj prctefti la fpedizion de grani
a Roma, penfando dr valerfi delle navi pel difegno da lui conccputo.
In queft Anno poi unita una gran flotta con quanti armati potc, fpie-

go le vele verfo Roma, non gii coll apparenza di andare a prendere
il poffeflb del Confolato, ma colla chiara difpofizione di farfene pa
drone. Paolo Orofio fcrive, eflere allora corfa fama,, ch egli feco mc-
na(Te tre mila e ducenro navi: numero, che eccede la credenza noftra,

perche ficcome il medefimo Autore ofterva, ne pur Scrfe, e ne meno
Ale(Tandro, o altro Monarca giunfe mai a formare una flotta si ftrepi-

(c) Marcelt. tofa . All incontro Marccllino Conte (0 piu difcretamente narra, che
coftui venne con fetteccnto navi, c tre milafoldati, numero nondime-
no di gente, che dee parcre anch eflb troppo fcarfo per chi medita-
va si grande imprefa. Giunto Eracliano a i lidi dell Italia, fe gli fe-

ce incontro Marino Conte, Ufiziale di Onorio con quante truppe po-
idacitts

te, e gli mi(e tale fpavento, che giudico meglio di darfi alia fuga, e

^&quot;e ne torno con una ^^a nave ^ n ^ r̂ ca - Ma fe vogliam credere allo

Storico Idacio
(&amp;lt;0, fegui tra Eracliano e Marino un fatto d armi ad

Ocri-
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Oericoli, dove reftarono morte cinquanta mila perfonc ful campo: rac- En* Volg.

coiuo fpropofitato-, pcrche fe cio fuiTilleffe, converrebbe fupporre ve- ANNO 413.

nine alle mani almen cento miia perfona in tal occafione: il chc noil

pub mai accordarfi colic circoftanzc d allora , Nulladimeno pud b:n

Idacio farci conghietrurare, cbe Eracliano conduceffe in Icalia piu di

trc mila perfone, e chc folamente fugguTe, perche la pcggio gli toc-

cb in qualche confiitto. Giunco coliui in AfFrica iconfitto e fcredita-

to, non tardarono a tcnergli diaro ordini preflanti deli Imperadorc di

ucciderlo, dovunque fi crovafle. E, colco in fatti nel Tcmpio dd!a

Memoria, fu quivi trucidato. Onorio Augufto a di cinque di Luglio
del prefentc Anno fcrilfe a i Popoli dell AfFrica, con dichiarare Era

cliano nemico pubblico, condannando lui e i fuoi complici a perdere
la tefta, col confifco di tutti i loro beni (&amp;lt;0 . E con alcra Legge del di Ca

N
lib. ij.

tre d Agofto indirizzata ad Adriano Prefetto del Prctorio, onjinb, che Tlt - ! 4- ca-

fi abolilTe il nome, ed ogni memoria dilui. Donb eziandio, fecondo-
tc 1- 3eod-

chc s ha da Olimpiodoro, tutci i di lui beni a Coftanzo Come, luo

Gcnerale, che fe ne fervi per Ic fpefe . del fuo Coniblaco nell Anno

feguente, ma fenza eflerfi trovati que monti d oro, che la farm de-

cantava. Sabino Genero d Eracliano fuggito a Coltantinopoli, fu pre-

fo, e dato in mano a gli
Ufiiiali d Onono, e probabilmeme ii leppe

cosi ben difendere, che n ebbe folamente la pena dell ciilio.

Intanto nelle Gallic fi fconcio prefto la buona intelligenzi , che

pafsb nell Anno addietro fra il fuddetto Coftanzo Conte, c Atanlfo Re
de Goti. S era obbligato &amp;lt;jue(to

Re di rettituire Placidia all lmpcra-
dore fuo Fratello; e Co^anzo, che defiderava c fperava di ottenerla

in Moglie, ne andava facendo varie iilanze (^) . Ma Ataulfo, che afpi- (b) olim-

rava anch egli allc medefime Nozze, non ceflava di tergiverfare alle- piod. apud

gando, che Onorio non gli avea confegnato il grano, gia accordato phonm

nella
capitohzione&amp;gt;

e che octcnuco queito, la renderebbe. Reftati dun- ***

que amareggiati gli animi, Ataulfo vokb le fue armi contro di Nar-

bona, e fe ne impadroni nel tempo della vindemia (0- Per atteitato (0

di San Girolamo (0 fu prcfa anche Tolofa, e il Tillcmont fofpctta,
**c

che da Ataulfo. Ma molto prima pare fcritta la Lettera del Santo
^Efi

vecchio, dove conta con tante altre fciagure della Galliaancor quefla . ad

Ccrto e bensi (c nc fa teltimonianza Olimpiodoro) che Ataulfo tentb

di forprendcre.con inganno la Citta di Marfiglia: ma non gli venne
fatto per la vigilanxa e bravura di Bonifazio Conte, che coll* armi gli
fi oppofe con obbligarlo alia fuga, e regalarlo ancora d una ft-nta .

Quetto Bonifazio Conte verifimilmente e quello (tcflb, ch cbbc dipoi
il governo dell AfFrica, e s incontra nelle Lettere di Santo Agoltmo.
Sappiamo ancora da Profpero Tirone (e), che 1 Aquitania :n quclt An- ^ p ro fper

no venne in potere de Goti ; c da Paulino Penitente C/), che la Cit- Tiro m
ta di Bordeaux ricevene come amico Ataulfo ; ma non andb molto,

ch

che provo mileramente h crudelta di que Barbari, con rimanerne tutta
^,,l

incendiata . Cosi in quefti tempi ebbe principio nella Gallia Merid-o-
nale il Rcgno de Goti, di modo che quelle Provincie per alcuni Se-

F i coli
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E**. Volg. col i dipoi portarono il nome di Gotia. Similmente nella parte Scttcn-
ANN04I3. trionalc della Gallia preflb il Reno i Borgognoni fotto il Re loro Gun-

tario o Gondecario, ftabilirono il loro Regno. Erano coftoro Popoli
della Germania, divennero in breve Criftiani, e fi domefticarono si

fatcamente, che i Roman! di quc paefi volenticri fe ne ftavano fotto

il loro governo. La Borgogna d oggidi e una picciola parte di quel

Regno, perche coltoro a poco a poco ftefero il loro dominio fino a

Lione, al Delfinato, c ad altrc Citta di quc contorni, come avverti

(a) HmlriA- il Valefio (&amp;lt;*)
. Dappoiche Marino Conte ebbe nel prefentc Anno si

nus vdcfius valorofamente ripulfato da contorni di Roma il ribello Eracliano, in
Nttit. Gal-

r icompenfa delmerito, ch egli s era acquiftato, fu fpedito dall Impe-
radore Onorio in AfFrica con ampia autorita di punire e confifcare .

Coftui barbaramente fi prevalfe del fuo potere, colla morte non folo

di molti delinquent!, ma anche di non pochi innocenti, perche con

troppa facilita porgea 1 orecchio a chiunque portava accufe in fegrc-
to. Grande (trepito fopra tutto fece in quelle parti 1 aver egli tolta

la vita a Marcellino Tribuno e Notaio, cioe a quel medefimo, che
aveva affittito alia celebre Gonferenza tra i Cattolici e Donatiili, uo-
mo di rare virtu e di fanu vita. Creduto parziale de Cattolici

, tro-

varono maniera gli Eretici di farlo credere reo di non so qual delitto

al fuddetto Marino, il quale fenz altro gli fece mettere le mani ad-

(b) Auiuft. doflb, ed imprigionarlo . Udita queita nuova, Santo Agoftino (*) fcrifle

Efift. 161. caldamente a Ceciliano Governatore allora dell AfFrica, con raccoman-
hm 159.

dargli 1 innocente Marcellino j e n ebbe per rifpofta , che fi ftudie-

rcbbe di falvarlo. Ma nel di 13. di Settcmbre Marino gli fece tagliar
la tefta in Cartagine. Per aver egli incontrata la morte per odio ed

iftigazione de gli Eretici, il Cardinal Baronio 1 inferi qual Martirc nel

Martirologio Romano a di 6. d Aprile. Per le premure d effb Mar
cellino Santo Agoitino fcrifle la bell Opera della Citta di Dio, e la

dedico al medefimo. Xante doglianze per quefta iniquita di Marino
(c) Orefius fecero dipoi i Cattolici Affricani (0, che Onorio Augufto il richia-
lib.T.c.^. m^ jn j caiia} e ji tutte le cariche lo fpoglib. Pofcia nelP Anno fe-

(d) CodU. guente con fuo Editto (&amp;lt;0 confermb tutti gli atti feguiti fotto la fua

affittenza fra i Cattolici e Donatifti. Apparticne ancora a queft Anno
1. 5j.^H&amp;lt;- una Legge d Onorio, in cui per quattro Anni efento le Provincie

d Italia da varie impofte, moflb, come fi puo credere, da faccheggi ,

che avea patito il paefe pel paflaggio de Barbari.

Anno
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Anno di CRISTO ccccxiv. Indizione xn.
d lNNOCENzo Papa 1 4.

di ONORIO Imperadore 21. e 10.

di TEODOSIO II. Imperadore 17. e 7.

Confoli 3 FLAVIO COSTANZO, e FLAVIO COSTANTB.

SE
non v ha errore nclle Leggi del Codice Teodofiano 00, la Prc- ERA Vdg

fettura di Roma fu ncll Anno prefcnte efercitata da Eutichiano, /^

pofcia da Albino^ pofcia da Epifanio . Di Albino Prefetto di Roma fa c
anche Olimpiodoro mcnzione . Coflanzo Contc Gencrale d Onorio Au-

gufto entro Confole qued Anno in Occidentej c Coflantc Generale di

Teodofio Augufto in Orientc fu I akro. Sccondo Olimpiodoro fern-

bra, che Coftanzo venuto a Ravenna, quivi nel primo di dell Anno
affumefle gli abiti Confolart . Pofcia cosi richiedendo i bifogni dell Im-

perio, fe ne torno nella Gallia, dove fece nuove iftanze ad Ataulfo Re
dc Goti, perche reftituiflc Galla Placidia. Ma Ataulfo sfoderava ogni
di nuove fcufe e pretefti per non renderla. Finalmence coll interpo-
fizionc di un buon fenfale, appellate Candidiano, riufci ad Ataulfo

d indurre quella Principeffa a riceverlo per Conforte. A tal fine, per

quanto fcrive Filoltorgio (*), egli ripudio la prima Moglie, che era (b) Philoft.

Sarmata di naaione. Racconca Giordano Storico, che ne fcguirono le 7-&amp;lt;-4-

nozze in Forli (quando non avefle cambiato Frejus di Provenza in

Forli d Italia), oppure in Imola. Certamente e un errore, perche
Ataulfo non la fposo priraa dell Anno prefente, ne era per quefti

tempi in Italia. Quel che piu imporca, Olimpiodoro (0 piu autenci- W olym-

co Storico, perche contemporaneo, attella celebrate quelle nozze nella ?
rf

j
r

^V
Gallia nella Citta di Narbona, correndo il Gennaio del prefente An- *j*m fi /g

no. Altrettanto abbiamo da Idacio
(&amp;lt;f).. Segui dunque con tutta ma- ,

d Id (iuf

gnificenza quel nobile fpofalizio in cata di un certo Ingenio, primario jn chwict
Cittadino di Narbona, e fu dato il primo luogo a Placidia, che vi apud sir.-

comparve in abiro da Rcina. Ataulfo veftito anch egli alia Romana
fece fontuofi doni alia PnncipefTa, e fra gli altri fu fmgolar quello di

cinquanca Paggi, ciafcun de quali portava nell una mano un bacile ri-

picno d oro, e nell ah ra un altro fimile pieno di pietre preziofe d ine-

flimabil valore. Al Ladro e facile il pulire la Spofa. Furono quei rc-

gali ricchezzc tutte afportatc da i God dal facco di Roma. Cantofli

in tal funzione fecondo 1 ufanza 1 Epitalamio, e il primo ad intonarlo

fu jitlalO) che d Imperadore de Romani era divenuto Cortigiano de i

Re Goti . Terminb poi la folcnnita con giuochi, grande allegrezza c

tripudio di quanti Romani e Barbari fi trovarono allora in Narbona^
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Legged preflb Jacopo Spon (a) un Ifcrizionc, efiftente in Sant Egi-
dio nclla Linguadoca, pofta ad Ataulfo Flavio potentijjimo Re Sec. e

alia, Cefarea Placidia Ammo, fua, &c. Ma e da ftupire, che un uomo
dotto, come lo ,Spon, ed anche il cclebre Du Cangc, riceveflero per
monumento legittimo deU antichita un Ifcrizione si afFettata e ridico-

;la, e .che combatte ancora contro la Scoria d allora. Non c e appa-
renza alcuna, che Onorio Imperadore acconfentifle a tali Nozze; per-
ciocche in queilo medefimo Anno, fccondo la Cronica di San Pro-

fpero, per -configlio de Goti, e colle loro fpalle Attalo ripiglio nella

Gallia la porpora, e la fece da Imperadore al difpetco d efTb Onorio j

ma con una aflai tritta figura, perche non avea ne pocere,ne danari ,

ne foldati, e con si beirafpecto di Signoria non era che un Servo de
Goci . Paolino penitente, di cui refta un Poema Eucariftico , ricco

Cittadino di Bordeaux, e nipote del famofo Aufonio, fcrive, che da

quefto immaginario Imperadore ottenne la carica di Conte della Te-
foreria iegreca: Tcforena per confcllione di lui rallica, e di notne folo.

A quell Anno nel Codice di Giultiniano e riferita una Legge di Ono
rio impcradore (^), in cui ttabdifce I immunica delle Chicle, ordinan-

do, che non fi poffa levare xia i facri Templi, chi cola fi rifugia, &amp;lt;d

intimando la pena di Ida maelta a chi contraveniire . Forfe quella Legge
apparticne all Anno 409. in cui Giovio fu Prefetto del Pretorio in

Italia. Altri Editti del medcfimo Augulto, fpettanti all Anno prefen-
te, efiilono nel Godice Tcodoliano (0, fpezialmente per lollevare da

varj aggravj e dall iniquita de&quot;pubblici Ufiziali i Popoli dell AfFrica.

Perche non era Facile a quella genre il ponar le loro doglianze alia

Corte, a cagione del marc, jpercio i Miniftri della Giuftizia e del Fi-

fco, a man lal-va vi faceano non poche eltorfioni ed avanie: al che il

buon Augulro ando provvedendo il meglio che pote . In Coltantino-

poli manco di vita Antioco Perfiano, che fin allora con gran lode era

itato Curatore del giovine Teodofio Augulto a nome d Ijdegmrde Re
della Perfia. Allora Teodofio dichiaro jfugufta Pulcberia, fua Sorelh,

giovane pihlima, e docata d infigni Virtu, che faggiamente aiuto da

h innanzi il Fratello nel governo dell Ixnperio, e dedico a Dio la

fua virginita. Delle fue mirabili qualita c Virtu e da leggere Sozo-

(d) Situ*. J*
e. I. Nella Gallia mal fofferi Coftanzo Conte, Generale d Onorio, il

tnaritaggio di Gaila Placidia con Ataulfo, perche a quelle nozze an-

ch egh da gran tempo .afpirava. Ma non potendo di piu , attefe a li-

berare dal barbaro Re, e da fuo Goti, quanto paefe egii pote. Im-

pedi, che non poteflero aver navi, ne commercio co paefi foreftieri,

ed intanto con fegreti trattati proccuro di fpignere Ataulfo in Ilpa-

gna, facendogli fperare cola a nome dell Imperadore la ceflion di qual-
che Provincia per fua rcfidenza . Ne mancava gia Galla Placidia di con-

figliar al Marito la pace con fuo Fratel o, di maniera che Ataulfo prc-
fe la rifoluzione di paffar in Ifpagna, con penficro di quivi combatte-

re contro i Vandali, Alani, e Svevi in favore d Onorio Augufto. Scri-

ve
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ve Paolo Orofio
(&amp;lt;0, Autore, che in quefti tempi compilava la fua ERA Volg.

Iftoria ad iftanza di Santo Agoiiino, che Coftanzo dimorando in Ar- ANNO^.
les, fcaccib Ataulfo da Narbona, e il coftrinfe a ritirarfi in Ifpagna: ^ 1 (

^ &quot; !

parole, che fembrano indicarc ufata la forza dell armi, per isloggiarlo

di la. Ma probabilmente il folo avergli difficukati i viveri ,
c le fpe-

ranze a lui date, furono le cagioni principal! di mutar quartiere. Nar-
ra in okre lo fteflo Orofio di aver inrefo da San Girolamo, che un.

Cittadino di Narbona, perfona riguardevole cd amiciffima dello fteflb

Ataulfo, raccontava, che quefto Re fulle prime altro non meditava ,

che di annientare 1 Imperio Romano, edi ftabilire il Gotico j ma che

dipoi avendo conofciuto, che la sfrenata barbaric della fua Nazionc
non voleva ne briglia ne leggi, ficcome perfonaggio d animo e d in-

gegno grande, determine di acquiftar piu gloria con adoperar le forzc

della fua gente per rimettere in auge, ed accrefcere lo tteflb Romano
Imperio, e con divenire riftorator del medefimo, giacchc non avca

potuto eflerne diflruttore. Per quefto non voile piu-guerra co Roma-
ni, c tratto coll Imperadore Onorio di pace: al che contribuivano non

poco le efortazioni di Placidia, Principe(Ta provveduta d ingegno, e

creduta di Pieta non volgare . II pcrche abbiamo abbaftanza per inten-

dere, che Ataulfo fpontaneamcnte piu to (to, che per forza d armi e-

lefle di trasferirfi in Ifpagna. Che poi Coftanzo Contc anche in altre

maniere attendcfle al bcnc dell Imperio, fi puo raccogliere da un I-

fcrizione d Albenga, da me data alia luce (4). Si ricava da e(Ta, che 0&amp;gt;) Thefau-

Coftanzo riftoro c fortifico di mura una Citta (verifimilmente Alben- &quot;

ga ftefla) con porte, piazza, e porto. Ne pub quefto applicarfi a Co-
p

Itanzo Augufto Figliuolo di Coftantino il Grande j ma si bene a Co
ftanzo Conte, di cui abbiam finora favellato, avendo cgli ritolta pane
della Gallia a varj Tiranni .

Anno
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Anno di CRISTO ccccxv. Indizione xm.
d INNOCENZO Papa i y.

di ONORIO Imperadore 23. e 21.

di TEODOSIO II. Imperadore 14. e 8.

Confoli -5

Q NORI AUGUSTO per la decima volta,

t TEODOSIO AUGUSTO per la fella.

ERA Volg. \ Bbiamo dalle Lcggi del Codice Teodofiano Prefetto di Roma in
AKNo 4 i S . /\ queft Anno Graeco . PafTato che fu A caul fo Re dc Goti in Ifpa-

(a) olym- gna, s impadroni di Barcellona, ed ivi poi llabili la fua refidenza 00 .

pied. ap*d Gli partori in quella Citta Gal la Placidia un Figliuolo, a cui fu potto

Mr&quot; i87
^ nome di Tcodofio: del che fommamcnte fi rallegro eflo Ataulfo, c

prefe piu amorc alia Repubblica Romana . Ma all allegrczza fuc-

cedette da li a non moko la triftezza, eflendo mancato di vita que
fto loro germoglio, che con gran duolo de genitori fu feppellito
cntro una cafla d argento in una delle Chicle di Barcellona . Ma
peggio awenne poco apprefTo, perche lo tleflb Ataulfo fu anch* e-

gli toko dal Mondo, mentre nella fcuderia vifitava fecondo il coftu-

me i fuoi cavalli, da un fuo domeftico, appcliato Dubbio. Cottui, per
che il fuo vccchio Padrone, Re di una parte de Goti, era ilato am-
mazzato da Ataulfo, non gliela perdono mai piu, fmche ne fece nella

(b) Jirdim. forma fuddetta la vendetta. Giordano 0) chiama il di lui uccifore Ver-
de Rebus nulfo, aggiugnendo, che coftui irritato, perche il Re meueva in burla
Gettc. c. 31. ja (ua corta Datura, gli caccio la fpada nella pancia. E fc a tale Storico

preftiam fede, gia Ataulfo s era inoltrato nella Spagna, ed avea co-

rninciato a combattere co i Vandali & Alani in favore dell Imperio
(c) fhileft. Romano. Filoftorgio (0 attribuifce la di lui morre a vane crudeki,

ii. . 4. jja iui commeflc in collera. Prima di morire Ataulfo, raccomandb a

fuo Fratello, di cui non fappiamo il nome, che relHtuiffe all Impera
dore Onorio la Sorella Plaodia, e proccurafle in qualunque modo che

potefle, di ftabilir pace e lega coll Imperio Romano. Si figurava c-

gli, che quefto fuo Fratello gli avefle a fuccedere nel Regno; ma s in-

ganno . Singerico, Fratello di quel Saro, che di lopra vedcmmo truci-

dato per ordine dello fteflb Ataulfo, non in vigore delle Leggi, o del-

(d) olymp. la parentela, ma colla violenza, fu creato Re (d) . Ne tardo codui
*n/itfr4. a far ja vendetta del Fratello, perche itrappati dalle braccia di Sige-

faro Vefcovo (non fo fe de i Goti ftefli, o pure di Barcellona) i Fi-

gliuoli di Ataulfo, a lui nati dal primo Matrimonio, crudelmente li

rcce ammazzare . Oltre a cio in onta del Re defunto fece c^mminar
la ftefla Regina Placidia a piedi davami al fuo cavallo, mifchiata con

altri prigionieri, per lo fpazio di dodici miglia. Ma quefto Barbaro
in
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hi capo a fette di fu anch egli fcannato ,
cd ebbe per fucccflore Veil- ERA Volg.

Ha. Ambrofio Morales (), e dopo lui il Baronio (4), rapportano un AN 1*0415.

Epitafio pofto al Re Ataulfo in Barcellona, dove li dice feppellito ^
con fci Figliuoli, uccifi dalla fua gence. Eccolo di nuovo . i.b.\.

(b) Baron.

BELLIPOTENS VALID A NATUS DE GENTE GOTHO- ** i-

RUM,
HIC CUM SEX NAT1S REX ATAULPHE JACES.

AUSUS ES HISPANAS PRIM US DESCENDERS IN
ORAS,

QUEM COMITABANTUR MILLIA MULTA VIRUM .

GENS TUA TUNG NATOS, ET TE INVIDIOSA PERE-
MIT,

QUEM POST AMPLEXA EST BARGING MAGNA GE-
MENS, (*)

Se antica, o de Secoli fufleguenti, fia queft Ifcrizionc, alcuno ha du-

foitato, e ne dubito piu d elli anch io, parendo, che non convenga
aflai colla Scoria quel tcrzo efametro verfo

AUSUS ES HISPANAS PRIMUS DESCENDERS IN
ORAS.

Ma certo egli fu il primo de i Re Got!
, che fiffufTero la fua

refidenza in Ifpagna. Potrebbe ben fervire ad afficurarci, che fofle com-

pofto allora efTb Epitafio, 1 autorica di Flavio Deftro, Scorico di que
tempi, perch egli fcrive, che era fattura fua. Ma oggidi e conchiufo
fra i Lettcrati, tinti alquanto di Critica, e liberi d-ille paffioni Spa-
gnuole, che la Storia pubblicata fotco nome di Flavio Deftro, e co-

mentau dal Bivario, e una folenne impoilura di qucfti ultimi tempi,
e ne fappiamo anche 1 Autore, o gli Autori, che con altre fimili merci
hanno fporcata la Storia, e il Martirologio della Spagna e del Porto-

gallo. Secondo la Cronica z^Ieffandrina giunfe a Collantinopoli la nuo-
va della morte d Ataulfo ncl di 14. di Scttembre dell .Anno prefente,
c fe ne fcce fefta .

In qucft Anno Onorio Augufto, pubblico una Legge (0 feve-
(c)

L 10.

riffima contra de Pagani, con iitenderla non folamente per tucta 1 Af- Tit. lo.lit

frica, ma per tutto ancora il Romano Imperio. In efla comando egli ,
l6

,-

c
,

od
f
tc

Tom. III. G che
f

(*) Delia, Gotica Stirpe Gran Guerriero,
Con Figli fei qui giaci o Re Jttaulfo .

Nella. Spagna fcendefli audace il prima ,U 77 feguiro molti mille, e mille .

Te co* Figli tua Geate invida uccife,E la gran Barcellona fia, Ti
accolfe

.
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ESLA Volg. che dovefiero ufcir di Cartagine e da tutte le Citta Metropolitanc i

ANNO 415. Sacerdoti del Paganefi no. Uni al Fifco tutti i loro Luoghi facri, e

le entratc, che da loro dianzi s impiegavano in fagnfizj e convici, a

riferva di quanio era gia ftato doruto alls Chiefe de Cnftiani. S era

in altre Leggi mollraro quefto Imperadore afl ai favorevole a i Giudei .

Anchc nel pretence Anno loro concedette il poter tenere Schiavi Cri-

(a&amp;gt;
I. id. (Irani u), purche loro lafciaflero la libcrta della Religione, ne li fe-

Tit. 9. I. 3. duceflcro. Editto disdicevolc ad un Imperador Criftiano, e conceffio-

xLa2?r.
ne r ProVata rnolto prima da Coftantino il Grande. E perciocche edi

Giudei gli rapprefentarono, che parecchi della lor fetta abbracciavano

la Fcde Griiliana, non con animo vero, ma folamence per iichivar le

pene de lor delicti, e i tributi impofti a i Giudei: Oaorio permife a

coftoro di ripigliare la lor fetra, credendo cgli, che non tornafTe il

conto ne pure alia Religion Crilliana J avere in feno qucfti finti Cri-

fliani . Sono ben diverfe in quefto propoti to le Leggi de noltri tem

pi. All incontro Teodofio Augulto con altri Editti reprefle 1 infolenza

d effi Giudei. E fappiamo dulla Cronica Aleirandrina, che nel prefen-
te Anno termino i luoi giorni Termanzia Figliuola di Siilicone, c Mo-
glie d Onorio Imperadore, ma ripudiata da lui . Succedettero ancora

in quetl Anno de i fieri tumult! nella Citta d Aleffiindria, per gli quali

(b~) Socrttes.
& co^ furono fcacciati i Giudei . Socrate Storico (*) incolpa forte di

tit.-j.c. 15. tali fcandali Cirillo Vefcovo di quella Citta, e i Monaci di Nitria }.

Hiji. EccL ma fopra cib e da vedere il Cardinale Baronio .

Anno cii CRISTO ccccxvi. Inclizione xiv.

d I N N o c E N z o Papa 1 6.

di O NOR i o Imperadore 14. e ^^.

di TEODOSIO II. Imperadore ij. e 9.

^ r r 5
TEODOSIO AUGUSTO per la fetLima voka,

i GIUNIO QUARTO PALLADIO-.

PRobiano
Prefetto di Roma nel prefente Anno fi mira nelle Leggi

del Codice Teodofiano. Aveano i Gori n .-lla Spagna eletto Fal-

lia per loro Re, con intenzione, ch egli faceiTe la guerra contro a i

Romani. Ed egli in fatti s accinfe all imprefa, e mrditando di far

,, O r
ltt

. delle conquifle ne paefi dell AfFrica (0, fece imbarcare un numcrofo

ifi. i&quot;(. 43- corpo de fuoi Goti, bene armati , per farli pafiare cola. Ma Iddio

permife, che coltoro afTaliti da fiera burafca con tutte le navi periflero

dodici miglia lungi dallo (tretto di Gibilterra. Qiiefto finiftro avveni-

mento, e il ricordarfi Vallia, come miferamente fofle terminata un al-

tra fimile fpedizione, allorchc Alarico volea pafTare in Sicilia, gli mife

il ccrvcllo a partito, e detcrmino di cercar piu tollo la pace dall Im-

pera-
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peradore Onorio, con promettergli la reftituzione di Galla Phcidin
, ERA Volg.

ed obbligar la nazione dc
l

Goti a far guerra in favorc dell Imperio
ANNo 4 i6.

Romano a gli alcri Barbari, che aveano fiflato il piede in If pagna,

cioe a i Vandali, Alani, e Svevi . Cofa curiofa, e per quanco oflervo

Paolo Orofio, quafi incrcdibile awenne, cioe che anche gli alcri Re

barbari,, che non erano d accordo co i God, efibirono lo fteflb ad

Onorio, con fargli fapere: Strignete pure, o jfugufto, la pace con tutti
,

e da tutti ricevete gli cftaggi: che , fenza che vi mo*natz
,
combative-

mo inf.eme . Nsftrc faranno le morti, per voi fork la. vittoria; e un im-

mortal guadagno verra alia Romana Repuhblica, , fe noi pugnando / tin con-

.ira, Paltro, tutti periremo . Onorio accettb 1 elibizione di Vallia, e fc-

condoche fcrive Filoltorgio &amp;lt;&amp;gt;),
concedette a i Goti una parte delta

(a) pt,;ie-

Gallia, cioe la feconda Aquitania, o fia la Guafcogna con ccrreni da fitrg.l. n.

cokivare . Ma quefta conceffione piu fondatamentc ti dee riferire all
caf- 4-

Anno 418. Giordano Storico () non fo qual fedc mcrici qui, perche ^ j^d
confondc molti punti di Storia; tuccavia alcokiamolo, allorche narra

, cap- 31-

che Coftante Conce, Generale dell Imperadore, con un fiorico efercito &tb. Gui

fi mofle contra di eflo Re Vallia, con difcgno di ricuperar Placidia

o colle buone o colle brufchej ma che cflcndogli venuto inconcro il

Re Goto con un Armata non inferiorc, fc-guirono varie ambafcerie ,

per le quali
finalrnente fi conchiufe la pace . Onorio mando a Vallia

una gran quantiu di frumento gia promeflb, e non mai dato ad Ataul-

fo, cioe per atteilato di Oiimpiodoro (^), feicento mila rnifure . Ed (c)

allora il Goto rimife Galla Placidin con tutta onorcvolezza in mano di /f.
Eupiuzio Magiftriano, Uhziale Cefareo, fpedito a lai per la pace, &quot;i^m f. Too.
il quale la riconduiTe, o la rimando al Fratello Augufto. Pofcia effb

Re attefe a mantener la parola data ad Onorio, con far la guerra va-

lorofamcnte a gli altri Barbari ufurpatori della Spagna. Bifogna, che

fra i patti della pace tra I Imperadore c i Goti, uno ancora fe ne con-

tafle, cioe, che i Goti abbandonaffero Attalo Imperador da Comme-
dia di que tempi, o pure che il confegnaffero nelle mani d effb Ono-
rio. Da Paolo Orofio (&amp;lt;0 fappiamo, che coftui pafso co i Goti in I- / orojw.

fpagna, e di la fi parti, probabilmente perche fcorgcndo i imncggi
di pace coll Imperadore, fofpetto di reftar vittima dell accordo . Si

pofe dunque in nave, ma nel mare fu prefo, e condotto a Coftanzo

Generale Cefareo, al quale era (iato conferito il titolo di Patrizioj c

quefti ordino, che foffe condotto a Ravenna . Gli fece Onorio folamen-

te tagliar la mano dellra, o pure, come vuol Fiioftorgio (0, non akro (e) p
che il pollice, e 1 indicc della deftra, acciocche non poteffe piu fcri- fi r

s-

vcre . Anzi quelto Autore attelta, eflere llato collui confegnato da i

ca^ $

Goti ifteffi all Imperadore-, ed e verifimile, con patto fegreto di fal-

vargli la vita. Secondo lui folamente nell Anno feguente gli furono

tagliatc le dica. Profpero (/) riferifce all Anno precedente la prefa d At- (f )

taloj ma nella Cronica Aleffandrina abbiamo, che nel di z8. di Giu-

gno, e nei di 6. di Luglio del prefente Anno furono fatte fefte e

Giuochi pubblici in Coltantinopoli per la prefa d Attalo. Potrebbe
G z cfle-
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EKA Volg. efFere, che 1 arrivo di coftui a Ravenna aCcadefTe nel fine di quefto ,

ANN04I7. nel princjpio del fufleguentc Anno. Erano poi fucceduti, duranti \e

guefre e pafTaggi de Barbari, nel Romano tmperio de i difordini in-

crcdibili contra Je Leggi; ed e probabile, che i Giudici ed Ufiziali

Imperial! ne profittaflero con formare de fieri proceffi contro chiun-

que vi avca contravenuto . Ma r Imperadore Onorio con una Legge GO,
mdirizzata a Collanzo Conte e Patrizio, aholi tutci i reari d) chiun-

sr. , - /- . . , .....
9ue avefle J que tempi si fconcertati raprto ed occupare 1 akrui,n-
ferbando folumente a i Padroni di ricuper-are il fuo

,
fe rale poteano

provarlo . Bolliva intanco 1 Erefia di Pelagio e Celeftio, fpezialmence
in Affrica, dove s erano raunati i Vefcovi ne Concilj di Cartagme,c
di Milevi, oggidi Mela, in occafion di coftoro r che fi rtudiavano di

feminar dapertutto il loro veleno. Innoccnzo Papa, fcrivendo in quell
Anno a i Padn d effi Concilj, condanno le opinioni di coftoro, e ne fco-

munico gli Autori: il che gli accrebbe gloria-in cmta la Ghiefa dt

Dio .

Anno di CRTS TO ccccxvn. Indizione xv.

di Zos i MO Papa r.

di ONORIO Imperadore 15-. e 23.

di TEODOSIO II. Imperadore 16. e

r- r r ONORIO AUGUSTO per 1 undecima voka r

FLAVIO COSTANZO per la ieconda.

AVea
1 Imperadore Onorio gia conferito a Coftauza Conte fuo Ge-

nerale lo fplendido titolo di PatriziOj e volcndo maggiormentc

premiare in que (f Anno il fuo fedtle fervigio, okre ali avei lo crcato

Confole per la feconda voka, e prefolo per Collegi nel Confolato fuo

undecimo, gli avea deftinata per Moglie Galla Placiciia fua Sorella .

A tali nozze non inctinava punto Placidia, per quanto fcrive Oiimpio-

W oimp doro ^ Autore di 9^^ temP e non G la k P cr luperbia, o per

\fttd pho- qual altro motivo . Onorio o dubitando o fapendo, che da i coougU
ttumf. 191. de i familiari e fcrvitori di quelta Principcira procedcva la di lei avver-

fione e renitcnza a queilo macrimonio, fe la prefe contra di loro. Ma
finalmente la voile vincer egli, e nel di primo di Gennaio, in cui a.-

raendue faceano la folennica dell ingreflb
nel Confolato, prelala per

mano, ia forzo a darla a Coftanzoj cd ella benchc di mala voglia il

prefe per Marito. Si celebrarono tali Nozze con gran pompa e Iplen-

didczza. Partori poi Placidia a Coftanzo, probabilmente prima che ter-

(c) Gruter. minaflc 1 Anno, una Figliuola, ch ebbe il norae di Giiijta Grata Ono-

D cfla e facta rnenzione in un Ifcnzione rapportata gia da] Gru-

^N c pofc ia ^ me piu corretu nel mio Teforc nuovo . VoilePZ. ro48.
num. i.

ra-

ezian-
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ez.iandio in quell Anno 1 Augufto Onorio confolarc colla fua prefen- ERA Volg.

za i Roman! . La Cronica di Profpero () rende teltimonianza, ch egli ^NNOJI?.

trionfalmente cntro m quella Citta, e che davanti al fuo cocchio fece W
chronic*

marciare a piedi Attalo^ gia immaginario Imperadore .. Filoltorgio ag- ap,(j 4^_

giugne che eflb Augulto giunco cola, al mirare la Citta tornaca cosi beum.

popolaca, fe ne rallegra afTaiflimo, e colla mano e colla voce rece ani-

mo c plaufo a chi riedificava le cafe e i palagi rovinati da i Barbari.

Pofcia cflendo falito ful tnbunale, voile, che Attalo fahfle anch^egli
fino al fecondo gradino, acciocche tutco il Popolo s accertaffe co fuoi

occhi della di lui deprcflione . Dopo di che fattogli tagliar le due di-

ta, con cui fi fcrive, il mando in efilio ncll Ifola di Lipara, vicina

alia Sicilia, con ordinc di fommiinftrargli tutto il bifognevole pel fuo

follemamcnto . Se cio foffe un atto di lua clemenza,. o pure un con

certo facto co i Gon, allorche gliel d,icdcro in mano, e tuttavia oicu-

ro. Poco fi dovectc fermare in Roma O.ionoj perciocche nel Gen-

naio, Maggio, e Dicembre, ftando in Ravenna, dove certo cgli fi

reftitui dopo la vifita fatta a i Romani, abbiarao Leggi da lui pubbli-

cate, e inlcrite nel Ccdice Teodofiano O) . Fia efTe una provvedc W Gothef.
in j r TT i i c i- -i Cartn. Cod.

all Annona di Roma. Un altra victa fotco pena d mine il compera-
re per ifchiavo un uomo libero r e tl turbare nel poffcffb della liberta

i manomefli. In un altra vuole, che le terre incolte ficno efenci da gli

aggravj. A di n. del Mete di Marzo, {Tccomc pruova il Pagi, man-
co di vita Innacenza I. Papa, Pontefice di gbriofa memoria per le fue

Virtii e pel fuo zelo nella cuJiodia della Religions Cattolica, e della

Difciplma Ecclefiaftica. Ebbe per Succeflore ZoyJwo, Pbnti-fice non
aflai avveduto, come il fuo Predeceflore, pcrche il lafcio fulle prime
forprendere dalle finte fuppliche di Pelagio, e Celellio Eretici, ch c-

gli buonamente credette innocenti. Ma nel fcguente Anno, conolciu-

te meglio queile volpi profFeri la fentenza condannatoria de loro erro-

ri. Scguitava iatanto nelle Spagne Pallia, Re de Goti, dappoiche eb-

be conclulu la pace con Onorio, a guerreggiare contra dc gli alrri Bar
bari , occup.uori di quclle Provincie. Idacio u) fcrive,, e dnpo lui (c)

Sant Uidoro W, ch egli fece di coloro grande flragc. Tiuti i Van- &quot; chn&amp;gt;r,i(t

dali, chiamati Silingi, che s aveano fabbricato un buon nido nella Pro
&quot;

vincia della Betica, dove e Siviglia, dal filo dclle fciable Gotiche ri-

mafero elbnti. Gli Alani, dianzi si potenti, furono anch eglino d;sfat-

ti da i Goti, ed uccifo il Re loro Atate . Quei , che reftarono in vi-

ta, fi fottopolero a Gunderico Re de Vandali, che regnava nella Gali-
Labl eitm

zia, con rimanere abohto il nome del Regno loro. E r^m^iuo an-

cora di quelte vittorie Paolo Orofio
(&amp;lt;?),

il quale neil Anno prefente (e) Omfmt
diede fine alia fua Scoria, fcritta da lui in Ilpagna, e dedicaia a San- ill&amp;gt; -

&quot;

* 43*

to Agoftino. Ma forle buona parte di quelte prodczze fatte da. i Goti
fi dec riferire al fuflcguente Anno

Anno
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Anno di CRISTO ccccxvm. Indizione i.

di BONIFACIO I. Papa i .

di O NO RIO Imperadore ^6. e 24.
di TEODQSIO II. Imperadore 17. e n.

Confoli
O N o Rio AUGUSTO per la dodicefima voka,
TEODOSIO AUGUSTO per i ottava .

ERA Volg.

(a) Idacius

in Chronic.

Prosper in

Chroma .

(b) Jordan,

cap. 33. tie

Reb. Getif.

(c) Proffer
in Chronice

apud Lbi&amp;gt;.

Rlcuperate
ch ebbe Fallra, rnolte Provincie della Spagna dalle mani

de Barbarj, fembra aflai vcrifimile, che le cedeftc a gli Ufiziali
dell Imperadore Onorioj perciocche fecondoche fcrive Idacio

C&quot;),
fu

eflo Vallia richiamato da Collanzo Patrizio nelle Gallic, e d ordine
dell Imperadore, quivi aflegnata a lui e a-lla fua Nazione per abitar-

vi, la feconda Aquirania, dove e Bordeaux, con alcuni paefi circon-

vicini, cipe
da Tolofa fino all Oceano. Allora la Linguadoca comin-

cio ad eflere appellata Gotia. Giordano Srorico () chiaramente fcri-

ve, che Vallia confegno a i Miniftri dell Imperadore le Provincie con-

quiftate., e venne ad abitare a Tolofa. Ma poco egli gods di quefti
fuoi vantaggi, perche venne rapito dalla morte nel prefente Anno,
con effere a lui fucceduto nel Regno Gotico Teodorico^ o fia Teodtrict .

Nella Cronica di Profpero quefti awenimenci fon riferiti al fuffeguente
Anno. Nel preiente Zofimo Papa fulmino, ficcome accennai, la fen-

ten?.a contro gli erron di Pelagio c di Celeftio, e dipoi fece iftanza

ad Onorio Augulto dimorante in Ravenna, acciocche per ordine fuo

coftoro co i lor feguaci fofTero cacciati da Roma, e dall akre Citca,
e riconofciuti per Eretici. Dobbiamo alia diligenza del Cardinal Ba-

ronio 1 Editco allora pubblicato dall Imperadore, e indirizzato a Pal
ladia Prefetto del Precorio d Italia. In vigore di quetto anche gli al-

tri Prefetci del Pretorio, cine dgricola della Gallia, e Monafio dell O-
riente, ordinarono le medcfime pene contra quegli Erefiarchi . Nel

qual tempo anche i Vefcovi Affncani in un Concilio plenario, inercn-

do alia fcntenza della Sede Apoltolica., concordemente condennarono

i fuddetti Eretici. Termino il corfo di faa vita in queit Anno a di 26.

di Dicembre il medefimo Zojimo Papa, e dopo due giorni di Sede

vacante fu eletto nella Chiela di Marcello dalla miglior parte del Cle-

ro, alia prefcnza di nove Vefcovi, per fuo Succeflbre Bonifacio , vec-

chio Prere Romano, figliuolo di Giocondoj ma non fenza tumulto c

fcifma. Imperciocche un altra parte del Clero e del Popolo, Itando

Eulalio Arcidiacono nella Chiefa Lateranenfe, quivi 1 eleffero Papa: dal

che ieguirono molti fconcerti nell Anno appreflb. Al prefente appar-

pene cio, che narra Profpero Tirone (c), o fia qualch altro Profpero,
cioe che Far&mondo commcio a regnare fopra i Franchi . Quello e ,

per
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per quanto dicono, il primo Re di quella Nazione a noi noto, ma effb ERA
lla appoggiato all autorita di uno Scrittore non abbaftanza autentico .

AN

Ne Grcgorio Turonenfe, ne Fredegario conobbero alcun Re de Fran-

chi di queflro norne. Ammiano
(&amp;lt;0 fotto 1 Anno $f6. fa raenzione dc (a)

i Re de Franchi, ma fenza dire qual nome avefiero . Contuttocio e
n145

ftato creduto da gli Eruditi Franzefi fufficiente quefta notizia, per co-

minciare da quctto Faramondo il catalogo d efli Re Franchise tanto

piu perche fa menzione di lui anche 1* Autore de Geftis Francorum, il

quale fi crede, che vivefle circa 1 Anno di Crifto 700. Ma quell Au
tore racconta ful pnncipio tante favole della venuta de Franchi da

Troia, e da per Avolo a Faramondo Priamo, e per Padre Marcomiro,
che non fa punto di credito all afierzione fua intorno a Faramondo .

Potrcbbe anch eflere, che nella Cronichetta di quel Profpero fode fta-

ta incaltrata ed aggiunta ne Secoli fufleguenti la notizia d eflo Fara

mondo da chi prefe per buona moneta le Favole inventate dell origi-
ne de Franchi. In fatti manca efla in qualche tefto. Qiiello , che e

certo, quefta bellicofa Nazione, connfcmta anche ne precedenti due
Secoli , lignoreggiava allora quel paefe ,

che e di la dal Reno nella

Geimania, cominciando da Magonza fino all Oceano, confmando, per

quanto fi crede, colla Saffbnia, e Svevia. Ermoldo Nigello (^), il cui ^
Poema, compofto a tempi di Lodovico Pio Augullo, fu da me pub- ,

A
-f

&quot; ;

,
11- r - rr . r n V&amp;gt; i n- I. 4. in Rer.

blicato, Icnvcj eliere Irata a fuoi di opimone, che i Franchi tiraflero ualicar.

la loro origine dalla Dania, o fia dal Mar Baltico. Sopra di che e da i *rt. i.

leggere un erudita Diflertazione dc-1 celebre Leibnizio .
T&amp;lt;&amp;gt;&quot;&quot; u-

Anno di CRISTO ccccxix. Indizione n.
di BONIFACIO I. Papa i.

di O N o R i o Imperadore 17. e i j.

di TEODOSIO II. Imperadore 18. e 12.

Confoli &amp;lt; MONASIO, e PLENTA.

ERa
inforto Scifma, ficcomc di fopra accenai, nella Chicfa Roma-

na per 1 clezione de i due competitor! Bonifacio, ed Euia/io . Quafi
tutto il Clcro e Popolo adenva a Bonifacio ; ma EuUho avca dalla iua

Simm&co . Prcfetto di Roma, il quale avendo Icntto in luo f;ivore a

Ravenna, fa cagione, che I lmperadore gli ordinaire con un retcritto

di cacciar Bomhcio dalla Citta, e &amp;lt;ii confermare EuUho . Mando an
che Onono a Roma AtroJilio Vicario Tnbuno, per tenvr il popolo
a freno. Simmaco allora Ipedi alia Chiefa di San Paolo fuon di Ro
ma, dove s era ntirato Bonifacio, a chiamarlo, per comunicargh Tor-
dine Imperiale. II m.-ffb fu rrultraitato dal Popolo, che Itava per Bo
nifacio. Onde Simrcuco fde^nato per quelto affronto pubblico tollo

il co-
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ERA Volg. il comandamcnto dell Imperadorc in favorc d Eulalio, e mife le guar-AN NO 419. die alle Porte della Citta, affinche Bonifacio non entrafle, con dare

fuilegucntemc-nte avvifo all Jmperadore deli operate, e con dipignerc
Bonif.icio, come uomo turbolento e fediziofo. Percio Ealalioriberamen-
te pafsb alia Bafilica Vaticana, e quivi alia Papalc celcbrb !a Mcffa. Ma
informato mcgHo I Imperadorc da gli Elcttori di Bonifacio, diiamb
amendue le parti a Ravenna, e per procedc-re faviamente, adunb un
C incilio di Vefcovi, chc ne giudicallero . Tutuvia perche il ncgozio
ando piu a hingo di quel che fi credeva, e fopravenne la Pafqu.i, 1 Iro-

peradore per configlio de Vefcovi raunati nel Concilio, mando Achil-

ko Vetcovo di Spoleti a Roma per le funzioni di que fanu giorni, con
ordinare a Bonihicio c ad Eulalio, chc ninn d effi s accoflaffe a Ro
ma, finattanto che non fofie dccifa U lor controverfia. Chiamb anco-
ra molti altri Vefcovi piu lontani, acciocche fofle in ordine un Con
cilio piu numerofo del primo, da tenerfi a Spoleti. Anche Placidia

fcrifle per quefto ad Awetio Velcovo di Cartagine. Ma Eulalio, per
la fua fuperbia fprezzati gli ordini Imperiali, prima del Vefcovo di

Spoleti volb a Roma di bel mezzo giorno, accolro da fuoi parzi;di
con fefta, ma non fenza un gran turnulto, perche fe gii oppofe la

parte, chc teneva per Bonifacio, e in tal mrfchia molti furono mal-

trattati c feriti . Allora Simmaco^ che dal Cardina!c Bironia vien taf-

fato per fol petto e parfciale in tal controverha, ma che nel progreffb
non fi diede a conolcere per tale, immediatamente notificb tucto il

fucceduto all {mperadore Onorio, ed a Coftanzo di lui Cognaco, i

quali adirati per tale infolenza, reicriflero toito a Simmaco, che cac-

ciaiTe Eulalio, e il cortfinafle nel territorio di Capoa, con riconofcere

Bonifacio per legittimo Papa. Efegui Simmaco puntualmente 1 ordine,
e replicb alia Corte con biafimare la temenra di Eulalio. E da lui

ftcflo lappiamo, che Bonifacio fu ricevuto con fommo giubilo e con-

cordia da tutto il Pupolo . Tucto quetto afFare apparifce dalle Letters
(a&amp;gt; Symm*- jj e (7&quot;o Simmaco (), e da i refcntti Jmperiali, rapportati dal Cardi-

(lu ar&quot;Etl/i na ^ Baronio. Pofcia Eulalio per mifericordia fu creato Vefcovo di Ne-

pi, per quanto tcrivc Analtatio, o lia I antichiffimo Autore del Pon-

tificale Romano. E imnco poi di vita un anno dopo la morte di Pa

pa Bonifacio .

In quelV Anne, a di i. di Luglio GMa Placidia, Moglie di Co

ftanzo Come e Patrizio, gJi parron in Ravenna un Figliuoio, a cui

fu polio il nome di Flavio Placido Valentiniano , che poicia divenne
(b) olym- I mperadore () . Credono alcuni, che Placidio^ e non Placido forfc

^&quot;ufpho-
chiamato dal nome cjellil Madnr. Se non e fallato il tefto di Apolli-

tutmt. 19*.
narc Sidonio nel Panegirico di Avito, ivi egli e chiamato Placido .

Onorio iuo Zio per le gagharde iltanze della Sorella gli diede da li

a non molto il titolo di Nobilijfimo ^ ch era il primo grado d onorc

(0 idacms per chi era deilinato all Imperio . Avvenne in quefto medeiimo Anno,
in chronico c he j Barbari occupatcri di alcune Provincic della Spagna, da che

r~
non erano piu infettati da i Goti, vcnnero alle mani fra loro. (0 I Sve-
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vi, che aveano per loro Re Enterico, foccombendo furono aflediati da i ERA Volg
Vandali , dc quali era allora Re Gunderico^ ne monti Nervafi, che Ton AKi4rp
creduci quei della Bifcaglia. Racconta eziandio Profpero Tirone GO, (a) p,-ofer

che nell Anno prefente Maffimo per forza ottenne il dominio ddle tn

Spagne, eioe quel medcfimo , che da Geronzio ne gli anni addietro f
fu create Impcradore, e fuggi poi ramingo e fcreditato apprcffb i Bar-

bari dimoranti in Ifpagna, Ma 1 Autor d effa Cronica di troppo apri
la bocca, certo eficndo, che parte della Spagna riconofceva allora per
fuo Signore Onorio Augulto, ed un akra parte era in potere de Van-
dali e Svevi. Puo eflere, che coltui in qualche angolo di que paefi
facelTe quefta nuova Icena. Tuttoche poi piu fulmini fi foflero fca-

gliati contra 1 Erefia di Pelagio, quelti piu che mai oftinata refifteva

e fi dilatava. E ipezialmeme verfo quclii tempi inforle in difefa d eifa

Giuliano Vefcovo di Eclano, Citta vicina ailora a Benevento, la cui

(tdia fu poi trasferita a Frigcnto . 1, infaticabil Santo Agoftino con

tra di coltui, e contra di tutta la fetta feguito a comporrc varj Li-

brije i Vefcovi Affricani raunati nel Concilio di Cartagine foddisfc-

cero alle parti del loro zelo in condannarla ed eftirparla. A quelto
medefimo fine Onorio Imperadore, probabilmente moffo dal Romano
Pontefice, uni la fua autonta, con inviare a di p. di Giugno di queft
Anno ad Aurelio Vefcovo di Carcagine la Collituzione da lui pub-
blicata nel preccdeote Anr.o contra di Pelagio e Celeftio. Abbiamo
ancoia un Editto O), con cui il medefimo Jmperadore slargo fino a (b) Air-

quaranta pafli fuori della Chiefa 1 afilo, o (la I immunita per chi fi
mtmd- -

ricoverava ne Luoghi facri . E perciocche talvolta accadeva, che delle ^-
ad

perfone innocenti, o pcrfeguitate da prepotcnti, erano imprigionatc,
con torfl loro i mczzi di poterfi difendsre&amp;gt; il piiflimo Imperadore or-
dino nel mede^mo Editto, che i Vefcovi avrebbono un intera libcrta
di vititar le prigioni, per informarfi non meno del trattarnento, che
fi faceva a poveri carcerati, che de loro afFari, per follecitar pofcia i

Giudici in loro favore. Sarebbe da defiderare, che quefta Leg-
ge, rapportata dal Sirmondo, e fimilc ad un akra del medefimo Au-
gufto dell Anno 409. non fo(Te abolita, o che la Pieta de Principi in
altra maniera prowedefle al bifogno de carcerati, con ricordarfi dclle

regole importantiflLmc della Carita Criitiana.

Tom. III. H Anno
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con

&amp;lt;irinnm,

Anno di CRISTO ccccxx. Indizione in.
di BONIFACIO I. Papa 3 .

di ON OR 10 Imperadore 28. e 16.

di TEODOSIO II. Imperadore 19. e 13.

Confoli 3
TEODOSIO AUGUSTO per la nona volta,

i FLAVIO COSTANZO per la terza .

ERA Voig. THRano, come diffi, aflediati i Svcvi nc Monti Ncrvafi della Spa-AN NO 42.0. JQ gna da i Vandili . Probabilmente coftoro mandarono per aver foo
(a) iJadus corfo da Afterio Conte dellc Spagne, perciocche Idacio racconta (*),m chroma c^e j Vandal r all udire, che fi avvicinava con grandi forze quefto Ufi-

Sirm
ziale dell Imperadore, levarono tofto PafTedio, cd abbandenata la Ga-
lizia, s inviarono verfo la Provincia della Bctica, con averc ncl paf-

faggio per Braga commefli alcuni omicidj . Dovca forfe la Betica ef-

fcre allora fcarfa di prcfidj, e pero fe ne impadronirono . In Coftan-

(b) chroni- tinopoli, fecondo che riferifee la Cronica Aleflandrina W, Tcodofio
- Auguito era gia pcrvcnuto ad eta competente per ammogliarfi . Pul-

cheria Augufta fun Sorella, Donna di gran fenno, cercb dapertuito

Moglie, che foflc degna di si gran Principe &amp;gt;

e udito, ch cgli non
curava ne ricchezze, ne nobilta, premendogli folamentc le Virtu e 1%

Bellezza, gliene fcclfe finalmcntc una di fuo genio; e quefta fu Ate-

naitfe^ Figliuola di Eraclito Filofofo, giovanc di rara beka, e addot-

trinata in molte Icienze. A lei il Padre in morendo avea lafciato fo-

lamente cento nummi in fua pane, con dire, che a lei baftava per
dote rl Saperc accompagnato dalla Bellezza j e tutto il refto della fua

eredita pervenne a due mafchi, panmente fuoi Figliuoli. Mancato di

vita il Padre, Atenaide pretendendofi indebitamente, perche fcnza fua

colpa, diferedata, ed aggravata, dimando a i Fratelli la fua legittimaj
c la rifpolta fu, ch eglino la cacciarono di cafa. Ricoyeroffi ella per

quefto preflb d una fua Zia materna, la quale feco la meno a Coftan-

tinopoh, per chiedere giultizia all Imperadore , c prefentolla prima
d ogni altra cola all Auguita Pulcheria, implorando la di lei prote-
zione. Pulcheria, adocchiaito il gFa^iofiffinao afpetto di quefta Giova-

ne, ed intefo, ch era vergine, c vergine dotata di gran prudenza, e

di molta Lctteratura, la fece reftare in Corte. Racconto poi quefta
avventura a Teodofio fuo fratello, fcnza tacerc le fingolari preroga
tive di corpo e d animo, che fi univano in quefta donzella. Di piu
ncn vi voile, perche Teodofio s invogliafle di vederla. Fattala dun-

que di concerto venire nella camera di Pulcheria, il giovane Impera
dore in compagnia di Paolmo fuo compagno ed amico, che fu poi Mac-
ftro de gli Ufizj, o fia Maggiordomo Maggiore, ftando dietro ad una

portiera la guato ben bene, e in guifa tale, che ftraordinariamentc
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gli piacquc, e maffiniamente perche Paolino proruppe in atti d am- E*A Volg.

mirazione . Quffta e quella cb&quot;

1

to cerco^ difle allora Tcodofio in fuo cuo- AuN04ir.

rcj ed indottala ad abbracciar la Religion Criiiiana, perche era nata

ed allevata nel Paganefitno, la prefc poi nelPanno feguente a di 7.

di Giugno per Moglie, avendole fatto mettere nel Battefimo il nome
d Eudoda. Onorio Augufto in queft anno a di 8. di Maggio in Ra
venna fece una Coftituzione, indirizzata a Palladia Prefetto del Pre- ^ {

torio GO, per rinovar le Leggi gia fatte contra chi rapifle Vergini m,. 9. Tit.

confecrate a Dio, o in altra guifa infidiafle o pregiudicafle alia lor ca- M- cdic.

ftita . Nella ftefla Legge preflb il Sirmondo (f) vien proibito a gli Jbtodef.
Ecclefiaftici di tenere in cafa perfona di differente fcflb, a riferva della ^ s

%**
Madre, delle Sorelle, e Figliuole, e della Moglie, tenuta prima del

pea d. ad

Sacerdozio. Giunto San Girolamo , celebre Dottor della Chiefa, all cta codu.

di novanta anni, diede fine nel prefente alia fua vita, ed alle fue pe-

nitenze, e gran fatiche in pro della Chiefa Cattolica.

Anno di CRISTO ccccxxi. Indizione iv.

di BONIFACIO I. Papa 4.

di ONORIO Imperadore 29. e 17.

di TEODOSIO II. Imperadore 20. e 14.

di COSTANZO Imperadore i.

Confoli &amp;lt; EUSTAZIO, ed AGRICOLA.

NOn
fi quietb mai Galla Placidia, finche non gli riufci d indurrc

il Fratello Onorio Augufto a prendere per fuo Collega nell Im-

perio Coftanzo di lei Marito . Perb tali e tante furono le batterie ed
iftanze fue, che in queft anno Oiiorio il dichiaro Augufto a di 8. Feb-

brajo, per quanto s ha da Teofane (0- L Autore della Storia Mi- (
c)

fcella fcrive (^), che Onorio conofcendo, eflere appoggiata la propria ^ H -a

difcfa tanto in guerra, che in pace, al valore e all ingcgno di Coftan- MifceiV
zo fuo Cognato, incitato anche dall approvazionc di tutti, il prefe per /. 14. 1

fuo Collega. Olimpiodoro (?) all inccntro, Scrittore di que tempi, ^
RerMm l~

aflerifce, che Onorio contra fua voglia il crco Auguftv . Ma avendo
*

i Greci fcntita male qucfta elezione, puo fofpettarfi, che il Greco
Scritore parlafle del mcdefimo tenore. Con tal congiuntura anche Galla
Placidia di lui Moglie ebbe il titolo e gli onori d Augufta . Certo

e,/&quot;

1^-

che 1 Imperadore d Orieme Teodofio, il quale probabilmente venen-
do a mancare Onorio fenza Figliuoli, fperava un di di riunirc al fuo
1 Jmperio d Occidenre, difapprovo queita promozione; e pero non
voile ammettere il Meflb, che gliene portb lu nuova. Parimente at-

tefta Filoftorgio (/), che cflendo ftate mandate fccondo il rito d allo-

H i ra
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ANNO 411.

(a)

19 j.

(b) Brow
rus Annul,
Trevcr. 1. 5.

num. 34.

(c) Olyrn-

fiodarits

*pud Phi-
linni p. 194

(di Bartn.

(el Proffer

ra le immagini di Coftanzo Augafto a Coftantinopoli, Teodofio non
le voile ricevere, e che per qusuo affronto Coftanzo fi prcparava per
muovergli guerra, quando Iddio il chiamo a se dopo fei Mefi e ven-

ticinque giorni d lmperio, cioe a di i. di Settembre dell anno pre-
fence. Oiimpiodoro () pretende, che per I afflizione di vedcrfi rifiu-

tato in Oriente, e pentito d effere ftato alzato a grado si fublime, per-
che non poteva aver come prima i luoi divertimenti, egli cadefle ma-
lato. Ma Coftanzo, uomo d animo grande, non era si mefchino di

fenno e di cuore, da ammalarfi per quefto. Una doglia di cofta il portb
all altro Mondo. Fama fu, che in fogno udi dirii: / fei fan tertxinati ,

e il fettimo incomincia: parole, pofcia mterpretate de Meli del fuo 1m-
perio . Aggiugne il fuddetto Storico, che dopo la morte di Coftanzo
mold vennero da tatte le parti a Ravenna a chiedere giuftizia, pre-
tendendofi fpogliati indebitamente da lui de loro beni, fenza poterla
nondimeno ottenere a cagione della troppa bonta, anzi della foverchia

fumiliarita, che paflava tra Onorio e Placidia Augufta fua Sorella, mo-
tivi, che affogarono e rendcrono inutili tutte le doglianze di coftoro.
Ma fe non merita fede quefto Iftorico Pagano, allorchc dopo aver fat-

to- si belPelogio di Coftanzo, eel vuole dipignere per uomo di de-
boliffimo cuore ; molto men la merita, allorche foggiugne, che rimafta

vedova Placidia, le moftro tanto affetto 1 Augufto Onorio, con ba-
ciarla anche fpeflb in volto, che corfe fofpetto d una fcandalofa ami-
cizia fra loro. Quefte fenza dubbio fon ciarlc di uno Scrittor Gentile,
nemico de Regnanti Criftiani, o ciarlc de Greci, fempfe mal afFetti

a i Latini. La Virtu, che maggiormente rifplende in Onorio, fu la

Pietaj e non n era priva la fteHa Galla Placidia.

II Browero W rapporta un Epitafio, che per atteftato di lui fi

conferva in Treveri nella Bafilica di San Paolino, pofto a Flavio Co

ftanzo, Uomo Confolare , Conte^ e Generate dell una, e dell altra milizia^

Patrizio, e due volte Confole . Ma quefta Ifcrizione, quando fia legit-

tima, pote ben eflere fatta vivente Coftanzo, rna non gia fervire a lui

di memoria Sepolcrale. Coftanzo tre volte era ftato Confole, e quel
che e piu, Augufto. Ne gli Epitafi de gl Impcradori non fi foleano

mettere le Dignita foftenute prima di arrivare all Imperio. Ne Co
ftanzo termino la vita in Treveri. Racconta Oiimpiodoro (f), che men-
tre eflo Coftanzo regnava con Onorio, venne a Ravenna un certo Li-

banio, Mago ed incantatore folenne, che profeflava di poter far cofe

grandi contro a i Barbari fenza adoperar armi efoldati; e diede anche

un faggio di quefte fue promefle. Pervenutone Tavvifo a Placidia Au

gufta, moffa clla o da zelo di Religione, o da paura di coftui, minac-

cio fino di fepararfi dal Marito Coftanzo, fc non levava quefto mal

uomo dal Mondo: il che fu fatto. Dobbiamo al Cardinal Baronio (O
1 Editto indirizzato in qucft Anno, e non gia nel precedente, da eflb

Coftanzo Augufto a Volufiano Prefetto di Roma^ con ordine di cacciar

da efla Citta Celeftio, il peltifero Collega di Pelagic con tutti i

j feguaci. Attefta eziandio San Profpero (*&quot;),
che a tempi di Co-

ftan-

va
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ftanzo, e dell Augufta Placidia, per cura di Orfo Trrbuno, fu attcr- ERA
rato in Circagine il Tempio della Dca Celette, fotto il qual nome di- ANN

fputano tuttavia gli Eruditi, qual falfa divinita fofTe onorata da i Pa-

gani, potendofi nondimeno credere con Apuleio, che fofle Giunone.
Era qucll Idolo e Tempio il piii famofo dell AfFrica. Aurelio Vefco-

vo di Cartagine Vavea mutato in una Chiefaj ma i Gcntili fpargeva-
no dapertutto, che quivi infallibilmentc avea da riforgere la k&amp;gt;ro fuper-

ftizionej laonde per togliere ad efli cosi vana fperanza, il Tempio fu

interamcnte demolito. Salviano (&amp;lt;) attefta, che ne pur moki de Cri- ,*
s*lvia-

ftiani pia riguardevoli dell AfFrica fapeano trattenerfi dall adorare la nui l. 8. At

Celette Dea del loro paefe . Leggefi ancora nel Codice Tcodofiano u- Gubern.

na Leggc pubblicata in queft Anno du Onorio e Coftanzo Augufti,
in cui e ordinato, che fe un Marito ripudia la Moglie per qualche

grave delitto, provato ne pubblici Tribunal!, guadagni la di lei dote,
e ripigli la donazione a lei fatta, e pofla dipoi paftare ad altrc nozze.

Lo fteflo vien conceduto alle Mogli, provanti il delitto del Marito,
ma fenza potcrfi rimaricare , fe non dopo cinque anni . Fu ftabilito con

piu ragione dalla Chiefa in varj tempi ,
e fpezialraente nel Concilio di

Trento, una diverfa pratica: fopra di che fi pub vederc il Trattato

del Juenin de Sacramentis . In queft Anno Claudia Rutilio Numaziano ,

perfonaggio di gran mcrito e nobilta, ma Pagano, che era ftato Pre-

fctto di Roma, tornando nella Gallia fua patria, compofe il fuo Itine-

rario, Opera degna di grande ftima. Giunto a Piombino, narra, che gli
venne la nuova, come a Volufiano, fuo fingolare amico, era ftata con-
ferita la Prefettura di Roma, la qaal cade nel prefente Anno, fecon-

doche fi ricava dal fopramentovato Editto contra de Pelagiani .

Anno di CRISTO ccccxxn. Indizione v.

di CELESTINO Papa i.

di ONORIO Imperadore 30. c 18. - }

di TEODOSIO II. Imperadore n. e
15-.

Confoli ^
ONORIO AUGUSTO per la tredicefima volta,

1 TEODOSIO AUGUSTO per la decima.

SOlennizzb
Onorio Imperadore in Ravenna 1 Anno trentefimo del

fuo Imperio. Abbiamo da Marcellino Conte W,che l allegria di

quella fefta fu accrefciuta daU efTcre ftati condotti a Ravenna incate-
nati MaJJimo, e Giovino prefi in Ifpagna, i quali dappoiche ebbero fer- apud sir-

vito di Ipettacolo al Popolo,dati in mano alia giuftizia riccverono col-
la morte il premio della lor ribellione. Majfimo e quel medefimo, che
nell Anno 411. fu creato Imperadore da Geronzio nella Spagna, e fug-
gito dipoi fra i Barbari, torno nell Anno 419. in ifcena, coll occur

par
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ERA Volg. par la Signoria di qualche Provincia della Spagna, c dovctte poi efle-

. rc prefo da i Romani . Giovino e probabile chc fofle ii Gcneralc di

querto chimcrico Imperadore . Ma quefte allegrie furono troppo con-

trapeface da altri malanni, che accaddero al Romano Iinpcno. Caffio-

(a) Cajpodt- dario C&quot;) noto, che ncl prefente Anno fu fpedito un elercito in Ifpa-
riminchn-

gna contra de Vandali , che li erano impoflefTati della Bccica. Genera-

^b idid s
k di queft Armata fu Cafllno; e fappiamo da Idacio (), ch egli me-

; chronicf nava feco un poderofo rinforzo di Goti aufiliarj . Ailali egli i Vanda-

*pud strm. li , gli afledio ,
e li ridufle talmentc alle ftrette, che gia penfavano ad

arrenderfi. Ma 1 imprudente Generale avendo voluto cimcntarfi ad un

fatto d armi con genre difperata, fu rotta da efli Vandali, perche in-

gannato da i disleali Goti ,
e fi riduffe fugitive a Taragona . Profpcro

Tirone fuor di fito racconta, che venti mila Romani nella battaglia co i

Vandali in Ifpagna reftarono morti ful campo . Un alcro inel cufahil

fallo commife il fuperbo Caftinoj perciocche fecondo 1 altra Cronica

(c) Pnfper di Profpero (f) , ingiuribfamente ricuso d aver per compagno nell im-

in chronic,
prefa fuddetta Bonifacio Conte, perfona di fommo credito e fpericnza

afud Labb. ncil arte della guerra: il che fu cagione, che Bonifacio indifpettito

paflafle poco appreflb in Affrica, dove comandava alia milizia, e vi

fufcitafle que malanni, che fra poco vedremo. Forfe la fpedizione con-

tro i Vandali, fe Caltino (I fofle fervito dell aiuto di quclto valorofo

Campione, farebbe fucceduta diverfamente . Onorio Augufto pubblicb
in queft Anno una Legge, per mettere freno allc ingiuftizie de cre-

ditori, con proibir loro di cedere efli credit! a perfone potenti, vie-

tando ancora ogni azione contra i Padroni per debiti fatti da i Servi

e Fattori . In oltre con altra Legge regolb le impede, che pagavano
i terreni nell AfFrica Proconfolare

,
e nella Bifacena, dopo aver fatto

vifitarc da perfone di molta probita le terre di que paefi, capaci o in-

capaci di tali aggravj . Ancorche Profpero, e Marcellino, feguitati dal

Cardinale Baromo, difFerifcano all Anno feguente la morte di Bonifa-

(d) Pagtui
&quot; Papa Primo di quefto Nome, pure il Padre Pagi (^) prctende ,

ch e-

Crit. s*rn.
gli

mancafle di yita nel prefente a di 4. di Settembre. E con ragio-

ne, perche tutti gli antichi Cataloghi dc Romani Pontefici gli danno

tnni tre, meji otto, e giorni Jette di Pontificatoj e contando quefti dal

di 29. di Dicembre dell Anno 418. in cui fu intronizzato, cade la fua

morre nel Settembre del prefente . Nel Libro Pontificale d Anaftafio

in vece di otto mefi e fcritto quattro mefi, che fembrano prefi dal tem

po, in cui, ripudiato Eulalio, fu confermata o iia riconofciuta legit-

tima la di lui elezione dal Concilio de Vefcovi, e da Onorio Impe
radore. In fuo luogo a di 10. di Settembre fu eletto Celeftino, Figliuo-
lo di Prifco. Segui nel prefente Anno tra Teodofio II. Augufto, e il

Re di Perfia, la pace o fia una tregua di cento anni . E ad eflb Im

peradore Eudocia Augufta partori una Figliuola, a cui fu pofto il no-

me di Eudojia .

Anno
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Anno di CRISTO ccccxxm. Indizione vi.

di CELFSTINO Papa i.

di TEODOSIO II. Imperadore ^^. e 16.

^ f ,. ASCLEPIODOTO, 6

FLAVIO AVITO MARINIANO.

OLimpiodoro,
che poco fa ci rapprefcnto contra ogni verifimile ERA Volg.

un tale affetto fra Onorio Imperadore, e la Sorclla Placidia Au- Ann

gufta, che fi mormorava di loro, ci vien ora dicendo, (*) che non (a) o

iftctte molto a convertirfi quell amore in odio. Imperocche Placidia f&quot;&quot;

1
-.

badava troppo a i configli d Elpidia fua balia, e di Leonteo fuo Ma- fJ^ jITr

ftro di Cafa, c v era in Ravenna una fazione, che tencva per lei,

compofta de Goti fervitori dianzi di Ataulfo fuo primo Marito, e

d ahri gia aderentt a Coftanzo marito in feconde nozze : c pcro bene

fpeflb leguivano fedizioni e ferite in Ravenna fra quei della (ua par-

te, e quei dell Impcrador fuo Fratello. Ando tanco innanzi quefta di-

fcordia, che Onorio caccio via Placidia co fuoi Figliuoli, ed clla s ira-

barcb per rifugiarfi in Coftantinopoli preffb 1 Imperador Teodofio fuo

Nipote. Caffiodorio W, e 1 Autore della Mifcella (c) fcrivono, ch cfla ^ Cajrll&amp;gt;d
ia/jeme con Onorio ,

e Falentinicwo fuoi Figliuoli fu. mandata dal Fratello in chronid.
in Orients per fofpeito , ch ejfa invita/e i nemici contra di M. S ha da (c) Mifcell.

fcrivcrc neL telto di. Cafllodorio, e della Mifcella Onoria (e non gia
Tom - I-

Onorio) Figliuola nata da lei prima di Valentiniano. Profpero Tironc (^) (^f pf/J/r
e di parcre, che Placidia fofle efiliata dal Fratello, perchc gli tendcva at chrinict

dellc infidie. II volgo fi prcnde facilmente 1 autorita d interpretarc i t**

fegreti de Principi, e fpaccia le lue imraaginazioni per buona mone-
ta. Certo e, che Placidia fu cacciata, e fe ne ando co Figliuoli a Co-
ftantinopoli, dove fu amorevolmente accolca. Olirrpiodoro attefta, che
il folo Bonifacio Come le fu fedele, c dall Affrica, ovc era o Gover-
natore o General delle milizie, per quanto potc ,

le ando mandando
aiuto di danari , e fece dipoi ogni poffibile sforzo, perch cfla c il Fi-

gliuolo ricuperafTero 1 Imperio. Ma poco tempo goderono gli ernuli

di Placidia del loro trionfo, perche in quefto mcdefimo Anno nel di

if. d Agofto Onorio Imperadore pago 1 inevitabil tributo de morta-

li, con effere mancato di vita per male d idropifia in Ravenna. Prin

cipe, che nella Pieta non fu inferiore a Teodofio il Grande fuo Pa
dre, ma Principe dappoco , che in tanti torbidi deH Imperio, c in-

fulti a lui fatti, mai non cinfe fpada, ne una volta fola comparve in

campo, benche nel fiore della gioventu, e nato di un Padre cosi guer-
riero. Percib la debolezza del fuo governo dicde animo a i Barbari
di calpcitare e lacerare 1 Imperio Romano, a fuoi medefimi Corti-

giani di fprezzarlo, e a fuoi Ufiziali di ribellarfi contra di lui} c tanto

piu
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Ex A Volg. piu perch egli non fapeva fcegliere buoni Miniftri, e fi lafciava aggi-
ANN0413. rare or da que fto or da quello. II Cardinal Baronio C) fa la di lui

SHa*L*Ste.
aPlgia dicendo, ch egii colla Pieta e colPOraziom vinfe tanti Ti-

ndAnn.%i{.
ranni e nemicij ed eflere meglio, .che un Iraperadore fia dotato di

Religione, che valorofo neU armi. Egli e certo da deiiderare, che
tutti gl Imperadori e Principi Cattolici fieno eccelltnti ne la Pieta.

Tuttavia, quando arrivano fconvolgimenti interni, e ribellioni ne gli
Stati , fono ben proprie de i Pomefici e Prelati le Orazioni a Dio;
ma un Principe dovrebbe fare di piu , eflendo allora gran difawen-
tura per gli fudditi 1 avere chi loro comanda, rimido e debole di con-

figlio. E fe 1 Imperio Rsmano pacific fotto il govcrno d Onorio,
1 abbiam gia veduto . In Comma alcuni fi fan Rehgiofi, che ftarcb-
bono meglio Principi &amp;gt;

e alcuni Principi ci fono, che ilarebbono mc-
glio Monaci. Certo Roma non mai prefa., fc non fotto di lui, e ijjc-

cheggiataa da i Barbari, lafcio una gran macchia alia fama di quetlo
per altro buon Principe ed Imperadore piiflimo . Teofane, e 1 Aucorc
della Mifcella dicono, ch egii mori in Roma, e fu feppellito in un
Maufoleo preflb il Corpo di San Pietroj ma per quel che concerne
il luogo di fua morte, non meritano fede . -Idacio, e Profpero Tirane
1 aflerifcono defunto in Ravenna, ne fi puo credere altwmerui, per-
che ci fon Legg-i pubblicate da lui in quella Citta a di p. d Agofto,
ed eflendo egli morto fei giorni dopo, in si poco tempo non e ve-

rifimile, ch egii idropico li facefle portare a Roma. Fra le iuddett-c

Leggi fi truova un infigne regolament-o da oflervarfi ne procefii cri-

minali, indirizza-to a i Confoli, a i Pretori, a i Tribuni del Po.Doio,
e a! Scnato di Roma.

Non avendo quefto Imperadore lafciata dopo di se prole alcuna,
rimafe 1 Imperio d Occidente per ora fenza Principe. Fu fpedito to-

(V)
Socrtt. fto I avvifo a Coftantinopoli della morte d Onorio C^), e Teodofio la

fll 8

*
i

tfnne per qualche tempo occulta al Popolo, finche avefle fpedito un

corpo di truppe a Salona Citta della Dalmazia, acciocche foflepron-
Eo, cafo, che fuccedeffe novita alcuna in quefte parti, che non s a-c-

cordafle colle idee del mcdefimo Teodofio. Divulgata in fine la nuo-
(c) Theofh. va d efla morrc, fe ne fece duolo per teftimonianza di Teofane CO in
m chronic.

Coftantinopoli per fette giorni, con tener chiufe .le bottcghe, c le

porte ancora della Citta . Ma-mentre vanno innanzi c indietro Lett-ere

alia Gone dell JmperadoTe Greco, un certo Giovanni, Pnmicerio de

Notai, circa il fine di queft Anno, fi fece proclamare Imperadore in

Ravenna. Contribui, credo io, a quefta fcena il timore, ch ebbero
i Popoli Italiani di cadere fotto il dominio dc Greci Augutti troppo
lontani . Perche poi nell Anno precedentc una Legge d Onorio fi ve-
de indirizzata a Giovanni Prefetto del Pretono d Italia, percio il Car-
dinale Baronio fi figuro, che fofle il medefimo, che prenderTe nel prc-
fence le redini dell Imperio diOccidenre . Ma Socrate , e Teofane non

fli

danno altro titolo, che di Primicerio de Cancellieri del] Impera-
ore. Leggefi preflb il Mezzabarba la di lui Medaglia, non faprei dire

fe
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fc legittimaj & e degno di oflervazione cio, che di lui fcrilTe Pro- ERA Volg.

copio (&amp;lt;?),
e dipoi Suida () : cioe ch egli era dotato non men di Clc- A. UN 0413.

menia, che di rara Prudenza, c premurolamente batceva le vie della ^ % e

&quot;f

Virtu, con aggiugncre, che quefti tenne il Principato con mo It a mo- y-andail.i.

derazione, ne dicde orecchio alle fpie, nc ingiuftamente fece uccide- cap. 3.

re alcunoj nc pure impofc aggravj, ne tolfc per forza i luoi beni a vb ) surJ.is

chi che foffe . Dal fuddetto Procopio egli e nominate folamcnte per- johanBei.
fona Militare. Spedi Giovanni i fuoi Ambafciatori a Teodofio con u- -

mill parole a pregarlo di volergli confermare la Dignita Imperiale 5

ma Tcodofio li fccc mettere in prigione, .e fecondo Filoftorgio li cac-

cio in efilio, c quindi fi diede a preparar la forza, per deporre que-
fto ufurpator dell Imperio. Da una Coilituzione di Valentiniano 111.

Augufto apparifce (*), che Giovanni, per guadagnard raffetro de (c) /. 47.

Gentili, comincio ad annuliare i privilegj conceduti da gli altri Im- lil&amp;gt; - l6
-.

Tlt -

pcradori alle Chiefe e a gli Ecclefiaftici, con rimetterc le caufe loro

al foro de Laici. Renato Profuturo Frigerido, Siorico di que tempi,
a noi folamentc noto per la diligenza di Gregorio Turonenfe 00 , che (d)

ne rapporta alcuni paffi, racconta, che gli Ambafciatori di Giovanni

Tiranno, fprezzati da Teodofio Auguilo, fe ne ritornarono in Italia,
rilafciati dalla prigione (fe pur fuflilte, che foflero carcerati) e gli ri-

ferirono, in qual difpofizione fofle Teodofio verfo di lui . Allora Gio
vanni fpedi nella Pannonia con una gran fomma d oro Aezlo iuo Mag-
giordomo a ricercare 1 aiuto de gli LJnni, ficcome perfona conofcentc
cd arnica de jnedefimi, perche tempo fa era llato oilaggio prcfib di

loroj con ordinargli, che fubito che 1 armi di Teodofio foflero cntracc
in Italia, que Barbari veni(Tero contra d e(To alia fchiena, & egli le

affalirebbe di fronte. Ceiebre noi vedremo divenir neila Storja quefto
Aezio, e fappiamo da eflo Frigerido, ch egli ebbe per padre Gau-
denzio di nazione Scita, o fia Tartaro, uno de primi del fuo pacfe ,

il qualc venuto al fervigio degl Imperadori, comincio la fua milizia
nclle Guardie del Corpo, e falito Bno al grado di Generate della Ca-
valleria, fu poi uccifo nella Gallia da i fuoi foldati . La madre fu Ita-

liana, nobile e ricca. Aezlo lor figliuolo milito prima fra foldati del

Pretorioi per tre anni-dimoro oftaggio preflo d Alaricoj poi pref-
fo gli Unni divenne Genero di Carpilionej e finaimente di Conte
delle Guardie del Corpo giunfe ad eflerc Maggiordomo del Tiran
no Giovanni. Era co(tui di mezzana datura, ma di bella

, prefen-
za ,

d
1

animo allegro ,
forte di corpo , bravo a cavallo , pcrito in

facttare, e maneggiar la lancia, egualmente accorto nell arti drlla guer-
ra e della pace. A quelti pregi s aggiugneva Pefler egli affatto difin-

tereflato, e il non lafciarfi fmuovere dal fentiero della virtu, moltran-
dofi fempre paziente nelle ingiurie, amante della fatica, mtrepido ne*

pencoli, c avvezzo a fofferir la fame, la fete, e le vigilie . Tale e il

fuo ritratto a noi lafciato da Frigerido. Andando innanzi vedremo fe
le opcre corrifpondano a cosi bei colon . Noi troviamo, che i Fran-
zefi parlarono benc di Aezio, ma non cosi gp Italiani . In quell Anno

Tom. 111. I U fan-
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ERA Volg. il fanto Pontefice Celeftino caccio d Ftalia 1* Erefiarca Celeftio-,. e i Pc
ANN0413. lagiani fuoi feguaci, fra quali Giuliano indegno, Vefcovo di Eclano,

chc ritiratofi neila (Jilicia preflo Teodoro Vefcovo Mopfuelleno, per-

fonaggio anch eflo infetto d opinion! ereticali, fcrifle poi, contra Sin-
to Agottino in favor di Pclagio . Teodoreto, celebre Scnttor della Chie-

fa, fu creato nel prefente Anno Vefcovo di Giro, Citta della Sina .

Eudocia, Moglie di Teodofio Impcradore, folamente in qucft Anno
comincio a godcre il titolo d dugufta. E Teodofio Augufto puhblico
varie I.eggi contra de* Pagani , e Gmdei, che fi Icggono nel Codice,
ch egli itefTo,, fece dipoi compilare .

Anno di CRISTO ccccxxiv. Indizionc vn^
di CELESTINO Papa 3 .

di TEODOSIO II. Imperadore 13. e 17.

Confoli 3 CASTING, e VITTORE.

Aflino^, che procedette Confole nell Anno prefente, c quel mede-
fimo,. che di fopra vedemrao rotto da i Vandali nclla Becica .

Onorio Auguito nell Anno precedente 1 avea difegnato Confole pel
prelente ; ed egli fenza fcrupolo efercito il Confolato focto il Tiranno

Giovanni, fe pure lo fteffo Giovanni quegli non fu, chc gli com parti

quell onore, in ricompenfa d aver ferrati gli occhi alia fua aflunzione

all Imperio, e non fattole contrafto alcuno, ancorche egli fotfe Ge-
(a) Pnfter necalc delle milizie Romane. Certamcnte Profpero fcrive

(&amp;lt;0,
che Gio-

in chronics yanni occupo, per quanto fi credette, 1 Imperio, a.cagione della con-
*P -

nivtnza di Caftino. E reftano Leggi di Teodofi), date in quell An
no, coa ivi memorarfi il folo Fittort Contble: fcgno che Teodofio
era in collera contra di Callino, ne il volea ricoaolcere perConlole.
Dal mededmo Profpero Storico fappi.irm ancora, che Giovanni Ti
ranno fuddetto fece ia quell* Anna u.u fpodizjofle in \ffnca, ludngan-
doii di poter tirare quelle Pro&amp;gt;incie- lotto- il fuo dbminio. via Boni-

fazio Conte v che quivi comandava,. e che proreggeva gli affan di Pla-

cidia e di Valentiniano fuo Figliuolo ,
ta! oppofizione gli fece, che

ando a monte tutto il di lui difegno. Intanto Teodofio Auguito m,;iTa

infieme una poderofa Armara, la fpedi a TefTalonica,, o fia Salonichi,
infieme con Plicidia fua Zia, ch egli allora. folamente riconobbe per

jjugufta) e con Valentiniano di lei Figliuolo, ch era in eta di cinque

anni, a cui parimente diede il titolo di Nobilijfima . Gencrali d: quell

(b) olym- Armata furono dichiarati Ardaburia (.^)^ chc dianzi nella guerra con-

fiodorus tro i Perfiani avea fatto delle infigni prodezze, e con effb lui sifpare
afud ph -

Ato Figliuolo. Fu loro aggiunto ancora Candidiano^ che in progrcffb
tump. 198.

^- tcmp crcaro Conte, li fcopri gran fautore di Neftorio Eretico .

Giun-
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Giunti che furono coftoro a Salonichi, quivi per attefhto di Olimpio- ERA Volg.

doro, e di Procopio (a) ,
conferi Teodotio al cugino Fale,itiniano il AMMO 424,

nome e h dignita di Cefare, avendo a tal fine inviato cola Elione Mae- (
a
) Pr cop-

ftro de gli Ufizj, o fu luo Mallro di Gala. E find allora, perquan- sdl ^aa.i

to fcrive Marceilino Gonce (), fu decretato il matrimonio d ^flo Va- (b) -Aiarce ll.

Icntiniano con Eudoffia Figiiuola di Teodofio. Divifa poi 1 armata ,
inChronico.

Ardabvirio colla fameria potla nellc navi fece vela alia voha di Ra
venna) ma infelicememe, perche una fortuna di mare fcorrvolfe tutta

la fua flotta, ed cgli fecondoche fcrive Filoitorgio (0, con due Ga-
(c] phlle-

lere portato al lido, fu prefo dalle genti del Tiranno, e condotto pri- flerg. I. u.

gione a Ravenna. Forfe ancora la tcmpefta .il colle nel venire da Sa- c - l l- H ft-

lonichi per 1 Adriatico, c il irafporto verfo Ravenna, perche, ficco-
Ecciel-

me diro piii
a baffb, anche Placidia Augulta corfe in quella naviga-

zione gran pericolo per fortuna di mare, e tie attnbul la liberazionc

a San Giovanni Evangelifta, a cui fi voto . AfpareaH incontro Figliuo-
lo d Ardaburio colla cavalleria pafso per la Panncnia, e pel relto dell

ll irico, -ed arrivato a Salona Cicta della Dalmazia, ia prefc per for-

za. Qurtidi cor&amp;gt; tanta follecitudinc contmuo il viaggio con Placidia c

Valeminiano, -che arrivato alPimprowifo fopra Aquileia, Citta allora

una dcllc piu grandi & illultri dell Jtalia, fe ne impadroni . Ma giunta
cola la nuova della difgrazia e prigionia di Ardaburio, tanto Aipare,
che Placidia per atceftaco d Olimpiodoro rimafero cofternati e tutti

pieni d aflFanno, fe non che -da li a qualchc tempo arrivato Candidia-

no, gloriofo per 1 acqaifto d.i varie Cicta, li rallegro e fece ritornar
loro in petto il coraggio .

Anno di CRISTO ccccxxv. Indizione vm.
di CELESTINO Papa 4.

di TEODOSIO II. Imperadore 24. e 18,

di VALENTINIANO III. Imperadore T.

Confoli ^
TEODOSIO AUGUSTO per 1 undecima volta,

c VALENTINIANO CESARE.

UNa Legge del Codice Teodofiano ci fa vederc in queft Anno
Faufto Prefetto di Roma. Quanto era avvenuto di finiltro ad Ar

daburio Gencrale di Teodofio Augulto, avea meilo in grande agita-
zione 1 animo d eflb Imperadore, si perche vedea male incamminata
1 imprefa, e si perche temeva, che il Tiranno Giovanni fjcefle qual-

^ TheJ

che brutto giuoco ad Ardaburio: di maniera che egli determine di paf- &quot;fcrhtkn
fare in pcrfona in Italia -contra del -medefimo Tirartno, il quale per far. 403.
atteftato d una Ifcrizione, da me -data alia luce 00, fi vede, che avea (e ^ * &quot;*(.

prefo il Confolato probabilmentc ncll Anno prefentc. Socrate CO ci e ffi-
EccL

li tcfti-
M- 1 -* **
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teftimonio, ch eflo Augufto venne fino a. Salonichij ma ivi fu colto

da u ia malattia, che 1 obbligo in fine a ritornarfene a Coftantinopoli .

Seguita a fcrivere Socrate, che Afpare Generate d eflb Augufto, con-
fiderando d ill un canto la prigionia del Padre, e fapendo daU altro,
che era in marcia un* poflente Arroata di Barbari, condotta da Aezio
in aiuto del Tiranno, non fapea qual partito prendere. Ma che pre-
vallero prelTb a Dio le preghiere di Teodolio Principe piiifimo; iro-

perciocche un Angelo m forma di Paftore condufle Afpare, ch era

alia tefta d un btion corpo di gente, per una palude vicina a Raven
na, per la quale non fi sa che alcuno mai paflafTe. Arrivo quefta trup-

pa fino alle porte di Ravenna, che fi trovarono aperte, ed entrata fa-

ee prigione il Tiranno Giovanni. Portata poi quefta felice nuova a

Tcodofia, mentre (lava col Popolo nel Circo per vedcre la corfa de

cavalli, il pio Augufto fi rivolfe al Popolo con dire: Lafciamo un poco

quefti fpettacoli, e andiamo alia Cblefa a ringraziar Z&amp;gt;;0,
la cui deftra

ha atterrato il Tiranno. Tutti abb-indonarono il Circo, e falmeggian-
do tennero dietro all Imperadore fino alia Chida, dove fi fermarono
tutto quel di, irnpiegandolo in rendir;nto di gruzie all Altiflitno . Ma
Filoftorgio () Storico di credenza Ariano ed Eunomuno, in quefta
avyentura non riconobbe miracolo alcuno, uarrando nclla feguente ma-
niera la prefa del Tiranno. Dappoiche venne alle fue mani Ardaburio,
il Eratto con molta civilta e cortefia, lufingandofi di tirarlo nel fuo

partito: e prob.ibilmente 1 aftuto prigioniere fece vifta di volerfi ac-

cordare con lui. Fu dunque data ad Ardabario ia Cuta per carcere;
laonde ebbe tutta la comodita, che voile, per trattar co i Capitani
del Tiranno, e per afcoltar varie loro doglianze, ed anzi per ifcoprif
re in loro inclinuzioae a tradirlo. Se nc prevalfe egli, e difpofte le

cofe, fece con lettere fegretam-nte intendere ad Afpare fuo Figliuo-

lo, che veniiTe prontamentc, perche teneva la vittoiia in pugno. Afpare
non perde tempo, e giunto colla cjvalleria a Ravenna, per quanto fi

puo grudicare, nell
1

Apnle dell Anno prefentc, dopo una breve zuffa

fece prigione il Tiranno per tradimento de medefimi di lai Ufiziali .

Anchc Marcellino Come lafcib fcritto, che Giovanni piu tofto per

inganno di Ardaburio e d Afpare, che per loro bravura, prccipito,
Fu condotto ria le catene Giovanni ad Aqiuleia, dove s erafer-

mata Plucidia col Figliuolo Valentinianoj e quivi dopo eflergli ftata

troncata la mano deftra, lafcio anche la tefta iopru un patibolo
. Ida-

aio (^) fcrive, ch egli fu uccifo in Ravenna 5 ma piu frede merita Fi-

loftorgio, che da la fua morte in Aquikia, ficcome Scrittore piu in-

formato di que fatti. E tanto piu perche Procopio (0 atrefta il me-

defimo, con aggiugnerc, che Giovanni fu menato nel Circo d Aqui-
leia fopra un alinelio, e dopo mold ftrapazzi e dileggi a lui fatti da

gl lftrioni, fu uccifo. Pago la mifera Citta di Ravenna in tal occa-

iione anch ella il fio deiramore & aderenza, che avea moftrato al Ti-

ranao, perche 1 eferei.to vincitorc crudelmente ia faccheggio, iicco-

mc abbiamo da Profpero Tirone (X), e dall Autore della Scoria Mi-.

fed-
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fcella 00 . Stando tuttavia Valentiniano Cefare in Aquileia, pubblicb EKA Volg:

a di 17. di Luglio una Legge contra de M inichei
,

Eretici ,
e Scit- ANNO^S.

matici, che fi trovavano allora nella Ciwa di Roma, dove bifogna fup- M;/-^&quot;

porre, che duraflero tuttavia alcuni feguaci d Eaialio, i quali non /,_ I4_

volcano nconofcere per vero Papa Celeftino. E indirizzata quella Leg
ge a Fauflo Prcfetto di Roma () : il che ci fa intendere, che gia quella ^\ L / *&quot;.,

Citta avea riconolciuto per fuo Signore Valentiniano dopo la morte Tif, c*/
di Giovanni Tiranno. Con due altre Leggi, parimente date net pre- ^htodof.

feme Agolto, cffb Valenciniano, col confenlo, come fi pub credere

del) Augutto Teodofio, intimo varie pene contro gli Eretici e Scif-

matici, eiitlenti nell Affrica, ed in ogni altra Cuta del Romano Im-

peno. Egli e da credere, che le premure del Canto Ponufice Cele-

itino, e di Santo Agotiino impetralTero tali Refcritti in favore della

dottrina e unitd della Chiefa Cattolica. Ci e parimente una Legge (0 () 41*

data in Aquileia dal medcfimo a di 7. di Ottobre, in cui eflo Cefare

conferrru tutti i Privilegj conceduti dagli Ainecellbn alle Chiefe, che

Giovanni Tiranno s era dianzi ftudiato di annientarc. Jntanto Aezio,
forfe nulla fapendo di quanto era accadato in Ravenna, con un efcr-

cito di lifTanta mila Unni, tre di dopo la nvirte di Giovanni Tiran

no, pervenne preffb ad Aquileiij e fecpndoche narra Filoltorgio (&amp;lt;^), (di pkllo-

venne alle m-.tni coll efercito d Afpare,e ncl conrluto rimafcro morti non
j&amp;gt;

Jrs- J1--

pochi dall unae dall altra parte . Ma mtetbpoi, che Giovanni perduto
caf I4&amp;gt;

aveva imperio e vita, intavolo un trattato di pace o di Itga con Pla-

cidia e Valentiniano, da quali riccvette la dignita di Conte. Quindi
gli riufci, merce dello sborfo di buona fomma d oro, d indurre i Bar-

ban a ritornarfenc pacificamente alle lor cafe: il che fa puntualmcnte
efeguito con eirerfi dati oftiggi dall una e dalP altra parce . E qui ter-

mina la ma Sroria Filodorgio, di nazione Cappadoce, tiomo dorto ,

ma fiero Erccico Eunorniano, che fi rnerito il titolo di Ateitta, e dc-

gno che Fozio chiamafTe la di iui fatica piu toito un encomio de gli
Eretici , che una Storia . Anche Profpero nella fua Cronica (0 noto , (

s
*&amp;gt; P*ojftr

che fu perdonato ad Aezio, perche per cura di lui gii Uoni
, chia-

mad dal Tiranno Giovanni, le ne rkornarono al lor paefe . Ma Caflino
Confole di quell Anno fu cacciaro in efilio, pecche ir credea, ch cgli
avefTe tenuta*niano a Giovanni neH ufurpare 1 Imperio. Fra le Epi-
ftole di S-anto AgoiHno (/) una (e nc legge a lui fcritta da Bonirazio (f) in A$-
Conte nell AfFnca, in cui gli fa fapere, che s era nfugiato preflb di r^dice

lui Caltino gia Conlble, quel medelimo, che ne gli Anni addietro avea
2 ^

moftraro si mal ammo e fprezzo contra d eflo Bonifacio ; ma ch cgli

pago dell umiiiazi &amp;gt;n di coftui, penso dipoi ad aiutarlo. Gli rifponJe
Santo Agollinoj che Caltino con giuramento avea proteltato d eflere

innocente delle colpe a lui appofte, e il raccomanda alia clemenza di

Bonifazio . Ma queUe Letterc, benche antichiffime troppo diverfe dallo

Jlile di Santo Agoftino, fon ripudiate da i Critici, e fpezu:!mente da
i Padri Benedettini di San Mauro. II Sigonio (,?), fidatofi delle me-
dcfime, IcriiTe, che Calling molla poi gueru in AfFrica fu rotto in una i

bat-
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ERA Volg. battaglia da Bonifacio Conte, e coftretto a fuggirfenc . Ma di queftoANNO 415. xonflitto nulla iparlano gli Scrittori di que tempi,

Venne dipoi &amp;gt;Placictia cott Valentimano Cefare a Ravenna, e di
la pafso a Roma, dove da li a non molto arrive anche Elione Mac-

fa) olym- -llroe Patricio , fpedito dall Imperador Teodofio, () che potto a Fa-
fiod. aput kntiitiaKoh vcfte Imperatoria, c il dichiaro Augxflo fotco la tutela di

MM9& Gallai&quot;lacidia Augirfta fua Madre. Egli non avea allora che fcttc an-

ni.Qui diede fiie alia fua Scoria anche Olimpiodoro Scrir.tore Paga-
no, di cui reftano folameme alcuni pezzi , a noi confervati nella fua

(b) Marcel. -BJblioteca da Fozio . Marcellino Come
(l&amp;gt;) fcrive, che in Ravenna

cTrlnic*.
fuccedettc la dichiarazione di Valcntiniano, Terzo fra gl Imperadori

(c) Pagius
di quefto nome. Ma il Fade Pagi CO foftienc, ch egli s irrganno, af-

Cnt. Baron, fcrcndo Filortorgio , Olimpiodoro, Profpero, & Idazio, che quellafo-ad Ann.^-L^. lenuira fi fece in Roma. Poteva eg
:

i agggiugnere anche la rertitno-

(d) Theofh. nianza di Teofane (^), che fcrive portata la Porpora Imperiale a Va-
tn chmnogr. leminiano dimorante in quell augufta Ciua. Non e pero, che non

pofla relbr qualche dubbio fu quctto . Perciocche effo Pagi ha ben
letto nclla verfionc Latina di Filoilorgio, che in Roma Valcntiniano
ricevette la Dignita Imperialej ma nel telto Greco di quefto Autorc
non v ha mcnzione di Roma . E il tefto d Olimpiodoro non
chiaro, potendoii interpretare cosi: Uccifo poi, cbc fu il .firanno Gio-

vamiy Placidia col Figtiuolo Cefare pafsb a Ravenna. Ed Elione Mae-
flro e -Patrtzio , che -aveva occupata Roma,

, col concorfo cola di tutti
, orno

colla vefle Imperiale f^alentiniano ,
.che avea folamente fette anni . Ed ol-

(e) Jor/l*-
tre a Marcellino Conte, anche Giordano Storico .(0 del Secolo fufle-

nui dt Keg. guente aflerifce, che tal funzione fu fatta in Ravenna} e lo fteflb s ha
succeff. da Freculfo nella fua Cronica (/) . Sappiam per altro di certo, che

^mcbronlco
^alent niano pnma che termmafle il prefente Anno pafso a Roma; c

(g) clroni- dalla Cronica Aleflandrina C?) abbiamo, che il giorno della fua afTun-

ton Mexan- zione all Impeno fu il di z$. di Ottobre del prefente Anno. Che fe

Annum ad fotTe certa la Data di una Lcgge fopra memovata nel Codice Teo-

fh)&quot;/ Ultima
dol

&quot;

iano W con quclle note: fill. Idus Ottobris dquilei* D. N. Iheo-
l 6. r;/.&quot;^ dofto XL 5* faientiniano Cefare Cofs. cioe in quelt Anno: molto piu

Efifcof. probabile larebbc, che in Ravenna fofle Itata a lui portata la veite

Imperatoria, perche in si poco cempo forfe cgli non a^vrebbe pctuto
fare il viaggio da Aquileia a Roma. Merita qui d eflere rammentata

(|)
I- 3- una Legge ( ) in queit Anno pubblicata da Teodofio Augullo, in

*
+:

Tlt cui:riitauro e ridufle m mielior forma le Scuole pubbliche di Cotlan-
0. Coaic. . o ..-..
jheidaf. tinopoli, con vietare, che muno potelie leggere in ene, ie non era

prima approvato per idoneo-, e che non fi potefTe infegnare in altre

Scuole, che nelle Capitoline, cioc in un luogo fabbricato da Coftan-
tino il Grande ad imita^ione del Campidogho di Roma , perche fer-

vifle a talc cffetto. Deputo in tali Scuole tre Oraton, e dieci Gram-
matici Latini j cinque Sdfifti dieci Crammatici Grccij un Filofofo,

00 tttdtn c (iue Legifti. Lc Univerfita^e noftri tempi ii fcorgono ben piu con-
1. i. /; 6.

(idgrabiii di quelle d allora. Da li a poco con alcra Legge (*) eflb

Impe-
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Imperadore dichiaro Conti del; primo Ordine Elladio e Siriano Gram- ERA Volg.

matici Greci, Teofilo Grammatico Latino, Martiiio e Maffimo Sofi- ANN

Iti, e Leonzio Legjlla, ordinando, che da li innanzi quc Lettori , che

aveffero faticato lo fpazio di venti anni continui nella Lettura, per

premio aveffero il tnedefitno onore. Cosi fanno i faggi Prmcipi, che

ianno la vera via. della. gloria, e cercano fopra tutto il benc de loro

Sudditi.. Con un altra Legge eflb Teodofio Auguito proibi i Giuo-
chi Teatrali e Circcnfi ne i giorni fellivi de Crittiani. Idarro (&amp;lt;0 fotto

(a)

quell Anno nota, che i Vandali faccheggiarono Maiorica e Minorica. in

Pofcia Ipianatono da i fondamenti Cartagena c Sivrglia, commettendo at& Sirm -
i

altri orridi difordini per la. Spagna. Ma foggiugnendo egli, che in-

valcro anche la Mauritania Provincia deli ArFrica, (i puo dubitare,
che piii tardi fuccedcffero tante loro infolenzej e maflimamente rac-

contando egli all Anno 417. che Gunderiw Re de Vaadali prefe Si-

viglia.

Anno di CRISTO ccccxxvi. Fndizione ix.

di C ELES TIN o Papa y.

di TEODOSIO II. Imperadore ij. e 19.
di VALE NT IN i A NO III. Imperadore ^.

Confoli 3
TEODOSIO AUGUSTO per la dodicesima volta,

I V ALENXINIANO AUGUSTO per la feconda .

DAllc
Leggi del Codice Teodofiano apparifce, che Albim fu Pre-

fctto di Roma, e che nel Gennaio del prefente Anno Valenti-
niano Auguito dimoro in Roma, dove indirizzo tre Editti al Senato

Romano, ed uno
(J&amp;gt;}

al fuddctto Albino. Prefetto della Citta, Da.uno (b) /. 14.

d efli vegniamo a conofcere, che il Senato di Roma si per catcivarfi 6
-.

?&quot;

il nuovo bovrano, come ancora per folennizzare la poco fa comparti-
ta a lui Dignita Imperiale, gli avea promeflo un dono gratuito. Ma
Valenrmiano anch egli compatendo lo ftato della Citta, che avea pa-
tito non poco anche ultimamente fotto Giovanni Tiranno, gli fa re-

miflTione di parte di quelto dono promcfToj e 1 akra pane vuol.che
s impieghi in benefizio di Roma (tcfla:.il che doverte eflere ricevuro
con plaulb grande dal Popolo . L ordine di quelta ilia munificenza fu
letto in Senato da Tcodolio Primicerio de Notai . Fofeia con Placidia

Augufta lua Madre fe ne torno a Ravenna, e quivi era nel principio
di Marzo, allorche invio un fuo Editto a Ba/b Prefetto del Pretono.
Con altre Leggi egii difde favore a qut Giudei, che abbracciafTero
la Fede Cauohca, cd intimo variepene a gli Apoftati d efia Religio-
ne fantiffima, Pole dunquc Galla Placidia Augutta col Figliuolo Va-
lentiniano Impsradorcj che era tutwvia fanciullo, la fua fedia in Ra

ven-



ERA Volg.
AMMO 416.

(a
x

&amp;lt;

Erocop.
I, r. r. 3. &amp;lt;/

Bei/. VanA.

(b) Proffer
in Chromco

afmi

(c)

eundera .

(d) ifidorus
in Cnronic.

Goth,

7&quot;**
A N N A L I D* I T A L I A.

venna, con tener efla le redini del governo. Ma qui bifogna udire Pro-

copio (a), che un biurto ritratto ci lafcio non me no di eff&quot;n Augufta,
che di fuo Figliuolo. Scrive egli adunque, chc; Placidia nudri Valen-
tiniano nell effeminatezza e ne i piacen: dal cheavvenne, ch egli fin

dalla fanciullezza comrade tutti i vizj . Diiettavafi della converfazione
de gli Stregoni, e de Profeflbri della Strologia Giudiciaria. E, quan-
tanque egli poi prendelTe Moglic oltre raodo bella, pure menava una
vita fcandalofiffima, perdcndofi nell amore delle Mogli akrui . Furono
poi cagione quefti vizj, che andarono alia peggio gl rntcrdri dell 1m-
perio Romano, perch egli non folamente nulla riacquifto del perdu-
to, ma perdette anche T AfFrica, e -poi la vita. Non e si facilmente
da preltar fede in qucfto a Procopio, Scnttore Greco, e pero difpo-
flo a dir male dc Regnanti Latini; e certamente la perdita deli Affri-

ca, ficcomc vedremo, non fi puo attnbtiire a Valentiniano, ch era al-

lora fanciullo, ma si bene a fua Madrc, a cui manco 1 accortezza per
difenderfi da gl mganni de cattivi. Aveano, per quanto fcrivc Profpe
ro (), i Goti nell Anno precedente rorta la pace a i Romani, pre-
valendofi anch eglino delle tuibolenzc inibrte in Italia per cagione del

Tiranno Giovanni. Percio con gran forza intraprefero 1 afTedio di Ar
ies, nobil Citta dflla Gallia. Ma fentendo, che fj accollava Aezio Gc-
nerale di Valentiniano con una poderofa Armara, non fenza loro dan-
no batterono la ritirata. Non e ben chiaro, fe Aezio data battaglia
facefle a forza d armi sloggiare quegli alfedianti . Pare bensi, che Pro

fpero Tirone (0 riferifca al prclente Anno quefta liberazione di Ar
ies . F&amp;lt; Sant Hidoro (d) nota, che Teoderico Re de medefimi Goti

prima deli afTedio di Aries avea prefo varie Citta de Romani, confi-

nanti all Aquitania, alTegnata a quella Nazione per loro ftanza . In qtie-
Iti pericololl tempi di Aries Patroclo Vefcovo di quella Citta reftb

tagliato a pezzi da un certo Tnbuno B.irbaroi e Profpero, che narra

il ratio ibtto il prefente Anno, aggiugne, chc (i crcdette comra&fla.

quetta fcelleraggine per fegreto comandamento di Felice Generate di

Valentiniano, al qualc attnbuiva eaiandio la morte data a Tito Dia-

cono, uomo fanto in Roma, mentr egli diftnbuiva le limofine a i Po-

veri . Viene nondimcno acc-ufato quetto Patroclo Vrefcovo da Profpero

Tirone, d averc con infame mercato vcnduti i Sacerdozj : iniquita non

peranche introdotta nelia Chicia. Egli ebbe per Succeflbre -Onorato Ab-

bate Lirinenfe, uomo di ianta vka. Tcodolio pnffimo Auguito in queft
Anno pubbhco una Legge contra de Pagani, con proibire fotto pena
di mortc i lor Sagrifizj, e con ordmare, che il reftante de loro Tem-
pli foffe atterrato o pure convertito in uio della Religion Cnitiana.

Anno
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Anno di CRISTO ccccxxvn. Indizione x.

di C F L E s TI N o Papa 6.

di TEODOSIO II. Imperadore ^6. e 20.

di VALENTIN IANO III. Imperadore 3.

Confoli 5 J E R i o , ed ARDABURIO.

INfolcntivaro
ogni di piu i Vandali nella Spagna, perche non v era ERA Volg.

Armata di Romani, che li tcneflc in freno. Abbiamo da Idacio GO, ?*f 1

che in quell Anno Gunderico Re loro, avcndo prefa Siviglia, e gon- fn
&amp;gt;

ch
*&quot;

ee

fiatofi per cosi profperi avvcnimenti, Itcfc le mani conrro la Chief; apid sir-

Cattedrale di quella Citta, volendola verifirnilmente fpogliare dc fuoi mondum,

tefori; ma per giufto giudizio di Dio termino la vita, indcmoniato .

Gli fuccedette Gaifence ,
o fia Giferico^ o Genferico^ fuo Fratello, il

quale, per quanto alcuni aflicurano, era dianzi Cattolico, e pafso poi

all Erefia degli Ariani . All incontro Teodorico Re de Goti, dappoiche
fu ributtato dall afledio fopra narrato di Aries, veggendo, che 1 efer-

cito Romano era poderofo, e di aver che fare con Aezio valentiffimo

Generale di Valentiniano, diede mano ad un rrattato di Pace co i Ro
mani, di cui fa menzione Apollinare Sidonio (*), e che forfe fu con- (b) si/ion.

chiufa ncll Anno prefente. Fra le capitolazioni d effa Pace abbiarn ^Pansy*-

motivo di credere, che Tcodorico s impegnafle di muovere le fue ar-

mi contra de Vandali, che malmenavano la Spagna. Pcrciocche Gior
dano Storico (0 fcrive, che Pallia Re de Goti (dovea fcrivere Tea- (&amp;lt;-&quot;) Jordan.

derico} inrendendo, come i Vandali, ufciti de i confini dclla Gallizia, f?
K&amp;gt;l&amp;gt;us

mettevano a facco le Provincie della Spagna, allorche Jerio, & Ar-

daburio crano Confoli, cioe in queft Anno, contra de medefimi mofle

I efcrcito fuo. Racconta ancora Marcellino Conte (^), che in quetti W Marcel!.

tempi la Pannonia, occupata per cinquanta anni ddietro dagli Unni,
lr~ c &quot; ! &quot; il&amp;gt;

f i r&amp;gt; r,. r,. i, i- /i , f GpuA :-ir-

fu ncuperata da i Romani. (e) Giordano anch egh attetta, che fotto mom.um.
il medefimo Confolato furono gli Unni cacciati fuoti della Pannonia (o

f

jcrdaa.

da i Romani c da i Goti. Col nome di Goti intende egli i Goti, elt Rel&amp;gt;us

che fra poco vedremo chiamati Oltrogoti , o fia Goti Oriental!, a
Getlc c

31&amp;gt;

difFerenza de gli altri, che in quelti tempi fotto il Re Teoderico rc-

gnavano nell Aquitania, e fon riconofciuti da gli antichi col nome di

Vifigoti, o fia di Goti Occidentali. Ma niuno di quefti Autori ac-

cenna, dove paffaflero gli Unni, dappoiche ebbero abbandonnta U
Pannonia, fe non che li vedremo fra poco comparire a i danni deli*

Imperio d Occidente. Due de i piu valenti General! d Armate dtll

Imperio fuddctto, che non aveano pari, erano in queui tempi sfezio,
e Bonifazio Conte. Di Aezio s e parlato di fopra, ed ora folamente

Tom. III. K con-



contra de Goci. Egli fatta la pace con que Barbari, fe

vecce cornare alia Corte dimorsnte in Ravenna, dove ordt

a) olymp.

*P*d
num.

(b)

Eflft. no.
num. 4.

Sell. Vand.

ne do-
un tradi-

mento, che fece perdere 1 AfFrica all Imperador Valentiniano . Boni-
f}c Gonte 5 P er quanto krive Olimpiodoro (a) era un Eroe, che
talora con poche, e talora con moke truppe avea combattuco co i

Barbari nell Affrica, con aver anche cacciato da quelle Provincie va-
rie loro Nazioni . Fra fuoi bei pregi ii contava 1 amore della Giufti-

zia, ed era uomo temperante, e i prezzator del danaro . Ma fpezial-
memc Santo Agoftino, tra cui ed effo Bonifacio pafTava una llngo-
lar domeftichezza, ne parla con varj elogj nelle fue Lettcrc . Egli
era ftato, ficcome vedemmo, iempre fedele a Galla Placidia, e al Fi-

gliuolo Valentiniano; loro anche avea preftato foccorfo di danaro,
dappoiche dovettero ritirarfi in Oricnte

&amp;gt;

e finalmente avea foftenuta
1 Affnca nella lor divozione contra gli sforzi di Giovanni Tiranno .

Morto coftui, e dichiamo Augutlo Valentiniano, abbiamo da una
Letteradel fuddetto Santo W, ch egli fu chiamato alia Corte, e da
Placidia ,

che gli II proteftava tanto obbligata ,
non folamente gli fu

o dato o confermato il governo dell Affrica, ma conferite ancora al-

tre Dignita . Tuttavia per quanto fcrive Procopio (f), vennero ac-
Co^e e profperita di Bonifacio Conte con aflai invidia da Aezio, il

qualc ando celando il fuo mal talento fotto 1 apparente velo d una
itretta amicizia .

Ma da che Bonifazio fu paflato in Affrica, Aezio, che ftava a

gli orecchi dell Imperadrice, comincib a fparlare di lui, e a far cre

dere alia, ftefla Augutta, che 1 ambiziofo Bonifazio mcditava di farfi

Signore dell Affrica, e di fottrarla all imperio-di Valentiniano. E Id

inaniera facile di chiarirfene (difs egli) F abbiamo in pronto . Bafla fcri-

vergli, the venga in Italia: che egli non nWidira^ ne verra . Cadde nel

laccio 1 incauta Principefla, e fi appiglio al fuo parere. Aezio intanto

avea fcritto confidentemente a Bonifazio, che la Madre dell Impera-
dore tramava delle infidie contra di lui,

na: del che fi farebbe accorto, fe fenza

chiamato in Italia. Altro non ci voile che quefto, perche Bonifazio

troppo credulo, allorche giunfero gli ordini Imperiali di venire in Ita

lia, rifpondefle a chi li porto di non poter ubbidire, fenza dir parola di

quanto gli aveva fignificato Aezio. Allora Placidia tenne Aezio per Mi-
niitro fedeiiffimo, e fofpetto de i tradimenti nell altro. Intanto Bonifazio,
ne ofando di andare a Roma, ne fpcrandodopoqucfta difubbidienza di fal-

varfi, chiamo a confulta i fuoi penfieri per trovar qualche fcampo in si

brutto frangente; e non vedcndo altro ripiego, precipito in una rifolu-

zione,che riufci poi funeftiffima a lui e all Imperio Romano. Cioe fpedi
in Ifpagna i fuoi migliori amici, acciocche trattaflero con Genferico

Re de Vandali una Lega, e 1 impegnaffero a paiTar colle fue forze

e manipolava la di lui rov-
motivo alcuno egli fofle ri-

perche
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in Affrica per difefa d eflo Bonifazio, con partire fra loro quclle Pro- ERA Vob;.

vincie. Cosi fu fatto, e i Vanduli a man baciate accettarono la pro-
ANNO 417.

pofizion della Lega, e la giurarono. Sotto quefV Anno Teofane (&amp;lt;0 ,-,
Thf0^

riferifce due infigni vittorie riportatc contro dc Perfiani, i quali dopo tn chreitcg.
la morte &amp;lt;T Isdegarde Re loro, eflendogh fucccduto Fararam di lui Fi-

gliuolo, aveano mofla la guerra all lmpcrio Romano d Oricnte. y/r-

aaburio fu Generale di Teodofio, e fcgnalofll in varic imprefc. Ma
il Padre Pagi pretende, chc tali vittorie appartengano all Anno di

Criito 410. La Cronica Aleflandrina ne parla all Anno 411. E Mar-
cellino Conte aggiugne ,

che nel 411. fegui la pace co i Perfiani .

Socrate () Autore contemporaneo, quegli e, che piu dirFufamente
\ 7 /

r

*/g
narra una tal guerra, fenza fpecificarne il tempo. Ma allorche fcrive,
che cento mila Saraceni per timer de Romani fi affogarono nell Eu-

fratc, ha piu del Romanzo
, che della Scoria. Per quefte fortunate

prodezze furono recitati varj Pancgirici in onore di Teodofio Augufto,
e la ftefla Atenaide

, o fia Ettdocia fun Moglie, compofe in lode di

lui un Pocma. Intanto Galla Placidia Auguita, perfuafa, che Bonifa-
zio Conte Governatore dell Affrica non ii potefle fe non colla forza

mettere in dovere, per teftimonianza di San Profpero (f), dichiara- ^ p ro r,,tr

tolo nemico pubblico, fpedi cola un Armata per mare, di cui erano in chror.uo

Capitani Mavorzio
, Galiione^ (o fia Galbiine) e Sinoce . Fu afiediato afud La^-

Bonifazio, non fi fa in qual Citta; ma non duro molto rafledio} per-
che i due primi Capitani furono uccifi, da Sinoce a tradimento, e co-
Ihn poicia nccordatofi con Bonifazio, eflendofi fcopcrta da li a poco
la fua perfid.ia, d ordine d eflo Bonifazio fu anch egli levato dal Mon-
do. Abbiamo da una Lettera fcritta in quefti tempi da Santo Ago-
ftino (d) al medefimo Bonifazio, che i Barbari AfFricani, animati da

(d) j a -rufi

querto fconvolgimento di cofe , fecero guerra alle Provincie Romane Epift. no.&quot;

dell ArFrica lleffa, uccidendo, faccheggiando, e devaftando dovunque
arrivavano, fenza che Bonifazio, che pur avrebbe potuto repriruerli
colle forze, che avea

,
fe ne mettelTe penfiero, perche penfava piii

alia difefa propria, chc all offefa altrui . Se ne lagna il Santo Vefco-
vo, e da lui

iappiamo ancora, che Bonifazio era paffato alle feconde
nozze con una ricchiffitna Donna, Ariana di profeffione, ma che per
ifpofarlo aveva abbracciata la Religion Cattolica . E che cio non o-
ftante gli Ariani aveano una gran pofTanza in cafa d eflo Bonifazio .

Anzi correa voce, ch egli non contento della Moglie, tenefle preflb
di se alcune Concubine.

K. 2. Anno
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Anno di CRISTO ccccxxvm. Indizione xi.
di CELESTISO Papa 7.

di TEODOSIO II. Imperadore 27. e 21.

di VALENTI NIANO III. Imperadore 4.

Confoli $ FLAVIO FELICE; e TAURO.

ER* Volg. T JN Ifcrizionc da me data alia luce
(&amp;lt;0,

fa conofcere, che il primo

W xL}*-
*-^ Confole era appellate Flavio Cojlanzo Felice. Vedefi continuata

rus NOTJUS l a guerra in Affrica contra di Bonifazio Conte . Generate dell Armata
infcnption. Ccfarea era Segisvalto per quanto fcrive Profpero (), Goto di Nazione,
t 43- Ariano di credenza, ma fenza che fifappiacio, ch egli operafle . Na-

uLtm.
r

ĉe (
?
u * un 8ruPP ^ fficile di Cronologia intorno al paflaggio de Van-

duli in Affrica, cola inyitati nella fua difperazione da cflo Bonifazio
Conte. Nell Anno precedente il fopra mentovato Profpero noto que-

(c) Cajfttd. {\Q avvenimento; altrettanto lc rifle Caffiodorio
0)&amp;gt;

e furono in cio fc-

guitati dal Sigonio . La Cronica Alcflandrina, il Cardinal Baronio, ed
altri fcriflero, che in queft Anno avvenne la trasmigrazione di que*
Barbari nelPAffrica. Ma il Padre Pagi foftiene, che folamcntc nell*

Anno 419. fuffcguence fuccedettc la lor moflaj perciocchc Idacio (^)

) Lhronltt
ne &quot;a Cronica all Anno 1444. d Abramo, che comincia nel primo d Ot-

afud sir- tobre del prefente Anno, lafcio fcritto, che Genferico Re de Van-
mtnd. dali abbandonata la Spagna, pafso in Affrica nel Mefe di Maggio, il

quale viene a cadere nell Anno fufleguente. Anche Sant Ifidoro (0

i?cCf&amp;lt;7 attefta che Genferico nell Era 467- fuccedctte a Gunderico Re de

Vandal. Vandali, e fece il paflaggio nell Affrica. Quell Anno corrifponde al

419. dell Epoca volgarc . Finalmente varie Leggi fi leggono di Va-
lentiniano Augufto indirizzate prima del Maggio dell Anno fufleguente
a Celere Proconfole dell Affrica, nclle quali non apparifce veftigio al-

cuno delle calamita dell Affrica. Ma puo ben reftar qualche dubbio

intorno a quefta Cronologia, confeffando il Pagi molti altri falli d Ida

cio, o per colpa fua, o per difetto de Copifti. Ne le allegate Lcggi
baftano a decidere quefto puntoj perciocche da che furono entrati i

Vandali, conquiftarono fol poca parte dell Affrica. E ficcome nella

Legge trentefima terza tie Sttfceptoribus ,
data nell Anno 4^0. fi parla

delle Provincie Proconfolare e Bilacena dell Affrica, fenza che fi dica

parola delia guerra de Vandali, i quai pure lo ftcflo Pagi concede paf-

fati nell Affrica nel 419. cost nulla fi puo dedurre dalle Lcggi date

in eflb Anno $2.9. da Valentiniano . Comunque fia, mi fo io Ic-cito di

rammentar qui il funeftiffimo ingreflb di que Barbari nelle Provincie

Affiicane, aile qusli erano ftati iniqiumente invitati da Bonifazio Con
te.
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te. Genferico Re loro, per quanto abbiam da Procopio (&amp;lt;),
fu Princi-

pc di gran prodezza nell armi, e di mirabile diligenza nelle fue azio-

E fccondoche fcrive Giordano Scorico 0), era di ftatura mezza-n

ERA Vole..

ANNO^R.
W *

in Chrome.

na, zoppo per una caduta del fuo cavallo, cupo ne fuoi penfieri, di

poche parole, fprezzatore della luffuria, inclinato all ira, avido di con- (b) Jordan

quiile, follecito al maggior fegno in muovcre le fuegenti,ed accor- e*p- 33- ?*

to per feminar diffenfione e promuover odj , dove gh tornava il con- Gttlc -

to. Signoreggiava coftui infieme colla Nazione de Vandali nclla Be-

tica, ed era padron di Siviglia (0 . Nel mentre ch egli fi difponeva (c) L.

alia partcnza verfo 1 Affrica, intefe, che Ermigano Svevo metteva a

facco le vicine Provincie, e fenza perdere tempo moffbfi contra di lui,
il raggiunfe nclla Lufitania non lungi da Merida, dove uccife non po-
chi dc i di lui feguaci, ed Ermigano fteffb fuggendo fi annego nel

flume Ana. Dopo quelta vittoria Gcnferico, che avea raunata gran

quantita di navi , per lo Stretto di Gibiherra traghetto la fua gente
nell Affrica, e fulle prime s impadroni della Mauritania. Era 1 Affri

ca, per atteftato di Salviano
(&amp;lt;0,

il piu ricco paefe, che s sivefle I lm-

pcrio Romano, perche fin a quefti tempi era ftato efente da i malan-

ni, che a cagion de i Barbari Settentrionali aveano fofferto 1 Italia,
la Gallia, e la Spagna. Ma non ando molto, che divenne il teatro

della poverta e delle miferie per 1 ingreflb de Vandali . Ne folamente

Genferico feco traffe i fuoi nazionali; ma con eflb lui s unirono aflaif-

fimi Alani, Goti, ed altri d alcre barbare Nazioni, come racconta Pof-

fidio Scrittore contemporaneo (0, tutti ifperanziti d ineitimabil bot-

tino, di manicra che riufci formidabile la fua Armata, e a lui facile

il far que progreffi, che diremo. In quelt Anno Profpero (/)., c Caf-

fiodorio (g) fcrivono, che quella pane della Gallia, che e vicina al

Reno, dov erano paffati, e s crano annidati i Franchi, fu colla Itrage
di molti di loro ricuperata al Romano Imperio per la bravura d Ae-
zio . E Teodofio piiffimo Imperadore pubblico in quefto medefimo
Anno un infigne Editto (K) contra di tutti gli Eretici, nominandoli
ad uno aduno. Ma per disgrazia della Chiefa Cattolica Neftorio nello

ileflb tempo fu create Vefcovo di Coflantinopoli, e comincio tofto a

popalare le perverfc opinioni fue.

(d&amp;gt;
Salvia-

nus I, 7. tie.

Gubern .

(e) Poffid.
in Vita S.

Auguftmi
cap. 18.

(f) Proff,r
in Chronic.

(g) CaJJiciio-
rius in Chro-
ieo .

(h)
lib.ib. 16. Tit.

S. Codic.

Theadof.

Anno
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Anno di CRISTO ccccxxix. Indizione xir.

di CELESTINO Papa 8.

di TEODOSIO II. Imperadore 18. e ^^.

.di VALENTINIANO III. Imperadore j.

Confoli 3 FIORENZO, e DIONISIO.

ERA Volg. S~*\ Sia che i Vandali paflaffero folamentc nel Maggio del prefente
ANN04zp. y^/ Anno in Affrica, come con buone ragioni pretende il Padre Pa-

gi, o pure nel precedente : certo e, che crcbbero le calamita in quelle

parti, c maflimamente nelle due Mauritanie, fopra le quali II fcarico

(a) Poffid. mile prime il loro furore. Poflidio (a) e buon teftimonio dellc immen-
i vlt.ibid. fe crudelta da loro commefle. Saccheggi, incendj, llragi dapertutto,

fenza perdonare ne a feffb, ne ad eta, ne a perfonc Rcligiofe, ne a i

(b) Viflor -.;..,-, , T . .1. r f.,.

Viunhs *acn Temph . Fa panmente Vittor Vitenfe 0) una lagrimevol men-

Prtf.l.t.dt zione de tanti mali prodotti dalla barbaric di que tempi in quelle flo-

perfecut. rjde Provincie . Salviano (&amp;lt;) anch egli, non gia Vefcovo, ma Prete di
Vandal.

Marfilia, raccontando la terribile fcena dell irnmone dc Vandali nell
(c) Salvia- . ff. . , r . .^. ,-,- i- j- -r\- i-

nui de GU- Anrica, nconofce in cio i giutti giudizj di Dio, per pumre gh enor-

bem. lib.-], mi -peccati de Popoli Affricani, inumani, impudici , dati all ubbria-

chezza, alle frodi, alia perfidia, all idolatria, e ad ogni altro vizio di

maniera che meno malvagi erano i Barbari di que tempi in lor para-

gone. La Nazion Gotica (dic egli) e perfida, ma pudica . GH Alanl

fono impudicht) ma men psrfidi . I Francbi fon bugiardt, , ma amanti dell&quot;

ofpitalita , I Suffoni fieri per la, lor crudelta
,
ma per la lor caftita, &amp;lt;vem-

randi; percioccht tutte quefte Nazioni banno qualche male partico are, wo,

hanno eziandio qualche cofct
di benc . Ne-gli jlffricani mnfija trovarfe non

(d) Procop. del mule. Ora qui e da afcoltarc Procopio, il quale vien diccndo (^} 5

I. i.e. T,.de . c hc molti amici di Bonifazio in Roma, conflderati i coilumi di lui

per j addjetro incorrotti, non fapeano necapire, ne credere, ch cgli

per cupidigia di regnare fi fofle ribellato al fuo Sovrano. Ne parla-
rono a Placidia Augufta, e per ordine di lei paflarono a Cartagine,

per difcoprire il netto della cola. Bonifazio fece lor vedere le letterc

d Aezio, perfuafo dalle quali avea penfato non a venire in Ital a, ma
a cercar di falvarfi,, comunque avelte potuto . Con queile nocizie fe

ne tornarono i fuoi amici a Ravenna, e il tutto riferirono a Placidia,
la quale rimafe (lupefatta a cosi impenfato avvifo-, ma non oso di fame
rifentimento ne vendetta contra di Aezio, perch egli avea le armi in

mano, era vittoriofo, e 1 Imperio Romano indebolito non potea far

fenza di un si valorofo Capitano. Altro dunque non fece, fe non ri-

velare anch efla a gli amici luddetti di Bonifazio la trama ordita da

Aczio,
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Aezio, e prcgarli, che induceffcro Bonifazio a ritornare fui buon cam- ERA Volg.

mino, e a non permetter?, che 1 Imperio Romano foffe maltrattato ANN
e lacerate da i Barbari, impegnando con giuramcnto la fua parola di

rimetterlo in fua grazia. Andarono effi, e tanco diflero e fecero, che
Bonifazio fi penti delle rifoluzioni gia prefe, e ripiglio la fedelta ver-

fo il fuo legittimo Signore, ma troppo tardi, ficcome vedremo . Se

quefte cofe fuccedeflero nel prefente o ncl fufleguente Anno, non e

ben chiaro . Due belle Leggi fra 1 altre di Valentiniano Auguilo ap-

partengono a queft Anno. Nella prima O), indirizzata a Volufiano Pre- (a) I.

fetto del Pretorio, dice, ejfere un parlare conveniente alia maefta, del vg*
&amp;gt;.

Regnante, alkrche profe/a cT ejfere ancV egli legato dalle Leggi ,
e che 3*0* *?

dalC autorita del Diritto dipende V autarita Principefca. . Effere in fatti co-

fa piu grands deir Imperio, il fottomettere il Principato alle Leggi . E per-
clb eg.i notified a tutti col prefente. Editto quel tanto, che non vuole fin
lecito ne pure a fe fleffo . Nell altra Legge W, indirizzata a Celere Pro- (b) /. 68.

confole dell AfFrica, protefta, che falva la nverenza dovuta alia fua l- ll - T
(
f -

Maefta, egli non ifdcgna di litigar co i Privati nel medefimo Foro,
e di eflere giudicato colle ftefle Leggi . Tali Editti fecero e fan tut-

tavia fommo onore a Valentiniano
&amp;gt;

ma egli col tempo fe ne dimcn-

tico, e gli cofto la vita. Sebbene tai Leggi fon da attribuire a qual-
che fuo faggio Miniftro, e non

gi;i a Lui, che era tuttavia di tene-
ra eta.

Anno di Cms TO ccccxxx. Indizione xiu.
di CELESTINO Papa 9.

di TEODOSIO II. Imperadore 29. e 23.
di VALENTINIANO III.. Imperadore 6.

Confoli $
TEODOSIO AUGUSTO per la tredicefima volta.

^ VALENTINIA.NO AUGUSTO per la terza.

DAppoiche
furons paflati in AfFrica i Vandali, pare, fccondo Sant

IfTdoro (0, che i Svevi fotto il Re loro Ermerko^.non avendo (
c) Ifidorus

piu oftacolo, s impadroniOero della Gallizia. Ma non 1 ebbero tutta, ,- &quot;

e fegui ancora un accordo co
1

Popoli di quclla pane, .che non fi lafcio
mettere il giogo. Perciocche fcrive Idacio (.d} fotto il prefente Anno, (d) idadus

che eflendo entrati i Svcvi nelle parti di mezzo della Gallizia, e met- inChronic &amp;gt;-

tendole a facco&amp;gt; la plebc, che s era ritirata nelle Caftella piu forti,
fcce ftrage di una parte d cfli, ed un akra parte rimafe prigioniera nelle
lor mam, di modo che que Barbari furono coftretti a (tabilir la pace
con gli abitanti:. si fe vollero riavere i lor prigioni. Racconta in oltre
lo (teflb Idaeio, ehe nelle Gallic venne fatto ad Aezio di trucidare un
corpo di Goti, che oitilmente erano venuti fin preflb ad Aries, con

far
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ERA Volg. far prigione Arnolfo capo d efli. Aveano ben coftoro pace co i RO
AN N 0430.

rnanj^ ma n0n fapeano aftenerfi dal buttinare fopra i confinanti, quan-
do lie la vedeano bella . E colla medelima fortuna fconfiflc i Giutun-

ghi, c Nori, ma fenza dire in qual parte. Per quanto abbiam vcduto
] jtmmi*- altrovc, e s ha da Ammiano Marcellmo (), erano i Giutunghi po-

P ^ dell Alamagna. Defippo Storico dice (4), che i Giutunghi erano

popoli della Scicia, o fia Tartaria, forfe perch crano venuti di la. Cer-
tamente llavano non lungi dalla Rezia a tempi di Santo Ambrofio,
cbe ne parla in una fua Letters (0- I Nori fi dec credere, che fofle-

A 4 f
ro PP dd Norico, che in quefti tempi fi ribellarono. E chiaramen-

Bpif. &quot;zS.

te 1 atte fta Apollinare Sidonio 00 ncl Panegirico di Avito Jmpera-
c;af i. dore, con aggiugnere, che Aezio in tali guerre nuila opero fenza la

(d, sidtnius compagnia di Avito, perfona allora privata. E perciocche Felice^ di

^vft
&amp;lt;

i&quot;

eSyr C
V s e âtta menz onc di fopra, Generale delle Armate di Valenti-

niano, fu inalzato alia Dignita di Patrizio, Aezto gli fuccedcttc nel

(e) Prsfttr Generalato, per teftimonianza di San Profpero 0?) . Gia diccmmo pen-
in chronics, tito Bonifazio Conte in Affrica d avcr prefe 1 armi contra del fuo So-

vrano, c di aver chiarmto cola i Vandali dalla Spagna. A indurlo alia

pace e riconciliazione con Galla Placidia Augulta, probabilmente fu

inviato in Affrica Dario Conte, di cui parla Santo Agoftino in ur.a

(f ) Auguf. fua Lettera al medcfimo (/) . E Dario fteflb in ifcrivendo al Santo Ve-
tptfl. 119. fcovo dice, che fe non ha eftinto, ha almen difrerito i danni della gucr-

ra. Sappiamo in oltre, che in quefti tempi Segisvolto Generale di Va-
lentiniano in efla AfFrica mando da Cartagine ad Ippona a Santo Ago-

(g) AHjpft. ftjno (g) Mdfliraino Vefcovo Ariano, per conferire con effb lui: il che
Collation. c j fa arsomentare. che queflo Generale comandava canto in Cartaci-
ctim Ma- !! T-&amp;gt;/I c - ,-

D
.v/w. a. i. nc

&amp;gt;

cnc in Jpp ia - E quelto non li puo intcndere accaduto fe non

dopo la pace fatta con Bonifazio, che (ignorcggiava in quellc contra-

de, ne era ftato vinto dall armi dell Iniperadore .

Tornato dunque in fe (tello Bonirazio, e bramando di rimediare

(h) frotep.
a l male f-itto, per atteftato di Procopio (^), fi rtudio d indurre i Van-

l. i.e. 3.^1 dali a ritornarfenc in Ifpagna, con adopcrar quante preghiere pote, c
Belt. v*itd.

promettendo loro magnifiche ricompenfe. Ma un pazzo gitta un lalfo

nel pozzo, e cento fuvj nol poflbno cavare. Si rilero in fatti di lui

que Barbari, parendo loro d efTere burlattj e in fine dalle dolci fi ven-

ne alle brufche con eflere feguito un fatto d armi, nel quale redo
fconfitto Tinfelice Bonifazio. Si ritiro egli in Ippone Rcgio, o fia

Ippona, oggidi Bona, Citta maritima e rortiflima della Numidia, do-

(i) pojfidius
ve era Vefcovo Santo Agoftlnt fuo fingolare amico ( ) . Cola ancora fi

; Vtt.i s. nfugiarono come in iuogo iicuro molti altri Vcicovi . Percio i Van-
Auguftin. j.jj, co j [^e joro Qenferico vcrfo il fine di Maggio ,

o ful principio di

t*f. u.
Giugoo del prefente Anno paffiirono all afledio di quella Citta, che
foltenne lunghifiimo tempo gli a Haiti c il furore di que Barbari. Ed

appunto nel terzo Mefe di qucli afledio infcrmato/i il gran lume dcil

Atfrica e della Chicfa di Dio, cioe il Itiddetto Santo Agoftino, dicde

fine a i fuoi giorni nel di 18. d Agotto di quefto Anno, c non gia del

precc-
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precedente, come fcrifle Marcellino Conte, raccogliendofi la verita ERA Vol*.

ddl Anna da Sin Pr.ifpero (*), e dillc Lectere di Caprcolo Velcovo ANKO.^O.
di Cartaeine al Concilio Efefino, e da Liberate Diacono ncl fuo Brc- (?)

v r Jt*r

A&amp;gt;. . . . . /i, A mi&quot; IT * Chron;ct.
viano. Finirono aocora di vivcre in quelt Anno Aurelio inligne.ve- Kcris Ki7 _

fcovo di Gartagine, cd Alifw Vcfcovo di Tagaite, Primate della Nu- Pelagian.

midia, celebre amico di Santo Agoitino. II vcderc quefti fanti Prcla- / * * &amp;lt; 9-

ti le incredibili calamita delle lor comrade, e fenza rimedio, non v ha

dubbio, che dovette influire nella lor malattia e morte&amp;gt; e Santo Ago-
ftino fra gli altri in quel frangeme pregava Dio, che o liberafle h
Citta da i Barbarij o fe altra era la fua fovrana volonta , deffe fortez-

za a i fuoi fervi, per uniformarfi al divino volercj o pure che levafle

lui da quefto Secolo . Un gran fuoco s era intanto accefo in Oricnte

per 1 Erefia di Neftorio, cmpio Vefcovo di Collantinopoli . Cirillo

lanto c zclartte Vefcovo Aleffandrino quegli fu, che piu de gli altri

imbraccio lo fcudo in difefa della Chiefa, e dclla fentenza Catcolica.

Ma tamo egli, quanto Neftorio, ricorfero alia Sede Apoftulica Ro-
mana, Maeltra di tuttc le Chiefe. Percio Celeftino, Pontefice di gran
picta c valorc, rauno un Concilio di Vefcovi in Roma, ed in eflo con-
danno gli errori di Neltorio. Sopra cio fon da vedere gli Annali Ec-
clcliaftici del Cardinal Baronio, e la Cririca del Pjdre Pagi . Nulla-
dimeno perche Neftorio era pcrtinace, ne gli mancava gente, che il

favoriva, e fra gli altri fl contava feodorsto celebre Vefcovo, e Scrit-

torc di que tempi: il piiflimo Imperador Teodofio intimo un Conci
lio univerfale da tenerli nell Anno fufleguente in Efefo, per mettere
fine a tali controvcrfie ed errori. In quelto medefimo Anao, fecon-
doche abbiamo da Profpcro (*), da Marcellino Conte (0, e da Ida- (b) Prefer
cio

(&amp;lt;/),
in un tumulto di foldati eccitato in Ra% enna fu uccifo Felice ibidem .

Generate dianzi dell Imperadore, ed allora Patrizio, e con eflb lui Pa-
duiia fua Moglie, e Grunito Diacono. L iniquo Aezio, tante volte
di fopra nominato, fu 1 autore di tai omicidj , fecondo Profpero, per (d)

avere, diceva cgli, prefentito, che coftoro gli tcndevano infidie . Ma chronic,

quefta infolenza tanto piu dovette irritar 1 animo di Placidia contra di

lui, e gli cffetti fe ne videro dipoi.

Anno di CRISTO ccccxxxi. Indizionc xiv.
di CELESTINO Papa i o.

di TEODOSIO II. Imperadore 30. e 24.
di VALENTINIANO III. Imperadore 7.

Confoli BASSO, e FLAVIO ANTIOCO.

/^vUafi

V^Ge
quattordici Mcfi duro 1 afledio d Ippona } e benche il Re

Genferico avefle cosi ben chiufo il porto e il lido, che non vi

poteano entrar
foccorfi&amp;gt; e quantunque faceflc ogni sforzo per

font. ///. L ridur-
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E R A Volg.
AN N 0431.

(a) Prcco/&amp;gt;.

I. i.e. 5. At

Bell. Vund.

(b)
in Chronic.

(c) Poffid.

in Vlt. 5.

Auguftini

cap. z8.

{&amp;lt;n
Cencil.

Ephtfin.
Atlitn. I.

^ Marctll.

Comet in

Chronict .

ridurk o colla forza, o con qualche capitolazionc alia refa: i difenfo-

ri tennero forte, e dclafcro la di lui bravura e fperanza, talmente che
ftanchi e ridotri fenza viveri que Barbari, dopo eflervi rtati fotto per
si lungo tratto di Meli, nel JVlaggio dell Anno prefente levato 1 afle-

dio fi ritirarono . Non cosi tolto fu alia larga Bonifazio Conte, cbe (i

diede a ragunar quante milizie Romane pote 00$ c perche era gia
sbarcato a Cartagine un gran rinforzo di foldatefche, inviato non me-
no da Valentmiano, che da Teodofio Augufti, egli mife infieme un

poderofo efercito, con cui credette di potcr azzardarc una nuova bat-

taglia co i Vandali. Per Generale delle fue Truppe avea (pedito Teo
dofio Afpare Figliuolo di Ardaburio, nominate di fopra. Si combatte

coraggiofamente con oftmatezza dalP una pane edalTaltraj ma in fine

tocco la peggio a Bonitazio, c ad Afpare. Grande ftrage fu fatta de

Romani, e i Generali fi falvarono colla fuga. Afpare /c ne torno a

Coftantinopoli, e Bonifazio fecc vela verfo 1 Italia. Idacio Vefcovo ()
parc^ che difFerifca il ritorno a Roma di Bonifazio fino all Anno fuf-

feguente. Racconta egli bens) fotto il prefente, che avendo i Svevi
di nuovo rotta la pace co I

J
opoli della Gallizia

,
e faccheggiando do-

vunque arrivavano, egli fu fpedito per implorar foccorfo da Aezio, il

quale nella Gallia faceva guerra co i Franchi . In Affrica i Cittadini

d Ippona, dappoiche ebbero intefa la rotta data da i Vandali all Ar-
mata di Bonifazio, abbandonarono la lor Citta, non volcndo efporfi a

fodenere un nuovo afledio. II perche trovatala vota i Vandali, v en-

trarono^ ed atcaccatovi il fuoco la defertarono, con efferfi nondimeno

quafi mii-acolofamentc falvata la Librena di Santo Agoftmo. 00. Fu
cclebrato in qucft anno Jul fine di Giugno, e nel fufTeguente Luglio ,

il Terzo Concilio Univerfale nella Citta d Efefo, e v intervenncro

circa ducento Vefcovi . Papa Celeftino per fcrvirc di fcorta e lume a i

Padri, che cola s aveano a raunare, prccedentemente tenne in queft
anno un altro Concilio in Roma, e pofcia fpedi ad Efefo ful princi-

pio di Vlaggio per fuoi Legati Arcadia, e Proietto Vefcovi, e Filip-

fo Prete colle Htruzioni neceflanc . Nc contento di cio, diedc le me
veci a Cirilla Vefcovo d Ale(Tandria, acciocche prefedefle in nome fuo

a quella facra raunanza (&amp;lt;^)
. In efla furono condennate le Erefie di Ne-

ftorio, ed egli llefib depoito, c mandato in efilio, e in luogo fuo fu

cletto Vefcovo di Coftantinopoli MaJJintiano . Diedc fine in qucft anno

a di 2.1. di Giugno alia fua fanta vita Paolino V^efcovo di Nola, le cui

Virtu il fecero degno d eflere regittrato fra i Satui, e le cui Opcre
sj di profa, che di verfo fi leggono llampate nella Biblioteca de Pa

dri, e piu pienamente fi veggono unite nell edizione, che ne fu fatta

nell Anno 1756. in Verona. E in quell Anno racconta Marcellmo
Conte (Oj che manco di vita Flacilla Figliuola di Teodofio Augtfto . C e

luogo di fofpettare, che in vcce di Figliuola Marcellmo fcnvefle Sorel-

la y lapendo not, che Arcadio Imperadore Padre di Teodofio II. fra

1 altre Figliuole una ne lafcia dopo di se appcllata Flacilla
,
e non rac-

contando alcuno de gli antichi Storici, che a Teodofio 11. nafceflc al-

tra
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tra- Figliuola, fe non Eudoffia, Diedc Valenciniano III. Tmperadore Ex. A Volg.

nel prcfencc Anno un ordine a Flavlano Prefctco del Pretorio (), proi-
A ^0431.

bendo qualunque efenzione da i carichi ordinari e ftraordinari a qual- &amp;gt;?

37-

^ , r r f , v
J

/ i- TI -^ , r r f , v / i- &quot; I - &quot;.

fiyogha perfona, con efentare folamente i beni iuoi patrimonial! ; per- j, Ca.iic.

che, come cgli dice, le rendite di quefti s impiegano fpeffiffimo in Tltetdtf.

follievo delle pubbliche neccffita: impicgo fommamente lodcvole in un

Principe, che anu i fuot Popoli . Qu:into a Teodofio Imperadore d O-
riente, ci fa faperc il fuddetto Marccllino, che il Popolo di Coftan-

tinopoli per careftia di pane gli tiro de faffi nell andar egli a i granai
del Pubblko. Diedc fuori il medefimo Teodofio in quell Anno una

Leggc W, in occafione che molti Schiavi armati s erano rifugiati in ^j
Chieta, e n cra pcrcio nato un gran tumulto} proibendo da li innan- dehl^m
z\ il poter levare per forza, pcna la vita, alcuno dalle Chiefs, e da i ad Ecd.

recinti d eflc, comprefi i cortili, portici, c cafe de
1

Religiofi , che ad Co&amp;lt;*- lttl

effe fervivano: con ordinarc ancora, che chi portaflc armi in Chiefa,

pcrdcflc la franchtgUj ed egH ftelTo fu il primo a darne refcmpio.
Truavafi intcra quetta Legge ne gli Atti del Concilio Efefino.

Anno di CRISTO ccccxxxn. Indizione xv.

di S IST o III. Papa i.

di TEODOSIO II. Imperadore 31. e ^^.
di VALENTIN i A NO III. Imperadore 8.

Confoli &amp;lt; FLAVIO AEZIO, e VALERIC,

AEzio,
che fu Confole nel prefentc anno, era qucl medefimo, che

abbiam veduto di fopra efercitare la carica di Generale delle Ar-
mate Cefaree in Occidente. L akro Confole Fahrio godea varie di-

gnita nella Cortc dell Imperadore d Oricnte. A di ip. di Luglio di

queft anno diede compimento a i liioi giorni Celefllno Papa, come pre-
tcnde il Pagi (0, Pontefice fanto, Pontefice gloriofo per mohe fue ^ fag;us

azioni, e fpezialmcnte pel fuo zclo contra de Pclagiani , Semipelagia- Crit. Baron.

ni, c Ncftorianij c per avere mandate in Ifcozia o pure in Irlanda
Palladia , che fu Apoitolo c primo Vefcovo di que Popoli barbari .

Ebbe per Succcfibre nella Cattcdra di San Pictro Sifto III. di patria

Romano, il quale non tardo a proccurarc per quanio gli fu poflibile
la pace nelle Chiefe d Orientc, divife a cagion di Neitorio. Nel che

panmcntc G adopero con vigore il piiflimo Imperadore Teodofio
, tan-

to che ne riufci una tollerabil concordia. Avea ben Galla Placidia Au-

gulta,ipcr non poter di mcno, appagata Pambifcione d Aezio fuo Gene-
rale, con dichiararlo Confole nell anno prefente-, ma non per quefto ccf-

(ava in cuorc di lei ,1 odio conceputo pel tradimento facto a Bonifazio

L t Con-
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(a) Profper.
in Ch.onico

(b) Alarcell.

Con;--, i l

Chronico .

(c)
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dali, fe n era ritornato in kalia. Ma o fia, chc quella giornata cam-

pale fuccedeffe nel prefente anno, o pure che Procopio affrettafle di

troppo il di lui ritprno, tanto San Profpero 00, quanco Marcelhno (b)

fcrivono, ch egli lolamente in quell anno dall Affrica venne a Roma,
e di la alia Corte , che dimorava in Ravenna. Secondo Marcellino ,

egli fu chiamato dalla ftcfla PUcidia Augulta, per contraporlo all ar-

rogante Aezio, il quale in quefti medcfimi tempi, per quanto abbia-

mo da Idacio (0, guerreggiava nella Gallia, e dopo aver data una
rotta a i Franchi ,

i quali erano venuti di qua dal Reno, fece pace
con loro. Era in quefti tempi Clodione Re de Franchi, ed avea per
Figliuolo MeroveO) il quale amicatofi molto con Aezio, coll aiuto di

lui fuccedette col tempo al Padre. Lo lleflb Vefcovo Idacio, ch era

venuto a trovare Aezio per aver de foccorfi contro i Svevi, altro non

impctro, fe non che fu ipedito con lui Cenforio per Legato ad efll

Svevi, che infeftavano la Gallizia, per farli defiliere da quelle vio-

lenze. Tomato adunque Bonifazio a Ravenna, non folamente fu ri-

mefib in grazia di Valentiniano Augufto e di Placidia, ma dichiarato

ancora Generale dell una e dell a]tra milizia. Preflb il Mezzabarba C^)
ii vede in una Medaglia di Valentiniano Augulto, nominate Bonifa
zio. Profpcro Tirone (0 ci ha confervata Ja norizia, che Aezio all udi-

re richiamato alia Corte Bonifazio, e confcrito a lui il Generalato ,

con reltarne egli privato, per precauzione fi ritiro in fiti fortificati ,

immaginandofi, che Bonifazio fuo nemico cercherebbe di far vendetta
contra di lui. Ne s inginno. Dopo pochi mefi Bonifazio con molte
forze fu a cercarlo, e trovatolo (non dicono gli Storici in qual luogo)
gli diede battaglia, e lo fconfifTe bensi&amp;gt; ma perche erano venuti querti
emuli itcfli nel conllitto alle mani intieme, Aezio, che fecondo Mar
cellino (/) avea preparato il di innanzi tin dardo, o (ia un afta piii

lunga, il feri gravemente con reltar egli illefo. Fra pochi giorni, co

me vuole San Profpero, o pur dopo tre mcfi, come lafcio fcritto il

fuddetto Marcellino, Bonifazio di quella ferita fi mori
, lafciando Pe-

lagia fua Moglie molto ricca, c con indizio, ch egli CriUianameme

perdonafle ad Aczio, perche efortb la Iteifa Moglie a non maritarii

con altro uomo, che con effc&amp;gt; Aezio. Sebaftiano Contc, genero di Bo

nifazio, perfona di gran credito, in fuo luogo fu creato Generale .

Ora Aezio trovandoh fpennato, e privo d ogni autoritn, fi ritiro nelle

fuc terre ,
non fo fc nella Gallia, o nelP Italia^ e quivi fc ne ftava ben

in guardia. Ma avendo tentato un di i fuoi ncmici con una improv-
vifa fcorreria di forprenderlo, egli non veggendofi quivi (icuro, fe nc

fuggi in Dalmazia, e di li nelle Pannonie, dove trovo il fuo fcampo
preffb gli Unni fuoi antichi arnici . In

queft
anno Valentiniano Augu-

ito con una fua Coflituzione (g~) indirizzata a Flaviano Prefctto del

Pretorio, confcrmo i privilegj a i Dccurioni e Silenziarj del Palazzo,
chc
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che erano Guardie del Corpo fuo, per quanto crcde il Gotofrcdo, ma I:RA Volg.

che fors anche Ion da dire una fpecie di mihzia, che ftava nelle Pro- A. ^0433.

vincie, pcrche dopo aver militato il dovuto tempo, loro e conceduco

di venire alia Cone, ancorche non chiamati dal Principe.

Anno di CRISTO ccccxxxm. Indizione i.

di Sis TO III. Papa 2.

di TEODOSIO II. Imperadore 31. e z6.

di VALENTIN IANO III. Imperadore &amp;lt;?.

,-, r ,. c TEODOSIO AUGUSTO per la 14.* volta,

\ PETRONIO MASSIMO.

M/lffimo,
che fu Confolc in queft anno, era uno de Senator! Ro-

raani piu ricchi e potent! . Gran confidenza paflava tra Valen-

tiniano Augullo e lui . Egli dipoi tirannicamente occupo 1 fmperio,
iiccome vedremo . 11 Padre Sirmondo (*) rapporta una Medaglia , y

s
.

irr&quot; t*~

in cui da una parte fi legge VALENTINIANVS P. F. AVG. ag&quot;s**

c dall alira PBTRONIVS MAXIMVS V. C. CONS. In queft Kfifl. n.&
anno Giovanni Vefcovo d Antiochia, che finqui avea foftenuto il par-

! 3-

tito di Neltorio Eretico, rinunzib al medefimo, per opera fpezialmen- ^
te di Sifto Romano Pontcficc . Ma non percio s ebbeuna Pace inte-

;,,,

ra nelle Chiefe d Oriente, reitando tuttavia alcuni Vefcovi contrarj a de

Cirillo Vefcovo d AlefFandria, i quali eziandio appellarono alia fanta

Sede Romana, riconofcendo quel Privilegio, di cui era fin da i pri-
mi tempi in pofleflb la Chiefa Romana. Fioriva in queft i giorni nella

Gallia Giovanni CaJJiano, celebre Autore delle Collazioni, o fia delle

Confcrcnze de Padri, ma creduto infetto d opinioni Semipelagianc :

contra del quale prefe la penna San Profpero d Aquitania. Fioriva an-

cora in Egitto Sanf Ifedoro Monaco ed Abate di Pelufio. Abbiamo da
Socratc 0), dalla Cronica Aleflandrina (0, e da Marcellino Conte

C&amp;lt;0, (b)

che nel prelcnte Anno fegui in Coftantinopoli un fieriffimo incendio,
Hi

fl- Ec(k

con rcrtar divorata dalle fiamme una gran parte della Citta iettentrio- ^hrem-
nale colic Terre appellate Achillee, e che duro quel fuoco per tre di . {0n Altxan-
II Cardinal Baronio attribuifce quefto incendio, e la rotta data in Af- Mnum ad

frica, all aver Teodofio Augufto proceduto troppo manfuetamente con- hu* c A
tra di Neltorio, e all averlo favorito molti Nobili di Coltantinopoli . ,/f/~r I I ir* s-^ /^ fMa u ra torto A quel pio Imperadore, e al Popolo di Coftantmopo- i

li, che fu contra Nellorio, per nulla dire del Concilio, che il condan-
no. Noi facciam troppo facilmcnte gl

r

Interpreti della mente di Dio,
il quale non ha bifogno di configliarfi colle nortre povere tefte, fe

vuol pcrmeuere le profperita a i cattivi, nemici ftioi, e mandar tri-

bolazioni a i Buoni, fuoi amici . Gia vedemmo, che Aezio aveva fpc-
dito Cafiorio Ambaiciatori infieme con Idacio Vefcovo, Autore della

Cronica, a i Svevi, che infeltavano la parte della Gallicia, fottopofta
al
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c!T T

EA Volg. al Romano Imperio. Narra il.medefimo Idacio ()., che Caftorio por-
AKN0433. to le nfpofte alia Corte Imperials di Ravenna

5,
c che Ertnerico Re

d effi Svevi finalmeme rinovo la pace co Popoli della Gallicia, mc-
diante 1 intcrpolizione de Vefcovi, con eflergli ftati dati pcrcio oftag-

gi. Ma che Sinfofio Vcfcovo mandate da lui per affari a Ravenna, fc

ne torno indietro colle mani vote . Erafi , per quanco abbiam detto

rifugiato Aezio nella Pannonia preflb gli Unni, che quivi fignoreggia-
vano&amp;gt; c pel credito, che avea con que Barbari, comincio un gran trat-

xato, per muoverli contro 1 Italia. Rugila, era allora il Re di quella
(b) prtfftr Nazionc. Profpcro Tirone

(l&amp;gt;\
chiaramente attefta, che Aezio, otte-

nut;o da eflb Re un poderofo efercito, s incamminava verfo queftc con-

trade: il che udito da Valentiniano Augutto, che fi trovava fenza fuf-

iicienti forze da opporgli, chiamo in fuo aiuto i Goti, a mio credere

quelli, che dominavano nell Aquitania. Ma 1 intenzione dell ailuto

Aezio era, non gia di porur la guerra in Italia, ma di far paura a Va
lentiniano, a fine di obbligarlo a rimetteilo in fua grazia, e nelle Di-

gnita, che gli erano #ate levate. Ed in fatti per attettato di San Pro-

(c) Profttr Ipero (0 valendofi dell amicizia e del foccorfo di coftoro, ottenne

inChrtnict. quanto voile da Valentmiano e da Placidia, i quali giudicarono meglio
di ccdere benchc poco onorevolmente alf imriertincnza di coftui,che
di tirarfi addoflb una guerra pcricolofa. Ed ecco dove era giunta la

maeita del nome Romano. Anche Idacio fcrive fotto qucft anno, che

Aezio fu dichiarato Generale dell una e dell altra milizia, e poco do-

po ottenne anche la Dignita di Patrizio, come parimente attella 1 Au-
tore dclla Mifcella (&amp;lt;0 . Circa quefti tempi, come credette il Rofli (0,
ma forjg mo i to prima, Galla Placidia Augulta termino in Ravenna

I infigne e nobililfima Bafilica di San Giovanni Evangclifta, fabbrica-

. Ra- ta vicino alia .Porta, che fi chiamava Arx Meduli . Allorche efla ven-

utnn. lib. 2. ne col Figliuolo Valentiniano da Salonichi verfo Salona, o verfo Aqui-
leia ncU anno 414. corle un gran pericolo per una fiera burafca di ma
re

&amp;gt;

ed effendoli votata a San Giovanni Evangeliita, attribui all mter-

ccffione di lui preffo Dio 1 aver falvata la vita. Perb giunta a Raven

na, fi diedc a fabbricare in onore di Dio fotto nome di quefto fanto

Apoftolo un Tempio magnifico, che .tuttavia efifte. Se nc puo vedcr

(f) Her ita la dcfcrizione nello Spicilegio della Chiefa di Ravenna da me dato

Hear, scri- alia luce (f) , ma non efente da qualche favola nata nel progreffb de

.Tom. i. tempi. Quivi fi leggev* la feguente Ilcnzione, di cui anche fa men-
t - r-

, zione Acncllo Stonco di Ravenna (?), che fiori circa 1 anno 830.

SANCTO AC BEATISSIMO APOSTOLO
IOHANNI EUANGELISTAE
GALLA PLACIDIA AUGUSTA

CUM FILI suo
PLACIDO VALENTINIANO AUGUSTO

ET FIL1A SUA JUSTA GRATA HONORIA AUGUSTA
L1BERATIQNIS PERICUL. MARIS VQTUM SOLVIT.

Di

(d) ttiftor.

Mifcell.

( \ pjttcus

Part
,

(g) Jgntl-

^.
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Di qui abbiamo, che anche Giufta Grata Honoria, Sorella di Valen- En A. Volg.

tiniano, ebbe il titolo di Augufta-y e quefto ancora. apparifce da una AN 1*0433.

Mcdaglia rapportaca dal Cardinal Baronio (a) ,
d.4 Du-Cange () , e (^ Baron.

dal Mezzabarba CO, in cui fi leggc: D. N. IUST. GR-\T. HO- &amp;lt;**l. *-
NORIA. P. F. AUG. E nel rovcfcio SALUS REIPUBLIC/E. ^.^r
COM. OB. Tornera occafioa di parlare in breve di quefta Princi-

Byi*ntin.

peffa, che lafcio dopo di se tin brutto nome . II Rodi aggiugne, chc
(c&amp;gt;

Mtdiob.

in effb Tempio alia deftra nell arco del volto erano formate col Mu- ^ltf n &quot;&amp;gt;-

faico le immagim di Co/latttino^ feodofto I. Arcadia, ed Quarto dugulti;
tnferat

c alia finiltra di Falentiniano ill. Graziano, e Coftanzo Augufli^ c di

Graziano Nipote, e di Giovanni Nipote: \ quali due ulcimi iono a noi

ignoti nella Famiglia di Teodofio il Grande . Eranvi ancora piii baffb

le immagini di Teodofio 11. Imperadore, c di Eudocia ftra Moglie, fic-

come ancor quclle di Arcadit Imperadore, e di Eudoffia lua Moglie.
Ma preflb rantichiffimo Agnello, e nello Spicilcgio fuddetto non cro-

viamo quefta si precifa. defcnzione, a noi confervata dal fuddetco Gi-
rolamo Rofli .

Anno di CRTS TO ccccxxxiv, Indizione n.
di S i STO III. Papa 3.

di TEODOSIO II. Imperadore 33. e 27.

di VALENTIN i ANO III. Imperadore 10.

Confoli k ARIOVINDO, ed ASPARE.

DA.
che Aezio fi vide forte per la ricuperata dignita di Generale,

colla giunta ancora dell altra piu riguardevole di Patrizio, non
tardo a vcndicarfi come pote contro i parenti del defunto Bonifazio
Conte. Pero in queft Anno, fecondo la tettimonianza d Idacio 00,
Sebaftiano genero d effb Bonifazio r e fucceduco a lui nel Generalato,

tcbrnico

Fer
opera d Aezio fu mandato laefilio, o pure per timore di lui eleffc

efilio, e fugitivo fi ricovero alia Cortc di Coftantinopoli . Sappiamo
ancora da San Profpcro (0, chc Affare Confole Occidentale, per (e) s. Pref

quanto crede il Padre Pagi (ma fors anche Orientale, non apparen- f er dt f ro -

do, ch cgli paflaffe dal fervigio di Teodofio Augutto a qucllo di Va- &quot;*/
e*f 6

lentiniano- Imperadore) Afpare, dico, fu inviato a Cartagine, fcnza
chc fe ne fappia il motivo , fe non che durava in quelle parti tutta-
via la guerra co i Vandali . Secondo Profpero Tironc CO, in queft (f) pr

,fpAnno fini di vivere Rugila Re de gli Unni, con cui i Romani avcano Tin in

confermata la pace j ed ebbe per Succeflore Bleda, ed Attila, Frarclli.

Quefto Rugila e chiamato Roa da Giordano Storico, e Roila da Teo-
dorcto (),, il quale aggiugne, che coftui avea facchcggiata la Tra-
ciaj^minacciatai afledio alia ftefla Citta di Coftantmopoli, c di vo- S* EccL

krk
W J -3



83 ANNALI D* ITALIA.
En A Volg.
Ax NO 434.

(a) I. 3. dt

fritmtnt.
Vrb. Ctn-

ftantinop.
Ctdic.

Theodof.

(b) /. tinica

dt bonis

Cleri(or .

Cd. end.

(c) Mareel-

Itn. Comts

in. Ckronico

krla fchiantare da fondamcnti . Non tardera molto a venire in ifcena

Atrila fuo Succclforc . Teodofio Augutio in quell
1

.Anno, per quanto
pote, fowenne al bilogno de povcri di Cottantinopoli in tempo di

careftia, con applicare iecento undici libre d oro del fuo crario, per

comperar grani in loro fovvcnimento, (a) ordinando, che foflero con-

dennati gli Ufiziali nel doppio di rutro quello, cbc aveflero ritenuto

di quetta fomma. Comando eziandio con alcra Lcgge (), chc i beni

de Cherici e Monaci , che mancaflero di vita (cnza teftamento ,
foffero

applicati alle Chiefe, allc quali erano afcritti } c non gia a i Parenti,
o al Fifco, ficcomc dianzi fi facea. Accaddc ancora, che Milnria gio-

vane, donna di fanta vita, e Monaca non clauitrale, abitante allora

in Gerufalemme, fu chiamata a Coftantinopoli da Volufiano fuo Zio

patcrno, Prcfetto di Roma, che per affari era ftato inviato alia Cortc

d Orientc. Vcnne la piiffima Donna, e tanto feppe dire infieme con

Proclo infigne Vcfcovo di Coltantinopoli, che Volutiano ftato tin al

lora Gentile, fi convert! alia Religione di Cndoj e fu cofa maravi-

gliofa, ch egli infermo , fubito dopo avere ricevuta la grazia del Bat-

tefimo, mori. Ma in Ravenna accadde un fatto vituperofo per quella

Corte- Grata Giufta Ontria Augufla, Sorella di Valentmiano Impera-

dore, ficcome poco fa vcdcmmo, non per anche maritata fi llava in

Cortc colla Madre e col Fratello, ma fenza quella buona guardia, di

cui abbifognano le Fanciulle . Percio ella ebbe comodita di troppo
dimefticarfi con Eugenio fuo Proccuratore, e ne refto gravida. Mar-

cellino Conte Hlorico (f) quegli e, che noto querto brutto avveni-

mento, con aggiugnere, ch efla Onoria fu inviata alia Corte di Teo-

dofio Augufto. Qui fi dimanda, qual fia data la prudenza di que

Rcgnanti, in tener si poca guardia alle PrincipefTe fanciulle, e quale

in aver prcfo il ripiego di fcacciare la mal accorta Principefla. In vecc

dioccukar quefto fallo, par quafi, chc fi ftudiaflero di divulgarlo da-

pertutto. In quefti tempi fieri in Provenza Vincenzo Lerinenfe , Au-

tore dell aureo Commonitorio contra le Ercfie, ma creduto per qual-

chc tempo fautorc degli errori de Semipelagiani . San Profpero fcriflc

contra di lui .

Anno
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Anno di CRTS TO ccccxxxv. Indizione in.

di S i s T o III. Papa 4.

di TEODOSIO II. Imperadore 34. e 28.

di VALENTINIANO III. Imperadore n.

r f
.. c TEQDOSIO AUGUSTO per la quindicefima volta,

i VALENTINIANO AUGUSTO per la quarta.

TEodofio
Imperadore, zelante cuftode dclla dottrina della Chiefa, ERA Volg.

perche tuttavia bolliva in Oricntc una ficra difcordia per cagio-
An

nc del condennato e depofto Neftorio, in quell anno fece proibire la

lettura de i di lui Libri (), con ordinare cziandio, che fofTero bru- (a)

ciati . Furono in oltre efiliati non pochi Vefcovi, chc oftinatamente o Cr f-

non volevano condennar quell Eretico, o ricufavano di aver comunio-

ne con Cirillo Vefcovo d Aleflandria, cioe col primo mobile di tutti

gli atti contra di Neftorio. Intanto sfezio Gencrale di Valentiniano,
Iccondoche abbiamo da San Profpcro (6), era paflato nelle Gallic, per (*&amp;gt;)

P

mettcrc in dovere i Borgognoni, cioe que Barbari, che gia ftabiliti
&quot;* chrenic -

nel paefe, onde poi venne il name della Borgogna, ed in altri circon-

vicini paefi, infeflavano le Provincie Romane. Idacio (0 fcrive,che (c)

coftoro fi ribellarono, con indizio, ch effi fignoreggiavano bcnsi in &quot;

quclle comrade, ma con riconofcere 1 Imperador d Occidente per lo-

ro Sovrano . Riufci a quel valorofo Generale di dar loro una rotta ta

le, che Gundlcario Re de mcdefimi fu obbligato a fupplicarc per ot-

tencr la Pace, che gli venne accordata da Aezio. Fa menzione di que-
i\a Victoria anche ApollinareSidonio (^) con dire, chc i Borgognoni s e- (d)

rano fcatenati contro la Provincia Belgica-, e che Avito, il qual pofcia
tn Panegy-

fu Imperadore, anchc qucfta volta fu compagno di Aczio nello fcon-
v &quot;

figgerli . Abbiamo parimente dal fopradetto Profpero, ficcome ancora

da Cxffiodorio (0, che ncl Febbraio del prefente anno in Affrica nel!a (e) Caff.*,!.

Citta d lppona fu conchiufa la Pace fra 1 Imperador Valcnciniano, e * c ^&quot; &quot;

Genferico Re dc Vandali, con avcre il primo ceduta all altro una por-
zione dell Affrica . Sant

1

Ilidoro (f) nttefta, che Genferico in quella (fi jflficrtts
occafione fi obbligo con forti giuramenti di non moleftar in avvcnirc / chrcnico.

le Provincie Romane. Quelta Pace, chc 1 Autore della Mifcella (?)
v
^Jai.

chiama pifi tofto neceflaria, che utiie, fu mancgpiata e condotta a fine
jcr- -TTC-iJiri r-j.rt- .- i^ Mljeell.
da Tngezto Uhziale di Valenumano . E d eHa ta menzione ancora Pro- /#. , 4 .

copio W, con lodare la prudenzadi Genferico, il quale fenza lalciarfi
(.h&quot; rrotef.

gonfiare dalle paQate profperita, penfando, chc fe conrinuava la gucr-
^ c - 4

ra, poteva voltar faccia la fortuna, giudico piu fpcdiente di aflicurar
VaK &quot;

colla Pace le conquiUe gia fatte. Aggiugne Procopio, che Ger.ferico
fi obbligo di pagnr ogm anno tnbuto a Valentiniano Augufto, c che

Tom. III. M per
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per ficurezza de patti rnando per oftaggio a Ravenna Unnerico fuo Fi-

gliuolo. Certo e, che refto in poter dell Imperadore Cartagine: qual
parte toccafl c a Genferico, lo vedrcmo piu abbafTb . Era fuggito a

Coftantmopoli Scbafliano Conte, e Genero gia di Bonifazio Patrizio,
ficcome e detto di fopra. Bifogna, che la perfecuzior.e d Aezio Pa

trizio il raggiugnefle fino cola&amp;gt; perciocche fotto queft Anno raccon-

tft Marcellmo Conce 00, ch egli fuggi dalla Citta Augufta, e che

poi in Affrica fu uccifo. Ma egli non ando a diritcura in Affrica, e

la fua morte appartiene ad altro tempo, ficcome vedremo piu a baflo.

Sembra bensi doverfi riferire a queft Anno cio, che narra Profpero
Tirone (*), cioe che nella Gallia ulteriorc fuccedette una confiderabil

ribellione, di cui fu capo un certo Tibatone, con eflerfi levati que

Popoli dall ubbidienza del Romano Imperio. Avvenne di piu, che in

mezzo a quelle turbolenzc quafi tutti i Servi, o vogliam dire gli Schia-

vi, fottrattifi all ubbidienza de lor Padroni, in Bagaudam conffira-ve-

re . Colle quali parole vuol dire, che coftoro fi gittarono nella fazio-

ne de Bagaudi . Cosi erano chiamati nella Gallia le migliaia di conta-

dini, e 1 altre perfone, che per cagione del mal governo de gli Ufi-

ziali dell Imperadore s erano ribellati rnolti anni prima, e dopo eflerfi

fatti forti nellc Caftella e Rocche, viveano di ladronecci e rapine .

Veggafi il Du-Cange (0 . Con coftoro dunque s attrupparono anchc

in gran parte i Servi di quelle contrade, per vivere col meftiere in-

fame de gli altri . Scrive il Sigonio 00, che Valentiniano Augufto fi

portb in queft anno a Roma per folennizzarvi 1 anno Decimo del fuo

Imperio : il che fu fatto con gran magnificenza di Giuochi e Spetta-
coli. Onde s abbia egli tratto quefto viaggio dell Imperadore, non

1 ho finqui rinvenuto.

Anno di CRIST o ccccxxxvi. Indizione iv.

di SISTO III. Papa 5.

di TEODOSIO II. Imperadore 3 5-.
e 19.

di VALENTINIANO III. Imperadore n.

FLAVIO ANTEMIO ISIDORO; e

FLAVIO SENATORS.

AMendue
quefti Confoli furono creati in Oriente da Teodofio Au

gufto . Senatore fi truova ancora chiamato Patrizio in una Lettc-

w/7r ra & Teodoreto (0, c ne gli Atti del Concilio Cakedonenfe . Gli ho

(f) ihefau- dato il nome di Flavio, perche cosi ha un Ifcrizione, da me prodotta
ritl NO-VUS ne iia m j a Racceka (f) . Durava la pace tra i Romani, e i Goti ap-
jnfcription.

pe ]jat j Vifigoti, che fignoreggiavano nella Gallia le Provincie dell A-

quitania c Settimania. Ma Teoderico Re d cffi Goti, non contento de

con-

(c) Dtt-

Cangt In

Ghjjar. La-

tinit. ad vo-

ttm Bagau-
da.

(d Sigon.
de Regno
Occident,

lib. II.
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confini del fuo Rcgno, cerco in qucfti tempi di dilatarlo alle fpefe ERA Volg.

de vicini. Peio ufcito in campagna, fecondoche attefta San Profpc- ANNO 436.

ro (a) s impadroni della maggior parte delle Citta confinanti, e pofe g gff e

I aflcdio a Narbona. Feccro lungamentc una gagliarda difefa i foldati

Romani co i Cittadini, ma per la mancanza de vivcri crano vicini a

cadere nelle mani del Re Barbaro, quando Aezio Generale dell Impe-

radore, che (i trovava allora ncllc Gallic, fpedi in loro aiuto Lilorio

Conte con un grotto corpo di milizie . Quefti avendo fatto prendere
a cadauno de cavalieri in groppa due moggia di grano, minori di gran

lunga allora, che quei d oggidi, fi fpinfe coraggiofamente innanzi, e

gli riufci d entrare nella Citta con provvederla abbondantemence di

vettovaglia. Allora i Goti, o fla che feguiffc un combattimento in cui

ebbero la peggio, o pure che vcdcffcro ceflata aflFatto la fperanza di

conquiftar quella Piazza, e maffimamente dopo un si poderofo rinfor-

20 di viveri e di gente, ritiratifi in fuga, abbandonarono V afledio .

Idacio W anch egli fcrive (ma fotto 1 anno feguente) che i God co-
(b) idacius

minciarono ad affediar Narbona; e pofcia o ful fine d effb anno 436. in chroma.

o pure nel fufleguente 457. feguita a dire, che Narbona fu liberata

dall alTedio de Goti per valore di Aezio Generale della milizia Cefa-

rea: il che fa vedcre, che non e fempre iicura la Cronologia d Ida

cio. Sant Ifidoro (0 aggiugne, che Teoderico fu meflb in fuga da (c) ifidorus

Litorio Capicano della milizia Romana, il qUale menava in fuo aiuto * ci&amp;gt;riialc -

gli Unni . A queft anno ancora, o al feguente s ha da riferire una fcofla

grande data al Regno dc Borgognoni nclle Gallic. Profpero Tirone (d) (d) Pro/per

lafcio fcritto, che s accele una terribil guerra tra i Romani e Borgo- Tiro m

gnoni, e che effendo venuti ad una giornata campale, Aezio Generale chr&amp;lt;&amp;gt;n ^&amp;lt;&amp;gt;-

de Romani riporto un infigne vittona colla morte di Gundicario Re
di que Barbari, la Nazion de quali ivi peri quafi tutta. San Profpero

aggiugne, che in queiVimprefa gli Unni furono collegati de Romani,
anzi a loro ftefll attribuifce quefta gran vittoria. E che in quefto fatto

d armi imervenifTc lo (leffo Aitiln Re de gli Unni, fi raccoglie da Paolo
Diacono nelle Vite de Vefcovi di MetzCOj dove narm, che Attila, (e) patt\us

dopo avere atrerrato Gundicario Re de Borgognoni, fi diede a faccheg- Diacon. in

giar tutte le contrade delle Gallic. Ma convicn ben confeflare, che V nt Ef -

la Storia di quefti tempi refta afTai fcura e mancante di notizie, non
^l&quot;/

Me~

fapendo noi, dove allora aveflero la lor fede gli Unni, i quali di fo-

pra vedemmo cacciati dalle Pannonie; ne come Attila entrafle nelle

Gallic, e ne ufcifle poco appreflb; ne perchc fc era in lega con Ae
zio, fi mettefle poi a dcvaftar efle Gallic. Aggiungafi, che Idacio (/) (0 Jdmiui

imbroglia la Cronologia, perche fembra rapportar quefto fatto pint-
* chll&quot;llf &amp;lt; -

tofto all anno fuffeguente, fe e vero cio, che pretende il Padre Pagi,
cioe, che il fuo anno d Abramo i4f?. cominci il primo di d Otto-
bre dcll anno noftro 456. perciocche Idacio fotto quell anno, dopo
la liberazion di Narbona icrive, che furono uccifi circa venri mila

Borgognoni . Bifogna ancora fupporre, che i Svevi nella Gallizia inquie-
taffero i Popoli Romani, giacche il mcdcfimo Idacio fotto lo Itcflb

M i anno
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ERA Volg. anno raccotua, che furono fpeJiti per Ambafciatori a quella barbara
A UN 0436. Nazione Cenforio c Frctimondo per comtneffione, come fi puc* cre

dere, di Aezio. Per altro non fuflifte cio, che racconta Profpero Ti-

ronc, cioe che periflc quad tutta la Nazion dc Borgognoni, perche
okrc al vedcrla tuttavia durare, all Anno ^6. trovercmo anchc i Re
loro per atteftato di Giordano Storico. Abbiamo poi da Marcellino

, .

M/jrceU
Coote GO, che Teodofio in quell anno ando a Cizico Citta dclla Mifia

Cemes i* P er mare c dopo aver fatti a quella Citta molti bencfizj, fc ne tor-

chror.ico. no a Coftantinopoli . Da un refcrirto ancora, che vien rapportato dal

(b) Baron. Cardinal Baronio 0), intendiamo, che nel prefente anno da eilb piif-
jiitnai. ECC. ^mo AUgU fto fu relegate in Oafi , luogo di folitudine nell Egitto

1 cmpio Neftorio, perche avendolo priraa confinato in un Moniitero
di Antiochia, non lafciava di feminar le fuc ercfic. Pcro non fi fa ve-

dere, quali bilance adoperaflc il Cardinalc Annalifta, la dove accufa

quel pio Imperadorc di una peccaminofa indulgenza vcrfo quell Ere-
liarca . Sbalzato poi di qua c di la queflo mal uomo

, e piii che rnai

oftinato ne fuoi crrori , hni di vivcre, c d infcttare la Chicfa ncl pre
fente anno. Evagrio, Teodoro Lcttorc, Cedreno, c Niceforo, fcri-

vono, che gli fi putrefece la pcrfona tutta, e gli fi empic di ver-

mini la lingua &amp;gt;

ma non c e obbligazionc di preftar fedc a quefto
racconto.

Anno di CRISTO ccccxxxvu. Indizione v.

di S i s T o III. Papa 6.

di TEODOSIO II. Imperadore 3^. e 30.
di VALENTINIANO III. Imperadore 1 3.

Confoli ^
AEZIO per la feconda volta , e SIGISBOLDO,

VEdemmo
di fopra all anno 430. Stgisvotio

Generale dell Armata

di Valentiniano in Affrica. Egli e qucllo fteflb, che ne i Fafti

del prefente anno fi truova Confole, effendo lo fteflb nome
Sfgisbolda^

e Segisvolto. Afcefc dipoi qucfto pcrfonaggio anche alia Dignita di Pa-

trizio, facendone fcde Coftanzo Prete nella Vita di San Germane Ve-

fcovo Autiffiodorenfe, o fia di Auxerre nella Gallia. In quefti tempi,
(c) profttr cr atrc ftat;0 di San Profpero (0, non contento Gcnfcrico d avcr tolto

&quot;

principalmente
fi fcarico fopra i Vefcovi Cattolici, i quali fcnza la-

fciarfi atterrire dalle minaccc e da i fatti di quel Barbaro, foftenncro

coraeeiofamente la vcra Religione . Fra effi i piu riguardevoli furono

Poffi*
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Pojfidio Vefcovo di Calama, Novato di Sitifa, e Severiawdi non so ERA Vo g.

qua! Sedia, a quali furono tolte Ic Bafiliche
,

c dato il bando dalle ANN 0437.

Citta. Nolle Gallic poi, ficcorae lafcio fcritco il fuddetto San Pro

fpero, in queft anno Aezio fecc guerra a i Goti, avcndo per fuoi Col-

legati gli Unni-, che tuttavia ftanziavano in quelle parti . E fotto que
fto medefimo anno ci fa fapere Profpero Tirone

(&amp;lt;*),
che fu prefo Ti- (a )

batone con gli altri Capi della ribellione fvegliata nella Gallia ulterio-
&quot;

1.1- i- r i n r- .

re, partc de quail tagliata iu a pczzi-, e che quefta vittona fervi an-

cora a dilcguar le infolcnze de i Bagaudi fopra defcritti . Avea Valen-

tmiano, quand anche era fanciullo, ficcome e detto di fopra, contratti

gli Sponfali con Licinia Eudojfia Figliuola di Tcodofio II. Imperador
d Orientc, quando anch efla era di tencra eta. Ora giunto il tempo
di effcttuare il raatrimonio, Valentmiano fi mofle da Roma per mare
alia volta di Coftantinopoli . Socrate Scrittor di que tempi oflerva (i),

(b) Slcr**-

che crano difpofte le cofc, e convenuto tra Teodofio e Valentiniano, S 7**&quot;

che le Nozze s aveflero a fare nc i confini dell uno e dell akro Im-

perio, c che pcrcio era ftata. eletta Teflalonica, o ha Salonichi. Ma
Valentinuno con fuc Lctterc fece fapere a Teodofio, che non volea

pcrmettere tanto di lui incomodo, e che a quefto fine egli andrcbbe
in pcrfona a Coftantinopoli . Laonde dopo avere gucrnito i piu im-

porcanti Luoghi del fuo Imperio di buone giiarnigioni , pafso a quclla

Regal Citta, dove feguirono le fplendide Nozze di quefti Principi .

Ma ftrana cofa e, che Socrate riferifce un si rilevante avvenimento
fotto il Confolato d Ifidoro e Senatorc, cioc nell Anno precedcnte :

la dove Marcellino Come (0, la Cronica Alcflandrina W, Cafliodo-
rio CO, e San Profpero (/&amp;gt; lo raccontano fotto 1 anno prefentc. E .

1 Autore d clTa Cronica Aleflandrina fcrive, che quella funtuofa fun- (d) chron.

zione fegui nel di zp. d Ottobre. Piii ficuro e Tatteuerfi a unti Au-
tori tutti eoncordi, che al folo Socrate, al cui tefto puo eflere ftato

aggiunto da qualche ignorante de Sccoli fufleguenti quel Confolato. nce.
Si parti poi Valentiniano colla Moglie Augufta da Coftantinopoli ; ma (f) Proffer

perche non fi arrifchio di continuare il viaggio per mare in tempo di
&quot;* chr n!&amp;lt;: &amp;gt;-

verno, fcrmofli colla Corte in Tcffalonica nno alia nuova ftagione . Ma
non fi dee tacerc una panicolarita affai rilevante , Solito era preflb i

Romani, e dura tuttavia il coftume, che i Mariti prendano non foh-
mente la Moglie, ma anche la dote pingue, per quanto fi puo. II

contrario fuccedette in quefte Nozze. Bilogno, che Placidia Augufta,
e il Figliuolo Augufto, fe vollero conchiuderc quefto Matrimonio&quot;,
cedeflero all Imperadore Teodofio la parte dell lllirico fpettantc all

Imperio d Occidente. Ne dobbiam la notizia a Giordano Storico C^) . (g) Jordan.
E Caffiodorio (*) ancora lafcio fcritto, che Placidia fi proccuro una de Sae

&quot;/-

Nuora colla perdita dell lllirico, e che il matrimonio del Rcgnantc
divenne una divifion dolorofa per le Provincic. Finalmente e da of-

. *

fervare, che Valentiniano ed Eudoffia erano parenti in terzo grado, e fijl. i.

pure niano degli Scrittori noto, che per celebrar quellc Nozze fofTc

prcia difpenfa alcuna,

Anno
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Anno di CRISTO ccccxxxvrn. Indizione vi.

di S i s T o III. Papa 7.

di TEODOSIO II. Imperadore 37. 631.
di VALENTJNIANO III. Imperadore 1 4.

Confoli 3
TEODOSIO AUGUSTO per la fedicefima volta,

1 ANICIO ACIL-IO GLABRIONE FAUSTO,

ERA Volg. T Nomi del fccondo Confole, non conofciuti in addietro, rifultano

^\
NN

fr^
8

-* da un Ifcrizione da me data alia luce (*). S era creduto in paffkto

M\&amp;gt;*,L per fallo dc Copifti, che Teodofio Augufto nell Anno 435-. aveffe

feription. pubblicato il Codice, chiamato dal fuo nome. Teodofianoj ma Jacopo
fag. 404. Gotofredo

(]&amp;gt;}
mife in chiaro, che folamente nel prefente Anno fegui

(b) Gtthof.
que fl;a pubblicazione . In fatti fi truovano in effb Codice Leggi date

men^aT anche nel
436&quot;.

e 437. La Legge, con cui fu confermato effb Codice
Codic. da Teodofio, ii vede indirizzata a Fiorenzo^ che era Prefetto del Pre-

Theidef. torio dell Oriente in queft Anno, e non gia nel 4}f. Profpero Ti-

(0 Profar
ronc ^ anch egli fotto queft Armo riferiice 1 edizion d effb Codice.

Tiro in Quefta nobil fatica, e Raccolta di Leggi Imperiali fece grande onore
chmnko. a Teodofio Imperadore, effendo ftato ricevuto effb Codice non folo

ncH Oriente, ma anche nell Occidente per 1 Italia, Francia, e Spa-
gna, e fin preffb i Barbari, che s erano pianuti in quette Provtncie.

Qucfto credito gli avvenne
, perche dianzi la Giurifprudenza avea

delle Leggi contrarie fra loro, e moke d effe occultc
,

e fparie qua
c la con innumerabili. Confulti e rifpoftc , di manicra che i Giudici
c Legifti faceano alto e baffb, e decideano con fommo arbitrio le

caufe., mancando loro un intero Libro dclle Coitituzioni de Principi .

In queft Anno pure effb Itnperador Teodofio lafcio andare Eudocia

Augufta fua Moglie a Gerufalemme, a fciogliere un voto facto a

Ht/Eccl
^

^^&amp;gt;
^&quot;e P tcvano maritar la Figliuola, ficcome poi loro venne

lit. \. c. 46.
fatto . Anche Santa Melania la giovane, allorche fu in Coftantinopo-
li , avea efortata 1 Imperadrice alia vi-fita di quc Luoghi fanu^ cd effa

Melanin trovandofi poi in Gerufalemme ando incontro all Imperadri
ce, e ne ricevettc molti onori . Fanno menzione ancora di quefta an-

(e) Theoph. .data Teofane
(&amp;lt;0,

e 1 Autore della Mifcella (/), ed Evagrio (0, e
in Chranogr. tutti concordano, ch ella orno di ricchiffimi doni le Chiefe non fo-

^f
H

\l

r
^amente di Gerufalemme, ma anche di tutte le Citta, per dove ella

lib. i* pafso neir andare e tornare . Aggiugne di piu Evagrio, ch effa rifece

(g) Evagr. le .mura ,della fanta Citta, e quivi edifico varj Monafterj , lafciandc^
lib. t. c. 10. dapercutto fama di piiffima Principeffa. Ma Evagrio confonde con queft

andata 1 akra, che fegiu dopo alcuni anni, e della quale parleremo
piu abbaffb . Accadde ancora in queft Anno, che prcdicando Proclo

Ve-
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Vefcovo di Coflantinopoli le lodi di San Giovanni Grifoftomo fuo ERA Vol*.

Anteceflbre (), il Popolo alzo le voci, dormndando, chc il fuo Corpo A438.
fofle riportato in quella Citta, dove era ftato Pallore (4). Pcro Teo-

gj. ^&quot;44

dofio,udite le premurc di Proclo c del Popolo, puntualmentc ne efe-
(b) $a ron.

gui la Traslazione con gran folennita, e con chieder egli perdono,e Annul. ECC.

pregare per gli fuoi Genitori
,
che aveano perfeguitato cotanto un

cosi infignc e fanro Prelato . E nel prcfcnte Anno abbiamo da Eva-

grio (0, che furono ancora trafportate le facre ofla dell incomparabil (c) Evagr.
fanto Martire Jgnazio dal Cimitero fuori d Antiochia entro la Citta W. i. c. 16.

nel Tempio appellate Ticheo. Intanto venuta la Primavera , Valenti- ^
lcefh &quot;rat

niano Augufto colla Real Conforre, per atteltafo di Marcellino Con-
/d)

4^^!
te, 00, partitofi da Salonichi, felicemente il reftitui a Ravenna. Du- iin . comes

ravano tuttavia varj moti di guerra nelh Gallia, dove i Goti crano in chronic.

in armi . San Profpero GO nota fotro qiu-ft Anno, che contra di que (
c) Proff er

Barbari fu combattuto con felicita; & (dacio (/) ci fa fapere, che
/Q jj-

riufci ad Aezio Generale dell Armata Imperiale di tagliar a pezzi otto i chronic.

mila d effi Goti. Aggiugne il m^defimo Autore, chc i Svevi, da

quali era infetlata una pane del Popolo della Gallicia, fi riduHero a

riconfermar la pace. Gravemente s infcrmo in quefti tempi Ermerico

Re de medefirni Svevi, e pero dichisro Re fuo Figliuolo Rechila^ ii

quale apprefTo Singilia Fiume della Betica con un corpo di gente
diede battaglia ad Andcvoto, e !o fconfifTe, con reftare fua preda un

grofliffimo valfente d oro e d argento. II Sigonio d), a cui manca- (g) sigonius

vano molti aiuci per la Storin, che Ton venuti alia luce dipoi, narra
^
.j

1 de Oc~

in quell Anno, ma fuor di fito , che i Goti in Ifpagna fconrifTero ler

&quot;&quot;

Rechila Re de Svevi, e gli tolfcro il teforo . Anzi Rechila fu nell

Anno prefente vincitore, e quell Andevoto era Capitano dell efercito

Romano, perciocche Sant lfidoro (b) fcrivc, che Rechila con una

gran pane dell efercito fcce giornata con Andeboto Duce della mili-

zia Romana, che gli era venuro incontro con gran forza, e preflb Sin-

gilio Fiume della Betica ii mife in rotta, con venire alle fue mani il

teforo del medefimo-. S era poi formata nell Anno antecedente, per
atteftato di Profpero (/), una compagnia di. Corfari di marc, compo-
fta di defertori Barbari, cioe Vandali, Goti, e Svevi; e coftoro nel ibidtm.

prefente diedero il guaito a moke Ifole del Mcditerraneo, e fpezial-
mente alia Sicilia. Ma abbiamo lotto quell Anno da Marcellino Con-
te (*), che Cotradi, uno de Capi di quefti Corfari, con afTaiffimi fuoi

feguaci fu prelb ed uccifo. Fioriva in quelti tempi Valeria, Faltonia in chmnicd.

Proba^ Moghe di Adelfio Proconfole, Donna di felice ingegno c fcien-

ziata, che com pole i Cenroni di Vergilio. Ad imitazione di elTa an-
che Eudocia Moglie di Teodofio Augufto formo i Centoni d Omero.
Fiorivano ancora San Cirillo Vefcovo di AlelTandria, e Teodoreto Vc-
fcovo di Giro, eccellenti Scrittori della Chiefa di Dio.

Anno
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Anno di CRISTO ccccxxxix. Indizione vn.
di SISTO III. Papa 8.

di TEODOSIO II. Imperadore 38. e 32.
di VALENTINIANO III. Imperadore ij.

Conf 1 $
TEODOSIO AUGUSTO per la 17.* volta,

&amp;lt;. e FESTO.

ERA Volg. T&quot;\Opo avere impiegati moki Mcfi 1 Augulla Eudocia nella vifita

ANN0439. j^f de fanti Luoghi di Gerufalemme, fen vcnne ad Antiochia, dove

(a) Evair. quc l Popolo, fecondoche fcrifle Evagrio GO in memoria fua le innal-

Hifi. lib. i. zo una ftatua di bronzo, lavorata con moke artifizio. Ed cfla poi in ri-

cap. 10. compenfa di quefto onorc fu .cagione, che Tcodofio fuo Confortc fe-

cc una confiderabil giunta a quella Citta, con ampliare il muro fino

alia Porta, che guida al -Borgo di Dafne . Ma fecondo la Cronica A-

(b) chronic, leflandrina (*) , Eudocia ando ad Antiochia nel fecondo fuo viaggio a

i Luoghi fanti, ficcome vedremo all Anno 448. Finalraente, come nar-
M

,^&quot;

l~
ra Marcellino (f), efla fi reilitui a Collantinopoli con portar feco le

Reliquie di Santo Stefano Protomartire, che furono polte nella Bali-

lica di San Lorenzo . Pativafi pci da gran tempo una grave careftia in

Oriente, ed attribucndor.e il piifiimo Imperador Teodofio la cngionc
a i Giudei, a i Samaritan!, a gli Eretici, e maffimamente a i Genti-

li, i quali ad onta di tanti Editti feguitavano in fcgreto a fagrificare

a i lor falfi Dii, pubblico in queft Announ fevcritiimo Editto contra

de medcfimi, il quale fi legge fra le di lui Novelle (&amp;lt;0
Altri Editci

Pu^l cat i dallo -fteflb Imperadore fopra varie materie in queft Anno,
Tit. in. fi poffono vedere fra le fteffe Novelle. Sappiamo ancora dalla Croni-
Tom. 6. ca AlelTandrina, ch eflb Imperadore fecc in

&amp;lt;juefti tempi le rmira al-

C
&quot;h

K
d r

^ ^ u ^ * Collantinopoli per tutta laparte, che guarda il marc. Ma
di Valentiniano Augufto non s ha memoria alcuna in quell Anno . Egli

probabilmentc fi dava bel tempo in Ravenna, Citu, che ncl prefcn-

tc, o nel fufleguente Anno, come fofpetta il Padre Bacchini nclle fuc

Annotazioni alle Vite de Vefcovi Ravennati di Agnello (f), Autore

,
fu miracolofa . Nc e da ftupire, fe dimorando Galla Placi-

dia, e Valentiniano III. Augufti in Ravenna, volendo efli condecorar

quella Chitfa, ottcnnero dal Romano Ponrefice, ch efla fo(Te cretta in

Arcivefcovato, e che fi fmembraftero dalla Mctropoli di Mslano mol-

tc Chiefe, per fottoporle al Metropolitano di Ravenna. Gia difli, che

oella concordu leguita in Aftrica tra il fuddetto Augufto Valentinia

no,
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no, e Genferico Re de Vandali, fu dato in oftaggio Unnerico Figliuo- ERA Volg.
lo del Re barbaro all Imperadore per la ficurezza de patti. Da li in- ANNO 439.

nanzi fi ftudib 1 aftuto Genferico di moftrare una-tenera amicizia e un

totale attaccamento a Valentiniano, tanto che per atteftato di Proco-

pio 00, gli venne fatto di ruvere il Figliuolo in liberta, e di vederfe- (a) proca?.

lo rcftituito in Affrica. Allora fu, che 1 empio e disleale mettendofi M- i. ( 4-

fotto a i piedi la parola data e i giuramenti, all improvvifo fi fpinle

coll efercico fotto Cartagine, Metropoli dell Affrica, fottopofta da tan-

ti Secoli all Imperio Romano, c 1 occupo. Idacio () fcrive, che cio (b) jdaeius

fegui con frode ; colle quali parole non fi fa s egli intenda 1 avere con &amp;lt; chronic.

finta pace ed amicizia tradito Valentiniano, o pure, come veramente

s ha da San Profpero 00, 1 avere con qualche inganno trovata la ma- ^ p refper ,

niera d impadromrfi di quella infigne Citta. Secondo Marcellino Con- in chronic.

te 00 fegui tal prefa nel di 13. d Ottobre del prefente annoj fecon- (d&amp;gt;
Marcell.

do Idacio nel di ip. d effb Mefe, ma dell anno precedents, fe e ve-
^^&quot;- fJ*

ro, come vuolc il P, Pagi (&amp;lt;0,
che Idacio fi ferva dell Era d Abra- re) /&amp;gt;&amp;lt;,

mo, il cui anno cominci nelle Calende d Ottobre . Meglio e attenerfi crit.Ka.ror.,

a San Profpero e a Marcellino fu quefto punto, e tanto piu perche
s incontrano tai falli di Cronologia nella Cronica d Idacio, fia per di-

fetto fuo, o dc Copilti, che non fi pub francamence valere della di lui

autorka, per iftabilire con ficurezza i tempi. Fu la mifcra Citta di

Cartagine pofla a facco, per teitimonianza di San Profperoj tormen-
tati i Cittadini, perche rivclaffero le ricchezze, che aveano, e che non

aveanoj fpogliate le Chiefe, e date a i Preti Ariani, con altre orridc

crudelta, fpezialmente contro i Nobili, e contro la Religiooe Cat-
tolica. Salviano Prctc di Marfiglia, e zelantiffimo Scrittore di quelti

tempi, la dove narra (f) la perdita di quella eran Citta, defcrive an- ,,. ,

i j r i- i rr i r ? (f) Salvta-
cora il precedente luo ttato con dire, ch elia per lo Iplendore e per n!4s /. 7- ^
la dignita gareggiava con Roma, e poteva appcllarfi un altra Roma, vi-re judif.-

perche quivi fi comavano tutti i Magiltrati ed Ufizj, co quali in tut-

to il Mondo fi reggono i Popolij quivi era Scuola dell Arti Libera-

li, raro ornamento allora di una Citta
&amp;gt; quivi la Filofofia, le Lingue,

i Coftumi s infegnavano ; quivi rtava una buona guarriigion di foldati

co i loro Ufiziali, e il Governatore dell AfFrica. Proconfole bensi di

nome, ma Confole quanto alia potcnza. Appredo foggiugne, che Car

tagine era^piena
di Popolo, ma piu d iniquitaj abbondante di ricchez

ze, ma piu di vizj, e mallimamente di difonella, ubbriachezze, be-

fremmie, ladronecci, oppreflloni di Poveri, Idolatrie, odio contra de
Monaci fervi di Dio, e d altre malvagita, ch io tralafcio . II perche
Salviano attnbuifce a manifefto gafligo di Dio le calamita, che fi ro-

vcfciarono fu quella Citta. Di la fu cacciato il Vefcovo con aflaiffi-

mi del fuo Clero, per quanto s ha da Vittore Vitenfe Cg), e 1 Erefia
Ariana profeflata da i Vandali maeeiormentc fi dilatb per 1 AfFrica.

mi del fuo Clero, per quanto s ha da Vittore Vitenfe (,g), e 1 Erefia (&
Arionj, profeflata da i Vandali maggiormente fi dilatb per 1 AfFrica.

/Z^,fA cosi funella difawentura del Romano Imperio, un altra fe ne

aggiunfe nelle Gallic . Durava tuttavia in quelle parti la Pace tra i . lib, r.

Romani , e Teoderict Re de i Goti , o vogliatn dire Vifigoti . Littoris

Tern. HI. N Con-
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EKA Volg. Conte, che dopo Aezio focea la prima figura nelle Armate dell Im-
ANN0439. peradorc, invogliato di fuperar la gloria d eflo Aezio, ruppe quefta

pace, e fatto inoltrar 1 efercito, determine* di dar battaglia a i Goti,
con aver in fuo aiuto gli Unni . Coflui fi fidava afThi de i profdTbri
della Strologia giudiciaria, e delle rifpofte de i Demonj, ficcome ab-

l^chwic biamo da i Santi Profpcro 0), ed Ifidoro (*)j honde imbarcaco dalle

(b iftdarin
or f ê promefTe, attacco la zuffa, con far fulle prime tal macello

in chrtnicf. di que barbari, che gli parea di tenere in fuo pugno la victoria. Ma
rimafto lui accidenralmente prigioniero d effi, 1 Armata fua non fece

altro progreflb, e doverte fonare a raccolta. Abbiamo ancor qui la te-

(c&amp;gt;
Salvia- ftimonianza di Salviano

(&amp;lt;),
che defcrive la fuperbia e la temerita

n-.n de Pro- d eflb I.ittorio . fmperocche i Goti informati delle forze, che coftui
vident. Dei conduceva ,

bramando la pace, aveano fpediri per tempo Vefcovi a

chiederla-, ma Littorio ricuso e fprezza ogni accomodamento. Teo-
derico all incontro, benche Ariano, mettendo la fua fperanza in Dio,
prima di combattere, prefe il cilicio, (i diede alle oraziom col fuo

Po^olo, e poi ufci alia battaglia i laddove Littorio fidandofi de fuoi

Jndovini, e della forza de gli Unni, i quali fecero un mondo di ma-

li, dovunque paflarono, entrb in campo, ma con rimaner prigionie
ro. Fu egli condotto legato fra le derifioni della plebe Gotica in To-
lofa, Citta, in cui egli s era figurato di entrar vincitore in quel me-
defimo giorno, e in cui pofcia mifcramente ftette grail tempo fra i

ceppi. Caffiodorio ancora,, Sant Ifidoro, & Idacio fanno menzione di

quefta fconfitta de Romani-, ma Tultimo d effi Storici difcordando da

Salviano, fcrive, che Littorio prefo da i Goti, fu da li a pochi giorni
uccifo. Merita ben piu fede Salviano

&amp;gt;

che in que tempi vivca nelle

Gallic. Ma non pafso molto, che vedenda Teoderico dall un canto

tuttavia a(Tai poderofe le forze de Romani, e confiderando dall altro

Aezio Generale di Valentiniano, che non era bene 1 azzardare una
ntiova battaglia : fi tratto. e conchiufe la Pace fra effi Goti e Romi-
ni, avendola fpezialmente chiefta con piu umilta di prima i Goti.

(d)
sidon.

Apollinare Sidonio (d} attribuifce 1 onore di quefta pace ad dvito y
t

ji

a*tt*r c 1 era a l Prefetto del Pretorio delle Gallic, e divenne poi Impe-
radore .. Viene atteftata quefta medefima Pace da San Profpero,. da Sant

Ifidoro, d* Idacio r e da Salviano. E fe noi vogliamo preltar fede a

(e) Jordan^ Giordano Storico (0
&amp;gt;

efla fu fatta ful campo^ perche dopo, aver com-
.

*** 6e &quot;

battuto, fenza che alcuno cedcue, conofcendo cadauna delle parti la

forza dell altra^ fi tratto d accordo^ e quefto conchiufo^ ognuno fl

ritirb.. Aggiugne lo iteflb Giordano, che per quella Pace s acquifto

gran credito Attila Re de gli Unnij colle quali parole il fembra fiip-

porre intervenuto a quel fatto d armi, il che non fo fe fuffirta. Narra

(f) Pmfftr
eziandio San Profpero. Of) fotto quert Anno, che Giuliano,. famofo

in chronico. partigiano dell Erefiarca Pelagic, rincrefcendogli d aver perduto il

Vefcovato di EcJano, tentb furbefcamente di rimetterfi in grazia di

Sifto III. Papa, con fingerfi ravvcduto de fuoi error! . Ma fcoperta
la frode da Leone Diacono, che fu poi nel fegucnte Anno creato Pa

pa,
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pa, fu rigcttato da Sifto con plaufo di tutti i Cattolici . Tn oltre ab- ERA V-olg

biamo da Idacio O), che Jn quefti tempi riulci a Recbiia Re de i AN NO 439

Svevi nclla Spagna , d impadronirfi della Citta di Emerita, oggidi
Merida nell Eftremadura. Di Valentiniano Augufto ne pur (otto qucft

1

Anno ci fi prefenta memoria alcuna, quando non fi voleffe dire, ch

egli in quefti tempi face(Te fabbricare in Roma la Confeffione di San

Paolo OJ,cioe i ornamento dell Ahare, fovrapolto al fuo facro CJor-

po. Peso eflb ducento libre d argento: ma molto di piu a mio cre

dere avranno tefti migliori . Fece ancora cflb Augurto, fecondoche

fta fcritto in una Lettera di Papa Adriano, un immagine d oro,
con dodici Porte c il Salvatore , ornata di gemme preziole, ch egli
in adempimento d un fuo voto ordino che rbfle pofta fopra la Con-
feflione di San Pietro Apoftolo. In oltre alle preghiere di Papa Sifto

III. (0 fece una Tribuna d argeiuo nella Balllica Collantiniana, pe-
fante libre fei mila e lecento dieci,-che fu poi tapito da i Barbari .

Si ha bensi in quelt Anno illuttre memoria di Teodofio Augutto non
folamente per le cofe gia dette, ma ancora per varie Leggi da lui

pubblicatc, che fi leggono fra le fue Novelle (^) . Particolarmente in (d ) c
t

*

una d cfle egli provvide alle prcpotenze di chi con mendicati colori J^Ji
faceva prendere dalla Giuftizia il pofleflb de beni de Poveri. In un
altra ancora raffreno i calunniacori de Vefcovi , proibcndo a i Cherici

e Monaci il veniie a Coilantinopoli fenza le dimifTorie del proprio Ve-
fcovo. Socratf, Sozemeno, c -Teodoreto^ Storici Greci, fiorirono in quefti

tempi .

Anno &amp;lt;li CRISTO CCCCXL. Indizione vm,
di LEONE Papa i .

di TEODOSIO II. Imperadore 39. e 33.
di VALENTINIANO III. Imperadore 16.

Confoli 3
V ALENTINIANO AUGUSTO per la quinta volta,

&amp;lt;ed ANATOLIO.

NE1
di ii. d Agofto, per quanto pretende il Padre Pagi (0, die- (e)

de fine a i fuoi giorni Sijlo III. Romano Pontefice, il quale
&quot; Cn &quot; c -

fabbrico in Roma la Bafilica di Santa Maria Maggiore, ed arricchi lunT Ann.
d altri ornamcnti preziofi le Chiefe di Roma: fopra che e da vedere
Anaftafio Bibliotecario (/), o fia 1 Autore antichiflimo delle Vite de (f) -f /?-

Papi . Stette la Sede vacante , per atteltato di San Profpero (g) , qua- -T
1

?
lb

p^\ ff
ranta giorni, perche Leone Diacono, pcrfonaggio di gran credito,era \ncbffwa.
ito in Francia, per amicare inficme dezio, Generate di Valentiniano

Augufto, con jflbino. mandato nella Gallia colla dignita di Prefetto
del Pretorio . Scnza di lui il Clero c Popolo non voile paflarc ad ele-

N t zio-
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ERA Volg.
ANN 0440,

(a) Vlllor

Vitevfn dt

ferjecut.

(b) Idaeiits

in Clironit.0,

(c) Cefud.

(d) Projper
in Chronico,

(e)

itidem .

zione alcuna, c perb gli fpedirono con pregarlo di follecitare il fuo
ritorno. Appena giunto, ibpra di lui fi unirono i vott de facri Elec
tor! ,

ed egli fu creato Papa a di zz. di Settembre, fecondo il Padre

Pagi . Quefti e San Leone il Grande, di patria Romano, piuttofto che
Tofcano : Papa gloriofo per la fua eloquei^a non meno, che per le fue

Virtu
,
e memorabili azioni . Intanto Genferico Re de Vandali, dopo

avcre occupata quafi tutta 1 Affrica, piu che mai feguitb a sfogare il

fuo odio non folamente contro i Vefcovi e il Clero Catcolico di quellc
contrade W, ma ancora contra de Nobili di Cartagine, per timore,
che non fi follevaflero contra di lui . Perb moltiflimi ne fpoglio de*

beni, e cacciatili in efilio, H coftrinfe a mendicare il pane nelle Pro-
vincie del Romano Impcrio: penfione dura, che toccb parimente a

non pochi Vefcovi, e ad afTaiffimi Ecclefiaftici . Si poflbno leggere le

crudelta di coftui preflb Vittore Vitenfe. Anche Teodoreco ne fa mvn-
zione in varie fue Lettere. Ne contcnto Genferico di aver occupato
si vafto e ricco paefe, comincio ancora a meditar voli piu grandi .

E perciocche per mala Ventura aveano imparato i Vandali il valerfi

delle navi, in queft Anno eflb Re loro pafso con una gran flotta in

vSicilra, dove per teftimonianza d Tdacio W, diede it facco a non po-
che parti di quell Ifola, ed afledio lungamente Palermo, ma nol pote
avere. Caffiodorio (c} in una delle fue Lettere noto , che 1 Avolo fuo,
nomato anch eflb Caffiodorio, perfonaggio di digriita Illuftre, difefc

la Sicilia e la Calabria daH*invafione de Vandali . II motivo , per cut

Genferico fi ritiro dalla Sicilia, c torno frettolofamenre a Cartagine,
fu fecondo San Profpero (^), perch egli ebbe nuova, che Sebaftiane

Conte, Genero gia di Bonifazio Conte, di cui parlammo di fopra
all anno 454. e 435-. era paflato dalla Spagna in z^ffVica. Confidero il

Re barbaro, che farebbe rtato troppo pericolofo per se, e per gli fuoi,
fe durante la fua afTenza- dall AfFrica, un Uomo di tanto crcdito nell*

arte della guerra, e gia ftato Generale dell Armi Romane, fi foffe

meflb in tefta di ricuperar Cartagine. Ma (foggiugne Profpero) Se-

baftiano andato in AfFrica, in vece di farla da nimico, fi dicbiaro ami-

code 1

Vandali , fperando fortuna e vantaggi preflb di loro&amp;gt; cofa, che
non gli riufci, anzi gli cofto la vita.

Qui con San Profpero non s accorda fdacio CO nel tempo ; per
ciocche fcriye all anno 444. che cflendo Sebaftiano fuggi:o a Coftan-

tinopoli, fcoperto che macchinava cofe contra lo Stato, gli fu detco all

orecchio, che fe ne andafle . Ed egli fi rifugib preflb Teoderico Re
de Goti, e da nimico entro in Barcellona, cercando per quanto pote
d impadronirfene. Sembra, che quella Citta ubbidiffe allora al Ro
mano Imperadore, e che Sebaftiano mal foddisfatto di Valentiniano ,

oftilmeme v entrafTe. Noi abbiam gia veduto di fopra, che per atte-

ftato di Marcellino nell anno 4^f. egli fcappb da Coftantinopoli . Che
andade nelle Gallic, roettendofi fotto la protezion de Goti, e paffafTe

dipoi in Ifpngna, cioe nella Catnlogna, 1 abbiamo da San Profpero e

da Idacio. Nota queft ultimo Scorico all anno 44f. fuffeguenne, che
Scba-
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Sebaftiano fu coftretto a fuggire da Barcellona, con rifugiarfi in Af- ERA Volg.

frica prefTo i Vandali . Finalmente il rriedefimo Idacio all anno 4fO.
AN no 440.

fcrive, che Sebaftiano efiliato e ramingo cflendofi ricoverato in Affri-

ca, e meflbfi fotto la protezione di Genferico, poco tempo dopo il

fuo arrives fu per ordine di eflb Re fvcnato. Notizie difordinate, per-
che s egU ,nel .447*. pafso in Affrica, e poco dipoi gli fu levata la vi

ta: come fi puo difFerir la fua morte fino al 4fo? Cagionc di tutti

quefti brutti faki di Sebaftiano, uomo d alto affare, e di gran pro-

dezza, fu la perfecuzione, che ando continuando contra di lui Aezio

Generale di Valentiniano Augufto, e fuo implacabil neroico. Ma Gen
ferico non fi fido punto di Sebaftiano, fofpettando fraudolenta la fua

venuta-, e pcro .prefo pretefto, ch egli fofle Cattolico, gli propofe ,

che per aflicurar maggiormente 1 aleanza e fedelta giuraca, abbracciafle

la Setta Ariana. Ma egli coftantiflimo nella vera Religione, amo piu
tofto di gloriofamente morire foltenendola, ehe di guadagnarfi 1 ami-

cizia del Re barbaro con abbandonarla . Vittore Vitenfe 00 e quegli, (a) victor

che a lungo narra quelto ratto . Come poi San Profpero racconti fotto Vitiafiil. i.

il prefente anno il paflaggio di Sebaftiano in Affrica, e s egli, o Ida- y /̂/&quot;**

cio abbia fallato ne tempi, non fi puo ben deciderej ma certo nel

racconto d Idacio fi fcuopre della contradizione . In queft anno Teo-
dofio Augufto, per animar la gente alia coltivazion delle terre, or-

dino, che foflero elenti da i pubblici carichi tuttc quelle, che le per-
fone mduftriofe guadagnafiero nelle alluvioni

,
o nel difleccar le palu-

di W . Con altro Editto (f) del medefimo Augufto fu fatto fapere a i
(1&amp;gt;)

Novell.

Popoli, che eflendofi intefo, come Genferico , nemico del Romano Im- I0 - AP-

perio, era ufcito con una riguardevol flotta fuori del Porto di Carta- cJs
gine, fenza faperfi su qual paefe egli dovefTe piombare, contuttoche

-ibeodtf.
fi fperafie, che prefto arriverebbe Aezio coll efercito, e benche Si -

(c)

gifondo (forfe Sigifvoldo] Generale delle milizie avefle fatto le poffibili
10 -

difpofizioni per la difefa delle cofte: tuttavia fi dava la licenza dell

armi a tutti, per poterfi opporre al Tiranno, dovunque egli compa-
rifle. Ando poi il Barbaro contro la Sicilia, ficcome abbiam veduto.
In un altra Legge (d) ordina, che tutti i beni del Cefareo Fifco, paf-

(d)

fati in mano altrui, ancorche Ecclefiaftici, fieno fuggetti a i pubbli- ?V
G&quot;*

ci carichi e tributi. Tralafcio akre fue Leggi . In quefti tempi fiori dL .T.
San Petronlo Vefcovo di Bologna, regiftrato da Gennadio 0) fra gli

At
Scrip*-,

Scrittori Ecclefiaftici. Adone C/) il chiama Figliuolo di PetroHtoPre- !- cclef-

fetto del Pretorio&amp;gt; e certo fi fa da una Lettera di Sant Eucherio Cf)
(D Ado n

fuo contemporaneo, ch eflb Santo dalla pknijjima Sede della potcjia won- Al
dana era paflato alia Cattcdra Epifcopal di Bologna. Pero non e ini&quot; (g)

probabile, che anch egli avefle goduta la dignita medefima di Prefetto dt

del Pretorio.

Anno
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ERA Volg.
ANNO 44 1 -

(a) Su:d*s

in Lexico ,

wrt.Cyrus.

(b) Prosper
in Chronic.

(c) Theoph.
in Chronic.

(d) I/iJtrus

in Chnnlct

(e) Idtciut

in. Chrtxio.

Anno di CR ISTO CCCCXLI. Indizione ix.
di LEONE Papa z.

di TEODOSIO II. Imperadore 40. e 34.
di VALENTINIANO III. Imperadore 17.

Confole $ GIRO folo.

QUcfto
Ciro fu Confole in Oricnte, ne fi fa perchc in Occidcntc

non foflc crcato Confole alcuno per queft Anno. Era, Ciro, per
atteftato di Suida 00, da Pano Citta dell* Egitto, Pagano di pro-

fefiione, e per la perizia in far verfi cntro forte in grazia d Eudocia

Imperadrice, giacchc anch tfla fi dilcttava force di far la Poetefla. Con
si aha protezione fali egli a i Gradi di Generale d Armata, di Pre-
fetco del Prctorio d Oriente, -di Prefetto della Citta di Colhntinopoli,
di Confole, e di Patrizio. Decaduta poi Eudocia, anch cgli caddc ,

ed abbracciata la Religione di Crillo, fu creato Vefcovo, come dire-

mo. Ne parla anche Evagrio nella fua Scoria. Avendo veduto Teo-
dofio, che Genferico coll invadere la Sicilia minacciava ancora 1 Jm-

perio Oriencalc, e faputo, che avea prefo il ticolo di Re, determino
in queft anno di portare contra

di_
lui la guerra in AfFrica. San Pro-

fpero (*) ci fa fapcre, ch egli mile infieme una gran flotta , e la fpinfc
in Sicilia. Erano Duci dell Armata Ariovindo, Anaffila^ e Germane .

Ma coitoro o fia che apprendeflero il ritorno di Genferico in Sicilia,

per la ragione, che fi addurra fra poco, non finirono mai di muoverfi
verfo 1 Aftricaj e pero pafso il prelente anno fenzi operazione alcuna

contra dc Vandali, e folamente con aggravio gr&nde della Sicilia. Ma
Teof^ne (0 nfenfce quefto fatto all anno 449. con aggiugnere, che

la Flotta Imperiale coniilteva in mille e cento navi: dal che atterrito

Genferico mando Amhafciatori a trattardi pace. Intanto eflb Re bar-

baro, fempre piu lemendo, che i Popoli Cattolici dell
1

AfFrica fi ri-

voltaflero, rnaggiormente divenne crudele
,
e perfcguito maflimamentc

1 Vcfcovi e il Cleroj ed allaiflimi in tal occalione fofFrirono il Mar-

lirio ,
ficcome abbiamo da Sant Ifidoro

(&amp;lt;0
. In queft anno anco

ra, per attcttato d Idacio (&amp;lt;0 , vennc a rnorte Ermerico Re de Svevi

in Ifpagna, dopo cflcrc ibto infermo per fecte anni . Egli avea gia di-

chiarato Re e Succeflbrc luo nell anno 458. Rechila fuo Figliuolo, il

quale in quefto medefimo anno itefe di molto le fue conquiftc, pcrchc
s lmpadroni di Siviglia, e dclle Provmcie della Bctica e di Cartagena.

Aggiugnc cflb Stonco, che inviato Afturio Duce dell una e dcU altr

mihzia (per quanto fi puo credere da Aezio Generale dell Imperadore)
nel tcrritorio di Taragona in Ifpagna, quivi disfece una gran moltitu-

dine



ANNALI D ITALIA. 103

dine di Bacaudi, cioe di Contadini e d altri, che ribellatifi ai Magi- ERA
ftrati e Padroni, viveano di ladronecci ed aflalfinii . Profpero Tirone

(&amp;lt;*)

AJCMO 441

e poi teftimonio, chc in quefti di Aezio fuddetco, dopo aver pacificate ^ .&quot;#&quot;

le turbolcnze della Gallia, fe ne torno in Italia, probabilmcnte richia- chronia.

mato per unirfi con 1 Armata di Teodofio contra di Genferico. Ma
in quefti tempi anche 1 lmperio Greco pat} delle difgrazie, come la-

fcib fcritto Marcellino Conte () . Imperocche a un medefimo tempo ^j comes
fi moflero i Pcrfiani, i Saraceni, i Zanni, glMfauri, e glr Unni, chi in

da una parte, e chi dall altra, e devaltarono molte comrade de Cri-

ftiani, fottopofte all Iraperio fuddetto. Teodofio Augufto fpedj contra

di coftoro Anatotio^ dianzi Confole, ed dfyare fuoi Generali, la bravura

de quali mife freno a que barbari
,
e gl indufTe a far tregua per un anno .

Ma in quelta non dovettero voler entrare gli Unni, perche feguita a dire

lo Iteffb Iftorico, che coitoro con grandt forze entrarono neil Illirico,

e dicdero P ultimo* eccidio a NaifTb, a Singiduno,ea moltiflime altre

Terre di quelle Romane Provincie . Racconta egli finalmente, e lo

fcrifle ancora T Autore della Cronica Aleflandrina (0, come cofa nota.- (0

bilc, che in queft anno Giovanni di nazione Vandalo, Generate dell Im- c
l
nAlexaa

peradore, fu uccifo in Tracia per frode di Armgifclo^ o fia Arnegifco* Ge-
nerale della Dacia, o pur della Tracia, che redo poi morto in una batta-

glia contro gli Unni,. ficcome vedrcmo all anna 447. Parimente Teofa-
ne (d) racconta quefto fatto,ma fuor di fito, cioe all anno 58. di Teo-
dofio Augufto. E piu precifamente impariamo da lui, che quefto Gio-

vanni, per fopranome- Vandalo, avea cominciato in Roma a far da
Tiranno contra di Valenttmana Augufto. Ma che inviati da Teodofio

Augufto Afpare, ed Artaburio fuoi General!} coftui fu fconfTtto- in una

battagliaj ed eftendofi egli fotto la lor parola dato in lor mana, fu con-
dotto a Teododo, e proccurato che venifleprovveduto di qualche pofto .

Ma Crifafio Eunuco, allora potentifllmo nella Corte, corr inganno il

fece levar di vita: la quale iniquita Dio- permife, che da li a poco
reftaffe punitLi. Eflenda fucceduti nel 449. o piu tofto nel 4fo. la

caduti dt Crifafio, fi icorge, a qual tempo Teofane riferifca la morte
di quello Vandalo: cofa, che non pub ftare, perche Arnegifco fu uc
cifo ncll anno 447. Strano e, che in Roma fuccedefle la follevazion
di coftui, e ch egli fofle poi attcrrato in un. conflitto da i Generali di

Teodofto, e che gli antichi non abbiano meffb meglio in chiaro que-
ilo notabil f.uto. Pubblico in quefti tempi eflb Augufto una Legge (0, (e) /.

in cui peoibr a i Conti delle Scuole militari di battere, e degradare fftt

gli Ufiziali fubalrerni. Con altre Leggt dichiaro, che a niuno- de i
Cod -

Difenlori delle Citta folTe permeflo il depor la fua carica fenza la li-

cenza dell Imperadore ; e che non fi potefle opporre la prefcrizione ,

quando fi trattava de gli aggravj e delle impoite del Pubblico.

Anno
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Anno di CRTS TO CCCCXLII. Indizione x.

di LEONE Papa 3.

di TEODOSIO II. Imperadore 41. e 35.
di VALENTINIANO III. Imperadore 18.

Confoli DIOSOORO, & EUDOSSIO.

ERA Volg
ANNO 441
(a; Thejau
rui Ko-vus

Infcriftiott.

pag. 406.

(bl Marctll.

Comes in

Chroatct .

(c) Hiflcr.

Mifdll. ,

lib, 14.

(d)
de Regxer.

fttctef

IL
primo Confole fi truova chiamato Flavio Diofcors in un Ifcrizio-

ne nferita da me altrovc () . Piu volte finora fi c parlato de gli

Unni, Barbari Settentrionali, che abitavano nella Scitia, che oggidi ap-
pelliamo Tartana. Un groflo corpo d effi era entrato nelle Gallic, col-

legati co i Romani . Ma il nerbo di quella Nazione barbarica tuttavia fi

fermava nelle iue fredde contrade ; e coftoro aveano gii cominciato a

maltrattare i paefi dell Imperio Orientale . Secondo il Padre Pagi,in
quelt anno fecero di peggio, fe pure s ha da mettere fotto 1 anno

prefentc, e non piuttofto nell antecedente quefta loro irruzione. Per
atteltato di Marccllino Conte (), nel precedente anno Bleda, e& At
tila Re d effi Unni, e d altri Fopoli della Tartaria , faccheggiarono
1 lllirico c la Tracia. Ma piu chiaramente parla di quelta turbolenza

1 Autore della Mifcella (0 con dire, che Attila Re de gli Unni, uomo
forte e fuperbo, mentre fignoreggiava infieme con Bleda fuo Fratel-

lo, entro nell lllirico, e nclla Tracia, con dare crudelmente il gua-
fto a que paeii, ed impadronirfi di tutte quelle Citta e Cattella, a ri-

ferva di Andnnopoli e di Eraclea. Percio fu richiamato indietro 1 e-

fercito, che era ito in Sicilia con intenzione di far la guerra in Affiri-

ca contra di Genferico. Non ci e difdetto il fofpettare, che lo ftef-

fo Genferico Iruzzicalle gli Unni a muoverfi contra dell Imperadore
Greco , per liberare fe fteflb da i pericoli ,

che gli fopraftava-

no. Vedremo in breve i maneggi fcgreti, che pallavano fra quefti Bar

bari benche divifi fra loro da tanto paele . Giordano Stonco (^),

i. feguitato qui dal Sigonio, lafcio fcritto anch egli, che Attila unito co

i Gepidi, de quali era in que tempi Re Ardenco, e co i Gpti, e Va-

lani, e con altre diverfe Nuzioni, e co i Re loro, diede il facco a

tutto I lHinco, alia Tracia, all una e all altra Mefia, e alia Scitia,

cioe alia Tartaria mmore; e che avendo Teodofio fpinto con quantc

forze pote Arnegiftio^ o iia Arnegifco fuo Generate, per arreftar que-

ilo torrente ,
fi venne ad un fatto d armi con gli Unni preffb Marcia-

nopoli, principale Citta della Mefu, cosi appcilata da Marciana So-

rella di Traiano Imperadore, ed in eflo il Generale Cefareo lalcio li

yita. Ma queita battagha, e la morte di Arncgilco fuccedctte alcuni

anni dopo, cioe ncl 447. per quanto fcdvc Marccllino Conte . Di que
fta



A M N A L i D ITALIA. 105-

fta irruzione de gli Unni.parlano ancora Caffiodorio
(&amp;lt;0,

e la Cronica ERA Vo!g.

.AlefTandrina 0) . II Padre Pagi (0 crcde, che nell Anno precedence

feguiffe una battaglia fra 1 Annata di Teodofio, ed Attila Re de gl;

Unni, preflo la Cherfonefo, o fia Penifola della Tracia, e che nel pre- .

fente leguifTe la pace fra loro . Rapporta egli le parole di Prifco Ret- Mexandr.

torico (O, prefe da gli Eftratti delle Legazioni, ftampari nel Primo ad hitnc

Tomo dclla Bizantina. Ma non II raccoglie ficuramente da Prifco, ^&quot;p^;.(

Autore per alcro di que tempi, e che ebbe mano in q-ue medefimi cni.

fcabrofi affarf, 1 Anno di quell* Pace, potendo effere, che la medefi- (d) f

ma fofTe trattata e conchiufa folamente dopo la battaglia, che dicem- * f-

mo data da Arnegifclo nell Anno 447. perche di quefta fola parlano
L&amp;lt;iat

gli antichi Storici . Pero d effa mi nieibo il fame meniione allora. Sot-

to il prcfente Anno -si Idacio GO, che Marcellino Conte (/) fcn vor.o (e) iJaclus

che fi vide in Cielo un infigne Cometa, e che le tcnne dietro la PC- * c/;/
&quot;

c -

fte, la qual fi. difFufe per tutto il Mondo. Intanto Gen(erico Re de //j comes
Vandali in Afl rica, non contento di efercitare la fua crudelta contra inchrnuf.
di que Popoli, c Ibpra tutto contra de Cattolici, colla fua intollcrabil

fuperbia, originata da i fortun;ui fuccefli dell armi fue, venne anche
in odio a i primarj Ufiziuli della lu.i Corte ed Armata. San Profpc-
ro C^-) e quegli ,

che racconta il fatto . Pero alcuni di eili macchinaro- (g) prafyer
no una congiura contra di luij nia fcoperti pagarono dopo gravi tor- Chma.

menti colla vita il -fio &amp;lt;3elh mal condotta imprcia. E pcrciocche il Re
crudt-le fofpetto di moltifTimi altri, anch effi li Icvo dal Mondo, di

rnaniera che venne ad indebolirfi piu per cue do dome (I ico accidentc,
che (e foiTe llato fconfitto in guerra. Probabiluiente di qu: avvenne,
che Genlerico diede orecchio a i trattad di pace, aUa quale era porta-
TO anche Valentiniano Auguito, il quaie non poteva di oicno, al mi-
rare addoflb aU Impcrio d Oriente quel gran diluvio di barbari Unni,
d elfernc fopcrchiato anch tgli nelle parti fue. Fu conchiufa effa Pa

ce, e relto in vigor d efla all* I mpcrador d Occidente qualchc Pro-
vincia in Affrica; ma qual fo(fe, nol fo io dire. Comincio in quelli
tempi, .ficcome oflervo il Padre Pagi, 1 Erefia d Eutiche, o fia Eu-
tichete in Orienre , E Teodofio Auguito pubblicb un Editto (A), per 00 N
metrere frcno alle frodi e concufiioni, che facevano i fuoi Miniftri nel

&quot; 2

,

prendcre la quarts dc i beni
,
che i Curiali lafciavano dcpo di se, da

spplicarfi al Fifco, ordinando, che tutta 1 eredita paflafle oc Figliuo-
li, Nipoti, Pronipoti, e r.el Padre, Avolo, c Bifavolo mafchi, con
akre rifervc e provifioni. E Valentiniano Augufto con fua Legge ( ) (i) Xo
d^ta in Ravenna amplio i privilegj de Cauiidici j e con un altra refticui 34-

a i Conti del facro c private Erario la facolta di condennare i Giudi-

ci, che dianzi era llata loro Icvata, per mettere briglia all avarizia
de Paiatini. E nota, che quefta Legge e data in Spoleti a di 17. di

Scttembre: il che ci pi;6 far conghietturare , che Valentiniano nel

prelcntc Anno andafle a Roma.

Tom. 111. O Anno
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Anno di CRISTO CCCCXLIII, Indizione xr.
di LEONE Papa 4.

di TEODOSIO II. Imperadore 41. e $6.
di VALENTINIANO III. Imperadore 1 o.

Confoli $
PET RON 10 MASSIMO per la feconda volta,

\ PATERNO, o piuttofto PATERIO.

ERA Volg.
AN NO 443.

(a) Pagius
Crit. Baron,

ad hum
Annum .

(b) Relanii.

in Fajlis .

(c) Marcell.

Comes in

Chronho .

(d) Chron.

jtiexandr.

(e) Proffer
in Chronic,.

I

(f) Prtfpir-
Tiro in

Cbronico .

(g) Iiiacius

in Chronic,

(h) Novell .

11. lorn. 6.

CoAte.

Ihetdof.

L Padre Pagi () pretende, che Paterio, e non gu Paterno, fia il

Cpnfole
di quell Anno. II Relando (b) preferifce . Paterno . Ma fa

cile e, che il nome non tanto ufuale di Pisrio % da gl ignoranti Co-
pjfti fia ftato mutato in Paterno ; e le ragioni del Pagi fembrano piu
gagliarde. Inqueft Anno abbiamo per teltimonianza di Marcellino (0
ContCj. cflere caduta tanta neve, che duro fei mefi fopra la terra, e

per cagione- dello fmoderato freddo perirono migliais d animali. Egli
aggiugne, che Teodofio Imperadore torno dalia

fpedizione d Afia a

Coilantinopoli . Akrettanto abbiamo dalla Cronica Aleflandtina (^) . Ma
contra chi fo(Te tale fpedizione, niuno lo fcrive . Certo non fu contra

gli Unni, perche quefti per allora non padurono in Afia. Nel prefen-
te Anno, per atteftato di San Profpero (0, riufci alia vigilanza di San
Leone Papa di fcoprire in Roma ftefla una gran ciurma di Manichei
nafcofti, i quali furono da lui obbligati a rivelare tutta 1 empieta del-
le loro dottrine, c i lor Libri confegnati al fuoco. Giovb a tutto il

Cattolicifmo quefta fcoperta, perche fi. venne a fapere, in quali Pro-
vincie e Citta dimoraflero fegrctamente i lor falfi Vefcovi e Preti,di
mode che si m Occidente, che in Orience provvidero i Vefcovi all

infezione, che andavano feminando . San Leone fopra cio fcrifTe del-

te iftruzioni a tutti . In Ifpagna per relazione di Profpero Tirone (/),

gli Alani, Re o Capo de quali era Stunfada^ partirono fra loro le Vil-
le abbandonate da i Popoli della Citta di Valenza. E da Idacio (,?)

fappiama, che in luogo di Afturio-. Generate dell*&quot;A rraata Imperiale di

Spagna, fu mandato daU Impemdor Valentiniano- . Merobaude ^ perfoni

nobile, e che per lo ftudio dell Eloquenza, e fpezialmente pel fuo

buon gufto nell Arte Poetica fi potea paragonar con gli antichi,eper
quefli fuoi meriti fu onorato di moke ftatue. Appena egli ebbe pofto
il piede in Ifpagna, che inife freno all infolenza de Bacaudi, Ruftici

ribelli, come di fopra accennai, che infeftavano Aracillo Citta della

Cantabria, oggidi Bifcaia. Ma quefto valentuomo poco durb in quell*

irnpiego, perchS per invidia d alcuni fu rich amato d ordine di Valen-

tiniano Augufto a Roma. Nel prcfente anno effb Augufto pubblico
una Legge (^), con cui vieta il poter proccdere contra de poveri Af-

fiicani, che fpogliuti di tutto, s erano fuggiti in Italia, per obbligar-
li a



ANNALI D ITALIA. 107

li a pagare i debiti e le figurta da lor fatte. A Itre Leggi ci fono e- ERA Volg.

manate da lui in queft anno, e due fpezialmente date in Roma nella AN
Piazza di Traiano: il che ci fa intendere, -ch effb Imperadore fu in

quehVanno ful principio di Marzo a eonlblare il Popolo Uomano col-

la fua prefenza. NeJl Agofto poi fufleguente egli ti ttuova in Raven
na. .Accadde in quefti tempi, come oflervano il Cardinal Baronio e il

Pagi, chc 1 infigne Scrittore e Vefcovo di Giro feadorcto , creduto

fautore de gli errori di Neftorio, fu per ordme di Teodoiio Augutto
fequeftrato nella fua Diocefi.

Anno di CRISTO CCCCXLIV. Indizione xn.
di LEONE Papa 5.

di TEODOSIO II. Imperadore 43. e 37.
di VALENTINIANO 111. Imperadore 10.

Conf 1

T EODOSI AUGUSTO per la diciottefima volta ,

$ ed ALBINO.

R Egnavano nella Scitia, o fia Tartaria, i due Fratelli Bleda, ed

dttila, iiccome e detto di fopraj e BIcda pare, che avefle piu
Popoli fottopofti, che il Fratello Attila . Ma potendo piu nel cuor
d Attila rambiiione, che ia ragione, e perch* egli non amava di aver

compagno nel trono, fraudolencemente uccife Bleda, per quanto narra

San Profpero nel prtfente Anno (a), e dopo lui Caffiodorio (^), con
(a) proffer

forzat tutte quelle popolazioni a rendere ubbidienza a fe fteffb . Lo chmnic.

attetta anche Giordano Storico (0 con aggiugnere, che quefto Re (^CaHw,

do -

crudcle mile infieme un immenfa armata, per deilderio di fnggiogare &quot;*ft

* C

i Lvomani, e Vifigotij e correa voce, che in quelro terribil efcrcito (c] Jordan.
fi contancro cinquecencomilp perfone: numero probabilmente ingran-

de Ret. Ge-

dito dal tiniore d allora. Cio pub farci -fofpettare, che Atrila non c - caf- 35-

foTe mai pafTato nella Gallia, come parve di fopra, che fupponefTe
lo Stcrico fuddetto . Marcellino Conte (^) riferifse all Anno fegucntc (d) Marcell.
la morte di Blcda. Attefta ancora quelto Scrittore, chc mori nell Anno Comes in

preknte in eta di quarantacinque anni Arcadia Figliuok d Arcadio chronic&amp;lt;&amp;gt; -

Imperadore, e Sorella di Teodouo Augudo, la quale fcgucndo le pie
efortazioni di Pulcheria Augufta fua Sorella, confervo la vergmita fino
alia morte. Ella godeva il titolo di Nobilijjima, e fahbnco in Co-
itantinopoli le Terme appellate Arcadiane . Genn^dio (c) in ifcriven- (e) Gennad.

do, che Attlco Vefcovo di Coftantinopoli indirizzo un Libro dclla de ^&quot; t

Fede e Verginita die Regine Figliuok Arcadio Imperadore y
vi com- Ecclej m

prende ancora quelia Principefla, molto iod.ita per Ja fua Picta, c

per altre fuc Vir;u . Fmi ancora di vivere nel prefsnte Anno San Ci-
rillo celebre Vefcovo d Aleflandna, e Scritrore infigne dclL Chiefa
di Dio, al cui zelo principalraente ii dee Pabbaiumetuo di Nettorio.

O z c del-



ERA Volg.
ANN 0444,

(a) Chronic.

Alexandr.

(V) Append.
Tumi 6. Co
lic. Iheod.

(c) Marccll.

Comas in

Chronico.

(d) Prcfper
Tiro in

Chrwici .

(e) Amm ia.-

nu: Marcel-
li/ixs I. ij.

cap. n.
(f j Idacius

in Chronic*;.
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e della fua Erefia. Era contra di lui efacerbato Teodoreto famofo Ve
fcovo di Giro , e dopo la di lui morte ne fparlo non poco ; ma le
Virtu di Cirillo fono ibpra le appaflionatc diccrie di Teodoreto . Sotta
quell Anno metre 1 Autore -dclla Cronica Aleflandrina () la difcordia
nata fra Teodofio Augutto, ed Eudocia fua Moglie . Ma pcrche il

Padre Pagi pretende cio accaduto anche pm tardi, ne parleremo piu
nbbaflb. Certo la Gronologia fi truova ben imbrogliata in quefti tem
pi . San Leone Papa feguito nel prefente Anno a Icoprire tutte le ri-

balderie de
1

Manichei in Roma, e pubblico il proce(To fatto contra,
di loro. Eflendo poi ftato in luogo di San Cirillo eletto Vefcovo
d Alexandria Diofcoro, egli non tardo a fpedire un ambafceria al Ro
mano Ppnteficc.

Coftui era creduto uomo di rara pieta, e certamentc
fu ncmico di Neftorio; ma non tardo a fcoprirfi fotto la pelle d a-

gnello un lupo. Veggonfi in queft Anno alcune Leggi di Teodofio
e Valentiniano 0), che riguardano le efenzioni, e i tributi. da pagar(i .

Anno di CRIST o CCCCXLV. Indizione xi n.
di LEONE Papa 6

m

di TEODOSIO II. Imperadore 44, e 38.
di VALENTINIANO III. Imperadore 2 1 .

Confoli 3
VALENTINIANO A u G u s x o per la feffca volta ,

\ NOMO, o fia NONIO.

IN
una Ifcrisione , da me pubblicata nell Appendicc Tom. IV.

della mia Raccolta, il lecondo Confole fi vede appellate Abinio .

A vvenne in Coltantinopoli in quell Anno per teftimonianxa di Mar-
cellino Conte (0, che fvcgliatofi nel Circo un tumulto e una rifla

popolare, quivi reftarono non pochi privi di vita. Forfe ancora ap-

particne a quefti tempi cio, che narra Profpero Tironc, W cioe che
i barbari Alani, a quali Aezio Patrizio aveva aflcgnate delle terre nella

Gallia ulteriore da dividerfi con gli abitatori di quelle comrade, tro-

vando della refiftenza negli antichi padroni d efle terre, mifero mano
all armi, e s impadronirono di tutto per forza. Aggiugne ancora, che
la Sabaitdia, oggidi la Savoia, fu aflegnata a que Borgognoni ,

ch e-

rnno rimatti in vita dopo I eccidio del loro Regno (accennato di fo-

pra) da dividerfi con que paefani . Quetln e la prima certa notizia,
che s abbia del nome della Sabaudia; perche non fappiaijh di ficuro,
che Ammiano Marccllino (?) ne parli, efTendo fcorrctto/il fuo tefto,

ed avendovi per conghiettura ripolto Adriano Valefio il fuddetto No
me . Abbiamo parimente da Idacio (/), che in Aftorga Citta della

Gallicia furono fcoperti varj Manichei, e nc fu fatto proceflb, il quale
da effb Idacio e da Tunblo Vefcovi fu inviato ad Antonino Vefcovo di

Merida. Ed ecco il frutto delle Iftruzioni, che in quefti medefimi
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tempi furono mandate da San Leone Papa a tutte le Provincie Cat- ERA Volg.
toliche . Aggiugne eflb Idacio, che i Vaiidali aU improvviio sbarca- ANNO 445.

rono in Gailicia, e ne afportarono aflaiffimc di quelle Famiglie . Co-
mincio in quell Anno Diofcoro Vefcovo d Alexandria, uomo vio-

lento, a perfeguitar i parenti di San Cirillo, fomentato in cio da
Nomo Confole : fopra di che fon da vedere il Cardinal Baronio, e il

Padre Pagi . Non bafto al vigilantiflimo Papa San Leone di fcoprire
in Roma i Manichei, e di far palefi a tutn le loro empie e ridicolc

opinioni : fi fervi ancora del braccio becolarc, per metterli in dove-

re, con avere ottenuto da Valentiniano Augufto un Editto 00, in
(a) Codic.

cui ordina, che coftoro fieno cacciati dalla Milizu e dalle Citta, che Theodof.

reftino efclufi dalle fucceflioni, con altre pene , che quivi fi poiTbno -Append.

lee;2ere . E perciocche Ilario Vefcovo di Aries fi attribuiva troppa
T m

n ,&&
^ r ir r J il /- 11- c / Na-uell. I. i.

autonta lopra i Velcovi della Oallia, ban .Leone ottenne dal mede- Tit. i

fimo Augufto un altro refcritto 0), iadirizzato ad Aezio Generale, (b; ibidem

nel quale fu provveduto a i diritti del fommo Pontefice. Sopra quefta
x ? - M-

controverfia abbiamo una Diifertazione del Quesnel nell edizione dell

Opere di San Leone. Per altro fi fmorzo prefto quefto fuoco, ed
Ilario fu, ed e tuttavia riconofciuto per uomo .Santo . Diede egli fine

a i fuoi giorni neir Anno 449. E degno d oflervazione un Editto (0, (c)

indirizzato in queft Anno da Valentiniano Augufto ad Albino Prefetto
Tlt

del Pretorio,.da cui apparifce, che i Numidi e i Mori
Sitife/tfi aveano

inviati i loro Ambafciatori ad eflb Imperadore, acciocche fofTero re-

golati i tributi dovuti al Fifco: il che fu facto. Quivi ancora fi vedc
nominata Coflantina^ Citta della Numidia, alia cui plebe non meno
che a i Curiali fi confervano i privilegj . Di piu e ivi ordinato, chc

chiunque mile Provincie Africans pertincnti air Imperadore vorra appel-
larfi, 1 appell -izione andra al Prefetto di Roma. Ed erano tuctavia al

governo di quelle Provincie un Duce, un Conlblare, e un Prefidente
con altri Ufiziali . Pertanto di qui intendiamo, che almeno una parte.
della Numidia, e le due Mauri tanie , e qualche altra Provincia dell

Affrica, reftavano tuttavia lotto il dominio di Valentiniano Imperador
d Occidente. A tali notizie s aggiunga cio, che Vittore Vitcnfc icrivc

dicendo, che Genierico parti le conquifte da. lui fatte in Affrica col
fuo efcrcito . Prefe per se la Provincia Bizacena r / Abaritam^ la Ge-

tnlin^ e parts della Numidia, ; e divife all efercito la Provincia Zeugi-
tana^ o fia to, Proconfulare ,

dove era Cartaginej e che 1 alttre Pro
vincie devaluate rimafero in potere dell Imperadore . Da efla Lcggc
e da altre, ch io tralafcio, noi ricaviamo,, che ne Mefi di Maeeio
t~^ ri-iTt-- . - OO

,.

Balio dell Jmnerador Teodofio,.il qualc per la frnoJerata PJA fupcrbia
fu degradato da eiTo Augufto, e forzato a farfi Chcrico, con reftar

anchc confifcato il fuo Palagio . E perche coftui era
Eu,,ucr&amp;gt;, ufci un

Editto, che niuno di tal razza
j

aflai numerofa allora in Oriente,po-
tefle da li innanzi falirc alia dignita di Patri^p.
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Anno di CRISTO CCCCXLVI. Indizione xiv.

di LEONE Papa 7.

di TEODOSIO II. Imperadore 45. e 39.
.di VALENTINIANO III. Imperadore i i.

Confoli 3
F LAVI AEZIO per la terza volta,

C QuiNTO AURELIO SlMMACO.

Volg. T)Er atteftato di Marceliino Conte GO in queft anno fu gravemente
0446. J^ afflitta la Citta di Collandnopoli dalla fame,, e a queito malore

tin. Cam s
tenne dietro la Pefte, Attaccatofi anche il fuoco al Tempio maggiore

in chronic, d efla Citta, tutto ando in preda delle fiamme. Abbiamo in oh re da

(b) idadus Idacio (^ , che mandato in Ifpagna Vito Generate dell Armata Ccfa-
tn chronic. .

rea? coftui con un rinforzo ancora di Goti, ando a fare il bravo nella

Provincia di Cartagena, e nella Betica, figurandoii di peter ricuperare
dalle mani de Svevi- quelle contrade. Ma fopragiunto con tutte le fue

forze Rechlla Re d effi Svevi, il coraggiofo Condottier de Roman: II

raccomando alle gambe: il che fu cagione, che gli ftefli Svevi diedero

un terribil guafto a qucl paefe. Intanto i Popoh della Bretagna crano

fieramcnte infeltari non folo da i Pitti, gente barbara venuta ne pre
cedent! Secoli in quella parte della gran Bretagna, che oggidi appel-
.liamo Scozia, ma eziandio da gli Scoti, anch cfli barbara gente, che
s erano anticamente impadroniti dell Ibernia, oggidi Irlanda, e che
diedero pofcia il nome alia Scozia, dappoiche n ebbero cacciati i Pitti.

(c) Keia Abbiam:) da Beda (0, e dall Autore della Mifcella G0,-chei Britan-
Hlft. /;*. i. n j

-m q uc fl; anno mandarono per cagione di quefta calamita una Let-

(d) Mftor.
tcra picna di lagrime e di guai ad Aezio, Generaliffimo di Valcnti-

Mifctll. niano, e Confole la terza volta, fcongiurandolo d inviar lorofoccorfi,
lit. 14. perche non poteano tener faldo contra la forza di que barbari vera-

(el Huron, mentc crudeli . Scrifle San Girolamo (), d aver veduto nella Gallia,
/. i. contra

quand era giovane, alcuni de gli Scoti, gente Britanmca, i qudi inan-
Joi/tman,

gjavano carne umana. E che coftoro, benche trovafiero slla campr.gna

greggic di porci, buoi, e pecore, pur folamente il dilettavano di ta-

gliar le natiche a i Paitori, e le mammelle alle donne, tenendo quefto

pel miglior boccone delle lor tavole. Aezio compati bcnsi i B:itanni,
rna non pote dar loro aiuto alcuno, perch era necefluato a tener di

villa Attila Re de gli Unni, che andava rodendo vane Provincie, con

prendere e defolare Citta .c Catlella. Quefta mrrazione
, autenticata

da Bt-dii, ci fa intendere^ che Attila feguitava tuttavia a tener in ap-

preninne tanto 1 Jmperio Orientale, quaiito TOccidcntale, con far del

le fcorrerie, e rovinar Citta. nelle Provincie Romane. Fors anche a

tempi j e non gia come ptetende il Padre Pagi, e da attnbui-

re



ANNALI D ITALIA. in
re 1 invafione e la pace de gli Unni , ch egli rapporu all anno 441. ERA Volg.

e 442, .
ANNO 446.

Qiiefto ferociflimo Re Attila, di profeffione Idolatra, figrvoreg-

giando ad immenfi Popoli, era talmente falito in credito di crudelca

c potenza, che facea paura all Europa tutta. Prifco Iftorico, che per
teltimonianza di Giordano

(&amp;lt;z),
fu inviato a lui Ambafciatore da Teodo- ^ Jordan.

fio Augufto, lafcio fcritto: che avendo egli palTato nel fuo viaggio la Ti- de Ret. GC-

fia, la Tibifia e la Dricca (forfe il Tibifco, e la Drava) arrive a quel luo- tlc - &amp;lt; 34-

go, dove Fidicola il piu bravo de God fu uccifo per inganno de i Sar-

mati . Poco lungi crovo un Borgo, in cui era ii Re Attila, Borgo a guifa
di una Citta vaftiffima colle mura di legnami cosi ben commefTi, che

non fi fcopriva la lor commeflura . V eranovafte fale, camere, e por-
tici con pulizia difpolH, e nel mezzo un ampio Cortile, che diva af-

fai a conofcere, effere quello un Palazzo Regale. E tale era 1 abita-

zion barbarica d Attila, ch egli preferiva a ttitte le Citta da luiprefe.
Defcrivendo poi la perfona d Attila, aggiugne, che fpirava fuperbia
il fuo pafleggiare, girando egli di qua e di la gli occhi, acciocche dal

movimento Iteffb del corpo apparifle la fua poflanza. Era vago di guer-

reggiare, ma procedeva con riguardo ne combattimenttj a cfji il fup-

plicava, compariva indulgente,, e il trovava favorevole chiunque fi ar-

rendeva a lui su la fua parola: di datura bafTa, con petto largo, tefta

grande, occhi piccioli, poca barba,, capelli mezzo canuti
,
nafa fchiac-

ciato, di colore fcuro . Uomo fecondo il fuo naturale di fommo ardi-

re, ma accrefciuto dall effergli ftata portata da un bifolco una fpada,
trovata per accidence, ch egli fi. figure eflere la fpada di Marte. Per
akro certa cofa e, che gli Unni^ preffb i Latini Hunm t furono Po

poli della Scitia, cioe della Tartaria, la quale fi ftcnde per un immenfo
tratto dell Afia Settemrionule . Chunm fono ancora chiamati da gli an-

tichi, perche pronunziavano con afprezza 1 afpirazione . Ammiano Mar-
cellino &amp;lt; dcfcvivendo i movimenti di coftoro circa 1 Anno di Crifto

(ty 4m
37f. ce h rapprefcnta tali, quali appunto anche oggidi fono i Tartari nut lib.

confinanti colla Ruflla: gente fiera, avvezza a vivere fotto le tende, cap- 2.

c al nudo cielo, e a fofferire il Sole, e la pioggia e la neve, ferven-
dofi di rado di tetto alcuno, vivendo, come le bedie, di radici d erbe,
c di carne mezzo cruda. Senza abitazione fiffa paiTavano da un luogo
all altro, e combattevano su cavalli brutti ma veloci, non mai con
ifchiere. ordinate , ma tumultuariamente, fuggendo, tornando, fecon-
doche fe la vedeano bella . 11 loro veftito era di pelli d animali, e per
che non nafcefle loro la barba, fi abbruftolavano le guancie con ferri

infocati, di modo che parevano piu tofto beftie da due piedi,o f^n-

tocci di legno fatti con un accetta, chs Uomini , Fin dove arrivaffe

allora il dominio d Attila,. nol poffiam difcernere. Probabile e, che
aveffe gia ftefe le ftabili fue conquide fino al Danubio con paflar an
che di qua, c che poffedefle fe non tutta, almeno in pane la Sarma-

zia, oggidi Poionia, e la Dacia antica cioe quella, che e oggidi Tran-

filvania, con altri paefi. Si sa ancora da Prifco, che Attila avea af-

fedia-
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ERA Volg. fediata e prefa la Citta di Sirmio, vicina a Tauruno, oggidi Belgra-AN NO 440. jo pe co come gia avverti il BonfinioO*), e come fi ricava dall Au-

?*
tore dcila Mifce]la

W&amp;gt;
da San Profpcro .(0, e da Giordano Storico M ,

Hangar. gli Unni fignoreggiavano ancne nella Pannoma. Gia abbiam detto ,

Dr.-rfrf. r. che coftoro erano colle fcorrerie penetrati di qua dal Danubio con de-

!M
3

it

vaftare la Mefia e la Tracia. Ed appunco Prolpero Tironc
(&amp;lt;0,dopo

Mifctlb
aver narrata k morte di Bleda, uccifo dal fratello Atrila, al fufleguen-

lit. 14. te anno fcrive, che 1 Oriente pati una terr:Lil rovina, perche nou

(c) Proffer meno di fetcanta Citta furono date a facco e devaftaie da gli Unni
,

/j-)

C r

*^* nor avendo potuto Teodofio Augufto impetrare foccorfo alcuno dalP

dt Rel. el- Imperador d Occidcnte. Diede in queft anno Valentiniano Augufto
tit. c. 34. due Leggi CO in Roma, colle quali prefcrive buone regole, affinche

(e) Profper fieno valide le ultime volonta delle perfone .

Tire in

Chrcnico .

Anno di Cms TO CCCCXLVII. Indizione xv.
6 in di LEONE Papa 8.Afpen dice .

_ (
I

di T E o D o s i o II. Imperadore 46. c 40.
*di VALENTINIANO III. Imperadore z$.

r r 1- &amp;lt;;

CALLIPIO, o fia ALIPIO,

Confolij ed ARDABURIO .

FU queft Anno funcfto
p&amp;lt;rr

la Citra di Coftantinopoli, perche fe

condoche attefta JVlarcellino Conte (^), con cui s accorda la Cro-

c/T
M &quot; n ^Ca Aleflandrina (h) , si tcrribili Trcmuoti fi fccero in elTa fcntire, che

(h) cbron. caddero in gran pane le mura di quell augulta Citta con cinquama-
Alexandr. fette Torri . Si Itefe fopra altre Cirta lo lte(7b flagello, a cui tenne

dietro la carettia, e ur pcllilente odore dell aria colla mortc di moke
(i) Nicepho- migliaia d uomini e di giumenti . Niceforo ( ) piu difTufamente rac-
rus I. 14. coiua i lagrimevoli cfFetti di quefti Tremuoti, che durarono, fenten-
cap. 46.

(jQ^ ^j tamo in tanto le loro fcofle, per fei mcfi, e fecero poi gran
rovina nella Bitinia, nclle due Frigie, nell Ellefponto, in Antiochia,
c in altre contrade d Oritnte, di modo che il Popolo di Coftantino-

poli coll Imperadore temendo fempre d eflere fcppelliti fotto le cafe

traballanti, utcivono alia campagna. A quelta dimeltira cahmita s ag-

giunfe rettern.x*, perche fegue a dire il fuddetto Marcellino, che ii

Re Attila, con paiTi nimici venne fino alle Termopile, paflata la Tef-

falia j e che Arnegifco Generate d Armata nella Dacia Rjpenfe per 1 Jm-

pcrador Tcodolio, combattendo bravamente contra 1 cfercito d Atti

la., dopo aver fatta grande ftrage de nemici, rimafe anch egli uccifo

(k) chrome, ful cjinpo. Nelh Cromca Aleifandrina (k} fi vede rcgiftrato il fatto
ibidem.

mcdefimo, fe non che Arnegifco vien chiamato Generale d Armata
nella Tracia, ed egli probabilmente difendeva 1 una e I ahra Provin-

cia.
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cia . Ivi e fcritto di piu, che in queft anno fu ricuperata Marciano- ERA Volg.

poli, Citra della Mefia prcflb il Ponto Eufino, o fia Mar Nero. Sotto ANN0447.

queft anno narra Idacio GO, che furono portati in Ifpagna gli fcritti (a) lAatlut

di San Leone Papa contra de Prifcillianilti Eretici, e fopra cio efifte chronict.

una fua Lettcra a Turibio Vefcovo d Aftorga. ScrifTe eziandio il San
to Ponteficc a Gennaro Vefcovo d Aquileia, e a Settimio, Vefcovo
d Altino contro i Pclagiani, che in quella Provincia alzavano la tcfta.

Ma intorno a cio fon da vedcre gli Annali del Cardinal Baronio, la

Storia Pelagiana del Cardinale Noris, e il Pagi fopra gli Annali d eflb

Baronio . Per teftimonianza di Profpcro Tirone (6) comincio a regna- (b) prtfter
re in queft anno fopra i Franchi, Popoli dclla Germania, Mcroveo

,
T&amp;lt;n&amp;gt; in

cflendo mancato di vica Clodion:, il qualc per atteftato di Prifco (0 chronic*.

Rcttorico, fu veramentc Padre d eflb Meroveo. E da quefto Principe [*/***
difcefc la Linea Merovingica de i Re di Francia, ch ebbe poi fine &quot;,[. Tom
a tempi del Re Pippino. /. Hlftar.

In queft Anno ancora, fecondo 1 opinione del Padre Pagi (d} ,
s
yMnt ?-

termino i fuoi giorni San Proclo Patriarca di Coftantinopoli, cd ebbc ^ncrtnc^ai

per Succeflbre San Flaviano . Narra Niceforo Callitlo
(&amp;lt;?),

chc Cri- Annal, sa-
fafio Eunuco, da cui cenni era allora aggirata la Cortc di Teodofio &quot;

Imperadore, pretcndeva, che Flaviano mandaffe un regalo ad e(Tb Au- e^ K ce~

gufto per 1 elezionc c confccrazione fatta di lui . Flaviano gl invio de jfT**,
I4

i pani benedetti, ma non gia oro, come fperava 1 Eunuco. E quindi afftar, .

nacque 1 odio d efTo Crifafio contra di Flaviano, e il defidcrio di farlo

deporre. Ma perciocche non gli farebbe mai venuto fatto, finche Pul-
cheria dugnftci, Sorella di Teodofio Imperadore, continuava nell auto-
rita grande, ch ella godeva in Cortc, e preflb il Fratello: penso pri-
ma a levar di mezzo queft oltacolo, e percio fi uni con Eudocia, Mo-
glie dell Imperadore, c 1 induflc a fare il poflibile per ifcavalcar la

Cognata. S era gia ailignata 1 invidia in cuor d Eudocia al mirar cfla

Pulchcria , che Itava cosi innanzi nella grazia dell Imperadore, e il

governava, per cosi dire, co i iuoi configli. Maggiormente ancora
s altero 1 animo fuo per una burla fatta da e(Ta Pulchcria, Donna fa-

viflima, al Fratello Augufto. La racconta Cedreno (/) . Era foHto Teo-
(f) ctdnu,

dofio a fottofcrivere le Carte e i Mcmoriali, che gli erano prcfentati in uijlor.

da i Miniftri, tfoppo buonamente, fenza leggerli . Volendo la faggia
Principcffa farlo ravyederc di quefta negligenza, lafcio correre un Me-
moriale, in cui fotto certo preteito il pregava di venderle per Serva
1 Imperadrice Eudocia fua Moglie. Secondo il coftume lo fottofcriffc
Teodofio fenza leggerlo. Eudocia dipoi, venuca in camera di Pulchc
ria, fu ritenutada efla; e benchc 1 Imperador la chiamaflc, per alcun

poco ricuso di liberarla, adducendo d averla comperata. Fu una burla
fatta a buon finej ma i Principi non fon. genre, che facilmcnte foffra
d eflere beflfata. Pcro Eudocia, probabilmcnte valendofi di quefta con-

giuntura, e certa delle fpintc, che le dava Crifafio, tanto fece, tan-
to ditfc, che fmoffc contra della Cognata il Marito Augufto con per-
fuadergli di farla Diaconcfla . Egli nc dimando il fuo parcre al Patriar-

Tom. III. p ca
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ERA Volg. ca Fhviano, e quefti fegretamente ne avviso Pulcheria; ne di piu ci

ANN0447. voile, perche la buona Principefla da fe ftefla fi ritiraffe dalla Cores
e dalla Citta, e fi mettefle a far vita privata e rranquilla. Allora Eu-
docia con prcndere le redini fi mife a governar 1 Imperio ed anche
T Imperadore} ed okre a cio irrito il di lui animo contra di Flavia-

no, perche avefle rivelato il fegreto . Di qui poi vetine un fiero in-

fuko alia Relyione Cattoltca, e una frotta di graviffimi malanni con
tra dello fteflb Teodofio, per effer egli rimalto privo de i configli
della faggia e piifiTma Pulcheria. Valentiniano Augufto nell anno pre-
fente pubblicb un Editto

(&amp;lt;*) ,
indinzzaco ad dlbino Prefetto del Pre-

torio e Patrizio, coatro i rompitori de Sepolcrij del qual delitto aper-
tamente dice, che erano allora accufati gli Ecclefiatlici, i quali con-
dorri da uno fregolato zelo contra le memorie de Pagani, fi prcndc-
vano la liberta, fcnza che ne foffe intefo il Sovrano, di atterrare i loro

Sepolcri. Contra d effi, ancorche fofTero Vefcovi, e intimata la pena
dell efilio. Con altra Legge eflb Imperadore ii moltro favorevole a i

Liberti,.de quali era ben grande il numero, conordinare, che da Fi-

gliuoli od Eredi di chi gli avea manomefli non potelFero effere richia-

mati alh Schiavituj e che avendo effi Liberti de i Figliuoli , ad efli

pervenille 1 intera eredita del Padre. E morcndo fenza Figliuoli, un
terzo de beni fi avefle da confegnare a i figliuoii, o pure a i nipoti
di chi loro avea data la liberta. E perciocche mold Mercatanu fa-

ceano i lor traffichi fenza entrar nelle Citta per ifchivar le Dogane ,

con akra Legge proibi q^uefta loro ufanza.

Anno di CRIST o CCCCXLYIII. Indizione r.

di LEONE Papa p.

di TEODOSIO II. Imperadore 47. e 41*
di VALENTINIANO III. Imperadore 24.

r f r S
FLAV IO ZENONE^

i RUFIO PRETESTATO POSTUMIANO.

POflumlano
Confole Occidentale, fu Figliuolo di Flavio Avito Ma-

riniano, ch cra anch egli falito alia dignita del Confulato nell an-

(b) Gritttr. no di CritVo 41$. come s ha da una Ifcrizione del Grutero (4). Ze-

infcnption. none Confole Orientale, per atteitaro di Damafcio nella Vita d Ifidoro

fag. 464.
preiTo Fozio ,

era tuttavia Pagano, e fi ftudio di abohrc la Religion
Cridiana, ma con una morte violent Dio taglio la ftrada a i fuoi di-

fegni. Bifogna, che coftui avefTe gran potere e credito, perche Pri-

(c) prifcm fco Ktorico (&amp;lt;r&amp;gt; nota, avere Teodofio avuta paura, che Zenone gli
t&amp;lt; Legano- ufurp a(Te 1 Imperio . E fappiamo ancora, che fu Generale d Armata,

jj*.
1

e comandavaa tutte le milizic deH Oriente. Succedcttc in queft anno
un
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un altro avvenimento famofo nella Corce dell Impenidore d Oriente, ERA Volg.

che viene narrato daila Cronica Alcfllindrina
.(&amp;lt;),

da Teofane 0), e da AN (40448.

gli altri Autori Greci. Paulino
, Maggiordomo e favorite di Teodofio

Augufto, godeva ancora non poco della grazia dell Imperadrice En- ^
dotia, (iccome quegli, che influi non poco ad alzarla dal baflb fuo fta- &amp;gt;n

to al Trono Imperiale. Si trovava egli in Ictto per male d un piede,
allorche un pover uomo prefemo all Imperador Teodofio, come cofa

rara, un Porno di ftraordinaria grandezza, nato nella Frigia . Teodofio

gli fece fubito donare cento cinquanta fcudi d oro, e mando il Porno

in dono all* Augufta Moglie Eudocia, ed ella il mando a donare a Pao-

lino, il quale nulla fapendo, onde F Imperadrice 1* avefle avuro, lo

fpedi come cofa rariffima per regalo all Imperadore, a cui fu prefen-

tato, mentrc ulciva di Chicfa% Teodofio non si tofto fu al Palazzo,
che chiefe conto del Porno dalla Moglie. Ella rifpofe d averlo man-

giato. Di nuovo 1 interrogo, fe 1 avefle mangiato, o pure inviato a

qualchc pedonaj ed ella con giurarnento replico, che 1 avea mangia
to. Queua menzogna mife certi folpetti in capo a Teodofio, di modo
che ne fcgui feparazionc e divorzio fra di loroj e fu cagione, ch effb

Augutlo , conceputo mal animo contra di Paolino, da li a qualche tem

po il fece ammazzare . Eudocia da quefto colpo vedendo ofFefa pub-
blicamente la riputazionc fua, perche venne a palefarfi ad ognuno ,

che per cagione di lei era incontrata ad eflb Paolino quella ditavven-

tura: dimando licenza all Imperadore di potr pafl are alia vifita de*

Luoghi fanti di Gerufalemme, e 1 ottenne. Allora fu, ch effa pafso

per Antiochia, fecondoche abbiamo dalla Cronica Aleflandrina (0 } t . W chronic.

non gia nell anno4jp. come ha Evagrio dove ricevette di grandi o- ll&amp;gt;ldem -

nori. Di la poi fi trasferi a Gerufalemme, e quivi fi trattenne fino al

fin della vita, con aver allora rifatte le mura tutte, e compartiti altri

benefizj a quella fanta Citta.

Strano e, che nella Cronica Aleflandrina fuddetta venga riferito

un tal fatto fotto i anno di Crifto 444. quando s e veduto, che dopo
1 ailunzione di Flaviano alia Sedia Patnarcale, accaduta nel prefente

anno, Eudocia fu efaltata piu che mai per la ritirata di Pulcheria Au-

gulta. Ma finalmente il Cominuatore d efla Cronica, che fi crede vi-

vuto fotto 1 Imperadore Eraclio, pote sbagliare ne conti. Piu ftrano

puo parere, come nella Cronica di Marcellino Conte, piu vicino a

que tempi, fi truovi fcritto molto piu indietro, cioe all Anno 440. (d) (d)

che Paolino Maeftro de gli Ufizj, per ordine di Teodofio Augulto, fu
l
.

n -

uccifo in Cefarea di Cappadocia. Pofcia all Anno 444. narra lo fteflb
&quot;

Marcellino, che Saturnino Conte della Guardia Domeftica di Teodo
fio, mandato appoita da efTo Augutlo, uccife Severo Prcte, e Gio
vanni Diacono Miniftri dell Imperadrice Eudocia in Gerufalemme.
Eudocia irritata per quefto fatto, fece tagliare a pezzi il mcdefimo Sa
turnino y laonde per comandamcnto del marito Augufto efTa venne fpo-

gliata di tutti i Reali Miniftri, ed in tale ftaro rimafe dipoi fino alia

njortc nella fuddetta Citta. Son certamente fuori di fito quefti fatti.

P J. Teo-
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ERA Volg. Tcofane (), c Niceforo Callifto () piu accuratamentc li fcrivono
AN 0448. fucceduti, dappoiche Eudocia fi trasferi a Gerufalemme. c pcro tali
(a) Theobh. j r 1 1 &amp;gt; A c /- &amp;gt; i \

chrono- omicidj dovcttero legutre nell Anno legucnte. L-erto e bensi, che a-

graphia. vendo in qucfr anno Flaviano Patriarca di Coftantinopoli congrcgato
(b) Nice- un Concilio, in efi*o condanno 1 Ercfiarca Eutichete: fopra che fon da

T*47
H ve &amp;lt;*cre gl Annali del Cardinal Baronio, c del Padre Pagi . Allora Cri-

fafio Eunuco potentiflimo nclla Corre di Teodolio, e partigiano di

quell Eretico, tanto piu s accefe di fdegno contra del fanto Vefco

vo, c ne giuro la rovina. Teodofia Augufto pubblico benc in queft*
anno un Editto contra de i faucori di Ncftorio; ma non prefe buona

guardia contro i nafccnti errori dell altro Eretico. A queft anno rife-

(c) pagmt rifce il Pagi () la caduta di Giro Panbpolita, che abbiam veduto di
cnt* Baron. fOp ra Confole

,
c che fu eziandio Prefetto del Pretorio, e Prcfetto

della Citta di Coftantinopoli, e Patrizio, uomo di gran prudenza c

maneggi . Era quefti, perche amante della Poefia, cariffimo all Impe-
radrice Eudocia, Poetefla anch effa. Ma dappoiche ella cadde dalla

grazia del Marito Augufto, e fi fu ritirata a Gerufalemme, fucccdet-

te la rovina ancora di quefto perfonaggio, il quale fccondo mold Scrit-

tori fu creato dipoi Vefcovo di Smirna, o piu tofto, ficcome accura-

tamente pruova il Padre Pagi, fu Vefcovo di Cotieo Citta delia Fri-
(d) smdas

gja _ s appoggia elTo Pagi all autorita di Suida (^). per rapportare al
in Lextco , f

D
, , /v ,.

. . . -, c V &amp;gt; XT- r
verb. Cyrus. P re ente anno la depreffione di Giro. Ma i eorane

(&amp;lt;?),
e Niceforo

(e) rheofh. Callifto (/) fanno menzionc di quefto fatto due anni prirna dell ele-

ibldem. zione di San Flaviano, e tre prima della ritirata d Eudacia Augulta.
(f) *f -

Nullndimeno foeeiuencndo Niceforo, ch eeli cadde dopo il Trcmuo-
pkerus Hifl. . ..,

&quot;^
.
to

. r -,T -\ r
I. 14. c. 46^

to dell anno precedente, pare che in queft anno feguiue il fuo preci-v

pizio. E fu perche avendo egli rifabbrtcato in pane le mura atterra-

te di Coftantinopoli, il Popolo gli fece plaufo nel Circo con gridare:

Coftantino fece ,
e Giro rinovti . V era prefente 1 Imperadore, etePeb-

be a male&amp;gt; percio trovato il pretetto, che coftui era Gentile, o fe

1 intendcva co i Gentili, il degrade, e gli confifco i beni. .Se ne fug-

gi egli in Chiefa, e allora fu ordinato Cherico, e poi per compaffio-
ne che n ebbe Teodofio, fu creato Vefcovo, come hodecto, di Co
tieo. In que(l

r
anno (e Marcellino Contc, che lo narra) dall India fu

mandata in dono all Imperador Teodofio una Tigre domataj ed eflcn-

do bruciato il Portico fabbricato di marmo di Troade in Coitantino-

poli colic due Torri delle Porte, Antioco Prefetto del Pretorio rimife

tutto nello ftato di prima. Aggiugnc ancora quello Storreo, che effen-

do venuti gli Ambafciatori d Attila a richiedere il danaro pattuito, fu-

rono licenziati con ifprezzo . NelPAgoilo del prefente Anno diede fi-

v\ idaduf ne a i fuoi gioini, fecondo Idacio CO, Recbiia Rede Svevi in Meri-
i chronic*, da, Citta della Lufitania, e mori Pagano. Ebbe per fucceflore nel

Regno Rechiario fuo Figliuolo, Cattolico di Rcligionr, quantunque
all inalzamento fuo provafTc qualche oppofizionc

da i fuoi. Appenac-
(h) Jfidorus

jj f vj^e fcrmo fu j Trono, che fi mile a facchegmar k Provincic
tn Cbronico

;
. . , ,, , T . . *. A -i /&amp;gt;, V& rRomane vicme (). Valentmiano Auguito in quelt Anno conrcrmo con

iuo
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fuo dccreto 00, inviato ad Albino Prcfetto del Prccorio le Leggi No- ERA Volg.

vellc di Teodofio Imperadore d Oricntc, Suocero fuo, ma chiamato ^9

da lui Padre per rivercnza. rtetdof.

jlppend.
-. , Tom. 6. Tit,

Anno di CRISTO CCCCXLIX. Indizione n. 13.

di LEONE Papa 10.

di TEODOSIO II. Imperadore 48. e 41.

di VALENTIN IANO III. Imperadore ^^

Confoli $ FLAVIO ASTURIO, e FLAVIO PROTOGENE.

IL
primo fu Confole Occidentale. Dal Relando 0) e

cbiamato^- (b
1

)

jlerio-, ma verifimilmentc s inganno. II Cognornc aflai noto d ^f- ttf

fterio fu cagione, per quanio mi figure, che gl ignoranti Copifti fcri-

veflero Afterio in vece $ Afturlo . Venne fatto in queft anno al fopra

mentovato Crifafio Eunuco, mcrce la fua onnipotenza in Corte di Teo
dofio Augufto, di abbattere San Flaviano Patriarca di Coftantinopoli .

Uniffi coltui con Diofcoro Patriarca d Aleflandria, uomo violence ed

empio, che proteggeva a fpada tratta 1 Eretico Archimandrita Eu-

tichetev ed avendo perfuafa all Iraperadorc la neccflita d un Concilio,

Efefo fu la Citta deltinata per tenerlo quivi . Si tenne, c il fommo
Pontefice Leone vi mandb i fuoi Legati, i quati indarno ftrepitarono

c proteftarono di nullita al vedere, che in efla adunanza fu afloluto Eu-

tichete, fcomunicato, depolto, e cacciato in efilio San Flaviano, dove

fini i fuoi giorni dopo pochi Mefi, non fi fa fe per morte naturalc,

o pure violenta . Non fo come, Marcellino Conte (f) actribuifce tali
|-(

c

j
difordini alia violenza di Diofcoro, e di Saturnino Eunuco. Se Cri-

\n chroma.

fafio non aveva anche il nome di Saturnino, qucfto e un crrore . Era

ben Crifafio fopranominato Zamma; ma non c*e apparenza, che por-
tafle il nome di Saturnino . Di quefto avvenimemo tratta a lungo il

/^ san&amp;gt;.

Cardinal Baronio W, e dopo di lui il Pagi (0 . Non cosi tofto udi Annul. Hit.

San Leone tante iniquita, che raunato un Concilio in Roma, riprovo (e) pagius

il falfo Concilio d Efefo, e dichiaro nulli tutti i fuoi Atti. Manco di Cr &amp;gt; - Sar&amp;lt;&quot;f -

vita in qiielt Anno Marina Sorella di Teodofio Imperadore, fecondo-

che s ha da Marcellino Conte. Efla e fpropofitatamente chiainata nel-

la Cronica Aleflandrina (/) Moglie di Valentiniano Augufto. Era nata (f) cbroni-

nell Anno 401. non ebbe mai, ne voile averc marito , avendo confe- w-4**-
-r-^- &amp;lt; r . i A, /T ii- i annum .

crata a Dio la fua vergimta. Aggiugne eflo Marcellino, che panmen-
te in queft Anno finirono di vivere Ariovindo, ch era ftato Generale

d armi di Teodofio, Confole nell anno 4^4. c Patrizio&amp;gt; e fimilmen-

te Tauro, che fu Confole nell anno 418. ed era falito anch egli alia
rj4C ;a,

dignita di Patrizio Abbiamodaldacio C?),chcnelprcfentc anno Reebia- % chronic*.
no
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Volg. no Re de i Svcvi in Ifpagna, avendo incominciato il fuo Regno col

ANK0449. prendere in Moglic ,una Figliuola di Teodoro, o fia di fevderico, Re
dc Vifigoti nella Gallia, nel Mefe di Fcbbraio andb a faccheggiar la

Guafcogna. Aggiugne, che un cerco Bufilio, avendo adunati molti Ba-

caudi, che noi pofliamo chiamarc aflaffini, mife a filo di fpada i Cri-

ftiani nella Chiefa di Tria^one Citra della Provincia Tarraconenle, og-
gidi Tarazzona nelP Aragona; e che vi reito morto anche Leone Ve-
Jcovo d efla Citta . Portofli nel Mefe di Luglio il Re fuddetto Rechia-
rio a vifitare il Re Teoderico fuo Suoceroj e nel ritomo infieme col

poco fa metuovaio Bafijio diede il faccheggio al territorio di Cefarau-

gufta, oggidi Saragozza. Impadroniffi ancora con inganno della Citta

d llerda, oggidi Lerida,e meno di gran gentc in ifchiavicu . Per at-

(a) ifidtrus teftato di Sant lfidoro () i Viligoti della Gallia preitarono aiuto a co-
/ ckrtnico

f^u j a commettere si fatte iniquita , tuttoche non vi toffc guerra dichia-

(b^Theofh
rata co R man - Chi badaflc a Teofane (), circa que Hi tempi At-

in chronog. tila Re de gh Unni fpinfe le fuc armi nella Tracia, prele e fpiano va-

rie Citta, e llefe il tuo dominio fino all uno e all ahro Mare, cioe al

Politico, e a quel di Gallipoli e Scfto. Fu fpedito un efercito contra

di ,lui j .ma conofciuto quello del Re barbaro troppo fuperiore di for-

ze, fu coftretto 1 Imperador Teodo^tb a promettergli ogni anno tin

tributo ,di danari, purch egli fi ritirade dal paefe Romano: il che fe-

gui . Aggiugne, che poco dopo accadde la morte d cflb Imperadore.

Sappiam di certo, che Qpkmente nell Anno fuflegucnte Teodofio Au-

gulto compie la camera de iuoi giorni. Ma certo la Cronologia di Teo
fane e qui, come in altri fiti ancora, zoppicantej ed alcuni anni pri-

ma fi dee ammettere 1 irruzione de gli Ijnni, o fia de Tartari, e di

,. p
-

s .Attila Re d efli, nell Imperio d Oriente. 11 Padre Pagi CO, ficcome

tn Critic, dicemmo di fopra, fondato fuli autorita di Marcellino Conte, crede,
Enron, ad che nell Anno 441 . cotelli Barbari cominciaflero quel brutto giuoco
Ann. 441. contra ie Provincie Romane Orientali, e che nel feguente fi conchiu-

defle la pace, narrando Prifco Iftorico, -che fi venne dopo la battaglia

del Chertbnefo, fvantaggiofa a i Romani, ad un aggiuitamento . Ma
forfe queita battaglia non e fe non quclla dell anno 447. in cui refto

morto Arnegifco Generale di Teodofio Augufto.
Comunque fia, non increfcera a i Lettori I intendere qui in po-

(d) Prifcus ,che parole cio, che con moke lo fteflb Prifco Rettorico
C&amp;lt;^),

Autore

inter Excer- fa que tempi , lafcio Icriuo intorno a gli Unni, ma fenz aver cgli di-

Legat. ^^ ^ Anni delle loro imprefe. Con fue Lettere richiefe Attila

. all Imperadore Teodofio i difertori e i tributi, perciocche v era un

antecedente convenzion di pagare a que Barbari annualmente fette-

cento Libre d oro. Tutto ricuso T Imperadore; ed Attila allora en-

tro nelle Provincie Romane con venir devallando tutto fino a Razia-

ria , Citta grande della Mcfia di qua dal Danubio. Verfo il Cherfo-

ncfo della Tracia fi fcce un fatto d armi con isvantaggio de Greci,

dopo il quale per paura di peggio, Teodofio ftabili la pace con ob-

bligarfi di. rcndsrc gli Unni difertori, di pagare fei mila Libre d oro

per
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per gli ftipendj decorfi, e due mila e cento annualmente in avvenire ERA Volg.

a cicolo di Tribute. Per rrrettere infieme la fomraa di tant oro, fi fe- ANN 0449-

cero avanie incredibili a i Popoli . E qui nota Prifco, che i tefori

dell Imperadore, e de i privati, fi confumavano in ifpettacoli, giuo-
chi e piaceri; ne fi mantenevano piu , come in addietro fi faceva, i

corpi d Armata in difefa deU Imperio, ne v era -piu difciplina, mill-

tare
&amp;gt;

e pero ogni Nazion barbara infultava ,
e faceva tremare in

que tempi la Rornana. I foli abitanti d Afimo, Citta della Tracia,
tennero forte un pezzo, fenza voler rendere i defertori, e con far

grande ftrage di que barbari. Fatta la pace, Attila per fuoi Amba-
fciatori dimando gli Unni fuggiti nelle Terre deU Imperio; e poi nc

fpedi de gli aim, trovando pretefti di nuove Ambafcerie, per arric-

chire i fuoi cari, giacche tutti fempre fe ne tornavano indietro cari-

chi di doni,, che la paura facea loro offerire. Uno di quefti Amba-
fciatori per nome Edicone, guadagnato con grandi promeffe da Cri-

fafio Eunuco, affunfe il carico d uccidere Attiia; ma fcoperta la. tra-

ma, Attila invib a farnc un gran rifentimento con Teodofio Augufto,
trattandolo da fuo Servo, giacche gli pagava rributo, e da traditore,

perche gli aveva infidiata la vita . Ne Prifco racconta, che fottod effo

Teodofio altra guerra foffe fatta da Attila all Imperio d Oriente. II

perche vo io folpettando, che folamentc nel 44^. dopo la morte di

Bleda fuo Frateilo, Attila defTe pnncipio all mvafion delle Provrncie

Romane, certo efTendo per teftimonianza di Beda, ch egli allora por-
tava la defolazione per la Mefia, Tracia, e Ponto; e che nel feguente
Anno 447. feguiffe la battaglia, in cui refto uccifo Arnegifco Gene-
rale di Teodofio, nelle vicinanze del Cherfonefo della Tracia. Pro- , .

copio () racconta in un fiato varie loro fcorrcrie , nella prima delle 4, Ben_

quali faccheggiarono molte Citta,, e conduffero via cento e venti mila .

perf. lib. ^,

Criltiani in ilchiavitii . Probabilmente in queft Anno, piu tofto che ca?- 4-

nel feguente, Teodofio Augufto invib Maffimino, uno de fuoi primi
Ufiziali, per Ambafciatore ad Attila tuttavia minacciofo, perche non

gli erano reftituiti i difertori . Seco ando per compagno il fuddetto

Prifco Rettorico, il quale dipoi defcnffe quel viaggio con altri avve-

nimenti del tempo- fuo. E da dolerfi, che fiafi perduta la lua Sco

ria^ citata anche da Giordano Storico, non eflendone a noi pervemi-
ti, fe non pochi eftratti, che nel Trattato delle Legazioni, ftampato
nel primo Tomo della Bizantina, fi leggono. Ora fcrive egli, che
andando a trovar Attila,. paffarono per Serdica e Naiffo Citta della

Mefia, e di la paffarono il Danubio: il che ci fa intendere, che quel
Rebarbaro poffedeva allora almeno una parte dell antica Dacia, o fia

Tranfilvama, e fignoreggiava in quelle Provincie, che oggidi chia-

miamo Vallachia, e Moldavia. II trovarono in una Villa, in tempo
ch egli benthe aveffe moke Mogli, pure prefe ancora per Moglie
una Cua iteffa Figliuola, appellata Efca, permettendo cio le Leggi di

quella barbara Nazione: coftume che non puo comparire fe non be-

itialc a chi e allevato nella: Legge fanta e pura di Critto . Trovaro

no,
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in Append.
Tomi 6.

Tit. 8.

(c) ibtdtm

Tit. 14.

no, che ncl medcfimo tempo erano giunti alia Cone d Attila rrc Am-
bafciatori di Valentiniano Augufto, cioe Romolo Conte, Ptomoto Ge
nerate del Norico, e Romano Colonello nclla milizia Romana. Erano
coftoro fpediti per placare Atcila, che pretcndeva d avere in fua mano
Silvano, Scalco maggiorc d eflb Impcradore, o. pure alojni vafid o-

ro, afportati dopo la prefa, che Atcila avea fatta di Sirmio, c dati

in pegno per danari ricevuti ad eflb Silvano. In fomma fcorgiamo,
che Attila facea palpicarc il cuore ad amenduc gl Irnperadori d Orientc
c d Occidentc, e^trattava

come da fuperiorc con loro. Nella Cronica
Aleflandrina () c fcritto fotto il feguente Anno, che quando coftui

era in procinto di muovcre loro guerra, fpediva Mefli, che intona-

vano all uno e all altro quefte parole: L&quot; Imperadore , Signer mio, e Si

gner voftro , per mezzo ntio vi fa fafere , che gli prepariate tin Palngio ,

o in Coftaminopoli, o in Roma. Aggiugne Prilco, che Arcila era

folito ad ufcir di caia per afcokar le liti de Popoli, e le decideva to-

fto, fenza valerfi de noltri eterni proceffi . Furono invitati gli Amba-
fciacori a definar con Attila. Si trovb la tavola imbandita d ogni lorta

di cibi c vmi . Erano d argento i piatti per gli convitatij ma Attila fi

ferviva di un tagliere di legno. Bevesno i commenlali jn tazze d oro e

d argento j Attila in un bicchierc di legno. Gli ahri mangiavano d ogni
forta di vivandej egli folamcnte del leffb. Cosi il fuo vctlire era tri-

viale; e laddove gli altri nobili Sciti portavano oro, gemme, e pie-
tre preziofe nelle loro fpade, nelle briglie de cavalh, nelle fcarpe:

cgli nulla di querlo voleva, cd araava di comparir fimile a foldacior-

dmarj . Si fecero di moki brindifij vi furono canti e buffoneric, che
dicdero a gli afcoltatori motivo di fmafcellarti per le rifa gran pezzoj
ma Attila fempre col raedcfimo volto, c con una eguale fcrieca ve-

deva, alcoltava tutto. Furono a cena con Rcccam, una dclle Moglt
piu care del Tirannoi c quctta uso loro di moke finezzc. Elibirono

pofcia i doni mandati al Barbara da Teodofio
Augutto&amp;gt;

ne riceverono

de gli aim da portare a Coftantinopoli, c maffimamente dclle pelli

rarej cd in fine dopo aver trattato degli afFari, le nc tornarono alb

Cortc Augutta. E curiofa tutta quella dcfcrizionc, e non fe nc ma-

raviglicra chi ha veduto a i noitri giorni prendere la barbara Ruffia

coftumi civili. E perciocchc ivi e detto, che gia Eudocia Augufta
avea fatto ammazzare Saturnillo^ che vedcmmo di Copra appellate Sa

turnine Conte ,
e fucceduto quel fatto, dappoiche eHa Imperadrice di-

fgultata col Manto s era ritirata a Gcrufalemmei intendiarno di qu;,
che quefta Ambafciata appurtiene all anno prefentc, o pure al fuiTe-

guentc. Era in Ravenna Valentiniano Augutto ncl di 17. di Giugno,
cd allora pubblico una Lcgge, indirizzata a Firming Prefctto del Pre-

tono d Italia (^), in cui itabili, che da li innanzi avciTc da valerc la

Prelcrizione dt trent Anni in qualunquc caufa, c lite, credendo cio

mile e neccflaria alia quietc de Popoli. Tuttavia fi trattencva in quella

Citta Valendniano ncl di u. di Scttcmbrc, come cofta da un altr*

fua Leggc &amp;lt;0 ,
data ad Opiitoue Macftro de gli Ufizj, o fu Maggior-

dorao dclia Cortc Impcrialc. Anno
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Anno di CRISTO CCCCL. Indizione in.
di LEONE Papa n.
di VALENTIN i A NO III. Imperadore z6.

di MARCIANO Imperadore i.

VALENTINIANO AUGUSTO per la fetcima volta.

AviEN0 .

Uefto Avitno Confole Occidental vien dcfcritto da Apollinare ERA Volg.

Siidonio (a) per uno de piii ricchi, piu nobili, e piu favj Sena- A
^0450.

ori di Roma; c da qui a due anni ando con San Leone Papa frl l /&quot;

per Ambafciatore ad Auila. In qucll anno Valentiniano Imperadore p/
inficmc con Eudoffia fua Moglie, e Galla Placidia fua Madrc, ando

fpezialmcnte per divozione a Roma a fin di vifitarc i Sepolcri de Santi

Apoftoli. Si fervi di quefta occafionc lo zelantiflimo Pontefice San

Leone per implorare il di lor patrocinio, dopo aver loro rapprefentaca
colic lagrime 1 iniquita del Conciliabolo d Efefo con canto difcapico

dclla vcra doctrina della Chiefa , e deplorata la morte di San Fh-

viano, impetro Lcttere di tutti e tre efli Augufti i Teodnfio Impe-
radorc, e a Pulcheria Augufta, che dopo la caduta della Cognata Eu-
docia era tornata in Palazzo, con raccomandar loro la caufa della Chic-

ia. Scriflc Tindefcflb Pontefice anch cgli per querto fine a Pulcheria

Augufta. La rifpofta di Teodofio Imperadore a Valentiniano fi trovb

molto afciutta, perche cgli avea troppi feduttori intorno. Mando in

oltre San Leone quattro Legati a Coftancinopoli per chiarirfi,fe A-
natolio novello Patriarca eletto di quella Citta, aderifle alia buona o

falfa dottrina. Ma Iddio non abbandono la caufa della Chiefa. Succe-

dettc in quefti tempi la caduta di Crifafto Eunuco, il promotore di

tutti quclli, e d akri difordini . Teodofio il degrade, gli confifco quan-
to avea, e bandito il rclcgo in un Ilbla. Pnlco litorico (b) ne attri- (b

1

) prifrH-

buifcc la cagione alle informazioni finiltredi lui, che Marcellino Arn- de ugntlo-

bafciatore fpedito ad Attila rapporto nel fuo ritorno. Niceforo Cai- n

f

l c:i -:
&quot; t!

lifto
(&amp;lt;),

e Zonara (^) pretendono, che Teodofio, conofcendo d elTere ^ral

N;ce,

ftato ingannato da coftui, c deteftando 1 empieti commefla contra di fhorns 1. 14.

San Flaviano, ravveduto il precipitafle abbaffo. Marcellino Conte (0 c
*t&amp;gt;- 49-

racconta bensi, che per ordinc di Pulcheria Crifafio fu uccifo (il che
|^

Z &quot; &quot;

fegui dopo la morte di Teodofio) ma nulla dice, per impulfo di chi ^a \

fuccedefle la di lui rovina. E nondimeno probabiie, che Pulcheria tro- (el Ma
vafl e la maniera di liberar la Corte d&amp;lt;t queito cattiviffimo mobile. Ad Cl&amp;gt;tKf

una tal rifoluzione poco dipoi fopravifl~e Teodofio IL Imperadore, Sc
s ha da preltar fede a Niceforo Callifto, egli caduto da cavallo, rr&amp;gt;en-

tr era a caccia, fi slogo una vertebra della fpinal midolla, e di quella
fom. UL (^ per-
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(b)

14.

2en*r.

ERA Volg. percofla fra alqinnti di fo ne mori. Altri, fecondo Zonara, attribui-
ANN0450. rono la fua mme a malnnturale, e quelta accadde, per quanto fi rac-

0) Theodo- c glic da Teodoro Letcore 00, a di 2.8. di Luglio, e non gia per
&amp;gt;us Lector fcl-jta pre fa nella caduta del cavallo, ma perche nella caccia cadde- in

E((*infni&amp;gt;
un F ume ^i modo che nella notte feguente pafso all altra vita. In

v lib. i.io qnello Principe, come c Tordinario de gli uomini, c maffimamentc
dc Principt, molto ti trovo da lodare, molto ancora da biafimare .

Sdcondo 1 Autore della Mifcella (), fu Teodofio si fapiente, che nel

difcorfo familiare pareva perito di tutte 1 Arti c Scienze . Paziente era

nel freddo e nel caldo&amp;gt; la fua Pieta non fu mediocre} digiunava fpeflo ,

maflimamcnte il Mercordi e Venerdi, e il fuo Palazzo fembrava un
Monifteroj perciocche egli levandofi la mattina per tempo recitava

colle Principefie fue Sorelle lodi di Dio, e fenzalibro le divine Scrit-

ture. Fece una Biblioteca, con raunare fpezialmente gli Efpofitori
dellc Scritture me&amp;lt;tcfime. Efercitava la Filofofia co i fatti, vincendo
la triftczza, la libidine, e 1 ira, e defiderando di non far mai vendet
ta: il che fe fia vcro, fi pub raccogliere da quanto finora s e detto

di lui. Talmente in lui era radicata la Clcmcnza, che in vece di con-
dennare alia morte i vivi, bramava di poter richiamare in vita i mortii
e qualora taluno veniva condotto al patibolo, non giugncva alia porta
della Citta, che per ordine dell Imperadore era richiamato indietro .

Venendo poi le guerre, la prima cota in lui era il ricorrere a Dio,
e colle orazioni fuperava i nemici. Zonara 0) aggiugne, ch egli fu

molto Letterato, e verfato nelle Matematiche, e fpezialmente nell A-
ftronomia . Oflervofli ancora in lui molta deftrezza in cavalcarc

, fact-

tare, dipignere, e far figure di rilievo. Quefti fon gli elogj di Teo
dofio il minorc. Voltando poi carta fi truova, ch egli valcva poco
pel governo de Popoli. Se non cadde in piu fpropofiti, ne e dovuto
il merito airafliftcnza di Pulcheria fua Sorella, Donna di gran Pieta

e faviezza, che co fuoi configli 1 andava movendo e frenando . Secon-
doche lafcio fcritto Suida, perch era imbelle e dato alia dappocaggi-
ne, gli convenne comperar da i Barbari la pace vergognofamente col

danaro, in vece di proccurarla valorofamente coll armi ; c di qua ven-

nero molti altri malanni al Pubbltco. Allevato fotto gli Eunuchi, crc-

fciuto anche in eta, da i lor ccnni dipendevaj e coftoro 1 aggiravano
a lor talento ,

laonde quante azioni, e novita inefcufabili egli commife,
tutte provennero dalla lor prepotenza. Prima fu onnipotentc preflb
di lui Antioco, pofcia Amanzio, c finalmente Crifafio . L avarizia di

que caftroni fu cagione, che fi vendevano i pofti anche militaiij e quel
che e peggio, la Giuftizia. In fomma coftoro con fargli paura,e trat-

tarlo dafanciullo, c trattenerlo in alcune Arti, che ho mentovato di

fopra, c principalmente adcfcandolo alia caccia, faceano efil alto c baflb

con danno e mormorazione inutile de fudditi . Niceforo fcrive, ch egli

prima di morire conobbe i falli commefli, e fi ravvide, con deporrc

Crifafio, e rimproverar la Moglie Eudocia; ma egli fcredira quefto
racconto con alcuni errori di Cronologia . La Cronica di Profpero Ti-

ronc

(e)
I.
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rone dell edition del Canifio ci ha confcrvata una particolarita, non ERA yo g.

avvertita da altri, cioe che il Corpo di Teodofio fu portato a Roma, AN 1.0450.

e feppellito nella Bafilica Vaticana in un Maulbko GO . Dopo aver (a) Proffer

navrata quell Autore la di lui morie nel prefente anno, dice poi nel T/r &quot; m

fufleguente: Theodofius cum magna pompa a Placidia, & Leone, & o-
c r&amp;gt;n&amp;gt;ct

mni Senatu deditttus , &f * Maufoleo ad ^poftolum Petrum deptfitus efl .

Tenne Puhheria Auguft* per qualche tempo mfcoia la morte del

Fratello, e fatto intanto chiamare a se Marciano , uomo valorofo e

fperto ne gli aftari della guerra, di eta avanzata, ed abilc a governar
I lmperio, gli difle d aver fatta fccka di lui per dichiararlo Impera-
dore, e Marito fuo, ma fenza pregiudizio della fua verginita, ch ella

avea confecrata a Dio. Accettata 1 offerta, fu chiamaco il Patriarca

dnatolio, convocato il Senato, e fatta la propofizione, fu non tanto

da effi, quanto ancora dall Efercito, e da gli altri Ordini acclarnato

Imperadore Marciano,. Per quanto abbiamo da Teodoro Lettore (4), (b) Thet-

era egli oriondo dall Illirico-, ma Evagrio (&amp;lt;)

merita pit] fede, perche
do s Lehr

cita Prifco Iftorico di que tempi, allorche il fa nativo della Tracia . Euilr

Da femplice foldato comincio la fua fortunai ed allorche andava a farfi
( c ) Evagr.

arrolare, trovato un foldato uccifo periftrada, fermofli per compaffio- W. * c. i.

ne a fine di farlo fotterrare&amp;gt; ma colto dalla Giultizia di Filippopoli,
H^ Eccl -

e fofpettato autore egli Iteffb delPomicidio, corfe pericolo della vita .

Dio all improvvifo fece fcoprire il rco, e Marciano fi falvo. Avea
nomc il foldato uccifo Augutto, ed effcndo ftato accettato Marciano
in fuo luogo, fu poi creduto quefto un prcludio all Imperio. Narra
Teofane 00, chc trovandofi egli in Sidcma Citta della Licia^faddc (&amp;lt;0 Theofh.

infermo, c fu ricoverato in lor cafa da Giulio ( Niceforo il cniama tn c &quot;&quot;&amp;gt;n l-

Gioliano) e Taziano Fratelli, ch ebbero amarcvol cura di lui. Guarito
che fu, e condottolo un giorno a caccia, meffifl a dormirc il dopo
pranzo, offervarono i Fratelli, chcun Aquila andava fvolazzando fo-

pra 1 addormentato Marciano, e gli faceya ombra coll alij e percio
tenendo, ch egli aveflc a divcntar Itnperadore, fvegliato che fu gli

dimandarono, che grazic potevano fperare da lui, fe fofle arrivato al

Trono Imperiale. Stupito egli della dimanda, non fapea che rifpon-
dercj ma replicate le iftanze, loro promife di farli Senatori . II licen-
ziarono dipoi con donargli dugento fcudi, c pregarlo di ricordarfi di

loro, quando avefle mutata fortuna . E nol dimentico gia egli, perche
verificatofi 1 augurio, dichiaro Taziano Prefetto della Citta di Coftan-

tinopoli, c Giulio
,
o fia Giuliano

,
Prefetto della Libia, o piu tofto,

come vuol Niceforo, della Licia. Giunfe Marciano ad eflere Dome-
ftico, cioe Guardia, o pur Segrctario d* Jfpare Generate dell A r-

mata di Teodofio, e con e(To lui ito in Affrica, rimafe prigioniere,
oltre ad aflaiffimi altri, nella rotta, chc Genferico Re de

1
Vandali die-

de all cfercito d Afpare e di Bonifazio. Procopio C&amp;lt;?)
e quello, chc

(e) pritef.
narra un cafo molto fimile al precedentc, e forfe lo fteflb trafportato I- i. . 4. de

dall Affrica in Licia. Oflervb Genfcrico, che mentre Marciano dor- Itl1- v*nd-

miva fulla terra, tin Aquila fopravolando il difendeva da i raggi del

di Sole.



Volg.
ANN0450.

(a) Cedren..

in Hifior.

(b) Ev?r.
lit. i. (. i.

(c) Thtodo-

rm tefior

Eccllf.

(d) I. ultima,

dt jioUt.

(e) pfofper

ffce-

fir. Raven-
nat. i*m.i.

(hj idaei.u

ANNALI D ITALIA.
Sole. Voile parlar fcco, e riconofcerc cbi

era&amp;gt;
ed obbligatolo con giu-

rame(UO di non far ma i guerra a i Vanda i, s egli crefcefle in fortuna,,

gii dicde la liberta. In Fatti, finch egli viiTe, non turbo la quicte di

que Barbari . Era Marciano, per attettato di Cedrcno () , perfona ve-
ncrabil d afpetto, di fanti coftumi, mignanimo, fenza intercut, tem~

perante, compaflionevole verib cfat fallava, per altro ignorantc nelle

kcJewt e Scienze . Somma, fecondo Evagrio (&), fu la di lui Giu-
iHzia vcrfo i Sudditi, ed era temuio, ancorche non fofle folito a pu-
nire. Ma fpe^ialmente rifplendeva egli per la fua pieti verfo Dio, e

per 1 amore della Cattoliea Religione, ficcome fece ben tofto cono-
fcere. Non tardo dico, egli a richiamar tucti gli efiliatij e Valcmi-
niano Augufto, informato dclle rare di lui qualita, concorfe anch egli
a- riconofcerlo per Imperadore. L indegno Eunuco Crifafio fu dato da
Pulcheria Imperadrice in mano a Giordano, al cui Padre era ftata le-

vata la vita dall iniquo Eunuco, e gli fu renduta la pariglia. Sappia-
mo ancora da Teodoro Lettore ( ) , che Marciano Augufto immedia-
tamentc correfle c levo con una Legge 1 introdotto abufo di comperar
con &amp;lt;^anaro c ^i Magiltrati . Pubblicb. eziandio prontamente ua
Editto (&amp;lt;^) contro i Cherici e Monaci , che fofteneflcro gli crrori di

Neftorio e d Eutichete. Scriffe non men egli, che la Moglie Augu-
^a Pulcheria a San Leone Papa amorevoli Lettere, accertandolo delta

lor premura per la dottrina della Ghiefa, e proponendo la convocazio-

ne d un Concilio Generalc, per rimediare a i difordini precedenti . In-

tanto venne a mortc in Roma Galltt Placidia Augufta, Madre di Va-

lentinpno IH. Imperadore. Secondo San Profpero (e), con cui s ac-

corda A8nell ^ Scrittore del Secolo Nono, mancb cfla di vita a

di ij. di Novembre. Fu Donna di non volgar Pieta c Prudenza, c

mcrito le lodi dc gli antichi . Era fama in Ravenna, per quanto fcriflc

Girolamo Rofli (#), e innanzi a lui il fuddetto Agnello, che fofle fcp-

Pclllta m &amp;lt;

l
uella Clttd c che nc cfiftcfrc il Scpolcro. Sc cio e, il fuo

Corpo fara ftato trasferito a Ravenna. Idacio (*) ractte nell anno fe-

guenre la di lei morte, ma fari per colpa de Copifti . Nell anno prefcnte

Valentiniano Augufto con una fua Legge () rnife in briglia la cru-

dclti c 1 avarizia de gli Efattori del Fifco, i quali col pretefto di.cer-

care e rifcuoccre i debiti del Popolo, fcorreyanp per Ic Provincie t

comnaettendo mille difordini 8c avanie . Dono eziandio al Popolo il rc-

ftantc del debito korfo fino alia prima Indizionc ,

Ann*
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Anno di CMS TO GCCCLI. Indizione iv.

di L EONE Papa 12..

di VALENTIN IAN-O- III. Imperadore 17.

di M A R G i A N o Imperadore ^.

~ r .. c FLAVIO MARCIANO AUGUSTO,.
Conloh} FLAVIO ADELFIO,

CElcbre
fu 1 anno prcfcnte per 1 ultimo crollo, che fi dicde all BllA Vo],

Erefia di Eutichete, per cura fpezialmente di San Leone Papa,
e de i piiiTimi Imperadori d Onente Marciano c Pulcheria . A que-
fto fine Santo Eufebio Arciveicovo di Milano tennc prima un Conci-

lio Provinciale ad iftanza del Ponteficc Romano ; nel quale intervcnne

ancora San Majjinut Vefcovo di Torino, Scrittare rinomato per le fuc

Omilie r che fono alia luce . Tennefi poi nella Citta di Calcedone, cor-

rendo 1 Ottobre, un Concilio, che e il Quarto fra i Generali, e il

piu. numerofo di tutti, perchc oltre a i Legati della Sede Apoftolica
Romana, v intervcnnero circa fecento Vefcovi . Intorno a quefta infi-

gne Raunanza fon da vcdcre il Cardinalc Baronio, il Padre Pagi, cd
altri Autori Ecclefiaftici. Fu ivi concordcmente condennata la falfa

dottrina d Eutichete, e dcpofto c mandato in efiliorerapio Diofcoro
Patriarca d Aleflandria, il quale folamcnte trcanni, o poco piii fopra-
vifle alia fua caduta, Quivi ancora fu detcrrarnato, che dopo il Ro
mano Ponteficc, il primo luogo d onore fofle dato ai Patriarca di Co-
ftaminopoli: il che fu poi disapprovato da San Leone Papa, qual no*
vita contraria a i privilegj delle Chiefe Aleflandrina ed Antiochena .

Famofiflimo ancora fu Tanno prefcnte per la gucrra d Attila Re de

gli Untu nellc Gallic. Se ne thva coftui nella Dacia, e fors* anchc
nclla Pannonia o fia Ungheria, turgido per la fua potenza, e vogliofo
di fegnalarfi con qualche grande imprefa, e gli fe ne prefentarono le

occafioni. Pub cflere, che quand anche era (ul fin della vita Teodo-
fio II. Augufto, egli defle principio a quelle fiere tempeftc, che po-
fcia in quell anno- fecero unto ftrepito ,

e portarono un incredibilc

fcompiglio allc ftefTe Gallic j ma certo fotto il nuovo Imperadore Mar
ciano fi mirano chiari i movimenti di quefto barbaro Re . II prime*
incentive, ch ebbe Attila di turbar la pace del Romano Imperio ,
venne da Giufta Grata Onoria, Sorella di Valentiniano III. Augutlo.
Gia vedemmo all anno 434. che quefta fconfigliata Principefla in eta
di circa diecifette anni s era lafciata fovvcrtire con perdere il fiorc
dell oneila: pel qual fallo dalla Madre e dal Fratello era ftata inviata
alia Corte di Coltantinopoli, dove feguito a dimorare fino a quefti
tempi, ma rinchiufa in qualche luogo . Dappoichc fu fucceduta la

mor-
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morte dcll Imperadore Teodofio, fe non prima, macchinnndo efTa la

maniera jj ricuperare la liberta, c di trovar anche Manco, s avviso

di Fare ricorfo ad Attila con efibirfegli per Mogiie e dargli a divede-

re, che per mezzo di tali nozze egii acquifterebbc diritto ad una parte
deli Imperio, parendo eziandio, che gli fupponefle lafciata a lei que-
fta pane da Coftanzo Augufto fuo Padre. Non difpiacque la propo-
fizione al Baibaro Re, il quale, fe fofle vero cio

,
che Giordano Ilto-

nco W Derive, molto prima ne aveva avuto alcri impulfi dalla mede-
fitna Onoria. Imperocche, dice egli, fin quando quelia Principefla

vergine ftava nclla Corte del Fratello in Ravenna, fpedito fegretamen-
te un fuo famiglio ad Attila, 1 invito a venire ia Italia, per averlo in

Marito; ma non eflendole riufcito il difegno, sfogo poi la fua libidi-

ne con Eugenio fuo Proccuratore . Tuttavia poco par verifimile, che

Onoria allora penfafle ad accafarfi con quel Re si terribilei c non ap-

parifce, che Attila nellc fue difFenfioni coll Imperio Orientale ed Oc-
cidentale mctteffe mai fuori la precenfione d Onoria. In quefti tempi
si, cioe nell anno precedence, e fuor di dubbio, che la sfrenata Prin-

cipefl a il mofle, e lo racconta lo fteflb Giordano altrove (^)j ma prin-

cipalmente 1 abbiamo da Prifco Klorico (f) contcmporaneo, fecondo

jj qua ic appena fu portata ad Attila la nuova, che dopo la mortc di

feodoiio era fucceduto Marciano nel eovcrno dell Imperio d Oriente,- TT- i T i i. ,-v . i. i ^v
c P ecl 1 a Valentiniano Imperador d Occidentc a dimandargh Onom,
ficcome quella che s era impegnata di pigliarlo per Conforte . Mando

,ancOra a Coftantinopoli a richjedere i tributi . Dall una e dall altra

Corte furono rimandati indictro i Meffi fenza nulla fame. La
rifpo&quot;

fta di Valcntiniano fu, che non gli fi potea dare Onoria, perche era

maritata con altra perfona; e che 1 Imperio non fi dovea ad Onoria,

perche a gli Uomini, e non allc Donne tocca il governo. Per akro

eflendofi dubitato, fe foffe vero cio, che Attila diceva dell efibizion

d Onovia, cffb Attila, per atteftato di Prifco .(/), fcce per mezzo de

fuoi Ambafciatori vederc a Valentiniano 1 Anello, che Onoria mede-

fima gli
aveva inviato. Similmcnte Marciano Augufto diede per ri-

fpofta, che non (i fentiva voglia di pagar Tributi, ne fi credeva in

obbligo di confermar le promefTe fatte da Teodofio . Se Attila vole-

va ftar quito, fe gli manderebbono de i regalij e minacciando egli

guerra, non avrebbe trovato i Romani a dormire. Attila finalmente

determmo di volgerli contra dell Occidente, e di combattere non folo

con gl Italiani per ottenere Onoria in Mogiie, fperando di grand! ric-

chezze in dote, ma eziandio co i Goti dellc Gallic, per dar gufto a

Genferico Re de Vandali in Aflfrica.

Per intendere queft ultimo paflb, convien afcoltare Giordano

StoricolC*), il qualc racconta, che avendo feoderico Re de Goti Oc-
cidentali , chiamati Vifigoti, data ad Unnerlco Figliuolo di Genferico

una ^ a p,gjjuo ja per moglic, Genferico, uomo crudele anche verfo

la iua lleiTa prole, per fcmplice iofpctto, che la Nuora gli avefle

preparato il veleno, le fece tagliar le orecchie e il nafo, c cosi mal-

con-
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conci* la rimandb a fuo Padre. Avuta poi contezza del gran prepa- ERA Volg.

ramento di guerra, che faceva Attila, Genferico gl invib una gran ANNO 451.

quantita di regali con pregarlo di volgere 1 armi contra il Re de* Vi

figoti, giacche temeva, che Teoderico meditafle di far vendetta dell

affronto fatto a lui e alia Figliuola. S aggiunfe finalmente ad Attila

un terzo incentivo per portare la guerra in Occidente . E fu per re-

lazionc di Prifco (&amp;lt;0 Iltorico, che eflendo morto Clodiont Re de i (a) Prifcas

Franchi , Popoli allora della Germania, Meroveo Puno de due fuoi Fi- P*l- 4-

gliuoli , bcnche il piu giovane , coll aiuto di dezio Patrizio, Gene-
rale dell armi di Valentiniano Augufto, occupb il Regno. I] primo-

gcnita (il cui nome non fi fa) aftretto a ritirarfi, ebbe ricorfo ad At

tila, con implorarc foccorfo da lui. Aggiugne Prifco di aver veduto

Meroveo aflai giovanetta, fpedito a Roma da Clodione fuo Padre, c

che la capigliatura fua era bionda, c fparfa giu per le fpalle. Aczio

1 aveva adottato per fuo Figliuolo, e dopo avergli fatto de i gran rc-

gali, 1 avca inviato a Roma, acciocche ftabilifTe amicizia e lega con
Valentiniano Augufto. Perb ancor quefto fu uno de i motivi, per

gli quali Attila elcfle di gucrreggiar piu tofto in Occidente che in

Oriente . L aftuto Barbara, prima di muoverfi ,
invib Legati a Va

lentiniano Augufto con lettera piena di titoli c d efpreffioni della piu
fina amicizia, per feminar zizanie fra 1 Imperadore, c Teoderico Re
de i Vifigoti,. efponcndo che la voleva folamente contra d e/Ii Vifi-

goti, e non gia contra il Romano Iroperio. E nello fteflb tempo
u:ri(Te a Teoderico, efortandolo a ritirarfi dalla Lega co i Romani,
c ricordandogli i torti e le guerre da lor fatte alia Nazion de Goti.

Ma Valentiniano conofciuta la furberia d Attila, immantincnte fpedi
Ambafciatori a Teoderico, efortandolo a ftrignerfi feco in Lega con-

tro il nemico di tutto il Mondo, la cm fuperbia era omai giunta al

fornmoj e si buon effetto ebbero le fuc efortazioni, che Teoderico,
c tutta la fua Nazione animofamente ed allegramente affunfero di op-

porfi coll armi al minacciofo Tiranno j e per quefto fi preparb ed
uni tutta la poflanza di efli Vifigoti coll efercito Romano, condotticre

di cui era il valorofo Aezio Patrizio. Non s c forfe mai veduto si

gran diluvio d armati in Europa, come fu in quefta occafione. Fu.

creduto che Attila conduceffe fcco fettecento mila guerrieri W . Non,
farei figurta, che la Fama e la Paura non aveflero contribuito ad ac- Mlfctll.

crcfcere la per altro fterminata moltitudine d Uomini e di Cavalli, .

*

che Attila feco traffe a quell imprefa. Impcrciocche oltre a i fuel

[/;, ch erano per cosi dire innumerabili, con eflb lui uniti marcia-

vano altri Popoli fuoi fudditi, cioe un immenfo nuvolo di Gcpidi col

Re loro Arderico, e Gualamire Re de gli Oftrogoti^ piu nobile del

Re, a cui ferviva, e che mal volentieri andava a combattere contra

de Vifigoti, Popolo della fua ftefTh Nazione. Seguitavano dopo quefti

co fc-
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E* Volg. co fcguemi vcrfi, fecondo 1 cdizion del Sirmondo, la fortnidabil Ar-
AsNo 45 i. mau d Attila.

- - - - -
fubito cum npta tumult*

(Bardaries totas in fe transfuderat Arttoi)

Gallia^ pugnacem Regem comitante Ge/ono.

Gepida trux (equitur^ Scyrum BurguncUa cogit^
Cbunus , BellonotuS) Neurus^ Baftcrna, Toriftgttij

Brufterus , ulvofa quern vel Nicer abluit unda.

Prorumpit Francus, .-.---- - - -

Pafsb quefto gran torrcntc dIla Panaonia, o fia dall Unghcrfa,
(a) Vtlftrui -ful principio dclla Primaveraj c fecondoche credc il Velfero (*), prefe
Rer - **- e devafto la Citta d* Augufta . Quindi a gui/a di fulmine lafciando da-
iuft- &amp;gt;

pertutto la dcfolazione, giunfe lino al Renoj e febbricatc con gran
frctta innumerabili barchetre, gli riufci di valicar qucl Fiumc, con
iftcndcrfi appreflb addoflb alia Provincia dclla Belgica fcconda. A lui

niuna oppofizione fu fatta, perchc, fe crediamo a Sidonio, Aczio Ge-
nerale di Valentiniano era appena calato dall Alpi, conducendo poche

truppe ,
ne i Vifigoti fi erano pcranchc moffi . Pretende eflb Scritco-

re, che Avito, il qualc cfercitava allora nella Gallia 1 ufizio di Prc-

fetto del Pretorio, quegli folfe, che fpedito da Aezio al Re Teode-

rico, mcttefle in tnoto 1 efercho d cffi Vifigoti, col quale fi congiurtfe
il Romano. Ne folamente proccuro Aezio d aver feco i Vifigori,
de quali era innumcrabile Peferciro, ma tiro feco akre N^zioni, de-

(b) yrd*n. fcritte da Giordano Utorico (^), cioe i Francbi^ i Sarmati y gli Armo-
de Ret. Ge- ricani ,\ Liziani^ i JSorgogruni^ i Sajffbni^ i Riparii, e gl* Ibrionl^ che

y
C

\

C

palus
^ Pa(^re fag ( c) crcde Popoli fituati preflb il Lago di Gortanza, ma

era. Saro, fi Puo dubitarc, fe foffero gli abitatori d Ivry . Nella Storia Mifcella-(^)

(d) Hiftor. della mia edizione fono appellati Bariones . Ed ivi in vcce di Lizisni,
ifccll. in

-(j vggono nel ruolo degli aufiliarj Romani i Luteciani^ cioe i Pari-

//w ^etinc ancora in ioccorfo d Aezio co fuoi Ala.nl il Re Sangi-
bano con altri Popoli Occidentali . Qui dalla parre de Romani fi tro-

yavano i Francbi\ e fecondo Sidonio i Franchi furono in aiuto d Arrila.

Ma 1 uno c 1 altro fuffidc, perciocche, ficcome abbiam detto di fo-

pra, erano allora divifi i Franchi., feguirando gli uni Meroveo colle-

gato con Aezio, e gli ahri il Fratello maggiore , che s era pofto
Jiotto la protczione d Attila . Nella Vigilia di Pafqua la Ckta di

Metz relto vittima del furore del Re barbaro . La ftefla dilavventura

tocco a quella di Tre veri, e di Tongres. Ma lecondoche fi ha dalla

V.ita di San Lupo Vefcovo Trecenie, oggidi ^Troyes^ c da Paolo Dia-

(c) Paulm cono
(,&amp;lt;?),

miracolofamcnte ^quella Cicta (i falvo, eflendo pafTati per
x&amp;gt;taccnui efpa , 3arbari fenzi vederla. Altri vogliono, che il fanto Prelato am-

JJ22T moliiflc talmonte il cuore del Barbaro, che lafciafle illefa la fua Cit-

ci - Sopra altre Citta dc-lla Gallia fi srbgo la crudeka d
v

Attila, fin-

che giunto alia Citta d Orleans , gli conveune ferinarfi per la eeiirtenza

dc Cit-
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de Cittadini, Secondo Gregorio Turonenfe (*) non fu prefa queli; . ERA Volg.

Citca-, ma Sidonio O) v degno di maggior fede, chiaramente afleri- AN HO 451.

fce,che fu prefa, ma non faccheggiata . Incanto il Generate Cefareo ^..^ j^
Aezio con Teoderico Re de^Vifigoti, che feco avea forifmoifiio fuo

iv/f** Fv*-

Figliuolo maggiore, e il loro potentiflimo efercito, venne a fronte cor. I. i.

del fcrociffimo Atdla. Fu concertato il luogo della hattagHa ne campi ( b
)
sidonius

Catalaunici, cioe nella vatta pianura di Chalons fur Marne in vicinanza *--E} r

della Citta di Rems. All ora nona del giorno fi attacco lo fparen-
tofo e memorabil fatto d armi, a cui altro pari non fo, fe mai a\r efle

veduto 1 Europa. Scrive Giordano (0, e lo noca ancora
(&amp;lt;0

1* Autor
(J&amp;gt;

Jord.ni.

della Mifcella, eflere ftato da gl Indovini predetto ad AttiLi, ch egli &/&*
avrebbc la peggio, ma che penrebbe nel campo il Gcnerale dell Ar-

Mifceiu&quot;

mata nemica; e che figurandofi il Re Barbaro la morce canto da lui lib . 14.

fofpirata d Aezio, non voile reftar di venire alle mani . Si corabatrc

con indicibil vigore ed oltinazione dall una parte e dall altra, finche la

notte pofe fine al cerribil macello. Secondoche ha il fuddetco Auto-

re, laiciarono la vita ful campo cento ottanta mila perfone. A Ida-

cio (f), c a Sant Ifidoro {/), che mcttono trecento migliaia di mor- (e )

ti, noi non fiamo obbiigati in quctto a dar fcde. Ora quantunque niuna

delle parti reftaffe vincitnce
, pure gli cffetti moltrarono, che il fu- (f ) ini

pcrbo Attila fi tcnne per vinto, perciocchc ncl di feguentc fi trincierb

forte co i carriaggi, ed ancorche non ccflafle di far trombettare, ed
alzar voci come di chi va a battaglia, pure non oso piu d ufcire in

campo contra de nemici. Rimafero anco deluie le fue fperanze, per-
che nel conflitto venne morto, non gia Aezio, ma bcnsi Teoderico
Re de Vifigoti, che caduto da cavallo fu conculcato da piedi de fuoi,

oppure uccilo da un dardo di Allagi Oftrogoto. Secondo la giunta
da me pubblicata alia Storia Mifcella vegniamo a fapere, che Tori-

fmondo Figliuolo d eflb Re Teoderico per dolore della morte del Pa
dre era riloluto di aflediar Attila in quel fico, e di perfeguitarlo fino
air ultimo fangue. Ma Aezio gli perfuafe di volar tofto a Tolofa,
affinche i fuoi Fratelli minor! , cioe Teoderico, Federico, Teurico,
Rotemero, e Irmerit non gli occupaflero il Regno . Si fa parimente
da Gregorio Turonenfe (#) , che Aezio fece fretta a Meroveo di tor- (g)

nar al fuo paefe, acciocche il Fratello in fua lontananza non fe ne

impadronifle , e fofle creato Re. Non fu certamente pigro Meroveo, f
lfl- frane-

e pero giunto alle fuc contradc, fu riconofciuto Re da i Franchi .

Con buon fine, dice I* Autor della Mifcella, diede quefti configli Ae
zio, per timore che i Vifigoti, fconfitto Attila, non alzaflero la tefta

contra 1 Imperio Romano. Ma probabilmente di qua venne la rovina
del medefimo Aezio, ficcome diremo al fuo luogo.

Veggendofi pertanto Attila in liberta, tranquillamcnte , ancor
che temefle di qualche infidia, fe ne torno nella Pannonia, ma con ri-

foluzione di mettcre in piedi un Armata piu grande, e di aflalire VI-
talia, giacche non avca trovato buon vcnto nclle Gallic, e noto gli

era, che 1 Italia era fprovveduta allora di foldatefche . Ne Frammenti
Tom. HL R di
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ERA Volg. di Fredegario, pubblicati dal Padre Ruinart (*), fi legge un aftuzia
ANNO 451. di Aezio, la quale non oferei mantenere per vera. Cioe, che per aver

fl^nf* foccorfo da Teodoro (cosi e chiamato Teoderico anche da Idacio) gli efi-

tas 11- ^1 a mec* delle *&quot;
&amp;gt;

e cne fpediti Meffi fegretamente ad Attila ,

Pinvitb in aiuto fuo contra de Goti, con fare anche a lui 1 efibizio-

ne fuddetta. Dopo due battaglie, Aezio di notte andb a trovar Atti

la, e gli fece credere, che veniva un efercito piii forte di Goti con-
dotto da Teoderico Fratello del Re Torifmondo, e tal paura gli mi-

fe, che Attila gli diede dieci mila foldi d oro perche gli proccuralfe
la comodita di ritirarfi verfo la Pannonia. Suffeguentementc Aezio
diede ad intendere a Torifmondo, ch era giunto un terribil rinforzo

ad Attila, e che il configliava di andarfene a cafa, affinche i fuoi Fra-
telli non gli occupafTero il Rcgno . Pero Torifmondo done anch egli
ad Aezio altri dieci mila foldi, con pregarlo di fare in guifa, che po-
teffe liberamente co fuoi Goti ripatriare. Aezio, cio fatto, afliftito da
i Franchi, ando perfeguitando gli Unni alia coda fino alia Turingia,
ed ordinando ogni notre de i grandifflmi fuochi, affinche pareffe piu

grande la fua Armata. E perche i Goti faceano iftanza ad Aezio, ch e-

gli efeguiffe la promefTa, ed Aezio non (i fentiva d umore di efeguir-

la, fi contralto fra di
loro&amp;gt; ma in fine fi vcnne ad una compofizione,

c il tutto fi quieto con avere Aezio inviato al Re loro Torismondo
un Orbiculo d oro, ornato di gemcne, che pefava cinquecento libre. 11

Padre Ruinart penfa, che quefto Orbiculo fofle un Catino o Piatto.

Ma un Catino o Piatto pefante venti pefi,farebbe ftato una cofa mo-
ftruofa. lo il credo una Palla rapprefentante il Mondo. Aggiugne Fre-

dcgario, che quefto picciolo Mondo d*oro fino a fuoi di (fe pure e-

glt e che parla) fi confervava con gran vcnerazione nel Teforo de i

Goti. Probabilmente in quefto racconto ci farii qualche cofa di veroj
ma fi puo credere, che le diccrie del volgo vi avran fatte le frange .

In quell Anno il pii/Bmo Marciano Auguito, perche i Pagani dopo la

morte di Teodofio II. Imperadore dovear.o aver fatto delle novita,
(b) L 7. pubblico. un rigorofo Editto (b) contra de medefimi, intimando la per-
Codic. dita de beni e dclla vita a chi riaprifle i Templi degl Idoli,o facef-
Ju

ft&amp;gt;

nlAn
-, fe ioro de faerifizi. Con altra Legffe (0 cziandio ordino, che fi do-

ae Papanis. rr n /-&amp;gt; ^ ,-, , i- i rr

(c) Codic. vefiero pagare alle Citta i Canoni dovuti per gli bcm pallati ne par-

Theodof. ticolari, e come fi puo credere, dati a livello: dal che, ficcome an-
Tom. 4- cora da altre Leggt apprendiamo , che anche allora i Comuni d ogni

jtpptad.^
Citta godeano beni, rendite, ed erario loro particolarc- Tmovafi an-

(d) ibidem cora una Legge (^) di Valentiniano, data in Roma a di 51. di Gen-
/. i. Tit. 9. njiio dell Anno prefente, ma col Titolo forfe viziofo, eiTendo ivi Impp.

Theedoifius , & Falentinlanus . Quando efla appartenga all anno prefente,
il Titolo ha da eflere folamente Imp. Fakntinian. come nelle feguen-

ti, perche probabilmente Marciano non era peranche ftato riconofciu-

to per Imperadore da Valentiniano. Nella Cronica di Profpero Tiro-
(e) Proffer ne ^^ fecondo 1 cdizion del Canifio, fi legge all anno feguente, che

chronif. 1 immagine di Marciano Imperadore entro in Roma a di 30. d Apri-
le:
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le: fegno che folamente allora egli fu folenneraente riconofciuto per Au- ERA Vo!g.

gulto in Roma. In efla Legge fi tratta de Servi agricoltori fugitivi
AN NO 451.

per faperc, a quai Padroni doveflero ubbidire . Nella feguente c leva-

ta una falfa perfuafione, che non fi poteflero vendere beni a gli Ufi-

ziali dell Imperadore, e vien provveduto ad altri pubblici aftari . Mer-
ce poi della terza Leggc vegniama in cognizione, che nell Anno pre
cedence 1 Italia tutca era ftata flagellata da una fieriflima careflia, di

maniera che molti per non morire di fame s erano ridotti a vendere i

propri Figliuoli c Genitori per ifchiavi, non pero a i Pagani, ma a i

Criftiani ftefli fccondo 1 ufo d allora. Comanda i Imperadore, che qua-
lora fi reftituilca il danaro coa alquanto d ufura, fi rompa la vendi-

ta fatta di que miferi, con aggiugnere la pena di fei oncie d oro a

chiunque vendcfle a i Barbari alcun de Criftiani .

Anno di CRISTO CCCCLII. Indizione v.

di LEONE Papa 13.

di VALENTINIANO III. Imperadore i8.

di MARCIANO Imperadore 3.

&amp;lt;

Confole $ SPORACIO, e FLAVIO ERCULANT O,

PRovb
anche la pane Occidentalc d Italia in queft anno di gravif-

fimc fciagure per cagione del ferociflimo Re de gli Unni Attila.

Coltui ritornaco nella Pannonia attefe durante il verno a riparar le for-

ze perdute nella Gallia. Venuta la primavera, eccolo con formidabil

efercito, creduto non inferiore a quel dell anno preccdente , entrar

nelP Italia per la parte del Friuli. La prima Citta, che fece refiftcn-

za al furibondo Tiranno, fu AquiSeia, una delle piu riguardevoli, forti,
e popolate Citta, che s avefle allora 1 Italia ; c pero fu immediatamente
ilretta con forte afledio. All Autorc della Mifcella () fecondo la mia (a)
cdizione fiam qui tenuti, perch egli con qualche particolarita dcicrive

quetti fatti, i quali appena da aim pochi fi veggono accennati . Falla R
bensi (e prima d ora 1 avverti ancora il Sigonio W) allorche fcrive,
che tre anni continui duro quell affedio, quando non fi voleffe fuppor- de

re, che Attila prima di paflar nelle Gallic 1 avefle con un Armata a dd

parte formato: del che non fi truova ne pure un barlume preflo gli
*

antichi. Certo e, per quanto s ha da Marcellino Conte (0, e da Caf- (c)

fiodorio
(&amp;lt;/),

che nell anno prefente Aquileia fu prefa. Narra dunque
1 Autore fuddetto, con cui va di concordia Giordano Iftorico (0, che
facendo i Cittadini vigorofa difefa, e mormorando 1 efercito rutto a in chronics.

cagion della fame, che per mancanza di vivcri fofferivano, Attila un (e )

di cavalcando intorno aH afTediata Citta, oflervo, che le Cicogne folite
d^



*A Volg.
ANNO 45z.

(a) Procop.
ile Bell.

VanA. 1. i.
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a fare i lor nidi ne i tetti delle cafe, a truppa ne ufcivano, portando
co i becco i lor. figliuolini alh campagna. Allora Attila rivolto a fuoi,

miratc^ difle, gli Uccelli, che preveggono le cofe awenire
,
com: abbando-

nano quefta Citta , fapenda ,
che ha da perire . Ed incontinente dato ordi-

ne, che fi faccflero gi&car turte le macchine di guerra, ed cfortati i

fuoi a moftrare la lor bravura, si ficro aflalto diede alia Citta, che fc

ne impadroni. Procopio (a) diverfamente narra il fatto con dire, che

gia Attila coli efercito abbandonava I afTedio, quando offervo una Ct-

(b) sawn,

ad Ann.

(c) Dssndu
lui in chro

nico
.
Tom.

(d)
ilt Rib. Get

&amp;lt;a 4J&quot;

C0g n3j ce p0rtava via i fuoi Cicognini : perlocche fi fermo, cd ef-

fendo da li a poco caduto il muro, dov era dianzi il nido di quegli

uccelli, entro facilmente nella Citta. Ma pare piu da credere a Gior

dano, che G fervi della Storia di Prifco, Autore di quclH tempi . Co-

munque iia, tutta Aquileia ando a facco j chi de Cittadini non fu

mefFb a fi.1 di fpada, relto fchiavo de Barbari; ed in pena poi dell ofti-

nata difefa furono confegnati al fuoco gli edifizj tutti. Pero gli Scrit-

tori di queiH ultirai Secoli hsnno ereduco, che Aquileia allora diftrutta

non riforgeffe mai piu, e duraiTe da li inaanzi nella deprcflione, in cui

fi truova oggidi. Ma il Cardinal Baronio W c di parer contrario, fon-

dato fopra una Lettera di San Leone Papa, fcritta neU anno 4^8. a

Niceta Vefcovo d Aquileia, da. cui fi. raccoglitr, die raolte Donne,
credendo morti i lor Conforti nella fchiavicu, s erano rimaritare, e

che alcuni poi de primi Mariti, ricuperata la liberta, e ritornati, ri-

chiedevano le loro Mogli , Ma queilo argo-m-ento poco conchiude
,

pcrche ne molti fi contano ivi ripatriati, e nelle abitazioni delle Ca-
Itella e della carapagna poterono tornar gli abitatori, fcnza che fi ri-

abbricafle la Ckta. Tucavia noi troveremo non difpregevole 1 opinion
del Baronio, poret^^lofi ahronde ricavare^ che almerto in. parte fofle ri-

parata allora la mvina d Aquileia, ed in aim tempi poi e!k patide delle

nuove defolazioni . Ncl Concilio di Grado, teiiuto neU anno f7p. da

Elia Patriarca Aquileienfe, e vifetito da Andrea Dandolo (0, fi l&amp;lt;-ggc :

jam pridem ab Attila Hunnorum Rege Aquileja. Civitas noftra- funditus eft

ufta. ? y poftea, Golhonim. incurfu 6? eeterorutn Barbarorum qua/ata ,

reffirat &amp;gt;

ftiam nunc Longobardorum nefand&amp;lt;e gent is flagellor fujtinare

valens (*). Balta cio a far intendcre , che quella Citta. dovca

eflere riforu in qualche mauiera dopo la defolazione d Attila .

. A tempi di Giordano 00 Storico ,
cioe nel Secolo SufTeguente ,

. ei
-

a talmente atterrata , che non ne appariva.no le velligia . E cir-

ca 1 anno j%6. per rclazione di Paolo Diacono ,
in luogo d Aqui

leia il Foro di Giulio, oggidi Cividale del Friuli
,

era divenuto ca

po della Provincia dQlla Venezja. Cofa e da maravigliarfi , fe non e

qual-

(*) GM, tempo fa, da Attila Re degli Until Aquihia noftra Citta fu
rovinata affatto ;

e poi per la irruzioae de&quot; Goti e degli altri Barhx-

ri fcoffa , refpira appena ; neppur ora potendo reggere a/It, fercojje de&quot; LQH-

gubardi , gente nefanda .
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qualcbe errore ne i teiti, come Liutprando Storico
(&amp;lt;*),

il qtiale fio- ERA Volg.

riva circa il p6o. fcriva in un luogo, che Aquileja pr&amp;lt;edives, atque olim ANNOYS*.
Civilas immenfai ab impiijjlmo Hunnorum Rege Attila capitur, atque fun- ^a.^,^H;.

ditus dijjipattir ,
nee ulterius

,
ut in prtefentiarunt cernitur ,

elevatur (i). ftor.l.j.c.z.

E pure egli iteffb racconta () , che gli Ungari calati in Italia circa \,b) idem

1 anno 912. Aquilejam & Feronam pertranfeunt musitffimas Civitates,
l - z - c - 4-

&? Ticinum nuUis refiftentibus veniunt (z) .

Ritornando ora all Autore della Mifcella, egli narra, cbe tro-

voffi a quc tempi in Aquileia una delle pih nobili Donne d e(Ta Citta ,

quanto bcila, altrettanto pudica, la quale per non foflfcrirc oltraggi
alia fua onella da que fordidiffimi Barbari, ap^ena udi prefa da loro

la Citca, che fi butto giu da un alta Torre nel Fiume Natifone, che

paflava fotto le fue finellre: azione, che fi credera da taluno eroica,

ma che e conrraria a i document! della Lcgg-e di Crifto. Dopo la

rovina d Aquileia, giacche niuno s opponeva a i fuoi paffi, Attili prefe

le Citta d Altino, Concordia, e Padova, e le ridufTe in un mucchia

di pietre. Da quefta formidabile irruzione di Rirbari fama e,. che pren-
delfc origine 1 inclita Citta di Venezia, celebre per la fua potenza, e

per le fue illuftri imprefe. II Dandolo (f) cita in pruova di cio un

certo Ponzio, Scrktore a noi incognito. Credefi, che per ifchivar si

fiero torrente, i Cittadini di Padova, d Altino, e d altri luoghi cir- (&amp;lt;0 panrl.t-

convicini fi rifugiaiTero nelle Ifolette di Rioalto, Malamocco, ed altre l***Ckn-
.. f f . .,! , , . xico . 2 OCT.

di diverfo nome&amp;gt;
e con venire a fermaru in quelle, ch erano contigu.? ii.sjtr.it-

a Rialto, a poco a poco quell infigne Citta fi formafie, che oggid; ;unr.

chiamiamo Venezia. Nondimeno Caffiodorio (^}, che circa il fine del

fuffegueme Secolo fioriva, fcrivcndo a i Tribuni delle fpiagge mariti- , ...

c ^
me^ e parlando de gli abitanti allora in quelle Ifolette, non altro dice, },_ I2.

.

fe non che viveano de foli pefci, e il traffico loro confifteva nella rac- pi/. 14.

coka e vendita del fale . Seguita poi a narrare 1 Autor della Mifcella,
che Attila coll efercito pafso a Vicenza,. Verona, e- Bergamo, Citta

che provarono gli ecceffi della di lui crudelta . Pofcia inoltratofi fino

a Milano, e Pavia, occupo e faccheggio ancor quefte, ma fenza ftrage
delle perfone, e icnza confumar colic fiamme le abitazioni . L antica

tradizione de i. Modenefi. e r ch egli per interceflione di San Gemi-
niano Protettore della Citta (giii mancato di vita nell anno 597. ) fe

pure in que tempt non vifle un altro Geminiano Vefcovo pure di

Modena, come fofpetta il Cardinal Baronio (e), Attila coll efercito
(e)

prefo da cecua paflafle fenza nocumento alcuno per Modena, ficcome Annul.

raccontammo di fopra di San Lupo Vefcovo -Trcccnfe. Per qucl che ad
.

An

diro 458t

(i) Aquileia iNfltk ricfa, ed una volta Citta immenfa ^ da Attilu iniquif-

fimtj Re degli Unni e prefa, e dcffondctmenti disfatta; ne
/&amp;gt;;,

came

vedefi prefentemcnte ,
s innalza .

(i) Paffano. altre Aquikia,.e Ferona, Citta fortijfims ,
e fenza vtruna re-

fifteuza lengono a Pavia .
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dirb, non e inverifimile il paflaggio per Modena di quel Tiranno, e

potrebb efTere, che niun danno le facefle. Me folamcntc ritien dub-
biofo un fimil fatro accaduto nel principle del Secolo Decimo, fic-

cotne vcdremo, allorche gli Ungri, razza anch eglino d Unni, pafia-
rono per Modena, c la lafciarono intatta. Pariraente Agnello (a), chc
fcrivcva circa 1 anno 8$f. le Vice de gli Arcivefcovi Ravcnnati, ci

fa intendere la fama, che ivi correa, d effcre arrivato Attila fino a

Ravenna, c chc ammollito dalle preghiere di Giovanni
, Vefcovo fanto

d efla Citta. niun danno le reco, eflendofi contentato, che gli aprif-
fero le porte, per le quali entrato, dopo aver pafleggiato per le piaz-

ze, fe n ando pacificamente con Dio, e ritornoffenc al fuo Regno. lo

la credo fama fenza buoo fondamenco, maflirnamente parendo, chc

Agnello attribuifca la manfuetudine inforta in qucl Barbaro al Vefcovo

fuddetto, quando quelto pregio e miracoiofo, e dovuto a San Leone

Papa, ficcome vedremo fra poco. Per altro che Piacenza, Parma,
Reggio, c Modena foflero anch efTe partecipi dclla crudeka di quel
Tiranno, appellate il Flagello di Dio, abbim ragione di crederlo,da
che il fopra mcntovato Autore della Milcclla aggiugne di poi: Delu
de Aemllite Civitatibus fimlliter expoliatis , noviffime to loco, quo Mindus
in Padurn influit^ caftrametati funt .(*) . Cerco quelle erano Citta dell E-
milia . Ne (i dee ommettere una notizia curiofa, a noi riferbata da Suida,
() cioe che avendo Attila prefa la Citta di Milano, c condotti in ifchia-

vitu i Cittadmi, offervo a cafo una Pittura, in cui crano rapprefentati i

Romani Imperadori fedenti fopra aurei Troni, con gli Sciti proftrati a i

lor picdi . Fece cgli tofto chiamare un Pittore, e cancellata qurlla pittu-

ra, gli ordino di dipignerc il Re Attila aflifo in Trono^c gl Imperadori
Romani, che portavano su le fpalle facchi pieni d oro,e li votavano

a piedi di fua Maella Unnica .

Intanto fe ne flava Valentiniano Augufto in Roma, e gli dovea

ben tremare il cuore, all udir la rovina delle Citta, e i progreffi del

ferociffimo Re . Lafcio fcritto San Profpero (0 ,
che ad altro non pcn-

fava ritnperadorc, chc a ritirarfi fuori d ltaliaj ma chc la vergogna
tenne in freno U paura, credendofi maflimamcntc, che la crudeita e

cupidigia del Barbaro Itegnantc dovefle oram.ii eflcre fazia colla defo-

lazione di tante nobili Provincie. Ora non fapendo ne Valcntmiano
,

ne il Senato e Popolo Romano qual partito prendere, finalmentc fu

riloluto di tentare, fe per mezzo d Ambafciatort fi potefle ottener la

pace dal crudeliffimo Tiranno. L Autore della Mifcella aggiugne, che

dopo le fopra narrate azioni Attila relto lolpefo, fe dovea o non dovea

volgere i paffi alia volta di Roma. La voglia di farlo era grandej ma
ficcome fcnfle Giordano (^), che cita qui i autorita di Prifco Iflori-

co, i fuoi il difluadcvaoo coirefempio di Alarico Re de Goti, il qual

poco

(*) Difoi fpogliate favimtnte le Citta deW Emilia finalmcnte la, dove il

Mincio sbocca el Pt y
; accamparwt .
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poco fopraviffe dopo la prefa di Roma. In querto ondeggiar di pen- ERA Vofg.

fieri arrivarono gli Ambafciatori Romani, e il trovarono attendato,
ANN 0451.

dove il Mincio fi fcarica nel P6, cioe a Governolo, eflendofi .mefib

quivi, per quanto fi puo credere, a quartiete pel verno fopravenuto .

Forfe ancora 1 arrive d eflTi Ambafciatori fuccedette folamente nelP An
no feguentc . Furono efll il Santo Papa Leone , Avieno Confolare, cioe

che era ftato Confole, e Trigezio, che fembra eflere ftato Prefeuo del

Precorio. Confidava afTaiffimo 1 Imperadore nell eloqtienza ed abilita

di San Leone, ne s inganno. Peroro con tal forza c garbo il Pontefice,
xrhe il fuperbo Tiranno divenne manfueto, e con accettar la pace pro-
mifc di tornarfen^ alle fue comrade

, c 1 efegui. L andatadi San Leo
ne ad Attila e atteltata da San Profpero (), dall Autore della Mifcel- (i) pr fter

la (), da Caffiodorio C0 r da Victor Turonenfe, da Giordano Scori- ibidem.

co 00
&amp;gt;

e da una Lettera fcritta da Vefcovi Orientali a Simmaco Pa-
%-,/%{

pa 0). Nella fuddetta Mifcella poi fi legge, che interrogate Attila, /,/. i .

come eglt fi fofle indotto a far tutto cio, che il Romano Pontehce
(
C ) c

gli avea richiefto: rifpofe di aver veduto prefTo quel Vefcovo un al- &quot;

rr Uomo di prefenza piu venerabile, che con una fpada fguainata il
\

rninacciava, fe non acconfentiva alle fue dimande. E v da ftupire, co- ^
~

Inler E-
me nelle Vite dc Romani Pontefici attribuite ad Anaftafio Bibliote-

pijiol. Sym-

cavio, fi racconti bensi 1 Ambafceria fuddetta di San Leone, ma fen- maM fa-

za dir parola di quel miracolo. In oltre Caffiodorio ferine in una fua l&quot;t -

Lettera,. che infieme con Carpilione Figliuolo d Aezio fu fpedito ad

Attila fuo Padre, e che alia di lui eloquenza riufci di placare quella
crudeliflima beftia. II Sigonio (/) rapporta qui una particolarita dcgna (f) sigon. dt

d oflervazione ; cioe, che Valenciniano Augufto ful principio di quefta
lm
j

&amp;gt;er - 9 C~

guerra, fenza perderfi d animo, chiamo in Italia un groflb corpo di

Goti, de quali fecondo Procopio furono condottieri Alarico, ed An-

tala; c polle buone guarnigioni nell Alpi Giulie, per le quali fi pafla
dalla Pannonia in Italia, fortifico e provvide del bifognevole Aquileia,
e 1 altre Citta per le quali fi va al P6 . Aggiugne, che la cagione
tlell eflerfi ritirato Attila di la dal P6, fi dee attribuire ad Aezio Ge-
nerale di Valentiniano Augufto, il quale valorofamente gli era alle fpal-
le con un Armata, che 1 andava incalzando e pizzicando . E qui cita

il Sigonio le feguenti parole di Giordano Iftorico: Attila, recolkflis

viribus
, dquilejam :ji magna, diu obfejfam capit ,

ac circumquaque pr^dis
fi? c&amp;lt;edibus furibundus bacchatur; ad quern Valentmianus Imperator Pa-

fam mittens, pacem cum eo fecit, exercitufque ejus fame ,pefte, morbo ,
c&amp;lt;e-

dibufque infuper ab Aetio attritus, eum reverti fecit . (*) Pub eflere che il

Sigo-

(*) Attila y raccolte di nuovo le forze^ prende Aquileia con gran violin

za da lungo tempo a/ediata, e per ogn intorno infolemifce furibon-
do per le prede , e le firagi &amp;gt;

a cui Palentiniano Imperadore man-
dande il Papa, fece pace con quello ; e il fuo efercito rifinito dal

la, fame , fe/e,, malattia , e di fiit da Aezio colle Jlragi , lo fece
tornare indietro .
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ERA Volg. Sigonio abbia letto in Procopio quanto egli riferifcc, quantunque io
ANN04JZ. non ve I abbia trovato; ma per conto del paffo, ch egli rapporta di

Giordano, non fo, ondc 1 abbia cgli preib . Certo nell* edizione del
Padre Garezio Benedittino, e nella mia confrontata coli* anti-chiflimo

(a)Rfr. ita- tefto dell Ambrofiana 00, non companfcono quelle parole, le quali,
fe fuflltleffero, porgerebbojio motivo di credere, che aggiunta alle per-

/

M
rfrt-!&quot;/.

faafi 01 &quot; di San Leone, 1 apprenfione del vslore e delle forzc d Aczto,
tjuel Barbaro fi fo(Te ridotto alia riurata. All incontro abbiamo I au-

(b) Profptr torita di San Profpero (*), oppofla all aflerzionc fuddetta. Eccone le
in ckronu.

paro ie a j prefente anno : Attila
, redintegratls viribus , quas in Italia, ami-

j-cra-t , Jtaliam ingndi per Pannonias intendit ; mhil Duct nojlro Jletio fe-
ttmduiM prioris built opera, perfpiciente : ita. ut ne tlufuris quidem dl-

pium , quibus hoftes probiberi poterant ,
uterctur : hoc folum fpei fuis fn-

fereffe exiftimans , ft ab emni Italia, cum Impsratore dijcedcret (
*

) .

iVla non e percio da difprezzare il raccomo del Sigonio; perciocche
(c) id*tius Idacio (0 (c rifle: Che nel fecondo anno del Principato di Marciano,
in chronico.

gli Unni , da quali era mefTa a facco 1 Italia, dopo aver eglino defo-

late alquante Gitta, rimafero rniracolofamcnte eftinti, pavcc per la fa

me, parte per un certo morbo, e per alcune calamica venutc dal Cic-

lo. E chc avendo T Imperador Marciano mandati foccoril di milizie

ad Aezio, quelli taglio a pezzi non pochi de ncmici, in manicra clie

furono aftretti a far la pace co Romani. Sant Ifidoro, ficcome que-
gli, che fu copiatore d Idacio, racconta lo fteffb.

Ne ii dee tacere, che Attila per atteftato concor&amp;lt;le di Giorda^

no c dell Autore deila Mifcella, pnma di ritirarfi, minaccio la total

rovina ail Italia, fe non gli fofTe inviaca con ricchiflima dote, e con

aiTegnarle una porzione del Rcgno, O/toria Sorella di Valentiniano Au-

gutto, cioe quella fvergognata Principelfa, che ficcome abbiam vedu-

to di fopra, aveva incitato lo fteffb Attila a muovere 1 armi contra de!

Fratello, per ifperanza di acquiftare la libcrta, e di fpofare quel Re
villano. Ed e probabile, che gli folle promefla, affinche il Barbaro

... non tardafle a levarli d Italia. II Du-Cange (^) pretende ancora, chc

Cangius i* quefta Principefla in fatti gli fofTe fpedita; ma non veggo alcuno dc

Tamil. y- gli antichi, chc TarTerifca. Fu ben ella promefla, ma fi dovetiero tro-

z,**t.
/&amp;gt;.

73. var var ie fcufe ed intoppi, tatito che la morte d Attila, che da li a

non molto accadde, mile ancor fine alle ambiziofe fue preienfioni. E
perciocche niuno de gh Scrittori parla piu da li innanzi d efin Ono-

ria, non e improbabite, che per li fuoi misfatti le foflero abbreviati i

giorni della vita, o pur ch efla coo fuo comodo li terminafle in una

prigio-

(*) Anila,, rimejft le ferze^ che perduie avea neIV Italia , per le Panno-

nie pretende entrare in Italia ; ii noftro Generals Aezio dopo le fati-

tttlia coir Imperadore .
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prigione fegreta. Fu in queft Anno, che Marciano Augufto pubblico ERA Vo!g.
un Editto (&amp;lt;*) contro i feguaci de gli errori d Eutichete, con intirmr AN 1*0451.

loro varie pene . Similmentc egli con altro Proclama dicbiaro 1 inno-

cenza e fantita di Flaviano Patriarca morco in cfilio. Abbiamo anche

da Marcellmo Conte W ,
aver egli ordinato in qucft Anno, che i nuo-

vi Confoli in vece di gittar danari al Popolo, gl impiegaflero in ri- (?)

farcire 1&quot; Acquidotto di Coftantinopoli-.. Doveano probabilmente fuc- !&quot;*

ccdere ferite e morti in quel popolarc tumulto. Per lo contrario Va-
Icntiniano Imperadore in quefto medefimo Anno si funefto all Italia,

con una fua Lcgge 0) riftrinfe la giurisdizione de Vcfcovi, ordinan- ^ Tom
do, che i medeiimi non potcflero giudicar caufe criminali, e nc pur Cedic.

Ic civili fra Cherici&amp;gt; e fe le giudicaflero, fo(Te folo per compromeflb; Ta

rifcrbando loro unicamente quelle di Religione . Vieto ancora, che i ^
Curiali, i Scrvi, e Mercaunti del corpo della Mercatura, non fi po-
teflero flir Preti ne Monaci . Molti altri punu fon ivi deterrainati . Tro-
varono i fuffeguenci Augufti indecence quefta Legge, e pero la fcar-

tarono. Intanto il Cardinal Baronio alia indebita pubblicazion d efia

attribuifce tuttc le disgrazie accadutc in queft Anno, non a Valenti-

niano, che Itava a divertirfi in Roma, ma alle Citta della Venezia,
Infubria, ed Emilia, che niuna colpa aveano di quefto Editto. Ohre
di che eflendo data quella Lege nel di

ij-.
d Aprile del prefente An

no, Attila verifimilmente era gia calato in Italia, e ftava digrignando
i denti fotto Poltinata Aquileia. Veded eziandio un altra Legge GO (d)

dello lleflb Augulto data in Roma a di 2.9. di Giugno intomo a i tri- T f -

buti, che doveano pagarc i Mercatanti di porci,buoi, e pecorej do
ve parla dell attcnzionc d Aezio Patrizio fra le cure della guerra^ e la

Jlrtpito delle trombe . Da cio ricava il Sigonio, che Aezio aveflc rauna-
to un gagliardidimo efercito da opporrc ad Attila

&amp;gt;

ma altro non ne Co

trarre io, fe non che Aezio anche in que tempi si fconvolti penfava
ad impedire, che non foflc defraudato de tributi I

1

Erario Imperiale, e
che eOl tributi con regok e proporzione fi pagaflero . Eflendo manca-
to di vita in Napoli Quodvulf Deus Vefcovo di Cartagine, efiliato da
Genferico Re de Vandali, tanto fi adoperb Valentiniano Augufto pref-
fo quel Re barbaro, che fi contento, che fofle ordinato Vefcovo in

efla Citta di Cartagine Deogratias , uomo di mirabil Carita, ed infigne perfeLt.

per altre Virtu, ficcorae attefta Vittore Vitenfe (0 .

Tom. HI. S Anno
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Anno di CRISTO CCCCLIII. Indizione vi

di LEONE Papa 14.

di VALENTINIANO III. Irnperadore
di MARCIANP Imperadore 4.

Confoli VINCOMALO, ed OP i LI ONE.

ERA Volg. TpOrnato che fu Attila nella Pannonia, itwio tofto fuoi Ambafcia-
ANN0453- A tori a Marciano Augurto , facendogli fapere , che fe non gli man-

dava i tributi, o fia i regali annul promefll da Teodofio II. fuo Pre-

deeeflbre, fi afpettaffe pure il gualto alle fue Provincie , ed ogni al-

(a) Prifcus tro piu rigido trattamento. L abbiamo da Prifco Iftorico
(&amp;lt;&amp;gt;)

di que

&quot;if& -\ tempi, c lo riferifce ancora Giordano () con aggiugncre egli folo una

taf.

r

\^ particolarita di gran riguardo, la quale, fe e vera
, molto c da ma-

(b) Jordan, ravigliarfi, come non fia almeno accennata da San Profpero , da Ida-
de Reb. Get. cio, o da Sant Ifidoro . Cioe che Attila minacciava bensi 1 Imperio
caf- 43- d Oriente, ma le five mire di nuovo erano contra dell Occidcnte.

Gli ftava fitta nel cuore la rabhia, perche i Vifigoti della Gallia gli
aveflero data una si difguftofa lezione nella battaglia* che narrammo
di fopra, e ne voleva vendetta . Penso dunque di aflalire e foggiogar
quegli Alani, che abitavano nella Gallia di la dal fiume Ligeri, ap-

pellato oggtdi la Loire. E moflbfi dalla Dacia e Pannonia, dove al-

lora gli Unni con diverfe Nazioni fue fudditc dimoravano, pafso pel
cuorc della Germania a quella volta. Allora Torifmondo novello Re
de Vifigod, prefentito il difegno del Barbaro, non fu pigro ad ac-

correre con tutte le fue forze in aiuto de gli Alani, e a prevenire

(c) MarcelL 1* arrived Attila . Giunti cola gli Unni, fi venne ad un fatto d armi,
Comes in che riufcv quafi fimile al precedente, in guifa che 1 altero Attila fcor-

f&\*otif
nato ^u coftretto a ritornarfene fenza trionfo e fenza gloria alle fue

Grtttru comrade. Ma, come didi, niun altro Storico fra gli antichi dice una

Turonenfis menoma parola di quefto fatto. Nulladimeno avendo Giordano avuta
Ruinart. fotto gli occhi la Storia perduta di Prifco, non fe gli dee facilmcntc

**707* negar credenza in quefto. E tanto piu verrebbe ad eflere credibile

(/) Proffer il di lui racconto, fe la morte del feroce Attila fofle fucceduta nell

in chronic. Anno fuflcgucnte, come vuol Marcellino Conte (^), perche non a-

(f) Proffer vrebbe il Re barbaro lafciate in ozio le fue armi nell Anno prefentc.

clr^w. ^gS ungal
&quot;

1
5
c^ Fredegario (^) raccoma due Battaglie fucccdute fra

() idadus Attila e i Goti; e bcnche vi fia della- confufione in quel racconto si

in chronic,
pel tempo , cornc pel luogo, pure fi fcorge, ch

egji
mette il fccondo

(h)
ijidorus con fliao fatto da Torifmondo, efiendo gia morco fuo Padre. Ma San

Profpero (0, Profpero TironeC/), Idacio C?), Sant Ifidoro W, Caf-

fiodo-
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Codorio (a) c PAutore della Mifcella (O 5
fenza narrar punto aicun ERA Vo g.

ritorno d Attila nella Gallia, dicono fotro il prefente Anno, ch egli
A

appena tomato al iuo paefe fini di vivere e d inquictare il Mondo . [^)
i * i /- r i i /i n * it- c \ c in

La maniera della foa morte fu da belha. Marccllmo fcnve, che fu b

fcannato da una donna, fe pure i noftri Storici Jtaliani non ban qui

per odio alterata la verita. Merita maggior fedc Giordano (0, che

cita ancor qui la Storia di Prifco Aucore contemporaneo, aliorche
&amp;lt;

narra, cbe avendo volmo il crudele e libidinofo Re menare una nuova
(af

Moglie, per nome Ildicone fanciulla, quantunque fecondo il rito della

fua genre innumerabili alcre ne avefle, s imboracchio talmence nel

convito nuzziale, che pien di vino fino alia gola, e oppreflb dal fon-

no, fu pofto in lettoj e quivi dal fangue, che gli foleva ufcir.dal

nafo, ritnafe la notte fuffbcato . Eflendo paflata buona partc del mat-

tino fenza ch egli cbiamalTe, o che rifpondeffe a chi il chiamava, i

fuoi dubitando di quel ch era, ruppcro ia porta, e il trovarono mor-

to . Racconta il medefimo Autore fu la fedc di Prifco, che in quella
ftefia notte a Marciano Jmperadore fu moftrato in fogno 1 arco d Ac-

tila rotto : il che tenuto fu per buon prefagio, giacche gli Unni fpe-

zialmente metteano la lor bravura nel faettarc . Fu funtuofo ed infie-

me barbarico il funerale d Attila. Gli Ufiziali e i foldad fuoi, fecondo

1 ufo della Nazione, fi tagliarono pavte de capelli, e co i cokelli fi

fecero di buoni tagli nel volto, acciocche la memoria di quell invitto

Combatreine folfe pianta, non con lamenti e lagnme femminili, ma
con fangue virile. Depofto il cadavero fotto padiglioni di feta,g!i fe

cero una fpecie di torneamcnto a cavallo intorno. Cantavono le di lui

prodezze con qutlli femimcnti : II gran Re de gli Unni Anila^ Figliuolo
di Mundzucco ,

Signore di fortijfimi Pofoli^ che felo con una petenza inn-

dita per r addietro ha fojjeduto i Regni della Scitia, e della Germania^
ed ba mej/e il terrore in amendiie gf hnperj Romani , COM tante Citta fre-

fe; e che potendo devmftare il rimancnte , placato per le pregbiere Ji con

tentb di ricevere un annuo tribute . E dopo aver tutto ctb operate con fe-
licita mirabile , non per ferita ricevuta da nimui

,
non per frode de fuoi ,

ma con reflate illefa la fua, gente , fra le allegrie ,
e fenza provar dolore

alcun*
, e morto . Ma chi pub dir quefta una mote, quando niuno Ja d

1

a-

i-erla a vendicare? Finqui la funebre cantilena. Dopo tali lamenti fo-

pra la di lui caffa fepolcrale fecero un gran convito, unendo infieme

il lutto e 1 aliegria} e poi feppellirono di nottc il cadavero, fcrrando

la tomba prima con legami d oro, poi d argento, e finalmente di

fcrro, e chiudendo feco armi toltc a i nemici, c varj ornamenti con

gemme e lavori preziofi . Ed affinche non fi fapeflc il luogo, a i mi-
fcri Schiavi, che avcano cavata la fofla, c dopo la fepoltura fpianato
il terreno, levarono crudclmente la vita.

Colla niorte di coftui fi sfafcio la maccbina dell Imperio de gli

Unni, cioe dc Tartari j perciocche ficcome narra Giordano, inloricro

liti tra i Figliuoli d Attila per la divifione de Regni. Arderico Re
de i Gepidi, prima fuddiii d Attila, non potendo forferirc, che fi

S z trat-
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E*A Volg. trattafle di partirc i Popoli, come fi fa de vili Schiavi, fu il primoANN 0453. a prendere 1 armi concra de Figliuoli d Attila. Ad cfcmpio fuo fe-

cero Io flcflo akre Nazioni
?
cioe i Goti, gli Alani, i Svcvi, e gli

Eruli. Si vennc ad utia battaglia, in cui refto uccifo Ellac il primo-
genito d Attila, e a lui piu caro de gli ahri. Gli Unni furono i vin-

ti
, c vincitori i Gepidi . Pcro gli altri Figliuoli d Attila fi ritiraro-

no, dove e oggidi la picciola 1 artaria al Mar Neroj e i Gepidi ri-

inafti padroni della Dacia, fecero pace e lega colPImperadore d O-
riente, che fi obbligo di mandar loro de i prefenti . 1 Goti ebbero

dipoi la Pannonia per conceffione de gli Augullij ed akre Nazioni,
ricuperata la liberta, impctrarono altri fid per loro abitazione. In

quetto medefimo Anno forifmondo Re de i Vifigoti in Tolofa, dopo
(a) Proffer aver goduto poco piii d un Anno il fuo Principato (), perche troppo
in chromco. alteramente ed infolentemcnte govcrnava, trucidato fu da Teoderice^s

in ctronlco
Fe^erico ûo Fratelli , il primo de qualt fu riconofciuto per Re di

quella Nazionc. Sirnilmente diede fine a i fuoi giorni in Coftantino-
tius in poli a di 18. di Febbraio Pulcheria Augujla, Sorella del gia defunto

chrontco.
imperador Teodofio II. c Moglie del regnante Marciano Augufto,
Principefla memorabile per la fua rara pieta e faviczza. Fu fcmpre

(\)} chron. zelante protettrice dclla Fede Cattolica
(&amp;gt;&amp;gt;

anche nel matrimonio
^lixandr. voile intatta la fua verginita confecrata a Dio&amp;gt; e fabbrico varj Tem-

Martell,
pjj facr j

^ e Varj Spedali per gl infermi c pcllegrini con regale ma-
r&amp;gt;nl(0&amp;gt;

gnificenza. Pria di morircTflitui eredi di tutto il fuo avere i pove-

(c) Tkttpk. relli&amp;gt;
ed il piifllmo Imperador Marciano, per atteftato di Teofane (0,

in chrtnog. benche foflcro immenfi i di lei beni, pure puntualmentc voile efegui-
u 1 ultima di lei volonta. Percio degna ben fu quefta infigne Prin-

cipeffH d eflere regiftrata fra i Santi non men prefTo i Greci, chc pref-
fo i Latini.

Anno di CRIST o CCCCLIV. Indizione vii.

di LEONE Papa i j.

di VALENTINIANO III. Imperadore 30.
di MARCIANO Imperadore j.

Confoli &amp;lt; AEZIO, e STUDIO.

(d) Pagim QJccome oflervb il Padre Pagi (&amp;lt;0, quefto dezio Confole non e il

Cnt. Baron. ^ ce l ebre Aezio Patrizio Generale di Valentmiano Imperador d Oc-

cidente, ma si benc un Ufiziale della Corte Cefarea di Marciano Au

gufto. In quanto al fudderto Aezio valorofo Generale dclle mihsie

nell Imperio d Occidente, egli diede miferamente fine in queft f,no

alia vita, non che alle imprefe fue 5 perche da Valentiniano ftefT; 1m-

pera-
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pcradore, o almcno per ordine (uo, rcftcv uccifo. San Profpcro GO ERA Vo!.

lafcio fcritto, che erano feguite promcfle fcambievoli, convalidate da A

giuramenti fra Valentiniano Aueufto ed eflb Aezio, per la congiun-
*

. . -. .. 1- II- 1 II 111 I -&amp;gt; ! 1 1 11.1 &quot;

zion de Fighuoli} e vuol dire, cheluna dellc due Figlmole dell Im-

pcradore dovea eflere ftata promefla in Moglic ad uno de Figliuoli
d Aezio, fra quali fono a noi noti Carpilione ,

e Gaudenzio . In vece di

nafcere da cib maggior lega d affetto, quindi ebbc principio la difcor-

dia e 1 odio fra loro: mcrce, per quanto fu creduto, di Eraclio Eu-

nuco, il qualc s era talmente col fuo frodolento fervigio rcnduto pa
drone dcH animo di Valentiniano, chc il girava dovunque volea: dif-

grazia riferbata a tutti i Principi deboli, condennati a lafciarfi menar

pel nafo da qualche favorito . Un giorno adunquc mentre Aezio facc-

va calde iftanzc, perche fi efeguifle la promefTa ,
e non fenza com-

mozion d animo, e con rifentite parole parlava per fuo Figliuolo all&quot;

Imperador Valentiniano: o fofle concerto fatto, o quella rifTa ne fa-

cefle nafcer I occafione, 1 Imperadore sfoderata la fpada fc gli avven-

to alia vita, c per quanto fcrive Vittor Turonenfe W^ datogli.il pri- (b)

IMO colpo , gli altri Cortigiani, chc fi trovarono prefenti c mifero
(

anch effi mano allc fpade, lo liefero mono a terra. Erafi per fua

difav ventura incontrato in si brutta fcena Boezie Prefetto del Pretorio,
Senatore nobiliffimo, perche dell iniigne Cafa Romana Anicia, e pro-
babilmentc Avolo del celebre Boezio, S crittore del Sccolo lufTegucn-
te. Perch egli era fommamentc amico di Aezio, e forfe fi voile inter-

porre per quetare il turoulto, refto anch egli in quella congiuntura
uccifo. Idacio () aggiugne, chc altri perfonaggi, ;

chiamati ad uno ad (c) idadus

uno in Corte, vi lafciarono la vita. Secondoche fi ha da gli Storici,
* ch&amp;gt;r

&amp;lt;&amp;gt;nice.

furono mcffi in tcfta a Valentiniano dc ifofpetti contra d Aezio, qua-
fiche egli fuperbo per le vittorie riportatc, per le fue ricchezze, c pel
credito, che aveva nelle Armate, mcditafTc dfc ufurpargli il Trono .

Forfc ancora gli fu oppofto, ch egli vccchio amico de gli Unni avef&amp;gt;&amp;gt;

fe avuto de i fegreti riguardi in favore d Attila si nella Gallia , chc
nell Italia. Ma qui Procopio (^) ci fa fapere, efTcre ftato MaJJimo (d) Prmp.
( pofcia Succeffbr nell Jmperio ) quegli, chc fcgretamentc tramo la * -4- 4*

morte d Aezio, per vendicarfi di Valentiniano ( ficcome vcdremo nell
fM - yAndi

anno fcguente), e per levar di mezzo a i fuoi difegni quefto potente
oftacolov e pero guadagnati gli Eunuchi del Palazzo, operb, che i

medcfimi coll arti loro imprimcffero in cuore dell Imperadorc diffidcn-

ze e
fofpetti

in materia di Stato . Qucl che e certo, ficcome noto
Marccllino Conte (*), in quefto prode Generale venne a mancare il (^ unrce
terrore de Barbari, e la falute dell Imperio Occidentalc, e nc fcgui Comes in

poco dopo la rovina dello fteffb Imperadore e dell Imperio . Pero

foggiugne Procopio, chc avendo Valentiniano interrogato un uomo
favio, fe era ftato bene il togliere la vita ad Aezio, quefti rifpofe ,

che non potea fapere, fe folTe bene o malfatto qucl ch era fuccedutoj
ma parergli d intcndcre una fola cofa, cioe, che 1 Imperadore colla

man finiftra aveva tagliato a fe fteflb la deilra. Inqucft anno 1 Impe
rador
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AN MALI D ITALIA.
ERA Volg. rador Marciano pubblico un Editto (a) intorno a i Matrimonj de Se-
ANN0454. natori, con dichiarare quali foflero le baffe ed abiette perfone, le quali

3-^
era loro proibito di .prendere per Mogli fecondo una Legge di Co-
ftantino, e con decidere, che fofle lecuo lo fpofar Donne ancorche

povcre, purche di mfcita ingenue, e di profefllone e genitori non efer-

citanti ane vergognofa. Cosi 1 indefeflo San Leem Papa, valendofi.

dcH animo retuflimo e piiflimo d cflb Imperadore d Onente, calmo
in quefti tempi varj torbidi inforti nella Religione, c riprefle 1 am-
bizione di Anatolio Patriarca di Coftantinopoli, il quale contro 1 auto-

riu de Canoni del Concilio Niccno s era ftudiato di efakar la fua Chie-
fa in pregiudicio di quelle d Alexandria, e d Amiochia. A perfuaGo-
nc fua ancora il buon Imperadore pubblico nuovi Editti contro gli
Eutichiani ed altri Eretici, che tuttavia infeftavano colle lor falfe dot-

trine rOriente; ed infieme confermo i pnvilegj antecedeiuemente con-
ceduti alle Chiefc Cattoliche .

Anno di CRISTO CCCCLV. Indizione vm.
di LEONE Papa 16.

di MARCIANO Imperadore 6.

di AVITO Imperadore i.

VALENTINIANO AUGUSTO per 1 ottava voka ,

L

Sell.

Va*d. I.

t*f. 4.

Anno e quefto in cui 1 Impcrio d Occidente, gia lacerato in va-

rie parti da i Barbari, diede un grancrollo, e comincio ad avvi-

cinarli alia rovina. 11 che avvenne per la niortc di J^akntiaiano Impe
radore, non naturale, ma violenta, a cui foggiacquc egli o per la fua

poca prudenza, o pel merito delle fue poco lodcvoli azioni . Afcol-

(b) Prtecf.
tiamo prima Procopio W, che narra 1 origine di queita Tragedia .

Petrotiio Majfimo, uno de Senator! piu illuftri e potenti di Roma, da
ta due volte Confole avea per moglie una Dama, che inflemc fape-
va congiugnere una rara beilezza con una fingolar pudicizia. Se ne

invaghi perdutamente Valentiniano , quantunque avefle per Moglie
JLudoJJia, Principefla di belti non ordinariaj e conofcendo, che ne i

doni, ne le preghicre e lufinghe avrebbono pot Ho clpugnar quella

Rocca, fi appiglio ad una riloluzion nefandi. Fatto chiamare in Corte

Maflimo, e vimagli certa quantita di danaro, fi fece dare in pcgno il

fuo anello-, dopo di che immcdiatamente fpedi alia di lui Moglie un

Meflb, con dirle, che per ordine di Maflimo venifle tofto alia Corte

per falutar rimperadrice. Ella preiiata fede all anello, fi mife in let-

tiga, e fu a Palazzo, dove introdotta che fu da i Ruffiani dclla Corte
in una Camera, Valentiniano Taflali, c non ortanie la di lei refillen-

za
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aa sfogo le brutali fue voglie con efla. Tornata a cafa piena di ver- ERA Volg.

fogna
e dolore la Dorma, fi diede ad un dlrotto piamo&amp;gt;

e capitate ANNC^S,
Marito, caricatolo di villanie e d imprecazioni fi sfogo feco, im-

puta-ndo a lui 1 afFronto, ch ella aveva patito. Diedcr nelle fmanie Maf-
fimo j ma ficcome perfona accorta trattenne e nafcofe il fuo rifenumen-

to, cominciando da li innanzi a meditar la morte dell Imperadore .

Prima nondimeno voile sbrigarfi di Aezio Patrizio, la cui morte, pei&amp;gt;

quanto abbiam detto, fu fua occulta manifattura. Pofcia guadagnati gU
amici di Aezio, ed incitati alia vendetta, per mezzo d efli fece levar

la vita a Valentiniano. A nche Teofane
C&amp;lt;0 fulla fede, cred io, di Pro-

(a)

copio, defcrive quefto Imperadore qual Uomo pieno di vizj, e maf- i

fimamente d adulterj, per giugnere a i quali non lafciava indietro gl in-

cantefimi. Cedreno, Zonara, e Niceforo, tutti Autori Greci, copian-
dofi 1 un Paltro, dicono altrettanto; ma io non so, perche mai niuno

de gli Storici Latini abbia almeno accennato alcuna di tante malvagita-
di Valentiniaoo, nc come Eudoffia Imperadrice amafle ranto un Ma
rito, quale a noi vicn fuppofto, ciod macchiato di tanti tradimenti alia

fede maritale . Dal folo Apollinar Sidonio il veggo chiamato Seminar-

amens. Comunque fia, egli e fnor di dubbio, fecondo San Profpe- (b)

ro (^), che avendo Valentiniano imprudentemente accettati fra le fue /\
Guardie alcuni de foldati ed amici d Aezio, gia da lui uccifo, coftorc

afpettarono il tempo c 1 occafion di vcndicare la di lui morte . Uicito

egli di Roma nel di 27. di Marzo, fecondo la Cronica pubblicata dal (d)

Cufpiniano Cf), mentre era intento al Giuoco del portarfi 1 un Taltro,
fe gli fcagliarono improvvifamente addofTo coftoro, e con varj colpi
il diftefero morto al fuolo. Era feco quel mal arnefe d Eraclio fuo Eu-

nuco, odiato da tutti, come promotore della rovina d Aezio, e a lui apud

pariraente tocco una falva di eolpi, per gli quali cadde morto ; ne flum -

alcuno del numerofo Regale corteggio fi mofTe alia difcfa o vendetta P Proffer

del Sovrano. Caffiodorio C ), c Victor Tunoncnfe (c) fcrivono, ch egli c/mmice
fu uccifo nel Campo Marzio . Profpcro Tirone (/) dell edizion del edition. c-
Canifio, mette accaduta quefta Tragedia nel luogo appellate a i due n f-

Lauri&amp;gt; e Marccllino Come C?), coll Aucore della Mifcella W, nomi- *?*
na due di queftj ficarj, cioe Ottila, e Trauftila, amendue gia fgherri ^hr&quot;

d Aezio, e barbari di Nazione .

(h)

Dopo quefta fcena Petronio MaJJimo , autorc della morte non men -Mi]

d Aezio, che di Valentiniano III. non avendo piu ortacolo, nel di *{ fHffa
^

feguente fi fece proclamare Imperador de Roman! . II Reinefio CO
/wrf;*&quot;

nell Albero della Cafa Anicia dimentico di pocre coftui, quantunque cuff.
in una Medaglia riferita dal Goltzio C^), e dal Mezzabarba (/) egli fi num.

vegga chiamato D. N. FL. ANICIVS MAXtMVS P. F. AV^G.
Ma le fofle vero cio, che fcrive Teofane Cw), cioe che quefto Maf-
fimo era Nipote di quel M.iflimo, che a tempi di Teodofio il Grande

ftrepitofamente ufurpo 1 Imperio, non farebbe egli da attribute alia i
t&quot;

Famiglia Anicia, perche con efla nulla avea che fare Maffimo il Ti- (
m:

ranno . Pero o Petronio Maffimo non tu Anicio, e quclla Medaglia e !&quot;*

falfa
/(
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ERA Volg. falfa&amp;gt; o, come e piu probabile, Teofane prefc abbaglio, ingannata
A.KN04S5. &amp;lt;jaiia fomiglianza del Cognome. Non tardo Maffimo, dappoiche fu

alzato al Trono Lmperiale, a indurre prima colle buonc, poi colic bruf-

che EudoJJia Vedova a non piagnere 1 uccifo Imperadore, e a pren-
dere lui per Marito, giacche gli era poco dianzi mancata di vita la

prima Moglie . Eudoffia fuo tnal grado vi confenti, perche non fapea,
ohe per trama di lui foflc ftato toko di vita I Augulto Conforte . Pro-

copio, Evagrio,, c Teofans co i lor Copiatori, cioe Cedrcno, Zona-

ra, c Niceforo, fcrivono, che la violenza fatta ad Eudoffia fu mag-
giore di quel, che ho detto: il che poi non s accorda con quel, che

foggiungonoj cioe., che eflcndo effi coniugati in letto, e ragionando
de gli affari loro, Maffimo in coivfidcnza Ic difle, d aver egli proc-
curata la morte di Valentiniano pel grande amore, che a lei portava:
ftolto ch ci fu a rivelare e mettere quel fegreto in petto di Donna ,

che fi moftrava tuttavia tanto appaffionata pel prirao Conforte . Inter-

namentc a quefto awifo freme di fdegno Eudoffia, e penfando alia ma-
(a) id. \b. niera di fame vendetta 00, ed inficme di ricuperare la liberta, giac

che dapo la mortc di Teodofio II. fuo Padre, e della Zia Pulcheria

non fapeva fperar aiuco dall Imperadore d Oriente, fi appiglio ad una

abbomincvol rifoluzione, che torno pofcia in rovina di Roma e di lei

medefima. Cioe fpedi ella fegretamente in AfFrica Icttere a Genferico
Re de Vandali, pregandolo di venir quanto prima a vendicar la morte

di Valentiniano gia fuo Collegato, con offerirgli ogni affiftenza dal

b) Marcel- canto fuo . Marcellmo Conte
(&amp;lt;-), Procopio (0, ed -Evagrio

- (4) atte-

i*ct&amp;gt;r

S
ftano anch efTi, che Genferico fu follecitato con lettere affai caldc dalla

(c) Procop.
furente Imperadrice a venir colle fue forze contra 1 odiato fuo Con-

dc di. forte. A braccia aperte Genferico accolfe 1 invito, non gia per cari-

Vandal.
t vei-fo d Eudoflia, ma per la fperanza di un gran botrinoj c mcflii

(&) / *&quot; in purito una formidabil flotta, comparve con effa alle fpiaggic Ro-

Hift. Ectl. mane. Secondoche abbiamo da Idacio
(&amp;lt;0,

Maffimo avea dichiarato

lib. -L. Cefare Palladia Pigliuolo fuo,.e della prima Moglie, e congiunta fe-

(c) idadus co jn matrimonio U4ia Figliuola di Valentiniano, cioe per quanto li cre-
chnmc.

^^ Eudecia^ chiamata da altri Eudoflia^ primogenita d cflb Imperado-

(f) proffer
re f*cr quanto fcrivc San Profpero (/) ,

o fia Profpero Tirone ,

in Qhronica. s era gia divolgato fra il Popolo, ch egli era ftato Autorc della morte

d Aezio, c di Valentimano, al vedere ch egli non folamcnte non ga-

ftigo i loro uccifori, ma gli aveva anche prefi fotto la fua protezio-
ne. Percio la fperanza conceputa, che queilo novello Augufto dovcf-

fe riufcire d utilita alia Repubblica, ii convert! in odio quafi univer-

fale contra di lui. Uditofi poi 1 awifo d cflere approdata in vicinan-

za di Roma 1 Armata navale dc Vandali , mold nobili c popolari co-

minciarono a fuggircj e lo ileflb Maffimo, diffidandofi dl _poter fare

refiitenza a que Barbari, dopo aver data A tutti licen^a d andarfcne,

pieno di fpavento., prefe anch cgli )o fpediente di ritirarfi altrove. Ma
nell ufcir di Palazzo, fvegliatofi un rumulto fra il Popolo, fu da cfTo,

c maffimamencc da i foldati e lervitori di Corcc tagliato a pezzi e git-
tato

(

l
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cato nel Tevere, fenza che gli reftafle ne pur 1 onore della fcpoltuni . RA Volg.
Non tennc 1 Impeno, fe non due Men&quot;, e diciaffette giorni, fecondo ANN0455.
San Profpero, e pcro cadde nel dl n.di Giugno la morte fua. Do-
vette eziandio rellar vittima del furor popolare Palladia fuo Figliuo-
lo, giacche Eudocia fua Moglie fi vede da li a non molto maritaca con
Unnerico Figiiuolo del Re Genferico. Per altro ha qualche aria d in-

verihmile la chiamata de Barbari attribuita ad Eudoflia Augulta, ftan-

te il breve fpazio di due Meii, in cui li fuppone rivclato da Madi-
rno il fuo fegreto, chiamato dall Affrica Genlenco, f-atci da lui i con-
venevoli prcparamenti, e giunca la fua Flocta a i lidi Romani

, per
taccre akri riflefli. Oltrediche dopo i facti non u&quot; puo dir quanco (ia

facile il Popolo a fognare e fpacciar voci falfe .

Comunquefia, sbarcatc le Vandaliche milizie, fra le quali era an-

che una gran quantita di Mori, tratti dall avidita della preda, nel di

iz. di Giugno, e non gia ncl di iz. di Luglio, come fcrive Maria
no Scoto (a) , errore, a cui non fece raencc il Padre Pagi (), trovo (^ Marian.

poca difficulta il Re Genferico ad entrare in Roma, rimalta fenza gen-
Sc tus

.

te e prefidio abile a far difefa, c lafcio libero il campo a i fuoi di (\J &quot;ptgiut

faccheggiare I mfelice Citta . L Aucore della Mifcella (f), fecondo la in Critic.

rnia edizione, fcrive , che il fanto Pontefice Leone ulci fuori della Cit- Bann.

ta incontra al Re barbaro, e non men col fuo venerabil alpetco, che ^ r

t
&quot;/

colla fua eloqucnza octenne, che non fi ucciderebbono ne tormente- nt \e,
rebbono i Citradini, e relterebbono falve dal fuoco le cafe. Duro il

faccheggio quatcordici di, ne quali fu fatta un efatta ricerca di tutto
il meglio, che s aveflero gli abitatori, e rimafe fpogliata la mifera Cit
ta di tutie le fue ricchezze, che furono imbarcate ed inviace a Car-

taginc. Scrive ProcopioOO, che coloro afporcarono dall Imperial Pa- (di procop.

lazzo quanto v era di buono, ne vi lafciarono pur uo vafo di rame. de Bel1 -

Diedcro parimcnte il facco al Tempio di Giove Capitolmo, il quale ^nttai -

e da ftupire come tutcavia fullittefle, con portarne via la meta del tet-

to, che era d ottimo bronzo indorato, 6c una ddle fupcrbe e mi-
rabili rarita di Roma. Corfe fama, chela Nave, in cui erano condoc-
ti gP Idoli de Romani, periflc nel viaggio . Furono in okre menate
in ifchiavitu moke migliaia di Cittadini Romani, e fra efli per atte-
ftato d Idacio

(&amp;lt;),
Gaudenzio Figiiuolo d Aezio . Provo allora anche (e) idantts

la fconligliata Imperadrice Eudoffia (fe pur fu vero 1 invito fatto a tn chr &quot; ic -

Genferico) i frutti della fua pazzia in eflerii fidata del Re barbaro ed
Ereticoj perciocche anch clla colic (ue due Figliuole Eudocia e Pla-
cidia corfc la medefima fortuna, eiTendo Hate tucte e tre condotte pri-
gionierc a Cartagine. Genferico dopo alcuni anni, ficcome dircmo,
diede per Moglie Eudocia ad Unnerico fuo pnmogenito, a cui ella col

tempo parton un Figiiuolo appeihto Ilderico . Nella fola Cronica Alef-
fandrina 00 ciuclta Principefla vien chiamata non gia Eudocia, ma Ono- (f ) chrome :

ria; c percio tanto il Du-Cange, quanto il Padre Pagi cicdettcro,
Altx *ndr-

ch ella aveflc due Nomij e giunfe il fuddctto Pagi fino ad immagi-
nare, ch eiTa prendcfle dal nome d Unnerico o fu Honorlco fuo Conior-

Tom. III. T te
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te quello d Onoria. Ma nulla di cio a mio credere fuflifte. Si dec tc-

ncrc per un error de Copifti il nome d Onorla. nella Cronica Aleflan-

drina, giacche tutti gli aim Scrittori la chiatnano folameme Eudocia .

E fe il Pagi foggiugne, che anche Prifco Stonco O) di que tempi le

da il nome di Ofioria alia facci.ira 41. egli prefe abbaglio, perche fi.

attennne alia verfione Latina, laddove il telto Greco ha chiaramentc

EW;, Eudocia,, ficcome ancora alia facciata 74. Falla eziandio 1 Au-
tore della Milcella (/;) fecondo 1 edizion mia, allorche fcrive, che Eu
docia fu maritata con Trafamttndo Figltuolo di Genferico . Ma e ben de-

gna d odervazione una particolarita, ch egli aggiugne, taciuta da tan-

ti altri Autori . Cioe che dopo avere abbandonaca Roma, i Vandali c

Mori fi fparfero per la Campania, faccheggiando e incendiando quart-
to incomrarono . Prefero Capoa, e la diitruflero fino a fondamenti ;

altrettanto fecero a Nola Cicta ricchiffiraa . Non poterono aver Na-

poli, ne alcri Luoghi forti, ma diedeio il facco a tucto il territorio,
e condulTero feco in ifchiavitu chi era avanzato alle loro fpade . Apref-
fo racconra, che Paolino piiffimo Vcfco-vo di Nola, dopo avere impie-

gato quanto avea pel rifcatto de poveri Criftiani, altro non relian-

dogli in fine, per compaffione ad una mifera Vedova, ando egli fteffb

in Affrica a liberare un di lei Figliuolo, con rimaner egli fchiavd; ma
coaofciuta dipoi la fua fantita, fu lafciato andar da que Barbari con

quanti Nolani fi trovavano f cbiavi. Sembra, e vero, a tutta prima,
che quefto Autore abbia confufo le crudeka commefle da i Goci fot-

to Alarico nell Anno 409. dopo la prefa di Roma con queft altra di-

favvenrura della medefirna Citta . Ma puo ftare beniflimo, che i Van-
daJi ponaflero la loro fierezza anche nella Campania. San Gregorio il

Grande, che fiori ful fine del Secolo fuflegucntc,. narra anch egli il

fatto fuddetto di San Paolino
(&amp;lt;&quot;), quum fevientium Fandalorum tempo-

re fuij/ct Italia in Campania; partibus depopulate . E di qui fi puo pren-
der manjcra per ifciorre un nodo avvercito da gli Eruditi, i quali trat-

tano come favola la ichiavitu in Affrica di San Paolino ; perche altro

San Paolino Vefcovo di Nola non riconofcono, fe non quello che fio

ri a tempi de Santi Girolamo ed. Agoftino . Ma il Padre Gianmngo
della Corapagnia di Gesu giudiciofamcnte ofTervo (^), aver Nola avu-

to piu d un Paolino per iuo Vefcovo, e che non lotto il Frimo, ma
fotto uno de fuoi Succeffbri , pote fuccedere il fatto di quella Vedo

va, il quale incautamente nel Breviario e Mavtirologio Romano viene

attribuito al Primo San Paolino. Ora ecco dalT Autore della Mifcella

autenticate le conghietture del Padre Gianningo, e doverfi riferire a

quefti tempi la dittruzione di Capoa e di Nola, e un altro San Paoli

no Vefcovo delP ultima Citta. E cosi pofliam credere, finche dia 1 a-

nimo ad alcuno di mofcrarci, che in cio fi fieno ingannati San Gre-

gono Magno, e 1 Autore della Mifcella.

Sappiamo bensi
,
che fi djlungo dal vero Sant Ifidoro in ifcri-

yendo (0, che Genferico folamente dopo la morte di Maioriano Au-

guito prefe e faccheggio Roma: il che farebbe accaduto nell Anno
di
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di Crifto 461. E 1

troppo patente un anacronifmo talc . Lafcio pari- ERA Volg.
raentc fcritco Evagrio (&amp;lt;*),

che Roma in tal congiuntura fu data alle AN 1*045$.

fiamme; ma anch cgli s inganno. Pretendc il Cardinal Baronio (*)
j

a ) EvaSr-

coll amorica d Analtafio Bibii-necario O), che i Vandali portallero Hijl^n cL

rifpetto alle tre primarie Bafiliche di Roma, e non ne afportaffero i (b) Baron.

facri vafi : intorno a che e da dire, che non c ben chiaro qu^l paflb.
-*nal. Ecc.

Certo e bcnsi, che una gran quandta di (acre fuppcllectili con gem- (c^^
aaftaf-

r j. n /&quot;! c c . .~ inVitA Lta-
mc e vafi d oro e d argcnto, tolta alle Cmele, tralpoitata fu in At- n

-

ls

frica da quc masnadieri . E Teofane (X) aggiugne, che furono del pari (d)

menati via i vafi del Tempio di Gerufalemme, che Tito Imperadore
dopo la prefa di quella Circa avea condotto a Roma. Quelti poi,al-
lorche Belifario riacquilio 1* AfFrica al Romano Imperio, per atteitato

di Procopio (^ furono trasferid a Coiianunopoli . Si raccoglie poi (e)

da San Leone Papa (/), che fu iflituita una Fella in Roma in tin- * Sel1 -

graziamenco a Dio, perche i Barbari aveflero con andarfene lafciata
^&quot;

Jal
&quot;

in liberca quella Citta . Del pari mcrita bene d eflere qui rarnmentata
(f) sermo^

I incomparabil carita di Deograzias Vefcovo di Cartagine, di cui ab- 81. 5. tei-

biam parlato di lopra, giacche quefta vienc a noi defcritta da Vittorc nis &quot; ofla-

VitenfeC^). Giunfcro in AfFrica tante migliaia di fchiavi Criftiani, e ^
ne fecevo la divifion fra loro i Vandali e i Mori

,
con reftar feparati rh

fecondo 1 ufo de barbari le Mogli da i Mariti, i Figliuoli da i Geni- dt

tori. Immcdiatamente quell Uomo di Dio vendc tucti i vafi d oroc
d argento delle Chiefe per liberar quci, che po:e dalla fchiavitii,ed

impetrare per gli aim, che i Marici lleflero colic loro Conforti, e i

Figlmoli co i lor Padri . E perche niun luogo baftava a capire tanta

mokitudine di miferi Crilliani, deputo per effi le due piii ample Ba-
filichc di Faufto, e delle Nuove, con letci o ftramazzi da potcr quivi
ripofare, e diede anche il cibo giornaliere a proporzione delle perfo-
ne. Non pochi parimente di quegl infelici erano caduti infermi a ca-
ion de difagi patiu per la navigazione, o per la crudelta di que
arbari. Jl lanto Vefcovo, benche vecchio, quafi ad ogni momento

li vifitava infieme co i Medici e co i cibi, perche feeondo Pordine
di elli Medici a cadauno in fua prefenza venifle fomminiflrato il bi-

fognevole. E non rcftava ne pur la notte di far querto efercizio il

pio Prelato a guifa d una amorevoliflima baiia, correndo a letco per
letto, e interrogando, come fi portava ciafcuno di que poveri malati .

Miravano con occhio livido i Vandali Ariani la mirabile Carita di

quefto Vefcovo Cattolico, e varie volte manco poco, che fotto varj
pretelti non I uccideflero . Ma Iddio voile per se da li a qualche tempo
queito infigne Operario della fua Vigna, con tal dolore de Cattolici
di Cartagine, che allora maggiormente fi credettcro dati in mano ai
Barbari, quando egli pafso al Cielo . Tre anni foli duro il fuo Ve-
fcovato, ma ne durera preflb i Fedeli la memoria nel Martirologio
Romano a di Z2. di Marzo.

Fioriva in quefti tempi con gran riputazione nelle Gallic Avito^
nominate piu volte di fopra, di nobiliffima Cafa della Provincia d Au-

T 2 ver-
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vergne, come fcrifle Gregorio Turonenfe O) . Dianzi era con lode

imervenuto a varie battaglie; aveva efercitata la carica di Prefctto

del Pretorio delle Gallic, ed ultimamente, mentre egli fi godeva la

fua quiete in villa, Maflimo Augufto , conofcente non meno del di

lui memo, che della probita e valore, 1 avea dichiarato Generale dell

efercito Romano in qudle parti . E ben ve n era bifogno, pcrche i

Vifigoti, i Franchi, ed altri Popoli, udita la morte di Valentiniano,
cominciavano a far movimemi di guerra. Ne folamente gli confer!

Maflimo quefta dignita, ma gli ordino fopra tutto di ftabilir la pace
con Teoderico II. Re de Vifigoti . A tale effetto avendo Avito man
date avanti Meffiano Patricio a parlarc col Re, anch egli appreffb pafso
a Tolofa, e quivi intavolo la Pace defiderata . Quand ccco giugncrc
nello fteflo tempo la nuova, che Maflimo Imperadore era ftato ta-

gliato in brani dal Popolo e da Soldati, e che Genferico entrato in

Roma avea quivi lafciata la briglia alia fua crudelta. Allora gli Ufi-

ziali Romani, e il medcfimo Re Teoderico, configliarono a gara A-
vito di prendere le redini dcll Imperio, giacche il Trono Imperiale
era voto, tie fi facea torto ad alcuno-, e in Roma allora altro non
v era che pianto e miferia , Gli promifc Teoderico, oltre alia pace,
anche 1 affiftenza fua per liberare 1 aftlitta Citta, e far vendetta di

Genferico. Se crediamo ad Apollinare Sidonio (^), rnarito d unaFi-

gliuola d Avito fteflo, egli ripugno non poco ad accettar quefta fplen-
didifllma offerta, e fecefi molto pregare ; ma Gregorio Turonenfe (0
pretende, che egli fteflo fi proccurafle un si maeftofo impiego. In
Tolofa dunque fu conchiufa la di lui aflunzione al Trono Cefareoj
ed eflendo egli poi venuto ad Aries, luogo di fua refidenza, in efla

Citta col confentimento delT Efercito e de Popoli fu compiuta la fun-

zione, con efler egli proclamato Imperadore Augulto, e col pren
dere la porpora e il diadema. Credefi, che cio feguifle nel di 10. di

Luglio. Da un Ifcrizionc riferita dal Padre Sirmondo (d} poffiamo

raccogliere, che querto Imperadore portafle il nomc di Eparchio Avi
to . In una fola Medaglia riferita dal Goltzio CO, e dal Mczzabarba (/),
eflb viene intitolato D. N. FLAV1VS M^CILIVS AVITVSj ma
non tutte le Mcdaglie pubblicate dal Goltzio portano 1 autentica con

loro, e fenz altre pruove la fua non e qui decifiva. Marciano Augufto
in queft Anno fi moftro favorevole al Clero, ordinando C^) che fofle

lecito alle Vedove, Diaconefle e Monachc, di lafciare nell ultima vo-

lonta cio, che loro piacefle, alle Chiefe , a i Cherici e Monaci: il

che prima era vierato per una Legge di Valentiniano, Valente, e Gra-
ziano a cagion d alcuni, che frequentavano troppo e con troppa avi-

dita le cafe d efle Femmine fotto pretefto di Religione. Puo anchc

appartenere al prefentc Anno cio, che vien raccontato da Prifco Sto-

rico (). di queili tempi. Cioe, ch eflb Imperador Marciano, da che
ebbe intel o il facco di Roma, e che Genferico aveva condotta feco

in Aflrica 1 Augulta EudoJJia colic Principelfe Ir igliuole, non potcndo
rimediare al male gia fatto, almeno fpedi Ambafciatori al Re bar-

baro,
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baro, cormndandogli di guardarfi dal piu moleftare 1 Italia, e che ri- ERA Volg

mecceiTe in liberta la Vedova Imperadrice colic Figliuole. Genfcrico AN 1*0455

fe ne rife ,
rimando i Legati con fole buone parole, fenza voler li-

berare quelle PrincipefTe . Dimorava tuttavia in quelti tempi nella Citta.

di Gerulalemmc Eudocia o fia Atenaide ^ Vedova di Teodofio II. Im-

pcradore, e Madre della fuddecta Eudoffia Augufta. Racconta Cirillo

Monaco nella Vita di Sant Eutimio Abate
(&amp;lt;*),

che quefta PrincipefTa (a) Cetele-

feguitava 1 Erefia de gli Eutichiani, e per quante Lettere le andaf- nus Tam - 4-

fero fcrivendo Valeria luo Fratcllo (f^aleriano e quelti chiamato nella

Cronica d AlelTandria) ed Olibrio Genero di fua Figliuola, perche ab-

bandonalle quella Setta, mai non s indufle a cangiar fentimenti . Si fa

ancora, che San Leone Papa (*) fcrilTe alia medefima Lettere efor- ft) L &quot;&amp;gt; M*-

tatorie per quello, ed altrettanco avea fatto Valcntiniano III. Augufto
fuo Genero j ma fempre indarno. Giunfe finalmente a lei la funefta

nuova, ch eflb V
r
alentiniano era ftato uccifo, e che la Figliuola colle

Nipoti era ftata condotta prigioniera in ArFrica: allora Eudocia, bat-

tuta d;i tanti flagclli, fatto ricorfo a i Santi Simeone Stilita,ed Euti

mio, morno alia Fede Cattolica, con adoperarfi dipoi ,
acciocche

tnok altri abiuraffcro gli crrori d Eutichete. Le parole di Cirillo fud-

detto ci fan conofccre vero, quanto fi truova fcritto da Procopio (O,
c da Teofane(^),cioe che Placidia Figliuola minore di Valentiniano III. yMn ^

Imperadore, condotta colla Madre Eudoffia, e colla Sorella- Eudocia (ap. j.

in Affrica da Genferico, era gia rnaricata con Olibrio nobiliffimo Se- (d) Theopk.

natore Romano. Evagrio (f) all inconcro chiaramente fcrivc, che Pla- chronog.

cidia , dappoiche fu mefla in liberra, per ordine di Marciano Auguflo^ (*)
E jaZr -

prefe per Marito effb OHbrio, fuggito a Coltantinopoli dopo 1 en- HM.EtetJ
trata de Vandali in Roma. Ma qui 1 autorita di Evagrio, benche fe-

guicata dal Du-Cange (/), ha poco pefo : percioeche Placidia fola- (O &n-

mente dopo la morte di Marciano Imperadore fu pofta in liberta.
Ca^ e F4~

Sembra eziandio, che Prifco Klorico di que tempi aflerifca C?) feguito t
-

tn &quot;

quel Matrimonio folamcnte, dappoiche fu reftiruita alia primiera li- (g) prifcus

berta .quefta Principefla, con dire j&quot;j-/* o^i^.tc
^

c ioc fccondo la

vcrfione Latinadel Cantoclaro, quam duxit Olibrius; ma fi dovea piu

giuilamcnte traslatare quam duxerat Olibrius .

Anno
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Anno di CRISTO CCCCLVI. Indizione

di LEONE Papa 17.

di MARCIANO Imperadore 7.

di AVITO Imperadore 2.

Confoli in Oriente VARANE, e GIOVANNI.
Confole in Occidente EPARCHIO AVITO AUGU$TO.

Ex A Volg, ^f^n Pcrancnc dovea Marciano Augufto avere riconofciuto A*vit*

AKN0456! 1.N
:per Imperadore; e pero egli folo creo i Confoli in Oriente. Ma

infallibilmente fappiamo, che Avito gia dichiarato Auguilo, ed ac-

cettato per talc dal Senate Romano, anzi invitato da eflb a Roma,
prele il Confolato di quell Anno in Occidente. Abbiamo qualche I-

fcrizione in tcltimonianza di cio, che- fi leggc anche nella mia Rac-
(i)Thefaur. colta ,(&amp;lt;)

. E fopra tutto rerta il Panegirico, recitato in Roma per u-
KOVHS i-

je occafione in onore d Avito da Apollinare Sidonio,celebrc Scritto-

(b)T/. rc di qutfti tempi (*) . II Relando
&amp;lt;0,

che difFcnfce all anno (u(Te-

ln Panegyr. guente il Confolato d Avito, non ha ben fatto mente, che in quelto
A-viti. medcfimo anno Avito precipito dal Trono. Venuto egli dunque a Ro-
(c) Reland. ma ^ jpc jj per attcttato d Idacio (d) i fuoi Ambafciacori (furs anche

(dj idacw s g i avca ^pcditi prima) a Marciano Imperadore d Oriente } e fecondo-

in ckronio. ,chc fcrive il medefimo Storico, fu approvata la fua clezione . Ma per-
ciocche i Svevi,che fignoreggiavano nelle Provincic Occidental! della

Spagna, raoftravano gran voglia di far de i movimenti, anzi infefta-

vano la Provincia di Cartagena, Avito ad effi ancora invio per Am-
bafciatore Frontone Conte, e prego Teoderico II. Re de Vifigoti, che

anch egli ficcome fuo Collegato, mandafle un ambafceria a que Bar-

bari, per indurli a confervar la pace giurata colle Provincie, che re-

Itavano in Ifpagna all Imperio Romano. Andarono gli Ambalciatori,
ma non riportarono fe non deile negative da qucgli alteri. E Rechia-

rio Re d effi Svevi, che Riciario e appellato da Giordano Storico,

per far ben conofcere, qual rifpetto egli profe(Tava a i Romani e Goti,
corfe a far de i gran danni nella Provincia Tarraconenle . Quelto fu

il frutto delle prcmure dell Imperadore Avito, e di Teoderico Re
(e) Prifcu i de i Vrfigoti . Oltre a cio racconta Prifco litorico (0, che Avito

I

Imperadore mando in Affnca altri Ambafciaton ad innmare a Genfe-

rico Re de i Vandali I ofTervanza de i patti ftabiliti un pezzo fa coll

Imperio Romano ; perche altrimenti gli moverebbe guerra colle mi-

lizie Romane, e de fuoi Collegati . Marciano Augufto, probabilmentc
in quefto tnedeCmo anno,giacche nuih avea fruttato la fpedizione pre-

cedente, invio di nuovo ad eflb Ke, Bleda Velcovo Ariano, cioe dclla

fetta dc gli ftefli Vandali, per dimandarc la liberta delle Principcfle

Augu-
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Augufte, e la confervazioa della pace. Blcda parlb alto, minaccio
,
UK A Volg.

ma nulla pote ottenere. Anzi Genferico piu orgogliofo che roai, fe- ANNO 456.

guito in Affnca a perfeguitare i Cactolici ,
come a lungo racconra

Virtore Vitenie. In oltre per relazion del fuddetto Storico Prifco, con

una numerofa flotta d armati andb a sbarcare di nuavo nella Sicilia,

e ne vicini Luoghi d Italia, con lafciar la defolazione dovunque arri-

vo . Procopio anch egli artefta, che Genferico dopo la morte di Va-
lentiniano non lafcib paflar anno, che non infeftalfe la Sicilia e 1 Ita

lia con prede incredibili, rovine delle Ciua, e prigionia de Popoli .

Aggiugne Vittore Vitenfe
(&amp;lt;),

che quefto Re divenuto Corfaro co i W VMor

Mori antichi Corfari, afflifle in varj tempi la Spagna, r Italia , la Dal-
V
ca

t

!&quot;

l

de

mazia, la Campania, la Calabria ,
la Puglia, la Sicilia, la Sardegna , pcrfecut ,

i Bruzj, la Fenezia, la Lucania, il vecchio Epiro , e la Grecia, con per

feguitare dapertutto i Cattolici, e farvi de i Martiri . La tnenxione ,

che querto Scrittore fa della Campania r . da credico al racconto dell

Autorc della Mifcella, riferito da me ali anno precedente intorno all ec-

cidio di Capoa c Nola, e al paflaggio in Affrica di Saa Paolino ju-
niore Vefcovo di Nola . Vengono ancora confcrmate le fcorrerie di

quefto Re crudele dal poco fa mentovato Idacio, fieri vendo egli, che

elTendo capitate cinquantanove navi cariche di Vandali da Cartagine
nella GalLia, o pur nell Italia, fpedito per ordine di Avito Imperado-
re contra coloro. Recimere Conte fuo Generale gli riufci di tagliarli

a pezzi . Soggiugne, che un altra gran moltitudine di que barbari nella

Corfica era Itata mefla a filo di fpada .

Yedendo intanto Teoderico II. Re de Vifigoti, che i Svevi fi-

gnoreggianti nella Gallicia niun conto aveano fatto de gli Amba-
fciatori loro fpediti, fecondoche s ha da Idacio (), e da. Giordano (b) idacius

Storico (0, torno ad inviarne loro de gli sritri, ne queili ebbero mi- in chr^im.

glior fortuu-j . Anzi poco dopo Rechiario Re d efTi Svevi con groffo $ & t

elercito ritornb addoflb alia Provincia Tarraconenfe
, e ne conduffe ca

j&amp;gt;. 44.
via un immenfo bottino con gran numero di prigioni . Giordano ag-
giugne, avere rifpofto 1 altero Rechiario a Teoderico, che fe non la

dismetteva di mormorare di lui, farebbe venuto fino a Tolofa, e fi

iarebbe veduto, (e i Goti avciTero forze da rcfiltergli . Allora Teode
rico perde la pazienza, e per ordine dello fteflb Aviro Augudo, ul-

leltito un poderolb c/ercito di Goci, dall Aquitania pafsb in Ifpagna,
per fare un ambafciau di maggior vigprc a que barbari . Seco anda-
rono Gnudiacs, o fia Chilpenco Re de Borgognoni , colic lor folda-

tefche . Dodici miglia lungi da Attorga, oggidi Citta del Regno di

Leone
,

11 trovb a fronte d efli il Re de Svevi Rechiario col nervo

maggiore delle fue genti preflo al Fiume Urbico nel quinto giorno
d Octobre . Fcceli un fan^uinofc fatto d arme} furono totahnente fcon-
fitti i Svevi ; il Re loro ferito pote per ailora metterfi colla fuga in

falvo. Giunro pofcia il vittoriofo Teoderico alia Citta di Braga nel
di 18. d Octobre, la prefe, la diede a iacco, fece prigione gran quan-
tita di Romani, non fu pcrdonato ne aJlc Chicfe ne A! Clero: in lom-

ma
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ERA Volg. ma tutto fu orrorc e crudeha. Trovandofi poi effb Re nel Luogo Por-
ANN04^6. tucale, onde e vcnuto il nome di Portogallo, gii fu condotto prigio-

ne il Re fuddetto Rechiario, il qtules era niello in una nave fuggen-
do, ma da una tempefta di mare fu menato in braccio a i Vifigoti .

Ancorche fofie Cognato di Teoderico, da li a qiulche tempo rello pri-
vato di vita. Allora Teoderica diede per capo aiSvevi, ches erano

(bttomeffi a lui, Aiulfo fuo clicnte, e dipoi paflo dalla Gallicia nella

JLufitania. Ma quello Aiulfo non iftette molto, che fedotto da i Svevi,
alz.6 la teita contra del fuo benefattore&amp;gt; e male per lui, perche vc
nuto alle mani con Teoderico, e rimafto in quella battaglia prcfo ,

lafcio la teita fopra d un paribolo. Ottennero dipoi gli fconfitti Svevi

per mezzo de Sacerdoti il perdono da Teoderico, ed cbbcro licenza

di eleggerti un capo, che fu Remismondo . In tal maniera furono ga-
ftigati i Svevi, ma colla defolazion del paefc, e fenza proficro alcuno
del Romano Imperio; perciocchc quelle Provincie venncro fetto il

dominio de i Vifigoti. Tutco quclto racconto I abbiamo da Giorda

no, e da Idacioj e T ultimo d effi riferilcc quetti facti in due diverfi

anni, ma probabilmente non fenza crrore, perche appreffb nirra la ca-

duta di Avito Imperadore, la qual noudimeno accadde in quefto me-
defimo anno. II fuddetto Re Teoderico II. vien lodato aflaiffimo da

(a) sldtnlus Apollinare Sidonio (a) per Ic fue belle doti .

Li.Epift.i. Come poi cadefle Avito dal Trono, fe ne ha un folo barlume
dall anuca Scoria. Cioe iolarnente e a noi noto, che Avito flandofene

in Roma, ed accortofi, che quivi non era ficurezza per lui, mercc
della periecuzione mofla contra di lui da Ricimere^ fi ruiro, come fu-

gitivo, a Piacenza. Dopo la morte d Aexio era ftato conferito a que-
Ito Ricimere il grado di Gencrale delle Armate Cefaree . In una Ifcri-

(b) Ar\n- zione rapportata dall Aringhi (^), egli e chiamato Fia--jio Ricimere .

fhlm Rom. Bnnodio (0 ci rapprefenta coftui di Nazione Goto. Mac piu da cre-
lubterraa. fcK acj ^p.jliinare Sidonio Autore contemporaneo ,

ed amico d eilo

i
cV W^.

7

Ricimere, aliorche aaeita, ch egli era nato di padre Svevo ,
e di ma~

dim in vita dre Gate,, e Nipote di Vallia Re d effi Goti, o vogliam dire Vifigoti.
s. Eptphti- Quelti Barbari ibllevati a i gradi piu mfigni dell Imperio Romano,
*&quot; coruribuirono non poco alia rovina d effb Imperio. Se s ha da preltar

(d) Grcgor
*zdc a Gregorio Turonenic (^), Avito perche lutTurio(\mente vivcva,

Turonenfis fu abbatcuto da i Senator!.
&amp;lt;j&amp;gt;uum

Romanum ambifct Imperhim, Itixu-

lib. i.e. ii.
noje agere &amp;lt;volem

,
a Seaatoribus prujettus . Peio da Frc-degario nel Com-

Htft. Fran-
pcn ) lt&amp;gt; (e) del Turonenfe, Avico vien chiamato Imperator luxuriofu-s .

(e) Fredt- ln oltrc cgl &quot;cconta, che avendo Avito, gia divcnuto Imperadore,

ftritt Hift. finto d eflere malato, e dato ordine, che le Senatrici il vifuaflero, uso

Franc. Efi- violenza alia Moglie di un certo Lucio Senatoie, il quale in vendetta
mm. c*f. 7. j ) qucl t a ffronto fu cagione, che i Franchi prendeflcro e confegnaf-

fero alle fiamme la Citta di Treveri. Ma fi puo ben ibfpcttare, che

quelte tieno fole e ciarle, inventate da chi gli volca male. In que po-

chi Mefi, che Avito tenne 1 Impcrio, dimoro in Aries, da cui e ben

lungi Treveri, c di la pofcia palso a Roma. II gran pefo, ch egli

prele
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prefe fullc fpalle, gli dovea ben allora lafciar penfare ad altro, che E*A Vo!g.

a sforzar Donne } c maffimamenre non effendo allora egli uno sfrenato AN

Giovane, ma con molti anni addoflo, giacche fappiamo da Sidonio ,

che fin Panno 411. egli fu dalla fua Patria fpedito Ambafciatore ad

Onorio e Coftanzo Augufti. Okre di che fembra ben poco credibile

1 ordine, che fi fuppone dato da luid effere vifitato dalle Senatoreffc

nclla fima infermita. E quando fia vero, che Avito dopo aver depo-
fto I lmperio, fofife creato Vefcovo di Piacenza, tanto piu s inten-

derebbe, ch egli non doveva effere, quale vien dipinto dal Turonen

fe^ dal fuo Abbreviatore, perche lo zelantiffimo Papa San Leone
non avrebbc permeflb, che foffe affunto a tal grado, chi foffe pub-
blicamente macchiato d adulterj e di fcandali. Percio parmi piu me-
ritevol di fcde Vittore Tunonenfe GO, che ci rapprefcnta Avito per (a)

un buon uomo, con ifcrivere: A-vitus, vir totins fimplicitatis ,
in Galliis TimtHtft

Imperium fumit . In fomma Avito, benche venuto a Roma, c accet-

tato da Romani, non tardo molto ad eflerne odiato, fe pur tutta la

fua disgrazia non fu il trovarfi egli poco in grazia di Ricimere Ge
neral delle Armate, la cui prepotenza comincio allora a far/i (entire,
e crebbe poi maggiormente da li innanzi, ficcome vedremo . Avito

adunque fcorgendo vacillante il fuo Trono, perche ficcome noto Ida-

cio (*), s era egli fidato dell aiuto a lui prome(To da i Goti, ma allo- (b) idacius

ra i Goti impegnati nelle conquifte in Ifpagna, nol potevano punto
*

affiitere: Avico, difli, fi ritiro da Roma, e giunto a Piacenza, quivi

depofe la Porpora, e rinunzio all lmperio.
Perciocche fi trovo allora vacante il Vefcovato di quella Citta,

per maggiormente accertare il iVJondo, che la fua rinunzia era immu-
tabile, prefe gli Ordini facri, e fu creato Vefcovo di efTa Citta di

Piacenza. Di quello fuo palfaggio abbiamo per tettimonj Mario Aven-
ticenfe (0, e 1 Autore della Mifcella (&amp;lt;0

. Vitcor Tunonenfe (e) fcri- Cc)

ve anch egli, che Ricimere Patrizto fuperb Aiiito, e perdonando alia di

lui innocenza, il fees Vefco-vo di Piacenza, . Parole, che ci fanno abba- tdifetl

ftanza intendere, che Avito per forza fu indotto a deporre il coman- ~lib

J

. 15.

do, e ch egli non doveva effere quel trillo, che fu pubblicato da Gre- (e) v

gorio Turonenfe, e molto piu da Fredegario. II Cronologo pubbli- J^&quot;
cato dal Cufpiniano (/) fcrive, chew/ di 17. di Maggio (del prefente (Q c
anno) Avito fu prefo in Piacenza dal Generals Ricimere , e che rejig uc- graph

fifo Meffiano juo Patrizio . Aggiugne, che Remifco, Patrizio anch ef- *Pud

fo, trucidato fu nel Palazzo di Clafle, cioe fuor di Ravenna, nel di
manum -

17. di Settembre. Bifogna dunque, che in Piacenza colto Avito da
Ricimere fi accomodaffe alia di lui violenza, e fi contentafie di mutar
la Corona Cefarea in una Mitra. Ma poca durata ebbe il di lui Ve
fcovato -, perciocche fecondo Gregorio Turonenfe C?) avendo egli fco- r-\ a
perto, che il Senato Romano tuttavia fdegnato contra di lui, medi- TM-oamj^
tava di levargli la vita, prefe la fuga, e paflato nelle Gallic voleva /. z. c. n.
ritirarli nell Auvergne fua Patria ; ma nelPandare alia Bafilica di San
Giuhano prefTo Brivate (oggidi Brioude) con aflaiflimi doni, caddc

Tom. III. V mala-
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malato per iftrada, e termino i fuoi giorni. Fu cgli pofcia feppcllito
ne ]i a Bafilica fuddetta. Anche Idacio fcrive, che raentre Teoderico
Re de i Vifigoci dimorava nella Gallicia, gli fu porrau la nuova, che
Avico dall

1

Italia era giunto ad Aries. Poca fede preftiamo ad Eva-

S r M allorche dice rapito Avito dalla perle* e meno a Nicefo-

W he il fa morto di fame. Convienc bens) afcoltar Teofane
(&amp;lt;),

che fotto queft anno ci fa fapcre, che la Citta di Ravenna fu confu-

mata dal fuoco, e da li a pochi giorni Ramito Patrizio (appellate Ra-
m jfCOj ficcome abbiam veduco, dal Cronografo del Cufpiniano) fu uc-
cifo appreflb Clafle, e che dieciotto giorni dopo refto fuperato Avico
da Remico (

vuol dire Rlcimere}^ e che create Vefcovo della Citta di

Piacenza, eflendo paflato nelle Gallic, quivi diede fine a i fuoi giorni.
Dieci Mefi e mezzo refto poi vacante 1 Imperio, nel qual tempo per
atteftato di Gedreno (d} fenza titolo d Imperadore Ricimere la fecc

da Imperadore, governando egli a bacchetta la Repubblica. Abbia-
mo da Mario Aventicenfe (#) fotto queft anno, che i Borgognoni ,

Parte de quali era paflata in Ifpagna, unita a Teoderico II. Re de Vi-

figoti, giacche i God erano impegnati contro i Svevi nella Gallicia,
e fcarfo era 1 efercito Romano nelle Gallic, occuparono alcune Pro-
vincie d efle Gallic, cioe le vicine alia Savoia, e divifero le terre co
i Senatori di que paefi. Manco di vita in queft anno Meroveo Rede*
Franchi, ed ebbe per Succcflbre Childerico (/) fuo Figliuolo, il quale

perche comincib a far violenza alle fanciulle, incorfo nello fdegno del

Popolo, fu coftretto a mutar aria, e a rifugiarfi appreflo Bifino Re
della Toringia . Era ftato create Generale dell Armata Romana nelle

Gallic un certo Egidio . Seppe quefti col tempo farfi cotanto amare
e ftimare da i Franchi, che 1 eleflero per loro Re. Stima il Cardinal

Baron io (^), ed ban creduto lo fteflb altri moderni, che nel prefentc
anno effi Franchi metteflero il pie ftabilmente nelle Gallic , ma cio

non fuflifte. Seguitarono effi a dimorare di la dal Reno, finche, fic-

come diremo, riufci loro di cominciar le conquifte nel paefe delic

Gallic .

Anno di CRISTO CCCCLVII. Indizione x.

di LEONE Papa 18.

di LEONE Imperadore i.

di MAIORIANO Imperadore i .

Confoli FLAVIO COSTANTINO, e RUFO.

ERa giunto Marciano Augufto all eta di fettantacinquc anni , quando
ful fin di Gennaio dell Anno prcfente gli convenne pagare il tri-

^uto 5 a cui e tenuto ogni mortale . Scrivc Zonara () efiere corfo fo-

fpet-
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fpetto, che morifle di veleno, fattogli dare da Afpare Patrizio . Secon- ERA Volg.

do Teofane (&amp;lt;0 avendo egli fentito con fommo difpiacere il facco di A.NN04S7.

Roma, e il trafporto fatto in Affrica dell Imperadrice, e delle fue Fi-

gliuole, con fomraa vergogna ed ingiuria dell Imperio Romano,, fi

preparava per muover guerra a Genferico. Dovette egli finalmente

prendcre tal rifoluzione, da che quel Re fuperbo s era beffato deile

di lui ambafciate, c faceva peggio che mai contro tutte le contrade

maritime dell Imperio. Per altro, fccondoche s ha da gli antichi Sto-

rici, egli era Principe mite,benigno verfo tutti, d una mirabil pieta,
Hmofiniere al magior fegno, e fopra tutto amantiflimo della Pace .

Scrive Zonara (), ch egli folea dire, che finche fi puo mantener la

Pace, non .s ha a metter mano all armi. Pero fotto quefto Principe i

Greci confeiTavano di aver goduto il Secolo d oro . Ebbe poche guer

re, e ne ufci con onore. Ma quefto fuo animo pacifico fervi non po-
co a rendere ogni di piii temerario ed orgogliofo il fuddetto Re de

Vandali Genferico, il quale per teftimonianza di Procopio 0), non
(c)

mettendofi alcun faftidio di Marciano, giacche non trovava piii da far dt Sill.

bottino nelle defolate fpiaggie dell Italia e Sicilia, volo in fine a fac- Vand - l -

cheggiar anche 1 lllirico, il Peloponnefo, cioe la Morea, ed una parte
ca^ S:

della Grecia, pacfi fpettanti all Imperio d Oriente. Secondo la Cro-
nica AlefTandrina (X) Marciano favoriva non poco la Fazione Veneta, (d) chr

che ufava il colore azzurro ne Giuochi Circenfi, non folo in Coftan- ^exa &quot;d

tinopoli ,
ma dapertutto . Ora avendo la Fazione Prafina, che por-

tava il color verde, eccitato un giorno un tumulco, egli pubblico un

Editto, con cui vieto per tre anni a qualunque d efla Fazion Prafina

il poter avere pofti onorevoli, e l e(Tere arrolati nella milizia. Pofcia

nel di j. di Febbraio fu eletto Imperadorc d Oriente Flavio Ltne
,

uomo di fingolar valore e pieta, talche fi merito poi il titolo di Ma-
gno, o fia Grande. A falire al Trono gli fu di molto aiuto il gran
credito e poterc di Afpare Patrizio nel Senato di Coftantinopoli , e

nell efercho . Non riufci ad eflo Afpare con tutti i fuoi maneggi d ot-

tenere per se la Corona, pcrche era di fetta Ariana; pero fi rivolfe a

promuovere una fua creatura. Tale era Leone, che alcuni dicono na-
to nella Tracia, ed alcri nella Dacia IlliricaM, uomo gracile di cor- (e)

po, con poca barba, fenza lettere, ma for/ito di una rara prudenza . xijtor.

Era Tribuno, e Duca del prefidio militare di Selibria. Ma Afpare
gli voile vendere i fuoi voti, con farfi promettere, che divenuto,
Imperadore avrebbe dichiarato Cefare uno de fuoi Figliuoli, probabil-
roente Ardaburio. II Cardinale Baronio (/), fidatofi qui di Niceforo, (f) Baron.

penfa, che Ardaburio, nominato in que tempi infieme con Afpare,
An&amp;gt;iai - Ec( -

IbfTe il Padre dello itefTo Afpare, e quel medffimo, che fece gran
figura fotto Teodofio II. Augufto, ficcome abbiam veduro. La ve-
rita e, che 1 Ardaburio Patrizio, mentovato ne tempi di Leone Im
peradore, fu Nipote del primo, e Figliuolo d* Afpare. Abbiamo da (g) Prifixf

Prifco Iltorico (^), il quale non pote cflerc veduto dal Baronio, cl Tom - I-

Ardaburio Figliuolo d Jfpare, mentre regnava Marciano
, feonfijffe. i Sa- f

fii

%&quot;V 2. race-
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raceni preffo Damafco. Leone promife quanto voile Afparc, e procla-
mato Imperadore dal Senato e dall efercito, fu coronato da ^JnatoJio

Patriarca di Coftantinopoli .

. Succedette in queft Anno un grande fconvolgimento nclla Chie-
fa d Alexandria d Egitto, diffufamente defcritto da Evagrio (a), da
Teodoro Lettore 0), e da Liberate Diacono (). I faiuori de gia
rnorti Eretici Eutichete e Diofcoro, moltiffimi tuttavia di nutnero in

quella gran Citta, eleflero Timoteo Eluro per Parriarca, uomo per-
fido ed iniquo. Pofcia nel Giovedi fanto prefo San Proterio^ vero e fan-

to Patriarca d efla Citta, crudelmente 1 uccifero. La Vita di quefto
infigne Prelate fi legge ne gli Atti de Santi d Anverfa, teduta dal

Pndre Enfchenio della Compagnia di Gesu, e quefto Scrittore fi rna-

raviglia, come il Cardinal Baronio, Panegirifta anch egli de meritt di

quefto Santo, non 1 abbia inferito nel Martirologio Romano . Quefto
accidente diede molto che fare a San Leone Papa, e a Leone Impe
radore, ficcome apparifce da quanto ha raccolto il fuddetto Cardinal
Baronio. Era gia ftato vacante 1 Imperio d Occidente dieci Mefi e

mezzo, quando finalmente fu creato Imperadore Maioriano di confen-

timento di Leone Augufto, per afpettar il quaie fi differi 1 elezionc.

II Cronologo pubblicato dal Cufpiniano (^) fcrive, che Ricimere Ge
neral delle milizie fu creato Patrizio neldi.zS. di Febbraio . Che Ma-
ioriano

)
nello lleffb giorno ottenne eflb Generalato, e pofcia nel di pri-

mo d Aprile del prefentc Anno fu creato Imperadore alia campagna
fuori della Citta^alle Colonnette . Secondo la vecchia edizione della

Mifcella, egli fu eletto in Roma-, ma fecondo la mia in Ravenna; c

queft ultimo a me fembra il vero, per quanto vedremo. Apollinare Si-

donio (0 actefta, ch egli fu concordemente eletto dal Senato, dalla

Plebe, e dall Efercito. Nelle Mcdaglie preflb il Du-Cange (/) fi ve-

de nominate D. N. IVLIVS MAIORIANVS P. F. AVG. Dal
Padre Sirmondo vien chiamato Giulio Valerie Maioriano. Certo fe gli
dee aggiugnere il nome della Famiglia Flavia, perche da Coftantino

il Grande, e da Coftanzo fuo Padre in qua, tutti gP Imperadori fi glo-
riarono di queito nome, e i privati ancora fel proccuravano per privi-

legio. Avea quefto perfonaggio militato nelle G*^lie fotto Aezio con

tra de Franchi nell anno 44f. Odiato dalla Moglie d eflb Aezio, fu li-

cenziato dalla miliziaj e quefta difavventura, dappoiche trucidato fu

Aezio, fervi a Maioriano di merito per alzarfi appreffb Valentiniano

III. Augufto. Secondoche fcrive Mario Aventicenfe Qf), anch egli con

Ricimere General delle milizie fi adoperb forte per la depreffion d A-
vico Imperadore. Appena ebbe egli, ficcome abbiamdetto, ottenuto

il Generalato dell Armi, che fpedi Burcone uno de primarj Ufiziali con

tra gli Alamani, che aveano fatta una 1correria nella Rezia, vicino all

Italia, e li fconfifle. Fatto poi Imperadore diede principio al fuo go-
verno con un altra vittoria. Secondo il folito anche nell Anno prefen-
te venne 1 Armata navale di Genferico Re de Vandali, condotta da fuo

Cognato a radere quel poco, che reftava nelle tante volte fpogliat*
Cam-
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Campania verfo la sboccatwa in mare del flume Volturno . Accorfero ERA Vo!g.

le foldatefche Romane, e diedero a que Barbari una rotta con fame Aiio4jS.
moki prigioni, e levar loro la preda, che gia menavano alle lor navi .

Apollinare Sidonio e quegli, chedefcrive, e Poecicamente ingrandifce

quefta victoria. Nell Anno prefente ancora, fecondoche fcrive Teofa-

ne 00} feguitato dal Padre Pagi (), il Re Genferico finalmente s in- (
a)

dufle a lafciare in liberta i Imperadrice EudoJJla, Vedova di Valenti-

niano III. Augufto, e Placidia, fua minor
Figliuola&amp;gt;

ma dopo avere

anch egli indotta Eudocia, Figliuola maggiore d efla Imperadrice, a

prendere per Marito Unnerico fuo primogenito . Abbiamo da Proco-

pio (0, che ad iftanza di Leone Imperador d Oriente il Re barbaro ,.,
Proc(&amp;gt;p

condifcefe a rilafciar quefte due Principefle, le quali furono condotte de Bell.

a Coftantinopoli . Ma abbiamo motivo di credere, che quefto atrare Va.n4.nl.

paflafle molto piu tardi, e pero rivedremo quefta partita piu abbafTo .
ltb - l - f - J-

Leggonfi poi nel Codice di Giuftiniano due Leggi (^) date contra gli (d) 1. 8. w
Eretici fotto quefto medefimo anno Idibus Augufli in Coftantinopoli, 9- Codtc.de

ma amendue fallate nel Titolo . Nella prtma v ha Impp. Falentinianus
H*rettcl

y Marcianus jiugufti, Palladi Prtfetto Pnetorii . La feconda Imp.Mar-
clanus . Col di if. d Agofto non s accorda Marciano, perche allora

regnava Leone j e molto men vi s accorda Valentiniano
,
ch era ftato

tolto di vita nell anno

Anno di CRISTO CCCCLVIII. Indizionc xi.

di LEONE Papa 19.
di LEONE Imperadore i.

di MAIORIANO Imperadore 2.

Confoli
F LAVI LEONE AUGUSTO,

o MAIORIANO AUGUSTO,

FRa
le novelle Lcggi di Maioriano Augufto, una (e) fc ne legge, (e) Tom. 6.

confiftcnte in una Lettera fcritta da eflb, mentre era in Raven- Codic.

na, al Senato Romano, a di i^. di Gennaio e data Maioriano dugufto Theodof-

Confute^ perche non era peranche giunta da Coftantinopoli la notizia
*******

del Coniole Orientale, che fu lo fteflb Leone jingufto . Quivi rammen-
ta d effere ftato alzato al Trono Imperiale dal concorde volere del me-

in Ravenna. Dice in oltred aver liberate 1 Imperio colla buona guar-
dia da i Nemici efterni, e dalle ftragi dimeftiche. Promette buon trat-

tamento a i Roraani , e gran cofe in benefizio del Pubblico . Con akra

Leg-
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En* Volj. Legge ordinb egli, che ogni Citta. eleggefle Uomini favi c dabbene
AN K 0458. per difenfori, i quali faceftero oflervare i Privilegj, fenza che la gen-

te foflc obbligata a ricorrere al Principe. Rimife in un alcra i Tribu-
ti non pagati, e levb gli Efattori mandati dalla Corte, che facevano
mille eftorfioni ed aggravj al Popolo, volendo, che fpcttafie 1 efazio-

ne a i Giudici de Luoghi. Con altre Leggi vieco il demolire i pub-
blici edifizj di Roma; e perche non mancava gente, che obbligava le

fue Figliuole vergint di buon ora a prendere il facro velo, o contra
lor voglia, o fenza fapere quel che h fuceflero: ordino, che le Ver-

gini non fi. poteflero confecrare a Dio prima dell Anno quarantefimo
della lore eta: cditto, che fi crede proccurato da San Leone Papa, il

-

quale fappiamo dalla fua Vita (), che pubblico un fimil decreto. Al-
tre provvifioni pel buon governo d allora fi veggono efprefle in altre

M- Lcggi dal mcdefimo Maioriano, atte non poco a farci intcndere, ch e-

!&quot;
. . gli era perfonaggio degno di tener le redini della Monarchia Romana.

n pan^r
^-accog^e fi Poi *^a Apollinare Sidonio (*), che il Popolo di Lione non

Maitriaw ^oveva avere riconofciuto per fuo S ignore Maioriano; e pero fu ne-

ceffitato eflb Augufto ad adoperar la forza contra di quella Citta, con
averla coftretta alia refa. Lo fteflb Sidonio quegli fu, che impetro il

psrdono a que Cittadini . Era tuttavia in Ravenna Maioriano a di 6.

di Novembre, cio apparendo in una fua Legge. Da li innanzi cgli fi

mofle verfo la Galiia, benche fofle gia arrivato il verno, e 1 Alpi fi

trovafTero cariche di neve e di ghiacci . Arrivato a Lione, ivi fu, che

il luddctto Sidonio recito in fuo onore il Panegirico, che abbiatno tut

tavia. Era ftato finora tutto lo ftudio di quefto Imperadorc in raunar

foldati, e in proccurarne de gli auliliarj da i Goti, Franchi, Borgo-
gnoni, ed altri Popoli della Germania; per formare una poffence Ar-

mata, coti difegno di pafface in AfViica contra del Re Genferico, Cor-
faro implacabile, che ogni anno veniva a portar-la delolazione in qual-

(c) vlftor che contrada d Italia e delle Gallic. Sappiamo da Vittore Vitcnfe (0,
ritenjis I. i. cne que fto Re barbaro dopo la morte di Valentiniano III. Auguito
de perfect.

|ng j5 tut; t;O jl re fto dell AfFrica, ch cffo Imperadore avea fin allora

falvato dalla voracita di coftui. Pero Maioriano s era meflb in pen-
fiero di portar le fue armi colaj ma gli mancavano le navi, percioc-
che s era perduto il bell ordine ed uio de gli antichi Imperadori di

tener fempre in picdi diverfe ben alletfite Armate navali, a Ravenna,
al Mifeno, nella Galiia, a Frejus, ncl Porno, nella Sina, nelF Egit-

to, neU AfFhca, ed altrovc .

(d) Prifcus per teftimonianza di Prifco Storico (^), Maioriano fece iftanza

3^w.
4
/.

a Leone &quot;Imperador
d Oriente per aver navi atte a tale fpedizioncj

Hiftor. . Byx.. ma perche durava ia pace tra quell Auguilo e i Vandali (il che reco

un incredibil danno all lmperio d Occidente) Leone non pote fom-

miniltrargiicne . Pertanio Maioriano nell Anno prefente fece ogni sforzo

poffibile , per far fubbricare navi in varie parti dell Imperio. E chi

preilafle fcde al luddctto Sidonio, cgli era dictro a mettere infieme

un Armata non mmore di quella di Serfc. Ma Sidonio era Poeta, e

a lui
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a lui era lecito il dar nelle trombe, e ingrandir anche le picciolc co- ERA Volg.

fe. Racconta Procopio (&amp;lt;*), (e lo riferifce a qued Anno il Sigonio),
AKNO 458.

che Maioriano, uomo, dic egli, da anteporfl a quanti Imperadori fin
j^ Bjj/*^

allora aveano regnato, a cagion delle tame Virtu, ch egli pofledeva, r*JLl.

dopo aver preparata una confiderabil flotta,- per condurla in Affrica, ..

/. i. e. 7.

fi porto prima nella Liguria, ed incognito quad. Ambaiciatore di la

pafso in Affrica, fotto pretefto di trattar della Pace, con cflerfi&quot; prima
facta tingere la bionda capigliatura, per cui farebbe ftato facilmente

riconofciuto . Fu accolto con buone maniere da Genferico, c menato
anche a vedere il Palazzo, 1 Arfenale, e 1 Armeria;. ed avendo foddt-

sfatto alia fua curiofita, fe ne torno fclicemcnte nella Liguria con fa-

ma di attentilfimo Capitano, ma- non d Imperadore prudence. Pofcia

condotta 1 Armata navale a Gibilterra, meditava gia di sbarcare 1 c-

fercito in Affrica con tanta allegria delle milizie, che tutti fi tenc-

vano in pugno la ricupera di quelle Provincie. Ma fopragiuntagli una

difenteria, pofe fine a i fuoi giorni e difegni. Creda chi vuole quefta
ardita imprefa di Maioriano . Certo e, che quefto buon Principe non
manco di vita in queft Anno, ne mori di quel male. Per conto nul-

ladimeno della fpediztone fuddetta , Caffiodorio (b) al prefente Anno (b) cfliod,

fcrive : His Confulibus Majorianus in Afrieam movit provinciam . In ol- &quot; chronua.

tre abbiamo da Prifco Iftorico (&amp;lt;) (ma fenza ch egli fpecifichi 1 An- l
c pr JCHS

no), che Maioriano con trecento navi, ed un poflente efercito tento
di penetrare nell Affrica. Cio udito il Re dc Vandali gli fpedl Am-
bafciatori, efibendofi pronto a trattare ed aggiuftare amicbcvolmentc

qualunque controvcrfia, che paflafle fra loro . Ma che nulla avendo

potuto ottenere dal Romano Augufto, mife a ferro e fuoco tutto il

paefe della Mauritania, dove era difpofta di. piombarc dalla Spagna
1 Armata navale di Maioriano, .ed avveleno ancora 1 acque: non certo

quelle de Fiumi. Altro non abbiamo da lui-, ma abbartanza ne ab
biamo per credere, che non feguifle il meditato paflaggio di queflo
Imperadore in Affrica, c molto meno I afTedio di Cartagine. Oltrc
di che i tentativi. di Maioriano contra di Genferico dovettero fucce-
dere piu tardi, ficcome vedremoj perche certo di queft Anno egli
non pafso in

Ifpagna.
Abbiamo da Idacio (^), che eflendo Teoderico.il; (d)

Re de Vifigoti ritornato nelle Gallic per cattive nuove, che gli erano

giunte, lafcio nelle Spagne una parte delle fue truppe, da cui furono
mefle a facco ed incendiate le Citta d Aftorga e di Palenza nella
Gallicia. Che i Svevi anch efli faccheggiarono la Lufitania, e prefero
fotto apparenza di pace Lisbona. Ma fon confufi prefTo d Idacio gli
Anni in quefti, tempi, ne fi pub ben accertare , quando fuccedeflcro;
tali fconcerti.

Anno
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Anno di CRISTO CCCCLIX. Indizione xu.

di LEONE Papa 10.

di LEONE Imperadore 3.

di M A i o R i A N o Imperadore 3.

Confoli &amp;lt; PATRIZIO, e FLAVIO RICIMSRE.

ERA Volg. &quot;CU Confole Orientale Pafrizto,cd era Figliuolo d Afpare Patrizio,
ANNO 459. Jj

1

{1 primo mobile dopo 1 Imperador Leone nell Impeno d Oriente.
Ricimere Patrizio fu Confole dell Occidente, anch egli potentiffimo
nell Occidentale Imperio. Dimorava nelle Gallic Maioriano Augufto,
ed abbiamo fufficiente lume da Idacio, che vi foflero delle rotturc

fra lui, e Teoderico II. Re de Vifigoti, abitante in Tolofa. Cerro

egli fcrive, che eflendo ftati battuti in un conflitto i God, fi venne

poi a concludere una Pace fodiffima fra loro. II Sigonio fcrive, che
Teoderico in qucft Anno porto le fue arrni fino al Rodano, faccheg-

giando tutto il paefe, e che con tanta forza afledib la Citta di Lio-

ne, che fe ne impadrom, e recb a quella illuitrc Citta la defolazio-

ne . Di cio 10 non truovo veftigio alcuno preffb gli antichi, fe non
che Apollinare Sidonio racconta quefta difavventura de Lionefi con

dire, che n era ftato cacciato il nimico, ed elTere rimafta la Citta

fenza abitatori, la campagna fenza buoi e agricoltori . Si figure, per

quanto io credo, il Sigonio proceduta la calamita di Lione da i Vifi-

goti, che raveffero prefa. Ma ben confiderate le parole di Sido

nio fembra piu tofto , che i Lionel! fedotti da qualche prepotente ,

chiamato nernico della Patria, (i fofTero I ibellati a Maioriano Augu
fto, o nol voleflero riconofcere per Imperadore, e che percio fu af-

fediata c malmenata la loro Citta con grave efterminio j ed avendo

dipoi implorato il perdono, 1 ottennero per interceffione del medefi-

mo Sidonio. Succedette quel fatto, prima ch eflb Sidonio recitafle il

fuo Panegirico&amp;gt;
e pero appartiene all anno precedence. Intanto i Sve-

vi, 1 una parte de quali aveva eletto Mandra per fuo Re, e 1 altra

ubbidiva a Rechimondo , faceano a chi potea far peggio ora nella Gal-

licia, ed ora nella Lufitania. I Vifigoti anch effi nella Betica tene-

vano inquieti que Popoli, di maniera che tutta la Spagna Occiden
tale era piena di guai. In quefti tempi Leone Imperador d Orien

te, non avendo alcuna guerra confiderabile fulle fpalle, attendeva

ai doveri della Religione . Crede il Cardinal Baronio, ch egli in

queft Anno facefle congregare in Coftantinopoli un Concilio, a cui

u sa, che intervennero Vcfcovi in numero di ottantuno, per provve-
dere a i bifogni della Chiefa d Oriente, tuttavia inquietata da gli Eu-

tichia-

*
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tichiani, c Neftoriani . Tutto cio ad iftanza di San Leorte Papa, che ERA VoJg.

avea fpcditi cola Domiziano c Geminiano Vefcovi fuoi Legati, 1 ulti- AN
mo de quali va conghietturando il Baronio, che potefle eflere Vefcovo

di Modena, diverfo da San Geminiano Procettorc di quefta Citta , ii

qualc manco di vivere quaggiu nell Anno di Crifto 397. Era Vefcovo

allora di Coftanrinopoli Gennadio . Per ordine ancora d eflo Leone Au-

gufto fu cacciato in efilio Timoteo Eluro, ufurpatore della Sedia Epi-

icopale d Aleffandria/

Anno di CRISTO CCCCLX. Indizionc xm.
di LEONE Papa n.
di LEONE Imperadore 4.

di M A 10 R i A NO Imperadore 4.

Confoli &amp;lt; MAGNO, ed A.POLLONIO.

IL
primo di quefti Confoli fu Occidental, ed c lodato da Apolli-

nare Sidonio (a). L altro era Confole dell Oriente, cd avea efer-
(a)

citata la carica di Prefetto del Pretorio in quelle parti . Diraorava Poemate 13.

tuttavia nelle Gallic Maioriano Augufto, e dobbiamo adirarci colia

Storia digiuna e fcarfa di quc tempi, che ci lafcia troppo al buio in-

tovno a i fatti di quefto Imperadore, ed agli avvenimenti d Italia.

Tuttavia abbiamo da Giordano Storico, ch egli mife in dovere gli

Alani, che infeltavano efle Gallic. Pofcia , ficcome fi ricava da Ida-

cio(^), c da Mario Aventicenfe (0, egli nel Mefc di Maggio pafso (b) idatiu,

in Ifpagna colla rifoluzione accennata di fopra di portar la guerra in n chronic.

AfFrica contra dell infopportabile Genferico Re de Vandali. Aveva (1L^;7
.. it /- i- /~* i ? i i/- Jt-veniicenj.

egh preparate nelle fpiaggie di Cartagena alquante navi da valcrlenc in chnnlct,

nel medefimo paffaggio. Ma ne furono fegretamente avvifati i V
r
an-

dalij e coiloro coH intelligenza, che aveano con alcuni traditori, all

improvvifo comparvero addofio a que Legni ; e trovandoli mal cu-

ftoditi, fe li condufTero via. Quefto accidente fece defilicre Maioriano
dall imprefa dell AfFrica. Cosi Idacio:a cui fi dee aggiugnere quanto
di fopra rapportai fcritto da Prifco Iltorico intorno a i preparamenti
di quefto Imperadore contra di Genferico, il quale fpedi Ambafcia-
tori a Maioriano per aver pace. Dal che vegniamo ad intendere, che

gli era almeno riufcito di fargli paura. Vittore Tunonenfc (d} altro W vttlor

non dice, fe non che in quefti giorni Maioriano Imperadore venne ad ?un enf?

dugufta, probabilmcnte Citta della Spagna. Ci refta una Legge W (* c/rv!&quot;

pubbiicata
Nda lui nel prefente Anno, e data in Aries a di z8. di Mar- Thtodof.

zo, dove proibifce a chicheffia il farzare alcuno ad entrare nel Clero,
x &amp;lt;&quot;*-

e a prendere gli Ordini facri, con parlarc fpezialmente a que Geni-
M. X tori
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ERA Volg. tori, che per lafciare beneftanti alcuni dc lor prcdiletti Figliuoli, vio-

AvN&amp;lt;J46o. lentavano gli altri ad arrolarfi nella milizia Ecclefialtica . Vien pari-
mente da eiib intimata la pcna della morcc a chi per forza levarfe di

Chiefs UP Reo cola rifugiaro. Un altra Leggc del rnedeGmo Maio-
riano imorno a gli Adulterj fi legge, dara in Aries, ma col viziolo

Confolato di Ricimerc e Clearco, che cade nell Anno $84. Tcrmino
il corlb di fua vita in que(t* Anno Eudocia Augufta, Vedova di Teo-
dofio II. Imperadore. Seaui la fua morte in Gerufalemme a di 10.

d Ottobre, e prima di paflare all altro Mondo, protelto loiennementc

alia prefenza di tutti, ch ella era innoccnte afFacto per conto de fo-

fpetci concepuci contra di lei dall Augufto fuo Confortc in occafione

del porno donato a Paolino. Cirillo Monaco nella Vita di Sant Euti-

(al Center^ rnio (a), parla con tutto onore di qucfta PrincipelTa, chiamandola

Sr?

GrIf Bcata, ed afTerendo, ch ella avea fabbricate affaiffimc Chiefe a Cri-

Ttm. i
^ e tant Monafterj, e Spedali di Povcri c di Vccchi, chc fi du-

(bl Rutth. rava fatica a contarli . Niceforo (*) aggiugne, ch ella mori in eta di
j. 14. c. 5a feflantafeitC anni, e fu feppellita nel funtuofiffimo Tempio innalzato

da lei in onore di Dio, e memoria di Santo Stefano Protomartire fuori

di Gerufalemme. Lafcio dopo di se varj Libri da efla compolli, cioc

i facri Ccntoni compofti con pezzi di verfi Omerici, i primi otto Li
bri del vecchio Teltamento ridotti in verfi ,

con altre fimili opere,
frutti non meno della Pieta, chc dell Ingcgno fuo. Pafso anche a mi-

glior vita in quell Anno (fe pur cio non fuccedette nel ieguenre )

1 arnmirabil Anacoreta San Simeone Stilita ,
cosi appellate, per eflere

vivuto circa quarant anni in un alta Colonna fopra un monte nella Dio-

cefi d Antiochia. In quelh medefimi tempi piu che mai erano af-

(c) idtdus flute m Ifpagna (c) Ie Provincie delh Gallicia, e Lufitania, partc
in chranico.. da i Vifigoti, e parte da i Svevi, al Re de quali Mandra

,
uomo per-

verfo, fu recifa la tefta. Fra qu-lte confufioni tocco ancora ad Ida-

do Vefcovo di Limica, o dell Acque Flavie nella fuddetta Provincia

della Gallicia
^
e Storico di quefti tempi, d eflere fatto prigione da

efli Svevi, con aver folamente da h a tre Mcfi ricuperata la liberta.

Dopo la morte di Mandra inforfe gran lite fra Rechimondo, e Fruma-

rio per fuccedere nella porzionc a lui fpettante del Regno. Ma que-
fte cofe probabilmente avvennero nell anno fufleguente ,

Anno
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Anno di CRISTO CCCCLXI. Indizione xiv.

di I L AR o Papa i.

di LEONE Imperadore y.

di SEVERO Imperadore i.

Confoli 5 SEVERING, e DAGALAIFO.

SEverint
fu Confole per 1 Imperio Occidcntale, Dagalaifo per TO- ERA Volg

ricntalc- Sccondo Teofane (*) qucfti era Figliuolod a/r/^/Wo Ge- f^ hf l
ncralc d

1
Armata fotto Teodofio minore, e ftato Confole nell anno 434. }, ChrlLg.

Per quanco fi ricava da una Lettera di Apollinare (*) , Maioriano Au- (b) std

gufto era gia tomato dalla Spagna neUe Gallic . Ed anche Idacio (f) M. i.

lafcio fcritco, non fo fe ful fine del precedentc anno, o nel principio
del prcfcme, che eftb Augufto s era tncflb in viaggio vcrfo 1 Italia,

Ma ii dovctte fermare ad Aries nclla Gallia, perche Sidonio fuddetto

racconta d eflere intervenuto ad un folenne convito d effb Imperado
re in quella Citta, e a i Giuochi Circenfi, probabilmente celebrati

per 1 anno Quinquennale d efTo Imperadore, che cbbe principio nel

primo di d Aprile dell anno corrente. Di la pafso il buono, ma in-

felicc Augullo in Italia, e venne a trovar la mortc . Ricimere ,
Barbaro

di nazione, ed Ariano di credenzi, appellate in una Legge a kit in-

dirizzata dallo rteflo Maioriano, Conte, Generate delV drm ate
,

&amp;lt;? Patri-

zio, quel medefimo, che aveva cooperato alia di lui efaltazione, e fa-

ceva la prima figura dopo lui nell Imperio d Occidente: quegli fu,
che moflb da invidia verfo di un Principe Cattolico, e di tanto fenno
cd attivita, attizzato anche da altre rnalvagie pcrfone, congiuro con
Severs Patrizio per levarlo di vita. Non si toito fu giunto Maioriano
a Tortona, che Ricimere coll efcrcito fotto fpecie &amp;lt;l onore venne a

trovarlo; e difpofte tutte le cofe, per quanto s ha dal Cronoloeo pub- ,,.
t-v !/-&amp;lt;&amp;gt; f i\ j i r&amp;gt; i j&amp;gt; ji ji IT (&quot;)

Ckrtno-
blicato dal Culpmiano CJ, e ual ranvimo, nel di i. d Agoito lob-

/ t Clt
r

bligo colla forza a deporre la Porporaj e pofcia condottolo al flume

Iria, dove al prefentc ^ Voghiera, una volta Vicus
lri&amp;lt;e, quivi nel di

7. del medefimo Mefe barbaramente gli tolfe la vita. Procopio (0 il

fa mono di
&amp;lt;3ifenteria, dopo averlo ibmmamente lodato per le fue

,

Virtu. Ma di un male piu fpedito, che quello della difenteria, peri -caf. -,.

quefto digniffimo Principe. Niun altra particolarita di quefta imqua
azione ci e llata confervata dall antica Iftoria. Credette il Cardinal
Baronio CO che 1a fua morte feguifle preflb a Dertona Citta della Spa- (f i Baron.

gna ; ma egli confufe Dertofa di Spagna con Dertona della Liguria , Annal. Ecc.

colonia dc^Romani, oggidi chiamata Tertona . L indegno Severe, ap-
pellato da alcuni Sevcriano, a fegreta requifizione di cui fu commella

X i tan-
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ERA Volg. tanta iniquita, non ufurpo gia fubito 1 Imperio . Voile probabilmente
ANK046i. prima fcandagliare 1 animo di Leone Imperador d Orientc, e guada-

gnar i voti del Senato Romano, giacchc non gli mancavano quei dell

efercito. Finafmente nel di 19. di Novembre dell anno prefente egli
fu dichiarato Imperadore in Ravenna. Idacio fcrive col confentimen-

(a) CaJ/latl. to del Senato. Coftui da Caffiodorio (&amp;lt;0
e chiamaco Natione Lucanus

tm chromco. c jo jj que lla Provincia, che oggidi nel Regno di Napoli fi chiama
Bafilicata. Ne apparifce, quai gradi illuftri egli avefie fin allora go-

(b) Medlob. duti . Nelle Medaglie () preflo il Mezzabarba egli e chiamato D N
Nmifin. LIBIVS SEVERVS P. F. AVG. e non gia Fibius, come il Padre

^a& (f) ka creduto. Libitts fembra detto in vece di Livius . Vennejn
queft anno a mancare di vita San Leone Romano Pontefice, uno de

piu in.(Igni Paftori, clie abbia avuto la Chiefa di Dio, e a cui pochi
altri vanno del pari . Poncefice per le fue eminenti Virtu ed azioni ,

pel fuo infaticabil zelo in difefa della vera Religione, e per la mae-
fiofa fua eloquenza, ben degno del titolo di iMagno o lla di Grande,
che nc pure 1 antichita gli ha negato . Pretende il Padre Pagi, chela
fua morte accadefle nel di 4. di Novembre

&amp;gt;

e perb la Feita, che ora
di lui facciamo nell undecimo giorno d Aprile, riguardi una Traslazio-
ne del fuo facro corpo, c non gia il tempo, in cui fini di vivere al

Mondo . Dopo fette giorni di Sede vacante ebbe per Succeffore Hare
di nazione Sardo, che gia fu inviato a Coilantinopoli Legato da San
Leone nell anno 449. al Concilio d Efefo, che poi termino in un fcan-

(d) Anafta.f. dalofo Conciliabolo . Queiti appena confecrato (&amp;lt;/) fpcdi le fue circo-H ~

lar Pcr tutta k Criftianita con quivi condennare Neftorio ed Euti-

chete, ed appro vare i Concilj Niceno, Efefino, e Calcedontfe, e 1 O-
pere di San Leone fuo Anteceflbre. Nulla dice il Cardinal Baronio.

intorno all aver egli tralafciato il Coftantinopolitano, che pur fu Uni-
verfale . Cosi gia non fece San Gregorio Magno .

Anno di CRISTO CCCCLXII, Indizione KV.

di I L A R o Papa ^.

di LEONE Imperadore 6.

di SEVERO Imperadore 2.

LEONE AUCUSTO per la feconda volta,
LJBIO SEVERO AUGUSTO.

^ rcellino Conte ( ) non mette per Confoli di quefl anno, fe non-

chronue. JJL Leone Augufto, Ltone Jugufto II. Confide . Segno e quefto, che
in Orience non dovettc elTere approvata da eflb Leone Imperadore 1 c-

lezion di Severe in Imperador d Occidentej c pero egli non fu rico-

nofciuto ne pure per Confole da gli Scriuori Orientali,. E trovandoft

in una
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in una Letter* di Papa Ilaro, fcritta nel Dicembrc commemorate il ERA Volg.

folo Severo Confole; ancor quefto c: fa conofcere, ch egli folo prefe
AN 1*0462.

il Confolato in Italia, c ci da qualche indicio, che non dovea peran-
che paflare buona arsnonia fra Leone e Severo . Sembra poi , che al

prefente anno poffa appartenere cib che abbiamo da Prifco Iftoneo di

que tempi 00. Scrive egli, che dopo la morte di Maioriano gli afFari ()
dell Italia andavano alla^peggio, perche dall un canto Genferico Re ^
de Vandali continuamente or qua or la colic fue flotte

portava^
1 ec-

pag ,

cidioj. e dall akro nelle Gallic era Nigidio (di lui parleremo piu fon-

datamente all anno fuffeguente ) ,
il quale raccolto un grande efercito

di quc Galli, che avevano militato fotto Maioriano, allorche egli paf-
sb in Ifpagna, minacciava all Italia (cioe a Severo e Ricimere) il ga-

ftigo dovuto alia loro iniquita , per aver tolto si crudelmente dal Mon-
do 1 infelice Maioriano Augufto . La buona fortuna voile , che mentre

egli s accingeva a venire in Italia, i Vifigoti nell Aquitania fecero

delle novita a i confini dellc Provincie Romane, da effb Nigidio go-
vernate, ed egli fu obbligato a far loro guerra, con dare un gran fag-

gio del fuo valore in varj cimenti contro que Barbari. Ora ritrovan-

dofi in mezzo a quefti danni e pericoli il Senate Romano, o fia Se
vero Imperadore, fu fpedito all Imperador Leone in Oriente per aver

de i foccorfi; ma nulla fi pote ottenere . Fu eziandio inviato Filarco

per Ambafciatore a Marceliino^ per efortarlo a non muovere 1 armi
contro 1 Impcrio d Occidcnte. Quefti non par diverfo da quel Mar-

cellianO) di cui parla Procopio () con dire, ch egli era perfona nobile, (b) proctp.
c familiarc una volta d Aezio. Ma uccifo che fu Aezio nell anno 4f4- &amp;lt;* cil -

comincib a negar 1 ubbidienza all Imperadore, e a poco a poco for-
Vanda- 1 -

mato un gran partito, e guadagnati gli animi de Popoli- aveva ufur-

pata la fignoria della Dalmazia, fenz^ che alcuno ofafie di difturbarlo,
non che di dargli battaglia. Seguita a dire Procopio, che riufci a Leo
ne Imperadore d Oriente d indurrc quefto Marcelliano, o (la Marcel-

lino, ad aflalire la Sardegna,, in cui dominavano allora i Vandali. Ed
in fatti egli s impadroni di quell Ifola con cacciarne que Barbari .do
non pote efeguirfi, fe non con una poderofa Flotta condotta dall Adria-
tico nel Mediterraneo . Pafsb dipoi il fopra mentovato Filarco Ambar
fciatore in Affrica per far cefiare il Re Genferico da tante oftilita ;

ma ebbe un bel dire; gli convenne tornarfene indietro fenz alcuna buo
na rifpofta. Imperciocche Genferico minaccib di non defiftere mai dalla

guerra, finche non gli foflero confegnati i beni di Valentiniano Augu
fto e di Aezio, amendue gia morti .

Aveva egli gia ottenuto dall Imperadore d Oriente una parte
d effi. beni a nonie di Eudacia^ Figliuola d eflb Valentiniano, che era
marhata ad Unnerico fuo Figliuolo. Con tal pretenfione o pretefto it

Re barbaro non lafciava annOj che non approdafle colle fue flotte a i

lidi dell Italia, e vi commetteffe un roondo di mali . Aggiugne Pri
fco Iftorico (f), che Genferico non volendo piu ftare a i patti gia fat-

( c ) Prijcus.
ti con Maioriano Imperadore (parole, che indicano lui gia morto)/^. 74-

man-
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E* Volg. mando un Arrmta di Vandali c Mori a .devaftar la Sicilia. E poteANNO 46z. ben fado, perche Marcellino (o fia Marcelliano , di cui abbiam par-

laco poco fa), il quale comandava in quell Ifola, probabilmentc fe

n era impadronito, e forfe non fcnza intclligenza di Leone Imperador
d Orientc, fe n era ritirato, *dappoiche Ricimerc gli avea fatto defer-
tare la maggior partc de fuoi foldati con tirarli al fuo fervigio, nc gli

pareva di Itar ficuro dalle infidie d eflb Ricimerc in Sicilia. Fu dun-

que (feguita a dire Prifco) inviata a Genferico un ambafciata da Ri-
cimere con fargli iftanza, che non violaffe i ,patti . Ed un altra pure
gli venne dall Imperadore d Orience con prcrnura, perche non ,mole-
Itafle 1 Italia, e la Sicilia, e perche refthuifle le Auguite Principcfle.
Genferico moflb da quelte c da ahrc Ambafciate, a lui pervenute da

piu bande, finalmente fi contento di rimettere in libcrta la Vedova

Jmperadrice Eudoffia colla Figliuola Placidia, gia maritata con Oli-
brio Senatore Romano, ritenendo Eudocia, Figliuola primogenita d cf-

fa Imperadrice, e divenuta Moglie d Unnerico fuo Figliuolo. Percio
fembra piu probabile, che non gia neH anno 4f/. come vuole il Pa
dre Pagi, fondato full ^flerzione di Teofane, ma si bene nel prcfen-
te, feguifre la liberazione di quefte due Principcffe^ le quali paflaro-

(a) idadus no a Coltaiitinopoli . Anche Idacio W Storico contcmporaneo, fcrive
tn chronic*, .all anno prefenre, fe pure non parla del fuflcguente, effendo imbro-

gliati i numeri della fua Cronica, che Genferico rimando a Goftanti-

nopoli la Vedova di Valentiniano, delle cui Figliuole 1 una fu mari

tata con Gentone Figliuolo di Genferico^ e i altra ad Olibrio Senatore Ro
mano . Certo e, che Gentone era Figliuol minore d efTo Re Genfe
rico. Non a lui perb, ma ad Unnerico primogenito fu congiunta in

matrimonio Eudocia per attettato di tutti g li altri Storici. Qiiel fo-

(b) Prifcm Jo, che fi pub opporre, fi e cio, che lo tteflb Prifco () nel fine de
fag. 76. ifuoi Eftratti racconta con dire, che Leone Imperadore fece fapere a

Genferico 1 aflunzione di Antemio all Imperio d Occidents, con inti-

margli la^ucrra, fe non lalciava in pace 1 Italia, e non reltituiva la

liberta alle Regine. Se ne tornb il Meflb, e riferi, che Genferico in

vece di far cafo di tale intimazione, faccva piu vigorofamente che mai

preparamcnti di guerra, adduccndo per ifcula, che i giovani Jiomani
avcano contravenuto a i patti. Se quefto e, bilbgna rimettere quaiche
anno ancora piu tardi la libcrta rcnduta ad eflc Augulte.

Anno
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Anno di CRIST a CCCCLXIII. Indizione i.

d ILARO Papa 3.

di LEONE Imperadore 7.

di SEVERO Imperadore 3.

r, f .. c FLAVIO CECINA BASILIC,
Confoh

} c V ,VIANO.

BJfelio
fu Confole per L Oceidente, c perfona di fingolari virtu, ERA Volg.

per le quali viea commendato da Sidonio Apollinare (&amp;lt;*). Ed ef- ^
h

J

N
4;
6 3 &amp;lt;

/ i T i-o w j &amp;gt; (2) Siaon.
fcndo nominate cgh folo in una Legge di Severo Imperadore, in un

; i.Epi/t.y.
Ifcrizione nferita dal Cardinal Noris, c dal Fabretti, e nella Lettera

undecima di Papa llaro, di qua vien qualche indicio, che non per an-

che fofTc fcguita buona armonia tra ~Leone Imperadore d Oriente, e

Severe Imperador d Occidente, fe non che in una Legge d eflo Im-

perador Leone M, data in queft anno, amendue i Confoli ii veggo- (b) Tom. 6.

no nonunati . Ma (I oflervi, che ncl Titolo il folo Leone Augufto-Tit. r. in

fenza Severe fa quella Legge, il che non. fi praticava, quando I lm-

peradori erano in concordia . Ed in oltre al Confole di chi faccva ]a

Legge r fi dava il primo luogoj e in cfla Legge vicn mencovato pri-
ma Baiilio. La Legge fuddetu di Severe Augulto -(c) ordina, che le ( c ) 1: -

Vedove abbiano da goder 1 ufufrutto della donazione lor fatta per ca-
Coti

^&quot;^*&quot;...... p . . . ,-, . \ e man. at

gion delle Nozze dal Manto, ma con nmaner (alva la propneta in fa- ^dvocat.
vor de figliuoli. Qualt altre imprefe faceflc quefto Imperadore, nol d,vtrf. Ju-

fappiamo, si perche la Storia ci lafcia in quetto al buio, o pure per-
&amp;lt;iic;er.

che
ci&amp;lt;li

nulla opei 6, che meritafle di paflare ai polteri.. Nel prefen- ,~^ ,,
*e r i-/-JiiC a ) Uacuts

te anno (le pur non ru ncl precedente) abbiamo da Idacio (),. che
t&amp;gt;t chronic.

jfgrippino Conre, nobil perlona della Gallia, perche pafTava nimici?j a

tra lui ed Egidio Conce, uomo infi^ne, proditoriamentc dicdc la Cit-

ta di N.arbona fua patria a Teoderico Re de Goti,. o (ia de Vifigo-
ti, afiinche gli foffero in aiuto. Quefto Egidio e qucl medefimo, che
vtdemmo di fopraall anno 4f6. mentovato da Grcgorio Turoncnfe (?)., (e) Gregor..

inviato da Roma nellc Gallic per Generalc dell Armata Romana,,e che Tro*/&amp;gt;;

s era fatto cotanto amare da i Fianchi, dappoiche ebbero cacciato.il.
a c IZ&quot;

Re loro Childenco,. che 1 aveano eletto per loro Re. Abbiamo ve-

duto ncl precedente anno fatta menzione da Prifco lilorico di un. Ni-

gidie valorolo Generalc d Armata, che fece di grandi prodezze contro
i Goti . Qucl nome e guallo, c li dec fcrivere Egidio, cosi efigiendo
i tempi c le azioni . Seguita a fcrivere Idacio,. che elTendofi. inoltrato

Federico, Fratello del Re. Teoderico 11. colL efercito de Goti, contro ad

Egidio Conte dell una e delPaltra milizia, commendato dalla fama per
Uomo caro a Dio a cagioa dellc fuc buonc opcrc , rcilo effb Fedcri-

co.
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ERA Volg. co uccifo co i fuoi in una battaglia. Mario Aventicenfe (a) anch e-

ANN04-S3. glj c infegna fotto il prefente anno, che fegui un combattimcnto fra

^ {0
&quot;&amp;gt;

e ^&quot; tra ^ume Ligerc (oggidi la Loire) e il Ligeri-
c ino preflb Orleans, in cui fu morto Federico Rede Goti. Non e-

ra veramente quefto Federico Re, ma folamente Fratello di Teoderi-
co Re de i Goti. Per conto poi d ^gripping Conte, parla di lui 1 Au-
tore ^ dclla Vita di San LuP icino Abt&amp;gt;ate del Moniftero di Giura

. ad ne^a Borgogna, con dire, che Egidio Gcnerale dell Armi Romane nel-

dtem 21. la Gallia maliziofamente lo fcredito come traditore, e 1 invio a Ro-
Martii. ma, dove fu condennato a rnorte. Ma per miracolo fu liberate, ed

afloluto fe nc torno nella Gallia. Se cio e vero, non era gia Egidio
quell uomo si dabbene, che Idacio poco fa ci rapprefenco . A queft

(c) Earon. anno riferifce il Baronio C* ) il Concilio II. Arauficano (d Oranges)
Annal-Ecc. tenuto da moltiffimi fanti Vefcovi delle Gallic, e cclebre per la con-

danna de Semipelagiani: ma eflb apparticne all anno fip. come hsn-

(d) Noris no J& ofTervato il Cardinal Noris (^), ed altri EruJiti. Marcellino

Htft.
Peia- Conte W nel prefente anno fa menzione onorevole di San Profpero &amp;lt; A-

%lan. lib. i.
.quitania, non gia Vefcovo di Ries nella Gallia, ne di Reggio di Lom-

&amp;lt;&quot;{ ^Marcel
^ ar&amp;lt;^ a

5 ma prbabilmente Prete, che doveva eflere tuctavia vivente,

clmes^u Scrittore nguardevole della Chiefa di Dio. Correa voce allora, ch e-

chronho. gli avefle fervito di Segretario delle Lectere a San Leone Papa. Fio-

ri in quefti medefimi tempi Vittorio d1

dquitania, ,
Prete anch elTo, che

non inverifimilmente vien creduto aggregate al Clero Romano, da cut

fu formato un Ciclo -famofo d anni ^31. Porto opinione il fuddecto

Cardinal -Baronio, ch eflo Ciclo foffe compotto in quctt anno ad iftan-

za d llaro Papa; ma fecondoche hanno avvertito il Bucherio, 1 An-

telmio, il Pagi, ed akri, fu eflb fabbricato nell anno 45-7. a riquifi-

zione di San Leone Papa, mentr era tuttavia Arcidiacono della Chiefa

-Romana llaro^ che poi fu Papa.

Anno di CRISTO CCCCLXIV. Indizione u,
d I L A R o Papa 4.

di LEONE Imperadore 8.

di S E v E R o Imperadore 4.

Confoli RUSTICO, e FLAVIO ANICIO OLIBRIO.

O Lilrn, che in tjueft anno fu Confole, quel medefimo c, che fu

_ Marito di Placidia Figliuola di Valentiniano II. Imperadore ; e

lui ancora vedremo fra poco Imperador d Occidente. Crede il Padre

(f) Pagius p agi (/) ? cnc amenduni quefti Confoli foflero dichiarati tali in Orien-
:Cnt. Sarvn.

te ^ e ô ftwC ; perckc in fine Olibrio era Senatorc Roraano, quan-
tun-
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tunquc dopo il facco dato a Roma da Gcnferico cgli fi foflc ritiraro ERA Vo g.

a Coftantinopoli . Non farebbe nondimeno inverifimilc, ch egli fe nc A ^-0404.

forte prima d era ritornato a Roma anche per folennizzare il fuo Con-
folato . Abbiamo varj Autori ,

cioc Caffiodorio () , Marccllino Con- ^ C
jtf&amp;gt;d.

te (), e il Cronologo del Cufpiniano (0, i quali atteftano, chc nel / chronic*.

prefente anno Beorgor Re de gli Alani, credendofi di far qualche grof- (j?)

Ma

fo bottino o conquifta, calo dalle Gallic in Italia con un poderofo e- ,{ &amp;lt;

fcrcito . Ma gli fu alia vita Ricimere Patrizio e Gcnerale dell Armi Ro- i0fui

mane, e non gia Re, come ha il tefto di Marcellino, ed avcndolo

colto preflo a Bergamo al pie del mome, sbaraglio la fua gentej c in

tal conflitto vi lafcio la vita lo iteflb Re barbaro. Giordano Iftori-

co (d} rapporta quefto fatto a i tempi d Antemio Imperadore, cioc

al 467. Da li innanzi non fccero piu figura gli Alani, e pare, die

mancafle con quefto Re il Rcgno loro. Diccmmo di fopra all anno

4f&amp;lt;5.
che Clrilderico Re de Franchi caduto in odio al fuo Popolo per le

violenze della fua difonefta, fu forzato a fuggirfenc nella Toringia . Se-

condoche s ha da Gregorio Turonenfe (e), aveva egli lafciato Piowa- (e) Gn

do^ perfona fedele, che proccurafTe di raddolcir gli animi de Franchi,
r r &amp;lt;&amp;gt; ;: -

&quot;./&quot;

^

i quali poco dopo prefero per loro Re Egidio (/) Conte, Generale de
ff\&quot; ce/l^

Romani nelle Gallic
,
mentovato all anno precedents . Quefto Vioma- Rtg. franc.

do con dare a Childerico la meta d una moneta tagliata per mezzo, Tom. /.

gli difle di non tornar prima, fc non gli era recata 1 altra meta per
D*-c% f

ordine fuo. E cosi avvennc dopo otto anni d efilio. Viomado confi-

glio ad Egidio cofe, che il mifcro in difgrazia del Popolo -,
ed allora

fpedi a Childerico la confaputa mezza moneta, con cui gli fccc inten-
dere la buona difpofizion de fuoi Popoli . Pertanto egli comparvc fra

ioro, e fu da una pane d effi ben accolto e rime/To in trono. Egidio
Conte tenne faldo, finche pote, e fcguinne guerra fra loro, nella qua-
le egli refto in fine perditore, e gli convenne ritirarfi . Vittore Tu- (g) vttitr
nonenfe (g} mettc in queft anno la morte di Genferico Re de Van- Tu &quot; e

f
enfis

dalij ma quefta fuccedette mold anni dipoi.

Anno di CRISTO CCCCLXV. Indizione in,
di I L A RO Papa j.

di LEONE Imperadore 9.
di SEVERO Imperadore j.

Confoli FLAVIO BASILISCO, ed ERMENERICO.

AMendue
quefti Confoli furono creati da Leone Imperadore d O-

riente . Bajilifco^ perche era Fratello di Verina, Imperadricc, Mo-
glic d eflo Leone, uomo che divenne poi famofo per le fue iniquitu

ftm. III. Y Erme-
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ERA Volg. Ermenerlco era Figliuolo d Afpare Patrizio e Gencrale dell arm! in O-
ANN046j. r jcmei colla cui fponda vedemmo che Leone era falito all Imperio .

In queft anno ncl di primo di Setternbre, o pur nel fecondo, per at-

(A) Marcell. teftaco di Marcellino Conte (), e della Cronka Aleflandrina (), fuc-

ccdette uno fpaventofo incendio in Coftantinopoli . Nella Vita di San
^an e e Stilita (0 fi racconta, che il fuoco prefe e confumo la mag-
g or pafte dell augufta Circa, con durar fettc giorni, e ridurre in una

(c) Awt. mafia di pietre infinite Cafe, Palagi, e Chiefc. Evagrio (W) ci dipi-
&itrim ad gne anche piu grande queft eccidio. Bifogna credere, che le cafe fof-

DecmlrH
ero ^ a magg or P arte ^ ^eg llo come dicono, che fon tuttavia per

ii) Evatr, la p ca comodita, che e in quclle parti, di materiali da fabbricare .

/; . i.
.&quot;13.

E pero Zenone Succeffbr di Leone ordino poi, che le cafe nuove fi

faceflero in ifola, con lafciar dodici piedi di fpazio tra 1 una el ahra:
il che tuttavia fi fuol praticare da molti Turchi non tanto per magni-
ficenza, quanto per difenderfi da gl incendj . Abbiamo in oltrc da Ida-

(e) Uacius cio (f) fotto il prefente anno (fc pure non fu nel precedente) che fe-
mChronico. con(jo il fuo couunie T Armata navale di Genferico Re de Vandali

pafso dall Affrica in Sicilia a farvi i foliti faccheggi . Ma per buona
ventura fi trovo ritornato al governo di quell Ifola Marcellino , o fia

Marcelliano ) uomo valorofo, del quale abbiarn parlato di fopra. Que-
fti si coraggiofamente con quelle milizie, che pote raccogliere, fecc

tefta a que Barbari, che dopo avernc meffi non pochi a fil di fpada,
il rimanente fu coftretto a mcttere la fua falvezza nella fuga. Intanto

Severo Imperadore dopo aver regnato quafi quattro anni, nel di if.

,

fl

d Agofto diede fine a i fuoi giorni e al fuo Imperio, fecondo la tefti-

graph. Cu~~ monianza della Cronica pubblicata dal Cufpiniano (/), e dal Panvinioj

jfiniani.
e cio vien confermato da Idacio, da Marcellino Conte, e da altri Scrit-

(g) Jordan, tori . Giordano (g) Iftorico il tratta da Tiranno. E benche gli altri il

de Regnor. jj cano mancato di morte naturale, pure Caffiodorio (b) t perfona che

(h;I Ca/toJ.
merita qui molta confiderazione, fcrive, eflere ilatafama, ch egli per

in Ckniuff. frode di Ricimere Patrizio moriffe di veleno . Noi per altro fappiamo
poco de fatti fuoij ma fe cofa alcuna di lurainofo avefle operato, ve-

rifimilmente ne avremmo qualche lume dalla Storia, per altro fcarfa

c mefchina in quefti tempi. Vcnne anche a morte probabilrnente nell

anno prefente Egidio Conte e Generate dell Armata Romana nelle Gal-

lie, di cui s e favellato ne precedent! anni. Idacio a noi il rappre-
fenta come perfonaggio dotato di rare Virtu, e fcrive, che alcuni 1 af-

ferivano morto per infidie a lui tcfe, ed altri per veleno . Dall Autore
Gefl* delle Gefta de Franchi (0 e chiamato Dux Romanorum^ &quot;Tyrannus^ per-

TomL cn ^ Franchi, ficcomc abbiam veduto, dopo il ritorno di Childerico

x&amp;gt;n-chtfne.
Re loro avevano cacciato effb Egidio, e il riguardavano con occhio

bieco . Aggiugne il medefimo Autore, che i Franchi circa quefti tem

pi prefero la Citta di Colonia con grande flrage de Romani, cioe della

parte d&quot; Egidio, il quale pote appena falvarfi, e poco dopo mori con
lafcinre un Figliuolo per nome Siagrio . Que(U prefe il Generalato ,

e mife la fua refidenza in Soiflbns. Ma i Franchi, che non piu erano

rite-
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ritenuti dal timore d Egidio, ed aveano gia pafTato il Reno, e defo- ERA Y&amp;lt;&amp;gt;!,

lata piu che non era prima la Citta di Treveri, fi moffero con un po- ANNO 465.

tente efercito, e vcnnero fino ad Orleans, con dare il guafto a tutto

il paefe . Da un altra parte sbocco pure nelle Gallic per mare Qdo&cre

Duca dc Saflbni, e giunfe fino alia Citta d Angio con uccidervi moito

Popolo, c ricevere oltaggi da quella e da altre Citta. Childerico co

i Franchi nel tornare indietro da Orleans, s impadroni della fteffa Citta

d Angio, effendo reftato morto in quella occafione Paolo Conte Go-
vernatore di efla Citta. Ma qui non fon riltrette tutte le calamita delie-

Gallic. Idacio M aggiugne, che dopo effere mancato di vita il prode (a) ftiac;HS

Egidio Conte, ancora i Goti, abitanti in quella, che oggidi chiamia- in chronic.

mo Linguadoca, fotto il Re Teoderico, s avventarono anch effi ad-

doflb alle .Provincie Romane, che prima erano fotto il governo d Egi
dio. Gregorio Turonenfe () fa anch egli menzione di qucfte turbo-

lenze con nggiugnere, che Paolo Conte infieme co i Romani e Fran

chi moffe guerra a i Goti&amp;gt; ma ch eflb Paolo fu poi tagliato a pezzi
nella prefa d Angio fatta da i Franchi mcdefimi. Scrive di piu, che

i Britanni furono cacciati fuori della Provincia del Berry con eflerne

ftati uccifi aon pochi . Notizia, che ci fa intendere, come era gia ve-

nuta dalla gran Bretagna a cercare ricovero nelle Gallic una copiofa
moltitudine di que Popoli, giacche i Saflbni entrati in quell Ifola fa-

ceano guerra troppo fiera a gli antichi abitanti. Quefti poi col tempo
diedero il nome di Bretagna minore a quel paefe, dove fi ftabilirono

,

c tuttavia ritengono buona parte del linguaggio de gli antichiffimi

Britanni .

Anno di CRISTO CCCCLXVI. Indizione iv.

di I L A R o Papa 6.

di LEONE Imperadore 10.

r^ c r 5 LEONE AUGUSTO per la terza volta,
Ljonloli &amp;lt; np .......,.

&amp;lt; e lAZIANO. in Chroma.

(d; Chroat-

logus Cu-

SE
non aveffimo Mario Aventicenfe (f), e il Cronologo del Cufpi- fpiniasi._

niano
(&amp;lt;/),

che faceflero menzione di quefto Taziano Confole, fi (
e

).
p J

S&quot;
f

farebbe creduto, come credette il Cardinale Baronio, che quetlo fofle
(f^ pf/^f

un Confole imaginario. Pretende il Padre Pagi (f), che quelto Ta- TOM. i.

ziano riccvefle e foftenefle il Confolato in Oriente, il che non fembra Hift. Byz.

ben certo, perche abbiamo da Prifco lllorico (/), che a
1

tempi di Leo- PaS- 74-

ne Imperadore Tazians fu inviato Ambafciatore per gF Itallani a Genferico ^ -

t ^
Re d? Vandali . Che fe pur egli foffc ftato creato Confole, ftrano do- Ecc. con rx-

vrebbe parere, come in una Legge (g) pubblicata in queft anno da gwnt. Ce. 7
.

Leone Augulto fi legga il folo Imperadore Confole, e lo fteffb uni-

carnentc fia nominate nella Cronica Aleflandrina W, e da Marcelliiio

Y 2. Con-
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Contc

(&amp;lt;),
da Cafllodorio 0), da Vittor Tunoncnfe (0, c da i Fafti

Fiorentini, fenza far mai menzione di Taziano, pretefo Coniblc anch ef-

*~ in O&quot;cnte - Qycl che e piw, in una Ifcrizionc, rapportata dall A-
ringhi, dal Reinefio, e da altri, e pofta, ad un Criftiano, feppellito
a di p. di Maggio, per difegnar 1 anno folamcnte e detto Confole
LEONE AVGVSTO III. Forfe Leone Augufto entrb folo Con-
fclc e da ^ a qualche mcf

&quot;

e P re ê per fuo Collega Taziano. Dappoi-
c e fu morto Severe Imperadore, e da credere, che il Senato Ro-
mano e 1 efcrcito penfaffero a dargli un Succeflbre, e che non man-
caflero precendenti . Contuttocio noi troviamo, che ne pure in tucco

queft anno alcuno Imperador d Occidcnte fu electo, laonde reito va-

cante 1 Imperio in quefta parrc. Altra ragione non fi puo addurre, fe

non che i Senator! piu faggi, riflettendo alia miferabil pofitura dell*

Imperio Occidentale, e che troppo importava il camminar d accordo
d animo e di maffime coll Irnperadore d Oriente, nulla voleflero con-
chiudere fenza 1 approvazione e confentimento di Leone Augufto. Do-
veano andare innanzi e indictro lettere, maneggi , e trattati . Sopra
tutti Ricimere Patrizio, pocentiffimo tuttavia director de gli afFari, giac-
che non poteva egli ottener 1 Imperio, cercava per altro verfo i fuoi

privati vantaggi . Finalmente i Romani condifcefero totalmcnte alia

volonta d eflo Leone, ficcome vedremo nell anno feguente . Pubblico
in queft anno il fuddetto Leone Augufto la precitata Legge affai ri-

guardevole in confcrmazione dell afilo nelle Ghiefe, con varj riguardi
nondimeno, affinche i Creditor! non reftaiTero afFatto abbandonati dal

braccio dclla Giuftizia, abolendo fpezialmente una anteriore, in cui

venivano obbligate le Chiefe a pagarc i dcbiti di chi fi rifugiava in

eflc. Abbiam veduto di fopra, che un Armata di Saffbni era entrata

nclle Gallic. Pare, che a queft anno fi pofla riferirc una battaglia fe-

guita fra effi e i Romani, cioe i fudditi dell Imperio Occidentale,
che v

l
en narrata da Gregorio Turonenfe M, nella qualc tocco a i Saf-

toni di voltare le fpalle . Lc loro Ifole ncl Fiumc la Loire furono pre-
fc da i Franchi . Pofcia Odoacre Duce di que Barbari fi collego con
Childerico Re dc i Franchi, ed unitamente fconfiflero gli Alamanni ,

ch erano entrati in Italia. Nella Vita di San Severino Apoftolo del
Norico (0 fi legge, che quell uomo Santo cfortb Gibuldo Re de gli^amann i &quot;* gentem fuam a Romana vaftatione cohiberet . (*) Par veri-

firnilc, cbe qucfto medefimo Re fo/Te quegli, che fu si ben difcipli-
nato da i Franchi c Saflbni.

Anno

(*) a raffrenarc Id fua gettte dalla dejaftaztOHe di Roma .
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Anno di CRISTO CCCCLXVII. Indizione v.

d lLARo Papa 7.

di L E o N E Imperadore 1 1 .

di ANTEMIO Imperadore i.

Confoli $ PUSEO, e GIOVANNI.

DOpo
eflcre ftato vacante per piu d un anno T Imperio d Occi- ERA Volg.

dente, finalmente eflendofi con una ambafceria rimelfi i Romani AN

per 1 elezion d un Imperadore alia volonta di Leone Imperador d O-

riente, quefti mando in Italia con un buon efercito Antemio, il quale ,,

per tcftimonianza di Cafliodorio 0), arrivato chc fu tre miglia (Idacio / ,:

fcrive otto miglia) lungi da Roma ad un luogo appellate Broton- (b)

taSy fu proclamato Imperadore. II Cronologo del Cufpiniano CO fcri- chronicf.

ve, chc nel di iz. d Aprilc faccedette la di lui aflunzione al Trono.
&%&quot;

Era Antemio Galata di nazione, e di nobiliflimo fangue, perche Fr-
fflaian ; f

gliuolo (Idacio il chiama Fratello) di Procopio Patrizio, che fotto Teo-
dofio II. tratto la pace co i Pcrfiani, e difcendcva da quel Procopio,
che difputo 1&quot; Imperio a Valente Imperadore . Era Nipotc di Antemio ,

che fu Confole nell anno 4Of. Per atteftato di Procopio (&amp;lt;/),
era Ge- (d) Prtof.

nerale d Aimata, Senatore ricchidlmo, -cd avea per Moglie una Fi- ya^fai
gliuola di Marciano Augufto, chiamata Eufemia,, per quanto s ha da

/, T- c/6.

Apollinare Sidonio (0, Scrittore di quefti tempi. Da Teofanc (/) vien (e) sidon.

chiamato Antemio Principe ben iftruito ne dogmi Criftiani, e che piif-

fimamente fapea governar 1 Imperio. E fappiamo da Codino Qf), e

dall Autore dc gli Edtfizj di Coftantinopoli , ch eflo Antemio, alzato
.

che fu al Trono, ordino, chc il fuo Palazzo, pofto nella fuddetta Citta in chrom-
di Coftantinopoli, fi confecrafle a Dio, con fabbricarne un Tempio, grafkia.

c uno Spedale e JBaeno per eli poveri vccchi. Pero niuna fcde meri- (S) Codmus
r^.

r
r . ,., _,..&- ..

r o r I.T/-I T-&amp;lt; /** Ongim-
ta Damafcio (h) Filofofo Pagano, che nclla Vita d Ifidoro Egizio fcnf- i us ,

fe, che Antemio fu un empio, ed amatore del Paganefimo, e che me- (h) Dama-
ditava di rimettere in piedi il culto de gl Idoli. Contuttocio, ficco- fc H [* Vlt -

me oflervo il Cardinal Baronio, e dirb apprelTo, Antemio non fu si V***

religiofo, come talun fupponc . Ricimere Patrizio c Generale dell efer-

cuo Romano voile anch egli profittare di qucfta congiuntura, coll ot-

tencre in Moglie una Figliuola del medefimo nuovo Augufto. Per at

teftato della Cronica Aleflandrina ( ) furono portate a Coftantinopoli
le Immagini di Antemio, coronate d alloro ,

da Ferenzia Prefetto della

Citta di Roma: cerimonia praticata ne vccchi tempi, per far cono-
fcere al Popolo, che qucgli era ftato accettato per legittimo Impera
dore. Priico Iftorico (*) ncl fine de Frammenti, che rcftano di lui,

fcrir
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ERA Volg. fcrive, che Leone Augufto per un fuo meiTo fece tofto intendere a

ANN0467. Genferico Re de Vandali in Affnca 1 elezionc da Jui farta di Antemio
in Imperador d Occidente, con incimargli di non moleltar da li ii&amp;gt;

nanzi 1 Italia e la Sicilia, altrimenti gli dichiarava la gucrra. Fu ri-

mandato indietro il Meflb, e la rifpolta fu che Genferico non ne vo-
leva far altro, e maggiormente fi preparava per continuar la guerra

de BM&quot;

f
all Imperio Romano. Procopb (a) aggiugne una

particolarita, cioe

Vandal. che Genferico fi chiamava offefo, perche avendo facto di forti iftan-

lib. i.e. 6. 2e, acciocche Olibrio Senatore, Marito di Placidia Figliuola dell Im
perador Valentiniano III. e per confeguente fuo Cognato, fofle di-

chiarato Imperadore, e che cio non oitante Leone Augufto gli avea

prcferito Antemio . Per quefto pare, che Genferico piu che nui fe-

guitafle ad infeftarc i lidi dell Imperio. Ora inqueft anno i due Im-

peradori, che andavano unitiflimi d animo, cominciarono i prepara-
menti per gaftigare la fuperbia ed infolenza di Genferico. 11 Padre

(b) Mediol. Sirmondo, e il Mezzabarba () rapportano una Medaglia d Antemio,
Numifmat. nel cui rovefcio fi mirano due Imperadori, che fi danno le mani per
imff. fegno della lor concordia ed unione .

In che rtato fofle Roma, allorche vi arrivo il nuovo Imperado-
(c) Gtlajttts re Antemio, lo lafcio fcritto Papa Gelafio () nel fuo Opufcolo contra

adverfus di Andronico Senatore, e contro que Rotnani, che tutravia oftinati nel
Andromc. paganefimo volevano, che li faceflero 1 empie ed infieme ridicole ferte

Lupercali, pretendendo, che per efle Roma fofle prefervata da varj
malanni. Dice il fanto Papa, che quando Antemio Imperadore venne
a Roma, fi celebravano le felte fuddette Lupercali, e pure falto fuori

una peftilenza si grande, che fece non poca ftrage del Popolo. Fu
poi diligentemente oflervato dal Cardinale Baronio, che neila comiti-

va de Cortigiani venuti con Antemio a Roma, per tedimonianza del

memovato Papa Gelafio, vi fu un certo Filoteo, che teneva 1 erelu
di Macedonio ingiuriofa allo Spirito Santo. Coftui comincio a tenere

delle fegrete combriccole con ifpargere il fuo vclenoj ma avvertitone

Papa Ilaro, un di che Antemio Augufto fi porco a San Pietro, ne
fece con fermezza dcgna d un Pontefice una gagliarda doglianza a lui

,

di modo che Antemio con fuo giuramemo gli promife di rimcdiare a

quefto difordine. Nel prefente anno Teoderico 11. Re de Vifigoti nell

Aquitania dopo aver dilatato il fuo imperio nella Spagna, con varie

guerre fatte contra de Svevi, e mantenuta quafi fempre la pace colle

provincie Romane, trattato fu in quella ftefla maniera, ch egli avea

tratcato il fuo Fratello maggiore , cioe venne uccifo da Eurico, ap-

pellato da altri Evaricv, fuo Fratello minore in Tolofa. Mario Aven-
(d) Manus

t jcenfe (tf) metre quefto fatto fotto il prefente anno, e chiama Euto-

inCbrtritt.
r&quot; l ucc f r del Fratello, il quale dopo la morte di lui fu riconofciuto

per Succeflore nel Rcgno Gotico . Tardo poco querto nuovo Re, fe-

(e) Jordan, condoche abbiamo da Giordano Iltorico (0, a fpedire Ambafciatori a
de Ret Ge-

j&amp;gt;colle Imperadore, per dargli parte della fua aflunzione ai trono ; e

veggendo si rnal condotto 1 Impcrio d Occidente per la frequente mu-
tazion
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tazion de gli Augufti, fi mife in penfiero di conquiftar le Provincies ERA Volg.

che reftavano nelle Gallic e nelle Spagne all ubbidienza d eflb Impe- ANNO^?.

rio. Si sa da Santo Ifidoro 00, che Eurico appena fatto Re, fpedi ^
un Armata nella Spagna Tarraconenfe

,
e s impadroni delle Citta di in

Pamplona e di Saragozza con devaftar tutta quella Provincia . Rac- Gothor.

conta eziandio il fuddetto Giordano ,
che avendo coftui aflalito le Pro-

vincie Romanc della Gallia, Anternio Impcradore dimando aiuto ai

Britanni fuggiti dalla gran Bretagna, c poftati allora al flume Loire.

Vennero per mare dodici mila d efli con Riotimo Re loro fino alia Citta

Bituricenfe, oggidi Bourges nel Berry. Cola accorfe il Re Eurico con

una formidabil Armata, e dopo varj combattimenti gli riufci, prima
che i Romani poteflero unire le lor forzc co i Britanni, di metterc

in fuga il fuddetto Riotimo Re, il quale perduta la maggior pane di

fua gente, con quei, che pote, fi ricovero preflb la vicina Nazione

de Borgognoni collegata allora co i Romani. Ma non fiam certi, fe

in quelfo o pure in alcun de fufleguemi anni fuccedefle un tal fatto.

Per atteftato della Cronica Aleffandrina (*) in quefti tempi Leone Im- (b)

perador d Oriente pubblico un Editto, acciocche fofTero fantificati i

fiorni

di Fefta, con proibire in effi ogni forta di pubblici Giuochi e

pettacoli. Puo tuttavia dubitarfi, che quefta Legge appartenga all

anno 469. trovandofi appartcnente a quell anno nel Codice di Giufti-

niano la Legge ultima C. de Feriis, che parla di quefto piiffimo rego-
lamento . Rigorofamente ancora procedette 1 Imperador Leone contro

gli Ariani, che nella ftefla Citta di Coftantinopoli facevano delle adu-

nanze fegrete, con proibir loro in qualunque luogo 1 aver Chiefe, c

jl raunarii .

Anno di CRISTO CCCCLXVIII Indizione vi.

di SIMPLICIO Papa i .

di LEONE Imperadore 12.

di A N T E M i o Imperadore 2..

/- r ! ^ ANTEMIO AUGUSTO per la feconda volta,Confole

Ntemit Augufto nel prefentc anno e intitolato ne Fafti Confole per
la feconda volta, perche nell anno 4ff. era ftato Confole intie-

me con Valentimano III. Augufto. Percio egli e chiamato Conful vt-

tus da Apollinare Sidonio
(&amp;lt;),

nobile perfonaggio della Gallia, e Poeta. ^ s -jorf

riguardevole, il quale invitato a Roma nel precedente anno da effb

Antcmio, recitb poi nel primo giorno di Gennaio del prefente il Pa-

neginco d eflb Imperadore, turtavia efiftente, e in ricompenfa nc ri-

porto la dignita di Prefetto di Roma. Era in quefti tempi Prefetto

del
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ERA Volg. del Pretorio delle Gallic Servando; cosi 1 appella 1 Autore della Mi-
A.NN0468. fcella

(&amp;lt;) fecondo la mia edizionej ma Arvando fi truova chiamato da

Aiifctli
e^ Sidonio W, Autore di maggior credito, fe pure il fuo tefto non

Tom. i. e guafto, la dove racconta diffufamente la di lui difgrazia, accaduta
Rer. italic, in queft anno. Fu coftui accufato a Roma quafiche tenefle delle fc-

(b) Sidon.
_ grete intelligenze co i Vifigoti, e tramafle de i tradimenti in pregiu-

*&quot;

dizio dell Imperio, ficcome uomo fupcrbo, c che troppo fi fidava di

fe fteflb. Furono in contradittorio con hii i Legati delle Gallic, c

convinto fu vicino a perdere ignominiolamente il capo; ma prevalen-
do la clemenza dell Imperadore Antemio, fu mandate in efilio in Orien-

(c) Uem tc dove tcnnino i fuoi giorni . Fa pur menzione lo fteflb Sidonio
(&amp;lt;}

). i. Bfifl. i. d un altro Prefetto delle Gallic, per nome Seronato^ dipinto da lui

come perfona fcelleratiflima, die provato reo di lefa maelta fu levato

dal Mondo qualch anno dipoi . Leone Augufto in queft anno, voglioio
di abbattcre la potenza ed infolenza di Genferico Re de Vandali, il

quale dopo avere apprefo il meftier de Corfari, non lafciava anno, che
non infeftafle i lidi delle Provincie Romane, uccidendo, fpogliando,
e conducendo feco migliaia di Schiavi, da tutto I Orieme rauno, fc-

(d) Theufh. condoche racconta Teofane M, uno ttuolo di cento miia navi, piene
in chrwg. ,f armi c d armati, e lo fpedi .in Affrica contra di Genferico. Si rac-

contava, che a Leone cofto quefta fpedizione mille e trecento centinaia

(e) Suidas d1

oro . E ccrtamentc Suida (0 coU aiuorita di Candido, Iftorico per-
uerbt X.UT duto, fcrivc, che Leone in quella imprcfa fpefe quarantafette mi/a Li-
fit* bre d oro , parte raunate da i beni de i banditi, e parte dall&quot; eravio

d Antemio Imperadore. Quefti fimilmente invio cola dall Occidente
una rilevante flotta. Fa Ammiraglio (e Teofane, che feguita a parlare)
c Generale dell Armata Orientale Bafelifco^ Fratello di Verina Augu-
fla, Moglie dello fteflb Imperador Leone, che gia s era acquiftato

gran r.ome con varie vittorie contra de gli Sciti, o fia de Tartari .

Marcellino fu il Generale dell Armata Occidencalc . Arrivata la pode-
rofa Armata in Affrica, affondo buona parte delle navi di Genferico,
e fupero la ftefla Citta di Cartapae. Ma gtiadagnato Bafilifco a for:.;

d oro dal Re nemice, rallento 1 ardor della gucrra, ed in fine di con

certo fi lafcio dare una rotta, come abbiamo da Per/ifo Autor dell*

Storia: nomc corrotto nel tcfto di Teofane, che vuol (ignificarc Prifco

Iftorico, tante volte citato di fopra. Seguita a fcrivere Teofane, altri

aver detto, eflerc proceduto un si fatto tradimento da Afpare Patrizio

Generale potentiffimo deH Oriente, e da*Ardaburio fuo Figiiuolo, che

afpiravano alia fucceffion dell Imperio j i quali veggendo Leone Augu
fto molto comrade a quefta loro idea, per effer cglino di credenza
Ariani

,
cercavano ogni via di rovinar gl inrerefll dell Imperio d Orien-

te; e pero s accordarono con Bafilifco, promettendogli di farlo Im

peradore, fe tradiva la flotta c 1 efercito a lui confid-ati, e lafciaflc la

yittoria a Genferko, al par d efli Ariano . Comunquc fia, la verita fi

e,, che Genferico, preparate delle navi incendiaric, una notte, quan-
do i Romani ftolidamente men fcl pcnfavano, le fpinfe

col favore del

ven-
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vcnto addoffb alia lor flotta con tal fuccefTb ,
che affaifllmc navi rirm- ERA Volg.

fero preda delle fiamme, e il refto fu obbligato a ritirarli colle mili- AN 1*0468.

zie in Sicilia. Cedreno W fcrivc, che non torno indietro ne pur la (a) cedr ln

meta dell efercito. in

Ma non fuffifte punto il dirfi da Tcofane, che Bafilifco fuperaf-
fe Cartagine^ ficcome e uno fpropofito troppo intollerabile quello del

le cento mila navi^ che non puo venir dallo Storico, il quale Icnza dub-
bio avra voluto dire una Flotta, di milk e cento navi. Parra fors anche

troppo ad alcuni il dirfi da Procopio 0), che quella Flotta conduce- (b)

va cento mild uormni . Ma non avra difficulta a crcderlo, chi confide- d &amp;lt; Bett -

rera unita la potenza dell uno e deH altro Imperio a quella imprefa.
Vfini -

In fatti Cedreno fcrive,che furono milk e cento tredici navi, in cadau-

na delle quali erano cento uomini, e che la fpefa afcefc a feicento cin-

quanta mila Scudi d oro, ed a fettecento raila d argento, fenza quel-

k&amp;gt;,
che fu fomminiftrato dall Erario, e da Roma. Odafi ora, come

Procopio racconti quefta si ftrepitofa fpedizione . Tiene anch egli, che

Afyart irritato contro di Leone Augufto, Principe troppo alieno dal

volerc un Ererico per SucccfTbr nell Imperio, temendo che la rovina

di Genferico affodafle vie piu il trono a Leone, e il mettefle in iftato

di non aver ne paura nc bifogno di lui, raccomandafle vivamente a

J3a/!Iifc0 di andar con riguardo contra di Gcnferico. Ora Bafilifco ap-

prodo colla Flotta a una Terra appcllata il Tempio di Mercuvio . Qui-
vi appofta comincio a perderc il tempo ; poiche fe a dirittura marcia-

va a Cartagine, 1 avrebbe prefa fulle prime, e foggiogata la Nazio-
ne Vandalica, efTendoche Genferico atterrito non tanto per le nuovc

giuntegli, che la Sardegna era gia ftata ricuperata da iRomani, quan-
to per la comparfa di quell Armaw navale, a cui fi diceva, che una
fimile non 1 aveano mai avuta i Romani: gia penfava a non fare reli-

ftenza coll armi. Ma offervato il lento procedere de Romani, ripiglio

coraggio} c mandate perfone a Bafilifco, il prego a diffcrir le offefe

per cinque giorni, tanto ch egli in quefto fpazio di tempo potefle pren-
dere quelle rifoluzioni, che gli p.ireffero piu proprie, e di foddisrazio-

ne dell Imperadore. Fu poi creduto, che Genferico comperadc con

grofla fomma d oro quelta tregua, e che Bafilifco o vinto da i rega-
Ji, o per far cofa grata ad Afpare vi acconfentiffe . Intanto mife Gen
ferico in armi tutti i fuoi fudditi, prepare le barche incendiarie, e ve-

nuto il buon vento, porto con e(Te il fuoco, e la rovina alia maggior
parte delF Armata navale Romana. E i Vandali con altre navi furono
in quel tumulto addoflo a i nocchieri e foldati, ch erano imbrogliati
nelle navi, e ne trucidarono c fpogliarono aflaiffimi . Bafilifco ritorna-

to a Coftantinopoli fi rifugio in Santa Sofia, e per le preghiere di Ve-
rina Augufta fua Sorclla falvo la vita, coltretto folamente ad andare
in efilio a Pcrinto. Cedreno 0) attribuifce non a tradimento, ma a (c) Ctdren.

vilta e poca condotta di Bafililco 1 infelice riufcita di quefta imprefa
&quot;* Htft rla

(il che non e improbabile), e dice, aver egli verificato il provcrbio:
Che val piu un efercito di Cervi comandato da un Lione , che un efercito

Tom. III. Z di
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AN NO 468.

(a) Marcel.

Comes in

Chronico .

(b) Caffied.
in Chronico.

(c) Chrono-

logm CH-

jY-n uni ,

(d) idaciut

in Chronico,

V Faft i .

(el Pagius
Crit. Baron.

ff) Baron.

Annal. Etc.

(g Anajlaf.
Jjiliothec.

in Vita Hi-
lari .

(h) Tom. 6.

Codlc.

theodof.
in

(i) /. 8. c.

de pganis.
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di Lioni comandato da, un Cervo . Aggiugne Procopio, che Afarcelliano ,

il quale ne gli anni addietro fi era ribellato all Imperio, e fignoreg-

giava nella Dalmazia, ma nel prefente anno guadagnato con lufinghc
da Leone Augudo avea d ordine fuo rolta dalle mani de Vandali la

Sardegna, effendo poi pafiato in Affrica in focrorfo di Bafilifco, fu qui-
vi uccifo con inganno da uno de fuoi Colleghi. Anche Marcellmo
Conte 00 narra focco queft Anno, che Marcellmo Patnzio d Occiden-

te (egli e lo fteffb, che il Marcelliano di Procopio) uomo di profef-
fione Pagano, mentre era preffb Cartagine in foccorfo de Romani con
tra de Vandali, fu da i Romani medefimi con frode uccifo. Caffiodo-

rio (), e il Cronografo del Cufpiniano (Ofcrivono, che tolta gli fu la

vita in Sicilia, e Idacio (^) racconta, ch egit era ftaro inviato da Ante-
mio Augufto per Generale d una confiderabile Armata contra de Van
dali . E tal fine ebbe la grandiofa fpedizione de i Romani Augufti con-
tro al Tiranno dell Affrica . In quell anno, fecondoche pretende il Pa
dre Pagi (*), e non gia nell antecedente, come vuole il Cardinale Ba-
ronio (/), terminb i fuoi giorni Ilaro Papa nel di zi. di Febbraio.

Nella fua Vita preffb Anaftafio C?) fi legge un lungo catalogo di Fab-
briche da lui fatte, e di ornamenti e vafi d oro e d argento di pcfo c

prezzo tale, che poffbno cagionar maraviglia a i noftri tempi, come

poteffe un folo Papa far tanto, ancorche allora la Chiefa Romana non

poOedeffe Stati in ibvranita, come oggidi . Ma e da dire, ch effa Chie

fa godeva allora di molciffimi ftabili; e le oblazioni de Fedeli fi pub
credere, che foffero abbondantiffime : laonde aveano i Papi che fpendc-
re in abbellirc i facri Templi. A quefto Pontefice da It a quattro, o

pure a dieci di, fuccedette Simplicio, nato in Tivoli. Si riferilcono al

prefente anno due Leggi (b} di Ancemio Augufto, coLk prima delle

quali reftano approvati i Matrimon) delle Donne Nobili co i loro Li-

bertij colla feconda fono conferrnate tutte le Leggi di Leone Impe-
rador d Oriente, chiamato Slgnore e Padre mla da Amemio. All incon-

tro effb Leone ad iftanza di Anremio con una Legge decide, che tut

te le donazioni di Beni fatte da i Predeceffbri Augutti fieno inviola-

bili, ne fi poffa moleftar chi li pofliede, fe non per le vie ordmarie

della Giuilizia. Pub forfe appartenere anche a quelt anno un akra Leg
ge (0 d effo Leone Augufto contro i Pagani, la quale abbiamo nel

Codice di Giuftiniano.

Anno
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Anno di CRISTO CCCCLXIX. Indizione vu.
di SIMPLICIO Papa i.

di LEONE Imperadore 13.

di ANTEMIO Imperadore 3 .

Confoli &amp;lt; MARCIANO, e ZENONE.

1L
primo di quefti Confoli, cioe Marciano, era Figliuolo di Ante- ERA Volg

mio Augufto. 11 fecondo, cioe Zenone^ era Genero di Leone Im- ANNS^P,

peradore, perche Marito di Arianna Figliuola d eflb Augufto, e go-
deva la Dignita di Duca deH Oriente. Nel precedente Anno, o pur
nel prefente, Leone Augufto dichiaro Cefare uno de Figliuoli d A~

ffare, per nome Patricia, chiamato da altri Patrlciolo: titolo, che iftra-

dava alia fucceffion dell Imperio, e recava feco una participazione dell

autorita e del comando -

y pcrctocchc ancora i Cefari portavano la por-

pora, e 1 altrc infcgne dell Imperio, a riferva della Corona d oro,
come fi ha da Metafrafte () . Per quanto fcrive Teofane (), cio fu

(al Meta-

fatto da Leone, perche qucfta beneficenza fervifle a ritirar fuo Padre phrafin in

dall Erefia d Ario, e a maggiormente impegnarlo nel buon fervigio
v &quot; a s -

dell Imperio. Dopo di che eflb Patricio fu inviato con apparato di ^rch mnn-

gran magnificenza ad Aleflandria . Gli fu anche promcfla in Moglie drite.

Leonzia Figliuola d eflb Imperador Leone. II Cardinal Baronio all (b) Theoph.

Anno precedente fa una querela contra d eflb Augufto, perch egli
tChrnfr,

tenefle in Corte, e tollerafle A/pare , uomo Ariano, e traditore: dal

che procedette 1 infelice fucceflo della fpedizione in Affrica. Ma con-

viene ofTervar meglio la pofitura di que tempi ed affari . Talmente
era crefciuta e falita in alto la potenza d Afyare in Oriente, e quella
di Ricimcre in Occidente, che faceva paura a gli ftefli Imperadori,
perche coftoro aveano gran partite, e fpezialmente alia lor divozione

ftavano gli eferciti, compofti in buona pane di Barbari
,

cioe deila

Nazione d efll due Patrizj . Pero bifognava inghiottir mohe cofe

disguftofe, e camminar con deftrezza, perche troppo pericololb (1 fcor-

geva il voler opprimere quefti domeftici ferpenti . Vedremo in bre

ve, quanto coftafle ad Antemio Augufto Peflerfi dichiarato Vnal fod-

disfatto di Ricimere, fenza prender meglio le fue mifure. Percio per

politica neceflita s indufle Leone Augufto a promuovere alia Dignita
Cefarea Patricio Figliuolo d Afpare, a fine di guadagnarG la benevo-
lenza di fuo Padre, come fcrive Evagrio (0, oppure di addormentarlo CO Evagr.

con quefto boccone, e di far poi quello, che diremo piu fotto . Lo 2&quot; c

fteflb Cardinale Annalifta, citando la Vita di San Marcello Archiman-

drita, che efpreflamente racconta la foverchia potenza di Afpare ^ e di

Z 2. Arda-
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E R A Volg,
ANNO 469

(.1)
Cidrt-

f.ui In Hift,

(b) Sunns
in Vita S.

Marcelli

Archiman-
dnts. .

Zznaias in

liiftor.

de Ef:!cop.
C7- Citric.

(d) Chrjui-

i;i Alexan-
eirinum .

(e) Marctll.

Comes in

Ghrouico .

Ardaburio fuo Figliuolo, e come per neceffita Leone condifcefe a crear

Ccfare il Frateho d eflb Ardaburio, poteva ancora conofcere, chc
Leone Augufto non volontariamente foffcriva quegli Eretici, c che

per forza (i accomodava a i tempi, con afpetcare miglior congiuntura
di hberarfi da coloro . A.ggiungafi cio, che vien narrato da Cedreno C0 y

cioe che avendo Leone su i principj del fuo governo promeflb ad

Alparc di far Prcfctto di Coftantinopoli una perlona da lui raccoman-

data, ne fece poi un altra. Non ando molto, che Afpare infolente-

mente prefa la vcite dell Imperadore, gli difle: Non e cotvueniente
,
che

dica bugie , chi va ammantato di quefta Porpora. Al che Leone rifpofe:
Met % anche conveniente

, che un Imperadore non ceda, , ne fia Juggetto ad

alcuno, majjimamente con incomodo e danno del Pubblico . Tuttavia per
jneglio conofcere, che non fu gia un buon volere, ma si bene un
tiro politico di Leone 1 innalzamento di qucfto Giovane, s ha ezian-
dio da ricordare, che eflb Patricia, non men del Padre e de gli altri

ftioi Fracelli, era di fetta Ariano; e percio udkofi in Coftantinopoli,
che Leone difegnava di crearlo Cefare, li follevo un tumulto, e San
Marcello Arthimandrita C*) alia tefta d un corpo di buoni Cattolici

ando a fare iitanza ad efTo Imperadore, che Patricio abbracciafTe la

vera Religione, o lafciafTe la Dignita Celarea . Lo promife Leone,
Principe Ibmmaraente Catcolico ; ma ficcome oderva 1 Autore della

Vita di quel fanto Abbate, 1 Imperadore cedebat tempori dfparis 6?

Ardaburii^ e covava penfieri ,
che dipoi vennero alia luce. Intanto i

Barbari
,
cioe gli Unni, infeftavano la Tracia; e pero contra d efH

fu fpcdico da Leone con competeme efercito Zenone fuo Genero per

mettergli in dovere. Ma non piacque una tale elezione ad Afpare per

gelofia, cioe per timore che Zenone potefFe contra(tars a fuo Figliuolo
la fucceffion dell fmperio dopo la morte del Suocero Augulto. Per
cio fegretamente concerto co i foldati di farlo uccidere; ma il colpo
non venne fatto . Zenone accortofi della trama, fe ne fuggi a Serdica

Citta della Dacia novella. Quefto affare fece maggiormente crefcerc

i fofpetti dell Irnperadore contra di Afpare. Tjna bella Legge (f) fu

pubblicata in queit anno dal medefimo Augufto contra qualunque fi-

moniacamente taliffe ad un Vefcovato, con prefcrivere la forma, gia
itabihta ne i Canoni, di eleggere i Yefcovi, e con dichiararc pnvato
di tale onore, reo di lefa MaeM-i, e perpetujmente infame, chi con

regali fi procacciaffe una Sedia Epilcopale, o eleggefle, o confecraflc

per danari alcuno . In queth giorni ,
o poco appreflb, Idacio Vefcovo

di Lemica nelia Gallicia diede fine alia iua Cronica. All anno prece-
dente narra 1 Atuorc della Cronica Aleffandrma (^), che duunte la

guerra de Romani con gli Unni nclla Tracia, riulci ad An&gafts Ge-
nerale dell Jmperadore di uccidere Dengifich, uno de Figliuoli d At-

tila, il cui capo fu inviato a Coiiantinopoli, mentre fi facevano i Giuo-
chi Circenfl, e portato per mezzo aila Piazza con gran plaufo di ttitto

il Popolo . Marcellino Conte (?} riferifce all anno prefcnte quelto fat-

to, e con piii venfimiglianza, perche pare, che folamente in eflb an

no fi accendefle la guerra con gli Unni . Anno
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Anno di CRISTO CCCCLXX. Indizionc vin,

di Si MP Lie 10 Papa 3.

di LEONE Imperadore 14,

di A N T E M i o Imperadore 4.

Confoli $ SEVERO, e GIORDANO.

QUcflo
Severe Confole Occidentale, fc vogliam credere a 0ama- ER

fcio nella Vita d Ifidoro Filofofo 00, era di profeflione Pagano, A. NO 470

e percio caro ad Antemio Impetadore, che ci vien rapprefenta- u
to per adoratore de gl Idoli . Ma Fozio, che ci da tali notizie, of-

fervo, che almeno per conto di Antemio, non mcrita fcde Damafcio,
Filofofo empio, inimico de Criiliani, e che racconta molte altre fole

in quella Vita. Coftui vifle a tempi di Giuftiniano Augufto. Abbia-

mo dalla Cronica Aleflandrina fotto queft anno, c fotto il feguente ,

che 1 Imperador Leone mando Eradio EdejJeno, Figliuolo di Floro,

gia itato Confole, e Marfo Jfauro, perfonaggi di gran valore, con due

efcrciti raccolti dall Egitto e dalla Tebaide, contra di Genferico Re
dc Vandali . Quefti all improvviib avendo aHaliti i Vandali, ricupera-
rono Tripoli, ed altre Citta deR AfFrica, e diedero si buona kz,ione

a quel Tiranno, che fu aftretto a chicdere pace-, ed in fatti 1 otten-

ne, perche Leone Augulto avea bifogno di quefti due Generali, e di

Bafilifco fuo Gcnero, per effettuare i
difegni conceputi contra di Afpa-

re e de fuoi Figliuoli . E perciocche la caduta di coftoro fuccedette

ncU anno luflcguente , percio e piu verifimile, che nel prefente effi

faceflero la gucrra fudJetta nell Affrica , e ne foflero poi richia-

niati nell anno appreffb . Procopio riferifce (^) quefte imprefe di (b) Prtcop;.

Eraclio all anno 468. cioe a quello fteflo , in cui Bafilifco colla
&amp;lt;ff

Beit.

fortnidabile Armata d Oriente aflali T Affrica con fine poi tanto ^
*

e 6
infelice . Ma e facile, che fi fia ingannato . Anche Cedrcno (0

( c) cedren.

racconta y che per due anni dopo la fpedizione di Balilifco fti guerreg- in Hiftor.

giato in Affrica con varia fortuna . Narra fotto quelti Confoli Caffio-

dorio 00, che a Romano Patrizio, fcoperto che macchinaffe d ufurpare (di Cajiod.

rimpeno d Occidente, fu per ordine d Antemio Augufto tagliato il
in chronho.

capo. Anche 1 Autor della Mifcella fecondo la mia cdizione (&amp;lt;?) fate- (e)

ftirnonianz;i di qucfto fatto, ma fenza che ne tralpiri alcuna partico-
hrita da gli altri Auton . Aggiugne T Autore d efla Mifcella, che in

quciti giorni avendo voluto Genlcrico tornar di nuovo ad infeftar I
1

Ita

lia, fuperato da B.ifilifco in una battaglia navale, fu collretto a tornar-

fene ivergognato a Cartaginc. Non parlando alcun altro Scrittore di

quello combattimento, io non so che mi crcderne. Per ahro poco fa

ab-
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ERA Volg. abbiam veduto, chc Bafilifco doveva eflerc ftato rimeflb in grazia di
ANKO 471. Leone Augufto, il quale faceva capitale di lui, per atterrare la poten-

za d Alpare c dc fuoi Figliuoli.

Anno di CRISTO CCCCLXXI. Indizione ix.

di SIMPLICIO Papa 4.

di LEONE Imperadore ij.
di ANTEMIO Imperadore j.

Confoli
LEONE AUGUSTO per la quarta volta,

i G PROBIANO.

PRobiano
Confole Occidentalc, yien creduto della Cafa Anicia dal

Reinefio (a). Quefto fu 1 anno, in cui Leone Augufto arrivb a

&quot;fms mfcri- liberarfi dalla prepotenza d Afyare Patrizio, che nol lafciava ficuro ful

ftion. p. 67. Xrono. Era Afpare il primo de i Patrizj , come fcrive Marcellino

(b).warcell. Conte () ,
era Principe del Senato^ come ha 1 Autore della Cronica

in chronho. Aleflandrina (0, la cui Cronologia e molto confufa in quefti tempi.
(c; chron. pj Nazi.one Barbarica fu fuo Padre Ardaburlo, cioe Alano; ed eflendo
Mexandr.

arrojaci afTaiffimi di que Barbari nelle Guardic dell Jmperadore, e nell

Armata Cefarea, percio un gran partito aveva egli in Coftantinopoli,
anzi una tal pofTanza, che ifpirava timore a i medefimi Augulti . iMag-

giormente ancora era crefciuca la di lui petulanza, e 1 infolenza de fuoi

Figliuoli, per aver egli col fuo potente appoggio portato al trono 1 Jm-

perador Leone. Si afpettava coftui un gran premio per quelto, e non

veggendolo comparire, comincio ad inquiecarfi, e ad inqaiecare Leo
ne Itellb, in guifa che inforfero fofpetti, che meditafle di farfi pro-
clamar Imperadore colla rovina d effb Leone Augudo; il quale per

addolcirlo, o per ingannarlo, s indufle a dichiarar Cefare il di lui Fi-

gliuolo Patricia , ficcome s e detto di fopra, ma con difapprovazione
e morrnorazione di tutti i Caccoliqi, che non poteano fotrerire 1 in-

camminamento di quctla Famiglia Ariana al Trono Imperiale. Anda-

rono tanto innanzi i fofpetti e le diffidenze, che finalmente Leone Au-

gutto, non potendo piu reggere a quefto pefo, determino ed efegui
(d) M*rcd~

ja ^J-Q rovina. Marcellino Conte (^) altro non dice, fe non che eilb

Afpare Patrizio, ed Ardaburio, e Pacriciolo Cefare fuoi Figliuoli,In \jriTOni(,vt g t ^% f i J 11 j&quot; j J i 3 _i

mentre erano in Gone, furono taghati a pezzi dalle Ipade de gli Lu-

(c)Niciph. nuchi Palatini. Ma Niceforo (*) racconta il fatto in un ahra manie-
l. i. c..i7-

ra&amp;gt;
che non S0} fe fia affatto credibile . Ciop che ne Giuochi Circenfi,

allorche tutto il Popolo era unito, fi (bllevo un tale fchiamazzo con

tra d Afpare e de fuoi Figliuoli, anzi una tal difpofizione a fcagliarfi

contra di loro, ch effi per paura fcapparono a Calcedone, e fi ritira-

rono nella Chiefa di Santa Eufemia . L Imperadore invio loro il Pa-

triar-
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triarca, eforcandoli a tornare, con impegnar la fua parola per loro fi- ERA Volg.

curezza. Rifpofero di non volerfi muovere, fe 1 Imperadore non an- ANNO .47 1

dava cola in perfona. Egli vi ando, li ricondufle, li tenne alia fua ta-

vola, con prometter loro di obbliar tutte le ingiurie paflate . DaU al-

tro canto diede ordins a Zenone Ifauro fuo Genero, di cui piu chc

dJaltri fi fidava, che tornando codoro a Palazzo, improvvifamcme af-

falendoli togliefle loro la vita. Fu data cfecuzione al comandaroento ;

e il pnmo a provare il taglio delle fpade, fu Ardaburio. II che vedu-

to da Afpare, efclamo (fe pure e probabile, che gli fofle lafciato tem

po di cosi favellare) : Se / e txtritata, per non aver mat badato a,&quot; miei

conftgli; perche fib volte gli dijfi : Divoriamo noi quefto Lions, prima ctf

egli faccia un buon pranzo di nol . Dopo di che anch egli fu levato dal

Mondo. Cosi Niceforo, il quale certamente fallo in credere, che

quell Ardaburio fofle Padre di Afpare, quando era FigHuoloj e in di

re, che Leone Augulto in ricompenfa di quefto fatto diede Ari&nna

fua Figliuola per Moglie a Zenone, quando fi sa, che alcuni anni pri

ma era fcguito quel matrimonio. Pretende ancora Niceforo, che Pa
tricia^ altro Figliuolo d Afpare, gia dichiarato Cefare, foffe mandate
in efilio. Altri Scrittori, cioe M^rcellino Conte, Vittov Tunonenfe,
e 1 Autor dclla Mifcella fcrivono uccifo ancor lui in quella congiun-
tura. Procopio dice folamente trucidati Afpare & Ardaburio } e Can-
dido Storico antico citato da Fozio 00 aflerifce, che quefto giovane (a&quot;)

Photiui

riporto bensi una ferita, ma pote falvarfi colla fuga. Egli e fuor di Bibiiotht-

dubbio, che Ermeaerico Figliuola anch effb d Afpare, e Itato Confole
Cli u 4*- 79-

nell anno 455-. perche era lontano, fcappb quefta burafca. Non fufli-

fte poi, che Ariantta^ come fcrive Niceforo, fofle quella, che fu pro-
mefla in Moglie ad e(Tb Patricio, tna si bene Leonzia, la qual pofcb
o nel prcfente, o nel feguente anno fu deftinata per Moglie a Mar-
ciano Figliuolo di Antemio Imperador d Occidente.

E tal fu il fine di quella Tragedia, non eflendo pero mancate

perfone, che difapprovarono il fatto, ficcome per relazionc d Eva-

grio (^) fappiamo ,
che fece Pvifco Stovico di queili tempi, mentre

taccia d ingratitudine Leone, t
-er aver st malamente rimeritato- chi

aveva alzato lui al trono. Per la morte di coftoro dicono, che fu pofto
a Leone il fopranome di Macello, o fia di Macellaio . Racconta ezian-

dio lo Scnttorc della Cronica Aleflandrina (0, che fi fveglio in Co-

ftantinopoli una fedizione de i foldati Goci, e d altri aderenti al par-
tito di quegli Ariani. Alia tefta d effi era Oflro Conte , di nazione Go
to, che aflali il Palazzo

Imperiale&amp;gt;
ma ritrovata gran refirtenza nelle

Guardie, dopo la morte di mold egli fu obbligato a riurarfi ; e co-
nolcendofi inferiore di forze, prefa feco una concubina d Afpare, aflai

ricca, e di rare bellezze, pafso nclla Tracia, dove diede un gran gua-
fto, e fece akri mali. Pero il Popolo di Coftantinopoli in una Can
zone andava ripetendo : Fuorche il folo Oflro niuno I amico del morto.

Teofane (O aggiugne,che Teederico Goto, Figliuolo di Triario, che
fu poi Re dc Goci, accorfe in aiuto del fuddetto Oflro

&amp;gt;

e che fe
;

non
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ANNO 471.

(a) Ennod.

in Vita. S.

Ejiifhanii

Ticinenf.

Efifcopt .

(To) Slrmen-

dus in Notts

ad Ennod.

(c) Paglus
Crit. Baron.

d) SicLon.

ANNALID* ITALIA.
non giugncvano a tempo Bafilifco tomato dalla Sicilia, e Zcnone vc-
nuto da Calcedone, con rinforzar le guardie Imperial!, fuccedeva mag-
gior difordine in quella Citta . Efito ben diverfo ebbero in Occidente
le difcordie infortc fra 1 Imperadore Antemio, c Ricimere Patrizio .

Era fimilmente eforbitante la pocenza di cotfui nell Imperio Occiden-
tale, Barbaro anch e(To di Nazione, ed Erctico Ariano di credenza .

Tuttoche Antemio con dargli in Moglie una fua Figliuola, fi foflc

ftudiato di atcaccarlo merce di quefto nodo a i proprj intereffi, pure
fi trovb delufo. Ricimere volea farla da Imperadore} corfero anche

fofpetti di peggio, cioe ch egli meditafle de i neri difegni fulh pcr-
fona dcllo Iteflb Antemio, perche teneva corrifpondenza co i Barbari
nemici dell Iraperio ;

e quanto piu Antemio s ingcgnava d obbligarlo
co i doni, tanto piii egli diveniva orgogliofo. Si venne percib a rot-

tura,e Ricimere fi ritirb a Milano, dove comincio a far preparamenti
di guerra contra del Suocero Auguiio. Ennodio (a) Scrittore di quefti

tempi quegli e, che fa quelto racconto, ed aggiugne, che la Nobilta
Milanefe colle lagvime a gli occhi cotanto lo icongiuro, che s induffc

a fpedire un Ambafceria ad Antemio, per tractar di pace. Fu fcelto

per tale imprefa Santo Epifanio Vefcovo di Ticino, cioe di Pdvia,
che ito a Roma pacifico 1 Imperadore, e riportb si lieta nuova a Mi
lano. Quefta ambafciata di Santo Epifanio vien rapportaca dal Sigo-
nio all Anno 4/z. e dal Cardinal Baronio al prefente 471. Ma il Padre

Sirmondo 0), feguitato poi dal Padre Pagi (0, pretende, che efla fe-

guifTe nel 468. perche di quel fanto Prelato, propofto per Amba-
fciatore fu decto : JLft nobis perfona Nuper ad Sacerdotium Ticimnfis Ur-
bis adfcita; (*) ed Ennodio fcrive di fotto

,
che regnando Nipotc Im

peradore, cioe nell Anno 474. Santo Epifanio toccava gia I Anno oc

tavo del fuo Vefcovato . Ma noi ricaviamo da Sidonio (^), che ne gli

uhimi Mefi dell Anno 467. feguirono in Roma le folenniffime Nozze
di Ricimere colla Figliuola di Antemio Augurto, e che nel di prim
dell Anno 468. in cui eflb Sidonio recico il fuo Panegirico in onere

di Antemio, Ricimere era in Roma, e paffava egregia concordia col

Suocero . Dall altro canto impariamo da Ennodio nella Vita fuddetta,

che dopo etTere nata la difcordia fra 1 Imperadore e Ricimere, quefli
fi ritiro a Milano, e che amendue facevano preparamenti di guerra:

dopo di che fu fpedito Santo Epifanio ,
il quale prima della Pafqua

fe ne ritorno a Pavia. Adunque non e mai verifimile, che si prefto
fi rompeffe 1 amicizia tra Aniemio, e Ricimere, e che in si breve

tempo, come e dal primo di Gcnnaio dell Anno 468. al di 51. di

Marzo d effb Anno, fuccedefTe quanto ho narrate finqu) . Perb quel

Nuper di Ennodio dovrebbe prendcr piu tempo di quel, che fembraj
c riefce credibilc, che piu tardi di quel, che fi figura il Sirrnondo,

acca-

(
*

) Not abbiamo una Perfond poc anzi eletta al Sacerdozie delln Citta.

di Pavia.
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accadefle la dlflenfione fuddetta, e 1 ambafciata di Santo Epifanio . ERA Vo g.

Certamente quand anche fi accordance una diflenfione e trcgua prece-
ANN 0471.

dente, almeno in quell Anno dovette ribollire fra 1* Imperadore e Ri-

cimere 1 odio c la difcordia, di cui vcdremo gli effctti funefti nell

Anno, che feguita .

Anno di CRTS TO CCCCLXXII. Indizione x.

di Si MPL ic 10 Papa y.

di LEONE Imperadore i&amp;lt;5.

di O LIB RIO Imperadore i.

Confoli $ FESTO, e MARCIANO.

DA Anaftafio Bibliotecario nclla Vita di Papa Simmaco (a) inten-
(a) ^ ni&amp;gt;J

i.,-

diamo, che il primo di queiti Confoli, cioe Fefto ebbe quefta sill. \n K;-,

dignita per 1 Occidente. L altro, cioe Marcie.no, fu Confole perl O- SVK &quot;&amp;gt;&quot;(&amp;gt;&quot;

ricnce. Pretende il Padre Pagi (), che quefti fia Figliuolo d Ante-
(b) p t

mio Augufto, a cui fu data per Moglie Leonzla Figliuola di Leone Grit.Zarm.

Imperadore d Oriente . Ma s c veduto anche all Anno 460. Confole

Marciano, ch ciTo Pagi parimente crede lo iteiTb, che procedette Con
fole ncl prefente Anno. Chieggo io, fe cio e, perche mai Marciano
non viene in alcuno de Fafti, ne preflb alcuno degli Storici appellato

Conful II. ? Cio a me fa dubitare di due perfonaggi diverfi . Final-

mente in queft Anno divampo il mal animo dell iniquo Ricimere P.-i-

trizio contra dell Imperadore Annmio . Dal folo Autore della Mi-
fcclla CO lecondo la mia edizione abbiam qualche lume di qucfto fuc- (c) Tom. i.

ceiTo. Non oftantc la pace fatta, il perfido Ariano venne da Milano Rtr. italic.

alia volta di Roma con un gagliardo efercito , e fi mife ad aflediar la
Scnfier

Citta, con accamparfi preflb il Pojite del Teverone. Poche forze

aveva Antemio, che verifimilmente non fi afpettava quetta vifita. II

peggio fu, ch egli teneva ben dalla fua una
parte

del Popolo Roma
no, ma anche un ultra feguitava il partito di Ricimere, tra perche
eglis era fatto di mold aderenti, e perche molti de Latini miravano
di mal occhio un Greco Imperadore, che comandaiTe all Occidente .

Fors anche in lui non fi trovava quella Religionc e Pieta, che i Greci
decantano . Softenne Antemio per lungo tempo I afledioj e Teofane (^) (d) Tkeaph.

fcrive, che giunfero i fuoi foldati per mancanza dc viveri fino a man- * c&amp;gt;t&quot; s

giar del cuoio, ed altri infoliti o fchifofi cibi . Tanta codanza ed o!H-
nazione procedeva dalla fperanza, che aveflero da vcnir foccorli . Ed
in fatti Biliraere Governator delle Gallie, udita che ebbe la congiura
fcoppiata contra di Antemio, defiderofo d aiutarlo, vennc fpeditamente
in Italia, menando feco un buon efercito ; e giunto che fu a Roma,

T\jf,i. 1IL A a preflb
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Volg. prefib il Ponte d Adriano attacco battaglia; ma male per lui, perche

ANN0471. v j re ft5 fconfitto ed uccifo. It Sigonio iafcio fcricto, che queilo Bi-
limere era di nazione Goto, e 1 etercito fuo comporto di Gotij ma
10 non truovo, onde cio apparifca . Dopo quefta victoria Ricimere
o per forza

,
o per amore entro a di undid di Luglio nell afflitta.

Cittadi Roma* e quivi una delle prime cofe, fu di far tagliare a pezzi
11 mifero Antemio Suocero fuo . Trovavafi Roma allora in eftrcme

miferie, parte per I orrida fame patita, e pane per una Epidemia,
che infieriva nel Popolo. Vi fi aggiunfe il terzo flagello, cioe il ter-

ribil facco, che 1 Ariano Ricimere quivi permife a i vittoriofi fuoi

foldaci,, non effendo reftaci efenti da tanta barbarie fe non due Rio-

ni,, dove era alloggiata la gente d effb Ricimere. Ed ecco 1 amaro
frutto dell aver gl Imperadori voluto per lor Guardie,. o per aufilia-

rj, genre Barbara, Ariana, e di niuna fede. Ma querto iniquo Uo-
mo, che avea tenuti finora per ifchiavi gl Imperadori, e poi gli aveva
fecondo il fuo arbitrio mandati all akro Mondo r non gode lungamente
il frutto delle fue malvagitai perciocche da li a tre Mefi

J: come ha
1* Autore della Mifcella , o pure come attefta il Cronologo del Cu-

chrtnc^ fpin iano (rf) , Scrittore piu accurate, nel di 18. d Agofto, fr^ gli fpa-

ud ^mi & una dolorofa makttia fim anch egli di vivere, e di aflaffinare gl
. Imperadori . II Cardinal Baronio W ha offervato,. che Ricimere avea

(b) Baron. fatto fabbricare in Roma una Chicfa col titolo di Santa Agata, og-
Annal, ECC ,

gj^j fctto Monte Magnanapoli y acciocche fervifle di fepolcro a lui,

^7
, e a i fuoi foldati Goti, che fegukavano al pari di lui 1 Arianifmo .

In un Mufaico fi leggeva que la, Ifcrizionc:.

(a)

fcription..

t*s- 166.

FL. RICIMER. V. I. MAGISTER VTRIVSO} MILITIAE
PATRICIUS ET EXCONSUL ORD. PRO VOTO SVO

ADORNAVIT ,

in una lamina di rane con lettere d argento. rapportata dal

e da me ahrove (0 fi leggeva queft altra:

SALVIS DD. NN.
ET PATRICIO
RICIMERE

EVSTATIVS vU
VRB. P. FECIT,

AI fuono de gli fconcerti fuddetti,. e durante Tafledio tefte rife-

rito, era accorfo dall Oriente in Italia OlibriOy. nobiliffimo Senatorc

della Cafa Anicia, gia ftato Confole nell Anno 464, Era un pezzo,
ch egli pretendeva all Imperio, perche Murito di Placidia Figliuola
dell Imperadore Valentiniano III. ma non gli era venuto fatto finora

di ottenere il fuo intento. In quefti torbidi fi. dovette egli appoggia-
re a Ricimere, non peranche mono, dalla cui forza. bifognava rico-

nofce-
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nofcere la Corona dell Occidente; e pcrb fu proclamato Augufto. ERA Vo&amp;gt;.

Nelle Medaglic preflb il Mezzabarba (0 fi vede intitohto D. N. A- ANNT

NICIVS OLYBRIVS AUG. Chiaramente fcrive 1 Autore della Mi-
.
(

,

fcclla (), che Olibrio fu mandato in Italia da Leone Imperadore d O- imfer
j
ahr.

riente, e che eflendo tuttavia vivo Antemio Augufto, egli conleguj la (b)

Porpora Iraperatoria: ii che fe e vero, o egli burlo Leone-, che pro-

babilmente non 1 aveva inviato per danneggiar Antemio fua creatura;

o pure Antemio dovca eflere decaduto dalla grazia di Leone Augurto .

Anche il Cronologo del Cufpiniano (0, con cui va d accordo CaOio-

dorio 00, fembra aflai manifeftamente infinuare, che Olibrio, prima
che fofTe tolta la vita ad Antemio, fu dichiarato Imperadore. Sam-
di piu Teofane (*) che lo fteflo Leone Augufto dichiaro Imperado- ia chroxiet.

re Olibrio^ e mandollo in Italia. Pero fi pub dubitarc deli opinior-e (e) i,.

(c) chrono-
Ca

del Pagi (/), che il fuppone inalzato al Trono folamente, dappoiche
&amp;gt;&quot; cLron

Roma fu prefa, cd Antemio refto vittima della crudelta di Ricimere .

Ma io non fo, fe per malizia de gli uomini, o pel corfo naturale del- crit. B*n&amp;gt;.

le cofe caduche del Mondo, Olibrio poco tempo gode la Dignita Im-

peratoria. Avcva egli dopo la morte di Ricimere, per quanto abbiamo

dall Autor delia Mifcella, e dal Cronologo del Cufpiniano, create Pa-

trizio Gitftdiaaloi o fia Gundibaro^ o Gundibaide^ Nipote di Ricimere,
e Generale dell Armata Cefarea in que tempi. Eruditamente ofiervo

il fuddetco Pagi, che quefto Gundibalo era Figliuolo di Gundeuco Re
de Borgognoni &amp;gt;

e Gregorio Turonenfe (g) fcrive, aver egli uccifo

Cbilferico, e Gundomaro fuoi Fratelli, ed efTere in fine ftato punito da

Dio con una fimil motte . Per atteilato di Ennodio
(Ii) coftui regno A,x

~,.

C

KX^
in Lionej ma in queiti tempi militando al fervigio dell Imperio Ko- / yjta s.

mano, e ftando in Roma, ottenne le Dignita vacanti per la raorte di

Ricimere. Altra azione fatta da Olibrio Augufto non e pervenuta a

noftra notizia, fe non che egli termino il fuo comando e i fuoi gior-
ni nel di zj. d Ottobre, ficcome attefta il Cronologo del Cufpinia
no, e di morte naturale, per quanto s ha dall Autore deila Stona Mi
fcella j il quale non men che Caffiodorio, Giordano, e Marcellmo Con-
te, gli da fette Mefi d lmperio, e non gia tre Mefi e dodici giorni,
come immaginb il Padre Pagi} riconofcendofi da qucrto, ch egli qual-
che Mefe prima della morte d Antemio Augullo avea dato principio
all lmperio fuo. Non lafcio Olibrio figlmoli mafchi, per quanto ii

fappia, dopo di se, dal matrimonio gia contratto con Placidia Figliuo-
la di Valentiniano III. Augufto, ma bensi una Figliuola, appellata

Giulianci) che fu maritata ad driokindo illuftre perfonaggio, non qudlo,
che fu Confole nell anno 434. ma si bene ad un Nipote d effo- per-
ciocche per attcttato della Cronica Aleflandrina (0 5 trovandofi nel! An- n\
no )-n. effa Giuliana nobiliffima Patricia prefente a i Giuochi Cir
cenfi in Coftantinopoli-, le Fazioni gridarono : yogliamo driobindo p:r
Re deila Rowahia . Queito accidence fu cagione, che Ariobindo per
paura di Anaibiio allora Imperadore fe ne fuggi di la dal Mare. Tro-
vavafi tuttavia in Affrica Eudodd^ Sorella della fuddetta Placidia, ma-

A a z rita-
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ERA Volg.
ANNO 471.

(a) Theo-

fh.mcs in

Ckronogr.

(b) Marcell.

C&mts in

Chronica .

(c) Procop.
de Bell.

Goth. lib. i.

tap. 4.

(d) Baron.

jlnnal. Ecc.

dtrius Vn-

rlar. lib. 4.

Epift. jo.

(f) Ca/tod.

ritata con Unnerico, primogenito di Genferico Re de Vandal! , e gli
avea partorito un Figliuolo per-nome fldericv, il quale col tempo di-
venne Re di quella barbara K./ i ne. Racconta Teofanc () , ch ella

ncl prefente anno non potendo piu fofrerire, ficcome buona Cattoli-

ca, d aver per Marito un Arfano, dopo effere vivuta con lui fedici anni
trovb felicemente la maniera di fuggirfcnc, e (e ne andb dirittamentc
a Gerufalemme, dove dopo avere vi(kati i fanti Luoghi, e il Scpol-
cro di Euclocia Augtifta fua Avola, ftabiii la fua refidenza, ma per no-
co tempo, perche Dio la chiamb a se. Lafcio ella tutti i fuoi beni
alia Chiefa della fanta Rifurrezione, con raccomandare al Vcfcovo un
fuo fedel Servitorc, che 1 aveva aiutata alia fuga. In qucft anno me-
dcfimamcntc, per atteftaro di Marcellino Conte (), il Monte Vefu-
vio vomito tanta cenere, che

copri tutta la fuperficie dell Europa, e
in Coftantinopoli per memoria di quefta terribil cenere fu iftituita una
Fefta a di 6. di Novembre. Procopio (&amp;lt;0 anch egli fcrJve,elTere ila-

ta tradizione, che a Coftantinopoli giugnefle quella cenere, e percib
avefle principio la fefta fuddctta. Contra del Bodino, che deride co
me una femplicita la narrazione di quelti due Autori^ il Cardinal Ba-
ronio (&amp;lt;?)

reca un pafTo di Caffiodorio (0, il quale aflcrifce, che la

polve vomitata dal Vefuvio giugneva fino alle provincie d Oltramare .

Certo e intanto dovcrfi chiamare una grande Iperbole quella di Mar-
cellino Conte. Che poi quelle ceneri giugneflero di la dall Adriatico,
ii pub credere, avendone noi veduto un efempio anche a i di noftrij
ma il farle anche volare fino a Coltantinopoli in forma fenfibile, fern-

bra notizia non si facile da digerire .

Anno di CRISTO CCCCLXXIII. Indizione xi.

di SIMPLICIO Papa 6.

di LEONE Imperadore 1 7.

di GLICERIO Imperadore i.

-, rt cpLAvio LEONE AUGUSTO per la quinta volta,
Confole

$ fenza Col]ega

ERano
talmente imbrogliati gli afFari in Occidente , che non fu crea-

to Confole in Italia; e pero il folo Leone Attgufto comparifce per
it quinta vslta ne Fafti in queft anno. Dopo la morte di OliMo 9 mi
fi fa credibile, che o 1 emulazione di molti impedifle per qualche tem

po 1 elezionc d un nuovo Imperador d Occidente, o pure che il Se-

nato Romano trattafle con Leone Imperador d Orience, per cammi-
nar feco di buona armonia in cofa di tanto rilievo. Ma in quefto men-
tre Glicerio, il quale non fappiamo chi foffe, ne quali Dignita godeffe ,

cosi perfuafo da Gundibalo Putrizio, come abbiamo da Caffiodorio (/) ,

fi fe-
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fi fcce proclarmre Imperador d Occidenre dall efercito in Ravenna ERA Volg.

ncl di f. di Marzo . Marccllino Conte (a) lafcio fcritto, che Glice- ANNO 473.

rio piu per iua profunzione, che per clezione, fu fatto Imperadore , ^ J
volendo a mio credere fignificare, che non vi concorfe 1 aflenfo del chronito.

Senate ; e certamence cio fucccdecre fenza faputa c volonta. di Leone

Augufto. Dall Autore folamente della Mifcella W quefto Glicerio e (t&amp;gt;)

Hy7r.
appellate Domeftlcus^ cioe Guardia del Corpo, non so fe dell Impe- Tm i.Rr.

radore, o di Gundibalo Patrizio. Tcofane (0 fcrive, che Marciano da ita licar.

noi veduto di fopra Impcradore, era ftato Dameftico d Afpare Patri (c) leoph.

zio . Ed allorche Gioviano fu facto Imperadore, per atteftato di Am- &quot;* Cbrtatf.

miano Marcellino 00, era il primo nelF Ordiw de* Domefiici . Truovafi ^l\Ammm-
in oltre, che 1 eflerc Demefllco portava talora il coraando in qualchc nu! Marcel -

ufizio, o nella milizia: fopra che e da vedere il Codice Teodotiano Hituslib. ij.

e il Du-Cange ( - Le azioni di quefto novello Imperadore, che non- (e ) Dlt
~.

dimeno regno poco tempo, reftano feppellite nell obblio. Solamente
ofj^./l*-

fappiamo da Teofane, ch eflb fu uomo non cattivo^ e da Ennodio CD, tmo .

che elTendo ftata ingiuriata la Madre (per qunnto apparifce) dallo fteffo (f ) Ennod.

Glicerio da gli uomini fuoi fudditi (
forfe da i Pavefi) s interpofe San- &quot; Vl

.

tn s
.-

to Epifanio Vcfcovo di Pavia, cd imperro loro il perdono. Racconta ^f

in oltre Giordano Iftorico C^-), che- venuto in Italia fidcmire Fratello ^ f[
d
Q

!

di Teoderico Re o Duca de gli Oftrogoti con un corpo d Armata, ter-
t

-

( _ l^ 5 ^&quot;

mino qui i luoigiornij ed effendogli fucceduto Videmire fuo Figliuo-
lo, Glicerio fece tanto con de i regali, che 1 indufle a paflar nelle Gal-

lie, dove s uni co i Vifigoti, anch effi della Nazion medefima. Sen-
tiva intanto Leone Imperador d Oriente, che declinava forte la fua

fanita, e pero non avendo Figliuoli mafchi, che gli poteflero fucce-
dere nell Rnperio, rivoife tutto il fuo ftudio per far cadere la Coro
na in capo a Zenone fuo Genero, perche Marito di Arianna, fua Fi-

gliuola. Candido antichiffimo Storico, di cui Fozio (h) ci ha confer- (}i) phcttus

vato un eftratto, racconta, che per quanto egli s adoperafle ,
non pote crff 70

ottencre, che i fudditi acconfentiiTero all elez,ion di Zenone: fegno ,

che fi efigeva in que tempi il confenfo del Senato e del Popolo per
creare gl* Imperadori . Pereio Leone s appiglio al partito di dichiarar

Ce/arSy e per confeguente fuo SuccefTore, o come altri vogliono r Au-
gufto e Collega nell Imperio, con approvazion del Pubblico, Leone fuo

Nipote, nato da i fuddetti Zenone ed Arianna. Giovanni Zonara CO (i)

pretende, chs Leone ileflo abborrifle il far Imperadore Zenone, per-
che uomo d afpetto odiofilUmo, e d animo anche piu brutto . Vuole
il Padre Pagi 00, che fi (tia alia fede di Candido, come Scrittore piu 00

;

antico&amp;gt; ma efl&quot;endo poi ftato dopo la mortc di Leone, col confenfo
Cnt - B*r3n -

del Senato eletto Imperadore lo flefTo Zenone , non par credibile ii

pretefo abborrimento del Senato e Popolo, ne che Leone avefle vo-

luto dad-iovero promuoverlo dianzi . Okre di che piu a lui dovea pre-
mere i innalzamento di un difcendente fua, cioc del Nipote, che del

Genero. Sotto queft anno ho io pofta 1 elezione di Leone juniorc, fe-

guendo Caffiodorio, Tcofane, Marcellino Come, ed anche Cedrcno .

Ma
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ERA Volg. Ma Candido Storico fcrive prefa quefta rifoluzione da Leone Augufto
ANN0473. pocoprima della fua morte. Tuttavia eflendo mancato di vita effb Leo

ne nel Gennaio dell anno feguente, non apparifce in cio difcordia fra

gli Storici. Nell anno prefcnce ancora merita Apollinare Sidoato^ ri-

guardevole Scritcore di quefti tempi, che fi faccia memoria, come

cgli fu creato Vefcovo della Citta d Auvergne nella Gallia. Diffi di

fopra, che Teoderico Figliuolo di Triario, Duca de i Goti Oriental!,
con Oftro Conte tento di far vendetta della morte d Afpare Patrizio .

Furono quefti Barbari aftretti a ritiraru&quot;,
e fecero dipoi mold danni

(a) Mai- fella Tracia , dove piantarono allora la lor fede . Malco Rettorico (&amp;lt;0 ,

chin Rhetor, di cui reftano alcuni Eilratti nel Libro delle Ambafcerie, raccoma ,

che que Goti, i quali cominceremo a chiamare Oftrogoti, fecero in

y 01^* queft anno irtanza a Leone Augufto, che fofle data ad eflb Teoderico
1 eredita lafciatagli dall uccifo Afpare Patrizio ; che potefTero abitar

nella Tracia j e che a Teoderico fi defle il comando fopra le milizie

ftraniere, come aveva il fjddetto Afpare . Perche tutto non fu loro

accordato, Teoderico fpedi parte delle fue genti a devaftar le cam-

Eagne
di Filippi ; afledio ancora e prefe Arcadiopoli . Segui apprefso

i pace, con obbligarfi 1 Imperadore a pagar ogni anno due m;la Ji-

bre d oro ad effi Oftrogoti, e con dichiarare il fuddetto Teoderico

Generale de i due corpi d Armata, che fervivano alia Guardia dell

Imperadore. Quefto Teoderico e diverfo dall akro, Figliuolo di Teo-

domiro, che fu poi Re d Italia, ed era anch egli in Oriente allora

in gran riputazione.

Anno di CRISTO CCCCLXXIV. Indizionc*xn.

di SIMP LIC 10 Papa 7.

4i ZEN ONE Imperadore i.

di N i POTE Imperadore i.

/-, r i &amp;lt; FLAVIO LEONE iuniore AUGUSTO,
Confole

NE1
Gennaio del prefente anno, fecondo la teftimonianza di Teo

fane
(/&amp;gt;),

Leone Augufto per un oftinata difenteria pofe fine a i

in chraatf. fuoi giornL Fu Principe zelante della Religione Cattolica, ed incli-
onnr

,- nato alia clemenza. Vedefi appellato Mavno da i Greci ,
ma fenza che

in jlnncil. ^ . .. , ,, ,.rr o
. _.* ^ v.

(d) Cedren. &quot; contino di lui imprefe tali, che .il moiinno degno di si ononnco ti-

* Hiftoria . toio. Refto dopo di lui Imperadore d Orienre Leone juniore^ Figiiuo-
(e) Cyrillus ] di Arianna. fua Figliuola, e di Zenone Ifauro; e a quefto novello

llrfam Augufto fu conferito in Oriente il Confoiato, pcrchc gl imbrogli dell

Tom. 4. Imperio in Occidente non dovettero peraectere il creare un Confole

Monument, in queik parti. Zonara 0), Cedrcno W, e Cirillo Monaco (0 atte-

Grtc, llano,
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flano, che Leone juniore era molto Far.ciullo, o fia nell infiinzia ; e ERA Vo g

Giovanni Malala (&quot;) fcrifle, ch egli aveva allora fette anni. Contutto- f* j~
cio il Padre Pagi () foftiene, ch egli forte nato nell anno 45*8. fon- ^ ch? *i?0f

dato full autorita. della Cronica AlefTandrina (f), che gli da diciaflette (b) Pagius

anni d eta, con citare in teftimonio di cio anche Neftoriano Iftorico, Critic. Bar.

c Suida (0, che il defcrive allevato nella piu abbominevpl luffuria ; ^],^j^
con aggiugaere, che le parole Greche de gli Autori fuddetti poffbno (j) 5^i
fignificare.

non folo un Fanciullo, ma anche un Giovane . Nulladimenc vert. Zeno.

per conto di Suida, o e fcorretto quel tefto, o il fuo racconto com-

parifce con circoftanze afFatto inverifimilij e in fine pub eflere, che

ivi fi parli di un altro Figliuolo d cffb Zenone. Nella Cronica poi Alef-

fandrina probabilmente fi dee leggere/e //!?, e non diciajfette anni . Cer-

tarnetite ancora Procopio attribuifce poca eta al novello Augufto Leo
ne. E dalla Vita di San Daniele Stilita 0) fi pub quafi ricavare, che (c) Surim

nell anno fteflb, in cui Bafilifco fu Confole, cioe nell anno
4&amp;lt;5f.

fu * v ** s -

data per Moglie a Zenone Arianna Madre d eflb Leone juniore Au- ft*fo&quot;
gufto. Certamente non prima dell anno 4fp. fegui il lor Matrimonio.

Mirava intanto Zenone fuo Padre con invidia il Figliuolo alzato a si

fublime Dignita con reftarne egli efclufo; pero tanto s adopero col

mezzo d Arianna r e con guadagnare 1 aflenfo del Senate, che indufle

jl Figliuolo ad accetarlo per Collega dell Impede nel Febbraio fe-

guente, e a mettergli di fua mano la Corona in tefta. Ma giunto il

Mefe di Novembre Leone juniore Augufto terminb la fua vitaj e con-

fiderati i vizj di Zenone fuo Padre, non mancarono fofpetti, che da

lui fteflb provenifle la troppo afFrettata morte di quefto giovane Au
gufto, giacche non v ha fcelleratezza, che non fi pofla fofpettare ,

dove entra la troppo ardente voglia diregnare. Sicche refto folo Im-

peradore d Oriente Zenone
,
chiamato Ifauro, perched! quella Nazio-

ne. Portava egli prima il nome Ifaurico di Tarajicodifa ; c perciocche
s acquiftb gran credito preflo di Leone Augufto, per aver maneggia-
ta una lega fra lui e il Popolo dell Ifauria, e Leone volea maggior-
mente unirlo a fe fteflb, gli fu conceduta in Moglie drianna, ficco-

mc dicemmo, Figliuola d eflb Imperador Leone. Porto poche Virtu ,

e molti vizj ful Trono Imperiale, per gli quali fu mal intefa la fua

promozione dal Popolo, e ne prove egli in breve le confegucnze. Per
atteftato di Evagrio (/), e di Teofane (?), appena create Imperado- (0 Ev*gr.

re, s abbandono a tutti i piaceri, anche piu laidi, anche piu infami .

\^^ r&amp;lt;

Scena nuova s apri fimilmente in Italia nell anno prefente . Era

difpiaciuta a Leone Imperador d Oriente la profunzione di Glicerio ,

che fenza faouta ed aflenfo di lui aveva occupata la Corona dell Im-

perio Occidentale. Pero invio in Italia con un efercito Giulio Nipote

Figliuolo di Nepoziano (A), con dargli per Moglie una fua Nipote . 00
Giunto quefti a Ravenna, d ordine d effb Imperadore fu da Domizia- f

e

ne Ufiziale d eflb Leone Augufto proclamato Ccfare . Cos! abbiamo
/{

c

^
da Giordano Iftorico

(&amp;lt; ), il quale altrove ci fa fapere, che quefto Nt-
)/&amp;lt; Rel&quot;

fete era Figliuolo di una Sorella di Marcelliw Patrizioj cioe di quel fids c. .

raede-



192- ANNALI D ITALIA.
EA Volg. medefirao, che fu uccifo da i fuoi nella sfortunata fpedizione in Affri-

ca dl Bafilifco. Egli fi vcde intitolato nclle Medaglie 0) D. N. IV-
L1VS

.

NEPOS P. F. AVG. Da Ravenna pafso Nipotc a Roma
co fuoi foldati, e raggiunto Glicerio nella Citta di Porto alia sbocca-
tura del Tevere, quivi fenza fpargimento di fanguc 1 obbligo a de-

porre la Porpora Imperiale, ed acciocche avefle da vivere, e rinun-
ziafle alia fperanza di piu ritornare ful Trono, 1 aurinfe a farfi Che-
rico, con avergli appreflb procurata la Cattedra Epifcopale di Salona
Citta della Dalmazia. Cio facto, per quanto s ha dal Cronologo del

chrent-
Cufpiniano (), Nipote fu proclamato Imperadore d Occidente in Ro-

ffinianL
ma nc ^ ^i

M&quot;
^ Giugno . Di quelte rivoluzioni e difcordie del Ro

mano Imperio fi prevalfe Eurico Re de Vifigoti iignoreggiante in To-
lofa nelle Gallic, il quale rotta la pace, atTali coH itrmi le Provincic

Romane, e fpezialmente afTedio la Citta d Auvergne, appellata eg-
gidi Cbiaramonte ,

o fia Clermont . Eravi dentro alia difefa Ecdicio^ Fi-

gliuolo del gia Imperadore Avito, perfonaggio non meno pel valore,
che per la Pieta riguardevole, il qual fece una gagliarda refiftenza,e
fu moke volte alle mani con que Barbari . A queilo avvifo, per quan-

(c) sidox. to ^ raccoglie dalle Lettere di Apollinare Sidonio (0, Nipote Au-
iib. 3. Epi- gufto fpedi verfo le Gallic Liciniano Queitore col Diploma, con cui

Jlola 7. ex dichiarava Gcnerale d Armata il fuddetto Ecdicio, a fine di maggior-

y*-
? /A mente animarlo a foftenere gli affari dell Imperio Romano. Portoffi

in oltre Liciniano a trattare con Eurico per indurlo a dedftere dalle

offefe del paefe Romano ; ma trovo duro il cuore di quel Re barbaro

ed orgogliofo. Non e improbabile, che fia da rifefire a quefti tempi
^d) Jordan, cio che narra Giordano litorico(^), cioe, che Genferico Re de Van-
de Reb. Get. fa}\ oflervando cost sfafciato 1 Imperio Romano in Occidente, e pur

temendo, che o Leone, o Zenone dnH Orieiue facefle qualche sforzo,
o trama contra di lui

, commofTc con groffi regali i V7 i(igoti ad alia-

lire 1 Imperio in Occidente, e gli Oftrogoti a moleltar le Provincie

d Oriente, a fine di ftarfene egli con tutta quiete a tiranneggiar nell

ArFrica. Vedremo fra poco muoverfi gli fteffi Oltrogoti contra dell*

Imperio Orientale. L inutil ambafciata di Liciniano fece rifolvere T Im-

perador Nipote ad inviare al Re Eurico un Ambafciadore di maggior
riguardoj e quefti fu il fopra lodato Santo Epifanio Vefcovo di Pavia.

It] ErtneH
^ âtto ^ raccontato da Ennodio (t ) . Ando il fanto Vefcovo, e tro-

in vita. s .
vo Eurico in Tolofa, e pare che per cagion del verno fofle fciolto

Epiphanii 1 afledio d Auvergne . Peroro il venerabil Prelato, e finalmente otten-
iicnt. E- ne ]a pace$ ma a condizione, che la Citta fuddetta d Auvergne fofTc

ceduta amichevolmente a luij le no egli minacciava maggiori feritc

all Imperio d Occidente. Accuratamentc fu cio oflervato anche dal

(f) Baron. Cardinal Baronio (/), ancorche Giordano (g) aveOe fcritto, che i Vi-

jinnal. Ecc. figoti coitriiifcro colla forza quclla Citta alia re fa, dappoiche Ecdicio,
(g) Jordan, vedendo di non poter piu reiilrcre, coraggiofamcntc fc ne ritiro con
deR.eb.Oet.

r j(jur {i jn luogo licuro . Sembra poi , che folamenre ncll anno iuffc-

gucntc quella Citta vent/Ie in poter de Vifigoci : del che fi lamento

forte Sidonio Vefcovo della medcfima .
Anno
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Anno cii CRISTO CCCCLXXV. Indizione xnr.
di SIMPLICIO Papa 8.

di ZENONK Imperadore i.

di ROMOLO, o (ia AUGUSTOLO Imperadore i.

/-. r , $ FLAV 10 ZENONE AUGUSTO per la feconda volta,
llol

i fenza Collega .

A Lie miferic della Gallia narrare di fopra II dee ora aggiugncrc la E*kVo!g.

pcrfecuzione facca da Eurico Re de Vifigoti alia Reiigione Cac- ANNO 47$.

tolica, e defcriua nel prefente anno da Sidonio Vcfcovo in una fua

Lettera (*) a Baftlio Vefcovo d Aix, come va conghiecturando il Pa-
(a) $ldn.

dre Sirmondo . Racconta egli, che il Re barbaro, zelantiilimo della lib. ^. Epift.

fua fetta Ariana, non gia uccife i Vefcovi Cartolici, come fcrifTe Gre- 6.

gorio Turonenfc (A), (offen ando il Padre Pagi (0, che il fummis Sa- (b)

ccrdotibits ntorte truneatii di Sidonio, folamente s* ha da interpretare ,

ch erano morti di morte na .urale) ma si bene vietava, che fi ordi-

naffero i lor Succeflbii, di manicra che per mancanza di Parochi e
crjt.tartn,

Preti le Chiefe rimancvano ferrate, c fulle porte d effe nafcevano le

fpine, e i Popoli reftavano defraudati de Sacramenti . Due Vefcovi fu-

rono mandati in efilio; e tocco da li a qualche tempo allo ttcflb Si

donio la medefima disavventura, dalla quale^nondimeno egli fi rilevo

per interceffione di Leone Queltore dcllo fteffb Re Eurico. Intanto

nell Italia, divenuta teatro di frequenti peripezie, avvenne, che Ni-

fote Imperadore, vclendo aver piu vicino Ecdicio, valorofo Figliuolo
del gia Avito Imperadore, di cui s e parlato nel precedente anno,o
per fofpetti, o con difcgno di rimunerarlo il chiamo in Jtaiia, ficco-

mc narra Giordano Iltorico (^) ,
e in luogo fuo deftino Gcnerale d Ar- (d) Jordan,

mata nellc Gallic Orefle ,
creato prima Patricio, e che ccrtnmente da itidtm.

li a non molto fi truova ornato di quefta Digniia. Coliui vicn chia-

mato di nazlone Romano da Prifco Iftorico (0, il quale eel rapprefenra ^ Prifcus

fpedito nc gli anni addietro Ambafciatore a Colhntinopoli da Attila fag. 37.
Re de gli Unni. E che quefti fofse il medefiroo, di cui ora parlia-

Tom -

mo, ne fa fcde il Cronologo (/), pubblicato dal Valcfio dopo Am-
jf

miano Marcellino, con dire che allorche Attila calo in Italia, Qrejte \agu
fi acconcio al di lui fervigio per Segretario delle Lettcre. Dopo la

morte di quel Re barbaro tomato efso Orefte in Italia, s avanzo an-
cora nel fervigio de gl Irapcradori Occidentali, tanto che giunfe nel

prefente anno a comandare 1 Armata, ch egli dovea condur feco nelle

Gallic. Vien coftui appellate da Procopio, uomo di fmgolar Prudenza.
Ora quefto si prudentc, ma dislealc pcrfonaggio, in vece di muoverfi
all* volta delle Gallic, guadagnau che ebbe gli anirni della maggior

Tom. III. B b par-

n!t n -
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parte de foldati, rivolfe 1 armi contra del fuo ftefso Signore c benc-

fattore. Per quanto fcrive il Cronologo del Cufpiniano (&amp;lt;),
c 1 Au-

tore Anonimo del Valefio (), Nipote Imperadore forprefo da quefta
frode fi ritiro in Ravenna, e quivi da Qrefte fu si ftrettamente a(se-

diato, che veggendo di non poter refiftere, nel di z8. 4 Agofto giu-
dico meglio di fuggitfene per mare a Salona Citta della Dalmazia

,

dove Glicerio da lui depollo era dianzi ito ad empiere quella Cattedra

Epiicopale . Di belle accoglienze fi dovettero fare 1 uno all altro que-
fti due abbattuti Augufti. Era anche il fuddesto Nipote Dalmatino di

nazione, per atteftato di Teofane (0; c pero fu ben ricevuto da i fuoi

nazionali, fra quali finche pote, feguito a fignoreggiare . Avev&Orefte
un Figliuolo afsai giovinetto per nome Romola^ c. perciocche tutto an-

dava a feconda de fuoi defiderj, il fece proclamare Imperadore in Ra
venna nel di 51. d Ottobre dell anno prefeote . Quefti e chiamato da

gli Scrittori antichi Auguftolo, credono alcuni per deriiione a cagion
della fua tenera eta. Penfano alcu,, ch egli oltre al nome di Remolt

portafse quello d Augufta . II Du-Cange (&amp;lt;0 rapporca una Mcdaglia
con quefta Ifcrizione D. N. ROMVLVS AVGVSTVS P. F. AVG.
II Goltzio CO ne 4* un ahra con. le feguenti lettere: D. N. AV-
GVSTVLVS PERP. P. F. AVG. e un altra con qaefta epigrafc
D. N. FL. MOMVL. AVGVSTVLVS P. F. AVG. Si puo con

ragion fofpettare, anzi cre&amp;lt;3ere dell impoftura in alcuna di quelte Me-

dagiie . L Anonimo del Valefio merita probabilmente piia fede, allor-

che fcrive, che quefto giovane, prima d efsere inalzato al trono Im-

periale, era chiarnato Romalo da fuoi Genitori . Forle quefto gloriofo
nome fu cambiato per ifcherno dalla gente in Momolo e pofcia in Mo-
mi!/o ; o pure qualche tefto corrotto dc vecchi Storici ha ingannato
in cio alcuni de modcrni Scrittori . Procopio (f) all incontro c infc-

gna, ch egli avea. nome Augufto, c che i Romani per galanteria a ca-

gione della fua eta il chiamavano Auguftolo .

Circa quefti tempi, per quanto fi ricava da Malco (^), e da,

Giordano Storici (^), non pero in tutto concordi, gli Oftrogoti abi-

tanti nella Pannonia (il che e da notare, e vedremo anche Teoderico
Re d Italia appellar la Pannonia antica Sede de i Goti) mofTcro guer-
ra all Imperio d Oriente, con fare un irruziorve nella Mefia. Re di

coftoro era Teodemiro ,
Padre di quel Tioderico Amalo, che vedremo

fra qualche tempo Re d Italia. Aveva quefto Re dianzi condotto il

fuo efercito contra gli Alamanni e Svcvi della Germania, con devaftar

le loro campagne, e trucidar chiunque fe gli opponeva. Tornando po
fcia a cafa vittoriofo, con fommo piacere accolfe il Figliuolo Teode

rico, lafciato ne tempi addietro per oftaggio nella Corte di Coftami-

nopoli, e rimandato a cafa da Leone Imperadore con de i magmfici
rcgali . Era allora Teoderico in eta di dieciotto anni, ed innamorato

della guerra si fattamente, che da li a non molto, fenza faputa del Re
fuo Padre, raunato un corpo di fei milafoldati, e paflato il Danubio,
improvv.ifamente arrivb addoflb a Babai Re dc i Sarmati, Principe in-

fuper-
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fuperbito per aver poco prima data una rotta a Camondo Duca de i ERA Volg.

Romani, ed avendolo uccifo, con ricchiffima prcda fc ne tornb a cafa, ANn47S.
eon aver anchc ritolca a i Sarrtmi la Cittfi di Singidono, occupata da

cfli a i Romni, ch egli feppe anchc ritcnere perse. Ora Teodemiro

accompagnato dal Figliuolo Teoderico oftilmente col fuo efercito paf-

sb nella Mefia, prefe li Cittsl di Naiflb,ed akri Luoghii s impadro-
ni nella Tcflalia di Eraclea, e Lariflaj e paflato piu innanzi, pofe 1 af-

fedio a Teflalonica, o fia a Salonichi . Clariano^ o piuttofto Ilarians

Patrizio, ch era alia difefa di si importante Citta, tcmendo di foccom-

bere, mandb de i doni a Teodemiro, c propofc un tnutato di pace,
in cui fu conchiufo, chc fi fcioglierebbe quell afTedio, e 1 Imperado-
re concederebbe a que barbari una buona porzion di paefc nella Tra-

cia, Non molto dopo venne a mortc tl Re Teodemiro^ e chiamati i

fuoi Goci, alia prefenza e col confentimento d efli, dichiarb fuo Suo
ceflbre Teoderico fuo Figliuolo, Principe di rara efpettazione, le cui

imprefe racconteremo a fuo tempo. Ma qui non e molto ficura la Cro-

nologia di Giordano; perciocche vedremo, che la prefa di LariiTa fuc-

cedetre nell anno 481. Zenone Imperadore in queft anno a di if. d Ot-
tobre fece una moko loderol Legge (&amp;lt;), ordinando, che tutti i Go- ^ Co^
vernatori e Giudici, terminate i lor Magiftrato, fi fermafTero per cin- ut Oranes.

quanta giorni nel luogo, per fare il Sindacato. Ma intanto effb Impe
radore (eguitava a sfoggiare nc

%

Vizj e ne paflatempi. Sccondoche s ha

da Teofane, W, nego egli una grazia a Vfrina, dugttfta fua Suoccra,
chc 1 aveva aiutato a falire ful Trono. Di piu non vi voile, perch el-

la penfalTe a farnelo anche difcendere. Afpectato dunque il tempo, che
Zenone fi trovava in Eraclea Cittd della Tracia, congiurata con varj

Scnatori, fece fvegliare da Bafilifco fuo Fratello una (edizione in Go-

Itantinopoli, al cui avvifo Zenone, uomo eflfeminato e mancante di co-

raggio fe ne fcappo in Soria per mare, menando feco Arianna, dugufta
fua Moglic, e una gran fomma d oro, e fi ritiro in un forte Caltel-

lo . Quivi anche tremando, giudico meglio di rifugiarfi nell Ifauria,
dove il Popolo della fua nazione gli dicde tutta la poffibil ficurezza.

La Cronica AlcfTandrina
(&amp;lt; ) dice, ch egli fuggi a Calcedone, e di la in (e)

Ifauria, ed era allora tempo di vcrno . Intanto Bafilifco Fratello di Ve- &quot;*^

rina Augufta fu proclamato Imperadore, ed egli dopo aver fatta co-
ronare Zenonida^ o fia Zenoida fua Moglie, dichiarb Cefare, c pofcia

Gollega nell* Imperio, Marco fuo Figliuolo, il quale ne gli Editti pub-
blicati dal Padre, c in una Medaglia, rapportata dal Chifflezio, u ve-
de nominate col Genitorc, ed ornato anch effb col titolo d Impera
dore. Rapporto io al prefente Anno quefto awenimento, raccontato
da tutti gli antichi Scrittori, quantunque io fappia, che il Pagi lo ri-

ferifca all anno fuMeguente . Ma di cib torneremo allora a parlare .

B b z Anno
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Anno di CRISTO CCCCLXXVI. Indizlonc xiv.

di SIMPLICIO Papa 9.

di ZF. NONE Imperadore 3.

di O DO AC RE Re i.

Conic! 3
BASILISCO per la feconda volta,

} ed ARM AT o.

ERA Volg. A Mendue quefti Confoli fono Orientali. Saftlifco vien crcduto il

ANN0476. ^~JL Fracello di Veriua Augulta. Armotto, per teitimonianza di Teo-
(a) Twph. fanc (,) ,

era Nipote, e fecondo altri Cuginod cflo Bafilifco. L Au-

ftoHifltr
tore della Mifcella (*) ci fa fapere, che dopo efTerc ftato creato 1m-

Mifeeli peradore Romolo duguftolo , Orefte Patrizio fuo Padre fpcdi Ambalcia-
m. i. Rir. tori a conchiudere una Lega con Genferico Re de Vandali in Affrica .

iiwr. jvi.i cio a nulla fervi, perche da un altro Barbaro venne la rovina di

kit, e doll
1

Imperador fuo Figliuolo. E quelH Hi Odoacre Figliuolo di

Edicone, cioe, per quanto porta la vcrifimiglian^a, di quel medefi-

mo, chc fi truova annoverato da Prifco Utorico
(&amp;lt;)

fra i primi xMini-

ttri d Atcila, e chiamato Scita, cioe Tartaro di nazione. Da Giorda-
r

^
CUS

uo S cor co (^) cgli ci vien rapprefentato nations Rugtis-, e da Teofaae

r. Byz.
& detro di flirpe Gotica, ma alienate in Italia,. Nella Vita di San Se-

37. v verino (e ) , fcricca non lungi da quelli tempi da Eugippio, egli vien

-I&quot;;

nominaco QMagar, Otacbar, e Odacbar . Come, e perche moveffe O-

dt Rvr*
d acre COI1 t r a d Augultolo quelta st fiera tempeila, non fi puo ricavnr

Succeffiffi.
chiaro dalla Scoria antica. II fuddetto Giordano, e I Autore dclla Mi-

(e) yita s. irella fcrivono, ch egli dali ultimo confine della Pannonia (e pur di
stvtri*t i

que (ta abbiam detto, che crano allora padroni i Goti) calo in Italia

&quot;nl ad con un forraidabile efercico di Eruli, Turcilingi, Rugi, Sciti, ed altri

8. i?
- Popoli aufiliarj ; e pafTando pel Norico voile abboccarii con San Se-

verino Apotlolo di quelie comrade, che era in fama di gran fanttta,

da cui gli fu prcdttto quanto pofcia accadde . E v

narrato quefto fatto

anche dal Tuddetto Eugippio nella Vita ael medcfimo Satno. Verifi-

milmentc Odoacre invirato da gli amici di Nipote, e tratto dalla fa-

ma di tante mutazioni, che fommamente avevano indebolito 1 Imperio
Romano d Occidente, fi mofTe colla fperanza di fame egli (teffb il con-

quifto . Ma Teofane, ficcome abbiam detto, attefta, chc Odoacre era

(f) procof. aiicvata in Jfalia-,c Procopio aggiugne (/), che coitui militava in Italia

^ a ^ Guardie del Corpo dc gl Imperadori . E perciocche prima i Ro-
mani aveano prefo al loro fcrvigio una gran moltiiudine di Barbari,

Sciti, Alani, e Goti, con vergogna c danno dell Imptrio fteilb, av-

vcane che cffi Barbari infuperbiti, conolccndo il loro forte, e qual con-

trada fofle quelUje come crano inviliti gl Itaiiani, cominciarono a pre-
ten-
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cendere urra tcrza pane de i terreni dell Italia per loro foftentamenco . ERA Volg.

Orelte fi oppofe a tal pretenfionc; laonde i medefimi eleflero per lo- ANN 047^,

ro capo Odaacre
,
chc fpoglio poi Orefte della vita, c fuo Ftgliuolo

dell Imperio. Quando cio fofle ftato, farcbbe da credere che Odoa-
cre foffl- pa-flat

o dall Italia nella Pannonia, da dove poi, per rinforza-

re i Bivbari d Italia, fofle ritornato, conducendo feco una ciurma fter-

minata di varie altre Nazioni, tuttc anfanti a far bottino in qucfti pae-
fi

, non rade volte infelici, perche troppo felici .

Comunque fia, giunto in Itali.i con si grande sforzo di gente
Odoaere, fcnza trovar oppofizione ,

s incammmo verfo la fertile Li-

guna, cioe verfo Milano. Orefte Patrizio, raunata quanta gente po-

te, era poftato all Adda, probabilmente verfo Lodi, per contra-

ftargli il parTb; ma conofciute troppo fupcriori le forze de Barbari,
c trovandoli anche abbandonato da molti de fuoi, ritirofli a Ticino,
cioe a Pavia, Citta aflai forte fpcrando quivi un afilo ficuro. Sopra-

giunfe Odoacre, cd aflediata la Citta, I efpugno ilnalmente, c ne

perraifc il facco a i loldati, che fecero prigioni i Cittadmi, e diedero

alle fianime le Chiefe e le Cafe, facendo un tcrribil falo di tutte le

abitazioni . Ennodio (a~) e qucllo, che dcfcrive. cosi ficra Tragedia .
(&amp;lt;&amp;lt;)

Enod.

Venuto in quella occafione alle mam di Odoaere Orefte Patrizio, parve &quot;f
Y a s

.-

che avcfTe da avere falva la vita-, ma condotto a. Piacenza, qviivi ncl
*n

*

di 18. d Agodo fu uccifo (*) . M^rcid dipot il vittoriofo efercico alia (b) chront-

volta di Ravenna . Era quivi Paolo Fratello d Orefte, e qusiti ancora ^z&amp;gt; cfyi-

prefo nclla Pigneta fuon di ClalTe, refto vittima del furore barbarico K; &quot; n

ncl di 4. di Settembre. Entro Odoaere in Ravenna, e continuato il

viaggio, niuna difficulta trovo ad enti are anche in Roma. Nell una
di quelle due Citta colie jfugujfolo; ma moflo a compatlionc della di

lui tenera eta, ricordevole ancora dell amicizia paffata in addietro con
Orelle di lui Padre, non folamentc gli falvo la vita, ma fattogli un

aficgno annuo di fei mila Soldi d oro, il confino in u&amp;gt;i Caltcllo della

Campania, appcllato Lucullano, acciocche quivi libcramente vivdle
ro fuoi Parcntr. parole dell Anonimo Valeliano (0, indicanci, chc \

fuo Padre foife nativo di quelle contrade . Cosi fecondo 1 olTervazion

de gli antichi, 1 Imperio Romano, cominciato da Romolo, c ilabi-

lito da Auguito, termino in queito infelice Romolo ed Augultolo .

Si diffufe poi per 1 Italia tutta 1 Armata barbarica. La maggior parte
delle Citta apri fenza farli pregare le

porte&amp;gt;
e quelle che vollero far

refillenza, pagarono il fio della loro arditezza colla morte dcgli abi-

tanti ,
e con venir elic fnvantellate ed uguagliace al fuolo . Cosi diven-

nc Odoaere in poco tempo Signorc e Re di tutta 1 Italia. Per tale,
fe crcdiamo all Anonimo Valefiano, fu egli riconofciuto nel di 13,
d Agolto, cioe dopo cfTerfi impadronito di Milano e Pavia. Ma con

pm formalita dovette cio av venire, allorche ebbe depoilo Auguftolo,
e 1 armi fue furono entrate in Roma. Non voile egli il titolo d lm-

perador d Occidentc, per riverenza a Zenone Imperador d Orientc,

premcndogH di non difguftarlo. Anzi vedrcrao fu poco, ch egli ful

prin-
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principle, per quanto fi raccoglic da Malco Iftorico

(&amp;lt;*),
moflrava in-

ANN0476. tenzione di contcntarfi del folo titolo di Patrizio, c di govcrnar qucfti
(a) Match.

ft a nome dc ii Imperador fuddctto . Ma cell da li innanzi figno-lom. 1. .
&amp;gt; ii- if r&amp;gt; i _ &quot;

Hiflor. .B*Z. regg 10 qual Rc, e da gli ijcmton ancora c chiamato Rej fe non

(6) caffioil. che fappiamo da Cafliodorio (), ch egli non uso mai di portare la
inChrnKa.

Porpora , ne Ic altre infegne Reali . E percio non fi veggono Meda-

glie, o Moncte battute da lui , o in onor fuo . Ne reita Legge o
Coftituzione fatta da lui . Sembra ancora verifimile, ch egli fi dichia-

rafTe fubordirvato a Zenone Impcradore, e il riguardafle come fuo So-

vrano,e pero teneffe in freno la propria autoritd e potenza. Fece la

phtnes in
fua refidenza in Ravenna (0 Citta fplendidiflinu allora, c molto ricca

chronogr.
e forte . E .perciocche gli ftava a cuorc d aver anche fotto il fuo do-
rainio Ja Sicilia, che allora ubbidiva al Xiranno dell ArFrica, cioe *

(d) vieiw Genferico Re de Vandali , tratto, per atteftato di Vittore Viccnfe C^),

dePerfecut
con e^ Genferico, c 1 indufle a cedergliela, a riferva d una jxar-

te, con promettere di pagargli ogni anno un cerco tributo . Per
altro Odoacre, tuttoche di fetta Ariano, niuna novita fece in prcgiu-
dizio della Religion Cattolica, ne molelto i V

r

cfcovi, o le Chiefe dc

i Cactolicij anzi fi mottro amorevole ed indulgence verfo di loro, co

me fi ricava da Ennodio nella Vita di Santo Epifanio. Contuttocio

fegui una non lieve mutazionc in Italia a cagione di quefti nuovi ofpi-
(t)prctp. tj^ conquiltatori della terra ; perciocche attefta Procopio W, che *

de Self
l

tanti Bai bari in prcraio della vittoria, c pel loro foftentamenro, bifo-

Gath. gno aflegnar la terza parte de i Beni, che poffedcvano gl Italiani .

In queft Anno poi, ficcome ho accennato di fopra ,
il Padre Pa-

(f) Pagius
gj ^^ pretende, che circa il fine di Gennaio Zenone Augufto foiFe ob-

bligato alia fuga dal fuddetto Bafilifco, il quale fi fece tofto procla-
mare Imperadore. Aggiugnc, che circa il Mefe d Agolto dell Anno

fuffeguente 477. termmo la tirannia di Bafilifco, con rifalire ful trono

il gia fuggito Zenone. Pub effere ftato cosij ma fi vuol qui confef-

fare un graude imbroglio nelle Storie intorno al tempo di quefto av-

veoioaento. lo non mi attribuifco di poter colpire nel
vero&amp;gt; tuttavia

-diro non ^ffcrc gia ceru la fentenza del Pagi ,
e portar io opmione,

o altneno non licve fofpetto, che nel Gennaio del precedente Anno

47/. Bafilifco ufurpafle la Corona d Oriente, e ch egli prima che ter-

minade lo fteflb anno 47f. decadefTe, con eflere rimeflb ful trono

Zenone Augufto. I mocivi di quelta mia opinione fono i feguenti.

^^ure do-
^ abbiamo una Legge, data da Zenone Augufto (g) nel di primo

tivm. di Gennaio dell anno 476. e fimilmente una akra promulgate daJ me-

(h) /. j. defimo Imperadore X. Kalendas Manias Baftlioll. 5? drmajio Co/. (^),
. dt nil- c [o^ nc i{ anno prefcnte, quantunque fia aiquanto sfigurato il nome

di ^ucfti Canfoli d^vendo eflere Bafilifco 5? Jrmau Co/. Adunque
nel Febbraio del

47&amp;lt;S.
e non gia nelP Agolto del 477. come vuole

il Padre Pagi, dovea eflere ritornato in Cofhntinopoli Zenone, ed

avere ripigliato il governo, E fe di qui talun volefle infenre, che in

cffo Febbraio del 476. non dovea eflere per anche feguita 1 introniz-

za-



ANNALI D ITALIA. 199

zafcione di Bafilifco, s ha da oflervarc un altra Leggc () data da eflb EA Volg.

Zenonc XfllL Kalends Januarii ArmoAio V. C. cioe nel prefente
anno a i quindici di Dicernbre. Quefta ci fa vedere rimontato gia
ful trono Zenone, prima che termini 1 anno 476. c non gia nell A-

goftodel477. Accortofi di cio il Padre Pagi pretende, chc fia fcor-

retca quella data, e vi s abbia a kggere Pofl Confutation 4-rmaiii P. C.

Ma fe e ftato lecito al Padre Pagi 1 acconciare coila fua fentenza i

telti, fara permefib anche a noi la Jiberta medefima, con dire, che

1 Epiftola Ottava di Simplicio Papa, 0) , fcritta a ZJenone Augufto, (b)

in cui fi congratula del Trono ricuperato, c chc e&quot; data Fill. Idus. Ccn

OSloMs P. C. Bafilifci & Armati, fi dec corrcggere eon ifcrivere Ba-*
T(&quot;&quot;

4&amp;lt;

filifco & Armato Caff. Pote Zenonc Augufto tardar molto a Cgmfi-
care al Romano Pontefice il fuo riftabilimento, e la fua buona di-

fpofizione in favor della Chicfa Cattolica. Notifi ora T Epiftola Quarta
del medcfirno Papa Simplicio, fcritta con zelo degno d un Ponteficc

Romano, non gia a Lsnone Augufto, oorn.e faggiamcnte ha offcrvato

lo fteflo Pagi ,
ma si bene a BaJUifca Augujlo . Efla c data

&amp;lt;j&amp;gt;vario
Idus

J.amarii y Bafilifco Auguflo Confule , cioe nel prefente Anno
476&quot;.

e da.

efla apparifce, che gia Timoteo Eluro , ufurpatore delk Chiefa. Pa-

triarcale d Akflandna, dall efilio era ritornato ad occupar la medefi*

ma, e di la era pafTato a Coftantinopoli . Ma fe nel Gennaio del
476&quot;.

come vuole il Padre Pagi, Bafilifco s intrufe nell Impcrio d Orience,
come pote Papa Simplicio fcrivere a lui ful principio d eflo Gennaio

del 476. fc non potea peranche aver intefa la nuova della mutazion
dell Augufto, c molto men quella dello riftabilimento dell empio Ti
moteo? Ancor qui il Padre Pagi acconcia la data con dire, che s ha
da fcrivere IP. idus Juni^s^ e non Januarias . Ma lafciando nel fuo

eflerc quella data, vicne efla ad accordarfi col proporto fofpetto, che
nel 47f. Bafilifco ufurpafle la Corona d Orientc, e ne fbfle fpogliato,.

prima che terminate 1 Anno fteflo: il che non eflendo peranche ve-
nuto a notizia di Papa Simplicio ful principio di Gennaio dell Anno

prefente 476. pote pcrcio fcrivere ad eflb Bafilifco per pregarlo di

rimediarc all iniblenza di Timoteo Eluro . II Padre Labbe, e lo fteflb

Pagi credono, che nella data della Lcttera Quarta fuddetta fi debba

leggere Bafilifco & Armato Coff. e che percio efla appartenga all An
no prefente .

Ma quello, che principalmente fa a me credere ben fondata la

da me propofta opinione, fi e, che Malco Rettorico
(&amp;lt;&amp;gt;,

c Storico
(c) Mulch,

forfe il piu vicino di tutti a quefti tempi, e lodato molto da Fozio, niftcr. Byx..

ha confervato ne gli Eftratti, che reftano, una particolarita degna di
T* &quot; L

molto riguardo in queito propofito, chc fervira ancora ad illuttrar IK

cole d Occidente. Scrive egli, che Auguflo, o fia Augudolo, Figliuolo
d Orefte , appena ebbe intefo, che Zenone avea ricuperato I lrapeno
d Oriente, con cacciarne Bafilifco, che obbligb il Senato Romano a fpe-

JirgU un&quot; AntbafceriA, con rapprefentargli, che baftava un folo Impe-
radorc. E che eflb Senato avca prefo Odoacre perfona attiflima alia
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Maredl
in

cbronlco.

(b) Thtopk.
m chronog.

(c) Niceph.
/. 16. c. i.

Cd) Cef.ren.

uifefa dell Imperio d Occidente-, perche di gran valorc, c fcienza po-
pregando percio Zenone di voler ornar colhii colla Dignitatica

(e) Joel, in

r. By*..

del Patriziato. Nello fteffb tempo Nipote fuggito in Dalmazia, e che
in quellc parti frguitava a farla da Imperadorc, fpedi anch egli fuoi

Ambafciatori a Zenone, per congratularfi dclla ricuperata Corona, e

per fupplicarlo, che avendo effb Zenone provara la calamita, chc era

toccata ad effb Nipote, volefTe aver compaffione di hii, ed aiutarlo

a ricuperare il perduto Imperio. Zenone propofe 1 affare in Senato,
e fu rifoluto di dar favorc a Nipote, si perche ferina Augufla era pa-
rente delladi lui Moglie, e si perche le difavventure accadute a Ze-
none il movevano a commifcrar lo Irato dcH altro. Fu ariche determi

nate, che Qdoacre prendefle dalle mini di Nipote Augufio la Dignita del

Patriziato, benche poi Zenone in ifcrivcndo ad Odoacre gli defle egli il

titolo.di Patrizio . Cosl Malco Rettorico . Cio potto, convien ricordarc,
chc Auguftolo ,

fatto Jmperador d Occidente nel di 31. d Ottobre dell

Anno47f . regno fino al di 15. d Agofto dell Anno476. In quefto tempo
di mezzo bifogna che feguifle la fpedizione de Legati a Cortantinopoli
a Zenone , il quale era gia ritornato fu! Trono, e tal nuova era gia pervc-
nuta a Roma, benche tanto lontana. Si fcorge ancora, che poco dovea cf-

fere, che Odoacre avea occupata kalia e Roma, con cercare la grazia e

1 approvuzione del fuo governo dall imperadore d Oriente. E per

confeguente convien credere, chc Zenone cadefTe dal Trono nell an

no 47f. e che prima del fine d effb anno vi rifalifle coll abbaffamen-

to di Bafilifco, e che in quefto medefimo anno andaOero a trovarlo le

Ambafcerie del Senato Romano e di Nipote rifugiato in Dalmazia, e

non gia ch egli decadefle nell anno 476. e riforgeffe nell Agollo del

477 n ^ut Ma rccllino Contc (a) mette la caduta di Zenone, e 1 u-

lurpazione di Bafilifco nell anno 475-. TeofUne C^) anch egli, tuttochc

citato per la fua opinione dal Padre Pagi, pare c conrra di lui, e ra-

vorevoie all opinione propoita, giacche egli riferifcc il fatto nell an-

no primo di Zenone, ed immediatamente dopo la morte di Leone ju-
nioie Augulto . Oltre di che Niceforo (c) attefta anch .egli, che Ze-

ijone poco tempo dopo avere ottenuta la Dignita Impcriale, ne fu

fpofledato da Bafilifco-, e pcro ncll anno 475*. Lo fteflb fi ricava da

Cedreno (^5, e da Joele Cronografo (), llampato dopo Giorgio A-

cropolita. Pero contra di quefta opinione oon ha da aver forza la Cro-

nica Aleflandrina citata dal Pagi, perche troppo fallace nclk Cionolo-

gj a ^ e n p ur concorde con ello lui in quel fuo. Puoffi bensi oppor-
che i Confoli del prefente anno 476. furono Bafilifco il Tiranno,re

ed Armato, e confeguentemente non pote nclle Calende di Gennaio

di quelto efTere ftato rirneMb in Trono Zenone. Ma fi rilponde, chc

quel Bafilifco Confolc pote non eflere il Tiranno
&amp;gt;

ed eflo in fatti in

mold Falti e nominato femplicernente -Baftlifco fenza la giunta & Au-

gxfto, o di D. N. cioe Doming Nvftro . Potrebbe dunque Baftlifco Con-

ioie in queft anno eflere (tato il Figliuolo di Armato, che Zenone creo

Csftrc fecondo 1 atteftato de gli antichi Storici, in efecuzione della pro-
mcfla
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mefla fatia ad Armato fuo Padre, per tirarlo al fuo partito . Ed egli ERA

precede il Padre, pcrche di maggior Dignita. Quel folo, che ragio-
AN NO 476.

nevolmente pub qui far oppofizione, fi e, che Piocopio(^), e Victor (a) prctop.

Tunonenfe () fcrivono durata la Tirannia di Balilifco un Amoved at- dt- Sell.

to Meji-y ed Evagrio due Ami. Teofane la itcnde fino a tre Anni . Ah ^
a&amp;gt;t

^
L

quefta rnedefima difcordia fa conofcere, che per como del tempo d ef- ^ ylfl^r

la. Tirannia non abbiamo un autorita. ficura, ed uno puo aver fallato, iuMr.er.fn

e gli altri averlo fegukato. Finalmcnte fe non e certo il quando Bafi- mckrenuo.

lifco, fpezialmente a cagione della guerra fatta alia Chiefa Cattolica,
fo(Te cacciato, puo almen parere convenevolmente rnoltrato il quando

egli occupb I lmperio, cioe 1 Anno 47 f . e non gia il 476. come pre-
tende il Padre Pagi . Ne io aggiugnero altro intorno alle iniqmta di

Bafilifco, e a gli afFari della Chiela, e al terribile incendio fucceduto

fotto di lui in Coftantinopoli, potendofi intorno a cio confultare il

Cardinale Baronio (^) . Baftera fapere, che Zeaone feppe guadagnare (c) Baron.

i Capiuni di Balilifco, c ritornar ful Trono d Oriente . Levato con Annal.E(c.

molte promeiTe dalla Chiefa, in cui s era rifugiato, fu poi barbara-

mente fatto morir di fame in una prigione colla Moglie e co Figliuoli .

Anno di CRISTO CCCCLXXVII. Indizione xv.

di S i M p L i c i o Papa io.

di Z E N o N E Imperadore 4.

di O D o A c R E Re ^.

fenza Confoli ; e pero 1 Anno fu notato

Tofl Confulatum Bafilifci II, & Armati.

VEnne
a moite in qucft anno Genferico Re de Vandali in AflTrica,

II Cardinale Baronio il reputa mancato di vita nel precedence &amp;gt;

ma con piu ragione il Padre Pagi (O riferifce la fua morte al di 24. /^ Paf
-

tas
di Gennaio dell anno prefente . Ne puo eflerc altrimenti, ftante il trat- cr

tato, che dicemmo feguito tra lui e Odoacre Re d Italia: al che fu
neceiTario del tempo . Concorre del pari quefta notizia a rendere piu
credibile la reftituzione ful Trono di Zenonc Augufto ful fine dell an
no 47f. Imperocche Malco Iftorico (0 fcrive, che un Anno dope Io

(e)

riftabilimento di Zenone vennero da Cartagine a Cotlantinopoli gli Am- H fl-

bafciatori d Unnerlco Re d
1

efli Vandali
,
iucceduto a Genferico fuo Pk- **&quot;

dre, chiedendo di rtabilire una buona amicizia e pace con Zenone, ed
/

offerendo di rinunziare a tutte Ic pretenfioni pallate per cagione di
Eudocia Figliuola di Valentiniano III. Augufto, gia Moglie iua. Fu
accettata

_
Tefibizione, firmata la pace, e rimandati gli Ambafciatori

con molti regali . Se, come vuole il Pagi, Zenone avefle ncuperaio
I lmperio folamente circa 1 Agoflo dell anno prefente 477. Unneiico

fm. III. C c un

**&quot; T m -
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un anno appreffo,, cioe circa 1 Agofto del 478. avrebbe fpedira la fu*

Ambafciata. Ma e ben piu veriiTmile, che eflendo mono Genferico
nel Gennaio del prefente anno, il fuo Succeflbre c Figliuolo. Unnevico
non tardafle ad inviare gli Ambafciatori a Coftantinopoli ,

e per con-

feguente circa il Fcbbraio o Marzo di queft anno: apparendo percib,
che era gia corfo un anno, dappoiche Zenone aveva ricuperato il Tro-

no, c non gia che Zenone fofle tuttavia in cfilio . Venne meno in Gen

ferico Ariano un gran Perfecutore de Cattolici in Aflfnca, e in tutti i

paefi, dove fi ftefe la di lui crudeltaj e cefsb ancora un gran flagello
dell Italia, e d altri paefi, che di tanto in tanto quel Re barbaro an-

dava infeftando c rovinando colle fue Flottc. Gia di fopra all anno

4f&amp;lt;5.
vedemmo annoverati da Vittore Vitenfe (a} quefti paefi maltrat-

tati da quel Re divenuto Corfaro . Ma Unnenco fuo Figliuolo non amo
Tinfame meitier de Corfari, anzi datofi. a i piaceri e ad una vita molle,
fenza piu tenerc in piedi I Armata, che fuo Padre fempre aveva in

pronto, fu per quanto pote alieno dalla. gucrra ... IL fuo furore adunque
dopo alcuni anni fi rovefcib tutto fopra i Cattolici dell AfFrica,,ch egli

perfeguitb barbaramentc con levar loro la vita, con etiliare quel piif-

fimo Clero e i loro Vcfcovi, ed ufar altre maniere di crudeha contra

d efli, defcritte dal fuddetto Vittore. Zenone Imperadore d Oricnte
,

addottrinata dalle difavventure paflate, e ftimolato dalle forti preghiere
e Lettere di Papa Simplicio, attefe in quelti tempi a fanar le piaghe,
che 1 empio Tiranno Bafilifco avea fatto. alia vera Chiefa di Dio col

fomentar le varie Ercfie di que tempi, e permeflb a i Vefcovi Ere-

tici di occupar varie Chiefe d Oriente e d Egitto.. Poco nondimeno
duro quefto fuo zelo . Intanto nell anno prefente un terribil tremuo-

to, per teftirnonianza di Teofanc (^), e di Cedreno (f), recb immenfi
danni a Coftantinopoli, con abbattere molte Chiefe e Cafe, e reftar

fotto le rovine una gran moltitudine di perfone . Marcellino Conte (d)

fcrive fucceduto queito flagello nell anno 480. ed eflendo si imbro-

gliata la Cronologia di Teofane, chi fa, che non fia da prettar qui

piu fede a Marcellino Scrittore piu antico? Di Odoacre Re d Italia

altro non fi fa fotto queft
v

anno, fc non che egli fece morire Bracila

Conte in Ravenna, ficcome racconta il fuddetto Marcellino Conte .

Brcwila, vien egli chiamato dal Cronologo del Cufpiniano (&amp;lt;0,
che il

dice ticcifo da. eflb Re nel di 11. di Luglio, ma fenza che noi fappia-
mo altra particolarita di quel fatto. Dovette da li innanzi attenderc

Odoacre a (hbilire il fuo governo nell Italia, che avea fommamente

patito nell ingreiTo rovinofo di tanti Barbari. Ma intanto Eurico Re
de Vifigoti, che fignoreggiava nella parte meridionale dclla Gallia ,

feppe prevalerfi del tempo, in cui 1 Italia tutta fi. trovb si fconvolta

\ per la venuta di Odoacre. Giordano Storico (/) fcrive, che egli (ve-
rifimilmente circa quefti tempi) occupo Aries, e Marfilia; e potea ben

farlo, perche non v era chi gli fi opponetle. Anzi Procopio (g) lafcib

fcritto, che dopo aver Odoacre occupata ! Italia, per concilirufi T a-

micizia de Vifigoti, fi contentb che ftenddFero i confini de) loro do-

nunia
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fino ail Alpi, che dividono 1 Italia dalle Gallic . Ma non fuffifte ERA Volg.

,
chc il fuddetto Eurico foggiogafle tutta, la, GMla,, e la Spzgna, ^

e i Bergognom, come foggiugne il prefato Storico Giordano. Una par-

tc si delle Gallic, ma non mai tuttc quelle comrade conquiftb cgli .

E Santo Ifidoro
(&amp;lt;)

Tion parla nc pur cgli fe non dell &cquifto dclle (A

fuddctte due Citta . Oltre di chc il Rcgno dc Borgognoni ando piu
ln

tofto crcfcendo da U innanzi, e all anno di Crifto foo. vcdremo, che

effi Borgognoni fignoreggiavano un gran paefe, c infino la Provincia,

di Marftlia^ come s ha da Gregorio Turonenfc, ie pure in cio c fi-

cura la di lui autorita.

Anno di CRISTO CCCCLXXVIII. Indizione i.

di SIMPLICIO Papa n.
di ZEN ONE Imperadore j.

di ODOACRE Re 3.

Confole \ ILLO, fenza Collega.

IN
quefti tempi noi troviamo un folo Confole, create in Oriente,

perche Zenone Augufto adirato contra di Odoacre ufurpator dell

Italia, nol volea riconofcerc per Re, o Signore legittimoj e Odoa-
cre all incontro proccdendo colle buone non voleva crear Confoli in

Occidentc, per moftrar di non prefumere troppo, e che non aveva

animo di coz?,are coll Imperadore d Oriente. Fors anche abborriva la

Dignita de Confoli, perche tuttavia fi confervava in cffi un ombra di

molta autorita. Quefto Illo e nominate da Teofane, Zonara, e Cedre-

no, per aver tradito Bafilifco Tiranno, ed aiutato Zenone Augufto a

rifalire ful Trono. Egli ne ebbe in queft anno per guiderdone il Con-

folato, e da li a quaiche altro anno la morte. Erano intanto fieramente

turbate da gli Eretici Eutichiani le Chiefe d Oriente, e fpezialmente
le Patriarcali di Alcflandria ed Antiochia. Pero Papa Slmplicio non om-
mife diligenza e premura alcuna, affinche fi reprime(Te 1 audacia di co-

loro. IndufTe Acado Patriavca di Coftantinopoli a raunare un Concilio,
in cui condanno Timoteo Eluro, Pietro Fullone, ed altri capi di

quell Erefia c perturbazione . Altrettanto fece in Roma anche lo fteflb

Pontefice Simplicio . Ma con poco frutto, perciocche Acacio non di-

ceva davvero, ed in breve fi vcnne a fcoprire, che lo fteflb Zenone

Augufto favoriva gli Eretici. Nulla di piu aggiungo, perche intorno

a quefti affari fon da teggere gli Annali del Cardinal Baronio, e del

Padre Pagi. Non fi sa, che Odoacre Re d Italia (tendeffe fuori d efla

la fua.fignoria j ne chc Popolo alcuno della Gallia, o della Spagna
prefhuTc a lui ubbidienza, come aycano fatto in addictro a gl Impe-

C c 2. rado-
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ERA Volg. radori Roman! . E quantunque ci manchino lumi per quefti tempi rn-
ANN0478. torno aii (tato delle Provincic oltramontane : pure relta aflai fonda-

mento per poter dire, che cominciando dall Alpi maritime, che di-

vidono T Italia dalla Gallia, fi Itcndeva il dominio dc Vifigoti per tutta

la parte Meridionale d cfTa Gallia, e di la da i Pirenei, abbracciando
la Catalogna, I Aragona, e la Navarra, continuando poi fino a Sivi-

glia. La Gallizia gemeva fotto il giogo de i Svevi col Portogallo .

Nella parte poi della Gallia, che cominciava dal giogo delle Alpi Co-
2,-ie colla Savoia e Borgngna, che era allora piij ampia d oggidi, fi-

gnoreggiava il Re e la nazione de Borgognoni, i quaii erano collegati
co i Romani. Anche i Britanni gia venuti dalla gran Bretagna nella

Gallia aveano quivi formata una fignoria, con dar titolo di Re al Prin

cipe loro . L altre Provincie Settentrionali, giacche non poceano aver

Tiranno nella Gallia, molte di quelle provincie fi rimifero in liberta,
e cacciati i Magiftrati Romani, cominciarono a governarfi co i proprj .

Che fe qualche Citta vi reftava, che amafle di ftare all ubbidicnza

dell Imperio Romano, quefta non fi voile Totton-iettere al Barbaro Odoa-

cre, come vedremo nelP nnno 480, Ne fuffifte gia, come hanno of-

fervato Uomini dotti, che il Popolo de Franchi prima di quefti tem

pi avefle fermato il piede nelle Gallic fuddette . Pafiarono ben qualche
volta i Franchi il Reno, e devaftarono il paeie, ma fe ne ritornarono

addietro . Pero a Clodoveo loro Re fi riferifce la conquifta delle Gal-

lie, ficcome andando avanti vcrrerao iiuendendo.

Anno di CRISTO CCCCLXXIX. Indizione n.
di SIMPLICIO Papa 12.

di ZEN ONE Imperadore 6*

di O D o A c R E Re 4.

P

r, r , &amp;lt; FLAVIO ZENONE AUGUSTO per la terza volta,
Confole

1 fenza Collega .

Afsb ancora queft anno , fenza che in Occidente fofle create Con
fole alcuno, fecondoche fi coftumava in addietro. Per teftirno-

n anza & Marcellino Conte (*), Teodenca ^malo, Figliuolo di Teo-
dcmire Re degli O(trogoti, che pci fu Re d Italia, mofse guerra in

(c) Match, quefti tempi all Impeno d Oriente, con devaftar la Grecia, e giugnc-
in HI/} By- re f5no ai] a Citta di Durazzo, di cui s impadronl, come abbiamo da

Tew /
* frammenti di Malco Iftorico (f) . Tocco a Zenone Augufto, uomo

t^g si dappoco, la fortuna d av^re allora per fuo Generale nell Illirico un

per-
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perfonaggio fommamcncc lodato dal fuddetto Storico Marcellino, cioe ERA Volg.

Sabimano^ il qualc per la rara fua prudenza e valore, e fpezialmente ANNO 479.

per avcre rimefsa in piedi la difciplina rnilitare, fi pote paragonare a

gli antichi Capitani della Repubblica Romana . Quefto Sabiniano adun-

quc con quelle poche milizie, che pote raunare, fi oppofe a i progrefll
di Teoderico} e piu coll ingegno, che colla forza, I indufTe a delifte-

rc da quelle violenze, con fargli fperare onori e vantaggi dall Impe-
rador Zenonc . In fatti era anche tale il defiderio di Teoderico, nar-

rando il fuddetto Malco, ch egli fi efibi pronto a pofar 1 armi, o pure
di far guerra a Teoderico Figliuolo di Triario, capo d un altra parte di

Goti, che s era ftabilita nella Tracia, efigcndo poi in ricompenfa d ef-

fere creato Generale d Armata in luogo del fuddetto Teoderico fuo

emulo, d efTcre ammeflo, come Cittadino in Coftantinopoli, e di po-
tere aver parte ne gli Ufizj del Pubblico . Aggiunfe in oltrc, ch egli
era pronto, fc 1 Imperador comandava, di faffare in Dalmazia^ per
cacciare di cola Nipote : parole, che ci fanno abbaftanza intendere, che

Nipote gia Imperador d Occidcntc, benche aveffe perduta V Italia, non
lalciava pcro di tener falda fotto il fuo dominio la Dalmazia . Sotto

queft anno rapporta Vittor Tunonenfe (&amp;lt;)
la fiera perfecuzione, che (a) viettr

di fopra accennammo, fatca da Unnerico Re de Vandali in Affrica a i *****$?
Cattolicij ma di quefta parleremo piii abbaflo. Egli e ben certo, per
atteftato di Ennodio (), che in quelti tempi Santo Epifanio Vefcovo (b) snned,
di Pavia, confidato nell aiuto di Dio e del Popolo, fi applico a ne- vita-s*

dificare il Duomo della fua Citta, rovinato nell entrata violenta de Ef Pha &amp;gt;

Barbari, come di fopra fi e detto. E gli venne fatto . Ne contento
di aver adsrnata co i facri edifizj cfsa Citta, proccuro ancora cd ot-

tcnnc da Odoaere i efenzion de i tributi a i Cittadini fuoi per cinque
anni av venire, affiticHe potefsero riaverfi da gl immenfi danni patiti
nella prefa della Cicta. E perciocche Pelagio Prefetto del Pretorio per
efso Re Odoacre faceva pagare a i Popoli della Liguria ne Contratti
il doppio di quel tributo che fi pagava per 1 addictro con intollcra-
bil gravezza de fudditi: ricorfi que Popoli al fan to Prelato per aiuto

,

egh ia pcrfona ando, dimando, ed ottenne la giurta moderazionc di

quegii aggrav}. Probabilmente fuccedette in q.uelti tempi la fedizione
moda contra di Zenone Augutlo da Marciano, Figliuolo del gia Im
perador d Occidentc Antemio, e Cognato d eflo Zenone. Aveva egli

per Moglie Leonzia, Figiiuola del gia Leone Augufto, e di Verina Im-
peradricej e faltatogli in penfiero, che ad efTa fua Moglie appartenefle
1 Imperio d Oriente, per efler ella nata, mentre Leone fuo Padre era

Imperadore, laddove Arianna, Moglie di Zenone Augufto era venuta
alia luce, prima che il Padre aveifc ottenura 1 Imperial dignita : moffe

percio guerra a Zenonc, aiurato da i proprj Fratelli Romolo^t Proco-

fie (c) . Segui una battaglia entro la lleffa Citta di Coftantinopoli, in (
c)

cui le truppe di Zenone cbbero la peggio, c furono ailrette a ritirarfi
&quot;

nel Palazzo, e poco manco, che Marciano anch egli non vi mettclse W,
il piede . Ma non feppe Marciano profittar del buon vento . Pafso egli

la
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la nocte in ccnar bene, e dormir meglioj ed intanto Illo General di

Zenone con doni guadagno buona parte de i di lui foldati, di modo
che la feguente mattina Marciano accortofi , che gli erano ftate taglia-
te Ic penne, akro fpediencc non trovb, che di fcapparfene in Chiefa.
Per ordine di Zcnonc fu dipoi ordinaco Prete, e mandato a Papurio
Caftcllo della Cappadocia in efilio. I fuoi Fratelli Romolo c Proco-

pio, coki la nottc da Illo, mentrc (I lavavano, ed appreffb fuggiti dalle

di lui mani, fi ritifarono a Roma. Ma abbiamo da Malco
(&amp;lt;),

da Can-
dido Iftorico C^)j che Procopio fi rifugio preflo di Teederico Figliuolo
di Triario Re di una parte de i Goti, c non e probabile, che Odoa-
cre avefle si facilmence amraefso in Roma, chi vancava per Padre un

Imperadorc. Scrifse lo ftefso Malco, che il fuddetco Tcoderico, udita

che ebbe la fedizione ecchata da Marciano, mofse la fua Armata ver-

fo Coftantinopoli fotto pretefto di aiutar Zenone. Ma Zenone cono-

fcendo, con che volpe egli avea a fare, gli fpedi incontro Pelagic ,

il quale parte colle minacce, parte con regali a Teoderico, e con pro-
fufionc di moko danaro a i fuoi Goti, 1 induflc a tornarfer.c indietro.

Vcdremo all anno feguente una fimil mofla di Teoderico vcrfo Co-

ftantinopoli, con lafciarmi in qualche dubbio, fe piu tofto a quello
che a quefto anno fi ave/Te da riferire la raccontata fedizion di Mar
ciano. Ma si Evagrio, che Malco, e Teodoro Lettorc (0, aflai di-

moftrano, che quello affare fuccedettc moko tempo prima, che il fud-

detto Teoderico venifle a morte, e pero qui par meglio il dar luogo
ad un tale avvenimento .

Anno di CRISTO CCCCLXXX. Indizione in.
di SIMPLICIO Papa 13.
di ZENONE Imperadore 7.

xli ODOACRE Re 5.

Confole 5 B A s i L i o junior e&amp;gt;
fenza Collega .

QUefto Safin*) fecondoche credono il Sigonio, il Panvinio, c il

Padre Pagi, fu creato Confole in Occidente dal Re Odoacre, il

^^
quale probabilmente alle irtanze del Senato condifcefe a reltitui-

rc 1 ufo de Conlbli in Romai fe pure cio non avvcnne, perch eg!i
ftanco de i negoziati fatti con Zenone Augufto, per eflere riconofciu-

to Re d Italia, fcnza cavarne altro frurto, determinoffi a valerfi della

fua autorita
,
fenza voler pi-u dipendcre &amp;lt;la cffb Jmperadore . E chia-

rnato B-ifilio juniore a diilinzione dell altro Balilio, che fu Confole nell

anno 463. Truovali Bafilio Prefetto del Pretoria in Roma, e Patriots

ncll anno 483. menzionato nel Concilio Romano, e probabiimente
quello
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quello fteflo, che ora e Confole. Tuttavia perche c ben da ftupire, ERA Vo g.

come Zenone Augulto n&amp;lt;m dichiarafle il fuo Confole nel prefente an- A UN 0480.

no, forfe non e certo, che il fuddecto Bafilio Confole apparienefle all

Occidence . Siccome abbiam veduto, Nipote gia Imperadore, cacciato

da Ortfte Padre di Auguftolo, s cra rinrato nella Dalmazia, e quivi
ritenendo il nome di Augufto, comanduva ancora a que Popoli fedeli

a lui , perche anch efTo era di quella Nazione. Ma egli trovo de tra-

ditori in cafa, propria. Marcellino Contc O) al prefente anno fcrive, ($ Marctll.

che Nifote ftando in una fua Villa non lungi da Salona, per infidie a Comes in

lui tefe da Fiatore ed Oiiida^ che erano de fuoi Conti, cioe Ufiziali chmntco .

della ftefla. Corte, fu levaco di vita. 11 Cronologo del Cufpiniano () i chront-

in due parole: fotto queito Confole dice, che Nipote Imperadore fu uc- &quot;&quot;*

.

Cltffl
~

cifo
nel dl 9. di: Maggio . Crede il Sigonio, che per odj privati fucce- .*&quot;&quot;&quot;

defle quefta. iniquita, e che il fatto difpiacefle non poco al Re Odoa-

cre, per quello che diro all anno feguente: e cio potrebbe effcre lla-

to . Ma non crederb gia col. Sigonio, che Nipote mcnafle una vita

privata in Dalmazia, per le ragioni addotte di fopra. Qlii prende il

Padre Pagi (&amp;lt;) ad illuftrare un avvenimento, che viene acccnnato da
(c) pagim

Candido Iftorico prefTo Fozio (d) . Narra egli, che dopo effere ftato Crit. Baron.

defofto (e non gia dopo e(Tere ilato uccifo^ come dottamente ofTerva

eflb Padre Pagi) Nifote -fmperador Romano, e fcacciato il fuo Succef-
fore duguflolo^ Odoacre s impadroni dell Italia e di Roma. E che nott

accordandofi con lui i Gal/i Occidentah
-,
inviarono uti dmbafceria a Zenene

jfugufto; ed ejftmlone nelle fteffb tempo flata iniiata un&quot; altra al medefimQ

Imperadore da Odoacre , parve ,
che Zenone indinajfe piu a favorire Odoacre .

Fanno argomentar queite parole, che tuttavia reftafle nclla Gallia qual-
che Popolo fedele al. Romano Imperio, che nondimeno ricufava di

riconofcere per fuo Signore Odoacre Re d Italia. Potrebbono anchc

appartenere a quefti tempi le fuddette Ambafcerie. Ora il Pagi preten-

de, che da quette Ambafcerie non, fieno punto diverfe quelle, che Mal-
co Iftorico riferifce inviate a Zenone, e delle quali s e parlato di fo

pra all anno 476. Ma difficilmente i faggi Lettori concorreranno in si

fatta opinione. Candido fcrive, che \Galli Occidental! (per diftinguer-
li da i Galati^ cioe da i Gal/i Orientali) mandarono i lor Ambaicia-
tori a Zenone Augutto, e che Odoacre anch egli fpcdi cola i fuoi .

Malco all incontro chiaramente ci fa lapere, che Augufto Figliuolo d O-
refle^ udito che. tbbe il nforgimemo di Zenone, forzb il Senato di Ro
ma ad inviargli de gli Ambafciatori . Adunque duguftolo tuttavia co-

mandava,. e la fpedizione di quegli Ambafciatori fu fatta, per quanto
fi puo conghietturare, ad iiligazione di Odoacre, il quale fu i prin-

cipj del fuo goVcrno impiego eflb Augudolo e il Senato Romano per
ottener 1 approvszione dell Imperador d Oriente. Aggiugne, che ne
medefimi giorni Ts/&quot;//;*^

decaduto dall Imperio,. e ritirato in Dalmazia,
invio anch egli Ambalciatori a Zenone, fupplicandolo del fuo aiuto,
per ricuperare la pnmiera fua Dignita e fortuna. Come ognun vede,
nulla han che fare queite Ambafcerie con quelle de Ga//*

, e di Odoa-
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E*A Volg, cre^ inviatc per altri fini a Coftantinopoli. Quanto a Zenonc, cgli,
AnK048o. ficcome gia accennammo, confer! il Patriziato ad Odoacre, credendo,

ch egli amterebbe Nipote . Ma il Barbaro fpoglio Augufiolo dell Im-

perio, e non rimife Nipote ful Trono, perche piii cbbe a cuore 1 e-

ialtazione propria, chc 1 altrui. Secondo i conti del Cardinal Baronio,
Unnertco Re de Vandali alle ford iftanze di Zenone Augufto, e di Pla-
cidia Vedova d Olibrio gia Imperador d Occidente, condifcefe in que-
fti tempi, che dopo ventiquatcro Anni di Sede vacante foffe eletto dal

Clero e Popolo Cattolico di Cartagine il loro Vefcovo&amp;gt; e quefti fu

Eugenia Prelate, chc per le fue infigni Virtu illuftro non poco la Chic-
fa Cartaginefe . Crede il Padre Pagi, che 1 elezione di Eugenio, e le

preghiere di Zenone Augufto, per ottener quefta grazia da Unneri-

co, fieno da riferire al precedence anno, perche allora fi celebrarono
i Quinquennali di Zenone dopo la morte di Leone juniore, ed in ta

li occafioni folevano gl Imperadori fegnalarfi con qualche illuftre azio-

ne . Ma fembrera ben debole quefta ragione a i Lettori, oltre al po-
terfi mettere in dubbio que medefimi Quinquennali, immaginati da ef-

fo Padre Pagi, innamorato forfe troppo di quella fua creduta impor-
tantiffiraa fcoperta .

Anno di CRIST o CCCCLXXXI. Indizionc iv,

di SIMPLICIO Papa 1 4.

di ZENONE Imperadore 8.

di ODOACRE Re 6.

Confole &amp;lt;&amp;gt; PLACIDO, fenza Collega.

di parere Onofrio Panvinio
(&amp;lt;*),

che quefl
in Occidentej e veramente il nome Latino di Placido, o fia di

(a) Ptnvin. T^ di parere Onofrio Panvinio
(&amp;lt;*),

che quefto Confole fofle creato

__/
(\&amp;gt;) Cajfiod.
in FaJtiS .

ra

ating come ha Caffiodorio (b). pub aiutare la di lui conchiettu-
... , ,, re . f~ rj

. Ma non c certo J afrare
, giacche poco fondamcnto u puo tare

iul nome, pel comrnerzio, che paflava allora tra i Latini e Greci .

Da Teodofio il Grande nacque in Coftantinopoli Galla Placidia, ed

ivi parimente Pulcberia Auguita Figliuola d Arcadio nacque . \L pure
tanto Pidcberia, che Placidia fono nomi Latini. Dal luddetto Caffio-

dorio abbiamo all anno prefente ,
che il Re Odoacre paflato colle

fue forze in Dalmazia, vinfe ed uccife Odiva Conte^ cioe quel me-
defimo che proditoriamente avea tolta la vita a Nipote Imperadore.

Queita azione di Odoacre ci da motivo di argomentare, ch egli aveffe

in addietro avuro dell amore o almcn del rilpetto per effo Nipote,
con lafciurlo pacificamente fignoreggiar nella Dalmazia, perche Ze
none Augufto glie 1 avea raccomandato ; c che udita poi la violent^

fua
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fua morte, accorrefle per far vendetta de i Traditori . Ma probabil- E RA Volg
mente a quclto dcliderio s aggiunfe 1 altro di fottometcere quella Pro-

vincia al iuo dominio, giacchc abbattanza fi conofce, chc quell Odi-va

Conte , dopo avere aflaflinato Nipote , doveva avcrc aflur.ta la figno-
ria deila Dalmazia, ed era coll armi in mano, di maniera che fu ne-

ceflario il vinccrlo colla forza. In quefti tempi Teederico Figliuolo di

Triario, Re di una parte de Goti, e diverfo da Teoderico Amalo^ che
fu poi Re d Italia, ed era allora emulo del fuddctto, fece, fecon-

doche fcrive Marcellino Goate G), le cui parole Ion ripetuce da Gior-
dano (), fece, dico, un irruzione nella Tracia, con giugnere fino

ad Anaplo, quattro miglia lungi da Coftantinopoli; ma non iftette (b) Jordan,
moho a ricondurre indictro la fua Armata con ammirazion di tutti,

de Regnar.

pcrche non rcco danno alcuno notabile al paefe: il che e ben poco fucce/-

credibile. Malco Iltorico (0 parla raolto di lui . Teofanc (X) all in- ^ M&amp;lt;t ;

contro fcrive, ch egli era Nipote della Moglie del fu djpare Patri- Tom. i.

zio, cd era llato Generale di Baflltfco Tiranno, con aggiuguere, ch H/yZer.

cgli in quefta mofla dopo aver devaftatc varie comrade della Tracia, ^ The ~

per avcre fcoperta una congiura de fuoi proprj familiari, torno addie-

tro,e gli uccifcj il che vien confermato da Evagrio. Scguica a dire

Marcellino, chc mentre coftui s incamminava con fretta vcrfo I Illi-

rico, forfe qutvi fperando di far meglio i fatti fuoi, avcndo avuca

paura il fuo cavallo, fi fpicco accidentalmentc dalla cima d una car-

rctta un dardo (Teofane dice un Afta) che il feri, del che cgli fra

non molto fi mori con gran fefta c giubilo dc i fudditi dell Imperio
d Oriente, che aveano ricevuto in addietro graviflimi danni cd aggra-
vj da lui. Ma quelta confolazione troppo refto araarcggiata per la

morte fucceduta verfo i medefimi tempi di quel Scibiniano Generale
dell Armata Cefarea, che tanto vien commcndato dal fuddetto Mar
cellino Iftorico, fcnza ch egli avcflc tempo di efcguir tutte le fuc

idee, per rimettcre in buono (tato gli affari dell Imperio Orientalc .

Ncl prefentc Anno crede il Padre Pagi, chc feguifle la morte di Chil-
derico Re de Franchi , e non gii nclP anno ^84. come altri hanno
pretefo. Ebbe per fucceflore Clodoveo fuo Figliuolo, celcbratiffimo
Re di quella nazione, ficcome vedremo.

IIL D d Ann.
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Anno di CRISTO CCCCLXXXII. Indizione v.

di SIMPLICIO Papa ij.

di ZENONE Imperadore 9.

di O DO AC RE Re 7.

Confoli &amp;lt; TROCONDO, e SEVERINO.

ERA Volg. *-r+Rocodo Confole del prefentc Anno fu create in Oriente, ed era
A HMO 481. J[ Fratello d /// ftato Confole nell anno 478. Anch egli col Fra-

tello avea tradito Bafilifco Tiranno, con voltar cafacca in favor di

Zenone: fcrvigio rimunerato dipoi con quefta Dignita. Severiita foftennc

il Confolato inOccidente, ed e appellato juniore, per diltinguerio dall al-

tro, ch era proceduto Confole nell Anno 461. Per relazione di Mar-
(a) Marcel, celliiio Conte GO, nell Anno prefente Teoderico Amalo Re de Goti,
cemis m c jlc acq u jtto dipoi il Regno d Italia, dianzi amico, e poi divenuto

&quot;&quot;

(non fe ne fa il perche) ncmico, mofle guerra di nuovo a Zenone

Imperador d Orientej cd entrato coll armi nell una e nell altra Ma
cedonia, ficcome ancor nella Tcflalia, vi commife dc i gran faccheg-

gi i e queita calamita fpezialmente tocco a Larifla metropoli della

Iteffa Teflalia. Era intanto falito ad una gran poflanza nella Cortc di

Zenone Augulto il poco fa mentovato ///o, Generale dell armi, e

(b) Thtopk.
ftato gia Confole . Racconta Teofane (*), che per configlio di coitui

in chrana- Zenone s indufle a mandar via da Coftantinopoli Ferina Augufta
frafhia. Suoccra fua, e Vcdova di Leone Imperadore. Avendola fotto varj

pretelli indotta a paiTare a Calcedone , fecela di cola condurre
al Caftello di Papurio per vivere ioficme con Leozia fua Figliuola,
e con Marciano fuo Genero, relegati cola. Comincio allora Verina
a tempeltar con Lettere Arwnrxt 1 altra fua Figliuola ,

e Moglic
d eflb Zenone Augufto, acciocche le impetraffe la grazia, ed ella nc

fece vivilfime ilbnze al Marito. Saputo dipoi, che da Illo era pro-
ceduta la rifoluzion prefa di cacciar in elilio efla fua Madre, tanto

fece Arianna, che impetro da Zenooe di poterne far vendetta. Mando

pertanto un ficario per levarlo dal Mondo ;
ma coftui nel tirargli urt

colpo di fpada, impedito da uno de fervi d
v

llio, arriva folamencc a

tagliargli 1 orecchia deirra. Benche Zenone fingeffe di nulla faperc
di quelto attentato, pure Illo accortofi, onde era venuto il malanno

&amp;gt;

moltro defiderio di paffar in Afia per mutar aria, e guarir meglio
dalla ferita. Ne ottenne la licenza da Zcnone , il quaie per placarJo-
il dichiarb Prefctto di tucto 1 Oriente, con dargli inoltrc un ampia
podefta di crear de i Duci. Prefe Illo in fua compagnia Leenzio Pa-

trizao di nazioae Siriaca^ Generale deli cfcrcito della Tracia, ed uo-
mo
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mo non mcno efpcrco nelle fcicnze, chc ncll arte della guen-a, con ERA Volg.

Pamprtpio Senstore, accufato dianzi di Magia. Pafso ad Amiochia, A 11*0481.

dove raunato un gran feguito di gentc, comincib a manipolare Una

ribcllione contra acll Imperadore, c I efegui, ficcomc vedrcmo a-
dando innanzi. Non e pero cerco, che quefti tela cominciafle in

queft Annoj percio aflai confufa fi truova la Cronologia di Teohnc
in quefti ed altri tempi. Pubblico Zenone Augufto in queft Anno il

fuo Emtico, cioe un fuo Editto , per unire inlieme gli Eucichiani e

Neftoriani Eretici co i Cattolici, contenente un Efpoiizion della Fe-

de, per cui benche moftrafle di deteftar gli crrori di quegli Erefiar-

chi, pure vennc in certa maniera a rigettare il facro Concilio di Cal-

cedone, con ifcoprirfi anche fautore dell Erefia. Acacio Velcovo di

Coftantinopoli fu creduto configliere e promotore di quefta novita,
anzi di quefta facrilega infolenza, non appartenendo a i Principi del

Secolo il rcgolar la Dottrina della Chiefa, ma si bene a i Velcovi,
c fpezialmentc a i Romani Pontefici, a quali Iddio ha data quefta
cura e faculta. Percio Papa Simplicio, e tutti i buoni Gactolici fi

oppofero a quefto Editto, che partori poi de gravifllmi fconcerti in

Oriente, come fi puo vedere preflb gli Autori della Storia Ecclefia-

ftica. Truovafi ancora, chs in queft Anno effb Papa fcrifle una forte

JLettera (&amp;lt;*)
a Giovanni Arcivefcovo di Ravenna, perche avca confc-

(a )

crato per forza, cioe al difpetto de Cittadini, Vcfcovo di Modena

Gregorio^ minacciandolo di galligo, fe in awenire avefle commefTo di

fimili falli . PuoiTi conghietturarc, che in quefti tempi 1 Italia godcflc
una gran quiete, al vedene, che ne di Odoacre, ne di avvenimento
alcuno s mcontra memoria preflo gli antichi Storici . E veramentc

Odoacre, benche barbaro di nazione, pure ammaeftrato in Italia, non
fi fa chc facefle afpro o cattivo governo de Popoli ; ed in oltre quan-
tunque Ariano, niuna novita indufTe in pregiudizio della Chiefa Cat-
tolica ,

non rcftando alcuna querela di quefto ne dalla parte de i Pa-

pi, ne da quella de gli Scrittori. I Latini e i Greci chiamavano Bar
baro chiunque non era della lor Nazione; ma ci fono ftati de Barbari

piu buoni, prudenti, c puliti, che gli ftcfli Latini e Greci.

Anno di CRISTO CCCCLXXXIII. Indizione vi.

di FELICE III. Papa i.

di ZENONE Imperadore 10.

di ODOACRE Re 8.

Confole ^ F A u s T o , fenza Collega . (bo
t Sikl.in Vlt.

TT f~&amp;gt;U crcato Confole Fauflo in Occidente, cib apparcndo dalla Vita (c)

di Papa Simmaco preflo Anaftafio W. Abbiamo una Lettera di Kt &amp;lt;fl-

Alcimo Avito (0, fcritta a Fauflo , e Simmaco Senator! di Roma. Cre-
Dd z de
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II v. A Volg. de il Padre Sirmondo, che il primo foffe il medefimo che fi truova
AN NO 4^3. Confole in qucft anno. Egli c nominate Aginantus , o Aginatius Fau-

(a) Gr&amp;lt;tter
fttis ne Sepolcro di Mandrofa preflb il Grutero

(&amp;lt;),
e Fabretti () .

Thefavr. Truovafi ancora all anno 490. Confole un altro Faufto, appellato per-
jnfcription. cib Juniore . Manco di vita in queit anno San Simplicio Papa, e k fua

morte, per quanto abbiamo da Anaftaiio, accadde nel di i. di Marzo.

fb)

3
F4r- Fu Pontcfice di petto e zelo indefcflb per la vera Fede Cattolica, c

tus infcript.
non ominife diligenza veruna per rimediar alle piaghe oftinate delle

?# 55 8 - Chiefe d Orientc. Allorche fi venne a raunare il Clero per eleggerc
il SucceiTore nel Vaticano, v intervenne un Miniftro del Re Odoacrc,
cioe (*) Sublimis 5? eminentiffimus vir Prafeftus Prxtorio^ atque Pa-

{c) cndl. triciuS) agens etiam vices
pr&amp;lt;eceUenlij]imi Regis Odoacris

, Bafilius (f) .

Roman, fat Si credc quel medefimo, che era itato Confole nell anno 480. e che
Symm*tk* t jja Apollinare Sidonio (&amp;lt;0

e fommamente commcndato . Qucfti intimo

(l) sid&amp;lt;&amp;gt;&amp;gt;t

a ^ a f^cva raunanza, che fccondo il ricordo e comandamento lafciato dal

iil&amp;gt;. i.Epijl.
beatiflimo Papa noftro Simplicio, per ifchivare gli fcandali, non fi po-

9- tefle celebrarc 1 elezione del nuovo Porircfice fenza confulrar prima efTo

(e) Bar&amp;lt;m. Prefctto . Penfa il Cardinal Baronio (*) che una tale Scrittura foflc fup-
nvnuLEcc.

poflii a Papa Simplicio, e finta da gli Scifmatici in occafion delle con-

troverfie, che inforfero dipoi dell clezione di Simmaco. E potrebbe
cflere itato cosi . Impcrocchc vero c bensi, che i Vefcovi nel Con-
cilio Romano all udirnc paiiarc, non pretefcro gia, che foffe un im-

pofturaj nientedimcno foltennero, e con Ultra ragione, che foffe Scrit

tura invalida, si perche era contro i Canoni, non dovendo dipcnderc
1 elezion de fomrni Pontefici dalle perfone Laiche, e si ancora perche
quella Scrittura non era fottofcritta da alcun Romano Pontefice&amp;gt; il

che bailb a fcreditarla. E certo, fc Papa Simplicio avefTe voluto or-

dinarc, quanto fu cfpofto da Bafilio, avrebbc iaputo egli formare il

dccrcto, ne avrebbe lafciato in balia ad un Laico di fignificare al Cle
ro i fuoi fcntimcnti . Perb nel fuddetto Concilio fu giudicata quella
Scrittura di niun valore; e decifo, che non doveffe aver luogo fra gli
itatuti Ecclefiaftici. Succeffivamente adunque fu cletto Papa Felice III.

di patria Romano, Parroco del Titolo di Fafciola, uomo di eminent!

virtu, che non tardb a rigettare 1 Enotico di Zenonc Imperadore, e
a procedure contra di Acaciv Vefcovo di Coftanttnopoli, e contro gli
altri perturbatori dclla dottrina e Chiefa Cattolica, come fi pub ve-
dere nella Storia Ecclcfiaftica.

In queit anno medefimo Unnerico Re de Vandal! in Affrica,co-
vando gia un aitio incredibile contra de Cattolici, perche di fetta A-

...

Y\tUr
r an

j comincib, verifimilmcnte circa quefti tempi, una fiera perfecti-

Ylt,nl\il.i. zione contra de mcdefimi, e maffimamente contra de Vefcovi, la qual
it vtrfecHt. viene lagrimevolmente defcritta da Vittorc Vitenfc C/), con proibirc
W- * a i Lai-

(*) Bafilio , eccelfo ed eminentijfimo Uomo Prefetto del Pretoria , rqfpre-

fentante auto le iieci delf ectellentijfims Re Qdomcre .
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a i Laici 1 aver pofto alcuno in Corte, e luogo nella milizia, con oc- KRA Vo g.

cup.ue i lor beni, c quei de i Vefcovi, cfie venivano a imncar di vi- AJK4&3
ta . Prigioni, efilj, torment! provo chiunque era coitante nella Reli

gion Cattolica, ne voleva abbracciar la fetta Ariana. Battera per tutro

il iapere, che in varj tempi circa cinquemila tra Vefcovi , Preti,Di;t-

coni, cd altri del Clcro, furono cacciati in efiHo, e molriffimi relegati
fra le folitudini del deferto. Ma il furore di quefta perfecuzione prin-

cipalmente divampo nell anno fufTcguentc . Abbiamo da Marcellino

Come 00, che in qucft anno Zenone Auguflo, si per avere un nemi- 00 Mxrctl-

co di meno, e si per fortificare il fuo Stato contra chi era dietro a
&quot;* c m

?
s

turbarlo, guadagno con regali ed onori Teoderico Re, o fia Duca de

Goti della fbrpc Amala, Re dipoi dell&quot; Italia, crcandolo Gcnerale delle

fue Guardie, e difegnandolo Confole perl* anno proffimo venture . Gli

affegno ancora una parte dclla Dacia Ripenfe, e della Mefia inferio-

re, Provincie, le quali, ficcome vcdremo, pare che allora foffero pof-
Icdute da i Gepidi e Bulgari, acciocche le conquiilaffe, c ferviffcro

poi di abitazione a i fuoi Goti : con che avrebbono potuto accorrcre

pih facilmcnte a i bifognt d efTb Imperadore. Giordano Iftorico ag- ,

giugnc (^), ch Zenone 1 adotto per Figltuolo, non gia per una legalc j,

adozione, portante la fucceffion ne gli Stati, ma per una adozion d ono-
e/&amp;gt;..

re-f e gli fece fare una Statua a cavallo, che fu alzata davami al Pa
lazzo ImpelMale. Non e poi da ftupire, pcrche Zenone venifTe a tanta

profufion di onori verfo di Tenderico, perctocche aveva gia per ifpc-
rienza provato, quanto valeflc 1 aiuto fuo v allorchc cbbe da abbattere

Bafililco il Tiranno, e da ricuperarc 1 Impcrio . Allora, per quanto s ha

da Ennodio (0 Autore contcmpoKaneo, c dall Anonimo Valeflano (^), ;

-*

egli chiamb in fuo foccorfo il medefimo Teoderico, e col fuo- brae- Tkmderici .

cio rilali ful Trono . Ma non penso mai daddovero a ricompenfarlo, fe (d) Anony~

non fe ncl prefente anno; e maffimamcnte pcrche crefcevi il bifogno
Mlis v* ie

f-

di si bravo Capitano pel brutto temporale, che ncll Oricnte s andava

fcmpre piu formando contra di lui . Siccome e detto di fopra, Ilk Pa-

trizao e Prcfetto dell Oricnte, rralcontento di Zenone, feguitava a

macchinar la di lui rovina-, e pero in queft anno diede principio alia

ribellione. Raccoma Teofane (), ch egli in compagnia di Leonzia
, ^ ihiff&amp;gt;h.

c d altrt fuoi congiurati, fi porto al Caftello di Papurio nella Cappa- m
chn&amp;gt;og,

docia, e ne eftrafle farina. A&gu!i(i, vedova di Leone Imperadore, che
era quivi riitretta per ordine di Zenone Augufto fuoGenero, e la con-
dufle alia Citta di Tarfo nella Cilicia, condifegno, ch efTadichiarafTc

Imperado-re il fuddctto Leor^io Patrizio, il che fu efeguito nell anno

fiuTeguemc. In tal congiuntura e da credere, ehc anche Leonzia, Fi-

gliuola d efTa Augufta, c Marciana gia fuo Conforte, ordinato Pretc,

imprigionati anch effi in qucl Caftello, ricuperaflero la lor libcrta.

Anno
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Anno di CRISTO CCCCLXXXIV. Indizione vn.
di FELICE III. Papa ^.

di ZENONE Imperadorc n.
di O D o A c R E Re .

Confoli 3 TEODERICO, e VENAN2io.

E**. Volg.
ANNO 484.

(a) Martel-

lin. Comes
in Chronico

(b) Victor

&quot;Iitnonenfis

in Cbmnico

(cl Theo-

phtnes in

Chronogr.

IL
primo de Confoii e Tcoderico^ da noi poco fa veduto Re, o fia

Dues de i Goti, a cui Zenone Augufto, per maggiormente affe-

iionarfelo, conferi quetla infigne Dignita. L altro, cioe f^eaazfo,c
Confole crcato in Occidente. Picnamentc fcoppio nel prefence anno la

congiura d ///&amp;lt;? Patrizio contra di Zenone Imperadore d Orieme. Ab-
biamo da Marcellino Conte GO, che coftui al pari dello fteffb Augu-
fto era di nazione Ifauro, ed infieme con Leorrzio Patrizio fi ribello a
Zenone. Poco dice quefto Scrittore . Victor Tunoncnfe (^) anch egli
folamentc fcrive, che Leonzio colla fazione d lllo Patrizio occupo
Plmperio nell Ifauria. Non folamente in Ifatiria, ma in buona parce
dell Afia prefe fuoco queila ribellione. Qui e da afcoltare Teofane (0,
tuttoche egli a me paia ftendere in troppi anm quefto avvenimento ,

c che lia confufa non poco la fua Cronologia . Narra egli adunque ,

che Verina. dugufta proclamb e corono Imperadore in Tarfo Leenzio

Patrizio, e fulleguemementJ fpedi Lettere circolari a gli Antiocheni
c Popoli dclla Soria, e a tutu i Prefetti dell Oricnte, dell Egitto ,

e della Libia (fe non v ha errore in quefta parola, yegniamo a fape-

re, che la Libia confinante coll Egitto, riconofceva tuttavia I lmpe-
rio Romano, e non gia i Vandali Tiranni delT Affrica) notificando lo-

ro, che veggendo efla fempre piu andare di male in peggio gli afFari

dell Imperio a cagione de^vizj di Zenone, avea percio coronato Leon~

zto Imptradore, uomo piilTimo, ed a propofito per rimediare a i di-

fordini, e confervare la falute della Repubblica. Fu da ognuno con

grandi acclamazioni accettato il novello Augufto. Dice di piu, che

Leonzio come Imperadore entrato in Antiochia nel Mcfe di Giugno,
corrrendo I* Indizione Settima, e per confegucn^a nel prefente anno,
creb Liliana Prefetto del Pretorio . Dopo di che pafso a guerreggiar
contra di Calctde patria fua : il che non s accords con Marcellino Con

te, da cui Leonzio vicn detto di nazione Ifauro. Ora Zenone per eftin-

guere si gran fuoco
, fpedi imrnantinente Giovanni Scita con un grof-

fiffimo cfercito per mare e per terra contra di Leonzio e d lllo, i

quali fconfitti in un grave fatto d armi, appena fi poterono falvare nel

Caftello di Papurio. Mori circa quefti tempi la fuddetta Verina Au-

gufta, vedova di Leone Imperadore, forfe da afFanno e dolore, dopo
aver
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aver aruta mano in tutte Ic ribellioqi di B^filjfco, Marcia.no, e Leon- ERA Volg.

zio. Ma non fi dee tacere, che in compagnia del fuddetto Giovanni ANNQ 484.

Scita fu 4? Z-enonc inviato ancora Teodericv, Confolc in queft anno,
con buon corpo de fuoi Gqci alia ftelTa iraprefa. Lo attefta il fqddetto

Teofane . Anzi fappiamq da Evagrjq U), e da Niceforo Callifto (), (a) Evagr.

che Euftazio Storjco antichiffimo, il quale con iftilc terfo fcrifle la -3- C*P- *7&amp;gt;

Scoria d lllo, narra fra 1 altre cofe, qualmente Teoderico Goto con cj;jf7
buon efercito fu fpedito da Zenonc contra d effq Illo, e di Leonzio, /. \6. i 13.

fenza punto parlare di quel Giovanni Scitj . Non Q pup poi leggerc
fenza cornmozion 4 animo la continuazionc della crudel perfccuzione,
che in quell arjno giunfe al fommo in Affrica contra de Captolici,

per 1 inuon^nit^ di Lftinerico Re de Vandali . Piu di trecento cinquanu
Vefcoyi Gactolici furqno inviati in elilio, parte nella Sardcgna, partc
ne deferti. Le Chiefc de Cattolici tijtte chiufe v intimate rigorofe pe-
qc contra chi non abbracciafTe la fetta Arianaj occupati i beni delle

Chiefe e de particolari . I tormenti e le ignqminic di chi ft^va faldo

nella vera Fede, erano fpettacoli d ogni giorno, e pero fi videro Mar
tin e Confeflbri di non minor coraggio e merito, che quei de primi
Secoli della Chiefa. Ma Iddio non tardo ad atterrar queito moftro di

crudelta . Venne a morte Umtet ifo nel Dicembre del prefente anno, e

diede fine a tante iniquita, con fuccedere a lui nel Regno Gundqbon-

dO) Figliuolo di Gentone fuo Fratello, fotto il qualc refpiro alquan-
to chiunque era feguace della Fede Cattolica. Intanto Felice Papa ten-

nc in Rorna un Concilio, nel quale, efaminate le azioni di Acacio
Vefcovo di Coftantinopoli, profFeri contra di lui la fentenza di fco-

munica e depofizione , con riguardarlo coaie protettor de gli Eretici,
c rco d altre mancanzc.

/

Anno di CRISTO CCCCLXXXV. Indizione vm.
di FELICE III. Papa 3.

di Z, E N o N E Imperadore i ^.

di ODOAC RE Re 10.

Confole J QJINTO AURELIO MEMMIO SIMMACO juniore ,

1 fen^a Collega .

L Oriente non ebbe in queft anno Confole alcuno. L ebbe bensl
1 Occidente, e fu Simmaca celebre perfonaggio di que tempi si

per la fua nobilta, che per la fua Letteratura. Egli era Gencro di

Boezio Filofofo infigne di que tempi, e viene appellate juniore, per

dittinguerlo dall altro Simmaco, che nell anno 446. ottenne anch efTo

la dignua Confolare. Siccome eruditamente oflerva il Padre Pagi (0, ^\
p*lmi

fu celebrate nel prefente anno un akro Concilio da Pafa Felice , in

cui
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cui Pietro Fullone occupatore della Chiefa Antiochena

,
c Pietro Mon-

go ufurpatore di quclh d Alexandria, e di nuovo Acacio Vcfcovo di

Coft*ntinopoli, furono fcomunicati . Di qucfti fconcerti delle Chiefc
Orientali fu principalmente aucore e fomentatore Zenonc Imperado-
rc, macchiato fra gli altri vizj, di quello ancora d un inftabilc cre-
denza. Egli in queft anno ricupero Longino fuo Fratcllo, che era fta-

co lungamentc in prigione O), dove Illo Patrizio dopo eflerfi ribel-

lato, liccome abbiam detto, 1 aveva rinchiufo. E perciocche Zeno
ne non aveva alcun Figliuolo mafchio legittimo, a cui poteflc lafciarc

dopo di se 1 Imperio, eflendoehe uno, ch egli ebbe (fecondo 1 atte-

ftato di Suida W), c chc deftinava di avere per Succcflore, alleva-

to ne vizj , immatiiramente gli fu rapito dalla rnorte : percio nell anno

490. (i propofe d,i far fuccedere nell Imperio quefto fuo Frarcllo Lon
gino, e di dichiararlo Cefare . Ma fra gli aim, chc a quelta elczionc
ii oppofero con franchczza magnanima, uno fu (per attcftato di Ce-
dreno

(&amp;lt;&quot;) ) Pelagio Patrizio, perfonaggio di gran nobilta e prudenza,
e Poeta eccellcnte, che avca tefluta in vcrfi la Storia da Augufto fi-

no a i fuoi di : con rapprclentargli i vizj d eflo Longino, de quali ci

ha informati il predetco Suida . Cofto la vita una tal libcrta di parlare
9. Pelagio, avendolo fatto Zenone barbaramente morirc, come s* ha

da Marcelline Conce.

Anno di CRISTO CCCCLXXXVI. Indizionc ix.

di FELICE III. Papa 4,

di ZENONE Imperadore 13.
di ODO ACRE Re n.

Confoli 3 DECIO, e LONGINO.

A 1Pparticne all Occidentc il primo di quefti Confoli Decio, c Pal-

tro all Oriente. Era Longino Fratello di Zenone Augufto, ficco-

(d) Thtoph. me abbiam veduto di fopra . Torno ad eflere Confole nel 490. e pero
inChrtntgr, Ja Teofane (d) c chiamato due volte Coitfole. Delle cofe d Italia nc

pure in quell* Anno rimane memoria alcuna: fcgno che fe non ci era

da ridere, perche non dovea giammai piacere a gl Italiani il giogo de

Barbari, almeno li dovea goder quicte. E tali erano in vero le forze

di Odoacre, che i Popoli confinanti ftavano in dovere, nc ofavano di

oltraggiar gl haliani, ne di tentar la fortuna contra di lui. Ma in que-

U v*J I 1 1, 14 1.v i vj w 11 n v^/ 1 VIII^M v* w * A^* ^ * V^^M t_4w * imftwii* \j / n *** * ** ^^ *nr

^Mwum con S air* F gliuolo gia d Egidio, chc faccva la fua refidenta in Soif-

fons .
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Cons. Egli e chiamato Romanorum Rex da eflb Turonenfe: il che por- ERA Volg.

S:
indicio d aver egli governate le Provincic tuttavia Rotnane della ANN 0486.

allia con autorita e indipcndenza da Sovrano, fenza voler- riconofce-

rc il Re Odoacre. Clodoveo gli diede battaglia, lo fconfifle; ed ef-

fendofi effb Siagrio ricovcrato prefib Alarico Re de Viiigoti in Tolo-

fa, Clodoveo gliel dimando con intimargli la guerra, fe il ricufava.

Avutolo in rruno, privollo di vita. Cosi vennero in potere de Fran-

chi le rcitanti Provincie Romane, cioe la Belgica prinu, partc della

feconda con Rems, SoifTons, ed altre Citta, ed arrive il dominio de

Franchi fino al confine del Regno de Borgognoni .

Anno di CRIST o CCCCLXXXVII. Indizione x.

di FELICE III. Papa y.

di ZENONF Imperadore 14.

di ODOACRE Re \^.

Confole \ BOEZIO, fenza Collega.

CErto
e, che quefto Boezio Confole fu creato in Occidentc. Dal

Cardinal Baronio (a) vien creduto ii celebrc Filoloro Severino (a)

Boezio, che veramente fiori in que tempi. Ma trovandoil un Boezio *fnal.

Confole nell* Anno fio. e parimente un altro Boezio Confole nell an

no fiz. ne veggendoii appellate alcun di loro Cos. II. cioe Confole

per la feconda volca: percio c e motivo di crederli perlone diverfe .

L ultimo dell anno fiz. fenza dubbio e ii rinomato Filofofo di que-
ilo nome, Figliuolo dell uno de i due precedenti. Sotto queito Con-
fohto fcrivc Cafliodorio (), che il Re Odoacre diede una fconfitta a

.

Fava Re de i Rugi, e il fece prigione. Queilo medefimo fatto pari-
&quot;* c(ironico

mente viene accennato dal Cronologo del Cufpiniano (0 colle poche ^ c )
c vo-

Icguenti da me Italianizzate parole: Segul una battaglia tra il Re Qdoa-
cre

,
e Fcbano Re de i Rugi, e toccu la &quot;vittoria ad Odoacre

,
il quale con-

dujjje frigione il Re Febano fotto il di if. di Nevembre . II motive di

quella guerra con tutte 1 altre particolarita non e paflato a noilra no-

tizia, perche o 1 Italia non ebbe allora Storici, o fe gli ebbe, fi ion

perdute le loro fatiche . Tuttavia diro, che per quanto fi ricava da

Eugippio nella Vita di San Severino (^), fcntta nell anno di Crifto (d)

fii. i Rugi abitavano di la dal Danubio in faccia al Norico, e a qucl-
le contrade, cbe oggidi fono 1 Auftria, e pane deH Ungheria. Con-
tuttocio aveano inoltc Callelia e popolazioni tributarie nel Norico illcf-

fo, e fors anchc ii lltndcvano verlb 1 Illirico, confinando percio co

paefi fottoppfti all Imperio Romano. E perciocche i Rugi faceano

fpeflc fcorrcrie nel territorio Romano, e gli davano il guafto: Ocioa-
fom. 111, Ee ere
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Em A Volg. ere fi mifc irk punto per gaftigare la loro infolenza . Scribe Paolo Dia-
ANN0 487- cono (), che li era accefa uiu grande nimicizia tra Odoacre Re d l-

z&amp;gt;)cMiu4i
tl^ a e Fe etco appellato anche Fava; Re de i Rugi, il quale in quc

Ceftis i.m- giorni abitava nelk ripa ulterior del Danubio, dividendo cffb Fmmc
gobard. 1. i. la fignoria dc f Rugi dal Norico. Pertanto avendo Odoacre raunate
f - ! 9- le genti fottopolte al fuo do rain io-, cioe Turcilingi, Eruli, e una par-

te di Rugi, che da gran tempo gli ubbidiva, ficcome ancora i Popo-
li dell* Italia, pafso nel pacfc de i Rugi, c diede loro una fpavcmo-
fa rotta coll e lie rminio di quella Nazione, c con uccidere (dopo aver-

lo menato fuo prigioniero) il Re loro Feleteo. Devalhto poi tutto il

lor paefe, fe ne torno in Italia, conducendo feco una gran quantita
di prigioni ..Quindi avvenne,che i Longobardi fentendofpopolato il pae
fe de i Rugi, venncro da IL a poco a farfene padroni, e a ftabilirvi

la loro abrtazione. A. noi nondimeno parra poco probabile, che Odoa
cre paflafle il Danubio, ed entrafle nel Rutland. Piu facile e, che fe-

guifle di qua dal Danubio nel Norico la. fconfitta totale di quella bar-

barica nazione r parte nondimeno delta quale troveremo fra poco tut-

(i&amp;gt;) Eugifp* tavia in Italia. Nella fuddetta Vita, di San Severino W, fi legge 1 e-
, vitas, fortazione fatta da quel fanto Vecchio prima di morire al fuddetco Re
S

[
mi

i-.
^e*K-uo Fava, e a Gifa Moglie fua crudcliffima, minacciando loro del-

&quot;

le difgrazie, fc non mutavano vita. Aggiugne Eugippio, che Federi

go, Fratelto d eflb Re Fava, o fia Fabano, dopo la morte di quel gran
Servo di Dio fpoglio il di lui Moniftero, c refto poi uccifo da Fede

rigo Figliuolo. di Fava . Ed eflendo ftata in appreflb mofla guerra da

Otacbara (Io fteflb e che Odoacre} i Rugi reliarono fconfmi, mefib
in fuga Federigo, Fava prefo con Gifa fua Moglie, ed amendue con-

dotti prigionicri in Italia. Seguita a dire Eugippio, che il fuddetto

Federigo Figliuolo del Re de Rugi da li a qualche tempo fe ne ritor-

no al fuo paefe i e pcrchc probabilmentc diede fofpetto d altrc novi-

ta, Odoacre fpcdi incontancnte cola Onulfo fuo Fratello con un po-
tente cfercitod armati: rl che fu cagione, che di nuovo Federigo pren-
defle la fuga . Ma non volcndo Odoacre impegnarfi a tener le fue for-

ze in quelle parti, con lafciare allo fcoperto 1 Italia, ordino al Fra

tello di ritornarfene, e di condur feco rutti i Romani, che abitavano

in quelle comrade, acciocche non reftaffcro eipofti alle vendette de i

Barbari . Convenne percio a quella gente di abbandonar le loro cafe e

Chicfe, e tutto il paefe &amp;gt;

e in tal congiuntura fu anche trafportato in

Italia il Corpo di San Severino, che finalmente fu collocato nel Ca-
Itello Lucullano tra Napoli e Pozzuolo, cioe in quel raedefimo, dove
Odoacre avea relegato Auguftolo gia Imperadore. Per conta poi del

fopra nominate Federigo, egli ricorfe a Teodericu Amalo Re dr i Go-

ti, che allora dimorava in Citu Nuova nclla 1 rovjucui delL (iia .

Cosi Eugippio; e quefta particolarira e ben da notare^ ita - di

qui Teoderico prefe motivo e prereito di mu-wt-r guerra ad ,

(c) innoA.
fiCCome andremo vedendo fra poco. Ennodio

(&amp;lt;) apertain ,

jhetdirlc^ e êre di qui nata la difcordia fra Odoacre e Teoderico, t
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dc i Rugi si raalcrattati dal primo crano parenti dell altro . In quefto ERA Volg.

mentre, fccondoche ci fa fapere Marcellino Conte (*), Teodcrico non ANN 0487.
mai fazio de benefizj ed onori a lui compartiti da Zenone Augufto, (a )

con una gran mafnada de fuoi fece una fcorreria fin preflb a Coftan-
l &quot; Co&amp;gt;* &quot;l

tinopoli, e da nimico arrive alia Terra xii Melenz.iada&amp;gt; e dopo di aver

attaccato il fuoco ad aflaiffimi Luoghi, fe ne torno a Cuta Nuova
della Mefia, onde era venato. Queita novita ed intblenza, Marcclli

no, come ho detto, rattribuifce airincontentabil ambizione di Teo-

derico, e puo eflere, crfegli colpifle nel fegno. Tuttavia merita ri-

fleflione cio, che lafcio fcntto Eultazio Epifanienle, Stonco Greco di

quefti tempi, citato da Evagrio (), e da Niceforo Calhlto (0: cioe

che Teoderico, dopo avere ben fcrvito a Zenone nella guerra contro ad ( J\
c

:
i7

,

Illo e Leonzio accennatadi fopra , icopri , che I Imperadoreper ricom- r s cMffut
penfa tramava inlidie contra la di lui vita, e pero il ritiro da lui. Di ;. 16.

fimili guiderdoni folea far Zenone a chi 1 aveva meglio fervito nclle

fue occorrenze. Qual fia la verita, niuno il puo fapere in tanta lon-
tananza di tempo . Ognun facilmente parla de gli aftari dc Principi , ma
facilmente ancora s inganna in voler colla fua tefta fcoprire i legreti
de i lor gabinetti .

Anno di CRISTO CCCCLXXXVIII, Indizione xi.

di FELICE III. Papa 6.

di ZENONE Imperadore ij.
di O D o A c R E Ke 1

3 .

Confoli &amp;lt; DINAMIO, e SIFIDIO.

AMendue
quefti Confoli fon creduti dal Panvinio 00 creati in Oc-

/-^ p
cidentej ma fenza addurne pruova alcuna . Fini di vivere in fafi cT/&quot;

queft anno, fecondo il parere del Padre Pagi (e), Pietro Fuilone Ere- -

nco cd ufurpatore della Chiefa Antiochena, ma lenza alcun frutto pel
Cattolicifmo, perche ebbe per Succeflbre Palladia infetto della me-
dcfirna pefte. Fino a quefti giorni, per atteftato di Marcellino Con-

), Illo Patrizio, c Leonzio, che avca prcfo il titolo d /mpera- /&amp;lt;

dore, s crano mantenuti nel forte Caftello di Papurio in I fauna, dap- In

poiche furono fconfitti dall armi di Zenone Augulto. Quivi /tettero
per tanto tempo bloccati dalle foldatefche Irnperiali . Finalraeacc dovet-
tcro arrenderli per mancanza di viveri, ne fi tardo moito a n.ozzar
oro il capo, che fulle picchc fu tnonralmcnte portato a Coltantino-
poh. JNe manco chi taccio d ingratuudme Zenone, per non aver u-
Uto punto di clemenza vcrfo chi avca rimeflb lui lui Trono in queft

fegui di nuovo pace e concordia tra eflb Augufto, e Teottertfo
^ e 4 slma-
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ERA Volg. Amah, Figliuolo naturale di Teodemlro Re dc i Goti , II chiamo io cos!
AKNJ 4^8. fu iia fcj c &amp;lt;ji Giordano Storico (*), che ricavo la Scoria fua da quells di

dt Ret G*t Caffiodorio. E certamente Cafliodorio, per effere ftato Segretario delle

cap. 55. CP- Lettere del medefimo Teoderico, dappoiche fu divennto Re d Italia,

poce ben fapere,chi era Irato il Padre di lui . Contuttocio reca motivo di

qualche ftupore il vedere, che Teofane (*) chiaramente il chiama Fi-

y^luo & fralamere ,
il quale, fecondo Giordano, fu folamente fuo Zio

(c) Match, paterno. Malco Bizantino (&amp;lt;} ,
che condufle la fua Scoria fin dopo querti

Tom. i. Hid. tempi, ne quali verifimilmente viffe, anch egli 1 appella Figliuolo di

Belamero , Ne diverfo nome gli da 1 Anonimo Valefiano
(&amp;lt;0 , Onde fia

proceduta quella diverfita di pareri, alcra cagione io non faprei indo-

vinare, fe non che Teoderico, allorche fegui la pare fra Leone Au-
(e.)3crdan. gufto e i Goti, C f), fu iriviato per ollaggio da Valaroerc fuo Zio
it. c. 51. a ilora regnance a Coftantinopoli &amp;gt;

laonde allora dovettero cominciare

a chiamarlo Teoderico di Falamere , per diftinguerlo da Teoderico Fi

gliuolo di Triario, che die molto da fare in quegli fleffi tempi a i

Greci . Theodericw cognomento Valamer egli e appeliato da Marcellino
(f) Marcel- Conte (/), e non eia Filius. Walcwier fecondo il Grozio vuol dire
tin. ibid. T, .

Pnncipe .

Ora Teoderico, chiamato da altri Teodorico
, il quale probabilmente

mirava con occhio invidiofo la conquifta si fclicemente fatta da Odoa-

cre del Regno d Italia, fi fcnti nafcere in cuore il dcfiderio d acqui-
ftar egli per se una si riguardevole fignoriaj e maggiormente s accefe

quefta fua voglia, da che Federigo Re de i Rugi era ricorfo a lui per
eflere foilenuto contra di Odoacre, e vedeva i fuoi Goti malcontemi

dell ozio, in cui fi trovavano , e delta lor refidenza nella Mefia e nell

(g) Htfor.
Ulirico. L Autorc della Mifcella (i) aggiugne, che gli fteffi Goti

Mifctll. importunavano Teoderico, perche loro procacciafle un miglior paefe
lom. i. Rer. ^a abitarvi . Pertanto, fe preftiara fede a Giordano, Teoderico in
italxar.

pcrfona, o almeno per via di Lettere, o di Meffi, parlo a Zenone

Augufto, con pregarlo di permettergli di paflare con tutte le fue

forze in Italia, per liberarla dal Re de Turcilingi e de i Rugi^ Tiranno

d Italia. Jmferocche^ diceva egli,j vincerb, fara con gloria di yoftra

Mae/la, perckt r acquifto Ji dovrd alia -voflra munificenza, e poffederb

quello Stato per loflra concejfiwe . Air incontro fe farb vinto, nulla ci per-

derete J^oi ; anzi ve m verra del profitto , perche rifparmierete le penfioni ,

che ci pagate ,
e rimarrete libero dal pefo della mia gente . Zenone accon-

fenti, e fatti molti doni a Teoderico, il lafcio ire in pace. Ma fe

(h) Protep. afcoitjamo Procopio W, Evagrio (0, c Teofane 00, Io fteflb Zenone

attrlh i Augufto fu quegli, che bramando di levarfi d addoflb que Barbari

inquieti, da quali era si fovente moleftato, perfuafe a Teoderico di

(i) Evdgr. portarfi all imprefa d Italia: propotizione ,
che fu ben volentieri ac-

lib. 3. c. r~i. co ] ta ja \u [ f jn fomma egli tomato a fuoi, e trovatili tuiti difpolli

a fagrificare le lor vite per ia conquilta di si bel paefe, attefe a pre-

pararfi &amp;gt;

e fecondoche abbiamo da Marcelimo Conte, tutta la Nazione

Gotica, a lui fuggetta, fi mofle nell Autunno di quell Anno da non
fo
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fo qual fuo pacfe . Seco era fua Madre, ed una Sorella . Pofero i Got! ERA Volg.

fopra le carra i fanciulli, le donne, i vecchi ,
e quanti mobili potc-

ANNO 4&8.

rono portar feco ;
ed in oltre il grano, ed infino i mulini a mano per

macinarlo. Era iul fine dell Anno, e pure il verno, le nevi, e il

ghiaccio non potevano tratcenere il viaggio di coftoro: tanto era la

lor voglia di giugnere in Italia; ma non dovettero gia fare gran viag

gio per quello, che fi dira all* Anno feguente. Ennodio (a) fcrive: (a) Ennod.

Innumeros diffufa ptr Populos Gens una contrabitur , migrante tecum ad p
*&amp;gt;&quot;gyr&amp;gt;(-

Aufoniam Mundo . (*) Sara un iperbole permeffa a i Panegirifti , che
T

&quot;&quot;ier&amp;gt;c&amp;gt;

Teoderico feco conducefle un Mondo di perfone : contuttocib fi pub
credere, che un gran nuvolo di genre fofle quella Nazione, dianzi do-

minante, o fparfa nella Pannonia, Mefia, Illirico, ed altre contrade.

Dice il medefimo Oratore piu fotto, che il Popolo condotto in Italia

da Teoderico fi poteva paragonare alia rena^ e alle Stelle . Come av-

venimento ancora degno di memoria notb il Cronologo del Cufpinia-
no () ,

che nel giorno di Pafqua del prefente Anno 17. d Aprile bru- f
b) chront-

cib il Ponte di dpollinare , cioe in Ravenna, come lafcib fcritto an-
^&quot;

c
&quot;ff

-

che Agnello (0 nella Vita di San Giovanni Arcivefcovo di Ravenna, (c; Agntll.
Dovea eflere un Ponte fabbricato di legno, ma con fingolar maeftriaj v^rt. /.

e perb deena di raemoria fu la di lui rovina .

Tom - * Rer -

Italtcar.

Anno di CRISTO CCCCLXXXIX. Indizione xn.
di FELICE III. Papa 7.

di ZEN ONE Imperadore 16.

di ODOACRE Re 14.

Confoli t PROBING, ed EUSEBIO.

IN
Occidente fu eletto Confole Probino , creduto della Cafa Anicia .

Eufebio fu Confole dell Imperio Orientalc . Diede fine a i fuoi gior-
i in quell anno jfcacia Vefcovo di Coftantinopoli C^), gia fcomunicato (d) v&amp;gt;ttr

da Papa Felice, cd ebbe per Succeflore Flaviano^ appellate Flavtta. Tun &amp;lt;nfs
.

i- -
i i i r i r i i- t /-

&quot;* Chronic.
o fraviia da altn, che iolamente campo tre men, e dopo di 1m fu
clctro Eufemio, il quale fi moftrb di fentimenti Cattolici, e difenfore
del Concilio Calcedonefe, con aver fatto immediatamente cancellare
da i facri Dictici il nome di Pierro Mongo Eretico, ed ufurpatorc della

Sedia Patriarcale d Aleflandria. Nella Primavera, o piu tofto nel Feb-
braio di queft anno, giunfe 1* immenfo efercito di Teoderico Re de i

Goti,

(*) Unifcefi una, Genie fparta per Pepoli innumeraUli
, teco pa/anda

f Italia u
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En* Volg. Goti , chc era in moto per venire in Italia , al Fiumc Ulca . Quivi
ANN048p. trovo la nazione de i Gepidi tutta in armi per contraftargli il paflb,

pcrche temcflc di lafciar paffare per quel terreno
, chi, qualora glie-

ne fofle venuca voglia, vi fi avrebbc potuto fermare; o pure perche
crano ftati guadagnati que Pqpoli da Odoacre , gia ben informato de
1 difegni di Teoderico. Pare, .chc i Gepidi pofTedcffero o tutta o pane
delia JDacia Ripenfc di qua dal Danubio, che Zenone dicemmo aver
conccduta a Teodcrico, fc pure ,non accorfcro da altro paefe . Certo

, che 1 oppofizionc fu fatta. Ora trovandofi 1 Armata Godca affa-

matadall una partc, perch era venuta meno la vettovaglia, edall altra

chiuio il patsoj la neceflita la cotlrinfe a combattere, benche con trop-

po fvantaggio. Paflarono dunque il flume, pofero in rotta i Gepidi,
e ne fecero grande ftrage . II Padre Sirmondo chiama il Re de Gepidi

(a) Hifitr.
d allora Gtuidarito. Ma 1 Autore della Mifcella C) gli da il norae di

Mifccll. Triojlila,) e dice chc coftui rimafc morto in quella battaglia. Di piu
\1om.i. aggiugne eiTo Autore, che Teoderico poco appreflo Bubam Vulgano-
f.er. italtt. Kum egem magnet fimul cum fuis agminibus cade proftravit . (*) Ma (1

ha da icnverc Vulgarorum ,
cioc Bulgarorum: il che ci fa intcnderc

,

chc fin d allora i Bulgari aveano meflb piedc nella Mefia inferiore .

Ed in fatti quell Autore poco piu di fotto.aggiugne, chc i Bulgari
fecero una lagrimevolc fcorreria nella Tracia, e la devaftarono tutta .

(b) Ennod. nnodio (^) iembra dire, che i Sarmati ii oppofero anch effi a i Goti,

Panegyric, ma furono diffipati ben tolto. Seguitando ora 1 Autore della Mifcella,
fecondo la mia edizione, c gli Anonimi ValeGano, c Cufpiniano, che

fono i piu efatti Storici di qucfti avvenimemi, :e dafapere, che Odoa
cre conofcendo qual fiero temporale (i fofle moflb dall Orientc contra

di lui, ammafso quanta gente pote per opporviti . Se vogliarn crede

re al fuddetto Ennodio, cioe ad un Panegirilta Oratore, che accrefce

o fminuifce tutto, per elaltar fempre il fuo Eroe Teoderico, avea Odoa
cre eccitate contra di quello tutte le Nazioni, e molti Re.crano accorfi

in aiuto d eflb Odoacre. Nel primo di d Aprile creb Generale dell ar

mi lue
&quot;Tufa-y

e pofcia egli fteflb, quando fcnti avvicinarfi il nimico,
fi porto colla fua potentiilima Armata al Fiume Lifonxo di la da Aqui-
Icia nel Friuli, e quivi (i trincero .

Arrivato dall altra partc Teoderico^ fpcfc alcani giorni per rifto-

rarc in quell ubcitolb paefe la fua gente c i cavalli affaticati per si

lungo viaggio . Pofcia fcelto il di della battaglia, e mefle in armi tut

te le fquadre de fuoi combattenti, valico tl Fmme, ed aflali 1 oppo-
fto efercito di Odoacre. Fu fanguinofo e ternbile il conflitto, ma in

fine tocco ad Odoacre il prendere colla pcggio dellc fue genti la fuga.
In qual giorno feguiflc quelta giornata campale, nom fi puo raccoglie-

re dal Cronologo del Cufpiniano, perch egli confonde le azioni e i

tempi. A noi .baftera di fapere, che Odoacre fi ritiro a Verona, fpe-
rando

(*) Con iftragi atterrb Buba Re de&quot; Bulgari affimt celle fue fquadre .



ANNALI D* ITALIA.
rando che quella forte Citta, e 1 Adige gli doveflero fcrvir d arginc. ERA Volg.

Ma cola fopragiunto anclie Teoderico, fi venne ad una feconda bat- ANN 0489.

tagln poc-i luogi dalla (t?fla Citta. Fu non minore la ftrage di qucfto,
che del precedente conflntoj ma ancor qui foprafatto Odoacre dalle

forze nimiche, rimaie fconfirto, e di nuovo prcfe la fuga () . Molti (a)

furono, che in fuggendo fiprecipitarono nell Adige, e quivi trafpor-

tati dalla rapidita dcU acque4 finirono divivere. Scppe ben profittare

Teoderico della vittona, perciocche nel caldo d efla feguitandb i fu-

gitivi, ebbe la fortunx d entrare in Verona, i cui Cittadini per la co-

iternaziorve non ofarono di far telta. Dopo quefte fconfitte Odoacre
con quelle truppe,. che gli erano reflate, prefe il cammino alia volta

di Roma,, con ptnfiero di quivi fortificarfi, per quanto s*ha dalla Sto-

ria Mifcella.- Ma giunto cola vi trovb ]e porte ferrate, ne potendo
in altra mamera: sfogar, la fua rabbia per un tal rifiuto control Citta

dini, mife a. ferro e fuoco tutti i contorni . Pofcia di la fc ne. tornb a

Ravenna, dove fi diede a far quante fortificaxioni mai pote per fua

difefa . 11 Cronologo del Cufpiniano imbroglia qui le cofe,. narrando

in un fiato, che Odoacre entro ne trincieramenri (di Ravenna), con

aggiugoere, che i. fuoi; foldati Eruli fi mifero nella Pigneta,,e che fi

venne ad un combattiroento, in cui refto uccifo Libdla Generale deDa

milizia, e tagliati a pczzi aflaiffimi dall una c daJl altra parre : dopo di

che Odoacre C chiufe in Ravenna a di p. di Luglio. A gli Anni fc-

guenti appartengono quefti fatti. Ora il vittoriofo Teoderico indiriz-

zo i fuoi paffi alia volta di Milano, dove era il miglior nerbo delle

forze di Odoacre, e gli riufci di guadagnare e tirar nel fuo partito
buona parte di quelle foldatefche, che fe gli arrenderono, infieme con

Tufa Generale dell Armata d eflb Odoacre. E ftando in Milano, non

pochi Popoli concorfero cola a riconofcerlo per Signore,, fra quali fi

contarono i Pavcfi, alia tefta de quali and6 Santo Epifanio loro Vefco-
vo. Lafciatofi poi adefcare dalle belle parole di Tufa, uomo furbifll-

mo, che gli promettea mari e monri, I invio con parte dell cfercito

contra di Odoacre. Giunto coftui a Faenza, intraprefe 1 affcdio non
so fe di quella Citta, o pur di Ravenna. Ben so per relazione dell

Anonimo Valefiano (0, c dell Autor della Mifcella (0, che ufcito (b)

Odoacre di Ravenna, c venujo a Faenza, allora Tufa fi cavo la ma- - mus Valef-

fchera, c tomato co fuoi al fervigio di lui, gli diede anche in mano
^V^/^&quot;

r

i primarj Ufiziali, ed aflaiffimi foldati di Teoderico, che gi a erano fe- Tim. L
co venuti, ed appreflb furono condotti ne ferri a Ravenna : avveni- Rer. italic.

mento, onde reito si fattamente forprefo Teoderico, che giudico be-

ne di ritirarfi coH efercito in Pavia, dove attefe a premunirfi con tuttc

le poflTibili
fortificaziont .. Ennodio (if) anch egli racconta, che in tal

congiumura un immenfa moltitudine di Gotiu rifugio in quella Citta .

Con si itrepitofe awenturc termino il prefente anno . Ticenf.
Efifcofi .

Anno
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Volg.
ANNO 490.

(a) Sirmon-

Aut in Notts

ad lib. i.

Epift. S. En-
nodti .

(b) Amelt-
ven. Fuji.

(c) Pagius
Cnt. Baron.

(d) Ennod.
1. I. Efift. 5.

(e) Anonym.
ValefiAntts .

Anno di CRISTO ccccxc. Indizione xnr.
di FELICE III. Papa 8.

di ZEN ONE Imperadore 17.

di O DO AC RE Re i j.

p f
,.

$ FLAVIC&amp;gt;FAUSTO juniore; e
11

\ LONGING per la ieconda volca.

LOngino
Confole per la feconda volta appartienc all Oriente, cd e

il Fratello di Zenonc Augufto, cioe quel medefimo ,
che era Al

to Confole nell anno 486. Faufto juniore fu Confole in Occidentej e

pare ben da llupirfi, come Odoacre in tante turbolenze, e maflfitna-

mente fe e vero, che Roma ft fofle levata dall ubbidicnza di lui, creafle

quefto Confole, il quale fembra anche acctrttato inOriente. A diftin-

zione deU akro Faufto ,
ch era ftato Confole nell anno 483. vien que-

ito chiamato Juniore. Oflervo il Padre Sirmondo O), che fuo Padre

era ftato Gennadio Jivieno Conlole nell anno 4fo. Credo ben io, che

s inganni 1 Ameloven (^), allorche a quello Confole attribuifce i no-

mi di Aritcio Acillo Aginanzio Faujio . Querti apparten^ono al prece
dence Faurto Confole . Pretende ancora il Padre Pagi (0 ,

che nella

Lettera di Ennodio 00, indirizzata a Faufto Confole nel prefcnte anno,
effb Faufto fia chiamato Amsno . Ennodio fcrive a Faufto, con ralle-

grarfi del Confolato conferito ad Avieno di lui Figliuolo, ne giii fcri-

ve, che anch egli portafle il Nome, o iia Cognomc di Avieno . Mori

neU anno prefente rictro Mongo Eretico, che circa fei anui occupo
la Chiefa Patriarcale d Alexandria, con avere per SuccefTbre Atana-

fio II. anch eflb attaccaco a i medefimi errori: con che redo tuttavia

in gravi diviiioni e turbolenze la Chiefa Aleflandrina . Cio, che ri-

guarda San Cefario Vcfcovo di Aries, il quale fcriffe in quelli tempi
contra di Faullo Vefcovo di Riesj e i Concilj tenuti in Francia con-

tro le novita de Predeitinaziani ; ed altre notizie fpettanu a Gennadio

Prete di Marfilia, che continue il Trattato di San Girolamo de
gl-i

Scrittori Ecclefiallicij iiccome ancora a Sahiano Prete mcdefimamcn-

te, non gia V
r
efcovo della tteffii Citta: potra il Lettore racc^glierle.

da gii Annali Ecclefiaitici del Cardinal Baronio, del Fkuiy, e del Pa

dre Pagi. In quelt anno, per quunto abbiamo dall Anonimo Valefia-

no (&amp;lt;- ), Odoacre da Ravenna portoffi a Cremona, che dovea tuttavia

ubbidne a i di lui coinandamenti ,
c pofcia pafso a Mihno con quan-

te forze pote, con difegno di adalire Teodcrico r Ma ne pur quefti

fi ttava colle muni alia cintola. Aveva cgli fcritto a i Viiigoti della

Gallia con prcgarli d inviargh un buon nnforzo delle loro mili2ie&amp;gt;
c

il Re jflarico, che regnava allora fra cffi, trattandofi d aimare chi era

della
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della ftefla loro Nazione, e come Fratello, ben vokntieri gli fpedi a ERA Volg.

Pavia alquante fchiere de fuoi piu bravi combattenti . Allora Teode- ANNO 490.

rico, lafciata in Pavia la Madre colle Sorelle, e col volgo imbelle del-

la fua Nazione, fidmdofi dell onoratezza di Santo Efifanio Vcfcovo
di quella Citta, ufct in campagna col fuo bellicofo efercito, ed i:o in

traccia dell avverfario Odoacre, il raggiunfe preffb il Fiume Adda (al
fiume Duca fi Jegge prcffb Caffiodono O)j ma quefto Fiume e inco- (a) cff&amp;gt;t&.

gnito a gl Italiani ) dove gli prefento la batcaglia nel di 13. d Agofto .
i*cbr/&amp;gt;o;c.

Menarono le mani con gran coraggio amendue le Armacc, e fegui un

fanguinofo macello si dall una come dall altra parte, con reftare fra

gli altri eftinto ful campo Pierto Conce de Domeftici, cioe Capitan
delle Guardic di Odoacre. Ma in fine ancor quello conflicto ando a

tcrminarc come gli ahri due precedenti colla rotca di Odoacre, il quale
a forza di fproni ii falvo a Ravenna colic rcliquie dello fconfitto efer-

cito fuo. Ne fu lento ad infeguirlo Teoderico colle vitcoriofe fue genti,
e a mettere 1 afledio a quella Citta. Stabili egli il fuo alloggiamento
nella Pigneta, trc miglia lungi dalla ftefTa Citta, dove fece de i forti

trincieramenti . Mentre querta gran lite fi agitava colle fpade fra i due

Competitori, abbiaoio dalli fteffa Scoria Mifcella W, che uaa grande (b ) Hifttr.

Armata di Borgognoni, i quali colla lor fignoria abbracciavano allora Mifatia

anche la Savoia, calo in Italia col Re Gundebaldo, chiamata non so fe t ^-c

da Teoderico o da Odoacre ; ma pretendendofi burlata con un appa-
renza di lega ,

ne trovando nella Liguria perfona che loro fi opponef-
fe, diede il facco dapertutto, e condufTe nella Gallia un immsnfa quan-
tita di prigioni . O nel prefeute o nel fufTeguente anno accadde la bar-

barica azion di cofloro. Abbiamo eziandio da Ennodio (0, che circa
(c) Enn?d.

quefti tempi la Citta di Miiano pad di grandi culamita, e ne tocco la

ma parte a Lorenzo Arcivefcovo d effa, tnentre nell irruzion de nemi-
ci i Criftiani a guifa di pecore erano condotti in ifchiavitu . Da i fud-

detti Borgognoni venae quefto flagello .

Anno di CRIST o ccccxei. Indizionc xiv.

di FELICE III. Papa 9.

di ANAST^SIO Imperadore i .

di ODOACRE RE 1 6.

Confole
^
OLIBRJO juniore, fenza Coflega.

NEH
Occidente niun Confole fu create, perche tuttavia fi difpu-

tava del Regno tra Odoacre e Teoderico . Sicchc il folo Orien-
te diede per Confole Olibrlo appellate juniore a diftinzione dell altro,
che era ftato Confole ncll anno 464. ed era poi divenuto Imperador

Tom. III. Ff d Oc-
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(a) Moat-

faucon pa-

*c.f. 2.07,

(W T.heo-

(c) K-uagr..
A. 3. can. 30.

(d)
mm Vltf.

ty Hi/lor,

MijcelL

Rtr. Itilit,

d Qccidente. Em egli Figliuolo d Ariobindo Generale d armi , ed in-

figne perfonaggio nella Corte Imperialc de Greci, e di Giuliana figliuo-
la del predetto Impcradore Olibrio . La Genealogia di queila Giulia-

a ci fu data dal chiariflimo Padre de Monrfaucon
(&amp;lt;) Benedettino di

San Mauro . In queft anno Zenone Impcrador d Qriente fini di vivera

c di regnare nel di 9. d Aprile. Chi defidera delle favole, legga cio,
cke lafciarono fcritto Zonara, Cedreno, e Niccforo Callitlo, intorno

alia raaniera dclla fua morte, eflendofi fparfa voce, che trovandofi egli
ua di ftranamente ubbriaco ( il che non di rado fuccedeva ) Arianna

fua Moglie, anch erTa disguftata di lui, il facefle feppellir come mor-

to, e ben chiudere 1 avelloj e che digerito il vino, e tomato egli in

fe fteflb, con inutili grida ed urli fofle coftretto a morir ivi daddovero.

Certo e, che quefto Imperndore lafcio dopo di se una memoria fune-

fta per cagione de molti fuoi viz}, e per aver fomentati gli Eretici

e le Erefic di que tempi. Ma non lafcio gia Figliuoli maichij e pe-
ro Longino fuo Fratello, ftato gia Confole due volte, ed allora Prin

cipe del Senato, ma uomo fuperiorc di gran lunga al Fratello ne* vi

zi
,
fidandofi fpezialmentc ncll appoggio delle foldatefche Ifaure, ten-

to e fpero di fuccedere nell Imperio . Ma 1 Imperadnce drianna fcppe

adoperarfi con tal deftrezza, che guadagnati i voti del Senato, e dell

efercito, fece proclamar Imperadore dnaftafio, allora Silenziario del

facro Palazzo (bafTa Dignita) e non peranche giunto al grado di Se-

natore. Era egli nato in Durazzo. Scrive Teofane (), che Eufemio
P at! arca di Coftantinopoli, tenendolo per indegno dell Imperio, ab-

borriva di confentire all elezione di
lui&amp;gt;

ma avendo Anallado fotto-

fcritta una promefla di feguitare il Concilio Calcedonefe, come Rego-
la di Fede, Eufemio s indufle a coronarlo . Salito egli poi ful Trono,
racconta Evagrio (c), che moftrandofi amator della pace, non voile

far novita alcuna nelle cofe della Religione e dclla Chicfa, }afciando

che chi voleva fodenere il Concilio- fuddetto, lo foileneffe ; e chi ave-

va abbracciato 1 Enotico di Zenone, feguitafle a tenerlo: per la qua!
mondana Politica maggiormente fi confermarono e crebbero le dilcor-

die nelle Ciiiefe d Onente con grave pregiudizio del Catcolicifmo ,

Seguitava intanto 1 affedio di Ravenna, entro alia quale era chiufo il

Re Odsacre . Abbiamo dall Anonimo Valefiano (d), ch efTo Odoacre,
ficcome uomo valorofo, ufcito una notte dclla Citta con tutto lo sfor-

zo de fuoi Eruli, ando ad alTalire I* Armata del Re Teoderico, che fta-

va ben trincierata nella Pigneta. All inafpettata vifita non puchi dc Go-
ti rimafero trucidati) ma prcfe 1 armi da tutto il campo, dopo una oiti-

nata difefa e ofFefa, e che cofto la vita a gran copia di quc- Burbari,
furono rovefciati gli Eruli con loro gran perdita, ed ofabligato

il re-

llante alia fuga . 11 Generale dell Armi di Odoacre, chiarmto Le-vila^

o Levilla (preflo il Cronologo del Cufpiniano ha il nome di Ltbella)

rimafe morto in fuggendo ncl Fiume Veiente, che Bidens da altn e

chiamato, & oggidi Bedefe,.o Ronco. Odoacre ebbe la fortuna di ar-

r*var falvo in Ravenna, dove fi rinferro . L Au:ore della Milcella (0
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fa mcnzione anch cgli di quefto fatto con dire, che Odoacre fovente ERA Volg,

ufcendo co fuoi dalla Citta, inquietava 1 efercito di Teoderico
&amp;gt;

e che ANNO 491.

ulttmamente fatta una fortita di nocte addoffb a gli aflediami
,
ne fece

gran macello&amp;gt; ma in fine fuperato da i Goti, che fecero una gagliar-
da refiftenza, fe ne fcappo entro la Citta. La ftefTa azione fotto que
fto medefimo anno e narrata da Caffiodorio () con dire, che ufcito ^ cajTud
di notte Odoacre al Ponte Caudidio fu con una memorabil zuffa vinto i chronic*.

dal Re Teoderico. In vece di Candidio fi dee icriverc Candiano
, Luo-

go celebre preflo Ravenna . E lo atteita anche Agnello Scrittore del

Secolo Nono nelle Vice de gli Arcivefcovi di Ravenna (), dal quale (

parimente impariamo, che Teoderico fi era poftatb non lungi da Ra- r
f;

Arch &quot;-

venna nel campo (be ft cbiatna di Candiano; e che Odoacre due volte ^^n.
battuto, torno col fuo efercito al predttto Campo^ e re(to fconfitco la Part. r.

terza volta: dopo di che fi rinchiule neila Citra. Aggiugnc pofcia effb x m - II-

.

Agnello, che Teoderico (per quanto io vocredendo, eriendo confufe
Ker ltaitc

le fue parole) ando a Rimini, e di la co i Dromoni, cioe con barche

da trafportar gente e viveri, arrive al Porto Lione, per impedire i

foccorfi dalla pane del mare all aflcdiata Citta, con far dipoi fabbri-

care un Palazzotto nell Ifola, dove a tempi del medefimo Agnello era

il Moniilero di Santa Maria, fei miglia lungi da Ravenna: la qual Cafa
il medefimo Agnello fece demolire per valerfi di quel matcrule . Ag-
giugne Caffiodorio, che in quell anno i Vandali fupplicarono per aver

la pace, fenza dire, fe dall Imperadore d Orientc, o pure dal Re Teo
derico, c da li innanzi ceflarono di fare incurfioni nella Sicilia. Mar-
cellino Conte

(&amp;lt;)

accenna anch egli, che legui in Coltaniinopoli una M Mar(en
guerra fra la Plebe, e .che una parte della Citta e del Circo rimafe comes 1&quot;

.disfatta da un grave incendio. c

Anno di CRISTO ccccxcu. Indizione xv,

di GELASIO Papa i.

di ANASTASIO Imperadore x,

di ODOACRE Re 17.

Confoli 5 FLAVIO ANASTASIO AUGUSTO, eRupo.

SEcondo
il coflume de gli altri Impcradori Anaftafis in Oriente nel

primo Gennaio del fuo Imperio prefe il Confolato. Rufo fuo Col-

lega viene appellaco Conte dal Cronologo del Cufpiniano (0, eilPan- (d)

vinio (0 pretende, che egli folTc Confole create in Qccideme, ma fen-

za recarne pruova alcuna&amp;gt; apparendo nulladimeno, che 1 Imperadori
d Oriente talvoka in quefti tempi crearono anche il Confole Occiden- n -,U5 /

tale . Pafso nel preiente anno a di i. di Febbraio a miglior vita Fe- ftn confl
Ffi lift
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lice Papa, Terzo di quefto nome, che San Gregorio Magno chiama
fuo jftavo, Pontcfice, la cui memoria e gloriofa ne Fatti Ecclefiafti-

ci . Nel di primo del fufleguente Marzo gli fu dato per Succeffore

Gelafio di nazione Affricano, uno de
r

piii riguardevoli Paftori, che ab-

biano riernpiuta la Sedia di San Pietro . Diede egli principio al fuo Pon-
tificato corv procacciare rimedj al miferabile ftato delle Chiefe d O-
riente, giacche PErefia in vece di cefiare andava crefcendo a cagion
della connivenza d Anaftafio Imperadore, il quale mortrava bensi dall

un canto d eflere Cattolico, ma daU altro fomentava non poco le tur-

bolenze de gli Eretici, in guifa che veniva riputato anch egli Ereti-

co, o macchiato dell Erefia de gl Indifferenti : pefte, che anche og-
gidi ha luogo fra certi Popoli ,

che pure efteriormente profeflano la

Legge fantiflima di Crifto. Per quello nondimeno, che riguarda il Po

litico, fi acquifto fulle prime eflb Anaftafio un buon nome; anzi fel

confermo, giacche fcrive Cedreno (?), che ne Giuochi Circenfi ef-

fendo egli alfifo, tutto il Popolo ad una voce grido: Come fiete

,b) Zan..r.

in Annul.

v c) 1ktc.a..

Leclor i, ^.

(d)

in

(e)
!;.v. Ccm. in

Chrcnico .

finora, fignoreggiate ancor da qu\ innanzi^ o Signore . Confeflano in fat-

ti gli Scrittori, che Anaftafio nella vita piivata era folito a mezza not-

-tc d andarc alia Chiefa con far ivi le fue preghiere, c fpeflb digiuna-

va, e difpenfava di grandi limoftne. Divenuco poi Imperadore, cac-

cio via da Coltantinopoli le fpie ,
ed aboli il tnbuto chiamato Crifar-

glro^ cioe Oroargento, che fruttava all erario Cefareo un incredibil (oni-

rna di danaro, ma con aggravio intollerabil dc Sudditi. Imperocche
qualfivoglia mendico, meretrice, ripudiata, Servo, e Liberto era ag-

gravato dal tributo ogni anno. E fecondoche abbiamo da Zonara (*),

ogni perfona, mafchio o femina, pagava una moneta d argento, altret-

tanto poi per ogni cavallo, mulo, e bue; e fei Folli (fpeciedi mone
ta) per ciafcun afino e cane. Fece Anaftafio pubblicamente bruciar i

Libri di quello Tributo con fuo gran phufo, ed i-ramenfa confolazio-

ne del Popolo. Voile eziandio per attellato di Teodoro Lettore (0,
che le Carichc per 1 addietro venali fi drfpenfaflero gratis in avvcnire.

Ma a cosi bei principj non corrifpofe il profeguimento delk fua vita

e del fuo comando. E v

nondimeno da avvertire, che Tcofanc 00 ri-

ferifce abolito il fuddetto Tributo alquar.ti anni dipoi, e non gia nev

primi di quclto Imperadore, con aggiugncre, ch egli proibi ancora i

combattimenti colle Fiere neli Anfiteatro, che coltavano la vita a mol-
te perfone. Appartiene bensi al prefente anno, giulla la teitimonian-

?.a del fuddetto Teofane, e di Marcellino Conte (e), il principio del-

la guerra Ifaurica. Longino Fratello del gia derunto Imperadore Zeno-

ne, da che non avea potuto ortener di lalire ful Trono dopo di lui,

inquietava forte la Citta di Coftantinopoli. Se ne sbrigo Anaftafio

con farlo prendere, ed inviare ad Aleffandria d Egitto, dove il coftrin-

fe a farfi Prete, e dove da li a fette anni pacificamente diedc fine al

fuo vivere. Tolfe nncora la carica di Generate delle Armate ad un al-

tro Longino. Ma coftui per la rabbia di vederfi degradato, unitofi

con gl Ifiuri, che erano della Nazione fua liefla, e del prcdefunto
Ze-
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Zenone, ed ufavano fiere prepotenze in addietro, fi diedc a fare alia ERA Volg.

peggio, commettendo mille difordini in Coltantinopoli . Percio -Ana-

irafio il caccio via dalla Citta con tutta 1 infolente e numerofa brigata

de gli altri Ifauri. Sen ando coftui infuriate nell Ifauria, cd impadro-
nitoli dc tefori, che Zenone per fua cautela avea rrundati in quel pae-

fe, fece follevar quc Popoli ,
con formare un Armata d elli, di Bar-

bari, e d altri mafnadieri, fin quad a cento cinquanti mila perfone .

Niniltngi Governator dell Ifauria, creatura di Zenone Augufto, fi mi-

fe alia tefta di coftoro. Ma fpcdito contra di loro da Anaftafio Gio

vanni Scita con un poderofo efercito, e data una battaglia, Ninilingi
refto morto ful campo con buona parte dc gl Ilauri tagliata a pezzi,
e il refto prefe la fuga . Se i vittoriofi Romani, o vogliam dire i Grs-

ci, non fi perdevano dietro alle fpoglie, forfe in quel di avea fine que-
fta ribellione. Ma gl Ifauri fi rimifero in forze e in arnefe, e conti-

nuarono dipoi la guerra anche per qualche anno. Noi non fappiamo,
che fuccedefle in quefti giorni in Italia azione alcuna degna di memo-

ria, fe non che Teoderico oftinatamente continuo ad aflediare Raven

aa, e Odoacre a difendcrfi in effa .

Anno di CRISTO ccecxcin. Indizione i.

di GEL AS 10 Papa ^.

di ANASTASIO Imperadore 3.

di TEODERICO Re i.

Confoli $ EUSEBIO per la feconda volta; ed ALBINO.

EUfebio
Confole Orientale di queft anno, e quel medefimo, che dian-

zi nel 485. era ftato decorate della ftefTa Dignita . Truovafi in (a) chron,

quefti tempi nella Corte Imperiale di Coftantinopoli per relazione del-

la Cronica Aleffandrina (^), e di Teofanc !, un Eufebio chiamato Ma-

gifter Officiwrum, o fia Maggiordomo dell Imperadore. Probabilmcnte
To ftefio fu, che ora veggiamo per la feconda volta Confole. Albino^ (c) Cajlod,

cioe I altro Confole verilimilmente fpetta all Occidente . Caffiodorio
,

: - pt :l{-

(0 ed Ennodio (0 nelle loro Epiftole, e 1 Anonimo V alefiano (?) fan-
?2j Lnno ,j

no menzione di Albino Patrizio, che fu poi accufato neli anno fi4- ed }. 3 . Efift
e chiamato Vir Confularis da Boezio (/). Quefti fi puo credere lo ftef- 121.

fo, che il prefeme . Noto fotto quelti Confoli Marcellino Conte (,?),
(e) ^&quot;&quot;&quot;y-

che in Coftantinopoli inforfe una guerra civile contra deilo Iteflb Impe- ^\ ^oenus
radore Anaftafio, dimodoche le Itatue di lui, c dell Imperadrice A- uh.\.dt
rianna furono legate con funi, e ftrafcinate per la Cittij c cne Giu- confulat.

liana Generate dell armi in una baruflfa accaduta di notte nella Tra- (?)

cia, trafitto dalla Ipada di uno Scita, termmo di vivere. Nulla fi
j

racco-
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E*A Vo!g. raccoglie di quefti awenimenti da gli altri Storici . Seguitava in-
A UN 0493- .tanto la guerra contro gl Ifauri, e fappiamo da Teofane, che aven-

do Diogtne, uno de Capitani Imperiali prefa la Citta di Claudiopo-
H, fcefi gl Ifauri dal Monte Tauro , 1 aflediarono si ftrettamente
la dentro, che fu in pericolo di perir di fame egli con tutto il fuo
feguito . Ma finalmente arrivato all improvvifo Giovanni Cirto Gc-
nerale dell Imperadore con delle foldatefche ddl un canto

, e fa-
cendo dall altro una vigorofa fortita Diogene, rimafero fconfitti gli
afTedianti , e fra efli uccifo Cononc Vefcovo d Apamca , il quale
lafciata la fedia Epifcopalc con difprezzo de facri Canoni s era mef-
fo a fare da General di battaglia . Era gia durato circa tre anni 1 af-
fedio di Ravenna, con incomodo graviffimo de gli affedianti, ma piu
de gli aflediati. Agnello, cbe circa 1 Anno 830. fcrifle le Vite de

(a) Agntll. gli Arcivefcovi di Ravenrm
, (a) c i fa intendere , eflere talmente

Ttm. i
venuti meno i viveri, e crefciuta la fame nella Citta, che mangia-

Rer. italic. v*n le cuoia, ed altri immondi ed orridi cibi, e che non pochi avan-
zati alle fpade vi perirono di fame . Percio Odoacre tratto di pace

,,, con Teoderico, e il trovo difpofto ad accettarla. Imperocche ficco-

deSell
roe narra Procopio (*), riufci a i Goti d impadronirfi o per amore

Goth.i. i. o per forza di tutte le Citta, fuorche di Cefena, e di Ravenna; ed
.avendo fpefo quafi tre anni nell afledio dell ultima, erano i foldati
omai (tanchi ed attediati per si lunga dimora. Interpoftofi dunque 1 Ar-
civefcovo di Ravenna, fi venne ad un accordo . Odoacre diede per

(c) Antny- oftaggio a Teoderico Telane fuo Figliuolo (0- Secondo 1 atteftato

musVale/ia- d Agnello, nel di zf. di Febbraio, o pure, come ha il Cronologo
&quot;&quot; del Cufpiniano 00, nel di ij. d eflb Mele fi conchiufe la pace. Fu-

logtn cuffi-
rono d P oi nel & f- di Marzo aperte le Porte di Ravenna, e 1 Ar-

niani. civefcovo con tutto il Clero, colle Croci
,
co i turiboli, c co i fanti

Vangcli proceflionalmente cantando Salmi ,
fi porto a trovar Teode

rico; e proftrati a terra, gli dimandarono perdono e pace, ed otten-
ncro quanto chiefero . In quello fteflo giorno anche Teoderico prefe
il pofleflo della Citta e del Porto di Glafle . Con quali condizioni e

patti feguifle 1 accordo fra lui & Odoacre, hanno dimenticato gli an-

tichi di regiitrarlo . Poiche non e molto credibile quello , che vicn

raccontato dal fuddctto Procopio, cioe che tanto 1 un come 1 alrro

aveflero ugualmente da fignoreggiare da li innanzi in Ravenna . L Ano-
nimo Valeliano non altro dice promeflb ad Odoacre, fe non che fa-

rebbe in falvo la fua vita: il che e ben poco, perche forfe Odoacre
avrebbe potuto tentar di fuggire per mare, e portar feco di che fo-

ftentare in luogo ficuro onorevolmente la vita. Altri hanno immagi-
nato,chc egli folamente chiedefle .un qualche angolo d Italia da paf-
farvi convenevolmente il refto de fuoi giorni.

Vero e, che Teoderico pote liberalmente concedcrc quanto gli
fu dimandato, perche gia .covava il penfiero di non mantener la pa-
rola . In fatti dopo aver fatta buona ciera e carezze per alquanti giorni
ad Odoacre , invitatolo un di a pranzo co fuoi Cortigiani nel Palazzo

di
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di Lauro o Laureto, gli fece levar la vita; e fe vogliam credere all RA Voig.

Anonimo Valefiano, lo Ireflb Teoderico di fua mano 1 uccife, con AN NO 493.

aggiugncre, che nel medefimo giorno tutti quei, che fi poterono
trovare del di lui feguito, furono d ordine d effb Teoderico tagliati

a pezzi . II medefimo Scrittore, e Procopio ,
e Caffiodorio (&amp;lt;0 attri- (a) Caffiad.

buifcono quelra barbarica rifoluzione all av ere Teoderico fcoperco,
t cbrt&amp;gt;He-

che Odoacrc gli tendcva delle infidie. Ma non mancano mai pretefti

a chi puo e vuol far del male a gl inferior!
&amp;gt;

e probabilmente non

mancarono falfi Configlieri, 6c adulatori alia gran forruna di Teode
rico. Odoacre ridotto in quello ftato, con un potente efercito intor-

no, chi credera mai, che poteffe fabbricar delle trame contra del

fuo vincitore? Hu degnadi fede a noi fembrera Marcellino Conte 0), (b) Manel-

allorche fcrive, che Odoacre ab eodtm Theoderico ferjuriis illeffus ,
inter- {

&amp;gt; Comes

feRuftue eft; e il dirfi dall Autore della Mifcella: a fheoderico infidemfu-

feeptus, ab eo truculente interemtus eft. Con tale iniquita diede princi-

pio al fuo pieno dominio il Re Teoderico; e in quefta maniera ter-

mino i fuoi giorni il mifero Odoacre , appellato dalP Anonimo Vale

fiano homo bonee voluntatis . Ne fi dee ommcttere che durante que-
ito grande fconvolgimento dell Itnlia, (0 eflendo partiti, per atte-

ftato di Ennodio, da Pavia i Goti, fu confegnata quella Citta a i Ru-

gi, i piu barbari e crudeli di tutte le Nazioni, i quali fi credeano 7; &quot;-

d aver perduta la giornata , qualor non aveano potuto commettere^
qualche fcellerata azione . Turtavia a Santo Epifanio Vefcovo di quella
Citta riufci di ammollire i cuori di que Barbari colle fue dolci ma-

niere, talmente che piangeano, allorche dopo due anni ebbero da an-

darfene al loro paefe . Crede il Padre Sirmondo, che coftoro entraf-

fero in Pavia nell Anno prefente. L Autore della Mifcella in fattt

fcrive, che dopo tre Anni ufciti i Goti da Pavia, v entrarono i Ru-
gi, e che coftoro per due anni continui diedero il guafto a quella
Citta e al fuo territorio . Noi gia vederamo

, che Federigo Re de i

Rugi era venuto in Italia colle fue genti in aiuto di Teoderico. Sap-

piamo poi dal medefimo Ennodio (^), che coftui manco in progrcflo (d) Ennod..

di tempo di fede a Teoderico, e fi uni co i nemici di lui. Ma in P^- fy f-

fine nata. difcordia fra eiro,.e i fuoi, Collegati, redo disfatto, c forfe
T&quot;eildirttt -

uccifo da i medefimi . Quando cio fuccedefle,. e fcuro afFatto. Pro
babilmente nondimeno egli fi rivolto durante Tafledio di Ravenna, e

poi luccedette la fua rovina, allorche Teoderico ebbe a far guerra
nella Pannonia, ficcome diremo al fuo luogo. E di parere il Cardi

nal Baronio, che dopo la morte di Odoacre, e ful fine di queft Anno
Teoderico inviaffe ad Anaftafio Augufto i fuoi Ambafciatori, per ifta-

bilir pace o
lega con lui,. e che a tal fine fofle fcritta la Lettera . ^

prima di Caffiodorio (e) ad efTo Impcradore. Parimente crede, che
][ j gt^.j.

Faufto Maeflro degii Ufizj fofTe uno&amp;gt; di quefti Ambafciatori. Ma in

quella Lettera fi fuppone intorbidata la buona armonia, che dianzi

paflkva fra Anaftafio e Teoderico; e pero ne gli Anni (uflegucnti fem-

bra efTa fcricta- a nome di Teoderico . E tanto piu pcrche Teoderico
con-
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ERA. Volg. confefla d eflere ftato piu volte efortato dall Imperadore ad amare il

ANNO 493. Senato Romano, e ad oflervar le Leggi de precedenti Augutti. Per

M Anonym
a ^tro abbiamo d*lP Anonimo Valefiano () che nell Anno 490. vivente

v*lefianns.
aticora Zenone Imperadore , non tardo Teoderico ad inviare a Co-
ftantinopoli Fejis Capo del Senato , per chiedergli la vefle.Regale, ed
e lo fteflb, che dire, a pregarlo, che volefle riconofcerlo per Re
d Italia. Lo fteflo Autore dipoi chiama quefto Ambafciatore non piu
FeftO) ma Faufio il Negro; ed aggiugne, che prima del ritorno fuo

dalla medefirna Ambafciata, avendo Teoderico intefa la morte di Ze
none (accaduta, come dicemmo nell Anno 491.) e dappoiche fu en-

trato in Ravenna, ed ebbe tolto dal Mondo Odoacre : i Goti il pro-
clamarono e confermarono Re, fenza afpettar la licenza ed approva-
zione del nuovo Imperadore Anaftafio. Ma forfe quefto Scrittore an-

ticipb alquanto la fpedizione del fuddctto Ambafciatore, e 1 aflun-

zione del titolo Regale : ,del che parlererno all Anno 49^.

(!&quot;) Hiftor.
Abbiamo dall Autor della Mifcella (&amp;gt;&amp;gt;j ,

e da Giordano Scorico (0,
Mifcella che Teoderico, per bene ftabilirfi nel nuovo Regno, conchiufc pa-
Tom. i. rentado con varj Principi di qucfti tempi. Cioe prcfe cgli per Mo-
M

jt,

a

rjan . glic Atidelfreda ,
chiamata da Gregorio Turonenfe Sorella^ e dj Gior-

de Ret. Get. dano e dall Autor della Mifcella (con errore credo io, perche Clo-

cuf. 58. doveo era allora aflai giovane) Figliuola di Clodeveo il Grande, Rede
Franchi. Diede Amalafreda fua Sorella ad Unnerico Re de Vandali.

Ma 1 Autore della Mifcella qui s inganna. II Re Unnerico cefso di

vivere nell Anno 484. ed ebbe per Succeftove Gundamondo, la cui

morte accadde nel 496. E dopo lui regno frafamondo . Qucfti fu il

Marito di Amalafreda^ come s ha chiaramcnte da Giordano, e da

(d) Prtftf. Procopio(^). Avea Teoderico due Figliuole, nate a lui da una con-

de Sell. cubina, allorche dimorava nelle fue comrade. La prima appeil.ua Tea-

Procopio Teudicufe , e dall Anonimo Valefiano GO Arevagni

uijiumm vien detta ) uni in matrimonio con Alarm Re de i Viiigoci, che re-

ibid.em. gnava allora nella Gallia Meridionale, e in buona parte della Spagna.
L altra chiamata OJlrogota (o fia Teodegoia, come ha il fuddetto Ano

nimo) fu prefa in Moglie da Sigifmondo Figliuolo di Gundobado, o

fia Gundibaldo, Re de Borgognoni . Una Figliuola eziandio di Ama-
lafieda fua Sorella, e del fuo primo Marito, per nomc Amalbcrga,
ebbe per Marito Ermenfredo Re della Turingia. Ma quciti matri-

monj fuccederono in varj tempi, quamunque io gli
abbia qui rap-

portati tutti in un fiato. Delle gloriofe azioni di San Gelafio Papa in

queft Anno per la confervazione della vera Fede si in Occidente,
come in Oriente, fon da vedere gli Annali Ecclefiaflici del Cardi-

(f) cregor. nai fiaronio . Riferifce ancora Gregorio Turonenfe (/) al prefente Anno

y.
la Sucrra f

a &quot;a da Clodoveo Re de Franchi a i Turingi, non gia con

foggiogarli afFatto al fuo dominio, come egli dice, ma con obbligar-

li a pagargli tribute. Rammemora eziandio il di lui matrimonio con

Clotilde Nipote di Gundobaldo Re de i Borgognoni, Principefla glo-

riofa, perche poi condufle il Marito tuttavia Pagano ad abbracciare

la fantiffiraa Religione di Crifto. Anne
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Anno di CRTS TO ccccxciv, Indizione n.
di GEL A si o Papa 3.

di ANASTASIO Imperadore 4.

di TEODER ico Re z.

*-, rf&quot;&amp;lt; TURCIO RUFIO A.PRONIANO AsTERIO,
Confoh

I e PRESIDIO .

T^ v Fuor di dubbio, che il primo di quefti Confoli, doc jffterio fu ERA Volg.

Conlble create in Occidence, ed e quel medefimo, che ii legge
ANK 494-

(a) Kerii

Canctaph.* ~
^ ~ ~O ~

* D /&quot; r*

lato Aflurio^ e non Jlfterio, non fon qui da afcoltare . Afterio era Co-
,

, ,,
*

*~. r * r \ -11 ,1 i Itrtatita, 4.

gnome della Gala Tunis, come ancor 10 provai CO m illultrando un fa Gorius

Poema di San Paolino Vefcovo di Nola . Quanto all altro Confolc,
cioe a Prtfidio, il iuddctro Cardinal Noris, ed Onofrio Panvinio

(&amp;lt;0

il giudicarono ConfoleOncntale ; all incontro dal Padre Pagi W e te-
-

nuto anch cffb Occidentalc . Ma ognun d effi giuoca ad indovinare, differ

ne (1 pub ftabilire chi s abbia ragionc. Tuttavia effendo il nome La- (d;

tino, e trovandoii pofpofto e(To anche nc Fafti Greci, piu probabilc
ferabra 1 opinione del Pagi. Dopo avere il Re Teoderico ridocta alU

ina ubbidienza F Italia tucta, fenza curarii del ricolo d Imperadore ,

affimfe qusllo di Re, ufato (dice Procopio (/)) da i Barbari, per fi- (f; .

gnificare i lor Principi, da quali fon retti e governaci . E da faggio
de idi.

Politico non folamence ritenne ed onorb tutci i Magiftrati foliti della
Goih * K

Rcpubbiica c dell Imperio Romano, ma ancora prefe a veitirfi alia

Romana, con indurrc i fuoi Goti a fare lo lleflb: il che piacque non

poco a i Popoli ,
come fegno d amore e di ftima verfo della nazione

Jtaiiana. Pofcia in quella felicc calma s applicb egli tutto a rnetterc

in buon fifi;ema 1&quot; Italia, che per tante paflate rivoluzioni e tuibolen-
ze era ridotta in un miferabile flato . Ma fpezialmente per atteftato

d Ennodio
(,?), a lui ftcc pieca la defolata Liguria, che in quefti tempi (S) Enr.td.

abbracciava anchc il Piemonte, il Monferrato, e Milano. S e toccata S^L* ^
di iopra la terribil incurfione de Borgognoni in quelle parti, allorche

Teoderico era impcgnato nell aiTedio di Ravenna ; c s e raccontaco,
che in quella occuiione fu condotta in ifchiavitu alle Gallic un immenla

quantita di Popolo da quella barbara ed Ariana Nazione. Baftcra fa-

pere, che le campagne erano rimafte quafi tutte fcnza abitatori, e

lenza chi le cohivafle. Pensb dunquc Teoderico al rimedio, quand ccco

giugnere a Ravenna Epifanio Vclcovo di Pavia in compagnia di Lo
renzo Arcivcfcovo di Milano, per implorare la di lui clemcnza . Avca

Ton. III. G g Tc.o-
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(a) Marcel.

Comes in

Chronico .

(b) Thiafh.
in Chronog.

2.34 ANNALI D* For A 4 i fc.

Tcoderico pubblicaca una Legge, in cui concedeva a tutti i Popoli ,

che erano ftati in addietro del fuo partito, i
privilegj dc Cittadini Ro-

imni, col negarli, e con levare nominatamnite la raculta di teftare a

gii alcri, che aveano tenuto per la parte di Odoacre. Era grande il

kmento per quefto in turta 1 ftalia. I due fanti Vefcovi con ranta ef-

ficacia il fupplicaroao d abolir querta Lcgge, che Teoderico non pote
far refiftenza, e chiamato toflo Urblco Quetiore del facro Palazzo, gli
oidino di fare un Editto ritractatorio del precedente. Rivoltofi dipoi
ad Epifanio gli diffe d aver pofti gli occhi fopra di lui, per inviarlo

fuo Ambalciatorc a Gundobado, o (la Gundobaldo^ Re de Borgognoni,
per trattar feco del rifcatto de gli Schiavi fatti nella Liguria: al qual
fine 1 erario Regio gli avrcbbe fomminiftrato il danaro occorrente . Ac-
cetto il fanto Prelaco quefta pia incombenza, e folamente il prego di

volergli dar per compagno Vittore Vefcovo di Torino, perfonaggio di

rare virtu . Pertanto nel Marzo del prcfente anno fi moHero i due Ve
fcovi alia volta di Lione, dove allora abicava il Re Gundobado, fic-

come padrone ancora di quella Provincia. Era gia promefla in ifpofa
;i Sigifmondo Figliuolo di quel Re una Figliuola di Teoderico . La ve-

nerabil prefenza, e le faggie e pie parole di Epifanio induflero Gun
dobado a rilafciar gratuitamente tutti quegl Italiani, che non aveano

prefe 1 armi contra de Borgognoni, richiedendo folamente, che fi pa-

gafTe il rifcatto per gli akri. Allora fi videro le fchiere di quella po-
vera gente tutte in moto ed allegre vcrfo la lor Patria. In un giorno
folo dalla fola Citta di Lione ne partirono quattrocento j e lo fteflo (i

praticb per tutte le Citta della Savoia, e dell altre Provincic fotto-

polte a i Borgognoni . Ben fei mila perfone furono le donate alle prc-

ghiere del fanto V^efcovo; ed Ennodio allora Diacono, che tali noti-

zie tramando a i pofteri, era prcfente alle lor lietc procelfioni . Per

rifcattar gli altri irnpiego Epifanio il danaro datogli dal Re Teoderi

co, ma non bafto . Suigria, piiflima e ricca Donna, ed Alcimo Etdido

Avlto ,
celebrc Vefcovo di Vienna, contribuirono di molto oro per la

liberazion de gli altri. Pafso ancora Epifanio a Geneva, dove coman-
dava Godigifelo Fratello del Re Gundobado, ed ivi ancora ottenne

la liberazion de gli fchiavi, attorniato da quali anch egli fe ne ritorno

in Italia con uno fpettacolo, che trafTe da gli occhi di tutti le lagri-

me, e torno in gloria grande della Religion Criftiana e di Teoderico,
che da buon Principe proccuro si gran bcne a i fudditi fuoi .

Seguitava intanto in Oriente la guerra mofla a gl Ifauri (.&quot;);
ed

Anaftalio Imperadore comincio in quell: anno a fcopnre il fuo mal ani-

mo contra di Eufemio Patriarca di Coltantinopoli, perch cgli ftava fal-

do nella difefa della dottrina e Chiefa Cattolica, e fi opponeva alle

mine d eflb Imperadore, fautor de gH Eretici . Teofane (*) aggiugne,
che Anaftafio concepi ancora de folpetti contra di Eufemio, qualiche

egli fomentafle la ribellion de gl Ifiurij e percio ben per due volte

tento di fargli levar la vita ; ma non gli riufci ildifegno. Finalmente

aftrinfe il piiflimo Patriarca a rellituirgli 1 obbligazione da lui fatta con
ifcrit-
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ifcrittura privata di non far novita in pregiudizio della Religion Cat- E*A Volg.
tolica. Circa queili tempi Gelafio Papa pubblico il celebre fuo De- ANNO 494.

creto intorno a i Libri della facra Scrittura, e a gli altri, che tratta-

no delle cofc facre, determinando quali s abbiano o non s abbiano da

ricevere come autentici, e di fana dotmna. Scrifle ancora un fenfatif-

fimo Apologetico all Imperadore Anaftafio, che intero vien rapportato
dal Cardinal Baronio (a}. Forfe ancora appartiene a quefti tempi 1 ef- (a) Barer,,

fere entrato a i fervigi del Re Teoderico Mcigno Aurclio CaJJiodoro, o -Anal. Etc.

Caffiodorio , infigne Scrittore e Letterato del prefente e del proffimo

Secolo, nato di nobil Famiglia nella Citta di Squillaci in Calabria, c

parente di Simmaco Patrizio. Aveva egli fotto il Re Odoacre fofte-

nute due riguardevoli carichc; dopo la cui mortc ritiratoii alia Patria

fi acquifto gran merito anche preflo il nuovo Re Teoderico coll aver

portati i Siciliani, benche non fenza gran fatica, a riconofccrlo per
Sovrano. Percio chiamato alia Corte, cbbe per ricompenfa il Gover-
no della Calabria per un anno; e terminate quelto, pafso ad eflere Se-

gretario delle Lettere di Teoderico con tal fortuna e lode, che quel
Re, quantunque avvezzo lolamente fra 1 armi, c ne pur tinto delle

prime Lettere, pure fi dileuava affaiffimo di udirlo parlare di Fifica,

Aftronomia, e Geografia. Sali dipoi Caffiodorio alle prime dignita ,

cioe a quella di Scnatore, di Prefecto del Pretorio, e del Confolato:
del che fon teftimonio le fioritiffime Epiftolefue. Fu cziandio in gran
pregio preflo il medelimo Re Severino Boezio, Uomo letceratiffimo,
che arrivo poi anch egli ad eflere Confole nell anno fii. E da dut-

Lettere di Caffiodorio (^) abbiamo , che avendo il iopra mentovato (b)

Re de Borgognoni Gundobado richielli al Re Teoderico de gli Oro- l - f-f ft-

logi da acqua e da Sole, ch cgli avea tina volta veduti in Roma, Teo- 45

derico per avcrli ncorfe a Boezio Patrizio, con lodarlo per le Trasla-
7-ioni da lui fatte di divcrfi Autori Greci, e per la fua rara perizia nelle

Matemat iche. Sono fenza Data quefte due Lettere di Caffiodorio, e

potrebbc darfi, che quefto Boezio fofle il Padre delFilofofo. Tutta-
via piu verifimilmente ad eflb Filofofo e indirizzata quella Lettera di

Teoderico, fcritta da Caffiodorio fuo Segretario. E u vuol ben ricor-

dare per tempo, che eflb Teoderico, tuttoche nato Barbaro, pure
ficcome allevato nella Corte Imperiale di Coftantmopoli, e perfona di

gran mente, nulla tralafciava di quello, che ferve a farfi amare ed am-
mirare da i fudditi si pel buon governo, come per la pulizia, per la

magnificenza, per la ftima delle Lettere, e dc Letterati, ancorchc

cgli ne pur fapefle fcrivcre il fuo
norne&amp;gt; di manicrache fall in tal ri-

putazione da eflere paragonato a i piu riguardevoli Imperadori, che
mai s abbia avuto Roma. Non c il paefe, ma il cuore, che fa gli
Eroi .

G g z Anno
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Anno di CRIST o ccccxcv. Indizione i n.
di G E L A s i o Papa 4.

di ANASTASIO Imperadore y.

di TEODERICO Re
3.

Confole 3 F,LAVIO VIATORE, fenza Collega.

ERA Volg. yN Occidente fu creato quefto Confole. II Relando () ne aggiu*-
ANH0495. J^ gne un altro, cioe Emiliano, adducendo una Legge di Ana(tafio)

pjtf c// Imperadore (), mdirizzata Viatore fc? Aemiliano Co/s. ad Afclepiodo-

(b) /. a. c. to . Ma il Codice di Giuttiniano e in affaiflimi luoghi fcorrctco per
de ban. fof- conto- delle Date. Gerto e, che in rutti i Falti, anche Greci,enell
M; c ntr 1

alcre mcmorie antiche il prefente anno, e fegnato folamente col nomc
Tab. ib. ^ p-iatore Confole. E s egliaveffe avuto un Collega, non e probabile,

che tanti 1 aveflero ommeiro. Percib fi dee piu prelto tencre per gua-
(c) L 8. c. rta la Data di quella Legge. Ne abbiamo un akra (0, indirizzata da
de CodlciUis, Tcodofio II. Augutlo ad Afclepiodoro Prefetto del Prccorio Victor*

ff. C. Cos. cioc nell anno 424. A me fembra aflai credibile, che al

medefimo anno iia da riferire ancora la precedente,. in cui il Confole
Viftore da gl ignoranti Copilti fu mucato in Piatore^ e da qualche Eru-
dito venne poi meflb il nome di dnaftafio in vece di quello di Teada-

jto . Fu fatta mcnzionc di fopra all ar.no 493. della fpedizion di Fejlo

Capo del Senaco, fatta da Teoderico all Jmperador Zenonc, per otte-

ner da lui la vefte Regale, o fia 1 approvazion Cefarea pel Regno d I-

talia in fiivor d cflb
r

reodcrico . Ne 1 Ambafciatore, ne la defideraca

approvaxione vcniva giammai ;
e pero Teodeiico, fenza afpettave il

confenlo dt Anaitalio Augufto, afTunfe il titolo e gli ornamenti Re-

gali. Quando rkornafle Ferto, e feguiffe la concordia fra 1 Imperado
re, e Teoderico, non fi pub ben conofcere . Probabilmente il maneg-

gio fu lungo, perche ad Anaitafio e a i fuoi Miniftri non dovea moko

piacere il mirar 1 Imperio Romano fpogliato di una parre si riguarde-
vole. E certo in Orientc difpiacque non poco il vedere, che Teode
rico non avcva afpettato ad aflumere il titolo di Re, che gliene avefle

data licenz.a 1 Imperadore. Teoderico in oltrc pretendeva r che fi ri-

mandaflero le Corone, gioie ed akre fupellcttili, fpettanti al Palazzo

Imperiale d Occidente, che Odoacre avta nel tempo delle fue difav-

venture inviate a Coltantinopoli, per farfene merito coll Imperadcre
in cafe di bifogno . Poffiam credere, che finalmente AnaitafTo fi arren-

defle, perche Teoderico era perfona da fargli paura. Abbiamo in fatti

dall Anoninio Cronilla del Valefio (^), che efTendo ieguita pace per

mezzo di Feflo Ambafciatore tra Anaftalio Imperadore intorno all aver

Teo-
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Teoderico, prima d ottenere il confentimento Imperialc, prefo il ti- ERA Vo!g.
tolo di Re d Italia, efTo Imperadore rimando tutti gb ornamenti del AN 1*0495.

Palazzo, che Odoacre avea trafugati a Conftantinopoli . Quefro fatto

io il rapporto al prefente anno
&amp;gt;

mi fembra fucceduto piu tardi, men-
tre dopo il fuddetto racconto feguita a dire 1 Anonimo, che nel me-
defimo tempo nacquc in Roma la coruroverfia pel Papato fra Simmaco,
c Lorettzo, la quale appartiene all anno 498. flccome vedremo. E che

Fefto Patrizio andafTe nell anno 497. co i Legati della ianta Sede a

Cortantinopoli, fi raccoglje da gli atti riferiti a quell anno dal Cardi
nal Raronio

(&amp;lt;*),
fe pur due diverfi viaggi non fece Felto cola. Per

( a ) Buron.

teitimonianza di Marcellino Conce (0, e di Cedreno
(&amp;lt;),

durante queft Annal. Kcc-

anno, Anaftafio Imperadore sfogo il iuo fdegno contra di Eufemio Ve- &quot;^ Ann -

fcovo di Coftantinopoli (la cui condotta per altro ne pur piaceva alia ^} M r II

Sede Apoiiolica di Roma) con farlo deporre, cacciarlo in efilio, e comes in

dargli per fucceHbre in quella Cattedra Macedonia. 11 Padre Pagi (d) chromco .

coll autorita di Teofane () pretende fucceduta quella Jniqua prepo- (
c) Ce^re &quot;-

tenza di Anaftaiio nell anno fcguente . Ma per cagion de copifh non
(d)&quot;^Trif

e a noi pervenuta fedele la Cronologia di Teofane . Olcre di che quel- cnt. Enron,

lo itefib Storico fembra ammcttere 1 elezion di Macedonio nel pre-
** Ann.

fente anno. Leggefi ancora un Concilio Romano, tenuto fotto quefto
Confolato da San Gelafio Papa, in cui fu rime (To in grazia della Chiefa

Mifeno Vefcovo gia mandato per Legato a Coftantinopoli, che s era

lafciato fedurre da Acacio Vefcovo di quella Citta .

Anno di CRISTO CCCCXCVT. Indizione iv.

di AN AST A si o II. Papa i.

di A N A s T A s i o Imperadore 6*

di TEODERICO Re 4,

Confole \ PAOLO, fenza Collega ,

SAppiam
di certo, che quefto Paolo fu Confole Orientale, ed in ol-

tre abbiamo da Marcellino Conte (/), ch egli era Fracello dello (.0 ^
Iteflb Imperadore Ana(tafio. Perche non fi creafle Confole in Occi-

l &quot; *&quot;

denre, ne e ignoto a noi il perche. Forfe era PImpcrador d Oriente,
e jil Re Teoderico duravano le controverfie ed arnarezze&amp;gt; e pero fu

neceffario un lungo trattato per aggiuflar le difcordie^e venire a quel
la pace, che Teoderico chiede ad Anaftafio. nella Lettera prima fra

quelle di Cafllodorio . Termino in quell anno la fua vita San Gelafio (a)

Papa (g) a di 19. di Novtmbre, Pontefice dottiffimo, e degno di vi- s&
Tere piu Jungamente per onore e difefa della Chiefa Cattolica. Gen-
nadio (*), ed altri Sa itto;-i ci afficurano, efler egli Autorc di un Li-

bro
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bro intitolato de duabus in Chrifeo nciiuris . Diede egli anche miglior
forma al Meflale Romano. Attaftufio 11. fu quegli, che nel di 14. di

Novcmbre fuccedette nel Pontificato. Quantunque, ficcomc abbiam

detto, le defolazioni patite nelle turbolenze paflate aveflcro ridotta la

Liguria in un mifero liato, pure Teoderico allegando la neceffita di man-
tener le Armate, ne efigeva dc i gravi tributi con univerfalc lamen-

to di que Popoli. Fecero efli ricorfo, ficcomc abbiamo da Ennodio,
CO al tblito lor Protettore, cioe al Santo Vefcovo di Pavia Eplfartio,
con pregarlo di voler portarfi in perfona alia Corte, per implorar qual-
che ibllievo. Andb nel prefente anno il piiflimo Prelato per acqua ver-

fo Ravenna, e il viaggio gli colto di molti pntimenti, cflendogli con-

venuto piu d una volta di dormir fenza tetto fulle rive del Po, Fmme,
che paffato Brefccllo, o poco pia in giu,entrava in que tempi nelle

Paludi, ne aveva, come oggidi, regolato e ftabile il fuo corfo. Fu ben
accolto da Teoderico, ed impetro, che i Popoli foflero fgravati di due

parti dellc tre, che fi pagavano di tributo. Ma ritornando addietro,
fu prefo da un molefto catarro in Parma, ed aggravatofi a poco a po
co il male, dappoiche fu arrivato a Pavia, pafsb a miglior vita nel di

21. di Gennaio. In andando a Ravenna, ficcome Ennodio fcrive, 1 ac-

compagnarono i Tuoni; e perb intraprefc il viaggio circa il Setrcm-
bre dell anno precedente . Ma ritornb ninguido acre

,
cioe in tempo ne-

vofo, e per confeguente nel verno ; laonde nel Gennaio di queft anno
accadde la morte lua in eta di cinquantotto anni, con reftar viva la

memoria dclla lua fantita .

Le finezze ufate piu d una volta dal Re Teoderico a quefto San

to Vefcovo, fervono a niaggiormente confermare cio, che abbiamo
dall Anonimo Valetiano (), e da altri Scrittori; cioe, che quantun-

que fofle eflb Re Ariano di profeflionc, ed Ariani foflero i fuoi Goti,
come in que tempi erano anche i Re de Viligoti, Borgognoni, e Van-

dali, dominanti nella Gallia, nella Spagna, e nell Affrica, pure da

faggio ed accorto Principe non inquietb punto i Gattolici, ne fcce at-

to alcuno per lurbare la Chiefa Cattolicaj anzi in moke occationi fi

moftrb favore vole alia medefima. Cedrcno(0,e .Niceforo (d) raccon-

tano anche un cafo degno di memoria. Cioe, aver egli avuto un Mi
ni ftro aflai caro e di molta fua confidenza, benche di Religione Cat-

tolico . Cofttii credendo di maggiormente guad.ignarfi la grazia del Re,
abiurato il Cattolicifmo, abbraccio 1 Arianifmo. Saputo cio, Teode
rico gli fecc mozzare il capo con dire: Se coflui nun e ftato fedele a Dio,
come farebbe poi fedele a me, che fun Uomo? Nel prefente Anno vennc

a morte Gundamoudo
,
o fia Gundabondo Re de Vandaliin Affrica con

difcapito
della Religion Cattolica, llante l cfler egli ftato in parago-

ne di Genferico e di Ijnnerico fuoi predeceflbri molto indulgente ver-

fo i Cattolici . Veramente Procopio (e) fcrive, che li trattb malamen-

te; ma Sant Ifidoro (/), e una Storia pubblicata dal Cunifio, ci av-

vifano, aver cgli nchiamato dalTefilio Eugenia Vefcovo di Cartagine,
e che nel penultimo anno del fuo Regno non folamente permife, che

fi ria-
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fi riaprifiero le Chiefe de Carcolici, ma eziandio ad iftanza d eflo Eu- ERA Velg.

genio fi contento, che tornaflero alle lor patrie tanti akri Vefcovi gia
A

cfiliati. Succcdette a lui nel Regno 1rafamondo fuo Fratcllo, il quate

per relazione d effb Procopio, a fine di maggiorrnenie (labilire il fuo

governo, giacche gli era data toka dalla movte la Conforte fenza la-

fciar dopo di.se Figliuoli, fpedi Ambafciatori al Re Teoderico, chie-

dendogli in mogjie Amalafreda, di lui Sorella, e non vi trovo difficul-

ta. Gli fu inviata quetta Principefla, coH accompagnamento di miile

nobili Goti, e di circa cinque rnila foldati di guardia, ed ebbe per do

te il Promontorio, o fia Capo di Lilibeo in Sicilia. Laonde riufci Tra-

famondo il piu potente e riguardevole de i Re Vandali . Era anche af-

fai caro ad Analtafio Imperadorc. Ma quefto matrimomo pare, che

fuccedefle folamente nell Anno foo. per quanro fi ricava dall Anoni-

mo Valefiano . Crefceva intanto la potenza di Clodoveo Re de Franchi

per varie conquifte fatte nella Gallia e nella Germania. Ebbe
egli

in

quefti tempi una pericolofa guerra con gli Alamanni,.e per coniiglio
della piiffima Regina Chtilde lua Moglie invocato in fuo aiuto il Dio
de Criftiani, nc riporco un infigne victoria nel territorio di Colonia ,

colla morte del Re loro, e coll acquilto del paefc, che abbracciava fc

non tutta, in partc almeno la Svevia moderna, ed akre comrade all*

Occidente della Svevia . Un si fortunato fucceiTo , congiunto colic efor-

tazioni d efla Regina Clotilde Criltiana Cattolica, 1 induflero ad ab-

bracciare la Fede di Criftoj e pero nel di del Natale del Salvatore

dalle mani di San Remigio Vefcovo di Rems prefe il facro Battefi-

mo. L efempio fuo traffe allora alcune migliaia di Franchi ad imitar-

lo, e aflai piu da li innanzi fi convertirono, ficche non ando gran tem

po, che tutta la nobil Nazionde Franchi fi uni al Criftianefimo.

Anno di CRISTO ccccxcvu. Indizione v.

di ANASTASIO II. Papa i.

di ANASTASIO Imperadore 7.

di TEODER ico Re j.

,-, r , c FLAVI o ANASTASI o AUGUSTO perlaz.
3
volta,Confole

J. fenza Collega&amp;gt;

NE
V

pure in queft Anno fi truova Confole alcuno creato in Occi
dente . Abbiamo da Marcellino Conte (&amp;lt;*),che nell anno prefen- (?)

te ebbe fine la guerra, per alcuni anni foftenuta dall Imperadore Ana- jZ
ftafio contro gl llauri. II Padre Pagi (^) la- vuol finita nell annopre- (t&amp;gt;)

ccdente, con feguitare in cio il tefto di Teofane (c), il quale io non Crit. Baron.

oferei anteporre aH autorita di Marcellino, Scrittore piu vicino a que- ^ The ~

fti tempi. Scrive dunque Mai cellino, che in quell anno fi termino la

guer-
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guerra Ifaurica, e che eflendo (lato prefo Atenodoro, perfona primam
fra gl lfauri, gli fu fpiccato il capo dal buito, e quclto poi portato
a Tarfo, ed efpoflo fopra di una picca al Pubblico. Teofane, benche

paia di diverfo fcntimento, pure all anno quinco di Anaftafio icrive,
chc Giovanni Scita Generale dell Imperadorc, dopo un lungo afledio

fccc prigioni Longino gia Generale dell Armi Cefaree, e Atenodoro, e

gli altri Tiranni, e dopo avergli uccifi, invio le loro tefte a Coltan-

tinopoli . Aggiugne, che Anattafio prcmio Giovanni Scita, e Giovanni

Cirto^ cioe ilGobbo, colla dignita del Confolato, ficcome appunto ve-

dremo nel lufleguente anno. Fu poco fa accennata la vittoria riporta-
ta da Clodoveo Re de Franchi fopra gli Alamanni. Ora e da fapcre,
che il viuoriofo (uo Popolo, o perche barbaro e fuperbo nella fortu-

na, o pcrchc irritato da qualche azione de i vinri, entraco nel loro pae-

fc., troppo afpramente tractava chi v era rimafto in vita. Pero la mag-
gior parte di quei, che nella rotta fi falvarono colla fuga, cd altri al-

faiffimi della Nazione Allemanna, non potendofi accomodare a qucl .pe-

fante giogo, fen vennero in Italia, e dimandarono di poter qui abita-

re, e viverc fudditi del Re Teoderico . Bifogna credere, che foflero

di moltiffioie migliaia, perche Ennodio (), teliimonio di quefto fat-

to, fcrifle, che Gcneralitas infra Italic terminus fine detrimcu-

to Roman* po/effionis inclufa eft . (*) Teoderico ben volentieri accolfe

quefti nuovi abitatori, ficcome venuti a tempo per fovvenire a lanri

paefi, che a cagion delle guerre palTate erano rettati privi di chi col-

tivafle le campagne . Pc-rcio fenza aggravio del Pubblico, cioe fcnza

togliete a i Romani le ior tcrre, per darle in proprieta a i viacirori,

come avea fatto Odoacre co i fuoi Eruli, e lo (tedo Teoderico dovca

anch egli aver fatto, per rimunerare i fuoi Goti, divife i fuddetti Ala

manni per le campagne bifognofe di coltivarfi : il che torno in van-

taggio del Pubblico tutto.

In oltre fia perche gli Alamanni, reftaci al loro pacfe fotto il

giogo de Franchi, imploraffcro in lor pro gli aucorevoli ufizj del Re
Teoderico, o perche dalla fama della crudelta de F ranchi fopra della

foggiogata Nazione fofTe moflo 1 animo di Teoderico, quefti diedc

un buon configlio a Clodoveo Re de medefimi Fr.wichi, fuo Cognato,
o pure fuo Suocero, per quanto di fopra fa detto . Legged dunquc

preflb Caffiodorio () una Letters fcritta da Teoderico a Lnduin Re
dc Franchi: che cosi egli nomina chi da gli

antichi Scrittoii c ap

pellate Clodoveo, e Clevis in voigare, ed altro in fine nou e fe non

Lovis^cioc Luigi o Lodovico, come not diciamo . In efla Lettera egH
ii rallegra feco per la vittoria riportata, c polcia ii configlia e prega
di t rattare i vinti con piu maniuetudine e clemenza, perche cio tor-

nera in gloria e profitto fuoj confefiando, che gli Alamanni attcrriti

s erano ntirati in Italia. Dice, che g!i manda Ambafciatori, per fa-

pere

,(*)
Tutta sl!ama.aia riuchmfa fu dentro i conjlnl d 1

Italia fe/tza danno

Romano Dominie .
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perc di fua falute cd ottenere quanto ha chiefto in favorc de gli ERA Volg.

Alamanni ,
con inviargli ancora un Sonatore di cetra ,

che accom-

pagnava col canto il fuono. Cosi Teoderico, Principe, che in que

tempi ficcome dotato di rara prudenza e deftrezza, u conciliava I af-

fetto e la venerazione degli altri, coll eflere mediatore fra tutti, c

foftenere ora 1 uno, ora 1 akro, e coll infcgnare a ciafcun d efli quella

pulizia e gentilezza, di cui erano allora privi non meno i Franchi,
che i Vifigoti, Borgognoni e Vandali, ma che Teoderico avea portato
feco da Coftantinopoli in Italia. Spedi in queft Anno Papa Anaftafio

due fuoi Legati ad Anaftafio Imperadore, cioe Crefconio Vefcovo di

Todi, c Germano Vefcovo di Capoa ,
con fua premurofa Letters al

medefimo Augufto, efortandolo di far levare da i facri Dittici il no-

me di Acacio gia Vefcovo di Coftantinopoli, c di voler provvedere
ai bifogni della Chiefa Aleffandrina . Siccoine oflervo il Cardinal Ba-

ronioOO,ed apparifce da un Memorialc dato da gli Apocrifarj, o fia (a)

da i Nunzj Eretici della Chiefa fuddetta d Aleflandria, Fefto Patrizio An ^-

fu fpedito (fenza fallo dal Re Teoderico) a Coftantinopoli unitamente \^
Ann

co i Legati Pontificj ; perocche quel Metnoriale e indirizzato ( i ) Glo-

riojijjimt atque excelisntiffimo Patricia Fefto , 5? &quot;jenerabilibtts Epifcspis

Crefconio fc? Germano
, ftmul cum ejus poteftate direcJis in legatione ab Urbe

Roma, ad clementijfimum & Chrifto amabilem Imperatorem Anaftajittm .

Parimente Teofane (b) attefta, che in queft Anno da Roma fu inviato (b) r/,
Fetto ad Anaftafio Augufto per alcuni affari civili . Ora qui convien fhar.es

ripetere le parole dell Anonimo Valefiano CO; il quale cosi fcrivc:

(i) Fafla pace cum Anaftafio Impcratore per Feftum de pr^fumtioKe Rcgni^
otnnia ornamenta Palatii, qu&amp;lt;e

Odoacer Cofiantinupolim transmiferat ,
re-

mittlt . Eodan tempore intentio orta eft in Urbe Roma inter Symmachum
& Laitrcntium &c. Di qui prefi io argomento di conghietturare di

fopra, che folamente in queft Anno, o nel fuflcguente fi conchiufe

I aggiuftamento del Re Teoderico coll Imperador d Oriente, irritato

per aver Teoderico prefo il titolo di Re ienza fua licenza ed appro-
vazione . Fefto era nel prefcnte Anno in Cothntinopli; e quello Sto-

rico fcrive fatta la pnce fuddctta, allorche fuccedette lo Scifma nella

Chiefa Romans ; il che avvennc, come fi vedra nell Anno fufleguente .

Da Tcodoro Lcttore C3) vien detto
,
che Fefto Senatore Romano fu

inviato ad Anaftafio Angufto per alcune occorrcnze civili, e che ef-
*fa

r

F /

l

fendo poi tomato a Roma, trovo crfere mancato di vita Papa Anaftafio.
^

Tom. 111. H h Anno

(i) Al Gloriojtjpmo ed Eccellentiffimo Patricia Fefto ,
ed a? Vencrabili Fe-

fcovi Crefconio e Germano, ajjieme colla di Lui podefla mandati am-

bafciadori dalla, Citla di Romn al clementijffimt ed amabilt a. Cnftt
Imperadore Aaaftafio .

(i) Fatta la pace con Anaftafio Imperadore per mezzo di Fefto , intorito

alia prefunzione del Regno, rimanda tutti gli ornamcnti del Palazzo ,

H tali Odoacre avea inviati a Coftantinopoli . Nel medefimo tempt ,
con-

tefa inforfe nella Citta di Roma fra Simmaco e Lorenzo ec.
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Anno di CRISTO ccccxcvm. Indizione vr.

di SIMMACO Papa i.

di ANASTASIO Imperadore 8.

di TEODERICO Re 6.

ERA Volg.
ANNO 498..

(al Pagius
Cru. Karon.

(b) Thud.
Letter I. i.

Hijl. Eccl.

(c) Hi/lor.

MifcelU
Tom. I.

Her. Italic..

(d) Theoph.
in Chronogr,

Confoli &amp;lt; GIOVANNI SCITA, e PAOLINO.

IL
primo di quefti Confoli, cioe Giovanni Scita, fu crcato in Orientc

da Anaftafio Imperadore in ricompenfa della fedelta e bravura,, con
cui egli avea tratta a fine la Guerra Ifaurica nell Anno precedence,
dove egli era ftato Gcnerale dell Armi Imperiali. L ahro, cioe Pas-

lino, ebbe da Teoderico il Confolato in Occidentc . Dal Padre Pagi ()
e chiamato Pau/inus Decius , perche della Famiglia Decia fu Paolino

Confole nell Anno 5-34. il quale percio e appellate Juniors, Se qucfta

ragion fia fuor di dubbio, lafccro dcciderlo a gli Eruditi. Ben so,
che quando fi ammetta per vera e cerra

,
s avrebbe da fcrivere De

cius Paulinas, e non gia Paulinus Decius, eflendo ftato coftume de

gli anrichi di nominar le perfone dall ultimo lor Nome, o fia Co-

gnome . Compie in queft Anno il corfo di fua vita Anaftafio II. Pa

pa, eflendo fucceduta la fua morte ncl di 17. di Novcmbre. Fu elctto

ed ordinato dalla maggior pane del Clero Romano in fuo luogo a di

a. del medefitno Mele Papa Simmace Diacono, di nazione Sardo,
ma con grave difcordia; perciocche un altra parte eleffe parimente c

confecro Lorenzo Prete di nazione Romano. Teodoro Lettorc () la-

fcib fcritto, che Feflo ritornato dall ambafceria di Collantinopoli, gua-

dagno con danari gli Elettori d cfTb Lorenzo, fperando di far pofcia
accettare a qucfto fuo Papa 1 Enotico di Zenone j e che per quefta
divifione fuccederono aflaiffimi ammazzamenti, faccheggi, cd altri mali

innumerabiii alia Citta di Roma, foftcnendo cadauna delle parti 1 E-
letto fuo, con durare quefto graviffirno fconcerto per ben tre anni..

JL Autore della Mifcella CO, fecondo la mia edizione, anch cgli rac-

conta, avere una tal difcordia si fattamente involto non folo il Clc-

ro, ma anche il Senato di Roma, che Feflo il fiu nobile tra
^

Senatori ,

ftato gia Confole nell Anno 472.. e Probino, (tato anch eflb Confole

nell Anno 489. foftenendo la parte di Lorenzo contra di/w&amp;lt;/?o,che pari
mente era ftato Confole o nel 483. o nel 4^0. e contra gli aderenti di

Simmaco, fecero gucrra ad eflo Siramaco, con reftarc uccifa in mezzo a

Roma la rnaggior parte de Preti, molti Cherici, cd aQaiffimi Cittadini

Romani :giacche non cc(so per alcuni anni quefta Diabolica gara e dif-

fenfionc. Dal che apparifcc, che il maggior male venne dalla parte de

partigiani di Lorenzo. ETeofanc Scrittorc Greco aflcrifcc anch egli (^),

che
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che 1 elezion di Lorenzo procedette dalla prepotenza diFefto Patrizio, ii ERA Volg.

quale s era impegnato coll Imperadore Anaftafio di far creare un Papa ANN0498.

a lui favorevole, c non pcrdono alia borfa per far eleggerc Lorenzo.

AU incontro uno Scrittore della fazion d eflb Lorenzo , il cui fram-

mento ho io pubhlicato fra le Vice de Roman! Pontefici
(&amp;lt;*),

attri- (a)

buifce il peggio di qucltc violenze, ftragi, e rapine alia fazione di

Simmaco, il quale fecondo lui fu accufato di varj vizj , c non ebbe

mai quieto il luo Pontificate. Cio nondimeno, che {empre militera

in favorc di Simmaco, fi e, ch egli vcnnc riconofciuto si da i Con-

cilj Romani, come dalla Chiefa tutta per Succeflbre legittimo di San

Pietro, c conftderato ne Goncilj come innocente : di rmnicra che fi

pub credere, che le accufe a lui date foffero, fc non tuttc ,
almeno

la maggior parte fabbricate dalla malevolenza de fuoi ncmici . E per
conio poi di quefte lagrimevoli fcene iappia il Lettore, che non fuc-

cederono tutte nel prefente Anno, .anzi le piu fanguinofe accaddero

moko piu tardi .

Anno di CRISTO ccccxcix. Indizione vn.
di SIMMACO Papa ^.

di ANASTASIO Imperadore 9.

di T E o D E R i c o Re 7.

Gonfole GIOVANNI // Gobbo^ fenza Collega.

(

Uefto Giovanni Confole, fopranaminato il Gobbo^ era ftato anch

egli uno de General! dell Imperadore Anailafio ,
ed avca fatto

di moke prodezze nella guerra contro gl Ifauri&amp;gt; perb nc cbbe
in premio la Dignita del Confolato. II Panvinio () aggiugne a queito (b)

Confole un akro ,
cioe Afdefrio , da lui creduto Confole Occi-

demale. Dello fteflb parere e il Rekndo (0, con chiamarlo jffcle-

fione. Crede il Cardinal Baronio (^) aflerito cio dal Panvinio fenza

pruovej ma ci fon due Leggi nel Codice Giuftinianeo (0, date amen- (d) Bart*.

due Jobanne, &? dfclepione Cufs. Contuttocib io non oferei inferire -* Ece.

ne Falti queito Afclepio od Afclepione, come Confole certo fulla fola ^w/^/w/
aflerzione del Codice di Giuftiniano ,

che troppo abbonda di falli nelle Tutor.

date delle Leggi, da che tucti i Fafti Greci e Latini non ci danno fe senatus-

non Giovanni il Gobbo per Confole del prefente Anno. Pare eziandio, tonfylt. de

che non paflafle buona intelligenza tra T Imperadore e Teoderico,
Stient&amp;gt;ar-

perchc non folamente non fi truova Confole creato in Occidente, ma
ne pure in Roma miriamo fegnaro 1 Anno col Confolato dell clctto

in Orientc, ma bensi Poft Confulatum Paulini. Non potendofi intanto

quetare, ne accordarc le fazioni inforte in Roma per 1 elezione del

H h z Pa-
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(a) Rer . Ita

lic. Part. U.

loin... Ill,

( bl Anaftaf.
Eibliotbec.

in Symmach.

;c) Marccl-

iin. Comes
n Chrenico.

&amp;lt;ci) Pagius
Crit. Bare-.;

(e) Hijlor.

Mifctll.
Tom. I.
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Papa, finalmente fi venne al ripiego di ricorrcre a Ravenna al Re
Teoderico, acciocchc la fua autorita s interponefle per mcttere fine

a si fcandalofa difcordia. L Anonimo da me pubblicato (). fcrive,
che amendue gli Electi ebbero ordine di portarfi alia Corte . Teode
rico era bensi Ariano

, ma era anche gran Politico, e pare, che non
volefle inimicarfi alcuna di quefte fazioni col fentenziare nelle lor dif-

fenfioni . Perranto, fecondoche ha Anaftafio (), ordino, che 1 eletto
da piu voti, e prima confecrato, fi avefle da tencre per vero Romano
Pontefice. Non e ben chiaro, come fofle rjconofciuta la legittimita
dell elezione di Simmaco , cioe fe in un Concilio, o pure in altra

maniera. Quello che e certo, fi truova Simmaco nel di primo di Marzo
del corrente Anno tenere pacificamente un Concilio in Roma, & ivi

farla da Papa, con formar varj Decreti per levar le frodi, prcpoten&amp;gt;-

ze, e brighe, che allora fi ufavano per 1 elczione de Papi . Anzi ef-

fendo fottofcritto a quel Concilio Cello Lorenzo Arcifrete del Titolo di

Santa PraJ/ede^ il Cardinal Baronio pretende, ch egli fia lo ftefib,
che dianzi contendeva con Simmaco pel Papato: cofa, ch io non ofe-

rei d afFermare come indubitata. Sotto il prefcnte Confolato Marcel-
lino Conte (0 lafcio fcritto, che i Bulgari^ Popolo Barbarico, fecero

un irruzione nella Tracia, portando la defolazion dapertutto. Contra
d effi fu fpedito Arifto ,

Generale della milizia dell Illirico con

quindicimila combattenti , e cinqueccnto venti carra cariche tutte

d armi da combattere&amp;gt; ma venuto aile mani ccn efli preflb il Fiu-
me Zurta, rimafe fconfitto, colla morte di tre Conti Capitani prin-

cipali di quell Armata ,
e di quattromila dc piu valorofi ioldati dell

Illirico. E di parere il Padre Pagi C^), che folamcnte in queft Anno
cominciaffe a udirfi il nome de Biilgari in quelle parti. Ma abbiamo
oflervato di fopra in un frammento dell Autore della Mifcella, da me
dato alia luce (0, e non veduto dal Padre Pagi, che venendo in Ita

lia Teoderico per la via del Sirmio neli Anno 48^. fu foi zato a com-
battere con Bufa. Re de i Bulgari^ a cui diede una rotta. E pero in-

tendiamo, che fino allora que Barbari avcano fifTato il piede in quella,

contrada, a cui fu poi dato il nome di Bulgaria. II nome di coltoro

fi crede non altronde venuto, che dal fiume Volga ,
o Bolga^ oggidi

neila Rulfia, o fia Mofcovia, alle- cui rive abitavano una volta que
B,arbari .

Anno
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Anno di CRISTO D. Indizione vm.
di SIMMACO Papa 3

.

di ANASTASIO Imperadore ICK

di TEDDER ico Re 8.

Confoli $ IPAZIO, e PATRICIO.

AMendue
furono Confoli creati in Oriente . Ipazio per teftimonian- ERA Volg.

za di Procopio (&amp;lt;0,
e di Teofane (), era Figliuolo di Magna

At* N

p r
*

Sorella d Anaftafio Imperadore. Patricia era di nazione Frigio, e va- je Beu_

lorofo Condottier d Armate, come abbiamo dallo fteflb Procopio, che ferf. lib. i,

narra alcune di 1-ui militari imprefe. L anno fu quefto, in cui , per
caf- 8 -

quanto fcrivc Caffiodorio
(&amp;lt;), Teoderico, che non era peranche ilato (^ Theof
, r j i i -r. i m in Cnrcmog.

a Roma-, ma che veniva deiiderato concordemence dal Popolo Roma-
( c) cafflut,

no, determine di portarfi cola. L Anonimo Valefiano (0 nota, che / cbronko ,

1 andata a Roma di Teoderico fegui, dappoiche s era rimefla la pace W AnonT
mllct Cbiefa Romano,, cioe dopo effere ftato riconofciuto Simmaco per

&quot;&quot;&quot;
Va&amp;gt; *

legittimo Papa. In fatti con gran magnificenza fece egli la fua enrrata

in Roma, e come fe forTe ftato Cattolico, fi portb a dirittura alia Ba-
filica Vaticana a venerare il Sepolcro del Principe de gli Apoftoli .

Furono ad incontrarlo fuori della Citta Papa Simmaco, c il Senate e

Popolo Romano, come s egli fofle ftato un Imperadore. Era allora

fuori di Roma la fuddctta Bafilica j e pero vi fi dovette portare anche
il Papa. Entrato poi Teoderico nella Citta, pafso al Senato, e nel

kiogo appelhto Palma, fece un allocuzione al Popolo, con proraette-
re fra 1 alrre cole di ofTervare inviolabilmente tmte le ordinanze fatte

da i precedenti Principi Romani . Quefto luogo chiamato Palma pro-
babilmente era qualche gran Sala del Palazzo Imperialc . L Autorc
antichiffimo (?) dclla Vira di San Fulgenzio narra, ch egli eflendo in (e) Mia
Roma qucl giorno, in cui il Re Teoderico fece una parlata al Popo-

s ntt r

lo nel Luogo ,
che fi chiama Palma d oro, ebbe occafione di ammirare

f^;&quot;w
&quot;

/

la Nobilta,.il decoro, e Pordine della Curia Romana, diftinta fecon-

do i varj gvadi delle Dignita, e di udire i plaufi d eflb Popolo, e di

conofcerc qual fofle la gloriofa pompa di quefto Secolo . Seguita a fcri-

vere il fuddetto Anonimo : Per Triceunahm triumphant Populo ingrej/as

Palatium, exbibeas Romania ludos Circenfiura . (*) Stiraano il Valefio,
cil

(*) Pel Tricemiale (o Decennalej o via Tricennalej o per lo fpazio
di trenta giorni) trionfando col popolo, entrato nel Palazzo, dando a

Romani i giuocbi Ciranfi .
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ANNO 500.

(a) Marius
jtventicen-

(is in Cbroti.

(b)
ullcxa-ndr.

(c) Pagius
jCrit. Baron.

(d) Anaflaf.
Sitliaehec.

in Symmac.
() Theod.

Lttlor I. l.

(f) Teopk.
in Chronog.

(g) Nict-

phortts Cal-

liftut I. 1 6.

(h) Saren.

Annal. Ecc.

(i) Rerum
Italicar.

Part. II.

Tom. III.

e il Padre Pagi, chc in vece di Tricewwlem s abbia quivi a fcrivcrc
Decennaltm . Ma Decennalia e non Decennalis fi folea dire } ne per con-
feflionc ddlo fteflb Pagi correvano in quell anno i Decennali di Teo
derico, Percio quel puffb, fenza failo guafto, e piii probabile, chc

fignifichi o la Via, per cut fu condotto il trionfo, o il tempo Trite-

norum dierum, che forfe durarono quelle Fefle. In tal congiuntura
Teoderico fece nfplendere la fua fingolare affabilka verfo i Senatori ,

e molto piii la fua munificenza verfo il Popolo Romano, perche gli

aflcgno e dono venti mila moggia di grano per ogni anno 5 E a fin

di nftorare il Palazzo Imperiale e le mura deUa Citta gli aflegno du-

gento libre annue d oro, da
ricayarfi

dal Dazio del vino. Sul princi-

pio del fuo governo avca Teoderico conferita a Liberia la Prefettura
del Precono. II creo Patrizio in quefti tempi, e diede quella Dignita
ad un altro. Fece tagliar la tefta ad Qdoino Conte, che avea cofpi-
rato contro la vica di Teodoro Figliuolo di Rafilio fuo Superiore. Di
quefto facto fi truova menzionc anche preffb Mario Aventicenfe () .

Voile dipoi, che la promcfla da lui fatta al Popolo, s intagliafle in

,una tavola di bronzo
,
e itefle efpolta al Pubblico .

Paflati fei Mefi in Roma fra gli applaufi c le allegrczze di qucl

Popolo, fe ne torno Teoderico a Ravenna. Stando quivi marito Ama-

laberga Figliuola di Amalafreda. fua Sorella, con Ermenfrecfa Re del la

Turingia. Pubblico eziandio varie Leggi, che corrono fotto il nome
di Editto, e fi leggono nel Codice dclle Leggi antiche, e fra le Let-
terc di Caffiodorio . L Autorc deila Gronica Aleflandrina (b) c infegna,
che la pubblicaiion d cfle fu fatta, mentre egli era in Roma. Per

quanto crcde il Padre Pagi (0 , fu in queft anno tenuto il fecondo
Sinodo in Roma da Papa Simmaco, e in eflo a titolo di mifericordia

fu creato Vefcovo di Nocera, Citta della Campania, il fuo antago-
niila Lorenzo. Cita egli in pruova di cio Analtaiio Bibliotecario (^),
Teodoro Lettore

(&amp;lt;)&amp;gt;

Tcofane (/), Niceforo (g) . Ma Anaftafio nulla

dice del tempo, in cui fu conferito il Vefcovato a Lorenzo j e Teo
doro Lettore con gli altri Greci, che dicono prefo quel ripiego .dopo
eflere durata la diviGone per tre anni, non fembra a me teftimonio ba-

rtevole in quefto fatto, di maniera che credo doverfi anteporre 1 opi
nion del Cardinal Baronio (k~) : cioe che nel primo Concilio, e nel pre-
cedente anno feguifle la collazione del Vefcovato di Nocera a Loren
zo . L Anonimo Veronefe da me pubblicato (0, chiaramente dice,
che allorche Simmaco fu riconofciuto per legittimo Papa, Lorenzo an-

cora venne promoflb al Veicovato . Lo lleflo Teodoro Lettore con-

ferma quefta vcrita . Ora e certo, ficcome abbiam vcduto, che Sim
maco nel Marzo dell anno proffimo paflato godeva pacificamente il

Pontificato, c tenne il primo Concilio Romano. Vcnuto FJOCO appreffb
a Rorna il Re Teoderico, egli folennemente col Clero (i porto ad in-

contrarlo fuori di Roma . Adunque fc nel primo Concilio Simmaco
fu dichiarato vero Papa, allora parimente per quetare in qualche ma
niera le pretenfioni di Lorenzo, gli fu conferita la Chiefa di Nocera.

In



ANKALI D ITALIA. 147

In quefti medefimi tempi nacque gran difcordia tra Gundobado e Go- ERA.Volg.

digifelo Fratelli, amendue Re de Borgognoni. II primo abitava in Lione,
ANNO 500.

1 akro in Geneva colla Signoria della Savoia . Mario Avcnticenfe (), (a)

c piu copiofamente Gregorio Turonenfe (f), raccontano, che Godi-

gifelo per oppriraere il Fracello tramo un inganno con Clodoveo Re de TH

Franchi, promettendo di pagargli tribute da li innanzi . Clodoveo mof- //. if

fe guerra a Gundobado, e quefti chiamo in foccorfo il traditor fuo

Fratello Godigifelo, il quale coll efercito fuo and 6 ad unirfi feco con

tra i Franchi} ma avendo Clodoveo aittaccata battaglia con efll preflb

Digione, oggidi Capitale della Borgogna, ed effendofi unito con lui

nel furor della zuffa Godigifclo , riufci Wo facile di fconfiggcre

Gundobado, il quale fcappo ad Avignone, con lafciare il comodo al

Fratello di occupar buona pane del Regno. In quelJa Citta fu aflc-

diato da Clodoveo, ma con promettcrglt tribute, refto libero. Ripi-

gliatc poi le forze, pafsb eflb Gundobado aH affedio di Vienna,, con

prenderla, ed aramazzarvi Godigifelo, che v ora dentro, e molti Nobili

Borgognoni della di lui fazione. In quefta maniera egli divcnne pa
drone di tutto il Regno dell antica Bnrgogna ,

che abbracciava allora

la Borgogna moderna, la Savoia, il Delfinato, ilLionefe, e per atte-

ftato di Gregorio Turonefe (c) anche la Provincia- di Marfilia,, fenza (c) Gregor.

che fa-ppiamo, come pafTafle 1 affare, arendo noi veduco all anno 477. Turanenfit

che i Vifigoti s erano impadr-oniti di Marfi.Ua. Procopio anch egli fcri-
lli&amp;gt; - i- * ^

ve, che i Vifigoci nella Gallia ftendevano i lor dominio fino alia Li-

guria, e per confcguente fouo la lor giurisdizione era la Provenza .

Anno cii CRISTO DI. Indizionc ix.

di SIMM A co Papa 4.

di A N A s T A s i o Imperadore 1 1.

di TEODERICO Re 9.

Confoli ^
RUFIO MAGNO FAUSTO AVIE^O,

? FLAVIO POMPEO.

AFieno
primo fra quefti due Confoli appartiene all Occidente. E

crcduto dal Padre Pagi Figliuolo e Nipotc di quel Gennndio A~

-vieno, che era ftato Confole nell anno 4fo. Se cosi e, fecondo i conti

del medefimo Pagi avrebbe dovuto appellarfi JuMiore:\\ che nondime-
no non apparifce ne Fafti. Quanto a me io if credo Figliuolo di Fau-

fto, a cui Ennodio fcrive una Lettera (^) congratulandofi per la Di- Epifl^l i

gnita Confolare conferita ad Avieno di lui Figliuolo. L altro Confole, (e) D-
cioe Pmpeo, fu create in Oriente ed era Figliuolo di Flavio Ipazio, Cangt ra-

ctoe d un Fratello d Anattafio Imperadore,. come il Du-Cange (0 %%
y

o(Tervo. Divtnuto
,
come diccmmo, padrone di tutta 1 antica Bor- ^/

&quot;

gogna
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gogna Gundobttdo

,
diede fuori in queft? Anno

, o pure ncl fufle-

gente , Ic Leggi de Borgognoni, chc tuctavia efiftono, colic quali,
lecondo I aflerzione di Gregorio Turonenfe, egli mife freno alia rapa-
cita e crudclta del fuo Popolo, acciocche non opprimeflero i Roma-
ni, cioe i vecchi abitanti di quelle comrade, fperando con cio di ao
quiftarfi la loro benevolcnza. In efle Leggi fra 1 altrc cofe egli per-
mife i Duelli, come un rimedio creduto allora tollerabile, per ifchivar

mali e violence maggiori nelle private inimicizie. Ma nel Secolo non9

Agobardo, dottiffimo Arcivelcovo di Lione, fcrifle un fuo Trattato
contra, la Legge di Gundobado^ cioe contra quella, da cui erano permeffi
i Duelli, moltrando fin d allora 1 iniquita e temerita di chi rimetteva
al giudizio dell armi la dichiarazione dclla Verita, e Falfita delle co

fe, o fia dell Innocenza, e del Reato delle perfone. Celebre ancora
e la conferenza tenuta da Santo Avito Vefcovo di Vienna del Delfina-
to in compagnia de Vefcovi d Aries, Mar(ilia, e Valenza, con gli
Ariani alia prefenza dello fteflo Re Gundobado, per defiderio che avea-

no que zelanti Prelati di condurre effb Re dall Arianifmo alia Reli

gion Cattolica . Reltarono convinti gli Ariani, ed alcuni d efli anco
ra abbracciarono la Cattolica Fedej ma Gundobado dimoro faido ne

fuoi errori , con dire fra 1* altre cofe : Se la, voflrA Fede e la, vera : per-
chb mat i voftri f^efcovi non impedifcono il Re de Franchi, cbe mi hn mof~

fa guerra^ e s e colle^ato co&quot; miei nemlci per diftriiggermi? Abbiamo d*
MarceUino Conte () fotto il prefente anno, chc celebrandofi in Co-

ftantinopoli i Giuochi Teatrali fotto Coftanza Prefetto delli Citta
,
una

delle Fazioni, nemica della Cerulea^ o fia della Veneta, v introduce

occultamente una gran copia di fpade e faffi, e nel piu bello dello

fpettacolo fi fcaglio contra de gli emuli con tal furia e barbaric, che

ben tremila perfone vi reftarono uccife . Dal che s intende, che non i

foli condottieri delle Carrette e de Cavalli formavano le Fazioni divcr-

fe d allora, ma anche il Popolo, il quale fecondo il fuo capriccio te-

ncva per 1 una parte o per 1 altra, e dovea comparire allo Spettaco-
lo colla veilc o divifa della fua Fazione . Abbiam veduto nel prece-
dente anno, che il poco fa mentovato Gundobado Re de Borgognoni,
colla mortc di Godigifelo fuo Fratello, avea slargati i conflni del fuo

Regno . Nel prefente, fe crediamo al Padre Daniele (^, i Franchi e

Teoderico Re d Italia feccro Lcga infieme contra del medefimo Bor-

gognone, con patto di -divide re le conquifte, che fi facefTero, ancor-

che r una delle parti non aiutafle 1 altra: nel qual cafo dovefle la non

operante aver la fua tangente delle conquifte, con isborfar nondime-

no una fomma d oro all altra parte vincitrice. Spedi Teoderico il fuo

clercito, ma con ordine di andar lentamente, per vcder prirna, che

efito fortiva la guerra tra i Franchi e Gundobado. Furono rotti in una

fanguinofa battaglia i Borgognoni, ed occupata gran parte del loro pae-
fe da i Franchi. Ailora 1 Armata di Teoderico pafso in fretta i Alpi,
e addufle per ifcufa del ritardo la difficulta delle Itrade. Cio non oftan-

ic i Francbi mantcnncro la parola, con dividere i paefi conquiftati,e
rice-
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ricevere da Teoderico 1 oro pattuito; ed in tal guifa comincio una
par-

ERA Vol^.

te della Gallia ad eflerc pofieduta da i Goti e da i Germani, cioe da ANN 0501.

i Franchi. Cosi il Padre Daniele, che da Procopio (*) prefa la nod- (a) Pi-ocof.

zia di quefta guerra, ne difegno i\ tempo, cioe il prefente anno, c de Etli -

n addtifle ancora i motivi, da iui pero immaginati. Mae fuor di dub- ^
r

bio, che non in quefH tempi, ma si bene molti anni dipoi, cioe ncll

anno fij. fu fatta quefta guerra, e non gia contra Gundobado
,
ma si

bene contra Sigifmendo fuo Figliuolo. In fatti Gregorio Turonenfe fcri-

ve, che tutto il Regno della Borgogna fu in potcre di Gundcbado

dopo la morte del Fratcllo . E poi narrata la vittoria di Clodoveo ri-

portata fopra i Vifigoti, dice, che il Regno di Clodoveo arrive fine

# confini de Borgognoni . Piu chiaramente fcrive Mario Aventicenfe C O,
che Gundobado Regmtm^ quod perdidemt , cum eo, quod Godegefelus ha-

buerat^ receptum, ujque in diem mortis
ju&amp;lt;efeliciter gubemavit . Finalmcn-

te avendo Ennodio recitato il fuo Panegirico al Re Teoderico nell an

no fo6. e nel feguente, con toccare ed efaltare in effb anche le men

riguardevoli imprefe di Iui, ma fenza dir menoma parola d acquifto
alcuno fino allora fatto nelle Gallic: di piu non occorre per conchiu-

dere, che non pub appartenere all anno prefente il racconto di Pro

copio, ma bcnsi all anno 5*1 j. come (i fara vedere.

Anno di CRISTO DII. Indizione x,

cli S i MM A c o Papa j.

di ANASTASIO Imperadore i x.

&amp;lt;ii TEODERICO Re i o.

Confoli FLAVIO AVIEKO juniore; e PROBO.

Uefto Avhno Confolc Occidentale era Figliuolo di Faufte Patri-

io, a cui e indirizzata una Let:era d Ennodio (c); e quantun- (c)

que in eta giovanile, venne promoflo a quell illutire dignita da i-

Teoderico, Principe, che Ikidiava tutte le maniere di affezionarfi i

primarj, ed anche lo Iteffb Popoio di Roma. Probo vien creduto dal

Panvimo
(&amp;lt;0,

c dal Padre Pagi (0, Confole Orientale, e Nipote d A- (

?}ft
naltafio Imperadore per via di un fuo Fratello, o d una fua Sorellaj (& Pagius
ma e da vedere all anno frj. di fotto Probo Juniore, che lafcia qual- critic.&quot; Ear.

che dubbio intorno alia Famiglia di quefto Probo . Sccondo le offer-

vazioni del Padre Pagi fu in queft anno tenuto il terzo Concilio Ro
mano da Papa Simmaco lul pnncipio di Novembre, in cui la facra

aflemblea dichiaro nullo cd iniuffiltente unDecretg, facto dal Re O-
doacrc^ o pure da Bafilio Prefetto del Prctorio a tempi di quel Re,
di non eleggere o conlecrare il Papa, fcnza prima confukave il Re,

Tom. III. I i o per
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E*A Voig. o per lui il Pirff-tto&amp;gt; del; Prctopio. Si rinovarono ancora i divieci di
ANNOJOZ. a ijcnare gU (Ubili ed ornamenti delk Chiefe. Ma per quanto dica il

Padre Pagi,,tuttavia , reHa-:fcura la Storia de gli Atti di Papa Simrna-
co, e il tempo de Concilj tenuti da lui in Roma, fupponendo fern-

pre il Pagi, che il competitore Lorenzo fofle create Vefcovo di No-
cera nell anno foo quando per Ic ragioni addotte di fopra e.piu pro-
babile v che quel Vefcovato gli fofle conferito nell anno precedente,
ed avendb dovuto eflb Pagi alterar le Date d effi Concilj , per acco-

^J* moclark a ûo fiftema - Teofane W, e Marcellino Conte (*) notano,

(b)&quot;
Marftt- c^c m queft anno i Bulgari tornarono a fare un incurfione nella Tra-

lin. Comes cia, e fertza trovar chi loro refiftefTe, devaftarono il paefe. Colla me-
t*chronict. defima crudelra rrattarono anche 1 Illirico. Da i tempi di Teoderico

juniore aveano i Perfiani confervata la pace fino al pretente anno coll

Imperio d Oriente. Ora Coade, o fia Cabade, Re di quella Nazione y

richicfe danari da Anaftafio Imperadore. Rifpofe quetti, che ne da-
rcbbe in preftito, purche fe gli dcfle una buona figurta, e non in al-

tra maniera. Allora i Perfiani con un pofTente cfercico cmrati nell Ar
menia prefero Teodofiopoli per tradimento di Coftantino Srnatore, Gc-
neralc delle milizie Cefaree . Paflati dipoi nella Mefopotamia pofero
Tafledio ad Amida Citta ricchiffima, che fece gagliarda difefa, e fi fa-

rebbe foftenuta, fe alcuni Monaci non 1* aveflero tradita, i quali nel

facco dato ad e(Ta Citta rimafero anch effi colla maggior parte di que
Cittadini tagliati a pe^zi . In quefti tempi ancora Clodoveo Re de Fran-

chi, che cercava e trovava dapertutto pretefli ed occafioni di femprc
piu ingrandirfi, mofle guerra alia Bretagna Minore, cd bbbligb il Re

(c) Gngor. di quella nazionc a fottoporfi al di lui domiuio: dopo di che non piu
Turoncnfis Re , ma Court furono appcllati i Opi di quel Popolo, per quanto fcri-

f&amp;lt;n R
C

/
J ve ^rcSon Turonenfe- (0 . Nondimeno ho io oflervato nelle Note

lit. script?
1 Poerna di Erraoldo Nigello 00, che anche da li innanzi i Bntanni

fart. 11. minor; affettarono di dare il titolc di Re al Principe loro.
Tern. 11,

Anno di CRTS TO DIII. Indizione xi.

di S i M M A c o Papa 6.

di ANASTASIO Imperadore 13.
di TEODERICO Re n.

Confoli DESICRATE, e VOLUSJANO.

c Vr-fafano dell Occidente. A
rifcrifcc il Padre Pagi 00 i! quarto Concilio Roma-

no, appellato Palmare, che fu il piu numerofo di tutti, nel quale tro-

viarao dichiarata 1 intiocenza di Simmaca
P0j&amp;gt;a t c terminata h gran lite

di
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di lui con Lorenzo, intrufo nella Sedia di San Pictro da i fuoi Fazio- ERA Vol.
nari . Intorno a che e da afcoltare Anaftafio Bibliocecario GO, o fia AN NO 503.

tagonifta, durante tuttavia il iacrilego impegno di -Feflo Patrizio ,

che fi tirava dietro Prabino Patrizio, e quafi tutto il Senator nfoife

la fperanza in effi di fare fcomunicar Papa Simmaco, e pofcia de-

,, porlo . Percio inventarono nuove accufe contra di lui, tacciandolo

di adulterio, e di aver dilapidati i bcni della Ghiefa Romana-, con
inviare a Ravenna de i falfi tcitimonj contra di lui al Re Teode-
rico . Occultamente ancora richiamarono a Roma Lorenzo, cioe

1 Antipapa, e rinovarono lo Scifma, aderendo gli uni a Simmaco,
c gli altri a Lorenzo. Pofcia inviata al Re Teoderico Una Relazio-

ne, tanta ittanza fecero per avere un Vifitatore della Chiefa Roma-
na, che Teoderico diede tal commiflione a Pietro Vefcovo d Alti-

no, guadagnato prima da effi Fazionarj : ripiego infolito ccontrario
a i iacri Canoni, effendo una moflruola derormita il vedere coititui-

to un Vefcovo, e cio dalla potenza Laica, come Giudice fopra la

Sede Apottolica: del che giuftamente ii dolle non p.oco Papa Sim-
maco . Seguitu a dire Anallafio, che nel medefimo tempo Sim

maco r*uno un Concilio di cento e quindici Vcfcovi, nel quale egli
relto purgato da reati, che gli erano appolti, e fu condennato Loren
zo Vefcovo di Noccra, pep-he vivente il vero Papa avefle tentato di

occupar la Sedia di San Pietro, ed infieme Pietro V^efcovo d Altino,

per aver ofato di alzar rribunale contra di un legictimo Pontcficc . Al-
lors Simmaco da tutti i Vefcevi, e da tutto il Clero con iua gloria
fu rimeffb ful Trono, c ando a fare la relidenza Iua a San Pietro. Fi-
nslmente Anaftafio continua a dire: Che nel medefimo tempo Feflo

Capo del Seaato, e gia ftato Confole, con Probino, llato anch effb

Confols, entro Roma itefla comincio a far guerra contra d aitri Se-

Tiatori,, e maffimamente contra di Faujlo^ gia itato Coniole, ii qual folo
fi potea dire, che combattcflc in favore di Simmaco. Pero luccede-
rono molci ammazzamenti in Roma (teflaj e que Preti e Chenci, ch e-

rano trovati aderenti a Papa Simmaco, venivano uccifi. Furono mal-
trattate fin le Monadic e le Vergini, che fi Icopnvano del partito
d eilb Papa, con cavarb fucri de Monafterj c delle tor cafe, con apo-
gliarle,

e dar loro anche del.k ferite. E non .paffava giorno, che non
ii udiflcro di quelle b-maglie c ribalderie . Uccifero moiti Sacerdoti
c molci Laici, ne v eu (icurezza alcuna per chi avea da cammmare
per la Citca. Cosi Anaftafic, iejaza foggiugnere , quai fine avelle que-
fta Tragedia ,

Aicoltiamo oil, un Fazionario di Lorenzo Antipapa, cioe T Ano- /^ An
nirno Veronefe (A) il qualc racconu, che fulle prime d ordmedel Re mus v&quot;-~

Teoderico fu riconoiciuto Simmaco per vero Papa, e d..co a Lorenzo / fart.

il Vcfcovato di Nocera. Doro alcuni Juni fu accuiato Simmaco prelib
* L m 3-

1 1 i il

Rer - ltal:c -
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ERA Volg. il fuddetto Re, con farlo credere reo d adukerio, e che avefle alie-

na to i beni della Chiefa Romana: al qual tine fecero anchc andare a

Ravenna alcune Donne, cioe perfone facili ad eflere fubornate da chi

era si accanito contra d eflb Papa. Fu chiamato Simmuco alia Cone,
c confinaco in Rimini ; ma perch egli s avvide,che non v erano orcc-

chi per lui, ma Iblamente per gli fuoi avverfarj, fe ne ritorno a Ro
ma fenza permiffione del Re . Allora i luoi Emuli fecero fuoco alia

Corce di Teodcrico con iftanza, che inviafle a Roma un Vifnatore ncl

tempo della Pafqua: al che fu deputato Pietro Vefcovo d Altino. Do-

po efla Fella il Senato e Clero, cioe quelia pane, che era per Lorenzo %

ottennero dal Re, che fi raunafle un Concilio in Roma, al quale non
voile interveoire Simmaco. Ma qui e da oiTervarc un iniqua retictnza di

quefto Scrittore, cioe che Papa Simmaco intervenne beniflimo alia pnma
Sedione; e andando poi alia leconda co fuoi Prcti e Cherici

,
fu affahto

per iftrada, con reftare uccifi o feriti alcuni de fuoi,. ed aver egli fteffb

durata fatica in mezzo ad una pioggia di faflate a poterfi mettere in

falvo: il che gli riulci ancora per 1 afliftenza, che gli prettarono Gu-

dila, e Vedulfo^ Maggiordomi del Re Teoderico, feco venuti per guar-
dia a quelia raunanza. Quefto folo baila a far conofcere, fe gli avver

farj fuoi per Criftiano zelo, o pure per un cieco odio, e per una ma-

lignita patente il voleflero abattuto e depofto. A cagione di quefta

prepotenza Simmaco fi fcuso di pid intervenire al Concilio. Dal che

avvenne, che mold de Vefcovi (feguira a dire 1 Anonimo fuddetto)

veggendo cosi incagliato 1 afFare, e /che non le vie della Giuftizia, ma
si ben quelle della violenza prevalevano, attediati fe ne tornarono allc

lor cafe. Allora i nemici di Simmaco fupplicarono il Re di permette-

re, che Lorenzo fequettrato in Ravenna venifTe a Roma. Coltui n eb-

be la licenza, ed entrato in Roma s impadroni di moke Chiefe, cf per

quattro Anni quivi fi mantenne : nel qual tempo fi fcce una crude! guer-
ra. Ma infine Teoderico, avendogli Simmaco inviato un Memoriale

per mezzo di Diofcoro Diacono Aleflandrino, ordino a Fefto Patrizio,

che tutte le Chicle occupate da Lorenzo foflero reflituite a Simmaco .

Cost fu fattos e Lorenzo ritiratofi ne poderi di Fefto Patrizio, quivi

terminb la fua vita .

Facile ora e a qualfivoglia accorto Lettore il conofcere dalle co-

fe dette, che la gran tempeita commofla e continuata per tanto tempo
contra di Simmaco, non venne gia da veri delitti d eflb Papa, ma si

bene dal perverfo animo, e dalla congiura di Fefto Patrizio, che con

falfe accufe e teftimonj fubornati, e con gli ammazzamenti voleva pur
efaltare il fuo Lorenzo colla depreffione di Simmaco, benche dichiara-

to vero Succeflbr di San Pietro . Chi e capace di fare il primo paflb

falfo, non e da ftupirc fe ne fa de gli altri appreflb anche piii vio-

lenti . In fatti il Concilio Palmare tenuto in Roma e una pruova au-

temica di quefta verita, eflcndo ivi per quel che riguarda il giudizio

de gli uomini, ftata riconofciuta 1 innocenza di Simmaco, ancorche i

piii del Senato e del Clcro foflero fedotti da Fefto c Probino Patri-
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zj
. D.i qmnto ancora s e detto, fi puo raccogliere, non fuffiftere

,
ERA Volg.

come vogliono alcuni, che in quefl anno, anche dopo la celebrazio- ANN 0503.

nc del Concilio Paimare, fi reitituifTe la pace alia Chiefa Romana .

Duro la perfecuzione e diflenfionc gr:m tempo ancora dipoij e refta-

no tutravia delle difficult* nell aflcgnare il tempo, in cui fu tenuto

eflb Concilio Paimare
,
e bandito da Roma Lorenzo, e canto piu, fe

fuffiftefle, come fuppone il Cardinal Baronio (), che nel prdente an- (al

no fofle tenuto il quinto Concilio Romano, di cui fi fono perduti gli
-Annul.

Atti . Per conto poi del Re Teoderico, ancorche egli fi lafciafle for-

prendere dalle iftanze della potente Fazione di Lorenzo, col conce-
dcre un Vifitatore della Chiefa Romana (iitanza contraria a i facri Ca-

noni), tuttavia egli non fi attrfbui gia la facuJta di decidere neile caufe

Ecclefiaftiche, e mafllmamente di ranto rilievo, tratrandofi di un Sum-
mo Pontefice . Elefle egli dunque la via convenevole in si gravi fcon-

certi, cioe quella di un Concilio, con dichiarare efpreiraroente (t&amp;gt;) : (b)

In Synodati effe arbitrio, in tanto negotio fequenda pr&amp;lt;efcribere ,
nee aliquid.

c &quot;c ^
.

ad ft prefer reverentiam de Ecclefiaftids negotiis pertinere: commrttem..po-
Patmaris

teftati Pontificum quod tnagis putaverint utile; ddiberarent
, dummodo ve~

nerandi proviftone Concilii pax in Civilate Romana Chrlftianis omnibus rcd-

deretur (i): parole degne di gran lode in un Principe. Anzi avendo,

egli intimato il Concilio fuddetto, avendo i Vefcovi della Liguria,

capo de quali fu Lorenzo infignc Arcivefcovo di Milano, in pairando
da Ravenna, rapprefentato al Re, ehe toccava al Papa fteffb il con-

vocare quel Concilio : Potentiffimus- Princeps ipfum quoque Papam in col~

ligenda Synodo volantaiem fuam Literis demonftraffe, ftgnificavit .
(2.) E

perciocche effi dcfiderarono di veder le Lettere dello (tcfTo Papa, egli
non ebbe difficuka di farle immediatamente mettere fotto i loro oc-

chi, con efempio memorabile per tutti i Secoli av venire, e fpezial-

mente eflendo Teoderico Ariano di credenza. E di parere il Padre Pa-

gi (0 , che Paimare foffe appellate quel Concilio dal Luogo chiamato (CX p

Palma, aurea in Roma, di cui s e parlato di fopra. Anaftafio Biblio- ^ ,

tecario fcrive (&amp;lt;0
: In PorticttBeati Petri^ qu&amp;lt;e

afpellatur ad Palntaria,. sn,iithec.
J

Sarebbe da vedere, fe ad eflb Sinodo convenifle piu quefto, che quel

Luogo.
Al

(i) Che e in arbitrio del Concilio il deeretare le cofe ,
che ft debbono efe-

guire in si grand affare ;
e che intorno ag i affari Ecclejiaftici niente a,

se appartiene oltre la riverenza : raccomandando alia podefta di f^efcovi
il deliberare quello eke giudicato avranno piu vantaggiofo , purihe col

provvedimento del venerando Concilio fi reftituijje la pace a tutti i Cri-

ftiani nella CittA di Roma .

(i) // potentiffme Principe fignificii^
che. / ifteffo Papa ancora per lettere

dmoflratt avea la fua volanta nel radunare il Concilio ,



ANNALI D ITALIA.
En* Volg. Al prcfcntc anno (ma non fi fa di ficuro queito tempo) riferi-

AKN0503, fee il Cardinal Baronio (&amp;lt;*) un Apologetico fcritto cd mviato da Papa
(a) Baron. Simmaco all Imperadore AnaltafiOj dal quale appanfce, chc qucl Prin-

ad^nn
&quot;

cipc dopo avere fcoperto Simmaco coltante nciia difefa delia Chieia

503. Cattolica, e contrano a tante macchine .d cffb Analtatio per abolire il

Concilio Calcedonenfe, e foitenere 1 Erelia d Euuchete e de gli Acc-

fali, aveva fcritto contra di lui, con cancarlo.d indicibil ingmrie, fino

(b) Anaft*r. .a chiamarlo Manicheo, quando fi (a da Anattauo.Bibliotecario (6), chc

ibidem in avcndo egli fcoperti de i Manichei in Roma, li caccio via, e fecc pub-
rit. symma- blicamentc bruciare i loro Libn . Simmaco olcrc al difendere fc Itef-

fo, rapprefenta ad Anaftafio i falli da lui commeili in proteggere U
memoria di Acacio, e in comparir cotanco pariiale dc gli Ereuci . Da
quefto Apologetico deduce il Cardinal Baronio, chc Papa Simmaco a-

vca fcomumcato Anaitalio Augutto . Le parole del Poncefice ion que-
fte;\ Dichy quod mecum confpirante ,Senatu. excomunicaverim te . Ift.a %ui-
dem ego : Jed r&tienabiliter faffttm a DeceJ/oribus meis fine dMo fubjequor .

Quid ad me^ inquigs, quod egit ^fcacius? Recede ergo^ & nihll ad te . Not
non te cxcommumcavimus , Imperater , Jed dcacium . 1&quot;u recede ab Acacio ,

6? ab illius excommmicatione yecedis . &quot;Tu te noli mifcere excommunication*

ejvs , & Hen es excommunicatus a nobis . (i) Da call parole potrebbc par^-

re, chc non avefle gia Papa Simmaco fulminata contra di Analtaiio la

Scomunica maggiore} ma chc egli iblamente pretendeffe incorlb 1 1m-

perudorc nellajcomumca minore, perche comunicava colla memona
di Acacio icomunicato dalla Sede Apollolica. Simmaco folteneva i de-

creti de fuoi Predeceffbri contra di Acacio, e non volendo Anaitalio

ritirarfi dalla comunione di Acacjo benche defunco, ne veniva per con-
f * ! __ii_O :__j:_i ..

(c!) Gaffed,
in Chronico .

le fue fpefe gli Acquedotti, che da gran tempo erano affacto dirocca-

ti, .L Anonimo Vakfiano W fcrive, chc quegli Acquedom erano fta-

ti fabbricati da Traiano Imperudore . Se quell Acque rurono prefe dal-

,la coilina, e condotte fino a Ravenna, non pore ellcr^ le non grandc
(e) Marcel- la fpefa, e magnifica 1 imprela. Racconta Marcellmo Conce (e), che

(in.
Comes Anaitalio fmperadore fpedi ael prelcnte anno contra .dc Perliani Patri-
ronico.

zif gjv fta:o Confole, Jpazio Figliuolo d una.fua Sorella, e Ariobindo,
Gcnerod Olibrio gia Imperadore, con in Armnra di quindicimila pcr-
fone. Quefto numero fi iee credere Icorretto, perche ibbian7o da Pro-

cop: )

(i) :Dici^ che eofpirando mecu il Senato io li .abbia, fc^ntutiicato . Cosl };
ma, jenza dubbio faccio , quanta ragiuneiioltfieritt facera I miei antettjfori .

Che app.tr tiena a me, dirai^ it fatto da jfcacio ? dllentanatette adurtquc ,

e nieate ti apparterra . Noi non abbiamo [comunicato te
,

o Imperadore^
ma Acacio. -Tu ritirati c!.i Acacio, * li ritiri dalla. fus, fcomtivica . &quot;In

non voterti mifchiare colla ftta fcomunica, ^
a nn fd ua ,/v; fcor.atniMtt .
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copio (), che non s era veduto prima, ne fi ride dipoi un efercito ERA Voig.
si fiorito corn;: quetto contra de i Perfiani . Tanto Teofane C^),quan-

A ^0503.
to il fudJetio Procopio fcnvono, che Ariobindo fece la figura di pri- {&quot;*

mo Generate, c che gli altri gli furono dati per compagni . Ma per- perf nt. i

ciocche concordia nan paflava fra quefti Condottieri d arm! , ed bgnu- cap. 8.

no volea corrundare al fuo corpo di milizie, e in fiti diverfi, nulla fe- (b) The -

condo il folito fi fece di profittevole all Imperio. Segui un combat- f &quot;&quot; &amp;gt;n

timento, ma colla peggio de Grcci, e profittando il Re Perfiano del-

la difcordia degli Ufiziali Cefarei, devafto molto paefc dell Imperio
Orientale. Aggiugne Teofane, che in Coltantinopoli era le Fazioni nc
i Giuochi Circenli inforfc una nuova fedizione, per cui deH una e dell

altra parte aflaiffimi rertarono uccifi, e fra gli altri un Figliuolo baftar-

do dell Imperadore Anaftafio: accidente, -che fommamente affliflc il

medefimo Augufto, e fu cagione ,
ch egli facefle morir molti di colo-

ro, ed altri nc cacciafle in efilio . Se non era un fegreto di Politics

il permettere o fomentar cotali Fazioni, egli e da ftupire, come gl Im^

peradori non foflero da tanto di abolire una si perniciofa divifione nel

loro Popolo . .

Anno di C R i s T o DI v. Indizionc xi i;

di S i M M A c o Papa 7:

di A N A s T A s i o Imperadore 14.-

di TEODER i c o Re ii.

F

Confole \ GETEGO, fenza Collega,

U create in OcciJer.tc quefto Confole, ed era Figliuolo di Pro~
Confole nell anno 489. conv fi ricava da Ennodio (0. (c)

Papa Simmaco, fccnndo la conghiettura del Cardinal Baronio G0,cc- *

lebro nel prefentc anno il icfto Concilio -Romano contro gli occupa-
tori de Beni Ecclefiaftici con ifcomunicarli , fe non li reftituivano.

Doveano i Laici aver profmato del grave Scifma dclla Chiefa Roma-
na&amp;gt;

e quefto ci fa eziandio intendere, quanto foffe lungi dal vcro 1 ac-

cufa inventata contra Ji Simmaco, quau -

dilapidatore de i bcni de .la

Chiefa. Circa queftt tempi ancora li fufcito in Affrica una fiera pci-
fecuzione contra dc Cattolici da frafamondo Re de Vandali, Ariano di

credenza. Aveva egli finora lafciati in pace que Cattolicij ma dappoi-
che ebbe fatta una Leggc, che venendo a mancare alcuno de Vefco-

vi, non fi poteffc cleggcre il Succeffore, e andavano crefcendo Je va-

canze delie Chiefe con danno notabile dclla vera Religione in qur..j

parti: i Vefcovi viventi coraggiofamente detcrminarono di provveQ.-re
efTe Chiefe di Paltori, rifoluti tutti di fofferir tutto per non mancare

9,1



156 A N N A L i D ITALIA;
ERA Voig. al debito loro e al bifogno de Fedeli. Diede nelle fmanie Trafamon-
ANNO 504. &amp;lt;jo

5
e fecondoche fcrive 1 Autore della Mifcella (), allora fu ch c-

$-fajfi
r

gli mando in efilio ducento venti Vefcovi Cattolici Affricani, che

rA.i6. Per la maggior patte furono relegati nclla Sardegna, e fra gli akri

Tn. i. San Fulgenzio Vefcovo Rufpenfe, infigne Prelato e Scrittore del Se-

mach. A i lor bifogni, cioe con inviar loro ogni anno danaro e vefti in do-

no: azione, che maggiormente ferve a comprovare, quanco fofTe di-

verfo quefto Papa da quello, che vollero far credere gl iniqui fuoi

(c) cafliod. avverfarj. Abbiamo poi da Caffiodorio (0, che nel prefentc Anno
in chronico. {Teoderico fece guerra coi Bulgari, divenuti oramai terribili nelle con-

trade pofte lungo il Danubio lotto del moderno Belgrade. Aveva Ana-

Aafio fmperadore provato varie crudeli irruzioni di coftoro nella Tra-

cia, che faceano tremare fin la ftefla Citta di Coltantinopoli . Ed ef-

fendofi effi impadroniti della Pannonia inferiore, chiamata Sirmienfe,
Tcoderico determine) di reprimere la baldanza di que Barbari, e gli

riufci di levar dalle loro mani quella Provincia . Noi altronde fappra-

mo, che il dominio di Teoderico fi Itendeva allora per tutta la Dal-

f
$) Cafad

maz a
&amp;gt;

anz^ ^ raccoglie da una fua Letters W fcritta a i Provincial!

/. 3. Eplft.
del Norico, che anche la Provincia del Norico era tuttavia comprefa

50. fotto il Regno d eflb Teoderico. Pero s avvicinava la di lui giuri-
sdizione alia Panoonia, oggidi Ungheria, e pote egli irendcre fin cola

le fue conquilte. Quel che e ftrano, Caffiodorio Segretario del me-
definio Re fcrive, ch egli con aver vinti i Bulgari ricupero il Sirmio&amp;gt;

(cl Ennod. ed Ennodio (0 anch effb Scrittore contemporaneo, e in un Piinegirico
Panegyric, recitato allo iteffb Principe, racconta, aver egii ricuperata quella Pro-
Thndtriri.

v jnc ja ja ]]e man i &amp;lt;je Gepldi . Afcoltiamone il racconto da quefto au-

tentico Scrittore. Narra egli, che Ja Cicta di Sirmio, confine una, volta

dt.T. Italia, ,
cioe dell Imperio Occidental nel Secolo precedcnte, e

fromiera contra de Barbari,, per negligenza de Princi.pl antc-cedenti

era caduta nelle mani dz* Gepidi . Trafarics Re di quelU Nazione inquic-
tava forte da que luoghi i confini Romani, di modo che conveniva fpeffb

nundare innauzi e indietro delle Arnbalciate. Scoperto in fine, che

Trafarico lavorava ad ingannare, e tramava qualche teli con Gunde-
rito Capo d ahn Gcpidi,, Teoderico fpedi a quell.i volta Pitzia e Ar-

duico Goti con un forte efercito, per fir proper re a Tralarico de

convenevoli patti . Ma.il Barbaro non afpetto d avcr 1 armi addofib,
e fi ritirb di la dal Danubio, lafciando Snmio alia difcrezionc del

Generate dc Goti, il quaie non .permile, che .fofle cornmefla alcuna

violenza nel paefe da che aveva e(lb da reltare in dominio del Re fuo

(^ Jordan. Padrone. Giordano Storico (/) fcrive, che Pitzia era uno de prirni
it Reb.Get.

(3,-,nu della Cortc di Teoderico, e ch egli, fcacciato Trafarico Figliuolo
: Traftila ,

e fatca prigione la di lui M^dre, s impadroni deJIa Citti

Suiiio. Noi vedemmo di fopra aJl Anno 4Sp. coll autorita delta

Mi-
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Mifcella

(&amp;lt;0,
che quefto Traftila o fia Irio/lila, Re de i Gepidi, op- ERA Volg.

poftofi alia venuta di Teoderico in Italia, rsfto morto in una batta- A UNO 504.

glia. E pero per confenfo ancora di Giordano, il qual pure prefe da

i Libri di Caffiodorio la fua ftoria Gotica, Trafarico Re de i Gepidi era

allora padrone della Provincia Sirmienfe, e dalle mani di lui la ricupero
Teoderico: non fapendofi percio intcndere, come nella Cronica di Caf
fiodorio fi legga die Teoderico nc divenne padrone per avere fconfitti

i Bulgari . Continue nel prefente Anno la guerra di Anaftalio Augufto
contra de Perfiani . Richiamo egli alia Corte Appione , ed fpaziff, () (b)

perche cozzavano con Ariobindo Generale dcll Armau, e in luogo ?**

loro fpedi Celere Maefrro de gli Ufizj , Ufiziale di gran valore e pru-
c roM&r

denza, il quale unito con Ariobindo, penetro nella Perfia, con infcrire

graviffimi danni a que paefi, in guila che Cabade Re de Perfiani co-

mincio a trattar di pace. E quelta fu in fine conchiufa colla reftitu-

zione della Citta d Amida a i Greci, e coll averc i Greci pagati trenta

Talenti a i Perfiani . Marcellino Conte 00 rnette fotto il precedentc (c)

Anno la reftituzione d Amida, con dire, che fu rifcattata con tin im- tin.

ntenfo pefo
oro dalle mani de Perfiani. Pofcia all Anno prefente rac- &quot;* c

conta le prodezze di Celert^ e la pace conchiufa. Procopio (d) di- (d)

verfamente fcrive con dire, che Ariobindo fu richiamato a Coftanti- de Beil -

nopoli, ed avendo Celere con gli altri Capitani continuata la guer- /Y*
ra, e fatto 1 afledio d Amida, la comperarono con loro vergogna per
mille libre d oro, quando alia guarnigione Perfiana non reftava vetto

vaglia che per fette giorni . Dopo di che fra i Greci c Perfiani fegui
una Tregua di fette anni, e da li a poco la Pace. Pretende il Padre

Pagi, che quetta Pace appartcnga all Anno fuffeguente, con addurre

la teftimonianza di Teofane, che pure la riferifce nello Hello Anno,
ia cui Amida corno in potere de Greci .

Anno di CRISTO DV. Indizione xiu.
di Si MM AGO Papa 8.

di ANASTASIO Imperadore i
j.

di TEODERICO Re 13.

Confoli $. SABINIANO, e TEODORO.&quot;

E corfo un errore di ftampa prcfTo il Padre Pagi GO, quantunquc (e -\ pa?;us

ncll Errata Corrige non fia (tato avvcrtito, perche da lui, e po- Crit. Baron.

fcia da chi ha fatto le Note al Sigonio, vien chiamato Sabiano il pri-
adhuncAn-

mo di quefti Confoli, che pure porta il nome di Sabiniano in tutti i

*

Fafti e Monumenti antichi . Lo ftelTo Marcellino Conte (/) citato qui (0 Marcel.

dai Pagi, non gli da altro nome, c il dice Figliuolo di Sabiniano

Tom. HI. K k Ma-



ANNALI D ITALIA.
ERA Volg. Magno, cd anche Generalc d Armata, ficcorae vedremo fra poco.
ANNO 505.. ggii fu create* in Oriente . Teodoro in Occidente . Quefto Teodoro fu

poi nell Anno fzf . inviato Ambafciatore a Goftantinopoli dal Re Teo-

dcrico, e in fine fi fece Monaco, come fi deduce da una Lettera di San

(a) Fulgen- Fulgenzio 0) . Vien ereduto dal Cardinal Baronio difcendentc da quel
tins Epijl. 6. ce lcbre Manila, o (u Mallio Tenders, di cui fa menzione Santo Ago-

ftino,anz,i anch eflo e dalPorporato medefimo appellate Miinlio Teodoro,

(b) Relanil. fenza che fe ne adduca alcuna pruova. II Relando () parimente ne
Faft. Conf. Fafti gli da il nome di Manila Teodoro , con citare un Ifcrizione del Gu-
(c) Gaj*t dio(0, potta L. MALLIO THEODORO V. C. COS. ma fenza por

rr^iTio raerite che quella Ifcrizione apparciene a Mallio Teodoro, che fu Confole
*

nell Anno 399. e quivi (fe pur efTa e documento legitnmo) in vece di

L. MALLIO, pare, che fi dcbba fcrivere FL. M 4LLIO, come in un
(d) r^^ aitra da me rapportata altrove(^). Acquiftara ch t-bbe Teoderico la Panno-

fcrhtLn
n

n ^a Sirmienfe, con che venne a ftendere il fuo dominio fino al Danubio,

fag. 397. inforfe poco dopo un fatto, in cui di nuovo s impegnarono 1 armi fue

in quclle ftefle parti. Un certo Mundane, per quanto riferilce Gior-
(c) Jordan, fa^ Storico (0, difcendcnte da Attila, e perb Unno di nazione

( Mar-

df. j8.

G&amp;gt;/

cellino Contc il chiama Goto) fuggito da i Gepidi , s era ricoverato

di la dal Danubio in luoghi incolti e privi d abitatorij ed avendo

raunari non pochi masnaiJifri ed afTaffini da ftrada, venne di qua da

effb Fiumc, ed occupara una Torre chiamata Erta, quivi s era affor-

zatoj e prefo il nome di Re fra fuoi, colle fcorrerie pelava tutci i

vicini . Convien credere, ch egli arrivafle con quetle vifite fino nell

lllirico, fottopolto al Greco Imperadore-, perciocche Anaflafio diede

ordine a Sabiniano fuo Generale in quella Provincia, e Confole nel

prefente Anno, di dar fine allc infolenze di coftui . Sabiniano raefla

in punto la fua Armata, ed unitoti co i Bul^ari, divcnuci potenti c

terribili nella Mefia, che fu poi appellata Bulgaria: prefe cosi ben
le fue mifuce, che colfe il Re masnadiere verfo il Fiume Margo,
eioe in fito, da cui egli non poteva ufcire fenza bittaglia. Allora

Mundone, che appcna entratt i Goti nella Pannonia s era collegato
con loro, fpedi con tutta fretta ad implorar foccorfo da Pirzia Ge-

(f) Enntd
nera ^e di Teoderico . V accorfe egli (dice Ennodio (/)) in tempo

in PMugy.
cnc Mundone difperato gia meditava d arrcnderfi ; ed attaccata bat-

Jheoderui . taglia con tal furore carico i Bulgari c i Greci, che ne fecc un or-

rida ftrage, e vittoriofo refto padrone del campo , delle bandiere, e
del carriaggio de i nemici . E tanto piu e da credere riguardevolc
una tal victoria, perche 1 Armata Greca e Bulgara era incomparabil-
mente maggiore ; e noi vedremo, che il loro Condotcicr Sabiniano

era uno de piu faggi e valorofi Capitani d allora. E pure, fe non e

fallato il tefto di Giordano
, Pitzia non corvdufFe a qucl cimento piu

di due mila Fanti Goti, e cinquecento Cavalli: numero bene fcarfo, ma
pure baftante a grandi azioni per la. riputazion di bravura, in cm era

la Goiica Nasione.

Mar-
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Marcellino Contc (a} dopo aver narrata la fconfitta di Sabinia- ERA Volg,
no che con pochi fi falvo nel Caftello di Naro, aggiugnc, eflere ri- ANNO 505.

malta in quefta lagritnevol guerra si fcaduta la fperanza dc ioldati Gre- (?)

ci
, che non pote da gran tempo rimetterfi in vigore . Forle queito

Scrittore ingrandi piu del dovcrc quell imprefit. Mundone dipoi, per-
che riconofccva la fua liberta e la vita dall armi di Teodenco, {I lug-

gettb da li innanzi al di lui dominio. Ma per queito avvenimcmo li

Iconcerto la buona armonia, che paflava era Analtafio Imperadore, e

il Re Teoderico. Pertanto comincio Teoderico ad inviar nella Pan-

nonia i fuoi Ufiziali, e il primo Governatorc fpedito a quella Provin-

cia fu ColoJ/eo Cooce, al quale fi vede indirizzata da Teodenco la Pa-

cence, con cui gli da il governo della Pannonia Sirmiente, appeilau
da lui (b) Sede una, volta de Goti^ e gli ordina di fradicare da que p.aefi (b)

gli abuli, e nominatamente 1 ufo de i Duelli. 11 che piu chiaramen- I. 3.

te vien da lui efprcflb nclla fuflegucnte Lettera (0 inviaca a tutti i

Sarbari e Romani abitanti nella Pannonia ,
con dire fra 1 alcrc cole: Cre-

diamo anfora, di dovervi efortare, a iiokr da qui innanzi combattere con~

tro i nemici ,
e non gia fra di voi . Non vi lafciate condur da bagattelte e

funtigli a mettere la vita a repentaglio . Acquetate vi alia, giujtizia , di eui

tutto il Mondo ft rallegra. Perche mai ricorrete alia Monomacbia (cio.e al

Duello) da che avete Giudici onorati
,
che non vendono la Giuftizia ? Met-

tete giit il ferro voi
,

cbe non ajete nemici . Troppo malamente armate il

braccio contra de voflri attinenti, per difendere i quali ognun fa, che Jl dee

gloriofamente morire . A che fcrve la Lingua data da Dio a gli uomir.i
, per

fotcr dire fue ragioni , fe alia ma.no armata fe vuol rimettere la, decifion del^

le liti? E che Pace e mai la
-uoflra, fe si fpej/i fono i coml&amp;gt;attimenti fra

i Cittadini ? Imitate ,
imitate i noflri Goti

,
che Janne ben combattere co i

nemici fore/Heri, e confer-var nelto fteffo temps fra lore la moderazione e la.

modeflia . In quefta maniera ttoi Jiam rifoluti di vivere , e in quejla voi mi-

rate
,

che fon fioriti coir aiuto di Dio i noflri Maggiori . C.osi Teoderi
co. Tanri e tanti oggidi all udir nominare i Goci, gridano: oh che

Barbari ! iMa quc Barbari ^veano piii ienno de gli Spadacini e Biraghi,-
fti de Secoli fuflegu.cnti. Abborrivano effi lo itolto ed infamc ulo de

Duelli al pari de laggi Romani. E fe ha tutravia credico preflb d al-

cuni quell erapio coltume, dovrebbono vergognarli al vedere, che fi-

no i Goti creduti Barbari lo deteltarono. In quett Anno Analialio Jrn-

peradore pubblicb una Legge (d), con cui ordino, che niuno tbile am- (d) (.19.0.

mefib all ordme de i Difenjori, o fia de gli Avuocati^ fe prima davan- dt P fc &amp;lt;&amp;gt;f-

ti al Vefcovo con teftimonj e col giuramento non profcflava di legui-
&quot;&quot; &quot;*

tar la Religione Qrtodojfa . Credefi, che anchc venga da lui un altra

Lcgge (t) che ordma lo fteflb per la JVJilizia Palauna, cioe per gli (c) 1. io.

Ufiziali della Corce : tuttc belle apparenze; ma la Religione Ortodoi- Ct&amp;gt;d - ec&quot;lem

fa nel fentimento d Anallafio era diverla da quella de Caccohci, td

cgli femprc piu fi ando fcoprendo nemico del Concilio Cakedonenfc .

K k z Anno
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Anno di CRISTO DVI. Indizione xiv.

di SIMMACO Papa 9.

di ANASTASIO Imperadore 1 6,

di TEODERICO Re 1 4.

Confoli 3 ARIOBINDO, e MESSALA.

Volg.
ANNO 506.

jt) Ennod,

l.&amp;lt;). Efijt.il.
cr 16.

(b) Reland.

in Faftis

,;. ) PilglUt
Crit.. Earon,

d) Gregor.

Tttrenenfis
lib. i. f. 37,

ARlobindo
Confole Orientale dell anno prefente, veduto da noi di

fopra Generate d Armata contra i Perfiani, era Figliuolo di Da-

galalfo ftato Confole nell anno 461. e Nipote di Ariobindo llato Con-
Tole nel 4^4. Avea per Moglie Giuliana Figliuola d Olibrio Impera-
dor d Oriente, e di Placidia Augulta. Percio era uno de primi per-

lonaggi della Cone Cefarea d Oriente, e tale che, ficcome all anno 470.
accennai, fu contra fua volonta acclamato Imperadore dal Popolo di

Coftantinopoli . Meffala, Confole d Occidente, vien fondatamente cre-

duto lo ftcfio, a cui fono fcritce due Lettere di Ennodio 0), le qua-
li eel fanno conofcere per Figliuolo di Fauflo, e Fratello di Avieno^
cioe probabilmente di quelli, che abbiam veduto Confoli ne gli Anni
addictro. II truovo pot chiamato dal Relando (b} Ennodio MeJ/x/a , ma
fenza pruova alcuna; e non avendo noi offervato nella fua Famiglia il

nomc, o fia Cognome d Ennodio
,

lo pofliam percio credere fenza ve-

run fondamento a lui attribuito . Probabilmente priina che terminaiTe

1 anno prefente, cominciarono i lemi di guerra tra Clodovco Re de

Franchi, ed Alarico Re de Vifigoti. Prima d allora Alarico veggendo
crefcere cotanto la potenza di Clodoveo, e che in lui bolliva forte la

voglia di maggiormente dilatare il fuo Regno, proccuro un abbocca-
mento con lui a i confini, dal quale amendue partirono con promcfle
di buona amicizia. Ma altro ci volcva, che beile parole a fermare il

prurito del Re Franco, in cui fi vedeva congiunta col Valore la For-
tuna. Prctende il Padre Pagi (0, che il motivo della rottura proce-
defle dall avere fcoperto Clodoveo, che Alarico fraudolentemente trat-

tava feco intorno alia pace . Ma non fi fa torto ordmariamente a i Re
Conquiftatori in credere, che loro non mancano mai ragioni o prete-
fti di far guerra a i vicini, purche fi fcntano piu forti di loro. La ve-

rita fi e, come narra Gregorio Turonenfe (X), che molti Popoli kig-

getti nella Gallia al dominio de Vifigoti, per cagion della Religionc
defideravano d cflere fotto la fignoria di Clodoveo, divenuto Criltia-

no Cattolico, per effer eglino della Religione ftefla, foftrendo percia
nul voleoticri un Principe Ariano, quale era Alarico colla fua Nazio-
ne. Quefta veduta accrefceva a Clodoveo le fperanze d una buona riu-

fcita nella guerra , la quale divampo poi nell anno fufleguente . Pub-
bli-
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blico nel prefente eflb Re Alarico in Tolofa a benenzkr de i fudditi ERA
Romani del fuo Regno un Compendio dclle Leggi Romane

(&amp;lt;0,
ca-

vato da i Codici Teodofiano^Gregoriano, ed Ermogeniano, dalle No-

veile,. e da i Ltbri di Paolo ,*e Gaio Giuriiconfulti, ed approvato da ~p rolegom.
i Vcfcovi . Rreviarium Ani&ni e ordinariameme chiamato, perche p.ubr ad codic.

blicato d ordme d Alurico da effo Aniano. Anaftafio Imperadore, le- ibedf.

condochc abbiamo da Teodoro Lettore (0, e da Tcofane (0 } intor- (bl Thtod.

no a quefti tempi fentendofi libero dalle cure della guerra, fi diede a
f^f**

1

, ?

travagliar la Chiefa, ed infieme Macedsnio Vefcovo di Goltantinopoli, ^ chrwo
pretendcndo, ch

eg_li
s unifle feco in accettar 1 Enotico, formato in

pregiudizio del Concilio Calcedonenfe . Trovo ben egli alcuni tra i

Veicovi, che per guadagnarfi la di lui graxia, Ipofarono ancora le opi-
nioni di lui} ma. nan gia Macedonio, collante nel dovere di Prelato

Gattolico . Moltroffi in olcre Anaftafio fautore in varie maniere de i

Manichei: perloche di giorno in giorno peggiorava la credenza fua con

ifcandalo univerfale preflo del Popolo. perciocche a cagione di un
tremuoto era caduca ne gli anni addietro la ftatua di Teodofio il Gran

de, gia pofta ibpra una llraordinaria Colonna nella Piazza di Tauro:
Anaftafio per atteftato di Marcellino Conte (^), vi fece violencemen- (d) Maretl-

te riporre la fua. E Teofane noto, aver egli fatto disfare moltc ope- (

* c &amp;lt;&quot;

re di bronzo, gia lafciate dal Magno Coftantino, per formare con quel
&quot;

mctallo la Scarua a fe ftcflb, le pur di quclla fi parla. In queft anno

parimente riufci a i Vifigoti di occupare Tortoia in Ifpagna, per quan-
to Ci ricava dalla Cronichetta () interita nella Cronica di Victor Tu- ^e^ Vliior

nonenfe. S e fatta di fopra in piu luoghi menzione del Panegirico com-

pofl;o da Ennodio allora Diacono della Chiefa di Payia, in onore del ///.
Re Teodcrico. Eflb appartiene a queft anno o pure al fuflegueme: il

che fi riconofce dal nfcrir egli la conquitta del Sirmio, e la vittoria

riportata fopra Sabiniano e fopra i Bulgari dall Armi d efib Re, fenza

riir parola de i fatti fufleguenti della guerra nelle Gallic.

Anno di CRISTO DVII. Indizione xv.

di SIMM A co Papa 10.

di ANASTASIO Imperadore 17.

diTEODERicoRe ij.

FLAVIO ANJASTASIO AUGUSTO per la terza volta,
e VENANZIO

VEnmzio
creato Confole in Occidente, con tutta ragione vicn cre-

duto quello fteflb Penanzio Patrizio, che dal Re Atalarico pref-
fo Caffiodorio (/) e lodato come Padre di Paolino Confole, e d altri (0
omati della ftcfla Dignici. Ora si e da dire, che avcndo udito il Re 9&amp;gt; Ef

&quot;

-

Tco-
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ERA Vo!g. Teodcrico, come crano inforte amarezze tra Clodoveo Re de Franchi,
AWKOJO;. cd Alarico Re de Vifigoti, con pericolo, che fi venifle all armi, ed

avendo ricevute Letcere, onde conofceva irntato forte AUrico contra
dell altro Regnance: ficcomc Principe favio, c lontano da griojpegni
della guerra, le non quando la neceffita ve lo fpingeva, cerco le vie

di fmorzare il fuoco nafcence, c di rimetterc la concordia fra quellc
due Nazioni . E tanto piu prefc a cuore quetto affare, quanto che
Alarico era fuo Gencro , C/odoveo fuo Cognato . Pertanto , uccome ri-

(a) idem caviamo da una Lettera di Caffiodorio
(&amp;lt;),

mando Ambafciatori
, e fcriflc

1.3. /&amp;gt;&amp;lt;/,

i,
a&amp;lt;j Alarico, con efortarlo a calraar la fua collcra, e ad afpettar di pren-
dere piu vjgorofe rifoluzioni , tanto che eflb Teodorico con jnviar Am
bafciatori a Clodoyeo, avefle fcandagliata la di lui mente, e cercato
di metier 1 affare in pofitura d una ragionevol concordia : rapprefen-

tandogli fpezialmente , che i Vifigoti fuoi Popoli da gran tempo go-
deano la Pace, ed erano percio poco efperti nel meltier dejla guerra,
al contrario della gente agguerrita de Franchi , E giacche fin allora

confilteva tutta la lite in folc parole, fi poteva fperare un accomoda-

mento, che farebbe poi ftato difficile, dappoiche fi fofTero fguainate
le fpade. Gli dice in oltre, avere i fuoi JLegati ordine di paflare alia

Corte di Gundibado Re de Borgognoni, .e pofcia a quella de gli altri

Re, per muover tutti a dar ,mano alia pace, conchiudendo in fine ,

che terra per nemico fuo proprio, chi ii fcoprira nemico d eflb Ala

rico. Oitre alia parencela comune ancora con Clodoveo, avea Teode-
rico due particolari motivi di dichiararfi in cafo di rottura per Alari

co, eflendo amendue della ftefla Nazione Gotica, e della ite/Fa Sctta
(b) idem Ariana . Leggefi parimente una Lettera del Re Teoderico

(l&amp;gt;) al fud-
*&quot;

detto Re Gundobado, in cui 1 eforta ad interporfi, perche amichevol-

mente fi compongano le differenze inforte fra i Re de Franchi e de
(c) idem

Vifigoti, e fi fchivi la guerra. Un altra pure (0 portata da fuoi Am-
** Et ft- 3-

ibafciatori, invio a Luduin (cosl egli chiama, fe pur non e crrore, Clt-

do-veo] Re de Franchi, pregandolo con affetto di Padre (per tale era

Teoderico confiderato allora da tutti i Re circonvicini) che non voglia

per cagioni si leggieri correre all armi, ma che rimetta ad Arbitri amici

la difcuilione di si fatta contefa, ne fi lafci condurre da taluno, che

per maligoita attizzava quel fuoco. Aver egli paflati i medcfimi
ufizj

con Alarico ; e pero proteftare non men da Padre che da Anjico, qual-
mente chiunque di loro fprezzafle qucfte fue efortazioni, avrebbe per
Ni mica la fua perfona e i fuoi Gollegati. Non so, fc nel mcdefimo

tempo, o pure dopo avcre ricevuta qualchc difgullofa rifpofta da Clo

doyeo, fcrivefle Teoderico un altra Lettera, portata medefimamente

da i fuoi Ambafciatori a i Re dc gli^ra//, Guarni, e Turingi . In efla

gli ftimola a fpedire anch elli dal canto loro Ambafciatori uniumente

.co i fuoi, e con quei di Gundobido Re della Borgogna, al Re dc

Franchi, la cui S^perbi* non .cace, da che non vuol accettarc 1 offerta

d Arbitri e d Amici nella pendenza fua ,con Alarico . Aggiugne, do-

jrcr cadauno temcre d ua Principe, che con volontaria miquita cerca

d op-
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d opprirnere il vicino, mentre chi vuol operate fcnza far cafo delle F,A Volg,

Leggi delle Genti, e dietro a fconvolgere i Regni d ognuno . Perb ANN 51*

doverfi unitamente intimare a quel Re, che fofpendi il meccere mnno
aH armi contra di Alarico, con rimetterfi alia decifione de gli Arbi-

tri: altrimenti fappia, che ognun fara contra chi fprezza tutte le vie

della Giuitizia. Dal che fi conofce, che Teoderico ben conofceva lo

fvantaggio, in cui fi trovavano i Vifigoti, e prefentiva cib, che po-
fcia avvenne, ma fenza potervi mettere rimedio . Secondoche crede il

Cluverio
(&amp;lt;),

i Guarni Popoli della Germania enno fituati nelle con- ( a ) clnvtr.

trade, ove ora e il Ducato di Meclemburgo . Intorno ai fito de gli ^T^-**&quot;,

Eruli avrebbe fatto meglio eflb Cluverio, fe avefle confefTato di nulla c I7 _ ^ j|j

fapcrne . Certo egh ne pur feppe, che in quefti tempi durava tutta-

via efla Nazionc Erula, governata dal fuo Re. A noi bifti per ora

d intendere, che tamo gli Eruli, quanto i Guarni, e i Toringi, do-

veano eflere Popoli confinanti, o vicini a i paefi pofTcduti da i Fran-
chi nelia Germania. Era in queiti tempi Re della Toringia Ermsnfre-
do

, Marito d una Nipote di Te^derico; e a lui (i vede indirizzata una
Lettera pre(To Cafliodorio (A) in occafion di quelle nozze. Per conto (b) c/n&amp;gt;d.

del Re de gli Eruli, Teoderico 1 avea adottato per fuo Figliuolo d ar- * Et lfl- -

mi, cioe con una fpecie d adozione, che fi praticava allora, e col

tempo fu detto far Cava/iere, avendogli dato Cavalli, Spade, Scudi,
e 1 altre Armi militari, come fi. puo vedere ia ua altra Lettera (0 (c) id. Or.

d efFo Re Teoderico. Eflft.i.

Clodoveo, che non volea tanti Maeftri, ed effendod gia mefTo in

capo d ingoiare il vicino Alarico, avea bu.on fondamento di (perarlo,.

puo eflere, che deffe buone parole a tante ambafciate ed iftanzc, ma
niuna promeffa di defift-re dall imprefa; ed intanto per prevenire i

foccorfi, che potefTe Alarico ricevcre da i lontani Collegati, folleci-

tamente ufci in campagna con un poderoGffimo efercito. Abbiamo da
Sanco Ifidoro (X), che in aiuto de Franchi andarono anche i Borgo- ^ iSJomr
gnoni: il che puo purere llram, perche veramente non avrebbe do- in chrome*
vuto il Re Gundobado aver molto genio ad accrefcere la potcnza gia

Gothor.

si grande de i Franchi, per timore che I ingrandirnento loro non tor-
naffe un di in rovina del fuo Regno, ficomme col tempo avvenne.

Tutravia, ficcome ricaviamo ancora dalla Vita di San Cefario Vefco-
vo d Aries (0, ccrto e, ch egli uni allora le fue forze con quelle de W Cyprian.

Franchi, fenza faperfi, fe per malignita, e con tradire le fperanze del
&quot;* Jlta

.

s -

Re Teoderico, o pure in efecuzion de patti ftabiliti con Clodoveo J/
nclla precedente guerra, in vigor de quali cefsb 1 afledio di Avigno- ionium

ne, cd ogni alcra odilita contra di lui. Paffando 1 ^rmata de Franchi s $-

per Tours, ordinb il R?, che in venerazione di San Martino, fecon- ,.

doche attefta Grcgorio Turonenfe CO, non fi recaffe moleflia alcuna

fona. Non incliniva egli ad azzardarc il tutco in una battaglia-, ma
faf&amp;gt;

lif

per-
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ERA Volg. pcrche i fuoi all udire, chc i Franchi portavano la defolazione a tutto
ANNO 507. il circonvicino paefe, fparlavano del di lui poco coraggio, e fi vanta-

vano di poter vincere colic poma cottc ilnimico: lafcioffi ftrafcinare

ad imprcnderc il combattimento. Ne pur qui pare, che Procopio me-
riti attenzione all oflervare, come egli metta quel fiero conflitto vici-

no a Carcaffona, quando abbiamo dal Turonenfe Storico piii dcgno di

fede, che la giornata campale fi fece a Pougti died miglia lungi dalla

Citta di Poitiers, Luogo troppo loncano da Carcaflbna . Oltre al dirfi

da lui , che 1 cfercito di Teoderico pafso ora nelle Gallic, il che, fic-

come diremo, folamente nell anno appreffb avvenne. Quello che e cer-

to, fegui tra i Franchi e Vifigoci una memorabil battaglia, nella qualc
rimafero fconfitci gli ultimi colla morte non folamente di parecchie mi-

fliaia

di Vifigoti, e di Apollinare Figliuolo di Apollinare Sidonio, c
ella maggior parte de Senator! e del Popolo dell Auvergne, ma lo

fteflo Re Alarico . Quefta infigne vittoria apri la lirada a i Franchi

per quafi annientare nella Gallia il dominio de Vifigoti; e loro certa-

mente non farebbe reftato un palmo di terreno in quelle Provincie,
fe non fofle finalmente accorfa 1 Armata del Re Teoderico . Intanto

Clodoveo s impadroni della Touraine, del Poitou, del Limofin, del

Perigord, della Saintogne, c d altre comrade. E Teoderico fuo Figliuo
lo con una parte del vittoriofo efercito fi rende padrone del pacfe d Al-

by, de Roiiergne, dell Auvergne, e d altre comrade pofledute dian-

zi da i Vifigoti . Non lafcio Alarico dopo di se altro Figliuolo di eta

adulta, che un baftardo, per nome Gifelico^
in eleggere il quale per

medefimo Teoderico. E noi non iftaremo molto a veder gli efteui di

(a) Thioph. quefta fua collera . Ab-biamo poi da Teofane O), che circa quefti tempi
* chrtmi. Anaftafio Impcradore fabbrico nella Mefopotamia alle frontiere della

Perfia una forte Citta, a cui
pofc

il nome di Arcadiopoli. Non s m-

tcnde, perche non le defie piu torto il proprio .

Anno di CRIST o DVIII. Indizione i.

di S i M M A c o Papa 1 1 .

di ANASTASIO Imperadore 1 8.

di TEODERICO Re 1 6.

Confoli $ CELERE, e VENANZIO juniore .

CElere
Confole in Oriente lo fteflb c, che vedemmo poco innanzi

adoperato per Generale d Armata da Anaftafio Augufto nella

guerra co i Perfiani . Venanzio Confole Occidentale fi truova appellate
ne
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ns i Fafti Juniors a diftinzione dell alcro fenanzio, che vedemmo ER*. Volg.

Confolc nell Anno precedence. Venuta la Primavera, Clodoveo Re AN HO 508.

de Franchi continue le fue conquiite fopra gli abbattuti Vifigoti con

jmpadronirfi di STe/o/i, Capitate del Regno loro in que tempi, e con

portar via di cola tutti i tefori gia aminaflati dall ucciio Re Alarico ,

Quindi pafsb all afledio della Citta d Engouleme, e quando fi cre-

dea, che aveffe da. coftargli gran tempo e fatica la prefa di quella
Citta pel groflo prefidio de Vifigoti , tardb poco a cadere una pane
delleraura: accidente, che forzb i difenfori ad arrenderfi . Se n andb

pofcia a Tours, per fare le fus divozioni ed offerte a San Martino,
riconofcendo dalla protezione di lui il buon fucceflb deH yrmi fuej

c nello fteflb tempo invib laTua Armata all afledio della Cicta d Ar

ies, riguardevoliffima in que
1

tempi, e chiamata picciola Roma da Au-
fonio . Intanto il Re Tcoderico , che non potea di meno di non com-

piagnere 1 abbattimento de Vifigoti, cioe di un Popolo, con cui nvea

eomune la Na:zione, ed-in oltre confiderava per pericolofa al iuo Re

gno tanta Fortuna dell Armi de Franchi, invio una poflertte Armata
nelle Gallic, fotto il comando d Ibba Conte (a), chiamato da akri (a) Jordan.

Ebbane, fuo Generale . Procopio (b) fcrivc, che Teoderico -v andb in de Re&. GC-

perfonaj e con lui va d accordo Cipriano nella Vita di San CeJaria
&quot; c*?-

Vefcovo di Aries 0) Certo e almeno, che Ibba trovb impegrjati i de tl&quot;c-i

Franchr neli aiTedio di e(Ta Cirta d Aries, durance ii quale Fu in gran lit. i. c . ri.

pericolo !a vita.di quel Santo Vefcovo, per ibfpetti difTcminati contra (c) cypria-

di lui d incelligenza co i Franchi . Strepicavano fpe?.ialmence i Giu- *a: &quot;

r

Vl *

dci contra del Ssncoj ma infine fi trovb eflere gli itefli Giudei, che ai/ 5 ;-

tramavano di tradir la Citta ,
e corfero rifchio d .eiTe-re mefli rutci a um ad

filo di fpada. Softcnnero i Goci e il Popolo con vigore gl incoracdi

di quell aflcdio
,
ancorche patifl ero careftia di viveri. Accadde un

giorno, che i Franchi vollero impadronrril del Ponte fabbricato ful

Rodaro.j c il faao ii ricttva da una Lcctera del Re Atalarico prefTo
di Cafliodorio W) . V era alia drfefa Tulo, C-oto di nazione, e parentc
dcllo iteflb Atalarico&amp;gt; e si gagliauia fu la diftfa, ch ei fece co fuoi,
che furono obbligati gli aggrenori a ritirarfi, con riportar rcndimeno
cffb Tulo dclle gloriofe ferite da quel conflitto. Ci dipigne il Padre
Daniello (&amp;lt;) quelto fatto coll ingegnofa fua eloquenza, come fe 1 a- ( e) -Daniel

vefle vduto, dicendo, che a poco a poco ando crefcendo i* mifchia, ^
fio re At

canto che vi s impegnb tutco il nerbo delle due Armate nitniche; e
&quot;

che in fine eflendo furiofamente rifpinti i Franchi non meno da gli

Gflrogoti, che dalla guarnigionc de Vifigoii ufcics nello fteflb tempo
dalla Citta, furono mefli in rotta con un intera fconfituj e fe noi
crediamo a Giordans Iftorico, reflarono morti ful campo trenta mild

franchi) fcnsa i prigioniffri, de qtiali il numero fu grande, e vtrlo i

quali elercitb la fua carita San Cefario . Vero e, che dalla Lctiera
del Re Atalarico nulla fi ricava di quefta si ftrepitofa fconfitta de
Franchi in tale occifione. Solamenrc vi fi racconta la refiftenza fatta

da Tulo Goto, per cui non venne fatto a i Franchi di occupare quel
111. . L 1 Pon-
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ERA Volg. Potne. Contuttocio e fuor di dubbio, che i Franchi furono obbli-
ANNO 5 Q8&amp;gt;

gati ad abbandoiur qiHl afledio. Procopio fcrive, che fi ritirarono

per cimorc de
1

Goti inviati da Teoderico. In ohre la vittoria, di cui

fa menzione Giordano, riportata fopra i Franchi da i Goti colla morte
di moke migliaia d efll, fi puo tenere per certa, argomentandola noi

eziandio da quelle parole di Cipriano nella Vita di San Cefano : (i) In

Arelato verb Gothis cum Captivorum Immenfitate reverfis replentur Ba.fi-
lic&amp;lt;e facra.^ repletur etiam domas &c. E lotto quell Anno fcrive Caflio-

(a) caffiod. dorio (*), che Teoderico Gallias Franc orum
depr&amp;lt;edatione confufas ,

vi-
m chrome. ^is ^Oftnms ac fugatis , fuo adquifivit Imperlo (2). Adunque all armi di

lui fi dee con tutta ragione attribuir quella vittoria. Ma non c ben

certo, fe la rotta de fuddetti Franchi feguuTe nel prefente, o nel fuf-

feguente Anno.
In fomma cosi profperamente fu guidata quell imprefa, che it

Re Teoderico divenne padrone di tutta la Provcnza, o fia ch egli
fo(Te acclamato da que Popoli, e da i Vifigoti dclla fua ftcfTa Na-

zione, o che per titolo di fucceflione o di acquifto egli pretendcfle
il dominio della Citta d Aries, cosi dice il fuddetto Cipriano: Sic

deinde Arelatenfis Civitas a IVifigothis ad Oftrogothori.m devoltita eft Re-

gftum (5). Percio Teoderico o nel prefente, o nel proffimo Anno in-

(b) Uem V j co^ Gemello Senatore con dire W: Prxfenti tempare in Gallias^

i6~
E

n bts D auxilianfe ftibjugatas ,
Vicarium te

Pr&amp;lt;zfettorum noflra mittit

(c) Cajpod,. auftoritas . (4) Nella feguente Lettera 0), fcritta Provincialibus Gal-

Efift. 17. /wno,daloro avvifo di fpedire cola GemeDo per loro Governatore.

(d) idem Al medefimo pcrfonaggio fcrive in un altra Lettera
(&amp;lt;0

di efentar da

Epift. 31. i tributi il Popolo d Aries nella quarta Indizione, in premio della lor

(e) idem
fedelta, e de danni patiti da i Franchi. In un altra Lettera CO manda

KP fl- 4i-
joro jat^j-j e vettovaglie, pel rifarcimento delle mura e torri della

(f) idem Citta. E in un altra (/) fa
fapere

a Gemello d aver mandati grani
Efi/i. 44. dall Italia per alimentar 1 efercito, fcnza aggravar la Provincia afHitta

per le paflate calamita, con ordinargli di farlo trafportare da i gran&i
di Mar/ilia, atte Caftella, pifle fopra la Druenza, . Dalla qual Lettera pa-
rimente irapariamo , che anche Marfilia vennc in pocere di Teoderi

co,

(i) In dries poi) de&quot;&quot; Goti ritornati con una immenfita di Scbiavi Ji riem-

fiono le Sacre Bafeliche , riempicfi anco la Caja ec.

(z) Vintl e mejjl in fuga i nemici acquiftb al fuo Imperio le Gallie confute

pel faccheggiamento de* Franchi .

(}) Cosi dipoi la Citta di Arks da* Fifigoti pafsb al Regno degli Oflru-

goti.

(4) Nel prefente tempo la noflra dutorita manda te ytcaria de Prefetti
wile Gallie , a noi foggiogale per Divine ajuto ,
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co, non fo, fe perche la togliefle a i Borgognoni, o perche dianzi efla ERA Volg.

fo(Te del dominio de Vifigoti. A quetfa Citta confermb egli time le ANNO 508.

efenzioni concedute da i Principi precedent! 00, e rilafcio anche il
(a) idem

Cenfo di un anno. Ma mentre Teoderico era intento a gli affari delia 4- fy fl-

Gallia, eccoti un improvvifo turbine, che venne a trovarlo in Italia. Z4-

Avea 1 Imperadore Anaftafio diflimulato finora il fuo rifentimento con

tra di Teoderico per la rotta data all efercito fuo, inviato contra di

Mundone, di cui parlammo all Anno fof. Ora dunque che intefe

impegnate e diftratte le forzc di lui nella Gallia, s awiso eflere que-
fto il tempo da fame vendetta. Marcellino Coiue O) e queglt, che $) Maretll

racconta il fatto con dire, che Romano Conte, Capitano de Domefti- Comes in

ci, o fia dellc Guardie del Palazzo Imperiale, e Kuftico Conte de gli
chrtnno.

Scolari,ofia Sopraintendente alle Scuole militari, con cento navi ar-

mate, dove erano otto mila foldati, furono inviati da effb Imperadore
a dare il guafto a i lidi d Italia, e giunfero fino a Taranto Citta an-

tichiffima : dopo di che fe ne ritornarono a Coftantinopoli . Marcellino

fteflb, che pure fcriveva in
quella

Citta la fua Cronica, detella il

fatto, con cliiamare obbrobriofa una tal vittoria, perche fol degna
del nome di fcorreria da Corfaro . Abbiamo da Gregorio Turonenfe (0 , (c)

che circa queiti tempi Clodoveo Re de Franchi ttando in Tours, n-

ccvette Lettere da Anaftalio Augufto ,
con cui il dichiarava Confab;

* * 2 -

laonde egli nella Bafilica di San Martino fu veftito di porpora e di

manto,egli fu polto il diadema in capo. Pofcia falito a cavallo paf-

feggio per ia Cnta, fpargcndo monete d oro e d argento, e da quel

gioTno innanzi fu chiamato Confole o Auguflo . Se n ando finalmente

a Parigi, ed ivi ftabill la fedia del Regno ,
continuata ivi dipoi da i

fuffeguenti Re iino al prefcnte giorno ; Quefto titolo $ Auguflo e molto

invenfimile, ne fuffifte, che Anaftafio il dichiaraffe con cio Collega

neirimperio, ficcome penfa il Cointio. Ne par credibile, ch egli
fofle creato Cwfok Ordinario^ ficcome fu d avvilb il Cardinal Baro-

nio, -ne ch egli difprez.za(lc si facta Dignita, perche i Falti non nc

parlano. Confole Onorario poffiain giullameiue credere, ch egli fofle

nominate
&amp;gt;

e merita plaulo 1 opinione di Adriano Valefio, e del Pa
dre Pagi ,

che fotto il nome di Confole s intende la Dignita del

Patriciate, cioe la
piii inligne, che in que tempi fi conferifle dagl Im-

peradori . Quefta poi importava qualche riconofcenza della Sovranita
de gli Augutli . Reftano ancora Monete d eflb Clodoveo, e de gli
altri Re primicri de Franchi, con qualche fcgno nel rovefcio di que-
fta vcrita, leggendovifi il CONOB. o pure VICTORIA AVGG.
termini ed elpreffioni ufate nelle Monete dc Greci Augufti , e in

quelle de gli antichi Duchi di Napoli, dipendenti da gli Augufti.
Abbiamo una llrana interpretazione, data dal Padre Harduino alia tut-

tavia fcura parola CONOB. Si fa in oltre da Procopio, 00, che i
(j) Pft

Franchi non avrebbono creduto ficuro e Habile il polTeflb e dominio de Bill.

loro nella Galha, fe loro non gliei aveffcro confermato gl Imperado-
Geth - M- 3-

ri. Akrettanto fece Teoderico pel Regno d Italia ; e nelle Monete
c ^

L 1 2 dc
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Ea * Volg. de i Re Oftrogoti, e Vifigoti, fi ofTerva talora 1 indizio fteflb di dipen-AN NO 508. denza. E di parere il Cardinal Baronio, che Anaftafio inviaffe a Clo-

doveo quefti contrafegni d onore, per animarlo a continuar la guerra
contra del Re Teoderico; e quefta fembra lodevole conghiettura . Ma
potrebbe anche darfi, come abbiam detto, chc Clodoveo fteffb, non
men di quello, chc gia fece Teoderico, avefle procacciata a fe me-
defimo da Anaftafio la Dignita di Patrizio , per maggiormente aflb-

darc i fuoi diritti in tame Provmcie della Gallia da lui conquiftate,
ehe dianzi crano membra del Romano Imperio.

Anno di CRIST o DIX. Indizione n.
di Si MM A co Papa iz.

di ANASTASIO Imperadore
di TEODERICO Re 17.

Confole 3 IMPORTUNO, fenza Collega.

B&amp;gt;Enche

preflb Marcellino Conte, e ne Fafti Fiorentini Qpportunt
fia chiamato quefto Confole, pure negli altri Fafti, e monumemi

dell antichita fi truova appellate Importuno . Fu Gonfole d Occidente,
e vien creduto della Faraiglia Decia. In queft anno ancora continue
Teoderico la guerra nella Gallia, con penfiero di abbatterc Gifelico^ ufiir-

patorc del Regno de Vifigoti, e di ricuperar tutto cio, che era ilato

occupato da i Franchi, e ch egli pretendeva devoluto al fuo dominio.

f?2^T* Sotto a quefto Confolato fcrive Mario Aventicenfe
(&amp;lt;),

che Mammo
Capitano de i Goti faccheggjo una parte delk Gallia. Scuro e tutto

il refto di quelle imprefe-, perche niuna Storia ci fa ben conofcere,
fe continuafle, o come continuafle la guerra contra dc Franchi, o con
tra de Borgognoni . Racconta Procopio, che i Franchi con tutto il lo-

ro sforzo aflediarono Carcaflona, perche fama correa, che in quella
Citta foflero cuftoditi i Tefori r pervenuti alle mani del vecchio Re
Alarico nel facco di Roma. Tra 1 altre cofe fi dicea, che quivi fi

miravano i vafi preziofi del Re Saloraone, trasportati a Roma da Tito

dopo la prefa di Gerufalcmme. Ma che fopravenendo il Re Teoderico
co i Goti, i Franchi per paura fciolfero quell afledio. Aggiugne ap-

preflo, che Teoderico. dopo aver abbattuto Gifelica^ trasferi il Regno
de Vifigoti in Amalavico Figliuolo d una fua Figliuola, con divenirne

cgli Tutore j e che prefa feco tutto il Teforo, che era in Carcaflo-

na, fretrolofameme fe ne ritorno a Ravenna. Ma per quanto vedrc-

mo, non gia ora, ma folamente alia fua morte rertitui Teoderico quel

Regno al Nipote, e fece ivr da Padrone, e non da Tutore, finche

vifle. Potrebbe eiTere fucceduto in queft anno 1 afledio di CarcaiTona.

Ma
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Ma tfa- perche gli Srorici antichi de FranZrefi nu-lla parlano di quefto, ERA Vclg.

anzi ci rapprefentano Clodovco, dappoiche furono i fuoi rifpinti dall ANNO 509.

afledio d Aries, come Principe, che avefle depofta la lancia e lo feu-

do j e perche Procopio fi fcuoprc poco informato di quegli affari, trop-

po lontani dal fuo paefe : nulla di ccrto.fi puo afTerirc di quefto. Pa-

ic bensi, che fe non al precedence, pofla al prefente anno appartenere

cib, che fcrive Santo Ifidoro (*) . Cioc che Gefalifo, appellate Gifelico (a) ifdorus

da Procopio, il quale s era fatto riconofcere Re de Vifigoti, uomo &amp;gt;&quot; ch

quanto vile di nafcita, altrcttanto fprezzabile per la fua dappocaggi-
G&amp;gt;thor -

ne, trovandofi nclla Citta di Narbona, quivi fu aflediatp da Gundobad
Re de Borgognoni . La Citta fu prefa e mefla a facco con grande tfra-

ge de fuoi, cd egli con molto fuo difonore fuggi, e ando a rifiedere

in Barcellona. Relta incerto, fe Gundobado fofle in tal congiuntura
nimico o amico di Teoderico. Noi certo ritroviam da li innanzi,che
il dominio d eflb Teoderico fi Itendeva di la dal Rodano. Abbiamo
da. Gregorio Turonenfe (), che dram Capitano del Re Teoderico,
refidente in Aries, avendo conceputi de i lofpetti-contra dell Arciprete
di Nimes, fpedi a quella Citta i fuoi fergenti, per condurlo ad Aries ;

l -

ma egli miracolofamente fcappo la buralca. In olrre fappiamo , avere
de Giona

Teoderico fcritto ad Iba, o Ida, Duce (fara lo lleiTo Ibba, o fia Eb-

bane, da noi veduto di fopra fuo Generale) con ordinargli CO di re- (c)
ftituire alia Chiela di Narbona i fuoi poderi, in efecuzione di quanto -4-

avea comandato il defunto Re Alarico. Sicche fcorgiamo, che Teo- I ^

derico dall Italia continuava per la Provenza, e per la Provincia di Nar
bona e Carcaflbna, il fuo dominio fino a i Pireneij e in breve il mi-
rcremo anche pafTar oltre fino in Ifpagna. L infolenza praticata nel

precedente anno da Analtafio Auguito, con avere inviata una flotta a

faccheggiar le fpiagge delli Calabria, porge motive di credere, che
Teoderico nel prefente fi accingelTe anch egli a fabbricar navi per avere

un Armata navale, atta ne bifogni non-folo a far reCftenza, .ma ezian-

dio a dar battaglia a nemici, e a trafportare i grani . Scrifle egli per-
cib varic Lettere (d) ad Akwdanzh Prefetto del Pretorio, ad Uvilia

(d) idem
Conte del Patrimonio, a Gundmando, ed Avilfo o fia Aiulfo, Saioni, I. 5- Epifl.

cioe Minillri de Magiiirati, con incaricare al primo, di comperar le- l6 - ^ fei-

gni, come ciprefli, e pini per tutta 1 Italia, ad eflPctto di fabbricar
milk Dromoni ,

cioe Navi lunghe e veloci da trafporco, cosi appella
te con vocabolo Greco. Ordina anche ad Uvilia, e ad Aiulfo di far

tagiiare alberi lungo le rive del Po, fapendo, che ve n ha gran copia
a propofico per la fabbrica de i Dromoni: comandando ancora,che fi

tenga libero il corfo del Mincio, Olio, Serchio, Tevere, ed Arno,
con levarne le fiepi poile da i pefcatori. Nel medefimo tempo diede

gli ordmi per provvcdere tutta la bifognevol copia di barcaruoli e mi-
rinari, acciocche a di 13. di Giugno tutta la gran Flotta fofle ben
alleltita nel porto di Ravenna . Vedefi ancora il ringraziamento da lui

fatto al fuddetto- Prefetto del Pretorio, per aver gia meffe infierne tan-

te Navi, e fi abbaftaiua intendere, che e(Te crane Legni groffi, e Cafe
da
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da acqua, perche cadauna portava molti remi, fenza che fi vederTe la

faccia de remiganti . Ma noi non fappiamo, che Anaftafio recaffe al-

tro infulto al reame di Teoderico, ne che tale Arraata di eflb Re ope-
rafle cos alcuna con apparcnza che fi riftabilifle fra loro la pace, Ac-
cadde ancora in queft anno, che facendofi i Giuochi Circenfi in Ro
ma, fpettacolo, che per neceflita, non per voloma Teoderico e gli

akri Principi faggi permettevano al Popolo Romano, Imporjuno Con-
; fole, e Teoderico o fia Teedoro Patrizio, favorendo la Fazione Vene-
ta 00, aveano con gente armata fat to de gl infulti alia Fazione Pra-

fina, che loro avea dette pubblicamentc delle ingiurie . E volendo que-
flj u i c jm i ven i re alia Corte a richiamarfi del fofferto aggravio, per iftra-

da erano ftati aflaliti con infidie, ed uno d efli rimafto uccifo. Difpiac-

que forte a Teoderico il fatto) ed affinche imparaffero i potenti a ri-

fpettar gl inferiori, diede ordine, che i delinquent! comparKTero in giu-

dizio, davanti ad Agaplto Prefetto di Roma, e a Celiano, per efferc

giudicata la loro azione. Scrifle in oltre al Senato e Popolo Romano,
acciocche da li innanzi non iuccedeflero difordini ne pubblici Spetta-

coli, con intimar pene a chiunque ofafle di lirapazzar Senatori . Per

relazione poi di Marcellino Conte W, accadde nel prefente anno un
fiero inccndio in Coltantinopoli, che fi ftefc per gran tratto della

Citta .

Anno di CRISTO DX. Indizionc in.
di SIMM A co Papa 13.

di ANASTASIO Imperadore 20.

di TEODERICO Re 18.

^ r ,Confole
ANICIO MANLIO SEVERING BOEZIO,

Co| ,ega

( \ p ,-.

nils m So*

fiis conjul.

(d) Baron,

COHJ.

(f) t. 10. c.

lt Heretic.

ALPudire
i nofni di quefto nobiliflimo Confole, intendono tofto

i Letterati, che fi parla di Boezio^ infigne Scdttore di qucfti

tempi, il quale nella fua Prefozione a i Predicament! di Ariftotele av-

vifa di aver faticato, durante il fuo Coniblato, mentre era Irnperado-
re Anaftafio, intorno alia verfione Latina di quella, c d altre Opere
d Ariftotele, le quali cominciarono allora ad aver qualchc voga fra i

Latini . Era ftato Boezio in fua gioventii alle Scuole d Atene, con aver

.quivi imparate le Lettere Greche, e talmente s era afFezionato alia

Scuola d Ariftotele, che dipoi fi ftudio di far guftare h di lui dottri-

na a gli altri Romani . A quefto Confoie il Panvinio (0, il Cardinal

Baromo 00, e il Rclando .(0 aggiungono Eutarico, fidati in una Leg-

ge del Codice Giuitimaneo (/) . Ma ficcome oflerva il Padre Pagi(^),
s e indcbitamente intrulo .qucfto Eutarico ne i Faiti moderni . Gli an-

tichi
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tichi folamcnte parlano di Boezlo . Erafi, come fu detto di fopra, ri- ERA Volg.

tirato in Bwcellona Gefalico, intrufo ; nel Trono de Vifigoti . Abbiamo ANNO jio.

dalla Cronichctta 00 inferita nella Cronica di Vittor Tunonenfe, che 0) viflor

in queft anno c(Tb Gefa ico uccifc in Barcellona nel Palazzo Erico
,

fcnza faperfi chi fia. Ma non pafso i anno, die Elbane, o ha Ebba-

ne, o Ibba Capitano del Re Teoderico, caccio fuori di Spagnail me-
defimo Geralico, il quale fi rifugio in AfFrica preffb Trafamondo Re
de Vandali. Aggiugne lo ftcflo Autore, che in Barcellona il Conte,
o fia Governatore ivi lafciato da Gefalico, refto anch egli trucidato .

In quefta maniera venne Teoderico Re d Italia ad eflere padrone di

tutto quanto godevano i Vifigoti in Ifpagna, che era ben molto, e fi

ilendeva da i Pirenei fino all Oceano. Da una Lcttera di lui intendia-

mo,, ch egli volendo provvedere di buone Leggi e colhimi le Provin-

cie coir aiuto di Diofottopofte a! Regno niflro^ manda Ampelio, e Live-
ria in . Ifpagna , con ifpecificare tutti i doveri del loro miniftero, per
mettere in buono (tato quelle concrade . Facendo noi dunque ora i conti

alle fignorie godute allora da Teoderico, troviamo lui dorninante per
tutca i Italia

1
e Sifilia-. Al Setcentrione il vederamo Signore della Dal-

tnazid) e del Norico, col conrinuare la giurisdizione fua per la Panno-
nia Sirmienfe^ cormndando ad una bella porzione della raoderna Un-
gheria, e fors anche a tutta. Aggiungo ora, che a lui erano fottopo-
ite le due Rezie , e percio le modernc conrrade de i Grigiorti^ Trento^
c il Tirolo . Vedefi un ordine da lui dato () a Servato Duca dellc Re-
zie, ficcome ancora preflb di Cafliodorio la Formola del Ducato delle

I-

Rezie. Ne qui fi fermava il fuo dominio : paflava anche nella Svevia,-
la quale, fe pur tutta era di lui, abbracciava la Citta & Augufta, Co-

ftanza.) Tubinga, Ulnta^ ed alcre Citta. Abbiamo una Lettera CO d eflo CO Iliem
.

Teoderico.. fcritta a tutti i Provincial!, Capillati, Difenfori, e Curiali 4&amp;lt;

E^
abitanti nella Svavia, in cui gli avvifa di fpedire per Governatore di

49

quella Provincia Fridibade . E in un altra C^) fcritta a tutti i pofleflbri (d) idem

di beni nella Svavia,.dicc d aver loro inviato Se-verino^ perche folle- 5-

vi da i tributi chiunque fi crede ingiuftamente oppreflo. Laonde fc a IJ&amp;gt;

quetre fignorie fi aggiugne la Provenza col Littorale contirtuato fino

a i Pirenei, e la maggiore e miglior parte delle Spagne, venuta in fuo

potere, puo ognun conofcere, a qual potenza fofle falito il Re Teode
rico j e che 1 Italia fotto il fuo governo, feliciffimo per altro e giufto,
avcva ripigliato aon poco dell antico fuo fplendore . L Anonimo Va-
lefiano CO fcrive, eflere ftata cotanta la riputazione di Teoderico, ed nU)
aver egli trattato cosi amorevolmente i Popoli confinantij che fponta-

&quot;

neamente fi fotroponevano al di lui dominio .

II rcfto delle Provincie dianzi fignoreggiate da i Vifigoti nelle

Gallic con Tolofa, gia capo del Regno loro, pare che reftafle in po-
terc di Clodoveo Re de Franchi, col quale, e con Gundobado Re de*

Borgognoni fi dee credere, che Teoderico non tardaffe molto a fta- (f)

bilire accordo c pace -, Procopio C/) anch egli fcrive, che vedendo ^f
Beil -

Teoderico di non poter cacciare i Franchi dal paefe conqmftato dopo f ^j
*

r&amp;gt;
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ERA Volg. la vittoria riportata fopra il Re Alarico, fi concento, che lo ritenef-

ANNOSIO. fero jn jor potere . Circa quefli tempi il Re Clodoveo, che non do-
vea peranche aver bene ftudiata la Legge di Gesu Critto, bc.nche ne
avefTe abbracciata la Fede, anfance piu che raai di dihtare il fuo Re
gno in qualunque maniera, ch egli potefle, fenza metterfi penliero fe

iempre con ragione o gitiftizia (coftume, che fi puo oflervare in non

pochi altri conquiftatori), fi pofe in cuore di far fua la Citta di Colo-

vla cclle fue dipendenze, dove regnava Sigiberto Re fuo parente. Irn-

perciocche i Franchi in addietro non erano ttnti uniti fotto d un Ca

po, ma si bent fotto varj Duci, a quali danno gli Scrittori il titolo

di Re, perchc-cadaun d effi era indipendente dall altro. Per teftimo-

nianza dunque di Gregorio Turonenfe U), e di Fredegario, mando fe-

gretamente a dire a Cloderico Figliuolo d eflo Sigiberto: Tuo Padre
1. 1.. cap. 40. djnjanuto mollt vtcchio^ e zopfo. S^tgli morijje ,

t*t coir amlcizM.neJlra ac-

juifterefti
il fuo Regno . Bafto quefto all iniquo Figliuolo, per far leva-

re di vita il Padre. Awifaro di cio Clodoveo., e pregato di acccctar

pane del teforo di Sigiberco, invio perfone a Colonia ,
che nel tempo

fteiTo di dividcre il tcforo, con un acetta ammaz,zarono il parricida Clo
derico. Sufleguentemente Clodoveo fingendofi innoceate dell uno c

dell altro fatto, indufle quel Popolo ad accettarlo per fuo Sigcore . E v

da maravigliarfi ,
come Grcgorio Turonenfe dopo cio foggiunga, che

Dio abbatteva tutto di i ncmici di Clodovso, ed accrefceva il Regan di // ,

fer-che egli tammiKava con retto cuore davanti a
&amp;gt;/e,

ed optrava qucl fo-

/*, che pub pia-cere a Dls . A chiufi occhi dovette ben far quelta riflef-

fione il Turonenfe, quando pur egli iteflb fa menxione di tante altre

iniquita d eilo Clodoveo, t-ffetti dell infaziabil fua ambizione . Carari-

fo, altro Re de Franchi, vicn crcduto, che fignoreggiaHc \vrfoT A,-

.,, , ., tefia, e la Picardia (^). Clodoveo col pretelto cht: neila guerra, canti

^ . 4 j.

&quot;

anni prima fatta contra Siigrio Ramano, egli foflc (Uro ncutrale , cir

cumvention dolls cepit , cioc con infidiofe ftodi ii prefe ,
ed obbligo lui

a -farfi -Prete, e iuo J igliuolo a prendere il Diaconaro.. .E perciocchc
fe nc lamcntavano, fece loro tagliar Li tefta, e 5 im padroni del 1 r

Regno e tcforo . -Un altro Re de Franchi
per

nome Rzgsnarit, o Rc-

(c) id. ib. gnacario ((*) era Signore di Cambray, Principe tutto dato alia lufTuria.

Clodovea, dopo avct guadagnato Farrone di lui Coniigliere, e i fun
Baroni con delle itnaniglie e de gli usberghi, creduti d oro da efii, mn
iolamente inJorari, gli fpinfe addoflb un efercito, .ed ebbe in niano

lui, e Ricarlo fuo Fratello, ch egli con ilcherno uccife di fua mano.
Levo ancora di vita Rignowere .,

che fignoreggiava-ne Cenomanm, og~

gidi le Maine. Quelli ed .aim Re, e Signorotti Franchi, bcnche tot-

ti fuoi Parent!, tolfe cii racz.zo Clodoveo ; e
dapp&amp;lt;jiche

in padrone de
1

loro Regni c tefori, fu udito una volta dire con quefto amaro fcher-

zo: Sfortunato cf/ io fewo, effenda rim&fto ,
come un peilegrine fra la gent?

ftranicra , e niuno ho piu de
1

Parent! ,
cbe in cafo di qualche difawentut\i

mi poj/h aiutarc . Soggiugne il Turonenfe, ch egli cio diceva, non

perche fi condolefTe dclla raortc Icro, oil per v.cdere, fe .of potefle
tro*
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trovar alcunaltro perammazzarlo. Crcdefi ancora, ch egli FacefTe guer- EKA Vol.

ra alia Bretagna ininore, ed abbaflaiTe la potenza di quel Popolo, e A.NNOJH.

1 autorita de i loro Re, come ho accennato di lopra.

Anno di Cms TO DXI. Indizione iv.

di S i M M A c o Papa 1 4.

di A N A s T A s i o Imperadore ^ i.

di TEODERICO Re 15?. & i.

Confoli \ SECONDING, e FELICE.

SEcondint)
create Confole, come s ha daTeofane, ebbe per Tnoglie

Magnet, Sorclla & Anafta[to Imperadore, e per Figliuolo Flaiio

JfaztOy ftato Confole nell anno 5-00. Felice, crcato Conlble in Occi-

dente, era nato nella Gallia, o pur difcendcnte da nobil Famiglia di

quel paefe, e forfe Avolo fuo fu Flai-io Felice , flato parimence Con
fole nell anno 418. ^bbiamo preffb Cidiodorio () U Letters fcritta ( a )

dal Re feoderico nel preccdcnte anno da Anxftafio Auguflo (indicia cer-
l - 1- Ef ift- *

to dqlla nitabiliu amicizia fra loro), in cui Tavvifa deU elczionc fat-

ta di quefto Felice Confole, informandoci con cio della manicra tenu-

ta in que u-mpi, perche tanto in Onente, chc in Occidente fofiVro

acccttati unanimamente i Confoli cletti. Era fuggito in AfFrica Gefa~

toco, ficcome abbsam veduto nell afino precedente. Qiiivi fu ben accol-

to da Trafomondo Re dc Vandali . Tcoderico, che il teneva d occhio

dapcrtutto, cbbe nuova dtli accoglicnza faitagli da e(To Re, e che

dipoi Uccnziato con molte ricchezzc s cra portato in paefi ftranicri .

Di qucllo fatto fi dolfc Teoderico con Trafamondo, con ifped rgli ap-

po(la de gli Amb;i!ciatori, e fcrivergli una Lettera, a noi conlervata

d-a Cafliodorio () fuo Scgretario . In efTa fadoglianze, perche dimcn- C*) 1^em
l,

tico d tflergh Cognato, abbia prefo in difefa Gefalico, il quale giun-
J E? J

to in AfFrica nudo, fi ftpeva, che carico di danari era ftato poi trai-

roeflb in p.iefi foreltieri . Se Trafamondo avea compaffione di lui, do-
vea ritenevlo . Avcndoio mandate via con si buona provvifione d oro,
non poteano fe non nafcere fofpctti di poco buona amicizia e Icalca .

TraFamondo finceramcnte conrefso quanto era avvenuto, c addufle le ,

lue fcufe, per quanto s ha dalla fuflcgucnte Lettera (0 di Tcoderico.
}j B/J^

Gli mandb ancora de i regali, e Teoderico moftro d avcrli gradiii, ma

glieli rimando indietro, avvertcndolo di camrninar mcglio in avvcrrirc .

Abbumo da Santo Ifidoro (^), che Gefalico non avendo potuto otce- (^

ner foccorfo da i Vandali, torno dall&quot; AfFrica, e per paura di Teode-
rico fi ritiro nelP Aquitania, dove fi fcrmo nafcofto per un anno. Po-

fcia raunati quanti fcguaci pote, fe ne torno in Ifpagna con difegno
Tom. 111. Mm di
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En * Vo5g.
ANNO 511.

de BelGit
lib. i. c. 11.

(b) vagitts
cnt. B*r/&amp;gt;n.

ad Ann.
&amp;lt;o8. cr &quot; ^

Ann. jn.
num. is-

(c)
Concilltr.

Hifp*n.
Tm. i.

-(d) Caffed.

). 5. Efift.

(e) id. Ib.

u.

di far delle follcvazioni ; ma dodici migHa lungi da Barcellona rsg--

ginnto da Ebbane (o Oa da Ibb) Generate del Re Teoderico, dop&amp;lt;&amp;gt;
una

breve battaglia fu rotto e meflb in fuga . Finalmeme prelb neUa G;&amp;gt;1-

lia di la dal Fiume Dnienza, quivi perde la vira. Pero in queft anno
comincib Teodcrico a numerare il primo anno del fuo Regno Ifpani-
co, o fia Vifigoto, ficcome attefta il fudderro. Santo Ifidoro. Proco-

P ^ ĉ &quot; ve cne dopo la morte di Gvfalico, kiccedut* nel prefente

anno, Teodcrico, trasfcri il Reg-no della Spagna in ^malarico Figliuo-
Jo di una fua Figliuoh, con arfumerne egfi la tutela. Appoggiato a

que fte parole il Padre Pagi (*) fu d avvifo, che vcramcnce iceuiffc
,
r

.. , * r rr H PI I r * -r-
una ta traijawonc di d&amp;gt;ominio. ivla non mfmte. bolamcnce lalcio 1 eo-

derico pHma di morire quel Regno al Nipote, rd. egli finche vifle ne

fu afibluto padrone. Gio chiaramente e attcftato dal fuddetfo- Santo

Ifidoro, la dove dice, che Teoderico
Hifpani&amp;lt;e Regnum quindecim Aa-

nis obtznuit
, qxedfuferfliti dmalarico Nepoti fuo reliquit . (*) Panmente

quefta verita.fi conotee dalle antiche merjione dtlla Spagna, perehc
fi cominciarono a contarc gli anni del Regno di Teoderico^ e non gia,

.fa Jmalarico . Veeganfi preflb il Cardinale d Aguirrc (0 i ConcTli cc-
-i, i r IL - r n L --

mitt alloraj in quel Regno ,giacche quctto iaggio Principe, nittochc

Ariano, lafciava a i Vefcovi Cattolici la liberta del facro lor. minslle-

ro, ne moleftava alcuno per cagion della Religione. Lo lleffb Proco-

pio aggiugne appredb, chc Tcoderico coll inviare Magiftruti ed cfer-

citi nella Gallia e Spagna, diligentemente fi (tudiava di affbdar per

fempre quelle Corone tulla fua tefta.

Le parole ultime di Procopio mi fan fovvenire,. cite Teoderico,
probabilmente circa quefU tempt, avendo fatto un trattato co i Gepi-

di^ ne prefe al luo fervigio un huon corpo, per inviarlo di prefidio ncl-

la Gallia. Merita attcnzione e plaufo la premura.di queflo Principe,

pcrche paffando per 1 Jralia que Barbarij non infcrifiero danno a gli
abitunti . Scrifle egli percio (d) a Verano Saione con avvifarlo del paf-

faggio, che dovea fare per la Venezia e JLfguria Tciercito de i Gcpi-
di

,
deltinato di.guardia alia Gallia, acciocche

proccurafl&quot;e,
che nulla

mancafle loro di tappe,.o fia di vettovaglie, ne feguiffe faccbcggio al

cuno nel paefc j perciocche 1 importanza maggiore era il talvare i be-

ni del fuo Popolo, in difefa, e non in oftefa de quali egli faceva vc-
nir quell Armata. Ma non bafto quello alia fomma provvidenza di

Teodcrico. Nelia fegucnte Lettera () fcritta.a.i Gepidi defHnati per
le Gallic, fa loro fapere, aver ben egli difpotto tutto, affinche nuila

marK:afie loro di viveri nel loro paflaggioj tuttavia perche non n,fca-

no liti per la qualita o- quamita d effi viveri, aver egli deltinato di

pagare tre Soldi d? re ( poco diverfi da gli Scudi d oro d oggidi) a

cadaun di loro per cialcuna fettimana, acciocche ognuno a fuo talento

poffa

(*) Quindici anni teme il Regno di Sp&gna t cbe lafcft ad Amalanco Ni-

f&amp;lt;nt Juo
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pofla comperarfi cio, che g]i fara in grado. Termina la Letters con ERA Volg.

dire: Movete feliciter-; ite Modermi; t&ie ft iter veftrum , quale debet ejje ,
ANNOJII.

qui laborant pre falute CKKftorum . (*) Grofla.paga, che era quelta in pa

ragon dclla miierabiie, che a tempi nofiri fi pratica co i Soldati, e

faggia atten/ion di Tcoderico per difcfa de fudditi fuoi . Quefte difpo-
fizioni e precauzioni vo io credendo, che fpezialmente follero prefe da

Teoderico, pcrche oflcrvava, tjuanvo foflc rnaneico Clodlcveo Re de

Franchi fuo confinanre nelle Gallic. Ma per fua buona venmra Clo--

doveo ncl di 27. di Novembrc (a }
del preiente anno diede fine in Pa- (a) Grtgit.

rigi alia fua vita, per quanto i\ cvcde, in eta di quarantacinque anni, Turonenfts

e trenta di Rcgno: Principe gloriofo nella Sroria Ecclefiaftica, pef-
chc il primo, che abbracciaile la fanta Religione di Cnrto, e la dila-

taile neila iin Nazione, che cofiantemente i ha dipoi It-mprc mante-

nuca, coi meiuare percra i Re loro il titolo di Crijli.iriijjimi . Principe

paiimente glorjofo nella Storia del Secolo, perche gran ConquiUato-
re, c ii pnmo, che tondafje Tiniigne Monarchia Franz.efe, fionda piu
che inai oggidi j ma Principe, che maggiore e ptii pura gloria avrcb-

be confcguuo, fe aUc iue belle doti aveffe unito men d arnbizione,
fia d anfieta. di dilatare il fuo Regno anche a fbrza di fceilcnggmi e

di crudeka. EgH laicio dopo di se quattro Figliuoli, cioe Tcoderico ^

natogli da una concubina, prima di prenderc fer Moglie la piifllma

Principcfla ClvtiMe t miggiore per confeguente d eta dc i uoi Fratelli,
e gia tpcrto nel meitier dclla guerra. dodomire, Qhilde ierto , e Clota-

rio, nati da effa Clotiidc, furono git akri (uoi Figliuoli, che in quat-
tro parti divilero gli Suu del Padre, liccome puo vederfi preflo gli
Storici Franzefi. Nondimcno a Teodeiico tocco moko vantaggio in que-
fta diviiione fopra gli altri Fratellj, effendo fptz.ialmente veitati in fuo

dominio tutti i pacli confinanti nella Gallia con gli Ofrrogoti, o fia

colla giunldizione
di Teodenco Re d Italia. Jn quell Anno feguiro-

no in Coilantinopoli de i
graviffimi Iconcerti per cagione della Rcli-

^ione. Analtafio Augulto lernprc piu fcoprendofi partigiano e protet-
fore delle Ertfie e de gli Eretici, comincio ndi anno precedente a per-

ieguitare Macedonia Vefcovo di Coitantinopoli (^), Prclato coftantc (b
1

)
Thn-

neila dtfefa del Concilio Calcedonenfe, c della dottrina della Chieia fhints &amp;gt;n

Cattolica. Nel prefente anno il caccio in elilio, con fuftituirgli un ch

certo Timoreo Prete. Quefti ed akri paffi dell empio Imperadorc fu-

rono cagione di tumuko nel Popolo. Ala intorno a qu -iii fatu io ri-

ineuo il Lettorc a gli Annali Ecclefialhci del Caxdiual Baronio, del

Padre Pagi, e del Fleury. M rn 2. Anno

&amp;lt;(*)

Parlitevi felicemtnte ; andate con modeftia, , tale fia il voflro vlaggioy

qual debbe e/erc yttel di oforo, i qwii fatiatno fer la, cemune fa/vczza.
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Anno di CRISTO DXIT. Indizionc v.

Hi S i M M A c o Papa i j.

di ANAS.TASIO Imperadorc 11...

di T E o D E R i c o Re 10. c i.

Confoli $ PAOLO,, e MUSCHIANO.

ERA Volg. xi Reded, che il primo di quefti Confoli fiaOrientalc, e il fecondo
Annoj-ii. ^^ Occidcntalc. E cio par certo quanto a Paolo, perche nell Anto-

logia Greca fi ha un Epigrnmrra, da cui ricaviamo, clie Prock, Fi-

gliuolo di Paolo, avea fuperato il Padre nel numero de Confolati . Ma
per conto di Mufchiand, o fia Mttfciant, fc ne pocrebbc dubitare, rro-

vandofi una Lectera, fcritta ncll Ottobre da Papa Simmaco , colla data

Poft Confulatum Felicis . Qualora c era Cbnfole create in Occidente, fi

foleva in Roma fcgnar 1 anno col nomc di lui. Per altro quclti due

Confoli fon perfonaggi nod folo ne Fafti, ed ignoti nel refto della Sto-

ria di q-uefti tempi. Dopo la morte di Clodoveo ,
cclTaco il rilpccto e

riguardo, che fi avea per quel potente e bellicoib Principe, e ipezial-

mente confiderata la divifion de gli Stati ed intereffi fra i fuoi Figliuo-
li: i Goti ruppero la pace co i Franchi, e loro levarono parre del

paefe, occuparo dopo la rotta data al Re Alarico. Grcgorio Turonen-
(a) Grtgor. fe (a) QUe ] (Q \o

^ c j,c atcc fta jl fatto con dire: Gotbi vero quunt poft
Turaruajts^ Qhlodovechi mortem multa, de his, tju&amp;lt;e

tile adquiji uerat , pervaft/ent &c.

i,. Lo ft.cflb Aurore piu fopra ci lafcia intendere, che e(Ti Goti s erano

impadroniti della Citta di Rodes , e ne aveano per fofpetti cacciato

Sa Quinziano Vefcovo, che pafsb dipoi alia. Chicfa d Auvergne per

opera di Teoderico Re Figliuolo di Clodovco. Ma Teoderico Re d Ita

lia, che piu amava la pace, che la gucrra, e di conlervare, che d ac-

crcfcere le fue conquifte, dovette far ceffare quel fuoco, giacche tro-

viamo, che da li innanzi egli lafcio in quiete i Frairchiy ed aH mcon-
tro i Franchi non ofarono in fua vita di turbare i di lui Stati, perche
ne conofcevano ben la poffanza e il valore . Sappiamo panmente, ch egli

mantenne buona pace con Gundobado Re de Borgognoni . In Comma
la riverenza verfo di quefto Principe, e il tjmore d averlo nemico ,

tenne in freno tutti i Re Barbari, finche egli vifle, e regno, con cf-

ferfi poi fcatenati tutti dopo la morte di lui. Sempre piu creiccn-

do il mal talento di Anaftcifio Imperadore contra del Cattolicifmo,
e Itudiandofi egli piu che mai d abolirc il facro Concilio Calcedo-

nenfe, perche alle di lui novita introdotte nell Inno Triiagio non vo-

&quot;c ,~
lcvano Cattolici acconfentire, anzi s opponevano con fcrmezza: per

C fuo, Cecondoche abbiamo da Marcellino Conte W, nc furono

mol-
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molt i uccifi. Quefta crudelta mifc il Popolo di Cofhntinopoli in fu- ERA Volg.

rore, e fi formo una terribil fedizione, che abbatte le Immagini e Sta- ANNO JM.

tue di lui r ammazzb varie perfone, atracco- il fuoco a moke cafe, c

dimando. per Impcradore jirtobindo, Marito di Giuliana Figlmola del

gia Inrperador d Occidente Olibrio, ii quale fe nc fuggi, affinche non
folTc creduco complice di quelto atteivtato. Analtafio, eflcndo cornparfo
nel Circo fenza Diadema, con belie promefle e mold fpergiuri placb
1 infuriato Popolo; ma poco ftette a far peggio di prirna, con aver

fopra tiuto cacciaro in efilio Fluiianv Patriarca Cattolico di Antio-

chia, e fatte altre novita, defcntte nella Storia Ecclefia(tica. Per at-

tcitato di Suida
(&amp;lt;) egli vendeva tutti i Magiftrati, e per danari aflbl- (a) Suldas

veva qualuuque delinquente, che non foffb povero. L avarizia fua fu &quot; f***ftii

cagione, che reftalTcro fenza foldan le Provincic, e pero efpofte a tutte
&quot;%%,/9

le infolenze de Barbari. Aggiugne Marceliino, che nel prefentc anno
fu incrodotta la Nazione de gli Eruli nelle terre e Citta de Romani-,
cioe dell Imperio Greco, fenza fpicgare, per ordine di chi, e in fa-

vore di chi quella gente vcniffe . La Lettera 6 i-Simntaco Papa, men-
tovata di fopra, fu fcritca in quefti tempi a i Cattolici deil

1

Illirico,
della Dardania, e d ambedue le Tracie . Avea il Romano Pontcficc

avuta contczza della perfccuzione mofTk dairinfellonito Imperadorc con-
rra de difenfori della vcra dottrina della Chicfa; e pero con quefta
Lctrera fcce loro coraggio, animandoli a foftenere ogni piu acerbo trat-

tamento per la Fcde ortodolTa. Rapporta in okrc il Cardinal Baronio
un altra Lettera fcritta ad efTo Papa Simmaco dnlla Chiefa Orientate,
in cui fi vede la profcffion di Fede di que Vefcovi, e le ragioni loro

dj non eflcre rigettati a cagion della memoria di Acacio gia Vcfcov
di Coihntinopoli ..

Anno di CRISTO DXIII. Indizione vr.

di SIMM A co Papa 16.

di A N A s T A s i o Imperadore 13.
di T E o D E R i c o Re 21. e 3 .

Gonfoli PROBO, e CLEMENTINO.

SEcondo
il Padre Pagi, Clementina fu Confole Orientate; e Proto

Occidentale, perche delta Famiglia jinicia . Non abbiam chiara no-
tizia di qucllo. Certo c, che Probo e diverlo daH altro, che fu Con
fole nell anno foi. Ne fudilte, che all anno prefente s abbiano da rap-
portarc due Hcrizioni riferice 1 una dall Aringhio e dal Padre Sirmon-?

do, e I akra preflb il Flettwd, dove fi legge PROBVS IVN1OR.
Efle appartengono all anno fzj. Fu fcritta ael prefentc anno una Let

tera
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ERA Volg. tera da Papa Simmaco GO a i Vefcovi dellc Gallic intorno alia divi-

ANN05IJ. fione dclla Provenz.a tra Ic Chiefe A\ Aries e di Vienna. E percioc--

ja e fl-a apparifce, die ^ Ce/aria Veicovo di Aries Ci trovava in

que tempi in Roma, percio a queit anno, c non gia all aano fo8.

(b) Baron, come ru d avvifo il Cardinal Baronio O), li dee rifcrire cio, che fcri-

Annal. ECC. ye di qyel fanco Vefcovo r.elb Vita di lui Cipriano .(). Facilmente
(0 cyflan - nafcono cd.allignano in tempi torbidi di guerra i fafpetti. Fu accii-

Ztfaij ai fato da qualche maligno San Cefario a g;i Ufinali di Teodcrico Re
pud. Mabil- d Italia, fignoreggiante in Aries, quafi che egli tenellc corrifpondcn-
IffH. Tom. /. a co i Franchi, o meditafle tradimenti. Fu percio fotto buona guar-ML Sanfl.^ COI1&amp;lt;jocto no a Ravenna, e prefenrato al Re Teodcrico, il quale

riverentemente alzatoti in piedi, e cavatofi di capo la beretta, con

tutta cortefia 1 accolfe. Fattegli poi placidamente molte intcrrngario-
ni intorno a i fuoi Goti, c al Popolo d Aries, e ben gimato il ve-

nerabilc aipetto, e la fua intrepidczza, cagionara dalla buona coJcien-

za, il licenz-io contento di lui. Giunto all albergo, eccoti un Mefib

di Teodcrico, che gli porta in dono un Piatto d argento, pefante cir-

ca fej/anta Libre ^
con iopra trecento Soldi, equivalenti in circa a git

Scudi d oro de gli ultimi Secoli. Fece il buon Santo vendere quel
Piatto con impicgarne iucceffivamente il

f&amp;gt;rezzo
in rifcattare de i pri-

gionieri : il che ritaputo dal Re e dalla Corte tucta, fi raddoppio la

itirna e 1 ammirazione dclla virtu di S&n Cefario. Pafso egli dipoi a

Roma per vifitar Papa Simmaro, e i Senatori, e dopo aver ortfnuta

Ja conferma della dignita di Metropolitano, c un ufo fpezialc del Pal-

lio, c il privilegio a i fuoi Diaconi di portar le Dalmatiche nella ftefla

cuifa, che portavano allora i Diaconi della Chiefa Rornana: gloriofa-

mentc fc ne ritorno ad Aries alia fua refidenza . Cominuarono intanto,

anzi andarono crelcendo nelle Chiefe d Oriente le rivoluzioni per fa-

vore dato da Anaftafio Augufto a gli Erctici, e fpexialmente fu in

queit anno m:mdato in efilio Ella, Vefcovo di Gcrufalemme: imorno

a che fi poflbno confultarc gli Annali Eccleiiaftici. Godevano in que-
fto mentre una buona pace le Chiefe e i Popoli dell Italia, Gallia,e

Spagna, per laiaggia condotta, e pel buon governo del Re Tende-

rico, il quale oltre al non metcere mano ne gli aftari fpertanti alia Re

ligion de fuoi Popoli, rifpertava, febbene Ariano di credenza, i Papi,

e tutti i Vefcovi ,
c facri Miniftri del Caitolicilmo .

Anno



ANNALI D ITALIA. 179

Anno di CRISTO DXIV. Indizionc vn.
di ORMISDA Papa i.

di. ANASTASIO Iraperadore 24.

di TEDDER ico Re iz. e 4.

Confole 3 il SEMATORE V fenza Collega-..

CO1
nome di Senntort venne in quefti tempi comunementc chia- ERA. Voig.

mato Metgno Aurelio Caffiodorio ,
cioe quell infigne Scriuore, che ANNO S 1 *

non meno colle Lettere del Secolo, che colle facre, illutlrb non po-
co 1* Italia. Alcuni gli ban dato il Prenome di Marct, ma ficcome

nella Vita di lui ofTcrvo il Padre Garczio Benedettino, Magno, e norl

Marco, fu appellato. Avcva egli confeguito ohre ad altre Digmta
quella di Queilorc, c di Prefetto del Pretorio&amp;gt; era ornato del tuolo

di Patrixioj e da Teoderico Re, che 1 amava e ftimava afTaiffJmo, fu

nel prcfeme anno decoraio dell
1

onore del Confolato. None ben chia*

ro, fe fofie per cccellcnza chiamato Senattre ,
o pure fc quel foffe u

altro fuo Cognome, o nobile Sopranome. Diede fine in queft* anno
al Pontificato,. c alia fua vita Papa Siwmaco nel di ip. di Luglio:
Pontefice,. che pafso i fuoi giorni fra molti guai e gravi perfecuzjoni ,

contra di.lui mofie da alcuni prepotent! Magnati Romani, in mezzo
alle quali Dio il c.onfervo illefo. Ch egli non fofTe, quale vollero far-

lo credere i fuoi awerfarj , poffbno eziandio fervire a provarlo le ri-

guardevoli Fabbriche facre da lui fatte in Roma, e la magnificenz*
di tanti vafi, e lavori d oro e d argemo, ch egli d^no alle Chiefe .

Se ne kgge il pieno cata ogo nella di Jui Vi^a prtflb Aoaftafio (*).

Ebbe per Succedorc Qrmisda di natione Campano, o fia da.Gapoa,
che fu confecrato nel di 17. di Luglio. Racconta Caffiodorio W con mach

giubilo nella fua Cronica r che ej/endo egli Cenfole, cioc nel prefente (b)

Anno, per ghri* di tempi del Re Teoderico
,

. raunato il Clero e Popolo
&quot;*

Romano, per tpera di lui terno la concordiA nella Cbiefa Ramxna . II che
fa intendcre, come di fopra accennai, che vivente Papa Simmaco non
fi pofe mai fine alia difcordia infnrta per cagione dello Scifma di Lo-

renxoj e il Cardinal Bironio anch egli noto coll autorita di San Gre-

gono Mngno, che alcuni Sacerdoti dabbene (lettero faldi, anche dopo
la decifion de Concilj, nel partito d efib Lorenzo. Terminara poi la

vita dell uno e dell altro, ceffarono tutte le gare e diffcnfioni, e con-

cordernente ogni fazione convenne nell elezione di Papa Ormisda: al

che (idee credere, che contribuiffi? tioa poco 1 autorita e buoiu ma-
niera di CafTiodorio Confole . Le coiunuatc novita e crudelta di dna-

ftafio Imperadore contra della dottrina Catcolica, e de feguaci di eiFa,

furo-
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ERA Volg. furono cagione in fine, che I oflequio de Sudditi degenerate in mag-
ANNO 514. giori impazienze, e in un aperta itrepitofa ribellione. Era cominciato

molto prima quefto incendioi maggiormente elTb divatnpo nelP Anno

(a) Thee- prefcnte . I Popoli della Scitia
(&amp;lt;0,

delk Miiia, e d altre Provincic

fhnts in d* Orients, incitarono Pitaliano Scita, Figliuolo di Patriciolo, e Ni-
chmnogr. p occ d ^//wff, di cui molto fu parlato di fopra, che era ailora Con-

re, o fia Cocnandante delle Miliiie collegate, a prendere i arrai con

tra deU empio Imperadore. Pertanto egli tiro a se la maggior parts
dclle truppe Cefaree, occupo le vettovaglie ,

ed un immenfa Comma
d oro, inviata per pagare le foidatefche. Ed efTendo ufa ro in cam-

pagna contra di lui, con un Armata di fettanta cinque mila perfonc

Ipazio Figliuolo di Secondino o fia Secondiano Patrizio, c di una So-
r-ella d Anattafio Augulto, gia ttaco Conlble, g!i dicdc Vitaliano una

gran rotta, e il fece prigione. Pero in un tumulto fufcitaco in Co-

itantinopoli, il Popolo lalcio ufcir delle voci, che accl.imarono Im-

peradare lo iteflb Vitaliano, di manieva che intiraorito Anaitafio ando
a nafconderfi . Ora nel preCente Anno per attcltaco di Marcellino Con-

(b) Marcel- tc (^^ Vitaliano con un cfercito di
.piii

di fefl anta mila combattcnti,

t
^ra ^ual crano a âiffimi Unni e CulSan d P avtrr P rele alcune Cirta,
ed ucciCo Cirillo Generale jdella Tracia per Anaitaiio Augutto, fi pre-
fento con quell Armata davanti a Coltaminopoli. Veggcndo Analta-

fio in mal punto i fuoi affari, altro ripiego non ebbe, che di fpedirc
alcuni Senatori a VitaHa.no, per trattar di pace. Viuliano, chr non

aveva in cuore altro difegno, che di difcndere 1 opprefla Religion

Cattolica, dimando, che Maftetcfiio Vefcovo di CoftantinopoH, e Flu-

viano d Antiochia, con tutti gli altri Vefcovi Cattolici tbflero ri-

mtfli in pofleffb delle lor Chicle, ,c che G raunafle un Concilio, a

cui intervenifle il Pontcfice Romano, e gli altri Vefcovi, per difa-

minare e levar via le diflenfioni intorno alia Reiigione. Coihvano

poco ad Anaftafio le promefle e i giuramenti, o per d:r raeglio gli

fpergiuri, S obbligo egli a tuttoj ahrettamo fecero i Senatori e Ma-

giltrati. Dopo di che Vitaliano fi ritiro da Colbntinopali, e torno

coll eCcrcito Cuo nella Mefia. Ailora 1 altuto Anartafio, per far pur
credere alia gente credula, ch egU dicea daddovero, intimo un Con
cilio da tcnerfi in Eraclea, e nel Dicembre del prefente Anno Cc rifle

una Lettera, rappcrtata dal Cardinal Baronio, a Papa Ormisda, invi-

undolo ad intervening con que Vefcovi, che gli piacefle d eleggere.
Le tleffe premure fece egli dipoi con altra Lettera al Senate Ro
mano. Ma qual cfito aveflero le promefle d Anaitafio, in breve fi

fcoprim.

Anno
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Anno di CRISTO DXV. Indizione vm.
di ORMISDA Papa 2.

di ANASTASIO Imperadore i j.

di TEODERICO Re 13. e 5.

Confoli &amp;lt; ANTEMIO, e FIORENZO.

CRedefi,
che Antemio foffe Confole Orientate, c Fiorenzo Occi- EaA Vo!

dcntale. Non aveva il Re Teoderico Figliuolo mafchio alcuno, a ANNO-;:?
cui potefle tramandare la Corona del fuo Regno . Un unica Figliuola
del matrimonio di Audefeldtt Sorella di Clodoveo Re de

1

Franchi , per
nome Amalafunta , g\i reftava, e giacche quefta dovea eflere I Erede

fua, comincio per tempo a penfare, in chi fi avcfle da collocare quefto

preziofo pegno . La Famiglia Amelia, fra i Goti era confiderata la piu
nobile dell altrei da quefla era ufcito Teoderico fteflo ; e da quefta

pur difcendea Eutarico fopranominato Cillica, . Lui dunque eleffe Teo
derico per fuo Genero, e nel prefente Anno feguirono le nozze con
Amalafunta . Credette intanto il Pontefice Ormiida, che Anaftafio Irn-

peradore da dovero fi fofTe applicato a tratcar della pace ed uni ta

della Chiefa, e rbfTe per dar mano alia celebrazione del Concilio de-

ftinato in Eraclea&amp;gt; e pero invio a Coftantinopoli i fuoi Legaci. Fu-
rono quefti Ennedio (fcorrettamente chiamato Evodio da Teofane)
celebrc Scrittore di quefti tempi, gia divenuto Vefcovo di Pavia,
Fortunate Vefcovo ( forfe di Todi), Fenanzio Prete, e Fitaliano Dia-

cono. Andarono i Legati, feco portando le Iltruzioni della Sede Apo-
ftolica , riferite dal Cardinal Baronioj furono ben accolti da Ana-

ftafio, ma fi trovarono in fine delufi delle loro fperanze . Anaftado,
ahro in mcnte non avea

, che di calmare i moti del Popolo di Co-

riantinopoli, e di far deporre I armi a Vitaliano Scita, che fi prote-
llava Difenfor della Chiefa e della vera Dottrina . Pcrche i Legati
pretendeano, che fi aboliffe la memoria d Acacio, che era tutcavia

cara ai Coitaminopolitani, fi fervi Anaftafio di queita lor pretetizio-

ne, per ifcreditar efli prefTo il Popolo, e nel medefimo tempo per

guadagnare in favor fuo il Popolo ftefTo. Abbiamo da Teofane (a), (a) Theofh.

che Papa Ormisda fu follecitato alia fpedizione de fuddetti Legati an-
&quot;* chronol-

che per parte del Re Teoderico, e di Vitaliano: fegno, che Teode
rico ne doveva avere ricevmi gl impulfi o da Anaftafio Augufto, o
da Vitaliano, col quale probabilmenre egli manteneva buona intelli-

genta, per tener baflb I Imperadore dopo I infulto fatto alle fpiag-

gie d Italia nell Anno 5-08. Termino i fuoi giorni nel corrente

Anno, per tcftimonianza di Marcelhno Contc W Arianna Impe-
cr&quot; 7 T i .-

&quot;

Tom. in. N n radnce
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ERA Volg. radrice, mal contenta d aver prefo per Marito, e create Impcra-
ANNOJIJ. dore, chi era poi divcnuto pcrfecutor della Chiefa. Non merita c(Ta

il brutto epitafio, chc le fece il Cardinal Baronio, da chc fappiamo,
che anch ella deteftava la condotta dell*eretico Conforte. Dal mede-
fim Marcellino, e da Teofane intendiamo, che gli Unni, cioe i Tar-

tari, fecero varie fcorrerie in queft Anno , e barbaratncnte faccheg-

giarono 1 Armenia, la Cappadocia, la Galazia, e il Ponto. Siccomc
ancora eflere riufciro a Seeondmo, o fia Secondiano^ di navere libero

dalle mani di Vitaliano il fuo Figliuolo Ipazio, con pagargli una gran
fomma d oro pel fuo rifcatto. Per altro continuando lo fteflb yitaliano

Conte piu che mai la guerra contra di Anaftafio, torno quefti ad in-

viargli de Senatori con ricchi regali per trattar di pace, e il dichiare

Generale dell armi Cefaree per la Tracia .

Anno di CRISTO DXVI. Indizione ix.

di ORMISDA Papa 3
.

di ANASTASIO Imperadore ^6.

di TEOI&amp;gt;ERICO Re 14. e 6.

Confole &amp;lt; PIETRO, fenza Collega.

FU quefto Confole create in Occidente. Per maggiormcnte ingan-
nare i Cattolici, mandb in queft anno jfnciftafiv Imperadore due

fuoi Ambafciatori a Papa Ormifda ^
ed infieme una Profefllon di Fede,

in cui a riferva del non acconfentire alia riprovazion d Acacio, egli fi

inoftro attaccatiflimo alia vera dottrina della Chiefa . Inganni furono

tutti querti. Di tali artifizj
fi fervi 1 aftuto Augufto per tirar dalla

fua i Popoli follevati, e dappoiche ebbe ottenuto il fuo intento, e con
cio indebolica la fazione di Vitaliano Conte, gli tolfe il Generalato ac-

cordatogli nell anno precedente, e lo diede a Rufino . Vitaliano per at-

(a) Nicepb. tcftato di Niceforo (), fi ritiro a cafa fua con attendere dipoi a me-
Callijtus nare una vita tranquilla . Maggiormente pero crebbcro i difordini della
/. 16. c. 8. Chjefa fn Oriente, con trovarii nulladimeno aflaiffimi, che fofteneva-

no il partito Cattolico, e mantenevano 1 unione con Papa Ormisda ,

Pontefice, che adempiendo le parti del facro fuo miniftero non trala-

fciava diligenza veruna per provvedere a i bifogni del Cattolicifmo in

varj luoghi afflicto. Intanto il Re Teoderico&amp;gt; godendo e facendo gode-
re a i fuoi Popoli i frutti di una invidiabil pace, attendeva a far delle

funtuofe fabbriche, e a riilaurare le mura delle Citta. Racconta 1 A-
t b) Anony- nonimo Valefiano W, ch egli perfeziono in Ravenna tl Palazzo Re-
mut r*ltf. ga iCj tuttoche non arrivafle a dedicarlo, come fi coftumava allora con

gran folennitii. Fece ancora de i Portici intorno al Palazzo . Abbiamo

pari-
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parimente dall Autore della Vita di Santo Jlaro
(&amp;lt;*),

Fondatore del ERA Volg.

Moniftero dclla Galeata alle radici dell Apennino nella Romagna ver-
^*&amp;gt;&quot;-

JI
|

fo la Terra di Civitella, che Tcoderico fabbricb un Palazzo in que Hil*ri ijl-
contorni preflb il Fiume Bedente, per godere dell aria pura della mon- ftn Sana.

tagna. In Verona fece fabbricar le Terme^ o fia il Bagno, e un rnagni-
ad diem f.

fico Palazzo , e un Portico cominuato da una Porta della Cicta fino Malt -

al mcdefimo Palazzo. Fece anche rifjre in efla Citta I&quot; dcquedotto ^ che

da gran tempo era diftrutto, e v introdufle 1 Acqua. Circondo fimil-

mente di nuovc mura quella Citta, arapliandola, per quanto fi puo
conghietturare . In Ticino, o fia in Pavia, fabbrico un Palazzo

,/&amp;lt;?
Ter

ms , / Anfite&re , ed altre mura. Simili benefizj comparti ad ahre Cic

ta. Atteie del pari a far fiorire la mcrcatura e il commercio, e vcni-

vano allcgramente in Italia i Mercatanti ftranieri a trafficare . Talc era

1 efattczza e buona regola del fuo Governo, che fi potea tenere alia

campagna oro ed argemo colla ftefla ficurezza, che fra le mura dellc

Citta. Scrive in ohre il fuddetto Autore, eflere allora flato in ufo per
tutta Italia, che non fi chiudevano mai le Porte delle Citta, di ma-
niera che in qualunque ora che fi voleffe di di c di notte, potevano
i Citudini andare e venire, ed attendere a i lore interefli , fenza timo
re de i malviventi . Giunfe a tempi di quefto Principe ad eflere si gran-
de 1 abbondanza, che per un Soldo, o fia Scudo d oro, li avevano
feflanta Moggia di frumento (doveva eflere allora il Moggio ben di-

verfo dal nottro) e trenta Anfore di vino per un foldo. L anfora con-

teneva in quc tempi tre Moggia . Tale era i] governo del Re Teo-

derico, quantunque egli non lapefle ne leggere ne fcrivere, in guifa
che a fine di poter fottofcrivere le Lettere e i Memorial!, ufava una
lamina d oro, che forata conteneva le quattro prime Lettere del fuo

nome, cioe TEOD. e mefla quella fopra la carta, egli colla penna
condotta per quc fori fcnveva cosi abbreviate il fuo Nome. Akret- /,.,

tanto racconta Procopio (^}, che fu praticato da Gittjlino Imperadore , t ni/l.*r-
Succeffbr d Analtafio, e Principe fenza Lettere. can.

Anno di CRISTO DXVII. Indizione x.

di ORMISDA Papa 4.

di ANASTASIO Imperadore 27.

di TEOD E RICO Re ij. e 7.

Confoli FLAVIO ANASTASIO, d AGAPITO.

FU
d opinione il Cardinal Baronio, che quefto Flavio dnaftafio Con-

fole Oricntale nell anno prelcnte, fofle il medetimo Andfiafio Im
peradore, e pcro il chiamo Cottfole per la quarto, volt* . Cosi ancora han

N n i tenu-
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ERA Volg.
A N N o 5 1 7 .

(a) Dx-

Cange FJ-
mii.

Can/.

(c.i Pag.HS
Crit. Baton.

(d Reland,
m Fajtis .

( C ) Alarius

Avtnncenf.
in Chronic.

(f) Gregor.

Turoncnfis
I. 3. cap. y.

,g) Anaftaf.
Btbliothec.

in Vit. Hor-

mifdx .

tenuto altri. Ma prima d ora hanno oflervato il Du-Cange (), il Car
dinal Noris (), e il Padre Pagi (f), non fufliltere punco , che Ana-
ttafio Augufto abbia prefo il quarto Confolato. Gli antichi Fafti e le

Ifcrizioni ci fan conofcere, efTere ftato perlona privata quefto Confo
le i ed in fatti egli fu Nipoce o Pronipote dell Imperadore, come of-

fervo il fuddetto Du-Cange. Pero e da ftupire, come Pietro Relan-
do

(&amp;lt;T) uitimamcnte ne fuoi Fafti feguitafle a fpacciare per Confole di

quett anno 1 Imperadore fteffb. stgapito Confole Occidental fi truova
inticolato Prefetto del Pretoria nelle Lettere di Cafliodono, e prelTo
Ennodio ha il titolo di Pacrizio . Termino il corfo di fua vita, fecon-

doche pretende il Padre Pagi, in quell anno, o pure ncl precedente,
come ha Mario Aventicenfe (0, Gundobado Re de Borgognoni, il cui

Regno fu di grande eftenfionc nella Gallia, perche abbracciava la Bor-

gogna moderna, la Savoia, il Delfinato, il Lionefe, 1 Avignonefe, ed
a!tn paefi di que contorni . Mori ndla credenza Ariana, dalla quale,

per quante diligenze ufafTe Santo Avito Vefcovo di Vienna, egli non

fiunle

mai a ftaccarfi per paura dclla fua Nazione, infetta de mede-
mi errori. A lui attribuifce Jgobardo Arcivefcovo di Lione la Legge,

che autcnticava 1 abufo de i Duelli, contra del quale fcrifle un Opu-
fculo lo ftefTo Agobardo, come di fopra accennammo . Lafcio dopo
di se due Figliuoli, cioe Sigismondo^ e Gundomaro . Ma il folo Sigis-

mondo, che fu poi riguardato come Re Santo, cbbe il titolo Regio,
e il governo di que Popoli. Caratene fua Madre, Principefla Catto-

lica, e di rara pieta, 1 aveva allevato nella fua Religionej il perche
imbcvuto di quello latte, e co buoni efempj della Madre, arrive poi
a rifplendere per molte Virtu. Lo fteflo Mario Storico fcrive, che
nell anno fif. egli fabbrico il Monlflero .Agaunenfe , oggidi di San Mau-
rizio nclle contrade de Valefi, cioe uno de Monilterj piu celebri di

quel tempo, quantunque fi pretenda da gli Eruditi, che San Sigis-
mondo folameme il rifabbncade, perche fondato molto prima. Gre-

gorio Turonenfe (/) fcrive, che tal fabbrica fu fatta, dappoiche egH
luccedette nel Regno al Padre, e pero non gia nell anno f if. ma do

po il prefente. Quantunque fofle riufcica infruttuofa la fpedjzione de

Legati Pontificj a Coltantmopoli, ed eglino folfero ritornati a Roma,
per fignificare a Papa Ormifda lo ftato infelice delle Chiefe d Orien-

te, fenza fperanza di profitto a cagione dell empio Imperadore, che
fomentava le Erefie, e delia memoria di Acacio, ad abolir la quale
non fi fapevano indurre varj Popoli, e maffimamente quello di Co-

ftantinopoli : tuttavia il Romano Pontefice non rallento le fue premu
re e diligenze per la caufa di Dio . Scrifle pertanto varie Lettere in

quenVanno ad AnaltaGo Augufto, a i Vefcovi Orientali, e ad altre

perfonej ed in oltre torno a fpedire a Coltantinopoli per fuoi Legati
il medefimo Ennodio Vefcovo di Pavia, chcv era ftato prima, e Pel&quot;

legrino Vefcovo di Mifeno, con dar loro nuove iltruzioni, fperandb

pure di battere tanto il chiodo, che 1 animo di Analtafio fi movede
a dar fine a si perniciofa divifioa delle Chicle C^) . Andarono i Lega.-

ti,
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ti, ma in vece di convertire 1 empio Augufto, tento egli di perver- ERA Volg.

tire i medefimi coll efibizione di regali . Trovata in loro la coftanza,
che fi conveniva a facri Mi iiftri, e Legati della fanta Sede, ando nelle

furie,ed ordino, che s imbarcafTero c foflero condotti in Italia, fenza

che potefll-ro avere ingreiTo in alcuna Citta . Abbiamo tali notizie da

Anaftafio Bibliotecario ; e fappiamo da altri Storici, che per quelta,

oftinazione di Anaftafio Augutto infolentirono fempre piu gli Eretici ,

ed incrudelirono ancora contra de Cattolici, fra quali trecemp cinquan-
ta Monaci Maroniti nella Siria furono trucidati, perche difendevano

il Concilio Calcedonenfe, degni percio di aver luogo nel Martirolo-

gio Romano, ficcome veri Martin della Chiefs di Dio. Commciaro-
no circa quefti tempi per attertato di Gregorio Turonenfe (a) a farfi

(a)

fentire nella Gallia i CoiTan Danefi, Popoli Pagani del Baltico, de Tur

quali ne Secoli fufTeguenti s andra udendo frequente e fempre funelta &quot;&quot;

f&quot;P
ra -

menzione . Teodoberto Figliuolo di Teoderico Re de Franchi con una for

te Armata navale
gli alTali, li fconfifle, uccife Clochilarco loro Re, e

ritolfe a medeiimi il bottino , che afportavano dalle fpiagge della

Gallia.

Anno di CRISTO DXVIII. Indizione xi.

di ORMISDA Papa y.

di GIUSTINO Imperadore i.

di TEODERICO Re 26. e 8.

Confole MAGNO, fenza Collega.
(b) Pan-vin,

Fafl. Conf.

Gla
e decifo preffb gli Eruditi, che quefto folo Confole, create ^Annai. ECC.

in Oriente, diedr. il fuo nome a i Fafti nell anno prcfence, e che ^ Vtihr

non ebbe per Collega ne Fiorenzo^ come penfarono il Panvinio (^),

c il Cardinal Baronio (0, ne Agaplto per la, feconda volta, come ha la

Cronica di Vittor Tunonenfe (O . In Roma quett anno fu fcgnato col-

la formola di Poft Confulatum jlgapiti, come apparifce da una Lettera

di Papa Ormifda, e da un Ifcrizisne, ch io ho rapportata altrove (e) . t&quot;- 418.

Non permife Dio, che piu lungamcnte duraffe Fcmpieta e la vita d A-
[ ^

naftafio Imperadore. Abbiamo da Evagrio (/), da Teofane C?), da
Hiflo

Marcellino Conte (^), da Cedreno (/), e da altri Storici, ch egli nel (g)

di p. di Luglio da una morte improvvifa fu colto, e in tempo, che
s era tomato a commuovere contra di lui il Popolo, ed egli itudiava

le maniere di difenderfi dalle infidie, che andava fofpettando dapertut-
to. Se vogliam credere a Zonara W, e Cedreno, Autori ben lontani (i)

da quc tempi, e mercatanti talora di favole, Anaftafio fece morir mol-
:i per tali fofpetti ne gli ultimi di di fua vita, c corfero rifchio dt per-

dere
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EA Volg. dere in tale occaGonc la tefta anchc Giuftin*, c GiKftinia.no, che furo-

s 8. no fuoi Succcflbri, s egli mm fofle ftato atterrito in fogno da un Uo-
mo terribile, che gli differ Lafci&li fltre . Cosi fini di vivere Anafta-

fio, con lajciare dopo di se una mcmoria infaufta del fuo nome, cd

eflere rigturdato corns Eretico c protettore dcgli Eretici, e perfecu-
torc della Chiefa di Dio. Molti erano i Nipoti, e Pronipod di que-
fto Impcradorej grandc era la lor poteim, e ricchezza; contuttocii

Todio c 1 avverfione, ch egli s era guadagnato con tame empieta c

crudelta, ridondo fopra tutti i fuoi Parent!, in guifa che ognun d efll

reft6 efclufo dal Trono Imperiale. L Anonimo Valefiano U) ipezial-
mente Bom ina trc fuoi Nipoti, cioc Pompeo, Prtbo, cd Ipazio, ciafcua

de quali egli dcfiderava per fuo SuccelTore. Ma vivente ancora Ana-
ftafio (foggiugne qucllo Scrittore, a cui in quefto non fiarao obbligati
a prcftar fede) egli s avvide, che a niuno toccherebbe 1 Imperio, e

conobbe poi in fogno, che era riferbato il Trono per Gin/lino. In fat-

ti dopo la di lui morte per clezione del Scnato fu conferita la digni-

(b) Procop* ta Imperiale a Giuftino, nato per teflimonianza di Procopio (*) in Be-
in Hifl.

Jr-
(jer iana} Citta fituata ne confini dell Illirico e della Tracia, e pero
cn j.imato fa akuni Scrittori Trace ^ e da alcri llliriciant . Ba(Ti(Timi fu-

rono i fuoi natali, e da femplicc foldato comincio il corfo della fua for-

tuna, e fakndo per varj gradi giunfe ad eflere Senatore, c Prefetto

je j Pretorio. Evagrio fcrive C0 che con frode egli fall, e con dana-

r ^ ftudio cnc i fldati Pretoriani il dichiarafTero Imperadore. Mar-
cellino Contc (&amp;lt;0 narra, ch egli fu eletro dal Senato, Protefto nondi-

meno eflb Giultino in una Lettera fcritta in quell anno nel di primo
d Agofto a Papa Ormijda, d effere tiato alzato contra fua volonta a

Dignica si eccelfa) e cosi doveva egli fcrivere, ancorche fofTe vero il

racconco d Evagrio. Varie in foxnma furono le opinion! de gli antichi

intorno a cio
-,
ma poco importa in fine il faperne la verita .

Quel che c certo, non intervenne tumulto o forza ncll eleziori

di Giuftiao . Se crediamo a Procopio, Scrittore, che (parge veleno fo

pra tutto cio, che riguarda Giuftiwano Augufto, Figliuolo di una So-

rella di quefto Imperadore, allorche Giuftino fali ful Trono Imperia

le, ft trovava in eta decrepita, ruvido di cofturai, ftolido, ed in ol-

tre (cofa non mai awenuu in addietro nell Imperio Romano) non co-

nofceva Lecterc, e rve pure fapeva fcrivere il fuo nome. Tuttavia gran
dc fu fempre la fua Pieta, e ben regolati i fuoi cottumi, e percio de-

gno, che Dio 1 innalzafle per bene della Religione Cattolica al grado

Imperiale. Non ho finora faputo intendere, fe non c un crrore di Itam-

(e) Pgim pa, perche 1 accuratiflimo Padre Pagi (0 fcrivefle, che Giuftino vien

crit. s*ron. cbidmato Anhiv da. f rudtuzia nel Libra Primo contra Simmaco . Se Pru-
ad Ann. denzio nacque nell anno di Cntto 348. come mai pub eflere, ch egli

parli di Giuftino eletto Jmperadore nell anno f 18? Aveva egli per Mo-

glic Lupicina, Barbara di nazione, e gia fua Schiava, c Concubina.

Mutatole il nome, fece chiamarla Elia Marcia, Eufemi*^ c dichiarolla

The,fh. .. Auaulla. Tcofane fcrive C/), eflere ftato il Popolo, che

can. cap. 6.

(c) r-.va.gr.

iib M*rt*
liu. Ctmes
in chrome,

5181 * 3-
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\e diede il nome d Eufemia. La pritm azione di quefto novello An- ERA Volg.

gufto fu quella di nettare il Palazzo da que malvagi Eunuchj, e Mi- An*4]jf

niftri, che coopcrando colla crudeha ed empieta d Anaftafio, e favo-

rendo i Manichei, aveano commefle tante iniquita colle morti fpezial-

mentc c con gli efilj di tanti Cattolici. Un d effi fu Amanzio Eunu-
co Maftro di Camera del defunto Augufto (&amp;lt;*),

un alcro Teocrito, che
(a) Marcel.

avea facto di gran maneggi, e fpefo molt oro, per octenere I lmpe- comti \n

rio. A coftoro non fu permeflo di vivere piu lungamente. II Popolo
Cbrmitt.

ftflTo dimando la loro rovina. Allri lor compagni altro gaftigo non eb-

bcro, che quello dell efilio. Non tardo il pio Imperadore Giuftino a

richiamare quanti Vefcovi Cattolici crano ftati banditi fotto il Regno
di Anadafio, e a far loro reftituire le Chiefc. E pcrciocche aveva con-

ceputa una grande ftima del valore, e della pieta di F~itaUano Conte , cioc

di quell Ufiziale Scita, che ne gli anni addictro avea prcfe I armi in

favore della Religion Cattoliea, il chiamo alia Cone, e fecondoche
abbiamo da Marcellino Conte, e da Teofane, non pafTarono fette gior-

ni, che il dichiaro Generale dclle milizie . Prefe ancora per Qucfto-
re Proclo, e fe ne fervi come della mano diritta, governandofi co fuoi

configli. Procopio fcrive, che quefto Proclo ebbe aflaiffima autorita,
e faceva tutto ad arbitrio fuo. Ma noi fappiamo di Suida (), ch egli (b)

fu Uomo giufto, difintereflato, che non ammetteva regali, ne fcrifle

mai Lcgge alcuna a fpropofito, ne permife, che fi routafTero i vecchi

regolamenti . Cosi Giultino verifico I affioma de Politici: Che un Prin

cipe debole con ottim Minlfln fuo uguagUare nel buen governs i million .

Ma fpezialmente Giuftino fece rifplendere il fuo zelo per la Religion
Cattoliea, con aver tofto pubblicato un Editto (c ) , in cui confermo
il Sinodo Calcedonenfe, e promofle la celebrazion di vnrj Concilj, per
deprimere gli Eretici, giunti a troppo infolentire fotto d Anaftafio.
II Popolo fteflo di Coftantinopoli con pubbliche grida richiefe, che
fi condennaffero gli Eretici Eutichianij c Giovanni Patriarca di quella
Citta tenne un Concilio, in cui fu fcomunicato c depofto Severe Ve-
fcovo intrufo d Antiochia, ripofti ne facri Dittici i nomi di San Leone

Papa, e di Eufemio, c Macedonia Vefcovi Cattolici di Coftantinopoli,
morti in efilio . Akri Concilj per quefto furono tenuti in Gerufalem-
me e in Tiro, de quali fi parla ne gli Annali Ecclefiaftici .

Anno
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Anno di CRISTO DXIX. Indizione xn.
di O R M i s D A Papa 6.

di G i us T i NO Imperadore i.

di TEODERICO Re 17. e 9.

FLAVIO GIUSTINO AUGUSTO,

EA Volg. S~~^
luftine Augufto fccondo il coftumc de fuoi Predeceflbri , che pro-

ANNOSIP- \j cedevano Confoli nel primo Gennaio del loro Imperio, prefe il

Confolato anch egli in Oriente per queft Anno. Suo Collega in Oc-
cidcnte fu Eutarico, fopranominato Cillica, Genero del Re Teoderico,

perche Marito d Amalafunta, di lui Figliuola. Stabili una buona con-

cordia Teodcrico col novello Augufto, e non poteva dargli piu nobil

(a) capod. Collega, che creando Confoie, chi era Genero fuo . IH una Lettera (a)

/.8. Efljl. i. fcritca da Jtalarico Re, Figliuolo d eflb Eutarico , all Imperadore
Gmlbno, gli dice: fts Genitorem meum in Italia palmat* claritate de-

coraftis (*) . La Toga dc Confoli era appellata cosi per le Palme, che

ricamace in efla fi rimiravano . E di qui fi raccoglie la dipendenza del

Re d Italia dall Imperadore, perche febbene il Senato Romano eleg-

geva quel Confoie, che piu piaceva a Teodetico, e a fuoi Succef-

fori, cuttavu riconofcevano cffi la conferma di quella Dignita da gl

fi}) idem Imperadori d
1

Oriente. Ora noi abbiamo da Caffiodorio (^), che Eu-

m chronko. tarico nel fine dell Anno precedente s era portato a Roma, per fare

nel Gennaio del prefente la fua entrata da Confoie, e fu accolto dal

Senato e Popolo Romano con gran magnificenza e plaufo. Da eflb

Cafliodorio egli e appellato Dominus nefter: il che fa mtendere, ch c-

gli
veniva riguardato come Erede prefunto della Corona, e vcnerato,

come ne precedent! Secoli furono i Cefari cre.ati da gli Augufti . Dalla

fopracitata Lettera di Atalarico a Giuftino Augulto (I raccoglie an-

cora, che Eutarico era Itato adsttato per Figliuolo da eflb impera-

dore, non gia con adozione Legale, ma con quella Onoraria, che fi

praticava allora coll armi. Voile il Re Teoderico dittmguere quefto
Confolato da gli altri colla grandiofua de gli Spettacoli, celebrati

d ordine fuo ,
e a fpefe fue per piu giorni in Roma. Cioe ne gli An-

fiteatri battaglie di fie re, non mai piu vedute in quella eta, che Tra-

famondo Re de Vandali, Amico e Cognato di Teoderico, gli avea

mandate dall Affrica . Furono efeguiti con si fuperbo apparato e tale

ma-

(*) foi nil? Italia, avete ornato il mto Genitore collo fplendore dtlla pal-

mata.
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magnificenza si fatti Spcttacoli, che ne ftupi infin Stmmaefj Legato ERA Vrf*.

dell Imperadore Giuftino , che v intervenne
&amp;gt;

ne fi fa le viii^jior ANNOSI?.

forte 1 ammirazione o il pijcere del Popolo Romano. Di ftraordioarj

rcgali parimente in tal occafionc farono difpenfati non meno a i Go-

ti, che a i Roman!, e varic Dignita fi videro conferitc nclla Curia.

La mira di Teoderico con tante fpcfe fu di affczionare i Roman! al

Genero Eutarico, gia deflinato a fuccedergli nel Regno . E ne ot-

tenne 1 intento, fe crediamo a Ca liodorio
&amp;gt; perciocche i Romani fe

cero piu illanze, acciocche egli contmuaffe la fua dimora preflb di

loroj ma Eutarico fe ne ritorno a Ravenna, dove fi replicarono con

tal pompa gli Spettacoli, e tanti donativi fi fecero a i Got! e Ro
mani, che piu fplendide comparvero quelle Fefte, che le pria cele

brate in Roma. Non fi vuol pero tacere quanto lafcio fcritto 1 Ano
nimo Valefiano (a) con dire: Che Teoderico, avendo dato il Confo- (

lato ad Eucarico, trionfb in Roma, e in Ravenn-z-y ma che Eucarico

era uomo troppo afpro e nemico della Religione Cuttolica. Un altro

motive di gran giubilo ebbc Roma in quell Anno, da che le Letter;

dell Imperador Giuftino ^ e di Giovanni Cippadoce Velcovo di Coftan-

tinopoli, e di altri Vefcovi Orientali, portarono ficurezze, che fegui-
rebbe la pace ed union delle Chiefe . Pero affiettofli Papa Qrmijda a

fpedire cola i fuoi Legati, cioe Germane Vefcovo (per quanto con-

ghiettura il Cardinal Baronio) di Capua, e Giovanni Vefcovo, non fi

fa di qual Chiefa, con Blando Prete, e Felice e Diofcoro Diaconi .

Compierono quelli felicemente il viaggio e le commiffioni loro, fpt-
zialmente aiutati e protetti, ficcome fcrive Teofane (^), da Pitaliano

.
.

Conte, potentiflimo allora preffo 1 Imperadore . Oltre alia conferma-
&quot;*

zione del Concilio Calcedoncnfe ,
che era il punto principale, fu can-

cellato da i facri Dittici il nome d jicacio: cofa anch efla, che (lava

tamo a cuore alia Sede Apoltolica. Lo (leflb fu praticato pel nome
d altri, che aveano comunicato con gli Ereticij e malTimamente per
Zenone ,

ed dnaftafio Auguili, Principi autori e fomentatori di tante

turbolenze nella Chiefa di Dio . Coopero ancora a qucfta fanta opera
Giuftiniano Nipote di Giuftino Augufto, allora Capitan deile Guardie,
e pofcia Succeffbr nell Imperio, avendone fcritto anche a lui Papa
Ormisda. Leggonfi con piacere preflb del Cardinal Baronio CO It

Relazioni c Lettere di quanto occorfe in si lieta congmncura.

(b)

T.,iron.

. Ecc-

Tom. III. Oo Anno
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Anno di CRISTO DXX. Indizione xnr.
di ORMISDA Papa 7.

di GIUSTINO Imperadore 3.

di TEODERICO Re 18. e 10.

Confoli
ITALI ANO ; C

USTICO, O RUSTICIO

ERA Volg.
ANNO 510.

(.0 Tbej.
Novui In-

fcriftian.

t&amp;gt;S- 4i8.

(b) Cbi-oit.

jllexandr.

(c)

ni,

(d) Viflor

Tunonenfs
in Chronici.

(e&quot;
Marcel-

lin. Comes
in Chronica.

({} Evagr.
M. 4. c. 3.

(g)
in Hiftor.

. 6.

\J Italiano fu Confole Orientale, Ruftico Occidental in queft Anno.
V Ruflido piuttofto che Ruftico fu egli appellate, perche tale fi

truova il fuo Cognome in un antica Ifcrizione
(&quot;),

e neila Cronica
Aleflandrina (*), e ne Fafti Ale/Tandrini 0). Da Victor Tunonenfe (d)

vien detto Ruflicione . Quanto a Vitaliam^ egli e lo ftefTo, che ab
biam veduto di fopra coll armi in mano contra deli Imperadore Ana-
ilafio : Figliuolo di Patricio ,

o fia Patriciolo, Nipote d Afpare, e

Pronipote d Ardaburio, perfonaggi famafi nella Storia di queiti tem

pi, ficcome abbiam veduto di fopra. Era egli ftato richiamato
, fic-

come dicemmo, alia Corte da Giuftino Auguilo, dichiarato Generale
delle milizie, e promoflo in queft Anno alia dignita del Confolato,
con faperfi in oltre, che il fuo credito e porere in Corte, e la fua

confidenza preffb di Giuftino, davano ne gli occhi d ognuno. Ma
cotanto innalzamento fuo fu cagione della fua rovina, o pur egli fu

efaltato per piu facilmente rovinarlo . Abbiamo da Marcellino Conte (*),

che nel Mefe fettimo del fuo Confolato egli fu nel Palazzo Impe-
riale aflaliro, e con fedici ferite levaro dal Mondo, reftando in tal occa-

fione trucidati due fuoi Sergenti Celeriano e Paolo . La cagione della ca-

duta di quefto infigne perlbnaggio, viene attribuita da Evagrio (/) a una

perverfa politica di Giuftino Augufto, il quale temendo, ch egli per
eflere perfona di tanta riputazione potefTe tentare delle novita fimili

alle precedenti, 1 adefco con tanti onori, per fargli poi levare la vita.

Probabilmente Evagrio preftb qui fede a Zacheria Storico Eutichia-

no, e pieno di mal talento contra di Giuftino Imperador Catcolico.

Crede i! Cardinal Baronio, che Vltaliano^ perche favoriva i Monaci

Sciti, pafTalTe nel partito de gli Eretici, c che percio Giuftino il fa-

cefTe ammazzare . Ma ficcome offervarono il Cardinal Noris, e il Pa
dre Pagi, Vitaliano fu femprc unitiflimo colla Chiefa Cattolica, e ni-

mico de gli Eretici. E fe vogliamo poi credere a Procopio (g) , Giu-

ftiuiano Nipote di Giuftino quegli fu, che con promefla d impunita

per le pafTate fedizioni, e con giuramenti di buona amifta, e con pren-
derlo per Fratello, trafTe Vitaliano alia Corte, e pofcia infpirati de i

fofpetti conrra di lui all Augufto Zio, il fccc ucddere, forfe difpia-

cendogli la troppa confidenza in lui pofta da Giuftino, e temendo d a-

verlo
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vcrlo oppofitore,
o concorrente nella fucceflion dell Imperio . Comun- ERA \

que fia, Giuftino non fece rumore ne rifentimento alcuno per quefto
AXNO 510.

ammazzamemo, o perche li tratcava di un fuo Nipote, o perche era

anch egli complice del fattoj e Giulliniano crebbe maggiormente da

li innanzi in autorita c potenza. In una Lettera di PoJJejjore Vefcovo
a Papa Ormifda, fcritta nell anno preiente, e pnrlato de Libri di Fau-

fto Riefife, e v ha quelte parole: Filii quoque veftri Magiftri militum

Pitalianiis , 5? Juftinianus jitper hac re rejcripto Beatitudinis veflra infer-

mari defiderant . (*) Dal che fi vede, che Giuttmiano al pan di Vi-

taliano era falito al polio di Generale delle iMilizie
&amp;gt;

ma Vitaliano pre-
cedeva. Ancorche fo(Te (eguita la riumon delle Chieie per opera del

Cattolico Imperador Giuftino ,
e di Giovanni Vefcovo di Coftaiuinopo-

li, che termino i fuoi giorni in quell anno con avere per Succedbve

Epifanlo: tuciavia rellavano alcune diipute di dottrina, per cagion di

Una propofizione celebre nella Scoria Ecclefiaftica De uno de Trinitate

fa/b; ne erano d accordo alcune Chicle d Oriente, fpezialmente quelb
di Cotlaminopoli, colla Sede Apotlolica intorno al Jevare da i Dictic;

i nomi di alcuni Vefcovi, e al tollcrarvenc de gli altri. Fu Ibpru cio

tenuto un Couciiio in Coilantinopoli, e dipoi Ipediti da eflb Concilio
i Legati a Papa Ormifda. Lo llelFo Giullmo /Uiguilo anch egli prc-
murolo di veder elliiue le ditferenze tutte incorno alia Religione, e

alia Difciplina Ecclefiailica , fpedi ai medeiimo Romano Ponteficc

Grata Maetiro dello Scrigno per luo Ambulciatore, acciocche feco

cratrafle de correnci arFari, nconolcendo anch
1

egii non meno che i Vc -

fcovi, il pnvilegto fingolare de Succeirori di ban Pittro, nel gover-
no della Chiefa univerliile, e nelle decilioni intorno alia dottrina, che
han da feguitare i Fedeli . Sopra queiti punti ha da confultare il Let-
tore la Storia Eccleliatlica.

Anno di CRISTO DXXI. Indizione xiv.

di O R M i s D A Papa 8 .

di G i u s T i N o Imperadore 4.

di T E o D E R i c o Re 19. & 1 1 .

Confoli
^
FLAVJO GIUSTINIANO, e VALERIC.

IN
Oriente fu Confole Giuftiniano &amp;gt;

Valeria in Occidente. Era gia.
divenuto Gmftimano i Arbitro dell lmperio in Oriente, si per el-

CD o z fere

(*) / voflri Figli parimentc Maeftri dc*foldati ^ Fitaliano, e Giuftiniavo
bramnno d ejfere informal! fopra di quefto fatto, per rcfcritto di vojlra
Beatitudine .
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ERA Volg. fere Nipote dell Imperadore, e confiderato come fuo Succeflbre, e si

ANNO 511. ancorj nerche Gmitino Auguito aggravate da gii anni volentieri fca-

ricava fopra le fpalle del giovane Nipote ii peib del governo. Pertantp

egii voile in quell anno comparire ornato anche deii illu .tre Dignita
dt-1 Conlblatoj e per non eflere da meno di Eutanco Gcnero del Re
Tvoderico, che si fplendida comparla avea fatto in Roma, anch cgli
fece cosi magnifiche felte in Coltantinopoli,^che ai dire di Marcelli-

(a) Marcel- m Conte () ,
il fuo Confolato riut ci il piu famuib di quanti mai vide

l:n. Comes
1 Oriente . Imperciocche fpefe diigento ottantotto mila Soldi (cioe mo-

m chmnico.
netc d oroquafi equivalcnti allo Scudo d oro de nouri tempi) in tanti

donativi al Popolo, e in varj Spettacoli e Macchine. Nell Anfitea-

tro in un fol giomo fece far la caccia di venti Lioni
, di rrenta Par-

di, e d altre Fiere . Suntuoll furono i Giuochi Circenfi, ne quaii non-

dimeno egli nego al pazzo Popolo 1* ultima Mappa, cioe non voile

mandare il fegno del corfo de Cavalli} e dopo avere ben regalato i

Carrettieri, liberalmente ancora loro dono adaiffimi Cavalli con tutte

le lor bardature. Nel prefente anno Ormifda^ Papa prudennffimo, veg-

fendo
le gravi difficulta, che s incontravano tuttavia in Oriente per

vr levare da i facri Dittici i nomi fpezialmente di alcuni gia Vefcovi

di Codantinopoli, tenuti da i Greci per Uomini di ianta vita, e di

credenza Cattolica: faggiamente rimife 1 afFare ad Epifanio Patriarca

di Coitantinopoli, con dichiararlo per tal funzione Vicario della Sedia

Apoftolica. Terminb la fua vita in quelt anno
Ennodio^

Vefcovo di

Pavia, celebre per gli fuoi fcritti, e per due ambafcerie alia Corte

Imperiale di Conttantinopli, come Legato Pontificio . Fu egli regi-

ilrato nel ruolo de Santi: cofa non difficile ne Secoli d allora.

Anno di CRISTO DXXII. Indizionc xv.

di O R M i s D A Papa 9.

di GIUSTINO Imperadore 5-.

di TEODERICO Re 30. e n.

Confoli $ SIMMACO, e BOEZIO.

Slccome
diligentemcnte oflervo il Padre Sirmondo, e dopo lui il

Pagi, con addur.re un paflb del Libro Secondo de Confolatiotte
di

Boezio, quelti due Confoli furono creati in Occidente, ed erano amen-

due Figliuoli di jinicio Manlie Severino Boezio , rinomato Scrittore di

quefti tempi. A Simmaco fu pofto quel nome, o fia Cognome, o fia

Sopranome dal lato della Madre, Figliuola di Simmace, ftato Confolc

nell anno 48?. 11 iecondo de Figliuoli ebbe il nome di Boezio, co-

tnune al Padre, che fu Conible nell anno fio. e all Avolo, probabil-
men-
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mente ftito Confnle nell anno 487. Io non vo lafciar di accennare ERA Volg.

cio, che leggo in Agnello (), Scrittore, benche poco accurate, delle ANNOJZI.

Vite de Velcovi di Rsyenna. Scrive egli nella Vita confufa di San par
A
^

ril

Giovanni Angelopte, che Teoderico ml trentejimo anno del fuo Regno Tom. ii.

mando in Sicilia IVfercito di Ravenna, da cui fu faccheggiata quell Rer. italic.

Ilola, e ridotta all ubbidienza del medefimo Re. Di queira notizia

niun ferae -fi truova in akre Storie, e malTimamente confiderando, che

tanti anni prim. la Sicilia venne in potere di Teoderico, pare, che

niun conco s abbia a fare del racconto d Agnello. Contuttocio egli
ci puo far dubitare, che nel prefente artno fuccedefle in Sicilia qual-
che nbellione, la quale obbligafle Teoderico ad inviare cola un Ar-

mata . Circa quefti medefimi tempi fembra, che fuccedefle un fatto,
di cui tenne conto 1 Anonimo Valefiano () . Cioe, che mentre il Re (b) Anon.

Teoderico dimorava in Verona per fofpetto di qualche movimento de P*^*** -

Barbari contra dell Italia, accadde una graviffima contela fra i Criftia-

ni e i Giudei in Ravenna. Non fe ne intende bene il motivo. Judtei,
dice egli, baptizatts nolentes dum liviJent, frequenter oblatam in aquam
fluminh jattaverunt . (*) Fare, che col nome di Oblata voglia egli fi-

gnificare,
aver effi Giudei piu volre gutaro ncl fiume delle Oflie o

confecrate, o da confecrarfi . Jrritato da quefto aftVonto, o facritegio
il Popolo di R.avenna, fenza riguardo alcuno al Re, ne ad Eutarico,
che per lui rifiedeva nella Citta, nc a Pietro Vefcovo, la cui eta, fc

in cio non erra 1 Anonimo fuddetto, vien troppo pofticipata da gli
Scritcori Ravennati : corfero alle Sinagoghe, e tutte ]e bruciarono
Poco ftettero i Giudei a volare a Verona, per chiedere giuftizia al

Re, ed aiutati dal favore di Irrjane Maftro di Camera di Teoderico,
riportarono un ordine, che tutto il Popolo Romano di Ravenna pa-
gafle una contribuzione per rifabbricar le Sinagoghe incendiate : e chi
non pagafle, folfe pubblicamente fruftato. L ordine era indirizzato ad
Eutarico^ e a Pietro Vefcovo, e bifognb efeguirlo. Da una Lettera
del medefimo Re al Senato di Roma (0 intendiamo

, che anche in
( c ) ca/fiod.

quella Citta da una fedizion popolare fu bruciata una Sinagoga Giu- I- i. npifl.

daica: del quale misfatto comando Teoderico, che foffero puniti i 43-

principal! autori . Anche allora fi trovavano Ebrei dapertutto . Rac-
conta fotto quell anno Mario Aventicenfe (^), che Sigifmondo Rede (d) Manus
Borgognoni ingiuftamente fece uccidere Se^erico fuo Figlmolo . Queft J-vtnticen-

cmpio fatto vien parimente colle fuc circoftanze narrate da Gregorio f&quot;
in chri&amp;gt;n -

Turonenfe (0 con dire, che morca laprima Moglie d eflb Re Sigifmon- ^ Gre or

do, Figliuola di Teoderico Re d Italia, la quale gli aveva partorito Se- T*nSL
gerico,

ne prele un
akra&amp;gt;

e quefta, fecondo il coftume delle Matrigne, 3- c- s- v
commcio a malignare contra del Figliaftro . Miratala un di colle vefti

6 -

di fua Madre in doffo, Sigerico fi lafcio fcappar di bocca, che non
era

(*) I Giudei contrarn a&quot; battezzati , mentre V invldiano, frequentementi
anno nell acqua del fiume i Oblata (ovvero Oftia .)
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ERA Volg. era degna di portar quegli abiti, probabilmente perche alzata da baflo

ANNOJIZ. itato a quel di Regina. Percio invipcrita la Matrigna tanco foffio nelle

orecchie del Marito, con fargli Credere nutriril da Sigenco trame ie-

grete di torgli ii Regno, che 1 indufle a levarlo di vita. Ma non si

tofto fu efeguito 1 iniquo configlio, che Sigifmondo fe ne pent! , e

detefto il fuo fallo: dopo di che fi ritiro al Moniftero Agaunenfe ,

dove per piu giorni in pianti e digiuni, e coH affirtere alle (acre Sal-

modie, fi tludio di fame penitenza. Dio nulladimeno per quefta ini-

quita il voile gaftigato nel Mondo di qua, iiccome vedremo in rifc-

nrc la di lui rovina.

Anno di CRISTO DXXIII. Indizione i.

di GIOVANNI Papa i .

di GIUSTINO Imperadorc 6.

di TEODERICO Re 31. e 13.

Confoli &amp;lt; FLAVIO ANICID MASSIMO, fenza Collega.

Uefto Majfimo fu Confole d Occidente, fenza faperfi, perche niun
Confole fofle create in Oriente, o perche non fe ne faccia mexi-

zione ne Falti. L
; er iblennizzare anch egli il fuo Confolato, die-

de al Popolo Romano nelF Anhteatro la caccia delle Fiere , ma per
che negb poi lordidamente di rimunerare chi avea combattuco con e(Te

Fiere, fecero que Gladiatori ricorlo al Re Teoderico, e legged una
(a) Cafllod. Leccera ( 0, da lui fcritu allo fteilb Mallimo, con ordinargli di fod-

5&amp;gt;

EP &quot;

disfare a quc taii, che aveano efpofta la lor vita a si gravi pericoii ,

per dar piacere al Popolo. In efla CalTiodorio Segretano defcrivc leg-

giadramence la forma delle caccie Teatrali, con dereltarle, perche co-

Itavano d ordinario la vita di moke pcrlbne: abufo, che vietato da tan-

te Leggi fin ailora non (1 era potuto elrirpare, benche tanto difdice-

Vole a gente, da cui li profeffava la fanta Legge di Crilto. Arrive

al fine de fuoi giorni e delle fue fatiche in qucTt anno
P&amp;lt;ipa Ormisda^

Pontefice ianto e gloriofo, per avere foitenuta Con vigore la dottrina

Cattolica, nformato il Clero, rimefla la pace e 1 unione delle Ciiiefe

in Oriente, cacciati da Roma i Manichei, e lafciate in effa Roma il-

lultri memorie della lua mumficenza con varj ricchiffimi doni fatti al-

(b) Anaftaf.
le Chiefe, ed annoverati da Anallafio Bibliotecano

(t&amp;gt;)
. Abbiamo dal

sibliothec. medcfimo Autore un akra notizia, chiamata dal Cardinal Baronio de-
nVlt - Hor~

gna di maraviglia, trattandofi d un Principe Arianoj cioe che il Re
Teoderico

,
vivente eflb Papa Ormisda, invio in d-jno alia Bifilica Va-

ticana due Cundelieri, o fieno Ceroferarj d argento, che pefavano fef-

fanta libre. Anzi in varj teiti di cffb Anartafio fi legge, aver eflb Re,
e noil giA Papa Ormisda, ornato un trave della Baiilica Vaticana tut-

to d argento, pefante mille e quaranu libre . Ma anche gli Ariani pro-

fefla-

0-
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fcffavano venerazione a i Sanci ,
e rruffimameme al Principe de gli Apo- ERA Volg

ftoli, e Teodcrico non ignorava le maniere di cattivarfi 1 animo de AN NO 513.

Cattolici : cosi aveffe cgli continuato a pracicarle nel refhnte del fuo

governo. Aggiugne Anallafio, che dall Oriente vennero altri prezi ifi

donativi, mandati a San Pierro dal Cattolico Imperadore Gin/line. La
morte del fuddetto Santo Pontefice Qrmisda accndde nel di 6. di Ago-
fto, e nel di i$. del medefiim Mefe fu eletto Papa Giovanni di na-

zione Tolcano. In quelto medefimo anno, e per quanto fi crede, a

di Z4- di Maggio, venne a morte (a] Trafamondo Re de Vandali in (a) viftor

Affnca, fiero perfecutore dc Cattolici, ficcome accennammo di fopra; Tuaenenfis

e parve, ch egli per giufto giudizio di Dio morifTe di dolorc per una

fran
rotta data al di lui efercito da Cabaone Pagano capo de Mori preflb

i Tripoli . Procopio narra il fatto
(&amp;lt;&)

. Moffero i Vandali contra di (b) Procop.

coftui una beH armata . Cabaone, avendo intefo a dire, che il poflen-
* B 11

:

te Dio de Criiliani puniva chi non rifpettava i facriTempli, e favo- ^
jiva chi gli onorava, Ipedi fegretamente alcuni de fuoi con ordine di

feguitare i efercito nemico, e fe i Vandali entravano co i cavalli nel!e

Chiefe, e le fporcaflero, eglino dipoi le nettafTero, ed onorafTero i Sa-
cerdoci Griltiani. Tanto appunto awenne. Diedefl poi la batcaglia ,

in cui i pochi viniero i molci, e una grande (trage fu fatta della na-

zion Vandalica, Ebbe Trafamondo per SuccefTore Ilderico, Figliuolo
di Unnerico Re, e di Eudocia Fi^liuola di Valentiniano III. Impera
dore. Tuttoche liderico fofTe allevato nella Setta Ariana, pure nudri-

va in cuore deli inclinazione verfo i Cattolici: afFetto a lui ifpirato
dalla Madre Cactolica. E fe n era ben accorto Trafamondo^ zelantif-

fimo dell Arianilmo . Pero prima di morire, gli fece promettere con

giuratnento, divenuto che fofTe Re, di non riaprir le Chiefe de Cat

tolici, ne di reltituir loro i privilcgi . Ma liderico dopo la morte di

Trafamondo, prima di regnarc, per non violare il giuramento, richia-

mb in Affnca i Vefcovi efiliati, e fece aprir le Chiefe Cattoliche .

Cosi laicio Icritto Santo lfid&amp;gt;ro(f). Ma chi ordino il riaprimento de
( c ) iR

facri Templi , e relritui la liberta a i Vefcovi, gia comandava e regna- in chro

va. Non e improbable, che liderico fi credcfle disobbligato dall ofler- Vandal.

vanza di un gmramento iilecito ed ingiufto in fe tteflb . Mirabile percio
fu I allegreiza de Popoli Cattolici dell ArFrica nel ricuperare dopo tanti

anni i loro Vefcovi, e le lor Chiefe; e tanto piu, perche liderico fi con-

temb, che eleggelfero il Vefcovo di Cartagine, e quefti fu Bonifazio .

A quetti tempi non fenza ragione vien riferita una Legge di Giu-

ftino Auguito (&amp;lt;T) contra de Manichei, con vietare fotto pena della vi-

ta la loro permanenza nell Imperio . A gli altri poi, fieno Pagani o

Eretici, vien proibito 1 aver Magidrati e Dignita, ficcome ancora luo-

go nella Milizia, a riferva de Goti, e d altri Popoli Collegati, che
militavano in Onente al foldo dell Imperio. Circa quefti tempi anco
ra mon Eufemia Imperadrice, Moglie di Giuftino Auguftoj ne fufll-

ite, ch egli paifafle alle feconde nozze, come han creduto alcuni. Tea*

dora nominata in tal occatione da Cedreno (0, fu Moglie di Giutti-

niano

d
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ERA Vols. niano, e non di Giuftino. La morce ingiuftamente inferita al FigHuo-
A UNO 513. Jo Segerico da Sigifmondo Re de Borgognoni, irrito altamcnte 1 animo

di Teoderico Re d Italia, perche fi trattava di un fuo Nipote, cioe d un

Figliuolo di una fua Figliuola. Accadde, che nello ItefTo tempo Clo-

dowiro^ Clotario, e Childeberto^ tutti e tre Figliuoli di Clodovco, e CA*

dauno Re de Franchi, erano incitati dalla Madre, cioe da Clotilde Ve-
dova d effb Re Clodoveo, contra del fuddetto Re Sigilmondo, ac-

ciocche vendicaflero la morte data a Chilperice fuo Pndrc, e a fua Ma
dre ancora, da Gundobado Padre di Sigifmondo. Probabilmente quella

pia Principefla alcro non intele, che di ottcner colla forza quella por-
zione di Stati, ch ella precendeva dovuti a se neireredita del Padre,

giacche da Gundobado fuo Zio non 1 avea potuta aver per amore . O
lia dunque, che i Franciii, confapevoli della collera di Teoderico, il

xnoveflero ad entrar con loro in lega contra di Sigiimondoj o fia che

Teoderico ne facefte la propollzione a i Franchi ftdfi: ccrto e, ch effi

fi collegarono infieme, per far guerra a i Borgognoni. Ed allora fuc-

(a) Proap. cedette veramente cio, che Procopio lafcio Icritto (a), e che ficco-
de Bel. Got. me fu avvertito di fopra, il Padre Daniello riferi fuori di fito nella
hb.i.c. iz.

g tor j a de Franzefi all anno foi. Cioe avere be;isi Teoderico inviato

1 efercito fuo verfo TAlpi, ma con ordine di andar tempcreggiando
nel paflaggio per vedere, che andamento prendeva la guerra tra i Fran

chi e i Borgognoni. Sigilmondo fe ne fuggl in un eremo, e pofcia

incognito al Moniltcro Agaunenfe, o lia di San Maurizio, dove dico-

no, ch egli prendefTe 1 abico Monartico . Percio non durarono facica i

Franchi ad im padroni rfi di quail tutto il Regno allora ben vafto delia

Borgogna. E il Generale del Re Teoderico, appena udita la nuova

della fconfiua de Borgognoni, valico frettolofumcnte le A!pi, e fecon-

do i patti entio in po(Feflb di un buon tratto di paele, che abbraccia-

va le Citta di Apt, di Genevra, di Avignone, Carpcntras, cd altre.

,11 racconto di Procopio vien confermato da una Lettera del Re Ata-

l 8 fy/ft
farico al Senato di Roma () in occafione di crear Patrizio Tula fuo Pa-

IQ. rente, che fu Generate di Teoderico nella fpedizionc fuddetta. Mitti-

tur, dice egli, Franco & Burgundo decertantibus , rurfus ad Gallias tuen-

das, ne quid adverfa manus prtefumeret, quod nofter exercitus impenfis la-

boYibus -vindica/et . ddquifivit Reipublic&amp;lt;e
Roman* ,

a/Us contendentibtts ^

abfque ulla fatigatione Provinctam^ & fattum eft quietum commodum no-

ftrum ,
ubi non habuimus bellica contentione periculum . Iriumpbus fine fu-

gna, , fine labsre palma , fine c&amp;lt;ede viftoria . (*)
Anno

(*) mcmAato (Tulo) combattendo i Francbi e i Borgcyioti^ di nuoi-o

a difendere le Gallie, affinche il nemico non pretendeJjTe di avere , quan
ta il noftro efercito acquiftato awua con fatiche grandi . dltri conttaftan-

do, fenza, ftancarfi conquiftb alia Romana Repubblica -la Pro-vincia-, e fi-

.cu o ft r. fc i. ...o iro premio ,
ove non ebhcme pericolo pel guerriere contra-

fio Fu it trio
-ifo fcnza, combattimento , fenza fatica la falma ,

la vitto-

rla J~u fenzj, ftra^ .
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Anno di CRISTO DXXIV. Indizione n.
di GIOVANNI Papa i.

di GIUSTINO Imperadore 7.

di TEODERICO Re 32. e 14.

f^ ? r &amp;lt;
FLAVIO G IUSTINO AUGUSTO per la i.

a
volta,Confoh

^ ed0 Pi LI ONE.

APpartienc
all Occideme quefto Confolc Opilione^ c vicn da alcu- E

ni, ma con poco fondamenco, creduto quello Itcflb, che fccon- ANNO

do Caffiodorio (a) fu crcato Conte delle facre Largiziotti, o (la Tetbric- (O Caffi

re del Re Atalarico . Perche ne pure in quefti tempi fi truovi un Con-
r 6

*

fole Orientale, non fc ne fa intcnderc la cagione . In queft anno fi co-

mincib a fconcertare 1 animo del Re Teoderico; e quei Principe, che

finora mcrce del (uo faggio e giuftiflimo govcrno, e di una mirabil pa
ce, che faceva godere all Italia, e a gli altri fuoi Popoli, e del rifpct-

to, che portava alia Religion Cattolica, c a facri fuoi Miniltri, s era

acquiftata gloria non inferiore a quclla de piu rinomati Imperadort, di

maniera che pub anche oggidi fervirc di norma a i Regnanti : quefto

Principe, diffi, mutb affatto contegno, e pafsb ad azioni, che dcni-

grarono gli ukimi giorni di fua vita, c renderono odioib il fuo nomc
non meno allora, che dipoi, in Italia. Vedemtno nel precedence anno

Eibblicato

dal Cattolico Imperadore Giuftino un Editto contra de gli

retici, in cui furono bensi eccettuati i Goti^ ma quei folamente,
che erano in Oricntc, e non gia quei che appartcnevano all Italia

fotto il Re Teoderico. Furono percib tolte le Chiefe nclPlmperio
Orientale a mold Ariani} ed altri, per non pcrdcre le Dignita, c

per feguitare nella milizia
, abbracciarono la Religione Caitolica .

Nel loro errore ftettero faldi infiniti altri ,
ma con gravi lamenti

si per la pena, a cui erano fottopotti, e si per la perdita dclle Chie-
fc. Verifimil cofa e, che coftoro ne portaflero le doglianze al Re
Teoderico feguace anch effb coftantiffimo dclla Setta Ariana j con
relrar in oltrc Teoderico non poco amareggiato, perchc laddove c-

gli lafciava in Italia, c ne gli altri fuoi Regni, goder tanta quietc
c liberta a i Cattolici, Giuttino Augufto tvattafle poi con tale leve-

rita gli Ariani. C e in oltre motive di credere, che effb o per la

flefTa cagione, o per altri accident!, cominciafle a dubitar delh fedelta

ile Romani, con ibfpettare Intel ligenzc di loro colla Cone di Co(tan-

tinopoli, quafiche abborritFero un Principe Ariano, ed afpiraflcro alia

liberta. Fors anche Giuftiniano^ che allora, benchc non Imperadore,
amminiftrava gli afFari dcU Impcrio, e gia nudriva delle vaifce idee,
fi hfcib fcappr di bocca qualchc paroh contro chi pofledeya si bell*

torn. HI. P p par-
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parte dello fteflb tmperio, cioe Thalia: che rifaputa da Teoderico
accrebbe in lui il mal talento c i fofpetti. Comunque paflaflero tali

faccende, bafti a no! di fapere, per atteftato deirAnonimo Valefia-
no (), che trovandofi Teoderico in Verona, fece diftruggere un Ora
torio di Santo Stefano, pofto fuori d una Porta di quella Citta: il

che vien raccontato da efTo Anonimo, come fegno, che veniva a fco-

prire il mal animo di Teoderico contra de Cattolici , ma che verifi-

milmente fu fatto per folo rifleflo. alia fortificazione di quella Citta.

Quindi comando Teoderico , che niuno de Romani potefle tener ar-

mi, e ne pure un coltello , indizio certo di fofpetti intorno alia loro

fedelta. Ma colui , che maggiormente accefe quefto, fuoco, fu Ci-

priano Referendario, il qual poi per ricompenfadelle fue iniquita pafso
al grado di Teforiere e di Generale d Armata. Accuse egli Albino Pa-

trizio, ftato Confole nell Anno 493, con imputargli d avere fcritto

lettere a Giultino Imperadore contra di Teoderico. Nego egli il fat-

to, ed appofta per difendere la di lui innocenza fi porto da Roma
a Verona anche Severino Bcezio Patrizio, gia ftato Confole, che era

allora il piu riguardevol mobile del Senato Romano, Ma che? Ci-

priano rivolfe 1 accufa conrra dello fteflo Boezio, e fi trovarcno trc

iniqAie perfone, che fervirono di teftimonj e di accufatori contra di

lui, cioe Bajilio, che cacciato dianzi di Corte, era indebitato fino

alia gola, Opi/ione, diverfo dal Confole dell Anno prefente, per quanto
fi puo conghictturare, e Gaudeitzi^ i quali ultimi due banditi per
innumerabili loro frodi, erano allora rifugiati in Chiefa. L accufa fu,
fecondoche fcrive lo fte/To Boezio (b~) , de compofitis falfo Literis

,,

quibus Libertatem arguor fperaj/e Romanam (*) . Era innocente di

quetto reato Boezio: contuttocio portata 1 accufa in Senato, fenza

che alcuno ofaffe d opporfi, fu proferita- contra di lui fentenza

di morte, la quale fu da Teoderico permutata in efilio. Hanno alcuni

creduto con lievi conghietture, che il luogo dell efilio foffe Pavia,
dove in una picciola cafa

,
o pure in una prigione egli folTe detenu-

to , fenza Libri, e fenza poter parlare con amici o parenti . L Anoni
mo Valefiano fcrive, cflere egli ftato imprigionato, o tenuto fotto

buona guardia in Calvenzano, in agro CalventiaHO , cioe in un Luogo
del territorio di Milano,, poco diftante da Melegnano. Qiiivi Boezio

compofe il nobil fuo Trattato della. Confolazione della Filofofia . Ma
perciocche di grandi rumori e dicerie doveano correre per 1 oppref-
fione di quefto infigne pcrfonaggio Romano: il Re crudelc finalmente

cornandb, che gli fon*e levata la
vita&amp;gt;

e 1 ordine fu efeguito. Mario
Aventicenfe (0 lafcio fcritto,. che nel corrente Anno Boezio Pacrizio

fu uccifo nel. territorio di Milano. Potrebbe nondimeno eflerc, che all

Anno feguente appartenefle la di lui morte, e che Mario confondefle

la

(*) di Lettere falfe , fer le quail fono accufxto d avere fferato la Liberia
Rmana ,
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la fentenza dell efilio con quella della morte; efTendo certo, che a ERA Volg.
Boezio rello nella prigionia il tempo da comporre il Libro fuddetto. ANNO 514,

Ebbe per Moglic Rufticiana Figliuola di Simmaco Patrizio (e non

gia un altra Moglic chiamata Elpe), che gli genero due Figliuoli,
da not veduti Confoli nell

1 Anno fa. Donua di rare virtu , che vide

mold anni dipoi.
In quefto medefimo Anno eflendo tomato a Ravenna il Re Teo-

derico, fecondoche abbiamo dall Anonimo Valefiano, cola fcce chia-

mare Giovanni Papa, e gl intimo d andare a Coftantinopoli , per in-

durre Giuftino Imperadore a far tornare all Arianifmo coloro, .che 1 a-

veano abmrato, fupponendoli indotti a cio dalla forza e dalle minac-

cic. Anaftafio Bibliotecario () iblamente fcrive
,
che fu inviato per 00

ottenere la reftituzion delle Chicle a gli Ariani : altrimenti Teodenco
ininacciava lo iterminio de Cattolici in Italia. Altreuanto fcrive 1 Au-

.

tor della Mifcella (l&amp;gt;)
. Ando Papa Giovanni, feco conducendo altri (b) Hifltr.

Vefcovi,cioe Ecclcjio di Ravenna, Eufebio di Fano, Sabino di Capoa
^ / /

(non conofciuto dall Ughelli nell Italia Sacra) e due altri parimente
llt IJ

Vefcovi,ed in oltre Teodoro^ Importune, ed Agaplto^ tutti e trc ftati

Confoli, e un altro dgapito Patrizio. Tradito da i fuoi medefimi Bor-

gognoni Sigtsmondo Re d effi, che s era ritirato nel Monillero di San
Maurizio (0, fu ^ato nelle mani colla Moglie c co i Fieliuoli a l

c ^ Gr
l?

J

-

r- r&amp;gt; L- /i r-\ i T-urontnlii

Clodomiro, uno de i Re Franchij e poito pngione in Orleans. In- ,/. 3 . M i g.

tanto GodemarO) Fratello d eflb bigifmondo, ripjgliate le forze, e rau-

nato un buon efercito di Borgognoni, ricupero la maggior pane delle

Citta e Terre occupate da i Franchi: il che non potendo digerire

Clodomiro, ufci di nuovo in campagna con una forte Armata in com-

pagnia di Teoderico Re fuo Fratello, per aflalir di nuovo il Regno
della Borgogna. Ma prirna di cimenurii, barbaramente fece levar la

vita a Si&ifmondo^ alia Moglie ed a i Figliuoli, e ^gittare i lor cada-

veri in -an pozzo, non oliante la predizione fattagli da jivito Abbate
di Macy, che s egli commetteva quelta iniquita, Dio gli renderebbc
la panglia. Fu dipoi da i Monaci Agaunenii, e da J Popoli polto

Sigffmondo nel catalogo de Sami, quau che folfe non folo Penicente,
ma Martirej ficcome ancora da altri il poco fa mentovato Severino

Boezio tenuto fu per Santo, e regittrato fra i Martiri, con quella ra-

cilita, che di fopra accennarnmo praticata ailora di dare il titolo di

Santo a chi abbondava di virtu, liccome certo abbondarono non rneno
il Re Sigismondo, che Boezio. Relto poi uccifo in una batcaglia il

Re Clodomiro; rimafc ancora fconfitto Godomaro^ e torno la Borgogna
in potere de Franchi, a quali fu poi ritolta da eflb Godomaro. Ma
Teoderico Re d Italia tenne ben forte le con-quifte da lui fatte nella

Gallia. Ed in queft Anno appunto nella Citta di Aries a lui fottopofta
San Cefario Vcfcovo celebro un Concilio, che e il quarto renuco in

quella Citta
-,
e v inter vennero fcdici Veicovi, tutti comprefi nella

giurisdizione d eflb Re Teoderico .

P p z Anno
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Volg
ANNO 5ij.

(a) Mania
Aventiccnf.
in Chronico.

(b)
1 alepanns .

(e) .

3tbiiothtc.

in Jolian-
nt 1.

Anno di CRISTO DXXV. Indizione in.
di GIOVANNI Papa 3 .

di GIUSTINO Imperadore 8.

di TEODERICO Re 33. e ij.

r r r FLAVIO TEODORO FILOSSENO,
ANICIO PROBO juniore .

(d)
in

Ci&amp;gt;roi2o%.

(e) Alarcel-

liit. Come!
in Chrtnidt .

IL primo di quefti Confoli fu creato in Oriente; Probo in Occiden-
te . In alcune Ifcrizioni , che tutte fi debbono riferire al prefentc

Anno, egli e chiamato Probo juniore, e ne inferifce il Padre Pagi,
efler egli ftato della Famiglia ftefia di Probo

,
che fu Confole nell

Anno fi$. Se fofle difFcrita fino al prefente Anno la mortc del cele-

bre Bcezio, e fcuro tuttavia. Sappiamo bensi da Mario Aventicenfe 00,
ehe Simmcico Patrizio Suocero d effb Boczio, gia llato Confole, ed

uno dc piu illuftri Senatori di Roma, venerato da tutti per la No-
bilta, pel fapere, c per le virtfc fue, fu anch egli fatto morire dal

Re Teoderico . L Anonimo Valefiano (^) ci fa lapcre, che ficcome

un iniqaita facilmenre ne tira feco dell altre ,
cosi Teoderico tc-

mendo, che Simmaco, perfona di tanto credito in Roma, per do-

lore della mortc del Genero poteffe tramar qualche trattato contra

del fuo Regno, fattolo cnndurre a Ravenna, fotto colore di varj finti-

reati il privo di vira: con che maggiormente divennc prcflb i Catto-

lici, e fopra tutto preffb i Romani, abominevole il nome d eflo Teo
derico . Ma qu^ non fini la di lui crudeka . Narra Anaftafio Bibliote-

cario (0, che giunco Papa Giovanni preffb Coftantinopoli, ufci incon-

tro a lui tutta la Citta dodici miglia fuori della Porta colic Croci c
co i doppieri, fefteggiando tutti per la confolazione di mirare mquelle
contrade un Pontefice Romano : cofa non mai piu vedura ne Secoli

antecedenti. L Imperadore fteflb ingir.occhiato a fuoi piedi, gli preftc&amp;gt;

quell onore, che fi conviene a i Vicarj di Gesu Crifto. Pare, che

q.ualche differenza inforgefTe per la mano con Epifania Patriarca di-

Coftantinopoli, g-acche ogni di piu crefceva la fuperbia de Vefcovi
di quella Citta . Ma Giovanni Papa avendo foftenuto con vigore it

primato dovuto alia fua Sedia, per atteftazione di Teofane 00 ottenne
il primo luogo fopra quel P4rriirea . Marcellino Conte (e) anch egli

fcrive, ch eflb Pnpa fu accolto con fommo onore in Coitantinopoli,
ebbe il primo pofto nella Chiefa, e celebro la Pafqua con fonoi-a vo-

ce, e fecondo i riti e la Lingua Rom-ana in quclla Capitale. Sbri-

gate poi le fue faccendc, ed o tenuto quanto voleva dall Imperadore
Giuftino, fe ne torno egli in Italia, feco portando ricchi doni, man-
dati da eflo Augufto alle Chiefe di Romaj e prefentofii in Ravenna,

al
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al Re Teoderico . Credcvafi da ognuno, che fofle terminata la Trage- ERA Vol.

dia, perche Paps Giovanni aveva impetrato da Giuftino Augufto,ehe ANNOJIJ.

fi lalciaflero in pace gli Ariani, e che loro foflero reftituite le Chie-
fc ; giacche fu neceflario I accomodarfi a talc fpcdiente per placarc
1 Ariano Teoderico, da cui vcniva minacciato un egual trattamento

aiCaUolici, ed anche la morte a i Vefcovi e Prcti. Gib non oftan-

te, piu che mai inferocito Teoderico fcce imprigionarc il Papa e i

Senatori con eflo lui ritornati . Pretende il Cardinal Baronio 00 , ehe
(a) Baron.

non fuflifta, quanto gli antichi Scrittori raceontano intorno all aver Annul. EU.

Papa Giovanni promofla in Orientc, ed impetrata la pace de gli Ariani (
b

).
p* lut

colla rertituzion delle loro Chiefej c che per quefto egli fofle cac-

ciaco in prigione da Teoderico. All incontro e di parerc il Padre Pa-

gi (*), che narrando non meno Anaftafio Bibliotecario, che 1 Autore
della Mifcclla (O, e 1 Autore antichifllmo della Cronica de Papi, pu- &amp;lt;

J
blicata nel Propileo del Padre Enfchenio (^), la pace e reftitu?.ion 2*

luddetta, non s abbia e(Ta da mettere in dubbio
&amp;gt;

e maffimamente ef- m
fendo fattura d Ifidoro Mercatore una Le^tera, attribuita ad eflo Pa-

pa, su cui principalmente s appoggia il Baronio. Deduce poi il Pagi
la collera di Teoderico, dal non avere Papa Giovanni ottenuto del

pari, che foflcro rettituiti all Arianifmo coloro, che aveano abbrac-

ciata la Fede Cattolica: cofa , che veramente non era lecito al Papa
di chiedere. Lafcio in oltre fcritto il fuddetto Autore della Mifcella,
aver Teoderico avuto a male, che tanti onori foflero ftati compartiti
in Oriente al Papa, quafi che quefti foffcro indizj di fegrete Leghe
fra i Romani c Greci in pregiudizio del fuo Stato. Ma non e im-

probabile 1 opinion del Baronio, perche vedremo nell Anno fufleguen-
te, che Teoderico avea gia rifoluto di levav le Chiefe a i Cattolici,
e di confegnarle agli Ariani: il che c induce a credere, non eflerfi

muuto regiftro per conto dc gli Ariani nell Lmperio Orientale . In

Cartagine da Bonifazio Vefcovo di quella Citta fu celebrato un Con-
cilio di molti Vefcovi con giubilo di tutti i Cattolici, i quali per la

bcnigniti del Re Hderico aveano ricuperata la loro liberta.

Anno di CRISTO DXXVI. Indizione iv,

di FELICE IV. Papa i.

di GIUSTINO Imperadore 9.

di ATALARICO Re i.

Confole &amp;lt; O L i B R i o, fenza Collega,

TEofanc
(0 abbaftanza ci fa conofcere, che qucfto Confole fu crea- ,

e
to in Occidente. Perche in quelli tempi era ccflata la buona ar- jn chrnt.

monia fra Giuftino Augufto, c il Re Teoderico: percio non fi dovette

crea-
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create, o mentovare in Italia Confolc alcuno di Oriente . Era Olibrie
della Famiglia Anicia, ne in aicun de Fatti, o de monumenti ami-
chi egli e chiamatojxuiore, come han voluto chiamarlo il Panvinio

(&amp;lt;*)

e il Relando [) . Fra i patimenci e Je miierie della prigione manco di
vita in quell anno nella Citta di Ravenna Papa Giovanni, credefi nel
xli i8. di Maggio. Analtaiio Bibliotecario (0 fcrive, che il facro fuo

Corpo trasfento fu a Roma, e poito nella Bafilica di San Pietro. Egli
merita piu fede, che Agnello 00, il quale eel rapprcfenta feppellito
a Ravenna in un Arca di marmo. Merito quefto Pontcficc d efterc
annoverato fra i Martiri della Chiefadi Dio . Ma 1 empio Teodcrico,
non piii quello, che si faggiamente e pacificamente aveva in addietro

governato il Regno d
Itah^, divenuto orarnai odiofo prcfTo tutti i buo-

ni ,a cagion di tali crudelta, tardo pochi mefi a provar 1 ira e i ga-
llighi di Dio. Per quanto Icnve 1 Anonimo Vakfiano (0, e lo con-
ferma anche Agnello, egli era dietro a cacciar dalle loro Chicle i Sa-
cerdoti Cattolici, per darle a gli Ananij e gia Simmaco Scolaftico

(cioe uomo eloquente ed Avvocato) Gmdco, a di 16. d Agollo ne
avea fteib il decreto, da efeguirii nel di 50. d eflb Mefc. Ma colto
Teoderico da un flutfb micidiale di ventrc, in tcrmine di tre giorni,
e nel 4i AeiTo tieitma.to .all occupation delle Chicle Cattoliche, pcrde
la vita e ,il Regno. Fama correva, per quanto abbiamo da Procopio (/ 5,
,.che portatogli in tavola il capo di un pefce di non ordinaiia grandez-
2,a, gli parve di mirar quelio di Simmaco uccifo, che co i dcnti, e con

gli occhi torvi il minacciafle . A quello fantafma tcnne dietro la feb-

bre, durante la quale, deteilando il misfatto commeflb nella morte d ef-

fo Simmaco ,
e di Boezio, fenza aver dato tempo daefaminare, fe era-

no innocenti o rei, finalmente fe ne mori. Pruicipe, che qualora avefle

faputo guardarfi
da quelh ultimi ecceffi, avrebbe, tuttoche Barbaro

di nazione, ed Eretico Ariano di credenza, uguagliato colle fue azio-

ni e virtu Politiche la gloria.de piu accreditati Re ed Imperadori .

Aveva eflb Teoderico in fua vica preparato in Ravenna il fuo fcpolcro
tutto di marmo, opera di maravigliofa grandezza, (dice 1 Anonimo Va-

lefiano) con avere cercato una pietra di llraordmaria mole, che lo co-

p rifle . Agnello fcnve, ch egli fu feppellito in un Maulbleo fatto da

lui fabbricare iuori della Porta di Artcmetore, e chiamato a fuoi di

(cioe circa 1 anno 830.) il Faro, dove era il Moniftero di Santa Ma
ria, fopranominato alia Memoria del Re Teoderlco . Ma flimava eflb A-

gnello, ed e ben venlimile, tuttandofi di un Eretico, che 1 ofl a di

lui foflero ftate cacciate fuori del Sepolcro, perche fi vedeva davanti

alia porta di quel Monillero la maravigliola urna di porfido, in cui cflc

una volta erano Hate npofte. Aggiugne in oltre-, che nel Palazzo da

Jui fabbricato in Pavia G .mirava Timmagine del medefimo Teoderico

acavallo, compofta di Mufaico. Una fomigliante, anch efla di Mu-
faico, cfilieva nel Palazzo edificato da lui in Ravenna, in cui eflb Re
veniva rapprefemato coll armatura in doflb, con una lancia nelia de-

ilra, lo fcudo nella finiltra. In vicinanz* ftava in piedi Roma colla

cela-
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celata in capo, e un afta in mano; e dall altra parte Ravenna, che te- ERA Volg.

neva il pie dettro fopra il mare, e il finiftro fopra terra, in atto di AN NO 516.

andare verfo il Re . Per alcuni Secoli fi miro ancora in Ravenna una
Colonna a gtiifa di piramide quadrangolare , fopra cui era la Status di

Teoderico a cavallo, tutta di bronzo indorato, con lo fcudo nel brac-

cio finiftro, e colla lancia nella mano deflra . Correa nondimeno voce,
che tale Statua fofle ftata fatta in onore di Zenone Imperadore, e che

Teoderico vi avefle fatto mettere il fuo nome. Ma ( feguita a dire

Agnello) trentotto anni fono, che Carlo Re de Franchi eflendo ftato

coronato Imperadore da Leone III. Papa, nel tornare, ch egli face-

va in Francia, pafso per Ravenna, e cadutagli fotto gli occhi si bella

Statua, una firaile a cui in vaghezza confefso di non avere mai piii

veduto, fattola portare in Francia, la ripofe in Aquisgrana. Altre fab-

briche e tnemorie lafciate dal Re Teoderico o per ornamento , o per
difefa della Citta, ovvero per utilita del Pubblico, fi poflono racco-

gliere dalle Lettere di Caffiodorio.

Giacche Eutarico, Marito di dmafafunta fua Figliuola, prefb da

lui per Figliuolo, e deftinato ad efTergli Succeflbre nel Regno., era

premono a Teoderico, fecondoche abbiamo da Giordano Storico (*) ,
W ??*??

prima di morire dichiaro iuo erede Atalarico, nato da efFa Amalafunta,
t (

R *
/&quot;

con fargli preftare il giuramento da i Magnati della Corte, e da gli

Ufiziah della Milizia. Ad effi poi rivolto, raccomandb loro di ono-

rare il Re novello fuo Nipote, di amare il Senato e Popolo Roma
no, e di ftudiarfi, per quanto poteano, di placare e di avere arnico

1 Imperadore d Oriente : configlio ben o/Tervato da Atalarico e da fua

Madre, in guifa che durante lo fpazio di otto anni , ch eflo Re tenne

il Regno, goderono effi, e 1 Italia un invidiabil pace. Aveva il Re
Teoderico, finche vide, governato difpoticamente anche la parte della

Galtia, ch egli avea conquiltata, ficcome ancora tune quelle Provin-

cie della Spagna, che erano ftate fotto il dominio di Blanco ultimo
Re de Vifigoti . Mandava cola i fuoi Ufiziali e Soldati per atteftato

di Procopio (^), ed efigeva i tributi . Ma per far conofcere a i Vifi- (b) Prouf,.

goti, come non per interefTe egli fignoreggiava fopra d effi, impiega- ^f

B
f

elt
, -,

va poi tutti i tributi in tanti donativi, ch egli annualmente faceva non ,/j^
meno alle milizie dc fuoi Oftrogoti, da lui mantenuti in quelle parci,
che a quelle de Vifigoti fteffi , di maniera che fotto di lui ftette fem-

pre quieto e concento 1 uno e I altro Popolo in quelle parti, e per

varj rmtrimonj maggiormente coloro fi unirono infieme d affetto. In-

tanto era allevato in Ifpagna il Fanciullo dmalartco, Figliuolo del fud-

detto Re Alarico, e di una Figliuola di Teoderico; ed avendo eflb

Re Teoderico inviato cola Teoae di nazione Oftrogoto per Generale

dellc fue truppe, il dichiaro anche Tutore del medefimo Am:darico

fuo Nipote. Coitui col tempo prefe per Moglie non gia una Donna
di nazione Gota, ma bensi una Spagnuola,. ricchiffima di roba e di

ftabili nel fuo paefe: col qu.ile aiuto egli incominci^ a tenere al fuo

foldo e pec fua guardia due mila iolduti, e a farh piu tofto da Re
,

che
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che da Miniftro. II faggio Re Tcoderico

,
ben confiderando gli anda-

menti di coilui, avrcbbe volentieri adoperata la foraa, per metterlo

in doverej ma per timore, che i Vifigoti facefTero dclle novita, e che

i Franchi profittalTero di quella divifione, andava diffimulando tutto,
e folamcnte s appiglio al partito di far fuggerire deftramente a Teo-

dc, che farcbbe ftato di profitto per lui, e di gran piaccre al Re Tco
derico ,

s egli folfe paflato a Ravenna per falutare eflb Re . L accorto

Teode continue bcnsi ad efeguire puntualmcncc gli altri ordini, che

venivano da Teoderico, ne raai tralafcio di pagargli i tributi annualij
ma non s indufle giammai ad intraprenderc un si lungo viaggio . Ora

Teoderico, veggendofi vicino alia morte, dichiaro fuo Succeflbrc in

Ifpagna, ma non gia nella GalUa, il Nipote Ant&lcirico
,

il quale co-

mincio in queft anno a contar gli anni del fuo Regno fra i Vifigoti.
Santo Ifidoro (*) fcrive, che Teoderico tenne per Anni quindici\\ Re

gno della Spagna , quod fuperftiti Amalarico Nepoti Juo reliquit . Pero

le Note Cronologiche del Concilio Secundo di Toledo (), che fi

dice tenuco Anno V. Regni Domini noftri Amalarici Regis ,
jEra DLXF.

cioe nell anno feguente fi/. giullamente fi poffbno credere corrotte,
e doverli ivi fcrivcre Anno I. o pure Mra, DLXXI. Succedette in

quell anno uno de piii terribili tremuoti, che mni fi udifle, perche
continuaco per raolti Mefi, per le cui fcoffe rello atterrata quafi tut-

ta la Citta nobiliflima d Antiochia
,

la quale dianzi ancora avea patito
de i ficriflimi continuati incendj . Fra innumerabili altri refto fotto le

rovine oppreffb Eufra/io Patriarca di quella Citta, che ebbe poi per
Succeflbre Efrem, Jl piiflimo Imperador Giuflino, per atte(bco di

Teofane (f), udite queiie nuove
, dcpoila la Porpora e il Diadema ,

pafso alcuni giorni col cilicio in lutto e in gemiti, e da buon Prin

cipe fpedi tollo Ufiziali con imraenfe fommc d oro per falvare chi

retlava in vita, e per rimettere in piedi la fmantellata Citta. Por-

tata intanto a Roma la nuova della morte di Giovanni Papa, radu-

noffi il Clero per eleggere il Succeflorej ma inloffero diflenfioni fra

gli Elettori: ixccidente non forettiere in fomiglianti occafioni. Era

tuttavia vivo il Re Teoderico ; o fia, ch egli volefle prevenire un

nuovo Scifma,o pure, come pcnfa il Cardinal Baronio, ch egli inten-

defle d ingerirfi, come avcva anche pretefo il Re Odoacre, nell ele-

zionc de Romam Pontefici, fcnfie al Senato di Roma con proporre

per Papa Felice Figliuolo di Caftorio, perfona di fpenmentate Virtu.

Venne in quetlo mentre a morte Tcoderico, e cio non ollante elctto

dal Clero e dal Popolo il fuddetto Felice, quietamente fu confecrato;

c leggefi una Lettera del Re Atalarico al Senato Romano (d) ,
in cui

f\ congratula, perche neU elezione del Pontefice fi ficno conformati

all intenzione dell Avolo fuo, tutta rivolta al pubblico bene, con aver

propoilo un perfonaggio degno del fommo Sacerdo?.io . Si lamenta,e
con ragione, il Cardinal Baronio di queft atto di Teoderico, perche
fervi di efempio a gl Imperadori Greci, Franchi, e Tedefchi, per pre-

tendcre di aver mano nell elezionc de fommi Pontefici, data in addie-

tro
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tro fempre libera, anche fotto gli Augurti Pagani . E tanto piu fc ne ERA v

dovea dolere, perche dalla Lectera di Atalarico abbaltanza fi ricava, ANNO ji6.

che I atro di Teoderico Ariano fu un com&ndamento
,

e ch egli voile

eflere ubbidito\ ufurpazione fenza fallo de i diritci delia Chief.x di Dio,
che nnndimeno pafso in ufo od nbufb preflb de fuflegucnti Impcrado-
ri benche Cattolici. Era, ficcome e detco di fopra, il nuovo Re Ata-
larico Fanciullo, appena giunto ail eta di dieci anni : pcrb afiunfe il

governo del Regno Amalaltmta fua Madre, Donna di molco fcnno,
con tencre anch efla per fuo Segretario CaJJiodorlo ^ perfonaggio riguar-
devoliflimo di que tempi, e con pubblicar tutti gli Editci, e fare ogni
altra ritbluzione fotto nome del medefimo Atalarico . Le prime funzio-

ni furono di fignificare al Senaco e Popolo di Roma, a i Roman! e

Goti abitanti in Italia, e nella Dalmazia, a Liberia Prcfccto delle Gal-

lie, & a i Popoli d efie Gallic, 1 elez.ione (ua in Re, fattn dal Re fuo

Avolo, ed approvata di comune conlencimento non meno da i Roina-

ni, che da i Goti cliltenti in Ravenna. Di cio fan fede varie Lcttc-
re di Caffiodorio (a). Ma quel che piw importa, Atalarico non fu pi- (a) id. ib.

gro a fpedire Anabafciatori, e a notificare l a(Tunzione fua al Trono F-? ft- z - 3-

all Imperadore d Oriente. Sopra di cio e da vedere un alrra Lettera
^

-/*?&quot;

del mentovato Caffiodorio 0), indirizzata a Giuftiniano fmperadore . Ma ^ ldem

quivi, fecondoche oflervo 1 Alamanni ( ), e da fcrivere Giujlino 1m- M *%J.
l

peradore , perche quefti fopravivendo oioki Meii a Teoderico, fo- mna m
lamentc mod nell anno feguentej ed in eila e chiamato Princeps Ion- Koth ad

gcevus: il che non puo convenire a Giuftiaianoj e3 oicre a cio Atala-
H flcr -

-

rico efprime frimordia noflra. Apparifce dalla medcfima Lettera, che
f

^&quot;

f

Giuftino Augufto era in collera contra del Re Teoderico, e minac-
ciava di fargli guerra, verifimilmente per le crudelta da lui efcrcitate

contra di Papa Giovanni , e contra di Boezio, Simmaco, ed altri Sena-
tori Romani col pretelto di fcgrete intelligenze con cfib Giuftino. Pe-
ro Atalarico fi raccomanda, per aver pace ed amicizia con lui, con

que patti e con quelle condizioni, che 1 Avolo luo avca ottenuto da i

prcdcceilbri di Giultino: fra le quuli polliam credere, che fi compren-
dclFe il riconofcere la fovranita de gl Imperadori fopra il Regno d I-

talia. Fece buon effetto quefta fupplichevol Lettera di Atalarico, per
che finch egli vifle, non ebbe molctlia alcuna ne da Giuitino, ne da
Giuitiniano luo Succeflbre. Fiori circa qucfti tempi Dionifeo ejiguo^ o

fiaP&amp;gt;VW, Scita di Nazione, e Monaco dottiflimo nelle Lmgue Lati-
na e Grcca. Fu condifcepolo di Cajfiodorio ,

e pero fembra, che abitailc
in Roma. L Opere da lui fcritte fi truovano regiltrate da gli Scruto-
ri della Storia Letteraria Ecclefiaftica .

Tern. III. O q Anno
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Anno di CRISTO DXXVII. Indizione v.

di F F. LICE IV. Papa ^.

di GIUSTINIANO Imperadore i .

di A T A L A R i c o Re i.

/-, r i S V Er I D A G o a i o B A s i L r o M Avo R z t
Confo.e

ERA Volg. T?U Confole creato in Occidente quefto Mavorzio, i cui nomi e co-

ANNOfiy. JL gnomi fi Icggono negli amichi terti di Orazio Poeta, emendati e

viveduri da lui con altri Codici piu antichi, a lui fomminillrati da Fe
lice Oratore Romano. L Ifcrizione fatta da eflo Mavorzio fi legge
nella Prefazione del Bentleio all edizione di Orfcio, ed anche ne Fa-

lli del Relando . Confole non fu creato in Oriente, o quefto c taciu-

to ne Fafti, perche non doveano peranche eflere compotle le diffcren-

ze inforte fra le due Corti. Probabilmente in quelt anno Amal&funta,
Madre e Tutrice del Re Atalarico ftabili un aggmtlamento con dma-

(-3^ Procof. larico Re Je Vifigoti, di cui ci lafcib la notizia Procopio (a). Prcten-
de

,

Sel
;:,

Gi~ deva Amalarico tutto il tratto di paefe, chc Alarico Re Avolo fuo

tap 13.
aveva goduto nelle Gallic, cominciando da i confini dell Italia. Si ven-

ne ad una convenzione, e ad Atalarico Re d Italia tocco rutta la Pro-

venza col rello del paefe conquiftato fino al fiurae Rodano. Ad Ama
larico fu ceduto quanto di la dal Rodano andava ad unirfi col Regno

(W idtm de Vifigoti in Ifpagna. Per atteftato del medefimo Storico (^) fegui-

ib id. cap. -.. tava a governare il Regno Amalafunta, Donna dotata di gran pruden-

za, zelante della giuiHzia, e provveduta d animo piu che virile. Re-
ftkui efla a i Figliuoli di Simmaco e di Boezio-i beni patcrni gia con-

fifcati, e fi andava guadagnando 1 amor di ciafcuno colla clemenza, e

col guardarfi per quanto poteva dal gaftigare nella vita e nella roba i

fuoi fudditi . Da lei era allevato il Figliuolo alia manicra R6mana,fa-
cendolo anche andare alia fcuola per iftudiar 1 Arti Liberali . Deputo
cfla al di lui governo tre de piu affennati della fua Nazione . Avven-

ne, chc crovatolo un di in fallo nella camera, gli diede uno fchiaffb,

per cui egli piangendo fcappb via. I Goti, cib faputo, fe n alteraro-

no forte, e differo villanie contra di Amalafunta, quafi che ella volef-

fe far crepare d affanni il Figliuolo, per poi rimaritarfi, e comandare

a bacchetta. Pero un giorno i Primati de Goti andarono a trovarla per

dirle, che loro non piaceva la maniera da lei tenuta nell educazion del

Figliuolo. Eflere lo ftudio deJIe Lettere nemico delPArmi, perche

ifpirava della vilta e timidezza. Aver efll bifogno di un Re non let-

tcr to, ma guerriero, ed avvezzo alTarti militari . Che Teoderico ne

pur iapea leggere o fcrivere il fuo nome, e pure avea fatto tremar

tan-
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tanti Popoli, fatte tame conquifte, ne a^er egli mai permeflb, che i ERA
Goti andaflero alia fcuola, con dire, che non avrebbono maneggi-ata.

ANNO 517.

afta c fpada con animo intrepido coloro, che fi fofTero accoftumati ad

aver paura della sferza. Pero non voler effi tanci Pedanti per fuo Fi-

gliuolo; ma ch ella fcegliefle dc giorani di etauguale, che convivef-

fero con eflb lui, ed egli atiendelie fecondo i coltumi della Nazione
ad imparar la maniera di regnare. Benche ad Amaiafunta difpiaceffe u-

na si fatta pretenzione, pure temcndo delle novita, moftro d aver ca-

ri i loro configli, e fece quanto defiJeravano . Di qui venne poi h
rovina di Atalarico.

In Oricnte fi fentiva gia 1 Imperadore Giitftino pefar gli anni ad-

doffb, e trovavafi malconcio di faniti a cagione di un ulcera in un

piede , fatta molt anni prima da colpo di faetta in una bartaglia (a). (*) Thm-

Pero penso a dichiarare il fuo SucceObrc&amp;gt; e quefti fu Giuftiniano ,
Fi- /&quot;

;&quot;&quot;&quot;

&quot;&amp;gt;

gliuolo di PigHanzia fuaSorella, che pria godeva il titolo di NobliiJJi- utni*tin

tno, ed era pervcnuto all eta di circa quarantatre anni . Nel di 4. d A- comes in

prile &amp;lt;li queib anno il fece coronar Imperadore, e il prefe per fuo Col- ckronice .

lega. Se vogiiam credere a Procopio W, Scrittore fofpetto in cio
,

chr K -

.

stle-

che riguarda Giuftiniano, il Senate e Popolo di Cottaiuinopoli mal ^) pr

&quot;

cet

volentieri, e folamente per paura, acconft-nti a quefta elezione, cono-
n\fl. &quot;arc**.

fcendo affai, che GiulHmano abbondava piu di vizj, che di Virtu . Zo- cap. 9.

nara (0 per lo conrrario fcrive, che il Scnato Itello fece piu iftanze
(c) 70,^-.

a Giudino, pcrche gli dcile la Pwppra. Dopo quetla funzione pafla- jt/.nal.

rono appena quattro Mefi, che Giultino aggravate dalla malattia ter-

mino i fuoi giorni : Principe per la lua moderazioae, e pel fuo zelo in

favore della Religion Cattolica, degno di vita piu lunga. Pertanto
venne Giufliniatio Aagulto a reitar folo nel govcrno o e Popoli, ch egli
Affuafe con gran vigore. Non era gia egli Principe ignorante aftattu

delle Lettere, come gran tempo e Ibto creduco per ua teito fcorretio

di Suida, il quale, liccome hanno dipoi viconofciuto gli Eruditi, at-

tribui queft ignoranza a Giuitino ( ), e non gia a Giuilmiano, il qua-
lt anzi fi fa dal fuddetto 4

J
rocopio, da Teofane, e da altri, che fu

Principe iftruito nelle Scienze, e nelle Arti, e moitroffi vcrfato nella
,

ik-O a Teologia , talvolta ancora piu del dovere. Aveva egli tomato in c. f
addietro di prendcre per Moglic -Teodora, Figliuola d Acacio, Soprin-
tendente al Serraglio delle Fiere deilinate per le caccie deli Anfitea-

tro: Donna allevata fra i Commedianti, e ch egli aveva levato dal pub-
blico poftribolo, e tenuta fempre per fua Concubina . Ma finche ville

Eufemia Imperadrice Moglie di Giutlino, e Vigilanzla fua Madre, che
fi oppofero a si fatto obbrobrio, non fi atteruo di efeguir la (ua in-

tcnzione. Mancate efle di vita, la fposoj e dappoiche fu creato Im
peradore, poco itette a dichiararla Auguita: il che dovette dar mou-
vo di moke mormorazioni al Popolo, c di maggiori querele col ti m-
po, per eflere itaca quefta ambiziofa, furba, ed incereflata Donna uno
llrumento e mantice di molte iniquita, c un flagello della Religione
Cattolica in Oriente , Nel prefente anno, per quanto abbiamo da Si-

gebtr-

(d) -^Ha

&amp;gt;&amp;lt;* .;./
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ERA Volg. geberco (&amp;lt;*),

e da Paolo Diacono (), i Lvngobardi focto il Re loro Au-
ANNO 518.

(foiriQ^ dopo avere molco hidebolito il Regno de gli Eruli, dalla Mo-
?M in

S
Cbr~

&quot;ma
j
dove ^ credc, che prima foffero giunti, paffarono nella Panno-

,.- . ma, oggidi Unghena, e quivi ftabilirono la ioro abitazione e figno-
(,b) Paulus ria . Ma Procopio meite molto piii

tardi CO il Regno di Audoino,c
Dtaconus fecondo lui, ficcome vcdrcmo, anche nell anno f$p. rcgnava il Re

fohardar&quot;

~

^ora Âct
&amp;gt;

^ a f^ACCo-fte , al quale fucccdetce fa/tari, c pofcia Att-

&quot;l:b. i. c. n. doitt9.

(c) Procof,
de Sell.

G&amp;lt;ah. M.I. Anno di CRISTO DXXVIII. Indizione vi.

di FELICE IV. Papa 3.

di GIUSTINIANO Imperadore 2.

di ATALARICO Re 3.

r rxi S FLAVIO GIUSTINIAN O AUGUSTO per la fe-

1 conda volta; fenza Collega.

SOlennizzo
Giuftiniano Augufto quefto fecondo fuo Confolato con

tal profufione di danaro al Popolo, che per atteftato di Teofane (^),

^ncb onojr.
c dell Autore della Gronica Aleflandrina

C0&amp;gt;
niuno mai de precedent!

(e) chron. Imperadovi avea facto altrettanco . Circa queiii tempi efl&quot;o Giuftiiiiano
Altxandr. pubblico una Legge C/) in favore dclla Chiefa e dottrina Cattolica ,

(f) l. ;. c. con nprovar tutte le Erefie, c nominatameme quelle di Neftorio
,

Truf Eutiche, ed Apollinare, cd intimar pene rigorofe contro i fcguaci delle

mcdefime. Ed affinche folTe meglio amaiiniftraca la giuflizia, ordinb

(g) Jnft&amp;gt;nia- con altra Legge (i) (non fi sa in qual tempo), che i litiganu ricor-
nus until. rc (fero a , Giudici del paefej e qualora non fofle fatta loro giuftizia,

o non fi sbngaiFero le caufe, faceflcro ricorfo a i Vefcovi, i quaU fi

prenderebbono la cura di ricordare a i Giudici i loro dovere&amp;gt; e non

giovando un tale avvifo, ne fcriverebbono a dirittura all Imperadore .

,. Altrc utili provvifioni fi leggono in efla Novella. Scrifle ancora Pro-

it JEdific. cpio W }
m tempo ch era ben affetto a Giuitiniano, qualmente qucft

tyfuwm. Auguilo digiunava due di della fettimana, mangiava cibi femplici, be-
/;*. i. veva acqua, poco dormivaj e tutta la giornata, e parte ancora della

notte impiegava in accudire a gli affari del Pubblico, e proprjj di ma-
niera che non dee recar maraviglia, fc ad un Principe di tanta atti-

vita ed applicazione riufcilTero poi con fclicita tante lue imprefe, co
me vedremo . Non era peranche rnancato di vita 1 Imperador Giufti-

no, quando inforfcro diflenfioni fra lui e i Perfiani, perche Zato Re

(i) idem dt de i Popoli Lazi s era fottopodo ad e&amp;lt;fo Imperio. Percio Giufhno ,

Stll. Ptrf. fccondoche s ha da Procopio (0 avea fpedito per fuoi Generali in

/. i. c. ii. ainto dc Lazi Sitta^ e Belifarlo aHai giovanetti, che diedero un gualto

grandc alle comrade di Perfia. Sotto qued anno fi raccoglie da Teo
fane ,
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fane, c dalla Cronica Alcffandrina, che crefcendo Pimpegno della guer- ERA Volg.

ra co i Perfiani, Giuftiniano invib contra d effi per foftenerc i Lazi AN NO 518.

un efercito, di cui furono Generali Belifario, Cirico, ed Ireneo . Non
fi accordavano quefti Capi infieme, c perb fecondo il folito ando ma
le la faccenda . Furono efli in una battaglia fconfitti da i Perfiani, e

a quefta difguftofa nuova emrato in collera Giuftiniano, richiamb tutti

e tre que Generali, e in luogo loro invib Pietro gia Notaio e Capi-
rano di milizie, il quale unitofi co i Lazi ebbe miglior fortuna, e die-

de di moke percofle a i Perfiani .

Guadagnb eziandio quefto indefeflb Augufto alia fua divozionc

il Re de gli Eruli (fcorrettamente nel tefto di Teofane chiamati Eluri)

per nome Greti , il quale fi fece Criftiano, e divenne fuo Collcgato .

Tiro in olcre nel fuo partito Bonzere Regiru, che comandava a cento

mila Unni, ed un altro Re de gli Unni, cioe de Tartari, nomato Gor-

da, il quale medefimamente fi fece batcezzare, tenuto al facro fonce

dallo fteflo Imperadore . Coftui fu da li innanzi buon amico e confe

derate del Greco Imperio. Applicoffi parimcnte Giuftiniano a varie

fabbrichc. II luogo appcllato Sica in faccia di Coftantinopoli fu da lui

riedificato, cinto di mura, ornato di un Teitro, e del titolo di Cit

ta, con cominciare ad effere nominate Giuftinianopoli . Fece un Ba-

gno pubblico in Coftantinopoli, e una Ciflerna con riltaurare i fuoi

Acquedotti, gia fabbricati da Adriano Imperadore, ma un pezzo fa

diroccati: il che riufci di gran follievo alia Citta, che dianzi penuria-
va d acqua. Fece per teftimonianza di Marcellino Conte (a) un ma- (al Marctl-

gnifico Trono nel Circo, c i portici, dove fedcvano i Senatori a mi- W. Comes

rar le corfe de c-ivalli. Ordinb in oltre, che fi rimettefTe in buon ef- *cbniue*.

fere, e fi forcificaffe la Citta di Palmira, per difefa della Fenicia e

della Paleftina. Finalmente levo quafi tutte le Chiefe a gli Eretici,
c le diede a i Cattolici . Tali furono i gloriofi principj del governo
dcll Imperador Giuftiniano. Ma cost lieti giorni vennero funeftati ,

per teftimonianza di Teofane (0, da un fecondo furiofo Tremuoto , (b) Thtoph.

che nel di ip. di Novembre per un ora condnua si terribilmente fcofTe
&quot;* chronili

la Citta d Antiochia, che tucto quanto era rimafto in piedi nel prc-
cedente anno fi6. e quanto era ftato rifabbricato dipoi, ando a terra

con tutte le mura della Citta. Perirono fotto quefto nuovo flagello
circa quattro mila ed ottocento fettanta perfone con fommo cordoglio
dell Imperador Giuftiniano e di Tcodora Augufta fua Moglie, che con-
tribuirono dipoi fomme grandi d oro, per far forgere di nuovo 1 at-

terrata Citta, e vollero, che da li innanzr fe le derTe il nome di Tea-

foli) cioe a dire di Cittti di Dio . A quefti tempi riferir fi potrebbe
una Lcttera (c) del Re Atalarico fcritta al Clero della Chicfa Roma- ( c )

na, con ordinare che da li innanzi chi avra liti contra d eflb Clero,
debba ricorrere al Papa, e ccrcare da lui lagiuftizia, intimando la pc-
na di dieci libre d oro a chi contraveniffe . Leggefi in Pavia un Ifcri-

zione, rapportata dal Conte Mez?.abarba (/), &: indicanre, che in queft
^^

anno eflb Re Atalarico fece fabbricare in quella Citta i Sedili occor-
*

renti al Popolo per affittere a gli Spcttacoli. Anno
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Anno di CRISTO DXXIX. Indizionc vn.
di FELICE IV. Papa i.

di GIUSTINIANO Imperadore 3.
di A T A L A R i c o Re 4.

f

Confole DECIO juniore, fenza Collega.

ERA Volg. VTOto il Padre Pagi 0) che quefto Decio Confole Occidentale fu

fa)&quot;*!!

^ Figliuolo di Fcnanzio ftato Confole nell anno 5-07. e Fratello di

Cntlc Bar. P^ino^ che vedremo Confole nell anno $-$4. Vien appellate Juniore
ml hunt a diltinzione di Decto, che fu Confole nell anno 486. ficcome per-
Annum. fonaggio della medefima Famiglia. Dopo la morte di Trafamottdo Re

de Vandali in Affrica refto vedova di lui jimalafreda, Sorella del Re
Teoderico . Donna avvezza a comandare

,
non ii dovea trovar molto

contenta fotto Ilderico, ch era fucceduto nel Regno a Trafaraondo, e

fu creduto, ch efTa teneffe mano a qualche trattato contra lo ftato del

Re novcllo. Laonde quefti, tutcoche uomo lontano daila crude!ta,le
levb la liberta con imprigionarla. Cio avvenne, per quanto abbiamo

)) Procap. j a proco pi (6),-yivente ancora il Re Teoderico, il quale non fapeva

Vandal 8 ^ digerire 1 alpro trattamento, che fi faceva alia Soreila ; ma per-
lib. i. c. 4. che troppo farebbe coftato il mettere infieme una grande Armata na-

vale, per portare la guerra in Affrica, gli convenne fuffocare i riferi-

timenti e il prurito dclla vendetta. Morto poi Teoderico, la cui

grandezza avea trattenuto Ildenco da piu violente rifoluzioni j e re-

gnando Atalarico fanciullo, da cui poco fi potea temere : Ildenco,

per quanto ne corre la fama
,

fece levar di vita Amalafreda . II

tempo non li sa . Bensi fappiamo , che pervenuto 1 avvifo di que-
fta crudel rifoluzione all -orecchie del Re Atalarico, e di Amnla-

funta fua Madre, altamente fe ne adirarono . Per quetta cagione A-
(c) Caffiad. ularico fpedi in Affrica degli Ambafciatori con Lettera (f) ad lidc-

1.9. Bpift.t. ricc, 5 jn cu ; fj duole della morte violentemente inferita alia fua Pa-

rente , con dire , che s ella foffe ftata rea delle dccancate e forfc

infuffiftenti congiure, egli avrebbe dovuto rimetterla nelle di lui mani

per eflere giudicata, e non gia torle la vita fenza fapu .n, e pero con

difprezzo del Re d Italia, e con obbrobrio di tutta la nazion Goti-
ca . Pero vuolfapere, come egli .poffa (cufare un tal fittoj e qualorit

pretendefle, eflere mancata Amalafreda di morte naturale, voleva nelk
mani perfone atte a comprovarne la verita . Altrimenti protcflava ef-

fere rotta la pace, e terminati i parti, durati finqut fra loro. Qual
efiro avefle queft Atnbafciata, non e giunto a noltra notiziaj ma pro-
babilmente di qua ebbe origine la caduta -del Re llderico, di cui

par-
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parleremo nell Anno fegueme . Fra 1 altre belle imprefe, alle quali fi ERA Volg.

applico Giuftiniano Augufto, una principalmente fu in quefti tempi
ANNO 519.

quella di far unire & ordinare in un Codice rutte le Leggi merire-

voli d approvazione e d ufo, fin allora pubblicare da i precedent! Au-

gufti, e da lui fteflo . Fin fotto Diocleziano Imperadore erano ftati

compofti i Codici Gregeriano ed Ermogcniarto . Da Teodofio juniore
venne fucceilivamente cornpilato il Codice -Tetefffaxo ,

la cui autorita

lungo tempo duro nelle Gallic. Ma Giuftiniano, che afpirava per

ogni verfo a dilatar la gloria del fuo Nome, fece comporre un Co-

dice nuovo, chiamato percio di Giuftiniano, con abolire 1 autorira de

precedent!, e prefcriverc 1 ufo di quefto a tutta la Giurifprudenza,
e al governo del Romano Imperio. Io non so come Marcellino Con-
te O) ne difFerilca la pubblicazione fine all Anno f}i. Noi fappiamo (&amp;gt;)

dalla prima Legge d efl o Codice, aver Giuftiniano nell Anno fz8. j

data 1 incombenza di compilar queflo Codice a Giovanni, Leonzio,

Feca^cd altri Patrizj ,
e primarj Ufi/iali della fua Cortc . Pofcia ab-

biamo non folarnente dalla Cronica AlefTandrina (^), mn eziandio dalla (b) Cbreni-

feconda Legge del medefimo Codice, data fotto il Confolato di Decio^
&quot;&quot;

tĵ

iexan

che nel prefente Anno efTb fu confermato e pubblicato; e pofcia
nell Anno f34. venne il medefimo efpurgaro e corretto, come appa-
rifce dalla Legge terza . Del mcrito, e dell urilit* di quefto infigne
Libro non occorre, che qui fi parli . Ben e vero, effere (lato ofler-

vato da Jacopo Gotofredo (0, e da altri dottiffirni Giurifconfulti, (c) Gothofr,
che Triboniano , della cui opera principalmente fi fervi Giuftiniano, in- Prtfatlo-

per darci il fuo Codice, quale oggi Pabbiamo, fi prefe una fover- ae
,

&quot;f

Cod-

chia liberta, con omeuere, troncare, mutare, e fconvolgere a fuo

capriccio le Leggi degli antecedenti Augufti, con aver pofcia i Co-

piiti aggiunti moiti altri errori e d fetri al Codice fteflb . Suida (.d) (d) snidas

lafcio fcritto, eflere ftato Triboniano gran Giurifconfuko Pagano, ni- *
Exctrptis

mico de Cnftiani, adulatore, fmoderatamente intereflato, fino a ven-
â/

derc la giutlizia per danaro. E Procopio 00 aggiugne, ch egli ogni (e j pr0
caf&quot;.

di aboli va una Legge vccchia, o ne fabbricava una nuova. Per rela- tuft. Arcan.

zione di Teofane (/) in quefti tempi i Giudei e Samaritan! della Pa- ( f ) ikeoph.

leftina, ribeliatifi all Imperio d Oriente, coronarono per loro Re
un certo Giuliano, e contra de Criftiani efercitarono rapine, ftragi,
ed incendj . Non perde tempo 1 Imperador Giuftiniano a fpedire un
buon corpo di truppe armate cola, che eftinfero il fuoco accefo colla

morte dello fteflb Giuliano ; ma fu cagione quefta lor follevazione,
che il Re di Perfia, quanrunque 1 Imperadore gl inviafle Ermogene
fuo Ambafciatore per trattar di pace, ne difprczzafle le propofizioni,
confidato nella promefla di un foccorfo di cinquantamila perfone, fat-

tagli da efll Giudei e Samaritan! . Appartiene all Anno prefente il cc-

lebrc Concilio II. Arauficano, cioed Oranges, in cui furono con-

dennati gli error! de Semipelagiani : Concilio pofcia approvato e con

fermato da Papa Bo-nifazio II. che nell Anno feguente fuccedette a

Felice IV. Papa.
Anno
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Anno di CRISTO DXXX. Indizione vui.
di BON IF A z 10 II. Papa i.

di GIUSTINIANO Imperadore 4.

di A T ALA R ico Re
j.

Confoli -5 FLAVIO LAMPADIO, ed ORESTE,

ERA Volg.
ANNO 530.

(a) Panvi-
nius in Fa~

ftis Conful.

(b) Pagius
Grit. Baron.

(c) Tbefaur.
No-vus Ix-

fcription.

pag. 4ij.
(d ) Anaftaf.
Hibliothec.

in Felice.

(ej Praccf.
de Bell.

VandaL
lib. I. i. 9.

(f) Thiefd.
in Chrono-

graphia .

(g) Pretop.

Hift. arcan.

cap. ii.

HAnno
creduto il Panvinio (), e il Padre Pagi (), che amenduc

quelti Confoli foflero creati in Occidence . Di Oreftc fernbra ccr-

to; non fo fe pofla dirfi lo fteflb di Lampudio , al quale ho io aggiunto
il nome di Flavio doll autorita di due Marmi, da me rapportati al-

trovc (f) . Credefi, che mancaflc di vita in quell Anno Felice IV. Papa
nel Mefe d Ottobre, come ha Anaftafio (^), o pur di Setcembrc,
come pretende il Padre Pagi. Ebbe per Succeffbre Bonifazio II. ma
non fenza Scisma, perche fu contra di lui eletto Papa Diofcoro . La
morte poco dipoi accaduta di coftui rimile la calma nella Chieta Ro-
mana. Fmora avea Ilderiw Re de Vandali in Affrica governato paci-
ficamente quel Rcgno, e mantenuta un otcima corrifpondenza ed ami-
cizia con Giulliniano, prima ancora del fuo alzamento al trono Im-

periale, mcrce di molti regali, cha continuamente pafiavano fra loro .

PrefTo del mcdcfimo Dderico, per atteHato di Procopio (0 era in

grundc autorita Gelimere fuo Parente, pcrche Pronipote del fu Re
Genferico, e il piu vicino a fuccedergli nel Rcgno, uomo beliicofo,
ma inlieme ailuto e mdigno. Cottui tanto fcppe fare co i principal!
&amp;lt;Jella Nazion Vandalica, con rapprefentar loro la dappocaggme d ll-

derico, vmto nella precedente battaglia da i Mori, e 1 iniollcrabil

profufione &amp;lt;iell oro, impiegato da lui, per i(tar bene in grazia del-la

Corte di Cottantinopoli , che s induflero ad accettarlo per Re, e ad

imprigionare lo Iteffb Ilderico con alcuni fuoi Miniftri. Non e im-

probabile, che Atalarico Re d Italia, o per dir mcglio, Amaiafunta
.lua Madre, fegretamenre accendeflero, o avvalorafTero qucfto fuoco

in vendetta di dmalafreda, , uccifa per ordine d eflb Ilderico. Porto

di grandi confeguenze e mutazioni neH Affrica, ficcome vedrcmo, la

caduta di quel Principe. Sotto queft Anno, conunnando tutcavia In

guerra co i Perfiani, narra Teofane Cf), che Giuftiniano Imperadore
mofle una graviflima pcrfecuzione contra di quanti Gentili ed Eretici

f\ trovavano nell Imperio d Oriente, con cacciarli da tiuti i pubbhci

-impieghi, cor.fifcare i lor beni, e dar loro il tempo di foli tre Mefi

per ravvederfi . Procopio Qf) anch egli fa fede di queili Editti e pro-

ceffi, fatti di eflo Augulto (fe voglTam credere a lui) non per buono

zelo, ma per occupare i beni e le ricchezze de Montanifti, Sabba-

ziani,
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tiani, ed altri mold Eretici. Le Chiefe fpezialmente de gli Ariani ERA Volg.

crano picnc di vafi e fupellettili preziofe d oro e d argento, e di pie- ANNO^O.
tre c gemme di gran valorc . Tutto pafso nell Erario Imperiale. Mo!-
tiflimi furono tagliati a pezzi dal Popolo , akri dalla giullizia uccifi,
e grande fu il numero di coloro, chc abbracciarono la Religion Cri-

itiana e Cattolica in apparenza, ma con ritcnere internamcnte gli
error! delle lor Sette. Seguito ancora ncl prefentc Anno 3o fteffb

Auguilo la guerra contro a i Giudci e Samaritan! ribelli, con in-

credibile ftrage de medefimi, e col guafto di tutto il paefe, tanto

che furono i rimatli in vita coftretti ad implorare il pcrdono dell*

Imperadorc , rimanendo ancora involti in quelle fciagure i Crifhani

di quelle contrade, perche obbligati a pagar da li innanzi de i gra-
vi tributi. Circa queiti tempi rioriva per virtu e per miracoli San
Bentdetts

, riftauratore , e propagatore del Monachismo in Italia , e a

poco a poco per tutto 1 Occidente . Altri Monafteri c Monachi pri-
ma di lui fi videro in qucfte parti i ma non cosi ben regolati, co
me i fondati pofcia da lui . Da Subbiaco , dov egli vifie per al-

cun tempo, pafso a Monte Cafino, e quivi edifice il celebre fuo Mo-
niftero,dal quale poi prcfero norma tutti gli altri, si d Uomini, che
di Vergini facre, che o (i fottopofero alia Regola prefcritta con tanta

difcrezione e prudenza dal fanto Abbate, o furono fondati a tenore
della mcdefima. in queft Anno per relazione di Marcellino Conte GO, (?) */*//-

quel Mundone, che vedemmo all Anno fof. vincitore de Greci coll ^ Com ir

aiuio del Re Teoderico nell&quot; Jllirico, creato poi da Giuftiniano Au-
gufto Generalc delle milizie in etTo Illirico, valorofamente coftrinfe

alia fuga i Got! Oriental!, vcnuti ad infeftar quclla Provincia. Ed
altrcttanto fece co i Bulgari, che crano iti a bottinar nella Tracia .

Anno di CRISTO DXXXI. Indizione ix.

di BON i FAZIO II. Papa 2.

di GIUSTINIANO Imperadore j.

di ATALARICO Re 6.

fenxa Confoli.

Eignoto
il motivo, per cui niun Confole fu creato in queft anno

ne in Occidente, ne in Orientc. A contraflegnar dunque il pre-
fente anno fu ufata la Formula Poji Coitfulatum Lampadii & Orc/lis .

Scguitava intanto Amalafunta Madre del Re Atzlarico a governar con
fenno e coraggio il Regno d&quot; Italia, ma non gia colla fortuna di pia-
ccre a tutti i iuoi, pane de quali avrebbe volentieri prefe le redini

del govcrno, e parte per odj particolari mal fofferiva il vedere in ma-
no di Donna 1 autorita Regale . Accortafi Amalafunta del loro mal ani-

Tom. 111. Rr mo
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mo, e temendo di novita per eerti fegni di congiure ordite, col pre-
tefto di difendere le frontiere del Regno,mandoi tre principal! Capi
de Goti piu fofpetti de gli altri, feparatameme in divcrfi luoghi. Ma
non hallo il ripiego. Fu avvertita, ch effi per via di lettere continua-

vano le rrame, a fin di levarle di mano la tutela del Figliuolo e il Go
vernor cofa che finalmente 1 induflea liberarfi colla violenza dalla pc-
tulanza di colloro. Procopio e quello, che ne fa il racconto 00 . Col-
rivava efTa una buona amicizia con Giuftiniano Augufto, e i regali do-

veano ftrignere quefto nodo. Scrifle a lui per fapere, fe qualora le vc-

nifte talento d andare a Coftantinopoli, elk farebbc amorevolmentc
accdha. Sempre che vcnga, fara la ben venuta, fu la rifpofta di Giufti

niano. Allora Amalafunta fpedi a Durazzo in Albania una nave con al-

cuni fuoi fidati Miniftri, e quaranta mila libre d oro, okre ad altri

ricchiffimi mobili, con ordine di fermarli quivi finche foffero avvifa-

ti d altre fue rifoluzioni . E cosi fece, perche fe le foffe occorfo di

dover fuggire, foffe provvcduco alia fua ficurezza e fuffiftenza. Do-

po di che fcelti alcuni de piii bravi e fedeli luoi tra i Goti, comando
loro di levar con deftrezza dal Mondo que tre perfonaggi, divenuti

oraraai intollerabili e incorapatibili colla fua Reggenza. Felicementc

fu da effi efeguito un tal ordine; ed Amalafunta, liberata da quella

perfecuzione , piu non pensb al viaggio d Oriente, c richiamata la na

ve a Ravenna, continuo con vigore ad amminiltrare il Regno d Ita

lia. Aveva Amalanco Re de Vifigoti in Ifpagna fpofata Clottide Sorel-

la de i Re Franchi, avvifandofi con quello parentado di falvare dalla lor

potenza gli Stari da lui pofleduti nelle Gallic, oggidi appellati la Lin-

guadoca. Abitava egli in Narbona, per cflerc piu pronto alia difefa,

flante il timore, ch egli avcva de foli Franchi. L eferapio di Alari-

co fuo Padre, da effi fconfitto ed uccifo, mai non gli fi partiva da gli
occhi. Non fervirono preghierc nc minaccie (), perche Clotilde al-

levata nella Religion Cattolica, e piiffirna PrincipeiTa,
voleffe non di-

ro cangiar credenza, ma ne pur comunicare eo t Vifigoti Ariani ne
5&quot;

facri Mifterj. Era percio efla vilipefa dal Popolo, ilrapazzata dal Ma-
rito, che giunfe anche a batterla con tal crudelta, ch ella pote invia-

re al Re Cblldtberto fuo Tmtello un fazzoletto tinto del fuo fangue,.
con pregarlo di liberarla da quel Tiranno . E nol prego indarno . Chil-

drberco con un Armata marcio verfo- Narbona, ed Araalarico intimi-

dito fe ne fuggi} ma ritornato indietro, per prendere alcune robe pre-

ziofe, nella porta della Citta fu uccifo da i fuoi. Gregorio Turonen-
fe non parla d alcun fatto d armi. Solamente nelle giunte maj-ginali
alia Cronica di Vittor Tunonenfe W fi legge, che il Re Amalanco
nella battaglia di Narbona, fuggcndo fi ritiro in Barcellona, dove per-
coflb da una corta acetta, redo morto . Abbiarao anche Ja teilimonian-

za di Santo Ifidoro, (^), U dove ferive r ch-e Amalarico fu pre/b Nar-
bom fuperato da lidiberio Re de* Franchi, e dopo effere tcappato a Bar

cellona, caduto in difpregio del fuo Popolo, quivi dull elercito fu in-

tiato all altro Mondo. Ebbe per faccciTore Teode, ncchjflimo e fcaltro

Vifi-



ANNALI D ITALIA. 315-

Vifigoto, di cui parlammo di fopra all anno fi6. c v ha fondamento ER& Ve
di credere, ciTer egli ftato il medefimo, che o levo o fece levar la A
vita ad Amalarico, perche col tempo afTaflinato anch egli, ordmo pri-
ma di morire, che I aflaffino non foire galtigato, gi&cche^ difle egli,
Di9

, per la man di coftui mi fa patir la pena d&quot; un Jimiie misfatlo , altre

volte da, JKS commejo .

Ma la victoria riportata fopra i Vifigoti dal Re Childeberto non
fu di confeguenza, fapendofi. che tuttavia reilarono effi in poffeflb c

dominio de gli Stati, che godevano nelle Gallic, cioe della Lingua-
doca; ed akro non guadagno Ghildeberto, che di ricondur ieco la So-
rella Clotilde, la quale nel cammmo termino i fuoi giorni, vinta pro-
babilmenre dall afflizione per le fue difgrazie. Venne bensi facto a

%eoderico Re d Auitrafia, Fratello d eflb Childeberto, circa quefti tem

pi di conquiltar la Turingia colla morte & Ermenfredo Re di quel pae-
le. Quetii (i fido troppo dciie parole e promefie d effb Re Teo-

derico, cioe d un Principe, che loltanto s ingrandifTe, non badava nc
a parentela, ne a giuramentij e che giunfe fino a tentare di aflaffinar

il Re CletariO) Re di SoilFons, fuo Fratello, dopo eflerfi fervito del-

le forze di lui , per impadj onirfi della Turingia . Tali erano allora i

Re Franchi
, preti troppo dalla febbre dell Ambizione

, cioe dell*

anfieta di dilatarc il loro dominio. E che non foflero da meno di Teo-

derico i fuoi Fratelii Clotario e Childeberto^ lo potremo conofcere da
un fatto de piu crudeli e barbari, che mai ti leggano nelle Storie . Era

morto, coma dicemmo di fopra, Clodomiro Re di Orleans, quavto lo&quot;

ro Fratello, nella battaglia contro i Borgognoni . S impadronirono to-
fto de i di lui Stati Clotario e Childeberco, ancorche egii lafciafle do^

po di se tre piccioli Figliuoli . Erano quclh allc-vati dalla piiffima Re-
gina Clotilde loro Avola, e Madre de i due Re fuddeui, che tencra-

mente gli amava. Sako in cuore a Clotario
,
che crefcendo in eta que-

fti Principi fuoi Nipoti, vorrebbono gli Stati paterni, e che bifogna-
va trovarci rimedio (*) . Pero venuto a Parigi col Re Childeberto, (a)

arnendue di concerto mifero le guardie a i due Principini maggion di J
uronfnfis

eta, e poi mandarono a Clotilde lor Madre una fpada nuda, e un pa-
3 ca^

io di forbici, con dirle, che il deftino de i Nipoti dipendeva dali e-

lezione, ch clla faceffc di volerli o morti o Cherici. Scappo detto al*

la buona Regtna, forprefa da eilremo dolore, che amerebbe piu to-
llo di vcderh morti, che vivi fcnzaRegno. Di piu non ci voile, per*
che Ciotario fattili venire alia prefenza fua, e del Fratello Childeber

to, piamafle un cokello nel cuore a Teodaldo il maggiore, che era in

eta di circa diec i annii A quelta vifta Guntario fuo minor Fratello in

eta di fetce in otto anni, gridando e piagnendo 11 gitto a i picdi di

Childeberto fuo Zio, e abbracciatigli i ginocchi, il prego di falvar-

gli la vita. Non pore Childebeno ritencre le lagrime, e rivohofi al

Fratello comincio a fcongiurarlo, che non voleffe uccider o, con offe-

rirgli qvianto volefle per quefto. Ma 1 inumano Clotario furiofamen-
te gli nfpofe : Se non mi lafci il Fattciullo

, ie f immergo queftv ferro nel

R r 2. fene .
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ERA Volg. feno . Childeberto fi ftrappb d attorno 1 infclice Principe, che tofto rr-

ANNOJ3Z. mafe anch egli fcannaro da Clotario. Furono eziandio uccifi i lor Go-
vernatori e Famigli . Dopo di che i due Re divifero fra loro gli Statt

del terzo loro Nipote infante, nominate Clodaaldo^ ch ebbc la fortu-

na d efTere trafugato da akuni amorevoli, e divcnu-to poi Monaco, fi-

ni in fanta pace i fuoi giorni .

Anno di CRISTO DXXXII. Indizione x,

di GIOVANNI II. Papa i.

di GIUSTINIANO Imperador &amp;lt;$.

di A T A L A R i c o Re 7.

P

fenza Confolu

Afso ancora fl prefente anno fenza creazione di Confolij e pero fu

indicate colla formola Anno II. o pure Iterum poft Confulatum Lam-
5? Oreflis . Poco duro il Pontificato di Papa Bonifazio II. Secon-

do i conti del Cardinal Baronio egli cefso di vivere nel precedentc
anno, e fecondo il Pagi nel prefente nel di 17. d* Ottobre . Aveva

egli in un Sinodo con fuo chirografb difegnato per fuo Succeflbre Pi-

fi/io
Diacono, che anfava forte dietro a quella gran Dignitaj ma di-

piacque non meno al Re Atalarico, o fia ad Amalafunta fua Madre,
ehe al Clero e Popolo Romano una tal noviuj e pero come contra-

ria a i facri Canoni fu effa in un altro Sinodo riprovata ed abolita dal

medefimo Papa Bonifazio prima di morire. Cadde poi Fclezione del

novello Pontefice nella perfona di Giovanni di nazione Romano, per

fopranome Mercurio, ful fine dell anno prefente. Ma pereiocche erano

fucceduci de i difordini nella Sede vacante di Felice IV. Papa, e del

medefimo Bonifazio, perche i concorrenti al Pontificato aveano proc-
curato di compcrarlo fimoniacamente, (pendendo alia larga o per gua-

dagnare i voti de gli Elettori, o pure per aver favorevoli quci della

Corte del Re Atalarico, giacche s era introdotto 1 abufo, che dall

arbitrio del Re dipendefTe 1 elezione, ovvero 1 approvazion del nuovo

Papa, e pero alcuni promettevano molto, per fortire il loro intento,
e vendevano i beni delle Chiefe, e infino i Vafi facri a tale effctto

(del che pare che foflero accufati Disfcoro e Vigllio fotto il Poncifica-

to d efTo Papa Bonifaz-k) II.) quindi e, che il Scnato Romano fees

un decreto, con cui dichiaro facri lega ogni promefTa fatta per oticner

Vefcovati. Teftimonio di qucfto e una Lettera fcrkta dal Re Atala-

i) Caffiod.
co (a) allo lie (To Papa Giovanni II. con cui appruova il fuddetto de-

/. 9. Epift. creto, ma con farci intendere gli abufi di quefti tempi. Cioe ch eg .i

H- lafcio bene in liberta al Clero e Popolo Romano 1 elezione di chi foils

creduto piu degno del PoittificatOj ma con riferbarfenc la conferma-
Che
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Che fe occorrevano difpute fra i Popoli per tale elezione, ed era por- ERA Vo!g.

tata la lite alia Cone, ordinava, che per le fpefe d efla lite trattan- AM NO 531,

dofi del Romano Pontefice, non fi potefle impiegare piu di tre mila

Soldi, e duemila per le liti de gli aim Patriarchr, fotto il qua! nome
fon difegnati gli Arcivefcovi e Metropolitan!, perche in Occk3entc al-

lora altro Patriarca non fi conofceva, fe non il Romano ; e di cinque-
cento Soldi per quellc de Vefcovati minori . Non e pero ben chiaro

il fenfo di
quelle parole. Tutce 1 ahre promefle o pagamenti fatti c

da farfi a dirittura, o per interpofta perfona, per confeguir le Chic-

fe, furono da cfTb Re condennati, ed ordinato, che ognun potefle ac-

cufare, e che fi dovefle procedere in giuftizia contra quefti facrileghi
mercatanti delle Dignita Ecclefiaftiche . Srrifle ancora Atalarico 00 a (a) id. ib.

Salvanzio Prefetto di Roma, cnn ordinargH di far incidere in marmo Efift- 16,

1 Editto fuo, e il decreto del Senato intorno a i Simoniaci, per poi
mettcrH nella facciata della Bafilica Vaticana alia pubblica vifla e co-

gnizione di tutti. Sembra che fi pofla congiugnere con quetti tempi
un akro Ediuo (), pubblicato da efTo Re contro gli occupatori de (b

).
M- }l&amp;gt;-

Beni altrui, contra de gli adultcri, concubinarj , omicidi, mariti di
h^ - l

due Mogli, ed ahri delinquent!. In un fuffeguente Editto (0 vuole ^ I(iem

cgli, che fieno puntualmente pagati gli emolument! a i Profeffori di I. 8. Epift,

Grammatica, Eloquenza, e Giurifprudenza.
ll -

Udita che ebbe 1 Imperador Giuftiniano la nuova dell ingiuita

prigionia d Ilderico Re de Vandali, fuo fingolare amico 00, avcva fpe- (j) Pri&amp;gt;csft

dito Ambafciatori a Gelimere ufurpatore del Regno AfFricano, con efor- dt BM.
tarlo a rendergli la liberta, e ad afpettare di entrar con giullo titolo Vandal.

nel dominio, giacche Ilderico era in eta molto avanzataj e fe pur vo- Xt -9*

leva ritenere il governo, lo ritenefle, ma con lafciar qualche apparen-
za di decoro a chi fecondo il teftamento di Genferico era legittimo

poflefTor di quel Regno . Se ne tornarono gli Ambafciatori a Coftan-

tinopoli fcnza fvvitto alcunoy anzi peggiorarono gli affari d Ilderico r

perche Gelimere col pretefto,, ch egli meditafle di fuggire, maggior-
mente il riftrinfe, e fece cavar gli occhi ad Oamere di lui Nipote ,

uomo bellicofo, e tenuto da i Vandali pel loro Achille. Avvifato di

cio Giuftiniano, torno a fpedirgli nuovi Ambafciatori, con richiede-

re, che gli mandalTe Ilderico ed Oamere, acciocche poceflero 1 uno

privo del Regno, e 1 altro dc gli occhi, paflare in pace il refto della

lor vita&amp;gt;. altrimenti proteftava rotta la pace, e ch egli fi ftudierebbc

di vendicar V ingiuria fatta ad un amico, e infieme alia giuftiria . La
rifpofta di Gehrnere fu, ch egli era ilato alza-to di comun concordia

da i Vandali al Trono, a luidovuto, come difcendente da Genferico,

piii che ad Ilderico. E che un faggio Imperadore dovca atcendere a

governare il fuo Imperin fenza impacciarfi de Regni altrui . Che fe pur

gli faltafTe in tc(ta di rompere i patti, e di fargli guerra, fi perfuadef-

le, che nol troverebbe a dormire. A quella rifpofta monto in collera

Giuftiniano, e determine di muovcr guerra a Gelimere. Ma ad una
tal rifoluzione trovo contrarj tutti i fuoi Miniltri, c mAflimamente Gta-

van-



318 ANNALI D ITALIA.
En A Volg. vanni Prefetto del Pretorio, ricordandofi tutti dello sforzo inutilmentc
ANNO $31. fatto d a Leone Augulto per riconquiftar 1 Affrica, e fpaventati dalle

immenfe fpefe, che farebbe coftata un Armata navale, e dal pericolo
di portar la gucrra si lonuno, e in paefe ben provveduto di genre e

di danaro , e perb capace di far aborcire tutte le idee di chi (e nc vo-

lefle render padrone . Tanto diflero efli, che in Giuftiniano calo la vo-

glia di queH imprefa. Qinnd eccoti un giorno capitare un Vefcovo ,

che dimando all Imperadore un udienza (egreta. In efTa gli fe faper
d eflergli ftato in una vifione comandato da Dio, d andarc a trovarlo ,

e fgridarlo, perche dopo d aver prefo a liberare i Cattolici dell Af-
frica dalla tirannia de gli Ariani, per una vana paura fe ne fofle poi
ricirato, con aggiugnere: // Signore mi h* detto, cbe facendo V. M.
quefta guerra ,

le ajjiftera ,
e infaltibilmente / Africa tornera fotto il Ro

mano Imperio . Di piu non occorle, perche Giulliniano fenza piu far

cafo delle difficulta propofte, coraggiofatnente intraprendefl&amp;gt;
la guer

ra dell AfFrica, per la quale fccc nell anno prefente i neceffarj prcpa-
ramenti . Ma non fi vuol tacere, che nel Geonaio di quefto medefl-

tno anno avea lo fteflb Imperadore corfo grave pericolo per una fedi-

zione mofla in Coftantinopoli contra di lui dalle Fazioni VVneta e Pra-

(a) cbron. fina (*) . II caricarono d ingiurie nel Circo, pofcia fi diedcro a fcor-

Alexandr. rere per la Cicta, con atraccar fuoco alle piu magnifiche fabbriche,
e Chiefe della Citta. Uni(fi con loro la plebe, e tale fu 1 apparenzam

-fnt9i?L di quefto turbine^,
che Giulliniano gia avea preparata una nave per fug-

$ell. Ptrf. girfene. Anzi eflendofi fparla la voce, ch egli fofle fuggito, il Popolo
/. i. c. 14, acclamo Imperadore Ipazio Fighuolo di Magna Sorella del fu Anafta-

fio Augullo, che era (tato Conlble nell anno foo. e fe fofTe riul cito

loro d entrare nel Palazzo Imperiale, peggiori confeguenze avrebbe

avuto 1 attentato di tanti fedizioil. Ma ufcito Narfete Capitan delle

Guardie, e guadagnati con danaro molti della Fazione Veneta, co-

mincio a calare il tumuko . E mentre il Popolo fi trovava raunato nel

Circo, ufcirono da vane parci le Guardie e i foldati dell Imperadore,
condotti parrc da eflb Narfete, parte da Belifario Generate delle Mi-

lizie, e da un Figliuolo di Mondo, o fia Mundone Generale dell II-

lirico, e fecero man balTa addoffb alle Fazioni , anzi a chiunque de Cit-

tadini e foreitieri inconcravano, di maniera che vi reftarono uccife cir

ca trenta o trentacinque mila perfone: colla quale (trage termino af-

fatto il bollore della fcdizione. Ipazia prefo, e con lui Pompeo^ e Probo

fuoi Cugini, furono condotti in prigione, c poco fi (lette a far ve-

(1&amp;gt;)
Marcel- ^cre al pubblico i lor cadaveri . Marcellino Conte () fcrive, che per

Un. Coma loro fuggeftione fu mofla quelta tempefta contra di Giuftiniano ,
e

ch erano entrati molti de Nobili in quelta congiura. Pero furono

confifcati tutti i lor beni con profitto indicibile dell Imperiale Erario .

Curiofa cofa e il leggere prelTo Teofane il principio di quefta Trage-
dia nel Circo per le varie acclamazioni, dimande, e grida de Prafini,

e rifpofte del Miniftro Cefareo: fenza che fi pofla ora da noi inten-

dere, come li faceflero que Dialoghi, c fi poteflero difccrnere quelle
YOU,
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voci. Giuftiniano ufcito di quefto terribil cimento, generofamente fi ERA Volg.

applicb a rimettcre in piedi gli Edifizj rovinati dalle fiamme durante At*NO SS 2-*

la fedizione ; e fopra tutto effendo bruciata 1 infigne Cattedrale fab-

bricata da Coftantino, tutto fi diede ad aizarne un altra fcnza parago-
nc piu magnifica c bella, che poi fu appellata la Chiefa d^ Santa So

fia, e riulci un Tempio mirabile a tutti i Secoli av venire .

Anno di CRIST o DXXXIII. Indizione xi.

di GIOVANNI II. Papa 2.

di GIUSTINIANO Imperadare 7.

di ATALARICO Re 8.

FLAVI o GIUSTINIANO AucusTOper la ter-
, r /-&amp;lt; itza volta ; lenza Collega .

L Occidente non cbbe Confole in queft* anno . Stava forte a cuor
airimncrador Giuftiniaiio la guerra meditata contra 1 Affrica, c

verifimilmcnte non mancavano a lui incitamenti da gli antichi abitatori

Cattolici di quelle comrade. Ma trovandofi egli tuttavia impegnato
nella guerra co Perfiani, e percio impcdita la prefa rifoluzione contra

de Vandali, fece trattar di pace co medefimi Perfiani W, c gli vcnne
(a) Maml-

fatto di concluderla ne primi Me/1 del prefente anno per mezzo di (
Comes

Rufino Pacrizio e di Ermovene fuo Maeeiordorao . Quindi meffa in-
&quot; cliro -

c j r *
&

i- r i r i Procopius
fieme una poderola Armaca navale, ptcna di foldatelche agguernte, ne de Benf
diede il comando a Relifa.no Too Gcnerale, nato nel paefe fituato tra vandal.

Tlllirico e la Traciaj che gia avea fegnalato il fuo nome con azioni i. c- $

gloriofe nella guerra contra de fuddetti Perfiani . Accompagnato dallo

Storico Precopifi, fciolfe le vcle il prode Capitano da Collantinopoii
ful fine di Giugnoj arrivato in Sicilia, vi rinfrefco T Arraataj. c con-
tinuato pofcia il viaggio, nel di if. di Setterabre fece fenza oppofi-
zione la fua difcefa in Aflfrica, Prima di quefto tempo s era ribellata

a i Vandali la Citta di Tripoli, per opera di un Cittadino appellate
Pudenzio, che tofto fpediti alcuni meflaggieri, chiefe foccorlo a Giu
ftiniano -

t ed avutolo , ridufle alia divozione di lui
,
e tenne forte turn

quella Provincia. Erafi parimente rivoltata contra de Vandali la Sar-

degna ad ittigazione di un certo Goda, Goto di nazione, uomo di gran
valore, che vi era llato pofto al comando dal nuovo Re Gelimere, e

polcia a(Tunfe il titolo di Re. Quefti ancora fatto ricorfo a Giuftinia

no, con oftcrirfegli fuddito, ottenne un rinforzo di quattrocento fol-

dati, picciolo aiuio nondimeno al foo bifogno. Difcelc in terra la fe-

lice Armaca Cefarca in AfFrica al Capovadaj giacche per ordine del

Re Genferico, primo conquiftatore di quelle Provincie, in tutte le

Citta, fuorche in Cartagjine, erano ftate diroccatc le rouraj rifoluzio-

c,
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ER\ Volg. ne, che parve allora di gran prudenza: acciocche fe mai gP Impera-
ANMO 533. dori Romam avcflero voluto ricuperare il paefe, o gli ArTricani di-

voci del nome Romano, far delle novita, non reftaffe loro luogo al-

cuno forte per infeltare i Vandali} ma rilbluzione
,
che in fine fi tiro

dietro la rovina del Regno Vandahco . Pero Belifario fenza dtfficulta

s impadroni della Citta di Silletto, e quivi comincio a fentire la vici-

nanza dell efercito de Vandali, condotto dal Re Gelimere, il qualc

udito che ebbe 1 arrivo de Greci, comando, che fi levafle di vita il

Re Hderico, gia nelle careen riitretto. Al primo incontro Gelimere

prefe la fuga: dal che animato Belifario fi prefento davanti a Carta-

gine coll Armata di terra, e colla flotta, e non avendo trovata refi-

Itenza, ebbe 1&quot; ingrcffo in quella Capitale, fenza faperfi intendere, co

me Gelimere pnma non v entrafle alia difefa, e come con tanta fe-

licira riufcifle queita imprcfa a Belifario, il quale finalmente non avca

feco, fe non dieci mila Fanti, e cinque mila cavalli. Come di una

mirabil avventura fe ne ftupi lo iteflb Procopio, da cui abbtamo h
defcrizione di queita Guerra.

Giovo fommamente a Belifario, 1 avcr Gelimere dianzi fpcdita

ia fua Armata navale con Zazone fuo Fratello, per ricupcrar la Sar-

degna, non immagmando si vicino 1 arrivo e lo sbarco della flotta

de Greci. Entro bensi coftui in Cagliari, trucido Gtda occupator
dell liola con tutti i luoi partigiani , e di queita vittoria invio tofto

1 avvifo al Fratello Gelimere j ma la nave, che lo porrava, andata a

dirittura a Cartagine, fenza faper la mutazione ivi feguita, cadde in

mano de Greci vattoriofi. Fu cagione eziandio la prefa improvvifa di

Cartagine, faputa in llpagna, che niuno effctto producefle un amba-

fciata di Gelimere incamminata cola per indurre Teode Re de Vifigoti

ad entrare in lega co i Vandali. Dappoiche Belifario ebbe abbaftanza

afficurata con nuove fortificazioni la Citta di Cartagine, ulci in cam-

pagna colla fua Armata, per affalire Gelimere, con cui s era riuntto

Zazone fuo Fratello colla flotta richiamata dalh Sardegna. Vcnnefi.

ad un fatto d armi, fu sbaragliato 1 efercito Vandalo, e Gelimere

colla fuga fi mife in falvo . Nel campo loro aveano i Vandali le lor

Mogii, Figliuoli, e tefori, fperando forfe, che la difefa e prefenza dt

pegni si cari avelfe da ifpirar piii coraggio a i combattenti . Ma nulla

giovo ad effij tutto ando a facco, e si grande fu il bottino toccato

a i vincitori, che parvc cola incredibile. Oltre aU ecceflive predc

fatte da que Barbari ful principio della conquifta fopra i fottomefli

Affricani, aveano efll raunate immenfe fomme d oro ne gli anni ad-

dietro colla vcndita de
1

loro grani . In quella giornata perderono tutto.

Succedctte queita fortunata battaglia verfo la meta di Dicembre ncll

Anno prefente, di modo che fatte in tre Mefi tante azioni recarono

fomma gloria a Belilario. In quefto mcdefimo Anno perche gli Ere-

tici aveano fparfa voce, che Giultiniano Augufto concorrcva ne loro

(a) 1.6. c. em pi fentimenti, cgli a fine di diftruggcre queita ingiuriofa difFama-

A/w4 ione putblico un fuo Editto (a), m cui etpofe la credcnza fua uni-
innttntt. for-
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forme alia dottrina della Chiefa Cattolica. Invio artcora degli Amba- ESA V
l;.

fciatori a Papa Giovanni con fua Lcttcra, in cui protefta di acccttare Af
&amp;gt; N Sj3-

i quattro Concilj General! della Chiefa di Dio. E coll ambafciata ,

fecondo 1 atteftato di Anaftafio Bibliorccario
(&amp;lt;*),

vennero ancora varj ()
regali preziofi ,

ch egli mandava ad offerire a San Pietro nella Bafilica Bi

Vaticana. ScrifFe in oltre una Lettera ad Epifanio Patriarca di Coltan- &amp;gt; o-.an-

tinopoli (4), dove panmence efpone la fua Fede , condanna gli Ere- &quot;/. ^
tici tutu, e conferma i fuddetii quactro Concilj: cofe tutte, che gli k famm

acquiltarono gran credico in Roma, e preflb tutu i Cattoltci . Final- innit.

mente nel Dicembre del prcfente Anno furono pubblicate da edb

Imperadore le Ijlituzioni dc! Diricco Civile c i Libri de i Digefti^ fic-

comc apparifce dalle due Prefazioni ftampate in tronte di quelte Operc
infigni .

Anno di CRISTO DXXXIV. Indizione xn.
di GIOVANNI II. Papa 3.

di GIUSTINIANO Imperadore 8.

di T E OD A T o Re i.

c FLAVIO GiusTiNiAsoAuGUSTO per la quar-
Confolt &amp;lt; ta volta,

C FLAVIO TEODORO PAOLINO juniore .

QUefto
Paolint Confolc, creato in Occidente, fecondoche abbia-

mo da una Lettera del Re ^talarico CO fcritta al medefimo, fu
( c ) cajfJoJ

Figliuolo di Penanzto
,
tlaco Confole nell Anno foj. 8c eradelU l.y.Ufift.

Famiglia Dtcia . Scguico Belijario in qucft Anno il felice corfo dellc 1J-

fue vittorie con impadronirfi della Citca d Ippona, oggidi Bona, dove

gli venne alle mant buona parce del teforo di Gelimerc, mencr egh
penfava di rifugiarlo in Ifpagna. Scorrendo la di lui flotta ii Mediccr-
raneo fino allo Scretto di Gibilcerra, Ibtcomifc al dominio Cefareo
la Sardegna, la Corfica, Ceuta, Evizza, Muiorica, e Minorica. En-
trarono parimcnte le fue arnii in Ceiarea Cittaj e Gelimere afTeduco
nel Monte Pappua, con proporgli nella Corte dell Imperadore il grado
di Patrizio, ed altri vantaggi, s induffe a renderfi a Belifario, da cui
tu condotto a Coitantinopoli . Cola portolli il valorofo Capitano, per-
che avea egli fcoperto d eflcrc ftato calunniato preflb di Giuftiniano

Augurto, quafiche egli meditaffe di farfi padrone dclle Provmcie in
si poco tempo conquiftate. L andata fua diffipo queitc ncbbic . Fu
egli introdotto in Codantinopoli cnonfalmente, cornc ne Secoli ad-
dictro fi praticava in Roma. Prefento all Imperadore non folo Geli
mere c i prigioni Vandali, ma czindio le immenfe ricchezzc, afpor-
rate dall Aftrica, c fpezialmente i vafi antichi del Tempio di Saio-

Tom. III. S s monc ,
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(b) Cajfud.
I. 10. Efifl.
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monc, che appreflb furono da Giuftiniano inviati alle Chiefe di Ge-
rufalemme. Fcce Giuftiniano fenttre la fua liberalita a Gelimerc, con
aflegnargli molti beni nella Galazia, ma non gli fu gia conferita la

dignitl di Patrizio, perche coftui non pote indurfi giammai a rinun-
7.iare all Arianismo . A quefte allcgrezze fuccederono delle triftezzej

imperocche non si to fto fu partito dall Affrica Belifario, che i Mori
fi ribellarono, e Salomone lafciato quivi per Governatore ebbe molco
da fare a foftenerfi , ed ancorche in una battaglia defle loro una rotta,
pure i medefimi fi rimectevano prefto in forze, e feguitavano a far

tefta. Finalmente andarono in fumo tutti i loro sforzi . Intanto anche
in Italia cangiarono faccia

gli afFari, perche il Re Atalanco manco
di vita in queft Anno. Giacche Amalafunta fua Madre era data for-

zaca ad allcvarlo, come vollero i Goti, egli sfrenaramente li era dato
in preda alia lufluria, alia crapula, e ad altri Vizj, per gli quali con-
trafle una lunga malattia, che il condufle in fine al fepolcro (a). Al-
lora fu che Amalafunta, temendo di cadere affatto, comincio fcgre-
ramente a trattare con Giuftiniano Augufto di rinunziargli 1 Italia,
e di ritirarfi a Coftantinopoli. Ma non iftette poi falda in qucito pen-
fiero.

Teodato,c&amp;gt;
fia Teodoto, Figliuolo del primo matrimonio di Aroa-

lafrida Sorella del fu Re Teoderico, menava allora vita privata in To-
fcana, dove pofTedeva di gran beni, uorao ben iftruito nelle Lettere
Latine e nella Filofofia di Platone, ma dappoco, ignorante neH artc

militare, e ftraordinariamente dato airinterefle, aveva egli fatto non

poche eftorfioni e prepotenze in que paefij e per gli ricorfi e do-

glianze di varj particolari chiamato a Ravenna era ftato proceffato,
ed obbligato a reftituire il mal toko: perloche odiava a morte Ama
lafunta. Comincio anch egli fegretamente un trattato con Giuftiniano,
per farlo padrone della Tofcana . Non ando piu oltre 1 affare, per
che Amalafunta, parte per paura, che i Goti abbandonata lei, fi vol-

geflero a Teodato, unico germoglio della Famiglia Amala, parte per
ifperanza di cattivarfi 1 animo di coitui con un gran benefizio, il

chiamo a Ravenna, e gli propofe di farlo Collega nel Regno, pur-
che prometteflc di portare bcnsi il nome di Re, ma di lafciare in

fatti profeguir lei nel comando . Quanto ella voile, Teodato giuro di

efeguire .

Salito che fu Teodato ful trono, non men egli, che Amalafunta ()
ne fcriflero a Giuftiniano Augufto, con pregarlo di continuar la pace
con loro. Ma duro poco la fefta. Teodato ridendofi delle promefle
fatte,efol ricordevole delle procedure precedentemente contra di lui

fatte, uniffi co i nemici di Amalafunta, fece levar la vita ad alcuni

de fuoi aderenti, e in fine caccio lei ftefla in efilio CO, confinandola
in un Ifoletta nel Lago di Bolfena, dove la mifera da li a poco per

comandamento, o pure con faputa di effo Teodato, fu ftrangolata da
i parenti di que Goti, ch ella avea nel tempo del fuo governo fatti

private di vita. Gregorio Turonenfe 00 mal informato di quefti affa-

ri, racconta una diseria, che dovea correre per le piazze ,
ed ha tutta

la



ANNALI D ITALIA.
la ciera d una Fola, ma che nondimeno potrebbe contenere qualche ERA. Voi,

veftigio di verita, Racconta, dico, egli, che dopo la morte di Teo- ANN0534.
derico refto in vita Anafleda Moglie di lui, e Sorella di Clodoveo
Re de Franchi, con una Figlmoh. Dee intendere di Amalafunt* , ma
fenza dir parola di Atalarico. Quefta Figliuola fi diede in preda ad

un fuo Famiglio, appellate Traguilla, e con eflb lui fcappo in una
forte Citta. Bifogno mandare un efercito per levarla di la, e ridurla

a cafa: il che tegui dopo aver tolto di vita il fuo Drudo. Irritata la

Figliuola, pofe del veleno nel Calice, da cui dovea bere la Madrc
nella Comunione Eucariftica . Erano effi tutti Ariani . Mori fua Ma-
dre, e i Goti fdegnati contra della Figliuola parricida, eleflero in Re
loro TeodatO) il quale in un bagno fomrnamente rifcaldato la fece mori-

re. Aggiugae, che i Re de Franchi Childeberto, Clotario, e Teodeberto

fecero querela di quefto col Re Teodato, minacciandogli la guerra;
e che Teodato li placo e fece tacere con un regalo di cmquanta mila

fcudi d oro. Cosi il Turonele. La verita fi e, ie pur s ha da credere

aProcopio, che dilpiacque forte all Imperador Giuftiniano F ingrati-
tudine e crudclta di Teodato contra di una PrincipelTa, che fin allora

avea mantenuta si buona corrifpondenza coll Imperio d Oriente. Ma
dalPaltro canto fi rallegro in fuo cuore, perche la fortuna gli averTe

fomminiftrata cosi plaufibil ragione di muover guerra a i Goti, cioc

una congiuntura tanto da lui defiderata di potere ricuperar P Italia.

Covo egli quefto penliero nell Anno prefente, ma con fare
gli op-

portuni preparamenti pel fufleguentei e intanto dalle Letters di Caf-

fiodorio fi ricava avere Teodato ricevuco di belle parole da Giufti

niano, il quale s infinfe per un pezzo di non fapere Piniquo tratta-

mento fatto ad Amalafunta, ma lenza dar ficurezza alcuna di pace.
Perloche Teodato di nuovo fpedi altri Arnbaiciatori a Giuftiniano, e
la Regina Gundelina fua Moglie anch ella fcrifle a Teodora Augufta,
con anfieta di afllcurar fra di loro il nodo di una buona amicizia . ISiiuna

apparenza di verita ha cio, che il fuddetto Procopio nella Stona fe-

greta di Giuftiniano lafcio fcritto, cioe che Teodato fece morire Ama
lafunta per configlio di Giuftiniano, iftigato a cio da Teodora Augu
fta, che avea conceputa gelofia in ilcorgere Panlieta del Marito per
vedere Amalafunta in Coltaminopoli, temendo, ch ella potefle torle

la mano nel cuore di lui. Ancorche li iia gia da noi vcduta la pub-
blicazione del Codice di Giuftiniano, fatta nelP Anno fip. pure nel

prefente fu ripubblicato quel Libro con varie giunte e mutazioni, e
tal quale noi ora Pabbiamo. Se in Onente era unto rivolto Panimo
di Giuftiniano a dilatare i confini delP Imperio, non era minor la fete

ne i Re de Franchi . Per appagarla non li perdonava a tradimenti e

fcelleraggini, ne fi teneva licuro Pun Fratello dcil altro. Miravano W Marllls

cfli con occhio ingordo il confinatue Regno de Borgognoni, e per f^rh
&quot;&quot;^

ingoiarlo, fecondoche s ha da Mario Aventicenfe (a), s unirono in- (bl Gregor.
fieme nell Anno prefente Childeberto

, Clotario, e Teodeberto FigliuoJo
Tttr &amp;gt;

del Re Teoderico o fia Teodorico. Gregorio Turonenfe W, e Fre-
/- 3-

S s 2.
dega-
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ERA Volg. degario (&amp;lt;t) fcrivono, che folamcnte Childcberto e Clotario imprefero

(a)

N

fm. -
4 a Suerra contra de Borgognoni, e che Teoderico lor Fratello non vi

garius in E- v Me intcrvenire . Ma fembra ben piu fondaco il raccortto di Mario.

fifl.
c, 37. Vedremo fra poco, che Teodeberto di lui Figlio mando in Italia de

i Borgognoni, fegno che anch egli entro a pane della conquifta. La
conclufione fu, die quei Re fi mifero all afledio della Citta di A-
tun, ruppero in una battaglia Gedomaro Re de Borgognoni, e diven-
nero con cib padroni di quel Regno, che abbracciava allora il Lio-

nefe, il Delfinato, la Borgogna moderna, ed altri paefi, ch effi divi-

fero fra loro . Credefi, che in queft Anno terminate i fuoi giorni Teo-

derice fuddetto, Fratcllo d effi Re, con avere per fuo fucceflore il rnen-

(b) Baron, tovato Tcodcberro fuo Figliuolo. E di parere il Cardinal Baronio (f),
Annal.Et,d. ch e ancr)c ncll anno preftnte appartenga la terribjl Careltia, di cui

MlfftliJ P ir^a ^ lz Arcivefcovo di Milano nella Storia Mifcella (0 , deducen-

lit. 16. ^1 da una Letters (^) fcritta da CctJJiodorto Prefetto del Pretorio in

(d) cajjtod. quefti tempi al medefimo Dazio, per fignificargli il foccorfo di pani-
l. n.

Efifl. co
^ deftinato dal Re in fovvenimento de Popoli. Ma

piii probabil-
17% mente la Careftia rammentata da effb Arcivefcovo apparticne all anno

f 58. Per altro da altre Lettere del medefimo Caffiodorio apparifce af-

flitta 1 Italia ancora in queft anno dalla Careftia, e qual provvifione fi

faceffc per aiutare i Popoli in si fiera congiuntura .

Anno di CRISTO oxxx\7
. Indizione xm.

di A G A P ITO Papa i.

di GIUSTINIANO Imperadorc 9.

di T E o D A TO Re ^.

Confole FLAVIO BELISARIO, fenza Collega.

I
N ricompenfa delle gloriofe azioni di Betifarigy fu a lui in queft
anno conferito 1 onore del Confolato . Niun Confole fu creato in

Occidente, perche gia s erano cominciati ad imbrogliare gli affari tra

Giuftiniano Augufto e il Re Teodato . E da qui innanzi per quefta ra-

gione cetfarono affatto i Confoli Occidental . Pole fine ncl prefente
anno a i fuoi giorni Papa Giovanni II. e la fua morte vien riferita dal

Padre Pagi (c) al di 2.7. di Maggio. Ebbe per fucceflbre nel Ponti-

h
Bar &quot; t

ficato Agapitd Arcidiacono, Romano di patria. Lufingavafi tuttavia il

*Ann*utn.
^e ^e dato coil andar mandando Ambafciatori c Lctterc di poter pa-
clficare T Imperador Giuftiniano, che &amp;lt;I moitrava fdegnato non poco
per la morte data alia Regina Amalafuhta, attribuendo ad ingiuria pro-

pria 1 avcr privata di vita una PrincipefTa, che era fotto la fua pro-
tezione. Ma s avvidc in queft anno quanto foflero fallaci Ic fperanze

fue.
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fue. Giuftiniano, a cui non era ignoto, come foflc vil di cuore e ti- ERA Volg.

morofo il Re Teodato, c che i Popoli Cattolici d Italia amerebbono ANNO 535.

piu il coraando di un Principe Catcolico, che de Goti Ariani :
(&amp;lt;0 fi- (al vrotop.

nalmente alzb la vifiera, e fpinfe la Flotta lua, comandata dal valo- d *

rofo c faggio fuo Generale Belifario addoffo alia Sicilia, ch cra allora
* &quot;&quot; x

della giurifdizione de Goti, con fingere di pafTare in Affrica . Non piu
che circa otto mila armati tra Fanti e Cavalli venivano su quefta Flot

ta: del che fi maravrgliera chiunque e avvezzo a vcdere con quanta

gente fi facciano Ic guerre e gli aflcdj de noftri tempi. Ordino pari-

mcnte Giuftiniano a Mondo, o fia Mundone, fuo General dcH armi

nell Illirico, di paflar colle fue genti in Dalmazia, e di ridurre
,

fe

fi poteva, alia fua ubbidienza Salona Capitale di quella Provincia . Ne
contcnto di cio, perche ben apprendeva le forze de Goti, fcrifTe a i

Re Cattolici de Franchi, affine d indurli ad una Lcga offenfiva con

tra de medefimi Goti, facendo valere il motivo della Religione, ed

accompagnando le premure fue con un regilo di molta moneta, c con

promefla di molto piu ,
le fcco fi univano a i danni de Goti . Volen-

ticri accettarono effi un talc impegno . Riufci a Mundone, giunto che
fu nella Dalmazia, di sbaragliare in un conflitto quanti Goti gli vol-

lero contraftare il paflo . Aflalita poi Salona, in pochi giorni la co-

ftrinfe alia refa: con che la Dalmazia venne in potere di Giuftiniano.

Non fu men favorevole a Belifario la fortuna in Sicilia. Sbarcata la

fua gente, vennc toilo alia fua divozione Catania, poi Siracufa, e di

mano in mano tutte Paltrc Citti di quella Felice Ifola, a rifcrva di Pa

lermo, in cui il prefidio Gotico moftro di volerfi bravamentc difen-

dere . Ma entrate nel porto le navi Grcche, ed offervato, che gli al-

beri d efle fopravanzavano 1 altezza delle rnura della Citta, fece Beli

fario tirar lafsu un gran numero d arcieri, che colle faettc offendeva-

no i difenfori, in guifa che non paffarono molti giorni, che la Citta

capitolo la refa. Pero fenza gran fatica pafso tutta la Sicilia fotto il

dominio di Giuftiniano, vantaggio confiderabile per la meditata im-

prcfa d Italia, effendofi in quelta maniera toko a i Goti il granaio ,

da cui erano foliti di cavare i grani loro occorrenti pel bifogno della

fteffa Italia. Con quefta felicita termino il primo anno della guerra
Goticaj e Belifario, che avrebbe dovuto deporre il fuo Confolato in Co-

ftantinopoli, nell ultimo di dell anno fece la folennita di quella fun^

zione entrando in Siracufa, con ifpargere monete d oro al Popolo ,

tutto feftofo, per trovarfi libero dal giogo dc Barbari . Attcfe in que-
fti tempi I lmperador Giuftiniano a rimctterc in buono ftato le Cit
ta e Chiefe dell Affrica, dove fece non poche fabbriche . E perch egli
fi volca moftrar grato e benefico verfo la Patria fua, che era un pic-
ciolo Luogo appellate Taurefio nella Dardania, o fia nella Mefia fi&amp;gt;

periore (i&amp;gt;): quivi fabbrico una bella Citta con canali d acqua, Chie

fe, palagi, portici larghi, piazze pulite, bagni, ed altri comodi ed or- \^-Jc &quot;_

namenti
pubblici&amp;gt;

c a quefta Citta pofe il nome ui Giuftiniana Pri-
flmi/in. I. 4.

ma, con aver poi impctrato da Papa Vigilio, che al Vefcovo d efla,

come
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ERA Volg. come a Metropolitano, foflcro fottopofte le Chiefe delle due Dacie,
ANN0536. della Mefia fupenore, e della Pannonia. ElTendo mancato di vita in

queft anno Epifanio Vefcovo di Coftantinopoli, per opera di Teodora

Augufta, empia ed iniqua Donna, fu cletto fuo fucceflore Antimo Ve
fcovo di Trabifonda, Eretico coperco, che duro poco in quella Sede.

Anno di CRISTO DXXXVI. Indizione xiv.

di SILVERIO Papa i.

di GIUSTINIANO Imperadore 10.

di V i T i G E R.e i .

fenza ConfolL

FU fegnato 1 anno prefente in Oriente colla formula Pofl Confute-
turn Flavii Belifarii . E in Occidente con quella di Pofl Confula-

tum Paulini Anno LI. Era il Re Teodato allevato fra gli lludj delle

Lettere, ed inefperto affatto nel meftiere dell armi; poruva anche in

petto un cuor di Donna, e la fua Platonica Filofofia el ifpirava ibla-

mente 1 amor del ripofo, e non gia il coraggio neceffario per fofte-

nere una guerra, e far fronte a i pcricoli. Ora a quefto coniglio, oc-

cupata che fu la Sicilia da i Greci, cadde il cuore per terra i e tro-

(a) Procep. vandofi in Ravenna Pietro Ambafciatore di Giultiniano (), da folo a
de Bel. Got. fo \o trattb feco delle maniere di pacificar 1 irato Augufto, e di tron-
M. i. c. 6.

CJJrc jj Corf all incorninciata guerra. Tra loro (i convenne, che Teo-
dato cederebbe ad ogni fuo diritto fopra la Siciliaj manderebbe ogni
anno all Imperadore una Corona d oro di pefo di trecento librej eli

darebbe tre mila Goti al fuo fervigio, ogni volta, che li richiedeffei
non farebbe leciro a Teodato di far monre alcun Sacerdote (che Ve
fcovo vorra qui fignificare), o Senatore, ne di confifcare i lor beni,
fenza 1 approvazion dell Imperadore ; al quale eziandio fi dovea ricor-

rere, qualora li volefle promuovere alcuno alia dignita di Patrizio, e

di Senatore j che nelle acclamazioni ufate ne gli Spettacoli e ne Gmo-
chi Circenfi, prima fi augurafle felicita all Imperadore, ed appreiFo a

Teodatoj ne fi poteflero alzare ftatue in onore del Re, fe non unica-

mente con quella di Giuftiniano ; e a quefta ancora fi deffe la man di-

ritta. Con quefti patti, creduti furBcienti a calmare lo fdegno Impe-
riale, fu rimandato 1 Ambafciatore a Coftantinopoli. Ma appena arri-

vato ad Albano, fu richiamato indietro a Ravenna. Teodato dubitan-

do, che non fi appagafle Giuftiniano di quanto s era convenuto, e pa-

rendogli la guerra una montagna, che gli fi rovefciafle addoflb, voile

di nuovo udire su quefto i fentimenti dell Ambafciatore. L accorto

Pietro maggiormente gl inculco come inevitabile la guerra, e feco la

di lui rovina, tamo che 1 indufTe a dire, che fe non foflero piaciute le

pri-
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prime propofizioni, egli era difpofto a cedere tutto il Regno, purche ERA Voig.

Giuliiniano gli aflegnafle beni capaci di dare una rendita annua di mille AmJ3&amp;lt;S,

e dugento libre d oro. Con quefta conclufione Pietro fi rimifc in viag-

gio . Tuttavia per meglio afficurarfi Teodato, che riufcifie bcne il di-

legno, obbligo Papa dgapito ad andarfene anch egli a Coftantinopoli,

per crattar di pace con Giuftiniano. Procopio folamente fcrive, aver

egli fpedito in compagnia di Pietro Rttftico, uomo Romano, ed uno
de Sacerdoti, fuo intrinfcco amico. Crede il Cardinal Baronio, che

jfgapilo poteffe anche portare il nome di Ruftico . Ma fe Procopio aveflc

inteib di parlare d un Pontefice Romano, avrebbe adoperato altre pa
role. Parmi piu verifimile, che Agapito o prima, o dopo di Pietro,
andafle d ordme del paurofo Teodato a proccurare un qualche aggiu-
flamento con Giuftiniano . Liberato Diacono (a} ci fa fapere, aver Tec- fa) iderat.

dato fcritte fulminanti Lcttere al Papa, e Senato Romano, minaccian-
tn Srevtar -

do di far uccidere tutti i Senatori, e le lor Mogli e Figliuoli, fe non
** Z

fi adoperavano per far defiftere 1 Imperadore dall invafion dell Italia;
e che per quefto il Papa ando Ambafciatore a Coftantinopoli . Per far

quefto viaggio, trovandofi il buon Pontefice fenza danad, fu coftretto

ad impegnare i vafi facri : particolarita a noi confervata in una Lette-
ra di Caffiodorio (), in cui ordina a i Teforieri del Re di reftituire (b) Caffiod.

effi va/i alia Bafiiica di San Pietro . Giunto Papa Agapito a Coftantino- X1 - Ef ft-

poli, fu onorevolmente accolco da Giultiniano, ma non pore indurlo ad
i0

entrare in trattato di pace,allegando egli d aver fatto di grandi fpefe per
mettere infieme quell Armata, e di non voler averle buttate . Tanto
bcnsi fi adopero con eflb Imperadore, che gli venne fatto di deporre
dntimo dal Patriarcato di Coltantinopoli, perche contra i decreti de
facri Canoni trssferito da una Chiefa ad un altra, e molto piu perche
convinto di fomentar dottrine ereticali (c} . In fuo luogo fu eletto Alen.- (c l

na, buon Cattolico, e degno di quella illuftre Sedia . E tutto cio av- sit

venne, ancorche Teodora Augurta facefTe ogni poffibile sforzo per fo-
&quot; Vlt -

ftener Antimo, e con cfibizion di regali, e con varie minaccie tentafTe
tiifor

di rimuovere il Papa dall abbattcre queiio fuo Favorito . Mifttlla,

Arrivarono in quefto mentre a Coftantinopoli Pietro e Ruftico,
M. 16.

che efpofero le prime propofizioni del Re Teodato (O, e veggendo (d) Pro

coftante Giuftiniano in volere la guerra, sfoderarono le ultime, cioe la &amp;lt;
fe ,^ eit -

ceflione del Regno. Allora Giuftiniano tutto lieto non fi fece punto J

prcgare ad accettarlcj e non tardo a rifpedire in Italia lo fteflb Pie-

fro, cd Atanafio, con ordine e facuha di fegnar quella capitolazivone.
Vennero amendue a Ravenna, ma ritrovarono mutato di penfiero Teo
dato, e fe ftefli burl at i . La cagion fu, che avendo egli inviato in Dal-
mazia un buon efercito, per riacquiftare Salona, in una zuffa refto

mono Mauricio Figliuolo di Mondo Generale braviflimo di Giuftinia-

do c^li oramai a concepire dclle fperanzc di raaggiori fortune, fi rife

de
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En* Volg. dc gli Ambafciatori Cefarei, c nulla voile attenere di quanto avca dian-
AHWO $36. 21 promeflo. Informato poi di tutto con lettere 1 Imperadorc, diedc

ordine a Belifario di portar 1 gucrra in Italia, e fpedi Caftanziano fuo

Conteftabile con un Armata navale verfo Salona,la quale fu in breve
rimefla con tutta la Dalmazia e la Liburnia fotco il dominio Ccfareo ;

e i Goti co i lor Capitani fe ne tornarono a Ravenna. All intrepido

Papa jfgapito intanto non bailb di avere depofto Antimo; certificato

ancora deli empieta e guafta credenza di Scvero, che avea in addictro

ufurpato il Velcovato d Antiachia, e di Pietro, Zoara, ed Ifacco,
anch effi Erctici, turti rifugiati in Coftantinopoii fotro 1 ali di Teodo-
ra Augurta, protettrice di (Imil gcnte, fi (tudto di farli cacciar fuori

della Citta. Ma in mezzo a tanto fervore venne !a morte a rapirc que-
fto fanto Pontefice ncl di zz. d Aprile. Un funtuofiffimo funerale gli

fu fatto in Coftantinopoii, e pofcia trafportato fu il corpo fuo in

una cafla di piombo a Roma nel fufleguente Ottobrc, c feppellito
nella Bafilica Vaticana. Giunta a Roma la nuova della morte di ef-

fo Papa, fi rauno il Clero e Popolo perl ekzionc del Succeffbre . Ma
premendo non poco al Re Tcodato., che in tempi si torbidi fof1

fe confcrito il Pontificato Romano a qualche perfona a se bcn afl etta,

/a&quot;) Anafaf. e non ^ inclinata a favorir Giuftiniano Augufto (.), propofe con iuc

slbltothet. lettere Silverit Suddiacono, Figliuolo del fu Papa Ormifda, cioe per
in vjta sil-

quanto fi pub credere, nato di legittimo matrimonio da lui, prima
d efTere aminto a i lacri Ordini, c al Pontificato. Erano accompagna-
te le Lettere di Teodato da minaccie, fe non veniva efeguita la fua

volontaj e p^ro quatuunque alcuni del Clero ripugnaffero, ne voiefTc-

ro fofcrivere il decrcto dell elezionc , pure Sil^erio fu eletto (credcfi
nel di 8. di Giugno) e dappoiche fu confccraco, anche i ripugnanti

per pauia foctofcnflero ed approvirono il fatto . Aveva il Re Teodu-

(b) Jordan, to inviato Ebrimuto, chiamato Eurimondo da Giordano Storico W, fao
At Regnor. .jcncro? Marito di Teodenanta fua Figliuola, con un buon nerbo di

gente a Reggio di Calabria, affinche fi ftudiaffe d impedire il paiTag-

gio della Sicilin in Italia alParmi Imperiali. L induftrioio Belifario fep-

pe far tanto con fegrete ambafciate e magmfiche promcffe, che gu t-

-dagno 1 animo del Comandante Gotoj e perb fenza veruna oppofizio-
ne pafso da Medina a Reggio. Quivi dichiaratoii del fuo partite F.bri-

TOUIO co fuoi feguaci, fe n ando pofcia a Coitantinopoli, dove, oltic

ad altri onori, ccnfegui la dignita di Patrizio. Concorfero gli abitan-

ti della Calabria con allegiiffuni voki a Belifario, come a Tor libera-

tore; e querto buon accoglimento gli fu fatto per dovunque egli paf-

fava, finche giunfe alia Citta. di Napoli, al ora non cosi grande come

oggidi, ma fortificata e guernita di un buori prchdio Gotico, che s i-

ra preparato alia difefa. Bifogno aflediarla per marc e per terra, e con-

tuttoche vi s impiegaffe gran tempo, c (i deffero varj affalti, ad altro

non fervi, che a fsgrificar la gente per la gagliarda re-fillenza, che f. (
-

cc-vano i Goti. Gia cominciava 1 annoiato Belifario a meditare di voi-

gerfi akrove, difperando di ridurre quella Ciita alia iua ubbidienza,

quan-
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quando la buona ventura gli prefentb perfona, che fi efibi d aprirgli 1 a- ERA Volg.

dito della Citta per un acqucdotto, baftando folamente slargarc il bu-

co del marmo, per cui 1 acqua paflava fuori d effa Citta. Cosifu fat-

to, e per quell angufto fito avendo Belifario una notte fpinti in Napo-
li quattrocento foldati con due trambetti, e dato nel medefimo tempo
1 affalto, fe ne fece padrone. Mirabil cofa fu dipoi nell anno 1441. che

Alfonfo Re d Aragona per un fimile, o per lo Iteflb Acquedotto s im-

padroni della raedcfima Citta di Napoli . Non pote o non voile

Belifario impedire il facco della mifera Citta. Procopio intento fola

mente a raccontar cid , che pub far onorc a Belifario, di cui an-

che in quefta guerra fu Scgretario, fi sbriga in poche parole dalla de~

fcrizion di quella Tragedia, con dire dipoi, che nel furore del facco

Belifario, montato in bigoncia, sfibbib una bella orazione a i foldati,

per farii dcfiitere dal maggiormente incrudelire, e che pacificatili fe

ce rendere a i Napoletani i lor Figliuoli c le Mogli, che nulla avea-

no patito di forza da que tanti matnadieri . Merita ben pm fedel Au-
tore della Mifcella () icrivendo, che non folamente fopra i Goti, ma (a)

anchc fopra i Cittadini, sfogarono la rabbia loro i vincitori, fcnza per-
donare ne a feflb, ne ad eta, e ne pure alle facre Vergini, e a i Sacer-

doti di Dio, con uccidere i Mariti in faccia alle Mogli, col condur-

re fchiavi le Madri e i Figliuoli, e con faccheggiar tutte le cafe, c

tutte in fine le facrofanre Chiefe. Di maniera che giunto poi Belifa

rio a Roma, fu acremente riprefo da Papa Silverio per tanta ftrage c

crudelta ufata contra de miferi Napoletani j e riconofcendo cgli il fuo

fallo, tomato, che fu a Napoli, c trovandola priva quafi affatto di

abitatori, s mgegnb di ripopolarla con farvi venir gente da tutte le

Citta e Luoghi vicini .

A queite nuove il Re Teodato fpedi 1 efercito de fuoi Goti nel-

la Campania forto il comando di f^itige^ valorofo Capitano, che gran
faggio di fua bravura a^ea dato nelle battaglie de Goti contro i Ge-

pidi a tempi del Re Teodcrico. Raunaronii coftoro ad un Luogo ap-

pcllato Rcgeta, trentacinque miglia lungi da Roma, e quivi deteltan-

do la dappocaggine di Teodato, che non ofava d ufcirein campagna,
e fofpettando mtelligcnza di lui con Giuitiniano Augulto, per tradire

e diftruggere il Regno Gotico: aH improvvifo acclamarono per loro

Re lo itciro Vitige . Cib intefo da Teodato, che a mio credere li tro-

vava in Roma, coila maggior fretta pofljbile s incamminb alia volta

di Ravenna; ma fopragiunto nel cammino da un certo Ottari fuo ne-

mico, che fpeditogli dietro da Vitige, meglio dovette adoperar gli

fproni, fu ghtato da cavallo, e private di vita. Afficurato di cib Vi-

tige, e fatio imprigionare Tecdegifch t Figliuolo d efTo Teodato, pen-
so dipoi, perche non avea tali forze da poterfi opporre a Belifario,
trovandofi allora il nerbo migliore de Goti nella Gallia e nella Vene-

zia, o per altri motivi, di temporeggiare, e di ritirarfi a Ravenna, per
difporre ivi meglio la difcfa del Regno, con lafciare intanto quattro
raila de fuoi alia guardia di Roma, e Leuderi uomo prudentc alia loro

Tom. III. Tt teita.
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ERA Volg;. tefta. In Ravenna forzb Matafunta, Figliuola d Amalafunta ad acect-
ANNO 536. arlo per Marito, a fine di ftabilirfi meglio ncl Regno, irnparentan-

dofi col fangue di Teoderico . Pofcia fpedi Ambafciatori a Giultinia-

no, per tentar pure, fe poteva ottener la pace. Ma non pote punto
frauovere 1 ammo Imperiale, troppo anfiofo, e gia pieno di fperanza
di riacquiftar tutta T Italia. Intanto fi diede Vitige a raunar genre ed

lo Epiti
arm W e perciocche Teodato fuo anteccflbre tra per non tencr im-

jj., pegnate nella Gallia tante foldatefche, e per tirare in una lega difen-

fiva ed offenfiva i Re de Franchi, aveva efibito di cedere a i raedefi-

mi tutto quanto pofledevano nella Gallia gli Oltrogoti: Vitige anch*

egli profegui e conchiufe con effi quello trattato. Colla ceffione fud-

dctta, e con pagar loro venti mila fcudi d oro, promifero e giuraro-
no i Re Childeberto^ Tevdeberto^ e Clotaria di aiutar Vitige nella dife-

fa del Regno d Italia. Se quefta lega fatta con Principi, a quali nul-

la coftavano i giuraraenti , riufciffc profittevole a i Goti, in breve cc
ne avvedremo. Certo c bensi, che allora i Re Franchi fenza fpefa c

fatica alcuna entrarono in pofleflo di tutta la Provenza, e di quanto
di la dall Alpi era di ragionc de gli Oftrogoti, e divifero fra loro quel-
le Provincie: con che divennero padroni di tutta la Gallia, a riferva

della Linguadoca, in eui feguitarono a fignoreggiare i Vifigoti, e del-

la Bretagna minore, che aveva i fuoi Duchi, Re talvolta ancora ap-
pellati. Intanto Blifario

&amp;gt;

lafciato un iufficiente prefidio in Napoli, e

in Cuma, che erano lc due uniche Citta della Campania atte ad efler

difefe, mife in raarcia 1 armata fua verfo Roma, e per iftrada ricevet-

te un Ambafciata de Romani^ che gli offerivano la refa. della Citta,

giacche non (i fentivano voglia di provare il crudel trattamento, toc-

cato a i mifen Napoletani. A dirittura dunque camminando a Roma,,
trovo aperta una Porta, per cui pacificamente entro, mentre che per
un altra uiciva la guarnigione Gotka, accortafi di non poter difendc-

re la Citta con si poca gente contro il volere de Cittadini, Rimafe
nondiraeno prigione (forie con fegreto concerto) Leuderiloro Capita-
no, che infieme colle chiavi delle Porte di Roma fu inviato da Beli-

fario all Imperador Giultiniano . Artefe dipoi Bclifario a fortificar Ro
ma con riparar le mura cadute, cignerle di una larga e profonda fof-

fa, fabbricar merli, e fare ogni altra provviilon da difefa, ben preve-

dendo, che i Gori, raunato tucto il loro potere, verrcbbono a trovar-

la, fenza ch egli aveffb forze da alpettarli in campagna.

Anna
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Anno di CRISTO DXXXVII. Indizionc xv,

di SIL VERIO Papa i.

di GIUSTINIANO Imperadore n.
di VITIGE Re ?,

fenxa Confoli.

IN
Oriente fu fcgnato il prefente anno colla formola Pofl Confulatum ERA Vo!g,

Belifarii Anno II. In Occidente coll akra Pofl Confutation Paulini ANN 0537.

Anno ill. Belilario inunto fpedi Coftantino con un corpo di gente ad

occupar Narni, Spoleto, e Perugia. Per impedire quetti progretfi. 00, 00 f f
cf,

Vitige anch egli invio un altro corpo di gence a quella voka, e fcgui ^1^ ^
&quot;

ne Borghi di Perugia una zuffa fra loro , nella quale i Cefarei reltaro- \^ t6
no lupcriori. Vitige avvifaco di quefto fucceflb, giudico neceflario il

muovcrfi in perfona. Prima invio Afinario^ ed Uligifalo con un grande
cfercito verfo la Dalmazia, con ordme di afpettare un rinforzo, che

gli

(i faceva fperare dalla Svevia, c pofcia di portarfi aU afledio di Sa-

&amp;gt;naj
al quaJ fine deftino ancora moke navi lunghe. Fu in facci poito

rallcdio a quella Citta per terra e per mare, ma vi fi trovo una vi-

forofa

difefa per parte di Cofianziano Generate dell Imperadore. Pofcia

mife in marcia lo fteflb Re Vitige alia voka di Roma col fuo efer-

cito, che Procopio fa confittere in cento cinquanta mila perlone tra

cavalU e fanti . Erano i cavalieri per la maggior parte Corazzicri . Non
farebbe impoffibile, che Procopio avefle accrefciuto di moko il numcro
dclle truppc Gotiche, per maggiormeme efakare il fuo Gcnerale, che
con tanto meno fece refiflenza a quefto torrente. Paflarono feliccmen-
te i Goti di la dal Fiume Tevere, e quivi li attacco una fiera bacta-

glia co i Greci, in cui Belifario fteflb piu da foldato, che da Gene-
rale combattendo, rifpinfe piu d una voka i nerruci, con rkirarfi in-

fine dopo una grande ftrage di quelli, entro le mura di Roma. Fu
llretta la Citta con un forte affedio dall efercito Gotico, che proba-
bilmente non era in tanta copia, come poco fa o diede ad intendcre

Procapio, confcflando
cgli (^), che non

f
ote cingerla tutta per ia gran- (b) Proof*

dezza della Citta . Tagliarono i Goti tutti gli Acquedotti intorno ad de E U-

cfla Citta } impedirono i mulini, che macinavano il grano. A tutto
Got illf - r&amp;gt;

provvide rindcfeiFo Belifano. CoJl ufo degliarieti, delle teftuggini,
taf i5

ed akre macchine fi diedcro i Goti a travagliar le mura ; entrurono.
anche nel Vivaioj ma con loro ^ran perdita furono riipmti . Comin-
cio intanto a fentirfi in Roma la fame; e pero Beiifano a tin di falvarc

i

Tt 2.
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ERA Volg. guito, fenza chc fi provafle oppofizionc dalla parte de Goti. Scriffe
Sr.iKo 537.

p fc j a all Imperadore con ragguagliarlo di quanto andava fuccedendo ,

ed infieme con pregarlo vivamentc d inviargli il piu prefto poffibile
un buon foccorfo di genre c d armi: altrimenti farebbe inevitabile la

rovina de gli affari, c del credito di Sua Maefta in Italia.

Durance quefto afledio, fuccedettc un efecrabil rivoluzione nella

Chiefa Romana, di cui fu cagione 1 empieta ed avarizia di Tcodora Au-
gufta, efecutore Btlifario, che piu capital facea della grazia d effa

Imperadrice, che di quells di Dio . Racconca Anaftafio Bibliotecario

avere efTa Augufta fcritto a Papa Silverio, con pregarlo iftantemente
d andare a Coftantinopoli, o almeno di rimettere nella Sedia Epifco-
pale di Coftantinopoli Antlmo depofto ,

e gia riconofciuto per Eretico ,

Lctte quefte Lettere 1 afflitto Papa ben previde, che gli fi preparava
una gran tribulazione, a cui fuccederebbe anche la fua morte . Rifpofe
di non poterla ubbidire per conto alcuno, tmtandofi d un Eretico.,

per non rnancare tropo fconciamente al facro fuo miniftero. Allora Ta-
dirata PrincipefTa tratto con Vigilio Diacono della Chiefa Romana, chc
era reftato in Coftantinopoli dopo la morte di Papa Agapito, e feco

concerto ]a depofizion di Silveno, e 1 efaltazione al Pontificate del

(a) Liberal, medefimo Vigilio . Liberate Diacono 00 foggiugne, che fegui tal con-
Ereviar. venzione con patto, che Vigilio, creato che fofTe Papa, abolifle il Con-

ciiio Calcedonenfe, comunicafle con Teodofio Vefcovo Eretico di A-
lefTandria, col fuddetto Antimo, e con Severo capo de gli Eretici Ace-

fali, e pagaffe in oltre una buona Comma di danaro, cioe duccnto Li
bre d oro. Cio fatto 1 invio in Italia con ordine a Belifario di trovar

pretefli per deporre Papa Silverio, e intronizzare Vigilio. Si fecero

percio falrar fuori de falfi teftimonj, che aflcrivano d aver tenuto Sil-

verio pratica co i Goti d introdurli in Roma per la Porta Afinaria ,

(b) Protop. quando lo fteffo Procopio () attefta, che per incitamento fpezialmen-

Qtfki i
te d eflo Papa Silverio, Belifario fu introdotto in Roma. Compar-

taf. 14.
vero ancora Lettere, fcritte alia macchia fotto nome d eflo Papa, par-
land dello fteffb trattato. Chiamato Silverio al Palazzo da Belifario,
c da Antonina fua Moglie, appena gli ebbero efpofto il pretefo reato,
che gli fecero levar gli abiti Pontificals, e velhtolo da Monaco, il

mandarono in efilio a Patara Citta della Licia. Quindi Belifario or-

dino al Clero di eleggere un altro Papa con infinuazione, che quefto
avea da efTere T ambiziofb Figilio; e benche non pochi abborriflcro

quefta iniquita, pure ubbidirono, con eleggerlo Papa nel di zz. di

Novembre del prefente anno. Forfc fu pretefo, chel elezion di Sil-

yerio fofTe ftata nulla, perche fatta fenza la necefTaria liberta de gli
Elettori. Ne molto ftette Tintrufo Papa Vigilio ad efeguire qunnto

egli ayea promeflo a Teodora Augufta, con ilerivere a Teodofio Alef-

landrino, Antimo Coftantinopolitano, e Severo Antiocheno Eretici,
e con aflerire di tener anch egli la loro dottrina. Ha addotto il Car-

^c) Sawn, dinal Baronio (t~) varie ragioni per credere, che quella Lertera, a noi

Annul. Etc. confervata da Liberaco Diacono, noa fia veramente di Vigilio
-

t ma il

P4*



A N N A L I D I r A L I A. 33 J

Padre Pagi () ne adduce dell altre, per comprovarh vera, facendo- ERA Volg.&quot;

ne menzione anche Victor Tunonenfc. Nulla pero efla nuoce alia di-

gnita della Sede Apoftolicj, perche Silverio, quantunque eliliato, non
lafciava allora d efiere vero Papaj e Vigilto non godeva i privilegi
de legittimi fommi Pontefici. Oltre di che ognun confefla, ch egli
firaoniacamente ufurpo la Cattedra di SanPiecro. Simil r iniquita non
s erano provate fotto i Re God} anzi efli porrarono fempre riveren-

za a i Prelati, e al Clero Cattolico ; e nell afledio fteflb (lo confefla

Procopio) ne pur moleftarono le Bafiliche di SanPietro e di San Paolo,
pofte fuori di Roma, e permifero, che vi fi ufiziaffe, come prima .

Bifogno vedcr tali moftruoGta fotto Belifario, che pur fi profeflava
Cattolico .

Sffguitava intanto 1 afledio di Rofna, minutamente defcritro dall

cloquentc Procopio, fpcttatore di vifta di tutto. Varia era la fortuna

de combattenti, vigorofi gli aflalti, piii vigorofa la difefa, e frequenti
le fearamuccie colla peggio ora de gli uni, ora de gli altri . Vitige
occupo la Citta di Porto, affinche non poteffcro da quel ramo del

Teverc, allora divifo in due, venire foccorfi di perfone e vettovaglie
a. Roma. Giunfero nulladimeno da li a vend giorni a Belifario raille

e feicerrto Cavalli, inviati da Giutliniano, la maggior parte Unni e

Schiavoni . Ma nella mifera Citta di Roma al flagello della guerra due
altri nello fteflb tempo fi aggiunfero, cioe la Careftia de viveri, e la

Pefte, di modo che it Popolo comincio a reclamare. Belifario 1 ac-

queto coll aTvifo de vicini foccorfi da bocca e da guerra, che fi di-

cevano gia arrivati a Napoli . Non era pero migliore la fuuazton de
Goti afledianti, perche s era fminuita di molto la loro Armata per le

morti c ferite, ed erano anch effi fieramente malmenati dalla peftilen-
za e dalla fame. Udico dipoi, che era in viaggio un potente rinforzo

di Greci per terra e per mare, ingrandito aflTai piu, come e il coftu-

me, dalla fama, fpedi Vitige a Belifario r e conchiufe feco una tregua.

Dopo di che felicemente arrivo a Roma un copiofo convoglio di gra-
ni e d altre vettovaglie, condotto da Oftia pel Tevcre, e delpari-vi

giunfero alcune poche migliaia di fanti e cavalli, che furono fufficienti

a rinc^rare gli animi fieramente abbattuti del Popolo Romano () . (b)

Probabilmente verfo il fine di queft anno comparve a Roma Dazio
^f.

Arcivefcovo di Milano con alcuni de Cittadini primarj della fua Cit- M
ta, per pregar Belifario di volere fomrniniflrar loro un picciolo corpo
di combattenti, aflerendo, che con quefto lieve rinforzo avrebbono
forze e nianicra di cacciare i Goti da Milano, ed anche da tutta la

Liguria. Belifario diede lor parola di farlo. Akro non so io intende-

re, le non che i Goti avefTero bandito da Milano quell Arcivefcovo
colla fua comitiva: altrimenti troppo pericolofo per efli farebbe ftato

il portarfi con tanta pub blicita a Roma, per trattar co i nemici ,

Anno
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Anno di CRISTO DXXXVIII. Indizionc i.

di V IGIL 10 Papa i.

di GIUSTINIANO Imperadore 1 1.

di VIT IGE Re 3.

Confole S FLAVIO GIOVANNI, fenza Collega,

ERA Volg. TN Orientc fu create Confole qucfto Giovanui
y
uomo Pagano di fet-

A UNO 538. J^ ta, c cio non oftante cariffimo e potentiflimo nella Cortc di Giu-

fliniano, ficcome abbiamo da varj paffi di Procopio. Era prima falito

alia Dignita di Prefetto del Pretorio, ed ornato del Patriziato; e tut-

toche avefle uccifo Eufebie Vefcovo di Cizico, cib non gl impcdi pun-
to il confeguire i primi onori dell Irnperio . Se quefto e vero, (I con-
tera anch effb fra i reati di Giu(tiniano. Ncll Occidente 1 annopre-
fente fi truova comraflegnato colla formula: Poft Confulatttm Paulini

(a) LUtmt.
junioris Anno IV. Per atteftato di Liberate Diacono

(&amp;lt;), giunto chc
* Sre vi&quot;r.

-

u papa Silverio a Patara, il Vefcovo di quellaCitta, comp^ffionando
la di lui disgrazia, e deteftando il facrilego alternate de luoi nemici,

coraggiofamente void a Coftantinopoli ,
e prefcntatofi all Imperador

Giultiniano, fi fcaldo forte in favors del Papa, con rapprefentargli
1 enormita dell ecceflb in trattar cosi un Romano Pontefice, capo vi-

fibile di tutta la Chiefa di Dio . Fecero breccia nel cuore di Giufti-

niano le parole di quelto buon Prelato; e pero diede ordine, rhe Sil

verio fofle condotto a Roma, e fi giudicarfe intorno alia verita o fal-

fita delle Lettere a lui attribuitc. Se fi provaflero vere, egli fe ne
atidafle fuori di Roma a vivere in quella Citta, chc piu gli piaceflc.
Se poi falfe, foffe rimefTo nella Sedia primiera. Ma 1 empia Teodora

Augufta, udita querta rifoluzione del Marito, fpinfe Pelagio Diacono
della Chiefa Romans, che efercitava allora la funzione d /Vpocrilario,
o fia di Nunzio, prcffb 1 Imperadore, per dillornarne 1 efecuzione .

Stette faldo Giultiniano nel fuo propofito. Fu ricondotto Silverio in

Italia: il che faputo da Vigilio, ricorfe a Belifario per timore d efferc

cacciato dall occupata Sedia, cd ottenuto che Silverio fufle confegnato

(b) Kiflr. a due fuoi famigli, il mandb nell Ifola Palmnna, o fia Palmarola, ov-

vero, come ha 1 Autore della Mifcella (^), con Araftafco (0 5 nell Ifola

di Ponza, viciniffima ad e(Ta Palmaria, dove foti la lor guardia fu la-

c.
Ĉl*to morir di fame. Cosi Libcrato Diacono. Nondimcno Proco-

in Vit. sil- pio (^), meglio iiiformato di quefti afFari, lafcio fcritto, eflere ttata

verii. Antonina Moglie di Belifario, che mando un certo Eugenio fgherro,
(d) Pncof. jj cu j fo iea valerfi per (bmigiianti misfatti, a levar di vita 1 infelice

iJ Pontefice. Erano si ella, come il Manto, fchuvi dichiarati dcH Im-

pcra-
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jxrradrice Teodora, dl cui vcrifimilmente venne 1 ordine fegreto di si ERA Volg,

cnorme delitto . Rapporta il Cardinal Baronio () una Lettera d eflo AN NO 538.

Papa, in cui fcomunica I ufurpatore Vigilio; ma quefta vien tenuta ^j^
r &quot;

cc

per falfa dal Padre Pagi (), e da altri . Secondo Anaftafio 0) fu Sil-
(b) /&amp;gt;*fi*

verfa- toko di vita nel di to. di Giugno di queft anno, e venne rico- Crit. Baron.

nofciuto per Martire, e al fuo fepokro fuccedettero varie miracolofe (c

guarigioni . Pure non fappiamo, che di tale enormita facefTe rifenti-
w *

Enento alcuno il si decantato Cattolico Imperador Giuftiniano . Egli e

poi credibile, che dopo la morte dt quefto fanto Pontefice il Clero

con qualchc atto pubblico di nuova elezione o di approvazione legif-
timafle la perform di PigiHe, eflendd fuor di dubbio, ch egli da li in-

nanzi fu riconofciuto ed onoraro da tutti , come vero Papa c Succef-

fore di San Pietro. E merits ben d eflere oflervata I aflillenza fpeziale
di Dio alia fanta Chiefa Romana, perchc Vigilio, entrato si vitupero-

famente, e contra le leggi Canoniche nel Pontificato, comincio da li

innanzi ad edere un akr uomo y e a foftencr con vigore la dottrina

della Chiefa Cattolica, mafTimamente con abbracciare i primi quattro

Concilj Generali, come apparifce dalle Lettere, ch egli ferine all Ira-

perador Giuftiniano^ e a Mennn Patriarca di Coftantinopoli, rapporta-
te dal fuddetto Cardinal Baronio .

Seguitava inranto I aflcdio di Roma e la tregua fra le Armate,

quando venne in penfiero a Belifario di proccurare una diverfione all

armi ncmiche . (d) Pertanto ordino a Giovanni Nipote di quel Vita- (d)

lisno, che diede tanto da fare ad Anaftafio Imperadorc. di fcorrere *
??&quot;,

.. ... Gothic. I.

con due mila cavalli nel Piceno, cggidi Marca d Ancona, e di pren- (a^ J0
dere e faccheggiare quel che poteffe . Fu volentieri ubbidito da Gio
vanni . Incontratof] egli con Uliteo Zio paterno di Vitige, che fe gli

oppofe con moke fquadre ,.
valorofameme combatte, e disfcce quelle

truppe, colla morte dello (lefTo Condottiere. Trovate poi le Citta

d Otimo c d Urbino ben prefldiate, ed in iftato di non temere di lui,

palso innanzi fino a Rimini : da dove ririratifi i Goti per fofpetto dc

gli abitanti, e per timore di qualche intelligenza in Ravenna, diedero

comodo a Giovanni d impadronirfene. Ne era mal fondau 1 apprerv-
fione de Goti, fcrivendo Procopio, che Matafunta, la quale per tbrza

avea fpofato il Re Vitige, non si tofto ebbe intefa la vicinanza di

Giovanni, (fors anche 1 aveva ella invitato a marciare a quelh voka)
che fe ne rallcgro forte in fuo cuore

,
e con un fegreto MefTo co

mincio a trattar feca di nozze e tradimenti . Fu cagione la prefa di

Rimini, che Vitige levafle 1 afTedio da Roma ful fine di Marzo. Nel

ritirarfi, e paffare il Tevere, il campo fuo fu affalito da Belifario, e

n cbbe una buona fpelazzata. Vitige, dopo aver mandati buoni pre-

fidj in Chiufi, in Orvieto, Todi, Ofimo, Urbino, Montefekro, c

Cefena, col refto dcll efercito pafsb aU afledio di Rimini, e 1 intra-

prefc con tutio vigore. Intanto ;ion trafcuro Belifario le richiefte fat-

tegh da i Mihntfi, e per mare fpedi fotto il comando di Msndil.i

milk fanu con cffi alia voka di Gcnoya. Giunfcro cckftoro dipoi in

vici-
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ERA Volg. vicinanza di Pavu, e loro convennc azzuffdrfi co i Goti ufciti di quella
ANN0538. Citta, ed ebbero la fortuna di sbaragliarli e d infeguirli fino alle por-

te, ma con reftar ivi trucidato Fidelia Prefetto del Prctorio, che per
eflere oriondo di Milano era ftato inviato anch egli come pcrfona utilc

a quella imprcfa. Perche in Pavia, Citta ben fbrtificata
,

s erano ri-

dotti con tutto il loro meglio i Goti, abitanti in quelle parti, non
fi pote da si poca gente tentarne I acquifto. Pero a dirittura pafTa-
rono a Milano, la qual Citta ii fottraffe fecondo il concerto all ub-
bidienza de Goti, ed acclamo J Imperadore per fua mala fortuna, e

fenz aver prefe buone mifure . Altrettanto fecero Bergamo, Como,
Novara, ed altri Luoghi, ne quali Mondila invio picciole guarnigio-
ni, con reftargli folamente trecento uornini per difefa di Milano. Ma
appena ebbe Vitigc intefa la ribellion di Milano, che fpedi a quelb.
volta Praia, Figliuolo d una fua Sorella, con una iufficiente Armata,
che di la a nan molto s ingroiso coll arrive di died mila Borgogno-
ni . Venivano queiti mandati in aiuto di Vicige da Teodeberto, uno
de i Re Franchi per toddisfare alia capkolazione tra loro conchiufa

nella ceffione di fopra accennata de gli Stati gia pofleduti nelle Gal-

lie da gli Oitrogori . Niuno venne de Franchi, e fu anche fatta cor-

rer voce ,
che gli (ttffi Borgognoni di lor moto proprio , e fenza fa-

puia di Teodeberto, erano caiati in Itulia, per rifpetto che fi aveva

alt Imperadore, e perche dianzi aveano prefo i Re Franchi qualche

impegno di lega con eflb Augufto, giacche quefti per maggiormeme
cattivarfi lo fteflb Teodeberco , 1 aveva probabilmente adottato, con

titolo nondirneno di folo onorc, per fuo Figliuolo, come abbiamo da

due Lectere del medefimo Re a Giulhniano preflb il Duchesne
(&quot;),

clefre~Hi-
ne^c 9ua^ ^ chiama Padre. Fu dunque iiretto d afledio Milano, fcnza

flor. Franc, che fi fofle pnma provvcduto al bilogno de viverij ed eflendo si fcarfo

Tom. i. H prefidio Imperiale, convemva, che i Cittadjm hxceflero anch effi le

fag. 861.
guardie alle mura. Non dormiva in quefto mcntre Belifario, Lafciata

una lieve guarnigione in Roma, con quanta gente aveva s invio ful

fine di Gitigno alia volca dell Emilia. Gli fi renderono Todi c Chiufi,

con reftar prigionieri i prefidj Gotici, ch egli app-reflb mando in Si-

cilia. Giunfc in quelli medelimi tempi per mare nel Piceno un rin-

forzo, inviato da Giuiliniano in Italia, confiltente in cinque mila Greci

pedoni, e circa due mila Eruli. Ne era condottiere Narfite^ uno de

primi Ufiziali dell Imperadore, uomo di gnm coraggio ed attivita,

tuttoche Euntico. Unitofi con iui BeHfario nella Citta di Fcrmo, te-

nuto fu configlio, e perche fi ricevctre awilo da Giovanni afiediato

in Rimini, ch egli non poteva piu di fctte giorni foitenere la Citta

per mancanza di viveri, fu rifoluto di marcure a dirittura cola. Ma
non afpettarono i Goti 1 arrivo de Greci per ritirarfi daU alTedio. fn-

forfero poi gare ed emulazioni fra Belifario e Narfetej e perche non

andavano d accordo ne configli, fi divifero. Nulladimeno impenfata-
mente riufci a Belifario d impadronirfi d Urbino, c a Narfete d cn-

trare in Irnola, ed in altri Luoghi dell Emilia, ma non gia di Ce-

fena,
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fena, fopra cui fu fatto un vano tentative. Infieri in queft Anno un ERA Voig

orrenda Careftia per tutta 1 Italia, di modo che per atteiiato di Da- ANNO 53^1

zio Arcivcfcovo allora di Milano, citato fuor di fito dall Autore della

Mifcella 00, aflaiffime Madri mangiarono i lor Figliuolini, probabi!- W
mente durante Pafledio di Milano, dove comincio a provarfi quefta

terribil fame . Procopio, che era prefente a quefti guai, fcrive, effere

ftata voce coftante, che foffero in quell Anno morn di fame cinquanw
mila contadini nel folo Piceno, e piu ancora nell Iftria e Dalmaziaj
e che nel territorio di Rimini due Donne rimalte fole in una cafa fi

mangiarono diciafette Uomini ,
con uccidcrli di notte di rmno in ma-

no, che capitavano al loro tugurio .

Anno di CRISTO DXXXIX. Indizione n.
di V IG i L 10 Papa 2.

di GIUSTINIANO Imperadore 13.
di V i T i G E Re 4.

Confole 3 FLAVIO APPIONE, fenza Collega .

FU
create Confble quefto dppione da Giuftiniano Augufto . Suo Pa

dre Strategic era Patrizio e Teforiere dell Imperadore, e fi truova
anche appellate Exconfole nella Novella centefimaquinta di Giuftinia

no, fenza che apparilca in qual Anno cgli eferciufle il Confolato, c

percio con apparenza, che folamente per onore gli fo(Te conferito

qucl Titolo, o pvire che 1 Imperadore, allorche fu Confole, il fufti-

tinfle in quella Dignita per qualche Mefe. Rcllo il principio di queft
Anno funeltato da una delle piu orride Tragedie, che mai fi poiTiuio
udire. Continuando 1 afledio di Milano, fempre piu crefceva il furor

della fame , in guifa che il Popolo fi riduffe a mangiare fino i piti
fozzi e fchifofi animali . Non lafcio Belifario d inviare a quella volta

un foccorfo di truppe condotto da Martino, e da Uliare fuoi Capita-
m i ma coltoro fi fermarono al P6

,
non arrifchiandofi di andare in-

contro al groflb campo de Goti e Borgognoni . Ne fcrifTero a Beli

fario, il quale determine con aflenfo di Nariete di fpedirc altra gen-
te . Ma mentre i primi fi fermano, e fi preparano gli altri a muo-
verfi, non potendo piu rcggere Milano a i morfi della fame, Mon-
dila e Paolo Capitani di quei pochi Greci, ch erano nella Citta, ca-

pitolarono co i Goti di renderfi, talve le vite loro, con abbandonarc
alia difcrezion dc nemici quelle del Popolo. Pcrtanto entrati co i Bor

gognoni i Goti, anfanti di punire la ribellion de Cittadmi, fccero
barbaricamente man bafla fopra i Senator! , e fopra tutu gli altri ma-

ichi, non perdonando ne pure a i fanciulli, ne a i Sacerdoti, che
Tom . Ill, V v per
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ANNO 539.

(a) Martut

jtventiftnf,
in Chronic*

(b) Procep,
di Beit.

Goth, lib* l,

(, 21,

(c) &quot;Baron,

^tnnal. Eect

ad Ann.

538.

(d) Proctf.
lie Sell. Ct-
thic. I. l.

cap. 11.

(e) Paalus
Diaconm

Hijlor. Lan-

gibardor.
L I. C. 21.

(f) Sigeber.
tus in Chro-
nico.

(g) Prtcop.

per atteftato di Mario Aventicenfe 00 furono fcannati nc facri Tetn-

pli ,
e fopra gli fteffi Altari . Le donne tutte furono fatte fchia-

ve, e donate a i Borgognoni in ricorapenia del preftato foccorfo, e
la Citta tutta faccheggiata, e poi diroccata e ridotta ad un mucciiio

di pietre . Se vogliam credere a Procopio () , furono in si efecranda

giornata tagliati a pezzi piu di trecento wild uommi: numero, che giu-
ftamente fi puo fofpetcare eccedente il vero, perche computate le

donne avrebbe dovuto quella Citta contenere almen da fecento mila

perfone in un giro allora minore del prefente, fe non immaginaffimo
rifugiata entro quella Citta una buona quantita de gli abiratori delb

Campagna. Loda il Cardinal Baronio (0 Dazio Areivefcovo di Mi-

lano, perche fi ftudiafle di liberar quella Citta da i Goti Ariani, e

promovefle la ribellione . Non cntro io a difputare, fe fofTe o non
fofle lodevole Toperar contro il giuramento di fedelta, preflato a i

Goti, che pur hfciavano vivere in pace i Cattolici . Bensi dico, che

fi pote defiderar piu prudenza nel facto di Dazio, il cui zelo intem-

peftivo fi riro dietro la lagrimevol rovina della Citt^ e del Popolo
luo ; e che per un pugno di gente inviato cola da Belifario non fi

dovea efporre il fuo gregge al pericolo di foccombere fotto la pof-
fanza tuttavia grande de i Goti in Italia . Ebbe DAZIO la fortuna di

falvarfi colla fuga, e di ritirarfi a Coftantinopoli, dove fi trattenne

circa quindici anni,. lungi daU eccidio dell infelice Patria fua, e quivi
in fine terrninb i fuoi giorni nell Anno ffi. Mondila e Paolo Capi-
tani co i Greci di lor feguito , anch effi ebbero falve le vice, e fu

rono condotti prigioni a Ravenna. Torno tutta la Liguria in poterc
de i Goti, e non parlandofi piu de i Borgognoni, fcgno e, ch efli

dovettero ritornare al loro paefe .

Stava intanto Vitige co i primarj fra Goti ftudiando le manieic

di poterfi foftenere in quefla si pericolofa guerm; e fu conchiufo di

tirare in Italia con una grofla ofFerta di danaro i Longobardi, allora

abitanti nella Pannonia, o fia neU Ungheria. A tal fine furono fpedi-
ti Ambafciatori a faci

y
o fia Faccene^ Re in quefti tempi, per quan-

to fcrive Procopio (a!), di quella Nazione-, nel che non s accordano

con lui Paolo Diacono (0, ne Sigeberto (/), da quah abbiam vedu-

to, che dudoinQ infin 1 anno fij. conduce! Longobardi nella Panno

nia. Procopio parlando poi diffufamente de Longobardi piii fotto
(&amp;gt;,

fcrive, che Giuftiniano donb loro il Norico e la Pannonia, ed inforfe

poi guerra fra effi e i Gepidi, regnando Audolm Red elTi Longobar
di. Riufci fenza frutto Tambafciata, perche fi trovo, che i Longo
bardi aveano ftretta lega coU Imperador Giuftiniano, e fedelmente la

volcano mantenerc. Percio Vitige s appiglio ad un altra rifoluzione, c

fu quella di muovere Cofroe Re di Perfia a far guerra a Giuiliniano,
con ifpedirgli a tal fine Ambafciatori, non Goti, ma Italiani: il che

fu di un graviflimo fconcerto all* Imperio d Onenre, di modo che non
fini queft anno, che Giuftiniano venne in penliero di far pace co i

Goti, e rimando in Icalia gli Ambafciatori di Vitige 3
che erano tut

tavia
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cavia in Coftantinopoli , promettendo di fpedire perfone a Ravenna con ERA

plenipotenza di trattarne. E perciocche intele i difparcri, chc tutta- ANNO 539,

via continuavano tra Belifario c Narfete, richiarao 1 ultimo a Coftan

tinopoli, e penfava anchc di far lo fteflb di Belifano, per dargli il co-

mando dell Armata deftinata contra de Perfiani . Belifario intento alle

fuc imprefe, dappoiche ebbe intefe e compiante le inefplicabili cala-

rnita di Milano, pafsb ad aflediar Ofiraoj invib Cipriano e Giujlino fuoi

Capitani a tenure 1 acquifto di Fiefole : giacche quelte due Citta il

trattenevano dal paflare innanzi verfo Ravenna. Mando ancora Mar
tina e Gievaatti verfo il P6, che fi pollarono in Tortona, tuttoche

Citta priva di mura. Praia Capitano di Vitige, che comandava nellr

parti di Milano, ebbe ordine di paflare il P6, per isloggiare di la-i

Greci. Ubbidi egli, ma non fi attcnto poi di aflalirli, e folamentc

ando ad accamparfi poche miglia lungi da loro.

Gia abbiam veduto, che razza di genre, intenta folo ad ingran-
dirfi o per diritto o per traverfo, foflero allora i Re de Franchi. An-
che nell anno 5-57. per atteftato di Sigeberto (&amp;lt;)

furono vicini a far (a) signer-

guerra fca loro, fe non fi fofle intevpofta la fanta Clotilde loro Madre tu
.

s tn chro

ed Avola. Procopio anch egli aggiugnc (^), che quella Nazione non ^ Procf
f..,

fapeva allora cofa fofle il mantener parola, ed aver eglino bensi pro- deStU.Co;.

fefiata la Religionc Crittiana, ma con ritencr tuttavia varie fuperftizio-
M- 3- c - 2 f-

ni del Paganefimo, forfe perche non tutti 1 aveano peranche abiurato, , , A,MJ,

o pure, come fi ricava da Agatia 0) co i Franchi buoni Cattolici nelle \n HI/. J, x.

Armate erano mifchiati gli Alamanni, gentc divenuta loro fuddita, e

tuttavia barbara, e in gran pane Idolatra. Fra effi Re il piu potente
era Teodeberto, appellate Re d Auftrafia. In una Lettera da lui fcritta

a Giultmiano Augufto, in cui nondimeno v ha de i norm fcorretti, egli
dice di ftendere il fuo dominio da i confini della Pannonia fino all O-
ceano, abbracciando la Toringia, e parte della Saflbnia, e la Syevia,
o fia 1 Aleraagna, e le Provincie del Belgio, okre alia porzionc a lui

toccata del Regno della Borgogna, e ad altri Stati di fua giurifdizio-
ne . Ora Teodeberto, al vedere in si pericolofa guerra impegnati, e

fmunti non meno i Goti, che i Greci, dimentico del bel titolo di

Padre, ch egli dava a Giuftiniano, e de i regali da lui ricevuti, e delle

belle promefle a lui fatte; molto piu dimentico dell obbligo contrat-

to di aiutar Vitige, che a quefto fine avea ceduto a lui, & a i due
Re fuoi Zii tutto quanto pofledevano nella Gallia i fuoi Goti, o vo-
cliam dire Oitrogotij entro in penfiero di profittare anch eeli di si /j\ ,in r n&amp;gt; /L j t i nil- n*- v) M-Urtus
bella occauone coll acquiito di qualche porzione d Italia, Mario Aven-

Aventicenf.
ticenfe (^), e il Continuatore di Marcellino Conte (0 riferifcono al / ckrtnho.

prefente anno quefto fatto, che abbiamo piu diftefamente narrato da

Procopio (/), Scrittore allora dimorante in Italia al fervigio di Belifa-

rio. Teodebeno adunque, mefla infieme un Armata di cento mila per-

fone, per 1 Alpi della Savoia calo nel Piemonte. Erano quafi tutti (f)

Fanti, che non portavano ne archi, ne picca, ma folamente lo fcudo dte
:

e k fpada, con una cortaaiza, nclle cui .cima il fcrro groflb ,
dall una

\

&quot;

V r i par-
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ERA Vo!. parcc e dall altra era ben aguzzo e taglicnte. Nclle battaglie dato il

ANNO $39. fegno, con ifcagliare quell azza folevano rompere lo fcudo del nimi-

co, e poi avventarfegli colla fpada, ed ucciderlo . I Goti in quelle

parti ail avvifo, che vem va si forte efercito di Franchi, s avvifarono

tofto, che foflc in loro aiutoj e gia parea lor di veder Belifario fup-

plicare per un paffaporto da poterienc tornar colla vita in Oriente .

Nulla di male fecero i Franchi, finche giunfero al P6, dove i Goti
aveano un ponte, perche defideravano forte di pafTarlo con lor buona

grazia. Ma appena vi furono fopra, che prefi quanti Figliuoli e Mo-

gli de Goti ivi fi trovarono, ne fecero un fagrifizio a qualche lor fal-

fo Dio, e ne gittarono i corpi nrl fiume . Spaventata la guardia de

Goti, fcappo tofto in Pavia. Arrivarono i Franchi, dove era 1 accam-

pamento de Goti verfo Torrona, da quali fu lor fatto un buon acco-

flimento,
come a buoni amici; quand eccoti fe li veggono venire ad-

oflb quai fieri nemici : cofa, che li fece tutti dare alle gambe con

tal confufionc, che paflarono fin per mezzo il campo de Greci, e a

dirittura fe n andarono a Ravenna. I Greci all incontro al vedere si

grande fcappata vennero in ifperanza, che arrivato Belifario avelTe data

a coftoro una rotta, e pcro prefero I armi per feco unirli . Ma tro-

vandofi burlati, e fieramentc affaliti da i Franchi, fi difefcro ben per

quanto poterono, ma in fine anch effi furono aflretti a voltar le fpallc,

e a fuggirfene. Arrivati in Tofcana ragguagliarono Belifario del dilgu-
ftofo accidenre, e ne rimafe non men egli, che relercito fuo ftrana-

mentc conturbato, per apprenfione che si graflb torrente andafle fi-

nalmente a fcaricarfi fopra di loro. Pertsnto egli fcrifle una bclia Lec-

tera a Teodeberto con rapprefentargli la rivereriza dovuta all Impera-

dore, la poflanza di lui, i patti, e le prome!?e fegutte, ed efortarlo a

ritirarfi .

Attribuifce Procopio all efficacia di quefta Lettera 1 efTere in fat-

ti ritornato da li a non molto addietro il Re Teodeberto colla fus gcn-
te. Ma probabilmente si gran virtu non ebbe una Carta fola. In amen-
due gli ailoggiamenti de Goti e de Greci fuggitt trovarono i Franchi

qualche copia di viveri, e fi fatollarono ben bene . Ma profcguendo
jl cammino tra per effete quella una Iterminata molritudine, e perche
la Careftia e la Guerra avcano defertato il paefe, cominciarono a far

de i digiuni non comandati, c fpeflb altro nor aveano, che fola carne

di buc da cibarfi, c 1 acqua del P6 da here. Quefti patimenti colla

giunta dell aria eftiva, e del clima diverfo produfTcro fra loro di gran-
di malattie, in manierache almeno un terzo di quell Armata in breve

peri, e il reflo era malconcio di fanita . Quelti motivi fecero nfolvere

Teodeberto a ritornarfene a cafa. Del refto fecondo la teilimonianza

di Mario, e del Continuatore di Marcellino, egli fcorfe per la Ligu-
ria e per 1 Emilia, mcttendo turto a facco. Pm d ogni altro Luogo
provo Genova la di lui crudelta , perche non folo uccheggiata , ma
anche rovmata dal furore delle fue genti . E tale fu il foccorfo invia-

to a i Goti fecondo i patti da i Re de Franchi . E quandu mai a que-
ita
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fta fpedizione alludeflcro alcune Medaglis, che fi veggono d eflb Re ERA Volg.

Teodeberto, farebbc da cercare, fe gran gloria leco porti una fcorre- ANNO J39-

ria fatta piu da faccopianno, che da Eroe , per finirdi fpogliare e di

diftruggere le mifcrc Provincic dell Italia, fenza alcino che gli fi op-
ponefle. Profegui intanto Belifario i due afledj d Olimo e di Fiefole,
c dopo raoko tempo e fatiche gli venne fatro d impadronirfi di quellc
due Citta . Dopo di che unite tune le fue genti pafsb verfo Raven

na, e formonne il blocco. Per ben prcmunirli avea Vitige fatto ca-

ricare nella Liguria una buona quantiira di grani, che pofta in barconi

calava gii pel P6 alia voka di Ravenna. Voile la fua sfortuna, che
all improvvifo s abbaffkdero 1 acque di quel Fiume fenza poter paflarc
innanzi le barche&amp;gt; e perb venne tutto qucl convoglio placidamente
alle mani de Greci, con reftare fprovveduta Ravenna, fenza ch ella

potefTe fperar vettovaglie dalla parte dell \driatico, perche Giuftinia-

no era padrone della Dalmaxia, c teneva non pochi legni in qucl Ma
re. Per quello, che dirb piu abbaflb, dovrei qui riferire la refa di

quefta Citta, fucceduta a mio credere-, ma feguitando il Padre Pagi,
mi prendo la liberta di parlarnc folaraence nel fuOeguente .

Anno di CRISTO DXL. Indizionc in.
di VIGILIO Papa 3.

di G JUSTIN i AND Imperadore 14.

di ILDIBADO Re i .

Confole FLAVIO GivsTtvto juftiart, fenza Collega.

Slccome
il Padre Pagi offervo, quefto Giuftino Confole Orientate eb-

be per padre Gsrmano Patrizio, Figliuolo di un Fratello di Giu-

Itiniano, e perb diverfo da Giu tino juniore pofcia Imperadore, che

era naco da una Sorella di Giuftiniano. Viene appellato Juniore pro-
babilmente per diftingucrlo da Giuftino Seniore Augufto, che era fta-

to Confole nell anno f 19. Cosroe Re della Perfia avea gta ficcome diffi,

rnoffa guerra a Giuttinuno (a) colla maggior felicita poffibile, pcrche (a)

non v era nelle frontierc Cefarec etercito alcuno valevole a far refi- de sd. Ptrf.

ftenza . Entrato dunque nclla Vlefopotamia, s* im padroni dclle Citta *

di Sun e di Bcrea, e tirando dritto all infigne Citta d Antiochia, 1 af-

fedib, la prefe, e dopo un terribil m.iccllo de^Cktadini, e un facco

univerlale, la confegnb alle fiamme. Sopra la Soria tutta fi fcaricb

quefto turbine colla rovina dflle Citta e degli abitanti . Grande im-

predione fecero nell anirao di G uitiniano quefii progreffi de Perfiani ,

ne fcorgendofi pnlTente a foltenvre nello fte ro tempo due graviflime

guerre, 1 uaa in Italia, 1 akra in Orienic, ficcome difii, avea ilabill-

to
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BR.A Volg. to di dar fine alia prima come potefle il^meglio,

e di attenderc all al-
.AKNO 540. tra pjj;, importance e vicina&amp;gt; e tanto piu perche avea bifogno d un

bravo e fperimcntato Generale da opporre alia potenza di Cosroe, ne
fi trovava chi potefle uguagliarG a Belifario, la cui perfona egli cre-

deva troppo neceflaria in Oriente. Avea dunque in Italia a quefto fine

deftinati per fuoi Ambafciatori al Re Fitige Domenico e Majjjimino Se-
,
a
\

Iti(m de
natori (a). In quefto mentre i Re Franchi, udirb il pericolo, in cui

Sell. Goth, ftavano gli affari de Goti in Italia, avevano anch effi mandati Amba-
/. i. c.

^&amp;lt;).
fciatori a Vitige, proponendo di far calare un Armata di cinquecento
mila combattenti in fuo iavore, e di unire infiemel uno el altrodo-

rninio con quella forma di governo, che farebbe credtua piu propria.
Belifario, penetrati i difegni de Franchi, non fu pigro a fpedire anch

egli i fuoi Oratori a Vitige con rapprefentargli il pericolo di lui e della

fua Nazione, ogniqualvolta fi accordafle co i Franchi, e che migliori
condizioni poteva fpcrare da Giuftiniano. In fomma tanto fece, che
il diftorno dal confentire a capitolazione alcunaco i Franchi, della fe-

de de i quali abbiam gia vcduto quanto fi poteffe allora prornettere .

Arrivarono intanto i Legati Imperial!, ed entrati in Ravenna, dopo
molto dibattimento fi conchiufe il negoziato dclla Pace, con che tut-

to il di qua dal P6 reftafle in potere dell Imptradore, e unto il di la

di Vitige e de Goti. Portati quefti patti a Belifario, a cui non era

ignoto lo ftato della Citta per la mancanza de viveri, non li voile per
conto alcuno fottofcrivere j e fattone conofccre il motive a chi fparla-
va di lui , queto ogni diceria su quefto . Per lo contrario i Goti veg-
gendofi delufi, oramai ftanchi del governo di Vitige, e fpronati dalla

fame, fecero fegretamente proporre a Belifario, che s egli voleva af-

fumere il dominio d Italia, e rarfi Re, effi per tale il riconofcereb-

bono, troppo premendo loro di feguitare a ftarlene in Italia, ienza ti-

more d eflere inviati in Oriente. Venuta a notizia di Vitige quefta ri-

foluzione de fuoi, anch egli per avcrne merito, occultamcnte ne fece

fare iftanza a Belifario, il quale, quantunque non fi fentiflc voglia di

guadagnarfi il titolo di Tiranno, ed avefle in oltre con grandi giura-
menti obbligata la fua fede a Giuftiniano di non far novita : tuttavia

accetto 1 oftcrta, e promife d efeguirla, c di non far male alcuno a gli
ftefli Goti. Dato dunque ordine, che fpeditamente veniflero a Clafle,
cioe al Porto di Ravenna, varie navi con grano ed altri viveri, per
foddisfare al bifogno de Goti affamati, eturo dipoi pacificamente coll

cfercito in Ravenna} non permife, che ad alcuno fofle rccata mole ilia j

c folamente fi afficuro di Vitige, con fare dipoi uno fpoglio di tutte

le ricchezze del Regal Palagio, per prefentarle all Imperadore.
La refa di Ravenna fu cagione, che anche 1 altre Citta, e maf-

fimamente Trevigi, ed altri Luoghi della Venezia inviaflero Legati a

fottoporfi a Belifario. Procopio nelPentrare in Ravenna fi faceva i fe-

gni di croce al mirare, come, per cosi dire, un pugno di gente avef-

fe foggiogata la Nazione de Goti, i quali in Ravenna fola fuperava-
no di numero 1 elercito Impeiiale . Ma i Goti dopo la morte di Teo-

deri-
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dcrico s erano impokroniti, pcrchc dati a gli agi, ed imenti cadauno E*A Volg.

a- farfi un buon nido in Italia. Perb. le Donne di quella Nazione, che Al *o 54

dianzi avcvano udito dire di gran cofe intorno al numero fuperiore, c
alia ftatura quafi gigantefca de Greet, mirandone poi si pochi prendc-
rc il pofTefTb di Ravenna, e ch effi erano come gli altri uomini ordi-

narj, fputavano in faccia a i loro Mariti, con rimproverare a i mede-
fimi 1 infigne lor codardia. Lafcio pofcia Belifario, che chiunque de*

Goti voile ufcir di Citta, fe ne andafle ad attendere a i fatti fuoi, e a

vifitare i fuoi poderi . Ebbe anzi piaccre, che fcaricaflero Ravenna, per-
che di gran lunga piu erano effi, che le fchiere de Greci in efTa Gitta1

.

Ora qui debbo avvertire i Lettori d aver io feguitato il Padre Pagi
in riferire all anno prefente la prefadi Ravenna, fatta da Belifario, pri
ma che terminate, 1 Anno quinto della Guerra Gotica, cioe prima del-

la primavera di queft anno, ne cui primi Mefi crede efib Pagi, che

feguiffe la refa di quella Citta. Ma veramente tengo io, che tal refa

accadefle prima che finifFe 1 anno precedente f 39. Nelle mie Antichi-

ta Italiche (^), la dove tratto dell Origine della Lingua noftra Vol-
f^ ^ttt;qui~

gare, ho rapportato uno Strumcnto fcritto in Papiro Egiziano fub die tat. italic,

tertio Nonarum Januariantm ,
Indiftione tertia

, fexies poft Confulatum Pau- Di/ertat.

Urn Junloris F&quot;iri Clarijffimi^ Ravenn&amp;lt;e , cioe nel di 3. di Gennaio del 3*

prefente anno. Ora da quello Strumento, e dalle Lettere fcritte a i

Magiftrati di Faenza, chiaramente a mio credere fi fcorge, che Ra
venna non folamente nel principio dell anno non era piu afTediata, ma
godeva allora anche una fomma pace, ed avea commercio colle Citta

circonvicine, e confeguentemente, ch effa era gia venuta alle mani di

Belifario. E quando fia cosi, bifognera dire, o che il Padre Pagi non
ben conccrtafTe gli Anni della Guerra Gotica, o pure che in queft
anno pochc novita fuccedefTero, ccn eflere cefTata la guerra, atten-

dcndo Belifario a dare buon fefto alle conquifte fatte, e a quetare, fe

era poflibile,. i foggiogati Goti. In fatti pareva oramai rimefla fotto il

Romano Impero i Italia tutta, e che s aveffe a refpirare e godere un

po di quiete nelle afflitte e devaftate fue Provincic . Ma fallirono ben

prefto le fperanze de Popoli (^) . Non mancavano, come e il folito, 0&amp;gt;) Procop.

nemici a Belifarioj e quefti fcriffero all Imperadore, ch egli andava
d

f
tl
h

machinando di farfi Signore d Italia. Puo efiere, che Giuftmiano niu-
CA ,Q%

2

na fede preftafle a si fatte accufe. A buon conto il richiamo a Co-

(lantinopoli , per dargli il comando dell Armata contra de Perfiani, che

fuperbi facevano alia peggio in Oriente, talmente che Giuftmiano era

giunto a comperare vilmente la pace con Io sborfo di cinque mila Li
bre d oro, e promcffa di pagarne cinquecento ogni anno da li innan-

zi . II Re Cofroe dipoi non mantenne i patti,e continue la guerra con

piu vigore di prima. Ma appena s intefero i preparamenti di Belifa

rio per la fua andata a Coftantinopoli, che i Goti trovandofi burlati

nelle loro fperanze, e riconofcendofi oramai fottopofli all Imperado-
ve, fi raunarono per confi^lio di Praia, Nipote di Vitige in una Die-
ta a Pavia, e quivi propoicro di crearfi un nuovo Re. In fatti Iidi
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ERA Volg. bado^ appellate da altri lldibddo^ uno de primarj fra effi, che abita-
ANNOS40. va a llora jn Verona, chiamato cola, fu improwifamente veftito della

Regia Porpora. Non voile egli mancare d inviar tofto Legati a Beli

fario, per rapprefentargli la mancanza della parola data, con de rim-

proven ancora alia di lui viha, quando non conlentiflc di farfi Re d l-

talia : che s egli s accordance co i lor defiderj, proteftava Ildibado, che
farebbe andato in perfona a depofitar la Porpova a i fuoi piedi. Lu-

fingavanfi molti fra i Goci, che Belifario cederebbe a cosi belle iftan-

ze. Ma egli faldo nella conofcenza del fuo dovere, rimando gli Am-
bafciatori colle raani vote .

Anno di Cms TO DXLI. Indizione iv.

di V i G i L i o Papa 4.

di GIUSTINIANO Imperadore iy.
di E R A RIC o Re i.

di TOTILA Re i.

Confole &amp;lt; FLAVIO BASILIO Javiere fenza Collega.

c 1Rede il Baronio, che quefto Bafilio Confole fofle Romano, e

_, della CafaZJma, e pero della Famiglia di qucl Bafilio, chc fu

Confole nell Anno 463. a diltinzione di cui foffe appcllato Junlore .

Procopio in fatti fa mcnzione di Bafilio Patrizio dopo quefti tempi
in Roma. Et e da offervare, che quefto fi pub dire 1 ultimo de Con-
folati ordinarj dell Irnpeno Romano, fe non che Giuftino Augulro
juniore lo rinovo nell Anno f6j. E gl Imperadovi d Oncnte conti-

nuarono poi un Confolaco perpetuo . Giuftiniano quegli fu
,
che fece

andare in disufo quefta si illuftre Dignita, perche egli folo ambiva
tutto il luftro del comando. E 1 aboli in Occidente col pretefto, chc
eflb portava una fpefa eccefliva , giacche i Confoli doveano, per ral-

legrare il Popolo, gittar nionete d oro e d argento fenza rifparmio

per le tirade, vettire di livrea gran gente, e folcvano dare Spcttacoli
e Giuochi Scenici per divertimento del Pubblico. Almcno due mila

libre d oro fpendeva cadauno de Confoli in tale folennita; e la mag-
gior parte di tale fpefa era pagata dalP Imperiale Erario. Richiarrmo
intanto Belifario da Giuftiniano, avea gia fciolte le vele verfo Coftan-

tinopoli, feco onorevolmente conduccndo Pitige e fua Moglie con al-

cuni de primarj Goti, e fpczialmente i Figliuoli del nuovo Re lldi-

(a) Prt&amp;gt;c/&amp;gt;p.
baldo^ crovati per buona ventura in Ravenna, e ritenuti () . Giunto

&amp;lt;lt Sell. GI- cola li prefento a GiulHniano Augufto, che fece lor buon accogli-
* 3- mento, e miro ancora con maggior piacere i Tefori del Re Teode-

rico trafportati da Ravenna. Si crcdevano tutti, che Btlifario fofle

per
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per aver 1 onore del trionfo, come I avea goduto per 1* AfFrica ricu- ERA Vo!g.

perataj ma fenza faperfene il perche non Pottcnne. E qui Procopio AN NO 541.

tefle un Panegivico alle rare qu.ilita e virtu di quefto General?, la-

fciando indietro fecondo 1 ufo ordinario i fuoi difetri, che fi veggono
poi raccohi nclla fua Storia fegreta 00. I Goti, che erano con lui, (a&amp;gt;

idem iu

andarono a militare in Oricnte
&amp;gt;

il folo Vitige creato Patrizio, per Hift.^ircan.

teftimonianza di Giordano W refto in Coftantinopoii colLi Moglie j^^&quot;&quot;^*

Matafxnta, la qiule dopo la morte d eflo Vitige, fucceduta da li a {a^ ^a
due anni, fu data per Moglie a Gsrmano, non gin Fratello, ma Fi-

gliuolo di un Fratello di Giuftiniano Augufto, ed uno de migliori
General! di quell eta. Fece Belifario quella campagna contro i Per-

fiani, ma con poca fortuna, e mcno onore, e tornoflene poi ful fine

a fvernare a Coftantinopoii . Le difavventure fue per cagione di An-
tonina fua Moglie adultera, ft poffono Icggere preffb il medefimo Pro

copio ne primi Capitoli delta fuddetta Storia fegreta. In Italia non

altre novita fuccederono, fe non che fu fpedito da Giuftiniano Augufto
a Ravenna un certo dlejfandro fuo Matlro del conto, fopranominato
Forbicetta, perche colle forbid fapeva si gentilmente tofare le monete
d oro, che non ne pativa punto il contorno dcllc letterc . Uomo av-

vezzo a fcorticare i foldati, e a proccurar tutti i vantaggi del Pa

drone, ma con proccuraie prima d ogni altra cofa i proprj ; di ma-
nierache in poco tempo da una fomma poverta era pervenuto ad una
fomma ricchezza. Coftui comincio non folamente a dare un buon af^

fetto a i tributi, e ad ingrafiare 1 crario Cefareo , ma eziandio a ri-

vedcre i conti del paffato, infin fotto a i tempi del Re Teoderico.
Inventava egli de i credit! , e delle accufe di rubamenti, che finge^a
fatti fotto i Re Goti, anche contra chi non aveva mai maneggiate le

cntrate Regali, pelando con cio dilperatamente chiunque cgli voleva.

E fenza far capitale delle ferite e fatiche dc Soldati, li riduife ad una

lieve paga.
Tale fu il frutto, che i poveri Italian! riportarono dopo tanti

defiderj di fcuotere il giogo de Goti : disinganno non poche volte fuc-

ceduto ad altri Popoli, folk! a lufingarfi col mutar governo e pa

drone, di migliorarc i proprj intereill . Gli ftefli foldati, veggendofi
cosi maltrattati, perdevano la voglia di efporre la vita in fervigio del

Principe, ed alcuni ancor-a paflarono a prendere foldo dal nuovo Re
dc Goti lldibaido . Quefti a tutta prima avea poco feguito, e la fola

Citta di Pavia 1 ubbidivaj ma prudentemente operando ,
c moftran-

doll pieno di buona volonta, a poco a poco tiro nel fuo partito tutre

leCitta,eil paefe, che e di la dal P6 . Non vi fu, fe non Vitalio^
uno degli Ufiziali Cefarei, che comandava in Trevigi, il quale unita

quanta gente pote, okre ad un corpo d Eruli, che feco militava,
s arnfchio a dar bauaglia all Arm.ua d Ildibado, ma con reftare to-

talmcnre disfatto. Vi perirono quali tutti gli Eruli con Vifando loro

Principe j e Vitalio fteffb pote ringraziare il buon cavallo, che il mife

in lalvo. Ebbe anche la fortuna di lalvarfi Teodimondo Figliuolo di

Tom. III. X x Mau-
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ERA Volg. Mauricio e Nipore di Mondo, o fia di Mundone, di cui s c altrove
AN HO 541. parluto. Quefta victoria porto non poco onore ad Ildibado, e fccc

rifonare il luo nome per tucra Italia r e fino in Oriente. M-a quefto
Re infelice non fopraviffe molto. Erafi porrara un di al Bagno h Mo-
glir di Praia, cioe d un Nipote del fu Re Virige ,

il pm ricco c

porente fra i Goti, tutta di ricche vefti addobbata, c con gran fe-

guito di paggi e palafrenieri . Quivi trovo la Moglie d Ildibado, ve-

itita piu tofto poveramente che n6j e non folamente non fi degno
di farle atto alcuno di quel rifpetco, chc fi conveniva a chi era Mo
glie del Re, ma ancora pafso olcre col capo alto, moftrando di di-

fprezzarla. Se ne dolfe acremence col Marito k Donna, ed egli da

li a poco inventato appreffb i Goci un pretelto, chc Vraia meditava

tradimcnti, e trattava di paffare al fervigio dell Imperadore, i) fecc

con inganno occidere: azionc, che disguilo non poco i Goti, fenza

che perb alcuno ofafie di fame vendetta . Ma ben la fece un ceno
Vila di Nazione Gepida, che militava nelle Guardie del medefimo
Re. Aveva coftui contratti gli Sponfali con una Donna, ardcnte-

mente da lui amata&amp;gt; ma mentre era in una fpedizione, Ildibado la

diede in Moglie ad un altro. Infuriato per quefto Vila, e ben con-

fapevole de mali uraori r cagionati per la morte di Vraia, un di che

Hdibado dava pranzo a i Primati de Goti , ftando cgli coll alrre guar-
die intorno al Principe, con una feiablata gli taglio la terta, chc

cadde fulla tavola , con reflar tutti i convitati si (tranamente fopra-
fatti dal colpo, che venne lor meno la voce, ne differo parola. Di-

volgatafi la morte di quefto Re, i Rugi, che erano un corpo di

gente, venuta a tempi del Re Tcodcrico in Italia, e che militava

nelle (he Armate, cort prendere Mogli folamente della lor Nazione,
all improvvifo dichiararono Re uno dc loro principal! Capi per
nome Erarico: rifoluzione ,

che non fu impugnata da i Goti, ma
nondimcno difpiacque loro non poco . Coftui nulla fece di rile-

vante per rimettere in fefto gli affari de Goti . Seguitava intanto a

ftare fotto la divozion dell Imperadore tutto il di qua dal P6 . Per

attcftato del Continuatore di Marcellino Come (), Bejffa Patrizio, uno
&amp;lt;je

&amp;gt;

p ja riguardevoli Ufiziali Cefarei, fi pofto in Piacenza, per tenere
, . . &amp;lt;~&amp;gt; .,.,.._.. f . i ti TX i r -

OA quella pane in bnglia i Goti j e Coftanziano dalla Dalmazia palso

per orditie di Giaftiniano a Ravenna con titolo di Generale dell armi.

Ma non paflarono cinque mefi, che fegui un altra mutazione preflb
i Goti. Era Governatore in Trivigi Tetila , Figliuolo d un Fratello

delTuccifo Re Ildibado, benche giovinetto, pure perfonaggio di gran
cuore, e di non minore prudenza. Quefti non ignoraudo il mal ta-

lenio moftrato da i Goti verfo di fuo Zio, ne fidandofi di loro, co-

mincio fegretamente a trattare con Coftanziano, Comandante de Greci
in Ravenna, di renderfi a lui con ficurezza della vita e delle foftan-

ZC} e la propofta fu fubito a,bbracciata . Ma intanto i Goti, che di

mal occhio miravano il Re novcllo Erarico, riconofcendolo per uomo

incapace di foftenere la dignica Realc, e i loro imereffi, mandarono

gen-

(a) Conn-

ctilini C
mitis in

chrenko
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fcnte

a Trivigi ad ofFerir la Corona a Tocila , il qua! non ebbe dif- ERA Vo!g.

cuki di fcopnre a i Mefli il fuo Trattato co i Greci; ma con fog-
ANNO 541.

giugnere, che (c levaflero di mezzo Erarico, s indurrebbe a compia-
cerli. In quefto mentre Erarico, chiamati ad una Dieta i Goti, infi-

nuo loro la ncceffita di fpedire Ambaiciatori a Gitiitiniano, per otte-

ner, fe fofTe poffibile, raggiuftamento gia propofto da Vitige, cioe,
che 1 Oltrepo rertafle in dominio della loro Nazione . Piacquc la pro-

pofizionc, andarono i Legati con tali apparenze, ma con fegreta iilru-

zione di offerir all Imperadore tucto quatito poftcdevano i Goti, pur-
che egli accordaffe ad cflb Erarico una buona fomma di danaro, c

1 onore del Patriziato , Mencre quei vanno, Eravico fu uccifo da i

Goti, c fulticuito in fuo luogo il fuddetto Totila, uomo veramente

degno di comandare. Portava egli il Cognome o Sopranome di Ra-

tfuilla, o fia Bnduella; e quefto tblo fi legge nelle -fue Medaglie preffb
il Du-Cange, Mezzabarba, ed altri. Ed in fatti anche da Giordano 00
c chiamato BaduiHa,^ e dall Autore della Mifcclla (^) Baduilla

, qui & Mifcell a,

fotiln dicebatw .

Anno di CRISTO DXLII. Indizione v.

di V i G i L i o Papa j.

di GIUSTINIANO Imperadore i&amp;lt;^.

^i TOT i L A Re 2.

L Anno I. dopo il Confolato di Bafilic.

DA che -GiuJlsniftHi Augufto intefc colla mort di Ararico fvanite

le fperanzc tutte di pace in Icalia, ed alzato al trono il nuovo
Re Gotico fotila CO, fcrifTe lettcre a(Tai calde a 4 fuoi Ufiziali di Ra-
venna , con rampognare la lor dappoccaggine, ed incitarli a qualche Gothic. I. 3.

icnprefo. Percio Gofianziano ^ ^lej/andro^ e gh akri Capitani ufciro- /. 3-

no in campagna con otto mila perfone: nel qual picciolo efercito con-

iifteva allora il nerbo maggiore dcllc milizie Greche in Italia. Perche
aveana qualche incelligenza in Verona, a quella volta s incamminarono,
e non manco in efle parti un uomo nobile, appellate Marciano, di trat-

tare in rnaniera col Cuftode d una delle Porte, ch egli una notte la-

fcio entrare in quella Circa cento Grcci fcelti, condorti da Artabaze

Capitano de Perfiani, militanci in Itslia. I Goti, che v eranodi pre-

fidio, credcndo inondata la Citta da i nernici, fi ritirarono tofto fo-

pra i colli, a pie de quali e fituata Verena. Venne il giorno, e non
era per anche arrivato alia Citta il groffb dc Greci, fermatifi a difpu-
tar fra loro della divifion della preda, che dovea farfi nel iliccheggio
della Citta. Accortifi dunque i Goti, giacche venuta la luce potcano
facilmentc vedertutto dali alto della collma, come euno pochi gli en-

X x i trati
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ERA Volg trati nclla Citra, e turtnvia flare lontano il refto delle fquadre nemi-
AHNoj4. che, fe ne tornarono in Verona, ripigliarono le porte, e commciaro-

no a dar la caccia ad Artabuze e a fuoi compagni. Arrive 1 efercito

Greco, e trovate ie porce chiufe, alcro far non pote, che mirare i bei

falti, che andavano facendo dalle mura i lor colleghi, fieramence in-

calzati da i Goti . Quei, che caddero nel piano, falvarono ia vita, fra

quali fu Arubaze. Gli altri cadcndo in fiti fcofcefi, finirono quivi i

lor giorni . E cosi lo fcornato efercito con Artabaze, che ditte loro un
mondo di villanie, fe ne torno indietro fino a Faenza. Motto da que-
fta novira il Re Totila rauno cinque mila de fuoi guerrieri, e a dirir-

tura ando a cercare i Greci
-,
e quantunque fapefle, che erano molco

fuperiori di forze, pure valicato un fiume (chc da Procopio fu lafcia-

to nella penna), bravamcnte gli a (Tali . Aveva egli prima ordmato a

trecento de fuoi, che paflfato eflb fiume, allorche vedeflero ben attac-

cata la zufFa, fi fcagliaflero contro a i nemici, prendendoli alle fpalle .

Cosi fecero . Allora i Greci figurandofi maggiore di quel che era lo

sforzo de Goti, piu non tennero il pie fcrmo. Nella fuga moki furo-

no fatti prigioni, afTai piu fu il numero de tagliati apezzi, e time le

lor bandiere reftarono in potere de Goti: cofa non avvenuta mai, dap-
(a) Jordan, poiche con loro fi guerreggiava in Italia. Giordano Storico W, e il

At Regn. Continuatore di Marcellino Conte (^) fcrivono fucceduta a Faenza que-

&amp;lt;b(cr/
^a v ttor ^a de Goti. Quindi fpedito da Totila in Tofcana un eferci-

nwttT Mar- to, cinfe d afTedio Firenze, alia cui difefa era Giuftino . Ma giunto 1 av-

ttlimi Co- vifo, che BeJ/a, Cifriano^ e Giovanni, Capitani dell Impcradore con
mint in forze maggiori fi avvicinavano, i Goti fi ntirarono nel Mugello. Nac-

qllcro ij t i fra g]j Ufiziali Cefarei, a chi dovefTc toccare il comando

delPArmataj e benche la force decideffe pel fuddetto Giovanni, Fi-

gliuolo d una Sorella di Vitaliano, pure gli altri non vi fi accomoda-
rono . AfTali Giovanni colle fue rnilizie i Goti, che s erano ritirati fo-

pra una collina, ma fu rifpinto; ed cffendo data uccifa preflo di lui

una delle fue guardie, corfe toito voce, ch egli ftefl&quot;o vi avea perdu-
ta la vita. Quefto baltb, perche i fuoi vokaflero afFatto le fpalle . Ef-

fendo paffata la medefima voce nel refto delle truppe Imperiaii, che

non combattevano, e maflimamente vedendo gli altri fcappare : tutti

quefti altri ancora fi diedero ad una vergognofa fuga, rcitando pari-

mente non pochi d effi morti o prigioni. Totila feppe cosi ben fare,

che quefti prigioni fpontaneamente prefero a militare al fuo foldo.

Erano gia venute in potere d eflb Totila, per atteftato del Con
tinuatore di Marcellino Conte, Cefena,Urbino, Montefcltro, e Pietra

Pertufa . EfTendo egli dipoi paflato in Tofcana, niuna di quelle Citta

fe gli voile rcnderej pcro continuato il viaggio, fenza toccar Roma,
arrivo nella Campania, e pel Sannio, c quivi impadronitofi di Bene-

vento, Citta riguardevole, vi fecc fpianar le mura, per levare a i Gre
ci il ricovero in qutlle parti . Tenio colie buone e con grandi pro-
ir)efl&quot;e i Napoletani, fe gli volcano rendere la Citta

&amp;gt;

ma eflendovi den-

tro Conone Capitano dell Jmpcradore con miilc Ifauri alia difefa, i Citta-

diai
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dini aveano legate lemani . II perche Totila in perfona collamaggior par- EK A Vo^
tc dell ofte fua vi pofe 1 afledio, e fece fcorrerc 1 altre fue fchiere per la ANN054Z.

Puglia, Calabria, cd altre Provincie,ora component! ilRegno diNapoli,
che tutte vennero alia fua ubbidicnzaC&quot;) . In qucfti fuoi progrefli amvato
a Monte Cafino, voile vifitar San Benedetto, celebre allora Abbare di

quel Moniftero, il quale gli predifle molte cofe a venire, e T eforto

alia clemenza. Prefe dipoi Torila il Callello di Cuma, dove trovo una
l

gran fomma di danaro, e le Mogli d alcuni Senatori Romani} ma que-
ite onorevolmente furono rimandate a i loro Mariti : azione, che ac-

quiflo a Totila il credito di Principe favio e bcrnigno . Cos) slargato
il fuo dominio, comincio Totila a ricavar tnburi da que paefi, e a

rinforzare il iuo erario ed efercito, e per lo contrario a calare la voglia
di combattere nell Armata di Giuftimano, perche non correvano le

paghe, ed ognuno de Capitani penfava iolo a fe fteiTb, guardando la

Citta, dove era di govcrno . Coftanziano ftava in Ravenna, Giuflino in

Firenze, Cipriano in Perugia, Bejfa avea la guardia di Spoleti, e cosi

altri d akre Citta: il che cagionava un lamento univerfale de Popoli,
mentre fi vedcvano Ipolpare, e tornare di nuovo ne pericoli e danni
della guerra. Giunte a Coftantinopoli quefte cattive nuove d Italia,
fe ne afflifle non poco Giultiniano

Augu(io&amp;gt; ma fenza perderfi d ani-

mo, torto prefe a provvedere al bifogno, quantunque gli fteflero forte

a cuore i Pevfiani, che feguitavano tuttavia la guerra con furore e buo-
na fortuna contra di lui . Creb Prefetto del Pretorio d Italia MaJJimino y
e feco mando una flotta piena di Traci e d Armeni. Coftui ficcome

perfona poco pratica del meftier della guerra, pigro inokre c timoro-

fo, arrivato che fu nell Epiro, quivi fermatofi vi confumo il tempo.
Dietro a lui pofcia Giuftiniano invio Demetrio con titolo di Generale,
c un battaglione di fanti, Cotlui follecitamente arrive in Sicilia, ed
intefo t anedto di Napoli, e la penuria de viveri, fatta tofto raunare
una quantita grande di navi, e caricatele di vcttovaglia, s incammino
alia volta di Napoli . Ma perche non avea feco fcorta tale di folda-

telche da poter difendere i Legni, cafo che fofle aflalito: giudico me-

glio di tirare innanzi fino a i porti di Roma con ifperanza di quivi
trovarne, c d imbarcarne quanto occorrefTe al bifogno. S inganno :

niuno voile accompagnarfi con lui . Percio determino in fine di tentar
la fortuna con que pochi foldati, che feco avea condotto, e fi prefen-
to davanti a Napoli. Ma informato Totila, che non troverebbe refi-

ftenza in que Legni, fpinfe loro addoflo alcuni Dromoni carichi di

foldati, che prcfero a man falva quelle navi eon ruttt i viverii e a ri-

ferva di Demetrio e di pochi altri, che faltati ne battelli fi falvarono,
il redo fu o trucidato o preto. Pervenne finalmente in Sicilia Mafli-

mino Prefetto del Pretorio, da dove flimolato dalle iftanze di Cono-
ne, e de Napoletani, verfo il fine dell anno fpedi in loro foccorfo la

flotta feco venuta con tutte le truppe . Ma non si tofto arrivarono le

navi in faccia a Napoli, che furono forprefe da una fiera burafca, e

la forza del yento le fpinfe al lido in que fui appunto, dove erano

accam-
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(a) ifidorus

j n

accanipati i Goti . Non iftettero quefti colle mani alia cintolaj Jalta-

rono nelle navi, uccifero chmnque voile metterfi alU difefa, prefero
vivi gli altri, e fra efli il fuddetto Generale Demetrio, che era ritor-

nato su quefta flotta. Pochi altri ebbero la forcuna di falvarfi. E tale

fu il fucceflb de gli storzi fatti in qucft anno da Giuftiniano, per fo-

flenere gl interefli d Italia. Poco meno infelici furono gli altri avve-

nimenti della guerra co i Perfiani. La fola accortezza di Belifario im-

pedi, che non faceflero maggiori progrefli} e cio non oftante fu egli

incolpato di avere trafcurati alcuni vantaggi, che fi poteano riportare
in quelle parti dall armi dell Iroperadorcj e pero ciduto dalla grazia
di li i, fu richiamato a Coftantinopoli , dove eflendo private

della ca-

nca di Gcnerale, per qualchc tempo meno una vita ritirata con temer

fe/npre iniidie, e il fine de fuoi giorni. In quell anno ancora, per quan

go s ha da Santo Ifidoro GO, e dalla Cronichetta (*) inlerita in quella
di Vittor Tunonenie, Childebertv., c Clotario Re de i Franchi con un

potcnuflimo efercito entrati per Pamplona in Ifpagna, faccheggiarono
la provincia Tarraconefe, aflediarono Saragozza^ e II credevano di con-

quiltar que paeli. Ma i Viligoti, de quali era in que tempi Re STeo-

de
^
e Generale Teodifelo, occupati i pafli, vennero ad un fatto d armi

colla totale fconfitta de Franchi. Incredibile fu, fe crediarno a i fud-

dctti Storici, la itrage fatta de r.aedefimi. E i rimafti in vita bifogoo,
che a forza d oro coraperaflero la licenza di poterfene ritornar ncllc

Gallic. Gregorio Turonenfe 0), e Sigeberto (d) parlano di quefta

guerra, ma non gia della rotta data a i Franchi. Anzi dicono, ch efli

ritornarono carichi di preda e con trionfo . Cotne accordar Jnlierne

quetli Scrittori, ciaicun de quali vuol mantenere 1* onor della fua Na-
zione?

Anno di CRISTO DXLIII. Indizione vi,

di VIGIL 10 Papa 6.

di GIUSTINIAN Imperadore 17.

di TOTJLA Re 3.

I/ Anno II. dopo il Confblato di Bafilio.

oOftennero i Napoktani con gran vigore e pazienza 1 afiedio della

jj ioro Citti, finche potcrono. Ma venendo ogni di piu a mancar*

i vivcri, e a crefcere i patimenti, preftarono orecchio a Tttila W,
che Ioro ofFeriva un buon trattamento, e la hberta a Conone Ufiziale

Got. lik. 3. di pottnene andare col prefidio Cefareo. Pero fu capitolata la refa della

c.T.tyf q- Ciua, ic in tcrintne di trenta giorni non veniva ioccorfo. Anzi trs

meli di temps (aggtunie Totila) vi concido per afpettare quefto fofpirato

paorfo, ejjendo io bw
certo&amp;gt;

cbe non verra giammai . Ma pnma ancora

rifior

Tuntnenfis
In Chronic.

edition. Ca-

aifii.

(c) Gregor.

Turonenfu
lib. 3.

(d) Sigeler-
tus in Chro-

nics.

Procop.
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del tempo accordato, perche non v era piu da mangiare, fi renderono ERA Volj,

i Napoletani . Fu mirabile vcrfo di loro in tal congiuntura I umanita AN NO 543;

e provvidenza di Totila. Per la fame patita pareano piuttofto un Po-

polo di fcheletri, che d uomini. Ora affinchc con troppa ingordigia,
c con pericolo poi di morirc, non fi cibaffero de viveri, ch egli ab-

bondantementc aveva introdotto, fece fcrrar le portc della Citta ,
fen-

za lafciar ufcire alcuno, ed a tutti fece difpenfare con gran parfimo-
nia fuile prime il cibo, e pofcia a poco a poco ando slargafldo la ma-

no, finche veggendol; rimeffi in forzc, ordino, che s apriflero le por-

te, e lafcib, che ognuno andafle a fuo talento, ovunque gli piaccfle.
E perciocche il mare per molti di fu groflb, talmente che non per-
mife a Conone di partire, fccondo i patti, colla fua guarnigione (ri-

tardo, ehe 1 affliggeva non poco per timore, che Totila pentito nol

ricenefle prigione) Totila fteflb il rincoro e il provvide di carrette e

giumenti, e di quanto occorreva per fare il viaggio per terra fino a

Roma, infieme con una buona fcorta per fua ficurezza. In quefti me-
defimi tempi fece ricorfo a Totila un Calabrefe con lamentarfi d una

delle fue guardie, che avevr. ufata violenza ad una fua Figliuola zi:-

tella. Ordinb Totila, che il delinqsente, il quale non negava il fatto,,

foflc carceratoi e perche i
principal! de Goti, conofcendo che coftui

era perfona di gran bravura, non avrebbono voluto !a fua morte, ri-

corfero a Totila per ottenergli il perdono . Allora Totila con faggio

ragionamento fece loro intendere, che il permetterc fimili delitti, era

un irritar 1 ira di Dio contra di tutta la Nazione; e pero eleggeffero,
fe piu loro premeva la confervazione dell univerfita, o pur quella di

un folo uomo cattivo. Non feppe che
rifpondere&amp;gt;

ed egli fatto mo-
rire il reo, dono alia Fanciulla offefa tutti i di lui beni . Quefti atti

di rara prudenza, umanita, e giuftizia del Re Totila gli abbiamo dalla

penna dello fteflb Procopio Autore Greco. Aggiugne egli inoltre ,

che in quefti tempi i Capitani e foldati dell Imperadore in Italia ad
altro non attcndevano, die a divorar le foftanze de fudditi, a sfogare
la lor lufluria, e a commettere ogni forta d infolenze ; di maniera che
i piu de gPTraliani malcontenti del goverho d effi Greci

,
fi augura-

vano 1 antecedents meglio regolato de i Goti . Fece dipoi Totila fpia-
nar tutte Je mura di Napoli , perche fe mai veniflero con grande sfor-

20 i Greci, e tornaflero a ricuperar quella Citta, per mancanza di

fortificazioni non vi potefTero ferrnare i piedi . 11 fuo difegno era, oc-

correndo, di provar la fua fortuna con qualche battaglia a campo aper-
to, e non di confumare il tempo in afledj, fottopofti a trcppe lun-

ghezze ed inganni.

Egli e nondimeno da offervare, che il Contimmore di Marcel-
lino Come (a) riferifce all anno fufleguente f44- la defolazione di Na-

(a) c nti-

foli. Forfc vuol dire, che nel prefente fe ne impadroni, e folamente nuator MAT-
nell anno appreflb fpoglio quella Citta delle fue mura. Tuttavia con-

.

vien confeflare, che nella Cronologia di quefti tempi fi truova uno chrmtttf

non lieve imbroglio, perche non abbiamo fe non Procopio, che dif-

fufa-
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ERA Volg. fufamente tratta dc gli aftari d Italia, e il Cominuatorc fuJdetto, cfie
ANNO 5:43. ne va accenmindo alcune picciole cofe . Ora Procopio diilm^uc- i tempi

correnci con parole, quanto a noi, alquanto tencbrofc : perche mau-
cando la notizia de Confoli, che ferviva in addiecro a contraflegnare
e diftinguere gli anni, egh fi vale della formola dell dnno Primo

,

Anno Secondo , e cosi difcorrcndo, della guerra Gotica . II Cardinal Ba-

Ca) B^ron. ronio 00, che prefe il Primo anno di quetta gucrra dall entrata a i

. Belifario in Italia, rapporta di mano in mano le azioni occorrcnti, con
adattarfi a queito principio. II Sigonio all incontro, e il Padre Pagi,
che legano il Primo anno di tal Guerra coll occupazione fatta da Be
lifario della Sicilia, anticipano un anno la ferie dell imprefe . Quei che
e piii, pretende il Padre Pagi, che fia guafto ne tefti di Procopio Tor-

Noris in
^ ne ^ 5ue

^ anni e ^ Cardinal Nons 0.) immagina anch egji dell

ertat. imbroglio ne racconti di Procopio, perche con efTo lui non s accords
ale 5. Synod, il Continuatore fuddctto di Marcellino. Pero in mezzo a quefto bmo

convien camminarc il nieglio, che il pub. Al prefente anno riferifco-

Viihr
no ^ Continuatore fuddetto, e Vittor Tunonenle (0, una tcrribil Pe-

.onenfis
&c

,
che devalto 1 Italia tutta. Quelia, (ccondoche eflb Continunore

In ckronieo . oflerva, era prima inforta neH Oricntc, dove non meno che nell II-

lirico avea faita un incredibile Huge. Procopio (&amp;lt;0 anch eglifle parU

Je jfel perf.
con ^ re c^e ta ^ ma ^ore

( econdo il folito) comincio in Egitto, e pot
/. ^. c. ii. fi difFufe per tutto 1 Orientc, ed eflere mancato poco, che non ne re-

ttaffe disbtto tutto il genere umano . Evagrio (e) racconta di piu, che
(e) E-uagr. q lie fto fpaventoib flagello andb fcorrendo per quail tutto il Mondo al-

Hiftor.
jora conofc iuto? e durb anni cinquantadue: calamita, limile a cui non

fi legge nelle antichc Illorie. Probaliihnente il furore di quetla Peite

fraftornb nel prefente anno i progreffi dell armi Gotiche in Italia, e

indeboli anche le loro Armate . Abbiamo dal fopradctto Continuatore,
che Totila fece diroccar le mura d akre Cicta forci nella Campania,
c ordinb alle fuc gcnti di iornure 1 affedio di Tivoli . Ricavafi ezian-

dio da una Annotazione fatta al Libro di Aratore, di cui parlerb fra

poco, che nel prefente anuo Totiia s incamminb coll efercito alia vnl-

(f) Then- ta di Roma. Abbiamo parimentc da Teofane (/) che nell anno 17. di

fhams in- Giuftiniano capitb dalle parti d Italia a Coftantinopoli un Cantamban-

chronegr. CO) per nonje Andrea, conducendo feco un Cane orbo c di pel giul-

lo, che facea dclle llrane maraviglie . In mezzo alia piazza, con gran
concorfo di gente fi faceva 4! Cerretano dare da gli Spctuuon varj

anelli d oro, d argento, di ferro, fenza che il Cane vedefle, e li na-

fcondea fottcrra. Polcia per ordine luo il Cane li trovava, e da se rc-

ttituiva a ciafcheduno il fuo. Eflendo anche richieit-o, di qual Impc-
radore foflero diverfe Monete, le diftingueva. In oltre interrogato ,

quali Donne foflero gravide, quali uomini puttanieri, adulteri, avari,

o liberali, con vcrita fapeva indicarli . Fu creduto, che fofie un Nc-

gromance .

Anno
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Anno di CRISTO DXLIV. Indizione vn.
di V i G i L i o Papa 7.

di GIUSTINIANO Imperadore 18.

di T o T i L A Re 4.

L Anno III. dopo ii Confolato di Baiilio .

AVeva
il Re Totila inviato un diftaccamento dclle fue fchicrc ad ERA Volg;

afTediare Otranco, ed cgli poi colla fua Armata era paflato fino ANNO 544.

alle vicinanze di Roma . Sapendo ,
che i Romani erano poco foddi-

.sfatti de Greci, fcrtfle loro piu Lettere; fece anche fpargere ed ac-

taccare in Roma varj biglietti, per tentar pure, fe pocea muoverc

quel Popolo a far qualche novitaj ma il prefidio Imperiale, coman-
dato da Giovanni Generate dell armi, tcnne tuui in dovere, e diedc

iblamente occafione di cacciar fuori di Roma tutti i Preti Ariani . In

tal manicra paflavano le faccende, quando 1 Imperador Giuftmiano, av-

vifato da piu bande, e da piu d uno, c maflirmmence da Coftanziano ^

che comandava in Ravenna, del peffimo ftato de fuoi affari in Italia,
ancorche gli pefafle force addofTb 1 arrabbiaca guerra de Perfiani

, pure
determine di mandarc in Italia Belifario, gia ritornato in fua grazia

per opera di Teodara Augutta. Ma pochi combattemi feco condufle

Belifario, fc non che nel viaggio con danari ingaggio quanti giovani

fcapeftrati potc, e con effi arrive a Salona in Dalmazia . Di la fpedi
Valentino con alcunc navi cariche di vettovaglie, per foccorrere Otranto

affediato, dove la guarnigione affamata avea gia capitolata la refa, fe

non compariva foccorfo fino a un dcterminato giorno. Fu a tempo
Valentino, c i Goti delufi giudicarono meglio di levar quell affedio .

Si ftudib intanto Belifario, dopo eflere palfato a Pola, di metter in

ordine la fua per akro aflai tenue Armata
&amp;gt;

e finalmence con buon vento
fi condufTe a Ravenna. Ma non fi dee tacere, che il Continuatore di

Marccllino Conte () riferifce folamente all Anno feguente f4f. la (a)

venuta in Italia di Belifario, come ancora credette il Cardinal Baro-
//J

nio. Ebbe maniera Totila di rifapere, quali foflero le forze, che il mltis in

Gcnerale Cefareo avea menato feco; e gli riulci in quefti tempi d im- hrtico.

padronirfi dell affediata Citta di Tivoli per tradimento d alcuni pazzi
Citcadini, che furono la rovina della lor patria: perche entrati i Go
ti, crudelmente trucidarono tutti qucgli abitanti, e fino il loro Ve-
fcovo. Si mile poi 1 efercito fuo a cavallo del Tevere, con che co-
mincio ad impedire il paflaggio de viveri dalla Tofcana a Roma .

DalPaltra parte Beiifario mvio Vitalio uno de fuoi Capitani a Bolo-

gnS, per cui cura quella Citta ritorno alia dirozione di Cefare. Mando
panmente Torimuto, Recila^ e Sabiniano con mille foldati a foccorrere
Ofimo

, affediato da Totila} e quefti feliccmente entrarono nella Cit-
fern. III. Y y ta .
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, ta. Ma conofciuto dipoi, che erano d aggravio al prefidio, una nottc

ANNO 544, ce ne tomarono via, non gia con quella fortuna, con cui erano ve-

nuti, effendoche avvertttone Totila da una fpia, mife in aguato due
mila de fuoi, che coltili all improvvifo, ne uccifero ducento, sban-

darono il refto, e rimafero padroni di tutto il loro bagaglio. Aveva
fecondo il fuo coftume Totila fatto abbattere le Porte, ed anche una

pane delle mura di Pefaro, e di Fano, perche non vi fi annidaflero

i Greci. Belifario ftando in Ravenna, fatta fegretamcnte prendere la

raifura delle Porte di Pefaro, e fabbricatene delle fimili ben armatc
di ferro, diede ordine a Sabiniano e Torimuto di condurle feco fo-

praalcune barchette, e sbarcatele in terra, di applicarle al fito loro,
c pofcia di riparare il meglio, che poteflero le mura, e di fortificarfi

in quella Citta colla guarnigione, che con eflb loro invio. Fu dili-

gentemente efeguita la di lui mtenzione : il che intefo da Totila, v ac-

corfe con un buon corpo di gente per isloggiarli, ma fenza frutto,
dimanierache dopo avervi confumato non poco tempo intorno, prefe
il partito di ritornarfene all afledia da tanto tempo intraprefo di Ofi-

rfio . Fece egli ancora ne mcdefimi giorni ftringerc con un forte blocco

le Citta di Fermo, e di Afcoli . Terminb in queft Anno a di z6. di

(a) fauflur Marzo la fua vita in terra 1 infigne Patriarca San Benedetto 00 Infti-

inrttas. tutore, o fia Riftauratorc in Occidente dell Ordine Monaftico, Or-

^?
un

dine celebratiffimo, il quale non tardo a diffondcrli non foio per tutta

s. Medartii T Italia, ma anche per tutta la Gallia , e per altri paefi del rito La-
Da- tino, dimanierache a poco a poco la fua Regola fu accettata anche

ne Moniftcrj , che dianzi erano ftati fondvtti con altro Ktituto. Diedc

parimente in queft Anno compimento al fuo Poema Eroico, dove fon

raccontati gli Atti de gli Apoftoli, Aratore, nobilc Romano, che da

Papa Figilio fa promoffb al grado di Suddiacono della Chiefs Ro-
mana. Fu letta pubblicamentc c con grandi applaufi quefta fua fatica

in varj giorni nclla Chiefa di San Pietro ia Vincula.

Anno di CRISJLO DXLV. Indizione viu,
di V i G i L i o Papa 8.

di G i u s T i N i A N o Imperadore 19,

di TQT i L A Re j.

L Anno IV. dopo il Confolato di Bafilio.
*

Rovavaft Belifario in Ravenna con pochc milizie, c quefte anco

ra creditrici da gran tempo del foldo loro dovucoj ed eflendo la

maggior partc dell Italia in potcre di fotila, non reltava maniera ^al

prtcop. Gencrale Cefareo, non diro di rimettere in piedi gli affari, ma ne
Bill

pur jj foftencre quel, che reftava in dominio de Greci (*) . Percio

u fyedl * Coftantinopoli Giovanni Nipote di Vitaliano, con vive iftanze

a Gin-



ANNALI D ITALIA. 35-?

a Giujlinittno Augufto, per ottenere un gagliardo rinforzo di gente e ERA Volg.
di danaro, e con pregarlo fpezialmente di mandargli le guardic, ch cf- AN NO 545.

fo Belifario era folito a condur feco nclle guerre . Ando Giovanni, ma
intcnto a i proprj affari attefe a concertare il fuo Matrimonio con Giu-

ftina, Figliuoh di Germano, Nipote dell Imperador Giuftiniano . In

quefto mentre a Totila fi renderono le Citta di Fermo e di Afcolij

dopo di chc egli fi trasferi all aflcdio di Spoleti e d Affifi. Erodiane
,

chc comandava nella prima di queile Citta, portato dall odio, ch egli

profeflava a Belifario, promife di rendere la Citta col prefidio, fe nel-

lo fpazio dl trenta giorni non gli veniva foccorfbj e quefto non eflen-

dofi mai yeduto oomparire, fu efeguita la Capitolazione . Siffrido , chc
era alia difefa d Affifi, in varie fortite troppo animofamentc fatte re-

fto finalmentc uccifo egli colla maggior parte de fuoi, e pero i Cit-

tadini fi renderono anch eflia i Goti . Portatofi dipoi Totila aH afle-

dio di Perugia, uso quante minaccie e promefle mai feppe, per indur-

re Cipriatio Governatore della Citta ad arrcnderfii ma fi parlo ad un
fordo. Ebbc la maniera di farlo aflaffinare da una delle di lui guardie,
chc fi falvo poi nel campo de Gotij ma cio non oftante i foldati di

quel prefidio
s oitinarono alia difefa della Citta, e Totila fu cottretto

ad abbandonare 1 imprefa. Si rivolfe egli dunque verfo Roma, c for-

mo il blocco alia mcdefima. E qui convien offervare la faggia con-

dotta di quefto Re Italianizzato. Per ordine fuo rigoroib da i foldati

non era inferita moleitia o danno alcuno a gli agricoltori ,
i quali per-

cio in tutta 1 Italia attendevano alle lor fatiche, fcnza eflere inquietati,

purche pagafiero i tributi confueti al Re, e le penfioni dovute a i lor

Padroni ufciti di Roma. S accoftarono i Goti a Roma, e non poten-
dolo (offerire Artafire^ e Barbazio, due Capitani fra Greci, ancorche
contro la volonta di Be/a, allora Comandante in Roma, ufcirono lo-

ro addoflb con una buona brigata, e li mifero in fuga; ma caduti in

un imbofcata ,
vi lafciarono quafi tutti la vita: il che fu cagionc, che

niun ardifle di ufcir fuori della Citta da li innanzi. Nulla potevano ri-

cavare i Romani dalle lor campxgne, null* ne pure potea lor venire

per mare, perche dopo la prefa di Napoli i Goti aveano mefla infie-

me una picciola flotta di Legni armati, che aggraftava quante navi

ofavano di palFarc dalla Sicilia a Roma . Fu anche per fofpetto man-
dato in efilio a Centocclle, oggidi Civitavecchia, Cf/^oPatrizio, Ca
po del Senate Romano.

Totila, che mentre attendeva ad un affare, penfava a mok altri,
mando in quelti tempi un corpo di truppe, per tcntar di ridurre alia

fua ubbidienza o colle buone o colle brufche Piacenza, Citta princi-

pale dell Emilia, che fola reltava in quelle parti in potere de Greci.
Fecero i Goti la chiarmta, ma buttarono le parole al vcnto, e pero
s accinfcro all afledio. Non fapeva Belifario in Ravenna, qual rime-
dio o partito prendere in tanta decadenza de gli affari di Cciare in Itrt-

lia, perche privo de i due piu importanti nervi della guerra, cioe di

foldatefche, e di danaro. Pero per mare pafso a Durazzo, e di la fe-

Y y 2 guito
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ERA Volg. guito a tetnpeftare Giuftiniano Augufto, per far venire de pronti foc-

ANN054J. corfi. Mando egli in fatti un buon rinforzo di genre condocto da Gio

vanni Nipote di Vitaliano, e da Ifacco Fratello di Narfetc . Coman-
do ancora, chc Narfete andaffe a trattare co i Capi de gli Eruli, per
condurre al fuo foldo una huona man di que Barbari , Molti in fatti

ne arrolo Narfere, e li condufle a fvcrnar nella Tracia con difegno di

fpignerli nella proffima ventura priraavera in Italia. Riufci a coltoro

ncll andar a quarticrc di dare una rotta a gli Sclavi, che paffato il

Danubio, erano venuci a bottinare in quelle parti. Premendo pofcia a

Beliiario di recar qualche foccorfo a i Romani, fpedi per mare Valen

tino
,

e Foca con una brigata d armati al Cadello di Porto, flcuato al

ia sboccatura del Tevere, dove era Govcrnatore Innocenzo, affinche

non folamente cuftodiffcro quel pofto, ma eziandio di la infeflaflero i

Goti, che erano fotto Roma. Fecero coiloro fapere a Bejfa, Coman-
dante deli armi in Roma, il di, che volevano aflalire il campo ncmico j

ma Befla non iftimo bene di mettere a rifchio i fuoi. Perfiitendo non-
dimeno effi nella voglia di farfi onore, ufcirono un giorno da Porto,
e trovarono quel che non afpettavanoj perche Totila informato da un

difertore, prefe cosi ben le fue mifure, che fattili cadere in un agua-
to, quafi tutti gli ebbe morti o prigioni. Papa Pigilio in quell Anno,
perche chiamato in Oriente da Giutlmiano Auguilo, ficcome vedre-

nio, e fors anche prima fcorgendo avvicinarfi raHediodei Goti,giu-
dico, che per lui, creatura de Greci, non fofTe buona in que tempi
1 aria di Roma, era paflato in Sicilia. Sapcndo le ftrettezze, nelle qua-
li fi trovava ridotto il Popolo Romano per la fcarfezza de viveri, c

da medefirm Cittadini ancora, come ii puo credere, follecitato, fece

caricar moke navi di grano, figurandofi, che potrebbono arrivar fino

a Roma. I Goti pothui all imboccatura del Tcvere, al vedere avvi

cinarfi quefta flotta, fi tennero nafcofi dietro alle muraglie delle cafe,

afpettando a bocca aperta que(to regalo delia buona fortuna. Vennero
le navi, e quantunque i Greci potb nel Catlello di Porto corref-

fero a i merli, e con ifventolar le velti, faceflero lor fegno di retro-

cedere, tuttavia credendo i mannari, che quel fofle un fegno d alle-

grezza, continuarono il viaggio, e tutte a man falva furono prefe da
i Goti. V erano dentro mold Romani, e fra efli un Veicovo per no-

me Valsntino.. Condotto que Hi alia prefenza di Totila, perche inter

rogate di varie cofe fu convinto di bugia, Totila gH fece tagliar le

(a) Anafl.
SJbliothsc.

mani, e lafciollo andar con Dio. Anaftaiio Bibliotecario () nella Vi
ta di Vigilio fpropotitatamente confonde i tempi delle azioni di quefto

in vit, vigl- Papa. Scrive in oltre, ch egli per ordine di Teodora Augulla fu pre-

fo,. poilo in nave, e condotto in Sicilia j e che nell ufcir di Roma,
una parte del Popolo gli dimando la benedizione, un altra gli gitto
dietro faffi. e batloni, e gli fono la mattinata con- gridare: Teco venga
la tua fame , teco la tua mono, . Male bai fatts a i Romani; male abbi

ovunque vai . Aggiugne, ch egli fece un ordmazione in Sicilia, e fra

gli aim ordino Velcovo di Santa Rufina, o fia di Selva Candida, il

fed-
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fuddctto Valentino, con inviarlo dipoi a Roma per fuo Vicario, dove ERA Vo g.

gl incontrb la difgrazia, poco fa narratu. Non fi accorduno ben que-
AN* 545

lie cofe colla gran cura, chc Vigilio itando in Sicilia fi prefe per foc-

correre il Popolo Romano, ne la violenza e prigionia dcfcritta da A-

naftafio, coll erTere dipoi ftato accolto Vigilio con fommo onore in

Coftantinopoli : iT che viene aflerito da Teofine (*), e confeflato da (a) 7*p&,

Anattafio medefirno. Procopio, Scrittore il piu informato di quefti

tempi, icrive, che Vigilio Papa fu chiamato a Coltantinopoli da Giu-

ftiniano, e non gia prefo per forza ptr ordine di Teodora, Augufta. Da
aim document! nondimeno, che fon citati dal Cardinal Baronio c. dal

Padre Pagi, fi ha, ch egli mal volentieri ando a Coftantinopoli, e

v ando (olamente per non difguilar 1 Imperadore, che gli faceva tanca,

prcmura .

Anno &amp;lt;fi CRISTO DXLVI. Indizione ix.

di VIGILIO Papa 9.

di GIUSTINIANO Imperadore 20..

di T o T i L A Re 6.

L Anno V. dopo il Confolato di Bafilio .

DOpo
avere i Cittadini di Piacenza foftenuti i morfi piu fieri della

fame, con ridurfi a cibarfi de piu fozzi alimenti, e fin di came
umana nell affedio polio alia loro Citta, finalmente fi arrenderono ai
Goti . Non men fiera fi provava la fame in Roma, dimodochc que
Cittadini pregarono Pelaglo Diacono di volere portarfi a trattare con
Totila di una trcgua d alcuni giorni. Era lungamente ftato quefto Pe-

lagio in Coftantinopoli Apocrifario, o fia Nunzio di Papa Vigiiio, c

tomato a Roma, avea portato feco delle grofle fomme d oro, e fe ne
fervi egregiamente in mezzo alle calamitii della fua Patria per le infi-

gni limofine da lui fatte a i poveri . L ac*colfe onorevolmente Totila,
ma il prevenne con dirgli, che non gli parlafle di tre punti, cioe di

far grazia a i Sicilian!, ne di perdonare ailc mura di Roma, che era-

no cagione di non poter combattere alia larga co i nemici, ne di re-

ftituire gli Schiavi Rornani, che s erano arrolati nell efercito fuo. Da
quetio ragjonamento fcompoilo Pelagic, fi sbrigo con poche parole,
e fe ne torno a Roma, fenza re car confolazionc alcuna al fuo Popolo.

Difperati i Romani ricorfero a Be/a e Contne , (&amp;gt;npitani.
de Greci,

fcongiurandoli di renderfi,. ma ne npomrona folamente delle vane pa
role di vicino foccorfo-j. ed intanto crebbe all ecceflb la fame,.che da

Procopio dclcritta fa orrorc. Finalmente chi pote con danari compe-
rare da gli Ufizuli Cefarei la licenza di poter ufcire di Cirta, fe n an

do. Ma non pochi morirono dietro alUUrada, o nelie barchej ed.al-

tri
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ERA. Volg. tri furono prefi cd uccili da i neraici . Ecco dove s era ridotto il SC
AN NO 546. nno e Popolo Romano. Giunte a Durazzo le ibldatefche condotcc da

Giovanni c da IJacco, Belifario di cola con quefto rinforzo pafso ad

(a) Procop. Ocranto, e di la nel Medicerraneo
(&amp;lt;*),

con giugnere in fine al Porto
Je Sil. Gat. Romano, dove fi mife ad afpettar Giovanni, che ito per terra s impa-
ii\/. 3. c. 18. .droni di Brmdiii, c poi della Calabria, de Bruzj , e della Lucania, con

iitrage .di que pocht Goti, che erano in quelle parti. Ma non attcn-

tandoli egli di paflare per Capoa, perche ToLiJa vi avea inviato tre

cento de fuoi piu valorofi gucrneri: Belifario determine di foccorrere

come poteva il meglio i Romani, oranui sfiniti per la fame . Fece ca-

ricar.le vettovaglie fopra barche ben difcfc da parapetti di tavole, c

ben munite di loldati, ed cgli fu il pnmo a falire in una, e ad in-

camminarfi pel Tevere. Aveva Totila con lunghe travi a guifa di pon-
tc ferrato il paflb di quel fiume colla giunta di due torri nell una e

.ncir.altra riva. Riulci a Belifario d incendiarne una colla morte di cir

ca dugento Goti, c gia li preparava per rompere ilponte, quando gli

giunfe avvifo, che Jfacco lafciaco alia difefa del Caftello di Porro, do
ve era anche Antonina, Moghe d elFo Belilarioi contra gli ordini pre-
cifi a lui dati avcva affalito il campo de

1

Goti vicini con isbaragliarlo ;

ma che perdutafi la fua gente a ivaligiare le lor tende, era poi ftata

disfatta da i medefimi di bel nuovo attruppati, con rimanere egli fteflb

prigione. Rcito da tal nuova troppo fconcertato Belifario per paura
di aver perduta la Moglic, 1 equipaggio, e 1 unico luogo di ritirata

(il che vero non era), e pero tornatofcne indietro, per 1 afflizione

cadde malato ,
e fu in pericolo di foccombere alia gravezzn del male .

(b) Procop. Quattro de gl Ifauri (*), che
faceanp

la fentmclla alle mura di

de Bell. GO- Roma, piu volte diuotte s erano calati giu con funi, per trattare con
thk. lib. 3. Totila dell entrata neila Cicca, e il tradimcnco fuconchiutb. Saliti quat-
caf. zo.

tro je fuo j piu animofi Goti in tempo di notte, infieme con gl Ifauri

fuddetti, ruppero la porta Atiaaria, e diedero il comodo a tutta 1 Arma-
ta di occcupar la Citca. Totila, che nn volea far del male a i Cit-

(c) Anajtaj. tadini, per atteltato di Anattalio (^), trattenne i fuoi foldati, e tutta

E lkliothcc. la notte fecc ibnar le trombe, acciocche il Popolo poteffe fuggire,
in VK. Vigi- o nafconderli ne facri Templi . Bejfa, con tutti quafi i fuoi fe ne fug-

gi, e feco andarono Decio, e Bajilio Patrizj con alcuni altri, che po-
cerono aver cavalli . Miffimo^ Qlibrto^ Orefte, ed altri fi rifugiarono in

San Pietro. Fatto gioruo i Gon fecero man balla contro molti, che

incontravano nelle itrade, e vennero morti ventifei foldati Greci ,
e

fedanta della plebe . Tofto fe ne ando Totila al Vaticano per venerare

i corpi de gli Apofloli, e quivi fe gli affaccio Pelagio Diacono, im-

plorando miiericordia pel Popolo, che reftava, ridotto nondimcrto a

pochiflimo numero ,
e 1 ottennc . Si trovo nel Palazzo di Befla una gran

quantita d oro, ammaflato dall infame Ufiziale, col vendere ad cforbi-

tante prezzo il grano a gl infelici Romani . TrovofiiJtuftJftafia, gia Mo-

glie di Boezio, c Figlmola di Simmace^ con varj Senatori, che avendo

impiegate le loro foltanze per alimentare i Povcri in quelle eftremc

mife-
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mifcrie, s erano ridotti a mendicar cili il pane, batrendo alle porte Em A Volg.

dc beneftanti. Avrebbono ben voiuto i God levar di vita Rufticiana, ANNOS^,

perche ad iftanza di lei erano ftate gittate a terra in Roma le ftatue

del Re Tcoderico . Ma il faggio Tocila noicomportb, anzi tanta at-

tenzione adoperb, che a niuna delle Donne fu fatta menoma violenza .

Nel di feguente raunati i Goti, ricordb loro Totila, come di ducen-
to mila combatrenti, che erano prima, fi fofle ridotta a si poco la lor

miliziaj e come da fette fole migliaia di Greci erano efli ftati vinti e

fpogliati del Regno. Tutto cib avvenuto per gaftigo di Dio a cagio-
ne delle iniquita dianzi commeffe contro i fudditi dell Imperio Ro
mano da L Goti fteffi. Perb fe loro premeva di confervar 1 acquiftato,
fi ftudiaflero di farfi. amico Dio, con efercitar la giuftizia ,.

e non
nuocere indcbitamente a veruno. Convocato dipoi il Senate Romano ,

rinfaccib loro Pingratitudine, perche dopo aver ricevuti tanti bene-

fizj da Teoderico, e da Atalarico, che aveano lafciato loro tutti i Ma-

giitrati, e la liberta della Religione, e rendatili fomtnamente ricchi,
s erano poi rivoltati contra de Goti, e dati in preda a i Greci, da quali
niun benc aveano finora ricevuto, anzi aveano rifcoflb ogni male: la-

ondc mcritavano d cffere ridotti nella condizione di fchiavi . Ma al-

zatofi Pelagio, con buone parole il placb, c ne riportb promefle di

tutta ckmenza. In fatti Anaftafio Bibliocecario C&quot;),
e 1 Autore della

(a)

Mifcella. (*) fcrivono, che entrato Totila in Roma, abitb. co i Roma,-

i, come un. Padre co i Figliuoli . Mandb cgli dipoi lo fteflo Pelagio ,,

c Tendero Avvocato Romano a Coftantinopoli per trattar di pace. Al-
&amp;lt;

-

r

H
!

(

r fL i.i,-,. f- * T r r *~i i Mllctila.
tra nfpofta noa ebbe da Gtujiimano, fe non che Behjano fuo Gencrale m,. i$.

dimorava in Italia, e che era in fuo potcre raccomodar le cole. In-

tanto i Goti ebbero una pcrcoffa da i Greci nella- Lucaniaj e quefta
fu cagione, che Totila determinb di levarfi di R.oma, ma perche non
fi fidava de i Romani, ne voleva che i Greci vi fi tornafTero ad an-

nidare,. fece abbattere in
piii luoghi le mura della, Citta. Corfe anchc

voce, ch egli voleflc diroccar le piii belle fabbriche di Roma ; ma

pcrvenuto cib a notizia. di Belifario, che- tuttavia fi fermava in Por
to , gli fcrifle una lettera ben fenfata per difTuaderlo ; laonde gli pafsb
cosi barbara. voglia ,

fe pure mai I

1 ebbe . Lafciata Roma vota, col me-
nar feco i Senatori, e mandate iLPopolo nella Campania, fi portb nella

Lucania e Calabria, c fece torrtar que Popoli, a riferva d Otranto ,

alia fua divozione. Da li a poco s impadronirono i Greci di Taranto,
c di Spoleti. Fu quefto 1 anno, in cui Papa Vigilio, dopo eflerfi fer-

mato- lungo tempo in Sicilia, non potendo piu refittere alle itlanze di

Giulliniano Augufto, s incamminb alia volta di Coftantinopoli,. dove
bolliva forte fra i Cattolici la controverfia de i tre Capitoli ,

cioe di

condannare o non condannare Tcodoro Mopfuefteno, una Lettera d /fo

Sdeflcno, e gli fcritti AifeoJereto^tmtc perfone gran tempo fa deTunte.

Perche quefta. condannai pareva preguidiziale al Concilio Calcedonefe,

pero i piu de Cattolici, e fra gli altri lo fteffb Vigilio Papa, 1 abborri-

vano forte . Ma era non poco impegnato e rifcaldato per efla Giuftiniano

Au-
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BA Volg. Augufto, Principe, chc non conrento dell ufizio fuo d Imperadore, vo-

ANNO 547. leva anche farla da Dottore, da Vefcovo, e da Papa, dimenticando, chc

1 autonta nelle ccfe e dottrine facre era ftata conferita da Dio, non

gia a i Principi Secolari, raa si bene a San Pietro, e a fuoi Succef-

fori, e a i Vefcovi della Chiefa Gattolica. Quanto in queita lice ac-

cadde, potra il Lettore raccoglierlo dalle Opere de Cardinal! Baronio

c Noris, dal Padre Pagi, dal Fleury, c da git Atti del Concilia ge-
nerale Quinto,

Anno di CRISTO DXLVII. Indizione x

di VIGILIO Papa 10.

di GIUSTINIANO Imperadorc IT,

di TOTILA Re 7,

L Anno VI. dopo il Confolato di Bafilio.

(a) Conti-

nuator Mar-
fcllini Co-

mitit in

Chronico .

(b) Martus

^i-venticeaf.

in Chronic.

(c) Theoph.
in Chronog.

\ TEramente il Continuatore di Marcellino Conte (-), Mario Aven-

y ticenfe (^), e Teofane (0 mettono fotco queft anno la prefa di

Roma fatta da i God, e di tale opinionc furono i Cardinali Baronio, e

Noris. Ma ho io creduto di doverla riferire al preccdente anno, come
han fatto il Sigonio, e il Pagi, perche ii conforma piu colla ferie de gli

avvenimenti narrati da Procopio} ne fi pub fidare del Continuatore

fuddetto, ne di Mario, perche nelle Croniche d amendue incontra-

no non pochi anacromsmi. Per altro fcrive eflo Continuatore, che i

Goti nel di 17. di Dicembre entrarono in Roma, correndo 1 Indizio

ne X. il che dovrebbe convenire all anno precedente, nel cui Settem-

brc la Decima Indizione comincio il fuo corfo . Aggiugne, che Totila

dopo aver atterrara parte dellc mura, condufle feco come prigionieri i

Romani nella Campania, e che eflendo reltata Roma per quaranta giorni

fenza Popolo, Belifario animolamente ne ripiglio il pofleflo. Se cioeve-

poda da noi nell antecedente Anno la
prefa_

di Roma, dee ap-

(d) Pnctp.
de Sell. Go-

(hit,

ro

partencre al prefente il ritorno di Belifario in cfla. Mario Avcnticen-

ie, che fotto il prefente Anno racconta 1 uno c Taltro fatto, difcorda

dal Continuatore fuddetto. Ora attenendomi io al filo di Procopio,
che va defcrivcndo qucfta lunga e pericolofa guerra col Primo ,

Secondo , Terzo Anno
,

c cosi fucceffivamente 5 avvertendo non-

dimeno col Pagi, che cadauno de fuoi Anni comincia dalla prima-

vcra, e finifce nella primavera del feguente: dico, che Belifario, il

quale tuttavia fi tratteneva a Porto, vedendo cosi abbandonata Roma,

concept il penfiero di ripigliarla, e felicemente 1 clegui, W forfe nel

mefe di Febbraio . Lafciati dunque in Porto alcuni pochi foldati, me-

nando feco il refto delle fuc genti, entro in Roma, e con pronto e

faggio ripiego quivi fi diede a fortificaru&quot;. Perche non v cra maniera

di
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di rifabbricare in poco tempo le mura in quc fiti, ove erano diroc- EKA Vo
c;.

cate, fece raccogliere i raarrai e le piecre fparfc pet terra, e di quetfi ANXO^T.
material!, fcnza aver calce da legarli infieme, per modo di provvidone

fbrmo, come potc, una groffa muraglia poliiccia, con aggiugnervi
al di fuori una buona quantiti di pali . Larga in okre e proronda era

la fofla, che girava intorno a tuue le mura. Jn vcnticinque di
, la-

vorando tutti i loidati, fu fcrraia, a riferva delle Porte, la C;tta, e

vi concorfero ad abitarla i dianzi efuli Cittadini. Queita novita aon

fe I atpettava
Totila. Hppcna informatone , da Ravenna, dove eg!i

fi trovava ,
a gran giornate col luo efercito code cola . Per man-

canza di telegnami e di fabbri fe/rai, Belifario non avea peranche

potuto far mettcre alia Qua le Porte
,

avendo Totila afpoi tare

quelle, che v erano . In vcce di far almcno chiudere con travi le

aperture, prefe ilfolo ripiego di mettervi di^quegli ordigni, che neiia

mihiia moderna ii chumno Cavalli di Friiia, creduti mvenziord de-

gli ukimi tempi, ma ufati anchc ne gli antichi prefTo a poco come

oggidi . Pofto parimente alle imboccature d cfle Porte i piu bravi

de luoi . Si credevano i Goti ful principio di prendere Roma appetu
arrivati, c venivano con gran fracaflb all aflalto \ ma ritrovarono chi

non era figliuolo deilapaura. Fu afprillima la battaglu, perche i Goti

per lo fdegno, e i Greci ptl pericolo imminence delle lor vite com-
battevano ::lla difperata . In tine furono coltretti i Goti a ritirarfi con

lafciar fulle fofle ettinta una gran quantita de moi, e riportarne de i

fciitiaiFai piu. Tonurono nel iegucnte di, ed in ultri appreflb all af-

falto, e furono nella itefla guila ben accolti, e nbuttari da i Greci.

Totila prefe in fine la ritoiuzione di ritirarfi a Tivoli, ch egli prima
avea fatto diitruggere, e bilbgno ricdificare .

Ma ficcome 1 cntrata dj Belifario in Roma, c la difefa d cfla,

confegui un applaufo univerfale, cosi fu biafimata e riahicciata agva-
mcnte da i Goti a Totila 1 imprudenza d averc ibbandonata Roma ;

o fc pur volcva abbandonarla , di non averla intcramente ipianaca .

Prima lodavano forte 1 ulo iuo di atterrar le mura de Luoghi fortij

effendo poi paflata male in quetta congiuntura ne fparlarono a piu
non poflb . E cosi fon,fatti git uomini: d ordinario dal lolo awemmento
o felice o fmiltro deile riioluzioni prefe effi prendono la mifura delic

lodi o de biaiimi . Era da molto tempo itretta d afledio Perugia, cd
in elfa gia commciavano a vemr menu le. vctcovaglie . Cola fu chia-

mato Totila coll efercito per la fpcranza di nJurre alia refa colla di

lui forza e prefenza quella Citta. E v ando egh bensi, ma fu in breve
fconcertato non poco, perche Gitvanni Gencrale Cciareo, che era ail

afledio di Acerenza nella Lucania, moflbfi con mtta la fua cavaller-a,
ali improvvifo arrive nella Campania, c dicde una rotta ad un corpo di

truppe cola inviatc da eflb Totila: la qual vittovia fu cagione, che nm.i-

fero libeiati alcuni Scnatori Romini, e le Mog u di moiti altri, ch era-

no confinate in quelle parti. Irritate da quciio avvifo Tocila, per le

montagne fpcdi contra d eflb Giovanni varie partite dc fuoi , che
TVK. ill. Z z il
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E?. * Volg. il raggiunfero nella Lucania, e gli diedero unabuona percofla . Vennero
AN NO 547. circa quefti tempi in Italia alcuni piccioli rinforzi inviati da Giufti-

niano Augufto, cioe forfi d acqua a chi pativa gran fete. Trecento
Eruli fra gli altri erano condotti da Vero . Coftui azzardatofi di pren-
der quartiere vicino a Brindifi, fu in breve vifitato da gente inviata

cola da Totila. Duccnto di quegli Eruli rimafero eftinti ful campo,
e Vero ebbe la fortuna di faivaru . All avvifo venuto da Coftantino-

poli de foccorfi, che dovcano arrivare in Italia, Belifario giudico bene
di trasferirfi a Taranto, e feco condufle novecento cavalli fcelti, c

ducento fanti . Entrato in nave
,

fu da una una burafca trafportato a

Crotone . Mando la cavalleria per terra a procacciarfi i foraggi, e

quefta incontratafi per iftrada con una brigata di Goti, la disfece.

Alloggiofli dipoi in quelle contrade, come fe foflero lontani mille mi-

glia i pericolij ma il Re Totila fempre vegliando, fpinfe loro addoflb

tre mila cavalli de fuoi, i quali menarono si ben le mani, che pochi
poterono falvarfi colla fuga . Di gran danno a gli aflfari de Greci fu

quefta rotta, e portatane la disguftofa nuova a Belifario, e fattogU
credere , che a momenti poteano i Goti arrivare a Crotone : egli per-
cio non perde tempo ad imbarcarfi con Antonina fua Moglie, e in

un giorno di felice navigazione pervenuto in Sicilia, sbarco a Meffina .

Totila intanto intraprefe I afledio di Roffano Caftello della Calabria.

E con tali racconti termina Procopio 1 Anno XIII. della Guerra Go-
tica . Aggiugne folamente, che gli Sclavi, Popoli barbari , paflato il

Danubio, devaftarono tutto Flliirico fino a Durazzo, uccidendo o

facendo fchiavi tutti quei ,
che trovavano. Coftoro col tempo fi pian-

tarono in quelle contrade ,
e diedero ad effe il nome di Schiavonia .

Arrivo poi ful principio di queft Anno Papa Vigilio a Coftantinopoli ,

ed entrb nel grande imbroglio della controverfia de i tre Capitoli,

fopra di che e da leggere la Storia Ecclefiaftica . Troppo tempo ri-

chiederebbe il racconto di quel negoziato, e de gli aftanni, che vi

pati lo fventurato Papa, trovandofi egli tra il calcio e il muro, tra

iltimoredi fare una ferita al Concilio Generale Calcedonefe, o pure
di tirarfi addoflb lo fdegno dell Imperadore . Ando egli percib bar-

cheggiando , finche pote .

Anno
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Anno di CRISTO DXLVIII. Indizione xi.

di V i G i L 10 Papa u.
di GIUSTINIANO Imperadore ^ i.

di TOTILA Re 8.

L Anno VII. dopo il Confolato di Bafilio.

VEnnc
in queft anno a morte nel Mefe di Giugno, confumata da ERA Volg.

una terribil cancrena Teodara Augutta Moglie di Giuftiniano Im- ANN&quot;

J48 -

peradore, Donna per varj fuoi vizj, e Ibpra tutto per la protezion de

gli Eretici ,
concordemente diftamau nelia Storia fegreta di Procopio,

e negli Annali Ecclelialtici. Si leggono nondimeno di grandi limofi-

ne da lei fatte, -e facri Templi da iei fabbricatij ne laiciano di dire

Teofane 0), e Cedreno (*), ch efla piamente diede fine a i fuoi gior- ^ Thto_

ni, forfe perche fi ravvide, c penti de tanti fuoi falli. Se e vero tut- ph*nes in

to cib, che di lei racconta Procopio, dovette ella irovare un gran pro- chrono*r.

ceflb al Tribunale di Dio . Belijario in quefti tempi riflettendo alia ( b) Cedren -

fcarfezza delle fue forze, tuttoche Giuiimiano Auguiro gli avefle in-

viati di frdco due mila pedoni per rnaiCj e conoicendo, che di male

in peggio erano per andare gli arFari dell Impeao in Italia, fe non
venivano piu gagliardi foccorii : fi appiglio al partito di mandare An-
tenlna fua Moglie a Coltatuinopoli, acciocche ella per mezzo della

fuddecta Imperadrice ottcneffe da Giultiniano un potente rinforzo all

Armata d Italia. Andb efla, ma trovo 1 Imperadrice gia mancata di

vita. Ora narrando Procopio 0) lotto quelt anno ia morte d efia Au-
,^ pr/&amp;gt;c/&amp;gt;

gu(ta, e concorrendo nella medelima lentenza Teofane, Cedreno, ei de *tlLG-
Cardinali Baronio c Noris: fi vien chiaramente a conofcere, che fino- tkif. lib.

3.

ra c-ammmano bene i conti circa la diviiion de gli annidella Guerra Go- cat- 3-

tica, defcritta da eflb Procopio, e non fuffiftere gli altri di chi o pri-
ma o piu tardi ban regillrato que fatti . In queih tempi il prefidio de

Greci, lafciati da Beliiario in Roma, trucido Conone luo Comandan-

tc, pretendendo, ch egli in danno loro faceffe il mercatante de grani,
e deH altre vettovaglie. Spedirono poi Sacerdoti a CoftancinopoH, per
far fapere a Giuftiniano, che fe non era loro accordato il perdono,e
date le paghe da gran tempo Joro dovute, paflerebbono al ioldo di

Totila. Giuftiniano per non poter di meno, accordo loro mtto. Se-

guitava intanto 1 afledio mofib da Totila al Caftello di Roflano in Ca
labria, entro il quale era una guarnigione di trecento cavalli,e cento
fanti . Perche cominciarono a venir meno i foraggi e iviveri, promi-
fero que Greci di arrenderfi, fe paflkti alquanti giorni loro non fof-

fe ftato dato foccorfo . Belifario
,

a cui premeva la confervazion
di quel fito, chiarab ad Otranto quante truppe pote raunarc, e tutte

Z z i po-
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E*A Volg. pofteJe in navi, s inctmmino con efle alia voha di RofTano . Spira-

&quot;

va gia il di promffTo alia refa. I Grcci mirando da lungi il .foccorfo
che veniva, mancarono alia parola data) ma eccoti follevarfi una tem-
pefta, che difperfe rum qtiella Fiona, fenza che vi fofie porto in

que lidi da riro- prarfi . Unitefi poi le navi nel Porto di Crotone, tor-
no di nuovo Relifario con efTe verfo RofTano; ma ritrovo al lido tut-
te le forze dc Goti ben preparate sd accoglierlo &amp;gt;

ficche gli convenne
rrtrocederc n Crotone, da dove fpedi colla maggior parte de fuoi GV0-

v.inni, e Pahriano nel Piceno, fperando che Totila, abbandonato Rof-

fano, accorrerebbe cola. Ma quefti invio bensi due mila cavalli anch e-

gli nel Piceno ner far fronte a nemici, ma col rimanente dell Arma-
ta tenne forte TafTedio di quel Caftello . Veggcndo i Roflaneii difpe-
rata il cafo, mandarono due Deputati a Totila, per implorare il per-

dnno, efibendofi pronti alia refa, falve le loro vice. Accecto egli 1 of-

ferta, mi con eccettuare dal perdono Calazare lor Capitano, ficcomc
mancator di parola. A coflui in fatti tolta fu la vita, a gli altri fu per-
mc(To d andnrfene, ove volcano, in camicia, quando lor non piacefle
di refrire al foldo di Totila. Ottanta andarono, gli altri s arrolarono

fra i Goti . Era arrivata a Coftantinopoli Antonina Moglie di Belifa-

rio, e quantunque fofTe venuto a lei meno il fuo principale appoggio,
cioe Teodora Aue;ufta gia morta, pure trovo facilita. in Giuttiniano,

per richiamare il Marito in Orientc, perche itringendo forte la guerra
di Perfia, v era bifogno d un bravo Generate per quell imprela . Per-

tanto ando Belifario a Coftantinopoli, ma fenza portarvi in qvictto fe-

condo viaggio fplendore alcuno di nuova gloria, giacche in cinque

Anni, che nvea dovuto fcrmarfi in Italia, per mancanza di forze, era

come fugitive ftato ora in uno, ora in altro paefe, ed in okre ienza

avere operato cofa alcuna di rilevante, lafciava 1 Italia efpoita alia di-

fcrezione de Goti. Ma fe non ando feco molco onore, porto ben egli
con lui molto danaro, perche feppe mai fempre farfi fruttare il fuo

Generalato; e le fue grandi ricchezze il mifero talvolta in pericplo
di

cadere, fc 1 Imperadore non avefle avuta neccffita delb. fua fperimen-
tata pcrizia in comandar Armate. Nel mentre poi ch egli era in viag-

g a Citta di Perugia, dopo avere foftenuto un lunghiffimo afledio,

vcnnc in Poterc de i Goti. II dirfi da San Grcgorio Magno, W, che

quefta Citta per fette 4nni continui tenuta fu affediata da i Goti, c

lib. 3. f. 13. che non peranche finito efTo anno fettimo, per la fame fi arrendc: par

troppo difficile a crederfi . In vece d
1 Anni avra egli fcritto Mefi . Ad

ErcolaHO, fanto Vefcovo di quella Citta, d ordinedi Totila fu barba-

ramente tagliato il capo.
Fece Totila anchc in Dalmazia una fpedizion di foldati fotto il

comando ft Ilaufo, gia una deile guardie di Belifario, che avea prefo

partito fra i Goti . Coftui prcfe in quelle parti due Luoghi appcllati

Muicoro, e Laureata non lungi da Snlona, e mife a fil di ipada chmn-

quc ivi fi trovo. A qtiefto avvifo Clandiano Ufiziale Cefareo, che co-

manda /a in qudle parti, imbarcate le fue foldatefche ando a vrovare

a Luu-
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a Laureata HanCo, c venne feco alle manij ma reftb fconfitto, e le ERA Vo!g.

fue navi con altre pienc di grani rimafero preda de Goti, i quali di- ANN 054.-;.

poi fenza tentar altro, fe ne tornarono a Totila. Circa quefti tempi,
o poco prima, per atreftato di Procopio (*), Totila inviati de gli (a)

Ambafciatori al Re de Franchi, cioe fecondo tuttc le verifimiglianze
de j:,ll.

a Teodeberto , il piu porente fenza -paragone di quei Re, gli avea Fatto
*^&quot;&quot;

1

chiedere in Moglie una fua Figliuola. La rifpofta fu, ch eflb Re non

riconofceva Totila per Re d Italia, e cbc tale anzi egli non farebbe

giammai, da che dopo aver prefa Roma, non 1* avea faputa ritenere

in fuo dominio, ed atterratene le mura, 1* avea lafciata cadcre in do-

minio de fuoi nemici . Ma quefti erano pretefti . Teodeberto, Prin

cipe meditante tutto d) naove conquifte, voleva pefcarc ne torbi-

di dell Italia, veggendo si infievolite le forze non meno de Goti,
chc dell Imperadore. In fatti abbiamo afTai lume da Procopio (), (b) Pro

ch egli in queft anno fatta calare in Italia un Armaca, s impadro- de Sell.

ni dell Alpi Cozie , di alcuni Luoghi della Liguria, e della mag- ^
gior partc della Provincia della Venezia, fcnza che fi fappia q^ali Git-

ta precifamente foflero da lui occupate, giacche fr-.i poco vedremo,
chc Verona fcguito ad eflere in potere de Goti . Tutto camminava a

feconda de fuoi voti, perche non aveano i Goti aflai poflanza da op-
porfi nello tteflb tempo a i Greci, e all armi de Franchi . Bifogiia non-

dimeno immaginare, ch eglino faccfTero qualche refiftenza, fcrivendo

Mario Aventiccnfe
(&amp;lt;-) fotto il prcfente anno, che Lantacario Condot- (c)

tiere de Franchi nella guerra Romana trafitto da una freccia c da una

lancia, rimafe mono. Ne contento di quefti progrefli
il Re Teode

berto, macchinava in fuo cuore imprefe piu grandi, per quanto s ha

dallo Storico Agatia (&amp;lt;/)
. Cioe non poteva egli fofferire, che Giufti- (d) Alat

J?-
niano Augufto, Principe aflai dominaro dalla pafllone della vanita, fra

&quot;

i fuoi titoli metteflc quelli di Alamannlcs c Francico, quafi lor vinci-

torc, quando egli in effetto non avea mai fatta pruova del valore di

queilc Nazionij c pure volca fignificar fe fteflb loro Sovrano , quando
i Franchi pretendeano di non aver dipendenza alcuna da lui, e Teode
berto aveva foggiogati e unit! al dominio fuo gli Alamanni . Pero eflb

Teodeberto, defcritto da Agatia per Principe ardito, inquieto, feroce,
che

andaya a^caccia di pericoli, e dava nome di fortczza a i tentativi

anche piu dilperati, determine di muover guerra a Giuftiniano, c di

andarlo a trovare fino a Coftantinopoli . E pcrciocche efTo Augufto
s intitolava ancora Gepidico^ e Lon^obardko , follecito le Nazioni de*

Gepidi e de Longobardi ad imprendere unitamente con efTo lui la guer
ra contra del medefimo Imperadore, per vendicare 1 affronto, chc prc-
temkva fatto a tutte le lor Nazioni. Ma in quefto gran bollore di

penfieri guerrieri la morte fenza rifpetto alcuno venne a trovar Teode-

btrtt, e mife fine alle fue grandiofc imprefe. Mario Aventiccnfe rife-

rilce la morte fua un anno dopo la ricupera di Roma fatta dn Beliia-

rio, e pero nel prefente anno, il che s accorda con quanto ti diru

all anno ff4. del Re Tetdebaldo fuo Fieliuolo e Succefibrc. II Padre

Pa-
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ERA Volg. Pagi 00 la vuol fucceduta ncll Anno precedente 7-47. appoggiato to-
ANNO 54-3. pra ii dirfi d a Grcgorio Turonenfc, che dalla morte d eflo Re fino a

Crif^lrL
&amp;lt;

l
uc la del Rc Sigebcrto pafTarono yf; XXIX. Ma noi abbiam trop-

ad Ann
&quot;

P efempli d anni guafti da i Copifti. Sigeberco Storico (*) fa giugncre
551. a. ii. la vita di qucfto Principe fino all anno ffo. Scrive in olcre Agacia
(b} slgebtr- Autore di quefti tempi, efTere mancato di vita eflb Teodeberto nella
a m chr- cacc ja per cagione di un buffalo felvaggio , mentre Narfete era occu-

pato nella guerra d Ftalia. Siccome vedremo, Narfete venne in Italia

folamente nell anno ffi. La fcarfezza de gli Storici d allora fa, che
non G poflano fchiarire abbaftanza alcuni fatti, e i loro tempi precifi.
Ma certo Agatia qui prefe abbaglio, chiaramente ricavandofi da Pio-

eopio, che era molto prima fucceduta la morte del Re Teodeberto,

Anno di CRIST o DXLIX. Indizione xn.
di VIGILIO Papa 11.

di GIUSTINIANO Imperadore 23.
di T o T i L A Re .

A
L Anno VIII, dopo il Confolato di Bafilio.

Ndavano di male in pcggio gli affari dell Imperador Giuftiniano ,

. Imperciocche i Gepidi^ che avevano occupata la Dacia Ripenfe

(cl Procop.
e il Sirmio CO, e vi s erano poi ftabiliti con permiffione di Giufti-

dt Bell. niano, merce .di una lega itabilita .con lui, fecero in queft anno delle
Goth. lib. 3. fcorrerie e prcde in altri circonvicini paefi . Piii pefante ancora ft fen-

tiva il flagello de Longobardi, i quali divenuti padroni del Norico e

della Pannonia, avevano impetrata da eflb Auguito la liccnza di fer-

marfi quivi in vicinanza de Gepidij dimentichi de benefizj ricevuti ,

faccheggiarono la Dalmazia, e 1 Illirico, col menar feco una gran quan-
tita. di fchiavi . Vennero poi alle mani fra loro quefte due barbare Nu-
zioni per cagion de confini, ed amendue fpedirono Ambafciatori a Giu
ftiniano Augufto per averlo dalla fua . Egli prefe la difefa de Longo-
bardi. Finalmente gli Sclavi paflati di qua dal Danubio e dall Ebro,

apportarono incredibili ftragi e danni alia Tracia . Durava poi tuttavia

in Oriente la guerra co i Perfianij ed in Italia fempre piu pareva in-

clinata la fortuna in favore de Goti . L infaticabile Totila dopo la pre-
fa di Perugia guido nel prefente anno tutta 1 Armata fotto Roma, ed

aflediolla da varie parti. Dentro v era con tre mila combattenti Dio-

gene valorolo e prudente Capitano, deputato alia difefa d effa Citta da

Belifario prima della fua partenza, il quale con fommo vigore foltenne

fempre gli aflalti frequenti de nemici. Ma avendo i Goti occupato
il Cadello di Porto, Roma comincio a penuriare di viverL Tuttavia

non perderono punto di coraggio i difenibri, e 1 afiTedio ando in lun-
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goj c piu ancora farebbe andato, fe alcuni foldati Ifauri di quella guir- ERA Vo e.

nigione, che caftodivano la Porta di San Paolo, non aveflfero tradita AN NO 540.

la Citta. Cottoro dall un canto mal foddisfatti pel foldo loro da molri

anni non mai pagato, e dall altro confapevoli del magnifico prernio
dato a i lor compagni Ifauri, che dianzi aveano tradita Roma: tratta-

vono fegretamente con Totila di fare il medefimo giuoco . Venuta la

nottc, la Porta fuddetta fu fpalancata a i Goti, che tagliarono a pezzi

quanti de Greci vennero loro inconcro. Gli altri Greci chi per un*

Porta, e chi per 1 altra fuggirono alia volta di Civitavecchia; ma aven-

do 1 accorto Totila difpotle prima in quel cammino varie fchiere de

fuoi, pochi fcamparono dalle lor mani, fra quali il fopra mentovato

Diogene, ma ferito. Paolo di Cilicia, reftato con quattrocento Cavalli

nella Citta, fi rifugib nella Mole d Adriano, oggidi Caftello Santan-

gelo, ed occupo quel Ponte. La mattina feguente inutilmente, e con

loro ftrage, tentarono i Goti di sloggiar que(to corpo j ma non avendo

i Greci di che mangiare ne per loro, ne per gli cavalli, dcterminaro-

no di ufcire addofTb a i nemid, c di vendere ben caro la vita : con

che s abbracciarono tutti, e fi diedero 1 ultimo addio
,
come gente

rifoluta di morire. Intefa dal Re Totila la difperata loro rifoluzionc,
mandb loro ad efibire, che fcegHeflero o di depor 1 armi, e lafciare

i cavalli ,
e di obbligarfi con giuramento di non militar piu contra de

Goti, e di andarfene con Dio in liberta; o pure di ritener tutte le

robe loro, con arrolarfi fra i Goti. Ognuno, udita cotal propofta ,

elefle la prima condiz.ione, ma poi per vergogna di andarfene fenz ar-

mi, e per titnore di eflere uccifi in cammino, fi appigliarono all ulti

mo partito, a riferva di due, che aveano moglie e figliuoli in Co-

ftantinopoli . Totila a quefti due fatto dar danaro pel viaggio, e fcor-

te, li licenzio . Quattrocento altri foldati Greci, che s erano rifugiaci

nelle Chiefe, aflicurati della vita anch efli a lui ft renderono . Non fe-

cc gia provar quelta volta il Re vincitore a Roma ne a i Roman! il

trattamento ufato nella prima conquifta d efla Citta GO. Ricordevole
(a) Pmctp.

de rimproveri a lui fatti da Teodeberto Re de Franchi, e d#gli fteffi de Belt.

fuoi Goti, moftrb buona ciera a tutti i Cittadini, che ivi fi trovaro- Go&amp;gt;h - l - 3-

noj richiamb dalla Campania tutti gli altri, e fpezialmente i Senato- *** 37

ri&amp;gt;
diedc loro il piacere de Giuochi equeftri . Pofcia fpedi a Coftan-

tinopoli Stefano di nazione Romano fuo Ambafciatore a pregar Giu-
iliniano di voler metter fine a tanti guai dell Italia con una buona pa

ce, rapprefentando la defolazione delle Citta, e i progrefli de Franchi,
che doveano far paura anche ad eflb Augufto, ed offerendo 1 armi fue

in d ifefa di lui . Ma Giuftiniano rifoluto di fterminare i Goti , ne pur
voile ammettere alia fua udienza il Legato . Quefta durezza dell Im-

peradore fece rifolvere Tocila a tentar anche 1 imprefa della Sicilia ,

k quale fc gli fofle felicemente riufcita, avrebbe forfe affbdato il fuo

dominio in Italia,

Prepare dunque una Flotta numerofa di navi groffe, che i Goti

di unto in unto aveano prefe a i Greci, e ve ne aggiunfe altre quat-
tro-
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ERA Vo!g. trecento minor! , con penfiero di fare uno sbarco in quell Ifola. Prirm
AN NO 549. nondimeno di metterfi in viaggio a quella volta provb, fe poteva slog-

giarc i Greci da Civitavecchia. Diogene fuggito da Roma, s era cola

ritirato,e vi aveva un prefidio lufficiente alia difefa. Fu formato 1 af-

fedio, e fatte varie chiamate a Diogene, ed cfibitegli delle vantaggiofe
condizionij finalmente fi capitolb la refa, fe entro il pattuito cermine

I lmperadorc non gli mandava foccorfo, e furono dati trenta oltaggi
dall una pane e dall altra. Dopo di che i God diedero Ic vele al

vento,e s incamminarono verfo la Sicilia. Giunu chc furono a Re-g-

gio di Calabria, Torila intimo la refa a quel prefidio di Greci, al

comando de quali ernno forimuto^ ed Imerio . Ma trovacili coftanu nel

loro dovere, lafcio quivi un buon corpo di genre, con ordirte di te-

ner benc Itrecto quel prefidio, affinche non v entraflero viyeri, affki

informato , che &amp;lt;jucl Caftello, o fia quella Citta ne penuriava non po-
co. Invio un akro corpo de fuoi a Taranto, che fenza fatica s impa-
droni di quella Terra. Nello fteflo tempo i Goti da lui lafciati nel

Piceno, per tradimcnto entrarono nella Citta di Rimini. Avvicinan-

dofi poi coitoro a Ravenna, t^ero^ che allora era Comandante dell

armi in quella Citta , ufci in campagna col nerbo maggiore delle fuc

truppe, e venne con loro a bactaglia; ma ebbe la sfortuna d efTcne

disfatto con gran pcrdita de fuoi, e con lafciare egli ftcffb la vita ful

campo. Totila in tanto pafso con lo ttuolo delle me navi in Sicilia,

cd accampoffi incorno a Medina, alia cui difefa bravamente s accinfc

Donnenziolo Uffiziale dell Impcradorc calla fua guarnigione . A rifcrva

di quei, che erano neccffarj per quell afTedio, tutte 1 alcre mafnadc

de i Goti fi fparfero per la Sicilia, e quafi tucta la mifero a facco,
con occupare ancora qualche Fortezza. Contra de Siciliani erano forte

in collera i Goti, perche fino ne tempi del Re Teoderico fupplica-
rono per eflere efenti da gro(Te guarnigioni, per ilchivarne 1 aggravio,

promettendo effi di ben difendere 1 Ifola. Ma app.-na vi fi lafcio ve-

dcr BetiforiO) che tutti fi ribellarono, acclamando 1 Imperadore . Men--

tre fi. fWeva si brutto ballo in quclle contrade, la guarnigione Ji

Rcggio di Calabria, dopo aver confumati tutti i vivcri, finalmente

venne a renderfi con rcllar prigioniera di guerra. Portatc a Coftan-

tinopoli si trilte nuove , .determino Giuitiniano d inviare in Italia

(a) faglui Germano Patrizio, chc dal Padre Pagi (&amp;lt;*} ,
foife per errore di ftaai-

Crit. Baron.
pa ^ chiamato Patruus^ cioe Zio Paterno d clfo Impcradore, ma

ad Ann.
Q^ j n fatt j era Figijuolo d un Fratcllo, o (ia Nipote del medcfimo

Augufto} perfonaggio di gran fenno, gravita c coraggio, e di non

rninore fperienza nell arte militare, la Cui ripucazione era in onore da-

pcrtutto, si per efTcrc si rtrcttamentc congiunto di fangue coll Impe-

radore, e si perche molto prima avea data una famofa rocta a gli Anti,

Popoli barbari, ed in oltrc col fuo valore, c colla prudenza (uu avea

per cosi dire nacquiituu alPImpcrio 1 Affrica, con torla dalle tnani

de Tiranni, iniorti in quclle pare; dopo la conquitra fattane da Beli-

firio. Vcone IQ Italia J avvifo di quelh elczione, c riricoro quanti ci
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refhvano o foldati, o ben affetri al nome dell Imperadcre. Ma noa ERA Voij,.

fi sa il pcrche Giuihnuno, mutaco penficro, diede il comando de!l ANNS
$4&amp;lt;&amp;gt;.

armi d* Italia a Libcrio Cictadino Romano: bcnchc ppco appreflb pen-
tito anche della fceica da lui fatu, nol lafciafTe venire, confideran-

dolo per troppo avaniato in eta, e poco pratico del meftier deHa

guerra. Ttovavafi allora in Coftantinopcli Papa Figil:o con afiaiffimi

altri Italian! de piu nobili, che continuamente faccano prernura ad efTb

Augullo, acciocche un grande sforzo fi facefle, per ricupcrar Tltalia

dalle mani de Goti. E fpczialmente crano inculcate tali iftanze da

Gotigo (cosi viene appellate nel tcfto di Procopio, ma probabilmentc
e Cetcgo) Patrizio, ftato gran tempo fa Confble. Un Cctego neli* Anno

5-34. fu ornato di quefti Dignita^ ma par mclro indietro un td tem

po. Giuttiniano promcttcva tutto, ed intanto fpendcva la maggior
parte del tempo nella ipinofa controvcrfia de i tre Capiteli, che al-

iora bolliva force in Oricntc, e fu cngione di Scifma, e di non po-
chi ammazzamemi . Vigilio Papa fccc varic figure, contrariato dal

Clero Romano, e maiTimamcnte da i Vefcovi dell Africa e deH Illi-

r;co, ficcorne pub vederfl nclla Storia Ecclefiaftica . Se Giuftiniano

Augufto non fofle ftato faxzionario in quefta lite, e non avefle ufato

delta prepotenxa contra d efib Papa, non farcbbono feguiti ranti fccn-

ccrci
,
che pur troppo tuibirono iorte h Chiefa di Dio .

Anno cli CRTS TO DL. Indizione xiir,
di VIGILIO Papa 13.
di GIUSTINIANO Imperaclore 14.
di To TIL A Re 10.

L Anno IX. dopo il Confokto di Bafilio.

T Eggefi uni Letrera di Papa Vl&ilio , fences in Coflantinopoli nel

J_^ di is- d Aprile neU Arno XXIV. dell Imperio di Giuftiniano,
e Mono dopo il Gonfolato di B.ifilio, cioe ncll Anno prcicnte, ad
durefiafx Vefcovo d Aries, dove il prega, che en endofi udita 1 en-
rrati de i Goti in Roma, voglia rnuovere Childtlcrto Re de Franchi
u fcrivere ^1 Re

Toiila., per racconiandargli \\ Chiefa Romana, ac
ciocche niun danno e pregiudizio vcnga inferito alia mcdefima, nc
alia Religions Gattolica. Lc illanze degl haliani rifugiati in Coihn-
tinopoli,e piu I impegno deHa riputazione, cbhero in fins tanta pof-
fa, che Giuftiniano s applico dnddovero a gli affari d Italia. Dichiaro

dunquc Capiwn Generate il fuddetto Gtrmano, fuo Nipote, e gli co
mando di marciare . () Poche erano le milizie a lui aflegnatc per 1 im- (a) Proof,

prefn d Italia; ma gli fa sborfata una gran fomma d oro con ordine de
r

Eeil - G -

di affoldare quanta genre potrfic ncli* Tracia e ntii illirico, e di ca-t- *! ,
?

Tom. III. Aaa &amp;lt;jur
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ERA Volg. dur feco Ftlemitto Principe de gli Eruti colic fue barbarichc brigate ,
ANNO 550,1 e Giovanni fuo Genero, ch era Figljuolo di una Sorelli di Vitaliano,

c Gcnerale allora dell armi ncll Illirico. Era morta ad effb Germans

Pa/ara fua prima Moglie, cbe gli avcva partorito due Figliuoli, cioe

Giuftino.^ ftato Confole ne 11 Anno ^40. e Giitftimano, chc riufci un va-

lentiflimo Generale d Armata, amendue preparati per venire col Pa
dre in Italia. Pafso poi &amp;gt;

ficcome altrove dicemmo, alle feconde nozze
con Matafunta, Figliuola d Amalafunta , e Moglie in primo luogo di

f^itige Re de Goti. Qiiefta ancora voile egli menar feco in Italia con

ifperanza, che i Goti per riversnza al nome di fua Midre, c del Re
Teoderico fuo Avolo, umilierebbono rarmi all arrivo di lei . Datoft

dunque a fpendere largameme non folo il danaro a lui dato dall Au-

guflo Giuft.iniano fuo 7,io, ma il pjoprio ancora, ammafso in breve

un fiorkiffimo efercito, coacorrendo a militarc fotto di lui gli Ufi-

ziali piu fegnalari, ed affaiffirna gente della Tracia e deir Illirico, e

in oltrc i Barbari (lefli, tirati dalla fama del fuo nome, c molto piu
dal danaro, che puntualmentc veniva sborfato . In Italia ancora appena
s intefe, eflere ftato fcelto per Generahflimo dell armi Gcfaree quefto

Principe, che tutti i Grcci ed Icaliani, militant! o per amorc o per
forza nelle Arniate de Goti, fegretamente fecero intendere a Germa-

no, qualmente arrivato ch egli fofle in Italia, tutti fenza perdere tem

po, vcrrebbono ad unirfi con lui. Airincoturo cotal nuova ttordi

forte i Goti, con reftar anche divifi. di parere, fe avevano a prendere
1* arm), contro- la- ftirpe di Teoderico, cioe contro Matafunta. In qucfti

tempi efTendo fpirato il tempo, chc Diogene Ufizial Greco s era prefo

per rendere Civitavecchia, ed avendo il Re Totilo, inviati cola Deputatt

per 1 efecuzion della promefTa, egli fi fcuso di non poter raantenere ia

parola data, perche Gertnano coll efercito fuo era vicino a dargli foc-

corfo. Percio 1 una parte e 1 altra reftitui gli oftaggi, rcltAndo Dio

gene alia difefa di quella Citta , e Totila fommamente budar^Oj c in

collera per quefto.
Ora mentre il valorofo Germano Patrizio in Sardica, o Serdica

Citta dell Illirico, o fia della Mefia, o della Dacia, ammaflava ed
efercitava le raunate Genti, difpcfto a pafTare ia Italia, ecco gli Scla-

vi, che valicato- il Danubio fanno. un irruzione nella Mefia, arrivano

fine alia Citta di Maido, con ifcoprirfi il difegno lora di penetrar
fino a Salonichi .. Venne fubito un ordine dall Imperadore a. Gcrmano
di lafciar per allora la fpedizion d* Italia, e di aceorrere in aiuto di

Salonichi.. MA avuta chq ebbero g i Sclavi contezza, come era ia

quelle parti Germano con un Armata, tal terrore li prefe, che mu-
tato cammino s iftradarono altrove. Pe&amp;lt;:tanto Germano, liberate dall*

apprenfion di que Barbari, era gia dietro ad imbarcar ]a fua. genre
per venire in, Italia, quando all iraprovvifo s infermo d una makttia,
che in pochi: di il condufle- al fepokro, defiderato e compianto da
tutti . N ebbe gran difpiacere anche T Imperador Giuiliniano, chc di-

poi dicde ordine a Giovanni) c a Giufliaiany Figliuolo d effo Gertna

no,
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no,di pafTar colla flotta in Italia. Aveva dianzi il medefimo Augufto ERA Volg
inviato Liberia con un alcra flotta carica di buone fanterie, per loc- ANNO 550.

correre la Sicilia. Pofcia avendo cgli rimcflb in fua grazia Artabane^
e crearolo Gcnerale ddla Tracia, aveva Ipediro ancor queito con al-

cune navi alia volta d efTa Sicilia, con ordine di prcndcre il comando
dcllc truppe condotte da Libcrio . II primo a gmgncrc in queii
Ifola fu Liberio , il quale a diriitura paiso a Siracufa , allora af-

fediata da i Goti, e felicemente entro co i fuoi Legni ncl porto.
Arcabane aH incontro forprefo non lungi dalla Calabria da una fiera

tempeita, vide diffipatc tuctc Ic lue navi, alcune rrafportate nelia

Morea, altre peritey egli colla fua, che avea perduto 1 albero mae-

ftro, fu fpinto dal vento all libla di Malta, c quivi fi falvo. Liberio
non avendo forzc baftanti ia Siracufa da far fortite fopra i nemici,
c trovata ivi non poca fcarfezza di viveri, giudicb meglio di conu-
nuare il viaggio fino a Palermo. Sarebbe pallkta male a quella Citta,
c forfc ad altre, Ic eircndo Itato prefo da Greci in Catania Spino da

Spoleti, Queftore di Totila, c a lui canffimo, non avcfle coitui ot-

tenuta la liberta con proraefla d indurre i Goti a ritirarii dalla Sici

lia. Tante ragioni in fatci egli addufle a Totila, maffimaraente con

fargli credere imminente I arriv6 d una poderola Armata Imperialc,
pervenuta gii in Dalmazia, che fu rjfoluco nel configlio de Goti di

lalciar in pace quell Ifola. Polte dunque nelle lor navi le immenfe
ricchezze, raunate con tanti faccheggi de miferi Siciliani, e una pro-
digiofa copia di grani c d armenti rapiti, con lafciar de i prefidj fo-

lamente in quattro Luoghi , Totila meno le fue milizic in Italia.

Non cosi fecero Giovanni, e Giuftiniano^ arrivati in Dalmazia colla

flotta, e coll
1

efercito maggiore fpedito da Giuitiniano. Perche trovando

quella Provincia infeftata dagli bclavi con dubbio, che que Barbari
fofTero Itati moffi da fegreto maneggio del Re Totila, determmarono
di fvernare in quel paefe, per raetteiii poi in viaggio nella fufleguente
Primavera. Ma non fi fermarono quivi gli Sclavi. Scorfcro no ad

Andnanopoli ,
commettendo innumerabih mail; e portavano le minac-

cie fino a i contorni di Coftantinopoli . Contra di loro fu fpedito un
efercito da Giuitiniano, che cbbe la ditavvcntura d eflere sbaragliato
da que Barbari, e coftoro s avanzarono dipoi fino a i Mud Lunghi,
Luogo una giornata diitante da Coltantmopoli, dove una parte di eili

fu distatta . Gli altri canchi di preda fe ne tornarono alle lor cafe .

Fiori in queiti tempi Fittore \?efcovo di Capua, dotto non meno
nelle Latine, che nelle Grechc Lettere. Fabbrico un Ciclo i afquale,
c compofe altri Libri, de quali parla la Storia Letterada.

Aa ai Anno
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Anno di CRISTO DLL Indizionc xiv,

di V i G i L i o Papa 14.

di GIUSTINIANO Imperadore 25-.

di T a T i L A Re 1 1 .

L Anno X. dopo il Confolato di Bafilio .

EaA Volg. /&quot;^ Irca quefti tempi, durando tuttavia la gucrra tra Giufthiixno Au-
A.NNO jyi. Vv gufto e i Perliani, venne ia penfiero all Imperadore di proibirc

a i fuoi, che non coroporaftero da li inrnnzi le Sete da i Perfiani: per-
che una ul mcrcc era allora al maggior fegno car,\, c portava fuori

de gli Stati dell Imperio delle grandi fomme d oro con prorltto dc&quot;

Perliani, i quali foli la traevano dall India, e la vender-arm pofcia a gli

Europei con ecceffivo guadagno . Quefto Edhto fa cagione, che al-

cuni Monaci tornaci da!T India fi efibifTefo u innodurre in Europa la

fabbrica della Seta, c nc dtfcrilTcro la manicra all Imperadore, che
rnoho fe ne maraviglib, e gl incoraggi con premeffa di gran premio
ad efeguire 1 imprefa. Pertanto que Monaci ritornarono ocil India, e

di cola portarono a Coftantinopoli moke uova di Vermi da feta, che
fatti poi nafcerc, c nutriii colle foglie di gtlli raori, cominciarono a

dar Seta, e ne introdulTero 1 arte o fabbrica nel Romano Imperio,
dove poi fi piopago, ed c giunta a qtiel fegao, che ora fi vede. Gia
fi preparava Giovanni, Nipoce di Vitaliano, alia partenza da Salona

coli Ai mau Navale Cefarea, deltinata contro i Goci, quando arrivo

ordine dcH Iraperadore, che non fi movefle, cd afpettafte 1 arrivo di

Narfete Eunuco, gia deltinaco Capitan General&quot; dell armi di Cefare
in Italia. Si parti da Cottantinopoli efib Narfete con un bell accom-

pagnamcnto di truppe, e colU cafla di guerra ben provveduta di da-

naro. Gli convenne fcrmarfi per qualche tempo in Filippopoli, per-
che gli Untri, cioe i Tartari, aveano facta un irruzion nella Tracia ,

faccheggiando il paefe (disgrazia famiHare in que tempi a tutti i con-
Sni Sectentrionali dell Ifliperio d Oriente), ed impedivano i cammini.
Finalmente sbrigato da quella canaglia profegui il fuo viaggio . Intanto

il Re TotHa i prcfentica la venuta di Nai-fete, richiamo in Roma al-

cur.i de Senatori, 6c ordinb loro di aver cura della Citta, con lafciar

gli
altri nclla Campania. Ma li teneva come fchiavi, ne e(li poterono

tiaver porzione alcuna de beni si del pubblico, che de i privati . Po-

Icia alleltite circa trecento navi lunghe, e caricatele di Goti, le fpinfe

vcrlb le fpiaggie della Grecia. Fccero coftoro uno sbarco in Corfu,
e devadarono quell Ifola coll akre apprcflbj paflarono in Terra ferma,
e diedero il facco a varie Terre&amp;gt; e colteggiando per quelle riviere pre-

varj Legni, che conducevano vettovaglie per fervigio dell Armata
di
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di Narfete . Era gia gran tempo, cho Goti tenevano aflediaca per terra ERA
e per mare la Citta d Ancona, laondc qucl prefidio fi trovava ridocto ANNO 551

a gravi angultie per la penuria de viveri. f^alcriano^ che comandava
in Ravenna per 1 Imperadore, non aveado altro ripiego per foccorrer-

li, fc rifle letters a Salona, pregand&amp;gt; Giovanni, giacche tance milizie

avca condotte cola, di accorrere a ialvar quella Citta dall imminente

pericolo di renderli. Giovanni, bcnche avefle ordini in contrario dalla

Corte, pure credendo megiio fatto di non ubbidire in circoftanze tali,

con trecento navi lunghe, picne di iue milizie, venne a trovar Vale-

riano, chc feco um alcre dodici navi, ed amenduc paflarono a Siniga-

glia . Cio faputo da i Gori, vennsro ioro incontro con quarantafette

navi, caliche del fiore della lor genre, ed attaccarono la zuffa . Ma
non erano da mcttere in confronto dc Greci, bene addottrinati nelie

battaglie navali, i Goti affatto novizj in quel meftierc. Percio rima-

icro facilmente disfatti, con ialvarli appena undici dc Ioro Lcgni . Li

refto vennc in potere de Greci. Periata da i fugitivi k nuova di que-
ita disawentura a gli altri, cb erano airalFcdio d Ancona, fu cagio-

ne, che fgombrafTero in fretta il paclc, e fcappaflero ad Oiimo, la-

fciando in preda ds Greci le Ioro tende c bagagli . Quo it a percofla in^

deboll non poco le forzc c il coraggio de Gott . Tornb dipoi Valc-

liano a Ravenna, e Giovanni a Salona.

In quefto mededmo tempo drtabane giunto in Sicilia GO, e pre- (a) Procop.
lo il comando dell armi Cefavee, coilruile alia refa que pochi prefi-

its Bell. Ga

dj, chc Totila avea quivi laiciati ne Luoghi forti : cofe tutte , che t!&quot; c - llb - *

accrebbcro la cofternazione de Goti. Ne gia reltava fperanza alcuna
c

d indurre Giuiliniaoo Auguito a qualche ragionevol accomodamento.
S erano ben etli piu volte elibiti di cedergh ogm lor pretenfione fo-

pra la Sicilia e Dalmazia, e di pagargli un annuo tribute, e di unir

ieco 1 armi Ioro ad ogni fua requilizione come fudditi . Ne pure fu

data rifpofta alle lor propoiizioni . Nondimeno Tstila, Principe d ani-

mo grande, punto non ii fgomentava per tali contrarieta . Egli in

queft anno, raunata una poflente flotu, la fpcdi in Corfica e Sarde-

gna, dipendenti allora dal governo Celarco dell AiFrica, e fenza tro-

varvi contrafto, fottopofe quelle illuilri Hole il fuo dominio. Tirdt
v accorfe Gievaatti Generate deli armi Imperiali in AfFrica coila iua

flotta. Sbarcate le fuc fchiere in Sardegna, li pole a bloccare la Cit

ta di Cagliari . E non 1 avefle mai fatto : perche dal prefidio Gotico

ufcito fuori, fu con tal empito aflalito, che cboe bilogno di buonc

gambe per falvarfi con quei, che poterono feguiurlo nellc navi, e ie

co fe ne tornarono malcontenti a Cavtagiae . La Citta di Crutone in-

quelti giorni era ftrettamente afTediata da i Goti, e ogni di. piu ve-

nendo meno i viveri, cbbe man: era di fpedirc un Meflo. ad Anabane
in Sicilia, per chiedergli ioccorlb . Sappiamo ancora da Procopio, che

uditafl in Coliantmopoii la morte poco dianzi feguita di feodeberto
,

potentiflimo Re dc Franchi , Giultiniano mando per Ambalciatore

Leonzio Senatorc a . Tevdebaldo iuo Figliuolo c Succcfibrc , per doman-
dar_-
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dargli la rcftituiion de Luoghi occupati da i Franchi nclla Liguria e

Venezia, ed tnfieme per inwvolare tina leg* con eflb lui contra de
Goti . Teodebaldo rUpofc, che nulla era Itato occupato da fuo Padre
a i Grcci in Italia, e che quanto vi pofledeano i Franchi, 1 avcano
amicbevolmente ricevuco da Totila, che n era padrone. Si fcuso poi
di non potcre entrarc in lega, perche durava un accordo ftabilito dal
Padre co i Goti con quelle condition! , che amendue le Nazioni de-
fifteflcro dal farfi guerra, e quietamentc pofiedeflero quanto avcano in

Icalia, Che fe riulcifle a Totila di prcvalere contra dell Imperadore,
allora verrebbono ad una tranfazione, che foffe creduta la piu utile e
decorofa. Invio poi Teodebaldo anch cgli a Coitantinopoli i fuoi Ani-

bafciatori, e fenza voler dare aiuto a i Greci, tenne forte le conqui-
fte fatte da fuo Padre in Italia. Quali quclle folTcro, non benc ap-
parifce. Se vogliam credere al Padre Pagi, in queft anno cbbe fine

il Regno dc Gepidi, i quali da molto tempo poffedevano la Dacia, e

fignoreggiavano ancora nel .Siraaia . Erano confinanti ad effi i Popoli
Longobardi, ficcome pofleflon della Pannonia, e non pochc liti bolli-

vano fra quette due potenti Nazioni, ficcome fu accennato di fopra .

Per atteftato di Procopio W, il Re dc Gepidi vogliofo di vendicadt
de Longobavdi, mofle lor guerra in queiti tempi. Reggeva allora la

nazion Longobardica il Re Audoine . Queiti lubito ricorle a Giuftinia-
no Augudo, con fare iftanza di foccorio in vigorc de patti della Le
ga, che paffava fra loro . Mando veraraente 1 Imperadore in fuo aiuto
non poche fquadre d arrnati , comandate da Giuftino , e Giuftiniano Fi-

gliuoli di Germano, e da altri Capitanij ma quefte fi ferraarono in

Ulpia Citta dell lilirico per una iedizione ( vera o finta che fofle )

intbrta fra i Cittadini a cagione delle controverfie allora bollenti in

materia di Rcligione. Proiegui il viiggio folaraente Amalafrido, Fi-

gliuolo di Aw&lbergA Figlia di Amalafrida , Sorella del Re Teoderico
,

e di Ermenfrido gia Re della Turmgia. lo non so , perche Procopio
il chiami Goto, dopo averci indicato iuo Padre, che era Turingio. La
parentela fprono Amalafrido al foccorio del Re Audoino, perciocche
una fua Sorella ,

verilimilmente quella, che preflb Paolo Djacono por-
ta il nome di Rodelinda, fu Moglicd efTo Re Audoino. Giordano Sto-

chiaraa la Moglie d Audoino Figlia, d una Sorella di Teodatorco

di Gtjl.

Langobard.
1. i. c. 17.

(d) ^**4J

Siclaricn/is
in Chronic.

(e) Sigeber-
tus i Chrt-

met,

Re di Longob&rdi; e veramente Teodato ebbe per Moglie Amalafrid/s.
Sorella del Re Teoderico. Ora per atteltato di Procopio fi venne ad
.un atroce battaglia fra i Gepidi e Longobardi, in cm con tanta br-
vura e fortuna menarono le mani i Longobardi, che ne fu rotto, c

quali tutto eftinto ful campo I efercito de Gepidi.
Qui il Padre Pagi pretendc, che .a tutti i patti fi fia inganna-

to Procopio, con dire fucceduto quefto gran fatto d arrni fotto Au-
.doino Re de Longobardi, perche per atteiiato di Paolo Diacono (0,
e dell Abbate Biclaricnfe W a tempi del Re Alboino^ Figliuolo d elfo

Audoino, accadde la tcrribil rotta de i Gepidi &amp;gt;

c s Jia da Sigeberto,
(0 che Alboino comincio a rcgnarc dall anno f4j. Racconta in fatti

Pao-
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Paolo Diacono, che fi fece giornata campale fra que Barbari, in cui ERA Volg.

rellarono interamente fconficti i Gepidi $ e tanta fa la rabbia de Lon- ANNO 551.

gobardi vincitori, che non diedero quarticre ad alcuno, di modo che

ia pocente Nazione de Gepidi rimafc disfatta, nc cbbc piu Re da li

innanzi . E perciocche Procopio in raccontando i fatti dell anno fuf-

fcgucnte ff}. metre tuttavia vivo Tartfino, o fia Turifendo Re de i

Gepidi, vuole efTb Pagi, che ancor qui lo fteffb Procopio prendefTe

abbaglio, attcftando del pari Paolo Diacono, e 1 Abbate Biclarienfe,
che nel tempo di quel memorabil conflitto rcgnava fra i Gepidi non

Terefmo, ma Cunimonds fuo FJgliuolo, che rcfto anch egji vittima del

furore de Longobardi . Ma il Pagi non uso qui la fua folita diligenza
ed attcnzione, cioe confufe in una due diverfe bamglie, altra eiTendo-

quella, che accadde in quefVanno, rcgnando Torefino fra i Gepidi, e

Audoino fra i Longobardi, di cui appunto conferva memoria Paolo Dia

cono nel Primo Libra della Storia Longobardica al Capitolo ventefi-

moterzo, e in cui reftb mono Tttrifmondo Figliuolo del Re Torefinoy.
e di quefta prirna battaglia fa menzione anche 1 Autore della Mifcel-

la GO. L akra fi vede narrata dal medefimo Paolo Diacono al Capi- $
tolo vigefimofettimo d eflb Libro Primo ^ e dall Abbace Biclarienfe, /;/.

allorche Cunlmondo era Re de Gepidi, ed Albeino de Longobardi . Pro

copio narra cofe avvenute a fuoi giorni, e ch egli poteva ben faperey
c nominando egli. piu valte il Re dudcino, vivente in quell anno, in-

darno fi vuol produrre contra la di lui autorita Sigeberto, Scrictore,
che fiori dopo 1 anno noo. il qualc fa morto Audoino nel f-f} con
error manifello, ficcomc vedremo . Mettc anche Sigeberto da li a

j&amp;gt;o-

co coo altro errorc la morte di Totila; e il fine del Regno de Goti
nell anno

f4&amp;lt;5. Procopio ^ dico, nell anno feguente ff$. ci afficura,
che Tvrefino ,

o Turifeitdo Re de Gepidi era tuttavia vivente, e regnan-
te fra. i Gepidi . Scnve in oltre , che un certo Jldifgo fi ricovero pref-
fo i Gtpidi, ed un certo Uftrigoto- prefTo i Longobardi, cd; eflerfi ac-

cordati i Re di quelle due Nazioni per uccidere entrambi que rifugia-
ti. Adunque- durava tuttavia il Regno de Gepidi. Ma quel, che de

cide la prefentc queftione,. fi e la chiara tettimonianza di Menandro&amp;gt;

Protettore^ Stprico di que fto medefimo Secolo, e Continuatore della

Storia d Agatia,. non oflervato dal Padre Pagi. Alcuni pezzi della fua

Opera fi leggono ne gli Eftratti delle Legazioni (^) . Egli dunque nar-

ra, che mentrc era Imperadbre Giuftino il SuccefTore di Giuftiniano, Ey^ r.&quot;i;.

bolliva una fiera nemicizia fra dlboino Re de Longobardi ^ e Cunimondo fag. uo.

Re de
1

Gepidi) ed avere il prirao fatto ricorfo a gli Abari^ o fieno A-
vari). cioe a gli Unni, che noi chiamiamo Tartan , e ftabilka lega con

loro, come accenna anche Paolo Diacono, dopo di che fece la guerra
a. i Gepidi. Cunimondo- ricorfe aU Imperador Giuflino-, ma quefti non
voile milchiarfi nclle loro liti. Pero non fotto Giulliniuno Augufto,
ma for to il- fuo Succeflbre Giuftino fuccedette il fecondo fatto- d ar-

mi,, che porto feco la diftruzione del Regno de Gepidi, narrato da

Paolo Diacono, c divcrfo dal primo, di cui parla Procopio . Serviran-

no
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ERA Voig. no tali notizie pel profeguimento della Storia d Italia. Intanto meri-

ta. d efler fatta menzione, chc Giordano Storico, appellate indebita-

mente finqul Giornande^ a cagione di qualchc teilo fcorretto, dopo aver

accennata la prima fanguinofa battaglia fra i Gepidi, e i Longobardi,
narrata anchc da Procopio, diede fine al fuo Trattato JUtorico de Re-

gnorum SiicctJfioKe , terminato pcrcib nel corrente anno. Dalla Prefazio-

nc d cffo Libro ii fcorge, ch egliavea prima compofto 1 altro Libro
els Rebus Geticis

, cios nell anno ffo. perche ivi fa menzione della na-

fcita di Gcrmano^ Figliuolo poftamo di Gertnzno Patriz,io, di cui poco
fa parlammo, e di Matafunia, Figliuola di Amlfunta. Era quefto
Giordano di nazionc Goto . Sigeberto () il fa anche Fefcovo , ed alcu-

n percio Than creduto troppo buonamente Vefcovo di Ravenna .

(b) Rer. Quanto a me, ficcome diffi nelh Prefazione alle fue Opere (), tcn-
jtahcar.

go ?
ch cgli foffe Monaco; e non farcbbe gran cola, che avede avuta

scriftor
j (

-

^anza ;n Ravenna, allora fottcpoila a Giulliniano Augufto, al
Tom, I. 1- i- ii /T- T j i r&amp;gt; t /D

vederc come egn pirn d cfTo Impcradore e de Greci. In quelt anno

fegui un gran dibattimento in Coftantinopoli per cagione dc i tre Ca-

pitoli, che ytgilio Papa, Dazio, Arcivefcovo di MiJano, ed altri d 1-

ntco .

fali. Pubblico effb Augufto un Editto intorno a quefta controverfia,
con abufarfi della fua autorita, e con difcapito del fuo nome. Perche

fe gli oppofe Vigilio,ne voile confentire, fu maltrattato&amp;gt; e temendo

di peggio, come pote il meglio, fcappo a Calcedone, con rifugiarfi

nelia Chiefa di Santa Euferaia di quella Citta, che era il piu riverito

afilo facro dell Oriente in qucfti tempi,

Anno di CRISTO DLII. Indizione xv.

di V IGIL i o Papa i j.

di GIUSTINIANO Imperadore ^6.

di T E i A Re i .

L Anno XI. dopo il Confolato di Bafilio .

A Vea finora 1 Imperador Giufthtiano attefo con gran negligenza a

JL~^ gli afF.iri d Italia. Finalmence come fe fi folfe fvegliato d* un

grave fonno, tutto fi dicde a prepararc i mezzi per diflruggcre il Re-

grto de Goti. Eletto Narfete Capitan Generale delle fue armi in Ita

lia, fopra tutto fi lludio di provvederlo del maggior ncrbo di chi pren-
de a guerrcggiarc, cioe del danaro , acciocche con quefto affbldaffe un

fioriritrirao elercito, foddisfaceffc alle milizie efiftenti in Italia, prive
da gran tempo di piga, e pciefe ancora fcdurrc i feguaci di Torila.

Era
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Era Narfete picciolo di ftatura e gracile, non fapeva di lettera, mai ERA Vo!.

non avcva ftudiato eloqucnza; ma la felicita del fuo ingegno, la fua AN NO 551.

attivita&quot; e prudenza, fupplivano a tutto
&amp;gt;

e compariva mirabile la gran-
dezza dell animo in queft uomo, che pur era Eunuco (&amp;lt;*)

. Adunqu? W 4jstk.

cosi benc afliftito Narfete rrafle feco a Salona un Armata, fecondo
(j^t

que tempi ben poderofa. Imperocche molta gente aveva egli raecolto

da Coftaminopoli, dalla Tracia, e dull Illirico, correndo a folia le per-
fone alia fama dc tefori Imperial!, ch egli generofamentc impiegava.
Trovo in Salona le foldatefche gia raunare da Germane Patrizio, e da
Giovanni Genero d efTo Germane. Seco ancora ii uni un corpo di due
mila e dugento dc migliori e piu fcclti Longobardi, che il Re dl-
boino ad ittanza di Giuttinianb Augulto (pedi all imprefa d Italia, colla

giunta ancora di tre mila combattenu per fervigio de primij cosi che
fembrano fimili a gli Uomini d armi ulati ne Secoli poiteriori in Ita

lia. In oltre ebbe Narlete tre mila cavalli Eruli, molti Unni, molti

Pcrfiani, e quattrocento Gepidi, con altre non poche truppe d altii

paefi. Reftava di trovar la via di condurre in Italia tutto quefto efer-

cito. Per mare non appariva, perche fiirebbe Jbato neceflano un im-
menfo ftuolo di navi . Per terra bifognava paflare per luoghi, dove i

Franchi tenevano dc i prefidj . Narfete fenz altro mando a dimandare
il paflaggio a i Franchi, che lo negarono, col pretefto, ch egli me-
nava feco de i Longobardi lor capital! nemici. Segno c quello, che
i Franchi doveano aver occupato le Citta di Trivigi, Padova, c Vi-

cenza, o almeno de i Luogln in quelle parti . Certo non erano padro
ni di Verona. Trovavafi Narfete in grande agitazione per queito, e

tanco piu perche fi vcnnc a fapere, aver fotila inviato Teia, fuo Capi-
tano col Hore de Goti alia fuddetta Verona, per contraftare il paffb
all Armara ncniica, la qual pure, quand anctie i Franchi aveffero con-
ceduto il paflaggio, non potea tenere altra ftrada, che quella di Ve
rona, cflendoche il Pb in quefti tempi formava delle fterminate Palu-

di, dove ora e il Ferrarefe con akri paefi circonvicini . Aveva in ol

tre Teia fatti incredibili lavorieri alle rive del P6, acciocche non re-

/tafle aperto adito alcuno per quelle parti a i nemici . Prevalfe dunque
il parere di Giovanni Nipotc di Vitaliano aflai pratico de cammini,
il quale configlio d idradare 1 Armata per gli lidi del Mare Adriati-

co fino a R-avenr.a, col condurre feco un-fufficiente numero di barcbe

atte a far ponti per valicare i molti Fiumi, che vanno a sboccare ncl

mare. Cosi fu fatto, e felicemente con tutto il fuo numerofo oftc

Narfete pcrvenne a Ravenna: cofa che non s eranoimi afpettato i Goti.

Fermatoli quivi nove giorni per rinfrefcare e rimettere in lena le trup

pe^ con efle poi s invio alia volta di Rimini, al cui fiume,ead uno
ftrctco palTo bbe all incontro Usdrila Capitano di quel prefidio, uomo
valorofo

(t&amp;gt;)
. La morte di coltui fece ritirare i fuoi nella Cittaj la-

(b) Price/.
onde Narfete continue il fuo viaggio . Ma perche nella Via Flaminia de Bell.

andando innanzi fi trovava Pietra Pcrtufa, Fortczza quafi inefpugna-
Cot - ill&amp;gt; - ii -

bile, che impediva il paflb, volto Narfete a nuu deitra per valicar
ca^

Tu,i. III. Bbb 1 Apcn-
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Volg. 1 Apennino. Totila dimorava in quefti tempi in Roma,

c iic (j a yerona venifiero a congiugnerfi feco le fquadre con and..ie da.

Teia. Venute quefte, ancorche fofTero reftati indictro due rmi.i car

valli, mofTe I Armata fua , e per la Tofcana s inoltro lino aU Apen-
nino in un Luogo appellate Tagina, alquantc miglin lungi dal campo.
di Narfete, portato ad un Luogo, chiamato i Scpolcri de Galli . Cie-

(a) clute- de il Cluverio
(&amp;lt;?),

che que fid foffero tra Macelica e Gubbio, c vcrlb-
T

lib i

al

( 6
1&amp;gt;antica

i
ora defolata, Terra di Sentino.

Quivi fi accinfero amendue le ncmiche Armate a deciderc con
un generalc conflitto della forte d Italia. Procopio: iecondo il- coiiu-

me di varj Storici Greci e Latini, ci fa intendere le belle parlate, che
i due Generali avrebbono dovuto fare a i lor foldati per animargli aL

combattimento. Ma quando gia fchierati gli cfercici fi credeva inev.i-

tabile il fatto d armi, Totila fi ritiro indietro, per attenderc due mil*

combattenti, che a momenti doveano arrivare. Arrivati poi quefti, fii

yenne alia giornata campale, che fu formidabile, fanguinofa e pien*
di morti, ma fpezialmente dalla parte de Goti . Tacciato tu d inefcu-

fabil imprudenza Totila, perche ordino a i fuoi di non valerfi nclla

zuffa ne di faette, ne di fpade, ma folamente di picche e lancie . Ser-

vcndofi all incontro 1 Armata di Narfete di tutte le fue armi,fece tal

guafto in quella de Goti, che finalmente la rovefcio, e mife in fuga.
Rimafero eftinti ful campo circa fei mila Goti, altri fi arrenderono ,,

che furono poco appreflb tagliati a pezzi da i Greci. Gli altri coll aiu-

to delle lor gambe , o de cavalli, fi ftudiarono di falvare la vira. So-

pragiunfe la notce, e Totila fuggcndo anch egli cercava di metterfl

in falvo. Ma o fia, che nel calore della battaglia egli
foflc ftato tra-

fitto da una faetta, mentre al pari de foldati valoroianiente combacte-

vaj o fia che nella fuga da un Gepida appellate Asbado foiTe ferito,

con una lancia nella fchiena (che quello non fi sabene) giunto ch e-

gli fu ad un Luogo, chiamato Capra, fu bensi curata la fua ferita ,

ma da It a poco di quella mor}, e al corpo fuo tumultuariamente da

ta fu fepoltura. Principe benche barbaro di Nazione, pure degno d ef-

fcre regiftrato fra gli Eroi dell antichita : tanto era ftaco il fuo valorc

nelle azioni, la fua prudenza nel governo, la fua vigilanza ed attivita

nella decadenza d un Regno, che trovato da lui sfafciato, s era per
fua cura rimeflb in aflai buono itato. Era eziandio lodata da tutti la

fua continenza, e da molti la fua giuftizia, e clemenza con altrc vir

tu, che meritavano bene un fine diverfo. Que Ita vittoria, quantun-
que non ifterminaffe afFacto la potenza de Goti, pure le diede un gran
crollo . Narfete, ficcome perfona ammaeftraca nella vera Pieta, la ri-

conobbe dal favore e volere di Dio, e non gia dalle mani de gli uo-

(b) Evagr. mini. Evagrio (b) 1 attribuifce alia divozione profeffata dal medefimo
*-4-f-3 Narfete alia beata Verginc Madre di Dio, e il Cardinal Baronio (0

a^ avere n quefti tempi Giudmiatio, dappoiche avea fatti varj rtra-

pazzi e violenze a Papa Vigilio, rallentato il fuo rigore, con dimo-
ftrare di voler pure rimettere in lui le controverfie della Religione.

Ed
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Ed intanto il Papa fe ne ftava come efiliato in Calcedone, e ritirato ERA Vo .

nel Tempio di Santa Eufemia. Dopo jquelto Felice fucceflb dell armi

Cel aree in Italia attefe Narfete a cacciar via i Longobardi feco con-

dotti, perche coltoro barbaramente incendiavano le cafe, e faceano

violcnze aile donne, anche rifugiate ne tacri Terapli . Caricatili dun-

que di doni gl invio al loro paefe, cioe nella Pannonia, o fia nell Un-

gheria, facendoli accompagnare da P^alsriane^ e da Damlano fao Ni-

pote, con un corpo di milizie, affinche que Barbari non commettef-
lero difordini nelviaggio. Sbrigato Valeriano da coftoro, condulfe le

fuc brigate fotto Verona con pcnficro di formarne I aflediq, fe il pre-
fidio Gotico non s induceva a renderfi . Trovo in efli buona difpofi-

zionej ma cio riiaputo da i Franchi ucquartierati in quel tcrritorio
,

tanto s adoperarono, che il trattato ando a monte, e Valeriano li n-
tiro altrove .

Intanto i Goti fcampati dalla battaglia fuddetta, fi riduflero a

Pavia, e quivi crearono per loro Re Tela, Figliuolo di Fridigerne^ il

piii valorofo dc loro Ufiziali. Trovo egli in quella Citta pane del

tcforo, che per ficurezza v avea mandate Totrla, e con efTo tetito di

tirare in lega i Franchi, e nello fteflb tempo rimife in piedi un com-

petente efercito. Narfete in quefto mencre, dopo avere ordinato a Va
leriano, che fi portafle al P6, per impedire i progreffi de Goti, col
fuo efercito, prefe Spoleti, Narni, e Perugia } e quindi vogliolb di

metterc il pie in Roma, cola fi porto . Per non tenere occupata tan-

ta gente nclla difefa di quell ampia Citta, avea il Re Totila fatta cin-

gerne di mura una picciola parte intorno alia Mole d Adriano, oggi-
di Caftcllo Sant Angelo, formandovi una fpecie di Fortezza . In e(Ta ri-

pofero i Goti il meglio de loro averi, con farvi buona guardiaj del re-

fto della Gitta fi prendevano poca cura. Non fu pero difficile a Nar
fete il dare la fcalata ad un fito delle mura, dove niuno fi trovava al

ia difefa: con che s impadroni di Roma. E ftrettofi dipoi intorno al

Caftello, tal terrore diede a quella guarnigione, che in poco tempo
cffa capitolb la re fa, falve le perfone. Racconta qui Procopio, fenza

faper intendere i giudizj di Dio, come la p re fa di Roma, fatta da i

Greci, riempie di giubilo i Romani banditi, fubito che 1 intcfero, e

pur quefta fu la loro vovina. Perciocche i Scnatori ed altri
,
ch erano

nella Campania, fi mofTero to(to per ripatriarcj ma colti da i Goti,
che tenevano varie Fortezze in quciie parti, furono mefli a fil di fpa-
da . Altri incontrandofi ne Barban, che militavano nell efercito di Nar
fete, ebbero la medefima forte. Dianzi ancora aveva il Re Totila,
allorche marciava contro a Narfete, fcelti da varie Citta trecento Fi-

gliuoli de Nobili Romani, fotto preteilo di tenerli come fuoi familia-

ri, ma veramente perche gli ferviffero d oitaggio, e gli avea mandati
di la dal P6. Trovatili il nuovo Re Teia, tutti barbaramente li fece

uccidere. Studioffi dipoi &amp;lt;juetio Re, quanto pote, per muovere contra
i Greci anche Teodebaldo Re de Franchi, ofterendogli una gran fom-
ma di danaro-, ma non gli venne uto, perche non volevano i Fran-

Ebb t Chi
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ERA Volg. chi fpendere il loro fan^ue in fervigio de Gou, nedc Grcci, c folamen-

ANNOJ53. i e peniavano a far egliru* :&quot;!; la gucrra per conquiirare ed unire, fe

aveffero potu:&amp;gt;, a !or dominj auchc I Italia. Vennero inranto in po-
ter di Nar .ett i! (Jalteiio di Porto, Nepi, e Pictrapenufa. Mando
egli dipoi Pacuria aU adedic: di Taranto, altri a quello di Civitavcc-

ch a, ed altri a quello di Cuma, nel cui Caftello Totila avea ripofta

parte del (ua celoro, e mcflbvi per Governatore AHgerm fuo minor
Fra cello.

Anno di CRIST a DLIII. Indizione i.

di VIGILIO Papa 16.

di GIUSTINIANO Imperadore 17.

H
L Anno XII. dopo il Confolato di Bafilio.

O io rapportata all Anno precedence ffi. la morte del Re oti~

/, e 1 elezione di Teia, uniforraandomi col Sigonio, e col Pa
dre Pagi, ancorche Mario Aventicenfe, feguitaco da i Cardinali Baro-
nio e Noris, la riferifca all anno prefente. Cercarnente Procopio afli-

fte alia prima fenrenza, e G vcggono altri fatti polticipati d un anno

vlitor
nc^a Cronica d eiTb Matio . Pcggio fa Vitcor Tuaonenfe (), che met-

onenjls
te nell anno fudeguente ff4- la batcaglia, in cui Totila fu uccifo.

in cbfonica. Ma certo co i conci del Pagi () ,
e miei fi accorda Teofane (0 , il

(b) PAIIHS quaie fcrive, che nell anno raedefimo, in cui mori Menn& Patriarca di

Coltantinopoli, correndo r Mizi/ie XF. (la qual morte tutti gli Eru-
diti corcedono feguica nell aono ffi. fenza diflcncirne i Cardinali fud-

decti) in eflb anno, dico, nel Mefe d Agoilo arrivarono a Goftanci-

nopoli i Corrieri trionfali, portando la nuova della gran vittoria otte-

nuta da NMfete colla morte di Totila, le cui vetti inunguinate , e la

tua beretta carica di gemme fu prefentata a GiuJUniaito Auguito. Sia

nondimcno lecito a me di feguitar Mario Aventicenle in un fatto, cioc

in rapportare all anno prefente la morte del Re Teia
t giacche egli in

un anno rapporta la di lui elezione,c nel fufleguente la di luicaduta.

Teia dunque, a cui premeva forte di confervar Cuma, per non perde-
rc il ccforo quivi rinchiufo, ufcito di Pavia, arditamente parTando per
molti luoghi ftretti, e per le rive dell Adriatico, all improwifo com-

parve nella Campania. Cola del pari col fuo efercito fi crasferi Nar-

lete, e giunto verfo Nocera alle falde del Monte Vefuvio fi trovo a

fronte de Goti, i quali s erano forcificati alle rive del fiume Drago-
ne . Due Mefi ftettero quivi le Armatc, fenza che 1 una potefle o
volefle atFalir 1 altra. Ma da che un Goto per tradimenro vende a Nar-
fete cutta la Flotta delle navi, onde Teia riceveva fccondo il bifogno
i viveri: allora i Goti attaccarono la battagha^ e cornbatterono da di-

fperati . Vi rimafc mono feia, dopo aver fatto deile incrcdibili pro-
dez-
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dezzej e cto non oftanre feguirarono furiofamente i fuoi a combat- ERA Vo1.

tere. La notte fervi a far ceffare il confiitto. Ma facto giorno rieo- AiN0553.
minciarono la zuffa, e con tanto vigorc menarono le mani, che non

u pote mai rompcrli. Ritiraufi finalmente, e ragunato il configlio,
mandarono a dire a Narfete, che oramai conofcevano, eflcrfi Iddio

dichiarato contra di loro, e che deponebbono i armi, chiedendo fo-

lamcnte di potcrfene andare per vivcre fecondo le loro Lcggi , giac-
che intcndeano di non fervire all Imperadorej ficcome ancora di po-
ter portar feco il danaro, che cadauno avea ripofto in varj prefidj&quot;

d Italia. Penava Narfete ad accordar quette condizioni; ma Giovan

ni Nipote di Vitaliano con rapprefentargli, che non era benc il ci-

mentarfi di nuovo con gente difperata, e che baftava a i pruden-
ti e moderati il vincere , fenza efporfi a nuovi pericoli, tanto dif-

fe, ch egli acconfenti . Fu dunque convenuco, che quci foldati Goti
co loro bagagli fpeditamente ulciflero d Italia ,

ne piu prendeffero
I armi contra dell Imperadore . Mille d effi andarono a Pavia, ed ol-

tre P6, e gli
altri Goti confermarono que patu, in guifa che Nar

fete s irnpadrom di Cuma, e degli altri prefidj . Con che Procopra
da fine all Anno XVlII. della Guerra dc Goti, terminate nella Pri-

mavcra prefente, ed infieme alia fua Storia, continuata poi da Aga-
tia, Scrittore anch eflo di quefti tempi. Ma io dubito forte, che
fieno Hate aggiunte al telto di Procopio quefte ultimc parole, con-

frontandole con cio, che il fuddetto Agatia ci verra dicendo (a) . (a) Agath.

Scrive egli adunque , che dopo la convenzione ftabilita con Narfete,
Ae s

,

eil
,:,

i Goti parte andarono nella Tofcana e Ligum, parte nclla Venezia,
G

c in altri Luoghi, dove erano foliti di abitarc. Si afpcttava, che adem-

pieiTero le promefle fatce, e content! de lor beni fchivaflero da li in-

nanzi i pericoli con refpirare da tante calamita. Ma poco appreflo (1

diedero a macchinar altro novita, e ad intraprendere un altra guerre,
Conofcendo di non potcrla far foli, fpedirono a i Franchi, per indudi

a muovedi contra de Grcci. QT.IJ Agatia fa un bell elogio de Fran

chi, rapprefcntandoceli, benche Barbari, pure diverll troppo da gli
altri Barbari nella pulizia, e nelia manicra di vivere, per cui fomi-

gliavano piuttolto a i Romani, e maffim^mente per la Religione Cat-

tolica, da effi ancora profeflata ,
e per la giuftizia , e per la fin-

golar bravura ,
con cui aveano largamente dilamo il loro dominio,

e per la concordia, che regnava fra loro . Patifce eccezione queft ul

tima lode&amp;gt; c fc Agatia foffe vivuto un poco piu, forfe avrcbbe tenu-

to un difFerente linguaggio. Regnava allora feodebaldo , il piu po-
tente di quei Re, giovinetto dappoco , perchc di fanita mefchma.
A lui ricorfero i Goti Traspadani, ma nol ritrovarono difpofto a vo-

ler brighe di guerra..
Gli Alamanni, una delle nazioni Germaniche, gia tributarj del

Re feoderice, e tuttavia Idolatri, s erano dopo la di lui mortc fug-

gettati per forza al Re Teodebertt , padre d elfo Teodebaldo, e fra

effi erano due Fratelli, Duci di quella Nazioue, Letttari, e Butilino ,

DR
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(c) Marias

mini In

chroma

ERA Volg. Da Paolo Diacono 00 quefti e chiarmto Buccellino, ed ha qncfto no-
ANN05J3. nje preflb Gregorio Turonenfe (*) , e nelle Croniche di Mario

Aventlceni
&quot;

e Wj e del Contmuacore di Marcellino Concc 00. Co-
ftoro veggcndo, che il Re Tcodebaldo preferiva il gulto della pace
ad ogni guadagno, prefero cfli 1 affunto di far la guerra in Italia a i

Greci, invanin della fperanza di grandi conquifte, e d immenfo bot-
tino , fprezzando fopra tutto Narfete, per eflere Eunuco, ed allevato

folamente fra le delizie delk Corte. Certo nol doveano ben conofce-
re. Pero adunato un efcrcito di ben fettantacinque mila tra Alamanni e

Franchi , calarono in Italia. Narfete, benche non abbaftanza infor-

raato ^ quefti movimenti, a quali probabilmence fu dato hnpulfo da
* Goti, vivente ancora il Re Teia , piu tofto che dopo la fua mor-

ttlllnl Co- tc, come credette Agatia: pure per prevenire gli sforzi altrui, attefe

a conquiftar le fortezze, che nella Tofcana crano tuttavia in mano
je ; Goti : fegno che la convenzione faua tra efli dopo la vittoria ri-

portata contro di Teia, o non era ftata efeguita, o riguardo fola-

mente i foldati Goti, che intervennero al fatto d armi con Teia. Ma
premendogli maggiormente 1 acquiito di Curaa, perche in quel forte

Caftello aveano i Goti ricoverate le loro piu preziofe cofe, cola pafso
con tutto i efercito, e 1 afledio. V era alia difefa Aligerm^ Fratello

del defunto Teia, uomo di mirabil forza, che in tirar d arco non

aveva.pari. Furono fatte piu mine per far cadere ,le muraj furono
dati varj. affahi : tutto riulci inutile . Pertanto Narfete, avendo ora-

mai intefa da ficuri avvifi la calata di Leutari e di Butilino con si

grofla Armata, e 1 arrive d effi di qua dal P6, non voile piu per-
dere tempo intorno a Cuma&amp;gt; e lafciato quivi un corpo di truppe ba-

ftevole per tener bloccata quella fortezza, pafso in Tofcana col refto

dell Armata. Di cola fpcdila maggior parte dc fuoi fotto il comando
di Fulcari, Capitano de gli Eruli, di Giovanni Nipote di Vitaliano,
di Jtrtab&nOj e d altri Condottieri verfo il Po , con ordine d lmpe-
dire, per quanto permettevano le loro forze, i progrefli dc Franchi

cd Alamanni. Attefe egli intanto ad altri vantaggi in Tofcana. A lui

(i fottopofero Civitavecchia, Fircnze, Volterra, Pifa, e gli Alficnli,
creduti oggidi quei di Palo. I foli Lucchefi vollero far frontc, e quan-

tunque aveflero capitolato di arrenderfi, qualora uello fpazio di trcnta

di non venifle loro un tal foccorfo, che fofle capace xii combattere ID

campagna aperta, ed aveflero diti gli oftaggi; pure fpirato )1 termine,
mancarono di parola, Iperando, che di di in di arnvaffero i Franchi.

Fu configliato Narfete di uccidere gli oftaggi in faccia a gli affediati

fpergiuri . Egli inclinando alia miiencordia ,
e riguardando come ini-

quita il punir gl innocent! in luogo de i colpevoli, fece condurre gli

oltaggi preflb a lie mura, ed intimo a i Citcadmi 1 efecuzion dcile pro-

mefle, minacciando di mortc i lor parenti . Ricufando efli di farlo,

ordinb, che fi decollaflero que raiferi, e il carneficc diede coJJa fpada
i colpi . Ma Narfete avca fatto metier loro un collare di kgno co-

perto da panni, per cui niun nocumcato cglino cbbcvo, e fccondo il

con-
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concerto fatfo fmfero di ftramazzar come morti . Allora un gran pianto ERA Volg

e griJo s ;Jzo ncih Citra . Narfcte promife di rifxifcitar qucgli uo- -* NN0 553

mini, fc fi arrendevaoa, e fu accetrara la propofizione. Ma dappoi-
che vidfro in falvo i fuoi , ne pur vollcro quefta fiata manrener I .i

parola. Navfcte in vece di penfare alia vendetta, mife in liberta gli

oftaggi, i quali pofcia tamo efaltarono I affabilita e rettitudine del

Generate Ceiareo, che quel Popolcr comincio a deporre tanta durez-

za. Erano gia entrati i Franchi in Parma1

. S avanzo fpropofhatamen-
te, e fenza ordine verfo quella Citta Pulcari Condnttiere dc gli Eruli,
inviato cola da Narfete. Nafcofi i Franchi nell Anfiteatro, chc era

fuori della Citta, gli furono addofTo, e per quanta difefa egli facefle,

rimafe mono ful catnpo con quei, chc non poterono ftiggifc. Intanto

i Goti abitanti nella Liguria ed Emilia, che aveano poc anzi fatta

pace ed amifta, ma finta, co Greci, udendo gli avanzamenti de Fran-

chi, ruppero i patti ,
e fi- gictarono nel 1oro parrito-. Per Itf contra^

rio i Gapitani di Narfete, fcorgendo fe fteffi inPcriori di forzf , e chc

i Goti Ipalaicavano le porte delle Terre, fubitoche arrivavano i Fran-

chi : credettero ben fatto di ritirarfi nelle vicinarrze di Ravenna-. Mando
Narfete a rimproverarli di codardii , e tanta forza cbbero le di lui

riprcnfioni, che ritornarono alia volta di Parma, e 11 prefTo s accam-

parono. Allora Narfete maggiorm^nte affrctto I affedio d i Lucca, dove
erano entrati de i Commdanti FranzeH, e tuttodi con alTalti, manga-
ni, e fuochi offendeva la Citta, tantoche finalmente la guarnigione,
dopo eflerfi foitenuta per tre Mefi, tratto di renderfi, ed ottenuto il

perdono del paHato, con allegria ammife entro la Citta i Greci. Dopo
di che Narfete fi trasferi a Ravenna, e trovandod nelk vicina Claifc,
ebbe il contento di veder comparire AVigerm^ Fratello del morto Re
Teia, che faggiamente penfando all avvenire, e nulla di bene fpe-
rando dalla p.irte de Franchi, intenti folamente al proprio interefle e

vantaggio, venne a proporgli la refa di Cuma ,
da tanto tempo aflc-

diata, con farla valere in fuo pro . Senza difficulta fi conchiufe prefto
I afFare, e venne quella forte Rocca in poter delle fue genti con tutto

o quad tutto il teforo, che ivi fi confervava si della Corona, come
de particolari Goti . Riufci ancora a Narfete di mettere il piede in

Rimini per amichevol accordo co i Varni, chc V erano di prcfidio,
e prefero partito nell Armata Imperiale. Disfece in oltre un corpo
di due mila Franchi, i quali sbandati erano giunti fino a i contorni di

Ravenna, mettendo tutto a facco. E perciocche il verno chiamava

ognuno a quarcierc, egli da Ravenna pafso a Roma, dove fi trattenne

tutco quel tempo, addertrando in tanto in continui efercizj il luo efcr-

cito, per averlo pronto alia primavera ventura. Fu in queft 4nno te-

nuto in Coftantmopoli il Quinto Concilio Generale, per terminare la

fartidiofa controverfia de i tre Capitoli . Perche non confenn Papa J7/-

gilio alia condanna de medefiroi, Giufliniano Augufto con ifcandalofa

prepotenza il caccio in efilio con altri Vefcovi, ch erano del fuo pa-
rere. Cio non oltante vcdrcmo profperate 1 arrai fue in Italia: il che

dovea
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E*AVolg. dovea fare accorto il Cardinal Baronio, che i giudizj di Dio fono oc-

554. culti, e quefto non eflere il paefe, dove egli faccia fcmprc giuftizia
col punirc i cattivi, e premiare i buoni, ma rifcrbarlo egli ai Mon-
do di la.

Anno di CRISTO DLIV. Indizione n.
di V i G i L 10 Papa 17.

di GIUSTINIANO Imperadore 18 .

N 1

L Anno XIII. dopo il Confolato di Bafilio.

Ulla fi opponeva al poderofo efercito de i due Duci Alamanni c

Franchi, eflendo affai debili a petto di quette, e troppo ancora

divife in tanti prefidj, le forte Imperial! d Italia. Pero colloro a man
a) A^ath, faiya dalla Liguria paflarono fin verfo Roma

(&amp;lt;0,
lafciando dapertutto

e

funcftiflimi fegni della Jor barbaric e tapacita. I Franchi, ficcome gen~
tc Cattolica, portavano rifpccto a i facri Templij ma gli Alamanni,
che erano i piii ,

facevano alia peggio dapertutto, afportando i vaii

facri, e fpogliando d ogni loro ornamento le Chiefc, con ifpianarne

ancora non poche, e con trucidar fcnza compaffione i miferi Gonta-

dini . PafTarono oltre Roma, e giunti al Sannio, divifero 1 Armata in

due. BuccclHriO) o fia ButHint) col maggior nerbo di quelle masnads ti

ro* a man deftra, con devaitare la Camp;inia, la Lucania, i Bruzj, e

giugnere fino allo flrctto di Sicilia. Ltntari msrcio alia iiniitra lungo
il mare Adriatico, mettendo a facco tutto quel tratto di pacfe fino ad

Otranto. Era gia avanzata la State, quando Leucari e il fuo efercito,

pieni di prede, penfarono di tornariene alle lor cafe. Fattol-o fapere a

Buccellino, non voile coftui imitarli, perche i God gli davano ad in-

tendere di volerlo per Re loro . Venne Leutari ,
c giunto a Fano

,

mando innanzi tre mila de fuoi, per ofTervar le ficure erano le ftrade.

jlrtabam Ufiziale Cefareo, che avea raunata della genre in Pefaro
,

poftofi in aguato, piombb loro addoflo, ne uccife moki, e fu cagio-

ne, che gli altri fuggendo mifero in conqua(To tutto 1 efercito de fuoi,

i quali mentre in quella confufione s armano, diedero campo alia mr,g-

gior parte de loro prigioni di fcappare c di portar 4cco quanto pote-

rono del ricco bottino . Finalmente Leutari, paffiuo con gran fatica il

P6, condufle la fua gente a Cenefa, allora pofleduta da i Franchi

Cosi la chiama Agatia. lo la crederei Geneda, Terra della Venezia,
fe Paolo Diacono nol dtcefTe ritirato fra Verona e Trento, vicino ai

Lago di Garda . Quivi non incn egli che tutti i fuoi furono coki da

una ternbile e si feroce pefte, che co i denti fi rtrapparano a brani

la came propria ,
e tutti o quati tutti per efTb m;t!ore hnirono Ji vi-

vere : giufto giudizio e galtigo di Dio, per le enonnita incredibili da

loro
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loro commefle, come oflcrvb lo Storico Agath. Ne gia permifc la ERA
Volg.&quot;

ilefia divina Giuftizia, che avefie miglior mercato 1 altra Armata di AN 1^0554.

fole di coftui, cice ch egli riporto moke vittorie combattendo con-

e diede motive ail Imperadore di richianur Belifa

rio, e di mandarc in Italia Narfete. Ch eflb Buccellino prcfe tutta

Buccellino . Gregorio Turonerile 00 racconca in un fiato una man di

ch egli riporto moke vittorie combattendo con- ^

tra Belifario: il che diede motive ail Imperadore di richianur Belifa- i,b, 3. c .

1 Italia, diede una rotta a Narfete, e dipoi occupo la Sicilia, i cui

tributi invio al Re Teodeberto: tutte fandonie, ienza che vi fia un
filo di ve-rita. II v^ro fi e, che Buccellino, dopo aver dato il facco

a quante Terre trovo per via fino a Reggio di Calabria, tornoffene

indietro, e giunto vicino a Capua, fi accampo alia riva del Fiurne

Cafilino, cioe del Vulturno in un Luogo, che Paolo Diacono chiama

Tanneto . Ppltoffi all incontro full akra riva Narfete con quanta gente
di fuo feguito pote. Defcrive Agatia Tarmatura de Franchi, fe pure
non vuol dire de

gli Alamanni. Cioe, che quafi tutti erano fanteria.

Non ufavano archi, frecce, darxli o fionde. Al lato deitro portavano
lo fcudo, al finiftro la fpada. Preflb di loro non era in ufo 1 usbergo,
o fia la lorica&amp;gt; pochirfimi portavano celata in teftaj nudi in fino alia

cintura, da cut pofcia fcendeano calzoni fino a piedi, fatti di tela di

lino, o pure di cuoio. Portavano anche accette con ferro da due parti

aguzzo, e de gli Angoni, fpecie d alabarde coll a(ta di legno, ma

quafi tutta coperta di ferro, e non molto lunga, nella cui puma era

un acuto ferro con varic puntc, o fieno uncini, che guardavano al

baflb, e fimili a gli ami. Di quefti Angoni fi fervivano per lanciarli

contra il nimico, quando erano a tiro. Se colpivano il corpo, ancor-

che il colpo non fofle mortale, non fe ne potea sbrigar 1 uomo feri-

to per cagion de gii uncini. Se li ficcavano ne gli Icudi, non c era

verfo di Itaccarli, ne di valerli piu d effi fcudi, ed inranto trovandoli

difarmato il corpo del nemico, o colla fcure, o con akra aita il fini-

va. Vcnnefi finalmente un di ad un generale fatto d arme. Alia fe-

rocia di que Barbari, benche fuperiori di nurnero, prevalle il buon or-

dine, accompagnato dal valore delle milizie di Narfete. Refto morto
nel conflitto Buccellino , e non folo fconfitti i fuoi, ma melfi a fil di

fpada tutti, coU eflerfene appena falvati cinque, laddove foli occanta

in circa dell efercito di Narfete perirono in quella giornata: di inodo

che ancor qu! fi pote rawifare la mano di Dio. Immenfa fu la pre-

da, che n ebbero i vincitori, compotla dello fpoglio di tante Provin-

ciej c pero tutti allegri ricondulTero Narfete a Roma.
II Cardinal Baronio riferi all anno j-ff. i fatti e la morte di que

fti due Barbari Capitani . II Continuatore di Marcellino Conre all an

no ff2. II Padre Pagi finalmente foftiene, che fenza dubbio avvenne-
ro nell anno ffj. allegando per la fua fentenza Agatia. Ma io tengo,
che fieno da riferire all anno prefente fj&quot;4-

e che evidentemente s m-
ganni il Pagi . Per confeflionc ancora di lui nel Mefe di Luglio dell

anno ffz. fegui la battaglia in cui mori il Re Totila. Si raccolfero

poi i Goti in Pavia, crearono Re Teia . Quefti mando fuoi Amba-
Tom. III. Ccc fcia-
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(;\) Proccp.

W.4- c. 35,

(b) Minus
jlv Micenf.
in Chronic.

(cl

Occident^

lib. iQ-

(d) Gregar.

Titrtnenfis

I. 4. c. 9.

fciatori a Teodebaldo Re de Franchi, per muoverlo contra dc Greci,
c nulla otcenne. Coftb quelti fpedizione del tempo. Appreflo il me-
defimo Teia da Pavia col fuo efercito fi portb fin di la daNapoli : raolto

piu tempo occorfe a quefto viaggio . Gib faputo da Narfete, chiama
dalla Tofcana e daU Umbria tutte le fue truppe, c con e(Te poi va a

metterfi a frontedi Teia. Non fi fanno volando quefte marcie . Stet-
tero per due Meft () guardandofi le due Armate, finche venncro alle

mini, e nclla zuffa rimafe morto Teia. Sicche la morce di quefto Re
va ful fine deli anno ffi. o pure come ho creduto io , fondato fopra
Mario Aventicenfe (), ne primi Mefi deli anno ff 3. Ora chiaramen-
te fi vede, che Agatia narra nel primo Libro gli avvenimenti fucce-

duti dopo la morte dl feict, cioe 1 averc i Goti iftigata la Naziora de
1

Franchi e de gli Alamanni contra di Narfete
&amp;gt;

avere Leutari e Buc-
cellino dovuto mettere infieme 1 Armata per calare in Italia, e chc
efli calarono ben tardi . Aggiugne, che 1 afledio di Cuma

durb/&amp;gt;/
d un

slnno-y che Narfete fpefe tre Meft a quello di Lucca, e poi pafso a

Ravenna, e di la a Roma, e vi ftette nel verm. Ecco dunque termi-
nato Tanno ff 3.

c per neceffita doverfi riporre ncll anno pretente j-f4.

(come faggiamcnte ancor fece il Sigonio (0) le altre azioni, narrate
da Agatia e da me, de i fuddettiduc Generali Alamanni o Franzefi, fino

aila lor morte. Ccsi ancora ha fatro il fuddetto Mario, col mettere
un anno dopo la morte di Teia quelle di Leutari e di Buccellino .

Crede parimente il fuddetto Padre Pagi, che Teodebahlo Re de Fran
chi terminafTe il corlo di fua vita nell anno precedente ff 3. In pruova
di che egli cita il Continuatorc di Marcellino Conte, la cui tettimo-
nianza non pub fcmbrar ficura, da che egli fotto 1 anno j*fi. mette la

venuta in Italia di Narfete, e le morti di Totila e di Buccellino, fcn-

/a aver parlato di Teia: cofe tutte contrarie alia Cronologia di que*
tempi . Mario Aventicenfe nello fleflb anno, in- cui Leutari c Buccel
lino pagarono il fio delle tante iniquita da lor commefle in Italia, rap-

porta ancora la morte del Re Teodebaldo. E cib s accorda con Aga
tia, il quale ful fine del Secondo Libro, dopb aver efpofti i fatti e
la caduta di que due B^rbari Capitani, fcrive, che in quelto mentre
fu rapito dalla morte eflb Re Teodebaldo fenza prole, e che venuti
a contefa i due fuoi Zii Childeberto, e Clotaria per quella grande ere-

dita, furono vicini a deciderla colle fpade, e coirelterminio dc paefi.
Ma Clotario, provveduto di cinque valorofi e bravi Figliuoli, pro-
fittb delh buona congiuntura di trovarfi Childeberto aflai vecchio, e

perb entrb in pofFefib del valto Regao di Teodebaldo ; ed effendo poi
mancato di vita anche lo ftetfb Childeberto fenza Figliuoli, s impa-
droni nclla llefTa guifa del Regno di lui : con che venne ad unirfi tut-

ta la Monarchia Franzcfe nel folo Clotaris&amp;gt;

. Ma le, per quanto abbiam

veduto, nel prefente anno ff4- Leutari e Buccellino diedero fine alia

lor Tragedia: per confcguente anche fecondo Agatia cadde in queito
medefimo anno la morte del Re Teodebaldo. E dicendo Gregorio
Turonenfe U), che quefto Principe pagb il tribute alia natura nell*

Anna
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Anno Setttmo del fuo Regno: vegniamo ad intcnderc, che il Re Teo- ERA Vo!g.

deberco fuo Padre cefso di viverc nell anno f48. Strano e poi il vo- AKNO JJA

ler inferire efTo Pagi, che al precedente anno apparienga la morte del

Re Teodebaldo, e di Buccellino, pcrche Agatia dopo aver fatto il

racconto fuddetto, immcdiatamente foggiugne : Che in quefti tempi ,

correndo la State, Coftantinopoli reftb da un terribil tremuoto fra-

caflata. Se in quefli tempi: adunque nell anno, in cui accadde la mor
te del Re Teodebaldo, e pero nel corrente anno

ff4&amp;gt;
nel quale ap-

punto riferifce Teofane lo ItefTo tremuoto , fucceduto fecondo lui

nel di if. d Agofto, correndo / Indizione II. che vuol dire nell anno

prefente.

Anno di CRISTO DLV. Indizione in.
di PELAGIO I. Papa i.

di GIUSTINIANO Imperadore 19.

&quot;L Anno XIV. dopo il Confolato di Bafilio.

ABbiamo
da Agatia 00, che dopo la morte di Leutari, e di Buc~ ^ ^gatl.

ccllinO) accaduta, come dicemmo, nell anno precedente, circa fet- de Bell.

te mila Goti i quali avcano prcftato aiuto a
que&quot;*

Generali tnafnadicri,
Goth. I. i.

tcmendo, anzi prevcdendo, che Narfete non gli avrebbe lafciati fen-

za gaftigo, fi ritirarono in un fortiffimo Caftello, appellato Campfa .

Probabilmente quefto e Compfa^ oggidi Confa^ Luogo picciolo si, ma
la cui Chiefa gode 1 onore d elFerc Arci^eicovato. Loro Capo era un

certo Ragnari^ di Nazione Unno, o fia Tartaro, uomo arditiffimo e

fcaltro. Narfete ftctte fotto quella Fortezza tucto il vcrno. Venuu
la Priraavera, colto fortunatamente da una faetta Ragnari fini di vivc-

rej ed allora i Goti capitolarono la refa, falve le vitc . Fu loro mante-

nuta la parola . Ma Narfete affinche non tornafiero a ribellavfi , tutti

li mando per mare a Coftantinopoli. E qui finifce Agatia di parlare
de Goti, o fia de gli Odrogoti d Italia; pcrche con quefta azione eb-
be fine la Guerra e il Regno d effi. Regno, ch era durato circa fef-

fantaquattr anni , Regno non ufurpato, perche conquiftato colla per-
miffione dell Imperadore, c Regno gloriofo, finche vifTe il Re Teo-

derico, ma che in fine fu reftermimo d Italia, non gia per colpa de
foli Goti, ma pcrche chi voile privarli del loro diritto, ed abbattcr-

li, fece loro una si lenta e lunga guerra. Al nominarfi ora i Goti in

Italia, fi raccapricciano alcuni del votgo, ed anche i mezzo Lettcra-

ti, quafi che u parli di Barbari inumani, e privi afFatto di leggc a
di gullo. Cosi le fabbriche antiche malfatte a chiamano d architettu-

ra Gotica, e Gotici i caratteri rozzi di molte ftampe fatte ful fine del

Secolo quintodecimo, o ful principio del fufleguente . Tutti giudizj
Ccc 2. figliuo-
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ERA Volg. figliuoli dell ignoranza . Teoderico, e Tbtila, amendue Re di quella Na-
ANNOJJJ. .,jone) certo non andarono efenti da molci nei; tuttavia unto fu in efli

1 amore della giuftizia, la temperanza, 1 attenzione nella fcelta de Mi-
niftri ed Ufiziali, la continenza, la fede ne contratci, con altre Vir

tu, che pocrebbono fervir d efemplare pel buon governo de Popoli
anche oggidi. Bafta leggere le Lettered! Caffiodono, e in fin le Sto-
rie di Procopio, nemico per akro de Goti. Ne quei Regnanti varia-

rono punto i Magiftrati, le Leggi, o i Coftumi dc Romanij ed e una

fanciullaggine cio, che taluno immagina del loro peffitno gufto . Lo
ftefTo Giuftiniano Auguflo ebbe bensi piu fortuna, cbe i Re Gotij
ma fc e vero almeno per meta, quanto di lui lafcio fcritto Procopio,
fu di gran lunga fuperato da effi Goti nelle Virtu . Credo io nulladi-

meno, che influiffe non poco alia rovina de Goti, 1 cfler eglino itati

infetti dell Erefia Ariana. Perche quantunque lafciaflero a gl Italiani

libero 1 efercizio dell antica loro Religion Cattolica, e rilpettaflero i

Vefcovi, il Clero, e le Chiefe, e ne pur gaftiga(Tero chi della lor

Na^ione paflava al Cattolicifmo, tuttavia nel cuor de Popoli, e maf-

fimamente de Romani, ftava fitta una fegreta avverfione contra d efli,

mal fofferendo d effere fignoreggiati da una Barbara Nazione, e tanto

piu perche diverfa di Religions, dimodoche i piu bramavano di mu-
tar Padrone. Lo mutarono in fatti, ma con pagare ben carol adem-

pimenco de i lor defiderj per gl immenfi danni, che Teco porto una

guerra di tanti anni; e quel ch e peggio, perche quefta mutazione fi

tiro dietro la total rovina dell Italia da li a pochi anni, con precipi-
tarla in un abiffo dt miferie, ficcome vedremo andando innanzi . Ab-

(i) Agnell. biama da Agnello, Storico ( vivente nell anno 8^0. che Giuftiniant
F;

Jr

S
I mperadore dono- alia Chiefa di Ravenna tutte le foftanze, che pofTe-

rom. L dcvano i Goti in quella Citta e nelle circonvicine, e le lor Chiefe,
Rtr. italic, quali tutte furono confecrate da JtgneUo Arcivefcovo, e dal rito Aria-

no ridotte al Cattolico Romano . Spezialmente loda egli la Chiefa di

San Martino, fondata dal Re feodenco^ mirabilc per la fua bellezza.

Aveva 1 Imperador Giurtiniano nell anno avanti, per le iffanze

del Clero Romano e di Narfete, richiamato dall efilio Papa PigiliOy
coil aver nondimeno efatto, ch egli prima approvaffe il Concilio Ge-
nerale tenuto in Coflantinopoli: il che egli fece. Ad iftanza fua an-

cora pubblico un Editto^ indirizzato a Narfete Duce, e ad Antivcs

Prefetro d Italia, per dar qualche fefto a gl incredibili difordim dell in-

felice Italia, confermando in efTa gli atti de i Re Goti, fuorche dt

(Wi AK*(laf. Totila. Una particolarita poi v aggiugne Anaftafio Bibliotecano W,
Sihlietl.ec.

_ pcr ia quate, e con ragione, il Cardinal Baronio non pote contenerfi
inlit.y.tgi- jj non efc )amare contra di GiulHniano, che voleva parer si pio, e non

fi guardava dalle pm vifibili empieta. Cioe chiamati ch egii ebbe a

Goltantinopoli i Vefeovi e Cherici Romani, che dianzi erano ftati re-

legati in efilio, dimando loro, fe volcano ricevere per Papa Vigilio ,

die ne avrebbe piacere . Se no, che quivi aveano Pelagio Arcidiaco-

no della Ghiefa Romana, e confencircbbc, che il faceffero Papa. Ri-

fpo-
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fpofero, che volevano Figilio, e quando poi Dio 1 avefie chiamato a

se, allora fecondo il fuo comandamento (arebbc Pontefice Pelagio.

Quefti furono i primi frutti del governo di Giuftiniano in Italia, cioe

il rendere fchiava la Chiefa Apoftolica Romana, coll attribuirfi non

dirb di confermare i Papi eletti dal Clero c Popolo (abufo di poi prati&amp;lt;-

cato), ma di dcporre infino gli eletti e confecrati . Abbiam anche ye-
duto, come egli praticafTe con Papa Silverio, anteceflbr di Vigilio .

Permife poi 1 1 rnperadore ,
che eflo Pigilio fe ne ritornafle in Italia.

Ma giunto in Sicilia, mentrc era in Siracufa, gli crebbero tanto i do-

lori pel male della pietra, a cui era fuggetto, che fi mori : Pontefice

cntrato con male arti nella Sedia di Pietro, balzato qua e la, finche

vifle, e miferamente mono in fine lungi da Roma, e compianto da

pochi. Crede il Padre Pagi, che la fua morte fuccedefle ful principio
di queft anno. II Continuatore di Marcellino Conte 0) la rapportn
all anno precedente. Tuttoche fia fcorretto il tefto di Vittor Tuno-
nenfe (*) ncl ragguaglio de gli anni, pure facendolo egli mancato di

vita 1 anno avanti all elezion di Pelagio fuo Succeffbre, s accorda col

Continuatore fuddetto. Comunque fia, credefi dal Cardinal Baronio (0,
e dal Padre Pagi (&amp;lt;0 ,

che nel prefente anno circa il Mefe d Aprile in

Roma venifie eletto Papa Pelagio Primo di quefto nome, cioe qucl me-

defimo Archidiacono della Chiefa Romana, di cui s e parlato piu vol-

tc di fopra. Ma 1 elezione fua procedette piuttofto dal comandamen-
to dell Imperador Giuftiniano, comunicato a Narfete, che dal libcro

volere del Clero e Popolo Romano. L efferfi tardato cotanto dopo
3a morte di Vigilio a dare un nuovo Pontefice alia Chiefa di Dio, in-

dica abbaftanxa, che fi vollero alpettare gli oracoli di Coftantinopoli .

Ed Anaftafio Bibliotecario (e) attcila, che una gran moltitudine di Ro-
. - r n , i ,.mam ncufava di comunicar con Pelagio, per fofpetto nato, che egli

avefle cooperate alia morte di Papa Vigilio; e fi peno a trovare chi

il confecraiTc Vefcoyo. Fatta poi per ordine fuo e di Narfete una Pro-

ceffione del Popolo da S. Pancrazio a S. Pietro, qtiivi Pelagio falito

ful pulpico col Vangelo in mano, e colla Croce fopra il capo, aven-

do giurato di non aver avuta mano nella morte dell Anteceflore, que-
to il Popolo, ed approve anch egli il Quinto Concilio Generale, co-

si richiedendo la pace delle Chiefe : giacche reftava intatca la dottrina

del Quarto Calcedonenfe . In quefta manicra 1 abufo, introdotto da i

Re Goti per cagione de gli Scifmi, che non fi conJecrafle il Roma
no Pontefice fenza P approvazione e confermazione loro, fu continua-

to da Giuftiniano, che non voile efTere da meno di quei Re&amp;gt; e i Suc-

ceffbri fuoi non vollero eflere da meno di lui . Quel che e pcggio bi-

fognb col tempo comperar quefta approvazione collo sborfo di buona

quantita di danaro, che fi pagava a i Greci Imperadori : il che non fi

ricava gia ficuramente dal Comento attribuito a San Gregovio Magno
fopra i Salmi, corue ftimo il Cardinal Baronio, perche non convea-

gono gia a quel manfuetiffimo Pontefice, ne a fuoi tempi, certe ef-

preffioni pungenti contra dell I mperadore &amp;gt;

ma li raccoglie manifefta-

men-

ERA V
lg,
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mente da Anaftafio Bibliotccario nella Vita di Papa Agatone. Impa-
riamo ancora dal Dmrno antico de Roman! Pontefici, pubblicato dal
Padre Garnien della Compagnia di Gcsu ,

chc dopo la morte del Pa

pa, e dopo un digiuno di trc giorni, fi raunavano il Clero, e Senato

Romano, i Nobin, i Soldati, e il Popolo, e venivano all elezione del

Succeflbre . Fatta quefta, fe ne inviava il Decreto a Coftantinopoli a

gli Augufti, per ottenernc la confermazione . Se nc fcriveva anche all

Efarco di Ravenna, all Arcivefcovo, e a i Giudici di quella Cicta,c
all Apocrifario o fia al Nunzio della Chiefa Romana, quivi etiftentc,
acciocche deflero mano alia gia fatta clezione. Venuta 1 approvazion

Imperiale ft confecrava il nuovo Papa. Altrettanto fi praticava per gli
altri Vcfcovi ne paefi fottopofti all Imperio d Oricnte.

Dopo quello, che abbiam rifcrito dal Greco Storico Agatia,
egli piu non parla dc i fatti d Icalia, con lafciarci confeguencemence
nel buio per gli tempi fuflcguenti . Tuttavia abbiamo da Mario Aven-
ticenfe (*), che un anno dopo la morte di Buccellino, c pcrcio net

prefente, 1 efcrcito de Franchi diede una rotta a quel de Romani, cioc

dc gl Imperiali , e devafto un tratto di pacfc con afportarne di moltc
ricchezze . Ci danno quefte parole indizio, che contra dc Franchi fta-

biliti in varj fiti della Liguria e Venezia, Narfete avea fpedito un cor-

po d Armata per isloggiarli da quelle parti: giacche 1 irruzione fatta

da Leutari e Buccellino dovettc eflere creduta tacitamente comandata
ed approvata da i Re Franchi; c percio Narfete guardb come rotti

i patti, e la pace con loro . Venuta poi alle mani co i Franchi la fua

gente, volto le fpalle, e il paefe pago li pena della finiltra loro for-

tuna. Ma poco duro il trionfo de Franchi. Raunatc maggiori forzc

Narfete, per teltimonianza del medefimo Mario, fi fpinfc addoflb a i

Franchi, e gli obbligo ad abbandonare tutto quanto effi avevano oc-

cupato in Italia. Se cio e vcro, ccco finilmente ridotta fotto il coman-
do di Giuftiniano Augutlo I Italia tutta; fpinti fuor d cfla i Franchi;
e il refto della Nazion Gotica, fparfo per varie Terrc c Citta d Ita-

talia, oramai quieto fotto il novello Padrone, fenza piu alzare un dito

contra la di lui potenza . Abbiamo folamentc da Paolo Diacono (6),

che Amingo Generate de Franchi, avcndo voluto dare aiuto a Guidino

Conte de i Goti, che s era ribellato contra di Narfete, fu uccifo in

una battaglia dalle genti d cllb Generale Cefareo, c Guidino prefo fu

inviato a Coftantinopoli . Non fi fa il tempo precifo di quetto fatto .

Da Paolo vien riferito nell anno fteflo, in cui Narfete mife a morte

Buccellino con tutto il fuo efcrcito. Ma non e circa quefti tempi in

tutto ficura ed efatta la Cronologia di Paolo Diacono, benche i fatti

fieno certi. Menandro Protettore (0, Storico di quelto Secolo, fcri-

ve, chc AmingQ Franzefc a tempi di Giuftiniano Augufto s accampo
colic fuc brigate al Fiume Adige, allorche i Romani volcano paflar-

lo. Cio conofciuto da Narfete, mando Patifronio Patrizio, e Buono

Conte del Patrimonio privato dell Imperadore, iuoi Legati ad Amin-

go, ad efortarlo di non opporfi a gl intcrcfli dell Augufto fuo Padro

ne,
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ne, e che non gli piaceffe di far guerra di nusvo co i Roman! , perche ERA Volg.

durava la trcgua tra i Romani e i Franchi. Aitra rifpofta non vennc AN NO 556.

da Amingo, fe non che egli non gli darebbe un dardo, finche avefie

falva la mano, con cui potefle lanciarlo. Quando cio fuccedeffe , e a

noi in tutto ofcuro. Ma fc fuflifte un pafTb di Teofane, che riferiro

qui fotto all anno f6j. fi potra dubitare, che non tutta 1 Italia venif-

fe si toito in poter di Narfete .

Anno di CRISTO DLVI. Indizione iv.

di PELAGIC I. Papa 2.

di GIUSTINIANO Imperadore 30.

L Anno XV. dopo il confolato di Bafilio.

OSia
perche la Storia d Icalia cominci qui a fcarfeggiare di lumi,

anzi d Autori, che trattino de fatti in efla occorfij o pcrche la

pace fucceduta non partorifle da qui innanzi fatti degni di mcmoria :

nulla mi fi prefenta fotto queft Anno di riguardevole accaduto in Ita

lia, fuorche la guerra della Religione, narrata da i Cardinal! Baronio
e Noris, e dal Padre Pagi. Erafi tenuto in Coftantinopoli il quinto
Concilio Gencrale col difegno di pacificare i tumulti e le diffenfioni

delle Chiefe Cattoliche intorno a i tre Capitoli . Pigilio Papa dianzi

ripugnante, avea finalmente acconfemito
&amp;gt;

ed altrettanto fece dipoi

Papa Pelagio fuo Succeflbre, con proteftar tut.ti falva la dottrina del

precedcnte Concilio Calccdonenfc , Ma perche a mold Vefcovi Ita-

liani ,
Affricani , Franxefi , e dell lllirico parcva prcgiudicato dal

quinto Concilio al Calcedonenfc ; pero feguitarono non pochi d efll

a difapprovarlo , e a non voler comunione con chi 1 accettava. Pe-

lagio Papa con varie Lctterc fi ftudio di fgannarli ; ne guadagno al-

cuni, ma altri piu che mai ricalcitrarono . Fra quefti fpezialmente
fi dillinicro 1 Arcivefcovo d Aquileia, e i fuoi Suffraganei . Reg-
geva allora b Chiefa Aquileienfe Paolino novellamente eletto , che
non folamenie in un Sinodo Provinciale alzo bandiera contra del quinto
Concilio fuddetto, ma cziandio formo Scifma, ricufando di comuni-
car con PapaPelagio, riguardato da lui come trafgreflbre della Fede,
pcrche avea condennati i tre Capitoli. Pelagio non dovcndo , ne vo-

lendo fofFerirc tanta animofua, rifentitamcnre ne fcrifle piu Lettere (&amp;lt;?) (a) Pelag.

a Narfete, con prtgarlo maflimamentc di voler far mettere le mani J- Ef l
ft&quot; 3-

addolFo non iolo a Paolino , non riconofciuto da eflb Pelagio per le-
c

gittimo Vefcovo d Aquileia, ma anche all Arcivefcovo di Milano

(fenza dirci il fuo nome) perche trafcurata 1 approvazione della Scdc

Apoftohca avea confecrato Vefcavo il fuddetto Paolino. Voleva Pe

lagio, che colle guardie quelii due foflero inviati a Coftantinopoli.
Ma,
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ERA Volg. Ma Narfete

,
confiderando non molto convenevoli alle congiunturc

ANN 05515. de tempi si fatte violenze, ando temporeggiando, fopra tutto per ifpe-

ranza, che quefti pertinaci fi ridurrebbono colie buone a riconofcere

il loro dovere. Ginnfcro cffi a fcomunicare anchc lo fteffb Narfete.
Per altro fi sa, che i Romani Pontefici ufarono per alcun tempo della

lolleranza c indulgenta verfo i ripugnanti al Concilio quinto, Con-
cilio ne pur da mold uomini dotti e fanti riguardato allora con quella

vcnerazione, che ogni Cattolico profeflava a i quattro primi Concilj
Generali. Ma intorno a tale Seisma, c fe di la aveffe principio il ti-

tolo di Patrfarca, di cui fono in poflcflb da tanti Secoli gli Arcive-
fcovi di Aquileia, e da vedere un.a Diflertazione , e i Monumenti
della Chiefa Aquileienfe, pubbljcati dal Padre Bernardo de Rubeis
dell Ordine de Predicated . Fra coloro poi, che comparifcono poco
favorevoli al Concilio quinto fuddetto, merita fpezialmcnte d eflere

annovcrato
CaJJlodoro,

o fia CaJJiodorio , gia Senatore, gia Confole, ed
tino de piu infigni perfonaggi della Cortc de i Re Goti , finche

duro la loro potenza , ed uno de piu riguardevoli Scrittori Italiani

del Secolo prefente . Quefti dopo la caduca del Re Fitige^ chiarito

oramai della vamra delle grandezze umane, diede un calcio al Secolo,
e ritiratofi nel fondo della Calabria, quivi profefsb la vita Monaftica,

feguendo tecondo tutte le veritimiglianze 1 iftituto e la Regola di San
Benedetto . Fondo egli il Monaitero, appellato Vivarienfe, preflo di

Squillaci, e quivi atteie a fcrivere Libri lacri, e ad iitruire non meno
nella Pieta, che nelle Lettere, i fuoi Difcepoli. Alia di lui attenzione

e obbligata di molto anche per quefto 1 Italia tutta. Ora egli ne fuoi

Scntti accetta bensi con fomma venerazione i quattro primi Concilj
Generali j ma non gia il Quinto. Erafi ingrandito a dismifura Clotaria

Re de Franchi coll aver aggiunto al fuo dominio gli Stati ben vafti

del defunto Teodebaldo . Ed elfendofi a lui ribellati i Saffbni, gli aveva
fconfitti in una bactaglia, con devaftare dipoi la Turingia, perche
quel Popolo s era dichiarato in favore de Saffbni. Tornarono nel pre-
cedente Anno a far delle novita contra di lui i rnedefimi Saflbni, ed

egli moflbfi con un potente efercito per gaftigarli, li ridufTe in iftato

di chiedere mifericordia
, c di offerire la meta de lor beni in foddi-

sfazione del commeffb misfatto. Clotario era tutto difpofto a far loro

fa) Grtgor. grazta&amp;gt;
ma i fuoi Capitani oftinati quafi il violentarono a rigettare

4- J 4-

ogni eiibizion di que Popoli . Gli cofto caro 1 aver lafciatc Ic ve
della Clemenza, perche venuto ad un fecondo combattimento, ebbe

la peggio con grande ttrage de fuoi, e gli convenne fuggire, e chic-

(c) Contln. dere appreflb per grazia la pace. Abbiamo quefte notizie da Grego-
rio Turonenfe (), da Fredegario W, c dal Continuatore di Mareel-

Comitis in

ChrtnKO .

Anno
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Anno di CRISTO DLVII. Indizione v.

di PELAGIC I. Papa 3.

di GIUSTINIANO Imperadore 31.

L Anno XVI. dopo il Confolato di Bafilio.

Arnica Storia ci fa pur fenrire frequent! i Tremuoti, e trcmuoci ERA Yo g.

orribili, nella Citta di Cortaminopoli . Due in queft Anno, per
ANKO

teftimonianza di Agatia W e di Teofane (*) ne fuccederono, 1 uno
\
^,

a di 6. di Ottobre, e 1 altro a di 14. di Dicembre, amendue de piu i^
fpaventofi, che inai fi fofTero uditi. Rovinarono a terra ruoltiflimi Pa- /

lagiecafe,e non poche Chiefe, e fotto quelle rovine perirono aflaii-

fimi del Popolo . L Imperador Giuftinlano^ ceffiuo quefto gran fla-

gcllo, attefe a riftorar gli edifizj, che aveano patito, e Ipezialmentc
a profeguir la fabbrica dell infigne Tempio di Santa Sofia, che riufa

poi una maraviglia del Mondo. Se ne legge !a defcrizione, efatta-

mente e minutamente tcfluta dal celebre Du-Gange nella fua Coftan-

tinopoli Crilliana. Circa quefti tempi, e forfe prima, divampo la ri-

bellione di Cranrto, Figliuolo di Clolarlo Re de Franchi contra dello

fteflb fuo Padre (^) . Era quefto giovane Principe dotato di belle fat- W Gng.
,- r j r r&amp;gt; i -i TurenHiut

tezze di corpo, Ipintolo, ed accortoj e (uo Padre gli avea dato il w
governo della Provincia dell Auvergne . Ma abbadonatoG a i vizj,e
ad iniqut Conilglicri, comincio ad lcrcitar delle violenze con grave
lamento de Popoli . Chiamato dal Padre, che volea nrnediare a quettt

difordini, piuttofto elefTe di prendcre 1 armi contra di lui, che di ub-

bidirlo, oramai fedotto al pari d Aflalonne dalla voglia di rcgnave pri

ma del tempo. Cib, che maggiormente gli faceva animo ad imprcn-
dere queila malvagia rifoluzione, era 1 affiltenza legretamente a lui

promefla da Cbildeberto fuo Zio, Re di Parigi, troppo disguftato,

pcrche Clotario di lui Padre aveflc aCsoi bito tutto il Regno d Au-

(trafia, cioe il pofleduto dal gia Re Teodebaldo, fenza fame parte
a lui, come era di giuftizia. Pertanro fi ve-nne ad una guerra fcanda-

lofa, che dura molto tempo, efieadoli veramente dichiarato in favore

di Cranno il fuddetto Re Childebeno. L Italia intanto fi godeva una
buona pace. Narlete ne era Governatore, e a Narfete non mancava

Pjeta, Giuftizia, e Prudenza per ben governare i Popoli alia fua cura

commeffi . Secoadoche abbiarno da Andrea Dandolo
(&amp;lt;0,

la tradizione

in Venezia era, ch egli ito cola fabbricalfc nell Ifola di Rialto due

Chiefe, 1 una in onore di San Tcodoro Martire, e 1 altra di San Venet -

Menna, e di S. Geminiano Vefcovo di Modena.

Tom. 111. Ddd Anno
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Anno di CRISTO DLVIII. Indizione vt.

di PELAGIC I. Papa 4.

di GIUSTINIANO Imperadore 3 1.

s

L Anno XVII, dopo il Confolato di Bafilio .

ERA Volg.
ANNO 558.

(a) Iheofh.
in Chrono-

(b) Htflor.

Mifceiia
lit. 16.

(c) Agaih,
I. 5. Hiftor.

PEr
relazione di Teofane (), e dell Autore della Mifcclla W, in

quell anno comincio a vederfi in Cortantinopoli una Nazione, che
non s era dianzi mai veduta. Si chiarnavano Ab&ri, o Avari, e code
ructo il Popolo a contemplar quelle brurte ciere. Portavano i capelli

lunghi, raccoki con un naftro, e cadenti giu per le fpalle . Nel refto

de gli abiti comparivano fomigliantiffimi a gli Unni . Ed in fatti erano

anch effi non men che gli Unni, Tartari di Nazione. Coftoro fpediti
dalla loro Tribu, chiedevano all Imperador Giuftiniano di poterfi fta-

bilire nella Mefia, oflferendofi pronti a fervirlo in time le occorrenze
colic lor armi . Forfe nulla per allora ottennero . Torneretno a parlar-
ne fra

poco&amp;gt;
e lo richiedc la Scoria d Italia, perche

1

coftoro mifero

poi piede nella Pannonia, o fia nell Ungheria, e fi fecero pur troppo
conolcere col tempo crudeliffimi arnefi anche a gl Ituliani. A i Tre-

muoti, che ful fine dell anno addietro afflifTero cotanto la Citta di Co-

ftantinopoli, fi aggiunfe da li a poco, cioe nel Febbraio dell anno

corrente, una terribil Pefte, che infcroci fpezialmente contro i Gio-

vani; e fecondoche attefta anche Agatia (f), porto fotterra un infinita

moltitudine di Popolo. A quefto malore, il piu micidiale de gli altri,

e tuttavia, e fara fempre fuggerta quella Cittd, finch efla trafcurera

quelle precauzioni, colle quali fi vuol ora prefervat^ 1 Italia. Ne qui
fi fermo 1 infelicita di quelle comrade . Sul principio del verno, eflen-

do gclato il Danubio, pa(Tati di qua con facilita gli Unni fotto il co-

mando di Zaberga lor Capo, vennero faccheggiando tutto il paefe, di-

fonorando le femmine, e mcnando in ifchiavitu chi loro aggradiva .

Giunfero fin fotto le mura di Coftantinopoli, ne trovavano chi loro

fi opponefle. Oflervo Agatia, che fecondo le regolc dell Imperio, e

giulta la mifura de gli aggravj, s aveano da tenere in piedi fecenco

quarantacinque mila combattemi . In quefti tempi non ve n era, che
cento cinqtianta milaj e quefti divifi parte in Jfalia^ parte in Africa^
in Ifpagna (perche oltre all Ifole adiacenti alia Spagna, tuttavia nel

contincnte fi confervava qualche Citta fedele al Romano Imperio ,

come fi raccoglie da Santo Ifidoro) \nEgitto, in Colco, e a i confini

della Perfia. Giuftiniano, invecchiato forte, non era piu quello di pri-
ma. Laiciava andare in malora i paefi 5 e fe i Barbari, o minacciava-

no gucrra, o la facevano, comperava da e(H a forza d oro la pace.
11 danaro, che s vcva da impicgare in mantener de i Reggimenti di

ibl-
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foidati, ferviva ad alimentar meretrici, ragazzi, fgherri . E in Coftan- ERA Vc!.

tinopoli ancorche duraffero le Scuole militari, alle quali una volta era- ANNO jjS.

no afciitti i piu valorofi e pratici dell Arte militare, ben pagati per-
cio: allora quefte erano compofte di gente, che comperava que pofti,
ne altro mento avea, che di andar bene vcftiti. Cosi governava in

quefti tempi Giuftiniano, di cui anche e memorabile la cecita e ftu-

pidita in portar tanco afFetto a i feguaci della Fazione Prafina , che
loro era permeiTo d uccidere di bel mezzo giorno nella Citta quei della

Fazione Veneta loro emuli, e di entrar per forza nelle cafe, di rubare,
fenza che temeflero della Giuftizia. E guai a que Giudici, che trattava-

no di gaftigarli
. Se crediamo a Mario Aventicenfe GO, venne a morte in ^

queft anno Childeberto, uno de i Re Franchi, giunto gia ad un avan- atcfanut .

zata vecchiaia, nel mentre ch cgli foitenendo la ribellionc di Cranno

Figliuolo del Re Clotario, cercava di vendicarfi del Fratello, che avc-

va occupato tutto il Regno d Aultrafia. Porto quefta morte al Re
Clorario il poflefib anche de gli St;ui, ch erano goduti da eflo Re
Childeberto, e cosi venne ad unirfi in lui tutta la vafta Monarchia
de Franchi, che abbracciava tutta la Gallia (a rifcrva della Lingua-
doca dcminata da i Vifigoti, c della Bretagna minore governata da i

fuoi Sovrani) e buona parte delta Germania, comprefavi la SafTbnia,
la Turingia, 1 Alernagna, e laBaviera, la qual ultima Provmcia circa

quefti tempi comincio ad avere il fuo Duca. E quefti fu Garibaldo ,-

a cui il Re Clotario dicde per Moglic Palderada, chiamata da altri

Paldetrada, o fu Faldrada^ Vedova del fu Re Teodebaldo.

Anno di CRISTO DLIX. Indizione vn.
di PELAGIC I. Papa j.

di GIUSTINIANO Imperadore 3 3 .

L Anno XVIII. dopo il Confolato di Bafilio.

PEr
relazione di San Grcgorio Magno (^), Sabino Vefcovo di Ca- ^ cwor

nofa ragionando con San Benedetto Patriarca de Monaci in Occi- A/^ ../;/

dente, de i fatti di Totila Rede Goti, entrato giii in pofieflb di Ro- &
*l&amp;lt;igr.

ma, gli paleso il fuo timore, che quefto Re avrebbe diilrutta e ren-
llt i- c Is-

duta mabitabile Roma . Rifpofe San Benedetto : Roma far& flermina-
ta

,
non gia da gli Uomini ,

ma si bene da fieri temporali ,
e da orribili Tre-

muoti . Soggiugne San Gregorio, Scrittore di quefto Secolo, che s era

chianmente verificata la Profezia del Santo Abbate, perche a fuoidi
fi miravano in Roma le mura della Citca fcompaginate, cafe dirocca-

te, Chiefc atterrate da i turbini, e gli edifizj per la vecchiaia andar (c) _Uabil-
tutto di rovinando. E di parere il Padre Mabillone (), che nel Luglio

lenius -*-

cd Agofto del prefente anno tutto qu.ifi rOrienteerOccidentefoflc ftra-
&quot;&quot; s

Ddd 2. namen-
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ERA. Volg. namentc afflitto dalle inondazioni del Marc, dalle tempefte, da i Tre-
ANNO 559. muocj^ e dalfo peftilenza; e che da rand flagelli pacific piii Roma,

che dalla fierezza de Barbari, con adempicrS allora quanco avea pre-
detto San Benedetto. Onde egli abbia tratta quefta notizia, non 1 ho

pocuto fcoprirc. Trovavafi in gran confufione la Corte e Citta di Co-

ftancinopoli, per aver vicini alle Force gli Unni, i quali devaftavano
la campagna, c minacciavano anche la itelfa Citta. Per atteftato di

(.1) Agath. Agatia 00, e di Teofane (), akro ripiego non ebbe Giuftiniano Au-
i. 5. uiftar. gufto, che di ordinare a Belifario Patrizio di procedere contra di quegl*

inlblenti Barbari. Era gia venuta la vecchiaia a trovare quefto eccel-

l er)te Generalej tuttavia cosi efigendo il bifogno, diede di roano alle

fue armi, c con quelle poche truppe, che pote adunare, confi(tenti

in alcune fole centinaia di cavalli, e di alcun altre di pedoni, ufci co-

raggiofamente in campagna; e raunato un grande ftuolo di contadim,
fi fortifico fuori della Citta. Pofcia piu coll induftria e con gli ftra.-

tagemi, che colla forza, tanto feppe fare, che obbligo i Barbari a ri-

tirarfi. Giuftiniano dipoi per liberarG dacoftoro, e mandarli contenti

al loro paefe, valendofi dell apparenza di rifcattare gli fchiavi, vota
loro in feno una buona quantita. d oro, e n ebbe la pace.

Anno di CRISTO DLX. Indizione YIII.

di GIOVANNI III. Papa i.

di GIUSTINIANO Imperadore 34.

L Anno XIX. dopo il Confolato di Bafilio .

SEcondo
f conti del Cardinal Baronio diede fine nell anno preceden

ce alia vita e al Pontificate Papa Pelagio Primo di quefto nome .

Ma fupponcndo eflb Baronio, che il raedeflmo fofle fatto Papa nell*

anno fff. e rapportando dipoi il fuo Epitafio, da cui apparifce, ch egli

tenne il Pontificate Ami quattro, Meji disci , e giorni diridotto, e che

tu fepellito IV. Nonas Martins, ha ragione il Padre Pagi di conchiu-

dcre, che quefto Papa manco di vita nel prefente anno, ma non gia
nel di primo di Marzo, con eflere llato portato nel di fegueme alia

fepoltura, ma si bene ch egli nel di 3. di Marzo d efTo anno f6o.
terminb i fuoi giorni, e nel di 4. del Mefe fuddctto fu chiufo nell

avello, venendo !e None di quel Mefe nel di fettimo. Tuttavia non

fapendo noi indubitatamente, fe Papa Vigilio fuo AntecefTore morifTc

nell anno f f4- o pure nel fff . ne in qual giorno precifamente feguifle

]a confecrazione d edo Papa Pelagio: pero non e qui aflai ficura la

Cronologia Pontificia. Certo e bcnsi, che fuccedette a Pelagio nella

Cattedra di San Pietro Giovanni, Terzo di quefto nome, dopo tre o

qmttro Mcfi di. Scde vacantc. Dappokhe Cbildeberte Re di Parigi

paiso
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pafso all altra vita, venne a mancare il principals fuo appoggio a Cranno ERA Volg.

Figliuolo ribello del Re Clotario . La neceffita il configlio ad implo-
AK N0 5 -

rare la mifericordia del Padre, e per quanro fi puo intendere dalle pa
role di Gregorio Turonenfe 00 ,

1 ottenne . Ma quelto inquieto e tor-
(a) cngor.

bido Giovane da li a non molto incorfe di nuovo nella disfgrazia del Turcmnfis

Padre, in guifa che fcappb nella Bretagna minore, dove eflendo flato 4- {*f- **&amp;gt;

per qualche tempo nafcofo, canto fi feppe adoperare, che Consboro^o
fia Coneberto Conte e Signore di quella Provincia imprefe la fua pro-

tezione, ed allelli una potente Armata in difefa di lui . Clotario con

tutte le fue forze, e con Cbilderico fuo Figliuolo enjro nella Breta

gna-, fi venne ad un fatto d arme, in cui reftarono fconfitti i Breto-

ni, uccifo il loro Conte, e Cranno colla Moglie e colic Figliuole ab-

bruciato per ordine del Padre, con lafctare una funefta rnemoria non
meno de fuoi misfatti, che della fua morte Mario Aventicenfe (0 ri-

terifce all anno prefente quefta brutta Tragedia. In Coftantinopoli poi
a di 9. di Setternbre, per relazione di Teofane (0, eflendo tomato in chromco .

dalla Tracia infermo Giuftiiano Augudo fcnza lafciarfi vedere, e fenza

dare udienza ad alcuno, corfe voce per la Citta, ch egli era morto .

Ne fegui uno non lieve tumuko nel Popolo, e fi chiufero tutte le

botteghe. Ma guarito efTo Imperadore per intercefllone de Santi Cofma
e Damiano, ando I ordine, che fi facefle fefta e luminaria per tutta

la Citta, e ritorno la quiete primiera .

Anno di CRISTO DLXI. Indizione ix.

di GIOVANNI III. Papa ^.

di GIUSTINIANO Imperadore 3 5-.

L Anno XX. dopo il Confolato di Bafilio.

ERa
omai giunto Clotaria Re de Franchi all auge delle fue conten-

tezze, perche divenuco Signore di una valta Monarchia. Era an-

che quetato ogni turhine dianzi commoffo, quando gli convenne slog-

giare dal Mondo. Colpito da una febbre, rnentre era alia caccia (fa-
miliare divertimento ed efercizio di que Regnanti) pafso a rendere con-
to a Dio de fuoi adulterj, della fua crudeka, e d altri fuoi Vizi, con
dar luogo a fuccedergli a i quattro fuoi Figliuoli. Tocco il Regno
di Parigi a Cariberto: a Guntranno quello d Orleans colla Borgogna:
Soiflbns a Chilperico.: il Regno d Aultrafia a Sigeberto; e pero in quat
tro Regni fu di nuovo diviU la Monarchia Franzefe . Refto eziandio
del Re Clotario una Figliuola per nome Clodofuinda^ o fia Clotfuinda .

Ebbe quefta per Marito Alboino Re dc Longobardi , del quale avre-
mo troppa occafion di parlare, andando innanzi . Per ora mi fia leci-

to d accennare cio, che ci ban confervato i frammenti di Menandio
Pro-



ERA Volg.
ANNO 561,

(a) Hitler,

Tom, i.

t*- 99-

(b) Pauius

Diaconus
de Geftis

1. i. *. 17.

(c) Theo-

fh&nes in

Chnntgr.

in, c della Tartana, fpedirono Ambafcutori a Giuftiniano Auguito, i

quali efpofero, come la lor gcnte era la piu forte e numerola fra Ic

Settentrionali, e fi gloriava d eflere invincibile. Offerivanfi di
ftrigne-

re lega con lui, e di efler a fuoi fervigi , purche loro fo(Te daco un buon
paefe da abitarvi, e un annua penfione o regalo . Giuftiniano era allo-

ra affai vecchioj amava la pace, e 1 ozio. Si sbrigo di coltoro con
inviare ad efli Valentino fuo Legato, il quale portando feco caiene d oro,
letti, e vefti di feta, ed altri regali, fece cosi ben valere quefti doni,
che gl indufle per qualche tempo a far gucrra a gli Ongori, o Ugberi^
appellati dipoi Ungari, abitanti anch efli allora nella Tartaria, e a i

Sabiri. Tornarono quefti A-vari, o C7*, che li vogliam dire
( che

appunto con quefti due nomi fi truovano mentovati da gli antichi Scrit-

tori) tornarono dico, fra qualche tempo a dimandare all Imperadore
un paefe da potervi abitare. Mentre egli confuka, coftoro fi avanza-
rono rino al Danubio, e s impofleflarono di quel paefe, probabiiniente
della Moldavia e Valacchia, minacciando anche di paflare di qua. In
tal maniera vennero ad accoftarfi a i Gepidi^ che fignoreggiavan i nella

Dacia
Ripenfe,

nel Sirmio, e in quella, che oggidi vien chiamata Ser-
via di qua dal Danubio, confinami percio ai Longobxrdi) i quali avea-
no la lor fede nella Pannonia, e nel Norico. Non e improbabile, che
circa quefti tempi fuccedefle un tale avanzamento de gli Unni, o fia

de gli Abari, verfo i paefi dominati da i Gepidi e Longobaidi. Paolo
Diacono W favellando de gli Aiiari dice: qui-primum Hunni^ poflea a,

Rege proprii nominis Avares appellati funt . (*) Nell Ottobre ancora
dell anno prefente, fecondo I atteftato di Teofane (f), la Fazione Pra-

fina, divenuta fempre piu infolente col favore deli tmperadore, nc i

Giuochi Circenft aflali fotto i fuoi occhi la Fazione Veneta. Seguirono
morti e incendi , e furono meffi a facco tutti i beni de Veneri . Scap-
pati i delinquent! a Galcedone nel Tempio di Santa Eufemia, Giufti
niano non potc piii contenerfi dal fame gaftigare aflaiffimi . Ne pure
mancarono a queft anno altre difgrazie, accennate tutte dal medefimo

Iftorico, cioe incendj, peftilenze, e fedizioni in Oriente, che io tra-

lafcio.

Anno

(*) / quali primieramente ehiamati furono Unni , dipoi Avari dal Re del

t Nome,
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Anno di CRISTO DLXII. Indizione x.

diX^iovANNi III. Papa 3.

di GIUSTINIANO Imperadore 36.

L Anno XXI. dopo il Confolato di Bafilio .

Circa
quefti tempi fu fatta Pace tra 1 Imperador Gluftiniano^ c Cof-

ERA Vo g-

roe Re della Perfia, come fi raccoglie da Tcofane (*), e da Me-
Jx&quot;&quot;

5
J*

nandro Protettore 0) . Ma fecondo la mifera condizion di que tempi |M Tom , i.

bifogno, che 1 Imperadore vilmente la comperafle . Cioe fi obbligo niftor. Byz..

di pagare a i Perfiani trentamila fcudi d oro ogni anno, finche efla Pa- P*&- X 33-

ce duraffe, e di sborfare ora il contante per gli primi fette anni avvc-
nire. Altrettamo fi praticava bene fpeflo, allorche gli Unni, Bulga-
ri, ed altri Popolt Barbari facevano irruzioni nell lmperio d Oriente.
Avrebbe fatto meglio 1 Imperador Giuftiniano ad impiegar quel dana-

ro, e unt altro oro malamente gittato dietro a perfone inutili cd in-

fami, in mantener delle Legioni e de i Reggimenti di foldati, abili a

far fronte a chiunque volea turbar la quiete de luoi Popoli, come ufa-
rono i faggi Irnperadori dc Secoli precedenti.

Anno di CRISTO DLXII i. Indizione xi.

di GIOVANNI III. Papa 4.

di GIUSTINIANO Imperadore 37.

L Anno XXII. dopo il Confolato di Bafilio.

DEgno
e aflai di rifleffione cio, che fotto il prefente anno vien vac-

contato da Teofane. Cioe che da Roma giunfero a Coftantino-

poli i laureati Corrieri, portanti la lieta nuova, che Narfete Patrizio

avea toho a i Goti due fortiflime Citta, cioe come vo io credendo,
Verona e Brefcia. Preflo Cedreno (0 T copiarore di Teofane, fi truo- (c) Ctdrtn.

vano malamerue (lorpiaii i nomi di quefte due Citta, chiamandole egli
tn Ann^-

Viriam, & Brincas . Mancano alia Storia d Italia lumi per difcifrar que
fti fatti . Commtocio a me fembra verifimite, che al prefente anno fi

pofTa riferire quanto fu da me notato di fopra airanno j-ff. cioe, che /^ PA ,4 \US

per teftimonianza di Paolo Diacnno (d~) , avendo voluto Amingo Gene- Diaconus

rate Franzefe preftar aiuto a Guidino Conte de Goti
,

autore di una de Geft.

ribellione contra dell Imperadore, ne pagb il fio, con rcftar vinto cd
uccilb. in una. bauaglia da Narfete, Fatto prigione lo ikiro Guidino,

fu
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ERA Volg. fu inviato a Coftantinopoli co i ceppi . Siccome fu detto di fopra , n
ANNO 563. che Menandro Protectore park dell oppofizione fatta da quetto Amin-

go a Narfete al paflaggio dell Adige, appunto allorche li tratto dclla

Pace co i Perfiani, narrata nell anno precedeme. Quello, che e cer-

to, fecondo la teftimonianza di Teofane, dovettero in qucft anno ri-

bcllarfi i Goti,che abitavano in Verona e Brefcia: perche non fembra

verifimile, che Narfete avefle differito finora 1 acquitto di quelle due

important! Citta, ne che i Franchi pofledeflero paefe in Italia. Nar
fete adoperata la forza, le ricupero a mio credere, e ne fpcdi la licta

nuova a Coitantinopoli . Pero non fuffifte, come taluno ha crcduto,
dhe Narfete cacciafle fuor d Italia tutii i Goti . Li foggiogo bensi,e

promefla da loro la fedelta dovuta, fegtiitarono effi a vivere ne Luo-

ghi, dove avevano abitazioni e beni . Cio apparifce da quefto fatto, da,

Agatia, e da altre antiche memorie . E fe Amingo Franco dicde affi-

Ilenza in quell occafione a i Goti, dovette venire dalia Svevia, e di

gli Svizzeri, paefi allora fottopofti a i Franchi. Moko meno puo fuffi-

M ftere, perche AgnelloStorico Ravennate fcrive (&amp;lt;) ,
che pugnaverunt con-

mrivtS. tra Feronenfes Gives , fjf capta eft Civitas a tnilitibas vigefima die Men-

Ainelll fn Mil) .(*) il figurarfi, che i Vcronefi fino a quelr anno fi foficro

Tom. i. rnantenuti in hberta, lenza eflerc fottopoiti ne a i Goti, ne all Im-
Rer. ittlic.

pera(jore . Mancava forfe a Narfete forza e voglia di fottometterc do-

po tante altre quelte due Citta? Scoppio prima del tempo nel pre-

fente anno a di if. di Novembre in Coftantinopoli una congiura con

tra dell Imperador Giuftiniano, di cui fanno mcnzione Teofane C^), e

,^ 1 Autore della Mifcella ((} all anno jf. dell lmperio d elfo Augutlo.
Attavio e Murcelio banchieri, e Servio menavano un trattato di ucci-

l7t {srjrvnogt -,/- 1 ft r*
*

1 (*

(c~&amp;gt; Hijlor. derlo . Fu fcoperta la trarna. Sergio cavato ruor ai un luogo iacrato

Mifcella accuse come complice Vito banchiere, e Paolo Cmatore di Belifano
lib. 16.

Patrizio. Prefi quefti due, furono efortati a confeflare, che era mi-

fchiato in efla cofpirazionc Belifano^ ed in fatti per tale Tincolparo-

no. Nel di f. di Dicembre rauiiata la gran Curia davanti all Irapera-

dore, e fattovi intervjenirc il Patriarca Eutichio^
cola chiamato ancora

Belifario, gli fu letta ful volto la depolizione fatta contra di lui da i

due fuddetti. Se ne dolfe egli forte: e ttitte le apparenze fono, ch c-

gli negafle
il tkto, e chiarnafle mentitori coloro. Contuttocio 1 lm-

peradore altamente fdegnaco contra di lui ,
fece incarcerare tutti i di

lui domeltici, e diede a lui per carcere la cafa fotto buone guardie,

con reftar fofpefc, o puv tolte a Sui tutte le fue cariche e digniti.

Ne fufleguenti Sccoii prefe anche piede un racconto popolare, cioc

che Giultmiano facefle cavar gli occhi a quelto gran Capicano, e lo

fpogliafle di tutto, dimodoche ridotto alia mendicua andafte limofuian-

do jl vitto. Pietro Grinito, il Vohterrano, il Pontano, ed ahri,han-
no

(*) Combatterono contro i Cittadini di Verona, ,
i fu prefa la Citta da i

foldati
il ventefimo git/mo del mefe di Luglio .
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no foften-uta quefta opinione, che ha avuta origine da Giovanni Tzetze, ERA Volg.

ttno di quc Grecuii, chc fiorirono circa 1 anno 1080. E quantunque il

celtbre Andrea AJciato fi ftudiafle di far comparire quefta per una fo-

lenne favola cd impollura: pure il Cardinal Baronio () non folamente
(a) .

giudico vcro il facto, ma ne voile anche addurre la fegreta cagione, cioe Annai, ECC.

il gaibgo di Dio, per avere Belilario neli anno f}/. cioe tanti anni &quot;^ An*-

pnma, cacciato in cfilio Papa Siheris^ e fuftituito in fuo luogo Papa
5

Figilio a requifizione di Teodora Augafta. Senza fallo fu facrilega 1 a-

zione di Belifano: e pure miglior conliglio farcbbe, fe noi miferc crea

ture ci guardaffimo dal volere si facilmence entrare ne i gabinctti di

Dio, per interpretare gli alti fuoi e ipeflo infcrutabili giudizj . E un

gran libro quello de i giudizj di Dio, e \\ le^gere in eflb non e fa

cile a noi altri mortali, chiara cofa eflendo, come ho tante voke

dctco, che la Divina Provvidenza non dilpenla fempre in quefta vi

ta i beni c i mail a mifura de i meriti o dementi dc i mortali
,
ne

pag* ogni fabbato fera. Ha Iddio un altro paele, in cui uguagliera
le partite. Pero il Cardinal Baronio (fia detto colla riverenza dovuta
a quel grand Uomo, ed incomparabile Storico) piu faggiamente a-

vrtbbe operato, fe a nfcrva di certi cafi, nc quali .pare, che vifibil-

mente fi vegga e fenta la mano di Dio, fi foife ritenuto dall inter-

porre si fovcnte il fuo giudizio ne gli avvenimenti felici o infclici de^

Prmcipi, e degli altri LJomini . E in quefta occafione fpezialmente
mi fcmbra di poter qui applicare la nflcflione fuddetta

, perchc
anche fenza voler conliderare, che Bclifario dopo il fatto di Papa
Silverio gode tanii anni di fclicita^ e profperarouo gli afFari di Giu-
ftiniano Augufto, il qual pure fe non comandb, permiie quell ec-

cefloj ne Teodora Augufta ne pati per quefto nella prefente vitaj
certo e, che non fuffitte q,uel ternbil abbaifamento di Belilario, che

qui vien fuppofto dal Baronio, e per confeguente ne pure il vifrbil

gaftigo e la vendetta di Dio lopra di lui . Di cio parleremo all Anno
iegucnte. Circa quefti tempi, come diiigentemente ofTervo il Pagi,
fu fcritta da Nicezio Vefcovo di 3 reveri una Lettera 0) a Clotfuinda (bl D-
Moglie piifllma di Alboino Re de Longobardi, per efortarla a fare in chtfne in.

maniera, che il Marito abiurando 1 Ariamfmo abbr.icciafle la Religion
A

Pt&amp;gt;

end ce

Cattolica, ficcome per le pcrfualiom di Santa Clotilde avea fatto ful

principio di qucl Secolo Ciodo veo Re de Franchi, avolo d efla Clot-
fuinda. In qual concetto fofle allora Alboino, li puo raccoglierc dalle

feguenti parole: (*) Stupentes fumus^quum gentes ilium tremunt^ quum
Regcs vekerationem imfendunt ^ quum Potejlates Jine cejjatione Inudant

, quum
Tom. UI. Eec etiam

.(*) Reftiamo Jlupiti^ che, le Genti per Lui tremando^ venerandolo i Regi,
lodandolo incejfantemente le Podefta^ prefereudolo anche / Imperadore
fteffo ; chc egli tardi a ricercare rimedio per / Aviwa . Chi quanta egli

rifpleitde di fama , ftupifco ,
che niente fi curt di ricercare del Regr.o

f Iddio
,

e della Jalvezza dell auima fua .
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ERA Vo!g. etiam ipfe Imperator ipfum prxponit , quod Anim* remedium nsn feftinus
AN NO 563. requirit . )ui fic^ quemadmodum ilk

, fulget fam/t^ miror quod de Regno
Dei &? Anim&amp;lt;e

fu&amp;lt;s falute nihil inveftigare fludet . E deefi anche av-

vertirc ,
chc Nicezio chiama Go/;

,
e non gia Lsngobardi, il Popolo

fuggetto ad efTb Re Alboino, non per altro, per quanto fi crede, fe

non perche famaera, che foflcra venuti i Longobardi dalla medefima

Scandinavia, onde ufcirono i Goti, ed erano percio riputati una ftcfTa

Nazione, benche di nome diverfo, come avvenne anco de gli Unni,
oggidi appellati da noi Tartari, divifi in varie numerofiffime Tribu ,

Per altro fi sa, che Procopie, ed Agatia, Storici di quefti tempi, li

chiamano Lsngobardi^ e per quefto nome erano conofciuti fin da i tem

pt di Cornelio Tacito, il quale fa menzione d effi, come d un Po

polo particolare della Germania . E ne parlarono prima di Tacito an

che Velleio Patercolo, e Strabone, e poi Suetonio, ed altri Scrittori 3

nominandoli cadauno Langobardi, o Langobardi ^ e non gia Goti. Ma Al-

boino fenza profittar delle prediche della Cattolica fua Conforte
, fin^

chc vifle, ftette attaccato all Erefia de gli Ariani . .

Anno di CRISTO DLXIV. Indizione xii.

di GIOVANNI III. Papa j.

di G i u s T i N i A N o Imperadore 3 8.

F

L Anno XXIII. dopo il Confolato di Bafilio.

Idatofi il Cardinal Baronio d uno Scrirtorello non moko antico

dcllc eofe Greche, e d alcuni pochi moderni, credettc verol ac-

cecamento di Belifario, e Tefler egli ftato aftretto ad accattar per li-

mofina il pane ne gli ultimi di di fua vita. Ma ne Zonara
, ne Gli-

ca, ne Coftantino Manafle, citati da lui, rapportano si gran peripe-
, zia di quel celebte Gencrale d Armata. Or quefta favola fi dilegua

lin cbrlnog. per la teltimonianza di Teofane
(&amp;lt;),

il quale fotto quell Anno fcnve,
che nel dl ip. di Luglio Belifario ricuperb tutte le fue Dignitb^ e fu ri~

mejffb in grazia delV Imperadore . Era egli ftato fin allora iequeftraio in

cafa. Ben efaminati tutti i fudi domeftici, e terminato il proccffb, do-

vette comparire la di lui innocenza. Fors anche (I trovo, che gli ac-

cufatori erano flati favvertiti dalle ffiggeftioni altrui, eccitate dall in-

vidia, a cut fon fuggetti tu-tti gli Uomini grandi . Pero gli furono rc-

jEHtuiti gli onori, e la grazia dell* Imperadore. Non era a tempi del

Baronio ufcita alia luce la Storia di Teofane. Ma v era ben quella

(V) Cedren. di Ccdreno (e lo ftefTo Cardinale la cita) , dove fcrive W, che preji
i Hid. ad

gli auteri della congiura , falfamente fu da effi incolpato Belifario ,
e gli fu

&quot;%:

? dato il fequeftro in cafa . II quale , dopo d? ejferfi conofciuta la fua inuocen-

zdj a, dl i$, di Luglio ufci in pubblico, e ricuperb tutto il fuo . Viene
ific-
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aflerito lo fteffb dall Autore della Mifcella

(&amp;lt;), pia antico di Giorgio ERA. Vo!g,

Cedreno, con riferire il riforgimento di Belifario al dl ip. di Marzo , ANNp$6.}.
e non gia di LugJio . Ancora di quefto Scritcore fa menzione il Car-

dinal Baronioi e pure egli voile piuttofto attenerfi alle fole di Gio-

vanni Tzetze, perche gli premeva di far vedere puniti nel Mondo di

qua i peccati di Belifario. Circa queiti tempi f^enanzio Fortunato^ nato

in Italia in uoa Villa pofta fra Ceneda e Trevigi , dopo aver fatti i

fuoi ftudj in Ravenna, dove tuttavia erano in onore Ic buone Letrere,
femendoG liberato da un fieriffirao mal d occhi per interceffione di

San Martino Vefcovo di Tours, pafso dall Italia nella Gallia a

venerare il fepolcro di quel celebratiffimo Santo . Fifso dipoi jil

(uo foggiorno nella Citta di Poiftiers, cariffimo alia fanta Regiaa c

Monaca Radegonda, amato da i Vefcovi di quelle parti, e rivento da

tutti per la lua rara abilita nella Rettorica e Poefia. L Opere da lui

lafciate in profa e in verfi fono di gran lurne per la Scoria dellc Gal-

lie in qucfti tempi. Si accefe in quetto medefimo Anno un gran fuoco

nella Citta di Collaminopoli , per quanto abbiarno da Teofane, che

fra gli altri edifizj arfe lo Spedale de Pellegrini di San Sanfone, e

moke Chiefe e Monifterj : il che viene attribuito dal Cardinal Baro-

nio a vendetta. di Dio contra di Giuftiniano per un fuo errore in ma-
teria di Fede, di cui parlerb all Anno fufleguente. Ma che Dio per
vendicarfi di un Principe caduto in fallo

, dirtrugga i Luoghi pii, c

le Chiefe fue proprie: non appaga 1 intelletto. E tanto raeno, per
che Giuftiniano non avea peranche fatto conofcere quefto fuo erro

re, come fi figura eflb Baronio all Anno precedence

Anno di CRISTO DLXV. Indizione xm.
di GIOVANNI III. Papa 6.

di GIUSTINO II. Imperadore i.

L Anno XXIV. dopo il Confolato di Bafilio.

ERa
gia pervenuto Giuftiniana Augufto all eta di circa ottantatre

Anni, tempo, in cui dovca piu che mai penfare ad aflicurarfi

quella vera e beatiffima Gloria, che i buoni Criftiani afpettano dopo
la morte, e non gia la vana e fugace di quefta vita. Pure amando
tuttavia di comparire Maeftro in Teologla, e fedotto da qualche Ere-
tico fuo favorite, voile ingerirfi di nuovo in decidere quiftioni riguar-
danti la Dottrina della Fede , con formare per atteftato di Teofane (k)

ful principle del corrente Anno un Editto, in cui dichiarava incorrutti- &amp;gt;

bile,e non fuggetto alle naturali paffioni ilCorpo del Signer noftro Gesu
Criilo avanti la lua Refurrezione : la qual fentenza era, ed e oppofta alia

credenza delbChicfaCattolica. Perche Eitticbia piiffimo e fanto Patriarca

Eee i di
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ERA Voig. di Cotlantmopoli non voile fottofcrivere queft empia decifione, facri-

ANNoj.6j. legamente il fece deporre , e caccrollo in efllio . Quindi mofle una

perfecuzione contra turti gti altri Vefcovi, che ricufavano di confentire

con lui, fra quali fpezialmente fu Anaftajio Patriarca d^Andochia. Era
1 ingannato Imperadore in procinto di bandirli tutti, e di pubblicarc
un cosi fcandalofo Editco, quando franca la pazienza di Dio il chia-

mo a rendere conto deH amminiitrazione fua, iiccome abbiamo da Eva-

(a) E-vagr. g&quot;o (a) , da Teofane, dall Aucore della Mifcella, e da alcri ScoricL

^ 4, c. 40. Accadde la fua marte nel di 13.0 pure nel 14. di Novembre del pre-
fcnte annoi e quantunque r Autore della Cronica Alefl andrina , Mario

Avcnticenfe, Viuor Tunonenfe, ed akri ancichi la mettano nell anno

feguente f&amp;lt;56.
tuttavia per le ragioni addotte da i Cardinal! Baronio,

e Noris, dal Padre Pagi, e da alcri, fiamo aftrctti ad abbracciar 1 opi-

nione, che afcrive al prefente anno il fine della di lui vita. Lafcio

quefto Imperadore dopo di se una memoria, che non verra mai meno,
finche dureranno fra i Profeflbri delle Leggi i Libri da lui pubblicati
della Giurisprudenza Romana r e finche la Scoria parlera delle ftie gran-
di imprefe. Unironfi in lui molce Virtu, ma contrapcfate, anzi lupc-
rate da varj Vizj e difetti, che vivence lui affliflero non poco i fuoi

fodditi, raaffimamente per gli ecceli fuoi in materia di Religionc, e

per gli aggravj ,
e per le incredibili eftoriloni lor facte, e che non fono

diffiraulate da i vecchi Scrittori . Chi preftaflc fede alia Scoria fegre-
ta di Procopio, ufcita alia luce dopo gli Antvali Ecclefiaftici del Ba

ronio, Giulriniano- farebbe ftaco un moltro . Maquella, per vero dire,
e un mvettiva deccata da una ftrabocchevol paffione, e in mold capi

indegna di credenza, arrivando egli fino a fcrivere, che Giuftiniano

foffc un Negromance, che non dorraifle , ch^ pafTeggiaffb col bufto
icnza capo, che foffe figliuolo del Diavolo, e veduco federe in maefta
in forma di Satanaflb: tucce feioccherie fconvenovoh ad un Procopio^
cioe ad uno de pia^ nobili e faggi Scorici, che ci abbia dad la Gre-
cia. Racconta ancora cofe nerandiiTime di Teodora Augufla, prima
ch ella giugnefle alle nozze con Giuftiniano, ed anche dipoi, le quali

procedendo da penna cotanco appaffi.onaca, non fi. debbono eon. canca

facilita tener per vere. Alcuni Mefi prima che Giultimano manca(Te

(b) Thtofh.
di vita, cioe nel Mefe di Marzo, fecondoche abbiamo da Teofane (),

in Cheung, dicdc fine a fuoi giorni anchs Bslifario Patrizio. Giuitiniano, che nel

prendere la roba alcrui, non badava a fcrupoli, occupo cuccc le di lui

facolta, e le fece riporre nel fuo crari-o, che ii confervava nel Palaz

zo di Marina, gia Figliuola_dcli Imperadore Arcadio . Btrrche GiuiH-
niano lafciaffe dopo di se due fuoi pronipod dal lato patcrno, ciod

Giuftjno-i c Giuftiniano, Figliuoli di Germano Patrizio, Nipote d e(To

Imperadore : tuccavia o perchc egli aknmend difpofc nel fuo ttfta-

tnento, o perche cosi piacque at Senato, ebbc nel di 14. di Novem
bre per SuccefTore nel trono Imperiale Giuftino juntore, o fia Secon-
do di queico nome, Figliuolo di Dokiffimo^ e di Pivifazia lua SoreU

k, al quale egli avea dianzi coufcnta la Dignica coipicua di Curopa^
late,,
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late, cioe di Soprintendente al Palazzo Cefarco. Quefti ful principio
ERA Volg.

parve Principe d animo gcnerofo, c die non gli mancafle deftrezza ed

abilita per gli affari, ma andando innanzi tradi 1 efpettazione comune.

Godeva fopra tuuo di fabbricare; in tutto e per tutto profefsb fem-

pre la Religion Cattolicaj orno e doto riccamente moke Chiefe edi-

ficate da Giutliniano, e maffimamenrc il mirabil Tempio di Santa So

fia . Le lodi fue G veggono cantate in un Poema Latino da Corippo

Poeta Affricano di qucfti tempi. Solennemente coronato Imperadore,
dichiaro Imperadrice Augufta Sofia, iua Moglie, e fecela coronate

anch effa. Una delle fue piu gloriofe imprefe, narrata da eflb Poeta,

fu quella di pagar. tutti i debiti di Giuftiniano, e di reftituire il mal

tolto da lui . Innumerabili concorfero i creditor}, e gl ingiuftamente

aggravati . A tutti in pubblico fu fatta giuftizia, e reftituito ilfuo,di
manicra che il Circa rifplendeva per 1 oro, che in tal congiuntura fi

diftribui . Non ci vuol di piii per accertarci deirimmenfa avarizia e ra-

pac ita di si gloriofo Imperadore, quale e tenuto Giuftiniano, facendone

anche fede, dopo Evagrio, Giovanni Zonara (a) Con dire, ch egli
r c^&amp;gt; r r - J- r -i r j i r rt It 19 Cnromco,

fer fas & tufas
non cefso mai di lucciare a fangue de ftioi Popoh ,

per far poi dellc Chiefe, e dell altre fabbrichc coiraltrui danaro, e per

appagare ogni fuo capriccio colla rapina della roba altrui.

Anno di CRISTO DLXVI. Indizione xiv^

di GIOVANNI III. Papa 7.

di GIUSTINO II. Imperadore ^~

Confole &amp;lt; GIUSTINO AUGUSTO, fenza Collega .

SEguito
io qui il Cardinal Baronicr, da cui vien pofto Giuffino Au-

gulto Conlole nelle Calende di Gennaio dell anno prefente, e non

gia il Padre P^gi, ehe mette il Confolato prefo da eflo Imperadore
ncU anno fuffcguentc f6j. I motivi di cosi credere gli addurro appun-
to nel feguente anno. Sotto 1 Indiziooe XIV. corrente nell anno pre
fente racconta Mario Aventicenfe 0) , che Sinduvala Erulo comincib
ad efercitare la tirannia, e che fu uccifo da Narfete Patnzio. Potreb-

be eifere, che quello fatto appartenerTe all anno precedente, perchc
Mario all anno medefimo rapporta la morte di Giuftiniano Augufto .

Comunque fi-a, di quefto avvenim^nto fa anche mcnzione Paolo D ia--

cono () con ifcrivere, che Sindueildo Re de* Bretti (probabilmente e (c) Paulus

fcorretto quefto nome) difcendente da quegli Eruli, che Odoacre avea
*?

* J &quot;&quot; s

menato feco in Italia, e qui s erano aceafati, dopo aver fcdelmente i
fervito per gran tempo a Narfete Governator dell Italia, e riccvutanc /.

la ricompenfa di molti onori e bcnefizj, fuperbamente in fine gli fi

libello per vogliadi regnarc. E-ifogno condurre contra diluirArma.-

ta,
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ERA Volg. ta, c venire a battaglia. In efla cgli refto fconfitto e prcfo. Narfete
AN NO 566. per imggiormente ctaltarlo, il fece impiccare per la gola ad un aha

trave . Dove coftui comandafle , e dove feguifle quefta battaglia, e a
noi ignoto . Continua pofcia Paolo Diacono a dire, che in quel tem
po Narfete Patrizio per mezzo di Dagifteo Generate dell armi, uomo
bellicoio e forte, divenne padrone di tutti i confini d Italia probabil-
rnente verfo i monti, che dividono 1 Italia dalk Gallia, o dall Alema-
gna, dove Sindualdo pare, che avefle comando in quefti tempi fopra i

ftioi Eruli . Dopo quefto fatto mi fia lecito il far qui menzione della ter-

ribiliffima Pefte, che afflifle e poco manco che non defertafle Thalia tut-

(a) id. it. ta. L anno precifo non fi sa. Paolo Diacono 0) la mette circa quefti
C

(V) c tempi, ne quali manco di vita Giuftiniano Imperadore. Infier) efl~a fpe-

MagnuT
1

&quot;

z^ialmente nella
Liguria&amp;gt;

e San Gregorio Magno () anch egli attefta,

vialtgfr.
che quefto nulore reco de i gran danni a Roma . Tanta fu la ftrage de

lib. 4. c, i6. Popoli, che refbarono in molti luoghi disabitate affatto le campagne,
ne v era chi miete(Te, ne-chi raccogliefle Puve. Venuto poi il ver-

no, fi fentiva per I aria di none e di di un fuono di trombe, e a mol
ti pareva d udire il mormorio d un efercito. Quefta fiera Peftilenza

fi provo folamente in Italia, ne pafso in Alemagna, ne in Baviera, e

fervi di preludio alle calamita, che Dio preparava per 1 Italia. Dilfi

di (opra all anno fyi. che il Padre Pagi non prefe ben le fue mifure,
mettendo in quell anno il fine del Regno de Gepltli ,

merce delh gran
rotta loro data da Albeino Re de Longobardi . In quetf: anno ripongo

(c) Hiftr. j quell avvenimsnto, avendone malevadore Menandro Protettore (f) ,

M? 10&quot;.

Storico del prefente Secolo, al cui racconto non fece mente eflo Pa

gi . Racconta dunque Menandro ne fuoi frammenti, che aflunto all Im-

perio Giuflino juniore, gli A-vari^ cioe gli Unni, che aveano pofto il

lor nido in quella, che oggidi appelliamo Moldavia, gli fpedirono
Ambafciatori , per dimandarli i regali annui, che Giuftiniano Impera
dore per pufillanimita folea loro inviare, e per far pruova fe poteano
guadagnare anche di

piu&amp;gt;
e veramsnte parlarono con infolenza a Giu-

Itino. Quefta ambafceria c narrata medefimamente da Corippo , anzi

da lui intendiamo, che fegui fette giorni dopo la coronazione d eflb

Augufto, e pero nel Novembre del precedente anno . Giuftino rifpofe
con maggiore altura di non voler loro pagare un foldo, ne donar cos*

alcunai che fe fi arrifchiafTero di fare i begli umori contra dell Im-

perio Romano, farebbe lor vedere, chi era un Imperador de Roma-
nij e che fi contentaflero, fe li fopporuva nel fuo paefe, perche que
fto era il piii gran regalo, che poteffe lor fare. Se n andarono coftoro

con coda bafla, credendo forfe, che Giuftino fofle da tanto da accom-

pagnar la bravata co i fatti, e fi voltarono verfo il paefe de Prancbi.

Soggiugne il medefimo Autore, cioe Menandro, che era pace e lega

(d) Hijlor.
fra efli Avari e i Franchi (d) . Ora Baiano Duca, o fia Re de gli Ava-

xyzattin. ri, appellate ancora Caga.no (cognome di Dignita, perche ufato da gli
Tom. i. alt r i Re di quefta fchiatta d Unni, che vennero poi padroni dell Un-

gheria) fece faperc a Sigeberto Re de Franchi, che il fuo cfercitoab-

bifa-
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bifognava di viveri, e pero il pregava di foccorfo, promettendogli di ERA Volg.
ritirarfi fra tre giorni, fe gli faceva quefta grazia. Sigeberto non tar- ANNO&amp;lt;

$,6&amp;lt;5.

do a rnandargli una buona quantita di buoi, peeore, e grani . Certo

e, che il Rcgno d Auftrafia pofleduto da Sigeberto, comprendeva k
Svevia, parte della Saflonia, e la Turingia, e la Baviera . Di la dal

Danubio fenza fallo andarono gli Avari a trovare i Franchi .

Seguita a dire Menandro, che in quefti tempi Alboino Re de Lon-

gobardi, fempre meditando, come potefle abbattere Cunimondo Re de
i Gepidi, con cui aveva una capitale dichiarata nimicizia, mando Am-
bafciatori a Baiano Re de gli Avari, per iftabilire feco una Lega con
tra de Gepidi. Fra Taltre ragioni gli addufle quefta, cioe non muo-
verfi egli si ardentemente alia guerra contra de i Gepidi, fc non per
dannificare Gtuftino Imperadore, cioe il maggior nemico che s aveffe-

ro gli Avari, dappoiche egli poca prima y niun conto facendo de i patti

jtabiliti con Giuftiniano Augufto fuo Zio, avea. private gli Avari de con-

fueti regali . Per confeguente fe fi fterminavano i Gepidi, farcbbe fa

cile 1 occupar la Tracia, e fcorrere fino a Coftantiaopoli. Non difpiac-

que a Baiano la propofizione, e fu conchiufa la Lega con condizione,
che vincendo, tutto il paefe de Gepidi paflar doveiTe in dominio ad

cffi Avari
&amp;gt;

laonde quefti collegad fi prepararono alia guerra. II Re
de Gepidi Cunimondo^ penetrata che ebbe quelta macchina, ricorfe all

Imperadore Giuftino, ma non pote indurlo a preftargli aiuro. S e per-
dura la Storia del fuddetto Menandro Protettore, con reftarne fola-

mente de frammenti, rapportati nel Primo Tomo della Scoria Bizan-

tina, e pero non fi vede il profeguimento della gara fuddetta fra i Ge
pidi e Longobardi, ne dell efterrninio de primi. Ma ne abbiamo ab-

baftanza per intendere, che non gia nell anno ffi. come pretefe il

Padre Pagi, ma si bene nel prefentc f&amp;lt;So&quot;.

fuccedette il memorabil fat-

to d artni tra loro, che viene accennato da Paolo Diacono 00 . Nar- (*)

ra anch egli la Lega di Alboino con gli Unni, chiamati Avari, i qua-
li furono i primi ad entrare oftilmente nel paefe de Gepidi. Da tal

.

nuova coftcrnato Cunimondo, fi avviso di dar prima battaglia a i Lon- lib. i. &amp;lt;. 17,

gobardi, perche fe gli riufciva d averla favorevole, fi prometteva poi
facile il fuperare anche gli Unni. Gli fallirono i conti . Con tal ardi-

re combatterono i Longobardi, che la fortuna fi dichiaro in loro fa-

vore; e si grande fu la rabbia loro, che non diedero quartiere ad al-

cuno, e fra gli altri vi lafcio la vita lo ftefTo Re Cunimondo. Pero la

dianzi si potente Nazione de
r

Gepidi rimafe disfatta, ne ebbe piu Re
da li innanzi, in guifa che a tempi d effo Paolo Diaeono il rello de

Gepidi era fottopofto a i Longobardi, o pure a gli Unni, cioe a Tar-
tari Avari, che occuparono in tal congiuntura il loro paefe di U dal

Danubio (ma non gia il Sirmio, che fi truova da li innanzi pofledu
to da i Greci)^ e fufTeguentememe fi ftefero per la Pannonia r allor-

che i Longobardi vennero in Italia. Aggiugne effo Paolo Diacono, chs
della prcda immenfa toccata in si prot perofo copflitto a i Longobar
di, tutti arricchirono . Okre aucora ad una eran mokhudine d ogni

feffo
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feflb ed eta, che fu fatta fchiava, venne alle mani del Re Alboino

Rofmonda,) Figliuola dell uccifo Re Cunimondoj c perche era gia man-
cata di vita

Clotfuinda^ Figliuola di Cletmrto Re de Franchi, fua pri-
ma Moglie, palso egli alle fecondc nozze con quefValtra Principefla,
ma per fua grande fventura, ficcome vedremo. Giovanni Abbate Bi-
clarienfe 00 mette anch egli (otto 1 Itnperadore Giuftino II. la dis fat

ta de Gepidi, benche fuor di fito, e troppo tardi, con aggiugnere,
che i tefori del Re Cunicmondo (cosi egli il chiama) furono mtcramen-
te porcati a Coilantinopoli al fuddetto Itnperadore da Trafarico Vefco-
vo Amno, e da Rettilane Nipoce d eflo Re uccifo. Evagrio anch e-

gli fcrive, che i Gepidi conlegnarono il Sirmio all* Imperadore. Di
Ibpra abbiam detto, che gli Unni Avari andarono a fare una vifita a i

Franchi, probabilmente verfo la Turingia. Di quelto fatto, ma con
altrc piii important! circollanze, ci lacio memoria anche Grcgorio Tu-
ronenfe (0 . Narra egli, che nell anno ftfi. o pure ncl fufleguente,

gli Unni fecero un irruzione nelle Gallie, fotto il qual nome, abufi-

vamente adoperato, e probabile, ch egli intendefTe il dominio de i Re
Franchi, ftefo per buona pane ancora dslla Germania. Contra di cjue-
fti Barbari procedette colla fua Armata il Re Sigebertt, e facta gior-
nata con loro, li ruppe, e mife in fuga. Non ando molto, che per
mcxzo d Ambafdatori fegui fra loro pace ed amicizia. Secondo il me-
defimo Autore (^), tornarono dipoi gli Unni (cioe nell anno prefen-

te, come ci avverti Menandro Protectore) con penfiero di paltar nel

le Gallic, cioe ne paefi di Germania, fottopofti al Re d Aullrafia Si-

geberto . Qiiefti ando loro incontro con un efercito compofto di una

gran moltitudine d uomini forti . Ma nel volere attaccar battaglia, fal-

to addoflb a i Franchi tal paura, parendo lor di vedere delle fantafi-

mc, che diedero alle gambe. Il buon Gregorio Turonenfe attribuifce

cio all arti Magiche de gli Unni. Mentre fuggiva la fui Armata, il

Re Sigebcrto ritiratofi in un luogo forte, fu quivi ferrato da gti Un
ni. Ma ficcome egli era perfona galante ed aftuta, con de i regali fi

cavo fuori d impaccio&amp;gt;
anzi tratto e conchiufe in tale occafione con

que Barbari una pace perpctuaj e il Re de gli Unni, chiamato Cnga-
no, anch egli invio dipoi p,irecchi doni ad effb Re Sigeberto. II Pa

dre Daniello
(&amp;lt;/), elegantiffimo Scrittore della Scoria Kranzefc, fupplen-

do col fuo ingcgno cio, che tacquero gli antichi Storici della Fran-

cia, qui ci rapprefenta lo ftedo Re Sigeberto, prefo da gli Unni, c

condotto alia tenda del Re vincitorc, dove facendo comparire la co-

ftanza del (uo fpjrito, mirabilmente incanto quel barbaro ma infieme

generofo Principe. Quefti impedi, che non fofTc meflo a facco il di

lui equipaggio, e gliel fece rendere. Sigeberto avendo ritrovato in ef-

fo di che fare i prefenti al Re de gli Unni, fcppe cosi ben guadagnar-

lo, che ne ebbe la liberta, e una pace giurata per lempre. Quefte

particolarita io le cerco in Gregorio Turonenfe, e in Fredegario, e

non le ritruovo. Richiamo Giultino Augufto in quell anno dalPefilio

Eutifbio Patriarca di Coftantinopoli con fua lode . Ma fu ben egli alta-

men-
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mcnte biafimato da ognuno per aver levata la vita a Giuftino Figliuo- ERA Vo g.

lo di Germane Patrizio, Pronipote, come gia di!li,di Giuftiniano Au- ANNO 566.

gufto dal lato paterno. II valore c il credito di quefto perfonaggio,
tuttoche quieco e fedele, faccva ombra e paura a Giuftino, ea Sofia

Augufta fua Moglie. Veggafi Lvagrio (*), da cui fappiamo, che que- (a) Evagr.

fto Imperadore fi diede alie delizic anche piu ofcene, e comincio for- l - 5- c- *

didamente a vendere le cariche e gli ufizj, e fino i Vefcovaci a per-
**&quot; *

fone indcgne . Fcce anche tnorirc Eterio^ & Addeo^ chiariflirai Sena-

tori $ ma con giufta condanna, fe fu vero, che avcflero tramato contra

la di lui vita. Credefi ancora pubblicata da lui in quell anno la No
vella 140. riferita nel Codice di Giuitiniano, in cui concede, che di

comun confenfo fi poffa fciogliere ii Matrimonio fra i Comugati : Leg-
ge contraria a gl infegnamenti della Religione Cattolica.

Anno di CRISTO DLXVII. Indizione xv.

di GIOVANNI III. Papa 8.

di QIUSTINO II. Imperadore 3.

L Anno I. dopo il Confolato di GIUSTINO AUGUSTO.

MEtte
il Padre Pagi Confole nel prefente anno Giuftint Augufto.

Si fonda egli ne Fafti de Maffei Romani, da lui non veduti
,

ma citati dal Panvinio; ficcome ancora full autorita di Mario Aventi-

cenfe, che congiugne col Confolato di Giuftino 1 Indizione XF. Cita

anche in fuo favorc Tcofane . AU incontro i Cardinali Baronio e No-
ris riferirono all anno precedente f6&quot;&amp;lt;5.

il Confolato di Giuftino Augu-
fto, e la loro opinione fembra a me, che fia da preferire a quella del

Padre Pagi. Corippo nel Panegirico di Giuftino Imperadore ci fa fa-

pcre, ch egli appena falito ful Trono, difle di voier nnovare la Di-

gnita del Confolato.

------ nomenque negatum

Cettfulibus Conful poft temfora cunSta novabt .

Perchc dunque, fecondo il folito dc precedent! novelli Imperado-
n , non prefe egli il Confolato nel primo di di Gennaio dell anno pre

cedente, cd afpetto a prenderlo un anno dopo? Ne Mario Aventicenfe

difcorda dal Baronio, perche nell anno fuHeguente alia morte di Giu

ftiniano, accaduta nel f6f. rapporta il Confolato di Giuftino, e lo fteflo

Padre Pagi confefl a, ch egli pospone un anno i fatti d cflb Augullo.

Quanto a Teofane, anch egh fembra convenire nella medeflma fen-

tenia, mettendo 1 elezion di Giuftino a di 14. di Novembre, corren-

&amp;lt;Jo f Indizione XIV. cominciata nel Scttembre . Pofcia nell anno fui-

fom. JIL Fff fcguca-
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feguente fcrive, ch egli procedette Confole, diede Spettacoli, e fparfe

gran copia di danaro al Pubblico. lo credo poi decifa una tal quiftio-
ne da un Ilcrizione, che riferiro all* anno f6o. di maniera che ho cre-

duto di non poter qui per conto alcuno aderire al Panvinio e al Pagi .

Del refto da li innanzi gl Imperadori Greci folevano eglinci foli pro-
cedere Confoli, e per una volta fola, contandofi poi i fuffeguenu an-

ni colla forrnola del Pofl Confulatum^ finch* eflt viveano . Qiiali fofiero

i coftumi di Giuftino Augufto, 1 ho poco fa accennato . Aggiungo
ora, che fua Moglie, cioc Sofia^ era Donna luperba, che non con-

tenta di voler anch ella comandare a i Popoli, cercava anche la gloria
di comandare al Marito. Da quefta ambiziofa PrincipefTa I antichifli-

ma tradizione de gl Italian! tiene, che procedcfle la rovina della mi-

fera Italia. Seguitava Narfete Patrizio a governar quefto Regno, fa-

cendo in eflb fiorir la pace. Per atteltato di Mario Avemicenfe (a}

egli avea lodevolmente fatto riforgere Milano con varie altre Citta di-

ftrutte da i GotL Ultimamente ad iftanza di Papa Giovanni gli era

riufcito di aver nelle mani fitale Vefcovo di Altino W, uno de gli

Scismatici, che fuggito a Magonza Citta fignoreggiata allora da i Re
de Franchi, s era quivi per mold anni trattenuto. II rilego in Sici-

lia, affinche non nudriiTe nel fuo Popolo la disubbidienza alia fanta

Sede. Ora Narfete aveva accumulate immenfe ricchezze in fedici an

ni del fuo governo d Italia . Quefte gli faceano guerra, perche trop-

po efpofte all invidia de gl Italiani, e fors anche perche non tutte

giuuamente acquiftate. Pcrb in queft anno egli fu richiamato a Co-

ftantinopoli, per dargli un SuccefTore. Tertio Anno Juftini minoris Im-

peratoris Narjls Patricias de Ravenna, evocitatus efl : fon parole d Agnel-
lo (0, che circa 1 anno 830. fcrivea le Vite de gli Arcivefcovi di

Ravenna. Attefta anch egli i tefori raunati da Nariete con foggiugne-
re : Egreffus eft cum divitiis omnibus Italia , & ftiit Reftor Xfl. amis .

Anche Mario Aventicenfe mette la chiamata di Narfete, ma all anno

feguente .

Paolo Diacono ci fa fapere, onde venifle la fpinta data a Nar

fete, con dire, che avendo egli ammaffate tante ricchezze, mofli da

invidia i Romani fcriflero a Giuftino Augufto, e a Sofia fua Moglie,

rapprefentando d eflere si maltrattati ed opprefli da Narfete, che me-

glio ftavano fotto i Gott, che fotto di lui. Percio pregavano 1 Im-

peradore di liberarli da quefto cattivo Miniftro, altrimenti minacciava-

ro di cercarfi altro Padrone. Monto in collera Giuttino all avvifodi

quefti lament!, e fubito deftino, o pure fpedi in Italia Longino^ ac-

ciocche ne affiimeiTe il governo, con richiamar Narfete in Oriente .

Ma Narfete informato di quanto da Roma era ftato fcritto alia Corte

contra di lui, e dello fdegno dell Impendore, fi levo bensi di Roma,
e andoffene a Napoli ; ma non fi attento di profeguire il viaggio alia

volta di Coftantinopoli. E tanto piu perche o Sofia Augufta gli avea

fatto intendere, efTere oramai tempo, che un Eunuco par fuo andafle

a filar nel ferraglio delle Donne in Cottantinopolij o pure edendo

fcap-
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fcappate quefte parole di bocca ad efla Augufta, furono efTc riferite ERA Volg.
a Narfete. Dicono, aver egli rifpofto: Saprb ben to ordire una tela si ANNo-yd/.

fatta , che in fua vita tion potra effa Imperatrice giammai fvilupparla o

ciisfarta. E ch egli pofcia fcgretamente inviafle meffi a configiiare sll-

boino Re de Longobardi, che abbandonato il povero paefe della Pan-

nonia, venifle nel ricco ed abbondante d Italia. Era egli fuo amico .

e s era fervito delle fue truppe per diftruggere il Regno de God.
Ora Anaftafio Bibliotecado W conferma anch egli il ricorfo fatto da i

(a) Anujlaf.
Romani alia Corte, e 1 andata fua a Napoli, e 1 invito mandato a i Bttliotbec.

Longobardi} foggiugnendo appreflb , che Papa Giovanni frettolofa- * v
(

- 3-
mente pafso a Napoli, per pregare Narfete, che volefle tornarfene a

Roma. Rifpofe egli: Che male ho io mai fatto a, i Romani? ditemelo,
o fantij/tmo Papa . Mia intenzione e di, andare alia Corte per giujlificar-

tni, e far conofcere a tutti, s io abbia fatto. loro del bene o del male . Pa

pa Giovanni, piii tofto v -andro io, gli rcplico ; e tanto diffe, che il

fece ritornare a Roma, dove da li a non molto tempo termiuo i fuoi-

giorni . II corpo fuo chiufo in una cafla di piombo con tucte le fue

riccbezze fu inviato a Coftantinopoli. Anche Agnello Ravennate (b) ( b ) Agmll.

lafcio icritto, che Narfete arrive al fin di fua vita in Roma in eta di
,*,- ^eniorh

novantacinqne anni . Fu meffa in dubbio dal Cardinal Baronio la morte Tom. ^. Ker,

di Narfete in Roma, quafi che Gregorio Turoncnfe avefle fcritioCO, italic.

ch egli ando a Coftantinopoli, e nafcofe in una cifterna tutti i fuoi ^ Gresr-

tefori, fcoperti poi fotto Tiberio Augufto fucceffbre di Giuftino : il //^Te io
che non fuffiite. L Autore della Mitcella (^), e Paolo Diacono, che (d) Kiji r .

prefero quefta favola da effb Gregorio, anch efll acccnnano, che non MifctlU

gia in Coftantinopoli, ma in una Citta d Italia Narfete fcppelli que
* I&amp;lt;5 -

tefori. Aggiugne il Cardinale fuddetto, che Corippo (0 ci fa vedere Ce) cor//&amp;gt;-

Narfete in Coftantinopoli piu che mai in grazia dell Imperadore. Anzi f&quot;
s
.

dJa &quot;~

di qui egli credette di poter dedurre, che non fuffifta la voce fparfa J &quot;^

-*&quot;&quot;
1

del tradimento ordito, con chiamare in Italia i Longobardi. Ma il Pa
dre Pagi ha eruditamente oflervato, efTere differente da Narfete Patri-

zio e Governatore d Italia quel Narfete, di cui fece menzione Corip
po. E giudica poi fondata abbaftanza Popinione del tradimento di

Narfete Patrizio, da che ne fa menzione anche Mellito, Autore Spa-
gnuolo, che fecondo Jui termino nell anno 614. una Cromchetra, che
fi conferva manufcritta in Parigi. Per altro ogni disgrazia vuol qual-
che cagione; e nclle grandi fpczialmente il Popolo e facile a figurarfi

per vero quello, che taluno comincia a dire. Non s ha certo da du-

bitare de i paffi fatti dal Senato Romano contra di Narfete. Anaftafio

ne parla con circoftanze pregnant! diverita. Giufte confeguenze fono

dipoi la collera dell Imperadore, e dello ttelTo Narfete. Ma ch egli

giugneffc anche a tanta iniquita d invitare i Barbari in Italia, non e

gia evidente. Senza che Narftte facefle lor iapere, che buon paefe
fofTc 1 Italia, 1 avevano effi imparato a conofcere di vifta, allorche

Paiutarono a disfare Totila Re de Goti. Era tuttavia in vigore la me-
moria di quanto avevano operate Odoacre, e Teoderico. Ed oltre a

Fffz do
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cib la voce fparfa, che finiva il governo di Narfete , valente Gene-
rale, e che la Pefte avea fatta terribile ftrage in Italia, pote fommi-
niltrare un fufficiente motivo al Re Alboino di applicarli alia conqui-
fta di queftc contrade. Finalrnente I eflere Narfete ad ittanza di Papa
Giovanni ritornato a Roma, non ben s accorda col fupporlo richia-

mato alia Corcc, ne colla pronta fpedizione del fuccerfbre Longmo,
che forfe non gli fu deftinata ed inviato, fc non dappoiche s intefe la

morte d effb Narfete, accaduta non molto dopo, e pero probabilmen-
te prima che terminate 1 anno prefente. In eflb anno ancora per at-

teftato di San Gregorio Magno O), che da per teftimonj i fuoi occhi ,

furono vedute in aria figure infocate, rapprefentanti fchicre d armaci

dslla pane del Settentrione, creduti preludj tutti delle incredibili ca-

latnita, che fopravennero all Italia: il che io rapporto iftoricamente
,

lafciando la liberta ad ognuno di credere
immagina?&amp;gt;ioni, e non cifre

deH avvcnire que fegiii, o fia quegli effetti naturali dell aria. Ne fa

menzione anche Paolo Diacono. E 1 antico Storico Ravennatc Agnel-
lo C^) aggiugne, che la Citta di Fano, e il Caftcllo di Cefena turo-

no confumati dalle fiamme colla rnorte di molte perfone.

Anno di CRISTO DLXVIII. Indizione i.

di GIOVANNI III. Papa 9.

di GIUSTINO II. Impcradore 4.

L Anno II. dopo il Confolato di GIUSTINO AUGUSTO.

(C&amp;gt; Mafei
Ifkeria Di

plomatic*

PEr
qunnto ho notato nel mio Tefero nuovo delle vecchie ffcrizioni ,

ful fine de Fafti Confolari non pare mal fondata 1 opinione del

Cardinal Baronio, da cui fu creduto, che in queft Anno Giuftino Au-

gufto procedefle Confole la feconda volta , benche il Padre Pagi vi ripu-

gni a tutto potere . II Marchefe Scipione Maffei (0 nella fua Storia Di-

plomatica pubblico uno Strumento fatto in Ravenna Intp. D. N. Ju-

fiin6 P.P. Auguflo, Anno feptimo, & poft Confulatum ejus fecundo Anna

quarto^ fub die tertio Nonarum Juniarum, Indiftione quarta . Qui v ha

dell imbroglio, e ficcome ofTervo effb Marchefe ,
non fara (tata ben

awertita 1 Indizione, perche 1 Anns fettimo di Giuftino II. comincio

ncl Novembre dell Anno f/i. laonde cade quefto Strumento nel di

3. di Giugno dell Anno fji. in cui correva 1 Indizione quinta . Pero

fembra, che di qui abbiamo il Confolato fecondo d eflb Augullo . Ma
perciocchc fu piii

in ufo di contar gli Anni dal fuo primo Confolato,

pero anch io ufero lo ftile medefimo. Ed ecco che fiam giunti ad

uno de piu funefti Anni, che s abbia mai provato 1 Italia, perche fe

condo Paolo Diacono, e giuita il piu comun parcrc de gli Eruditi,
in eflb venne Alboino Re de Longob.irdi a metterc c a fiflare con fuc

gen-
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gcnti il piede in Italia, con farla divenire teatro di lungbe e dcplo- ERA Vo!g.

rabili Tragedie . Dappoiche era riufcito ad Alboino di fconfiggerc la ANN 0568.

poflente Nazionc de Gepidi, dovctte crefcere 1 orgoglio fuo, e la

perfuafione, che tutto doveffe cedcrc alia forza dell armi fue, Vero

c, ch cgli polTedeva un valtiffimo tratto di paefe, cioe la Pannonia,
c il Norico

,
fe pur tuttc crano in fuo potere, Provincie, che allora

abbracciavano la maggior parte dell Ungheria, 1 Auftria di qua dal

Danubio, la Siiria, la Carintia, la Carniola, il Tirolo, e forfe qual-
che parte della Baviera ,

ne quali paeG per quarantadue Ann! la Na-
zion de Longobardi era abitata, dappoiche il Re Aulolno ve 1 intro-

dufle,e vi fi ftabili per conceffione di Giuftiniano Augufto. Tuttavia

riputando Alboino, e con ragione, miglior paefe 1 Italia, a cut fi av-

vicinavano i fuoi Stati, determine di nbbandonare affarto la Pannonia,
rifoluto d acquiftare qucft altro piu Felice Regno . Talmente fi tennc

egli in pugno un tal conquifto, che fuU efempio di Teoderico Re de*

Goti , determine di condur feco non folamente gli Uomini atti aU ar*

mi, male Donne ancora, i Vecchi, e i Fanciulli, in una parola tuttA

la fchiatta de Longobardi : dcll antica origine Germanica de quali ha

trattato il Cluverio nella fua Gerraania, ed io ancora nella Parte Pri-

rna delle Antichita Eftenfi. Attefe egli adunque nel precedente Anno
a preparar cosi grande imprefa, ne contento delle fole fue forze, in-

vito ad unirfi feco i Saffoni fuoi vecchi amici . 00 Piu di venti mila (a)

combattenti traffc egli dalla SafTonia, ed ancor quefti menarono con
feco tutte Ic lor Mogli e Figliuoli, di maniera che refto fpopolato
un tratto di quel paefe, e Sigeberto Re d Auftrafia prefc poi il ripie- /. i. c . 6.

go, per ripopolarlo, d inviare in que fiti un buon numero di Fami-

glie, cavate dalla Svevia. Divulgatafi in oltre la fpedizione mcditata

da Alboino vcrfo 1 Italia, vi concorfe un alrra mokitudine di perfone
di varj paefi. Ed I certo () (fon parole del fuddetto Paolo Diacono (b) id. ib.

Tolgarizzate) che Albeino venendo in Italia, feco conduce molti di diverfe tap- 16.

Nazioni, cbe egli^ ed altri de i Re barbari aveano pre/i, come Gepidi,

Btilgari^ Sarmati, Pannonj , Soavi (cioe Svevi) Norici, ed altre fimili

genti, i nomi de quali tuttavia durano nclle Ville d Italia, dove ejfi abi-

tano . La fperanza del guadagno mife in moto tutti coltoro. E ficco-

me avvertii nelle mie Antichita Italiche (0, porto io opinione, che (&amp;lt;0

j n ,, i a* -i Ital. it
da i Bavart^ anticamente appellati ajoarii, prenderle il nomc una Dijerf-
Villa del Modcnefe, chiamata oggidi Bazovara^ c ne Secoli addietro

Bajoaria, allorche c(T-\ aveva un forte Caftello. Fors anchc Carpi ,
Citta

del Ducato di Modena
, da i Popoli Carpi dee riconofcere la fua dc-

nominazione. Cosi ncl territorto di Milano, per atteftato di Gualvano
Fiamrm

(&amp;lt;0,
fu rinomato il Contado di Bur^aria^ che a mio credere

prefe la dcnominazione da i Bulgarl ivi abitanti . E forfe la bella Terra neu

di Seave n^l Veronefe traffe il fuo nome da i Svevi, Popolo della

Germania, molti de quali calarono in Italia con Alboino. Da gl Ita- M*ipnl.

liaui li Svevia. era ne vecchi tempi appellata Soavia, come II pub vc-
r &quot;

dere nelle Storie di Giovanni Villani, e preflo altri Autori. E Sua-

&quot;Jin ii Icgge aftcora ne teih piu antichi di Paolo Diacono. Ora
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Ora 1 autorita d eflb Paolo Diacono, Figliuolo di Varnefrido,
che con chiare note Cronologiche difegna il prefente Anno f68. pel

primo delPemrata de Longobardi in Icalia, avvalorau anche da altre

pruove, e feguitata d;i i piu faggi Letterati de nollri tempi. Che fe

Mario Avcnucenfe 00 Autore piu antico, la mette neli Anno fe-

gueme (il che ballo ad alcuni per abbandonar qui Paolo Diacono)
non dee gia muovere noi altri, da che fi vede, che per errore de

Copifti nella fua Storia fono poilicipati d un Anno gli avvenimenti
di queili tempi. Merita bensi riflcffione rio, che troviamo fcritto

dall Autore della Mifcella () Hujus Imperatoris (dice egli parlando
di Giuftino 11. ) Anno undetimo (

fenza fallo qui v ha sbaglio) qui eft Annas
Dii)in&amp;lt; Incarnationis DLXflll. Indiclione prima ,

in ipf.s Calendis AprHis

egreffifunt Longobardi de Pannonia. Finqui va btne, perche fon parole

prele da Paolo Diacono . Seguita a dire : Et fecunda Indittione ccepere pr#-
dari . Tertki vero Indiffione dominari cwperunt in Italia . II Sigonio (f) chia-

riffimo Scrittor Modenefe, feguendo quefto Autore, ha dittinta 1 Epoca
dell entrata de i Longobardi in Italia da quella del principio del Regno
Italico di Alboino. Fu riprefo per quelto da Camillo Pellegrino, e dal

Padre Pagij ma due Letterati di buon polfo, .cioe il Padre Abbate
Don Benedetto Bacchini 00, e il Dottor Giufeppe Safli

(&amp;lt;?) Biblio-

tecario dell Ambrofiana, hanno egregiamente difefa la fentenza del Si

gonio. Ne dal tefto fuddetto ,.fi dee dedurre, che i Longobardi im-

piegalTero tutto quell Anno in venir .dalla Pannonia, ne che fi lleflero

colle mani alia cintola, giunti che furono in Italia. Fece Alboino molto
ben dellc conquifte nel prefente Anno, altre nel ludcguente, ma non

tali, che credefle di poterli dire Padrone d Italia. Cio folamente,
ficcome vedremo , fuccedette nell Anno 5-70. Venendo adunque
alia .ferqce Nazione ,de Longobardi^ Paolo Diacono la vuol cosi

nominata, per la lunghezza delle Barbe, che portavano, perche dice

egli (/) , Lang nella loro lingua, fgnifica Lungo, .e Baert Barba. Vien

riprovata queita opinione da alcuni , che li credono chiamati cosi per
le Afte lynghe, o pel Paefe, dove abitavano&amp;gt; ma il Cluverio, il Gro-

zio, ed aitri aderiicono a Paolo. Nelle piu antiche memorie portano
il nome di Langobardi^ come fi pub vedere prefTo Strabone, Tacito,

Tolomeo, e Procopio . Leggefi parimente cosi ne tefti piu antichi

di Paolo Diacono, e ne i Diplomi de i Re Longobardi, e dc i pri-

mi Imperadori Franchi . Preflb i fudeguenti Scrittori s incontrano piu

fpeflb col nome di Longobardi.. Tuttavia ficcoms oflervai nelle Anti-

chita Italiche, ho io trovato Marmi del Secolo Ottavo, ne quali chia-

ramente Longobardi ancora fi veggono appellati . Ora il Re Alboins

con tutta quella Nazione., uomini, donne, vecchi, e fanciulli, e colle

loro fupellettili, fecondoche fcrive il fuddetto Paolo (gO ufct delta Pan-

nonia, correndo r Indizionc prima ^ neW Anno di Crifto ^68. nel di dopo

la Pafyua, la qual cadde queir Anno nel dl primo d Aprile; e s invio

alia volta d Italia. Non dice, ch cgli in quel di entrafle in Italia,

dice, che ufci della Pannonia. Cedette a gli Avari, o lia a gli Unni
Tar-
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Tartar!, la Pannonia fuddetta con patto, fe
gli fofle occorfo il bifo- ERA Volg.

gno, di poter ntornarc in quelle contrade: patto ben difficile ad atte- AN NO 568.

nerfi, troppo grande effendo 1 incanto di chi poffiede per qualfivo-

glia titolo gli Stati altrui . S egli abbandonafle anche tutto il Norico,
none pervenuto a noftra notizia. Leggefi prefto lo fteflb Paolo Dia-

cono O), che Tafone e Caccone Duchi del Friuli poflederono il paefe (a) l*tm

di Cilia
,
abitato allora dagli Sclavj ; c pero fembrano ftati pofleflbri

4 c
&amp;lt;4

anche della Carniola . Abbiamo all incontro dal medefimo Storico () (b) idem

piu fotto, che gli Sclavi dominarono nella Carintia:. Sicche almen poco lib, 5. c. 11.

fi dovecte ftendere nella Germania da li innanzi la fignoria de Lon-

gobardi . Giunto Alboino con quel gran feguito a i confini dell Ita

lia, fall fopra un alto Monte di que luoghi per vagheggiare fin dove

potea il bel paefe, ch egli gia contava per fuo . Era fama a tempt
di Paolo Diacono, che da li innanzi quel Monte prendefle il nome
di Monte del Re^ o fia Monreale . Allo ftrepitofo avvicinamento di quefto

gran temporale, PaoVino Arcivefcovo Scifmatico di Aquileia fi riciro

nell lfola di Grado con tutto il teforo della fua Chiefa: Ilbla, che

col tempo giunfe a far guerra alia fteffa Chiefa d Aquileia. Non tro-

vando Alboino oftacolo alcuno alia fua entrata in Italia, s impadrom
della Citta del Foro di Giulio, capo allora della Provincia r che da efla

Citta prefe dipoi il nome di Friuli^ e chiamata oggidi Cividal di Friuli .

Penso tofto a mettere un Governatore col titolo di Duca in quel pae

fe, ed clefle Gifolfo fuo Nipote, che gli ferviva in grado di Cavalle-

rizzo Maggiore . Eidem Strator erat^ dice Paolo, quern Lingua, proprit

Marpahis appellant: Non prima accctto quefti il governo, che AJboino

gli avefle accordato moke nobili Famjglie di Longobardi, acciochc

abitaffero in quel paefe. Gli dimando ancora alcune razze di generofe

Cavalle, e le ottenne. Paolo Diacono, il cui Bifavolo, o Trifavolo

venne con Alboino, e pianto cafa in efla Citta. del Friuli, e diligen-
tiffimo nel progreffb della Storia in raccontare i fatti di quefto Du-
cato, che fu il primo ad eflere iftituito dal Re Alboino.

Allorche arrive 1 efercito Longobardo al Fmme Piave, Felice

Vefcovo di Trivigi coraggiofamente fi prefento ad Aiboino, con rac-

comandargli il Popolo della fua Citta, e i bcni della fua Chiefa. Or-
dind tofto il Re con molta cortefia, che gli foffe fpedito un Diplo
ma di confermazione di tutto quanto pofledeva la Chiefa Trivifana.

Intanro Longino Patrizio fpedito dall Imperador Giuftino, con titolo

di Efarco d It alia , verifimilmente era giunto a Ravenna, dove filso il

fuo foggiorno per efTere piu alia portata di opporfi ai torrente, che ve-

niva ad inondare T Italia . Non fi fa, ch*egli conducefle feco rinforzo

alcuno di milizie. Quelle poche, ch egli trovb qui, le comparti nelle (0

Citta piu forti; e dicdefi per quanto fi puo credere a far di grandi
iftanze a Giuftino Auguito per aver de i loccorfi . Solamente fappiamo
da Agnello Ravennate (^), ch

v

egli fortifico Cefarea con cignerla di pa-
Rer. italic

li : gg d dicisrno Palizzare* Era queita Cefarea, fecondoche avverti

Girolamo Rofli 00 un Bor^o fuori di Ravenna a guifa di Citta, pofto
fra
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Ex A Volg. fra efla Ravenna e Clafle . Giordano Stonco 00 fcrive appunto cosi:

ANNO 568. rino Urbs iffa, (Ravenna) vocabulogloriatur^trigeminaquepofitiene exul-

(a) Jtrdan. (a(
.

jfoj} ^ prima Ravenna,, ultima Clajjis, media
C&amp;lt;efarea,

, Vennero po-

wi^fip.
k a pacificamente in potere de Longobardi Picenza, Verona,, e gli altri

Luoghi dcllaProvincia della Venezia, a riierva di Padova t di MontefeUct,
che guernite di iufficiente prefidio fi milero alia difefa. Quelte fortezzc

arreftarono i paffi di Alboino, c tanto piu perche e(Tendo i (uoi fcorfi fin

fotto Mttntova^ trovarooo che anche quella Citca s era accinta a far te-

fta. Penanto determino di non procederc piu oltre, c di prendere il

quartiere del verno in quella Provincia per vederc, fc gli riufciffe con
bloccare in quel tempo effe Citta refiftenti, di forzarle alia refa. Rac-
conta ii fopracicato Agnello, che Pietro Seniore Arciveicovo di Ra
venna Stcunda Indittiorie confecratus eft Rom&amp;lt;e abfque jejunio , XVII. Ka-

kndas Ottobris . Soggiugne apprcflb: Eo Anno occupata. fenetia a Lan-

gobardh eft & invafa , abfque hello exfttlfi fttnt : forfe potiti fut . (*) Nell

anno preiente 1 Indiziene Seconds commcio a correre nel Settembre-,

c pero non piu che la Provincia della Venezia conquiftarono in queft
anno i Longobardi, e fenza contralto. Nota in fine Paolo Diacono,
che ne primi Mcfi dell anno prefentc cadde tanta neve nelle pianurc
d lulia, quanta ne luol venire ne piu alti luoghi dell Alpi, e che cio

non oftante s ebbc poi tanta abbondanza di raccolto, che non v era

mcmoria d altra Gmjle.

Anno di CKISTO DLXIX. Indizione n
di GIOVANNI )II. Papa 10.

di GIUSTJNO II. Imperadore 5.

di ALBOINO Re i .

L Anno III. dopo il Confolato di GIUST.INO A u GUSTO.

APparticne
all anno prefcnte un licrizione fcoperta in Capua nel

di f. di Novembrc dell anno i68p, nel giardino de Padri di San

Fietro 4 Alcantara del Moniftero di San Bonaveatura.

HIC REQVIESCIT IN SOMNO PACIS
IVSTINA ABBATISSA FVNDATR1X
SANCTI LOCI HVlVrS QVJE VIXIT

PLVS MINVS ANNOS LXXXV. DEPOSITA
SVB DIE KALENDARVM NOVEMBR1VM

IMP. D. N. N. 1VSTINO P. P. AVG.
ANN. III. P. C. EIVSDEM 1NDICTIONE TERTIA.

Nel

(*) /* fuel? anno la Venezia .eccufata. fu ed -ittvafa da i Longobardi -,
ftn-

- za guerra furono difcacciati : forfe fi ne impadroniroMO .
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Nel Settembre di queft anno comincio a correre V Indiziene III. ERA Volg.

c per confeguenza nel Novembre fufleguenie fu poira quefta Ifcrizio- ANNO 5*59.

ne . Ova dicendofi ivi, che quclt anno e il Tcrzo dopo il Confolato di

Giiiflino Augufto, ne-cefTariamcnte il Confolato Iteflb fecondo 1 ufo de

gli anr:chi s ha da metcerc nell Anno
f&amp;lt;56.

come immagino il Cardi

nal Baronio, e non gia nell anno ^67. come pretefe il Padre Pagi . Di

qui anccra impariamo, come gia s erano introdotti in Italia i Mont-
ftcri delle facre Vergini, c che aveano le loro BadefTe fotta la RegoU
di San Benedetto . Di quctto Moniitero non ebbe notizia il Padre Ma-
billone. Venendo ora a i fatti d Italia, dico con difpiacere, che non
abbiamo un fib ficuro per ben dHlinguere i tempi dell Impcrio de i

Longobardi in Italia, perche Paolo Diacono ne pur egli 1 ebbe, c a

lui parimentc mancarono moke notizie di quelli tempi. Tuttavia ben-

che il Sigonio difFerifca fino all anno preiente la conquifla della Pro-

vincia Venera,ame nulladimeno e fembrato piu probabile, per le ragioni

addotte, che s abbia effk a riferire all anno precedente. Nel prefente at-

cefe a mio credere il barbaro Re a tor di mezzo 1 impedimenta a i fuoi

pafli diMantova. Non ne parla il iuddetto Storicoj ma andando innanzi

fcorgcremo, che quella Citta venne in fuo potere, e verifimilmente

in quell anno al conrrario di Cremona
,
che fi foilenne . Trento ancora

colla fua Provmcia o in quefto, o nel precedente, fi fottomife all ar-

mi de L.jngcbardi, e h Itefla difavventura provarono le Citta di Brc-

fcia, e di Bergamo, fenza apparire, fe la forza deH anni, o il folo ti-

more le inducelle ad aprire le porte. Altrettanto e da dire diMilano.

Sappiamo folamente di certo, attefta-ndolo Paolo Diacono
C&amp;lt;0,

che Al- (a)

boino entro in quetta Citta (gia rimeffa in piedi per cura di Narfete)
nel di 3. di Scitembre, LidiRhnc ingrediente Tertia, e per confeguen-
te nel preiente anno f6p. in cui nel di primo di eflo Mefe coramcia- /. i. c.

va a correre 1 Indizione Terza . Dal conquifto di quefta nobil Citta vo
io conghietturando, che Paolo Diacono cominciafTe a numerar gli an-

ni del Regno di Alboino . Ora Onorato Arcivefcovo di efla Citta, o

prima che v emraffero i Longobardi, o d^ippoiche vi furono entrati,
ic ne fuggi a Genova. Non c e fufficiente autorita per credere, ch e-

gli dopo aver confighata )a refa della Citta, opprefib dal dolore di vc-

derla lacchcggiata contro i patti, (c ne parrifle, come ha crcduto ta-

luno . Landoltb Seniore (4) Storico Milanefe del Secolo Undecimo de- (b) iandui~

fcrive quello laccheggio con tanti anacronifmi e fpropofiti, che ne pur
nella foltanza mcrua fede. Quefla disgrazia di Milano, fe foffe vera,
1 avrebbe laputa e notata Paolo Diacono, tanto piu antico di Landol-
fo. Quando poi fi amrnetta cio, che gli antichi Cataloghi de gli Ar-
civefcovi di Milano, pubblicati da i Padri Papebrochio, e Mabilione,
e da me nclla Seconda Pane del Tomo Primo Rerurn Itiiliciriim, fcri--

vonp di eflb Onorato, cioe che egli folamente due Attni governafle la
(&amp;lt;.-)

Chiefa Milancfe : converra dire, che egli poco dopo u fua anda- Netis ait

ta a Genova mancafle di vita, come ofTervb il Saffi Bibliotecario dell %&quot; &quot;

Ambrofiana (f) . Quello poi, che fpczialmente e deeno d oiTervazio-
,

sj-r T T T *~*
** (tl f 4 ,

Tom. III. Ggg ne
j
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ne, e rifulta da una Lettera di San Gregorio Magno O), fcritta a

Coftanzo Arcivefcovo parirnente di Milano, fi e, che Lorenzo juniort
fu electo Succeflbre di Onorato in Genova dal Clero e da molti No-
bilr e Cittadini Milanefi, i quail per timore de Baibari s erano cola,

ritirati, come lo ftcflb San Gregorio attefta in un altra Lettera ().
Dall antica tradizione de Milanefi fi ha, che in Milano da gli Scifma-

tici fofle eletto nello iteflb tempo Arcivefcovo tin Frontons,, intorno al

quale abbiatno un favolofo racconto del fuddetro Landolfo, Storico di

queila Cicta. Ma Lorenzo legittimo Paftore, a fine d cffere approva-
to dal Pupa, fu obbligato ad inviare a Roma una Carta di afficurazio-

ne, in cui accettava il Concilio Quinto Generale, e condennava i trc

Capitoli . Quefta Carta fu fottofcntta da i piu Nobili fra i Romani,
inter quos ego qitoque (aggiugne il fanto Pontefice) tuna Urbanam Pr&amp;lt;e-

turam (Prtefetturam ha un altro tcfto) gerens , pariter jubfcripji : impor
tance nouzia, che comincia a farci conofcere quello infigne Pontefi

ce, da cui tamo fplendore s accrebbe dipoi alia fanta Chicfa Roma-
na, e che circa quefti tempi in abito fecolarc efercitava la Pretura,o
Prefettura di Roma .

Dappoichc Alboino fu divenuto Padron di Milano, le foldate-

fche Longpbarde fi ftefero per tutta la Liguria, e la riduflero quad
turta alia loro ubbidienzu. Secondo I ufo di quefti tempi diverfo da

quel de Romani, quefta Provincia portava il nome di Liguria, ed ab-

bracciava allora Milano, Pavia, Novara, Vercelli, quello, che oggi-
di chiamiamo- Monferrato, il Piemonte, e tutta la riviera di Genova.
Ed appunto abbiamo da Paolo Diacono, che le Citta maritime, come

Genova,. Albenga, Savona (fe pur queita e delle antiche Citta,, Mo
naco, ed altre per allora tennero faldo contra 1 empito de Longobar-
di . Ma fopra tutto la Citta di Ticino, o fia di Pavia, si per le buo-
ne fue fortificazioni, come pel numerolo prefldio Romano, c pel co-

raggio de Cittadini,, fi moftro alicniflima dall accettare il giogo de

Longobardi . Pero Alboino, a cui fopra ogni ahra cofa prcmeva il

conquillo di queila Citta, ne intraprefe rafTedio, portandofi con par-
te dclL efercito dal lato Occidentale, dove c ora il Mo niHero di San
Salvatore . L altra parte pafso a faccheggiar varj paeil, con penetrare
anche di la dall Apennino verfo il Genovefato, ma fenza poter mette-

re piede in quelle Citta, ficcome abbium detto. A quelle calamita

dclla Liguria, nel prefente anno s aggiunfe una terribil careftia, fucce-

duta aH abbondanza dell anno .precedente. Intanto non refta memoria,
che GiHJlino. Imperadore, Principe riufcito alia pruova troppo debolc

per foitcnere il pefo d un grande Imperio, foccorreffe al bifogno dell

oppren
r
a Italia. Abbiamo bensi da Menandro Protettore (0 una noti-

zia, che non fi dee ommettere. Cioc ch efib Augulto circa il fine del

quarto anno del fuo. Imperio (e pero nel prefente anno, perche il quar
to ebbc principio nel di 14. di Novembre dell anno precedente) ne

primi gior.nl d Agpfto,. invio un Ambafciata a i Turchi,, che una. volta

erano chiamati Sad, Era allora. Principe di queila Nazionc Difaboh 5i

-

r
Eor
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portante anch egli il titolo di Cagano, ticolo parimente ufato, iiccome Ea Volg.

dicemmo, dal Principe de gli Avari, con intended! percio, che que-
ANNO 569.

fto era nome non proprio, ma di Dignita, Ora i Turcki fi contavano

anch eiTi fra le Nazioni della Tartaria. Hunni, quos Tuiros nxncupamus ,

dice Teofane (), all anno f/i. Plinio 0), fe pure non e guafta ne (a) Theopb.

fuoi tcfti quell* lezione, moltra, che anche a fuoi di erano conofciu- &quot; chrano-

ti i Turchi. E Vha taluno, che iofpetta, avere infino Erodoto avuta
fbf^lww*

notizia di quefto Popolo. Comunque fia, certo e, che nel Secolo, di /. & e.*7 .

cui ora trattiamo, era cffo celebre nella Tartaria, e per tetlimonianza (c) E-vagr.

di Menandro, potentiflsmo. E cio vien confermato da Evagrio (0,la
l- 5- c - r -

dove fcrive, che gli Unni dvari, non potendo refiitere alia pollanza
c

e fierezza de furchi lor confinanti, furono obbligaci a mutar paefej
e pure park di quegli ftefli Avari, che abbiam gia veduci divenir pa
droni &amp;lt;lel Sirmio, della Dacia, e dclla Pannonia, con giugnere dipoi
a tanta poffanza, che fccero tremar 1 Italia tutta, ficcome vedremo .

Ho voluto far tnenzione delPainichita e della forza e Nazion de 7r-
rhi, perche coltoro in fine fon quegli fteffi, che dopo jl Mille fon-

darono neU Afia,c pofcia dilatarono per 1 Europa, e per TAfFrica

quella ftcrminata Monarchia, nemica del Home Criitiano, che&amp;lt;la tanci

Sccoli fi fottiene in piedi, ma pareva, che ne gli anni addictro fi an-

daffc accoftando, fecondo 1 ufo delle umane cofe, alia fua rovioa : c pu
re non e cosi.

Anno di CRISTO DLXX. Indizione ur.
di GIOVANNI III. Papa 11.

di GITJSTINO II. Imperadore 6,

di A L B o i N o Re i.

L Anno IV. dopo il Confolato rli GIUSTINO AUGUSTO.

SEguitb
in queft anno il Re jllboino ad aflediare la Citta di Pavia.

Intanto la maggior parte de fuoi fi ftefe a conquiftar quanro pae-
fe pote, e a faccheggiar quanto loro vcnira alle mani . In quetti tem

pi, fc non prima, s impadronirono efll della maggior parte dell Emi
lia, cioe di Tortona, Piacenza, Parma, Reggio, e Modena . S avan-
zarono quefti Barban per la Tofcanaj prefero Spoleti, e tutta, o quafi
tutta 1 Umbria, e forfe alcuna delle Citta oggidl coUhuenti la Marca
d Ancona (&amp;lt;^)

. Roma con alcune Citta circonvicine fi confervo all ub- (&amp;lt;0

bidicnza deli Imperadore &amp;gt;

e Longino Efarco difefc anch egli Ravenna
con alcune o con tutte le Citta della Flaminia. Tanto avanzamento
dcll armi Longobardichc viene attribuito da Paolo Diacono, all aver 1. i.

quc barbari trovata T Italia in una fomma debolezza a cagion della Pe-
ile prccedente, che avca fpogliato di tanti abitacori le Citta e campa-

gne,
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ERA Volg. gne, c delPorribil Careftia, chc tuttavin fi facea fentire per tutta 1 Ita-
ANNO 570. J ia Percio non v cra chi poteffe refiltere, maffimamente contra si gran

moltitudine di Barbari&amp;gt; e tanto piu perche da Coftantinopoli non ve-

niva foccorfo alcuno. Manca di vita circa quefti tempi, per quanta
crede il Cardinal Baronio nell anno antecedente, come e piu proba-
bile, Paolino I. Arcivefcovo di Aquileia, cioc quegli, che comincio
lo Scifma della faa Chiefa, e de Vefcovi fuoi Suffraganei, contro la-

Sede ApoPtolica, opponendofi al fentimento della Chiefa univerfale ,

coll impugnarc i Decred del Concilio quinto Generale . Egli e chia-

mato Patriarca da Paolo Diacono; ma non fappiam di ccrto, ch eglt
foiTe il primo ad arrogarfi quefto jitolo grandiofo. Cerro fi truova da
i fuoi Succeflbri ufaco un tal diftintivo da gli altri Arcivefcovi d Oc-

(a) Cajjiod. cidcnte. Ed e ben vero, che ficcome oflervammo nell anno f $z. (a)
1. 9. Lfijt. Atalaiico Re de i Goti col nome di Patriarch} difegnb i Mctropoli-

(bV On- tani, e fi trovava dato quefto titolo anche ad altri Arcivefcovi ; cib non

chefne oftante e fcmbrato ad alcuni (^), che gli Arcivefcovi Aquileienfi Scis-

Scriptor. matici affumeflero ambiziofamente quefto Titolo, per mollrare un io-
Ker. Franc.

Jjpendenza da Romani PonteHci: Titolo continuato dipoi per conni-

,. g veaza anche ne Succeffbri Cattolici, e non folo ne Vefcovi d Aqui-
leia oggidi abitanti in Udinc, ma in quelli ancora di Grado, che fu-

rono una feziooe della Chiefa Aquileienfe, h Dignita de quali nltimi

fu poi nel Secolo Decimoquinto trasferita ne Veicovi di Venezia. Mis

intorno a quefta difputa e da vcdere quanto ha fcritto il Padre de Ru-
(c) De R i- beis (0 delPOrdine de Predicatori . Ed ancor qui puo parere ,

che il

teis Dj/ert. Cardinal Baronio fuor di tempo faccia da interprete de i giudizj di
o- Monxm.

)jo quafiche Dio in vendefa di queili Scifmatici fparla di Aquileia,.Rcflelu A- j-nf-i \ ,. /r TI i c j,i i j-

qwltieir&i.
e &quot; Milano) cmamaiie in Italia la gente nera de JLongobardij e con-

fumaffe e divorafTe le loro Diocefi coile fpadc Ji quc Barbari crudeli s

quando all incontro Roma redo intatta dal furor di coitoro . Ma per

disgrazia tutto il contrario avvenne. Non fi sa, che i Vefcovi e Po-

poli Scifmatici patiflero tante calamitii, quanta ne iramagina il Padre

(d) Ntrh. de gli Annali Ecclefiatlici . Anzi ficcome olTervo il Cardinal Noris (O,
DiJftPtat. pju orgogliofi divennero da li innanzi, e fi. fortificarono maggiorm.cn-
de

synodo^.
^ n^ jorQ g-c jsrna j Vefcovi prevaricator! , fottopofH al dominio Lon-

gobardico, perche non piu temevano del braccio fecolare di chi co-

mandava in Roma. E per lo contrario furono meffi a facco tanri altri

paefid Italia, e disfatte tantc Citta, che erano ubbidientiffime al Ro
mano Pontefice. Ne fu gia prefa Roma da i Longobardi, pure pati
anch efla innumerabili infulti e danni da que Barbari, come abbiamo
da San Gregorio Magno, e da altre memorie di queiti tempi. Ohre

varan, jj c ]ie ] ^ e (]-Q Biaronio (0 riconofce gFJmperadori d Oriente, allora
&quot;

P*dran\ di Roma, quibusvis Barbaris adverfus Romano s fruciores . (*) Or

571- vcgga fi3 come ben cammini il volere con tanta facrlita entrarc ne Ga~
bi-

(*) fiit crtidfli- di gitalfivogiia Earbari contro i Romani.
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binetti di Dio . Abbiamo poi da Agncllo Ravennate W, che nell anno F.HA Velg.

V. di Giuftino Secondo principalmeme Ipettame all anno prefente, fu ^ N

^
S7

(

1

,

&amp;gt;

fpaventofamente afflitta Thalia tutta dalla Peftilenza de buoi. II che &amp;gt;*

v
-

tt

*nt
ptJ

vien confermato da Mario Avemicenfe (), con aggiugnefe, che peri tri senlons

anche una gran quantita di perfone per diienterie e vaiuoli . Tom. i. Rer.

(b) Marlit:

Anno di CRISTO DLXXI. Indizione iv.

di GIOVANNI III. Papa n.
di GIUSTINO II. Imperadore 7.

di A LB o IN o Re 3.

L Anno V. dopo il Confolato di GIUSTINO AUGUSTO.

COntinub
ancora nell anno prefente il Re Alboino 1 afledio di Pa-

via. Potrebbe poi cflere, che circa qucfti tempi fcguifle cio
,

che narra il fuddetto Agnello (0 con dire, che dopo avere i- Longo- j/yf
bardi fatte delle fcorrerie in Tofcana fino a Roma, diedero alle fiam-

me Pietra Pertufa^ fortezza inefpugnabile in quefti tempi, e nomina-

ta piu volte da Procopio. Era ficuata quefta preflb il Fiume Metau-
ro di fotto da Urbino fopra un (a(To fcofccfo . Aggiugne il medefimo

Autorc, che impadroniuli i Barbari anche del Foro di Cornelia
,
Citta

della Flaminia, la fortificarono a tutto lor potere. Quefta dal Caftello

ivi fabbricato, che per teftimonianza di Paolo Diacono fu appellate

Jmola, prefe poi il nomc, che hatuttavia. Ma fe e cosi
, par ben dif

ficile a credere, che i Longobardi fi lafciafTero addietro la Citta di

Bologna fenza irapadronirfene. Alcuni Scrittori modern! rapportano la.

fuddetta cdificazion d Imola a i tempi di Clefo fucceflbr di Alboina,
raa ne pur efii hanno pruove ficure di quefto tempo. Non e impro-
babile (e pare che Leone Oftienle ce lo additi) che circa quefti me-
dcfimi tempi i Longobardi, conqtiiftato Benevento colla maggior pane
di quel, che ora G chiama Regno di Napoli, quivi fondaflero 1 infi

gne e vailo Ducato di Benevento, con cflernc create primo Duca
Zottone . Qiiefta opinione piacque a Scipione Ammirato, e fu infinua-

ta dal Padre Antonio Caracciolo, fondandola eglino full aver detto Pao
lo Diacono, che quefto Zottone tenne quel Ducato per lo fpazio di

vent anni, combinando poi tal afTerzione col .a Cronologia de fufle-

guenti Duchi . Nondimeno il vero e
, che ne pure Paolo Diacono ben

conobbe il principio del Ducato Beneventano. E pero tanto meno e

a noi permeffb di fcoprirlo con ccrtezza, mancandoci tante Storic cd (^
aiuti, che pure rcitavano a tempi- di Paolo. Che fe Camillo Pellegri- nius

no {d) credetce, e voile far credere, che i Longobardi, venuti in aiuto fertat. de

di Nariete contra de Goti, avefltro piantate le fondamenta di quefto
m &quot;&amp;gt;-

Ducato,. a me non fembra deg.-u una tal opinione di quel cofp.icuo
Let-
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(b) fhtf-

ERA Volg. Letterato, si occhiuto in tant altri punti di Storia, qualc egli fu. Si
AN NO 571. -sa, che Narfete caccio tolto fuori d Italia gli aufiliarj Longobardi ,

perche troppo manefchi e rapaci . Godeva in qucfti tempi una tolle-

rabil pace I lmperio d Oricnte, benche govcrnato da Giujlino^ Prin

cipe di poca levatura, e che fembra aver troppo negligentate le cofc

d Italia. Per poca avvertenza di lui, o dc Miniftri fuoi, come s ha

(a) Evagr. da Evagrio (*), e da Teofilatto () Ktorici, fi ruppe la Pace fra i

Greci e i Perfiani, con inforgerc una guem funeftiflima, ]& quale per
vcnti anni duro, e riufci un leminario di calamita per le Provincic

i 8. pottc fra i due avverfarj Imperj .

Anno di CRISTO DLXXII. Indizione v.

di GIOVANNI III. Papa 13.
di GIUSTINO II. Imperadore 8.

di A L B o i N o Re 4.

L Anno VI. dopo il confolato di GIUSTINO AUGUSTO.

(c) Paulus

de Geft.

f&quot;z c ii

(d) Mariut

jiventicenf.

InCkmnuo.

L Aflediata Citta di Pavia fi folleneva tuttavia contro il furore de

Longobardi j ma potrebbe effere ch ella ii rendefle ai medefimi

verfo il tine del prefente anno, perche ignoriamo il tempo, in cui fu

dato principio a quell afledio . Paolo Diacono (0 attefta, che efTo duro

per tre yfe/, ed alquanti Meji . Se nel Settcmbre dell anno f6p. avef-

j-ero commciato i Longobardi a ttrignerla , verifimil farebbe la fua ca-

^uta ne ca^ cre ^ quell anno. Sia ad altri lecito il difFerirla a i primi
Meti del legucnte. Abbiamo dunque dal fuddetto Paolo, che quella

Citta dopo si lunga ed ottinata difefa, finalmente per mancanza di vi-

veri apn le porte ad Alboino . Nel voler egli entrare per la Porta O-
ricntale di San Giovanni, fotto d cfla gli cadde il cavalloj ne quefto

{i voleva nzzare, per quanto il Re adoperaffe glifproni, e il fuo Ca-

vallenzzo colla frulta lo percotetfe. Allora uno dc fuoi Ufiziali, per-

fona timorata di Dio, gli difle: db Signore^ vi fovvenga, che giura-

mento abblaie fatto . Guajtatelo ,
ed entrerete nella, Citta . Queflo povero

Popelo Popolo Crifliano . II giuramento dianzi fatco da Aiboino in cpl-

lera, era di mettere a fil di Ipada tutti i Pavefi, perche non s erano

in tamo tempo voluti mai rendcre. Ritrattollo Alboino, ben cono-

fcendo, che all adcmpimento d eflb non era tenutoj ed allora balzan-

do tofto in piedi da se il dellriero, entro il Re nella Citta, fenza far

male ad alcuno, e ando a ftanziare nel Palazzo gia fabbricato dal Re

feodcrico . Tomato intanto il cuore in corpo ai Cittadini, concorfero

tutti a ringraziarlo, e a riconofcerlo per loro Principe. Ancor qui me-

r iu d cflerc oflervata la clemenza d Alboino, tuttoche barbaro. Se fi

ave fl-e a prcftar fedc * Mario Aventicenfe
(&amp;lt;0, poca ayrcbbe goduto*
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i\ Re Alboino della fua tcrrena felicita, fcrivendo egli, che nell anno ERA Volg.

prefente, corrcndo V Indizione quinta , fegui la fua morte . Anche 1 Ab- ANN 0571.

bate Biclarienfe (a) fembra del mcdefimo- parere. Ma il Cardinal Ba- M .,,
i it f A 11 \

a JlDOAi

romo, anticipando ancora queuo tempo, ra terminare la vita di Alboi-
skUrienfis

no nell anno precedente f/r. fondandofi fulie parole di Paolo, che &amp;lt; chronic.

fcrive effere durato il Regno d Alboino per tre Anni, e fei Mefi, c

deducendo quefti tre anni e mefi fei daH ingrefTo de Longobardi in

Italia, cioe dall anno f68. Perche noi tutii ci troviamo qui nel buio,
ed in ogni fentenza occorrono delle difficultaj pero e perme(To a cia-

fcuno di feguirar 1 opinione, che gli frmbni piu verifimile . Quanto
a me rapporcero all anno feguentc la morce d eflbRe, che certo non

puo eflere accaduta nell anno 5-71. come fi figure il Baronio, quan-

tunque paia affiftere alia di lui opinione il fuddetto Mario, che pofti-

cipa d un anno altri avvenimenti d allora, e fia per lui Agnello Ra-
vennate, le cui parole riferiro fra poco.

Anno di CRISTO DLXXIH. Indizione vi,

di GIOVANNI III. Papa 14.

di G i u s T i N o II. Imperadore 9.

di C L E F o Re i .

L Anno VII. dopo il Confolato di GIUSTINO AUGUSTO.

MEcte
il Cardinal Baronio nell anno precedente la morte di Papa

Giovanni III. per avere ancicipato di un anno la fua creazione. ,,.&amp;gt;
.

Pretende il Padre Pagi 0&amp;gt;),
a cui tengo dietro anch io, ch egli com- crit.*Baron,.

piefTe la carriera del luo Pontificato,. e della fua vita nell anno. prefen-
te a, di i

j..
di Luglio. Dopo la di lui morte relto vacante gran tem

po la Cattedra dt San Pietro, ne in queft anno fu cletto alrro Papaj
o fe fu eletto r non venne confecrato: fegno, che Roma dovea tro-

varfi m grand! anguftie e confufioni a cagione de Longobardi, i quali
infeltavano i fuoi contorni, ed arrivavano talvolta fino alle porte d effa

Citta,. Ma troppo fcarfe ion pervenute a noi le notizie de gli avve
nimenti funefti di queiH tempi. Paolo Diacono ne feppe poco anch

egli, e pure non abbiam le non lui, che ci nbbia confervata qualche
memoria d allora, ma fenza dilhnguere gli anni, di maniera che per
ittabilire il tempo precifo di que pochi fatti, che reftano, bifogna cam-
minare a tentone . Ora dico, che verilimilmenre nell anno prefente,
o pure nel fufleguente fuccedette la morte del Re Alboino. Non ab-

biamo altro lume per aflegnar quefto tempo, fe non le poche parole
di Paolo Dhcono, che fcrive aver egli regnato in Italia tre dnni, e

fei Mefi .. Dopo aver noi veduto, ch egli folamente nel Setrembre dell

Anno $6y. cn6 in Milano, e fpcfe tre Anni e $ual(he Mefe , per ri-

dur-
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ERA Volg. durre alia fua ubbidicnza Pavia, non refta luogo a credere, ch egl! fo(Tc

AN NO 573. levato di vita nell anno 5-71. come s awiso di dire il Cardinal Baro-

nio, perche farebbe morto prima d aver prefa Pavia. Difficilmente an-

cora per la medefima ragione fi puo fiffar la fua roorte nell anno fji.
Mario Aventicenfe, e 1 Abbate Biclarienfe,citatidal Padre Pagi per talc

opinione, ban troppo slogate 1 ofla in quetti tempi. Di Mario lo con-

fefla lo iteffb Pagi. E il Biclarienfe mettcndo la morte di Cunimonds

Re de i Gepidi ua anno prima della morte del Re Alboino, fa cono-

fcere, quanto poco fia da fidarfi di lui ne fatti de Longobardi . II Si-

gonio poi la rapporta all anno f74- e concorre nel medefimo parere il

$} Herman-
{&amp;gt;acjre Pagi, con allegare Ermanno Contratto

(&amp;lt;0,
e Sigcbeno (*),

st&quot;i

tr*~
cne aPPunto ne pariano a quell anno. Anzi dice egli, che niuno me-

chronlco. glio d eflo Ermanno ha inceio qucllo, che volie dir Paolo Diacono ,

(b) slgtber- notando all anno fji- la refa di Pavia, ed aggiugnendo, che Alboino
tus in chra- ^e^em ifo Regtii ftatuens

tres (i,mos & fex menjes in Italia regnavit . (i)

Ma quefto non puo luflittere, cioe che dalia prefa di Pavia commciaf-

fe 1 Epoca del Regno d Albotno, eflendo per le cofe dette chiaro che

non pote quella
Citta venire alle mani dc Longobardi nell anno f/i.

e su tal luppolto farebbe morto Aiboino nell anno fjf. o nel ^76.

Ermanno ci da anche la morte di Sigeberto Re de Franchi in eflb

anno f74- c pure il Padre Pagi, e la corrente dc Letterati il fa morto

nell Anno f7f. Quanto allo btonco Sigeberto, a cui da tanta autori-

ta il Padre Pagi, che vuole s abbiano a curreggere gli errori di Pao

lo Diacono con quanto lafcib tcritto effb Sigcberto, (trana e quefta

pretenfione. Ne Sigeberto ne Ermanno Contratto ebbero davanti a

eli occhi in ifcnvcndo de Longobardi, fe non 1 unico Paolo Diaco

no. E di fopra all anno ffi. vedemmo rapportata con folenne errore

da eflb Sigeberco la morte di Audoino Re de Longobardi all anno

nico

Quanto a me dunque crederei piu probabile (come ancora lo

credette il Padre Bacchim) che feguiflc la morte violenta del Re Al

boino nell Anno prefente f7j. Eflendo in quefti tempi Milano Metro-

poli e Capo delia Liguna, da che rmfci ad Alboino di entrarne in

pofleflb, verifimilmente fu egii allora acclamato Re. E comando dal

di 4. di Settembre dell Anno 5-69. in cui fuccedette la prefa di Mi

lano, ire Anni e fei Mefi^ ch egli regno, viene a cader la fua morte

nell Anno prefente f73. correndo tuttavia 1 Anno Quarto del fuo Re-

(c) AgnM. _ Agnello Ravennate (0 fcrive, che Alboino fu levato dal Mondo
* Petn

imperante Jullino II. Anno VI. juffii uxoris fit* Rosmund* , 17. Kalen-

SZi*&quot; das Julias, (t) Secondo i conti noltn V Anno Sejlo di Giuftino II.

^ilc.
jra -

(i) Collocande ivi la fedc del Regno, tre anni, e fei meji regno nell&quot;

v
Italia

(i) Ejjendo Imperadore Giuftino II. I&quot; anno feflo , fer (tm&ndo di Ju* mo-

Rosmsnda a i8. di Giugno ,
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Impcradore correva ncll Anno fyi. Per6 a tenore dellc ragtoni ad- ERA Volg.

dotte non G puo abbracciare h di lui opinione . Probabilmente quo;
AN NO 573,

tefto e fcsrretto, e in vece di 4nno J^I. Agnello avfi fcritto Anno

FILL Notiflima e la cagione, e la maniera della raorte di Aiboino&amp;gt;

tuttavia il corfo dclla Sroria richiede, che ancor io ne faccia menzio-

nc. O) Trovavafi quelto Re vittorioib in Verona, dove un giorno (} P^ US

fece un folenne banchetio a i iuoi Ufiziali . Aveva egli fatco legare
in oro il cranio del nimico Cunimondo Re de Gepidi, da lui uccifo in

.

battaglia, e in queilo beveva: barbarica galanteria ed invenzione, di lib. i. c. 18.

cui e buon teftimonio Paolo Diacono, che giura d aver veduto il mc-
deiimo tefchio, moftratogli dal Re Ratchis . Rifcaldato il Re barbaro

dal vino, bertialmente invito Rvsmonda, fua Moglie a bere allegramrnre
in quella funeila tazza, perche berebbe in compagnia di fuo l- adre ,

Era ella, ficcome altrove dicenamo, Figliuola del medefimo efcinto

Re Cunimondo . Fu quefta una itoccata al cuore della mifera Frinci-

pefla, Lionel inviperita comincio toito a macchinarne la vendeccaj e

comunicato il fuo penfiero ad Elmigifo^ Scudierc e Fratello di hue
d Alboino, fu configliata ad adoperar Peridea

, uomo di gran forza,

per lev di vita il Marito . Ma non baftando le parole ad indurre Pc-

rideo a cenrare un tal misfarto, la Regina prefe un alcro fpediente.

Sapevaeiia, qual amicizia pafTaffe fra una fua Caraeriera, e Peridec-,

pero concerto con efla di prendere fegretaraente il di lei luogo, al-

lorche Peridco veni(Te a giacere con lei. Credendofi Perideo d etTerii

trovato coila folita Arnica, refto ben forprcfo, quando la Regina gli
fi fcopri quaj e-ra, con foggiugnere, che dopo un ral delitto, altJO

non reftava, fe non che o egli ammazzafTe Alboino, o Alboino awi-
fato del facto, levafle lui di vita, Elefle Perideo il primo partito. Or
mentre Alboino nel di z8. di Giugno era dopo il pranzo ito a dor-

mire, Rosmonda, levate prima 1 armi dalla camera, e legata ben bene
la fpada del Marito, acciocche non potefle ne adoperarla ne fguainar-

la, e chiufe 1 altre porte, affinche non fi fenti(Te il rumore; introduce
Peridco nella ftanza. Al pnmo colpo fvegliatoll Alboino, corfe alia

fpada &amp;gt;

ma ritrovandola fequeftrata , prefe uno fcabello, e fecc quanta
difefa

pote&amp;gt;
ma in fine alle tante fcrite ftramazzo privo di vita. Di-

volgatafi la di lui morte, infiniti furono i laraenti e i pianti de Lon-

gobardi, veggcndofl toko un si bellicofo Principe , univerfalmente

amato, e rivcruo dalla fua Nazione. Fu data fepoltura al fuo corpo,
e racconta Paolo Diacono, che a fuoi di, cioe circa 1 Anno 770. Gi-

fclberto Duca di Verona, fatto aprir quell avello, ne eftrafle la fpada,
e gli ornament! Regali, con andarfi poi vanamente vantando d aver
veduto il Re diboino .

In ricompenfa di cosi nera azione Rosmonda prefe per marito

Elmigifo, e tento anche di farlo Re. Ma inibfpettici, o pur chiariti

i Longobardi, che dalla mano loro fo(Te venuto 1 afTaffinio d Alboino,
non folamentc fi oppolero aU innalzamento di coftui, raa ancora per.-
favano di levargli la vita. Ailora Rosmonda fcgretamente mando a Ra-

Tom. III. Hhh venna
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ERA Volg. venna a pregare \&quot; Efarco Longino, che le inviaffe una barca con uo-

573 mini fedeli; il che egli puntualmente efegui . In efla dunque di notte
nel Mefe d Agofto entrata Rosmonda, fe ne fuggi a Ravenna, con-
ducendo feco il nuovo marito Elmigifo, e tutco il teforo de i Re
Longobardi . Furono efli ben accolci da Longino. Ma non ando mol-
to, che Taftuto Greco invaghicafi di Rosmonda, giovanc awenentc,
e piu delle fue ricchezze, comincio ad efortarla di voler prendere
lui per Marito, con liberarfi da Elmigifo, dandole ad intendere, che
cosi diverrebbe Regina d Italia . Non ifparfe invano le Cue parole .

Afpetto 1 ambiz.iofa Rosmonda, che Elmigifo un di ftato al bagno,
ne ufcifle, e fotto pretefto di riftorarlo gli porfe una tazza di vino,
ma vino avvelenato. Appena ne ebbe egli tracannata la meta, che
s awide d aver bevura la morte . Pero sfoderata la fpada, c melTale
la punta alia gola, 1 obbligo anch efla a bcre il refto: con che amen-

(a) Gregtr. due caddero morti . E da maravigliarfi , come Gregorio Turonenfe (&amp;lt;) ,

Tumnenfis Scrittorc di quefti tempi , e poco fa eletto Vefcovo, fcriva, che Ro-
/. 4, c. 41. fmonda faccffe morir di veleno il Re Marito, e che fuggendo efla

con un fuo famiglio, amendue furono prefi ed uccifi. Merita qui ben

piu fede Paolo Diacono, che (1 fervi delle Scorie di Secondo Vefcovo
di Trento . Longino invib pofcia a Coftantinopoli alPImperadore il

reforo de Longobardi, infieme con Albfuinda Figliuola del Re Alboi-

(b) AgntlL
no cne Rosmonda fua Madre avea mcnata con feco a Ravenna. Ne

inVit.Petri ebbe non poco piacere 1 Imperadore, e per atteftato d Agnello (b)

accrebbe all Efarco 1 autorita e i folarj
. Paolo Diacono fcnve, che

ital 9ue &quot;e &quot;ccnezze furono mandate a Tiberio Augufto . Ma 1 ordme de

i tempi richiede, che fofTero inviate all Imperadore Giuftinoj e cosi

in fatti lafcio fcritto il fuddetto Agnello Ravennace ,
che pochi anni

dopo la morte di Paolo Diacono compile le Vite de gli Arcivefcovi

di Ravenna, e che in quefto fatto parla folo di Elmigifo, e nulla dice

di Perideo . Raunaronfi poi probabilmente nel Mefe d Agofto i prin

cipal! capi della Nazion Longobarda in Pavia , e quivi elcflero per
loro Re Clefo o fia Clefone ^ uno de piu nobili fra loro. Non fi fa,

(c) Paulas ch egjj fo fle coronato. Paolo Diacono (0 fcrive, che nella funzione

di creare i Re Longobardi fi prefentava un afta al Re nuovo, ma
fenza far parola di Corona o di Diadema. Quefto Re ebbe per Mo-

glie Ma/ana, e a riferva delle fue crudelta acceanate in due parole
dal fuddetto Storico, niun altra impreTa di lui c giunta a noftra no-

tizia.

Anno
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Anno di CRISTO DLXXIV. Indizione vn.
di BENEDETTO I. Papa i .

di GIUSTINO II. Imperadore 10.

di T i B E R i o Coftantino Cefare i.

di C L E F o Re 2.

L Anno VIII. dopo il Confolato di GIUSTINO AUGUSTO.

DOpo
eflere ftato per died Mefi e tre giorni vacante il Pontificato ERA Vo!

Romano, per quantone fcrive Anaitalio Bibliotecario (), fu fi-

nalmeme confecrato Papa Benedetto I. di quefto nome, cognommato
da i Greci Bonofo . Crede il Padre Pagi, che cio feguifle nel di

3. f^^
diGiugno. Dal Cardinal Baronio e riferito all Anno precedente Tin- (t i.

gre(To di quefto Papa nelia Sedia di San Pietro. Ad altro poi non ii

pub attnbuire si gran diluzione in dare a Roma un nuovo Pontefice,
fe non alle ficre turbolcnze di quefti tempi per 1 invafione de Lon-

eobardi, e all abufo introdotto di non potcr confecrarc il Papa eletto

fenza 1 approvazione de gl Imperadori, dimoranti allora in Coftanu-

nopoli . In queft Anno appunto per atteilato di Evagrio (), di Teo- (b)

fane (0? e della Cronica Aleflandrina 00, Giuftino Augufto talmcnte ?

fi conturbb ail udire i progrefll de Perfiani, che gli aveano prefe le

Citta di Apamea, e Daras, che gli diede alquanto volta il cervello.

Riavutofi dopo qualche tempo, e trovandofi malconcio di fanita, cosi r

perfuafo da Sofia Augufta fua Moglic, voile provvederfi di chi I aiu-

tafle nel governo. E fu quefti Tiberio nato nella Tracia, uomo di

belliffimo afpetto, di alta itatura, ma quel, che piu importa, dotato
di rare Virtu. Gfuftino gli diede ii titolo di Cefare ,

e in una manicra

(dice Evagrio) che fi tiro dietro I ammirazione d ognuno. Congre-
gati tutti i Magiftrati, e le perfone di Corte davanti al Palazzo 1m-

periale, dove inrervenne ancora Giovanni Patriarca col fuo Clcro, Giu
ftino, dappoiche ebbe veftito Tiberio colla tonaca Cefarea, e col
rnanto di porpora, ad alta voce gli difle: Guarda^ Tiberio

, di non la-

fcie.rti ingannare dalla magnificenza di quefta iiefte ,
ne dalla pompa, dclle

cofe vifibili
. lo fcioccamente incantato da quefto fplendore , mi fen renduto

degno deir ultimo fufplicio . Tocca a te a coneggere i miei fatii^ ferve/t-
doti fpezialmente delta manfuetudine t benignita nel governo de Popoli. Poi

moltrandogli col dito i Magiftrati foggiunic: Guardati dal creder lo

re
, ptrcK

1

ejfi m&quot; hanno condotlo nello ftato ,
che vedi . Aggmnfe altre fimi-

li parole, che traflero le lagnmc da gh occhi di tutti. Teofane fcri

ve, aver Giuftino dati quefti document! a Tiberio, non allorche il di-
chiarb Cefare (il che Ii crede fatto nell anno prefente) ma si bene al

lorche il creb Augufto e Collega nell Imperio. E forfe che EvagrioH h h i non
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ERA Volg. non e difcorde da Teofane . Intanto il Re Clefo regnava fopra i Lon-
ANKS74- gobardi . Abbiamo da Paolo Diacono, che coftui fpezialmente fe la

pieie contro i Romani potenti, cioe contra gli antichi abitatori dell I-

talia, fudditi del Romano Imperio, con ucciderne molti, e mandarne
molt altri in efilio fuori d Italia. Non ifpiega lo Storico, s egli efer-

citafie quefta crudelta folamente verfo i Potenti delle Citta, che an-

dava conquittando, o pur fe anco verfo gli altri Nobili delle Citta gia

conquiftate da Alboino. Sappiamo da Gregorio Turonenfe, Storico al-

lora vivente, che i Longobardi entrati in Italia, fpezialmente ne primi

fette Anni fcorrendola, con ifpogliar le Chiefe, ed uccidere i Sacer-

doti, la ridu/ere in loro potere . Paolo Diacono (*), che teflendo k Sto-

ria de Longobardi, chiaramente fi protefta d eflerfi fervito di quella
de Franchi fcritta da eflo Turonenfe, credette, che quefta crudelta, c

la conquifta della, maggior parte d Italia- feguiflero nel Settimo Anno dal-

la venuta ff Alboino in Italia . E cio notando egli dopo aver narrata la

morte del Re Clefo, v ha alcuno, che fi e fervito di quel paflb di

Paolo, per iltabilire la Cronologia delle azioni de Longobardi . Ma
per vero dire fono aflai chiare le parole di Gregorio Turonenfe : o pur
Paolo non ne intefe bene il fenfo-, laonde indarno fi puo far qui fon-

damento, per dare un buon ordine alle azioni de Longobardi . Poflia-

THO bensi dedurne, che nello fpazio de primi fette Anni riufciffe a i

Longobardi di occupare la maggior parte delP Italia, e che per con-

fcguente ftendeflero le lor conquille in quelle contrade ancora, che og-

gidi formano il Regno di Napoli .

\

Anao di CRISTO DLXXV. Indizionc vm.
di BENEDETTO I. Papa ^.

di GIUSTINO II. Imperadore n.
di TIBERIO Coftancino Cefare 2.

L Anno IX. dopo il Confolato di GIUSTINO AUGUSTO .

SEcondoche
fcrive Paolo Diacono, non piu che un anno e fei Mefi

regno Clefo Re de Longobardi &amp;gt;

e pero o ful fine del prccedente,

pure ful princio del prefente c da credere, ch egli fofle rolto dal

Mondo. Principe a noi folamente noto per la fua crudelta, e non in-

(b) Paitlus degno della morte, che gli tocco W. Fu egli uccifo da un fuo Pag-
DiAconui

gj Famiglio, fenza che a noftra notizia fia giunta la cagione,o la

maniera di queft altro Regicidio. Per died Anni dipoi refto fenza Re
il Regno de Longobardi, non fo fe perche difcordafTero neH clezionc

1 Primati, ovvero perche per allora amaflero di non avere un Capo,
che regolaffe il Corpo loro, o pure perche Autari Figliuolo

del Re
Clefo parefle loro a ragion della fua eta non peranche atto al gover-

lib. i. c. 31
CT fequ.
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no de Popoli, ficcome poi fu crcduto da li a dieci anni . Sappiamo ERA
bensi da Paolo Diacono,che in quefto decennio la Nazion Longobar- ANNoj7j
da fu governata da trentafei Duchi, formando efli una Repubblica,
eoncordementc regolata da tanre telte, ma comandando cadaun d effi,

come Sovrano, a quella Citta, che gli era ftata data in governo, e

coll independenza da glialtri. Zabano fignorcggiava in Pavia^ Alboi-

no in Milano, Vallari in Bergamo ^ Alachifo in Brefcia^ Evino in Tren*

to, Gifolfo in Ci-vidale di Friuli, e cosi altri in akre Citta. Non fi

pub ben decidere, fe i Ducati del Friuli, e di Spoleti foflero allora

formati con quell ampiezza, che certamente ebbero dipoi; ne fe fofle

per anche nato il Ducato infigne di Benevento . Contuttocib fondata-

mentc fi pub credere, che fi foflero gia introdotti alcuni Duchi, i

quali comandaG&quot;ero a piu d una Citta. Parleremo fra poco di Faroaldo

Primo Daca di Spoleti . Per akro in fomma confufione era per quefti

tempi lo ftato dell Italia. Reftavano tuttavia in potere dell Impera-
re Ravenna con alcune Citta circonvicine ; Roma col fuo Ducato,
che abbracciava altre Citta; Padova, Monfelice, e Cremona; e nella

Liguria Geneva con altri Luoghi maritimi . Ritenevano ancora gli Ufi-

ziali Cefarei alcuni Luoghi nell Alpi Cozzie, come Sufa, ed altri fi-

ti. Ed e fuor di dubbio, che Napoli con altre Citta maritime fegui-
tava ad efler fedele all Lmperadore . Pofledevano all incontro i Lon-

gobardi Ic Provincie del Friuli, e della Venezia, la Liguria quafi tuc-

ta, la Tofcana, e 1 Umbria di qua e di la dall Apennino, e penetra-
vano nella Puglia e Campania. Sicche la mifera Italia era divifa e la-

cerata in varie parti, c per le offefe e difefe piena di guai . Attefta

ancora Paolo Diacono
(&amp;lt;0,

che fotto quefti Duchi per la loro ingor- (a) idem

digia di roba furono uccifi molti Nobili Roman! , cioe Italiani, e che ibid. t. 31.

i Popoli furono taflati a pagar ogni anno per tributo la terza parte
delle rendite delle lor terre a i Longobardi. lo fo, che v ha taluno,
a cui per cagion di quefto tributo e fcmbrata ben deplorabile la con-
dizion dell Italia dopo la venuta de Longobardi . Quafi che non v ab-
bia de Popoli anche oggidi in Italia, che coroputati gli ggravj tutti

pagano al Principe loro eguali, anzi piu gravi tributi . Oltre di che
chi efalta cocanto il governo de Romani antichi in paragone di que(ti
Barbari, dovrebbe ricordarfi, quanti terreni fi contribuiffero una vol-

ta per fondar Ic Colonic Romane, e quanto maggior copia parimen-
te di terreni fi fia in que* tempi tolta alle Citta per premiare i folda-

ti, e a quanci aggravj foffero anche fotto i Romani fottopofti i Popo
li . Ora fcrivcndo Paolo Diacono , che per has Langobardorum Ducts,

feptimo Anno ab adventu Alboini Italia in maxima, fane capt a eft; (*)-c
venendo a cadere neil anno prefente il Settimo dopo la venuta d Al-
-boino: pare che il comando fovrano d effi Duchi avefle principio di

qui . Ho

(*) Per qnefti Duchi de&quot; Longobtrdi ,
il fettimo anno dopo la venuta d? 41-

, / Italia in grandij/ima parte fu prefa ;
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(\) Marias
Auenticen-

Jis in Chrtn.

(b) Gregor.

Turjntnju
I. 4. c. 6.

Ptinltts

Dtaconus
I. 3.

c. I.

(c) Gregor.

Turox-enfii

I. 4. tap. 41
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Ho diferito finqui di parlare dclle irruzioni fatte da i Longobar

di ncllc Gallic, perche Gregorio Turoncnfe, che ce ne conferv 6 le

notizie, e da cui le prcfe anche Paolo Diacono, fecondo il fuo folico

non ne indica gli anni . Mario Aventicenfe O) ne riferifce una all anno

j-68. cioe a qucl medefimo, in cui Alboino entro colla fua Nazione
in Italia: il che difficilmente fi pub credere. Almen pare, che le me-
defime fuccedeflevo pane lotto Alboino

^
e parte lotto il Regno di Clefo,

vivente ancora Sigeberto Re de Franchi, il quale nell anno prefente
toko fu dal Mondo. RaccoglieQ dunque da effb Turonenfe (copiaro
dipoi da Paolo Diacono) che 0) Santo Offizio^ Romito chiufo appref-
fo Nizza di Provenza, predifle la venuta de Longobardi nelle Gallic,
e che devalterebbono fette Citta. Gmnfero quclti Barbari in qudle
parti, e veduto il fanto Romito al fenettrino della Torre, dove era

chiufo, ne trovando porta alcuna, falirono ful tetto, e tolte via le te-

gole, videro il Servo di Dio cinto di catene, e veltito di cilicio. II

riputarono un malfattore, ed egli per mezzo d un Interprete interro

gate rifpofe d effer tale. Allora uno di que Longobardi sfodernta la

fpada voile ucciderlo, ma le gl intinzzi il braccio : dal cheintefero,
ch egli era un Santo penitence. Entrarono dunque, non so fequefti,
o pur altri nolle Gallic (0, e fi diedero a

faccheggiare il paefe della

Borgogna, che allora fi itendeva pel Delfinato e per la Savoia. dmato
Patrizio de Franchi, cioe ornato della piu illuftre Dignita, che allo

ra conferiflero gl imperadori e i .Re, accorfe contra di coftoro con

quante forze .potej ma venuto a battaglia con effi, vi lafcio la vita,

e .la fua Armata prele la fuga. Tanta fu la rtrage fatta de Borgognc-
ni in quclla infelice giornata, che non fi pote ben

raccogliere il nu-

mero dc morti. Se ne tornarono apprcflb in Icalia i Longobardi tutti

carichi di bottino . Era tuttavia vivo il Re dllmino . Vollero poi nell

anno appreflo vifitar di nuovo le Gallic, credendo di avere si buon

mercato, come era av venuto la pnma volta&amp;gt; e pervennero fin verfo

la Citta d Ambrun . Ma ebbero all mcontro Eunio fopranominato Mum-
molo Patrizio, Generale del Re Guntranno^ uomo di gran volore

,
e

di rara accortezza miliure . Lafcio egli moltrare i Longobardi per

quelle montagne, e fatte tagliar Je itrade, e^bancare i pafli, gl im

broglio in maniera^ che moiu ne uccife, e fcce gli altri pngioni, a

riferva di pochi, ehe ialratifi colla fuga poterono portarne la nuova
in Italia. Come cofa fcandalofa offervo il Turoncnfe, che intervenne-

ro a quefta imprefa contra de Longobardi Salonio Vefcovo d Ambrun,
c Segittario Vefcovo di Gap, amendue Fratelli guerniti di tutt armi,
c quel che e peggio di lor mano ancora uccifero alcuni di que Barbari

Furono quefti Vefcovi condennati dipoi nel Concilio di Lione, e fi-

nalmente depoiti in quello di Scialon; ma pur troppo fervirono d c-

fempio ad altri Vefcovi .nell avvenire per companr nelle Armate ve-

ftiti di celata e di usbergo, e per far da bravi nelle bactaglie fenza

rifpettare i facri Canoni, da quali ion deceltati e puniti fomiglianti
ccceffi .

Vennc
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Venne ancor voglia a i Saflbni , gia calati in Italia con Alboi- ERA Volg.

no, di cercar la lor buona ventura nelle Gallic, ed entrati nella. Pro-
ANN 575-

venza, fi piantarono nel tcrritorio di Riez, e di la faccndo fcorrerie,

mettevano a facco tutte le Ville delle Citta circonvicine. Non fu len

to a farfene rcndere conto il Generale de Franchi Muramolo, che tro-

vandoli sbandati, nc uccife alcune migliaia, c piu ne avrebbe tagliato
a pezzi, fe non fopragiugneva lanotte. La mattina feguente raggrup-

patifi i reftanti Saflbni, fi difpofero ad un nuovo cimentO} ma andan-

do innanzi e ind retro dc i meffi, fi venne ad un aggiuftamento, per
cui effi regalarono Mummolo, rilafciarono tutta la prcda co i prigio-

ni, e promifero di tornare all ubbidienza del Re Sigeberto . Ed in ratti

venuti che furono in Italia, raccolfero le lor Mogli e Figliuoli, e fe

ne ritornarono nella Gallia, e pofcia in Saflonia, dove ebbero di ma
le percofTe da i Svevi, che s erano annidati nella patria d cffi SafTbni,
ne fe ne volcano partire. Voce coftante fu, che coftoro abbandonaflero

1 Italia, perche non piacea loro di ftar fotto i Longobardi, che li trat-

tavano da fudditi . Racconta parimente Marco Avcnticenfe, che dopo
effere ftato uccifo il Re Clefo, nel medcfimo anno (e pero nel pre-
fentc ) i Longobardi di nuovo tornarono nella Valle de&quot;Vallefi , pre-
fero le Chiufe, e abitarono mold giorni nel cclebrc Moniftero di Agau-
no. Aggiugne, che vennero ad un conflitto co i Franchi, e quad tutti

rimafero morti ful campo. Ma fe in quefti anni era I Italia immerfa
nelle miferie per cagione de Longobardi, non godea gia maggior fc-

licita la Gallia ftefla (&amp;lt;) . Lc guerre ci vili inforte fra i due Re Chil- (a) Gregar.

ferico, e Sigeberto, fi riacccfcro piu volte. Seguirono battaglie, ftra- Tnronenfu

gi, faccheggi e inccndj, colla defolazton delle campagne, delle Chie- *-4--44-

fe, e de Monafterj , in guifa che Gregorio Turonenfe ebbe a chiamar

piu terribile quella perfccuzione, che le fofferte a i tempi di Diocle-
ziano . Sigtberte in fine piu potente dell altro

, dopo avergli prefe va-

rie Citta-, era alia vigilia di fpogliarlo di tutto, quando da Fredegonda

Moglie del Re Chilperico, Donna, a cui nulla coftavano le iniquita,
furono inviati due animofi Sicarj , che trovata maniera d eflere intro-

dotti all udienzi di eflb Re Sigeberto, gli cacciarono ne fianchi due
coltelli avvelenati, de quali colpi egli fra pocomori. Credefi, che a

qucfl anno appartenga il profpero fucceflb deH armi Cefarce in Orien-
te contro Cosroe Re di Perfia . Coftui avendo che fare con Giuftlne de-
boliflimo Imperadore, fempre piu infuperbiva, e faceva de nuovi ac-

quiiti. Ma da che Tiberio fu. creato Cefare, mutarono faccia gli af-

fari (b). Sapendo egli ufar meglio deldanaro, che dianzi fi gittava in ^
ifpcfe, vaniffime, mife in piedi una poderofa Armata di circa cento cin-

quanta. mila foldati fcelti, e ne dicde il comando a Giufliiae proni-
pote di Giuflinla.no Augufto, e Figliuolo di Germano Patrizio. Quefti
valorofamente ito a fronte di Cosroe, gli diede di moke bufle, il co-
ftrinfe a ritirarfi in Perfia; e nelh Perfia entro anch egli, da dove ri-

porto un ricco bottino, e una gran moltitudine di prigioni . Circa que-
fti tempi ancora, fe fi vuol credere al P-idre Mabillon (0, Saw Gre-

gorio
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E * A Volg. gorio il Grande, abbandonato il Secolo, e la Pretura di Roma, ab-
A* NO 576. braccio la vita Monaftica nel Moniftero Romano di Sant Andrea fotto

la Regola di San Benedetto.

Anno di CRISTO DLXXVI. Indizione ix.

di BENEDETTO I. Papa 3.

di G i u s T i N o II. Imperadore i z.

di TIBERIO Coftantino Ofare 3.

L Anno X. dopo il Confolato di GIUSTINO AUGUSTO .

(a) Gregor.

Turoncnfis
lib. 4. c. 4J.

(b) Paulas

Diaconus

de Gejiis

Langobrd.
I. 3. t. 8.

PU6
non inveriUmilmente riferirfi all* anno prefente cio, che vien

raccontato da Gregorio Turonenfe GO, e da Paolo Diacono (b} .

Cioe che tre Duchi de Longobardi , Amom^ Zabano^ e Rodano, il fe-

condo de quali era Duca di Pavia, trovando gufto nel meftiere del

bottinare, s avvifarono di far buon colpo con paflare anch efli nclla

Gailia. Amone per la via di Ambrun amvo fino a Maeovilla, Luogo
donate dal Re Guntranno a Mummolo Patrizio fuo Generate, e quivi
mife il campo. Diede il facco a tutta la Provincia d Aries, e alle

Citta circonvicine . Arrivato anche in vicinanza di Marfilia condufle

via quanti armenti e perfone pote, e minaccio di mettere l a(Tedio alia

Citta d Aix, che con un regalo di danari fe nc libero. Zabano tcnuta

3a via della Cicta di Die, fi porto lotto Valenza, ed affediolla . Ro-
dano anch cgli fece altrettanto a quclla di Granoble. A quelto avvi-

fo il valorofo Generale de Franchi Mummole, ufci in campagna coll*

cfercito fuo, e pafiato quafi miracolofamente il Fiume Ifere, perche
un animale in paflandolo infegno alia fua genre il guado, arrive ad-

doffb a Rodano, che aflediava Granoble. MetUfi in battaglia i Lon

gobardi, combatterono bensi con tutto coraggio, ma in fine reftaro-

no fconfitti, e Rodano ferito da un colpo di lancia, appena con cin-

quecento de fuoi falvatofi porto la nuova delle fue disgrazie a Zaba*

ne, che aflediava Valenza . Allora amenduc dato un faccheggio al pae-

fe, fen venner-o ad Ambrun, dove di nuovo li prefento loro all in-

contro Mummolo con uno innumerabil cfercito, e diede loroun altra

rotta, di maniera che quefti due Duchi con poca gente prefero la via

d Italia. Arrivati a Sufa, furono afpramentc accolti da gii abitanti del

paefev perche quella Citta fi teneva tuttavia alia divozion dell Impe
radore, c v eradentro Sifmnio , Generale di Giuftino Augutto . Dal che

s intende la balordaggine de Longobardi, i quali in vece di attendert

a sbrigarfi de nemici, che reltavano loro in Italia, e confinavan con

gli Stati da loro prefi, piu tofto vollero tentar piii d una volta di far

delle conquifte nella Gailia. Balordi ancora, perche con dividerG in

corpi, facilitarono ai Borgognoni la maniera di vincerli tuui . Ora
Sifin-
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Sifinnio sccorr mente fece cader nelle mani di Zabane una Lettera
,
ERA Volg

ch cgli fiafc fcritu a se da Mummolo, in cui gli dicea, che fra poco ANNO si 6 -

verrebbe a trovarlo. Altro nan vi voile, perche Zabine s affretta^Tc

A levarii da quclle coacradc . A-tnone dall altro canto avendo incefo Ic

male giornate de luoi cotnpagni, raccoko tutto il fuo bottino, s in-

cammir&amp;gt;6 anch
.egli

alia volta d Italia. Ma ntrovata groffa neve nell

Alpi, bifogno lalciar quivi la preda, e aver per grazia di poier met-
tere in falvo le perlonc . Quciti fatti de Longobardi fon da me rife-

rid al prefente anno, non gia con ficura cronologia, perche si Gre-

gorio Turonenfe, come Paota Diacnno, che qui il feguka, raccontn-

no gli avveninicnti di quefti tempi fenzaordine, ora anticipando, era

posponendo Ic .cofc. Ma poco in fine imporra in fatti tali Jo ftabilir

I anno precifo ,
in cui accaddero, Ccrto non Q puo nderire a Sige-

berto (), chc riferifce a gli anni f8i. c f8z. le incuriioni ,de Lon- ( a ) S gder-

gobardi, c il pa(Teggio de SafTom nella Gallia, benche il Padre Pagi^
il tenga per uno Scrittore efatto in diftinguere i tempi delle impxele
de Longobardi. N,e fi dec tacere, avere icritto Fredegario (^), che (b) Frt&amp;lt;g*~

\ Duchi Longobardi vcnuti ad un aggiuftaraento con Guntranno Re riui &quot; c*r-

.della Borgogna, in emendazione delle infolenze da lor fatte nel Re-
ca^ 4J

gno di lui, gli cederono Ic due Citta d dofta* e Sufa nell Alpi del

Picmonte, che da. li innanzi furono incorporate nel Regno flefTo della

Borgogna. Come fi accordi quefto racconto con cio, chc poco fa

abbiam detto di Sufa, io nol so dire. Aggiugne in olcre, ch cffi Du
chi inviarono de gli Ambafciatori,a i Re Guntranno, e &amp;gt;Cbildeberto

, per
-ottenere il lor patrocinio, c fi obbligarono di pagar loro da li innan-
zi dodici mila loldi d oro ogni anno, e che cederono ancbc la Vallc

&amp;lt;di Ametegi ad eflb Re Guntranno. Noi non podiam chiarire, fe tutte

-quefte notizie contengano vcriu. Bensi fra poco vedrerao, fe i Re
Franchi aveffero si o no la protezionc de Longobardi,

Anno di CRISTO DLXXVII. Indizione x.

di BENEDETTO I. Papa 4.

di GIUSTINO II. Imperadore 13.
di T i B E R i o Coflantino Cdfare 4.

L Anno XI. dopo il Confolato di GJUSTINO AUGUSTO-

POtrebbe
cflere, che in queffanno forte fucceduto un fatto, di cui

ci confervo la memoria Paolo Diacono (0 . Calarono i Franchi (c) P*nlus.

nel territorio di Trento, pofleduto alJora da i Longobardi, e prefero
1 Cattello X Anagni. Crede il Cluverio W, che quefto oggidi fia il

Cadello appelhco Nan nella Valle di Nea, preOb il Fiume Nocc, che riL
Va a fcancarfi nell Adige. Cio udito, accorfe per ricuperarlo RagiJe-

M- i.

ne Conte de Longobardi di Lagan; rna non eflendoeli riufcito. sfo-
III. I j i 6
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ERA Volg.
ANNO 577.

(a) Berett.

Differtat.

Chroaogr.
Tom. X.

Re/\ Italic^

(b)
utts Annul..

Eajor,

(c) Bic.1*-

rienfis in

Chronko
Cani-

al fuddeuo Cluvevio, quel Conte di Lagare comandava nella Citta di

Garda nel Lago Benaco, &quot;ggidi Lago di Gardaj e il Padre Don Ga-

fparo Beretti Benedettino (a\ pretende, che Paolo fcrivefle Comes LOK-

gobardorum de Lacu.
Gard&amp;lt;e,

e non gia de Lagare . E lodcvole la con-

ghiettura,, reftando folamente da cercare, perche non i) Duca di Tren
to, a cui pare che fofle fottopofto quel Caftello, ma il Conce di Gar-

da, territorio diverfo, fi sbracciaffe per vitorlo dalle m-ant de Franchi .

Come poi i Franchi si lontam dal Trentino veniffero ad impadronifii
di quel fico, s intendera tofto al ricordarfi, che allora il dominio de
Franchi per conto del Regno d Auftrafia, abbracciava le Rezie, cioe
i Grigioni,. 1 Alamagna, o fia la Svevia, e 1 Elvezia, cioe gli Svizzerij
e pero probabilruente anche il Tirolo. Per efTcre quetli diverfi Popoli
allora (udditi de i Re Franchi, percib talyolta da

gti
Scrictori fono ap-

Fellati-

Franchi. Non ando poi molco, che quel Crannichi Capitano
ranzefe, di cui

pur&quot;ora parlammo, venne a dare il guafto al Trentino.
Ma nel tornarfene addiecro, raggiunco da Evino Duca di Trento in un

Luogo, tuttavia appellate Salorno fulla riva dell Adige, quivi lafcio la

viraco fuoi feguaci, ed irifieme tutto il bottino. In tal congiuntura
Evino caccio i Fr&nchi da tutto il fuo territorio . Quefto Evino Du
ca di Trento (feguita poi a tcrivere Paolo Diacono) prefe per Moglie
una Figliuola di Garibaldo , Duca, o pure, come egli il chiama, Re
dclla Baviera. Fu, ficcome accennai all anno ff8. quefto Garibaldo
il primo Duca d

v
e(Ta Baviera,. il quale fondatamente fia da aoi cono-

fciuto . L Aventino (^) fi figura, ch egli folFe anche il primo^ a non
voler riconofcere la fovranita del Re de Franchi, regnante nelP Au-

ftrafia, e prendeffe il titolo di Re. Di cio non abbiamo iicure me-
morie .. Sappiamo bensi, che i Duchi della Baviera (

Provincia allora

affai piu vafta, che ne gli ulcimi Secoli) affettarono il nome di. Re,
come eziandio fecero nelle Gallic i Duchi dclla minor Bretagna. In-

tanto Paolo Diacono tenne conto di quefte picciole notice riguar-
danci il Ducato di Trento, perche avea davanti a gli occhi la Storia

di Seconds Vefcovo di Trento, vivuto in quefti tempi, che ne do-

vette far menzione . Ma a notizia di lui non dovettero pervenire tante

altre azioni piu important! e ftrepitofe de Longpbardi, e di quefti
medefimi tempi, che reftano feppellite nell oblio. Giovanni. Abbate
Biclarienfe (f) all anno, che precedette la morte di Giuftino Impe-
radore, cioe nel prefente, racconta, che Bandario r o fia Baudario, o

Baduarioi Genero d effb Augufto, fu fconficco in una battaglia da i

Longobardi ,.
e non molto d.ippoi o per qualche fcrita, o per paffion

d animo, diede fine a i fuoi giorni. Di quefla vittoria de Longobar
di, che probabilmente fu ben confiderabile, itante il perfonaggio co-

fpicuo, che comandava 1 Armata de Greci, nulla ne feppe Paolo Dia

cono,, c niun akra circoftanza d efla ci rimane preflb gli altri Scric

tori . Anno
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Anno di CRISTO DLXXVIII. Indizione xi.

di PELAGIC II. Papa i.

.di T i BER i o Coftantino Imperadore j. e i.

L Anno XII. dopo il Confolato di GIUSTINO AUGUSTO.

TErmino
in queft Anno la carriera de fuoi giorni Giuflino II. Itn- ERA Vols.

peradore ncl di f. d Ottobre, per quanto abbiamo dalla Cronica AN NO 578.

Aleflandrina (). Strano e, che il Cardinal Baronio differiica la di lui W &amp;lt;

morte fino all Anno y Si. Jl Sigonio il fuppone maucato di vita due
Anni prima di quefto, cioe ncll Anno fj6. E v ha delle conuadizioni

intorno a queilo punto di Scoria infino fra gli Storici antichi. Jl piii

ficuro e attcnerfi qui alia fentenza, c alle ragioni del Cardinal INo-

ris (), e del Padre Pagi (0, che al prefente Anno riferifcono la fua (b) Norh

morte. Era egli oramai da gl inveterati fuoi mali condotto ad un pel-
** sy n&amp;lt;ld - f-

fimo Ilato di falute, e fentendofi gia vicino a sloggiare da quelto
(&amp;lt;^Pa .;HS

Mondo, -nel di 2.6. di Sectembre avea dichiarato, e facto coronare Cnt. Enron.

Imperadore Tiberio, a cui, come dicemmo, avea confento ne gli Anni
avanti il titolo e 1 autorita di Ccfare . Teofane 00 fcnve, che in ul (d) Thee-

occafione Giuftino diede de i belliiTimi avvcrcimenti a Tiberio per phanes in

-ben governare fe fteflb e gli altri; e Ion gli Ikffi, ma piii diffuii^
c

che Evagrio ci narro di fopra, allorche Giuttino il proclamo Ceiare.

FediigliidiffCffUtp A&itoJmperiaJt, e quefla, Dignita? Non io, ma Dio
te gli ha donati . Onora t*a Madre (cioe Sofia Augufta), che finora e

ftata, .tua Padronn . Ricordati
, che prima le eri Servo , orA ie jei Figlio .

Non rallegrarti mai d avere fparfo il fangue altrui^ ne rendj male per
male . Guardati flair imitar me In prendere delle nimicizie . Come uurno in

cib to ho feccMo, e come peccatore ho fortata la, fena dt mid trafcorji .

Cotoro pero, che mi ban fatto commettere quefti mali, rneco comparira/iiio
dav&nti al Tribunale di Dio. Non f infuperbire ,

come io una volta fa-
ceva

, di quefto abito . Abbi tanta cura, de&quot; tuoi Sudditi , quanta hai di
te fle/o. ricordati bene , chi tu fofti prima, e chi fei di prefente. Tutft

qucfti (accennando 1 aflonblea ) ti fone ben Servi, ma trattali da Fi-

gliuoli . Tifeeno a cuore le milizie
, ma HOH le amar troppo : so per pruova

quel, che dico . Lafcia, che ognun goda de proprj beni, e verfo i Poveri
fatti conofcere liberals. Sarebbe defidcrabile, che a lettere mamlcolc
fteflero Icritti quefti Documenti ne Gabinetii di tutti i Regnanti .

Dappoiche il Patriarca ebbe rcciwtc le Orazioni, e tutti cbbcro in-
tonato V Amm, Tiberio nuovo Augufto s inginocchio a fuoi piedij cd
allora Giuftino gli diflc quefte pefantiffime parole: Io feguiterb a vi-
ven,fa tu vorrai; ed anche, fe vorrai, fan mono. Dio ti metta in matte
tn-9 cb io ho tralaftiato di dirti . Tiberio dipoi fparfe .danari nel Popo-

lii 2. Io,
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ERA Volg. lo, e fece 1 alcrc folennita ufate nella creasion de gl Imperadori. E.

78. mentre ft celebravano i Giuochi Circenfi, le Fazioni gridarono di vo~
kr vedcre la nuova Imperadrice, e proclamarono AnajtAfin^ che fi fco-

pri Moglie d effb Tiberio corr alto difpiacere di
&amp;lt;$ty?,

la quale fi pen-
lava di fpofarlo dopo la morte di Giuttino . Per altro Tcofane imbro-

glia non poco la fcrie de fatti di Tiberio. Fu di parere il Cardinal

Baronio, che neiranno precedence accadefle la morte di Papa Bene

detto I. di quefto nome, perchc anticipo d un anno ia creaziorte di

lui . L Abb-ate Biclarienfe anch cgli la mette un anno prima di quella
di Gitiftino Augulto. M a e fenza fallo da preferire la femenza del Car-

a/
:&amp;gt;

&quot;

dinal Noris, del Padre Pagi, c di Monfignor Francefco Bianchini (*),

vtt. Anafl. clie per. varie ragioni unilcono coll anno prefente la morte d cMb Pa-
SH&amp;gt;lio.tb. pa, e la creazione di Papa Pelagio II. Quegli manco di vita nel di

50. di Luglio. E quefl i fu ordmaro Papa nel di 50. di Novembre r

le crediamo ad e(To P.idre Pagi, che in cioidifcorua da Anaftallo .

E dcgno di confiderazione, che eiTo Papa Pelagio, per atteltato

(b) Antftzf. del mcdefimo Anaftafio (/&amp;gt;)
fu confecrato/evm* il cotmndamento del Prin-

&quot;y

&quot;a
.

Pe~
c:Pe Vul- dire,, che non s aipetto a coniecrarlo, che fofle venuto ds

Coftantinopoli TafTenfo e la licenza dell Imperadore . E queflro pcrch&
in quel tempo Roma era affcdiata da i Longobardi ,

ed efli tacevano un

gran guafto per tutta 1 Italia. Avca dianzi detto lo fteffo An^tcufio,
che vivcnte ancora Papa Benedetto \ iuddetci Longobardi fcorreano per
fiitta r Italia; e che a quetti fieri aialanni portati dalla Guerra fi ag-

giunfe anche uni terribile Careltia, a cagion delia quaie molte For-

tczze fi rcnderono ad efli Longobardi, per pocer avere di che cibarfi .

t ero conofciuco da Giuftino Augullo il pcricolo, in cui fi trovava Ro
ma per cagion della Fame e delh Mortaliti, che 1 afffiggeva, fpedi
ordmi in Egicto, afHnche conducefFero cola moire navi cariche di gra-

ni, che &quot;baltarono appunto a rincorare i Cittadmi, e a rcnderli anirnofi.

per foftenere gl lnlulti de Longobardi . NelPedizione d Errr.anno Con-
tratto fatta dai, Canifio, que(to fatto vien rifcrito- all Anno f8i. Ora
in mezzo a qtielle afflizioni termino ia fua vita Papa J&nedttfv*- 1. e

troppo importando alia falute di Roma 1 avere un Papa in mezzo u

tante turbolcnze, il Clero e il Popolo fi credertero per quetta volta

difpenfati dall afpettare gli oracoli delJa Cortc Imperiaie per confe-

crar Papa \\ nuovo eletto ,
cioe Pelagio II. Romano dr Patria . Sic-

come offcrvo il Cardinal Baronio CO, le crudeha ufatc verfo i Popoli
(g) Vzrtn.

d iralia da Loneoburdi^ non falamente procederono daH effl-r egiino
M.?iniii, hit. .~ . f i. t 7/ x j ii

ad An:t. Barban di Nazione, e gente feroce, ma ancora aalla diverlna delia

5.73; Religionc. Certo e, che la maggior parte d effi profefiava la Rcli-

S
onc Grilh ana, ma non gia la Catcolica, fegucndo efli al pari dc&quot;

oti, de Vandalise de $ vevi !a Setta d Ario. Oltre a cib alcuni fra

efli, e rnolti dc gli aufiiiarj, che con ciTo loro crano calari in Italia,

tenevano tuttavia la credenza e i nti dc Gentili . Percio non e da

iVupire, fe cotloro infieriflero anche contra delle Chiefe e de Saccr--

doti Cat;olici. Nondimcno le principal! calamiti dell Jtalia in queiti
tern?
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tempi provennero dalla Guerrn, madre d incredibili guai, roafiima- ERA VoJ

mente ne Secoli d allora, e dalfa refiftenza, chc fecero le Citta e i
ANNO 5,

Luoghi forti de gl Italianr, i qaali non amavano di paffar fotto !a fi-

gnoria di quefti barbari foredieri. E in cotaii disavvtmure principal-
mente refto immcrfa Roma colle Citta e paefi circonvicini, i quaK
per quanto poterono, ilettero coltanti nella divozione del Romano 1m-

perio . Defcrive San Gregorio Magno (&amp;lt;) Papa, parkndo di cole dc

fuoi di, lo ftato miferabile di quelie contrade, con dire: che dopo
efferfi vcduti varj fegni , che precficcvano le fventure d Italia, venncro M. 3-c. 3 8 -

i Longobardi, ; quali fecero man baJJa fopra II gcnere umano
, gia tre-

fciato in quefta Terra a guifa di campi riccbi di fpeffe fpiche . Gia ft veg-

gono fpopotate Citta, fortezze abbattute
, Cbiefe incendiate , Monafterj d Uo-

mlni e di Donne abbattuti, intere campagne alhandonate da gli agrlcoltori ,

di rfianizra che la, terra refta in folitudiite ,
ne i; Ba chi / abiti ,

ed ora of-

ferviamo occupati dalle fiere ttcnti luoghi^ che- prima contene-vano una co~

fiofu moltitudine di perfo/ie . Quefta e la pittura, che fa de fuoi tempi,
e maiTimamente de contorni di Roma, il Santo Pontcfice , La mede-
fima fi mira ricopiata e ripetuta da Paolo Diacono (*), il quale cio &quot;)

fa*

r\ n~ 11- f i / - uiaconus
non oitantc oilerva, che da i paeu involti in tante miiene, convien

/ i (

cccettuar quelli, che Alboino avea prcfo, come la Venezia, la Li-

guria, la To-fcana, 1 Uuibria, ed altre fimili Provincie . In quefte fic-

comc ubbidienti, e divenute fue proprie, non efcrcitavano i Lcngo-
bardi le poco fa narrate crudelu, raa si ben fopra i altre, che v-

ceano contrafto alia lor potenza e voglia di dominare: il che fempre
piu faconofcere, fe il Cardinal Baronio fo(Te tmon interprete de giu-
dizj di Dio all Anno 570.

Benche gli ellratti di Mcnandro Protettore fieno fquarci fenz or-

dine di anni, 1 un dictro 1 altro infilzati, pure fembra, che a que-
iti tempi pofia appartenere un fatto da lui raccontato (0 . Cioe, che (c)

neir dnno pwto dell hnperio di Tiberio Coftantino ( verifimilmente vuol *
tT

dire del iuo Imperio Cefareo, cominciato ful fine dell anno f74. ) cir-
aifl

ca cento mila Stlavi fecero irruzi-one nella Tracta . Dopo le quali pa- fag. 114.

role fcguita a darci una notizia, che nondimeno c ftaccata dalla prcce-
dente. Cioe che &quot;Tiberio Coftantino Cefare mando in Italia moho oro

ufyue ad centum triginta pondo, come traduiTe il Cantoclaro, il che fe

per awentura lignificaffe folamente cento trenta libre^ farcbbe una biv-

gattella. Secondo me il tefto Greco ha fino a trenta centinaia, cioe

tre mila Libre d oro^ che Panfronio Patrizio avea portato da Roma all

I-mpcradore. Coltui era ito alia Corce di Coftantinopoli, per trovar

manicra da poter liberare 1 Italia opprefla dalle incu-rfioni de Longo
bardi . Ma Tiberio Ccfare, a cui piu che cgni- altra cofa ftava fulle

fpalle la guerra co i Perfiani, e dvetro a quella impiegava tutte le fue

forze e penfieri, non pote mandar gente in Italia, ne prendere a far

guerra in Oricnte, e in Occidente . II perche diede quel danaro a Pan-

fronio, acciocche fi (tudiane di ben impiegarlo con proccurar di gua-

dagnare alcuni Capiiani de Longobardi , che andaffcro a militarc in Q-
ricn-
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ANNO 579- non gli venifle fatto, ft (tudialFc di comperar da i Re Franchi un buon

corpo di gente, capace di rompcre la potenza de Longobardi . Di piu
non s ha da Menandro Protettore, che falta appreflo alle cofe de Per-

iiani, contra de quali era in campagna Maurizio Generale della Greca

(a) Evarr. Armata, il quale, lecondoche abbiamo da Evagrio (&amp;lt;),
fu aflunto da

L j. e. 19. Tiberio Coitantino Augulto a quella Dignita iolamente .dopo la mor-
te dell Impenidor Gmttmo.

Anno di CRISTO DLXXIX. Indizione xn.
di PELAGIC II. Papa ^.

di TIBERIO Coftancino Imperadorc 6. e 2.

Confole TIBERIO Au GUSTO,

FU fplendido il primo giorno del prefente Anno , perche Tiberio

Augulto procedette Confole, e celebro quelta folennita colla ma-

gnificenza ulata . Jntanto gli afF^ri d Italia andavano di male in peg-
gio&amp;gt;

e forfe parlo di queiti tempi in uno de fuoi fquarci Menandro

&amp;lt;b)
Menan- Protettore , () la dove fcnvc : che quad tutta 1 Italia fu devaftata e

der protect, rovinata da i Longobardi . Anche i Abbate Biclarienfe (f) all anno fe-
i. HI- condo di Tiberio nota, che i Romani facevano in Italia una lagrime-

fag . 116. y l gucrra contra de Longobardi . E vuol dire, che andava lor male

(c) johnn. per tutti i verti. Per quetto comparvero di nuovo a Coftantinopoli non
Bidariinjts jo quanti Scnatori Romani, inviaci dal Papa con alcuni Sacerdoti per
tn chrome.

jmpiorar foccorfo dall Imperadore . Ma era troppo grande 1 impegno,
in cui fi trovava Tiberio Auguito per la guerra, che piu phe mai bol-

liva in Armenia e in Oriente fra 1 Imperio e i Perfiani . Venne ben-
si a morte in queft auno Cofdroe Re della Perfia, ma Ormifda, fuo Fi-

gliuolo, piu fiero ancora e iuper.bo del Padre, continuo le oftilita con
tra de Greci, ne voile incendcre propofizioni di pace. Tiberio non a-

vea foldatelche da Ipedire in Italia: contuttocio fatto uno sforzo,or-
dino, che li arrolafle un corpo di gente, e 1 invio a quella volta. Ma
il fuo maggiore lludio conliite in adoperar regali, corne di fopra fu

detto, co i Capitani de Longobardi, e prometterne .affai piu di ma-
niera che molti d effi prelero partito nelle truppe Romane. Cosi Me
nandro Protettore. Tuttavia a poco dovette ridurfi quefto vantaggio,

perche non apparifce, che punto miglioraffero le cofc d Italia, fc per
avventura non fu, che a forza di doni i Longobardi s induflero a le-

vare 1 afledio da Roma. Ora la menzione fatta da Menandro de Sa

cerdoti inviati dal Romano Pontefice a Coltantinopoli, a me fa cre

dere, che fia da riferire, a quelti tempi 1 andata di San Gregorio Ma-

gno a riGedere it} Coilantinopoli col titolo ed impiego di Apocrifaria
Pon-



ANNALI r&amp;gt; ITALIA. 439
Pontificio . Oggidi chramiamo Nunzj Apoftolici queftf riguardevoli ERA Volg

Miniftri della fanta Scde . Snleano allora i Papi tenerne fempre uno ANNOJVP

preffb dell Imperadore in Coilantinopoli, e un altro ancora in Raven
na preflb dell Efarco, affinche nell una e nell ahra Corte accudilTero

a gl interefli e bilbgni della Chiefa Romana . Cerro e; che Pelagio If.

Papa qucgli fu, the avuta confiderazione alia nebilta della nafcita, al

ia prudenza e fperienza ne gli affari, e al fapere e alia rara pieta di

San Gregorio, conobbe di non poter fcegliere miglior mobile di lui,

per valerfene in quell ufizio. Cavatolo dunque fuori del Moniftero,
come fu di opinione il Cardinal Baronio, e creatolo uno de fette Dia-
coni della fanca Chiefa Romana, 1 invio Apocrifario alia Corte Impe-
riale. Giovanni Diacono nondimeno nella Vira di quefto gran Ponte-
fice fcrive (&amp;lt;),

che Benedetto Papa il fece Diacono, pofcia Pelagio (a)

JI. fuo Succeflbre non ntolto dopo lo fpedi a Goftantinopoli . Quefta opi-
na

nione vien creduta piii fondata da i Padri Benedettini di San Mauro ^
Vlt* Gre-

nella Viti del medefimo Papaj ma in un altra antichiffima Vita di San *!/
Gregorio, pubblicata dal Padre Bollando, abbiamo un forte fonda-

mento per la fentenza del Baronio .

In queft anno Imperante Serenijjimo Tifierio Coffanttno Autufto ,
An

no Imperil cjus quinto ,
eodem Confute ,fub die III. Nonwum Novembrium^

Indittlone XIII. che aveva avuta il (uo principio nel Settembre, fu

celebcato un Concilio ne\l Ifola di Grado da Elia Arcivefcovo, o fia

Patriarca d*Aquileia, e da i Vefcovi fuoi SufFraganei, nel quale fu

determinato, che la Sedia Metropolitana d Aquilcia da li innanzi fofTe

fermata nella fteffa Ifola di Grado giacche i Longobardi occupavano
la Citta. d Aquileia . Ubbidivano(*) tuttavia all Imperadore le Ifole

della Venezia, e 1 Iftriaj e perb parte de SufFraganei della Chiefa di

Aquileia era fotto il dominio Imperiale, e parte fotto quello de Lon
gobardi . ElefT; piuttofto il Patriarca d eftere fotto gl Imperadori ,

che fotto i Barbari , e trasferi per quefto la Cattedra Metropoli
tana in Grado . Nella Cronica del Dandolo () e ftampato il fud- (b) r&amp;gt;,indn-

dctto Concilio
,

e quivi non folamente fi legge un Breve di Pa- lus chronic.

pa Pelagio II. che appruova quella Traslazione, ma vi fi rnira an-
v*netT l i

1 n 7 .7 r. n T VT T
S-er -

cne intervenuto Lorenzo P rete
, Leg&to delta Sede sJpofiolica. IMe ha

parlato a lungo il Cardinal Noris (&amp;lt;). Ex

da maravigliarfene non po- (d

co, perche que Vefcovi erano Scifmatici, non volevano ammettere il Dijfert.it.

Concilio quinto Generale, e nel medefimo loro Sinodo confermarono de s
&amp;gt;&quot;&quot;

^
:

talmente il Concilio quarto Calcedonefe ,
che fecero ben conofcere ,

?

ch efcludevano c riprovavano il Q^iinto . Ne il Legato del Papa vi dice

una parola in ccntrarioj e il Papa, benche uomo di petto, nulli fcri

ve in quel fuo Breve, per efortare Elia alia pace e all unita della Chie
fa. Certo io ho talvolta dubitato,,fe mai quella Lettera di Papa Pe

lagio

(*) Non intcnde il dottiffimo Autore, in quefto ed in altri fimili luoghi, delle

di Rialto, poichc la nafcente Repubblica godeva della fua liberta..
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e quel Legato poteflero a noi eflere venuti da qualche giunu
ANNO 579. fa[ .ta co i tempo a quel Sinodo, per autenticare la Traslazion delta Se-

dia di Aquileia. Ma ultimamente non folo ha dubitato di quello il Pa-

00 De z?- d re Bernardo dc Rubeis 00 dell Ordinc de Predicatori, ma ha anche
Ids Di/ert. foftcnuto, che da capo a piedi fia Itato finto quel Concilio, per legitr
de schifma- timare la Traslazione fuddetta. Tali fon le ragioni da lui addotte, che
te Ayiut- non ft p0tra far capitale di un tal Sinodo in avycnire. Credefi, che

San Gregorio il Grande nell anno fP$. fi applicafle a fcrivere i fuoi

(b) Gregor. Dialoghi . In efli egli racconta 0&amp;gt;),che quindici Anni pnma (c per confe-
M, Dialog, guente fotto queft anno) alcuni Longobardi avendo immolato al Dia-

^
8

C * 7 v l un Capo di Capra, e adorandoio ,
vollero coftrignere a far lo

fteflo quaranta prigioni Italiani. Ricufando quciH di adenre al rito fa-

crilego ,
furono tagliati a pezzi da que Barbari Infedeli . E una fimil

gloriofa morte fccero alcri quaranta Contadini, preii da altri Loago-
bardi, perche non vollero mangiar carni fagrificate a i loro falfi Dii.

Ma ficcome fu avvertito di fopra, i piu de Longobardi, benche A-

riani, tenevano per fua la Religione di Crifto; e pero i fuddetti ec-

cefli fon da attribuire a que pochi o moki Gencili, ch erano mifchiati

, ., con loro. Lo fleffb San Gregorio in una Lettera 0) fcritca a Brune-

l 7. Etift.i. fhitde Regina de Franchi, e a noi teftimonio, che era i Franchi (la
nunc lib. 9. maggior parte Criftiani e Cattoiici) fi trovavano tuttavia di quelli,
Efifl. ii. cne immolavano a gl Idoli, adoravano gli Alberi, e faceano fagrifizj

a i Capi dc gli Animali . Per altro confefla il rnedcfimo fanto Ponte-

fice nel fopra citato Dialogo, aver Iddio cosi temperata la crudclta

dc Sacerdoti Longobardi Ariani, che non pcrfeguiuvano punto la Re
ligione Cattolica ,

Anno di CRISTO DLXXX. Indizione xm.
di PELAGIC II. Papa 3.

di T i B E R i o Coftantino Imperadore 7. e
j.

N
L Anno I. dopo il Confolato di TIBERIO AUGUSTO.

*On ci fomminiftra Paolo Diaeono ordine ficuro di tempi nel ri-

ferire i ratti d Italia, c pero indarno fi vuol adoperare la di lui

autorita, per iltabilir gli anni precifi dell av venture ch egli racconta..

Chieggo io licenza di poter rapportare fotto il prcfente un fatto di

(d) Paul Farealdo^Vrimo Duca di Spoleti 00. Quefti con un buon efcrcito di

Longobardi portatofi a Clafle, s impadron) di quclla ricca Citta, con

ifpogliarla di tutte le fue ricchezie . Era Cla/e^ come di fopra accen-

nai, una picciola Citta, come Borgo di Ravenna, da cui era lontana tre

mjglia. Cosi fu appellata, perche quiyi i faggi Romani tcneano conti-

nuaracnte una Clafle, cioe un Arroata navale per difcfa e ficurezza del

Marc
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Marc Adriatico. La fua fituazione anche oggidi fi vede fra il Me^ ERA

V&amp;lt;yig.

zogiorno e Levante rifpctto alia Citta di Ravenna. Cola faceano fca!a AN NO 580.

i Legni mercantili, c perb abbondava di ricchezze . Girolamo Rof-
fi (a) pretcnde, che Furoaldo mettcfTe 1 afledio a Claflc nrll anno

f7&amp;lt;S.
M R ,^,eus

c che finalmcnte nell anno fjS. ne divenifTe padrone . Di quelto lun- Hift. Rav.

go afTedio non apparifce pruova alcuna prefib gli amichi. Ben fi rica-

va da i fufleguenri racconti di Paolo Diacono, che Faroaldo lalcib aui-

vi un buon prefidio, perche folamente fotto 1 Efarco Smaragdo \ Gr-e-

ci ricupcrarono quclla Citta. Siam pofcia condotci da quelta azionc

del Duca Faroaldo ad intendere, che gia era formato il riguardevol
Ducato di Spokti, di cui primo Duca fu egli fteilb. In quefto Du-
cato fi comprefero dipoi la capicale Spoleti, Norcia, Rieti, Ameria,
Citu di Caftello, Gubbio, Nocera, Fuligno, Allifi, Terni, Todi ,

Narni . Mi fo io a credere, che paffiille anche allora il dominiod eflo

Faroaldo di qua dall Apennino; e certo da li a qualche tempo tutta

1 Umbna Seuentrionale con Camcrino capo della medefima, fi mio-
va unita al Ducato di Spoleu, e fignoreggiata da i Longobardi . Ej
appunto circa quelti tempi e d avvilb il Sigonio (b) che veniflero in ^ s^n -

potere d effi Longobardt varie Citta e Caftella di que contorni, cioe
*

*^*
Sutri, Polimarzo, oggidi Bomarzo, Orta, Todi, Ameria, Perugia,
Luciuolo (vien creduto oggidi Poate Ricciolo] ed altri Luoghi, pei-
che mancavano le forze all Efarco Lottgino da difendere que paefi , quan
go egli fteflb penava a follcnerfi in Ravenna. Non da altro m imma-

gino io, che il Sigonio deduccflc un tal fatto, fe non dall aver tro-

vaco prcflb Piolo Diacono (f), che da li ad alcuni anni, regnando il (0 Pauim

Re Agilulfo, R jmano Elarco ricupero quedi mcdcfimi Luoghi con ri-
J3 &amp;lt;t -

&quot;.

&quot;

torli dalle mam de* Longobardi . Ma da cio non apparifcc, che tali Lan lLrd
conquiftc foflero fatte dalla Naxion Longobardica in quefti tempi. Mol- I, jjT c. 8.

to era gia.,
ch efli fcorrcano a man falva per 1 Italia, foctomettendo

tutti que Luoghi, che li trovavano in iftato di non poter fare refi-

ftenza . Pub parimente accennarfi come feguito verfo querti tempi 1 ac-

quilto del Sinnio, fatto da gli Avari o ha da gli Uani dominant!
nella Pannonia dopo un lungo afTc-dio (if). Tiberio Coftantino Augu- W MmaK-

ilo, non avendo potere di foccorreHo, ne ordinb la refa, e gli con-
^er -&amp;lt;*

venne pagare per giunta una gran Comma d oro a coitoro, perche dc- J^ / .?&quot;

poneflcro 1 armi, c lafciaflcro in pace 1 lmperio, makrattato da i Per- fag. 175.
in Oriente, c peggio in Italia da i Longobardi.

Kkk Anno
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Anno di CRISTO DLXXXI. Indizione xiv.

di PELAGIC II. Papa 4.

di T i B E R i o Coftantino Imperadore 8.64.

L/Anno II. dopo il Confolato di TIBERIO AUGUSTO.

ERA Volg. CCrivo io la Nota Confolare fecondo il rito ufato ne Secoli precc-
ANN058i. i3 denti, qiralors vertira nocato 1 anno col Poft Confulatum . Per al-

tro fi offerva in alcuni de gli Autori antichi una ftrana maniera di di-

fegnar gli anni dopo la raorte di Giuftiniano Augufto, avvertita piu
volte dal Padre Pagi-, cioe in vece di dire il printo Anno dtpo il Con

folato , prefo neU anno precedente dall* Imperadore, diceano Y Anno fe
condo dopo il Confolato. Altrove ho io rapportato un Marmo Ravenna-

te, buon teftimonio di quefta uftnza, leggendofi ivi feppellito Giorgio
(a) Thefatir. Uorfio Chiariffimo Banchiere (a) fub die Pridie Nonarum Augitftarum ,

Novas in- Indiftione XIIIL Imperante Domino noflro Tiberio- Cotiftantino Perpctuo

Augufto Anno VIII. & Pojl Confulatum ejufdem Anno III. Quelte note
p5- 43-

Cronologiche, fe pur non v ha error ne Copiili ,
indicano 1 anno pre-,

fente, e ci confermano 1 elezione di Tiberio Coftandno Cefarc fegui-
ta dopo il di 6&quot;. di Agofto dell anno f/4- E pure queft anno che era

il Secomlo dopo il Confolato, vien qui chiamato il Terzo . Nella Cronica

(b) chront- AlefTandrina (^) a tenore di quanto anch io ho fcritto , e fegnato il pre-
ton Alexan- fente anno coll Anno IL Poft Conftdatunt . E pero potrebbe nafcer fo-

irwttm.
fpetto di qualche sbaglio, e che (i avefle da anticipate il Confolato di

Tiberio Coftantino . Certo non fi. sa intendere il perche d una formo-

la tanto diverfa dal coftume de gli antichi, al quale ho io creduto di

dovermi attenere. Ho io poi detto piu d una volta, che Paolo Dia-

cono fcriffe quel, che potd fapcre delle irnprefe de Longobardi, ma
che gli mancarono troppe memorie per teflere una Storia compiuta di

quefti tempi. Ecco che non da lui, ma da una Annotazione trovata

(c) Maiil- dal Padre Mabillon (^) in fondo ad un Codice manufcritto del Te-
lon Ana- foro ^j Santo Agoftino, compilato da Eugipio Abbate fi raccoglie la

iff.

êgucnte notizia. Cioe ivi fi legge emendato il Libro da Pietro No-
taio della fanta Cattolica Chiefa Napoletana d ordine di Reduce Ve-
fcovo di quella Citta fub die Iduum Decgmbrium

, Imperatore Domino

noflro Tiberio Coftantinopolis (ha da dire Coftantino} Augufti ( vuol dire

Auguflo ) Anno Septimo , Poft Confulatum ejufdem Augufti Anno Tertio
,

IndiElione Quintadecima , objidentibus Langobardis Neapolitanattt Civitatem .

Crcdette il Padre Mabillon, che tal Nota ci defle a conofcere 1 anno

f8i. Ma ficcome avverti il Padre Pagi, qui e difegnato 1 anno pre-
fente y8i. perche 1 Indizione XV. ebbe p-rincipio nel Settcmbre di

qucfto medefimo anno. Da ahre parole d efla Annotazione apparifce ,

che
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che Eugipio Abbate fiori molto prima di quefti tempi, ficcorae ancor ERA Voig.
io (&amp;lt;0

otfervai nellc Annotazioni alle Vite de Vefcovi di Napoli , fcritte ANNO 581.

da Giovanni Diacono. Ricavafi in oltrc dalla ftefla Nota, che Redu- (3-\^
er

ce fu ordinato Vefcovo da Papa Pelagio II. e pero fioriva in quefti scripftr.

tempi. In quelle Annotazioni non avvertii io, che Sigeberto s era Pan. u.

ingannato in rapprefenrarci il Vefcovo Reduce contemporaneo delPAb- Tem. i.

bate .Eugipio: il che fu cagione, che il riputafli Vefcovo raoko pri
ma -de tempi di Pelagio II. Papa. Quel che piu importa, impariatno
di qui, che nell anno prefente la Citta di Napoli fu aflediata da i Lon
gobardi, lenza che fi fappiano altre particolarita di quelto fatto . Certo
e nondimeno, che quella Citta ne allora ne poi non venne in potere
de Longobardi . E poffiam folo comprendere di qui, che la maggior
parte della Campania dovea gia eflcre itata prcfa da loro con altri paefi,
e percio formato in qualche maniera 1 infigne Ducato Beneventano

^ di

cui fu primo Duca Zottone . Crcdette il Cardinal Baronio , che in

queft anno fofle creato Arcivefcovo di Milano Lorenzo jtinivre dqpo la

morte di Frontone Scismatico. Ma ficcome fu di fopra avvertito all&quot;

anno f6p. molti anni prima egli fuccedette ad Qnoratt Arcivefcovo
,

eletto in Geneva dal Clero Cattolico, e da i Nobili Milaneii cola ri-

fugiati, ficcome Frontone fu eletto in Milano da quei, che non accet-

tavano il Concilio Quinco Generale . Nel Catalogo dc gli Arcivefcovi

di Mihno, pubblicato dal Padre Mabillon W, e poi dal Padre Pape- (b) Ma&ill.

brochio (0, ii legge: Fronttts Jedit jinnos XL depofitus in Genua ad Muf. italic.

S ...... Percio dal Padre Pagi (d} fu creduto, ch egli non meno di
(jr)

^a
lf
ebro~

Lorenzo fofle eletto in Geneva, c quivi ancora averfe la fepoltura .

C

M
!

^ 7

Ma nel Catalogo piu antico d effi Arcivefcovi, da me dato alia luce Ad. sanft.

fra gli Scritton dellc cofe d Italia (0 non fi legge, che Frontone fofle (d) P&quot;gtns

feppellito in Genova. -Ne Genova era peranche venuta in poter de ^
rst!C - Sar-

Longobardi. Anzi per paura di quefti s era cola jifugiato 1 Arcive- uM^Stri-
fcovo Onorato con aflai altri Nobili. E pero quefta, ed altre ragio- ptor. Part.

ni concorrono ad indicate, che feguifle in Milano 1 elezione e latnor- J! - T- 1-

te di quefto Arcivefcovo Scifmanco . Leggonfi preflb gli Scrirtori

Milaneli varie femplicita intorno al fine del Simoniaco, o Scifmatico

Frontone , derife dal Dottore Giufeppe Antonio Safli Bibliotecario

dell Ambroiiana di Milano nelle fue erudite Annotazioni al Regno ^ skonii
d Italia del Sigonio (/) . -Mario Vefcovo Aventicenfe fini in queft anno Optra&quot; i. ;.

di fcrivere la fua Storia, di cui farebbe da defiderare, che fofle re ft a- EAl! - Me-

ta qualche copia men difettofa di quelle, che han fervito alia fua edi-
dtola?&amp;gt;c J-

zione .

Kkk 2, Anno
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Anno di CRISTO DLXXXII. Indizione xv.

di PELAGIC II. Papa j.

di MAURIZIO Imperadore i.

L Anno III. dopo il Confolato di TIBERIO AUGUSTO.

ERA Volg.
ANNO 581.

(a)
thius in Vi

ta Sanfli

Eutychii.

(bl Citron.

Alexanir.

(c) Tktoph.
in Chronog,

(d) Evagr.
I. 5. c. 13.

(e) Grtgor.

Turoncnfis
lit. 5. c. 10.

(f) Theo-

fhiiuftus
lit. i. (. ].

PAfso
in queft anno a miglior vita Santo Eutichio Patriarca di Co-

ftanrinopoli, che prima di morirc predifie a Tiberio Coilantino Au-

gufto il viaggio ifteflb. Vcnne in facti a mortc nel di 14. d Agofto
quefto Imperadore, ficcome abbiamo da Euftatio

(&amp;lt;),
dalla Cronica

Aleflandrina W, da Tcofanc (0, e da altri . E ben s accordano uuti

gli Scrittori in efaltar Ic di lui Virtu . Era per atteftato di Evagno 00,
chc fioriva in quefti tempi, Principe di dolci coftumi, di rara ck-

menza, di fomma affabilita. Amavatutti, e pcrb era amato da tutd.

Stimava fc ftefloricco, allorche potca donare,c fpezialmente per fol-

levarc le indigenze altrui
,
di manicra che niuno de gii Augufti gli an-

do innanzi ne lla gloria d eflere Limofiniere. In quefto propofito rac-

conta Gregorio Turonenfe W allora vivente, moke cofe, che allow

fi dicevano, cioe d avcr egli trovato piu d un teforo in premio dell*

infignc fua Carita . Riputava quefto buon Principe oro fallb quello ,

che fi fofle raccolto colic lagrime de Sudditi . Aboli ancora il perverfo
abufo di comperare i pefti de Magiftrati nclle Provincie, conofcendo,
che quefto era un venderc i fudditi ad e(Ti Magiftrati. Nel di quinto

d^Agofto aveva egli dichiarato Cefare, fecondoche s ha da Teofilatto

Simocatta (/), c da altri Autori, Maurizlo Generale dell Armi in Orien-

te, che gia s era fegnalato in varic battaglie con riportarne vittoria :

nella quaP occafione Giovanni Queftore a nome d eflb Tiberio Augu-
fto infermo fece una bella parlata a gli

aftanti. I.eggefi fra le No-
velle aggiunte al Codice, fecondo 1 edizion del Gotofrcdo, una Co-

ftituzion d eflp Tiberio, rapportata da Giuliano Antcccflbre colic fe-

guenti Note: Data III. Idus Augufti Coftantinopoli, Imperil Domini no -

ftri Tiberii P. P. Augufti Anno ottavo, & poft Confulatum ejus Ann* ter-

tio, if Tiberii Mauricii Midffimi C&amp;lt;efaris
Anno frimo . Cioe nel prefente

anno nel di i}. d Agofto, nel quale e da oflervar V Anno III. dopo il

Cunfoltto, conforme a quanto anch io ho fcritto, e come efigeva i

coftume de gli antichi, c non gia il Quarto , come altri amarono di

fcrivcre .

Non pafsb il medefimo di i?, d Agofto, che fibirio Augufto

proclarao Imperadore il fuddetto Maurizio, con far feguire gli fponia-

Ji fra lui, e Coftaniina fua Figlia-, e nel gicrno appreflb ceflando di

vivcre, lafcio libero il Trono al fuo Succellbrc . Era Maurizio allora

in eta di quarantatre anni , nato in Arabiflb Citta dclla Cappadocia,
cd
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cd avea tuttavia vivo Paolo fuo Padre, c parimente la Madre, che chia- ERA Voig.

mati a Coftantinopli, furono femprc in grande onore preflb di lui. La AN no 581.

fua tcmperania, la fua prudenza, cd altre Virtu, hanno la tcftimo-

nianza di Evagrio, di Teofilatto, c d altri; confeflando anche Me-
nandro Protettore W d eflerfi moflb a fcrivere la fua Storia, perche (a) Menan-

Maurizio fi dilettava aflaiflimo della Poefia, e delle Storie, e regala-
der P rctefl -

va gencrofamente i begl Ingegni, che certo non faranno ftati pigri in s
*

a

H
,

-

r

dire aflai bene di lui. 11 Cardinal Baronio in quefti tempi imbroglia exccrftis
forte la fua Cronologia, ingannato da un tefto guafto d

1

Evagrio, con Suids,

aver differito il principio dell Irnperio di Maurizio fino all anno f8tf.

Ma nelP Appendice del Tomo XII. correfie un si gran falto, riferen-

do 1 elezion d eflb Maurizio all anno f8$. Ma e fuor di dubbio, che
nelP Agofto del prefente anno Maurizie Tiberio fuccedette nelP Impe-
no a Tiberio Ceftantino fuo Suocero, ficcome anche il Sigonio diligen-
temente avea avvertito prima del Cardinal Baronio, e prima ancora

notarono Mariano Scoto, ed Ermanno Contratto. Penfa il Padre Ma-
billon, (), che circa quefti tempi- s abbia da riferire la diftruzionc (b) M*l-~ill.

dell infigne Moniftero di Monte Cafmo, quantunque Paolo Diacono &quot; Annat -

la rapporti molto piu tardi . Sopra cib hanno difputato varj Eruditi . aj
u &quot;

La verita fi e, che i Longobardi arnvati al facro Luogo lo prcfero, 580.
ma fenza poter mettere le mani addoflb ad alcuno di que Monaci, che
tutti fuggendo cbbero la. mam-era di falvarfi

, vcrificandofi la predizio-
ne fatta da San Benedetto, e rcgiftrata da Sun Gregorio Papa ne fuoi

Dialoghi (*). Se n andarono i fugitivi Monaci a Roma, feco portan- (C)

do Poriginale della Regola lafciuta loro dal Santo Patriarca, e la mi- **

lura del vino, e il pefo del pane, che giornalmente fi difpenfava a i
l - z - * 7 -

Monaci , fecondo il prefcritto da eflb Sun Benedetto . Benignamente
accolti dal Pontefice Peiagio, ottennero da lui un luogo preflb la Ba-
filica Lateranenfe per fabbricar ivi un Moniltcro. Moltifllmi anni di-

poi refto difabitato c deferto quello di Monte Cafino, e fenza che mai
. i Monaci fi prendeflero penfiero alcuno di trafportare di la i Corpi di
San Benedetto e di Santa Scolaftica, lafciati ivi in abbandono . Ev

di

parere il medefimo Padre Mabillon (^), che pcco dope la morte di Ti-
( u

berio ^ugufto^ San Grpgorio, Apocrifario Pontificio allora in Coftanti- ib. ^Ann.
nopoli, fofle richiamato a Roma da Papa Pelagio, al quale il ncvello S 8l&amp;gt;

Impcradore mando un nuovo fuo Apocrifario, cioe Lorenzo Diaco
no. Ma fe non fon fallate le Note di una Lettera fcritta da eflb Pa
pa al medefimo San Gregorio, mcntre era alia Corte Imperiale, con-
vien credere, che molto piu tardi egli fe ne tornafle in Icalia. Efla
Letvcra, rapportata da Giovanni Diacono (0 nella Vita del Santo Pon- (e) Jha.
tefice, e dal Cardinal Baronio, fi vede Data Quarto Nonarum Ofto- D &amp;lt;*&quot;J -

brium, Indittiune Tertia, . Comincio ad avere corfo nel Settembre dell
V&quot;

f-b

Grt~

anno 5-84. V Indizione Terza, e perb almen fino all anno ySf. convien-TV.
diffen re il ritorno di San Gregorio in Italia.

Anno
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ERA Volg.
ANNO 583.

(a) Theoph.
in Chrono-

graphia .

Theophda-

Anno di CRISTO DLXXXIII. Indizione i.

di PELAGIC II. Papa 6.

di MAUJR.IZIO Iraperadore 2.

Confole &amp;lt; MAURIZIO AUGUSTO .

FOndato
il Padre Pagi fulla fede dclla Cronica Aleflandrina, di Ce-

dreno, e fpezialmente di Teofiktto, crede, che Maurizio Augu
fto prendefle il Confolato folamente nell anno ieguente, e .non gia nel

prefente, come erano una volta foliti i novelli Imperadori . Perche io

il rapporti all Anno prefente, ne addurrb i motivi nel fufleguente. ,Fu-

rono, fecondoche abbiamo da Teofane GO, funeftati i principj del go-
verno di Maurizio Augufto da un Tremuoto fpavcntofo, che a di io.

di Maggio fi fece fentire in Coftantinopoli, per cui tutto il Popolo
flu/l. i.e. 3. ricorfe alle Chiefe . Gli Unni, o vogliam dire gli Avari, cioe i Tar-

tari, che fignoreggiavano nella Pannonia, oggidi Ungheria, ed erano

divenuti padroni del Sirmiq, fempre inquieti, ed .avariffimi,, e :pero

fempre anfanti dietro a nuovi guaxlagni, ben veggendo la debolezza

dellMmperio &amp;lt;.d :C&amp;gt;rierite., fpedirono circa queiti tempi Ambafciatori a

Maurizio Augufto con dimandargli la lomma di ottanta mila fcudi^d o-

ro, che pretendevano dovuti loro pel regalo annuo, che 1 Imperado-
re fecondo i patti prccedenti era tenuto a .pagare . E ne dimandarono
anche venti mila di piu . Lafcioffi indurre Maurizio Augufto per aver

la pace, e fu forzato a far -tale sborfo, e .loro mando ancora in dono
un Elefante, e un letto d oro, che richiedevano . Ma ne pur quefto
bafto a quetarli . Tornarono a chiedere (otto varj altri pretcfti venti

mila fcudi; e perche 1 Imperadore non fi .fenti voglia di pagarli, que-
fta infaziabil genre prefe I armi, s impadroni dclle Citta ; di Singido-

ne, d Augufta,, e
: di V-iminacio nella Mefia,, allora fottopofte alla-Pre-

fettura dellMllirieo. Affediarono dipoi la Citta d Anchialo, .fecero al-

tre conquifte,=e giunfe il Principe loro, appellate come
gji ,altn -Ca~

ga.no i infino a ftrapaz,zare i Legati a lui inviati da Maurizio. Quefte
dure lezioni davano i Barbari allora ali Imperio d Oriente., il quaie nel

medefimo tempo era invoko nella guerra de Perfiaai
, infelicemente fn-

ftenuta da .Giovanni , chiamato Muftacchione per gli lunghi muftac-

chi, ;
che ^portava, Generale dell armi in Oriente. Pero non e da noa-

ravigliai*fi, fe gli affari d Italia paflavano male, non potendo Maurizio

accudire con forza a tame parti,
e .a tanti neraici . Penso nulladimeno

Girolamo .Roffi (A), che .informato efTo Augufto intorno a quefti tem

pi del ;fommo ,bifogno, =che avea 1 Italia d un buon Generale d Arnaa-

ta, richiamafTe a Coftantinopoii 1 Efarco Longino, e mandafle in fuo

luogo Smaragdo^o fia .Smeraldo a Ravenna, Ma non refta nell antica

Sto-

(b) Rubeut

Hlftor. Ra-
venn, lib. 4.
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Stem veftigro alcuno, per determinare, quando Longino deffe luogo ERA Vo!g.

a Smaragdo. Ne la Lettera di Papa Pelagio, da cui il Rofli prefe mo- Anno 584.

tivo d immaginar queflro cambiarnento, ferve al propofito, per nulla

dire, ch efla anche appartiene all Anno, f84. feguente .

Anno di C R i s T o DLXXXIV; Indizione 1 1.

di PELAGIC II. Papa 7.

di MAURIZIO Imperadore 3..

di AUT A RI Re i.

L Anno I. dopo il Confolato di MAURIZIO AUGUSTO.

VEramente
non mancano ragioni al Padre Pagi per pretendere, chc

folamente in queft anno Maurizio Augufto prendeffe il Confola

to. Teofilatto Autore contemporaneo, Teofane, Cedreno, e 1 Autorc
della Mifcella, aflerifcono, ch egli entro Confole nell Anno Secondo

del fuo Imperio, il quale cominciato ncl precedcnte Agofto correva

nel Gennaio dell Anno prefcnte, con fare de i gran regali al Popolo.
I fatti narrati da gli Autori fuddetti prima di quefto Confolato pare,
che, efigaao un Anno intero, dappotche Maurizio fall ful Trono Im-

periale fmo al Confolato . Ma non lafcia quefta dilazione d eflere con-
craria al coftume de gli altri Imperadori . La Cronica Aleflandrina e qui

imbrogliata, notando 1 Anno prefente con quefte parole: Poft Confu-
latumMauricii Tiberii Augnfti I. folius . Vuole il Padre Pagi, che quel
Poft. fu ftato aggiunto da i Copifti . Ma procedendo col medefimo
ordine i feguenti anni col Secondo, Terzo r e Quarto Anno dopo H Con-

felato, non credo io gia quefto un errore. Rapporta lo fteflb Padre

Pagi W un lfcrizione polta a Candida Chiariflima Donna, feppellita (a) pagius
IV. Id. Septentbr. Imper. D. N. Mauritio PP. Aug. Anno If. Poft Crit. Earn,,.

Cwf, ejufdem Anno II. Indie. Quarta . L&quot; Indizione Qtiarta ebbe princi-
*A Ann -

pio nel Scttembre dell Anno feguente fSf. e pero nel di io. d eflo 5 s

Mefe nel medefimo anno correva F Anno Secondo dopo il Confolato di

Maurizio Auguflo. Pero mi fon io fatto lecito di riferire il di lui Con
folato al preccdente, e non gia al prefente Anno. Vcdraffi confeimata
la mia conghiettura da un altro Documento, di cui faro menzione
all anno f^6. In queft anno, fecondo i mici conti, dovette feguire
1 elezione di Axtari in Re de Longobardi . Gia roettemmo ful fine

dell Anno f/4. o ful principio del 5-7^. la morte del Re Clefo. Paolo
Diacono (1) fcrive, che dopo eflere ftati i Longobardi per died Anni (b)

Pauim
Jenza Re, e fotto il governo de i Duchi, finalmente di comun con- f&amp;gt;

&quot;&amp;lt;w

fenfo cleflero Re il fuddetto Antart Figliuolo del medefimo Re Clefo,
3

;

fi

Ma a coftituir qui il principia del Regno di Autari, fi oppone Pau-
torita di Giovanni Abbate Biclarienfe, Autore, che in quciti tempi

fiori-
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Volg. fionva in Ifpagna. Scrive egli (4)., chc nell Anno Quints di

ANNO 584. che e il Tredicefimo di Leo-ulgildo Re de Goti in iipagna, i Longo-
(b) J^as 5ar.di in Italia fi eleffero un Re della loro Nazione per nome Anta-
fie

rL
&amp;gt;

&quot;J!!l,
rich (

s ha da fcriverc Autarich) nel cui tempo i foldati Romani fu-in \j/7rOnH *
x ,** ...

, ,

. .
*

rono aftatto caghati a pezzi, ed occupati da i Longobardi i paeh d Ita

lia. L, Anno jguinto di Tiberio Augurto caderebbc nell Anno di Crifto

f8i. c pero lembra, che due Anni prima di quel, ch io ftimo, s a-

vefle a mettere 1 elczion d Autari. Ma non pofliam fidarfi in conto
alcuno della Cronologia dell At&amp;gt;batc Biclarienie per gli fatti d Italia,

perche o i CopiLh avran confuli i tempi, o qualche giunta vi fara

ilata fatta da i potteriori poco attenti. Fa eg-li, che Tiberio Coftan-
tino Augulto giugneHc all Anno p

r
l. del iuo Imperio, cofa che non

fuffilte. iVJette all Anno V. di Maurizio, cioe nel f86. c nel fS/. la

mor.tc di Papa PeLagio ,
e 1 elezione di San Grcgorio il Grande: e pure

fappiamo, che quelti due fatti accaddero nell Anno fpo. ficcome ve-

dremo . Pero non puo qui aver tbr.za 1 aflerzionc del Biclaricnfej e

quando pur (i volelfe tar valerc, coiwerrebbe allora abbandonar Paolo
Diacono in quelto particolare: il che non e si facflmente da ammet-
tere . E, tanto meno potliam qui feguitare i! Biclarienfe., perch cgli
riferifce all Anno VI. di Giuttino II. Augutio la morte di Cunimondo
Re de Gepidi, e nel 711. lufleguente quella d Alboino: che fono er-

rori mforFnbilij con aggiugucrc ancora, che i Longobardi dopo la

jnorte d Alboino fine Rege & thefauro remaufere: il che vuol dire,
ch egli non conobbe il Re Ciefo, iucceduto ad efTo Alboino. Per al-

tro lembra, che lo Iteflb Storico pofla convenire neli opinione mia;

.perche dopo aver narrata i aH unzione al Trono di Autari^ ibggiugnc,

.che gli 6V/a.&quot;j; , oggidi Scbiavvni, diedero il gualio all lJlirico, e alia

Tracia: il che appuuto.per teiiimomanza di Tcorane accadde nell anno

^prclente .

Ora giacche i Duchi s erano avvezzati aa aiforbire tutti i tri-

.buti de fopoii, larebbe rimalto il novelio Re Autari un Re da Sce-

na, lc non fi foffe provveduco al decorofo loftenimento fuo , e della

Corte convenevole al fuo grado . Pero fu conchiulb nel In Dieta de Lon

gobardi ,
che i Duchi contnbuilTero pel mantenimento deiRe la irii ta

.delle lorofottanze. Non e poi chiaro cio, che Paolo Diacono fignifichi

appreflb con dire : Populi tamea aggrwati per Langobardos hofpites parfixn-
tur . Pare che accenm

,
che a i Popoli Iwliani fu addoflato il pefo di

mantencre i foldati Longobardi, e prro li compartirono fra di loro.

Gomincio Autari ad ufare il Prenome diF/avio, che era venuto alia modi
fin da,i tempi di Coitantino il Grande, e quelto palso dipoi ne i Re
fuoi Succcflori . L ufarono anche i Re Goti in Ifpagna. Per altro

aggiugne Paolo Diacono, che i Longobardi oflervavano una fingolar

diidplma, c che nel Regno loro v era, qutfto di miralnk
, cbe no;i fucce-

tkvano violenze^ ne alcuno tendeva infidie a/I altft; nitino ingiuftamentf

angariava o fpogiiava il eompagno; non u erano latrocinj ,
ne

a,jjhjjtnj-,

tgnuuo andtwa al/a lunga e alia larga dovunque voleva , fenztt iimore sT ef-

ftre
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Jert infultato da, akuno . Rapporta quefte parole di Paolo il Cardinal ERA Volg.

Baromo,e le reputa un adulazione, cioe una falfa lode data da quclto
A WN,0-5 84.

Storico a i Longobardi, ficcome difcendente anch eflb dalla fteffa Na-
ziene. Irnperocche gli Scrittori, che vifTero in qucfti tempi, e maffi-

mamente Sun Gregorio Papa, raccontano tante iniquita commeffe da i

Longobardi, e parlano un linguaggio tutto diverfo da quello di Paolo

Diacono. Ma non avverti il Baronio, che Paolo mette queita invi-

diabil tranquillita in Regno Langobardorum^ cioe in cala pro-pria de

Longobardi. Poiche per altro so ancor io, che fuori di la, cioc con

tra dc Greci lor nemici, e contra chiunque tcneva il loro partito,
come fecero Roma, Ravenna, ed altre Citta, efcrcitarono la rabbia

loro con uccifioni e faccheggi . Ma quefte fon rnifere penfioni della ^

guerra, che in tutti i Secoli, anche fra Cattolici ,
h Tor\ provate e (i

pruovano . Pero non e maraviglia, fe San Gregorio picieme a i -dan-

ni, che ne pativa il territorio Romano, e i Grcci, cd ahri fimili Scrit-

tori nemici de Longobardi, ne fparlavano, ogniqualvolta gli aveano

da norainare. E tanco piu perche i Longobardi erano allora di cre-

denia Ariani. Sc i Franchi, i quali pur ieguitavano la Religion Cat-

tohca, foiTero raigliori de Longobardi in quefti tempi, fi puo cercare

nclle Storie di Gregorio Turonenfe. Intanto e qui tempo d indagare
il motivo, per cui i Longobirdi rimifero in piedi 1 elczionc d unRe.
Dopo la morte del Re Clefo li ftudiarono cffi di mantcncre una buona

pace ed armoaia co i Re Franchi j e ne abbiamo una chiara teftimo-

nianza nella Lettera fcritta da Papa Pelagio II. ad Aunac&rio , o fia

Aunarie Vefcovo di Auxerres (a), ///. Nonas Oclobris Imperante De- (
a)

mno Tibcrio CcnftantimpM (fi dec fcriverc Cenftaatitts} dugufto FII.
cioe nell Anno f8i. in cni il prega di rimuovere i Re della Francia

dall amicizia ed unione de nefandiflimi Longobardi, nemici dc Ro-
mani, afFinch^ venendo il tempo della vendetta, che fi afpettava in

breve dalla Divina Mifericordia, non ne tocchi anche a quei Re la

loro pane. Ma creato Jmperadorc Maurizio nel di 15. d Agofto dell

anno f8i. egli comincio da 11 innanzi a meditar le manicre di prov-
vedere a i bilogni dell Italia, opprcfla da i Longobardi. Mandar qua
Armate non gli era permerTo : ne aveva egli neceilita in Oriente per
difefa di quell Imperio. Altro ripiego non ebbe, che di muovere Chil-

deberto Re de Franchi contra de
1

Longobardi, fperando col di lui brac-

cio di cacciarli d Italia. Gli fpedi a queft effctto dc gli Ambafciato-
ri

(^)&amp;gt;
e perche le lor parole riufcifTero piu efficaci, voile che por- ^:

Paultfs

taflero feco cinquanta mila Scudi d oro, quafi equivalenti a gli Scu-
/. ^&quot;^17

di de gli ultimi Secoli . Queita aurea eloquenza fece il defiderato colpo .

Pcrtanto, fecondoche s ha da Gregorio Turonenfe
(&amp;lt;),

corren- ( c )

do 1 anno Nono di Ckildebcrto, cioe nell anno prcfente di Crifto $84.
lo lleffb Re in perfona calo con un potente efercito in Italia. Non (i

vollero arrifchiare i Longobardi a battaglia alcuna campale, e credet-
tero piu ficuro ripiego il lavorar fotto mano con de i grofli rega-
li. In fatti pec mezzo di quefti placarono si forte il Re Chiideber-

HI. L 1 1 to ,
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ERA Volg. to, che Tinduflero a tornarfene indietro. II Turonenfe fcrive, che i

AN NO 584, Longobardi allora fi fottopofero alia fignoria di lui, con promettcrc
d effergli fedeli e fudditi . Chi ne dubitafle,,non avrebbecon che convin-
cerc Gregorio Turonenfe d aver narrata una particolarita si importance
di quella guerra. Paolo Diacono, che copib qui il Turonenfe, non parla
di quefta ftfggezione . Arrivato poi a gli orecchi di Maurizio Augufto,
che Childeberto con far la pace co Longobardi, 1 aveva burlato, prc-
tefe, che gli tornaflero indietro i cinquama mila foldi o fcudi d oro,
9. fcrivendo a Childeberto, ne. fece doglianza. Childeberto fe ne ri

fe, e ne pure il degno di rifpofta. Si puo credere fcorrctto il tefto

del Turonenfe la, dove: jib Imperatorg autem Mauricio ante has annos

quinquaginta millia, Solidorum. acceperat , ut Langsbardos de Italia extnt-

eteret; perche non era molto, che Maurizio era giunto al Trono, ne

(a) Grtgtr. potea eflere preceduto lo sbor&amp;lt;o. Lo fteflb Storico
(.&amp;lt;) narrando . di--

luroninjn poi i. fatti dell anno feguenre f8}. con ifcrivere, che 1 Imperadorc
4. 8. c. 18.

per mezzo de fuoi Legati faceva iftanza prefTo Childeberto di riaverc

aurum, quod+wino fuperiore datum, fuerat ^
fa abbaftanza intendere, che

lo sborfo fegui nell anno prefentc, c non gia qualche anno prima .

(b) DM- Leggefi prelfo il Du-Chesne
(!&amp;gt;} una Lettera fcritta da. non so chi a.

nome di Childeberto Re de Franchi a Lorenzo Patriarca, cioe Me-

XtrfFranc* tropolitano non so di qualel Citta . Mi fi rende pero probabile, che a.

x. i.
/&amp;gt;,874..

Lorenzo, Arcivefcovo di Milano, il quale rifedeva allora in Genova,,
Citta tuttavia ubbidiente, all Imperadore . Gli fa fapere d^cflcre gia in.

marcia 1 efercito Franzefe contra de Longobardi, con raccomandargli di

far fapere tale fpedizione a Smaragdo Efarco in Ravenna, acciocche anch*

egli accorra dal canto fuo a far guerra ad effi Longobardi . Dovrebbe cfl~a

Lettera appartenere all anno prefente . Ora quefta irruzione.de i Eranchi
in Italia, preveduta da. i Longobardi, ci porge un giulto-fondamento

per intendere i motivi, che gl indulfero ad clcggere un nuovo Re,
cioe Flavio Autari. Eflendo allora fparcito il Regno de Longobardi in

tanti Duchi.e Govcrni, cadauno indipendente dall altro, e percio di-

vifi gl intereffi e. le forze, conobbe quella Nazione la neceffitii . di ave-

re un Capo, dal quale fi regolafle tutto il corpoj e per confeguente
crearono un Re nuovo. Se poi quefta elezione feguifle, allorchc s udi,
che Childeberto, Re de Franchi moveva 1 armiverfo 1 Italia, .per po-
tergli reiiftere, o pure fe dappoiche egli fi fu ritirato, con aver apprefo
i Longobardi il pericolo, in cut s erano trovati per la lor diviiione,
non.fi puo deciderc . 11 Sigonio, e il Cardinal Baronio credono create

Re Autari nell anno f8f. II Padre Pagi , feguendo Sigeberto, ed
Ermanno Contratto , difFerifce la creazione di lui. fino all Anno
f86. Secondo i conti finora fatti fi puo credere eletto nel prefen
te

-,
e tanto piu perche Paolo Diacono regiftro prima. P ciezionc

del Re Autari, e pofcia la calata in Italia del Re. Childeberto,
fucceduta fenza. fallo in queft anno. So, che a Paolo furono igno
te moke azionide Longobardi ,. ech egli non e Autore efatto , e

molto meno irrefragabile nella ferie dc tempi . Contuctocio pargiufto
il non
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alia meta d Agoito dell anno prefence ,
avcre eflb Imperadore per da-

nari commofla la Nazion de Pranchi contra .de Longobardi : il che , apud cam-
dice egli, riufci di gran danno all una, c aU altra Nazione. Ora ab- J m.

biam veduto, ch eflb Storico molto prima di quelta fpedizione de Fran-

chi pofe I .efaltazione d Autari in Re de Longobardi, c pero non pa
re efla da.differire oltre all

1

anno prefente. Sul principio d Ottobre di

quefto mcdefimo anno Pelagio 11, Papa fcrifle una Lettcra a San Gre-

gorio, allora fuo Nunzio alia Cortelmperiale W, Jncaricandolo di rap-

prefentare a Maurizio Augufto le grandi angu (tie di Roma per cagionc
de Longobardi, i pericoh di peggio, e il bifogno di truppe, di un

Duca, o di un Generale d Armata, perchc Roma fi trovava fprov-
vcduta di tutto . Mae probabile, che non finiflc 1 anno

, fenza che fe-

gmflc fra il Re Aucari, e Smaragdo .Elarco quella Tregua di tre an-
( c ) Pauiui

oi, di cui parla Paolo l)iacono (^), e di cui trattero anch io all an- Dtaonut

QO f86.
W- 3- e. 18,

Anno di CRISTO DLXXXV. Indizione m.
di PELAGIC II. Papa 8.

di MAURIZIO Imperadore 4,

di AUTARI Re ^.

L Anno II. .dopo il Confokto -di MAURIZIO AUGUST o.

COn gli aflFari d Italia va congiunto in qucft
1

anno un fatto fpettaTi-
te alia Spagna. Erano Ariani i Goti,o fieno i Vifigoti, che nella

maggior parte di quel Regno fignoreggiavano . Ermemgildo Figliuolo

maggiore di Leovizilelo Re di quella Nazione, dappoiche ebbe prefa

per Moglie Ixgonda Figliuola di Sigeberto Re de -Franchi, a perl uafio-

ne di lei abbraccio la Religion Cattolica. Percio nacquero di(Tenfioni

fra lui, e il Padre Arianoj cd egli in fine fi ribello, e nc iegui fra

loro guerra . Per atteftato .di Gregono Turonenfe (^) , Ermenegildo (d) Grtgor,
ftando in Sivjglia, ricorfe per aiuto al Generale dell Imperadore, che Turanenfn

allora facea guerra in Ifpagna, mando anche San Leandro Vefcovo di 5- * 39.

quella Cicta a 1iberio Ceftantino Imperadore per avere il fuo patroci-
nio . Ma il Re Leovigildo fuo Padre con un regalo di trent* mila Soldi

d oro fece in raaniera, che il Generate dell Imperadore abbandono

quel povero Principe, aftretto dipoi a metterfi nelle mani del Padre.
Fu mandato in efilio, e finalmence meflb in prigione, dove perchc
non voile mai acconfentirc di abbandonar la Religion Cattolica, d or-

dine del Re fuo Padre colto fu di vita nell anno prefente . Quantun-
L 11 j

&quot;&quot;

que
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(a-) Albas

in Chronics .

(b) ifidorus
in Chroma
Gather*

(c) Gregir.

Magnus
Qialogor.

(d) Grew.
Turtnenjis
lit. 8..c. 18:

(e) Paulas

23.

Tim: I;
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que 1 Abbate Biclaricnfe GO, e Sant Ifidbro () non abbiano avuta dif-

ficolta di chiamarlo firatwo, perche fi rivoltb contro il Padre: tutta-

via eflendo certo, ch egli piu tofto che abiurar la vcra fede, rinunzid

alia, fperanza del Regno, e foftenne la morte, percib e onorato come
Martire dalla Chieia di Dio: intorno a chc fi pub vedere il bel rac-

conto, che ne fa San Gregorio il Grande (0, fuo contemporaneo .

Ingonda fua Moglie da gli Ufiziali Greci fu inviata a Coftantinopoli ,.

ma nel viaggio avendo fatta fcala nell Affrica, qyivi diede fine a i fooi

giorni . Dal che vegniamo a conofcere, che tuttavia reftava in Ifpagtu.

qualche Citta di dominio de gl Imperadori, dove tenevano Govcrna-
tori e milizie di qualche polio j fe pur non fi volefle dire, che dalle

Ifole Baleari., o dalla vicina Affrica, pofleduta allora da gl Imperadori,
paflafiera le foldatefche Cefaree in aiuto di Ermenegjldo . Ora accad1

de,, fecondoche abbiam dal fuddetto Turonenfe
(&amp;lt;0,

e da Paolo Dia-
cono

(&amp;lt;0,
che furono inviati in. queft anno medefimo de i Legati da

Maurizio Imperadore al Re Childeberto,^, per ripetcre da tui roro,chc
gli era ftato pagaio^ per far la guerra a i Longobardi. Quefto Re,
perche correa voce^ che la fuddetta Ingonda fua Sorella follc tVata tra-

iportata a Coftantinopoli, e gli premeva o di riaverla, o di vederla

ben trattata-: s induffe di nuovo a fpedire 1 efercito fiio in Italia a i

danni de Longobardi , Ma o fia che trovafTero qui piu duro il terrene-

di quel- che fi penlVvano, o pure, ccrme vuole effb Turonsnfe, chc
nafcefie difcordia fra i Capitani Franchi cd Alamanni di quell Armata,
fe ne tornarono tutti indietro fenza aver fatto un menomo guadagno ,

Non ben apparifce, a quali anni s abbiano da riferire le irnprefe di un
certo Drettulfd) di cui ter&amp;gt;ne conto il fuddetto Paolo Diacono. Mi fia

permcfTo H farne qui menzione,. ancorchc io fupponga, che in quefti

tempi folle tregua fra i Greci e Longobardi. Coftui era di nazione

SveyOyO fia. Aiamanno,. Fu ; fatto prigione da i Longabardij ma pel
fuo valore andb tanto innanzi , che da medeilrni fu alzato al grado di

Duca, o pure di Capitano. Ribellatofi poi da i medefimi, pafsb a Ra
venna , e in fervigio de Greci fece raoite prodezze. La prima fu di

prenderc la Cicta di Brefcelib,. pofta alia riva del P6 tra Parma e Reg
gie, dove ftando con un buon prefidio infc-ftava forte le vicine Citti

de Longobardi. E peorciocche Faroaldo Duca di Spoleti, ficcome di-

cemmo, avea prefa la Citta di Claffe, con lafciarvi una buona guar-

nigionc,.che fbrmava come un blocco alia Citta di Ravenna: Drot-

tulfo, o Drottolfo, mefla infieme una flbcta di picciole barche nel fiu-

aac BitdrinQ, (crediito dal Baudrand (f) per errore il Santerno) e ricm-

piutala di valorofi fanti,, con quella aflali il prefidio Longobardo di

Clafle, c 1 attrinfc alia refa. Ma il Re A-utari, a cui pareva una fpina
ful cuore la Citti di Brefceilo, perche pofta irr mezzo alle fue Cirta,.
ne intraprelc rafledio: e ignoto in qua! anno . V eradentro il fudderi-

n&amp;gt; Drottolfo, che fcce una gagliarda difefa, Veggendo egli fiiialmente

di non poter piu foltcnerla, o in vigorc di una capitolazione, o pure per
via del Pb, fi ritiro a Ravewa, kftiando quelia Citta in poter d AXi--

uri,-,
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tari, che nc fecc fpianar tutte le raura. Da li innanfci Brcfcello, gia ERA Vo%.

Cicta Epifcopale, ando perdendo la fua Digniw, ritenendo nondimeno AN NO 585.

anche oggidi il credito di una riguardcvol Terra, fotto il dominio dc-

glt EftenTi Duchi di Modena. Vcnne poi a morte Drottolfo in Ra

venna, e fu feppetlico preflb la Chiefa di San Vitale con un Ifcrizio-

nc in verfi, rapporcata da Paolo Diacono, da Girolamo Roffi, e da

altri. In quell anno ragionevolmente fi puo credere richiamato San

Gregorio da Pelagio Papa a Roma, dove benche fi ririraffe di nuovo a

viverc nel Moniitero di Sant Andrea, pure era molto adoperato nel

facro miniftero dal medefimo Pontefice . In vece di lui fu inviato a

Coftantinopoli per Apocrifario Lorenzo Arcidiaqono delJa fanta Roma-
na Chiefa.

Anno di CRISTO DLXXXVI. Indiztone iv,

di PELAGIO IL Papa 9.

di M A u R i z i o Imperadore 5.,

di AUTARI Re 3.

L Anno HI. d:

opo il Confolato di MAURIZIO AUGUSTO.

RAcconta
Paolo Diacono 00, che dopo la prefa di Brefcello il Re (a) Paxim

Autari concbiufe una Trcgua di tre anni coll Efarco di Raven- Diacaaus

aa Smaragdo . lo per me inclino a credere, che nell anno ^84. quefta
l -

3&amp;gt;

c- l8 -

Tregua pofTa cflere fucceduta. La crede fatta il Cardinal Noris (*) (W Norit

nell anno prefcnte, e pero ftinaa parimente fcritta nel medefimo una lil sy n&amp;gt;lf- ?

l^ettera di Papa Pelagio ad Efta Arcrvefcovo d Aquiicia, c a i Vefco?i
fuoi SufFraganei , per rimuoverli dallo Scifma (f) . Comincia efla Let- ^c^

^**
tcra con querte parole : Quod ad diletlianem veftram 8cc. e fra 1 akre T

&quot; *r

cofe dice il Papa di non aver loro fcritto prima per cagion dellc guerre.

(*) Pojtea ergo quam Deus omnipotent pro felicitate Cbriftianorum Prin-

cipum per labores atque foticltudimm Filii noftri excellentijjlmi Smaragdi
Exarchi^ & Chartularii facri Palatii, pacem nobis interim^ vel quietent
denare dignatus eft ,

cum omni folicitudine feflinttmus prdfentia ad ffosfcri-

fta dirigtre . Ma fe noi non fappiam di certo Tanno della Tregua, ne

pure poffiam francamente aflerir quello dclla Lettera di Papa Pelagio.
fl Padre Pagi mettendo nel prefente anno la Lettera fuddetta

,
dubira

poi, fc k ftcfla Tregu* foffe ftabiiiu nell anno f84- o
v pure in queft

anno

(*) Dopo che adunque Dio Onnipatente a felicita- de Criftiani Prindpi per
le faticbe e follecitudine del Figlio noflro eccellentiffimo Smaragdo Efar
co , e Cancelliero del Sagro Palazzo, degnato si e intanto di donarci

la pace ,
o la quiete^ con ogni premura fi affrettiamo a indirizzarvi la

grefente Lettera.
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EKA Volg. anno, fcnza por mente, ch egli pretends eletto Re folamente ncll anno
ANN 0586. prefente dufari, ed attnbuendo Paolo Diacono efla Tregua al mede-

fimo Autari, confeguenrcmeme fecondo i conci del Padre Pagi non

poce efla iuccedere nell anno
5-84..

ma puo ben eflerc fucceduta fecon
do i miei ontt, perche in eflb anno {$4. a mio parerc Autari comin-
cio a regnare. Quello che p .certo, nulla profitto con quelta Letter*
il Pontefice Pelagio . Elia Arcivefcovo co i fuoi Suffraganei dell Irtria,
al vedere, che il Papa s addinzzava a lui con preghiere, maggiormente
alzo la tcfta&amp;gt; e a Roma bensi mando la rifpofta per .alcuni fuoi Meffi,
ma con ordine di nulla aggiugnere in voce a quanto fi conteneva nella

Lettera di rifpofta. Torno di nuovo Papa Pelagio fenza perderfi d a-

nimo, a fcrivere delle Letterc a que Veicovi Scifmatici, ma con tro-

varli ferapre piu jndurati nella loro opinione . Allorche Paolo Diacono
(a) fAulus fcrifle ,() : Hie Pdagius Helix Aquikjenfi Epifcopo, nohnti tria Capital*
DiactMs

Chalcedonenftf Synodi fufcipere, Epijlolam fatis utilem mtfit , quant Beatu:

GregoriuS) quum ejfet adhuc Diaconus , coftfcrifftt . (*) ci fa intendere.,
che Elia non voile accettarc i tre Capholi del Concilio Calccdonen-

,(b) id. c.i6. fe ,
come condennati nel Quinto Concilio. Ed in fatti eflb Autore ()

riconolce di fotto, che gli Arcivcfcovi di Aquilcia non volcano comu-
nicare co i Condennatori de i tre Capitoli .

Anno di CRISTO DLXXXVII. Jndizione v.

di PELAGIO II. Papa 10.

di MAURIZIO Imperadore 6.

di A u T A R i Re 4.

L Anno JV. dopo il Confolato di MAURIZIO AUGUST o,

F
U anche moflo da Papa Pelagio 1 Efarco di Ravenna Smaragdo per
mettere in dovere Elia Arcivefcovo d Aquileia capo de gli Scifma-

tici in Italia. Da un Memoriale, prefentato alcuni anni dopo da i

Vefcovi d JUtria all Imperadore Maurizio, apparifce, che Smaragdo
diede ad efTo oilinato Arcivefcovo per quelta cagione molti difgufti, e

(c) Lit ell. il niinaccio di peggio. Ma ricorfe egli all Imperadore (0 con fuppli-
a

**m f X- Car ^ di afpettare , che fitolte a i Longobardi le Citta , dove erano al-

*tendic. al cuni de fuoi SufFraganei, come Trivigi, Vicenza, e fimili, andrebbo-

T.j&amp;gt;.
Annul, no poi tutti a Coflantmopoli, per metter fine alia divifione, fecondo

il giudizio di fua Maella: quafi che toccafle al Tnbunale Sccolarefco

ij dc-

(*) Qutfl Pelagio ad Elia fefco-vo Aquileienfe , cbe non vokva ricevere

i tre Capitoli del Concilio Galcedomnfe , mandb una Lettera affai utile,

firitta da.1 BeAt a Gregorio^ mentre erA ancor
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ji decidere le caufe della Religione . Maurizio Augufto mandb allora ERA Volg7

ordine a Smaragdo di non inquietare alcun di que Vefcovi per quetto

rootivo, perche quello non gli pareva tempo di difguftare i Popoli,
che avrebbono potuto gittarfi in braccio a i Longobardi nemici . In

tale ftato era 1 aftare dello Scifma d Aquileia, quando venne a morte

1 Arcivefcovo, o fia Patriarca Ella . Da! Padre de Rubeis () fi fa (a) r&amp;gt;

mancato di vita nell anno precedente. Ebbe eglf per Succrflon* Se- t&amp;gt;eu

vero, il quale al pan dell Anteceflbre mife la fua Sedia nell Ifola di

Grado . O fia che il Papaavefle rimoflb 1 Irnperadore dal proteggere mie
Vefcovi pertinaci nello Scifma, o che eflendo contro la mente dell E-
farco ftato eletto Severe, eflb Smaragdo fi credette d aver le mani

slegate, un di egli arrivo improvvifamente da Ravenna a Grado con
molta gente armata, prefe il novello Patriarca (i), e con efTo lui Se- (b )

vero Fefcovo di Triefte^ Giovanni Vefco-oo di Parenzo, e Ftndemio Vefco- ^&quot;

Z

vo di Certeda, e violentemente li condufle a Ravenna, dove li tenne

fequeftrati per un anno. Nel Mcmoriale fuddetto dicono i Vefcovi,
che 1 Efarco adopero ingiurie e baftV-nate, allorche per forza levo da
Grado que Vefcovi. Abbiamo da Teofane (0, che nell Anno feffo di (c) Tbtt-

Maurizio Imperadore, nel Mefe di Settembre, correndo 1&quot; Indizione fh s in

fefta (tutti indizj dell anno prcfente, perche appunto nel Mefe di Set

tembre comincib a correre 1 Indizione fefla) i Longobardi moflero

guerra a i Romani. Adunque ragion vuole, che la Tregua accennata
da Paolo Diacono fra i Longobardi, e Smaragdo Efarco, avefle prin-

cipio, come io conietturai, nell anno f?4. e terminafTe nel prefente.
E dicendo eflb Stortco, che di quella Tregua fu autore il Re slufari^
fi vien anche ad intendere, che 1 elezione di quefto Re non fi pud
differire con Sigeberto e col Padre Pagi all Anno f86. Certo e da ftu-

pire, come eflo Pagi pretendefTe cosi accurate nelle cofe d Italia efTo

Sigeberto Iftorico, quando in quefti medefirai tempi fi
fcu&amp;lt;~&amp;gt;pre

si ab-
bondante di anacronifmi la di lui Iftoria. Ma qual fatto degno di me
moria operaflero i Longobardi, dopo avere ripigliata la guerra co i

Romani, non ne ebbe notizia Paolo Diacono, emolto mcno ne pof-
fiam noi rendere conto. Mi fia lecito avvertire, che fra gli altri ma-
lanni recati all Italia dalla venuta de Longobardi, non fu gia il piccio-
lo quello d eflerfi introdotta una fiera ignoranza fra i Popoli, e I cfle-

re andato in difufo lo ftudio delle Lettcre, perche oltre all aver que
Barbari prezzate folamenre 1 armi, le genti Italiane fra i rumori e guai
delle continuate guerre altra voglia aveano, che di applicarfi a gli (lu-

dj, oltre all eflere loro ancora mancati i buoni Maeftri . Pero o niu-

no-s applico allora a fcrivere la Storia de fuoi tempi} o fe pur vi fu

qualche Storico, le fue fatiche fi fono perdute. Paolo Diacono non fa

menzione, fe non di Secondo Vefcovo di Trento, che in quefti tempi
fioriva, Sc aliqua de Langobardorum geflis fcripfit : il che vuol dire, che
ne pur egli fcri(Te fe non poche cofe de i fatti de Longobardi . Tut-
tavia potrebbe e(Tere, che apparteneffe a queft anno lo fcriverfi da Gio- ^7 , .&quot;

.* .,, . , ,. ,r.
r

ir i- . r Bfclarienfis
vanni Abbate Biclanenic () t che corrcndo 1 anno IV. di Maunzio, / chronic

An-
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ERA Volg. Antane (viiol dire Aatari) Re de Longobardi , venuto alle mani co i

ANNO 587. Romani, diede loro una rotta, e molti n uccife, con occupar dipoi i

confini dell Italia. L anno Quarto di Maurizio duro fino all Agofto
dell anno precedentc f 8o~. e pero a que tempi dovrebbc appartener

quefto fatto. Ma non e ben ficura per gli affari d Italia la Cronolo-

gia del Biclarienfe. Egli mette nell anno appreflb 1 clezion di Papa
Grcgorio, cioe il Grande, che pur cadde nel fpo. Percio potreboc
cflere, che quel fatto d Autari contra i Romani anch eflb fuccedeflc

piu tardi. E quando fuflifta la Trcgua gia accennata, non pote cerco

accadere nell anno
f8&amp;lt;5.

Anno di CRISTO DLXXXVIII. Indizione vi.

di PEL AGIO II. Papa ii. ,

di MAURIZIO Imperadore 7.

di AUTARI Re j.

L Anno V. dopo ii Confolato di MAURIZIO AUGUSTO.

STette
1 Arcivefcovo d Aquileia Severo co due fuoi Suffraganei in

Ravenna per un anno, detenuto fotto buone guardie, e con molti

(a) Paulus difagi . Tante minaccie d efilio, c d altri incomodi furono adoperate (&amp;lt;*),

Diaconut che finalmente s induflero que prigionieri ad accettare il Concilio
de Gift. Qyinto Generale

,
e a comunicar con Giovanni Arcivefcovo Catto-

Langobard.
JJCQ ^ Ravenna _ Dopo di che furono rimed! in liberta . Ternarono

quefti a Gradoj ma ne il Popolo, ne gii altri Vefcovi vollero rice-

verli . Percio Severo, pentito di quanta aveva operato in Ravenna,
fece raunare un Conciliabolo nella Terra di Marano, dove efibi la

confefllone e la deteftazione dell crrore da se commeffb: cosi chia-

mava egli 1* aver avuta comunione in Ravenna co i Condennatori de i

tre Capitoli . Quefte parole di Paolo indicano, ch egli aflai conofce-

va, fopra che fofle fondato lo Scisma della Provincia d Aquileia, ne

cflere certo, ch egli ignonfTe lo ftato di quella lite, come talun fup-

pone. Ma 1 aitrc parole di Paolo non lafciano ben imendere, fe fi ac-

cordarono i Vefcovi di quel Concilio. Pare che abiuraflero lo Scifmu;

i fcgucnti, cioe Pietro Vefcovo d? Altino, Chiariffimo di Concordia,

Ingenuino di Subione^ Agnello di frento^ Juniore d Verona ,
Oronzio

di Vlcenza, Ruftico di Trivigi, Fonteio di Feltri , Agnello di Afok^
c Lorenzo di BeHuno . E che con Severo Patriarca, ii quale difendeva

i tre Capitoli del Concilio Calcedonenfe, aveffero comunione Severo

Vefcovo di Iriefte^ Giovanni di Parenzo, e Vindcmio di Ceneda . Ma
cio non fuffifte, perche miriamo poi nel Memoriale di fopra accen-

nato piii che mai pertinaci nello Scisma i Vefcovi di Sabione^ Bella-

no
, Concordia, fyento^ Verona, Vicenza, e Trivigi . Fu fparfa voce fra

la
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la Plcbe, che Smaragdo Pacrizio ed Efarco di Ravenna per la violcn/.a ERA Vo!,

ulata contri di que Vefcovi era ftato invafato dal Demonioj e Paojo ANNO &*
Diacono prefe una tal diceria per buoni dariari contanti, con aggiu-

gaerc cio giuftamente accaduto , perch egli dovca confiderare come un

eccefTo lo itrapazzo fatco a que Vefcovi, tutt&amp;lt;*che Scifmatici. Cre-

defi sppunto, che circa quelH tempi, ciae o ncil Anno prccedcnte o

nel prefe nte eflb Smaragdo fofle richiamato da Mauri 210 Auguilo a

Coftantinapoli, con eflere fucceduto nel fuo polio Romano Pacrizio,
terzo fra gli Elarchi di Ravenna . Abbiamo poi da Grcgorio Turo-
jienfe (), che in queft Anno il Re Autari fpedi de .gli Ambafciatoti ( a

) Cnr.
a Chil-deberto Re de Franchi , .per chiedere- in Moglic C!otjuind& fua

Sorella. Non difpiacque al Re d Aulirafia queita propofizione, ed

accetto i ricchi regali inviari a tal fine, con promettere ad Autari

-quella Principefla. Ma arrivati alia Corce di Childeberto qualchc tempo
dopo gli Ambalciitori di Recaredo Re de i ViGgoti, diltruffero tutto

cio, che aveano fatto i Longobardi . -Era il Re Recaredo Principe
di graa poffanza, perche dopo avere il Re Leovigildo fuo Padre de-

funto acquiltau la Gallizia con cltinguere il Regno de Svevi, egli fi-

.gnoreggiava oramai quata tutta la Spagna, e (lendeva anche il fuo do-

rninio nella Gallia col poiTefTo della Provincia Narbonenfe, oggidi ap-

pellata la Linguadcca-
Aveva egli inolrre il merico e la gloria d&quot; avere il primo fra i

Re Goti abbarsdonato T Arianifmo per ie perfuafioni di Sin Leattdro

Arcivefcovo di Sivigha, e condotta gia rol fuo efempio fe non 1 in-

tera Nazione de fuoi, certo la maggicr parte ad abbracciare la Re-

ligione Cattolica . Ora o fofle che i MiniMri del Papa e deH Impera-
dore, a quali non potca piacerc .queita alleanza de i Longobardi co i

Franchi, diilurbafTero 1 arTare, o pure che fofle creduto piu proprio
ili dar quella PrJncipefli ad un Re Cattolico, come era Recaredo,
che ad Autari Principe Ariano: certo e, che il trattato di qucl M?.-

trimonio per Autari ando per terra, fenza che apparifca dipoi, s edo
veramente s errettudfle col Re Recaredo: intorno a che difputano tut-

tavia gii Scrittori Franzeli . Forfc di qui forfe qualche amarezza fra

i Longobardi e i Franchi . In fatti fcguita poi a fcrivei e il Turonen-

^fe, copiato ancor qui da Paolo Diacono O), aver ^tto intend^re Chii- y
.

,

&amp;lt;lii;

deberto a Maurizio Imperadore, come egli era pronto a far guerra jjL-

a i Longobardi per cacciarli d Italia: al qual fine fpedi -appiclfo un I- 3. c. 18.

poderofo efercito in Italia . II prode Re Autari non ifpavcntato da si

gran tcmporalc., unite le fue tbrze ando ad mcontrare i Armata Fran
co- Alamanna. Fu ivi fatto w tal macello de Franchi, che tton. i; era

mimoYia jo
1

allro fimlk . Molti furono i prigioni, e gli altri fuggendo
pervennero con fatica al loro paefe . Quelle fon parole di Gregono
Turonenlc, Autore contemporaneo e Franzele, da cui Paolo Diacono

imparo quclto avvenimento, giacche egli troppo fcarfeggiava di no-
tizie intorno a i fatti d Italia d allora . Ne altra parcicolarita a noi
re II a di quefto si memorabil fatto. Sicche andiam fempre piu fcor-

Zonj. UL iMmm gtndo
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gendo, qual fofle la protezione de i Re Franchi,. che pure Fredega-
rio ci fa credere comperata da i Longobardi coll annuo tributo di

dodici mila Soldi d oro. A quell anno ancora. crede il Padre Pagi,
che s abbiano da riferir le parole di Teofilatto

(&amp;lt;*),
la dove fcrive :

che Roma, vcccbia (cosi chiamata a dillinzione di Cottantinopoli, che

portava U nome di Roma nue-va.) rintuzzo gli empiti de* Longobardi . In

qual maniera non fi sa
&amp;gt;

ficcome ne pur fappiamo, a qual Anno precifa-
mente s abbiano da rapportar due irnprefe d Autari, raccontate da Paolo

Diacono(^) . Mi fi permetta U fame quimcnzione . Fin circa quelli tempi
s era mantenuta alia divozione de gl Imperadori 1

Ifola, Comacina ,
cioe

un Ifola pofta nel Lago di Como, appellate il Lario,. Luogo affai forte,
e che fece anche nel Secolo duodecimo gran figura nelle guerre tra i

Milanefi e Comafchi . Quivi dimorava per Govcrnarore Francione, Ge-
nerale Cefareo d armi, e vi s era mantenuto per ben venf dnni contro

le forze de Longobardi. Quefto numero d Anni, prefo dali arrivo de

Longobardi in quelle parti, viene a cadere ne tempi prefenti. Un buon

corpo di Longobardi formo 1 afTedio di quell Ifola, c dopo fei mefi

ne coltrinfe alia refa Francione, a cui nelle capitolazioni fu accordato

di poterfene andarc colla Mbglie e col fuo equipaggio a Ravenna
&amp;gt;

e

la parolfl gli fu mantenuta . Di grandi ricchezze furono trovate in quell

Ifola, cola ricoverate, come in luogo ficuro dagli abitanti di vane
Citta . Si dimenticarono probabilmente gl ingordi Longobardi di fame
la reflituzione a i legittimi Padroni. Similmentt; fpedi Autari un aitro

corpo d armata, di cui fu Generale Evino Duca di Trento, contra

dell Iftria, Provincia fempre fedele all Imperadore. Fecero coftoro

un gran bottino, incendiarono molte cafe e Terre con tai terrore de

gl Illriani, che furono obbligati, per liberarfi da quefto flagello, di

cacciarlo via a forza d oro. E pero i Longobardi, accordata loro la

pace ,
o fia una tregua d un Anno

,
fi ritirarono con portare al Re

una nguardevol fomma di danaro.

Anno di CRISTO DLXXXIX. Indizionc vn.
di PELAGIO II. Papa 12.

di MAURIZIO Imperadore 8.

di AUTARI Re 6.

L Anno VI. dopo il Confolato di MAURIZIO AUGUSTO.

lacche non era riufcito al Re Autari di ottenere in Moglie la

PrinciperTa del fangue Reale di Francia, rivolle egli le fue mire

ad avere Teodelinda, Figliuola di Garibaldo Duca di Baviera, a cui

Paolo Diacono da il titolo di Re fecondo il coltume d altri Scritto-

(c&quot;i frtAega- r \ . Abbiamo da Fredegario (0 ,
che tra quefta Principeffa e Childe-

nusmchr, ^^ Rfi ^, pranclli erano fegu i t j gli fponfali di futuro Matrimonio.
f - 34- Ma

G
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Ma la Regma Brunichilde, Madre d eflb Re,una dellc grandi faccendicre, ERA Voig.
e -fconvolgitrici delle Com de Re Franchi

, dillurbb quelle nozze . Rotto ANNO $89.

quefto trattaco, Autari invib.cola un Ambafceriaa far ia dimanda di Teo
delinda (), c Ganbaldo molto volemieri vi acconfenti . Ricevuta quefta (a ) PauiHS

rifpofta, e defiderando egli di veder co fuoi occhi la novella fua Spofa, oiacovus

prefe occafione di mandar de i nuovi Ambafciacori cola, e fingendo d ef- M- **? W-
fer.anch egli

uno d efli, traveftito s accompagnb con loro . II Capo
dell Ambafceria era un Vecchio

,
che ammcffb con gli altri all udien-

za del Duca Garibaldo, efpofe quanto gli occorreva per parte del fuo

Signore. Dopo di lui fi fece avanti 1 incognito Autari, e difle, chc
a lui in particolare

era llata data dal fuo Re 1 incumbenza di vedere

la Principefla Teodelinda, per potergli riferire le di lei belle qualita,

gja intefe per fama. Fcce Garibaldo venir la Figliuolaj ed Autari ben

guatatala da capo a piedi, fe ne compiacque forte, difle, che certa-

mente il Re de Longobardi farcbbe ben contento d avere una tale Spo
fa^ il Popolo una tal Regina. Pofcia il pregb, che foffe loro per-
metfb di riconofcerla per tale con ricevere da lei il vino, fecondol u-

fo della Nazion Longobarda. Fece Garibaldo portar da bere, c dap-

poiche Teodelinda ebbe data la coppa al Capo de gli Ambafciatori, la

porfe alt ignoto Autari ; ma quefti in rendcrla alia Principefla, fenza

che alcun vi facefle mentc, le tocco gentilrnente la mano, e nel ba-
ciare il bicchiere, fece in maniera, ch efTa mano .della Principefla gli
tocco la frome ,

il nafo
,
e la faccia . Raccontb poi Teodelinda queito

fatto alia fua Balia, e non fenza roflbre. Rifpofe la Donna accorra:

,Signora niun altro avrebbe ofato toccarvi^ fe non chi ha da, effere -vcftro

Marifo . Ma zitto ,
che il Duca voftro Padre nol fappia . Soggmnfe di-

poi : .Voi .Jiete
hen forturiata di aver per Ifpofe un Principe si degno e co-

tanto kggiadro . Era in fatti allora il Re Autari nel ore della fua eta,
di bella ilatura, con chioma bionda, e di graziofo afpetto. Se n an-

darono gli Ambafciatori, ed Autari nell ulcir de confini della Bavie-

ra, appena fatti i complimenti a que Bavarefi, che I aveano accom-

pagnato, s alzo fulle itafie quanto pote, e fcaglio con tutta forza una

picciola fcure, ch egli teneva in mano, verfo deH albero piu vicinoj
cd eflendo quefta andata a conficcarfi profondamente in effb, allora dif-

fe: Autari fa fare di quefte ferite; c cib detto, fpronb il cavalio, e fe

n andb con Dio, lafcundo i Bavarcil aflai perfuali, chc quefto galan-
te Ambafciatore era il Principe itefTo,

Potrebbe eflere, che quefte Ambafciate foflero andate nel prece
dence anno. Egli e ben da credere, che nel prefente fi effeituafle il

Matrimonio fuddetto.Racconta lo Storico Longobardo ,
che dopo qual-

che tempo arrivarono de i torbidi in Baviera al Duca Garibaldo a ca-

gione dell arrivo de Franchi: il che ha dato motivo a i moderm Scrit-

tori Franzefi
(l&amp;gt;~)

di credere, che il Re d Aullrafia Childeberto miran- C3) Daniel

do di mal occhio 1 amifta e congiunzione di fangue e d interefli che
H ft &amp;gt;lre lit

s andava a ftabilire fra il Duca Garibaldo fuo VafTallo, e il Re de Lon-
*

gobardi, all* improvvifo facefle marciare un Armata in Baviera, che vi

Mmmz reco
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ERA Volg. recb de i gravi danni, e tentb di forprendere Teodelinda . Paolo Dia-
ANNO 589. Cono a i tro non racconta fe non quel poco, che ho riferito di fopra,

con aggiugnere appreffb, che quefta Principefla fe ne fuggi verfo 1 Ita

lia, con Gundoalda fuo Fratello, e fece fapcre al Re Autari la fua ve-
nuta. E ignoto cib, che accadetTe al Duca Garibaldo fuo Padre, e

nulla di piu fe n
v
ha da Givgorio Turanenfe, e da Fredegario. Ve-

dremo bensi fra qualche tempo, che a lui fuccedette TaJJilone nel Du
cato della Baviera . Andb il Re Autari incontro a Teodelinda con un

grande appnrato, c celebrb dipoi con univerfale allegrezza le Nozze
nella campagna di Sardi di fopra a Verona nel di if. di Maggio . In

quella occafione fcrive Paolo, che un fulmine cadde fopra un legno
nel recinto

, dove era la Corte, e che uno de gl Indovini Gennii ,

che Agilulfo Duca di -fsrino avea feco condotto, gli prediffe non do-
ver paftare gran tempo, che la Donna poco fa fpofata dal Re Autari di-

verrebbemoglied effb Agilulfo. A coftui minaccib Agilulfo di tagliarg .i

la refla, fe mai piu gli fcappava detta parola di
quelto&amp;gt;

ma 1 Indovino

infifte, che fi avvererebbe la fua predizione, ficeome in fatti fegui .

Ma non e fe non bene 1 andare adagio in preftar fede a cotali dicerie,
che non rade volte nafcono dopo il fatto . Fu uccifo in Verona nel

tempo d efle Nozze Anfullo Parente del Re Autari, e Paolo Diacono
non pote penetrarne la cagione . A tempi ancora d eflo Paolo correa

(a) Pauln$ voce
C&quot;) ,

che circa quefti tempi il Re Autari paffando pel Ducato di
&quot;Diaconus

Spoleti, arrivafle fino a Benevento, con impadronirfi di quel paefe&amp;gt;
e

Lantfbard. Pfcia arrivafle fino a Rcggio di Calabria, dove avendo oflervata una

lit. 3. (. 31. Colonna pofta alquanto nel Mare, fpinto innanzi il Cavallo, la tocco

colla punta della fpada con dire: Fin qua, arrivera il confine de* Longe-
bardi . Ed era fama, che tuttavia quella Colonna forte in piedi,e fofle

chiamata la Colonna d Autari . Ma di quefti fatti Paolo altro maleva-

dore non ebbe fe non la tradizion del volgo y fondamento moke volte

t allace, per farci conofcere il vero . Perb varj Letterati hanno difpu-
tato intorno all origine dell infigne Ducato di Benevento, il quale non

fi pub credere, che avefle principio in queft anno, quando fi ammetta

&quot;cap ^z co mcdefimo Paolo (), che Zottone primo Duca governafle quel Du
cato per anni vcnti. Ne pur fembra verifimile cib, che Carnillo Pel-

legrino immagino, cioe che il Ducato fuddetto naicefle anche prima
della venuta del Re Alboino in Italia. Probabilmente ne primi fette

anni dopo la lor calata i Longobardi s impadronirono di buona parte
della Campania e della Puglia, c vi fondarooo un Ducato, di cui fu

Capo Benevento, e che s andb a poco a poco dilatando, fino ad ab-

bracciar il Regno, appellato ora di Napoli, a riferva della Citta me-

defima di Napoli, e di alquante altre maritime, che fi tennero forri

nclla divozion dell Imperio. Reggio di Calabria era di quetlej, e perb

quantunque Autari fuori d efla Citta potcffe veder quella Colonna, pu
re e piu probabile, ch egli mai non arrivafTe fin la. Fu queft anno

funefto all Italia per un terribil diluvio d acque, a cui un fimile da

piu Secoli non s era veduto. II Tcvere crebbe nel Mefe di Novem-
bre
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bre ad una fterminata akezza in Roma, vi dirocco moke cafe, empie ERA Vo!g.

i magazzini de grani con perdita di molte migliaia di moggia d efli ,
ANNO 589.

e fece akri malanni . Ne abbiamo per tcftimonj i due fanti Gregorj (), ^ D f*

allora vivcnu, cioe il Grande, e il Turonenfe . Dal primo de quali, /. 3 . &amp;lt;. 19.

ficcome ancora da Paolo Diacono () fjppiamo, chc per le Provincie Creyr.

dclla Venezia e Liguria, anzi per tutte 1 akre d Italia fi provo que-
Tur

fto flagello. Porto eflo con feco le lavine d aflaiffimi poderi, c Ville
/{,*)

intere nelle montagne, una gran mortalita d uomini, e di beftie,ene
rimafero disfatte le tirade . Racconta San Gregorio Magno un miracolo . 3. e. 13.

fucceduto in Verona, dove il Fiume Adige tanto fi gonfio, che 1 ac-

que fue giunfero fino alle fineftre fuperiori della Bafilica di San Ze-
none Martire, la quale era allora fuori di quella Citta. Ma quantun-

que foflero aperte le porte d effk Bafilica, le acque non entrarono den-

iro, c fervirono come di muro alia ftefTa Bafilica. Si trovava allora ia

quella Citta il Re Autari, e quefta inondazione fi tiro dietro in qual-
che parte la rovina delle mura di Verona, la qual Citta da li a due
Mefi refto per la maggior parte disfatta da un furiofo incendio. Alle

inondazioni fuddette, venne poi dietro la Pefte, di cui fi parlera ncll*

anno feguente..

Anno di C R i s T o DXC. Indizione vi i r.

di GREGORIO I. Papa i.

di MAURI zio Imperadore 9.

L Anno VII. dopo il Confolato di MAUIUZIO AUGUSTO.

CRebbere
dunque nell anno prefente le calamita dell Italia per una

fieriflima Peftilenza, che privo di vita una innumerabil moltitu-
dine di gente . Spezialmente infieri e(Ta nella Citta di Roma (0 , e M Grtltr-

colto da quefto medefimo malore Papa Pelagic II. pafso a miglior vita

nel di 8. di Febbraio . Si venne all clezione del Succeflbre, e i voti

concordi del Clero, Senato, e Popolo concorfero a voler Papa Gre-

goriO) Diacono della Chiefa Romana, che fantamente vivea ncl Moni-
ftero di Santo Andrea, dappoiche fu richiamato da Coftantinopoli .

Piacque fommamente a tmti una tale elezione, fuorche ad unfoloje
quefti fu lo ftefTo Gregorio, il quale per ifchivar quefto pefo ed ono-

TC, fecondo che attcltano il fuddetto Turonenfe, e Giovanni Diaco
no

(&amp;lt;0, fpcdi fegretamente delle Lettere a Maurizio Imperadore, fup-
plicandolo con quante ragioni pote, di non confermare la fua elezione .

Era giii padato in ufo 1 abufo, come altrove s e detto,. che reftafle ,*,
libera al Clero, Senato, e Popolo Romano 1 elezione del Papa &amp;gt;

ma 40.
non fi potea venire alia di lui confecrazione fenza il confenfo e 1 ap-
provazionc de gl Imperadori. Crede il Cardinal Baronio, che San Gre

gorio
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ERA Volg. gorio altamente detcftafle, come un Erefia, 1 introduzion di quefto IC

ANN 0590. game, perche fuppoae Opera d eflb Poncefice una Spofizionc de Sal

mi Penitenziali., che e allcftampe. Ma gli Eruditi oggidi pretendo-

no, che quell Opera ufcifie della penna di San Gregorio VII. Papa, a

cui certamente convicn quel linguaggioj ne avrebbe ~San Gregorio Ma -

gno voluco valerfi. .di quefto ripiego per fottrarfi al Pontificate, fe 1 a-

vefle creduto un tirannico facrilegio, ed avefle tenuto Maurizio Au-

gu(lo uguale a Nerone, e a Diocleziano, come cenne 1* Autore della

Spofizione fuddetta. Ma fcoperto il difegno delFumile Servo di Dio

Gregorio , il Prefetto di Roma, fuo Fratello, o pure Gcrmano di no-

me., ;fece prendere per iftrada le di lui Lettere, e ne fcrifle egli deil

akre all Imperadore , con addurre tutte le ragioni di dover confermarc

in tempi si fcabroii il Pontificato nella perfona di Gregorio, Nobile,

perche di fangue Senatorio, e tale per la Pieta, per lo Sapere, e per
altre fue rare Doti , che pari a lui non fi trovava in quefti tempi .

Mentre fi afpettavano le rifporte della Corte, il fanto Pontefice (i ap-

plico tutto a placar 1 ira di Dio in mezzo al gran flagello della Pe-

itilenza . A tal fine iftitui una general Litania, o fia Procefllone di Pe-

nitenza, con dividere in varie fchiere il Popolo, che vi dovea inter-

venire, cioe il Clero Secolare, gli Uomini, i Monaci, le facre Ver-

gini.,
ie Maritate, le Vedove, i Poveri, e i Fanciiilli . Venne dipoi

1 aflcnfo dell Imperadore, e cerco ben Gregorio di fuggire, ma pre-

fo, fu per forza condotto alia Chieia, e quivi confecrato nel.di 5. di

Settembre. Cosi _la Chiefa di Dio venne ad aver un Pontefice, elem-

plare d ogni Virtu, le cui
gloriofe azioni, la vita fantiflima, i Libri

cccellenii, fon tuttavia, e iaranno fempre oggetto de noftri encomj .

Jntanto non rallentava 1 Augullo Maurizio i fuoi maneggi preflb
Childeberto Re d&quot; Aullrafia, il piii potente de i Re Franchi, per efter-

minare i Longobardi dall Italia. Era fucceduto dianzi un afrarc, che

poteva intorbidar la buona intelligenza fra quefti Monarch!, fc la pru-
^enzSL di Maurizio non vi aveffe trovato nmedio (&amp;lt;*) . Spediti da Chil-

deberto tre Ambafciatori a Coftantinopoli-, fecero fcala in Affrica a

Cartagine. Uno de lor famigli avendo prefa non lo qual roba ad una

bottega, e differendo di reftituirla, fu colto un di nella piazza dal Mer-

catante, e prefoj ne quefti voleva .lafciarlo, fe non reftituiva il mal

toko. 11 Franco meffa mano alia fpada, pago il povero Merctantc
con levargli la vita. Gib udito, il Governatore della Citta con una

truppa d armati, e col Popolo tumultuante ando ali abitazion de i Le-

gati. Ufciti fuori due d effi, furono trucidati dall infuriata gente . Grip-

fone Capo dell Ambafceria ne fece di gravi doglianze, e andato a Co-

ftantinopoli, rnaggiormente quivi efpofe le fue querele . Maurizio Augu-
lio irritate per 1 infolenza de fuoi, ne.promife una ftrepitofa vendetta j

e Tcgalato ben bene Gfippone, il rimando a cafa aflai contento^ e con

forti iftanze, perche Childeberto moveffe 1 armi contra de Longobar
di. Premeva a quel Regnante di riaver dalle mani deli Imperadore il

fuo Nipote Atanagildo , Figliuolo d Ingonda, fua Sorella, morta in Af
frica ,
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frica, c di Santo Ermenegildo, che era ftato condotto a Coftantinopo- ERA Volg.

li} percib mife infieme una grande Armata, conrpofta di venti Du- ANNO J9-

chi, einfcuno de quali conduceva la gente della fua Provincia. Rac-
conta il Vefcovo Turonenfe, che Judoaldo Duca, venendo alia telta

del Popolo di Sciampagna, arrivaro a Metz, vi commife tanti faccheg-

gi ed omicidj, come fe fofTe ftato un nemico della propria terra j e

che ahrettanto fecero gli altri Duchi, con rovinare il proprio paefe,

prima di riportare vittoria alcana de loro nemici . Quefto era uno de

brutti coflumi de Franchi d allora, e fe ne lamento anche il buon Re
della Borgogna Guntranno , con avere attnbuito a tanta iniquita delle

fue genti le rotte, ch egli ebbe da i Goti nella Linguadoca. Ne fo

io menzione anche per ricordare, che de Longobardi lontani dal com-
mettere tali eccefli co i Sudditi proprj, pure dicono ranto male gli

Scrittori loro nemici, e alPincontro i Franchi, non certo migliori de

Longobardi , fi veggono cotanto efaltati da alcuni Scrittori . Calo dun-

que in Italia dalla parte delb Rezia, o fia de Grigioni, e da quella
di Trento, lo ilerminaro efercito de Franchi, e de varj Popoli della

Germania, fudditi del Re Childeberto, divifi in varie colonne. Audoal-

do con fei altri Duchi pafso a dirittura vrcrfo Milano, e in quelle vi-

cinanze fi accampo . Olons Duca arrivato a Bellinzona, Terra del di-

ftretro di Milano, dove comincia il Lago Verbano, o fia Maggiore,
quivi lafcio la vita, colpito da un durdo nemico. Ed effendofrquefte

genti sbandate per andare a cercar di che vivere, dovunque arrivava-

no, aveano addoffb i Longobardi, che gli accoppavano fenza remif-

fione . Fecero nondimeno i Franchi una prodezza nel territorio di Mi
lano. Eranfi portati i Longobardi lungo le fponde di un Laghetto,
da cui efce un Fiumicello, a noi ignoto. Giund cola i Franchi vi-

dero un Longobardo fulla riva oppofta armato di tutto punto, che dif-

fe loro: E venutO il di^ in cui fi vedra i chi Dio
voglta, piii bene . Paf-

farono di qua dal^Fiume alcuni pochi Franchi, e meffifi addoflb a co-

ftui, tante gliene^ diedero, che lo ftefero morto a terra. Allora i Lon
gobardi, raccolte le lor bagaglie ft ritirarono tutti, di modo che i

Franchi non trovarono in quel fito fe non i fegni, che v erano ftati i

nemici. Tornarono pofcia al loro accampamento, e cola giunfero i Le-

gati dell Impcradore, per avvifarli, che era in marcia per venire ad
unirfi con loro 1 efercito Cefareo fra tre giorni, e fe ne accorgereb-
bono, allorche vedeflero data alle fiamme una Villa, ch era ful monte.

Afpettarono i Franchi per fei giorni, e mai non videro comparire al-

cuno. Cedino, o fia Ghedino Duca con tredici altri Duchi entrato dalla

parte di Trento in Italia, prefe cinque Caltella, e fi fece giurare ub-
bidienza da que Popoli .

II Re Autari da due parti aflalito con tame forze , prefe in que-
fta congiuntura il faggio partito di tener ben guardati i Luoghi forti

e le Gitta, dove s erano rifugiate le genti col loro meglio, lafciando
la campagna alia difcrezione,, o fia indifcrezion de neraici . S erafpe-
zialmente ben fortifieato egli, e provveduto in Pavia. Ma cio, che

non
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En Volg. non poterono far le fpade, lo fece 1 aria della State, a cui non crano
AN NO 590. ufati i Franchi e gli Alamanoi . Cioe s introduce la difenteria in quel-

le Arraatc
,
e ne tece una grande Itrage . Vi fi aggiunfe anche la fa

me per la mancanza de viveri, in guifa che effendo oramai troppo
fminuito 1 efercito, determinarono que Capitani dopo tre mefi di fcor-

reriefatte per la Liguria, e per gli contorni, di tornarfene al loro paefe .

Ma nel ritorno la fame li rnaltratto cotanto, che furono obbligati a

vendere infin 1 armi e il vettito per aver da mangiarc, e per porcr giu-

gnere vivi a cafa. Nel paffare ancora per alcuni paefi (forfe de Gri-

gioni o del Trentino) che erano ftati una volta fotto il dominio del

R.e Sigeberto, Padre del -Re Child-ebert-o
,

diedervi il facco, e fecero

{chiavi quanti caddero nelle loro mani . Con tali pavticolarita raccon-

ta Grcgorio Turonenfe queita guerra dc Franchi, i quali o non vol-

lero per politica far danno maggiore a i Longobardi, o non poterono

per debolezia; perche allora non fi facea la guerra, come oggidi fi

pratica con tanti atrecci, provviGoni di buoni magazzini, e maniere di

forzar anche le Citta piu forti . Son di parere alcuni ScritEori Pavefi,
che in quefta occafione la Citta di Ticino fofle prefa da Papio uno
de Duchi Franchi, c cominciaffe da li innanzi a chiamarfi Papia, og
gidi Pavia . Son queite favole prive d apparenza, non che di fonda-

mento di verita . Era anticamcnte quella Citta afcritta alia Tribli Pa-

fia. Di la conghictturo io, che pofTa eHere venuta la mutazion del

fuo nome.
Paolo Diacono () fecondo il folito copio qui fedelmente ii rac-

conto di Grcgorio Turonenfe, con folamente aggiugnerc, che 1 efer

cito Franzefe giunfe nel territorio di Piacenza, e di la arrivo fino a

Verona, con ilpianar molte Caftella, non oftante i giuramenti di fal-

var que luoghi, allorche fpontaneamente loro 11 rendcrono gli abitan-

ti, CTedcndo i Franchi gente da mantener parola. Nel territorio di

Trento fpezialmente diroccarono Tefana, Maleto, Scmiana, Appiano,
Fagitana, Cimbra, Vizzano, Brentonico, Volene, Ennemafe, e due
altrc Ciilella in Alfuca, ed uno nel Veronefe . Tutti gli abitanti d eife

CafteDa furono condorti in ifchiavitu . Qiiei foli del Callello della Ver

ruca, in numcro rdi fecento, per 1 interpofizione & IngenutHo Vefcovo
di Sabione (il cui Vefcovato fu poi trasfcrico a Brixen), e di /fgnelle

Vefcovo di Trento, cbbero la fortana di potcifi rilcature con pagwe
un Soldo d oro per cadauno . Ma quefta guerra fu di maggior confe-

guenza di quel, che apparifca dal racconto del Turonenfe, e di Paolo

Diacono, il quale fi accinfe a fcrivere la Storia de Longobardi con

poche notizie . Noi jbbiam delle Lettere pubblicate dal Freero, e dal

Du-Chesne (^) e fcritte pane dal Re Childeberto a Maurizio Auguilo,
a Giovanni Patriarca di -Coitanfinopoli ,

ad Onorato Apocrilario del Pa-
or.

pa } a Domtzia.no Vefcovo di Melitina, e Configlierc Cefareo, a Paolo
Franc. pacj re dell Imperadore ,

e ad altri Ufizi:i!i della Corte Imperiale, dove

ft fa menzione de i Legati inviaci a Coftantinopoli, e della Leg;i, che

Ii .mani.palava fra quelti Principi contra de Longobardi. Ve -nvha deH
altre

(a) Paulas

Diaconus
I. 3. c. 30

(b&amp;gt;

r&amp;gt;(-

chefne
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altrc delta Rcgina Rfunicbilds a Cojlantlna Auguita Moglie dell Im- EK\ Volg.

perador Maurixio, in cui le raccomanda forte Jttanagilclo fuo Nipote, ANNCJ^O.
e ad Anaflafea Augafta Vedova. di Tiberio Coltantino Irnperadore, 1

fuddctco Ateimgildv ,
e alio fteffb Maurizio Augufto. Ma fpexialmente

fon degnc di attenzione due Lettere, la prima delle quali e fcritta al

Re Childeberto da eflb Imperadore, in cui gli fa fapere, che prima
ancora dclPirrivo in Italia de i Duchi Franzefi, era riufcito all Ar-
mata Cefarea di prendere per battaglia le Citta di Modem-, & Altlno,
e di Mcintova,, venendo in quefta maniera ad impcdir 1 unione delle

foldatefche Longobarde. Eflerfi poi intefo, che uno de i Duchi Fran

zefi, per nome Ghetto-, avea trattato di pace con Autari, il qualc s era

chiufo in Pavia, cffendofi anchc gli altri fuoi Capitani colic lor mili-

zis ricirati in diverfe Caftella. Che trovandofi il fuddetto Cheno Duca
prellb Verona con venti mila combattenti, erano andati a trovarlo i

Mefli Cefarci, per concertar feco 1 affediodi Pavia, la prefa della qua!
Citta avrebbe dato 1 ultimo tracollo alia Nazion Longobarda . Ma che
i Duchi Franchi, dopo aver fatta una tregua di -dieci Mefi co i Lon-

gobardi, fe n erano iti con Dio, fenza fame parola con gli Ufiziali

di Cefare : il che era da credere , che farebbe difpiaciuto non poco ad
ffb CKiidcberto, perche fe fi foffe ito d accordo, fi era -full&quot; orlo di

veder hbera 1* Italia da i Longobardi . 11 perche vivamente il prcga di

fpedire per tempo nel proilimo Anno le fue Artnate in Italia, prima
che i Longobardi poflano fare la raccolta de grani, giacche 1 Armata
Cefarea non folamente s era impadronita delle Citta fuddette, ma erano
anche tornate alia divozion dell Imperio qaclle di Reggio, Parma, e

Piacenza co i ioro Duchi, e con aflaiflimi Longobardi . Finalmencc

egli raccomanda di ordmare, che fieno meffi in liberta i poveri Italia-

ni, meni fchiavi di la da i monci, perche quefta obbligazione era

cfpreffa ne i patti dclh Lega. L altra Lettera e di Romano Patrizio

d Efarco di Ravenna, fcmta al medefimo Re Cbildebsrto, con figni-
ficarli la prefa delle fuddette Citta di Medena, Jltino, e Mantevn . E
che mentre egli era in procinto di portarfi ali afledio di Parma,Rcg-
gio, e Piacenza, \ Duchi Longobardi di quelle Citta erano venuti in

fretta a trovar e(To Efarco in Mantova, e V erano mefli all ubbidien-
?,a della Santa Repubblica (nome ufato moko in que tempi per figni-
ficare cio, che oggi chianriamo Sacro Romano Imperia} 9on dargli per
oftaggi i Ioro Figliuo i . Torn.ito effb Elarco a Ravenna, s era dipoi
portato in Ittria, per far guerra a Grafolfo nemico . Giunto cola, fc gli
era prefentato Gifolfo magnlfico Duca Figliush di Grafolfo, che nella lua

giovanile eta avea ciera di voler effere migliore del Padre, con offe-

rirgli di fottornettere fe fteflb con tutto il fuo efercito alia fanta Re
pubblica. E che era arrivato in ftalia Nerdolfo Patrizio col fuo efercito

m fervigio dell Imperadore, il qualc in compagnia di Oj/one, uofflo

gloriofo, avea ricuperate varie Citta. II perche eflb Romano, perfua-
fo, che il Re ftia faldifljmo nel psnfiero di efeguire i patti della Le
ga, e maflimamentc fapendo , ch egli c in collera contr* dc fuoi Du-

Tom. Ill, Nnn chi,
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ERA Volg. chi^ perche erana tornati indietro, fenza aver foddisfatto a gli ordini
ANN059cu fa Sua Maefta, vorra ben rifpedire I Armata al primo tempo, ed avanxt

che fi faccia il raccclto de grani, con de i Capitani meglio intenzio-

nati: raccomandandofi (bpra tutto, che gli faccia opportunamente fa-

pere qual via terranno in. venendo, e a qual precifo tempo fi move-
ranno. In fine il fupplica di dar buon ordine alle fue genti, acciocche

non mettano a facco, ne incendino le cafe de gP Italian!, in favorc e

difefa dc quali fona inviate, e niu.no d eflt menino ia ifchiavitu , e all*

incontra rilafcino i gia fattf fchiavi .

Quefte parttcokrita fanno abbaftanza intendere,. che la guerra
moffa in queuV anno dall* Imperadore e dal Re Childeberto contra de

Longobardi, piu di quel,. che ne feppero i due fovralodati Storici
,,

porto de i vantaggi alParmi Cefaree, e di pericolo al Regno de Lon

gobardi. E fe i Franchi aveflero operate di concerto, e piu daddo-

vero, forfe fi dava I ultimo crollo alia Signoria d e(Ti Longobardi ia

Italia. Anzi mi nafce qui fofpetto di qualche abbaglio in Paolo Dia-
(a) Paulus: cono (&amp;lt;j) 9

il quale, ficcome accennai, ci rapprefento- per primo Duca

f
s

del Friuli- Gifslfa y e tale creato nclPanno f6$. dal Re Alboino. Or*
dalla Lettcra apparifce, che Romano Efapco era andato in Iftria per
far guerra a Grafolfo Padre di Gifolfo, Forfe quefto Grafolfo fu egli il

primo Duca in quelle comrade, e venuto a morte in que tempi, eb-

be per fucceflbre nel Ducato Gifolfo fua Figliuolo^ il quale ando in.

quefti tempi a fortometterfi alP Efarco . Se nelTanno ftfS-. Gifolfo aveflc

avuto it Ducato del Friuli, bifognerebbe fupporlo. find allora capacc
di governar Popoli . Anzi Paolo dice, che il Re Alboino (*) Giful-

fum, UT FERTUR, fitum Nepotem , VlRUMt per omnta, idonsum, qui
eidem fRegi) Strator erat , quern Lin^it propria- Mxrpabis appellant ,,

Forojutia,n&amp;lt;s Ci-vitati, & toti regioni illi prceficere ftatait . MLs cio non puo
fufltftere, perche per atteftato di Romano Eiarco, che Taveva vedu-

to co
1

prop rj occhi, era affai giovinetto efTo Gifolfo nell anno j-po,

in ju venili &amp;lt;tate .. Adunque giufto. fofpetto ci e, che Paolo- non avefle

in quefto racconto altro fondamento, che la tradizion popolare, e fin-

ceramente lo confeffa egli fteffb con dire Ut fertur; e che il primo
Duca del Friuli- fofTe Crafilfo, e fucceffiVamente lo fteffo Gifolfo in

quell* anno fpo. Dappoiche (T furono ritiraredall Ttalia le genti del Re
(b) Gregor, Childeberto,. fapendo il Re Autari (), quanta autorita aveffe in tutto
Turontnp: p imperio Franzefe, e fpezialmrnte fopra il cuore d &quot;efTo Childeberto

l

pM^!s^ Û0 Nipote, Guntranno Re della. Bbrgogna r uno de i tre Re della

iconxs Francia, allora regnanti, PHncipc pacifico, e di tutta bonta, gli fpe-
-&quot;/ 34- di de gli Ambafciatori , per prcgarlo della . jua. mediazionc ad. ottener

la,

(*) Gt(ulfo, COME DICES!, fur nipote,, UOMO i. tatto capace, il

quale al medefimo (Re) ferviva di Srratorc, cul In propria lingua Ma-
mano Marpahis, determine di forre al govemo dtllA Citta del Friuli^

di tutto quel fatfe .
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la pace. Gli rapprefentarono qucfti la dtvozionc profeflata in addietro En A Volg.

dalla Nazion Longobarda a i Re Franchi, co quali aveano tnantenuta AN NO 590

fempre una buona intelligenza, fenza aver meritato d eflere perfegui-
rati da loro: pcro pregavano, che fi rimettefle buona amiciria e con-

cordia fra Ic due Nazioni, eflbendofi pronti in qualunque tempo alia

difefa de Franchi, e che xiefifteflero dall aiutare un comune nemico ,

il quale atterrata 1 una Nazione, fi farebbe aperto il paflb a minac-
ciare e diftniggere ancor 1 alcra. Furono benignamcnte afcoltati dal

Re Guntranno, c pofcia inviati con qualche fua commendatizia al Re
Childeberto, al quale con tutta fommeffione feccro la medefima rap-

prefentanza . Pafso qualche giorno, fenza che i Legati aveflero con-

ciudenti rifpofte, quando cccoti arrivarne de gli altri, fpediti dalla

Regina Tcodelinda colla nuova, che il Re Autari era rnorto; i quali

pregarono iimilmente Childeberto di volcr concedere la pace ai Lon-

gobardi . Childeberto li congedo tutti con delle buone parole e fperan-
le . Fu poi da li a non molto conchiufa quefta pace col Succefforc
d Autari, e Ja li innanzi non ebbcro rnoleftia alcuna i Longobardi dalla

pane de Franchi; il che fcrv4 a renderli animofi, con nderfi glino

dipoi della potenza de Greci Irnperadori.
In fatti diede ne in quell anno alia fua vita il Re dutari, men-

cre .era in Pavia, nel di f. di Settembre, per attettato di Paolo Dia-

cono, c corfe voce, ch egli morifle di veleno . Ebbe principioin e(To

Mefe di Settembre V ladizione Nona^ ed appunto s h una Letrera fcrit-

ta da San Gregorio Papa (&amp;lt;0 fotto la raedefima Indizione, e indiriz- (a) Grtgtr.
zata a tutti i Vefcovi d Italia, con far loro fa p ere, che il nefandijjims

M&amp;lt;J

dutarit (quefto e il titolo, di cui fono frequentementc ornati i Re Kt fttl -

Longobardi, e la lor Nazione, da i Romani, perche troppe offefe ne
7&amp;lt;

aveano rice vuto, e tattavia ne ricerevano. Anche i Goti erano Aria-

ni, ma di loro parlavano in altra maniera i Romani, perche erano
Sudditi d effi), che Autari difli, avea nella proffima pafl ata Pafqua vie-

tato il battezzar nclla FedeCattolica i F.igliuoli de Longobardi (Ariani),

per la qual colpa Iddio J avea tolto dal Mondo. Paolo Ducono fcn-

ve, che Autari regno fei Ami, ed eflendo egli morto nel principle
di Settembre di qucft anno: adunque dovette egli effere eletto Re vcr-
fo il fine dell anno f84- come giadicemmo,e non gia nell anno

fSd&quot;.

come pretefe il Padre Pagi, che voile feguitar Sigeberto , certamentc

ingannato si nel principio, che nel fine del governo di Autari . Lo
fteflo Pagi accordo, che in queil anno cflb Autari lafciafle di vivere,
ne poi s avvide, che i fuoi conti non batteano interne all Epoca di

quetto Re. Ora bifogna ben, che foffero rare le doti e le virtu della

Kegina Teodelinda, benche di nazion Bavarefe, perche non folamente

feguicarono i Primati Longobardi a venerarla ed ubbidirla qual Padro-

na, ma anche le permifero di eleggerfi un nuovo Marito, che fofle

degno di reggere il loro Regno. Ne diede loro faftidio, che Teode-
linda profeMalfe la Religione Cattolica: tanta dovea cffcre ,la faviezza,h Pieta, c h Prudcnza di queita Principefla . Avrebbc ella, credo io

?

ISInni feel-
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ERA Volg.

590*

(a) Gregor.

Tutonenps
I. 10. f. 3.

(b),

rius it Chr.

cap. 34.

(c) Johan
nes

Vit. Gregir.
M. 1. l.

c. 49.

fcelto volentieri un Principe Longobardo Cattolico di credenza , fe

1 avefle trovato, ma niun ve n era. Perb feguendo il configlio de piu
aflennati, mile gli occhi fopra Agilolfo Duca di Torino

, Principe belli-

cofo, parente del defunto Re Autari, di bell afpetto, di mcnte attif-

(Ima a ben governar dc i Popoli. Fattolo chiamarc alia Corte, gli an-

dp incontro fino. allu Terra di Lomello, onde prefe il nome il paefe
delia Lomellina, alcune miglia lungi da Pavia. Cola giunto Agilolfo,,
fece Tcodchnda portar da berc, e dopo aver efla bevuta la raeta d una

tazza, porfe il relto ad Agilolfo, il quale nel reftituirle la tazza, ri-

verentcmente le bacio la mano. Allora la Regina forridendo, ma con
onefto roflore, gli difle, non e(Tere di dovere, ch egli baciafle la ma-

no, a chi dovca baciare la bocca. Ed ammefTolo all altro bacio, gli

fignihco P intenzione fua d averlo per Marito , e di fai lo Re . Che piu ?

Lc Nozze fi celebrarono con gran folennita ed allegria ful principio
di Novembre, ed Agilolfo comincib bene ad aiutar la Regina confor-

te nel governo del Regno, ma per allora non aflunfc il titolo di Re .

Non fi sa intendere, come Gregorio Turonenfe (&amp;lt;0 fcrivefle, che men-
tre ftavano preflb del Re Childeberto i Legati del Re Autari

, arrive

la nuova della morte d eflb Autari, e ehe in fuo luogo era fucceduto

Paolo . Di quefto Paolo non v ha memoria alcunaj nc elib e nome Lon-

gobardico . Molto meno pub eflb convenire ad Agikilfo, che folamentc

clue Mell, dappoiche era morto Autari, fposb Teodelinda, in guifache
non pote mai coll avvifo della morte d Autari giugnere alia Corte di

Childeberto la nuova del Succeflbre eletto . Meglio informato de gli
affari de Longobardi non fu Fredegario (^) cola, dove fcrive, che

Agone Re de Longobardi, Figliuolo del Re AMari, prefc per Moglie
Teodelinda. di Nazione- Franzefe- . Cioe non feppe, che quefta Principefla
in prime Nozzc era ttata Moglie del Re Autari, e falib in credere

Agone Figliuolo d
1

Autari. Per altro Agilolfo fu anche nomato per te-

(timonianza di Paolo Diacono Ago, o Agone: il che fi vede praticato

ia quelli. tempi per altri nomi. In queit anno Maunzio Imperadore-
dichiaro Augulto e Collega nell Imperio Teodofio fuo Primogenito ?

,

nato nell anno f8f. Cio apparifce dal racconto, che fa de gli Atti di

San Gregorio il Grande, Giovanni Diacono (c )

\ ^ *

Anne
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Anno di CRISTO oxer. Indizione ix.

di GREG OR 10 I. Papa i.

di MAURIZIO Imperadore 10.

di AGILOLFO Re i .

L Anno VIII. dopo il Confolato di MAURIZIO AUGUSTO ,

EGregiamcnte
ferve a comprovare, che non come s ru ne tefti della EnA.Vo!g.

Cronica Aleflandrina, s hanno a notare gli anni del Confolato di Amiospi,
Maurizio Augulto, uno Strumento pubblicato dal Chiariilimo Mar-
chefc Scipione Maffei GO, cd cfittente preflb di lui . Eflo fu fcritto

(a )

in Claffe Ravenmte Imp. DN. N. Mauricio Tiberio P. f1
. Aug. Anna Jjt.

Nono poji Cenfulatum ejufdem Anns OSlavo^ fub
-

die fextb Nonarum Mar- t !5-

tiarum^ IxdiHivne Nona: cioe nell anno prefente. Benche poi foflero

feguicc le Nozze tra la Regina TeodeUnda^ e il Duca dgilolfo nel No-
vembre dell anno precedence, pure la Dignita Regale non fu confe-

rita ad cffb Agilolfo, fc oon nel Maggio di quell anno dalla Dicta

Generalc de Longobardi , che fi rauno in Milano. Chi fcrive, ch egli
fu coronato in Milano colla Corona Ferrea, non e affittito da Documen-
to, o teftimonianza alcuna dell antichita. Fero da quefto tempo io co-

mincio a numerar gli anni del fuo Regno. Fredegario (i) anch egli (

metre fotto il prefente anno 1 aflunz.ione al Troqo di Agilolfo. La pri-
ma applicazione di quefto novello Re, (^ fu quella di fpedire Agnello (c

Vefcovo di Trcnto in Francia, o fia in Germania , al Re Childeber- D

to, per liberare gl
1

Italian!, eondotti cola fchiavi da i Franchi: pen- 4- &amp;lt; *

fiero degno di un Re, chc dee eflere Padre del fuo Popolo. Trovo
il Vefcovo, che la Regina Brunechilde , Madre d effb Re, PrincipefTa
famofa non meno per gli fuoi Vizj, che per le fue Virtu, avea ri-

fcattato col proprio danaro molti di quegli fventuratij c molti aim
col danaro del Re Agilolfo ne rifcatto il Vefcovo, e tutti li ricoa-

duffe in Italia. Fu eziandio mandate dal Re Agilolfo per fuo Amba-
fciatore alle Gallic Evino Duca di Trento, cioe, come fi puo cre

dere, a GuntranW) Re della Borgogna, e a Clotario 11. fuo Nipote,
Re della Nauttria, o fia della Francia Occidencale, affinche unita-

mente s interponeiTero per condurre alia pace Gbildebertt Re dell*

Francia Orientale, o fia dell Amtrafia, che comandava ad una parto
delle Gallic, e a buona parte ancora della Germania. Probabilmente=

venne in quelli tempi a tnorte Atanagildo Nipote d edb Cbildeberto,.

gia condotto a Coftantinopoli, in riguardo del quale, cioe per riaverlo

dalle mani dc Greci, avea Childeberto fatta guerra a i Longobardi .

Certo non fi truova piu da li innanzi memoria di lui nelle Iltorie.

Queito irapcgno dunque ceflato, c riflettendoli da Childeberto, chc
non-
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Eai Volg. non gli tornava il conto ad ingrandire colla rovina de Longobardi I

1 Im-
ANNOS9I. peradore, la cui potenza avrebbe potuto un di nuocere a i Franchi

uefll, con ifvegliar le antiche pretenfioni, non fu difficile lo ftabilir

finalmente la Pace tra i Franchi c i Longobardi: il che fervi a mag-
giormente ftabilire ft Regno Longobardico in Italia. Nell Anno ad-

allorche i Franchi calati in Italia fecero si afpra guerra, non

f}p 3
^ ro a Longobardi, ma alle campagne dc gl Italiani, Minolfo Ditca(a),
cioe Governatore deir Ifola, di Sun Giuliano, s era gittato in braccio
a quefti nuovi venuti . In vece di San Giuliano y

fi ha da leggere Stn

Giulio, la cui Ifola tuttavia ritien quefto nomc nella DioceQ di No-
vara, c nel Lago d Omegna. Perche quel fito era inefpugnabile,
quaiora fi foflero ritirate tutte le barche del

Lago&amp;gt; percio parvc
1 Re Agilolfo , che Minolfo non per neceflita, ma per codardia,

o per tradimcnto fi fofTe gittato nel partito de Franchi : percitf

gli fece tagliar la tefta ad efempio de gli altri . O fia poi, che a

Gaidolfo , appellate da altri Gandolfo^ Duca di Bergamo, non foffc

piaciuta 1 elezione del Re Agilolfo, o ch egli non volefle ubbidirjo,
coftui fi ribello contra di lui , e fortificofli gagliardamente in effa

Citta. Accorfe cola il Re, e gli mife tal paura, che s induffe a chie-

derc mifericordia. Ne la chiefe indarnoj gli perdono Agilolfo, ma
per ficurezza della di lui fedelta, yolle ayere, e condur leco de gli

oftaggi . Bifognapoi, che coftui fofle un cervello ben inquieco, per-
che torno polcia a ribellarfi , e fi fortifico nell Ifola, pofta nel Lago
diComo. Non tardo il Re Agilolfo a cavalcare di nuovo per repri-
mere coftui, ed ebbe la fortuna di cacciarlo di cola. Gli furono pa-

gate le fpefe del viaggio, perche arendo ivi trovate moke ricchezze,

nfugiate dagl Italiani in quel forte fito, vi mife le mani addofTb, c

fe le portb fenza farfene fcrupolo a Pavia. Ma avendo noi yeduto di

fopra un fimil racconto dell Ifola Comacina, che e la ftefla: puo na-

fcere dubbio intorno alle ricchezze ivi trovate o in quclla, o pure
in qucfta volta. Seguito cio non oftante Gaidolfo ad alzare le orna

contra del Re, conridato nella fortezza di Bergamo ; ma Agilolfo il

coftrinfe di nuovo ad umiliarfi : con che tornb mercc dclla fua cle-

menza a rimetterlo in fua grazia . Anche Uifari Duca di Trivigi uno

fudiquelli, che fi ribellarono al Re Agilolfo j ma aflediato in quella

Citta, fu forzato a renderfi prigjone. Racconta Paolo, che in queft
Anno non piovve nel Mefe di Gennaio fino al Scttembre, e pero fi

fece una mifera raccolta. Diedero ancora un gran guafto al territorio

di Trento le locufte, cioe le Cavallette piii groffc delle ordinarie,
con .divorar le foglie de gli alberi, e 1 erbe de prati. Ma non toc-

carono i grani, e nell Anno feguente fi provo quefto medefimo fla-

gello. A quefti mali s aggiunfe una terribil Pelte, che affliflc fpe-
zialmente Ravenna, e I lftriaj e da una Lettera di San Grcgorio Ma-

M*fw
&amp;gt;r

lno ^ apparifce, che quefto malore infeftava anchc la Citta di

/. i, /. i, Natni.

Anno
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Anno di CRISTO DXCII. Indizione tf.

di GREGORIO I. Papa 3.

di MAURIZIO Imperadore n,.

di AGILOLFO Re 2.

L Anno IX. dopo il Confolato di MAURIZIO AUGUSTO.

ASsicuratoil
fuo Regno dalla parte de Franchi colla Pace con eflb ERA Volg.

loro ftabilita, e depreffi gl interni nemici, voile ancora il Re ANUOSPI.

Agilolfo provvcdere alia ficurezza fua dalla parce de git Avari, o fia

de gli
Unni r o Tartar!, che dominavano nella Pannonia, e itende-

vano la lor fignoria fopra gli Sclavi , che diedero il nomc alia Schia-

vonia. Era formidabile anche la potenza di quella Nazione, e non

andra molco, che commceremo a vederne le funeite pruove. in Italia.

Con coftoro fu conchiufo un tractate di pace e di amitta. Ma non

erano terminati i mali umori interni . Romano Efarco lavorava foct acqua,
e tanto feppe fare, che con prome(Te e danari guadagno Maurizio^
o fia Mauricione^ o Mauritlene Duca. di Perugia () r che accettb pre- ^ ld ^
Cdio Greco in quella Cicta . Si trovava allora 1 Efarco in Roma,, ed {ap, ]

anfiofo di mettere il piede in si rigu^rdevol Citta, che poteva fervir-

gli di frontiera. contra. dc^Longobardi, fi moffe di cola,, conduccndo

leco quanti armati pote ; e nel viaggio non folamenie fe gli diede

Perugia, ma egli prefe in oltre alcune delle Citta frappofte, cioe Su-

tri, Poliroarzo, oggidi Bomarzo, Orta, Todi r Ameria, Luceolo, ed

altre, di cui lo Storico non feppe il nome. Giunfero quefte disgu-
ftofe nuove ad Agilolfo dimorante in Pavia , che ne dovette pronta-
mcnte icrivere al Duca di Spoleti, intanto che egli preparava 1 efer-

cito per accorrere in perfona a quelle parti. A Faraaldo Primo Duca
di Spoleti, morto non fi sa in qua! Anno, era fucccduto Ariolfo^ uo~

mo di gran valore . lo non so come, a chi compilo la Vita di San

Gregono Magno, fcappb- detto^ che quefto Ariolfo fu Duca di Bene-

itnto . Dal Baronio poi fu creduto Duca de Longobardi ndln Tofcana.
Certo e, ch egli era DUCA di Spoleti , e lo atteltano Paolo D acono,
c i Autore della Cronica Farfenfe. In quefti tempi 1 Umbria da al-

cuni fu riguardata come parte della Tofcana. Ora trovandofi egli il

pia vicino a i paefi caduti in mano del ncmico Efarco, fi mife tofto

inarmi, ed emro in campagna. Fu preveduto quefto colpo dal Santo

Papa Gregorio; e ficcome fulla fua vigihnza e prudenza fpezialmente

pofava la ulute di. Roma, ed era alia faggia fua direzione raccoman-

dato U maneggio anche de gli affari temporal! itr tempi si fcabrofi.::

egli percio Icnfle- (*) a felsce Maettro della Milizia, o fia Generale ty-l
d *

d ArmatayCheincendendofi con Maurili.o t
c ntatiano, a quali ancora J 3o.

3

fece
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ERA Vol. fece intendere la fua mente, ftefiero bcne attenti a i movimenti del
AN NO 591. Duca di Spoleti; e cafo che s inviaflc verfo Roma, o verfo Raven

na, gli deflero alia coda. Cio fu nel Mefe di Gmgno, e vocc cor-

reva,che Ariolfo forte per eflcre fotto Roma nella Fefta di San Pie-

tro . Nell EpHtola trentcfima notifica effb Papa a i iuddetu Maurilio

Vitaliano, che nel di n. di quel Mefe (e non gia di Gennaio, co

me hanno alcune Edizioni) effb Duca Ariolfo gli avea fcritta una Let-

tera, di cui loro mandacopia, con raccomandare a i medefirni di tc-

nere all ubbidienza dell Imperadorc la Citta di Soana, pofta nella To-

fcana, fe pure Ariolfo non gli ha prevenuti, con portar via di la gli

(a) id. 1. i. oftaggi. Cofta poi da un altra Lctcera di San Gregorio (&amp;lt;0,
fcritca

EpijI. 46. a Giovanni Arcivefcovo di Ravenna, che Ariolfo arrivo colle fue genti
fin fotto Roma, e quivi taglio a pezzi alcuni, ad a-ltri diede delle

ferite: cofa, che afflifle eotarvto il placido animo dell otticno Ponte-

fice, che ne cadde malato, aflalito da dolori colici . Quel nondime-

no, che maggiormente pareva a lui intollerabile, era, ch egli avrebbe

avuta maniera d indurre alia pace i nemici (probabilmente impiegando
del danaro, come era folito in fimili frangenti di fare), ma 1 Efarco

Romano non gliel voleva permettere : del che fi duol egli forte coll

Arcivefcovo fuddetto. E tanto piu, perche eflcndo ftato rinforzato

Ariolfo dalle foldatefche di due altri Condottieri d armi Autari e Nor-

dolfo, difficilmentc voleva piu dar orecchio a trattati di pace. Per-

tanto il prega, che fe ha luogo di parlar di tali affari con si flrambo

Miniftro, cerchi di condurlo alia pace, con ricordargli fpezialmentc,
che s era levato di Roma il nerbo mnggiore delle miHzie, per fofte-

(b) U. 1. j.
nere 1 occupatn Perugia, come egli deplora altrove (^), ne v era re-

Efift. 40. ftata altra guarnigione, che il Reggimento Teodofiano ,
cosi appel-

lato da Teedojio Augulio Figliuolo di Maurizlo Irnperadore; il quale

ancora, per eflere privo delle iuc paghe, (tentava ad accomodarfi alia

guardia delle mura. Aggiugac , che anche Arichl o fia Arigifo Duca

diBenevento, il quale era iucceduto a Zotttm primo Duca di quella

contrada, inftigato da Ariolfo, rotte le capitolazioni precedenti avea

rnofle le fue armi contra de Napoletani , e minacciava quella Citta.

Non fi doceano credere i Longobardi obbligati ad alcun trattato

precedente, da che P Efarco lotto la buona fede aveva occupato ad

e(Ti Perugia con siltre Citta. Paolo Diacono (&amp;lt;) paila dclla morte di

Zottone fuddetto dopo vend anni di Ducato, con dire, che in iuo luo-

L 4. c. 19. go fuccedette Arigift, mandato cola dal Re jfgilolfo, e per confeguen-
te o in qucfto, o nel prcccdente anno, con intenderfi da cio, che il

Ducato Beneventsno dovette aver principio circa P Anno f/i. come

pensb il Padre Antonio Caracciolo. Era drigifo nato nel Friuli, avea

fervito d* Aio a Figliuoli di Gifolfo Duca del Friuli, ed era parente

del medefimo Gifolfo. Rifulta poi dalla fuddetta Lettera di San Gre

gorio all Arcivefcovo di Ravenna, che la Citta di Fano era poffedu-

ta allora da i Longobardi, e vi fi trovavano molti fatti fchiavi, per
la liberazipn de quali aveva il cariutivo Papa voluto inviare nel pre-

ceden-
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cedentc Anno Tina perfona con danaroj ma queita non s era arnfchia- Em Vo
ta di paflare pel Ducato di Spoleti, che divideva Roma da quella Cit- ANKO

,

ra, ed era lotto il dominio de Longobardi . Tuttavia non lafcio For-

tunatO) Velcovo d efla Citta, di rilcattarli con aggravarll di mold de-

biti per quefta fsnta azioncj (&amp;lt;0 e San Gregorio gii concedette dipoi, (a) c,r&amp;gt;r&amp;lt;,

che potefle vendere i vail facri dclle Chicle per pagare i credicori .
* I.

&quot;,

&quot;/

Quel Severo Fefcevo Scifmatico, la cui Citta era ftata bruciata, e per
ftfi - l s-

cui 1 Arcivefcovo di Ravenna chicdeva delle limofine a San Gregorio,
vien creduto Fefcove d Aquileiz dal Cardinal Baronio (^) , e dal Padre
Mabillone (c) . lo il tengo per Severe Pefcovo d dmonA, nominato al-

trove da San Gregorio, giacche cgli dice : Juxta, quippe eft Civitas Fa- i

num: il che non convene ne a Giado, ne ad Aquileia. Nell edizio- S

ne di San Gregorio fatta da Padri Bcnedettini la Letters fediccfima 8 - c - 5

del Libro Nono (d) e ad Sercnum Anconitcuium Epifcopum . S ha da leg- /^ Gr ^

gere ad Se^erur,i^ apparer.do cio daila fufleguente Lettera ottantefima M. l. &quot;^E

nona (0 Dovea quetlo Vefcovo, addottrinato dalle difgrazie deiia fua t ft- rf- eJi

Citta, avere abbanxlonato lo Scifma, e naericaia la grazn di San Gre- &quot;* Bc
&amp;lt;

porio (c ) ** &amp;lt; b -

^ r

Kfift. 89.

Anno di CRISTO DXCI.II. Indizione xi.

di GREGORIO i. Papa 4.

di M A u R i z i o Imperadore i ^.

di A G i LO L FO Re 3.

&quot;L Anno X. dopo il Confolato di MAURIZIO AUGUSTO.

CI
fa fapere Paolo Diacono, che irritato forte il Re Agilolfo per

la perdita di Perugia, e dell alcre fuddette Citta , (i mof-
ie immediatamente da Pavia con un poflentc eJercrto per riacquiftare

quelia Cittg. E pero potrebbc eflerc, che appartenefle al preccden-
tc anno quefto fuo sforzo. Ma non parlando punto San Gregorio di

.Agilolfo neUc Lettere fcritte in queli anno, ne eflendo moko cfatto

nell ordine dc i tempi lo Storico luddetto: chieggo Hccnza di pottr
riferire al prefeme anno 1 avveninacnto fuddetto. Venne dunque il bel-

licofo Re con grandi forze all afledio di Perugia, e con tal vigore fol-

lecito quell imprefa, che corno alle lue mani e(Ta Citta, c M&urizio

prcfo pago colla fua tefta il tradimento fatto. Come poi, e quando
Perugia tornaffe in poter de Romam, nol fo. Certo e, che vi torno .

Par ben credrbile, che Agilolfo ricuperafle ancora 1 altre Ciita a lui

tolte dall Efarco. Ne queito gli ba(to. Voile anche tenure Roma
itevla : al che non fece mente Puolo Diacono, allorche fcrifle, che do

po la prela di Perugia Agilolfo fe ne torno a Pavia. Racconta il San- (f) ld- Pr*-

to Pontefice (/), ch egli era dietro a ipiegare al Popolo il Capitolo \. : 1- ir

cr1 7 T i /^ GXCChjft .

Tom, IIJ. Goo qua-
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KRA Volg. quarantefimo di Ezechiello, allorche s inccfe (i) jam Agilulphum Lan~
AM o 593. gobardorum Regem , ad tbjtdioner* nojlram fummopere feftinantem^ Padum

tranftj/e . E che feguiflero dipoi de i gran travagli c danni al Popolo
Romano, fi raccoglie da quanto feguita appreflb a dire il medefimo

:.i) id. HO- San Grcgorio (*): Ubique lucJus afpicimus . Ubique gemitus audi-vimns,
mil. 6. I. i.

deflruRof Urbes ,
everfa Junt Caflra , depopulati funt agri ,

in folitudinem
terra redafla eft. Alios /&amp;gt; capti-vitatem duci, alias detruncari, alios inter-

W id. 1. i. fid videinus. (i) Aggiugne piii lotto (*) : Nemo autern me reprehendat ,

ii-nd. ul- ft poft bane lotutionem stffavir*, quia, Jicut omnts cernijlis, noftr&amp;lt;e
trtbu-

t.m. lationes excreverunt . Undique gladio circumfuft fumus, undique imminent

mortis periculum timemus . Alii detruncatis ad nos manibus rcdeunt ; alii

captivi ,
alii interemti ad nos nuntiantur . Jam cogor linguam ab Expofitio-

ne retincre . (3) E quetle parole fon quelle ,
che fecero dire a Paolo

(c) Paulas Diacono (0, il
,
ua l fembra difcorde da fe medefimo, cflere rimafto si

i&amp;gt;fMM
atterrito il beato Gregorio Papa dall arrivo del Re Agilolfo, che cef-

so dal profeguire la ipiegazion del tetlo di Ezechielio . Crede il Car

dinal Baronio, che qucfti guai di Roma fuccedeflero nell anno fpf.

quando tutte le apparenze fono, che molco prima arrivaffe un si atro-

ce flagello addoflo a quella Citta. Ed e fuor di dubbio, che Roma,
tuttoche guernita d un deboliffimo prcfidio, valorofamente fi difefe in

quelle Itrettezze, di modo che il Re Agilolfo, fcorgendo la difficulta

dcH imprefa, fors anche fegretamente commolfo dalle preghiere e da

i regili, che a tempo opportune foleva impiegare per bcne del fuo

Popolo il gcnerofo Papa Gregorio, fi ritiro da que contorni , e dopo
tanti danni inferiti lafcio in pace i Romani . Manco di vita in queft

anno uno de i Re Franchi, cioe Guntranno Re della Borgogna, Prin

cipe per la Pieta e per altre Virtu aflai commendato . Perche in que-
iti tempi non fi durava gran fatica a canonizzare gli Uomini, e fpe-

zialmente i Principi dabbene per Santi, pero anche a lui tocco d ef-

iere meflo in quel ruolo . Mori fcnza Figliuoli, e lafcio tuui i fuoi

Stati al Re d Au(trafia Childeberto^ la cui potenza con una si gran giun-

ta divenne formidable. E buon per gli Longobardi, che ne pur egli

fopravivefle di molto a quefto fuo Zio.
Anno

(i) Che gia jfgilutfo Re de Longobardi , ai maggsor fegtto affrettandofi per

affediarti) aveva paj/uto il Pb.

(i) Ovtinque vediamo lagrime . Ovunqua afcoltiamo pianti; fono diftrutle

le Citta, ro-vinati i Caftelli ^ faccheggiate le Campagne , defoltta affatte

la Terra. Altri vediams condurfi -viafebiavi, altri ejjere decapit/zti ^
al-

tri ucciji .

(}) Niuno poi mi riprenda, fe depo quefte parole mi quieter*, percbe fe-

tome tutti a-vete veduto
,

le noflre tribulazioni fono troppo crefciute
. Da

tgni parte atterniati jiamo da fpade ,
d

ogn&quot;
intorno temiamo / imminentt

pericolo della morte . Ahri a not ritornane^ colle mani tagliate;
di altri

riceviamo / avvifo effere fchiavi ,
altri uecifi . Gia fono aflretto

a tratte-

nere la lingua daW Efpofizione .
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Anno di CRISTO DXCIV. Indizione xn.
di GRFGORIO I. Papa j.

di MAURIZIO Imperadore 13.

di AGILOLFO Re 4.

L Anno XI. dopo il Confokto di MAURIZIO AUGUSTO.

CRedefi,
che ncll anno precedente S. Gregorio Papa prencfefle a ER * x

icrivere i fuoi Dialoghi; ma c e anche motivo di giudicare, chc
&quot; NM0 594

cio fuccedeflc nell anno prcfeme, fcrivendo egli (), che cittque Anni (^ Grew.
prima, era feguita la fiera inondazione del Tcverc . Manteneva intanto M. Dialog.

il faato Pontefice buona corrifpondenza con Teodelinda Regina dc Lon- ill&amp;gt; - 3- r 9-

gobardi, Principefla piiffima, c ben attaccata alia Religione Cattoli-

ca : il che giovo non poco, per rendere il Re Agilolfo fuo Confor-

te, benche Ariano, ben affetto e favorevole a i Cattolici fteiTi, e fer-

vi in fine, ficcome diremo, ad indurlo ad abbracciare la fteffa Frdc

Caccolica, fe pur fuflifle cio che ne lafcio fcritto Paolo Diacono. F.ra

ftato eletco Arcivefcovo di Milano Coflanzo, e perche fi
(parfe voce,

ch egli avefTe condennaci i tre Capicoli del Concilio Cafcedonenfe ,

ed accectato i) Concilio Qiiinto, tre Vefcovi fuoi furFrsganeij fra quali

fpezialroente quello di Brcfcia, non folamente fi fepararono dalla di lui

comunione, ma eziandio induffero la Regina a fare lo fteffb. Reftano
due Leccere fcritce da San Gregorio (4) alia medefima- Regina, nelle (V) id. I. 4.

quali fi duole, ch clla fi fia lafciata fedurre, quafi la Dottrina del Con- E
^fl-

* &amp;lt;*

cilio Calcedonenfe, principalmente foftenuta dalla Chiefa Roraana ,
3

avefTe patito alcun detriments per le perfone condennate dipoi nel

Quinto Concilio Generale . Da altre Lettere del mcdefimo Papa pare
che fi raccolga, eflerfi Teodelinda umilmente accomodata alle di lui

eforcazioni. Ma veggafi all anno 604. Abbiamo anche da Paolo Dij-
cono (0, che a quefta buona PrincipefTa San Gregorio, non fi sa il (c) I\H&amp;lt;!HS

quando, invio in dono i Dialoghi fuddetti . Una dslle maggiori pre- p ice&amp;gt;;us

mure, che circa quefti tempi nudriva 1 infaticabil Pontefice, era quella
* 4- c - *

di liabilir la Pace co i Longobardi . A cosi lodcvol penficro chi s op-
poneffe, lo vedremo nell anno feguente, contuttoche io non lafci di

fofpettare, che pofla tal Pace appartcnere all anno prefente, non ef-

fendo noi certi, che tutte le Lettere di San Gregorio Papa fieno di-

fpofte con ordine efattifliimo di tempo. Comunque fia, in una Lette-
ra icritta da efTb Papa fotto 1 Indizione Duodecima, cioe fotto quell
anno, a! lopra citato Coftanzo Arcivefcovo di Milano, fi vede, che
il nngrazia delle nuovc dategli del Re Agone (cosi ancora veniva chia-

mato, ficcome gia. accennai, il Re //////), e de i Re de Franchi,
c defidera d cffcre informato di tuu alcro, che po(Ta accadere . Dice

Ooo 2. in
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ERA Vo!g. in fine una particolarita degna d attenzione nelle feguenti parole, cioc :

A.NNO 594. $e yedrete
.,
cbe /Igune Re de Longobardi non poj/a accordarfi coL Patrizio

(o fia con Romano Efarco) , fategli fapere , cbe Ji promelta rneglio di me ,

perche fan pronto a fpendere ,
5 egli vorra confentire in quttlcbe partita van-

taggiofo al Romano Imperio. Detiderata Gregorio, che feguifle la Pace

generale, e perche cio veniffe cffeuusto, fi efibiva a pagare; e quan-
do poi non fi potefle conchiudcre quefta general Pace, proponeva di

farla almeno col Ducato Romano, per non veder piu efpofto alle mi-
ferie della guerra il Popolo, ch cgli piu

de gli alcri era renuto ad ama-
re . Son di parere i Padri Bencdectini nell edi/ione di San Gregorio,

(a) Grtgor. che a queft anno apparrenga una Lettera del medefimo Santo Papa (),
M. I. 4. E- fcritta a Sai&amp;gt;iaien fuo Apocrifario, o fia Nunzio aiU Corte di Co-
fijl. 47.

flantinopoli, con ordinare di dire a i Serenijfimi noftri Padroni
,
che jf

Gregorio lor Servo , ft foffe valuta mifchiare nella morte de Longobardi ,

oggidi la, Nazion Longobarda non avrebbe ne Re^ ne Duchi, nt Conti^ e

ft troverelibe in.una foimud confufione . Ma perch egli ba, timore di Dia ,

teme di mifchiarft nella morte di cbicheffia . Parole degne d aitenzione ,

per conofcere fempre piu la fanrita di Gregorio ,
e qual fo(Te il go-

verno de Longobardi, del quale parleremo in altro luogo. Era ftato

imputato il fanto Pontefice d aver facto morire in carcere Afalco Vc-
fcovo Longobardo, o pure di qualche Cicta fuggetta a i Longobardi ;

e pero (i giuftifico colle fuddettc eipreffioni .

Anno di CRISTO DXCV. Indizione xirr.

di G R F. G o R i o I. Papa &amp;lt;5.

di M A u R i z i o Imperadorc 14.

di A G i LO LFO Re j.

L Anno XII. dopo il Confolato di MAUK.IZIO AUGUSTO.

N On ceflava il fanro Pontefice Gregorio di far delle premilre per-

chc fi venifle ad una pace fm 1 Imperiae i Longobardi, si pcr-

che avea troppo in orrore gl infiniti dilbrdini prodotti dalla guerra,
e si perche roccava con mano la debolezxa dell Imperio HefTo, che

non poteva fe non perdere ,
continuando la difcordia . Ora egh a tal

fine fcrifie in queft anno a Severo, Scolallico (cioe Confultore) dell*

. 1. s-
E-^rco ^

&amp;gt;

con forgli fapere ,
che jlgilolfo Re de Longobardi non ri-

36. cufava di fare una Pace generalc, purche 1* Efarco volefle emendarc

i danni a lui dati, prima che fofle venuta 1 ultima rottura, efibendoil

anch gli pronto a fare lo fteflb, fe i fuoi nel tempo della pace aveano

danneggiato le terre dell Imperio. Pero il prega di adoperarfi ,
ac-

ciocche 1 Efarco acconfenta alia pacej che per altro Agilolfo
fi rno-

ftrava anche difpofto a ftabiiirli co i foli Roman! . Olcre a cio awcr-
cifle
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rifle I Efarco, chc varj Luoghi ed Ifole erano in pericolo nunifetro En A- Vo\;

di
perdcrfi&amp;gt;

c perb s afTrcttafle ad abbracciar la propolra concordia, ANNP 595.

per poter avere ur po di quiece, e njetttrfi intanco in forze da po-
rer meglio refi-ftere. Ma 1 Efarco Romano era della razza di coloro ,

chc antepongono il proprio vamaggio a qucllo del Pubblico. Se- la

guerra recava immenfi mali alia miiera Italia, fructava ben di mold

guadagni alia borfa iua . E percio non folamente abborriva la Pace ,

ma giunfe infino a caricar di calunnic il ianto Pontefice alia Corce ,

in maniera che circa il mefe di Giugno Maurizio Augufto fcrivendo

ad eflb Papa, e ad ahri delle Lettere, il tratto da uomo femplice, e

poco accorto, quafiche fi lafciafle burlare da Ariolfo Duca di Spoleti
con varie luiioghc di pace, ed aveflc rapprefentato alia Corte, o all

Efarco delle cofe infufliitenri . Chi leggc la Letcera, fcritta in quefto

propofito dell incomparabil Pontefice, non puo di meno di non am*
mirare e benedire la fingolar fua Umilta, e la deftrezza, con cui feppe
Toftenere il fuo decoro, e nello fteflb tempo non mancar di rifpctto a

chi era Principe temporale di Roma. Duoill egli fra 1 altre cole, che
fia itata rotta da gli Ufiziali Cclarei la Pace da lui (tabiliu co i Lon^

gobardi della Tolcana, merce dell occupnzion di Perugia. Pofcia do-

po la rottura, che (ieno ftati levati di Roma i foldati ivi foliti a (tare

di prefidio, per guernirc Narni e Perugia, lafciando in tal guifa ab-

bandonata ed cfpofta a pericoli di perderfi quell augufta Citta. Ag-
giugne, efTere ftata la piaga maggiore 1 arrive di Agilolfo, perche fi

videro tanti miferi Roman! legati coo funi al collo a guifa di cani, e

condotti a vendere in Francia, dove dovea praticarfi un gran merca-
to di Schiavi, benche Criftiani. Tali parole fecero credere al Sigo-
nio

(&quot;),
che 1 afTedio di Roma fatto da Agilolfo, s abbia da riferire (V sigen,

all anao precedente fp4- c non e difpregcvole la di lui conghietturaj
de

**: &&quot;

quantunque a me fembri piu probabile, che quel fatto fuccedefle pri-
Ita * &quot; I;

ma. Si lagna ancora il buon Papa, che dopo eflere i Romani fcam-

pati da quel fiero turbine, fi voglia ancora credcrli colpevoli per la

Icarfezza del frurnento, in cui fi trovava allora la Citta, quando s era

gii rapprefentato alia Corte, che non fi potea lungo tempo conferva-
re in Roma una gran provvifione di grano . E fofferiva benc e(To Pa

pa con pazienza tante contrarietaj ma non fapeva gia digerirc, che gli

Augufti Padroni fofTero in collera contra di Gregcria Prefetto di Ro
ma, e di Cafterio Generale delle milizie, che pure aveano facto de mi-
racoli nclla difefa della Citta .

Di quefto paflb andavano allora gli affari d Italia con un Prin

cipe, che vcndcva Ic cariche, che credeva piu a i cattivi, rhe a i buo-
HI Configlieri, e fceglieva Miniftri malvagi, i quah venivano in Italia

non per far del bene a i Popoli, ma per ifmugnere jl loro fangue . Di
qucilo ne abbiam la teftimonianza dello fteflb S.Grcgorin in una Let-
icra fcritta a Cvjlantina Augulh Moglie deli Imperadore Maurizio W, (b)

dove le lignifica d aver convertito alia Fede moai Gentiii, cbe e

ncil Ilbla di Sardegna, e fcoperto in ul congiuntura, che coftoro pa-
/-

5&amp;gt;

erano

gava-
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ERA Volg, gavano dianzt un tanto al Governatore, per aver licenza di fagrifica-ANHO 5:95. rc a gl Idoli; c chc anche dopo la lor converfionc-feguicava il Gover

natore a volcr che pagafTero. Riprefo dal Vefcovo per talc avania, a-

vea rifpofto d aver promeflb alia Corte tanto danaro per ottcner quel-
la carica, c che ne pur quefto baftava per foddisfare al fuo impcgno ,

Nella Corfica poi tante erano le gravezze, che gli abhanti per pagar-
le crano coftretti fino a venderc i propri Figliuoli di maniera che mol-

tiffimi, i quali poffedevano beni in qaelPliola, erano forzati a rico-

vcrarfi fotto il dominio della nefandijjima Nazion de
1

Longobardi ,
la qua-

le dovea trattar meglio i fuddici fuoi, e fuperava r,sl buon governo i

Grcci . Cosi in Sicilia er.-ivi un Efattore Imperiale per nome Stefano,
che fenza proceflb ccnfifcava a piu. non poflo i beni di que poffiden-
ti . Peggio nonditneno che gli altri operava Romano Patrizio, Efarco
di Ravenna. Con tutta la fua Umilta e Pazienza il Santo Pontefice

Grcgorio non pote di meno di non accennare a Sebaftiaxo Vefcovo del

(a) id. lit. Sirmio 00, amico d eflb Efarco, le oppreffioni, che Roma pativa per
Efifl. 41. 1 iniquita di coftui . (*) Breviter dico (fono fue parole) quia ejus in nos

malitia gladios Longobardorum &amp;lt;uic:t ; ita, ut benigniores videantur hoftes , qui
nos interimunt

, quam Reipublicie Judices, qui nos malitia fua , rapinis^at-

que fallaciis in cogitatione confumunt . E pure i foli Longobardi erano

trattari da nefandiffimi . Venne a morte in queft anno Giovanni Arci-

vefcovo di Ravenna, e in fuo luogo fu eletto Mariniano ^ a cui Papa

(t&amp;gt;)

Rubens Gregorio corrcedette il Pallio. Rapporta eziandio Girolarno Rofll
(t&amp;gt;}

Hifar. R*- una Bolla di Papa Gregorio, confirmatoria de Privilcgj della Chicfa
v;nn. lib. 4. Ravennate ; ma che concien troppe difficulra, per crederla vera. I!

An*lEct ^-ar^ na^ Baronio (0 ne ha moftrata In faifita. Pafso ancora a miglior
vita San Gregorie Vefcovo Turonenfe, infigne Scorico dclle Gallie .

Circa queili tempi fu creato Duca di Baviera TaJJllom da Cliildeberto

Re dell Auitrafia . Egli e chiamato Re della Baviera da Paolo Dia-

(d) faalus cono (^) , e da Sigebcrto (*) copiarore d eflo Paolo.. Ma niun d effi,
DiMconus e niuna delle memorie antiche ci fa fapere, cofa divenifTe di Garibaldo

(efsi tHtr-
-^uca ^-e d clTa Baviera, Padre, ficcome dicemmo, di Teodetinda

tus in
S
chre- Regina de Longobardi . Credefi, ch egli termina(Te il corfo de fuoi gior-

nict . ni, o pure, che Childeberco Sovrano della Baviera, a cagion dell al-

leanza da lui contratta per via del Matrimonio fuddetto co i Re Lon

gobardi, e da lui mal veduta, gli moveiTe guerra, e il depone^Te . Si

fa, ch egli ebbe un Figliuolo per Borne Gundoaldo, che vtnne in Ita-

ff) Fr d
^ a co^a Sorella Teodeiinda, e quefti per atteftato di Fredegario (/) fi

chr. c. 34.
accaso con una Donna nobile di Nazion Longobarda, e n ebbe de Fi

gliuoli , Avremo occafione.di parlarc di quefti Principi piu abbaflb ,

Ne

(*) Breventente dico, che la fua iviquha centra di noi ha fuperato le ar-

mi di i Longobardi^ talche pin benigni fembrano i nemid,che ci uccido-

no , de i Giudici deila Rtfubblica ,
; quali colla loro m^lizia ,

colle rapi-
he

, f &amp;gt;;abbak vel penfare ci rifinifcono .
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Ne vo lafciar di dire, che in quefti tempi 1 umile Ponreficc Roma- ER* Vo!g.

no ebbe da combattere colla fuperbia di Giovanni il Digiunatorc, Pa- ANNO 595.

triarca di Coftarvtinopoli, il quale voleva atmbuirfi il ticolo di Fefco-
vo Ecumemco^ o fia Univerfale . A quefta ufurpazione egli fi oppofe
con tvuta forza e manfuetudine. Ne fcrifle a lui 00, all Imperadore, (a)

e a Coflantina, Imperadrice, dolendofi fpezialmence con queft ultima, Magnus

perche fi permettefle, che fofle maltrattata la Chiefs Romana,.,apo s &quot;

E/&amp;gt;

&quot; ZI&amp;lt;

di tutce. Dice fra 1 altre cofe in efla Lettcra, ciTere gia vemifett*

anni, che i Romani viveano fra le fpade de i Longobardi (prcndendo
le afflizioni dell Italia^dall anno f$8. in cui i Longobardi ci entraro-

no) c che la Chiefa Romana avea fatto e faceva di grandi fpefe della

propria borfa per regalare cffi Longobardi, e falvare con.tal mezzo il

fuo Popolo: di raodo che ficcome 1 Imperadore teneva in Ravenna il

fuo Teforicrc e Spenditore per pagare 1 efercico, cosi cflb Papa era

divenuto Spenditore in Roma, con impiegar nello fteflo tempo le fuc

renditc in mantcnimento del Clero, de Monifterj, c de Povcri, c in

placare efli Longobardi. Contuccocio fi vedeva quefta deformita, che

la Chiefa Romana era aftretta a fofFerir tali ftrapazzi dall ambiiion del

Vefcovo di Coftantinopoli. Ma Giovanni Digiunatore fini in queft
anno medefimo la lite col fine della fua vita: uomo per altro dipinto
da i Greci per Prelate di Virtu cofpicue, per le quali fu pot da efli

racflb nel ruolo de Sarrti.

Anno di CRISTO DXCVI. Indizione xiv,

di GREGORIO I. Papa 7.

di MAURIZJO Imperadore i j.

di A G i L o L F o Re 6.

L Anno XIII. dopo il Confolato diMAURizioAucusTo,

SI
andava tuttavia maneggiando TarTarc della Pace tra il Re Jgi*

*

lolfe,e 1* Efarco di Ravenna. Ma perciocche non mancavano per-
fone, che per privati nguardi attraverfavano il pubblico bene: San

Gregerio () diede incumbenza a Caftorio fuo Notaio rcfidente in Ra- 0&amp;gt;)
^-

venna di follecitar quefto aggiultamento, fenza il quale fopraftavano
E

f&quot; 3- **&quot;

dc i gravi pericoli a Roma ftelTa , e a diverfe Ifole. Ma in Ravenna
*

da gente maligna fu di notte attaccato alle colonne un Cartello in di-
fcredito non folo del fuddetto Caftorio, ma del medefimo Papa, quafi
ehe per fini ftorti amendue promoveffero rarfarc d e(Ta Pace. San Gre-
gorio ne fcriflc zMarignano Arcivefcovo, al Clcro, ai Nobili, a i Soldati,
e al Popolo di qutlla Citta, con ordinare

, che pubblicaflero la Sco-
munica conu-a gli Autori d eflb Cartelio. Nclla Campania dovette
efler guerra in queft Anne, cd in efla furono prefi molti Napoletani

da
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ERA Volg. da i Longobardi . Non fu pigro il pictofo cuore del Pontefice Ro-
AKN

,

?. mano a (crivcre toito ad Aatemio Suddiacono, luo Ageute in Napoli GO,

fW &quot;

con inv arS^ una buona fomma di danaro per rifcattare chiunque non
avea canto di potere licomperare la liberta. In qucit Anno ancora Tin-
faticabil Papa prefc la gloriofa rifoluzione di fpedire in Inghikerra
Santo Agoftino Monaco del Monittero di Sanco Andrea di Roma con
altri compagni, a fin di convertirc alia Fede di Crtfto gli Anglo-Saffbni ,

Barbari, che da gran tempo aveano occupaca la maggior ^parte delin

Bretagna maggiore . Quefta memorabil imprefa e una di quelle , per
lequali il Santo Pontefice Ipczialmente (i acquilio il titolo di Grande,
e quello ancora di Apofrolo dell Inghilterra, titolo parimente dato al

ojedefimo Agoftino, che fu creato primo Arcivefcovo di Gantuaria,
e fece delle maraviglie, per ridurre que Popoli alia greggia di Crifto.

(b) seda Rjferifce Beda (*) una Lettera di San Gregovio Papa, rapportata an-

f i C^IT,
che da Gotfelino () nella Vita del fuddetto Santo Agoftino, e tcrttca

tc) c
otfell-

die X. Kalendas dugufti, Imperante D. N. Mauricio Tiberio prijfimo An-
nus in Vita

gufto, dnno Xjy. Poll confulatunt ejusdem Domini Noftri dnno XfLf.
s. Auguftm. jnJifiione XIF. Leggonfi le medefime Note Cronologichc in un altra

Lettera del mcdeilmo Papa ad Eterio Vcfcovo, e pure a
F&quot;irgilio

Ve-

fcovo, o ad akri
(

il che poco importa) rifcriu dal medcfimo Got-
fclino . Ora queite indicano precifamente il prcfente Anno, perche nel

di 2,3.
di Luglio dell

1 Anno
^s&amp;gt;6.

correva tuttavia / Anno Quattordice-

fimo delflmperio di Maurizio, e / Indizione Quattordicefima . E per-
ciocche in quefto tempo concorre I Anne Declmoterzo do-po il Confo-
lato d eflo Augufto, fi viene a conofccre, aver io fondatamente mefTb

il Confolato di Maurizio nell Anno f8j. contro il parerc del Padre

Pagi . Segui nell Anno prefente la morte ben freitolofa di Cbildeberto

II. potentiffimo Re dell Aultrafia e della Borgogna, che avea recato

ranti fiillidj
a i Longobardi, e tanti daani all ltalu. Non a^ea piu di

venticmque o ventitei anni d eiaj ed ellendo pur morra nello ftefTo

giorno, o poco dopo la Regina Faileuba fua Moglie, fu creduto,che
amendue fofiero portati via dal veleno-, ed alcuni Scrictori moderni ne

han fatto cadere il fofpetto fopra la Regina Bruneehilde (ua Madre,

Principeffa ,
che nulla rrafcuro per regnare. Ma nulla di cio dicen-

done gli aritichi, niun fondamento v ha di quetia diccria. Lafcio due

Figliuoli piccioli, Teodeberto Re dell Auliraiia ,
e Teocierico Re della

(d) Ptulsts
Borgogna. Abbiamo da Paolo Diacono W, che il Re Agilolfo man-

Viaconus^
^Q

^
not1 g f& in .xjual Anno, Ambafci&tori ad effb Re Teoderico, o

w\4. Per dir rneglio alia fu,ddetta Regina Bruneehilde, che come Tutrice

de Nipoci governava gli Stati, e Itabili ana pace perpetua con effb.

Racconta il medefimo Storico , che circa quelti tempi li videro per

la prima volw in Italia de Cavalli fervatici, e de Buffali, che enmo

yiguardati per maraviglia.tia gl Italiani. E perciocche Romano Kfarco

era pertinace in non voler la pace, apprendiarno da una Lettera di

(e) Grtger. San Gregorio (0 ad Eulogio Pamarcn d Aleflandria, che i Romaiii

^ 1

6
* E

.pagavano la pena JeU iniquita di cotiui, fcrivciuio rgli con ibinmo
&&amp;gt;* dolo-
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dolorc, che non paflava giorno fenza qualchc faccheggio, o morti, o ERA Vole
feritc di quel Popolo a cagion della gucrra co i Longobardi . Da un AN 110596.
altr* Lcttera del medcfimo Santo Pontefice, fcritta a Teottifta Patri-

zia O) ricaviamo, che in queft Anno effi Longobardi condocci o fpe- ( \ ,1 &amp;lt;

diti da Jricbi) o fia da Arigtfo Due* di Benevenco, prefero la Cir.t A.
Epift. 16.

7

di Crotone^ oggidi Cotrene neila Calabria ulteriore, c conduflero via

fchiavi molti uomini e domie, pel rifcarto de quali fi affatico la non
mai ftanca Cariti di quelto inclito Papa .

^

Ma non apparifce, ehe i

Longobardi li mantcoefiero in quclla Citta, troppo elpolta alle forzc

maritime de Gfcci .

Anno di CRISTO DXCVII. Indizione xv.

di GREGORIO I. Papa 8.

di M A u R i z i o Imperadore 16.

di AGILOLFO Re 7.

L Anno XIV. dopo il Confolato di MAUR.IZIO AUGUSTO.

Slam
qui abbandonati dalla Storia, fenza faperc qual fatto rilcvante

accadeflc in queft Anno in Italia, a rifcrva delle azioni di Sax

Gregorio Magno Papa nel govcrno dclla Chiefa di Dio, che fi poflbno

leggere preflo il Cardinal Baronio
,
e nella Vita ictittanc da i Monact

Benedettini di San Mauro . Ccrto duraya tuttavia la gucrra fra i Longo
bardi, e i Sudditi del Romano Imperioj ed eflendo si confufi i con-

fini dellc due diverfc giurisdizioni, racilc c, che fuccedcflero dellc ofti-

lita fra le due parti, Avevano i Greci mantenuto finqui il loio do-
minio non folamente neU Efarcato di Ravenna, e ncl Ducato Roma
no, ma ancora in Cremona, in Padova, e in altre Citta, raaffimamente

maritime, ed anche Mantova era tornata alle loro mani . Non fi sa

intendere, come i

Longobardi^ piu poderofi de Greci non formaflero

I afledio, o il blocco di tali Citta, clu- cotanto s internavano nc loro

Stati . Ma forfe non iitettero colle mani alia cintola, c noi folamente

per mancanza di memorie, dellc quali era privo anche Paolo Diacono,
non abbiam coiitezza de gli avvenimeau d allora. Si crede nondime-

no, che San Gregorio Papa in ifcrivendo a Gennadio Patrizio, ed E-
farco dcll Atfrica W, gli raccomandalTe in quelt anno di vegliare alia (b) a. u,.

ficurczza deli Iibla di Corfica, fottopofta al Governatore dell Aflfnca, Ef ft. 3.

perche tcmeva d uno sbarco de Longobardi in quell Ilbla, c nclh vi-

cina Sardegna, come in fatti da li a non moko accadde . Abbiamo poi
da Teofilatto (0, che venfimilmente nell anno prefente caduto inter- M rhti-

010 Maurizio Augulto, fece teilatnento, in cui lafcio i Impcrio d O- phyiaaus
riente a 2eodofio Auguilo, il maggiore de fuoi Figliuolj, e ] Itaiii

l - 8 - &quot;

coll lfole adiacemi a Tiberio fuo i-igliuolo minore. Egli poi il riebbc
. ILL P p p da
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ERA Volg. da quel malore. Quanto meglio avrebbe egli operato, fe aveflc invia-
ANN 597. to in Italia quefto luo Secondogcnito! Sarebbe llata in falvo la di lui

viraj e forfe ia prefenza di quefto Principe avrebbe rimeflb in miglio-
re ftato gli affari d Jtalia. Non so dire, fe intorno a quetli tempi ter-

minafle i luoi giorni in Ravenna Romano Patrizio ed Efarco, uomo ne-

mico della Pace, e che pefcava mpglio nel torbido . Pare, che fi poiTa
- N G r

ricavare da un Epiftola di San Gregorio (&amp;lt;0,
che venifle in queft an-

M.i.-j.Efir
no a Ravenna Callinico fuo fucceflbre, perfonaggio di maflime piu di-

ftol. 19. ritte, e piu riverente vcrfo il Canto Pontefice Gregorio. Certo e fola-

mente, ch eflb Efarco fi truova in Ravenna nell anno fpp. Ne gli

(bl ARn ^ tr dc Sand
(&amp;lt;),

raccolti ed illuftrati dal Padre B^llando, e da fuoi

Santtorum Succeffori della Compagnia di Gesu
,
abbiamo la Vita di San CeteoVe-

BoUan/l. ad fcavo di Amiterno , Citta florida una volta, ed oggidi diftrutta, dalle
diem xiih cuj rovine nacque la moderna Citta dell Aquila,. diftante cinque mi-

glia di la. Ivi e detto, ch egli era Vefcovo di quella Citta a tempi
di San Gregorio il Grande, e di Faroaldo Duca di Spoleti, nel cui Du-
cato era comprefo Amiterno . Furono deputati al governo d efTa Terra
due Longobardi Ariani, come erano i piu di quefta Nazione, chia-

mati Jlais^ ed Unbek . Per la lor crudelta Ceteo Vefcovo fe ne fug-

gi a Roma, e fu a trovare il fanto Papa Gregorio. Richiamato dal

Popolo alia fua refldenza godeva egli quiete e pace, quando Alais in-

viperito contro del Compagno mando fegreumente a Feriliane Contc
d Orta, Citta, che doveva effcre allora in poter de Greci, acciocchc

vcnifie una notte alia diftruzion di Amiterno. Andarono gli Ortani ,

ma fcoperto a tempo il lor tentativo, furono ripulfati. Alais refto

convinto del tradimento, e pcrchc il Vefcovo Ceteo voile falvargli
la vita, fu pretefo complice, e perb barbaramente gittato nel Fiume
Pefcara ivi ii annegb, e ne fu poi fatto un Martirc . In quella Leggen-
da v ha delle frottole: contuttocio non e da difprezzarc il racconto

fuddetto .

Anno di CRISTO DXCVIII. Indizione i.

di GREGORIO I. Papa 9.

di MAURIZIO Imperadore 17.

di AGILOLFO Re 8.

L Anno XV. dopo il Confolato di MAURIZIO AU

(c) Gnger .

~T^ A Una Lectcra (^) fcritta in queft anno da San Gregorio ad
M. l. 8. - J_y i Vefcovo di Terracina, fi ricava, che tuttavia reftavano in quel

la Citta delle reliquie del Paganefimo, le quali il fanto Papa proccu-
ro di fchiantare . A quefto fine fi raccomando ancora a Mauro Pifcon-
te d efla CitU, acciocche affiftefle col braccio Secolare alle diligenzc

del
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del Vefcovo, Ordino nello fteflb tempo, che niuno fofte efcntato dal ERA Volg.
far le guardie alia Citta: al che ne bifogni erano tenuci anche gli EC- A UNO 598.

clefiaftici} e che ne pure i Monaci godcflero efenzione da quelto pe-

fo, fi raccoglie da un altra Lettera dello ftcflb Pontefice 0). Quelto (a) id. I. 9.

ci fa vedere, che continuafle la guerra, e fin dove arrivaflero in que- fyft- 73-

fti tempi le fcorrerie de Longobardi . Riconofce egli dipoi W 1 eflerfi
Sj* w

da tanto tempo prefervata efla Citta dal cadere in nuno de nemici fud-

detti dalla protezion del Principe de gli Apolloli San Pietro, giacche

quella Citta fi trovava allora fenza gran Popolo, e fenza guarnigio-

ne, almen fufficiente, di foldati . 11 nome di Fifconte^ che abbiam ve-

duto poco fa, vuol ch io ricordi qui, come in quefti Secoli era in

ufo, e quefto durb molti Secoli dipoi, che i Governatori d una Citta

erano appellati Comites^ Conti . Aveano quefti il loro Luogotcncute,
chiamato percib f^icefomes^ che nella Lingua volgare Italiana pafsb m
Vicccwte, e finalmentc in Vifconte . Dalle parole di San Gregorio fo-

vracicate fi raccoglie, che nelle Citta tuttavia fuggette all lmperio vi

doveva eflere il fifctnte^ c per confeguenza il Cvnte . Lo fteflb fi pra-
ticava in Francia. Veramente i Longobardi foleano chiamar Giudici i

Governatori delle loro Citta, come cofta dalle lor Leggi . Contutco-

cio talvolta ancora quefti Giudici portano il nome di Conte . L ordi-

nario poi fignificato del titelo di Duca competeva a quei folamente,
che comandavano a qualche Provincia, cd avcvano fotto di se piu Con
ti. Truov.anfi nondimeno Duchi d una fola Citta. Ma di queitc cole

ho io abbailanza iratcato nellc Antichita Eltenfi (0, e nelle Antichi- /
c) Ant

-

lM,

ta Italiane (&amp;lt;^)
. Quello ancora, che e da notarc, non era peranche na- ta Elsn

to in quefti tempi il titolo di Marchcfe; e perolaBolla, che iRoffi, c.i.

per quanto accennai di fopra, riferifce data da SAK Gregorio zMarinia- W) -

ne Arcivefcovo di Ravenna, fi fcuopre falfa al vedere fatta in men-
j&amp;gt;^

zione dc Marcbefi, nome nato circa due Secoli dipoi. Penfb 10, che vni.

al prefente anno apparcenga la notizia di uno sbarco fatto da i Lon

gobardi nell llbla di bardegna, di cui fiam debitori ad una Lettera

d&amp;gt; San Gregorio (0, fcritta ne primi Mefi dell Indizione Secenda^co-
minciata nel Settembre di qucft anno. L aveva gia preveduto il buon Magnus

PonteSce, fcnza lafciare di portarne per tempo cola 1 avvifo, accioc- 9- t p- 4-

che fi facefle buona guardia, ma non gli fu creduto, ne ubbidito. Ora
colla prefente Lettera, fcntta a Gennaro Vefcovo di Cagliari, fignifi-

ca, che finalmente e-ra riufcito all Abbate Probo, inviato da eflb Papa
al Re AgiMfo) d

intayolar la pace. Ma perchc ci voleva del tempo,
prima che ne foflero lottofcritte le capitolazioni da tutte e due Je par

ti, percio 1 eforta ad ordinar una mighor guardia delle mura e ne fiti

pericolofi, atfenche non venga voglia a i nemici di tornarc in quefto
mentre a vifitarli. Convicn poi credere, che nafceflc qualche difficul-

ta, per cui psreiTe intorbidata la fperanza d efla Pacej c pcrcjocche
da li a poco (le pure non v ha sbaglio nell ordine e nella diftribu-

zion delle Leitere di San Gregorio) torna egli a Icriverc al medefi-
Vefcovo (/), che finite queflu Pace Agilolfo Rt de Longotrardi non

fa-
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EiA Volg. farb I* Pace: parole fcure all* intendiracnto noftro. Forfe era feguttaANNO J9. una Tregua, c fi temeva, cbe tcrminata quefta, non v avefle da ef-

fcrc Pace. Pertanto gl inculca la neceffiita di ftare all crta, c di for-
tificare c prowederc di vivcri pru che mai la Citra di Cagliari, e gli
alcri Luoghi della Sardegna, per deludere grinfulti de nemici. Cosi
il fanto Ponteficc, indefcfib in accudire anche alia difefa dellc terrc

Anno di CRISTO DXCIX. Indizione u.
di GREGORIO I. Papa 10.

di M A u R i z i o Imperadore 1 8.

di Ac i LOLFO Re 9.

L Anno XVI. dopo il Confolato di MAURIZIO AUCUSTO.

Flnalmentc
in queft anno fu conchiufa la Pace fra il Re jtgtlolfo, e

Callinko Efarco di Ravenna. Ne fa mcnzione Paolo Diacono (),
loiactntis e 1 anno fi ricava dalle Lettere, fcritte fotto la prcfente Indizione Se-

j-

4- t- ? conda da San Gre^orio Papa C*) non folo alia Cattolica Regin* Teodt-

M f^Eti-
im^a ma anco a^ cflb Re Agilolfo, farfe tuttavia Arianoj non

appa-
ftol. 41. v rendo, ch egli avefle pcranchc abbracciaca la Religion Cattolica. Rin-

43. grazia dunque Agilolfo delta Pace fatta, il prega di ordinare a i fuoi

Duchi, che 1 oflervino, e non cerchino de pretcfti per guaftarla. II

faluca ancora con paterna carita : parole , che paiono indirizzatc ad un
Re Catcolico, ma che fembrano poi non accordarfi coll* akre, ch egli

foggiugne alia Regina. Perciocche dopo averla ringraziata dell cfficacc

mano, ch ella avcva avuta per condurre alia pace il regal Confortc ,

1 eforta, (*) ut apud Excellentiffimum Conjugem veftrum ita agatif, qua-
ttnus Chnftiante Reipublic&amp;lt;e focietatem non reiiciat . Nam Jicut &? vos fci-
rt credimus , multis modis eft utile

, Jl fe ad ejus amicitias conferre volut-

rit . Quefte parole paiono fignificare, defiderarli dal Papa una Leg*
de Longobardi coll imperadorej ma puo anche fofpettarfi, defideno

nel Pontefice, che la Regina s ingegni di tirare il Marito al Cattoli-

cifmo: il che per moke cagioni gli farebbe riufcito di profitco, perche
certo taoti Cattolici tuoi Sudditi non miravano di buon occhio un Prin

cipe

(*) Che pre/b / eccelhntijfimo Conforte voftro vi adeperiate in ntaniera ,
che

non rigettl la, focleth delta, Crifliana Rcpubblica . Imperciocche ^
come an-

tp a voi
, creaiamoy tjfer noto; in molte manitrt i utile^ fe egli vorrh.

venire in amicizia con quell* .
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cipe Ariano, c molto meno i Cattolici non fuoi fudditi. Anche fc- ERA Vo!g.

condo 1 umana Policica farebbe tomato il conto ad Agilolfo 1 unirfi A,tn&amp;lt;&amp;gt;599.

colla Chiefa Cattolica&amp;gt; e quefto punto 1 intefe bene Clodovea il Gran
de Re de Franchi, c Recuredt Re de Vifigoti, Principi, che abbrac-

ciarono U Fedc Cattolica Romana, e meglio con cio fi ftabilirono ne

i loro Regni . E che cosi facefle anche il Re Agilolfo, I abbiamo da
Paolo Diacono (a) la, dove fcrive, ch egli motTo dalle falutevoli pre- () Paalut

ghiere della Regina Teodelinda, (*) Cathelicam Fidem tenuit , 5? mul- Vtacenitt

tas ft/ej/ienes Ecclefi* Cbrifli largitus eft , atque Epifcopos , qui in depref~
* c 6

fiont &? abjeftioitc erant
,
ad dignitatis folit&amp;lt;e

honorem reduxit . Ma cio do-

vettc feguire piu tardi, ficcome vedremo piu abbaflb. Intanto certa

cofa c, che il Re Agilolfo, Cattolico o Ariano ch ci fofTe in quelti

tempi, non inquietava punto per conto della Religione i Cattolici, c

lafciava tutta la conyencvole liberta a i Vcfcovi di dercitare il facro

lor miniftero, di comunicare colla fanta SeJe, e dipalTare, occorrcn-

do bilbgni Ecclefiaftici, a Roma e a Ravenna, tuttoche Citta nemi-
chc. In fomtna s egli non aveva pcranche abiurato T Arianismo, al-

rneno per le premure di Teodelinda piiffima e Cattolica Regina, amo-
revoltncntc trattava i profefTori del Cattolicifmo. Non so io poi inten-

dcre, come San Gregorio dopo avcre fcritte le Lettere fuddettc, in

un altra indirizzata ad Eulogio Patriarca (*) fotto la ftefla Indizione 11. . Gn
gli dica di trovarfi opprefTo da i dolori dtlla. Podagra ^

e dalk fpade de
1

jgspuu
Longobardi . Se la pace era fatta: come poi lagrwrfi della guerra, che 1.9.^.78.

fuppone fatta da i Longobardi a i Romani? Cio mi fa dubitare, lea

quctta Lettera fia ftato aflegnato il fuo convenevol fito. Ma e ben

degna di attenzionc un altra Lettera fcritta da quetto gloriofo Pontc-
fice a Teodort Curator di Ravenna (0 Miniilro, che cooperato avea (c) id. \\&amp;gt;.

non poco alia conchiufion della Pace. Gli & dunque fapere, che Arwl- Et fl- 9s -

fo Duca di Spoleti non avea voluto fottofcrivere la pace puramente,
come il Re Agilolfo avea fatto, con avervi apporto due condizioni,
cioc ch egli 1 accettava, purche dalla parte de Romani non li com-
mettefTe in avvcnire ccccflb alcuno contra de Longobardi, ne potef-
fcro i Romani far guerra ad drichi, o fia Arigifo Duca di Benevcn-

to, confinantc col Ducato di Spoleti, e Colicgato d eflb Ariolfo .

Nell edizione di San Gregorio c i critto Arogii j mas ha da fcriverc

Quefta manicra di giurar la Pace con tali rifcrve comparve a
San Gregorio infidiofa e furbefca, affinche relUffe aperto 1 adito a

nuovc rotture, non mancnndo mai pretefti per far guerra, a chi ha in

odio la Pace . E tanto pju trovava egli dclle magagne in quetto ag-
giuitamento, perche Varnilfrlda ( forfe Moglie d efTo Ariolfo, non pa-
rendo quefto un nomc di Mafchio , che farebbe itato Famil/rido} non

1 avca

(*) Abbraccib la Fttie CattolicA, e molte pojjejfiom done alia Chiefa di

Crifto, e ritondujfe air onere della foliia dignita i Pefcovi , gia depreffi,
id awiliti ,
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EEA Volg. 1 avea voluto fottofcrivcre . Aggiugne, che gli uomini mandati dal Re
AN NO 599. Agilolfo a Roma efigevano, che dal medefimo Papa foflero fottofcritti

i Capitoli della fuddetta Pace: fegno della confide razione e Itima, che

quel Re avea del Romano Pontefice, o pure che non fidandofi de Ro-
mani, efigcfle per figurta lo fteflb Pontefice . Ma San Grcgorio ab-

borriva di farlo, si perche gli erano ftate rifcrite da Bafilio, uomo
ehiariffimo, delle parole ingiuriofe proferite da eflb Re contra della

Sede Apoftolica, e dello tteffb Papa Gregorio, benche Agilolfo ne-

gafle a fpada tratta di averle dette; e si ancora perche fe mai fi fofle

mancato da li mnanzi contro i patti, egli non volcva averne da ren

der conto, premendogli di non disguftare un Principe, di cui avea

troppo bifogno pel governo di tante Chiefe pofte fotto il di lui do-

miniou Pero h raccomanda a fin d eflere efentato da quella fottofcri-

zionc . Stendeva in addietro il Vefcovo di Torino ]a fua giurisdizione
nella Valle di Morienna

&amp;gt;

e di Sitfe. Furono occupati quefti paefi da
Guntranno Re di Borgogna, allorche i Longobardi fecero le irruzioni

nelle Gallic, come racconummo di fopra, ed uniti al fuo Regno della

Borgogna. Cio fatto, non piacendo ad eflb Re, che que Popoli ne

pure pel governo fpirituale foflero fottopofli al Vefcovo di Torino
,

.cioe d una Citta fottopoita a, i Longobardi , fece. creare un nuovo Ve
fcovo della Morienna . Sc ne dolfe Urftcia Vefcovo di Torino con San

(a) Gngtr, Gregcriq, il .qualc fopra cio fcrifle due Lettere (a), 1 una a Siagrio

fo l
9&amp;lt;.&amp;lt;y

Vefcovo d Autun, e 1 altra a
feoderico^

e Teodeberto Re de Franchi,

56. con pregarli, che non fofle recato pregiudizio a i diritti del Vefcovo
Torinefe. Ma egli canto a gente forda; il Vefcovato di Morienna

fuffille, e tuttavia fuflllte . E da una d efle Lettere apparifcc, che il

Vefcovo di Torino avea patito de i facdheggi nelle fue Parochie, c

che il Popolo era llato condotto (certamente da i Franchi) in ifchia-

(b) Vghtl- vitu ne gli anni addietro. Rapporta 1 Ughelli (^) una Carta d obla-
Italia 2 jone fatta fa $an Colombano Abbate del Moniftero di Bobio a San

Gregorio Papa jlnno Pontificatus Domni Gregorii fummi Ptntificis & uni-

verfalis Papee IV, Indiftione III. fub die III. Menfis Novembris . L Jn-

dizione Terza cominciata rtel Settembre, moftra appartener quella Car
ta all anno prefente. Ma il Lcttore oflervando, che non corrcva in

queft anno V Anno Quwto di San Gregorio,, e che non fu in ufo di

que tempi il chiamarc il Romano Pontefice, benche Capo della Chie-
fa di Dio, Papa Univerfale: titolo, che lo fteflb San Gregorio impu-
gno cotanto nel Patriarca di Coitantinopoli.i c che quella Carta di-

fcorda dall altre antiche memorie, che fanno, ficcome diremo piu ab-

baflb, fondato molto piu tardi il Moniftero di Bobio ; e che non fi fa

menzione degli anni dell Imperadore, come era il coftume, benche
la Carta fi fupponga fcritta in Roma : non fapri, diffi, it Lotcorc

.preftar fede ad un si fatto Documento.

Anno
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Anno di CRISTO DC. Indizione irr.

di GREGORIO I. Papa n.
di MAURIZIO Injperadore 19;
di AGILOLFO- Re 10.

L Anno XVII. dopo il Confolato di MAURIZIO AUGUSTO.

D A una Lettera fcritta in queft anno da San Gregorio 00 ad /#- ERA Velg.

cenzo Prcfctto dell AfFrica vegniamo a conofccre, in che confi- ^^ 6o

fteffe la decantata Pace , di cui s parlato finora, conchiufa fra 1 E- $ ;,

r

/fTo.
farco di Ravenna, c il Re Agilolfo. Le parole del Santo Pontefice

Efift. 37.

portano ,
che efia Pace avea da durare fino a! Mefc di Marzo della, /

tura ghiarta, Indizione: il che vuol dire fmo al Marzo dell anno feguen-
te 601. e percio e(Ta non fu una Pace, ma bensi una Tregua. E queflra
dubitava egli ancora, fe dovefle aver fufliftenza, perche correa voce,
che jfgilolfo fofle mancato di vita : il che fi trovo poi falfo . Si vuol

anche offervare cio, che fcrifle il medefimo Papa a Teodoro Curator

di Ravenna (^), non so fc ful fine del precedente , o ful principio del
/j,\ ^-^

prefente anno. Defidcrava Giovanni gloriofiffimo Prefetto di Ronta di ria-
Epijl. t.

ver fua Moglie da Ravenna ; pero Gregorio raccomanda al fuddetto

Teodoro di raetterla in viaggio ; ed affinche poffa venire con piu fi-

curezza, di farla fcortare da un diflraccamcnto di foldati/w a Perugia .

Se non fi opponefle 1 autorita di Paolo Diacono, che ci fece gia fa-

pere, che Agilolfo avea ricuperata Perugia colla morte del Duca Mau-
rizione, potrebbono farci fofpettar tali parole, che Perugia fofle tut-

tavia in rnano de Greci. Perche fe era quella Citta in potere dc Lon-

gobardi: come poteva efTere ficura quefta Dama in arrivando cola, e

tornandofene indie tro la fcorta? E come i foldati Greci pa(Tavano ad una

Citta, che era de loro nemiciT Certamente puo reftar qualche dubbio,
che Agilolfo tornafl&quot;e padrone di quella Citta piu tardi di quel che fi

credette Paolo Diacono, fcrirtore non aflai efatto nella diftribuzion de

tempi-, o pure che la medefima gli fofle ritolta da i Greci. Ricavafi

parimente da un altra Lettera di San Gregorio (0, fcritta in quefti (c) id.t.io

tempi a MaffitKt^ Vcfcovo di Salona in Iftria, che gli Sclavi, o fia gli Bfift. 36.

Schiavi, o Schiavoni, minacciavano quella Citta , ed aveano anche co-

minciato ad entrarc in Italia. II Cardinal Baronio cita per teftimonio

di cio Paolo Diacono, che nel Capitolo Quattordicefimo del Libro

Quarto fcrifl*e, che gli Sclavi mifero a facco 1 Iftria, e vi amnmza-
rono i foldati dell lrnperadorc . Ma quefte parole di Paolo fi kggono
nel Capitolo Quarantefimo fecondo del Qiiarto Libro, e appartengo-
no a tempi molto poftcriori . Fuor di fito ancora, perche a queft an

no rapporu il fuddetto Annalifta k prefa fatta dclla Gitta del Friuli

da
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488 ANNALI D ITALIA.
da Cacano Re degli Avari. Eflendo cio avvenuto moki anni dopo, mi
riferbo io a parlarne in luogo piu proprio. In qucfti tempi bensi, o

poco prima, fi puo credere per atteftato di cno Paolo Diacono (a)

conchiufa la Pace in Milano tra il Re Agilolfo, e gli Ambafriatori di

Cacano, o fia del Re de gli Avari fuddetti, di nazionc Unni, domi-
nanti nella Pannonia. Gli Slavi

,
o Sclavi, o Schiavoni, che vogliam

dire, Barbari anch efli, che s erano impadroniu di buona partc dell f 1-

lirico, riconofcevano per loro Signore il fuddecro Cacano, o almcno

dipendevano molto da lui. Pero e probabile, che Agilolfo, fencendo

awicmarfi que Barbari all Italia, fi maneggiafle per aver pace da chi

li fignoreggiava . Aflicurato poi con qucfti tr.uraci di Pace da i ncmi-

ci eltcrni il Re Agilolfo, fi rivolfe con piu franchezza a liberarfi di

gl interni. Se gli era ribcllato Zangrulfo Duca di Verona. Gli fu ad-

doflo, e avutolo nelle mani, gli diede il gattigo mcritato da fuoi pa-
ri. Lo ftefTo giuoco fcce a Gaidvlfo Duca di Bergamo, al quale due
volte avea dianzi perdonatoi e panmente levo dal Mondo Fernecaufio
in Pavia, di cui non fappiamo ne la carica, ne il delitto. Racconw

poi Paolo Diacono (4), che Ravenna, e la fpiaggia dell Adriatico fu

makrattata dalla Peftc, flagello, che piu crudelmcnte fi fcce fcmire

J anno appreflb in Verona. Io conto in un fiato quelli avvenimcnci,
che poffbno appartenere a quefti tempi, perche ci manca un filo ficu-

ro, per poterli diftribuire ne fuoi anni precifi . Seguita poi a dire il

medefimo Scorico, che fegui una terribil batcaglu tra i due Re Fran-

chi, cioe fra Teodeberto II. Re potenttffimo deH Auilrafu, e Tesderict

Re della Borgogna dail un canto, e Ciotario II. Re di Soiflons, o fia

della Neuftria dali akro. Tocco al piii debolc 1 andardi fotto . Gran
de fu la fconfitta di Ciotario, rapporcata da Frcdegario (0, per quar.-
ro fi cfede all anno preiente: e gli cofto quefta disgrazia la .pcrdiva

della maggior pane de fuoi Stati. Fini di vivere in quelt anno Ctfta-i-

zo Arcivcicovo di Milano. II Clero e i Nobili, che erano in Geno-

va, eledero per fuo Succeftbre Deusdedit Diacono. Ma il Re Agilol

fo, padrone di Milano, fcriflc Isro, che ne dciiderava o voleva un al-

tro. Avvifato di cio San Gregorio fece intendere al Popolo e CJ:ro

Milanefe, abitante in Genova, che non confentirebbe giammai in tin

Uomo ^), fui tton a Catholicis^ 6f maxime a -Longobardis , eltgitur . A-

dunque il Re Agilolfo non dovea peranche effere Catcoiico. Si fa, che

Agilolfo defifte da quefta pretenzione, probabilmente alle perfuaiioni
della piiffima Regina Teodelinda, ,

c che Deusdedit, chiarrmo anche Dio-

dato, fu confecrato Arcivefcovo, forie nell anno fufTeguente. Intomo
a qucfti tempi Agilolfo mando a Cacano Re dc gli Unni, padrone del

la Pannonia, dc gli Artefici atti a fabbricar navi, delle quali egh po;
fi fervi per efpugnare un Kola della Tracia. Credefi ancora, che fino

a queft anno cflcndo vivuto f^enanzio Fortunato Vefcovo di Poitiers

in Francia, c celebre Scrittore e Poeta, nato in Italia, compiefle la

camera de fuoi giorni.

INDI-
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ACACio
Patrlarca di -Coftantinopo-

li. 103. Fautore dell Ereiia. 211.

212. Scomunicato . 215-. Fine de

fuoi giorni. 211. Suo nome cancel-

lato da i dittici. 141. ec.

ACHILLEO Vefcovo di Spokti. y6.

AEZJO Maggiordomo di Giovanni Ti-

ranno fpedito a gti Unni . 6j. Pafla

al fervigio di Valeutiniano If I. 69.

Fa ritirare i Goti dall afledio di Ar
ies. 72. Cou frodc abbatte Boivfazio

Come. 74. Si fcuopre il fuo ingan-
no. 78. Generals di Valentinmno III.

So. Confoie . 83. Fa duello con Bo-
nitaiio

,
t f\ ritira fra i Barbari . 84.

Crcato di nuovo Generale. 86. 87.

Rotta da lui data a i Borgognoni . 89.
Altre Cue imprefe nelle Gallic. 91.

92. 95-. Suoi preparamenti contro At-

tila. 126. e ftgn. E v

uccifo. 140.

AFFRICA occupata da i Vandali. 76.

77. V zj di que Popoli. 78. 97.

AGAPITO Papa, fua elezione. 327. Dat
Re Teodato e Inviato a ColtAmino-

poli. 327. Dove manca di vita. 328.
AGILOI.FO Duca di Torino preib per
Marito dalla Regina Teodelinda.467.
&amp;lt; feg. E proclamato Re . 469. Ri-

fcatta i fuoi fudditi condotti in Ger-
mania . ivi . Ricupera Perugia. 473.
Porta la guerra fin lotto Roma. 474.
Ariano di credcnza, tuttavia ben af-

fetto a i Cattolici 475-. Fa pace co i

Romani . 483. Quando abbracciafle

la Fede Cattolica. 485-. Fa pace con

gli Unni. 488.
AGHELLO Vefcovo di Trcnto. 469.
AGOSTINO (Santo) fiorifce in Pale-

ftina. 13. Vdcpvo d Ippona (oggi
Boa) difende il Criftianefisno dalle

calunnie de Gentili . 30. 44. Scrive
contro i Pehg

;ani. 57. 69. Amicif-
Jimo di Bonitazio Conte. 74. 7f. Fi
ne di fua vita. 80.

Tom. Ill,

AGOSTINO Monaco inviato da San

Gregorio a convertir 1 Inghilterra alia

Fede di Criito . 480.
ALAMANNI fotto Teoderico Re vengo-
no ad abitar nell Italia . 240.

ALARICO Re de Goti. 3. Occupa al-

cune Citta d Italia . 4. Sconfitto in

piu battagiie da Stilicone . j. e feg.
Con cui tiene poi delle trame fegre-
te. 14. Sue minaccie contra di Ono-
rio Angutto. 29. AlTedia Roma. 23,
Suo trattato co i Romani. 24. 18.

Prende e faccheggia Roma. ip. e fcg,
Sua morte fubiranea . 33.

X^LARICO Re de Vifigoti. 217. 224.
Prende in Mo;/lie una Figlia del Re
Teoderico, 232. Sconfitto e mono
in una battaglia co i Franchi. 264.

ALBINO Preretto di Roma. 41. 71.
ALBOIMO Re de Longobardi, fuo gran

credito. 401. Vince ed uccide Cun;-

mondp Re de i Gepidi. 407. Fama,
ch egli folle chiamato in Italia da Nar-

:. 411. e feg. Svia rilbluzione di
. a.jjiltar 1 Italia. 412. Suo arma-
nvjnto. 413, Primo fao ingreflb, e

con^uifte in Italia. 415. S lmpadro-
nifce di quad tutta la Provincia deila
Venezia . 416. Afledia Pavia . 41^ .

Stende il fbo dominio per 1 Emilia

Tofcana, ed Umbria. 410. Se gU
rende Pavia. 422. Tempo della fua
morte. 413. Cagione e maniera d cf-
fa. 424. e feg.A L c i M o Avjto Vefcovo di Vienna
234.

ALESSANDRIA. In dfa fieri tumult:
onde fcacciatine i Gindei 5-0A LIPIO Vefcovo di Tagalfe, Primate
della Numidia, amico di S. A-oft;-
no, muore. 81.

ALLOVJCO Generale di Onorio Aw\}~
(la, uccifo, 34.

AMALAFKEDA Sorella del Re Teode
rico, maritata con Trafamondo Rt
de Vandah .239. Tolta di vita dalRe
Ildenco. 310 . Qqq AMA.
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AMATARICO figlio di Alarico Re de i

Vifigoti. 264. Reftituito 51. Regno a

lui iblamente dopo la morte del Re
Teoderico. 268. 303. E v

uccifo da i

fuoi. 314.
AMALASUNTA figlia del Re Teoderi-
co inarhata con Eutarico Cillica. 281.

Tutrice del figlio Atalarico Re d lta-

lia . 303, 3Of. Cui non puo allevare

alia Roinana . 306. Mai veduta da gli

ilefli Goti . 313. Promuove 1 elezion

di Teodato. 32,1. Da cui e tradica,
e tolta di vita . ivi .

AMATO Patrizio de Franchi, uccifo da
i Longobardi . 430.

AM IDA Citta della Mefopotamia prefa
e faccheggita da Perliani per tradimen-

to, di alcuni Monaci, che vi periro-
no . 2 jo.

\MINGO General Franzefe viuto da

Narfete . 399. e feg.
\XASTASIA Augufta Moglie. di Ti-
berio Trace . 436.

ANASTASIO I. Papa, fua morte. 3.

ANASTASJO II. Papaeletto. 238. Suoi

Legati ad Anaftafio Augufto. 241. Da
fiae al fuo vivere. 241.

^NASTASio eletto Imperadore d Orien-

te . 226. Baoni principj del fuo gover-
no. 228, f leg. Guerra civile, e con-
tro gl Ifauri al fuo tempo, ivi e feg.
Fautore de gli Eretici. 234. Si accor-

da col Re Teoderico . 236. 240. A
lui imiovono guerra i Perfiaui . zfo.

25-4. Da effi egli compra la pace. 257-

Travaglia la Chiefa. 261. Sua fpedi-

zione contro 1 Italia. 267. Perfeguita
i Cattolici .

275&quot;. 177. z8f . Contra di

lui fi follevano i Popoli. 279. e feg.
281. Chiamato da Die al rendimento

de conti . 285-. e feg.
ANATOHO Patriarca di Coftatitinopo--

li . i2i.

ANDROMACO Prefetto di Roma. i.

ANTEMIO creato Imperador d Oc-
cidente da Leone Augufto. 173. In-

felice fua fpedizione contra di Gen-
ferico . 176. e feg. Sua difcordia con

Ricimere Patriiio. 183. e feg. Da cui

e affediato in Roma. iSf. E pofcia.
uccifo . 186..

ANTIMO Vefcovo Eretico di Coftan-

tinopoli. 326. Depoflo per cura di

Papa Agapito. 327. 332.

AXTIOCHIA devaftata da i tremuoti .

304. 309. Incendiata da Cofroe Re
di Perlia. 341.

AQUILEJA pretae disfatta da Attila. 132.
Suoi Arcivefcovi petche e quando
chiamati Patriarch! . 420.

ARATORE Poeta Criltiano. 35-4.
ARCADIA Sorella di Teodofio II. Au-

gullo . 107..

ARCADIO Augiafto, fua debolexza . 2.

Statna a lui alzata in Roma . 14. Ter-
mina i fuoi giorni . 18.

ARDABURIO Generale di Teodofio II.

Augudo, prefo da Giovanni Tiran-
no . 66. Riacquilta Ravenna . 68.
Sconfitte da lui date a i Perfiani .

7f- 103..

ARDABURIO Figlio d Afpare, e Nipo-
te del. primo. 15-5-. 176. Uccifo col
Padre, nella follevazione inforta contra
di loro . 182..

ARDERICO Re de i Gepidi, 127. 139.
ARIANNA Figlia di Leone Augufto ,

Moglie di Zenone Duca d Oriente .

179. 183. 189. Fugge col marito in

Ifauria. 195-. 210. Promuove Anafta
fio all Impeno . 226. Fine del fuo vi

vere. 281..

ARIGISO, o fia Arichis, creato Duca
di Benevento. 472. S

1

impadronifce di

Crotone. 480. 485&quot;..

ARIOBINDO marito di Giuliana figlia di

Olibrio z\ugullo, proclamato Re dal

Popolo di Goftantinopoli. 187. 277.
Generale di Anallafio Augulio . 2^4.
2f7. Confole. 260..

ARIOLFO Duca di Spoleti muove guer
ra a i Roman! . 471. 477. Co quali fa

pace . 485-.

AKIOVINDO Confole. 87. Generale di

Teodolio II. contro i Vandali. 102.

Da fine alia fua vita. 117.
ARNEGISCO Generale di Teodofio II.

103. 104. Combattendo controgli Un-
ni e uccifo. 112,

ARVANDO ,
o fia Servando Prefctto

del Pretorio nelle Gallic. 176.
ASILO facro, favorito regolato ed am-

pliato da Onorio Imperad-46. 57. Da
Teodofio Imperad. 83. Da Majoriano
Imperad.i6i. Da Leone Imperad. 171.

172.
ASPARE Generate di Teodofio II. Au

gufto, prende Salona ed Aquileja. 66.

Riacquifta Ravenna . 67. Seonfmo da
Gen-
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Genferico. 82. Confole . 87. 103. ir.^.

if4- Promuove Leone all Imperio
Greco, iff. Tradimento a lui attri-

buito . 176. Sua prepotenza. 179. E
uccifo . 182. t feg.

ASTERIO Contedelle Spagne. fS.

ASTI . allora Citta della Liguria. Ivi

rifugiafi Onorio Iinper, f. 7.

ATALARICO, Nipote del Re Teoderi-

co, Re d Italia. 303. Forzata Ama-
lafunta fua Madre ad allevarlo alia

Gotica. 306. 307. Suoi Editti. 317.

Immatura fua morte. 312.
ATASACILDO Principe riglio di S. Er-

mcnegildo. 462. 465-. 469.
ATAUI.FO Cognato di Alarico Re de i

Goti. 23. 2.6. Dopo la di lui mortc

proclamato Re. 33. Paffa nelle Gal

lic . 40. Sua pace con Onorio Augu-
tto. hit e 41. Imprefe fue in cffe Gal-

lie. 43. Prendeper Moglie Galla Fla-

cidia . 4f . PalTa nelle Spagne . 46.
v

uccifo da i fuoi. 48. Suo Epitafio a-

pocrifo . 49.
AXESAIDE fanciulla dottiffima, fpofata

da Teodofio II. Augufto. Vcdi *-

ATTALO (Prifco) Fifcale di Onorio

Augufto. 26. Dichiarato Imperadorc.

iS/Depolto. 19. Paffa nelle Gallic.

40. 46. Prefo e confegnato ad Ono
rio Imperadore. fi.

ATTICO Vefcovo di Coftantinopoli in-

drizza un Libro della Fede e Vergi-
nita alls Regine Figliuole d

1

Arcadia ,

Imperad, 107.
ATTILA Re de gli Unni fuccede a Ru-

gila. 87. Da ajuto a i Romani con
tra de Borgognoni. 91. E contro i

Goti. 98. Saccheggia I lllirico. 104.
Fa pace con Tcodoiio II. Augufto.
ivi. e iof. Toglic di vita Blcda fuo

Fratello. 107. Suoi coftumi ed abita-

xione . no. e feg. Battaglia da lui da

ta nella Dacia. 112. Da il guaflo al

ia Tracia, e Teodofio II. con dure

condition! fa fcco pace. 118. e fez.
Sua maniera di vivcre. 120. Gli li eli-

bifce in
Moglie Giurta Grata Onoria

Sorella di Valeminiano III. Augufto.
1 16. E K

incitato dal Re Vandalo a far

guerra a i Vifigoti. ivi e feg. Terri-
bil fua battaglia con efli e coi Ro
mani. 1 18. efef. Calato in Italia pren-
tic Aquileja, ed altre Citta. 131. Sua
mortc da beftia. 139.

AVARI Unni cominc ano a fsrii cor.o-

fcerc. 394. Dimandano a Giuftiniano

Augoftb hio^o da abicarvi . 398. D:-

inorano nella Moldavia . 406. Lor

Lega co i Longobardi. 467. Danno
una fconfitra a Sigeberto Re della

Francia Orientate . 408. Ceduta loro

la Pannonia da i Lougobardi . 415-.

Occopano il Sirmio. 441. Mettono
in contribuzione Maurizio Augufto .

446. Lor pace coi Longoba-rdi. 471.

488.
AUDOALDO Duca de I ranchi fa guerra

a i Longobardi. 463.
AUDOISO Re de Longobardi . 308. 338.

Sua vittoria de
?

Gepidi . 42,9.

AucusToto o (ia Romolo, tiglio d O-
refte proclamato Imperadore . 194.
Ahbattuto da Odoacre, falva la vita.

197.
AVITO compagno di Aezio nelle bat-

taglie . 89. e feg. Prefetto del Preto-

rio nelle Gallic. 98. 128. Proclama
to Imperadorc in cffc Gallic. 148.
Prende il Confolato . i fo. Coftretto

da Ricimere a deporre 1 Imperio , e

fatto Vefcovo. 15-3. Tetmina i fuoi

giorni . 1
5&quot;4.

AVITO S. Vefcovo di Vienna nel Del-
finato con aim Vefcovi dene una con-
ferenza cogli Ariani alia prefenza di

Gundobado Re, i quali reftano con-
vinti &c. 248.

AUREUO Vefcovo di Cartagine. 5-6.

f7- 69. Fine di fua vita. 81.

AUTARI figlio di Clffo, eletto Re da i

Longobardi. 447. Tributi a lui afTe-

gnati da i Duchi. 448. Motlvi, per
li quali fu eletto . 4fo. Ricupera Bre-

fcello, e fa tregua colPEfarco. 45-2.
Da una rotta a i Franchi . 45-7. Ac-
quifta 1 Ifola Comacina . 4f8. Sue

Npzze con Teodelinda. 45-9. Con-
quifta varj paefi . 460. Guerra a lui

fatta da i Franchi. 463. e feg*. Stia

morte. 467.

B

B AcAUDI, o Bagaudi, gente folleva-
ta nelle Gallic . 90.

BAJANO Re de gli Unni. 406.
BARBARI congiurali contro i! Romano

Imperio. i.e feg. Entrano nelle Gal-
lie. 14. e feg. Nell Illirico, Gallia,

Qqq 2 c Spa-
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e Spagna , 30. Favorevoli ad Oaorio

Augulio. fo. ft.

BASILISCO, Fratello di Verina Augu-
Ita, Confole. 169. Sua infdice fpe-
dizionc in Affrica contra di Genferi-
co. 176. e feg. Ri;ne(To in fua graaia
da Leone Augufto. 182. Sollevatofi

contro Zenone Augufto, fi fa procla-
mar Imperadore. 195-. In qunl Anno
cio avvenifle. 198. Viene abbattuto

ed uccifo . 201.

BELISARIO Generale di Giuftiniauo Im
peradore. 308. 318. Da cui e fpedito
contra di Gelimere Re de Vandali in

jf\.ffrica . 319. Con felicita s impadro-
nifce di quel Regno. 320. efeg. Crea-
to Confole. 324. Toglie la Sicilia a

i Goti. 323% Prende Reggio di Cala
bria % e poi Napoli, con barbaramen-
te faccheggiarla . 329. e ft*. Entrain
Roma . 330. Dove aflediato fi difen-

de. 331. 333* Conquifta Milano, e lo

perde colla ftrage di que Cittadini.

336. 337- Affedia Ravenna. 341. E
la prende. 342. Richiamato a Coftan-

tinopoli. 343. e feg. Privato della ca-

rica di Generale . 3fo. Rimandato in

Italia. 3f3-Tenta di foccorrere Roma
aflediata da Totila . 360. Vecchio e

tuttavia adoperato da Giuftiniano . 396.
Cade in fua drfgrazia . 400. Ricupera

gli oriori . 402. Da fine alia fua vita.

404.
BENEDETTO I. Papa, fua confecrazio-^

ne. 427. Fine di lua vita. 436.
BEHETTO ,

fanto Patriarca de Mo-
naci in Occidente

, quando fioriiTe .

313. S,ua mocte. 3^4.
BENEVENTO quando occupato dai Lon-

gobardi . 421. 427. Quando avefle prin-

cipio il fuo Ducato . 429. 460.
; BILIMERE Governator delle Gallic, ac-

corfo in ajuto di Antemio Auguflo,
c uccifo. 185-.

BOEZIO Prefetto del Pretorio fotto Va
lentiniano III. relta uccifo. 141.

BoE?io (Severino) Filofofo e Patrizio .

217. 23^. Creato Confole. 270. Boe-
lio fuoFiglioparimente Confole. 292.
Accufato davanti al Re Teoderico

, e
cacciato in efilio . 298. E poi privato
di vita . Ivi.

BONIFAZIO I. Papa eletto con fcifma.

^4. Difputata la di lui elezione . fy.
Prcvale alPavrerfario. f6. Sua mor
se. 6a.

BONIFAZIO II. Papa, fua elezione. 312.
BONIFAZIO Come difenfor di Marfi-

glia. 43. Sprezzato da Caftino . 62.

Che pofcia a lui ricorre. 69. Per fro-

de di Aezio cade in disgrazia di Pla-

cidia. 73. e feg. Dichiarato ribello .

75-. Rimeflb in grazia . 78. Refla fcon-

fitto da Genferico . 80. Torna a Ra
venna. 84. Suo duello con Aezio,
per cui inuore . ivi.

BONOSIANO Prefetto di Roma.
25&quot;. 32.

BORGOGNONI s iiiipadronifcono di un
tratto delle Gallic . 43. Sconfitti da
Aezio chieggono pace . 89. Da lui di

nuovo abbattuti. 92. Irruzione da efli

fatta in Italia. 225-. 233. Quando fon-
dallero nelle Gallie il Regno della

Borgogna. 15-4. Loro fcorreria in Ita

lia. 335-. 337. Unit! a i Goti ripiglia-
no Milano con orrida ftrage de*Cit-
tadini. ivi.

BOSSUET ( Monfignore ) Vefcovo di

Meaux pretende, nelle rovine di Ro
ma faccheggiata da Alzrico, compile
le Profezie di S. Giovanni nell Apo-
califfe . 30,

BRESCELLO prefo da Drottulfo. 45-2.

Ricuperato dal Re Autari. 4^3.
BREVIARIO ROMANO; fe meriti emen-

da. 10.

BREVIARIUM Aniani . 261.

BRUNECHILDE Regina de Franchi, fua
ambizione . 480.

BuccELLi.va Dtice de gli Alamanni
con forte efercito cala in Italia con
tro i Greci. 382. Sue azioni. 384.
In una battaglia da Narfete e fcon-
fitto e morto . 385-.

BULGARI
, quando fi cominci ad udi-

re il lor nome nella Me/ia. 222. 244,
Yinti dal Re Teoderico . 25-6.

C.ALHNICO
Efarcodi Ravenna. 482

Fa pace co i Longobardi. 484.
CANE orbo e maravigliolo di un Cer-

retauo . 3^2.
CARCERATI. Carita per effi d Onorio

Imperad. 25&quot;.
Pio coltume di liberarli

in onore del S. giorno di Fafqua. 26.

Zelo e facolta dV Vefcovi verfo di

loro. 25-. n-
CAR-TAGINE prefae faccheggiata daGen-

ferico Re de Vandali. 97. Qua! foffis

la fua rnaguificenia. ivi, CAS-
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CASSIODORIO (Magno Avtrelio) infi-

gne Letterato.
235&quot;.

Divieiv Segreta-
rio delle Lettere del Re Teoderico .

ivi. Senatore e Confole. 279. Ritira-

tofi dal Mondo (i fa Monaco, e fcri-

ve mold Libri. 392.
CASTINO Generale di Onorio Auguflo,

fconfitto da i Vandali. 62. Confule.
66. Efiliato. 69.

CECILIANO. Prefetto del Pretorio di O-
norio Augufto . 2f . e fig.

CELESTE Dea di gnn credito in Affri-

ca. 61.

CELESTIXO I. Papa Eletto . 62. 69.
Concilio da lui tenuto in Roma. 8-1.

82. Fine di fua vita. 83.
CESARIO fanto Vefcovo di Aries. 26^.

e feg. Come accolto dal Re Teode
rico . 278. 299.

CHILDEBERTQ Re de Francht moflb da

Maurizio Augullo contro i Longo-
bardi. 449. 4f2. Rotta data alle genti

daJ Re Autari . 45-7- M-uove di nuovo

guerra a i Longobardi . 462. 466, Sua
rnorte. 480.

CHILDERICO figlio di Meroveo fucce

de al Padre nel Regno de Franchi .

15-4. Ricnpera il Regno . 169. Oc.:u-

pa Colonia ed altre Citta. 170. e feg.
Fine di fua vita . 209.

CIRILLO fanto Vefcovo di Alexandria.

82, 8f 9.f. Sua mortc 107.

GIRO Confole Orientalc alzato a i pri-

mi pofti da Teodofio II. 102.

CIRO Panopolita Confole, Poeta, e Ve
fcovo di Cotieo. 116.

CLASSE Citta, Borgo di Ravenna, pre-
fa da Faroaldo Duca di Spoleti . 416.

440. Ricuperajta da i Greci. 45-3.

CLEFO Re de Longobardi fuccede ad

Alboino . 426. E uccifo 428.
CLODIOXE Re de Franchi. 84. 127.

CLODOVEO Re de i Franchi fuccede al

Re Childerico fup Padre . 209. Da
una rotta ,

e toglie la vita a Siagrio

Generale Romano, 216. Prime fue

conquifte nelle Gallic. 217. Prende

per Mogjie Clotilde Criftiana 232.
Che gli fa abbracciar la Fede di Cri-

flo . 239. Conquirta 1 Alemagna . 240.
Rende tributarj i Borgognoni . 247.

149. Sottomette la Bretagna minore.

25&quot;o. Dopo una rotta data a i Vifigoti

occupa molte loro provincie. 264. s

feg. Refta fconfitto dall armi del Re

Teoderico.
a&amp;lt;5f. tfeg. DichiaratoCon^-

fole da Anafhlio AiTgTirto. 266. Sue

iniqnita per accrefcere ildominio. 272.
Sua morte, e figliohnza . 27^-

CLOTARJO figlio d; Clodoveo Re de

Franchi fuccede al Padre . 275*. Sua

gran crudelta contro i Nipoti. 315&quot;.

Cade in lui tutta la Monarchia. 386.
Rotta a lui data da i Saflbni. 392. 395-.

Sua morte . 39^.
CLOTSUINDA Moglie di Alboino Re

de Longobardi . 401.
CODICE Teodofiano pubblicatonelP an

no 438. e non prima. 94. Sue laudi..

94. Codice di Giufliniano. 311. 323.
CotoMBANO Santo Abbate di Bobbio .,

486.
COSTANTIS OPOLI fieramente incendia-

ta . 8f. Rifleffioni fopra
tale iricendio

del Card. Baromo criticate dal Mura-
tori. 8j-. Vi (1 relrituifce Eudocia Au-

gufta. 96. Sue mnra verfo il mare fat-

te da Teodofio Impcrad. 96. Afflitta

da fame, pefle, e incendj . no. Scpf-
fa da terribili tremuoti . 112. Afflitta

da carefiia e pefte, e dalla paura di

Attila.ii2. Da inccadio. 170. Da tre

muoti. 202. 393. Ivi guerra civile con

tro Anaftafiolmperad. 229. Ivi in oc-

cafione de Giuochi Teatrali, Fazz to-

ni, fedizioni, e morti . 248. Ivi gravi
fconcerti per la Religione . 2,75-. Con-
troverfia fopra i tre Capitoli &c. 35-9.

362. 369. 376. Per terminarla ivi 11

fa il V. Concilio Generale. 383. Ma-
ravigliofo Tempio di S. Sofia fabbri-

catovi da Giuftiniano Imperad. 393,
In Conuantinopoli pefte. 393.

COSTANZIANO Generale di Giuftinia-*

no Augufto. 328. 331. 346. 349.
CONCILIO Arauficano II. 168.

CONCILIO Ecumeuico Calcedonenfc .

125.
CONCILIO Palmare, in cui reftb affoda-

ta T innocenza e il Pomificato di Pa

pa Simmaco. 250. 25-2.

CONCILIO V. Generale tenuto in Co-

natinopoli .

383^. Approvato da Papa

Vi^ilio
. 388. Scifma per quefto infor-

to in Italia . 392.
COCILIABOLO di Marano, tenuto da i

Vefcovi Scismatici . 45^6.

COMSOLATO abolito da Giufliniano Au
gufto. 344.

COHTI fi chiamavano i Governatovi
le Citta. 483. Co-
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COSROE Re di Pcrlu muove guerra a

Giufhniano Augulto. 338. 341. 343.
Con lui fa una Pace vamaggiofa . 399.
Torna a far gucrra. 422. Ne riporta
delle buffe . 431. Sua morte. 438.

COSTANZO Arcivefcovo di Milano .

475-. Terming di fua vita. 488.

c jf fan Uomol 238. Awifi di Giil-
(tino II. Imperadorc a Tiberio-427.
43f-

DEUSDEDIT Arcivefcovo di Milano.
488.

DIONISIO Eliguo Scrittorc della Chic-
fa . 305-.

COSTANTINO Tiranno occupa la Brc- DIOSCORO Vefcovo di Alexandria,
tagna e le Gallic. 16. Varie fue im-

prefe. 17. Riconofciuto per Augulro
da Onorio . 25-. Calato in Italia ten-

de inlidie ad ellb Augufto . 34. e feg.
Rinferrato in Aries . 3f. 38. Prefo ed

uccifo, 39.
COSTANTE figlio di Codantino Tiran-

Erctico. 108. 109. Abbatte S. Fla-
viano. 117. Condennato nel Conci- .

lio Calcedonenfe . iif.
DONATISTI loro Ereiia nell

1

Affrica.

33- 4i-
DROTTULFO Sucvo, fuc prodezze al

fervigio de git Augufti. 45-2.

no, dichiarato Augufto. 23-. Maoda- DUCATO del Friuli, fuo priucipio. 415-.
to dal Padre in Hpagna. 17. Uccifo
in Vienna del Delfinato. 3f.

COSTANZO Conte Generale di Onorio

Augnllo. 36. Opprime Geronzio nel-

le Gallic, ivi . Vince Edobico Ge
nerale di Coftantino Tiranno . 38.
Creato Confole.

45&quot;.
Altre fue impre-

fe nelle Gallic. 46. Galla Placidia a

lui data in Moglie
. 5-2. Dichiarato

Augufto. f9_ Termina il fuo vive-

re . 60.

CRISAFIO potente Eunuco nella Corte
di Teodofio II. 113. Odia S. Fla-

viano. 116. E 1 abbattc. 117. Sua
caduta e morte. 121. 123.

CUNMMONDO Re de i Gepidi 375-. Vin-
to ed uccifo da Alboino Re dc Lon-

gobardi . 407. e feg.

Di Benevento e Spoled quando ilti-

tuiti . 429. 441. 460.
DUCHI dividonb e governano dopo il

Re Clefo il Regnj de Lbngobardi .

427.
DL-ELLI perme/Ii da Gondobado Re

de Borgognoni, riprovati fapientemen-
te da Agobardo Arcivefcovo di Lio-
ne uel Secolo IX. 248. B.mdici da
Teoderico Re . 25-9.

D
D

Azio Arcivefcovo di Milano. 324.

333. 337. Ritirafi a Coftantinopo-
li. 338. 376.

privati d og-ui milizia. 9.
ECDIGIO figlio dell Imperadore Avito,

Generale de Romani nclle Gallic . 192.
e feg.

EDOBICO Generale di Coftantino Ti
ranno . 38.

EGIDIO Generale de Roman!
, accettato

per Re da i Franchi. 15-4. Chiamato
Nigidio da altri.

165&quot;. 167. Scacciato
da i Franchi. 169. Tcrmine della fua
vita. 170.

DEOGKATIAS Vefcovo di Cartagine. ELEZIONE del S. Pontefice e de Pa-

137. Sua gran Carita
,
e morte. 147.

DETTI SEMTENZIOSI. Di Valentinia-

no Imperadore in favore e difefa delle

l&amp;gt;eggi , e dell Autorita Principcfca .

79. Che val flit tin efercito di Cervi
comandato da utt Lione

,
che un efer-

&quot;* di Liotti comandcitQ da un Cer-

vo. 177. 175. Rifpoda di Leone Im

peradore all infolentc Afpare . 180.

Teoderico Re febbene Anano, ad un
fuo minilko, che aveva abjurato il

Cattolicifmo , fece motzare il capo,
dicendo : Se coftui no* e ftattt fedele
a Dio ,

come farebbe pot fedele a me,

triarchi ec. Controvedie, ed abuli in-

torno ad clfa . 212. Per rimediarvi
Simmaco Papa tiene un Concilio in

Roma. 244. 249. 25-0. Nuovi abuii

ec. 316. &amp;lt;r/&amp;lt;tfv 3i8. 331. 333. e feg.
Abuli enormilumi introdutti da Giu-
fliniano Imperad. 388. 389. Elcxione
e Confermazione del Papa . 390. 436.
461. 462.

ELIA Patriarca d Aquileja, fuo Con
cilio. 439. Lettera a lui fcritta da Papa
Pelagio.4f3. CefTa di vivere. 45-5-.

ENKOUIO Vefcovo di Pavia , fpedito

per Legato in Levante da Papa Or-
misda
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misda . iSi. 284. Fine de fuoi giorni .

291.
EIMFANIO fanto Vefcovo di Pavia

, fua

ambafceria ad Antemio Augufto. 184.

189. Altra ad Eurico Re de Viligoti .

192. efeg. 223. e feg. Rieditica il Duo-
mo fuo, gia rovinato da Barbari .

205&quot;.

Spedito a Gundobado Re de Borgo-
gnoni . 234.

EpiFANio Frefetto di Roma. if.
EPITAFI , in elfi non II foleano porre

le Dignita foftenute prima di arrivare

all Imperio. 60.

ERACLIANO Conte Governatore dell

Aftrica . 20. 28. Fedele ad Onorio

Augufto. 29. Creato Confole, e fuoi

vizj . 41. Ribellatofi
,

e fconfitto ed

uccifo . 42.
ERAF.ICO creato Re da i Goti, ed uc

cifo .. 346.
EKESIE; di Pelagio e Celeftio, contro

i quali (i tennero i Concilj di Carta-

gine, e di Milevi, oggi Mela; i qnali
furono condannati da Innocenzo Pa

pa. f2. Condannati da Zofimo Papa.

5-4. Contro di efll Editto di Onorio

Imperadore dimorante in Ravenna .

5&quot;4-
Condannati da un Concilio ple-

nario de Vefcovi Affricani . $-4. Sem-
pre piu ofhnati, e difeli da Giulian&amp;gt;&amp;gt;

Vefcovo di Eclano . f 7. Contro di

efil fcrive S. Agoftino. 57. Concilio

Cartaginefe contro di efii. 57. Coltitu-

zione di Onorio Imperadore contro
di efli . 57. Cacciati d Italia da Celc-
llino Papa. 66.

Erejia di Neflorio Vefcovo di Co-
Itantinopoli. 81. Confutata da S. Ci-
rillo Vefcovo Alcfiandrino . 81. Con-
dannata da Papa Celeltino in un Con
cilio raunato in Roma. 81. Contro
Neftnrio pertinace e favorito anco dal

Velcovo Teodoreto, Teodofio Im-

perad. intima un Concilio. da tenerfi

in Efefo. 81. Da un altro Concilio

Romano,, e poi dal terzo Concilio

Univerfale Efefino, Neftorio condan-

nato, depollo , eliliato ec. 82. Gio
vanni Vefcovo d Autiochia rinunzia

al partito di Neftorio. 85-. I Vefcovi

contrarj a Cirillo Vefcovo AlefTan-

drino appellano alia S. Sede Romana.
85. Teodofio Imperad. condanna alle

fiamme i Libri di Neflorio . 89. 1 Ve
fcovi fautori di Nellorio fono efiliati,

89. Neftorio oftinato, muore. 92.

Erefia d Eutiche ,
o Eutichete in O-

ricnte. 105-. Condannato da un Con
cilio congregato da Flaviano Patriarca

di Collantinopoli . 116. protetto da

Diofcoro Patriarca d Aleflandria. 117.

Affoluto iniquamente in un Concilip
tenuto in Efefo, in cui fu efiliato S.

Flaviano. 117. Qoeflo iniquo Con
cilio fu riprovato afFatto da un Con
cilio tenuto in Roma da S. Leone.

117. Erefia Eutichiana condannata in

un Concilio Provmciale tenuto ad i-

flanza di S. Leone Pontefice da S.

Eufebio Arcivefcovo di Milano, al

quale intervenne anco S. Maffimo Ve
fcovo di Torino . izf. Condannata
dal Concilio Calcedonefe, Generale

IV. per cui fu depollo ed efiliato 1 em-

pio Diofcoro, Patriarca d AlefTandria .

125-. I fautori dc gia morti Eretici

Eutiche c Diofcoro eleggono per Pa
triarca Aleilandrino 1 iniquo Elnro,
ed uccidono San Proterio. ifd. Per

ordine di Leone Imperadore Orient,

li congrega in Codantinopoli
un Con

cilio, contro gli Eutichiani, e Ne-
floriani, ad iltanza di S. Leone Papa.
160. 161.

Sentipelagitfti ,
condannati dal Concilio

II. Araulicano (d
1

Oranges). 168.

Gli Eretici Eutichiani turbano le Chiefe

diOriente. 203. Dannati da un Con
cilio raunato da Acacio Patriarca Co-

Ilantinopolitano e da Simplicio Papa
in Roma. 203. Exotica di Zenoue

Imperadore .211. 212. Erefia degl /-
dtfferenti . 228. Semipelagiani condan
nati dal Concilio II. Arauficano . 311.

ERMENEGILDO, Figlio di Leovigildo
Re de Vifigoti in Ifpagna ,

muorc
Martire. 45-1.

ERMERICO Re de Svevi in Ifpagna .

38. 57. 9f. Suoi progreffi nella Gal-
lizia. 79. Finifce i fuoi giorni. 102.

EUCHERIO nglio di Stilicone, 20. 21

Uccifo. 23.

EUDOCIA, o fia Atenaide, fpofata da
Teodofio II. Augufto. 5-9. Gli par-
torifce EudoiTia. 62. Dichiarata Au-

gufta . 66. Suo Poema in onore dell

Augtifto Conforte. 75-. 87. Suo viag-

gio a Gerufalemme. 94. Fa i Centoni
di Onnero. 9^.96. Sua dit cordia coll Au-

gufto marito . 108. Abbatte Pulche-

ria Auguita fua Cognata. 113. Acci-
den-
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dente, per cui fa divorzio co! Man-
to

,
e (5 ritira a Gerufaiemme. 115-.

e feg. Abiura 1 Eutichianifmo . 149.
Sua morte ed encom.o. 162.

EUDOCIA figlia
di Valentiniano III. Au-

gufto, Mobile di PaUadio Cefare, e

pofcia di Unnerico Figlio del Re de

Vandal!. 144. e fez. 157.- 165-. Sen

fugge, e ritiratali a Gerufaiemme quivi
termina i fuoi giorni. 188.

EUDOSSIA Augulta Moglie d Arcadio

Imperatore. 3. Fa eliliare S. Gio
vanni Grifoftomo. 8. Sua morte. 10.

EUDOSSIA (Licinia) figlia di Teodo
lio II. Augullo . 62. 83. Maritata con
Valentiniano III. Auguflo. 93. Po
fcia con Petronio MalTiino, contra

del quale chiama il Ri Vandalo a

Roma . 144. Da eiTb Re coudotta in

AfFrica. 145*. e feg. RimeiTa in Li-
berta . 15-7. 166.

EUFEMIA (Elia Marcia) moglie di

Giuftino feniore Augullo . 286. Sua
morte.

295&quot;.

EUFEMIA figlia di Marciano Imperado-
re, e Moglie di Antemio Augulto.

EUFEMIO Vefcovo Cattolico di Co-

ilantinopoli . 221. .126. 234. Depofto
ed etiliato da Anatialio Augulto .

2.37-

EUGENIC- Vefcovo di Cartagine. 208.

EUGIPIO Abbate Scrittore . 443.
EVINO Duca di Trento. 429. 434. 4f8.

469.
EULALIO eletto Papa in concorrenza di

Bonitazio I. 5-4. Difputata la di lui

elezione . ff. Soccombe in fine.
5&quot;6.

Eurico, o Evarico ,
o Eutanco Re

de Viligoti, dopo avere uccilb il Fra-

tello, muove guerra a i Roman! . 174.

192. Perfeguita i Cattolici. 193, Oc-
cupa Aries e Marfilia. 202.

EUTARICO Cillica prende in Moglie
Amalafunta figlia del Re Teoderico.
281. Creato Confole. 288. Magnifici
fpettacoli per quefta fna Digm ta . 289.
Premuore ad effo Re Teoderico. 303.

EUTICHE, o (ia Eutichete, fua Erelia.

105-. Condennato da S. Flaviano. 116.
E nel Concilio Calcedonenfe . 125-.

EUTICHIO Patriarca di Coftantinopoli
efiliato. 403. Riehiamato. 408, *Sua

morte . 444-

FAME
orridiffima in Roma aiTalita da

Alarico. 29. Nelle Spagne aflalita

da Vandal! ec. 37. Spinge il Popolo
Coftaminopolitano a tirar de faffi a
Teodolio Imperadore. 83. Careftm in

Oriente, della quale fono incolpati gl*
Intedeli. 96. In tutta Italia. 131. In
Ravenna. 230. In Milano e Italia.

337. In Napoli. 35-1. Come vi pro
vide 1 umano Totila. 35-1. In Pia-
cenza e Roma. 35-7.

FARAMONDO creduto primo Re de
Franchi . 5-4. f f .

FAROALDO primo Daca di Spoleti
s impadronifce di Claffe. 440.

FAUST o Prefetto di Roma. 67.
FAZIONI Veneta e Pralina in Cofhn-

tinopoli. 398.
FEDERIGO Re de i Rug! implora il pa-

trocinio di Teodencb Goto contra
del Re Odoacre. 218. efeg. 220. Po
fcia li volge contra di Teoderico. 231.

FELICE III. Papa, fua elezione. 212.
Concilio da lui tenuto contra di Aca-
cio Vefcovo di Coitantino.joli . 215-.
e feg. Paffa a miglior vita. 227. e fe%.

FELICE IV. Papa, fua elezbne. 304.
Sua morte. 312.

FELICE Vefcovo di Triv!g
;

. 415-.
FENOMEXI . Ceuere immenia voiiiirata

dal Vefuvio. 188.

FESTO Patrizio tratta 1 a^ri ^ ramento
fra Aiialhfiu x^agurto, c Tl Re Too-
derico . 236. 241. Solticnc Lorenzo
Antipapa contra di Simmaco. 24^.2)-!.
e fig. 2^3.

FILOSTORGJO, fua Stori a. 69
FIORENTINI caii a S. Ambrogio. 12.

FLACILLA Sorella di Teodolio II. Au
gulto . 82.

FLAVIANO fanto Patriarca di Coflanti-

nopoli odiato da Crifafio Augullo .

113. E abbattuto da lui. 116. Suo eli-

lio e morte. 117.
FLAVIO Dcltro, fua Storia Apocrifa.

49.
FORO di Giulio, oggi Civulal del Friu-

//
, capo della Venezia, in luogo di

Aquileja. 132.

FRANCHI, lor primo Re Faramondo,
ed origine. ^4. e feg. Cacciad dalle

Gallic , 77. Fanno pace co i Roma-
ni. 84. Altn uniti co i Roman!

, ed
altri
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altri con Attila. 128. Quandp comin-
ciaflero a conquiitar le Gallic. 15-4.

S impadronifcono diColonia. ec. 170.
e feg. Pulizia de loro coftumi. 381.

Quali armi ufaflero. 385-. Loro cru-

ddta . 462. e feg.

FRIULI, fuo Ducato quando iflituito.

415*. 429. 466.
FRONT ONE Arcivefcovo Scifmatico di

Milano. 443.
FVLGENZIO lanto Vefcovo Affncao,

-e Scrittore della Chiefa .

G

G.AIDOLFO
Duca di Bergamo fi ri-

bella al Re Agilolfo. 470. Rimef-

fo in fua grazia. ivi E uccifo. 488.
GALLA Piacidia eliliata ricorre a Co-

(hntinopoli. 63. e feg. Tprna in Ita

lia. 66. Tutrice del Figlio Augudo.
70. 71. Ingannata da Aezio perde Bo-
nifazio Conte. 75-. e feg. II rimette in

fua grazia. 78. 83. Suo Voto. 86. e

feg. 96.
GARIBALDO primo Duca di Baviera.

395-. 434. Padre dclla Regina Teo-
delinda. 4f8. Abbattuto da i Franchi.

460. 478.
GEI.ASIO Papa, fuaclczione. 228. Suo

Decreto imorno a i Libri. 235-. Ter-

miaa i fuoi giorni. 237.
GELIMERE in Affrica fa imprigionare il

Re Ilderico.. 312. e feg. Sprezza le

ambafciate a lui fpedite da Giultinia-

no Augiiftp. 317. Occupa il Trono
de Vandali. ivi. Contra di lui fpedi-

to Belifario da ello Augufto. 319.
Sconfatto fugge. 320. Si arrende, ed

e ben trattato da Giuftiniano. 321.
GEMINIANO Vefcovo di Modcna di-

verfo da S. Geminiano Protettore di

Lei . i6r.

CENSERICO Re de Vandali hi Ifpagna.

73. Fa lega con Bonifazio Conte con
tra dell Imperadore. 74. e

feg^.
Sue

qualita. 77. Occupa le Mauritanie.

iiii. Dopo unn fccnfma data a Boni
fazio Conte atledialppona. 80. E It ne

impadronifce . 82. Fa pace con Valcai-

timano Augufto . 89. Perfegu
:

ta i Cat-
tolici .92. Con tradimento occupaCar-
tagine. 97. IntJelia la Sicilia. 100. Sua

pace con Valentiniano III. icy. Muo-
ve Attila contra ds Vifigoti . 127. Chia-

J am. IH.
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mato da Eudoflla Augufla a Roma,
la prende e faccheggia . 144. e fee.
Infefta la Sicilia, ed altre contraae
Romane. IJT. 15-5-. e feg. Occupa tut-

ta 1 ArFrici. 15-8. Rende vani gli sfor-
zi di Majoriano Augufto. ifp. 161.

i6j. 174. Fa fventare la grandiofa fpe-
dizione facta contra di lui da Leone
ed Antemio Augufti. 177. 192. Ter-
mina i fuoi giorni. 202.

GEPIPI fconfitti da Teoderico Re dc-

gli Oftrogoti. 222. Preli al fuo fer-

yigio, ed inviati di prefidio nelle Gal-
lie. 274. Lor Nazione quali annien-
tata da i vittorioli Longobardi. 374.
f A?- 398- 4&amp;lt;5-

GERMANO Nipote di GiuHiniano Au-
gulto fpofa Matafunra Gota.

368. Spedito Geaerale dell armi vcr-
lo P Italia. 369. Rapito dallamortc.
370.

GEROKZIO Generale di Coflantino Ti-

ranno.i7. Proclamalmperadore Maf-
fimo in Ifpagna. 3f. Sue imprefe nel-
la Gallia. 36. Si uccide. 37.

GIORDANO Storico, corrottamente chia-
mato Giornande . 6. Stoiico de Go-
ti. 376.

GIOVANNI 1. Papa eletto . 29$-. Invia-
to dal Re Teoderico a Coftantinopo-
li. 299 Grande onore a lui fatto da
Giudino Augulto, 300. Porto in pri-

gioae dal Re Teaderico, ivi termina
i fuoi giorui . 302.

GIOVANNI II. Papa, fua elezione. 316.
Fine de fuoi di . 324.

GIOVANNI III.. Papa, fua elezione. 396.
Fa tornare 1 irato Narfete a Roma.
411. Sua morte. 423.

GIOVANNI Grifoltomo Santo Arcive
fcovo di Coftanrmopoli mandato iu

elilio . 9. e feg. Dove termina la fua
vita. 17. Tiaslation del fuo Corpo.
9f-

GIOVANNI il Digiunatore Patriarca di

Coftantinopoli, fua fbperbia. 479.
GIOVANNI Arcivefcovo di Ravenna

corretto da Papa Simplicio . 211.

GIOVANNI altro Arcivefcovo di Raven
na . 45-6. 478.

GIOVANNI Vefcovo Cattol co di Co-
Itantinopoli fotto GiulHno fcniore An-
gufto. 288. c feg. PalFa a miglior vi

ta. 291.

Rrr Gto-
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GIOVANNI Primicerio de Notai ufur-

pa 1 Imperio in Ravenna. 64. Sprez-
xato da Teodofio II. Augufto. 6^.
Tenta indarno 1 Affrica . 66. Refta

prigione. 68. Ed uccifo. ivi.

GIOVANNI Prefetto di Roma. 487.
GIOVANNI Van.lalo, ribello di Valen-

tiniano III. forfe lo ftefTo che Gio
vanni Tiranno. 103.

GIOVANNI Scita Generale di Zenone

Angalto. 115-. 219. 240. CreatoCoa-
folc . 242

GIOVANNI Cafiiano Scrittore. 85.

GIOVINO nelle Gallic prende il titolo di

Augufto . 39. Difcordia fra lui
,

e il

Re Ataulfo. 40. Vien private di vi

ta, ivi.

GIOVIO primo Miniftro di Onorio Au
gufto . 27. 29. 34.

GIROLAMO (Santo) fiorifce in Pale-

ftina. 13. Nonagenario, e carico di

virtii, e meriti muore.
fp.

GISELICO baftardo di Alarico Re de i

Viligoti, acclamato Re da que Po-

poli. 264. Abbattuto dal Re Teode-
rico. 269. Suoi inutili sforzi, dopo i

quali perde la vita. 273.
GISOLFO primo Duca del Friuli. 415-.

Figlio di Grafolfo forfe fuccedette al

Padre in quel Ducato. 465-.

GIUDEI. Vedi Ebrei.

GIUHANA figlia di Olibrio Augufto,

moglie di Ariobindo juniore. 187.

GIULIANO Vefcovo di Eclano, dtfen-

for di Pelagio . 57. Cacciato dall I-

talia. 66. 98.
GIUSTA Grata Onoria, Sorella di Va-

lentiniano III. Augufto. 5-2. 63. Suo

graviffimo fallo. 88. Ricorre ad At-

tila. 130. tftg. Suo mifero fine. 136.
GIUSTINA Badefla di Capoa. 416.
GIUSTINIANO Nipote di Giuftino Au

gufto . 286. 289. Fama, ch egli fa-

cede afTaflinar Vitaliano. 290. Crea-

to Confole ricrea il Popolo con ma-

gnifici fpettacolf. 291. e feg. Prefo

per Collega dall Augufto Zio . 307.
A cui fnccede. ivi. Suoi buoni prin-

cipj . 308. e feg. Codice delle Leggi
da lui pubblicato. 311. Irato contra

Gelimere ufurpatore del Trono in

Affrica. 317. Fiera fedizione fveglia-

ta contra di lui in Coftantinopoli. 318.

Spedifce Belifario coll Armata in Af-

frica. 319. Che ne fa Pacquifto, 320.

Iftituzioni e Digeflf da lui pubblicati.

321. Spedizione fua contra de Goti

regnanti in Italia coll acquifto della

Sicilia.
325&quot;.

Per valore e buona con-
dotta di Belifario s impadronifce di

Roma, di Ravenna, c di tutta 1 Ita

lia. 328. e feg. Guerra a lui moffa
da i Perfiani . 338. 341 .

GIUSTINIANO Anguilo chiama Papa
Vigilio a Coftantinopoli. 3f9. e

feg.
Dalle Indie fa venire i vermi da te-

ta. 372. Sua bialitnevol prepotenza
ne gli atfari della Religione. 376. 379.
manda in eu lio Papa Vigilio . 383.

Ufurpa i diritti della Chiefa. 388. e

feg. V ecchio trafcura il governo .
395&quot;.

Pace vergognofa da lui fatta co Per-

iiani. 399. Congiura contra di lai
,

per la quale deprime Belifario . 400.
I! rimette in fua grazia. 402. Suo E-
d ttoconrrario alia dottrina della Chie

fa. 403. Tempo della fuamorte. 404.
E fua rapacita .

405&quot;.

GIUSTINIANO Pronipote di Giuftinia-

no I. Augafto . 404. Generale dell Ar-
mi contro i Perfiani ,

ne riporta mol-
ti vantaggi. 43 1.

GIUSTINO Trace dopo Anaftafio elet-

to Imperadore d Oriente. 286. Sue

quaiita, e principle del fuo governo.
287. Suo Zelo per la Religion Cat-

tolica . ivi. Acqueta i torbidi per effa

iiifijrti. 289. Pubblica un Editto con
tro i Pagani ed Eretici. 29^. Se ne

offende il Re Teoderico . 297. E pe-
ro gli fpedifce Papa Giovanni . 299.
Che viene accolto con magnificenza
e divozione. 300. Sua Carita verfo

i Popoli. 304. Prende per Collega
Giuftiniano fuo Nipote. 307. Muo
re . ivi .

GIUSTINO juniore, Nipote di Giufti~

niano ,
dichiarato Imperadore . 404.

Uccide Giuftino figlio di Germano.

408. Procede Confole . 409. Richia-

ma alia Corte Narfcte. 410. Manda
Ambafciatori a i Turchi. 418. Sua

gnerra co i Perliani. 422. Dichiara

Cefare Tiberio Trace. 427. Giugue
al fin d fu vita. 435-. 438.

GIUSTINO Nipote di Giuftiniano Au-

gufto tolto di vita. 408.
GIUTUNCHI popoli della Germania. 80.

GLADIATORI, loro combattimenti vie-

tati da Coftantino Magno, e aboliti

da Onorio Augufto. 9. GLI-
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GUCERIO fi fa prodamare Imperador
-

d Occidents. 188. e frg. Abbattuto

da Nipote Auguito. 192.

GODEMARO Re de Borgognoni ricu-

pera il Regno perduto da Sigifmondo
fuo Fratello . 2.99. e feg. Di nuovo
lo perde, 324.

GODIGISCLO Re de Vandal! . 15-.

GOTI, chiamati poi Viligoti, fotto Ala-

rico occupano alcune Citta d Italia.

4. Sconfitti da Stilicoue. 6. efeg. Af-

lediano Roma. 2,3. La pvendono e

faccheggiano . 29. efeg. Paifano nelle

Gallic. 40. S impadronifcono dell A-

quitania . 43. E di gran cratto delta

Spagna. 46. Favorevoli ad Onorio

Augufto. fi. Si lUbilHcono nella Lin-

guadoca . 54. Forzati a fciogliere 1 af-

fcdio di Aries. 72. E di Narbona.

91. Sconfhta da loro data a Littorio

Conte . 98. Gran battaglia fra effi
,
ed

Attila. 129.

GOTI, Oltrogoti, cacciano gli Unni
dalla Pannonia. 73. Aufiliarj d At
tila. 127. Sotto Teoderico figlio di

Triario fiffano la lor fede nella Tra-
cia. 190. E nella Pannonia. 194. Sot-

to Teoderico entrano in poflefTo dell

Italia. 222. e feg. -Fine del Regno
loro in Italia; ingiuflamente derifi da

alcuni . 387. e fig. Non affatto cac-

ciati d Italia. 400.
GRADO Ifola prefa dal Patriarca di A-

quileja per fua Sede. 439. Concilio

ivi tenuto e un impoftura. ivi e feg.

GRASOLFO forfe Duca del Friuli pri-

ma di Gifolfo fuo Figlio .\A6$. efeg.
GRAZIANO Tiranno nella Breragna uc-

cifo. 1 6.

GREGORIO i! Grande Papa, pria Pre-

tore, o Prefetto di Roma. 418. Si

fa Monaco. 431. E v

inviato dal Papa
Nunzio a Coitaminopoli . 438. Suo
ritorno in Italia.

445&quot;. 453. E 1

eletto

Papa. 461. Sua v:gilanza contra de

Longobardi. 471. Suoi affanni per la

defolaiione de contorni di Roma. 474.
Lettere di lui alia Regina Teodelin-
da . 47y. Sua bella apologia a Mau-
rizio Augutlo. 477. Reprime la fu-

perbia del Patnarca di Gollantinopo-
li. 478. e feg. Procura la conver-
lione de gl Inglcli alia Fede di Cri-

tto . 480. Si duole di Romano Efar-

co perche nemico della pace. ivi.

Bolla falfa a lui attribuita. 486.
GUALAMIRE Re de gli Ollrogoti. 127.
GUIDINO Gonte de Goti vinto da Nar-

fete . 399.
GUNDAMONDO Re de Vandali . zi&amp;lt;-.

238.
GUNBERICO Re de Vandali. if. 38.

5-2. Sua morte. 73. 76.
GUNDIBALO figlio del Re de Borgo

gnoni creato Patrizio. 187.
GUNDOBADO Re de Borgognoni, fua

irruzione in Italia, e barbaric. 225-.

234. 23f . Sconfigge il Fratello . 247.
Leggi da lui pubblicate . 248. Colle-

gato con Glodoveo Re de Franchi .

263. Prende Narbona. 269. Sua mor
te. 284.

GUNTARIO o Gondicano Re de Bor-

gognoni. 44. 89. Sua morte. 91.
GUNTRANNO Re de Franchi . 432. e

feg. 463. Sua bonta . 467. Sua mor
te. 474.

IBsA,
o fia Ebbane, generale del Re

Teoderico, foccorre Aries . 265.

269. Caccia di Spagna Gefalico, 271.
274,

IDACIO VefcovoeStonco . 37. 162.180.
ILARIO Prefetto di Roma. 18.

ILARIO Vefcovo d Aries (i attribn fcc

troppa autorita fopra i Vefcovi delta.

Gallia. 109. Per opera di S. Leone
Papa, e di Valentiniano Itnperadorc
li aggiuftb la controverfia, della qua-
le Quefnel fa una Differtatione

, che

leggefi nell ediiione dell opere di S.
Leone. 109. Ilario vive

,
e muore

da Santo. 109.
ILARO Papa, fua elezione. 164. Man-

ca di vita . 178.
ILDERICO figlio di XJnnerico Re de i

Vandali , 188. Succeduto a Trafa-
mondo favorifce i Cattolici. aof.
Morte da lui data ad Amalafreda .So-

rella del Re Teoderico. 310. Impri-
gionato da i fuoi. 312. 317. Gli e
abbreviata la vita. 320.

iLDinALDo eletto Re da i Goti. 344.
Ei

. ,. - -J i i

uccno . 346.
ILLO Confole Orientale. 203. Generale

di Zenone Align (to. 206. Sua
lione contra di lui. 210. 2,14: Scon-

Rrra fitto



I N D I C E
fitto daU Armata Cefarei. iij
ed uccifo. 219.

IMPERIO Romano fua declinaiione . i.

e feg. Per cagione in parte de i Ge-
nerali Barbari . 1 5-2 . e feg.

INNOCENZO I. Papa fua elezionc. 3.

Si affatica in favore di San Giovanni
GiHoftomo. 9. Falfamente incolpato
da Zo(imo. 24. Inviato a Ravenna.
26. Condanna i Pelagiani. 5-2. Fiui-

fce di vivere. ^3..

IKONDAZIONE teriibile in Italia fotto il

Re Autari 460. e feg.
IPAZIO Nipote di Anallafio Augufto

creato Confole . 24?. 286. Sua folle-

vazione contro Giulliniano Imperado-
re, per cui perde la vita. ri8.

ISDEGARDE Re di Perfia , Tutore di

Teodoiio II. Augufto. iS.Perfeguita
i Criiliani. i-vi. e feg. Sua pace col

fuddetto Augufto . 62. Manca di vi

ta. 7f.

ISIDORO ( S. ) Monaco ed Abate di

Pelufio. 8f.

LE
G G r . d Onorio ,

che abolifce i

Gladiatori. 9. Che priva i Giudei

d ogni milizia. 9. Contia i Donati--

lli. n. Che decreta in Ravenna i Sin-

dicatori de Commeffarii . 14. Che in

Roma, fa varie Leggi . 17. Che in Ra
venna decreta la Vifita de carcerati ,

accio fieno ben trattati ; e che a po-

vcri fi fomminiftri il vitto, incarican-

done il zelo de Vefcovi. 25-. 26. Che

bandifce gli Strologi giudicarii, appel-

lati allora Matematici. 27. Sue miove

Leggi contro i Donatifti. 33.41. 44.

Sue Leggi in favore degh Ecclelia-

iiifii. 41- In follievo dell afflitta Ita

lia . 44. In favore del Sacro Afilo . 46.

Contro i Pagani. 49. 5-0. In favore

de Giudei. fo. Altre fue Leggi. 53.

fuo Editto contro Pelagio e Celeftio .

$4. 57. Editto per ampliare 1 Afilo

Sacro . 57- In eflTo da facolta a Ve
fcovi di viiitar le pngioni , informar-

Ji ,
e di provedere a difordini . 5-7. Sue

Leggi in favore e difefa delle Sacre

Vergini. f9- Proibifce ngli Eccldialli-

ci tencre in Cafa Donne a riferva della

Madre, e Sorelle. fo. Editto di Co-

flanjo Augufto contro Celeftio Col-

lega di Pelagio .

6pv Leggi di Onorio
per frenare i Creditori

,
e 1 Impoffe .

62. Di Valentiniano Imperad. contro
de Manichei ed altii Eretici. 69. Di
Teodolio Imperad. per riformare le

Scuole pubbliche e g!i Studj di Co-
itantinopoif. 70. Per premiarne i Mae-
ftri. 71. In favore de dl Feftivi de
Crilliani 71. Contro de Pagani. 72.
Contro gli Eretici. 77. Di Valenti
niano in favore e difefa delle Leggi
ec. 79. Del medelimo contro qua-
lunque efenzione da carichi ordinarj ,

e ftraordinarj. 83. Di Teodbfio in

favore de Sacri A(ili. 83. Di Valen
tiniano in favore delle Guardie del fuo

Corpp ,
e preinio di foldati veterant ..

85-. Di Teodolio per prowedere a po-
veri . 88.. Intorno a beni de Cherici,
e Monaci . 88. Contro gli oftinati ere-

tici, ed infcdeli tutti. 96. Contra alle

prepotenze ed ingiuflizic.. 99. Per raf-

frenare i calunniatori de Vefcovi . 99,
Proibifce a i Cherici, e Monaci i! ve
nire a Coitaminopoli fenza le dimifTo-

rie del proprio Vefcovo . 99. Premia

gli Agricoltori. 101. Sue Leggi in

come) alle Scuole Militari ec. 103.
Per frenare !e frodi circa 1 eredita de*

Curialf ec. rof. Di Valentiniano am-
plhnte i privilegj de Caufidici . iof.
Reftitueme a i Conti del Sacro e pri-

yato
Erarro la facolta di condannaro

i Giudici ec.
105&quot;.

In favore de poveri
Affricani . 106, Altre fue Leggi date

in Roma. 107. Contro i Manichei,
ad iftania. di S. Leone Papa . 109^
Provede a i dritti del S. Pontefice ,

mentre Ilario Vefcovo di Aries li at-

Cribniva troppa antorita fopra i Vefco
vi della Gallia . 109. Altri fuoi Editti,,

c Leggi ec. 109. Prefcrive buone re-

gole per la validita delle ultime vo-
lonta . 112. Contro i rompitori de Se-

polcri, a quali quantunque Ecclelia-

ftici, e Vefcovi intima la pena dell*

efilio. 114. In favor de Liberti, e del

le Dogane . 114. Decreta dover vale-

re la prefcrizioue di anni trenta in o-

gni caufa ec. 120.

ercians Imperad. fa un Editto contro

i Cherici e i Monaci foftenitori degli
errori di Ncltorio e di Eatichere. 124.
Contro i Pagani . 130. In favore del

le Citta t alle quali ec. ordina, che

fiano
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fiano pa^ati i Canoni . 130. Leggi va-

rie di Valentiniano. 131. Marciano
fa un editto contro i feguaci de gli

error! d Eutichete. 137. Valentiniano

riftringe la Giurisdizione de Vefcovi.

137. Marciano pubblica un Editto in-

torno a Matrimonj de Senator! . 142.
Contro gli Eutichiani ed altri Eretici.

142. Favorevoleal Clero, eallcChiefe.

148. Majoriano Augufto e fue Leggi.
157. 15-8. In favore e liberta dell ele-

zione dello Stato per le Vergini ,
e

Cherici . ivi. e 161. In favore dell

Afilo Sacro. 162. Legge di Severo

Augufto in favor delle Vedove. 167.
Di Leone Imperad. in favore del Sa
cro Afilo. 171. 172. Per la fantifica-

lione de di Feftivi. 175-. Legge di

Antemio Augufto approvante i Ma-
tritnonj delle Donne Nobili co loro

Liberti, & altre Leggi. 178. Legge
di Leone Imperad. contro li Simo-
niaci . 180.

Zenone Imperad. decreta il Sindicato
de Governatori ec. 195-. Pubblica il

fuo Enotico . 2ii. Rigettato da Papa
Felice 111 212. Dal quale in un Con-
cilio in Roma fu condannato Acacio
Vefcovo Coftantinopolitano . 215-. E
di nuovo da quello in un altro Con-
cilio, quefti con altri fu fcomunicato .

216. Leggi di Anaftafio Imperad. in

favore delta Religione Ortodofla . 2^9.
di Giuftino Imperad. contro i Mani-
chei ec. 295-. Leggi di Giiifti niario Im
perad. in favore della Chiefa ec. 308.
Contro gli Eretici ec. 320. 321. Sue
Ift. tuzioni e Digefti. 321.

LEONE (Flavio) elettolmperadore d O-
riente_. 15-$-. Sua Pieta . 160. Antemio
da lui

creatp Imperador d Occidenrc.

173. Grandiofa , ma sfortunata fuafpe-
dizione contra di Genferico . 176. e

feg. Per politics ingrandifce i figli di

Afpare. 179. Opprime Afpare ftefib

co i figli. 182. Crea Cefare Leone
fuo Nipote. 189. e feg. Sua morte.
190.

LEONE Nfpote di Leone Augufto, crea-
to Cefare. 180. Succede all Avolo
nell Imperio Orientale . 190. Sua fret-

tolofa rnorte. 191.
LEONE Diacono della S. R. Ch. riget-

taGiuliano Pelagiano. 98. efeg. Crea-
TO Papa. loo. Scuopre e fcacc ia i Ma-

nichei. 106. 108. 109. Scrive contro

i Prifcillianilli, e i Pelagian!. 113. A-
bolifce il falfo Concilio d Efefo. 117.
Suo fervore contra d Eutichete. 121.

Va Ambafciatore ad Attila. 135-. Cal-

ma varj torbidi inforti contro la Re-

ligione, e reprime TambiTione di A-
natolio Patriarca Coftantinopolitano ..

142. Placa Genferico . 145-, Sua mor
te. 164,

LEONZIO creato Impcradore contro Ze
none Augufto. 214. E depreflb. ivi.

Finalmente prefo ed uccifo. 219.
LEUTARI Duce de gli Alamanni con

forte efercito cala in Italia contro i

Greci . 381 &amp;gt; Varie fue anioni. 384.
Disfatto 1 Efercito fuo. 385-.

LIGURIA., fuaeftenfione, in gran parte

occupata da Alboino Re de Longo-
bardi. 418.

LINGUADOCA, ivf S ftabilifcono- i Vi-

figoti. 5-4.

LITTORIO Conte, Generate di Valen
tiniano III. Augufto, libera Narbona
dalf aflfedio de Goti . 91. Sconfi-tto

pofcia da effi . 98, e feg.
LONGINIANO (Flavio Macrobio) Pre-

fetto di Roma. 4.
LONGINO Fratello di Zenone Augufto,

creato Cefare, e Confole. 216. 214.
Indarno ambifce I lmpetio. 226. Sua
morte. 228.

LONGINO Efarco d Italia all arrivo de

Longobardi . 415-. Preflo di lui fi ri-

tira Rosmonda dopo la morte del Re
Alboino fuo Marito. 426. 441. 446.

LOXGOBARDI s impadronifcono della

Pannonia . 308. Collegati con Giufti-

niano Augufto. 338. Loro liti co i

Gepidi . 366. A quali danno una gran-
de fconfma. 374. e feg. Rinforzo da
effi dato a Narfete. 377. 379. Do
minant! nella Pannonia. 398. Appel-
]! Goti . 402. Gran rotta da lor da
ta a i Gepidi . 406. e feg. Loro do-
minio nella Pannonia, e in altri fit! .

413. Onde prendefTero il loro nome.
414. Entrano in Italia. 415-. Vedi Al
boino e i Re feiuenti . Loro crudelta
ne prim! anni del Regno . 428. Paefi
da lor conquiftati in halia. 429. Fan-
no irruzion nelle Gallic. 430. 432.
Pofcia fi accordano co i Re Franchi .

433. Onde procedeffe la lor crudelta
contra de gl Italian!. 436. Fra effi

mold
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molti Gentili . 440. Eleggono Re Au-
tari . 447. Buona lor difciplina ne paefi

fudditi. 448. Guerralor fatta.da i Gre-

ci e Franchi. 463. Stabilifcono pace
co i Franchi. 467. 469.

LORENZO I. Arcivefcovo di Milano .

225-. 233.
LORENZO II. 418. 443. 45-6.

LORENZO elettoAntipapa contra di Sim-
maco . 242. Creato Vefcovo di No-
cera. 246. 25-1. Sua morte. 25-2. 279.

LUCCA refifte a Narfete. 382. 383.

:M

MAcEDONio
Vefcovo di Coftanti-

nopoli lotto Anaftafio Augulto .

237. Suo Cattolicismo . 261. Efiliato

per cagion d .eflb.. 27$-.

MACROBIO Proconfpledell Affrica. 33.

MAJORIANO (Giulio) eletto Impera-
dordi Occidente. 1^6. Sue favie Leg-

gi . if8. Suoi sforzi per far guerra a

Genfeiico Re de Vandal! . ivi. e fee.

Ma inutili. i&amp;lt;5i. Gli e tolta la vita da

Ricimere. 163.

MANTOVA con altre Citta ricuperata da

Maurizio Auguito . 465-.

MARCELLINO Tribuno e Notajo affi-

fte per orditie d Onorio Imperad. alia

Conferenza tra Cattolici e i Donatilti

nell Affrica . 33. Perfeguitato dagli

Eretici, e raccomandato da S. Ago-
ftino ,

che per fua iltanxa compofe
F upera tiella Citta d? Iddiu . 44. De-

capitato per comando di Marino . 44.

Martire fecondo il Baronio . 44,

MARCELLINO oMarcelliano fotto Leo
ne Augnfto occupa la Dalmazia, ed

altri paeli . 165-. Sua vittoria de Vau-
dali. 170. Generale dell Armata Oc-
cidentale contro i Vandali , peiifce

nell Affrica . 176. 178.
MARCIANO eletto Imperadore e marito

da Pulcheria Auguita . 122. Sue qua-
lita . 123. Riconofcuuo Angullo in

Roma. 130. Fine di fua vita. if4.

Sue belle doti. 15-5-.

MARCIANO Figlio d Antemio Augu
llo, creato Confole. 179. Defhnata

a lui in Moglie Leonzia Figliad: Leo
ne Auguflo. 183. iSf. Sua fedizione

contra di Zenone Augufto . 205-. e feg.

213.

DICE
MARCIANO Prefetto di Roma. 280.
MARCO figlio

di Balilifco ufurpatore dell

Imperio in Onente , creato Cefare ,

195&quot;.
Gli e tolta la vita. 201.

MARCO Tiranno nella Bretaena ucci-
fo. 16.

MARIA Augufla Moglie di Onorio Im
peradore, fua morte. 18.

MARINA Sorella di Teodofio II. Au
gulto, fua morte. 117.

MARINIANO Arcivefcovo di Ravenna.

478.
MARINO Conte fconfigge Eracliano Ti

ranno . 41. Sue iniquita nell Affri
ca. 44.

MASSIMIANO Vefcovo di Coftantino-

poli. 82.

MASSIMO creato Imperadore da Geron-
zio in Ifpagna .

35&quot;. Degradato . 37.

Rifcrge. 5-7. Pretb ed xiccifo . 61.

MASSIMO ( Petronio ) Confole. 8f. A
lui attribuita la morte di Aezio. 141.
Si vendica di un affronto fattogli da
Valentiniano Augufto con farlo ucci-

dere.
142.

Si fa proclamare Angufto.
144. Gli e tolta la vita dal furore del

Popolo. 144.
MATASUNTA figlia di Amalafunta co-

ftretta a prendere per Marito il Re
Vitige. 330. Congiura contra di lui.

33f. Maritata con Germano Nipote
di GiulHniano Augurto . 345-.

MAURIZIO Generale dell arm! di Ti-
berio Augulto. 438. Dichiarato Cefa
re ed Imperadore, fuccede ad eflb Ti-
berio . 444. Maltrattato da gli Unni
Avari. 446. Muove i Franchi contra

de Longobard! . 449. 462. Ricnpera
alcune Citta in Italia . 465-. Infelice

fuo governo. 477. e feg.

MAURIZIO Duca di Perugia fi ribella

al Re Agilolfo . 471. Che 1 ucci-de

473-
MELANIA giovane, fantaDonna.88.94.
MENNA Patriarca Cattolico di Collanti-

nopoli. 327.
M-EROBAUJWE Generale di Valentiniano

Augufto. 106.

MEROVEO figlio di Clod ;one Re de*

Franchi. 84. Succede al Padre. 127.

129. Sua morte . 15*4.

MILANO riprelb da i Goti con orrido

facco e macello de Cittadini , 337-
Con altre Citta occupto da Alboino

Re de Longobardi . 417.
Mi-
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MILIZIA , norne fignificante tutti gli

Uffiij della Corte. 9.
MIVOLFO Dtica dell Ifola di San Giu-

lio, uccifp dal Re Agilolfo. 470.
MODENA ricuperata conaltre Citta dall

armi di Maunzio Augurto. 465*.

MONACHE, loro antichiffimi Monafterj,
e Badefle . 417.

MONACI qnanto moltiplicati ed arric-

chiti nel Secolo IV. 8.

MONDONE Unno fa guerra a Greci.

25-8. Ajutato dalle foldatefche del Re
Teodericp li

sbaraglia . 25-9. Generale
di Giuftiniano Auguilo. 313. Prende
Salona. 315-. E uccifo in una zufta.

327-

MpNiSTERo di Monte Cafmo prefo da
i Longobardi . 445-.

MUMMOLO Patrizio e Generale de Fran-
chi da piu rotte a i Longobardi . 430.,

412.

N

NA P o L i prefa da Bclifario , e bar-

baramente faccheggiata . 328. e feg.
Affediata dal Re Tot ila . 349. E prefa .

35*1. Aflediata da i Longobardi. 443.NARSETE Capitan delle Guardie di

Giuftiniano Augufto . 318. Spedito in

Italia non va d accordo con Belifario .

336,Richiamato a.Coftaminopoli . 339.
Rifped to in Italia. 372. 376. Colla
fua Armata giugne a Ravenna . 377.
Rotta da Ini data al Re Totila . 375.
Riacquifta Roma .379. Da battaglia al

Re Teja. 380. Auedia,e prende Luc
ca. 382. e

feg. Scnnfigge jSuccellino.

385-. Sue Virtu. 393. Ricupera Ve
rona e Brefcia . 399. Abbatte Sindualdo
Re de gli Eruli . 405-. E richiamato
a Coftantinopoli . 410. Termina i fuoi

giorni. 411.
NESTOR 10 Vefcovo Eretico di Coftan--

tinopoli.77. Condennato da Papa Ce-
lefrino. 81. E dal

Cpncilio Efefino.
82. Efiliato. ivi Suoi Libri braciati.

89. Sua mala morte . 92.
NICESIO Vefcovo di Treveri, fua Let-

tera . 401.
NIGIDIO Generale de Roman! nelle

Gallic. i6f. Lo fieflb che Egidio.
167. Vedi Egidio .

NIPOTE (Giulio) creato Imperador
d Occidente.ioi. e feg. Abbattuto da

5-03

prefte, fugge rjella Dalmazia, e quiv/
riticne il dominio . 193. e feg. Suo ri-

corfo a Zenone Augufto . 200. 205-.
E uccifo. 207. e feg.

NORMAKNI, o Daneli cominciano ad
infeftar le Gallic. 285-,

NUMAZIANO ( Claudio Rutilio ) fuo
Itinerario. 64.

ODOACRE conquiftator dell Italia, fuoi

primi princi pj . 196. Come abbatteffe

Orefte ed Augultolo, e s impadronifTe
di tutta F Italia . 197. Prende il titolo

di Patrizio, e non di Re. 198. 200.
S impadronifce della Dalmazia. 208.
Suo buon governo. 2ii. Mette mano
nell elezioh de i Papi. 212. Sconfigge
il Re de i Rugi. 217. e feg. Contra
di lui prende 1 armi Teoderico Rede
gli Oftrogoti. 220. e feg. E ne va

fconfitto. 222. AiTediato in Ravenna.

22J
1

. Sconfitto di nuovo. 227. Si ar-

rende, ed e uccifo. 230.
OLIBRIO Senatore Romano, marito di

Placidia figlia di Valentiniano III. Au
gufto. r49..Creato Confole. 168. Po-
fcia Imperador d Occidente, termina

in breve i fuoi giorni. 187.
OLIMPIO Ufizial Palatino, promupvc

la morte di Stilicone . 20. Maggior-
domo Maggiore di Onorio Augafto .

22. e 26. Uccifo. 27.
ONORATO Arcivefcovo di Milana.

ONORATO fanto Vefcovo d&quot; Aries .

72..

ONORIO Augufto ,
fua deholezza. 2.

Si ritira ad Afti . f. Quindi a Ravenna .

10. Pel fuo Confolato, e Decennali
Roma e in fefla . 9. Con fue Leggi
abolifce i Gladiatori. 9. Priva da ogai
miliziai Giudei,e Samaritani. 9. Con
tra di lui fi ribella Collantino nella

Bretagna 16. Spofa Termanzia figlia
di Stilicone. 18. e feg. Al quale fa

poi levare la vita. 20. Sua debolez-
za. 32. e feg. Leggi di lui contro i

Pagani . 49. e fe%. Confila colla fua

prefenza i Roman! . 5-3. Ritorna a Ra
venna. 5-3. Odio fuo contro la So-
rella Placidia. 63. Termina i fuoi gior
ni. ivi.

ORESTE Patrizio abbatte Nipote Au-
gufto ,

e fa proclamare Imperadore
Romolo, o fia Augnftolo fuo Figlio.
I 93- e feS- Da Odoacre e toko dj
vita. 197.
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ORMISDA Papa, fua elezione. 279. Le-

gati da lui fpediti in .Oriente . 281 . Bar-

!ato da Anaftalio Augufto. 282. Suo

zelo per la Fede Cattolica . 284. 289.

Sua morte . 294.
ORMISDA Re di Perfia fa guerra al

Greco Imperio . 438.
OROSIO V. Paolo .

OSPIZIO fanto Romito in Provenza.

43-

PALLAIMO
Cefare, Figlio di Petro-

nio ?vlafiimo Augufto, uccifo . 145-.

PACH.ING Scrittore contemporaneo della

vita di S. Ambroiio. 12.

PAOLINO Santo Velcovo di Nola. Suo

Poema in onore di S. Felice ci dice

alficuratb Flmpero Romano da Goti

per divino favore. 13. Sue opere in

Profa e verfo. 82. Muore. 82.

PAOLINO Cittadino di Bordeaux, Ni-

pote d Aufonio ,
autore di uu Poema

Eucariftico . 46.

PAOLINO II. Santo Vcfcovo di Nola,
fua mirabil carita per liberare uno

fchiavo da i Vandal! . 146.

PAOLINO Arcivefcovo d Aquileja fa

Scisma per cagione del Concilio V.

Generale. 391.41^. Sua morte. 420.

PAOLINO Maggiordonao di Teodofio

II. Augufto, perchc uccifo da lui.

PAOLO OROSIO compila la fua Storia

nd iftanza di S. Agoftino. 47. La

compifce e la dedica a detto Santo .
-,-3.

PAO-LO Diacono Storico di Naiion

L^ngobarda .
415&quot;.

PARMA, Pracenza,e Reggio ricuperate

da Maurizio Augufto. 465-.

PATRICIO figlio
d Afpare create Ce

fare da Leone Augufto
. 179. E uc

cifo col Padre. 182.

PATROCLO Vcfcovo d Aries uc

cifo . 72.
PA VIA or.de abbia prefo il fuo nome.

464. Alfedjatada Alboino Re de Loa-

gobardi, 418. Dopo lungo afledio a

lui fi rende . 422.
PEI.AGIANI condennati da Innocsnzo I.

Papa. p. E da Zofimo. 5-3. H-
PELAGIO Diacono Romano inviato al

Re Totlla. 35-. II placa cntrato in

Roma. 3fS. ipedito a Coitaatinopo-

li . 35-9. Eletto Papa. 389. Tenta di

reprimere lo Scifrna di Aquileja. 391.
Pafla all altra vita. 396.

PELAGIO II. Papa, fua confecmione .

436. Sua Lettera ad Elia Patriarca

d Aquileja. 45-3. Fine de fuoi giorni.

461.
PELAGIO Patrizio e Poeta fatto morir

da Zenone Augufto. 216.

PERUGIA ritolta a i Longobardi da Ro
mano Efarco. 471. Ripigliata da efli

Longobardi . 473.
PESTE fpaventola in Italia. 406. 461.
PETRONIO Santo Vefcovo di Bologna .

101.

PIER Grifologo primo Arcivefcovo di

Ravenna . 96.
PLACIDIA (Galla) Sorella di Onorio

Augufto . 23. Prefa da Alarico Re de

Goti. 31. Condotta nelle Gallic dal

Re Ataulfo ,
che afpira alle fue nozze .

34. 39. e feg. II prende per marito .

4)&quot;. 46. Strapazzata dopo la morte di

lui. 48. Torna a Ravenna, fi. Spo-
fata da Coftanzo Conte. 5-2. Parto-

rifce Valentiniano III. f6. Dichiatata

Augufta. f9. Calunnie contra di lei.

60. Sua morte. 114.
PLACIDIA Figlia di Valentiniano HI,

Augufto ,
condotta prigioniera da Gen-

ferico in Affcica . 146. Maritata ad

Olibrio. 149. Rimefla in liberta. 15-7.

166. 188.

POMPETANO Prefetto di Roma. 18.

PONTEFICE ROMANO . Suo Primato

riconofciuto da S. Gio. Grifoftomo

Patnarca Coftantinopolitano, e da.Teo-

filo Patriarca Aleflandrino . 10.

PRISCO Iftorico Ambafciatore ad Atti-

la. in. 118. e feg.
PROBA (Valeria Faltonia) compone i

Centoni di Vergilio. 95-.

PKOBIANO Prefetto di Roma . fa
PROCLO ftnto Patriarca di Coitantino-

poli . 113.
PROCOPIO Storico fegurta Belifario in

Aflrica. 319. 329. 337. Sua Storia fc-

greta di Giulliniano ha molte cofc in-

credibili . 404.
PHOSPERO fanto Prete e Scrittore del-

la Chiefa Cattolica. 168.

PROT&amp;gt;:RIO fatito Vefcovo d Aleffan-

dria uccifo da gli Erctici. i$6.

PR UDEN7.TO Poeta Criftiano fcrive con-

tro i PiiganL 7. 8. 13.
PUL-
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PULCHERIA piiffinna Sordh di Teo,1o-

fio II. Imperadore dichiarata Augu-
fta. 46. Gli configlia il prendsre A-
tenaide per Moglie. $8. Coftretta a

ritirarfi dalla Cortc . 113. Divenuta

Imperadrice fi marita con Marciano.

123. Fine di fua vita. 140.

Q UODVULT DEUS Vefcovo diCar-

tagine ec. 137.

R

RADAGAISO
Re de gli Unni o Go-

ti. 3. Sua moiTa contro 1 Italia.

10. e feg. Precede fino in Tofcana.

12. Dove da Stilicone e fconfitto.

13. Anno di quefta vittoria . 13. 14.

RAVENNA . Citta forte, e fede degli

Augulti - 4. e feg. Ivi foggiprna O-
norio Augufto . 10. Sedition! in efla .

63. Ivi in un tumulto di foldati refta

uccifo Felice dianzi Generate ,
ora Pa-

trizio. 81. Ivi fabbricato un Tempio
magnifico di S. Giovanni Evangeli-
fta da Galla Placidia Augulla. 86.

Ivi fi da bel tempo Valentiniano Im-

perad. 96. Ha per fuo Vefcovo, o

primo Arcivefcovo S. Pier Grifologo .

96. Ivi dichiarato Imperadore Severo.

164. Ravenna affediata da Teoderico

per un triennio in circa pate fame or-

ridiflima, ed e prefa. 225. 230. Af-

fediata daBelifario. 341.
Che vi entra

a patti ec. 341. Citta compofta di tre

Citta. 41 f.

RECAREUO Re de Vifigoti in Ifpagna .

4f7-
RECHIARIO Re de Suevi in Ifpagna .

116. e fegtt. Infefta k Provincie Ro-
mane. ifo. Vinto perde la vita. ifi.

RECHILA Re de gli Suevi in Ifpagna.

95-. Prende Merida. 99. E Siviglia .

102. 109. Sua morfe. 116.

REDUCE Vefcovo di Napoli. 443.
RELIGIONE CATTOLiCAperfeguitata da

Eurico Re de Vifigoti . 193. Da Gen-

ferico, ed Unnerico fuo figlio, Re
de Vandal! . 201. 212. 113. 21 f. Da
Trafamondo Re de Vandali .

tm. III.

fo Antemio .

i fuoi giorni.
RIOTIMO Re

REPUBBLICA, nome una volta

cante il Romano Imperio . 465-.

RICIMERE Generale di Avito Augufto.
ifi. Promuove la di lai rovina. iyi.
e feg. II coftrigne a dimettere 1* Im
perio . if3. Fa egli da Imperadore.
15*4. Creato Conlole. 160. Toglie di

vita Majorianp Imperadore. 163. Da
una rotta a gli Alani. 169. 170. Spo-
fa una Figlia di Antemio Augulto .

173. Affedia in Roma, ed uccide ef-

185-. Termina anch egl?
186.

delta Bretagna minore,
Iconfitto da i Vifigoti . i7f.

ROMA in fefta pel Confolato , e decen-
nali d Onorio Impcr. 9. Aifediata da
Alarico. 23. Trattato de Roman! coti

quefto Barbaro . 24. e feg. Con cui fi

accordano . 28. Roma prefa, e fac-

cheggiata da eflb Alarico . 29. Qual
folle allora la ricchezza e magnirlcen-
za de Roman! . 31. Prefa e taccheg-

giara da Genferico . 144. e feg. Pofcia
da Ricfmere. 186. Da iklifario. 332.
AtTediata dil Re Totila. 35-5-. Orri-
bil fame di que Cittadini. 3^7. Prefa
da i Goti. 35-8. Sue mura diroccate .

f9. Ripigliata da Belifario, e difefa.

61. e f-cg. E poi da Totila. 367.
o fuoi contorni afflitta da i Longo-

bardi . 437. 474.
ROMANI danno la fpinta a Narfete. 410.

e feg.
ROMANO create* Efarco dell Italia.

4^7.
Fa guerra a i Longobardi . 465-. To
glie loro Perugia ed altre C tr-i . 471.
Sua avarizia, e calunnie contra di S.

Gregorio . 477. Altri fuoi vizj , 478.
Impedifce la pace fra i Romanic Lon-
gobardi . 480. O manca di vita, o e

richiamato in Oriente . 482.
ROMOLO ( Flavio Pilidio ; Prefetto di

Roma. 14.
ROMOLO figlio d Orefte proclamato

Imperadore d Occidente. 194. Vedi

3
C

ROSMONDA Figlia di Cunimondo Re
de Gepidi, prefa per Moglie da Al-

bpino Re de i Longobardi . 407. Ca-
gione, per cui efTa gli faccffe levare
la vita.42f. Fugge a Ravenna, dove
incontra la morte. 416.

S s * Ru-
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RUG i popoli col Re loro fconfitti d

Odoacre Re d Italia. 117. e fig. En-
trano in Pavia . 231. 345&quot;.

RUGILA Re de gli Unni. 87.

RUTILIO, fuo Itinerario . 64.

SABAUDIA, oggidi Savoja, fuo notne

quando fi cominci ad udire. 108.

SABINIANO valorofo Generale di Zeno-
ne Augufto. aof. Sua mortc. 209.

SABINIANO juniore Confole Orientale .

if7. Generale dell Armata Greca e

fconfitto dalle genti del Re Teoderi-
co . 2f8,

SANTO, titolodato anche a i Papi e Ve-
fcovi viventi. 3.

SARO Capitano de Barbari al foldo di

Onorio Augufto, fuc imprefe. 19. e

feg. 29. Uccifo dal ReAtaulfo. 40.
e feg.

SASSONI venuti in Italia col Re de*

Longobardi Alboino. 413. Tornano
in Germania. 431.

SCISMA nella Chiefa Romans per i due

competitor! Bonifacio ed Eulalio . ff.

f6. Difcordia ivi per Simmaco Dia-

cono, Sardo, e Lorenzo Prete, Ro-
jnano . 242. e feg. 25-1. 279. Scifma

di Paolino Arcivefcovo d Aquileja
contro Papa Pelagio. 391. 392

SCLAVI, o Schiavoni, Barbari s impa-
dronifcono di parte dell Illirico. 488.

SCOTI, gente Britannica , inumana, che

fi nutnva di umana carne. no.
SEBASTIANO, Fratello di Giovino, di-

chiarato Augufto, ed uccifo. 40.

SEBASTIANO Conte Generale di Va-
lentiniano III. 84. Efiliato. 87. Fug-
ge da Coftantinopoli. 90. Si rifugia

preflb i Vandal! in ArTrica. 100. Da
loro gli e tolta la vita. 101.

SECONDO Vefcovo di Trento fcriffe la

Storia de Longobardi . 434. 4f 5&quot;.

SERENA Moglie di Stilicone. 18. Da i

Roman! e privata di vita. 23.
SERONATO Prefetto fcellerato del Pre-

torio nelle Gallic. 176.

SETA; fua fabbrica recata dall India da
alcuni Monaci. 372.

SEVERO (Livio) congiurato contra di

Majoriano Augufto. 163. Creato Im-
peradore dopo di lui. 104. Giugne al

fine di fua vita . 1 70.
SEVERO Patriarca d Aqnileja, impri-

gionato da Smaragdo Efarco. 4ff.
Accetta il Concilio V. 45-6. Poi ri-

torna all
1

errore . ivi e feg.
SEVERO Vefcovo d Ancona. 473.
SIAGRIO Generale de i Romani rotto

cd uccifo da Clodoveo Rede Fran-
chi . 216, e feg.

SIDONIO (Apollinare) infigne Scritto-

re, Panegirico fuo in lode di Majo
riano Augufto. 15-8. 163. Altro fuo

Panegirico in lode di Antemio Au
gufto. 175-. Creato Vefcovo d Au-
vergne. 190.

SIGIBERTO Re della Francia Orienta
le fconfitto da gli Unni . 408. Sua
morte . 430. e feg.

SIGISBOLDO Generale di Valentiniano

III. Auguflo. 76. 80. Confole. 92.
SIGISMONDO figlio di Gundobado Re

de Borgognoni fuccede al Padre . 284.
Uccide il Figlio , e fuo pentimen-
to . 293. Da i Franchi

,
e dal Re Teo-

^erico gli e toko il Regno . 296.
daPrefo da

299. e feg

Franchi e fatto morire.

eg.

SILVERIO Papa, fua eletione. 328. E-
filiato e depofto da Bslifario . 332.
Confinato nell Ifola Palmana. 334.
Dove e privato di vita. 33f.

SIMEONE Stilita S. muore. 162.

SIMMACO eletto Papa con ifcifma. 242.
e feg. Prevale a Lorenzo eletto con
tra di lui. 243. Riconofciuta legittf-
ma ne Concilj la fua elezione. 246.
Rinovato lo Icifma, e le accufe con
tra di lui. 2fi. Riconofciuta la fua

innocenza nel Concilio Palmare. 25*3.
Suo Apologetico ad Anaftafio Augu
fto. 2f4. Sua carita verfo i Vefcovi
Affricani efiliati. 2j-f. e feg. Sue Let-
tere. 277. Sua morte. 279.

SIMMACO Prefetto di Roma favorifce

Eulalio eletto Papa contra di Boni-
fazio I. ff. e feg.

SIMMACO ( C^uinto Aorelio ) juniore,
crcato Confole. 21 f. Altro Simma
co figlio di Severino Boezio, Con
fole anch eflb, 292. Quinto Anrelio

fatto
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fatto fliorire dal Re Teoderico . 299.
e feg.

S IMPLICI o Papa , fua elezione . 178.
Sue Lettere. 199. 202. Suo zeio per
la Religione. 203. 211. Fine di iua

vita. 212.

SI.NDUALDO Re de gli Eruli in Italia

oppreffo da Narfete . 40^.
SIKGERICO Re de i God uccifo . 48.

e feg.
Sisxo III. Papa eletto. 83. Rigtta

Giuliano Pelagiano. 98. Fine di fua

vita . 99.
SMARAGDO Efarco di Ravenna . 446.

45-1. Fa tregua co i Longobardi. 473.

Imprigiona Severo Patnarca d Aqui-
Icja . 457. Fine del luo governo . 45-7.

SOFIA Moglie di Giullino II. Impe-
radore

,
coronata Augutta . 40^. A

lei attribuita la caduta di Naifete .

410. e fef. Delufe le fue fperanze da
ATiberio Augufto.

SPOLETI, fuo Ducato quando iftitui-

to. 429. 441.
STILICONE cala in Italia per opporfi ad

Alarico Re de i Got! . f. Sue batta-

glie con effi . 6. e feg. Confole per
la feconda volta. n. Vittoria da lui

ripoctata contro Radagaifo Re de gli

Unni. iz. e fez. Sue tratne con A-
larico Re de i Goti. 14. Afpira all

Imperio. 19. Fautorc de i Barbari.

ivi . E uccifo d ordine di Onorio

Augufto. 20. Accufe contra di lui. 21.

TAssiLOKE
Duca di Baviera. 478.

T A z i A N o Confole dubbiofo a

tempi di Leone Augufto. 171.

TEJA eletto Re da i Goti. 379. Sua
morte. 380.

TEODATO Goto create Re d ltalia. 322.
Fa morire Amalafunta . ivi e feg. Sua
timidita. 325-. Patti, co quali ii efi-

biva di cedere il Rcgno a Giuftinia-

no Augutto. 326. E uccifo da i fuoi .

329.
TEODE Geuerale del Re Teoderico in

Ifpagna, fua prepotenza. 303. Re de

Vifigoti. 314. Da una rotta a i Fran-
chi.

TEODEBALDO Figlio di Teodeberto,
Re de Franchi. 36f. Sue rifpofte a.

Giuftiniano Augutt . 374. 381. Muo-
re. 3811

TEODEBERTO Rede Franchi . 323.
Manda i Borgognoni in Italia, chc

dittruggono R/Iilano . 326. 337, Po-
fcia uno llerminato efercito de fuoi,
che da un fiero gnafto a varie Pro-
vincie dell Italia. 339. e feg. Sue va-

He idee troncate dalla inorte. 36?.
TEODELINDA Bavarefe prefa in Mo

glie dal Re Autari . 45-8. e feg. Do-
po la di lui morte (i marica con Agi-
lolfo Duca di Torino . 467. Sua Pie-

ta
, e Lettere a lei fcriite da S. Gre-

gorio Papa. 475&quot;.
Riduce il Marito

Aeilolfo alia Fede Cattolica . 485-.

TEODEMIRO Re de gli Oftrogoti, Pa^
dre di Teoderico Re d ltalia. 194.

TEODERICO Re de Vifigoti. 5-4. 72.
Sua pace co i Roman! . 73. 90. efeg.
97. e feg. Sua guerra con Attila . 126.

E morte. 129.
TEODERICO II. Re de i Vifigoti . 140.
Fa pace co i Roman! . 148. ifo. Rotta
da lui data ai Suevi di Spagna. ifr.
Sue guerre. 160. Narbona a lui da
ta. 167. Uccifo dal Fratcllo. 174.

TEODERICO .figlio di Triario, Duca
de gli Oftrogoti, fiffa la fua fede nella

Tracia. 190. 205-. Suoi movimenti

per entrare in Cottantinopoli. ivi. Sux
morte. 209.

TEODERICO figlio di Tcodemiro Re
de gli Oltrogoti, fuccede al Padre.
Sue prime imprefe. 295&quot;.

Muove guer
ra a /Senone Augufto ,

e fa pace. 204.
e feg. Da lui efaltato ed anche adot-
tatu. 213. Creato Confole. 214. Spe-
dito contra d lllo ribello. 2if. Prin-

cipio di difcordia fra lui, e Odoacre
Re d ltalia. 218. Ottiene da Zenone
la licenza di conquiftar I Italia . zzo.

Supera i Gepidi. 222. Da due rotte
ad Odoacre. .ivi. Lo fconfigge per
la terza volta, e 1 afledia in Raven
na .

225-.. .227. La qual Citta fi arren-

de, ed e tolta la vita ad Odoacre.

23o._Varj fuoi parentadi. 232. Aflu-
me il titolo di Re. 233. Suo glo-
riofo governo. 233. 235&quot;.

Si accorda
S s s 2 con
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con Anaftalio Augufro. 236. Bench e

Ariano favorifcc i Cattolici. 2,38. Ma-
gnifica fua entrata in Roma . 245-.

Sua favia condotta per lo fcifma di

Papa Simmaco, e di Lorenzo. 25-3.

S impadronifce di Sirmio.2f6. Rotta
data da i fuoi a Greci e Bulgari. 2f,o.

Negoziati fuoi per fmpedir la guerra
tra i Franchi e Vifigoti. 262. Data
una rotta a i Franchi, s impadronifce
della Provetiia . 265-.

TEOUERICO Re d Italia diviene padro
ne delle Provincie ubbidienti a i Vi

figoti in Ifpagna. EUenfione del fuo

dominio. 271. Non reilitui ad Ama-
larico Nipote la Spagna, nnche vilfe.

274. Da totti i Piiucipi c tilputato .

270. Sue fabbriche, e buon governo.
282. e fer. Magnifici Spettacoli da lui

dati a i Roman! . 288. Doni fatti alia

Bafilica Vaticana. 294. Collegato co
i Franchi contra de Borgognoni ac-

quifla moke loro Citta . 296. Condan-
na Scvcrino Boexio all elilio e pofcia
alia morte. 298. Manda Papa Giovan
ni a Codantinopoli. 299. Tomato di

la il fa imprigioqarc , 300. Giugne al

fine di fua vita . 302.
TEODERICO Re d Auftria fuccede a

Childeberto fuo Padre . 480.
TEQDORA Moglie di Giultiniano Au-

gufto, fue bialimevoli qualita. 307.

325&quot;. 327. Fa deporre Papa Silverio.

332. E levargli la v:tn . 334. Sua mor-
w- 363-

TEQDORETO Vcfcovo di Giro . 66.

Creduto fautoredi Neilorio. 101. 107.

TEQBOSIO II. Augullo, fua nafcita. 3.
Creato Imperadore . 4. Succede ad

Arcadio fuo Padre. 18. Dichiara Au-

gulla Pulcheria fua Sorella. 46. Spofa
Ateuaide, appellata poi Eudocia. 5-9.

Fa pace col Re di Perfia. 62. Spedi-
fce 1 Armata contro Giovanni Tiran-
no . 67. Che lo atterra. 68. Promuo-
ve le Lettere. 68. Riporta due vitto-

rie contro i Perfiani. 74. e fee. In-

debitamente accufato di poca Pieta .

8f. Pubhlica il fuo Codice . 94. Tras-
lazione da lui fatta del Gorpo di S.

Giovanni Grifoftomo. 95-. Perche da

lui facefTe divorzio la Moglie Eudo-
cia.. iij. Sua pace fvantaggiofa coa

Attila. ri8. Morte c qualita di hii .

122.

TEODOSIO Figlio di Maurizto Augtj-

fto, dichiarato Imperadore. 468.
TEOFILO Patriarca d Alexandria oppo-

fto a S. Gio. Grifoftomo, pur rico-

nofce it Primato del Romano Ponte-
fice. 10.

TERMANZIA figlia di Stilicone fpofata
da Onorio Augufto . 18. e fcg . R :

pu-
diata da lui. 21. Sua morte. fo.

TIBERIO Trace dichiarato Cefare da

GiuRino juniore Augufto. 427. Sua
attenzionc al governo. 431. Creato

Au^ufto . 43f. Sua guerra co i Per

fiani. 438. Giugne al fin de*fuoi gior-
ni. 443. Sue belle doti. 444.

TORISMONDO Re de i Virigoti. 129.

138. Uccifo da i Frntelli. 140.

TOTILA, o fia Baduflla, eletto Re da

i God. 347. Da una rotta a i Greci.
i-vi e feg. Afledio di Napoli da lui

fatto. 349. Con iiforzarla alia rcfa .

35-1. Ailedia Roma.
35&quot;f. 3f7- E la

prende. 3f8. Con ifmanteilarne pofcia
le mura. 3f9. Indarno Ecnta di ricu-

perarla . 361. S impadronifce diRoffa-
no . 364. E di Perugia . 364. Palfa

con una pofTente Flotta in Sicilia .

368. Se ne torna in Italia. 371. Per-
coffe a lui date da i Greci. 373. Scon-
fitto da Narfete perde la vita . 378.

TRASAMOND-O Re de i Vandali. 239.

Perfeguita i Cattolici . 255. Terrnina
i fuoi giorni .

295&quot;.

TRASARICO Re de Gepidi, a lui
toglie

il Re Teoderico la Citta di Sirmio .

2f6.
TRJBONIANO Giurifconfulto, fue qua

lita . 311.
TURCHI, conofciuti anche da gli anti-

chi, e loro potenza. 419.
TUR.ISENDO Re de i Gepidi.

T 7 ALENTINIANO III. fua nafcita. ^6.
V Efiliato va a Codantinopoli . 63.
Dichiarato Cefare viene in Italia. 67.
Pofcia Augufto . 70. Pianta la fua fc-

dia in Ravenua. 71. Brutto ritratto di

lui
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lui fatto da Procopio. 72. Sue belle

Leggi. 79. Rimette in fua grazta Ae-
zio. 86. Fa pace con Genferico Re
de* Vandali. 89. Da lui tradito . 97.
Confeffione di San Paolo per ordine

fuo fabbricata . 99. Va a Roma. 121.

Uccifo
,

e perche, da i congiurati .

142.
WALLIA Re de Goti in Ifpagna. 49.
Fa pace con Onorio Augufto. 5-0.

e \eg. Sue imprefe contra de Vandali .

5-3. Sua morte . 5-4.

VANDALientrarono nelle Gallic. 14.
E poi nelle Spagne. 30. Danno il

nome all Andaluiia. 38. Loro azio-

ni. 5-8. Sconfiggono Caftino Generale
di Onorio Augufto. &amp;lt;5z. Loro cru-
de!;a. 71. Occnpano 1 Affrica. Vedi
Genferico . 76. 77.

VARARANE Re di Perfia, fconfitte a
lui date da i Romani. 7f.

VENANZIO Fortunato Scrittore Italia-

no. 403. Sua morte. 488.
VENEZIA inclita Citta, fuo principio.

r 33-
VERINA Augufta, Mogliedi Leone Im-

peradore . 176. Fa follevare il Fratello

Bafilifco contro Zenone Impcradore.
197. Efiliata da Coftantinopoli . 210.
Liberata. 213. Muore. 214.

VERONA ricuperata da Narlete. 399.
e ftg. Afflitta da una fiera inondazio-
ne ed incendio. 461.

VESCOVI dovevano vigilare fopra i car-

ccrati, e i poveri per Legge di Ono
rio Imperad. 2f. 16. Tra Vefcovi
Cattolici d Affrica e i Donatift i Con-
fercnia per ordine di Onorio Impe
rad. 33. Per Editto di detto Onorio i

Vefcovi ebbero la facolta di vifitare

le careen
, informarfi, e di provedere

a difordmi. fy. I Vefcovi non deb-
bonfidare aldifpetto de Cittadini. 211.
Vefcovi guerrieri. 430.

VESUVIO, vomita immenfa cenere . 188.
VIGILIO da Belifario intrufo nella Sedia

di S. Pietro . 332. Dopo la morte di

Papa Silverio legittimata la di lui ele-

zione. 335-. Ritiratofi in Sicilia da aju-
to a i Komaui aifediati. 3f6. e Ieg*
Chiamato a CoftautinopoU. 35-9. j6.
369. Per la prepotenza d G%lii ano

fugge a Calcedone. 376. 378. EfiLa-

to di lui. 383. R chiamato appruova
il Concilio V. Geucrale . 388. Fine

de fuoi giorni. 389.
VINCENZO Lirinenfe Scrittore. 88.

VISCONTI appellat! i Luogotenenti de i

Conti, o lia de i Governatori dellc

Citta. 483.
VITALIANO Scita, Nipote di Afpare ,

li folleva contro Anadafio Augufto.
280. 282. Burlato fi ritira ad una vita

quieta . ivi. Genetale dell Armi di

Giultino Augufto. 287. 289. Creato

Gonfole ,
ed uccifo . 290.

VJTIGE acclamato Re d Italia da i Go-
ti, colla ceffione di Stati fa lega co i

Re Franchi. 329. Afledia indarno Ro
ma. 331. 333&quot;-

Poi Milano. 337. Che
coftretto a renderfi orrrdamente fu da-

to a facco colla morte d infinite per-
fone. 338. Si rende con Ravenna a

Belifario. 342. Condotto a Coftanti

nopoli, ed onorato, finifce ivi di vi-

vere . 344. e feg.
VITTORE Vefcovo di Torino. 234.
VITTORE Vefcovo di Capua dotto Au-

tore, anco di un Ciclo Pafquale. 371.
VITTORIO d Aqiiitania Autore di un

Ciclo rinomato . 168.

ULFARI Duca di Trivigi. 470.
UNNERICO figlio di Genferico Re de

Vandali datoiper oftaggio. 90. Rimeflb
in liberta . 97. Prende per Moglie Eu-
docia figlia di Valentiniano III. Aug.

. 145-. if7- Che da lui fugge . 188. Suc-
cede al Padre . 202. Perfeguita i Cat
tolici. 2Of. 212. 215-. Fine di fua vi

ta . ivi.

UNNI cacciati dalla Pannonia. 73. Re
d effi Attila. 87. Ajutano i Romani
nelle Gallie. 91. e fe: . 98. Saccheggia-
no I lllirico. 104. Eftenfione del loro

dominio. in. Vedi Attila. Vedi A-
van .

VOLUSIANO Prefetto di Roma.
URSICINO Vefcovo di Torino . 6.

ZAH-
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ZANGRULFO
Duca di Verona

488.
ZENONE Ifauro, Marito di Arianna fi-

gha di Leone Augufto, creato Con-
fole. 179. Infidie a lui tefe da Afpa-
re Patrizio. 180. Eletto Imperadore
d Oriente. 191. Per ia follevazione di
Bafilifco fugge in Ifauria . 19$-. In
qual Anno cio accadefle. 108. Ritor-
na Cut Trono . 200. e fee. E&quot; fautore
de gli Eretici. 203. Sedizione di Mar-
ciauo contra di lui . zof . , Enotico da

lu! pubbhcato. in. Di credenta in-

itabile, viziofo, autore, e fomentato.
re

_degli fconcerti delle Chiefe Orien-
tali. 216. Fine del fuo vivere. 226

ZENONE Confole Pagano, fua morte
114.

ZENONIDA Moglie di Bafilifco ufurpa-
tore dell Imperio in Oriente. 195-.

ZOSIMO Papa, fuaelezione, e condan-
na da lui ratta de Pelagiani . 5-3. efer
Termina la fua vita . 5-4.

ZOTTONE primo Duca di Benevento .

421. Sua morte. 472.

L FINE.










