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NON e la que&tione dell'autorita del Papa in materia di fede, 
ne della sua supremazia spirituale su tutti i fedeli, che vo

gliamo trattal'e, ma 1'01'igine dell'indipendenza politic a del Papa 
da ogni sov1'ano, governante 0 stato, 0 meglio della sua sovranita 
temporale·-sovra11ita che ne1 Medio Evo 10 e1evava alla alta 
dignita di Supremo Signore e Giudice dei principi e dei popoli 
cristiani. 
CONCETTO DELLA SOVRANITA' 

. La paro1a sovramo e di origine medieva1e e si attribuiva a 
co1ui che ne1 sistema feuda1e teneva il posto pill alto 11e11'a societa 
e non dipendeva, 0, per usare il termine proprio d'allora, non era, 
vassallo ad aJcuna altra persona. 

I giuristi non cOllvengono suI concetto della 8ovranita. Se
condo Aristotile sovrano 0 indipendente era quel popolo che era 
sufficiente per se stesso. 

N e1 Medio Evo era, sov1'ano il solo Stato Cristiano capitanato 
dal Papa nello spirituale e dall'Imperatore ne1 temporale. 

Con la formazione deg1i stati europei, si ebbero per stati 
sovrani queIli che non riconoscevano alcun superiore: "universi
tates superiorem non recognoscentes" (1). 

In tempi pill vicini a noi si difesero le teorie deUa sovranita 
despotic a dei re e della sovranita asso1uta del popolo. 

Bodin nel suo libro De Republica. chiama sovrani quegli 
stati che esercitano senza controIlo alcuno i poteri di uno stato, 
come sarebbero que.l1o di dichiarare guerra e trattare la pace, eli 
coniare moneta e d'imporre tasse, di nominare magistrati e rti 
legislare ecc. La persona, il governo 0 i1 papol0 che gode questi 
privilegi eel esercita questi poteri possiede una sovranita, cosi
detta "legale", in contrappaRizione ana sovranita "titolare" go
dut"a da una persona che non ha potere alcuno da se, mft 10 riceve 
da altri come p.e. quella del Re della Gran Bretagna (2). 

Oltre a questa divisione ripartata dalla Encyclopaedia Bri
tannica, ci piace suddividere la sovranita legale in territoriale 0 

personale, secondo che si basa su un territorio indipenoente 0 

(1) Cfr. Enc. Brit., vo!. XXI, p. 99. 
(2) Ibid., p. 98, 
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Rulla suprema digniH~ efi u'ha persona, come sarebbe quella del 
Papa, e che chiameremo per chiarezza "legale-personale". 

Quest'ultima divisione none tenuta dai giuristi odierni, i 
quaE per la sovranita l"ichiedono~ come una conditio sine qua non 
un tenitorio, e Cjuindi ammettono solta;nto la sovranita territo
ria;1e. 
SOVRANITA' PERSONALE DEL PAPA 

Non e di questa npinione ¥ves de la Briere nel Dictionnaire 
11 p%oetiqne de la Foi Catholique, il quale sostiene che eccezio
nalmente "la sovranita del Papa si basa sulla dignita pontificia, 
di capo, cioe, di un gruppo considerevole di cattolici, compatto e 
gerarchizzato, che obbedisce ana di lui giurisdizione spiritua
le" (3). "Financo nei tempi quando i1 territorio pontificio era rela
tivamente grande, continua 10 stesso scrittore, la posizione giu
ridica e internazionale del Papa di fronte ai governi secolari era 
pill gTande dell'importanza territoriale 0 politica della Stato 
Pontificio ......... Politicamente ,10 Stato del Papa era tra i mino-
ri; diplomaticamente, pen), era una ]Jotenza europea di primo 
ordine" (4). 

Gia nel 1847, l'illustre storico Guizot aveva dichiarato: 
"Cib cbe veramente costituisce 10 Stato Pontificio e la sovranitlL 
nell' o1'dine spirituale. l.Ja sovranita l:lU un piccolo territorio non 
ha per oggetto se ~non la garanzia dell'indipendenza e della di
gnita visi1>ile deUa sovranitcil, spiriruale di San Pietro" (5). 

E. M. Delcasse, ministro degIi Affari "Esteri nel Gabinetto 
Francese Walcleck-Rousseau, padando della bandiera del Papa. 
nel 1901, diceva: '~JDssa e la bandiera ili un Sovrano, se non di 
uno Stato" (61. Perche se 10 stato racchiude in 8e l'idea di un 
territorio, il termine S'YiJrallo 0 Potellza indica la condizione po
Iitica e giuridica diplomaticamente riconosciuta nei rapportiin
terl)azi0naI i. 

Ben a.ragione, quindi, 10 Spuller dice che "ta, sovranita del 
Papa non e sostenuta da una striscia di ten-eno" (7). 

I1[1, medesimaLegge delle Guarantigie. 0 Legge suIle Pre
rogative del Sommo Ponteflee, sanzionata daI Gove1"11o Italiano 
nel Maggio del ]871" dopo l'usurpazione clello Stato Pontificio, 

(3) Vol. IV, p. 97. 
(41 Ibid., p. 98. 
(5) Ibid., p. 99. 
(6) Ibid., p. 100. 
(7) lbid., p. 99, 
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l'lconobbe al Papa una sovralllta personale e di Ol'dine giuri
dico (8) .. Ma. qllesta Ilegge-di natura sua interna-fatta sola
lllente dal Governo Italiano e che poteva essere abrogata da un 
altro' Govern,a Italiano, 0', se volete" dallo stesso Governo, non 
offriva la garanzia necessaria per la liberta, e l'indipendenza as so
luta'del Papa, nell' esercizio del suo rninistero spil'ituale. 

Per questa ragione il summenzionato De la Briere scrive : 
"La Chiesa dovrebbe possedere due sort a di sovranita: (i) la 
sovranita spirituale, ovvero i1 potere dell'insegnamento re1igioso 
e del governo spirituale, consistente in una giurisdizione piena, 
ordinaria ed illlmediata su tutti i fedeli, pastori e 'Chiesa; 'El 
(ii) la sovranita telllporale, che la introduce nella communiHt 
internazionale dei popoli, pl'erogativa che appartiene al 'Diritto 
delle,Genti e che 10 rende indipendente da ogni governo ,e ug'uale 
a cia'scun govenlo, per trattare le questionl politico-reIigiosedei 
suoi sudditi,."",.. Qnesta sovranita tempora1e sorge ne1 papato 
per via di conseguenza storica e sociale" (9). .., 

Prima facie, sembra clie questa sovranita 110n l~ necessaria 
per la sussistenza di eSSa Chiesa: La storia infatti c'insegna che 
i papi dei primi seeoli della Chiesa non godevano ne una indi
pendenza temporale, ne un ascenden,te morale sugli imperatori 
o 'sui principi temporali; anzi, spesse volte, essi erano contl'al'ia,ti 
e fillaneo pel'seguitati da loro. Ciononostante la Chiesa di Cristo 
crebbe e si disperse per tutto il mondo. 

Aggiungiamo anzi-questa e una nostra opinione-che, se 
t·utti i governanti fossero cristiani e si diporiassero secondo la 
giustizia con la Chiesa, tra di 101'0 e con i 101'0 sudditi, la soyr;1-
nitatempor\lIe del Papa non sarebbepunto necessaria: un'ascen
denza morale sarebbe Htata piu che sufficiente al Papa per eser
citare liberamente la sua giurisd izione spirituale, che gli e stata 
direttamente conferita do, Dio. 

Dato pero che molti, regnanti 0 g'llverni non sono cattolici 0, 

se pure cattolici, per vari motivi non osservano la giustizia, si e 
sentita la necessita ili quest a sovranita temporale della Santa 
Sede, perohe i Sommi Pontefici possano' eseguire i 101'0 pialli ed 
esercWtre la 101'0 giurisdizione di Vicari ili Cr.isto con piu facilita 
e con maggior sicurezza, 

Giustamente ha quindi l'illustre storico Leopoldo v Ranke 

(8) Ofr Lazzarini L., Pio 'x;r, pp. 212, 213. 
(9) Diet. Apol. de la Foi Oath., VDl. 1\, p. 97., 
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ne11<1 sua Storia dei Papi osservato: "Il Papa non dovrebbe e8-
sere soggetto ad alcun regnante, ne l'oste di alcuno. La storia 
infatti c'insegna che ogniqualvolta i Papi erano soggetti a prin
cipi secolari, non rimasero liberi nelle loro azioni" (10). 

E Pio IX, nell'aUocuzlOlle Quibus quanl:isqu6 del :20 aprile 
18-19, dichiarava; "Popoli, genti e nazioni non avrebbero pres
tato piena fiducia ed osservanza a1 Vescovo di Roma, qualora 10 

vedessero soggetto ad un sovrano 0 govel'llo, e non 10 conosces
sero pienamente libero. Perche non cessera in essi il forte sospet
to e il timore che i1 Papa conformerebbe i suoi atti alIa volonta 
del sovrano 0 del govemo nel cui territorio egli abitava; EU 

questo pretesto non esiterebbero a disobbedire i suoi decreti" (11). 
Quindi, se non assolutamente necessaria, almeno moralmen

te necessaria e la sovranita temporale del Papa, perche egli possa 
con fiducia, con sicurezza e con efficacia esercitare la sua divina 
mlSSlOne. 

Benche de facto questa sovranita non fu sempre ed ovunque 
riconosciuta, de inrc, peru, eSSa era sempre goduta dai Romani 
Pontefici, capi d'una societa per sua natura catto1ica, cioe uni
v€'rsale, e quindi internazionale. Anzi dai testi pontifici riguar
danti questo soggetto si comprende essere questa prerogativa ine
rente ana dignita pontificia. E quindi una dottrina, un principio, 
un diritto, e non un accidente storico nei destini terrestri del 
Papato. 

E nelI'articolo 2 del 'I'rattato Lateranense del 1929 "l-Italia 
riconosce la sovranita della Santa, Sede nel campo int,ernazionale 
come attributo hwrente alla 81la natura, in conformita alIa sua 
tradizione ed aIle esigenze deIla sua missiol1e nel mondo" (12), 

I1a sovranita temporale del Papa, quindi, benche de facto 
non sia stata sempl'e ed ovunque riconosciuta, de iure e inerente 
al Papato, e quindi potentialiter esisteva in esso sin daIla fonda
zione della Chiesa Cattolica. Questo si dice per la sovrani.ta ine-
rente alla dignita del Papa. . 
BASE GIURIDICA NEL RICONOSCIMENTO DELLA SOVRANITA' 

DEL PAPA 

Una questione pill complicata si ha ne1 tracciare l'origine 
della sovranita territoriale del Papa. E questo punto trat.teremo 

(10) Cfr. Hart Ch., The Student's Church History, n,p 181. 
(11) Codicis Juris Canonici Fontes, vol. H, n. 507, p. 831. 
(12) Cfr Testo del Trattato Lateranese, 1929. 
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piu q, lungo. 
Fu per lungo tempo sostenuto che la sovranita temporale 

dei papi ebbe originenella. Dona·tio Constantini 0 con il cosi detto 
Constituturn ConstIl11.tini, secondo ilquale, dopo la vittoria di 
Ponte Milvio, I'Imperatore Costantino il Grande avrebbe con
cesso a Papa Silvestro I e ai suoi successori varie onorificenze, 
prerogative, privilegi e poteri sovrani, e, perche potesse man
tenere questa dignita, gli avrebbe concesso il dominio temporale 
su Roma ed aItre citta e provincie d'Italia e di altri regioni occi
dentali (13). 

Oggi si tiene per eerto, che questo documento e spurio, fal
sificato nell'VIII secolo aRoma. ,0 piu probabilmente in Fran
cia (14). Se quindi quest.,} documento non forma la base giuridica 
del riconoscimento della sovranita temporale del Papa, su quale 
aItro titolo si fonda? 

Su questo punto ci sono cinque opinioni, che esporremo 
brevemente : 

La la sentenza e cl i coloro che sostengono che da principio 
il Potere rremporale dei Papi non si fondava su alcun titolo le
gale, ma sur un titolo preteso, che coU'andar del tempo, si muto 
in titol6 di prescrizione. 

La 2a opinione ritien03 che la. sovranita temporale della San
ta Sede ebbe per base gli intrighi e la politica ambiziosa di Papa 
Gregorio II e dei suoi successori. 

IJa 3a opinione fonda la sovranita temporale dei Papi suI 
cQncetto teologico del Diritto Divino. 

Una ::la sentenza attribuisce l' origine di tale sovranita al 
COllsenso comune, degli italiani. , 

La 5a ed ultima opinione sostie{le che la sovranita fu con
cessa ai Papi per la ,1iberalita di Pipino e di Carlomagno, ehe 
fecero ai Romani Ponteficile ,storiche donazioni ,del 754, 756 e 
774_~. ' 

'. Noi.rigettiamo'.in' mocloassoluto le prime tre opinioni e soste
niamo per nostra opinione le due ultime sentenze amalgamate. 
Prima., pero, eli passare ana confutazione delle opinioni da noi 
rigettate ed alle prove di quella da noi sostenuta, diamo un ra
pidOsguardo 'alIa storiu' delPapatQd,alsecolo IV al secolo VIII, 
e cioe, 'd'a Costantino il Granele u 'Carlomagno. I.Jenotizie sto-

(13) Silva-TarOllCl!-, F,on~es ,H:i!,t., l\[e'd. Ae~i,n. 252~ 
(14) Ibid., LXIII, nota ~. ' 
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riche cIle dal'emo mostreranno la situazione gmridica· dei Roma
ni Pontefici attravel'SO quei se coli e 10 svilnppo progressivo della 
impOl'tanza politica dei Pu.pi, nonche la forza morale della:Santa 
Sede; onde· tireremo (lua.le conseguenza i1 titolo leg-ale per la 
101'0 Sovranita Territoriale. 

Abbiamo giiL asserito essel'e il ConstituLuTn Constantini ... ari
torevollllente provato documento falso dell'VIlr seeolo, e quindi 
di iressun valOl'e storico per provare la nostra tesi. Nonostante, 
pero, la sua inautenticita e le sue esagerazioni, non possialllo 
neg-are il fatto che Costantino fece vari doni a Papa 'Silvestro e 
ai suoi successori e conceRse 101'0 diversi onori e pl'ivi1egi. E, p.e., 
unadonazione certa dei Costantino al Papa i1 Palazzo Late-
ranG (15). ' 

I doni di beni imlllobili imperiali, urbani e rustici, aggiunti 
aUe possessioni gia godl1te dalla Chiesa eli noma, formal'ono il 
primo 'nucleo della proprieta territoriale della Santa Sede, che 
andc> crescendo di secolo in secolo, originando nel Papato Ulla 

lmportanza politica non goduta da aItri principi in Italia. 
Basterebbe &u questo punto citare il Ton:nnasino, che affer

ma "non esservi alcuno cosi ignaro della Storia della Chiesa che 
non sappiache in quei tempi molte per&one della piu al'ta nobilta, 
imlllediatalllente dopo la ricezione del b,tttesimo, 0 l'ofdinazione 
aLchiericato, 0 la professione monastica', lasciavano vasti patri
moni alla Chie~a per la distribuzione h'a i poveri... Ma in quel 
tempo, continua 10 stesso scrittore, aiutare i poveri e l~sciare 
erede la Chiesa, la nutrice comune dei l:1isognosi, era 
tutt'U110" (16). . 

La verita di questa asserzione risnlta, come ben os&erva Gu
stay S,chnurer, dai nomi dei territori ecclesi3lstici cbe portano 
ttncora i no:iUi dellefallliglie nobili di Roma (17). 

A questo si aggiunga che per legge ecclt!siastica e civile le 
}J~ss~oniper~~nali dei membri del cl~ro-~al.piu alto grado'dei 
vesyo'Vo fino all mfilllo grado del semphce chlenco, non escJuse le 
did:conesse, anda'Vano alla Chiesa, se morival1o ab intestato (IS). 

Coll'andar del tempo gli Tmperatori Bizantini divennero 

(15) ,Stllluley, Lectures 'on the HistOlW of the Eastern Church, pp. 213f. 
(16) Vetus l"t nova, Eccl. disciplil1a, P. Ill, L. I, C. 16, 11. 5, a.pud J ung~ 

manu, Dissertationes Selectae in Hist. Eccl., voI. Ill, p. 85. 
(17) Cath. Enc., vol. XIV, p. 257. 1,' •. ' , 

(18) Codice Teodosiano e Canoni COl1ciliari: cfr Fliclit;l-Martiri, Histo!l"Ei 
de l'Eglise (vers. ital.) , vol. V, p.,566, n. 2. 
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menu liberali yerso la Ohieso, eli Roma e poclte famiglie. en,Lllo in 
(rrado lE lasdiu'~ grandi proprieta (19). Ma fino a110ra le posses-b .. . _ • 

sioni della Sant.a 8ede erano divenute gill mo1te vast~ e le rendlte 
annue assai ping-ui. 

Questipossedimenti si trovavano aRoma e nei dintorni, in di
verse regioni d'Italia e in 8icilia, conl<' pure in Gallia, nella Da1-
1nazip;, nell'Africa Germanica, in Corsica e nella Sardegna. 11 
grnppo dl possessioni in ciascnna regione si chiaml1va 'pat.rimonio· 
e ogni patrimonio veniva distinto dal1'altro coll'aggiunta de11uogo 
dove giaceva. N ella sob lta1ia apparteneyano alla 8. Sede i s~
guenti patrimonii: i1 'l'ibertinc, l'Appio, i1 Piceno, quelli degli 
Abruzzi JBruttium) e Lucania. della Campania, della Calabria, 
elel 8annio, eli 8abina, (li Ravenna, el'lstria, elella 'roscana, della 
Liguria, clelle A1pi COllie; e i patr~moni famosi eli Siracusa e eli 
Catania nella 8 icilia (20). 

Ciascullo eli questi pat1'illloni COlli;ii;teva in vasti territori che 
compl'endevano latifondi imlllensi con villaggi, ec1ifici, campi, pas
coli e greggi. I coloni stessi che erano "legati alla gleba" erano 
sotto i1 dominio della Chiesa. 

Per analogia al Patrimonium Imperiale, tutti questi posse
c;lirt1enti sparsi in Halia, nelle 1801e aeliacenti con altri el'altroye 
prese1'o il nOllle collettiyo <Ii Patrimonium S. Petri . 

. Al ternpo eli Gregorio Magno (590-604), il Papa era i1 piu 
granc1e proprieta1'io in 1 talia, e per conseguenza ogni p1'incipe ill 
Italia 'necessariamente si sentiva costretto eli trattare con 1ui, eel 
egli en. 11 primo ad essere co1pito elai c1isturbi politiciec1 econo
mid 'elella Penisola (21). Ma, fino alIora non era stata riconosciuta 
al Papa: 1.a sovmnita tempomle. 
SUPREMAZIA MORALE DEI PAPI 

Tja mancanza c1i l'iconoscimentoo i c1etta sovral1ita nel senso 
8trettoc1ella parola non escluc1e affatto l' esistenza di una supre
mazia morale e di uua, importania shaordinaria de11a S. 'Sede 
negli affari telllporali, economici e polit.rei: suprelllazilt ec1 im
portanza che fin oa1 seco10 IV e1'ano and ate crescendo, come 
olia1'o Cl dimostra la storia Bcc1esiastica eli quel periodo. 

E un fatto ben noto che tutti i popoli f~ntichi rispett!:j,vano 
la 10ro 1'eligione e ne OIlOl'UVanO i ministri, concElc1endo loro.privi-

(19) Oath Enc. I.e. 
(20) Jung~ann, op. eit., val. Ill, p. 85. 
(21) Oath. Enc., I.e. 
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legi e titolL COS1 il popolo eglZlallO, i greci e i romani e, sopra 
ogni altra popolo, gli ebrei, che al dir di Filone comparavano "la 
gloria e la maesta del pontefice a guelladel re" (22). 

Dopo la pace costantiniana gli onori e i privilegi, che prima si 
concedevano dai romani ai fla.mines perpetui, cominciarono a pas
sate: gradatamente ai sacerdoti della Religione Cristiana, in modo 
speciale ai vescovi, e principall1lente al yescovo di Roma. L'equita, 
la sclenza e le virtl't dei vescovi cristiam, sin dai primi tempi 
d~lla Chiesa, come ben osserva Ol'igene nel Libro Contra ()elsum, 
liponeva al disopra deicapi e governatol'i politici (23). Questo 
apprezzamento veniva fatto dagli scrittori pagani non Illeno che 
dai cristialli, 

Gli Jmperatori cristiani, riconoscendo questi pregi nei vesco
vi del 101'0 impel'o, concedeval1o 101'0 dei poteri amministrativi e 
giudiciari; e questa autorita dei membri della Chiesa. nel campo 
temporale andava crescendo in proporzion€ al decadirriento della 
autorita politica e civile negli Imperatori e nei principi secolari. 

·;I.Ja~storia di molti vescovi provs. che l'esercizio di tali poteri 
veni'Va da loro considerato come un elemento dei piu essenziali 
per il mantenimento della pace e dell'unione tra i fedeli (24). 

: Ora, se tanto si dice per i vescovi in genera le , quanto pill 
non si dovrebbe ammettere ci6 per riguardo al primo tra 1 

vescovi, al Papa di Roma? 
La Moria vu, pih oltre eei mostra financo l'inflnenza morale 

dei Papi slli barbari che invadevano l'Impero Romano. 
Secondo la Cronaca. d i Prospero. nel 452, l'unno Attila, 

agnominaoo il fla.geZlo d£ Dio. "era talmente colpito dalla pre
sel1za del Sommo Sacel'dote (1;eone I), che proibi ai snoi soldati 
di fare guerra e, promettendo la pace, si ritiro di la del Danu
bio", e nel -135. il val1lhlo Gensei'ieo, alle pl'eghiere del mede
simo Pqntefiee,' rtsparmio la citta di Homa dal ferro e dal fuo
co (.25). Ma Roma fn saccheggiata di tutte le sue commodita e la 
fumiglia di Valentiniano Ill, lascio la Citta Etema, che rimase 
sel1za goyerno e senza impero. 

", Il gotoc Avito fn pl'oclumuto Imperatore dell'Occidente, mu 
neI 456 ilsuo regno hi ;nvaso nalla svevo Hacimiro, che fino ul 

(22) De,Praemiis et honodbus sacerdotum apud Gosselin, 'The Power of 
the Popes in the l\Iiclclle Ages, vol. Il, p. 7, n. 2 (Engl. tr.). 

(23) Op. eit., Lib. IH, p. 30. 
(24) Thomassinus, I.e. 
(25) Silva-Tarouea, op. eit., n. 7. 

.. 
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472 rimase possessore cl 'ltalia , senza titolo alcuno di Re 0 di 
ll11 pera tore,. . . 

A Racillliro SUCCeSdel'O altri padroni di nessun valore polItico 
o militare, e, in fine, un bambino, che per ironia portava il nome 
del fondatore di Roma e del fondatore deH'lmpero Romano -
Augustolo Romolo. 

N el 476 costui venne deposto da Odoacre, che si assunse il 
titolo di Re di tutt'Italia (26). COS1 incontro la sua fine l'Impero 
Romano in Occidente. 

Cacciato Odoacre nel 493, prese le redini d'Italia l'Ostrogoto 
Teodorico col titolo di He dei Ba1'bari e Vice-Imperatore dei Ro
mani .. La citta di Roma aveva gia da lungo tempo perduta la sua 
importanza politica di centro deIl'Impero a causa della scelta di 
Bi(lanzio per capita le dell'Impero da Costantino nel 330. E colla 
divisione dell'Impero, gl'Imperatori d'Occidente avevano stabi
lito la loro sede a Ravenna. Cos1 fecero pure i Barbari; e, 1'icon
quistata l'Italia da (jiustiniano (535-555), i1 rappresentante del
l'Imperatore Bizantino dal 584 risiedeva in questa ciWt col titolo 
di Esarca. Roma si considerava come una semplice citta con
quistata. 
AUTORITA' POLITICA DEI PAPI 

Durante questo periodo la supremazia politica del Papato si 
foggiava. Cassiodoro,. prefetto pretorio nel regno ostrogoto, affido 
la cura temporale dei Romani a Papa Giovanni II (532-535) (27), 
Con la sanzione prammatlca eli Giustiniano (554). a Papa Vigi
lio aiutato dal Senato veniva affidato il controIlo dei pesi e delle 
misure (28). 

'1're anni dopo la morte di Giustiniano (568), i langobardi 
sceserodalla parte settentriollale per la valle del PO e occuparono 
la provincia che vennechiamata per 101'0 Lombardia. In seguito 
occllparono pure la Liguria e la 'roscana, e invasero t' Apulia e 
la . .Galabria nella .pal,temericlionale <l'Italia. L'Imperatore Giu
stino II era ilnpegnato in una guerra contro i Persiani e non po
teva, quindi, dare alcun soccorso ai popoli d'Occidente contro le 
invasioni barba1'iche. Anzi. quando nel 577 gl'Italiani chiese1'o 
soccorso all'Imperatore Tibe1'io, questi suggerlloro l'alternativa 
o di corrompe1'e con generosi doni qualche capo dei 10ngoba1'di, 

(26) Duchesne, Storia c1ella Chiesa Antica, voI. Ill, pp. 355-357. 
(27) Jungmann, op. cit., \:01. IIl, p. 89. 
(28) Cath. Enc., vol. XIV, p. 258. 
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oppure di chiedere sOC<':01'so ai franchi (29). 
Fu solo nel 584 (:he l'1mperatore Maurizio, per difende1'e 

I'Italia Centrale e i territori non ancora occupati dai langobardi, 
manclb un suo rappresentanteeol titolo di "Esarca di Ravenna". 

Sei anni dopo, apparve suI cumpo politico d'Italiu, e in 
modo speciale di Roma, nnpersonaggio che giro lu ruota politica 
a fuvore della Santa Sede. Era Gregorio Mugno (590-604), pre
tore e vescovo, protettore di Roma e console di Dio. 

Con 10 straripamento dei 'I'evere nel 589 e la peste bubbo
nica nel 590 la popolazione dt Roma s'immerse in uno stato de
plorevole mai I'eguale. Toccava al neo-eletto Papa, Gregorio, di 
ord inare preghiel'e e procession i, di esortare i pub blici funziona
ri, di incoraggire la genIe, cli aiutare finanziariamente i poveri e 
di soI1ecitare la spedizione di pil'! gmno dalla Sicilia, per sfamal'e 
lagente. E quando i langobarcli minacciavano Napoli e marciava
no su Roma, era lui ({he diede I'Ol'dine per la difesa della citta. 
e cI1e 'tratto pill tardi la pace con Agilulfo al prezzo di 500 libbre 
d'ol'o. Papa e Impe1'atore rimproveravano l'un l'aItro: quegli, 
pe1'che I'1mperatore non si curava di noma e dei Homani; questi, 
perche non approvava·,la t1'egua del 598, che fu rinnovata nel 
603 (30). 

Parlando di ques/o Papa, il chiarissimo Duchesne dice: 
"JkPapa, quindi, assunseUlla speciale personalita politica" (31). 
Bfinanco il Gibbon ebbe a confessare: "I meriti di Gregorio 
erano <trattati dalIa Code Bizantina con disprezzo e insuIti; ma 
neiJ'attaccamento di Ull popolo l'iconoscente egb trovQ il premio 
piiipuro di un cittadino e il diritto piu potente di un sovra
no" (32). - Ma ancom il Papa non era riconosciuto sovrano. 

:Il popolo dell'Italia Centrale, che allora cominciava ad orga
nizzarsi in corpi militari, appoggiava la libel·ta e l'indipendenza 
dell a Sec1e Romana, sventando gli attentati imperiali (33). 

I· Papi, pero, dalla 101'0 parte, cercavano semp1'e di tenere 
buone relazioni con gli Imperatori, pretelldendo soltantQ da 101'0 

soccorsi per la difesa di Homa e deII'Italia (34). 
Papa Bonifacio IV (608-615) ripeteva le stesse opere bene-

(29) Jacquet, L'Indipendenza d€~ Papa (vers. ital.), p. 7. 
(30) Fliche-Marine, op. cit., vol. V, pp. 19. ss. 
(31) D1.ichesne, Les Premiel'~ telllpf.! de l'etat pontifical, Paris 1911, P. 7. 
(32) Decline and Fall of the Roman Empire, pp. 359-362. 
(33) Oath. Enc., ""01. XIV, p. 258. 
(34) Fliche-Martin, op. cit, vol. V, pp. 63- 64. 
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fiche di Gregorio I per riparare le rovine cagionate dalla fame) 
dalla peste e dall'innondazione (:35); men.tre l'Imperatore si di~ 
fencleva dalle invasioni degli avari, slavi, e persiani nell'Oriente. 
Gli esarc;hi di Ravenna Don cessavano di vessare i Papi, impo
nendo tasse ana Santa Sede, cercando di assoggettarli al volere 
irnperiale anche in materie prettamente religiose, intrometten
dosi nell' elezione dei Romani Pontefici, e financo attentando 
alla vita dei Papi (:36). C iononostante piu di un Papa (Serglo I; 
Giovanni VI ed altri) difesem i rappresentanti dell'Imperatore 
dalle furie del popolo romano adirato. 

Tutto cia aumentava il elisamore dell'Italia all'impero, e 
la potenza elel Papato ! 37). E, come ben osserva 10 Schn lirer, 8i 
maturava il tempo, perehe Roma si sepal'asse elall'Oriente e si 
rivolgesse verso l'Occidente, unendosi con le nazioni romano
germaniche, sulle qua1i si fondava la civilta accielentale, una oon
seguenza della quale era la formazione degli Stati dellu 
Chiesa (38). 

Le scorrerie e leincursioni dei langobardi come pure l'aiuto 
indebito dell'Imperatore flgli Iconoclasti affrettal'ono questo ma
tnramento. 
LA VIGILIA DELLA FORMAZIONE DEGLI STATI PONTIFICI 

Al principio dell'VIII secolo. e c;ioe nel 712, Liutprando di
venne Re dei langobanli. Bgli conquista il patrimonio delle Alpi 
Cozie appartenente alIa Santa Sede, che in seguito restitul. a Pa
pa Gregorio II. T duchi langobardi eli Benevento e di Spoleto mi
nacciarono un'iJJtra voHa di marciare sn Homa e Ravenna. 

Contemporaneamente a C[ueste minacce. l'Iulperatore Leo
neUI Isaurico, distruggeva e bruciava le immagini dei Santi a 
Costantinopoli. E, non eoritento eli qnesto, orelinb al Vescdvo c1i 
Roma eli fare similmente, se voleva conserval'e la sua. amicizia. 
Perseguitava, inoltre, ~li ortodossi in Oriente e cercava di esten· 
dere guesta persecuzinne in Italia e in Sicilia. 

I Papi Gregorio n e Gregorio IH, pari eli nome, come put-e 
di carattere, si oppose m decisamente a g11esta politica irreligiOf'la 
dell'Imperatore. Per rappresaglia questi impose nuove tasse 
sull''Italia, confisca i possedimentiecclesiastici neHa Sicilia e ne11e 

(35) Ibid., Vol. V, p. 410. 
(36) 'Jungmann, op. cit., vo1. Ill, P. 96. 
(37) Fliche-Martin, op. cit., vo1. V, p. 205. 
(38) Oath. Enc., vol. XIV,p: 258, 
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Calabrie e anneRRe alIa Sede di Costantinopoli queste regioni 
insieme a11'111i1'ia, regioni che per tradizione erano Rtate soggette 
alIa Sede Romana (39). 

Essendo, quindi, di nuovo la campagna 1'omana devastata 
da Liutprando ,non 1'iuRcendo queRta volta il Papa 'a calmare il 
furore del barbaro e non avendo aitri a chi l'ivolgersi, accarezzb 
I'idea di ricorrere all'aiuto deifranchi. La sua domanda fu rivolta 
a Carlo Marte110, Maestro del Palazzo e Maggiordomo del' Re e 
praticamente il conduttore dei franchi. A Carlo non piaceva 
rompere l'alleanza con Liutprando, il quale l'avea gia aiutato 
contro i saraceni. Quindi egli fece un cortese diniego a1 Papa, 
riconoscendolo allo stes,;o tempo quale rappresentante del popolo 
proprio di San Pietro--un riconoscimento chiaro dell'autorita 
politica, per non dir sovrana, del Papato (40). , 

Nello spazio di circa un anno, e cioo dal 740 a1 741, tre 
personaggi illustri sparirnno dal campo politico, ed erano Leone 
1saurico, Carlo Martell'o e Gregorio Ill, ai quali successero ris
pettivamente Costantino V (Copronimo), Pipino, figlio di Carlo 
Martello, e Papa Zaccaria. 

Questo Papa riusc1 a persuade re Liutprando a cedergli le 
cittlt e i patrimoni deHa Santa Sede ingiustamente occupati da 
lui e a firm are un trattato di pace per venti anni. Contempora
neamente, egli persuase l'Tmperatore a non muovere armi contro 
l'Occident'e. 

Ma nel 743, T-1lUtpmndo attaccb di nuovo il territorio impe
riale dell'Esarcato di Ravenna. Esarca ed Arcivescovo, insieme 
con altri vescovi, Ri rivolsero di nuovo al Papa, il quale per una 
altra volta riusci a diRsuadere i1 Re 10mbardo daHa progettata spe
dizione, 

A Liutprando successe Ildeprando, che non godeva la sim
patia ne degli Ita1iani. ne dei medesimi langobardi. A lui fu 
CJuindi sostituito Ra.tchis, che rinnovb i1 concordato di pace con 
Roma. Anzi, cercando egli di attaccare il territorio imperiale, 
gli si presento il Papa, noto per la SUa pieta, e tale fn l'impressio
ne di questo Sommo Sacerdote sull'animo del Re che questi ri
nunzi() al regno, si ritiro in un monastero e mod a Montecassino. 

"Cosl piu volte, OSilerva giusliamente a questo punto il Her
gem'other, il Pontefice con la pura sUa forza morale aveva sal-

(39) Hergenroth(>r, Storia Universale deUa Chiesa (vers. itaL), vol, ID, 
p. 66. 

(4Q) F'liche-M!1rtin, op. cit' l vol, VI p, 436, 
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vato le regioni minacciate, ne mai fallito alle speranze in lui 
poste dalle Oppl'eS8e popolazioni. Con cia, l'autorita della Bede 
Homana era salita al sommo; l'autorita imperiale ridotta ad una 
(Jmbra di titolo, e se qualche resto ancom serbava, 10 doveva 1'0-

lamente al Papa" (41). 
Aistulfo, fratello e succe8sore di Ratchis, era d'illdole ben 

diversa. Egli assedio e COl1(luist<') Ravenna estendenelo il suo do< 
minio fino a Gobbio. Pino alla morte eli Zaccaria, avvenuta nel 
752, l'Esarcato eli Ravenna non era pill. Papa Stefano H, 8UC
cessore di Zaccaria, dovette sostenere le continue minacce di 
Aistulfo. Nonostante la promessa di una tregua di 40 anni, guesti 
cerco di divenire paelrone del territorio romano e impose la tassa 
di un solidum aureum su ciascuna testa. 

Stefano ricorse a 11 'J mperatore, ch iedendogli di ristabilire il 
culto delle immagini e di difendere Roma e l'Italia contro "il 
figlio deU'iniguita". Egli orclino pure ai fedeli di fare processioni 
e di pregare rddio (42). 

N eH'inverno del 7~)2-3, Papa Stefano spedi una lettera a 
Pipino, oramai divenm~) Re dei franchi, chiedendogli di venire 
a salvare Roma dalle mani dei langobardi. Pipino accondiscese. 
allo scopo di salvaguardare la giustizia di S. Pietro, di proteggere 
S. Pietro, il santuario, il 8110 popolo, e la sua citta (43). 

Non e inverosimile !'ipotesi che iI Re franco abbia dato questo 
aiuto aI Papa in compenso del colpo di stato per cui Papa Zaccaria 
aveva un anno addietro clichiarato che Pipino, iI maggiordomo 
del Palazzo reale, avrebbe qovuto considerarsi come il vero Re 
dei franchi invece di Childerico HI, che era Re solamente cll 
nome : passando cosl la corona reala clalla famiglia merovingica 
aquella carolingia. 

Tale era l'autorita del Papa allora, che i nobili franchi non 
esitarono di stare al pronunziamento di Zaccaria su questo punto. 
E ta.le poi era l'autorita c'he il Papa esercitava su Roma, che Pi
pino non dubito punto di accettare cla Stefano H, nel 754,il 
titolo di Patricius Romanorum. 
LE DONAZIONI 01 PIPINO E 01 CARLOMAGNO 

Pipino cerco, con misure diplomatiche, di persuadere Aistul
fo a restit.uire al Papa le terre usurpai-egli. Ma iuvano. Percio, 

(41) Hergenrother, 0I>. cit., vo!. Ill, p. 68. 
(42) Fliche-Martin, op. cit., vo!. V, p. 44l.. 
(43) rh-id., vol_ V, pp. 443, 444, 
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egli scese in Italia, assedio il Re langobardo a Pavia, e gue:;ti 
dovette cedere e promettere la restituzione di Rovenna e delle 
altre citta. Probabilmente Pipino firml' un altro atto col Pap:'\' 
di donargli cioe le terre riconquistate. Questa era la donationi8 
pagina, del 75,t, eli cui fa menzione la storia. 

'Venenelo menD alla gna promessa Aistulfo, Pipino, a richiesta 
di Stefano scese di nuovo in Ttalia e qostrinse con le armi il Lan
gobardo a venire a paUi. Questa volta, con maggior senno, Pi
pino mandb degli ambas;;iatori perche ricevessero le chiavi delle. 
citta conquistate e perehe manaassel'O come ostaggi aRoma i 
magnati di queUe citta. E per una seconda volta egli stipulb col 
Papa un altro atto eli donazione, che deposit() insieme con le 
chiavi summenzionate nella tomba di S. Pietro. Era la seconda 
D011azione del 756. 

Ambasciatori bizantini avevano gia avvicinato Pipino e 
chiestogli di restitllire le medesime citta all'Imperatore. La 
risposta del Re Franco fu schietta e chiara: aver egli intrapreso 
questa spedizione per ('onto di nessuna potenza umana, ma per 
amore di San Pietro, in penitenza dei suoi peccati ed avere egl; 
l'intenzione di non venire menu alla parola data alla Ohiesa Ro
mana per tutto 1'01'0 del mondo (44). Oome ben osserva l'Aigrain. 
non rimaneva piu a questi ambasciatori "che a riprendere la via 
,di Roma, e poi di Oostantinopoli, portando se co l'atto di morte 
del dominio bizantino a Ravenna" (45). - Roma Imperiale ebbe 
le ul"time esequie e ne nacque invece la Roma, Papale. 

Dopo Pipino, divenne Re dei franchi suo fig1io Carlo, il 
quale ancora ragazzo, era stato unto insieme col padre da Ste· 
fano n. N e1 774 Oarlo sconfiRse l'ultimo Re dei langobardi, De
siderio, e se ne assunse quel titolo. Egli chiuse la vittoriosa cam
pagnacon un pellegrinaggio pasqua1e a, Roma, dove fu accolto 
con giubi10. Re e Papa s'incontrarono e si abbracciarono. Alcuni 
giorni dopo, la Donazione di Pipino fu rinnovata nella ba,silica 
di San Pietro, e i1 relativo documento fn deposto nella tomba 
del primo Aposto10. Pill che nuoyi acquisti, questa terza don a
zione apportb al Papa una nuova sicurezza concessa da un pro
tettore ad un protetto (46). Era for se pure la base per la. futura 
incoronazione e proclamazione dl Oarlo Imperatore da Papa I;eo-

(44) Vita Stephani II, in Liber PontificaIis apud Jungmann, op. ('it., 
pp. 129-133. ' 

(45) Fliehe-Martin, op. eit.,vo!. V,p.446. , 
(4()) B~!,ph!lrt J' 1 11 Vaticano :Potenz/t 'Mol1dialel , Il ediz'

l 
p. 100, 



SOVRANITA' TEMPOHALE DEI PAP! 37 

ne IlL nel N atale dell 'auno BOO. 
OPINIONI CIRCA LA BASE GIURIDICA DELLA 

SOVRANITA' TEMPORALE 

Bsposte cos1 le vicende politiche d'Italia e di Roma, passia
mo ora n discutere brevemente le opinioni gilL menzionate. 

La prima opiniolle sostenuta dal Muratori (Annali d'Italia) 
e dal Sismondi (I-listoire des Republiyues Italiennes) afferma che 
ne il popolo italiano pobeva giuridicamente conferire il .titulo di 
sovranita al Papa, ne i due conquistatori Pipino e Carlomagno 
potevano l'estituirgli 0 donargli le terre vinte ai lombardi, percM 
queste regioni prilna dell'occupazione appartenevano all'Impera
tore. Quindi, se la sovranita del Papa si basava su questi ten'ito
ri, che illegalmente erano state donate al Papa, il titolo di sovra
nita non era punto legale 0 giuridico. Questo titolo illegate, pero, 
si muto in titulo legale coll'andar del tempo, per prescrizione (47), 

Quanto questa opinione e costituzionalmente infodata si 
vedra pill avanti. 

La seconda opinione, difesa dugli storici protestanti (Gib
bon, H[Lllam, Basnage eel altril e da pochi cat,tolici CVertot, Le
bean), ritiene che la sovranitIL temporale deiPapi ebbe la sua 
origine nell'ambizione e negli illtrighi politici dei Papi del secolo 
VIII. 

Rispondiamo : 
Se l'avessero volnto, i Papi del seco10 VIII, aVl'ebbero po

tuto pretendere ed aC(Juibtare qnesto titolo di sovranita, e ben 
giustamente, per la 101'0 importanza politica m It uli a, e in Roma. 
Cio si prova dai seguenti f~Lti i : 

i. tutti i poteri e l''lutorita del g'ovel'110 eli ROllllL e d'Ita
lia si concentravano nei P~Lpi, che erano considemti COl'ne degni 
capi e mppresentanti della Repubblica RomlLna; 

ii. il popolo l'Om,UlO ayeva spontaneamente lLffidato i suoi 
illtel'essi temporali nelle l1lani dei Papi, e ogni popoIo, per legQ'e 
naturale e costituzionale puo cu,m biare il suo sovrano, quando 
(1uesti 10 trascura; 

iii. i grandi servizi e i vari aiuti economici, mi1itari e so
ciali prestati dai Papi sin dal Pontiflcato di Gregorio Magno 
davano 101'0 Ull titolo giuridico per IlL sovmnita. 

Ciononostante i Papi del seco10 VIII, che, :J.l dir eli Gosse
lin, erano"modelli di disinteresse", non assunsero tale titolo, 

(47) Gosselill, op. cit., vol. I, p. 287. 
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ma solamente esereitavano autorit3, provvisoria, finche l'lmpera
tore riassumesse gliantichi diritti. 

Infatti, 
i. Gregorio In, a nome del popolo, presento una petizio

ne all'lmperatore Leone Ill, per la ristorazione delle sacre iID
mag1nl; 

ii. Papa Zaccaria cerco di difendel'e l'autorita dell'Esarca 
contro le pretensioni dei lombardi; 

iii. Papa Stefano II, prima di chieder aiuto ai franchi, E.i 
livolse all'Impemtore. 

Di questo disinteresse dei Papi sono testimoni pill evidenti 
gli scrittori del tempo, Paolo Diacono ed Anastasio Biblioteca
rio, e 10 confermano il Sismondi e 10 stesso Gibbon (48). 

Quindi coneludiamo nOll essere sostenibile tale opinione. 
La terza arpiniolle Cl di coloro che sostengollo che la sovranita 

dei papi ebbe il SllO fond amen to nella, opinione teologica del di
ritto divino, per cui la Chiesa avrebbe ricevuto immediatamente 
da Dio pieni poteri a governare il mondo, non solo negli affari 
spirituali, ma pure llei temporali, e mentre essa eserciterebbe 
solamente la i)otesta spirituale, afiiderebbe il potere temporale 
ai principi secolari : in altre parole, la Chiesa 0 il Papa avrebbe 
i1 diritto di dispone illre divino del potere tempora1e per il mag
giur vantaggio della Religione. 

Storicamente, pero, e provato che questa opinione non e 
sostenibile, perche i Papi mai hanno fat to menzione 0 la minima 
allusione di questo 101'0 cliritto nelle 101'0 lettere, nei 101'0 discorsi 
o nel 101'0 decreti: neanche in circostanze quando quest a asser
zione sarebbe stata opportuna per riafI'ermare il 10rn diritto. 

Se Gregorio III diede i1 titolo di console a Carlo Martello, 
Sf Zaccaria e Stefano Il chiesero la restituzione di territori e 
citta romane occupate dai longobardi, SE' Leone HI confen a Car
lomagno i1 titolo cli Imperatore, questo la fecero, non in name di 
Dio, ma in nome del po polo 1'omano e in virtu dei decreti dei 
nobi1i l'omani 0 dell a l'epubblica 1'omana, 

Nonoccorre aggiungere che la dott1'ina della Chiesa su 
questopunto era sin dal tempi pill antichi quelln dei due potel'i 
affidati direttamente da Dio, quello spirituale al Papa, e l'altro 
temporale all'Imperatore (49). 

(48) Ibid., pp. 287, 290-295, 
(49) Tbid., VP. 288, 289. 
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Veniamo ora aUa y'lwrta opinione, secondo la quale, il titolo 
legale della sovranita temp orale del J?apa sarebbe basato suI con
senso del popolo l'omano ed italiano. 

Giusta la legge naturale, ogni individuo ha il diritto di chia
mare altl'i in suo aiuto, quando la sua salutee ingiustamente mi
o Ltc(;iata. Questo principio, applicato su pill larga scala ad una 
n:1zione, diventa una legge costituzionale universalmen.te am
Illessa. COS1 il Puffendorff (De Jure Natur. et Gentium) e 10 Gro
I:ius We Jure Belli et Pacis). 

Ora, questo era proprio il caso dell'Italia e in modo speciale 
di Homa, llei tempi dei quali pariiamo. La distruzione del popolo 
italia.no per mano dei barbal'i langobardi era illlminente. L'Im
peratore 110n poteva, anzi non voleva daI' 101'0 aiuto. Questa estre
ma necessita quindi giustificava gli italiani di chiedeI'e aiuto ad 
altri, con la volonta di assoggettal'si a lui dopo la vittoria. Le per
sone che si mostrarono generosi e pl'otettori del popolo italiano 
erano. i papi. Quindl il popolo italiano si assoggetto spontanea
lJ1enie al pot ere dei papi. 

Cos1 ragionano il Bossuet (Politiq'lle sacree), il Dannou (Es
sai Historique) e il Sismondi (Histoire des Republiques Ita
lienrzes). Quest'ultimo anzi, pur nOll ammettendo questo fatto 
quale titolo legale per la sovrallita, afiel'ma che "le. virtu e le 
belleficenze dei papi fonnavano il titulo pill legittimo per la sem
pre crescente autorita ii e8si sulla citta di Roma" (50). 

Il Bos8uet, pur armuettendo questo dil'itto, nel suo Discowrse 
oUT l' ni·cite de l' E ylioe, recitato nella famosa Assemblea del Cle1'o 
(1682) favol'isce, insieme COIl atl'i francesi, fOl·se non senza ani
lllO parziale per la sua Pmncia, la qu.in/ct opinione, che ciue Pi
pino e Carlomagno con le loro donazioui, fonnarono il titolo le
gale per la sovranita temporale della Santa Sede. 

Secondo questa ultima ipotesi, il popolo italiano avrebbe 
perduto tutti i diritti. 8ulle terre conquistate dai lombardi. E 
questi, aUa 101'0 volta, li avrebberoceduti ai loro vincito1'i, Pipino 
e Carlomagno. Costoro, (]uindi, ebbero ogni diritto di t1'asferire 
(luesti diritti alla Santa Sede, che li chiamb in loro aiuto, e che 
si era mostrata sempre gt:'llerosa e protettrice del popolo italiano 
e, in modo spooiale, di BOllla (51). 

Quale di queste cinque opinioni seguiamo noi? Scartiarno 

(50) Ibid., p. 286. 
(51) Ibid., p. 286. 
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del tutto le prime tre, ehc sono per noi insostenibili, e seguiamo 
la quarta e la quinta, facendone una sola ipotesi. 

Insieme col Gosselill, noi vediamo la, rag ion d' essere della 
f;ovranitit tempomle dei papi nel legittimo consenso del popolo 
italiano ingiustamente abbandonato dai suoi primieri padroni, in 
eornpenso alIa liberalitll, e protezione prestata da 101'0 a quel po
polo. Ma mentre l'illustre autore asserisce che la Santa Sede go
deva gia una reale sovranitll, fondata suI legittimo consenso del 
popolo Italiano e che, strettamente parlando, Pipino e Cal'lo
magno non erano i fondatori ma i protettori di guesta sovranita 
-essi non crea1'ono, ma protessero e custodirono questa sovra
nitll, contro le mene delI'Imperatore; noi riteniamo che il popolo 
italiano de facto non poteva offrire alla Santa Sede che un pic
colo territorio, quelIo cioe di Roma e i dintorni, perche le artre 
regioni erano gill, con(luistate dai lombardi: e, aggiungiamo, 
questo piccolo terrltorio, rnolto probabilmente sarebbe stato 00-

eupato dai lombardi, ove i franchi non fossero venuti in aiuto. 
E senza territorio. certamente i1 Papa avrebbe goduto il diritto 
alia sovranita lega1e-personale, ma sarebbe stata questa sovrani
ta riconosciutagli di fatto dai conquistatori? Ne dubiteremmo as
sai, se i franchi non a,vessero fatto le donazioni ed offer to la 101'0 

protezione. 
Quindi, conchiudial1lo che la sovrallitll, temporale dei papi si 

basa su guesti tre titoli i pill Iegittimi : 
i. sui servigi inappl'ezZt1bili dei papi all'Italia per pill di 

due secoli nelle pill dure circostanze; 
ii. suI legittimo consenso del popalo italiano. abbandonato 

dai suoi primieri padron i. e che concedeva, per COSl dire, il ius 
ad rem; 

Ill. sulla liberalitit dei capi franchi, che chiamati in aiuto 
dai papi riCOl1fluistarollo dui lombardi le terre usurpate e le dona-
1'OUO alla Santa Sede cOl1cedendo il ius ill re, e assicuradone, con 
la loro protezione, il pacifico possesso ; 

Concludiamo) facendo un breve riepilogo di quello che ab
biamo esposto : 

i. Oltre la sovranita spirituale, la Chiesa 0 il Papa, come 
suo Capo, sempre ebbe de iure una sovrauitll, temporale, quale 
effetto legittimo delle sue re lazioui spirituali con i catt{)lici Ji 
tutto il mondo. che 10 rende libero e indipendente da ogni ultro 
sovrano. 

ii. Benche ogni sovranita temporale suppone come una 
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conditio sine qua non un territorio, si dovrebbe fare eccezione 
nel ca so del Papa, cbe gode una sovranita personale sui generis. 

iii. N ei primi secoli della Chiesa non fn riconosciuta (:1 
Papa questa sovranita temporale, ma solo un ascendente morale 
sopra. i cattolici e presso i principi cristiani. 

iv. Tale sovranita temporale venue riconosciuta iLl Papa 
flal popolo italiano e confermata e assicurata dalle donazioni di 
Pirino e di Carlomagno nel secolo VTTI. 

A. BONNTC1. 




