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IZVLEČEK 

Na osnovi novem popisa fonda Svetem urada, ki se hrani v Zgodovinskem arhivu videmske nadŠkofije, so v prispevku 
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analizirani postopki, ki jih je opravljala videmska inkvizicija in v katerih so vključeni obtoženci, kraji in območja, ki se 
danes nahajajo na ozemlju Republike Slovenije. 

V prvem delu je %arisan kratek zgodovinski pregled različnih cerkvenih, inkvizicijskih in političnih pristojnosti na teh 
ozemljih ter predstavljeni problemi, ki iz njih izvirajo. V drugem deluje na strnjen način prikazano delovanje Svetega urada 
v Furlaniji. V tretjem delu je podano poročilo o posameznih primerih in na koncu so v zaključkih izpostavljene nekatere 
splošne ugotovitve, ki izpirajo iz samih procesnih spisov. 

l\.I J L. l i BESl i l") / i. i fikvi^icijci v Furlaniji, inkvizicijski postopki, zločini proti veri, privolitev v refimno, Peter 
Kupljenik 

ABSTRACT 
HOLY OFFICE (IL SAJST UFFICIO) IN THE SLOVENIAN' TERRITORY 

Based on the recently compiled inventory of the Holy Office (IIS ant' Ufficio) fonds held by the Historical Archives of the 
Archdiocese of Udine, the article analyses the procedures used by the inquisition of Udine that involved defendants, places and 
areas of the present-day Republic of Slovenia. 

The article first provides a short history of ecclesiastical, inquisitional and political authorities in the said territory and 
discusses issues connected with them. In its second part, it gives a comprehensive description of the Holy Office's operations in 
Friuli. The third part is a report on individual cases, and the article concludes with so7ne of the findings drawn directly from 
trial records. 
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In questo contributo esamineremo le procedure 
inquisitoriali celebrate dal Sant'Ufficio del patriar-
cato di Aquileia e della diocesi di Concordia, che 
videro coinvolti imputati, luoghi e paesi oggi sotto la 
sovranitä della Repubblica di Slovenia. 

Le fonti di cui ci siamo awalsi si trovano presso 
l'Archivio Storico dell'Arcidiocesi di Udine,1 uno dei 
sei archivi dell'Inquisizione romana rimasti pratica-
mente integri,2 in cui e conservata la document-
azione del Sant'Ufficio friulano dal 1557 agli inizi 
dell'Ottocento. II materiale riguardante il fondo 
Santo Officio e composto da 98 buste, 57 delle quali 
contengono la serie processuale, mentre nelle re-
stanti 41 vi sono lettere, denunce, sentenze e carte 
catalogate come miscellanea e varie. 

Per poter analizzare l'attivitä giudiziaria di una 
sede in cui 1'archivio e consultabile, e indispensabile 
avere a disposizione un'inventariazione completa di 
tutta la documentazione disponibile. La prima cata-
logazione del fondo udinese risale a piü di trent'anni 
fa e fu curata da Luigi De Biasio e Maria Rosa Fa-
cile.3 

Alcuni anni orsono Andrea Del Col, condiret-
tore del Centro di ricerca sull'Inquisizione dell'Uni-
versitä di Trieste, ha awiato un progetto per una 
nuova catalogazione. II lavoro e stato finanziato 
dall'Istituto Pio Paschini di Udine, in collaborazione 
con l'Archivio Storico dell'Arcidiocesi di Udine e il 
Centro di catalogazione e restauro della Regione 
autonoma Friuli Venezia Giulia e condotto dal 
Centro di Ricerca sull'Inquisizione con i collabo-
rator! Davide Alzetta, Giuliana Ancona, Dario Vi-
sintin e con l'apporto di Roberto Bonetti e Giu-
seppina Minchella. 

Dopo cinque anni di lavoro, nel novembre dello 
scorso anno, e stato presentato il volume Ulnqui-
si^ione del patriarcato di Aquileia e della diocesi di Con-
cordia, Gli citti processuali, 1557-18234 che raccoglie 
oltre all'intera serie processuale del fondo Santo Of-

ficio una breve storia dell'Inquisizione in Friuli, la 
storia interna dell'archivio, la prosopografia degli in-
quisitori e una bibliografia completa degli studi, ma 
non solo, pubblicati sulla base dei documenti con-
servati. 

Questa schedatura, innovativa perche fatta attra-
verso la lettura integrale di tutti i documenti, per-

1 Archivio Storico dell'Arcidiocesi di Udiae d'ora in poi 
ASAUd. 

2 Gli altri Archivi si trovaao a Venezia, Modena, Sieaa (con-
servato a Roma), Napoli e Malta. 

3 1000 precessi dell'Inquisizione in Friuli (1551-1647) e I processi 
dell'Inquisizione in Friuli dal 1648 al 1798. 

4 Ubiquinone del patriarcato di Aquileia e della diocesi di Con-
cordia. 

mette agli studiosi di avere a disposizione una vera e 
propria banca dati che comprende diversi elementi 
giudiziari fondamentali per lo studio dell'attivitä e 
delle procedure adottate dal Sant'Ufficio: 

tipo di procedura, 
- nome e cognome dell'imputato, 
- paternitä e nome del marito, 

tipo del delitto contro la fede commesso, 
- luogo del delitto e diocesi di appartenenza, 

data iniziale e finale del procedimento, 
- numero delle carte scritte, 

tipo e data della sentenza. 
Questi elementi possono infatti facilitare ricer-

che di tipo sistematico o di tipo statistico come ana-
lisi per tipo di delitto, paese, sentenza, ecc. 

Prima di entrare nel merito dei singoli casi giu-
diziari, rintracciati proprio grazie ai dati contenuti in 
questo volume, ci pare doveroso fornire sia un bre-
ve quadro storico riguardante la giurisdizione eccle-
siastica, inquisitoriale e politica dei territori oggi sog-
getti alia sovranitä della Repubblica di Slovenia, sia 
alcune informazioni sul funzionamento del Sant'Uf-* * i—i * i * ricio in rriuli. 

Giurisdizione ecclesiastica, inquisitoriale e po-
litica 

II controllo sulla fede svolto dall'Inquisizione 
romana veniva attuato dai giudici di fede: il vescovo 
e l'inquisitore, il primo con potere ordinario e il se-
condo con potere delegato. L'inquisitore di Aquileia 
e Concordia aveva competenza sul patriarcato di 
Aquileia dove operava assieme al patriarca e anche 
sulla diocesi di Concordia dove agiva con il vescovo 
di Concordia. La giurisdizione ecclesiastica della 
diocesi di Aquileia includeva il Friuli, la Carnia, il 
Cadore, la contea di Gorizia, parte della Carniola, 
della Carinzia e della Stiria. 

In etä moderna questi territori erano soggetti a 
diverse entitä politiche. In Friuli parte dell'attuale 
provincia di Udine, la Carnia e il Cadore erano sotto 
il dominio della Repubblica di Venezia, mentre l'at-
tuale provincia di Gorizia, l'alta valle del Taglia-
mento, la cittä di Aquileia, parte della Carniola, della 
Carinzia e della Stiria erano sottoposte all'Impero. 

II fatto che i confini politici non coincidessero 
con quelli diocesani fece si che il patriarca di 
Aquileia e l'inquisitore, in qualitä di giudici di fede, 
non potessero esercitare il loro mandato su tutti i 
territori di loro competenza. La Serenissima ammise 
l'Inquisizione nei suoi domini sottoponendola ad 
attend controlli: la Congregazione accetto la pre-
senza all'interno del tribunale di un rappresentante 
statale veneziano, che si avvaleva anche di due con-



sultori in dititto laici, ma cio produsse, inevita-
bilmente, dei conflitti giurisdizionali in quanto la 
sfera di competenza attribuita dal papa al Sant'Uf-
ficio si intrecciava con quella degli «Esecutori sopra la 
beslemmim e dei«Savi all'emia» delegati dal Consiglio 
dei dieci. 

Gli Asburgo non consentirono l'ingresso dell'In-
quisizione nei loro possedimenti, ma optarono per 
soluzioni diverse, preferendo mantenere le fanzioni 
di controllo e di intervento nelle loro mani. 

La parte della diocesi di Aquileia che nel tempo-
rale era sottomessa alia corona asburgica,5 ma nello 
spirituale al patriarca di Aquileia, si estendeva da 
nord a sud tra la Drava, che segnava il confine con la 
diocesi di Salisburgo, parte del fiume Kulpa e la 
diocesi di Trieste, a est confinava invece con la dio-
cesi di Lubiana, comprendeva quindi parte della Sti-
ria, della Carinzia, della Carniola e la Contea di Go-
rizia, tutti territori che facevano parte dell'Austria 
Interna [Innerösterreich] e godevano, all'interno 
dell'impero, di un proprio ordinamento e di una 
larga autonomia. Alia morte di Ferdinando I (25 
luglio 1564) il figlio minore, l'arciduca Carlo, eredito 
le provincie dell'Austria Interna e le cittä di Trieste e 
Fiume e prodamo la volontä di combattere l'eresia 
luterana, per questa ragione fu ben visto sia dalla 
curia patriarcale aquileiese sia da quella romana. Ma 
i buoni rapporti si interruppero una prima volta nel 
1565 quando, durante il sinodo celebrato ad 
Aquileia, il vicario patriarcale Giacomo Maracco 
chiese la restituzione al patriarcato della sede cat-
tedralizia occupata dalle guarnigioni asburgiche nel 
1542. La risposta arciducale non si fece attendere 
denunciando il disinteresse del patriarca Giovanni 
Grimani nei confronti dei fedeli residenti nei ter-
ritori asburgici. La querelk fu momentaneamente ri-
solta dall'intervento del vescovo di Trieste Andrea 
Rapicio, che inoltre propose l'istituzione di un ve-
scovado, o perlomeno di un arcidiaconato, a Go-
rizia. Tale proposta si concretizzo solo nel 1574 
dopo la visita apostolica di Bartolomeo da Porcia, 
nunzio per i paesi tedeschi meridionali, che aveva 
constatato che quasi la metä delle nobili famiglie go-
riziane si erano convertite al credo riformato.6 Dei 
prowedimenti concreti nei confronti dei luterani 
furono messi in atto dall'arciduca Carlo solo dopo la 
dieta di Bruck an der Mur del 1578 in cui il rap-
presentante goriziano aveva chiesto di poter profes-

Cfr. Cavazza: La Riforma nel Patriarcato d'Aquileia; id.: La 
controriforma nella coatea di Gorizia, pp. 385-410; Rai-
ner: J.a nutmatura di Graz e Gorma, pp. 411-434; Cavazza 
- Rainer: Infrascripti libri combusti fuerunt, pp. 159-185. 
Paolin: J.a visita apostolica di Bartolomeo da Porcia, pp. 
133-142. 

sare liberamente la Confessione Augustana. II fatto 
aveva destato tale scalpore da far insorgere sia il 
papa sia la Repubblica di Venezia che protestarono 
con lo stesso sovrano che temette un intervento 
armato da parte della Serenissima e della Spagna. Da 
questo momento nel goriziano fa ammesso solo il 
credo cattolico e dalla primavera del 1579 inizio la 
Controriforma nell1 Austria Interna. 

II controllo sui fedeli, come durante l'inquisi-
zione medievale, rimase prerogativa dei vescovi, o 
nel caso di Gorizia dell'arcidiacono, entrambi no-
minati dalla casa d1 Austria e della quale i prelati ri-
spettarono sempre la volontä politica mediando 
comunque fra questa e quella pontificia espressa dal 
nunzio apostolico residente a Graz. L'azione repres-
siva non fu quindi affidata all'inquisitore delle dio-
cesi di Aquileia e Concordia, anche se iniziarono ad 
aprirsi degli spiragli. E sintomatico di questa aper-
tura il comportamento dell'arcidiacono di Gorizia 
Johann Tautscher, fedelissimo all'arciduca Carlo e 
successivamente da lui premiato con la nomina a 
vescovo di Lubiana, che tenne informata la curia 
patriarcale sugli sviluppi della repressione che attu-
ava nel goriziano e che inviö al Sant'Ufficio udinese 
pre Stefano da Arbe affinche fosse processato per 
eresia. Fu questo il primo caso di collaborazione fra 
l'arcidiacono goriziano e il tribunale udinese del 
Sant'Ufficio. Lo stesso anno in cui fu sentenziato 
pre Stefano da Arbe fu concessa una breve visita a 
Gorizia all'inquisitore fra Felice Passeri da Monte-
falco. Fra Felice soggiorno presso il locale convento 
francescano dove raccolse alcune denunce, ma la 
nobiltä che intendeva riconciliarsi con il credo cat-
tolico non approfitto della sua presenza in cittä e 
continuo a rivolgersi al nunzio apostolico residente 
a Graz. Un nuovo e decisivo, ma anche fortuito, 
cambiamento di rotta fu attuato durante la nun-
ziatura di Giovanni Andrea Caligari (1585-1587). 
All'inizio del 1586, costretto da una epidemia di 
peste che aveva colpito la sede di Graz, si trasferi a 
Gorizia dove risiedette per un anno intero operando 
anche come inquisitore, un compito che peraltro 
rientrava nel suo mandato. Risalgono a questo pe-
riodo i numerosi sequestri di libri proibiti e le abiure 
raccolte, di cui fu inviato l'elenco alia Congre-
gazione romana.7 In questa attivitä con il nunzio 
collaboro Francesco Benni, un servita originario da 
Budrio nel Bolognese, e di cui Caligari, dopo aver 
lasciato Gorizia, consiglio la nomina a commissario 

7 Innerösterreich betreffende Quellen', lettere del nunzio Caligari al 
cardinale Giacomo Savello datate Gorizia, 10 aprile 1586, 
17 aprile 1586, 15 maggio 1586, 11 settembre 1586. 



inquisitoriale per il goriziano.8 Da questo momenta 
iniziö una vera e propria opera di controllo e repres-
sione condotta da Benni e della quale la Congre-
gazione del Sant'Ufficio fu costantemente infor-
mata. Benni ricevette la facolta di assolvere dal reato 
di eresia a Gorizia, a Gradišča e nel capitanato di 
Duino.9 I contatti con la curia aquileiese e il Sant'Uf-
ficio periferico, pur restando rapsodici, si rivelarono 
risolutivi, emblematico e il caso del predicatore 
Peter Kupljenik catturato e consegnato all'Inquisi-
zione di Aquileia e Concordia. Benni, nonostante le 
proteste rivolte alia Congregazione dal patriarca 
Francesco Barbaro,10 rimase in carica sino a tutto il 
giugno 1599, incrociando la sua opera con quella di 
fra Girolamo Asteo da Pordenone (1598-1608), che 
da un anno ricopriva la carica di inquisitore delle 
diocesi di Aquileia e Concordia.11 

Fra Girolamo ai primi di giugno del 1599 rag-
giunse Gorizia per incontrarsi con il luogotenente, 
conte Sigismondo dalla Torre, e gettare le prime basi 
per la costituzione in citta di una sede inquisitoriale 
dipendente da quella di Aquileia. 

L'apertura asburgica all'entrata dell'lnquisizione 
nei propri territori era frutto dell'operato sia del 
nunzio Caligari sia del commissario Benni e si era 
concretizzata l'estate precedente durante il soggi-
orno ferrarese del patriarca. Infatti il Consiglio del-
l'arciduca Ferdinando aveva comunicato al luogo-
tenente di Gorizia la volontä di permettere l'ingres-
so dell'inquisitore a Gorizia e poco dopo la stessa 
notizia era stata comunicata dal patriarca ad Asteo.12 

Ma dalla successiva corrispondenza intercorsa 
fra gli interessati, l'inquisitore, il commissario Benni, 
il luogotenente di Gorizia e la Congregazione del 
Sant'Ufficio, risulta che tutto si risolse in una bolla 
di sapone. 

11 primo a comunicare il fallimento alia Congre-
gazione fu proprio Asteo che, ancora a Gorizia, 
scrisse 1*8 giugno specificando i punti sui quali le 
autoritä isontine avevano sollevato dei dubbi:13 il 

luogotenente riteneva poco corretto l'insediamento 
di fra Girolamo fintanto che a Gorizia era presente 
il commissario Benni; l'arcidiacono di Gorizia, in-
terpretando lo scritto dell'arciduca Ferdinando, af-
fermava che l'inquisitore non «possa introdurre il 
Sant'Officio in questo contado, ma semplicemente 
che (...) possa fare una inquisitione, cioe per una 
volta tantum formare un processo». Inoltre, da non 
trascurare, fra Girolamo aveva scoperto che l'arci-
diacono proponeva per la carica di inquisitore un 
suo protetto. Nel leggere la lettera dell'inquisitore 
sembra che il colloquio si sia svolto in termini cor-
retti anche se forti. Di tutt'altro tenore sono i re-
soconti forniti da Benni e dal luogotenente. 

Benni scrisse ai cardinali romani il 14 giugno 
lamentando il fatto che Asteo fosse giunto a Gorizia 
per »srn purer et ambitiös o capriccim e lo descrisse come 
»il nemico dell'humana natura e venuto ad inlorbidare tutti i 
miei santi dissegni; poiche e comparso qui l'inquisitore di 
V dene con tanta arrogan^a, indiscrettione e superba mani-
<?ra«.14 

Piü prudente, anche se molto simile, fu la mis-
siva inviata il 16 giugno dal luogotenente Sigis-
mondo della Torre. Pur affermando di approvare 
l'istituzione del Sant'Ufficio nella cittä chiese ai 
cardinali inquisitori di ordinäre ml padre inquisitor di 
V dine, che e venuto qua con pochissimo fondamento e minor 

prude nt^a a causare piü presto tumulto che augmento di 
religione, che si vogli rilirare alia sua residentia. (...) che non 
si rovini questo negotio per la maniera di questo padre poco 
prallico di questi"paesk.15 

11 comportamento dell'inquisitore pordenonese 
fu determinante per la cessazione definitiva dell'at-
tivitä dell'lnquisizione romana nei territori imperiali. 

II funzionamento del Sant'Ufficio in Friuli 

Daremo in questa seconda parte solo alcune in-
formazioni di massima sulla struttura e sulle pro-
cedure giudiziarie messe in atto dall'lnquisizione.16 

8 Cfr. Caligari a Savello, 21 rnarzo 1587. la: InnerSsterreich 
betreffende Quellen, a. 34, pp. 52-53. 

9 Cfr. Benni a Savello, 6 maggio 1587. In: InnerSsterreich 
betreffende Quellen, n. 36, pp. 59-60. 

10 Trebbi: Francesco Barbara, p. 136, nota 5. 
" Sull'attivitä inquisitoriale di fra Girolamo Asteo cfr. An-

cona: Autonomia giudiziaria e dipendenza amministrativa, 
pp. 11-46. 

12 ASAUd, Curia Arcivescovile, b. 1346, fasc. C, rispettivamente 
lettere spedite da Graz i] 13 luglio 1598 e da 1'errara il 29 
agosto 1598. 

13 Archivio della Congregazione per la dottrina della fede 
(d'ora in poi ACD1'), St, St. I T 1° Germania, c. 612, il 
testo integrale della lettera e pubblicato in Innerösterreich 
betreffende Quellen, n. 72, pp. 106-108. 

14 ACDF, St, St. T T 1° Germania, c. 605, il testo integrale 
della lettera e pubblicato in InnerSsterreich betreffende Quellen, 
n. 73, pp. 108-109. 

15 ACDF, St, St. I T 1° Germania, c. 597, il testo integrale 
della lettera e pubblicato in InnerSsterreich betreffende Quellen, 
n. 76, pp. 111-112. 

16 Sull'argomento ci limitiamo a segnalare alcune voci del Di-
^ionario storim dell'lnquisizione, 4 volumi: Inquisitore, Inqui-
sizione papale modema, Processo, Tribunali secolari, Udi-
ne, Vescovi Italia. 



I giudici della fede 

L'attivita di controllo e repressione di tutti gli at-
teggiamenti, comportamenti e idee che potessero 
far pensare a una devianza dall'ortodossia era svolta 
dai giudici di fede. Anche se l'opinione comune 
ritiene che solo la santa Inquisizione processava e 
condannava per crimini contro la fede, la storio-
grafia ha dimostrato che non era esattamente cosi. 

Seguendo l'ordine gerarchico la competenza sui 
delitti contro la fede spettava al papa, ai cardinali 
inquisitori, ai nunzi apostolici, ai vescovi e agli 
inquisitori. 

II tribunale della fede che operava nel patriarcato 
di Aquileia era composto dal patriarca e dall'inqu-
isitore come giudici, da un notaio o cancelliere per la 
stesura degli atti e dei verbali, dal rappresentante 
dell'autoritä veneziana (rettore, luogotenente o po-
destä) e da due cittadini laid dottori in giuris-
prudenza. La presenza laica all'interno del tribunale 
di fede era stata concordata fra la Santa Sede e la 
Repubblica di Venezia, confermata dalla dispo-
sizione emanata dal Consiglio dei dieci e Zonta il 26 
settembre 1551 e indirizzata »Ai rettori di terra ferma e 
Istria«, in cui si legge che »Ii rettori nostri sieno pre-
senti alia formazione dei processi e a tutto quello 
che operano Ii reverendi vicari e li inquisitori«.17 

L'inquisitore era nominato dalla Congregazione 
del Sant'Ufficio come il suo vicario generale e po-
teva awalersi di collaborator! che operavano su sua 
delega o in situazioni particolari, con poteri inferiori, 
i commissari, o in zone specifiche, i vicari foranei 
dell'Inquisizione.18 

Le procedure: spontanee comparizioni, denun-
ce e processi formali 

I verbali inquisitoriali generalmente iniziano con 
questa frase: »Coram reverendissimo patre sponte com-
paruit (...)«, in pratica l'inquisitore si trovava davanti 
un fedele che desiderava alleggerire la propria 
coscienza, confessando le proprie colpe o rivelando 
quelle altrui. 

Nel primo caso ci troviamo di fronte alia prassi 
giudiziaria che, a partire dalla fine del Cinquecento, 
compare sempre piü spesso nei verbali cioe la 
spontanea comparizione o procedura sommaria, 
ideata con lo scopo di riconciliare il penitente con la 
comunitä ecclesiastica attraverso la piena e volon-

ASAUd, Curia aravescovile, Santo Ojfido, b. 88 (=1365), 
»Praxis crimiaalis«, fasc. 1, c. 3v. 
Per approfondimenti sulk struttura inquisitoriale a meta 
Seiceato vedi Visiatia: Uattivita delf inquisitors. 

taria ammissione dei read commessi e la denuncia 
degli eretici a lui noti. Tale confessione doveva 
semplicemente essere ascoltata e verbalizzata 
dall'inquisitore e si concludeva con l'assoluzione del 
comparente accompagnata, a volte, da alcune peni-
tenze salutari, come preghiere, digiuni o visite a cer-
te chiese, mentre nei casi piü gravi veniva com-
minata l'abiura. II procedimento era brevissimo e 
quasi sempre si concludeva nella stessa giornata. 

Nel secondo caso l'inquisitore ascoltava e faceva 
verbalizzare la denuncia; imponeva quindi, sotto 
pena di scomunica, il giuramento di osservare il si-
lenzio su quanto era stato detto e congedava il de-
nunciante dopo avergli fatto firmare il verbale. A 
questo punto l'inquisitore poteva decidere di igno-
rare la denuncia - o perche unica o perche dettata da 
motivi di astio personali - e archiviare il fascicolo o 
procedere unitamente al vescovo contro il denun-
ciato, veniva quindi aperto un processo informativo, 
che prevedeva l'escussione dei testimoni. Dopo aver 
interrogato i testimoni vi erano nuovamente due 
alternative: sospendere le indagini per mancanza di 
indizi consistenti o awiare quello che oggi viene de-
finito processo formale. Se si decideva di procedere 
contro il denunciato veniva riconvocato il tribunale, 
chiesta la citazione dell'accusato ed eventualmente 
la sua carcerazione e la perquisizione dell'abitazione. 
Iniziava quindi la parte offensiva del processo attra-
verso gli interrogatori, in termine tecnico costituti, 
dell'imputato. 

Si aprivano a questo punto nuovamente due 
opzioni: l'accusato confessava i propri delitti e si 
procedeva alia sentenza, oppure negava gli addebiti 
e in questo caso aveva inizio il processo difensivo, in 
cui l'inquisito poteva awalersi di un avvocato, se 
non poteva pagarlo gliene veniva fornito uno d'uf-
ficio, che lo consigliava, preparava una lista di chi-
arimenti da richiedere ai testi giä ascoltati e che, alia 
fine, esibiva una memoria scritta in difesa del suo 
assistito in cui generalmente chiedeva clemenza. 
Terminata anche questa fase l'inquisitore poteva far 
riconvocare il tribunale per decidere di sottoporre a 
tortura l'imputato al fine di indurlo alia confessione, 
che rimaneva in ogni caso la migliore prova della 
colpevolezza; se non lo riteneva opportuno, veniva 
emessa la sentenza, che a seconda della gravitä del 
reato commesso poteva andare dall'assoluzione al 
rilascio dell'imputato al braccio secolare per l'esecu-
zione delle pene corporali che potevano arrivare 
sino alia condanna a morte. 

Fascicoli processuali 

Dopo aver sommariamente illustrato la situazi-



one politica e la prassi inquisitoriale, esamineremo 
ora in ordine cronologico i procedimenti aperti dal 
Sant'Ufficio udinese per delitti contro la fede com-
messi nell'attuale Repubblica di Slovenia. 

Processo formale contro pre Stefano da Arbe 

II primo processo formale celebrato a Udine, 
quello contro pre Stefano da Arbe, iniziö il 19 ot-
tobre 1579, giorno in cui il pievano di Vipacco 
[Vipava] Antonio Manicordi si presento al vicario 
patriarcale e giudice di fede Paolo Bisanti per 
denunciare il comportamento eretico del suo vicario 
pre Stefano, come esposto in una lettera del Sere-
nissimo principe Carlo arciduca d1 Austria.19 

Pre Stefano da Arbe fu accusato di aver ammi-
nistrato il sacramento della comunione sotto le due 
specie, di aver confessato e assolto pubblicamente 
piü persone contemporaneamente, di aver con-
sumato cibi proibiti durante la Quaresima e il sa-
bato, vigilia del giorno festivo, di aver letto libri 
proibiti e in particolare di aver usato il catechismo di 
Primož Trubar (l'imputato si difese affermando che 
tale catechismo gli era utile perche scritto in lingua 
slovena, piü comprensibile dalla gente della valle), di 
aver abusato dei sacramenti, di aver eseguito delle 
pratiche magiche per ritrovare oggetti smarriti, di 
avere familiaritä con il demonio, di aver sepolto in 
terra consacrata i cadaveri di due noti eretici e infine 
di vivere in stato di concubinato da circa trent'anni: 
in pratica un'adesione alle idee della Riforma. 

I membri del tribunale, dopo aver sentito i 
testimoni e interrogato l'imputato, il 23 gennaio 
1580 ricevettero la difesa scritta, un fascicoletto 
rilegato di circa 30 carte, e il 10 giugno l'inquisitore 
fra Felice Passeri da Montefalco (1579-1584) e il 
vicario patriarcale emanarono la sentenza: pre Ste-
fano fu condannato all'abiura, da recitare nella chi-
esa di San Francesco a Gorizia, a 5 anni di carcere e 
a penitenze salutari, doveva inoltre dissotterrare i 
cadaveri degli eretici seppelliti nel cimitero di Vi-
pacco.20 

Nel 1593, durante la visita pastorale condotta dal 
vicario patriarcale Francesco Barbaro, pre Stefano 
fu nuovamente sottoposto a processo perche 
continuava a comportarsi da »eretico« e questa volta 
venne sospeso definitivamente dal servizio e privato 
del suo beneficio.21 

19 ASAUd, Curia Ardvescovile, Santa Ojfido, b. 5 (=1282), fasc. 
84, sulla viceada cfr. Bonetti: Uattivita delfinquisitors. 

2 0 ASAUd, Curia Ardvescovile, Santo Ojfido, Sententiarum I-II-III, 
b 58 (=1335). Vedi anche Battistclk: IISanto Offido, p. 71. 

21 Vedi Trebbi: Francesco Barbaro, pp. 109-114; Cavazza: In-
quisitions e libri proibiti, pp. 9-80. 

Processo formale contro Lenca Longo 

II 9 giugno 1581 l'arcidiacono di Gorizia pre 
Melchiorre Stefanio comunico al vicario patriarcale 
Paolo Bisanti di aver svolto un'indagine a Bainsizza 
[Banjšice], che riguardava una certa Lenca Longo.22 

La donna, all'epoca dei fatti ventiseienne, affer-
mava che ogni sabato le appariva il Cristo nudo fino 
all'ombelico che la invitava a far erigere una chiesa 
in onore dei santi Giorgio, Antonio, Egidio, Cate-
rina e Margherita. II parroco del paese aveva in-
formato pre Melchiorre, che un sabato sera si era 
recato sul luogo delle presunte apparizioni, dove era 
stata eretta una cappelletta in legno, e di avervi tro-
vato piü di 400 persone, che assistevano all'evento. 

L'arcidiacono in persona send alcuni testimoni 
da cui risultava che mold in paese si recavano al 
luogo delle apparizioni per aspettare Lenca, che ar-
rivava, si sdraiava a terra in modo che: »parea esser 
tutta s no data et slroppiala in tal modo che not tutti che 
eravamo presenti se stupivamo sen%apero che lei exclamasse o 
piansesse ne dicesse cosa alchuna, stando in que IIa anoonia j o i o 

per spado di un hora in drča, pot rihavuta se dri^ava e si 
ponea in senochioni con le mani nonte a far orationi con la 

J O O J 

corona in mano e poi diceva che in quel luoco si dovesse 
fabricar una chiesa in honor di s an Georgio, s an Antonio, 
santo Egidio, santa Catherina e santa Margarita, affir-
mando esserli apparso questi santi in visione et che non potea 
esser altrimenti che ivi non si facesse la chiesa«. 

Martino Longo, un altro teste, racconto che giä 
quarant'anni prima suo padre andava dicendo che in 
quel luogo si sarebbe costruita una chiesa perche era 
un luogo speciale dove si sentiva un canto soave 
provenire da un albero, ma che lui non l'avrebbe 
vista. 

L'unica voce contraria fu quella di Martino Pi-
rich, il proprietario del terreno su cui si sarebbe do-
vuta costruire la chiesa; l'uomo non credeva a tutta 
la storia anche se »Iddio li dava tre castigi (...) cioe che 
anchora dui volte s'abrusera la sua časa«, come si era giä 
verificato una volta e lui era diventato orbo di un 
occhio. Forse Martino temeva un esproprio. 

Nonostante che il parroco di Bainsizza avesse 
insistito per la costruzione della chiesa, la vicenda 
termino il 3 novembre 1583 con la decisione presa 
da un gruppo di frati, tra i quali fra Giovanni da 
Pirano vicario del Sant'Ufficio, che non si dovesse 
dar credito alle illusioni della donna, che non si do-
vesse erigere la chiesa e che non si dovesse piü ce-
lebrare la messa nella cappelletta di legno edificata 
sul luogo. 

2 2 ASAUd, Curia Ardvescovile, Santo Ojfido, b. 6 (—1283), fasc. 
96. 



Processo formale contro Peter Kupljenik 

Alcuni anni dopo questa vicenda venne cele-
brato a Udine il processo formale per adesione al 
luteranesimo contro pre Pietro Kupljenik23, sicura-
mente il caso piü conosciuto e che vide coinvolto un 
prete sloveno con il Sant'Ufficio udinese prima e poi 
con la Congregazione del Sant'Ufficio a Roma. 

Peter Kupljenik nacque attorno al 1533 nella 
parrocchia di Radmansdorf [Radovljica] nella Carni-
ola Superiore [Gorenjska]. Quando era curato a 
Veldes [Bled], negli anni '60 passo alia Riforma, pur 
restando formalmente prete cattolico, tanto che 
ottenne 1'incarico dagli Stati Provinciali di Ljubljana 
di predicate nel territorio da Bischoflach [Skofja 
Loka] a Bled, avendo come sede Lees [Lesce] e Crup 
[Kropa].* 

Le prime proteste nei suoi confronti iniziarono 
giä negli anni '80, ma fu arrestato solo nel 1587 nei 
dintorni di Skofja Loka e condotto prima a Tol-
mino, successivamente a Gorizia: »con gran guardia et 
custodia de archibugeri armatk su ordine del Serenis-
simo principe Carlo arciduca d1 Aus tria e del Sere-
nissimo duca elettore di Colonia e vescovo di Fri-
singa con l'accusa di »apostala et sedutore et falso pre-
dicatore di falsa dottrina«. Venne inline trasferito a 
Udine e incarcerato nelle prigioni patriarcali, dove 
giunse il 4 luglio scortato da dieci uomini »manibus 
bene ligatis«. 

Tre giorni dopo il suo arrivo l'imputato fa 
interrogato: Kupljenik, figlio del fabbro Pietro e di 
Geltrude, venne descritto come uomo di media sta-
tuta, con la barba scura tendente al nero, vestiva una 
tunica nera lunga fino alle ginocchia, disse di non 
voler parlare in latino e chiese un interprete che par-
lasse lo sloveno o il tedesco. L'imputato dichiarö di 
aver ricevuto gli ordini sacri dal vescovo di Lubiana, 
di essere stato ordinato sacerdote da Urbano da 
Lubiana e di aver celebrato la prima messa, circa 
ventisette anni prima dell'arresto, nella chiesa »di 
Santa Maria di Miek; di essere predicatore deputato 
della »provintia del Cragnm e che per l'ammini-
strazione dei sacramenti secondo l'uso luterano 
percepiva uno stipendio di 50 fiorini l'anno. 
Confermö di aver aderito al luteranesimo attorno al 
1570, di aver sposato una donna piü vecchia, che era 
stata giä sua concubina per otto anni e dalla quale 
aveva avuto due figli, di possedere una casa di pro-
prietä e un patrimonio. 

2 3 ASAUd, Curia Arävescovile, Santo Ojfiäo, b. 9 (=1286), fasc. 
164, sentenza in Sententiarum 1-11-111 b. 58 (=1335). 

24 Sulla vicenda cfr. Cavazza: La Riforma nel patriarcato 
d'Aquileia, pp. 29-31. 

Nonostante i problemi giurisdizionali dovuti al 
fatto che il prete aveva operato nella diocesi di Ljub-
ljana, il caso fu trattato dai giudici di fede della dio-
cesi aquileiese, che il 17 luglio 1587 gli imposero 
l'abiura, recitata nella chiesa di San Giovanni in 
Piazza a Udine, e il giorno successivo lo con-
dannarono al carcere perpetuo, all'abbandono 
dell'abito e a penitenze salutari con grande scon-
forto degli Stati Provinciali di Ljubljana che conti-
nuarono ad attivarsi per la sua liberazione. Ope-
razione che si concretizzö il 3 agosto del 1589, 
quando alle ore 20 svenne scoperta la sua evasione, 
assieme ad altri nove condannati, dalla cella detta »il 

fornm e il suo reintegro da parte degli Stati Pro-
vinciali nelle funzioni precedenti. 

Ma l'anno successivo fu nuovamente catturato, 
condotto a Gradišča e quindi imbarcato a Duino, 
trasferito a Venezia ed estradato nei territori ponti-
fici nel maggio del 1590. 

Durante i cinque anni di permanenza nel carcere 
del Sant'Ufficio romano fu compagno di sventura 
dei piü noti eretici italiani dell'epoca: Giovanni 
Battista Clario, Tommaso Campanella, Francesco 
Pucci e Giordano Bruno. Di questi ultimi due con-
divise anche l'atroce sorte, come risulta da questo 
breve stralcio della sentenza emessa il 9 maggio 
1595:« 

/1121r/ : »(... ') Dicemo, pronuntiamo, sententiamo et 
dechiaramo te Pietro predello esser herelico relasso, impeni-
tente, pertinente, incorrigibile et ostinato etperdb esser incorso 
in tutte le censure ecclesiastiche et pene dalli sacri canoni, lesgi 
et constitutioni cost generali come particolari a tali herelici 
confessi, fusilivi, relassi, impenitenti, incorrigibili pertinad et j J o J o J 
ostinati imposte, et tra le altre nella confiscatione de tutti i 
beni mobili et immobili, ragioni ed attioni che ti rilrovassi 
havere. Dichiarando quellt doversi applicare, si come gli 
applicamo al fisco deU'lnquisitione d'Udine, e come tale ti 
degradiamo verbalmente et dechiaramo dover esser degradalo, 
si come ordinamo et commandamo che sii attualmente 
desradalo da tutti «li ordini ecclesiastici mamori et minori o o oo 
mili quali / 1121v / sei constituito secondo l'ordine dei sacri 
canoni et dover esser scacciato si come ti scacdamo dal foro 
nostra ecclesiastico et dalla nostra santa et Immaculata Chiesa 
della cui misericordia ti sei reso indegno et dover esser 
rilas dato alia corte seculare, si come ti rilasüamo alia corte di 
monsimor oovernatore di Koma, oven al suo luoootenente o o o 
criminale per punirti delle debile pene; pregandolo pero 
efftcacemenle che vodia mitimre il rispre delle lern area la JJ o o o oo 
pena della tua persona, che sta sen^a pericolo di morte o 
mutilamento di membro. 

Cost dicemo, pronuntiamo, sententiamo, dechiaramo, de-
gradiamo, commandiamo, et ordiniamo scacdamo, rilasd-

2 5 ACDF, St.St., L3-a, cc. da 1120v a 1122r. 



amo, et pmhiamo in questo et in orni altro mklior modo et j o i o o 
forma chepotemo e dovemo di ragione. (..).<. 

Kupljenik, considerate »re laps m dai giudici e fer-
mo nella sua fede fu arso vivo sul rogo a Campo dei 
Fiori il 20 maggio 1595. 

Procedura sommaria contro Filippo Rodolfo 

II17 gennaio 1595 si presentö al convento di San 
Francesco interiore di Udine, sede del Sant'Ufficio, 
il quindicenne Filippo Rodolfo fu Tiburzio, servo in 
casa dei conti di Brugnera.26 All'inquisitore fra 
Giovanni Battista Angelucci da Perugia (1587-1598) 
il giovane racconto di essere nato a Senosecchia 
[Senožeče] da padre luterano e madre cattolica e di 
essere stato allevato nella fede luterana, alia pre-
matura morte del padre era stato mandato come 
famiglio presso i conti di Brugnera che avevano in-
sistito affinche si convertisse alia fede cattolica. Fi-
lippo allora si era recato dal parroco il quale lo aveva 
mandato dall'inquisitore, cosa che il ragazzo aveva 
fatto volentieri perche diceva di voler vivere da 
buon cristiano come tutti nella casa del conte. Fra 
Angelucci gli chiese di recitare le orazioni principali, 
se voleva rinunciare alia fede luterana e aderire a 
quella cattolica, ricevuta una risposta affermativa lo 
fece abiurare, lo accolse nel grembo di Santa madre 
Chiesa e gli commino delle non specificate peni-
tenze salutari. 

Processo formale contro Giorgio Rose 

Giorgio Rose della diocesi di Trieste: »havendo 
celebrato messa et amministrato li sacramenti del battesimo et 
della peniten^a non essendo sacerdole (...) processato da 
monsignor nun^o apostolico in Grat\ vien condannato (...) 
allagalera in vila«. 

Questo si legge sul frontespizio del fascicolo 
processuale che reca la data del 24 settembre 1612 e 
in cui e contenuto anche un brevissimo riassunto 
della vicenda unitamente ad alcune lettere,27 mentre 
la documentazione inquisitoriale e archiviata in 
un'altra serie28 e contiene una copia parziale del pro-
cesso iniziato il 6 gennaio 1612 dall'arcidiacono della 
Carniola inferiore e preposito di Novo Mesto [Ru-
dolfswert] pre Marco Chunius [Kunej] e succes-
sivamente rimesso al patriarca di Aquileia e all'in-

2 6 ASAUd, Curia Ardvescovile, Santo Ojfido, b. 12 (—1289), fasc. 
249. 

27 ASAUd, Curia Ardvescovile, Santo Ojfido, b. 23 (=1300), fasc. 
746. 

2 8 ASAUd, Curia Ardvescovile, serie »Chiese a parte imperii«, b. 
750, fasc. «Trieste e G rado», cc. 171r-191r. 

quisitore per ordine della Congregazione del 
Sant'Ufficio. 

Giorgio Rose, lui cosi firmo i documenti ma 
viene trascritto anche come Rosse o Rossler o Cos-
sa, era originario di Tomadio nel Carso [Tomaj] ed 
era stato ordinato mcolitusv, dal vescovo Ursino di 
Trieste. In qualitä di cooperatore del parroco Gre-
gorio Velano celebro la prima messa a Santo Ste-
fano in Sair [Ziri], in seguito come cooperatore del 
parroco Cristoforo Planchelio a Circhniza [Cerk-
nica] la sua attivitä non si limito alia celebrazione 
della messa: amministrava il battesimo, la confes-
sione e la comunione. 

Venne catturato durante la visita pastorale di pre 
Marco Chunius nei pressi di San Rupertus [Sent-
rupert] nella Carniola inferiore. L'arcidiacono inizio 
il processo interrogando l'imputato, che ammise tut-
te le colpe a lui addebitate, e contemporaneamente 
invio gli atti a «monsignor il vescovo di Troia nuntio 
apostolico di Graz». II nunzio, dopo aver contattato 
la Congregazione del Sant'Ufficio, scrisse al patri-
arca riferendogli le decisioni del cardinale Borghese 
che rimetteva la causa »alia integrita e %elo del patriarca«. 
II cardinale Arrigoni il 28 marzo 1612 ordino al 
patriarca e all'inquisitore di processare l'imputato, di 
fornirgli un avvocato difensore e poi di spedire tutta 
la documentazione a Roma. 

II 9 maggio 1612, a Udine, l'inquisitore fra Igna-
zio Pino da Cagli (1608-1613) e il vicario patriarcale 
Francesco Franco interrogarono Giorgio Rose, che 
confermö la deposizione rilasciata all'arcidiacono e 
si penti di quanta aveva fatto. 

La sentenza fu emanata il 6 settembre dello stes-
so anno e prevedeva la riconciliazione de vehementi, 
l'abiura, l'inabilitä all'ordine sacro in perpetuo, la 
relegazione perpetua in un monastero come servo, il 
digiuno e la recita dei sette salmi penitenziali tre 
volte la settimana, la disciplina ogni lunedi, la con-
fessione e la comunione ogni domenica. 

La pena impostagli dal nunzio di Graz gli era 
stata commutata in carcere perpetuo da scontare 
presso »il monastero degli \•occolanti dello di Monte Santo 
quattro miglia lontano da Gorilia«, perche durante 
un'evasione dal carcere lui non era fuggito assieme 
agli altri dicendo woler adempir la peniten^a impostagli 
per i suoi faith. L'inquisitore lo fece quindi condurre 
al monastero, ma dopo i primi due mesi nei quali 
mostro di essersi pentito e di svolgere le mansioni 
piü umili »poi diventa insolente, non vuol piü servim, 
minacciando di bastonare il padre guardiano. Fra 
Ignazio Pino si rivolse al conte Raimondo della Tor-
re e gli chiese di ospitarlo nel convento dei serviti di 
Duino, ma i problemi continuarono: il conte prima 
lo assunse come stalliere, ma inutilmente, alia fine 



Rose venne incarcerate a Duino e della sua sorte 
non si hanno piü notizie. 

Denuncia contro Lorenzo, libero barone d 'Ech 

Se nei primi tre processi brevemente esaminati il 
Sant'Ufficio udinese, in seguito a una denuncia, 
intervenne direttamente per delitti contro la fede 
commessi in territori imperiali, questo caso e para-
digmatico del cambiamento di comportamento 
dell'Inquisizione, avvenuto dopo il 1598 come ab-
biamo visto, e della sua impossibilitä a processare 
sudditi imperiali. 

Si tratta in questo caso della denuncia, awenuta 
il 20 febbraio 1619, da parte di pre Fortunato 
Marchiondelli pievano della chiesa della Beata Ver-
gine a Canale di Ronzina [Ročinj] contro Lorenzo, 
libero barone d'Ech, per proposizioni eretiche.29 

Pre Fortunato denuncio il barone all'inquisitore 
fra Domenico Vico da Osimo (1614-1629) e al vi-
cario patriarcale Francesco Franco, premettendo di 
non essersi presentato per odio, »mala sodisfatione« o 
altro, ma solo per interesse »del %elo di Dio e della salute 
de lie anime che devo salvare come curatm. Affermö che il 
nobile viveva da luterano: non andava a messa, 
mangiava cibi proibiti nei giorni proibiti e leggeva 
libri »eretid«, rincarö la dose affermando che aveva 
convocato i suoi contadini dicendo che la vera 
religione era quella luterana. Tutto questo lui non lo 
aveva sentito o visto personalmente, ma gli era stato 
riferito da Biagio Cargnello, Stefano Cuz, Giuseppe 
Locatelli e dallo stesso servitore del barone un certo 
»P'archil, che significa in nostra linma Barlholomem. 

O J O 

La denuncia rimase lettera morta, l'inquisitore 
non indago ulteriormente e il barone d'Ech con-
tinuo a professare il Credo luterano. 

Procedura sommaria contro Marino Sporeni 

Gli ultimi due casi che esamineremo awennero 
in territori attualmente sloveni, ma all'epoca sotto-
posti alia giurisdizione veneziana e non a quella im-
periale. 

Lunedi 14 aprile 1653, al cospetto di fra Fran-
cesco Maria Bargio, vicario dell'inquisitore fra Giu-
lio Missini da Orvieto (1645-1653), e del cancelliere 
fra Paolo da Genova si presento Marino Sporeni fu 
Teofrasto per sgravare la propria coscienza.30 II 
notaio Sporeni racconto che cinque anni prima, 

2 9 ASAUd, Curia Ardvescovile, Santo Ojfido, b. 23 (—1300), fasc. 
795. 

30 ASAUd, Curia Ardvescovile, Santo Ojfido, b. 38 (=1315), fasc. 
248. 

mentre era coadiutore del reggimento di Marco 
Antonio Grimani a Capodistria [Koper], aveva ac-
quistato dal libraio Giovanni Battista Soriano II 
corriere svaligialo e aveva letto La rele di Vulcano, 
entrambe opere di Ferrante Pallavicino messe 
all'Indice'31 e chiese perdono del reato commesso. A 
questo punto il vicario dopo avergli chiesto, com'era 
prassi abituale, se viveva da buon cristiano fre-
quentando la messa e awicinandosi regolarmente ai 
sacramenti della confessione e comunione lo dimise 
senza sanzioni imponendogli il giuramento di man-
tenere il silenzio su quanto detto durante la sua de-
posizione. 

Informazioni contro U g o Ughi 

Quest'ultimo caso ci da conto anche della colla-
borazione esistente fra i vari uffici inquisitoriali pe-
riferici presenti sui territori soggetti alia Repubblica 
di Venezia. 

Si tratta di una richiesta di informazioni da parte 
dell'inquisitore di Capodistria fra Mauro Andreoz-
zini o Andriocini da Roma all'inquisitore di Udine 
fra Giovanni Antonio Angeli da Bologna (1704-
1724) riguardanti la denuncia e il conseguente pro-
cesso contro Ugo Ughi per bestemmie ereticali, pro-
posizioni eretiche, cibi proibiti e mancata pratica dei 
sacramenti, i delitti contro la fede contestati si erano 
svolti a Isola d'Istria [Izola].32 

In allegata alia richiesta c'e uno stralcio del pro-
cesso celebrato a Capodistria che ci fornisce un bre-
ve riassunto dei fatti. II 22 aprile 1711 nei palazzo 
episcopale di Capodistria alia presenza del vescovo 
Paolo Naldini, dell'inquisitore, del podestä e capi-
tano Francesco Maria Maripetro \Malipier()?\ e del 
notaio del Sant'Ufficio fra Felice Mariottini com-
parve il dottor Giuseppe Ugho [Ughi\ da Isola 
d'Istria. L'uomo dichiaro «per zelo e per obbligo del 
confessore» che suo figlio Ugo Ughi di anni 27 nei 
primi giorni di marzo aveva detto: »che Dio non e Dio, 
ne lo s lima per Iddio, ne giusto, e d'abbruciarlo se potesse e 
d'amma^arlo anco in delo e che per non potere farlo 
abbrucerebbe se avesse in suo potere un Crista di legnm. 

Testimoni del fatto erano stati sua moglie Maria, 

31 Delia nobile famiglia dei marchesi di Parma e Piacenza, era 
nato a Piacenza il 23 marzo 1615, diventato canonico re-
golare della Passione a Milano, poi miscredente e autore 
prolifico di libri e libelli scandalosi e dissacratori, che ven-
nero ben presto inseriti adl'Indke dei äbri proibiti, venne ar-
restato ad Avignone, possedimento pontificio, processato 
duramente, compresa la tortura e infine decapitato il 4 
marzo 1644. 

3 2 ASAUd, Curia Ardvescovile, Santo Ojfido, b. 52 (=1329), 
fascicoli 14 e 15. 



la figlia Maria, Cornelia moglie di Ugo, Franceschina 
vedova di Stefano Spiller e Marietta moglie di Pietro 
Vascotto »detto Lugherm. Alia presenza degli stessi 
testimoni aveva anche dichiarato che la Vergine non 
era Vergine e aveva aggiunto che »pudpiü il diavolo che 
Dio (...) e che vadano tutti a farsi bu^erare«, si vantava di 
»non esserci al mondo bestemmiatore masgiore di luk, e di 
aver mangiato cibi proibiti il sabato. Aveva inoltre 
vietato a sua madre di insegnare le orazioni al 
nipote, dicendo che lui era luterano e »Cavaliere del 
Diavolo«; raramente si recava a messa e non si co-
municava mai. Nonostante i tentativi di correzione 
ed ammonimento del padre e le promesse di 
emendarsi, continuava a peccare, anche perche 
dedito solo al cibo e al bere. 

L'ultima carta conservata nel fascicolo ci spiega il 
motivo della richiesta di collaborazione da parte 
dell'inquisitore giustinopolitano: si tratta di un foglio 
con le domande da porre a Cornelia, la moglie di 
Ugo Ughi, ml presente carcerala pro Interesse Sancti 
Officii"« a Udine. 

Di questa vicenda le carte conservate presso 1'ar-
chivio udinese non ci danno ulteriori notizie, come 
neppure dei motivi della carcerazione di Cornelia. 

Conclusioni 

Nell'illustrare le vicende processuali ci siamo 
imbattuti in alcune questioni piü generali che a 
nostro avviso vale la pena di segnalare. 

La procedura sommaria contro il giovane Fi-
lippo Rodolfo e la denuncia di Giuseppe Ughi ci 
danno la misura di quanto poco volontarie fossero 
le »Jpontanee compari^ionk, entrambi infatti dichia-
rarono di essere stati mandati al Sant'Ufficio dal 
proprio parroco. Dagli studi analitici su fra Giro-
lamo Asteo da Pordenone e su fra Giulio Missini 
risulta che in piü della metä dei fascicoli esaminati 
riguardanti le spontanee comparizioni viene ripor-
tato che era stato il confessore a inviare il reo al 
Sant'Ufficio. 

L'intervento dei confessori per l'invio dei 
penitenti al giudice di fede e stato oggetto di analisi 
da parte degli storici, dato che appare indubbia la 
connessione fra il foro interno (confessione) e 
quello esterno (Sant'Ufficio): le confessioni dei fe-
deli fornivano ai sacerdoti informazioni sui delitti 
contro la fede commessi e i nomi dei colpevoli, ma 
la segretezza del sacramento vietava la divulgazione 
delle notizie ricevute. Se fosse venuta a mancare la 
certezza del segreto nessuno si sarebbe piü con-
fessato. II problema venne risolto intervenendo non 
sul sacramento, ma sul confessore attraverso il di-
vieto di assoluzione per read collegati all'eresia: il 

penitente doveva essere mandato al Sant'Ufficio. Le 
disposizioni che regolavano tale delicata materia 
furono emanate da Paolo IV il 5 gennaio 1559 e 
comunicate ai commissari dell'Inquisizione e ai con-
fessori il 25 dello stesso mese dal cardinale 
Ghislieri.33 

II processo contro Giorgio Rose solleva la 
questione sulla gravitä del reato di usurpazione di 
funzioni sacerdotali. Come per l'abuso di particole 
consacrate, anche per questo reato era prevista la 
pena di morte al primo processo: infatti la condanna 
capitale fu inflitta dall'Inquisizione padovana a fra 
Bernardino Marangoni da Vicenza nel 1610 e a fra 
Angelo Benedetto Ricci da Pavia nel 1631, e dalla 
sede bergamasca al chierico Angelo Butturino da 
Cazzago nel 1651:34 »La celebra^ione della messa sen%a 
l'ordine sacro e un delitto a se steinte e la sua gravitä consiste 
nell'indurre in idolatria i fedeli, che inconsapevolmente 
adorano ilpuro pane e vino come se fossero il corpo e il sangue 
di Cristo. L'abuso di particole consacrate e umalmente grave j o o 

per l'empietä sacrilega verso l'augustissimo sacramento (...). 
S ono tutti delitti san^ionati con la morte in bo lie papali (...).<. 

La sentenza comminata a Giorgio Rose a una 
prima lettura puö sembrare particolarmente severa, 
ma alia luce di quanto sopra esposto e delle di-
sposizioni papali in materia si deve ritenere che 
Giorgio »fu trattcito con misericordia«. 

La spontanea comparizione del notaio Marino 
Sporeni fa parte delle 114 procedure per libri pro-
ibiti avviate dall'inquisitore fra Giulio Missini nei 
suoi otto anni di attivitä. Questo dato e stato con-
siderate dagli storici una sorta di unicum nella re-
pressione di questo delitto contro la fede.35 In realtä 
lo studio su Missini dimostra che 1'elevato numero 
di procedimenti contro i possessori e lettori di libri 
proibiti fu la conseguenza di due fattori scatenanti: il 
processo e la morte in carcere del libraio gemonese 
Giovanni Pietro Franceschini, nella cui časa e bot-
tega vennero ritrovati una cinquantina di libri eretici, 
e il rogo pubblico voluto dall'inquisitore stesso nel 
dicembre del 1648. Fra Giulio non si mise alia caccia 
dei trasgressori e non pubblico editti a questo pro-
posito, si servi della morte in carcere di Fran-
ceschini, accentuo la pressione sui fedeli con il rogo 
dei libri e aspetto che i rei si presentassero al 
Sant'Ufficio.36 

Ultimo, ma non meno importante, e lo spunto 
che ci offre la denuncia contro Ugo Ughi da parte 

3 3 Prosperi: Tribunah della cosden^a, pp. 230-234: Brambilla: 
Alle angini del Sant'Ufficio, pp. 403-409. 

34 Del Col - Milani: Senza effusione di sangue, pp. 141-196, 
citazione a p. 167. 

3 5 Infelise: I litm proihiti, p. 78. 
3 6 Visintin: Uattivitä dell'inquisitore, pp.135-191. 



del padre che come testimoni a carico del figlio 
nomino la madre, la sorella e la moglie. Questo 
comportamento particolarmente odioso ai nostri 
occhi era imposto e pubblicato dai giudici di fede 
nell'editto che generalmente emanavano al momen-
ta del loro insediamento:37 »Se un fratello istesso, o un 
fioliuolo proprio, o ultra persona strettissimamente connunta j o j j J o 
vorrä segretamente persuackre ad alcuno alcuna cos a contra la 
religione et vera fede, cos tut non acconsenta, neporsa orecchio, o J J o 
ne habbia pieta di scampargli la vita, o di nasconderlo, ma lo 
pubblichi incontanente a cui si aspetta di farlo morire, et 
l'istesso denuntiante sta il primo a por la mano contra di 
quell'empio et tutto ilpopolo convenga a lapidarlo ad essempio 
et terror de gli altri"«. 

Senza dimenticare che l'omissione della denun-
cia era considerata un reato contro il Sant'Ufficio 
sanzionato con la scomunica latae sententiae e poteva 
essere perseguito nel foro inquisitoriale. 

Nel complesso il numero dei procedimenti rin-
tracciati contro abitanti dell'attuale territorio della 
Repubblica di Slovenia e molto basso, chiaro indice 
dei difficili rapporti esistenti fra l'Inquisizione e le 
autoritä statali che governavano questi territori. 

II tipo dei delitti contro la fede perseguiti e vario: 
questioni gravi per l'Inquisizione, come l'adesione 
alle dottrine della Riforma e la celebrazione della 
messa senza avere l'ordine sacro, ma anche sospetti 
leggeri di eresia come la lettura di libri proibiti, le 
bestemmie ereticali, il consumo di cibi proibiti, la 
mancata pratica dei sacramenti e la pretesa santitä 
nel caso della giovane contadina Lenca, che sot-
tolinea come soltanto la Chiesa poteva decidere 
riguardo alia santitä, non certamente i semplici 
credenti, riaffermando la differenza fra sincera fede 
e semplice credulitä. 

Sicuramente colpiscono molto di piü le dure 
sentenze contro pre Stefano da Arbe e Giorgio 
Rose, e soprattutto la condanna a morte, in quanto 
impenitente e relapso, di Peter Kupljenik rispetto 
alia benignitä usata nei confronti degli altri imputati, 
ma non va dimenticato che l'efficacia del controllo 
inquisitoriale era fondata piü sulla »nonnale cittivitä 
processuale« che sulle condanne capitali. 
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Povzetek 

SVETI URAD NA SLOVENSKEM OZEMLJU 

Prispevek obravnava inkvizicijske postopke, ki 
so jih vodili Sveti urad oglejskega patriarha in škofija 

Concordia (danes škofija Concordia-Pordenone), v 
katere so bili vključeni obtoženci, kraji in območja, 
ki se danes nahajajo na ozemlju Republike Slovenije. 

Uporabljeni viri, popisani v zadnjem zvezku 
»Inkvizicija oglejskega patriarha in Škofije Concordia, Pro-
cesni spisi, 1557— 1823« (L'inquisizione del patriarcato 
di Aquileia e della diocesi di Concordia. Gli atti 
processuali, 1557-1823), se hranijo v fondu Svetega 
urada Zgodovinskega arhiva videmske nadškofije. 

Cerkvena, inkvizicijska in političnajuris dikcija 
Nadzor nad pravovernostjo, ki jo je izvrševala 

rimska inkvizicija, sta opravljala verska sodnika: 
škof in inkvizitor. V novem veku politične meje niso 
sovpadale s škofijskimi, kar je oglejskemu patriarhu 
in inkvizitorju onemogočalo opravljanje njunega 
pooblastila nad vsemi ozemlji, pod njuno pristoj-
nostjo. Beneška republika je na svojih posestvih 
inkvizicijo dovolila, a jo je podvrgla močnemu nad-
zoru. Habsburžani z druge strani niso soglašali z 
vstopom inkvizicije na njihovih ozemljih, zato je 
nadzor nad verniki ostal izključna pravica škofov in 
apostolskega nuncija. 

Delovanje Svetega urada v Furlaniji 
V drugem delu so predstavljene nekatere splošne 

informacije, zadevajoče verske sodnike, sestavo so-
dišča Svetega urada v oglejski škofiji in dejanski in-
kvizicijski postopki: sodni pozivi, prijave, uradne 
informacije in procesi. 

Procesnifascikli 
V tem delu članka je podan bolj natančen kro-

nološki pregled odprtih postopkov videmskega Sve-
tega urada za zločine proti veri, ki so bili zagrešeni 
na sedanjem ozemlju Republike Slovenije: 

formalni proces proti duhovniku Štefanu da 
Ar be 
formalni proces proti Lenci Longo 
formalni proces proti Petru Kupljeniku 
skrajšani postopek proti Filipu Rodolfu 
formalni proces proti Juriju Rosi 

- prij ava proti Lovrencu baronu Echu 
skraj šani postopek proti Marinu Sporeniju 
obvestila proti Ugu Ughiju 

- zaključki 
Na koncu najdemo analizirane, predstavljene pa 

so še nekatere splošne ugotovitve, ki izvirajo iz pro-
učenih inkvizicijskih fasciklov in ponujajo pojasnila 
bodisi o načinu, na katerega je inkvizicija opravljala 
svoje delo nadzora nad verniki, bodisi o represivni 
aktivnosti do obnašanj, ki so veljala za heterodoks-
na. 


