
348 Innocenzo X I . 1675-1689. Capitolo V II.

speranza di successo fu tro n c a ta  da un B rev e  del 16  agosto 168: 
in cu i il papa dichiarò, che egli senz’a ltro  non d arebbe dispeu- 
por un m atrim onio m isto . I  gesu iti di M onaco avevano qualificai 
com e possibile il m atrim onio, ove la  sposa si facesse ca tto lica . M v 
il papa dichiarò di non p otersi fidare di una conversione simile, 
poiché E leonora  era  n o to riam en te  di sen tim en ti an tica tto lici, 
com e i suoi g en itori ed ed u cato ri.1 C ontem poraneam ente il paj>k 
si rivolse anche al duca M assim iliano F ilip p o  di B a v ie ra  ed a ll’elet
tore d i Colonia co lla  preghiera d i appoggiare i suoi passi.* In  se
guito a  ciò M assim iliano E m an u ele abbandonò il suo progetto . La 
esortazione papale fa tta g li a lla  fine del 1683 di am m ogliarsi presto,’ 
fu da lui a cco lta  due anni p iò  ta rd i, sposando l ’arcid u chessa M aria 
A ntonia. Così gli sforzi d ’Innocenzo  X I  per im pedire ogni m inaccia 
dell’u n ità  religiosa in B a v ie ra  ebbero  la  conseguenza p o litica  im 
p ortan te, cho la  B a v ie ra , finora s tre tta m en te  u n ita  co lla  Francia, 
passò dalla p arte dell’im p eratore .4

I l m ovim ento  di conversioni, incom in ciato  fra  i p ro testan ti te 
deschi d alla  m età  del Se icen to , cont inuò an ch e so tto  Innocenzo X I  
Vi con tribu iron o  m o tiv i di ca ra tte re  generale. E b b e  innanzi tu tto  
grande influenza la  penosa im pressione, che facev a  lo sm inuzza
m ento dom m atieo del p ro testan tesim o  e  1’« invelen ito  litig io  ed 
a lte rco »  dei p red icatori p ro testan ti in  con fron to  a lla  com p at
tezza dom inai ira  della C hiesa m ondiale e a ll’entusiasm o grandioso 
dei suoi seguaci. U n mot ivo u lteriore fu n ella  su p eriorità  raggiunta 
sul terreno a rtis tic o  e scientifico  d a lla  cu ltu ra  delle nazioni ca tto 
liche su quella delle p ro testa n ti.*  O gni persona co lta  doveva rico
noscere il fa tto  di fron te a lla  r icerca  d ocu m en taria  di un M abillon. 
a ll’eloquenza classica  di un B ossu et, a lle grandiose creazioni poe
tich e  di un C alderon, a lle  visioni veram ente su blim i di un M anlio . 
A nche la G erm an ia  ca tto lic a  avev a a llora  una cu ltu ra  più elevata  
della p ro testan te ; si pensi solo allo m agnifiche creazioni del barocco 
in B a v ie ra  ed in A u stria, a lle  scuole fiorenti dei gesu iti tedeschi • 
ed a  scr itto ri popolari così im p ortanti com e A braham  a San età 
C lara, M artino von K ochem  e Leonardo G offtne.T
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