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I principati ecclesiastici di Trento 
e di Bressanone dalle origini 
alla secolarinazione del 1236 
di I g i ~ ~ i o  Rogger 

I .  Attrbito geografico 

Pur stvertendo che la t e r r i t o r i a l i t i i  2 un concet- 
to molto relntivo per i domini medievali, si puh schematiz- 
zare l'mbito geoSrafico dei due principsti vescovili di 
Trento e di Bressanone in mpporto ai  due momenti stori- 
ci che in certo qual modo rappresenmo Yinizio e la fine 
dei due principsti: le grandi donllzioni imperiali del seco- 
10 X I  e In secolarizazione delinitivn d d  1803 I. 

La donrizione di Cormdo I1 del 1027 determina I'ambito 
dei diritti di m n t a  conferiti aI  vescovato di BRESSANO- 

in unn Urmscrizione die cornprende la valle deli'Inn 
inferiore fino d o  Ziller, forse mche quelia dell'Im supe- 
riore fino al hlelach (0 d a  chiusa di Finstermüntz), poi 

* Per h B i b l i o m  gencnlc, dr. p. 223. ' Punto di rifuimcnto prinäpde sono Ic pmi dediute aiia regione 
nd Hislorisrbe &Ia d e  ~ ~ ; ~ r i c b i r c b e n  Aipenli~r+ edito a cun 

Ocsterrci~&&~ &d-e der Wisxnxhaftui di Irienna, in mo- 
do s p d c  i f o ~  no 15,21,22, 3 ,2S3,  Bb, 29, 33 d d a  bt~dgericht~- 
+!e (cditi 1910.1921) con i &ti\i volumi + illusC+one 3 N M  
d: 0. S m u ,  Ge~cbirbtt der GcticbIe Deul~cb~rrofs, \\7ien 1912 (Ar- 
chiv für ö~tcrr~ichis&~ Gdicf i te ,  102); H. \'OS \ 'OLEL~,  Da! 
welscbr Südlirol, iViui 1919. per 3 Tirolo todescq seyono alh.  Iavon 
dl 0. S m u  Pof;t ir~b-bu;~~ir~be Lmdesbescbrerbnrrg uon Trrol, I 
'l'+d: h'ordiirol, Wien 1 9 3  (MV für österrdchixhe Geschichte, 
107); Pa[ilircb-bisioriscbe Lcl;desbucbrribzng uon Südfirol, Inns- 
bnick 1937 (S&&tm, 40). Per ii Trentino: B. A I A L F A ~ ,  I 
cofrjitri del P r i r » i p ~ : ~  di TfeI:fo, in trlrdJvio storico per Tren!o! 
1'Isha c il T m M o „  11, 1663, pp. 1-32; A. Gu\~ ,  I <o?~jftrf 
notin' del P ~ ' ? : ~ P Z I ~  e Di& di Tretrfo, esmtto da A f f r  delIa 
Sociefd Itrlio~;a per il Progre~so delle Srirnze, V111 Riunionc, Roma, 

1916 (PP. 29). 



certamente la \Vipptd che sde  verso il Bremero e infine 
Pa valle dell'Isarco (con annessi la v d e  di Fassa e Livinal- 
longo) sino al nuovo con£ine della contea di Bolzano se- 
gnato da1 rio Time presso Chiusa e dal rio Bria presso 
Prato Tires. Ne1 1091 s'aggiunse per donazione di Enri- 
CO IV la contea di Pusteria, che si estendeva per se fino 
alla chiusa di Lienz, ma da Brunico in la era territorio 
immunitario di S. Candido appartenente fin da1 secolo 
V111 alla chiesa di Frisinga. In questa configurazione il 
territorio veniva a coincidere quasi completamente con 
quelli che erano allora i confini della diocesi ecclesiastica 
di Bressanone. 

Le donazioni fatte nel 1027 d vescovato di TRENTO com- 
prendevano le tre circoscrizioni politiche seguenti: 

a) da contea di Venosta, che si estendeva da Pontslt in 
Engadina (presso Zernez), al di qua del passo di Resia fin 
nella zona di Merano, dove il confine era segnnto presso 
Te1 sulla destra dell'Adige e dal rio di Gargazzone sulla 
sinistra. Ecclesiasticamente la regione apparteneva d a  dio- 
cesi di Coira fino ali'acqua del Passirio, menue la parroc- 
chia di Maia era uentina; 

b) da contea di Bolzano, stralciata forse in questa occasio- 
ne dalla precedente contea Norica (Norital: Val dell'Isar- 
CO pih IVipptal) e circoscritta entro i confini: rio di 
Gargazzone, corso ddi'Adige £in n d a  zona di Laives ver- 
so ovest e sud, cioE verso il limite del vecchio ducato 
longobardo di Trento; rio Tinne (,pr. Chiusa), Isarco e 
.rio Bria verso nord, cioe verso d dominio temporale di 
Bressanone. Ecclesiasticiunente la regione apparteneva 31- 
la diocesi di Trento, sdvo una piccola fascia fra In Val 
d'Ega e Tires, che era rimasta d a  diocesi di Bressanone; 

C) da contea di Trento, a& l'es ducato longobardo, i cui 
confini a nord (Teli-Adige-Laives), a ovest (indudendo 
Giudicarie, Rendena, Val di Sole) e a sud (comprenden- 
do Ala, Avio, Brentonico) si consen7ano immutati2. A 

2 L'opinionc dircrsa di 1'. G~IOMIETTX-P. GIIUSOLE, Romatrifd e 



est forse ci fu ael 1027 un ritocco, che accorcih I'antico 
ducato da1 Cismon a Novaledo per dare spazio maggiore 
d a  contea di Feltre. Rispetto a i  con£ini della giurisdizio- 
ne spirituale delia diocesi vi sono discrepanze notevoli 
per le parroodiie di Avio e di Brentonico, che permango- 
no d a  diocesi di Verona e per l'alta Valsugana (pievi di 
Cdceranica e di Pergine) che nppartengono d a  diocesi 
di Feltre. 

Del vasto territorio, apparentemente continuo per il comu- 
ne denominatore dei diritti di contea conferiti ai due ve- 
scovi, n e 1 1 8 0 3 sopraivirono solamente delle isole, 
pih o meno grandi. I1 loro potere temporale e andato 
riducendosi in superficie a molto meno della meta, per 
un processo storico che ha ragiunto la sua maturazione 
fina da1 secolo XXI, anzi in grm parte si k stabilizzato 
gih nel secolo XIV. 

Piu colpito da1 processo di riduzione e il principato vesco- 
vile di B r e s s a n  o n e. Esso consenla ii astrctto di Bres- 
sanone con le giurisdizioni coliegate di Albes, hilonteponen- 
te, TWa Alayer (Sdern), Vandoies di sotto e Luson; di 
Brunico, col giudiiio di Anterselva; Chiuss, coi giudizi di 
h f o n s ,  Verdignes, Velturno, Tim; i tre distretti ladini 
di S. hiartino in Badia (Thurn), Fassa e Livinallongo. 
Un'aren di complessivi 900 kmq. con 26.000 sudditi. Inol- 
tre Bressanone consenva un residuo di possessi situati 
fuori dei confini regionali: ii giudizio di h r a s ,  d e  por- 
te di Lienz, e In giurisdizione di Veldcs in Carniola. 11 
principato 6 ormai un complcsso di frammenti slegau e 
discon tinui. 

T r e n t o riusci a consenlare attmverso le vicissitudini sto- 
riche unn m n ~ i o r e  compatt-. Perduta In Venosta e BOI- 

Afediorco nriiu 1 7 ~ .  ~~sn,:~, ~ o ~ c r c t o  1965, pp. 197 5s. per qupto 
rjearda il anf inc  dd mmitato di Trcnto verso Sud O fondata sull'ya- 
p3au disunycrr fm IVcstaione dci diritti comidi C IC piopricth 
lmmunitanc. w a t e  iri-ccct&iic pcr Ic stase ragioni sernbmno 
Ic PrSomalYioni al-rnte 3 proposito del bwo S m  in P. CHIUSO- 

lrrre dcl bam S m ,  Rovurto 1971, pp. 119-166. 



zano, Passate in dominio tirolese la bassa Valsugana e la 
zona di Rovereto, Trento arrotonda il suo territorio intor- 
no alla pretura centrale (fino a Lavis e Mezzolombardo 
da un lato, fino a Cdiano dali'altro), conserva ie valli di 
Non e di Sole (intersecate dai domini tirolesi di Flavon, 
Spaur e Castelfondo), le Giudicarie (ad eccezione dei do- 
mini degli Arco e dei Lodron di pertinenza tirolese), i 
Quattro Vicariati (Mori, Brentonico, Avio, Ala), Pergine, 
Levico e Fiemrne. La sua consistenza 6 di 4.000 kmq., 
con 147.000 abitanti. 

11. Forttzazione dei due donzirti ecclesiastici 

T r e a t o : per Tcento la storiografia tende generalmente a 
privilegiare I'acquisizione dei diritti di contea, come un 
blocco istantaneo e completo di competenze che equivdgo- 
no praticamente alla sovranid. Contribuisce a crenre que- 
sta prospettiva la stessa situazione delle fonti: i diploma- 
bari trentini non conservano dtri d q m e n t i  di donazioni 
minori fino alla seconda meta del sec010 XI. Cosl la dona- 
zione dell'irnperatore Corrado 11, espressa nei due diplo- 
mi del 31 maggio e deli'l giugno 1027 viene vista sempli- 
cemente come l'atto di fondazione del principato vescovi- 
le 4. 

3 Cfr. 0. STOLZ, Geschicbfe des Lander Tirol. at., vol. I ,  pp. 430-434 
e J. KÖGL, Lo souranild, at., pp. 3-11, con bibvogr;ifia ivi indimta. A. 
HUBER, Die Et~tstebrrtag der welflrcben Teniforien der Hochstijfer 
Trient rrnd Brixen, in ahchiv fur östmkhische Geschichtev, 
XLIII/2, 1882, pp. 611-54; F .  HUTER. V e g e  der politischen Ratimbil- 
dung irn t?zit~lerer; Alpensfiick, in Die Alpen in der europäischer; Geschi- 
chte des Aiittelalters (Iortnge und Forschungen, X), KonstmStutt- 
gart 1965, pp. 245-260. 
4 F. HUTER, Tirofer Urkrindenbucb, at, ~ 0 1 .  I ,  nn. 51 e 52, porta ii 
riferimento aiie vaie edizioni e ii sunto delle dixussioni am I'autenti- 
cita dci due documenti e k loro adizione. Testo integde in AIGH: 
Diplomafa regunr et irrzperatomttl Germanire, -IV, p. 143, n. 101 e p. 
144, n. 102, oppure in B. BOSTLLI, h>of i~e ,  at., v01. 11, pp. 369-73. I 
dubbi sollevati di retente contro I'autenticitA del primo (e in favorc 
del secondo) dei due documcnti da P. CHNSOLE, Frr proprio Conado 
I I  a fondare il Principafo vescocfle di  Trenfo?, in aStudi Trentini di 
Scienze storiche~, =V, 1966, pp. 286-97, sono da verificarc medimte 



Ne1 primo dei due documenti l'imperatore dona in pro- 
prio alla Chiesa di Trento e aI vescovo Udalrico I1 quel- 
la che qui 2 chiamata la contea di Trento, con tutte le 
prerogative con cui prima l'avevano posseduta in feudo i 
duchi, i conti e i marchesi, esimendo esplicitamente il 
donatario da ogni soggezione a duchi, marchesi, conti, 
visconti, gastaldi o altri funzionari di qualsiasi rango che 
pretendessero ingerirsi. I1 testo dice:' 

«Comiutum Tridentinum cum omnibus suis pertinentiis e t  utilita- 
tibus iiiis, quibus cum duces comites sive m d o n e s  huc usque 
beneficii nomine haberc visi sunt . . . in proprium cum districtis pla- 
citis cunctisque pubiicis functionibus et redibitionibus eidem supra 
nominate ecclesiae et Uddrico episcopo suisque successoribus im- 
perpetuum damus tndimus atque confirmmus. . . eo videlicet tenore 
ut nullus dux mmhio comes viicecornes gast3ldio sive &qua regni 
nostri magna vel p m a  persona supra dictum epismpum vel suos 
successores inquietare molesme seu etiam intromittere iiceret 
audeatn. 

Giustamente 6 stato sottolineato il valore singolare di que- 
sto conferimento. A rigore esso non presenta i caratteri 
di una investitura feudale, ma di una donazione «in pro- 
prium jus et domini~m»~.  Senza scorporare il territorio 
da quello dd'impero, essa 10 consegnn in mani ecclesiasti- 
che. 11 vescovo, che comunque dipende dall'imperatore 
pih che i conti laici erediari, assume verso l'impero que- 
gli oneri che prima avevano i conti, in modo speciale 
l'obbligo di partecipare d i e  spedizioni militari. Egli suben- 
tra in duogo dei conti e dei duchi ml.i'autorit3. di tenere 
giudizi e di imporre sentenze penali (disfrictirs), nella fa- 
coltii di promuovere e presiedere proprie diete locali san- 
zionandone le decisioni (placita) 6, nel diritto di riscuote- 

un serio esme paleopfim, diplomatim e storico; come finom esposti 
non mi sembmo sufficienti per nbbmdonare i'opinione seguita fin 
qui dagii studiosi suli'argomento. 

Come diM qudchc giomo piu W& ii diploma d d o  stesso Comdo 
I1 n fnvorc di Brnsanone, V. sotto. 

F i o  d l o n  ii vemvo di Trento ava.3 dot-uto partecipm ai placiti 
dei marchesi di \ h r i 3 ,  dr. J. Fr-, Forscburxge~~ zrrr Reicbs- 
und Recbtsgcscbirbte Italiens, vol. I, Innsbruck 1866, p. 269 e E. 
  VER UNS^, Oesteneicbiscbe, at., p. 580. 



E tributi (publicae frrnctiones) mme pure di imporre mul- 
te , e ammende (redibitiones). 

Per il comitato di Trento il documento parla esplicitamen- 
te di un potere ducale. La terminologia ricorda nomind- 
mente l'organismo del vecchio ducato longobardo, il cui 
ambito geografico coincide sostanzialmente con quello del- 
la donazione7. Ma al di 12 d d a  reminiscenza storica, il 
diploma imperiale sancisce espressamente una piena esen- 
zione dall'ambito del ducato, vale a dire un distacco defi- 
n i t i v ~  d& contea di Trento dai limitrofi ducati di Carin- 
zia o di Baviera e una equiparazione completa del vesco- 
vo al rango del Conte e anche del duca. Cosl non si 
riscontra mai negli anni seguenti un indizio di dipenden- 
za dei vescovi di Trento da1 ducato limitrofo o un segno 
qualsiasi di appartenenza ad esso. I3 titolo che essi condu- 
cono e che qualifica la loro posizione & quello di «dux, 
marchio et Comes». Per l'epoca anteriore a l  sec010 XI11 
esso e molto piu significativo del titolo di princeps, che 
assume significato specifico solo pih tardis. 

La donazione della contea di Bolzano e di q u d a  di Veno- 
sta, nella formulazione a noi pen7enuta, 6 ricalcata sulla 
stessa formula della precedente. La Venosta apparteneva 
alla Rezia Curiense e quindi non al ducato di Baviera. La 
contea di Bolzano era stata stralciata proprio allora d d a  
contea di Valle Norica (Norital) e quindi scorporata dd- 
la compagine del ducato bavarese9. Era naturale quindi 
che si estendesse anche a queste regioni la medesima cate- 
goria di potestii ducale che il vescovo di Trento aveva 
acquistato sul territorio m-longobardo. I1 documento del 
1" giugno 1027, anche se discusso <nella sua autenticiti 

7 A quanto sembra il nomc era srato consmato s a l t u ~ m e n t c  nnche 
dopo il uollo del r e p o  longobardo, e dtermto con quclio di nzarca 
nel corso del s w l o  X. Ch. J. KöcL, La sovra~rif2, at., pp. 4-5; H. 
vox VOLTELINI, Erlärr~errrngetr, at., p. 130. 
8 Cfr. J. KÖGL, La sovracit2, at., pp. 7-8; J. FICKER, VOY~J Reichs- 
fiirstetrstattde, vol I, Innsbruck 1661, pp. 14-27, 132, 143. 
9 Cfr. R. HEUDERGER, Die BegrEzdung des Brixner Fiirster~trrrns, in 
«Der Scli!ernu, VIII, 1927, pp. 187-89. 



originaria perche trasmesso solo da copie tardive, 6 cos'l 
ricalcato dal modello del documento precedente da testi- 
moniare l'applicazione del medesimo concetto di potere 
anche alle due contee alto-atesineio. 

Tuttavia, anche in presenza di questi risultati istantanei 
e completi dell'anno 1027, non mancano nemmeno a 
Trento Je uacce di Uno sviluppo piii graduale e scacliona- 
to del potere temporale dei vescovi. 

I n  ordine cronologico, prescindendo dalle considerazioni 
che si possono fare in linen deduttiva da quanto si sa 
sulle immunit3. vescovili neli'epoca carolingia e ottonica, 
si apprende da un'indicazione di Liutprando cremonese 
che il famigerato arcivescovo hlanasse di Arles, divenuto 
vescovo di Trento nel 933 per volont; di re Ugo di 
Provenza,-tenne fino ali'anno 945 anche la tlrarca di Tren- 
toil. Egli pub pertanto venir considerato come il primo 
vescovo di Trento investito di poteri ternporali, di cui si 
abbia notizia esplicita Dovrebbe seguire poi, secondo 
un celebre intenrento di H. Bresslau sul quale non 2 
ancor spenta la discussioneu, una prima donazione di 
diritti comitali ad Opera dell'imperatore Enrico 11, collega- 

l0 Testo e rissunto d& disnissionc in F. HUTER, Tiroler Urkrrrrdetr- 
buch, cit., vol. I, n. 52. 

*Ac nec his quidem contentus, Tridentinam adeptus est mamm; 
quo, impeiicnte diabolo, dum miles esse inciperet, episcopus esse desi- 
netu, in AfGH: Srripforcs. 111, p. 316. Lo staso autore, Ibidc111, p. 
3?1, rifcrisce die nel 945 Berengario ricnmndo in I tAa da113 Germa- 
nta pcr imposwsani del w o  cunmrdh con hhasse  1a resa del 
tcrritorio trentino. 
l2 Cfr. H. vos I'OLTEL~T, BeifrZge :ur Geschicbfe Tirols; I: Zur 
geisflicbe~~ lrerrcdturzg der Diözese Triet:; ittr 17. und 13. Jabrhrrn- 
der:, in aZcirchrift dcs Fadixmdcums~, I11 Folge, 1889, p. 21, 
nota 27. 
l3 H. BP~SLAU,  EYX'U~SC ~1 der; Dip!omet; Kocrods II, in «Neues 
Achiv der Gcsdischaft für altere deutsche GesdiichtsLmndc*! F m ,  
1908, pp. 106.23. AU'denco degli autori die- y y n o  in discunione 
su .quest0 punto (V. J. Köct, Ln rocrmrJa, at., pp.. 34) & da 
agiungerr: P. QIIUSOLE, Fu proprio Corr~do II, cit. Inadmtalmcnte 
notiamo die sc d e  don3zione ebbe Iuogo cffetti\.amentc ncli'ann? 
1004 6 pratiumente imporcibilc rifcrirh al vescovo Uddrico I, di 
18 prima noUria ~ r o n o l o ~ i u  r a e  nl 1007 (dr. A. COSTA, I vescovi di 
Trcnfo, Trento 1977, p. 62). 



ta con la sua discesa in Italia nel 1004. Dopo le donazio- 
ni del 1027, gia ricordate, si registra una conferma di 
diritti da parte di Federico Barbarossa nel i l G l  e soprat- 
tutto il conferimento d d a  regalia mineraria ad Opera del- 
10 stesso irnperatore nel 1189 ". 
Geograficamente le acquisizioni non si restringono entro 
l'ambito delle contee indicate. Ci fu un tentativ0 sugli 
inizi del secolo XI, di acquisire dalla chiesa di Frisinga il 
castello di Godego nel uevisano, che .non fu poi perfezio- 
nato ". Ne1 1082 il vescovo Enrico ebbe in feudo dall'im- 
peratore Enrico IST la corte di Castdaro h$antovano e 
nel 1167 il vescovo Adelpreto la contea di Garda da 
Federico Barbarossa lb. N d  secolo XI1 ü vescovo di Tren- 
to dava l'investitura all'abate di Gironda nel cremone- 
Se". Alla chiesa di Trento appartenevano in quel secolo 
anche la salina di Thaur nella v d e  dell'Inn, col castello 
e la parrocchiale di quel paese13. 

All'interno del territorio uentino 11autorit3. temporale del 
vescovo appare tutt'altro che compatta e uniforme. In  
Giudicarie i paesi di Breguzo, Bolbeno - e  Zuclo formano 
fino al 1284 un territorio immunitario del capitolo catte- 
drale di Verona, che vi esercitn anche la giurisdizione 
criminale. I1 capitolo cattedrde di Trento possiede e go- 
verna un suo territorio immunitario che comprende le 
terre di Villamontagna, di Sover e di Fierozzo19. La cor- 

14 In F. HUIER, Tiroler Urkucdenbucb, cit., vol. I ,  nn. 274, c 447; 
B. BONELLI, Nofizie, cit., vol. 11, pp. 417-18 e 492-93. 
15 Cfr. C. h h a i u ~ ~ c c ,  Hisforia Frisingenns, I /2,  A u ~ t a  1724, 
pp. 491-92. 
16 R. ~ N K ,  Codex ~ m g i a ~ u s ,  Wien 1852, p. 19; A. A L ~ E R ~  -POJA, 
UII feudo exfraferritorirle del principcfo di Trettio: Casiellaro Afanfo- 
vatro, Trento 1950; B. BO~TLLI, h'ofizir, cit., vol. 11, pp. 44246 
(Garda). 
17 B. BO~ELLI,  Notizie, at . ,  vol. XI, pp. 373-76. 
18 Dommento in F. HUTER, Tiro!er Urkundetrbttcb cit., vol. 111, n. 
1266; H. VON \'OLTELI~T, Der b!. Romedius und die SaIitte uon 
Tbatrr, in c<Veröffcntlichungcn des hluscums F:crdinuidcum~, V I I I ,  
1928, pp. 237-46; L. ROSATI, DOPO freni'anni di discussioni it~iortro a 
S. Romedio, Trcnto 1938, pp. 245.60. 
19 Ambedue i u s i   trat^ H. YOS \'OLTELC.T, Immuniläf, Grond- rrnd 



te di Riva appartiene alla chiesa di Verona fino al sec010 
XII-O. Dal 1135, anno delh fondazione, possiede un suo 
territorio immunitario anche ii monastero di S. Michele 
all'Adige ". S'aggiungono infine le immunitii di vari mona- 
steri tedeschi in Alto Adige. 

Anche nel rimanente territorio l'autoritii comitale dei ve- 
scovi di T m t o  si R& in modo molto diseguale. I n  
Venosta essa appare d 'at to pratico quasi fantomatica: 
da1 1140 In contea figura in man0 ai  conti di Tirolo, ed 
5 evidente che essa si inquadra fra le terre in cui il 
vescovo non si 5 riservato alcuna compartecipazione di 
diritti, per dirlo nei termini di un interessante lodo del- 
l'anno 1185". Ne11a contea di Boltano vjge piuttosto un 
regime di possesso consorzide fia il vescovo e i conti sud- 
detti, sempre possibile di nuovi slittamenti e di nuovi equi- 
librill. I1 ducato di Trento dovrebbe identificarsi, in buona 
Parte, col comitato «die ii \lescovo s'5 tenuto integrrilmente 
Per s&», sempre secondo la terminologin del lodo suddetto. 
In esso perb si situano le grandi isole di immunith «I$-, 
ca», come Je terre dei conti di Flavon e i possessi dei 
Conti di Appiano". 

leibbedicbe GcricbfrbirX.eit in Sü&tirol, in für österreichiichc 
h d i $ t e „  XCiV/II, 1907. pp. 311463; dello stcsso, Erläuferun- 
8eIJ. at., pp. 220-21, 119, 170-71. 
20 P. CIDUSOLE, k tene Lel Base S m ,  Rovcrcto 1971, PP. 179-89 
(dove si mmmcne 3 solito -X di confonduc propricd immunitliria 
a n  dintto di mntcr); H, \.OS \ r o ~ ~ ~ ,  Er~zterurJgeI~, cit., PP. 
2 w 1 .  
" F. HUTER, Die GrV~:dung~czf:eicb~:u~:gen YOI: Sf. Afirbael a. d. Ef- 
fcb, in a&-&i&&c =Mt,, )iLnr, 19.18, p. 28; H. \'OS \ 7 0 ~ ~ -  

Ittrmunität, &., P. j96; 0. STOLZ, Politiscbbistori~che L ~ ~ d e s -  
bescbreibur;g t.otr sudtjrol, at., pp. 219 ss. " F. HUTER, Tiro!er Urku~:de~:bacb, ät., 1, n. +23, da mcttcy in 
-0ne m n  il lodo pron-10 ar te  impcnde l ' m o  P m 3 1  
Ibidettr, n. 41.1; d a o  stesx>, LEI pofitiscbc~~ R?u?~~biIdu?~& at., 
P. 255. 
0. STOLZ. P ~ f i t i ~ c b b i ~ ~ ~ & b ~  ~ d c ~ b e s c b r e i b u ~ ~ g  YOIJ Südtirol, at., 

PP. 246 s.; F. H-, Trimt, fiI> d e r  Tirof, in aTirolcr Heimsm, U, 
19.17, pp. 57-65; ddlo stcsso, Wege der po!itircbe~z Rczmbi!du~~s, at., 
P. 256. 
'" H. \'ON \ ~ ~ L T E L ~ ? ,  EdZzilerunge~::, ät., pp. 119, 161-62; 0. STOLZ, 
Pof;tir~bbis~orircbe ~I;desbrscbrejb~~:g con SEdtiro!, at. 



B r e s s a n o n e: per Bressanonezj, anche in grazia della 
copiositi e della natura delle fonti archivistiche conservate, 
risalta molto maggiormente la progressivith d d  costituirsi 
del potere temporale e il molo eminente esercitato dall'i- 
stituto giuridico dell'immuniti. La contea figura come rrtz 

elemento accanto agli altri nel lungo processo evolutivo. 

Lo strato dei diritti immunitari si apre con un privilegio 
rilasciato al vescovo, ancora residente a Sabiona, da Ludo- 
vico il Germanico nell'anno 845; privilegio formulato in 
termini che ricalcano il tenore di andoghi documenti del 
tempo di Ludovico il Pio (del quale si ricorda anche una 
precedente donazione ma senza che si conservi il diplo- 
ma). I1 testo e paradigmatico per esemplificare come si 
esprimeva il contenuto dell'immuniti 

- il privilegio viene concesso con estensione a tutte le 
proprietii vescovili, presenti e future; 

- esso inibisce ai funzionari pubblici l'esercizio di deter- 
minate funzioni, elencate in particolare come: procedimen- 
ti giudiziari, incasso di £rede (ci& di penalith pecuniarie 
conseguenti ai processi), obblighi di ospitalitii e alberga- 
rie con i relativi emolumenti, esercizio di coercizione so- 
pra i sudditi della proprieti ecclesiastica, riscossione di 
tasse; 

- indirettamente risenra tali competenze al concessiona- 
rio dell'immunid: non nel senso che 10 stato vi rinunzi; 
ma ael senso che le funzioni di cui si fa menzione e gli 
obblighi verso 10 stato (seruifirrm regis, ospitalitii, assisten- 
za a eserciti, ecc.) li assume ora ii Signore dell'immunith. 

25 Oltre Ie fonti e bibliogdii atnte d a  Fine e in notc 1 C 7: 0. 
REDLIU~, Zur Gescbicbfe der Biscböfe ron Brixerr vom 10. bis irr das 
12. ]ahrhrrnderl, in aZciuchrift des Fcrdinandeumsm, 1II Fololp,L17'III, 
1884, pp. 1-52; I;. F A ~ U J E K .  Sfudief~ Zllr Vefl~fl~~!lrrngsgesc~~icble des 
Hochstiffer~ Brixen int Jfilfe!dfer, in aForschungcn und hlittcilungcn 
zur Geschichte T i L  und \'onrlbcrgss, VI, 1909, pp. 1.21, 113-126, 
209-249, 3U-347. 
z6 L. SANTIFALLEE, Die Urkusden, at., n. 1; I;. FAJE.~.~JEP., Str~dicrr 
cit., pp. 3 ss. 



Nell'S93 e nel 1048 il vescovo acquisi, con donazioni di 
re Arnolfo e deli'imperatore Enrico 111, il bmdo foresta- 
le su un vasto territorio in Pusteria, che abbracciava la 
v d e  di Anterselva e In zona che da S. Lorenzo arriva 
fino a hlilland, con retroterra nelle Dolomiti. E: ricono- 
sciuta l'irnportanza di queste bnndite forestali. Esse di . 
fatto non riservavano solo il diritto di caccia, ma ogni 
USO del territorio inforestato, in particolare il dissodamen- 
to e In colonizzzione dellrt terra, sulla quale il concessio- 
nario acquisiva cos'i una complem supremziri n. 

Ne1 901 il vescovo Znccaria otteneva da Ludovico il Fan- 
ciullo la corte regia di Prishna con tutte Je sue pcrtinen- 
ze. Essa verso la £ine di quel sec010 doveva divenire In 
nuova sede oescovile. La donazione non implicava trasferi- 
mento del diritto di contea ai vescovi; la corte, 2, come 
dice il documento, cioe si trova e permane nel comitato 
di RapotoS. 

Uns conferma delle concessioni precedenti, ad opera di 
Ottone I1 nel 978, suppone probabiiente d d e  difficol- 
t i  incontrate nell'esercizio delle imrnunita ~ossedute. Es- 
sa esplicita me~iormente In sogezione esclusiva degli 
bot>riiies ecclesiae al signore dell'immuni& o al suo awo- 
cato. Non contiene invece un a q e n t o  entitativo dell'im- 
munit3. stessa: Siurisdizione criminde e giurisdizione sui 
~emiliberi e sui liberi precaristi rirnanevano ancora d con- 
te B. 

1004 e nel 1011 ebb- luogo Ia donazione della pro- 
prieti di Ve]da in &do]3, con mtello e 30 masi, ad 

21 L. SA..TXFALLER, Die Ur.&y:dey:, Ot., nn. 3 C 46; I;. F ~ U J E R !  
.<dieri, Qt., pp. &g. sul signifiu~o C sul molo stonco du  
diritti di fonsta dr. H- %alrr>~s~=, P~trizcL> ut:d Lacdesberr, 
Gm-hO~n 1951, pp. 49 5s. c iurori i \ i  a1iti. 
28 L. SA~TIFALLEB, lljc Urksndtn, at., n. 4; A. SP.IRBER, tlus B r i X f t ~ ~  
"er&t:get:brit, 1. H&, 1925, pp. 31 ss. SuUn pcrsonditt C h politic=i 
di quest0 contc appaacntc  & famigiin bliverse di Diessen cfr. A. 
S p ~ ~ ~ ~ ~ ,  Dar Btzfum Scbioc~, cit, pp. 114-15. 
-J L- SANTIFALIEB Dir Ulkz>;iol, Qt., n. 9; A. SPAFJIU~, I7.2~ Bi~f~lrtf 
Sabiotia, cit., iw5; I * d i  dcl oontcnuto dr. I;. FAJDUJER, 
Sfudie~~, u1., pp. 10 ss. 



Opera dell'imperatore Enrico 11; nel 1040 e in anni suc- 
cessivi essa fu integrata con l'acquisizione di aotevoli bm- 
di forestali su territori adiacenti. Si costituiva cosl una 
delle grosse proprieti immunitarie della Chiesa di Bressa- 
none oltre i confini della regione %. Ne1 1111 e nel 1151 
seguono varie confenne dell'immuniti, rinnovate sul teno- 
re di quella del 978. Ancora nel 1402 si ha una confer- 
ma di essa da parte dell'autoriti duale Urolese, d a  qua- 
le premeva soprattutto corroborare le k u n i t i  localizza- 
te lontano da1 territorio, come quella di Veldes3'. 

A questa categoria di proprieG immunitarie si assomma 
la costeliazione di altri beni disseminati in loc&t2 molto 
disparate, dall'alta valie del Reno alla Carinzia, d6dYAlto 
Adige, al salisburghese, d a  Baviera. I titoli d'acquisto 
sono i piii svariati, dalie donazioni pubbliche e private, 
alle compere e alle permute. Per il solo pontificato del 
vescovo Altwin (1049-1097) i Iibri traditiolrutlt bressmo- 
nesi registrarono oltre 300 acquisti: Bressanone possede- 
va fra l'altro una corte vescovile a Regensburg, destinata 
certamente ad ospitare i vescovi nei loro soggiorni press0 
la corte ducale; temporaneamente ebbe an& l'abbazia 
di Disentis. Possiamo dispensarci dal fornire un elenco 
completo di questi beni, anche perch6 molti di essi rappre- 
sentarono un possesso temporaneo 

Passando ora a considerare come una sfera a Se stante il 
complesso degli jura cotrtitatrrs, cioe dei &itti di conten, 
si deve osservare come per Bressanone, pur con una docu- 
mentazione cosi vistosa, non si comprova l'esistenza di 
territori con alta giurisdizione o con giurisdizione sui pbe- 
ri prima del 1027. 11 primo conferimento di diritti di 
questo genere 5 rappresentato da1 diploma di Corrado I1 
del 7 giugno di quell'anno, rilnsciato a pochi giorni dai 

30 L. SANTIFALLER, Die Urkunden, at., nn. 1.1, 15, 20 e 21; K. 
FAJDUJER, Studien, cit., p. 20. 
31 Ibidettr, p. 20. 
31 Cfr. 0. REDLICH, Die Tradifionsbficber, cit.; L. S A ~ ~ F A L W ,  Die 
Urkirnden, cit., dati sommari in. A. SPAXBER, Da Bisfrrm Sabiotra, cit., 
pp. 111 ss.; dello stessa, Die Brix~ler Fiirstbiscböfi, et., pas~itrr. 



documenti di Trento U. Esso dona al vescovo di Bressmo- 
ne i diritti comitali neUa contea Norica (accorciata del 
comitato di Bolzmo, come detto) e n d a  v d e  del- 
1 ' 1 ~ .  La formulazione appare notevolmente piu lieve 
ehe nel caso di Trento: «in proprium tradimus. . . comita- 
turn quendm [o: quondm] IVelfoni commissum ab eo 
scilicet termine qui Tridmtin- 3 Prixinense dividit epi- 
Scopatum quousque longissime porrigitur in V d e  Enia- 
na, cum Clusa sub Sabionn sita, et ornni usu jureque ad 
eum legditer pertinente». 

P~MO seyente, nel 1028, s'agiunse il conferimento del- 
13 dogana di Chiusa, die, come diritto regale a se stante 
non ern hcluso n& donaione deli'anno p d e n t e .  Con 
I'occasione apprendiamo che il vescovo Hartwig aveva 
gii trasmesso il potere comitale d d a  zona al proprio fra- 
teUo Enghelberto". Ne1 1091 accede Ia nuova contea di 
Pusteria, per donazione dell'imperatore Enrico I S S .  Fede- 
rico Barbarossa nel 1179 conferiva al vescovo Enrico I11 
una serie di diritti regali, come q u d o  di istituire dogane 
e pedaggi, alm giurixiizione, diritti di molino, mercato e 
moneta; nel 1189 faceva se,pire d diritto minerario rela- 
t i v ~  d'argento, con risenra di meti del ricavato d'impe- 
ratore (d diritto fu dargnto nel 1217 a tutti i m e t a  e 
d sale, includmdo\ri mandie le miniere da rinvenire in futu- 
ro) %. 

Ne1 Ioro insieme i titoli acquisiti da Bressanone non so- 
no cosi completi come quelli del vescovo di Trento e lo 

U F. HUTER, TiroIer Urkundenburb, cit., n. 53; A C H :  Diplotrrata 
regum ef irrrperaforum Gematriae. nT, P. 46, n 103; 5. SANTIKALLER, 
Die Urkrlrrdetr, at . ,  n. 1s; R. HEUBERGER, DIP Begrundr~rrg, U!.; A. 
HUBER, Sfudierr, at. ,  PP. 62631; F. Hw, Wege der polrftsciletz 
h~ttrbi ldurr~,  at . ,  p. 253 s. 

Testo in L. S L ~ ~ F A L L E R ,  Die Urkucd~rr, cit., n. 19. e in AIGH: Di- 
plornata regun; e: inlperc;omnz Gerrnatrrae, N, n. 115; cfr. A. Hu- 
? E R ,  Die Errsfebur~g, cit., p. 635; A. S P ~ E R ,  Die Briwrer Fu"rstbischöfe, 
at. ,  pp. 43 5.5. 

JS a Q u e n h  cornitatum situm in r d c  PUS&D, L. S ~ F A L L E R ,  
Die Urkrrfrderr, at . ,  n. 21. 
% L. SANTIFALLER, Die Urkuzderr, dt . ,  nn. 45, 47 e 60. 



sviluppo e piii graduale. hhca il'esplicito riconoscim~to 
al vescovo deli'autorita ducale e l'esemione dal ducato 
competente3. Cosi rimane il problema di un'appartenen- 
za del vescovato di Bressanone al ducato di Baviera, ~ h e  
e dimostrata dalla regolare partecipazione dei vescovi d e  
diete ducali f i io al 1233. Con questo tuttavia lnon si pub 
parlare di vera sogezione o dipendenza: il vescovo di 
Bressanone non era vassdlo del duca di Baviera; la con- 
tea gli era conferita «in proprium jus et dominium»; 
l'investitura la riceveva dall'imperatore, verso il quale i 
vescovi di questo tempo, insigni guerrieri e politici, eserci- 
tavano un sen;izio diretto e immediat0 neue imprese mili- 
tari e nei consigli politici. Non C'& dubbio il m o d d ~  
impersonato da Trento inElu'i anche sul modo di intende- 
re il potere a Bressanone, fino a quando per lPulteriore 
estensione dei diritti regali (donGoni d d  1179 e del 
1217) e per il progrediente sfacelo delie vecchie compngi- 
ni ducali comune a tutta la Germania d d  1180 in poi, 
maturb quel concetto di prkapato ehe si codificri n d a  
prima meta del Duecentou. 

1.n Uno sguardo complessivo sulla stmttura dei due territo- 
ri ecclesiastici per questi primi secoli risaltano andogie 
differenze. Bressanone si tiene mcorata maggi'ormente ai 
diritti derivanti dall'immunit?i9; non e un caso Se dopo 
le travagliate vicende che portarono a una riduzione del 
dominio dei vescovi, le terre rimaste sotto la loro sovra- 
niti da1 sec010 XIST in poi si identificano in larga rnisura 

37 So10 nei sec010 XI11 il V~SCOVO di Brasanonc V& orrasion&n~ntc 
titolato da Federico I1 udux et justitiarius~, con ~ n ' n ~ p ~ l l ~ ~ n e  die f 
desunta dd diritto italimo e non fa testo nei CISO, dr.  R. H E ~ E P G E R ,  
Die Begrütrdung, cit., p. 189. 

Cfr. A. JÄGER. Gescbicbfe, at., vol. 11, p. 4; J, Flcrrci~, vorn 
Reichsfiirste~~stande, vol. II/3 (edito da P. P m ~ s a u ~ ~ ) ,  Innsbnick 
1923, p. 48; 0. STOLZ, Die Ansbreitung des Derrtscbtllttrr in Siid- 
tirol, vol. I, Imsbmck 1927, pp. 43-41 e vol. W, Innsbmck 1933, PP. 
95-98; R. H ~ E R G E R ,  Die Begrhdung, at.; J. K&L, sovratrifd, 
cit., p. 13. Qualche pretesa di ingercnza da pane dci du&i di Baviua 
rispuntb mcon ai ternpi di hlainardo 11, ma s- nsultato positive, 
cfr. H. WIESFLECGEB, hleinbard 11, Innsbnick 1955, pp. 96, PP. 
108 ss. 
39 Cfi. E=. FAJI;XMJER, Studien, cit., pp. 123-24. 



CO" quelle del possesso immunitario. I diritti di contea 
SOno piii sfuggenti. Eppure, ricalando il modello di Tren- 
to, i rescovi di Bressanone ragiungono Presto un'autono- 
mia di fatto. 

Trento invece nasce come ducato e non ha problemi di 
gerarchie intermedie fra il vescovo e il sommo vertice. 
hperiale. Di fatto riuscira solo in parte a realizzare il 
cumulo di competenze ricevute col ducato e la contea; 
Per farlo do~rj :  ricorrere in misura sempre piii larga all'ac- 
quisto e al ricupero di proprietj. piii consistenti. Non ba- 
Ster2 il «ducato» da solo a costituire In sovranit?iJO. 

C o m p l e m e n t i  i s t i t u z i o n a d i  p o s t e r i o r i  

11 profiio fin qui tracciato del potere temporale dei vesco- 
vi di Trento e di Bressanone sulla base dei documenti 
particolari dei due vescorati, va integrato con alcuni ele- 
menti risultanti da1 quadro storico generale. 

Fine al concordato di IVorms (1122) i diritti temporali 
si possono considerare come donati in proprio a i  vescovi, 
in un regime che per dtro verso crea i vescovi stessi ad 
Opera dellYimperatore. Dopo il conmrdato di YVorms rima- 
ne all'imperatore non la nomina, ma solo la concessione 
dei diritti temporali, concessione che da d o r a  in poi 
viene concepita .nelle categorie deli'infeudazione: i vesco- 
vi sono vassalli dell'impero, vivono secondo il diritto feu- 
dale, con l'unica differenza che non sono ereditari. Segno 
esterno di quesm posizione e I'investitura delle temporali- 
t?i, che viene praticata regolarmente .Per Trento e Bressa- 
none per ogni nuovo vescovo fino al sec010 XWII. Circa 
il modo come essa si celebrava esiste un documento di 
Bressanone del 1230: il conferimento aweniva con scet- 
tro (=autoritj. giudiziaria, regalia in genere) e bandiera 

" S u h  discussione pik generale ciru il ~ 0 1 0 .  deii'immuniti e dei 
diritti di mnta nel formarsi d a  so\mniti temtoride un compendio 
sintetico bibliognfico 6 ripomro in H. S~UIIDIPIGER, Patriarch, ut., 
PP. 19-20. 



(=autorita miiitare in servizio detl'impero, propria dei 
feudi rnilitari o Fahrzer~lehen). Per Trento possediamo 
una descrizione di come procedeva l'investitura attiva 
con cui il vescovo trasmetteva alcune di queste competen- 
ze temporali d suo awocato: riguarda l'investitura di 
Mainardo 11 nel 1259 e quella dei suoi Egli nel 1307; 
essa aweniva con la consegna di 5 (rispetuvamente 7) 
bqndiere di zendado rosso". 

La posizione dei principati vescovili nel regne germanico 
venne integrata con gli statuti di Federico I1 del 1220 
(Cortfoederatio crlttl pritrcipibrrs ecclesiasiicis) e del figlio 
Enrico nel 1231 (SfatuLrrm itz fauoretir pj-irjciprr,)j), in cui 
si riconosce a i  iilescovi Ja sovrmitii territoriale (principa- 
to) e viene completata la lista delle regalie con In conces- 
sione delle ultirne che ancora rimanevruio a ~sposizione 
del re: diritto di spolio (ii vescovo primape puh disporre 
Eberamente dei suoi beni) e di inameramento d d e  
te intercalari (dogane, monete, castelli, e~=.)". 

I due vescovi di Trento e di Bressanone hanno seggio 
stabile nella dieta dell'impero germanico. Al tempo d e h  
sua organizzazione pih completa siedono sul banco dei 
32 principi ecclesiastici id 15", rispettivamente d 16" Po: 
sto (il vescovo di Bressanone in dternama con quelle 
Basilea)". . 

L'appartenenza formde al regno germanico fin dd'inizio 
5 fuori di ogni dubbio ~per ii vescovato di Bressanone. 
Per Trento la questione & un po' pih complessa. L'flea 
dell'ex ducato longobatdo, U& il comitato tridentino ap- 
pacteneva Per s6 al regno italico. E questa appartenenza 
di diritto pubblico non era stata modi£icata formlllmente 
da1 fatto che nel 952 la marca di Verona col Friuli e 

4' J .  E=~GL, la sovranit~, at., pp. U ,  52 e 73. 
42 hlGH: Consfifufiones U ,  p. 73, n. 59; H. hbmis, Der Staat des 
hohen hlittelalters, Weimar 19534, pp. 345-16; H. PLA~'ITZ, ~ e u f s c b e  
Rechtsgeschichte, cit., p. 133; A. \~ER~IISCHOFF, ~ e r ~ u s u t l ~ s ~ e s c b i c ~ f e  
der dezrtscbert Kircbe im 1IIitfela!ter, Lupzig.Bulin 1913, p. 84. 

A. JÄcm, Gescbicbre, at., vol. 11, p. 154, now 7. 



Trento era s u u  assegnata d d u a  di Baviera e pih tardi 
(976 e 995) ai du& di c a ~ a w .  ~e ricognizioni dei 
diplomi imperiali nel sec010 XI1 sono fatte talora in no- 
me della Cmcelleria i t d m a  e tdora di quella germanica 
dewhpero. Nd diploma del 11.82 Federico Barbarossa 
~embrr annovem Trento £ra le calioe xqpi Theutonici 
civitates» ". hfa nel 1207, re Filippo di Svevia nel confer- 
mare la giurisdizione di lizzo d'Este sulla marca di Vero- 
na, vi includeva 13 giwis&ione di appello sulla contea 
di Trento; Ia cosa tutta~ria rimae sulla carta. Federico 
11 incorporh nel 1239 il territorio di Trento alla marca 
Trevisana governatn d d  suo vicerg ,Per il regno italico 
h e l i n o  da Romano. hc1a 10 fece dopo aver abrogata l'm- 
torita del \Tescovo e lpoperazione fu una parentesi che si 
concluse nell'anno 125OG. All'atto pratico, prima e dope 
Federico 11, i vescovi di Trento ricevettero In loro investi- 
tura in Germanin e furono mnoverati fra i principi di 
quel regno. La natura dei loro diritti di contea, non solo 
la durata, li differenziano ne twen te  dalla condizione 
dei \lescoviliconti dell'am italianni7. 

Cfr. H. S~L\SIDLYGE~, Pcfri3rcb, dt., P. 98: il patriarcr di Aquileia: 
die si trovava in s i m ~ o n e  maioga a q u a  d i  Trento, non cessb d! 
moverarsi fra i principi d'Italia, rifiumdosi, mcora nel 1206, di 
nccvere I'ini~esti- d d e  SJ suolo gammico. iredsi  I'opinionc 
di: 0. STOLZ, Die hsbreitu~rg des DeufrcL>tuti~ it: Südtirol itr: Lichte 
der Urkucden, vol. I, AIündien-Berh 1927, p. 56 e nom 3; H. VON 
~ L T E L R ~ T ,  Erloulerut~~en, at., pp. 131-33; J. FICQR, Forsrbut~getr, 
at., rol. I ,  pp. 265 e 269. 
45 La riw-onc d d  diplom del 31.ir.1027 6 ktm in nome dd'ara- 
~ p p d h o  A r b  -v-vo di Ahgonzri (ame per qudo di Bressmo- 
ne dei 7.VI.1027). 1 diplomi del Barbaross3 del 1161 e d d  1167 sono 
ncogniti d&a - d & a  italian3, quelli dcl 1182 e d d  1189 d d a  
canderiii gemunia; nel s m l o  seyente un diploma del 1210 6 
riwgnito W cind- it&ana. e uno dei 1213 da quda germmica, &. R. &&T, Codex Wacgic~:us, at.,nn. 8, 11, 15, 36, 42, e B. B O ~ L L I ,  
A'otizie, at., vol. 11, pp. 369 ss., 411 s., 488 s., 492 S. 

Cfr. H. \.ON ~TOLTELIST,  Erläuferutlgetz, Üt., PP. 131-33. 
47 Cfr. H. SCHXIIDISGER Pctrkrcb, at., p. 5/; J. KÖGL, S O U ~ G I J ~ ! ~ ,  

Üt., p. 9; J. FI-, $orscbur~~et:, dt., ~01.  I, P. 232; P.S. LEICHT, 
Sforia del dirilfo itclicco, vol. I ,  A b o  1941, pp. 231-32; F. HU- 
TEX,  Fege der poli!ischer: Rnumbildut:& at., p. 252. 



111. Organistlri di  govertzo 

1. A v v o c a t i  e v i c e c o n t i  

Per B r e s s a n o n e la docurnentazione informa con mn6- 
gior ,ricchezza di particolari arca I'esercizio concreto dei PO- 
teri vescovili durante i1 (prirno secolo &Un concessione delh 
contea. E molto pe~ettibile qui la d i ~ t i n n ' ~ ~ ~  frn Je campe- 
tenze connesse al patrimonio immunitario (=Grrrtrdherr- 
schuft) e 40 strato di compet- pertinenti alln contea 
(=Grafschafi). Al primo si connette Ja funzione defili 
a v  V o C a t i (Vögte); alla seconda la funzione dei 
V i C e C o n t i (Utrtergrafen, conti vassalli o delegati). 

A& a v V o C a t iU appare dfidata la giustizia da eserq- 
tare suUe terre e sui sudditi ddl'immuniti, nonche l'nrnml- 
nistrazione almen0 per quanto riguarda In tuteIn delle pro- 
prieti ecclesiastiche; la Ioro presenza infatti & ri&iestfi 
negli atti di alienazione. Nei primi tempi incontra u?3 
pluraliti di awocati, assegnati a qumto pare vfirle 
proprieti immunitarie k~alizzate nell'ambito di diverse 
contee. Da1 secolo XI1 tdi  avvocati «distrettunli» si incon- 
trano ancora solo nelle regioni pih discoste; in *ratica 
l'ufficio 6 assegnato generahente a dei rninisterinli Co" 
carattere delegato e dipendente (srrbodvocari). Esiste so- 
pra di essi un advocatrrs priticipalis, competente per l'inte- 
ro .patrimonio immunitario appartenente ril vescovo. Tale 
ufficio dalla met2 del secolo X2 appare affidato alla fami- 
glia dei conti di Greifenstein (Arnoldo I e successori), 
che detenevano d d  vescovo di Trento i diritti comitali 
nella contea di Bolzano (fuori territorio!). 

Dopo la donazione d d  1027, cornpaiono a Bressanone 
anche dei C o n t i d e 1 e g a t i , conti cioe hanno rice- 
vuto in feudo dai vescovi parte di cornitde 
che era stata loro conferita dagli imperatoriJj, cos~ abbin- 

4-3 Vedasi specialmente I;. F A ~ U J E R ,  Studien, cit., pp. 619. 
49 Ibidenl, p. 16; 0- STOLZ, Das Wesen der Graf~cL>aft tlach den 
Tiroler-Urkrrttdert, in aTmIer H~IIU~D, XI, 1947, pp. 47 ss. 



mo giii incontrato Enghelberto, fratello del vescovo Hart- 
wig, che nel 1027 f i p a  come conte Per la zona in  CU^ si 
trova Chiusa; al tempo del \Tescovo Altnlin (1048-97) 
figura un conte Adalberto a cui e &data la valle dell'1- 
sarm e da media v d e  dell'Inn; pih problematica appare 
l'attribuzione di tde  quaIifica a Ottone (11) di Andechs 
menzionato fra il 1070 e il 1090, perch6 il castello di 
Amras presso Innsbmdc ehe f i p a  in suo potere era for- 
Se Sua proprie& dodiale. 

A questi mnti, nei territori Ioro assepati, appare affidata 
l'amrninistrazione ordinaria della giustizia, q u e h  cioe 
che si estendeva sui non sudditi dd'immunitii e che inclu- 
deva le competenze pih dte, fino ali'applicazione della 
penn di morte. 

L'antitesi di quest3 sfera giurisdizionale rispetto a queua 
d g l i  a i v m t i  e evidente: 10 scopo originario deli'awoca- 
~ i a  era appunto quelle di difendere l'immunita dai sopru- 
si dei conti. B logico &e funzioni di avvocato e di sotto- 
conte non si trovino mai riunite neua stessa Persona fin 
dope Ia me& del sec010 =I. La loro funzione mppresen- 
t6 una grmde novi& per Bressanone. Essa si verificb Per 
Ja prima volta dopo l'estinzione della f d g l i a  Greifen- 
Stein con Arno]do 111, quando il vescovo Ottone di Ande- 
chs (1165-70) confen al proprio fratello Bertoldo di An- 
dechs le contee della v d e  deli'Inn inferiore e della Puste- 
ria congiuntamente d'aaocazia generde del vescovato. 

Come conseguenza di questo atto si verifica un graduale 
declino della fumione awocaziale nella sfera che le era 
pih caratteristica. L'awocato non si  trova pih menziona- 
cto negli arti tiinistrati\7i d d a  Chiesa bressanonese, do- 
ve gli subentrano invece hnzionari di rango inferiore o 
altri ministri puramente mministrativi. Anche l'esercizio 
della giurisdizione avvocaziale sopra la «familia» del ve- 
scovato e quindi anche sui ministeriali in quanto operan- 
ti nell'ambito dell'immunith, 5 in declino e va gradatamen- 
te scomparendo. I nuovi avvocati sono intenti principd- 
mente d o  sviluppo di una loro propria signoria dinastia- 
le: mediante un potenziamento delle loro competenze CO- 



mitali e mediante la costituzione di un proprio patrimo- 
nio immobiliare coi relativi diritti9. 

Anche T ir e n t o conosce ln questo tempo a ~ w x a t i  e sotto- 
conti. Nell'S55 figura un a n r m t o  Jncobus, rappresentfin- 
te del vescovo nella lite contro Frisinga per le vigne di 
Bolzano. Al tempo di Udalrico I il suo n\Trocfito Uscd- 
cus si da consenziente alle trattative per il castello di 
Godego. Circa I'anno 1030 I'avvocato rescovile Ronzone 
coopera alla donazione di Udalrico I1 in frrvore del mona- 
stero di Sonnenburg. Ne1 1082 Gotifredus judes, assista- 
te legale del veccovo nd'acquisto del feudo di Castellaro 
appare compartecipe anche delle penalith previste in caso 
di infrazione del decreto imperiale 

Fra il 1111 il 1124 Adelberto (con Arpo di ~ lavon)  
inizia la serie di awocati-conti. E& & forse identificn.bde 
con quell'«Albertus iuvenis» che nel 1106 a capo di unn 
fazione fedele a Enrico IST aveva rigettato il nuovo vesco- 
vo Gebardo nominato dall'imperatore Enrico V=. Ne1 
1145 & ancor menzionato un awocato aonimo, &e parte- 
cipa alla fondazione del monlistero di S. brenzo insierne 
col capitolo, la nobiita e il popoIou. Intorno all'anno 
1155 compare in tde  funzione il Conte Bertoldo di Tim- 
Bo (?1180), ricordato qude consenziente alle esenzioni 
t~butarie  che il vescovo Eberardo iilasciava m o n ~ t e r o  
di Biburg". Seme nel 1182 Enrico di Tirolo, figlio del 
precedente (i'1189). Dopo di lui Alberto (11-111; figlio 
o nipote), che verso fi 1235 si faceva reinfeudare de]l'fiv- 
vocazia per assicurarne l'eredita nche  in lines femmini- 

50 Ibidetn, pp. 113-120; J. K ~ L .  souranif2, cit., pp. 18-19. 
51 Riferimenti documentan: F- H=, Tiro!er UrX.irnde,~bt~~h, vol. 1, 
nn. 14 (855). 54 (1030); C. h k m p ~ ~ a ,  Hi~forio, cit., pp. 491-92 
(vescovo ~dalrico); R. I;c.x. Codex mangianr~s, at . ,  p. 19 (&teiinro). 
52 J. ~ D U R N E R ,  Die Grafen von Flavon in Nonrberg, in a-v für 
Geschichte und iiltemimsk-nde T ~ L D ,  V, 1869, pp. 13742. 
53 R. PREDELLI, Anticbe pergazene deli'abazia di S. Lorenzo in Tretr- 
to, in ~Archivio storico per Tricste, 1'Isuia C il Truitinoa, 111, 1884, 
pp. 33-56. 
s P. HUTER, Tiroler Urktrtrdetrbucb, Qt., rol. I ,  n. 355. 



Je". Si apprende in d e  b s ~ a  che l'awocazia dei 
mnti di Th10 accompagnan da un ricco a p p ~ a g -  
gio di feudi (un terzo d d  principato vescovile secondo le 
vdutazioni di f ie r t0  stesso), ehe non e pih ricosuuibile 
in modo particolarw- 0 lato. 

Circa le funzioni e ]e competenze degii awocati tridenti- " " quest'epoa il qua& che si riava dai documenti si 
 PU^ riassumere n d  modo sepenteS. Non sembra che 
esSi siano stati addetti d'esercizio della giurisdizione cri- 
&de, neppure sopra i dipendenti e familiari vescovdk 
come si vedrh 13 giustizia viene amministrata da un giudi- 
Ce vescovde che non 2 lla\-?ocato. Gii a ~ ~ ~ o c a t i  non eserci- 
fano neppure il apitanato milimre: in tde  uffiuo nel 
sec010 );I1 f i w a  addiritmra un canonico; poi non Se ne 
ha dtra notizia. Esercitano invece ii consenso per l'alienn- 
zione di beni del \?esco\rato e per disposizioni che ne 
potevano compromettere notevolmente i diritti; come 
la licenza di cosvuire torri e fortificazioni. Nel comples- 
SO dunque una amlocaia -molto anomaia per chi parte 
da1 concetto gmanico dell'avvocato, basato principalmen- 
te sull'esercizio d d a  giurisdizione e sull'assunzione degli 
obblighi militari. ~b in compenso molto pih consona 'ai 
canoni dell'ambiente italiano e d a  figura originnria del- 
l'awocato come deje~zsor dei beni della chiesa. 

Co1 nome di c 0 n t i sono qui da intendere, non sempli- 
cemente i rampolli di determinate famiglie nobiliari, ma 
nel senso specifico usato sopra Per Bressanone, i 
detentori di qud'autori& di diritto pubblico che Per l'in- 
tero territorio era smta conferita al vescovo. Dunque con- 
ti vassdi, viceconti del vescovo n. 

" J. K ~ G L ,  LI sour~tiilri, cit., P. 21 e PP. 4749; 0. STOLZ, Geschichfe 
des b d e s  Tirol, vol. I ,  pp. 4 3 9 4 .  
56 Ciru gii B V I I O C ~ ~ ~  di Trento in quest'epocl poro ?rrembde I'interprt' 
t;iume &U & H. rox \~OLTELU-'I, Irt~ftrunrfät, at., pp. 371 ss. Per 
um mttanone pih complem si ~ x i a  d l ' d ~ o l o  d d  pmf. J. Riedmann 
nei presente rolume. 
9 Cfr. anche sopn, ~ 0 t 3 .  40. 



Tali sono, secondo l'opinione pih probabile, i conti di 
Tirolo per la contea d d a  Val VenostaS, d d a  quale ap- 
paiono investiti in pieno almeno dal 1140. La contea di 
Bolzano, come s'k gii detto, dalla fine del sec010 X I  era 
data in feudo alla famiglia hlorit-GreifensteinS9. Quan- 
do questa si estinse, verso il 1170 la contea pass6 ai 
Tirolo che la possedettero in consortaliti coi vescovia. 

Dentro i confini del ducato di Trento, e precisamente 
nella fascia tra Appiano e Val d'Ultimo, esercitavano dirit- 
ti comitali i conti di Appiano, proprietari anche di consi- 
derevoli possessi (allodiali, immunitari) ,in Giudicarie, in 
Valdadige e in Val di Cembra6'. S'aggiungono infine i 

5s Cod da dichianzioni degii stessi a n t i  del 1231, 1251 e 1282, dr.  
F. HUTER, Tiroler Urkutrdenbrrcb, at., vol. 111, n. 1266; 0. STOLZ, 
Geschichte der Gericbfe Deuiscbtiro!s, at., p. 112; dcllo steso, Polili- 
sch-historische Lotrdesbescbreibung uon Südtirol, at., pp. 62 ss.; d d o  
stesso, Die Ausbreitung des Deufscbfrrms, at., rol. nT, Innsbnid; 
1934, pp. 4 ss. L'opinione che i +tti di contea sulla Venosta siano 
venuti ai Tirolo dai vescovi di Co= oppure che risdgano a certi loro 
antcnati che li ambbcro posseduti prima d d  1027 5 abbandonat? 
anche da 0. STOLZ, Ibidetn. P. 62 s. Sulle orig6hi della famiglia, dnu 
bib1iografiu.h 0. STOLZ, Gescbichfe des Landes Tirol, at., vol. I, P. 
440; E. WERUNSKY, Österreicbiscbe, at., Wien 1920, pp. 583 ss.; F. 
HUTER, Fege d y  polif+ben Ra~rmb+irrng, at., p. 255 e del pxerc 
che Yautoriti d a  v e s a n ~  & T~rento in Venosta non sia riuscita nd 
affermarsi di fatto conm le vecchie fmiglie nobiiiari dominmti (Tamp, 
Burysio-Vanga). I a n t i  di Tirolo. insediati dai vcsco\ri di Trento 
nel s. XI1 dovettero conquistmi unkutorith amitde  dfcttiva attraver- 
so un lungo processo che d u n  fmo d s m l o  XW. 
59 A. JÄGER, Geschicbfe, at., vol. I, p. 27; A. HUBER, Die Entstebrit+ 
cit., pp. 37-42; E. h, Ueber die Loge uon dlorilp, in a~citschrift 
des Ferdinapdnims~, LnT, 1910. pp. 167-87; 0. S ~ o u ,  Geschichte der 
Gerichte, at., pp. 107-108; F. H m ,  Zzrr älferet~ Geschichte der 
Eppatrer Grafen, in &er Sdilem~. =II, 1935, pp. 30-1-309 e 391-400. 

V. sopra, p. 185; F. HUTER, Tirpler Urkrrndetrbrrch, üt., vol. I, n. 
459 (ai vescovo spet-o +e tem deiie entrate); voi. II, n. 574 
(termini deUe computeapauoni nel 1208); J. K&L, La sovratrifd, at.. 
p. 18; I. ROGCER, Vita, rnorfe e miracoli del b. Adelprefo, in aStudi 
Tmtini  di scienze stonch-, L\q, 1977, pp. 356-360. 
61 Cfr. 0. STOLZ, Gescbicbte des Landes TiroZ, ~ t . ,  W$. I, pp. 33-1 C 

438; deiio stesso, Gescbicbfe der Gerichte, cit., PP. 105 ss.; deiio 
stesso, Polifisch-hisforiscbe knde~bescbreibun~ uon SNdtirol, Ut., PP. 
175-176, 181-189; H. v0.u \'OL-~, Erlörrterrrngetr, at., passit)~; A. 
JÄGER, Geschichte, at., vol. I, PP. 94 SS.; A. HUBER, Die Etrf- 
stehrrt~g, Üt., pp. 641-44. territorio strdciato per gii Eppm, chiama- 



Conti di Flavon, probab-& nipoti del vescovo Udalrico 1, 
che avevano diritti di Conte3 in un piccolo territorio in 
Val di Non, pib una Serie di proprietii allodiali in Val di 
Sole, in Valdadige e in Giudiarie". 

La fusione delle due funzioni, di awocato e di vicecon- 
te, si verifica an&e per Trento, s d a  meta del sec010 
XII, con conferimento dell'anrocazia ai conti di Tirolo 
(Bertoldo e successori). 

Da allora, mentre ]a d-mentazione diventa piii abbon- 
dante, la presenza d&'nniocato e della sua funzione di- 
venta sempre piu rara, sembra quasi volaUlizzarsi. Anche 
qui I'attenzione ~ r i n c i ~ a l e  degli avvmti, pih che d o  svi- 
lupp0 delle funzioni a~-ioc&di, e volta alla costruzione 
di potere dinastico. Dope un lungo siienzio deli'awoca- 
zia di vecchio stile, nel 1205, a i  momento critico della 
rinunzia di Corrado di Beseno, l'ai~iocato Alberto di Tiro- 
10 compare a prendere in mano In regia d d a  sede vacm- 
te e imporre una politica propriau. 

La concentrazione di di contea in man0 agli awoca- 
ti ebbe un incremento enorme quando ael 1210 e nel 
1248 i Tirolo subenuarono agli hdechs  nella posizione 
da loro detenuta nel principato di Bressanone. E assunse 
dimensioni schiaccianti, quando essi portarono in casa an- 
che l'ereditii degi Appiano, per poi fondersi, sempre nel 
1248, in un'unica comunione di interessi con i conti di 
Gorizia M. In questa nuova condizione di potenza politica 

to successi~.amente nnche cmmimtus Pianiu, era smto loro confcrito 
P a  un teno dei diritti inercnti, tnsfomto in npporto di meta 
meta nel 1185 (doc. in F. H m ,  Tiroler Urk~iade~rbucb, at., voi. I, 
n. 1185; &. J. Fxcs~a, Von; Reirbsfurstenstatrde, at., rol. 1113, p. 
81). 
" Cfr. sopra, nota 53; H. ros  V O L T E L ~ ,  ErZZuterunge~r, at., pp. 119, 
152-54, 161-64. 

Doc. in F. HUTER, Tiroler Urkundetrbucb, cit., vol. 11, n. 557. 
M F. HUTER, Tiroler Urkurzde~rbucb, at, vol. 11, n. 594; vol. 111, n. 
1302; H. \VXESFLE~. Afeinbard II, at., pp. 12-22; 0. STOLZ, 
Gescbicbte des Landes Tirol, cit.. vol. I ,  pp. 44245; J. KÖGL, Li 
sovra~ritd, Ut.. pp. 21-22, 41-52; E. \VER~SFX,  Oesterreicbiscbe, at., 
pp. 584 ss. \'+i nnche suilkrgomento h rehione di J. RIED~IANN 
in quest0 medcsuno \.olume. 



i conti sapranno risusutare un nuovo e ben piii incisivo 
tipo di «awocazia». 

2. N o b i l r t a  i n f e r i o ~ e  e m i n i s t e r i a l i  

Tanto i conti come i vescovi governano Ia ,loro sfera di 
competenze con l'aiiiuto di m i n i s t e r i a ,l i. La cono- 
scenza di questa classe sociale 5 fondamentale per capire 
l'amministrazione dei due principati in quei tempo. I1 ruolo 
dei ministeriali & stato studiato con cura per Bressanone d d  
Fajkmajer6. Per Trento occorrera fare un ragionamento 
approssimativo, ma gioi*evole dmeno Per impostare il 
problema. 

I r~zirtisteriali di Bressattotte. Non e molto rilevante, se 
C'& stata, l'entrata di alcuni liberi ,prearisti «ad episcopli- 
tum pertinentesn nella prima formdone dei ministerid 
di BressanoneC6. Questi furono in generale elementi di ori- 
gine non libera, «homiaes ecdesiaeu, apppartenenti d a  «fa: 
milia Sancti Cassiani et Ingenuini~, che vennero assunu 
ad esercitare compiti amministrativi, senrizi di corte e 
servizi militari. 

Le condizioni in cui vennero a uovarsi i vescovi durante 
il secolo XI rendono spiegabiie l'incremento considerevo- 
le del numero dei ministeriali che si verifica in quel 
secolo. Le numerose donazioni e i rnolti nuovi acquisU 
avevano aumentato a dismisura i compiti amministrativi. 

6 K. FAJMIAJER, Die AIinUteriden des Hocbstijtes Brixen, in ~ Z J t s d r  
rift des Ferdirüindeums„ I11 Folge, LII, 1908, pp. 95-198; A. JÄGER, 
Geschichte cit., pp. 42678; P. FELDBAUER, Herr~cbajts~trr,kt~~r I U J ~  
Ständebildung, I ,  hliinchen 1973, pp. 207-213. 
66 K. FAJ~IAJER, Die A f i ~ i s f ~ d e n ,  a t . ,  pp. 105 ss. avma constatato 
anche per Brewanone i 'esistm di possessori appmmenti d a t o  libero, 
i qudi dopo aver donato p m c  dei loro bcni d a  &ja= vacovile, 
vennero a mettersi sotto lii sua protezione, in una f o m  che si trova 
sanzionatn nd esempio in un pridegio imperiale d d  10.13; uut omneS 
liberi in V d e  Noriu residentes ad episcoptum pnenominati e p i ~  
pi pertinentes nulli cennim aut vcaigali3 pcnolvant, aut l q u o  publlco 
districtui subii-b (L. SA?\-I-LFALLER, Die Urkunden, dt., n. 23). P. 
FELDBAUER, Herrscbaf~ssfrukfur, at .  



La Stretta partecipmione dei vescovi d a  ~olitica imperia- 
JeJ con i lunghi s o g i o d  a a r t e  e l'a~~ornpagnamento 
d e  spedizioni imperid, Ja partecipazione d a  Campagne 
contro gli Ungari e le compIi-oni scaturite d d a  lotta 

. Per le investiture, avevmo accresciuto immensamente le 
aigenze e & obblifi di mattere militare; con questi si 
collegava anche 13 c o s t ~ i o n e  di nuovi astelli e l'incom- 
benza della loro custodia armata. Anche le esigenze del 
Settore giudiziari~ si eran0 andate moltiplicando, sia per 
l'incremento d e m o g r & ~ ~  conseyito all'opera di colonizza- 
zione, sin per il d-tmento dell'amministrazione d d a  
~iustizia sviluppatosi in quegli anni. Per tutte queste in- 
combenze i vescovi ricofiero ~argamente all'opera dei mini- 
steriali. 

L u g 0  il sec010 i G s t e r i a l i  assolvevano anche i servi- 
~i di corte, o r g h a t i  3 Bressanone (come mche a Tren- 
to) nel loro assetto completo, a partire dai quattro classi- 

uffici e r e d i ~ r i  del dapifero, d d  marescido, dd coppie- 
re e del camerlengoa, fino d e  altre mansioni. In segui- 
to di tempo perb il semizio di corte viene sempre meno 
~ r a t i a t o  dai ministeriali addetti al senrizio d d e  arrni, 
che preferiscono i]as&rlo in man0 agli dtri f d a r i  ve- 
scovili, per sogiornare nei propri a s t e x  con maggiore 
autonomia. Entre la meti del sec010 XI il gnippo dei 
familiari dediti a compiti mstari, congiunti spesso a com- 
piti amministrati~ri e egiuris&ionali, andb differenziando- 
si dagli altri fino a costituire un organismo distinto e 
staccato dalla « f d a » ,  un apposito consorzio con pro- 
prio statuto giuridico (Afi~risterialienrechf). Giuridicamen- 
te rimaneva in vigore In loro conciizione di semiliberi, 
con una serie di limitmioni di arattere patrimoniale inci- 
denti anche nel campo del matrimonio (per le conseguen- 

" Bressanone aveva la dei quatm uffici anche a live110 
onomrio, wnferita ai q w t m  du& di Svai3, di Biivien, di hfenno e 
di Grinzin wn relativa dodone;  dr. K. FAPIAJER, Str~dietz, at., 
pp. 325 e 346. A T m t o  i q u a m  HofZnrler figurmo meno vistosamen- 
te, p e 6  dr. F. HUTER, Tiroler Urkundenbucb, at., vol. I, nn. 305 e 
435 (dapifer), n. 305 @izcema), a 435 (ttr~rescdftls) e n. 435 (canzera- 
rius). 



ze della successione). Ma di fatto essi possedevano ormai 
condizioni di vita che per attivitii per ran- 
go sociale (capaciti di ottenere feudi e di possedere ,2110: 
di) e p r  ricchezza materiale li equiparavn pmticamente 
nobili e ai liberi. I n  seguito di tempo si verifica mche il 
caso di liberi Signori che entraao spontanearnente aei ran- 
ghi di questa classe pridegiata. 

I ministeriali di Bressanone hanno uns ]oro sfm di dirit- 
ti corporativi. Si parla di una loro partecipdone all'elezio- 
ne del vescovo. Nel 1140 l'elezione «canonica» del vesco- 
vo Hartrnann, ebbe luogo ad opera del e dei ministe- 
riali. 2 l'unico caso in cui si do-enta uns parteciprizio- 
ne diretta; ma in dui casi si sente parlare di una <cqud- 
che» partecipazione da parte loro: anche se la t e n d ~ a  
del partito delia riforma ecclesiastica, che vuole l'elezione 
riservata d clero, fini per trionfare a Bressanone gij. pri- 
ma che Federico I1 con la sua Btilla atrrea de liberfafe 
ecclesiastica (1213) e il Conulio Lateranense V (1215) 
riservassero definitivamente e universdmente l'elezione 
ai capitoli cattedrali. Piii evidente & l'eseruzio del diritto 
di consenso dei ministeriali agli atti di governo del vesco- 
vo. Lo si riscontra in casi di alienazione 0 di permuta di 
beni della chiesa; in occasione di trattati 0 di accordi di 
una certa rilevanza (dove fungono anche da rnediatori e 
da mallevadori, come ad es. nella stipulazione del trntta- 
to doganale del 1202 fra i vescovati di Trento e di 
Bressanone); nelia partecipazione a decisioni arbiuali. Ta- 
li funzioni vengono esercitate qualche volta trnmite un" 
commissione che opera accnnto a l  vescovo insieme con 
una delegazione del capitolo. 

Man mano che procede, dalla seconda meta del sec010 
XI1 in poi, la concentrazione dei poteri in mmo dei 
conti di Andechs e poi dei Tirolo, i ministeriali vescovili 
di Bressanone si lasciano coinvolgere in un regime sem- 
pre piii ampio di collaborazione con essi. Si associano in 
qualche caso come assessori agli atti di giurisdizione eserci- 
tati dai conti, o vi partecipano corne parte in m s a .  Accet- 
tano dai conti stessi cortlecin, cioe comit& di giuri- 



sdizione ordinaria, diritti &e essi magari esercitavmo gia 
prima a nome del vescovo nei loro castelli e che ora si face- 
vano riconoscere oppure integrare con l'aggiunta della giu- 
risdizione criminale. Per questa via essi cominciano a 13- 
sciarsi condizionare e sollecitare in tanti modi dai nuovi 
padroni. L'esodo dei poteri temporali del vescovo di Bres- 
sanone in altre mmi procederi per questa via. Ma per 
l'epoca precedente d a  secoiarizzazione del 1236 l'opera 
dei ministeriali, considerata globalmente, 6 stata ancora 
uno strumento efficace per l'esercizio e il consolidamento 
del potere vescolrile, che raggiunse proprio nella prima 
meta del sec010 );I11 una notevole consistenza. 

nobilta i~lferiore a Trmto: Un caso particolare rappre- 
senta la situazione di B o 1 z a n o , dove un accordo del 
1208 obblig i ministeriali ~.escoviii a partecipare ai placi- 
ti ivi tenuti dal conte; il regime di compartecipazione 
nei di i t t i  di conta fra il vescovo e il conte spiega suffi- 
cientemente la cosa "5. 

Ne1 territorio di T r e  n t o e frequente i'esistenza di 
«liberi militesn (edelfreie Ritter), proprietari di dodi  e 
di feudi, che detengono da1 vescovato uffici ministeriali. 
Sono tali probabilmente gli Arco, che nel 1186 lprestano 
al vescovo anobiliter et libere, ut gentilis et nobilis vassal- 
lus» il loro giurmento di fedelt3. Gli Arco, a seguito 
della sconfitta militare del 1210, furono costretti a en- 
trare nella mjnisteri&&, rinunciando d a  loro condizione 
di «nobili I Signori di Pergine, di Fornace, di 
Brenta, di Caldonazo, di Beseno, di Denno, di Cles, di 
Campo, di Salorno, di Vmga ecc. hamo probabilmente 
all'origine uns condizione analogal Cavalieri liberi so- 
no e rimangono i Castelbarco, che ancora nel 1218 giura- 
vano al vescovo «sicut ad fidelitatem capitmeorum perti- 

65 F. HUTER, TiroIer UrA.ucdetzbucb, at . ,  rol. 11, n. 574. 
69 B. ~ALDSTED;-WARTESBERG, Gescbicbte der Grafen von Arco itt~ 

Afitteldler, Innsbmdr 1971, pp. 1146. 
P, singole famiglie si possono -rinmCciare i dati bibliogrdici 

&te A. GORFEX, I castelli del Tre~:ttt:o, Trento 1967. 



net.. . et ad nobiies homuiesu"; ersi non enuarono my 
nella ministerialilid vera e propria. Risalendo d a  rndice, 
nel ducato di Trento si ttova, a diffae- che a Bressmo: 
ne, il fenomeno delle veechie nimmnie longobnrde 
loro capi (centenari o sculdasci, &e Stav3JiO d e  dipenden- 
ze dirette del re) e con i liberi eserdtd, divenuti s ~ ~ P F -  
ci arirnanni, potenziaimente disposti tmto a salire verso 1 
cavalierato, quanto a discendere socialmente nel rang0 del- 
la farniliarita vescovile. 

Esiste, come a Bressanone, la fm-glia vescoviie, a CU' 

appartengono sogcetti semiliberi o senri addetu alle ntU"i- 
t h  pih diverse". I1 nome di ministaidi ricorre di 
renza in documenti relativi &'aa di l i n p  redesca del 
principato, ma il ceto si risconva in quella i tdn-  
na. Usualrnente a s i  vengono compresi fra i membri ddla 
cmacinata di S. Vigiüo». I1 termine «mahata»  5 atto a 
richiamare tanto il complesso di s a r i  addetti ad un t ~ ~ a t ~ s f ' s ,  
come anche un gruppo di mnigeri d seyi to  di un c~P?.  
I documenti 10 usano per iodiwe gmppi di persone dl- 
pendenti da qualunque signore, non solo dd vescovo. E 
a proposito di qualunque signore si possono riscontrare i 
due gmppi distinti, ae la ugentilis macinata» compostn 
di «milites» e la «macinata dterius con&tionis» ossia 
macinata generiw comprendente gli d u i  dipendenti. Tnle 
distinzione acquista la massima importanzn nel caso dei 
familiari vescovili. Gli ippmenenti agenlilis rnacinn- 
ta gloriosissimi mmyris S. 17igilii» sono dei cav,&eri, 
pari di rango a i  ministeriali brasmonesi, pJevati a uns 
condizione sociale di grande prestigio equip;irm? 
praticaente ai  nobii. A Trento ;uyi l'nccortamento 
questa dasse a quella dei nobili e dei b r i  Signori c 
ancora piu forte Per dtro motivo. M a t r e  a BressanO- 

Cfr. B. BONELLI, h'ofizie, at., VO~. 11, P. 550; A. Jxm, ~ ~ c h i c h l e t  
cit-, vol. 11 PP- 191-217; E. W E ~ ~ S S Y ,  Ocs tm.  Rricbsgescbicbte, at.2 

P P .  656 ss. 
"-ur.  A. JÄGER, Grscbicb!e, cit, YOL I ,  pp. 4 9  Sr.; J. FELD DA^^, 
Hernchaffssfnrkfur, ät., pp. 200.206. Pcr i ministui& -3 uul!th 
prcrenta l'articolo di S. ~SEBER, I servi di nrarnodd t;cI Trcritirro, In 
«Studi trentini di Scienze storich~, IV, 1923, pp. 69.108; B. Bo.TEL- 
LI,  h'otizie, cit., rol. 11, pp. 515 5s. 



ne i ministeridi vengono compensati con dei benefici ine- 
renti d s e d o  stesso, smndo  uo s ~ t u t o  che li for- 
temente al zloro semkio e d a  corte del Signore (Hofrecht), 
a T r a t 0  i membd d d a  nobde macinam vengono com- 
Pmat i  con feudi, &e f m o  ,del beneficiato un vassal- 
10 e 10 sottomettono direr-ente d a  corte feudale, $ 
 CU^ essi divenmo membri, come i nobili. La linea dl 
demarcazione quindi diilenw molto piii fluida, cosi che 
"0" 6 sempre facile nel Trentino verificare se alle origini 
undeterminab f-glia appartiene d a  classe dei nobili 
liberi o a quella dei f d a r i .  Solo le eventuali limitazio- " nel cixnpo patrimoniale e nel diritto matrimoniale POS- 
SOno fornire un certo indizio. Dove pero conviene tener 
Presente che in d u n i  c s i  i vescovi riuscirono'a far accet- 
t a e  anche a liberi Signori la condizione di non cedere 
determinati beni fuori dd 'mbi to  della macinata o di 
non riconoscere la successione a figlie sposate fuori del 
prhcipato trentino. 

Essendo il gmppo dei ministeridi meno urcoscritto in 
termini giuridici ehe a Bressmone, 6 piii difficile indivi- 
duare a Trento sfera dei loro diritti corporativi pro- 
pri, ci05 distinti da quelli dei vassalli iiberi. Insieme con 
q u ~ t i  partecipmo d s t r a z i o n e  e al govmo del 
~rincipato. Probabilmente ebbero anclie qualche ingeren- 
za nella elezione dei vescolri, i qudi nel periodo che va 
da1 1172 al 1250 sono presi quasi mtti dalla nobilti 
minore locale, cosa ehe non si verifica n6 prima n6 dopo 
tale epoca. 

Si da il caso di ministeriali appartenenti ad dtr i  
signori, che a un dato momento per msazioni  o Per 
vendite passano in propried vescovile. I vecchi Lodron, 
gli Stenico e i nel 1185 erano ancora ministe- 
riali dei conti di Appimo; cosi gli Arsio, la vecchia linea 
Spaur, i signori di Sarentino e di Tesimo, che furono 
ceduti al vescovo da1 Conte Udalrico di Appiano nel 
1231 ". Da allora divennero membri della nobile macina- 

" Cfr. F. HUT=, Tiroler Urkurrdetrlucb, cit., vol. I, n. 427 e vol. 111, 
nn. 9% e 9M. 



ta di C. Vigilio e per il comune statuto feudale si equipa- 
rarono ai vecchi liberi signori dei territorio. 

La politica dei vescovi favorl sistematicmente tale equipa- 
razione. E impossibiie dire se 10 fece con l'intento di crea- 
re un contrappeso ali'influsso delle grandi famiglie di vec- 
chia aristocrazia imperiale, secondo quello che era stato 
il prograrnrna del partito della riforma ecdesiasrica nel- 
I'ambiente di Salisburgo3'. Certanente 10 fece per rende- 
re piu efficiente l'azione di governo dei vescovi e per 
ridurre quanto pi6 possibile le isole di potere ancora esi- 
stenti entro l'ambito del principato. Con quest3 azione 
va di pari passo la linea tenacemente perseguita in qua  
medesimi anni per circoscrivere la potenza dei liberi signo- 
ri, cercando di ridurli quando possibile d a  condizione di 
vassalli dipendenti. I molti atti registrati nel Codice Van- 
ghiano in cui i vescovi acquistmo proprieta allodiU-li di 
liberi signori, per conferirli agb stessi, ma in forrna di 
feudo, sono molto eloquenti in proposito'~. cestensione 
sistematica della feudalitj come form3 orgmiunti\~a omo- 
genea appare un fatto evidente. Le resistenze a quest0 
indirizzo politico furono in r d t ;  enormi e tennero per 
vari decenni il principato in uno stato di confittualit~ 
profonda, ad Opera d d e  vmie mngiure di nobili e di 
ministeridi, appoggiati a elementi cittadini trentini e al 
mondo politico-economico dei grmdi comuni delln pianu: 
ra76. Ma non si pub dire che la linea politica seguitn da1 
tempi di Adelpreto I1 a quelli di Federico Vanga non 
abbia avuto un certo successo. ~ a l  1210 in poi il ,principfi- 
to vescovile raggiunse una compatt- e uns so]iditj clle 
non aveva mai goduto prima. La raggiunta i" 
quegli a ~ i  G. ancor oggi teshoniata d&'opern nuO- 

74 L'opinione 6 accettata a n  rnoIte Ncme pcr Brasmonc da  
FAJK~~AJER, Die nfinisteriden, at., pp. 98-99; pcr il Trcntino scmbn 
sostenerh F. CUSW, I duc primi seco!i, ä t . ,  pp. 92.115. 
75 Cfr. R. b a ,  Codex Wcngianus, ät., m. 13, 26, 55, 62, 66, 69, 73 
con 84, 83 e dtri. 
76 Cfr. F. CUSIN, I primi due secoli, a t . ,  pp. 128.194; V .  Z A X O L ~ ~ ~ ,  
Lu ritrutrcia di Conado Gi Beseco ul vescovado di Trecto, in Program- 
ma del ginnasio Pr. vesc. di Trecto, 1927-28. 



va cattedrale elevata in quei tempi da Adanio dYArogno 
e dalle sue maestranze. E il successo non sarebbe stato 
cod effimero, se non fossero intenlenute forze esterne a 
stronarlo. 

Guardando al successivo sviiuppo degli awenimenti si 
possono ossenrare andie i eermi di dissolvimento die il 
sistema gii contenew; essi si uovavano nel crescente 
strapotere dei vassalli e possibiliti che essi avevano 
di collegarsi con altri centri di potere ai danni dei vesco- 
17i. A Trento come a Bressanone questi pericoli erano 
destinati a scoppiare dopo Ia secolarizzazione del 1236. 

Ragioni di breirita ci impongono di rinunziare a una tratta- 
zione particolareggiata del molo dei due c a  p i t o 1 i 
C a t t e d r a 1 i , che, tanto a Trento come a Bressanone 
hanno una parte molto notevole nel governo del principa- 
to ecclesiastico. 11 loro progressive costituirsi come corpi 
politici determinanti nell'esercizio dei poteri temporali, l'e- 
volversi del di i t to esclusivo per I'elezione del vescovo, 
l'affermarsi della necessita del loro consenso per ogni at- 
to di impegno o di alienazione deile realti del vescovato, 
la composizione dei loro membri secondo orientamenti 
personali e dassisti, In politica personale di singoli e di 
gruppi, sono elementi die per comprendere la vicenda 
storica di quei s m l i  andrebbero ulteriormente approfondi- 
ti, malgrado l'esistenza di buoni contributi in materian. 

IV. L'esercizio del govertlo vescovile 

1. A m m i n i s t r a z i o n e  d e l l a  g i u s t i z i a .  

Ne1 C o m i t n t o  d i  T r e n t o  I'nmministrazione della 
giustizia presenta una mnfigurazione sostanndmente unita- 

Per i dati g e n e d  dr. ri. ~ E R ~ ~ U ~ G I ~ O F F ,  Verfarsut~gsgeschich~e, cit., 
pp. S6, 114 e 143 5s.; per Trento dr. specibente H. vos VOLTELI- 
NI, Zur Seis~licbet~ 17erwaitut~g, cit., pp. 40-44; L. SA~TIFALLER, Urktitl- 
der* rrnd Forscbut~getz :ur Gescbicbfe des Triet~fer Domkapilels itlr 
Afit;eIdrer, vo'ol. I, Wien 1948; per Bressanone cfr. L. SANTIPALLER, 
Das Brixuer Domkapifel i t ~  seiner persöt~iicben Ztuat?~ttlensetz:it~g irrt 
Alittelnller, Innsbrudr 1924-25 (Sdilemschriften, 7). 



ria7'. La sua struttura, ancorata al vecchio ordinamento 
longobardo, conoscem i distretti di Trento, Giudicarie 
c forse Val di Non (il caso particolare di Fiemme dotato 
di statuti speciali nel 1111 ", e dowto forse a una colo- 
nizzazione piu tardiva del territorio). Qucsto nssetto uni- 
forme 5 stato corroso relativamente poco dalle aree immu- 
nitarie, in cui si mmprendono sia le immunith ecclesiasti- 
che in Giudicarie (Bondo, Breguzzo, Bolbeno, appartenen- 
ti al Capitolo di Jrerona) e nella zona di Sover-Villmon- 
tagna (appartenenti al Capitolo di T r e n t ~ ) ~  sia le irnmu- 
niti laiche come Je contee degE Appiano (Ultimo, Appia- 
no, Castelfondo, Alonrede, Gstello di Fiemme, probabil- 
mente anche Spaur, Penede, Preore)" e le contee dei 
Flavon (Flavon con Arsio) ". 
I1 rimanente territorio fino alla meta del secolo );I11 rima- 
ne unito sotto la giurisdizione comitale del \7escovo. Anco- 
ra nel 1236 Federico 11 interveniva a favore di questa 
unita, ordinando che la stessa VaUe di Non e le Giudica- 
rie confluissero per l'amministrrizione della Siustizia a 
Trento. I1 vescovo Egnone nel 1259 «volens revocare 
iurisdictionem ad civitatem et curinm TNdenti» ordinb 
che tutti i processi civili e criminali, anche dalla Val di 
Non e dalle Giudicarie, venissero decisi a Trcnto dd 
vescovo, dal suo assessore e dai suoi giudici, victnnd~ 8 

tutti i capitani e gastddi - eccettuati quelli di Riva e di 
Bolzano - di occuparsi d d a  materia. Questi ordini, inte- 
ressanti Per la voionta politica di unificare, lasciarono in 

78 Seyo  l'esposizione di H. VO?~  VOLTF.LXM, Erläxrterungen, dt., spai31- 
mente DD. 119-137. - - 
79 Test0 e problemi aXci dci cosiddetti Patti Gebardini in F. HmER, 
Tiroler Urkrrndenbrrcb, ät.. vol. I, nn. 138 c 139; T. SA~TORI-~IOSTE- 
CROCE, Die Thd- rmd Gericbfsgen~eizde Fleirrxs irj jbrem Stattrtar- 
recht, in ~Zeitscfirift des Ferdinandcums~, 111 Folge, m, 1891, PP- 
36 ss.; G. DEL VAJ, Saggio sullo sfafo e ~ o s t i t r r r j o ~ ~  polilicoci~.ile-pr?l- 
nrinistrativa della zafle di Fienm-, Trento 1885. 

Cfr. H. VON V O L I E ~ I ,  ~nxrnunitäf, at., pp. 397-402. 
81 H. VON VOLIELDT, Edä?fvgen, at., pp. 148, 1fl-159, 162, 237, 
220; 0. STOLZ, Polifiscbb~rfonscbe Landesbe~cbreibrrn~ yotr ~fidtrrol, 
cit., pp. 153-72, pp. 175-176 (Eppm). 
sz H. VON VOLTELT~?, ErlZ~ferungen, at., pp. 161-162 c 160. 



r~alta la cosa d o  stato di prima; cid con distretti giudi- 
Z l a i  distinti per de Giudike, Je V& di Non e di 
Fiemme, 

Quest0 fatto d ivmtai  deteminmte tardi per l'unifi- 
czione giuridia conta di T~ento, dove nel sec010 
Lw, d'epoca d d  V-vo r\Ticolh di Bruna, ver& esplici- 
Qmente sanzionam 13 v&&d degli sntuti di T m t o  Per 
t ~ t t o  il territorio. i \ ~ e  tonsq-r-re die nel territorio descrit- 
to si applica l'ordine ~rocedurale rommocanonico, per 
C" il giudice sentenzia da solo. Fanno eccezione soltanto 
il dütrerto di Fj-e e queuo di hlonrede, dove si d e r -  
ma il sistema tedesco ddla cooperazione dei giurati alle 
Sen tenze U. 

Non hanno ecce~sir.0 peso, di honte a queste determina- 
zioni le diverse professiotles jrrris (lege romatla, 0 lege 
latrgobardorrrttt) die si riscontrano in antichi documenti 
hentini e scompaiono del tutto nel sec010 XIII. Esse 
avevano un signifiato limitato al diritto ereditario. 
11 vescovo s m  a l  vertice della g i u r i s d i z i o n e  c i -  
V i 1 e , che \Gene amministrata in suo nome, normdmen- 
te mediante ddegati e nssessori. Antiamente questi sono I 

dei .«missi» che si presentano nei luoghi tradiziondmente 
fissati per l'amministrazione della giustizia due volte al- 
~'anno (C&. Fiemme); pih tardi vi subentrarono dei «vica- 
ri» con resident3 stabile. U vescovo e il suo assessore . 

giudicano anche in seconda i s w a M .  Al vescovo come 
giudice supremo \<ene attribuito il titolo di «potestas», 
che si trova poi vsferito anche in chi 10 rappresenta in 
tale funzione, come il Conte Alberto di Tirolo e Sodege- 
rio de Tito. 
La g i u r i s d i z i o n e  c r i m i n a l e  d d  territorio di 
Trento appae jnfeudam a giudici della -famiglia Veronese 
de Ja Bella, d d  1150 al 1225, come feudo ministe- 

U Cfr. 0. STOLZ, Die Arrsbreifurrg der Deufscbfunls in Südlirol, ut., 
voi. 11, p. 141; ml. 111, P. 55. 
M In ep- piu t d i v a  si documenta mche UD diritto di appeiizione 

u < b d e  -erde deli'impero per uuse eccedenti il vdore di 1000 
fiorini. 



riale: «ad cognoscendum tantum de rausis criminalibus, 
videlicet quae ad puniendum personas hominum spectat 
et pertinetn. I medesimi giudici sentenzimo anche in d- 
tre cause, per delega speciale del vescovo. Dopo la cessa: 
zione dei de la Beiia subentrarono al ]oro posto uffiuall 
vescovili, assessori, e, d d a  meta del secolo XIII, il vica- 
rio. Con questo sistema a Trento si risolveva andie j1 
problema canonico della ainabilitii~ del vescovo a pronun- 
ziare sentenze capitdi *. 
Come cooperatori nell'amrninistrazione deua giustizia f i W  
rano anche i g a s t a 1 d i (qualche volta anche villici) 
praeposifi ecc.). Per SE questi sono dei ministeriali CO? 

funzione di amrninistratori economi& dci beni urbari., 
e in cerfe zone, P. es. in Val di Non, rimmgono esclusl- 
vamente tali (con giurisdizione sui senri de]la corte v S 0 -  
vile rurale e sull'ambito delle prest~ioni  ad essa dovu- 
te). In  altre Zone perb i gstaldi appaiiiono rinforznti coß 
ulteriori mansioni: militari, quali il commdo di un nstel- 
10, o giudizhrieM. GIS: awiene a Egna", a Levico fl 
Pergines3, a Civezzmo per i m i n a t ~ r i ~ ,  a Pratagliago, D 

ES H. VON \ r o ~ ~ ~ ~ ? i ,  Itr~n:u~:ifCf, ät . ,  pp. 381.382; F. CusisI i ~ r i ~ ~ ~ ~  
d~ secoli, cit.,-p. U 0  C nota 20 mn i t a t i  ivi dtgati. I1 \'oltJini 
opina die di'inizio non sia stato cosi, mri die mchc qui mme d t a v e  
il Blutbann sia suto in i zhhn te  mnferito d ' a ~ ~ o c a t o  C solo susscW~-  
temente sia pssaio ddia su3 mmpetenza a quclla dci dc In Mo. 
Pcro nessuna t n h  documnt;ui3 10 pmva, anzi 13 rcdamazionc fatt!' 
da Ad?rmno.$& B+ daranti dh mrtc fcudde parrebbe suggcrire l1 
contrario. Piu prohbilc quindi lsaltn possibilita, pure arrcnn3t3 dd 
Voltelini, che 1Svwcazk sia stata privau di tdc prmgativa fin d d  
tempi dci primo awocatocontc Addbeno (sotto Gcbardo), o d pi3 
tardi. d tempo dci mnfcrirnento ai Tiolo. Comunquc una 
pqsipa chc gii awouti  di T m t o  a b b h o  posscduto la giurisdizion.C 
cnminde ylla conta die il vacovo crsibi t o m  rctinuiw, pcr i1 
periodo pul antemplato mana ~uiiutamcntc. Sc vicne asscrita E solo 
per nppticaiione (inuum?) di qumto dicono i m u d i  g c n d i .  

Per m p i o  a Beseno 1235, dr .  H. vos VOLTELINI, Erlärrterirt1GeJ~~ 
cit., p. 181 

R. I;INK, Codex Wangiacus, at., n. 35. 
H. VON VOLTELLVI, ErfZutenrngen, at. ,  pp. 172 e 175; A. C~rrOl  

Castel Selt*a e ievico, Trcnto 1952, pp. 39 C 47. 
B 13. VON VOLTELISI, Erlogferrrngen, cit., p. 135. 

Ibidenr, pp. 202-206. 



R h g 1 ,  a Tenno E e in vari dtri luoghi come pure in Val- 
dadige (Magrk, Sdorno, hlonreale, Castel Formiano, pip 
Castello di Fiemme, doiIve il titolo di gastddo con la relau- 
va giurisdizione si uasferi poi di peso d Landrichter 
&olese)=. I gasddi vescovili di Fiemme e di Rendena 
esercitavano mche h giustizia crimiide Neila V d e  di 
Non invece Ia funvone di giudice pubblico viene esercita- 
ta da un vice-dottti~~us (tdom anche da ,un secondo per la 
Val di Sole) e piii tardi da un capitano o da un vicario, 
sempre distinti dai gasddi. 

Grne i gasddi, i comnndanti dei castelli hanno per se 
uns giurisdizione ci\.ile sui loro dipendenti e sui beni 
pertinenti d castello; tdi~volm essa deriva da vecchi dirit- 
ti di castellanza gravmti sulle famiglie dei vecchi consor- 
ti del castelio. Non manwo per6 le tendenze a unn dila- 
tazione, piii o meno corretta, di tale raggio di competen- 
ze, che arriva in qud&e cnso £in0 alia usurpazione delia 
giurisdizione criminde su mtto il distretto %. 

I1 c a  s o  d i  ~ o l z  a n  o e particolare, trnttandosi di 
a h a  contea, amministrnta in cogestione dopo il passag- 
gio ai Tirolo (C. 1170). In concreto: un delegato vescovi- 
le partecipava d giudizio ordinario (Ealichttaidi~lg) insie- 
me con l'officiaie dei conte e incassava una parte d d e  
penaiid per conto del suo padrone. Per il rimmente esi- 
steva anche una &\<sione spaziale: il conte aveva un suo 
giudiiio a Gries, il vescovo un giudizio cittadino entro 
l'ambito della citd recchia di Bolzano (qui giudica tempo- 
raneamente ii gastddo \Ivescovile di castel Formiano, poi 
dtri giustiziari vesco\rili) privo perb della giurisdizione 

91 Ibider?~, pp. 240-2-11. 
92 Ibidem, p. 239. 
93 Ibide~?~, ni rispettivi upitoii. 
94 Ibiderr~, pp. 146 e 221. 
95 17dvi il cax> dei signori di Arm, ai q u a  i l  vescovo nel 1210 
impose 1a demoiizione delle forche da loro erette e k riduzione deiie 
loro compettnze d a  sfen d& bvsa giurisdizione, cfr. B. WALDESTEIN- 
W A R T ~ B E R G ,  Gescbicbfe der Herren, cit., pp. 28-29 e 42-43. 



criminale, che Gene esercitata d d  Conte". Nella contea di 
Venosta, e appena il caso di ricordulo, il potere giudizia- 
rio ordinario, come appartenente da b i o n e  comitde 
in man0 ai conti di Tirolo ed & quindi compIetammte 
estraniato d& c o m p e t a  d d  vescovo di Trcnto. Esisto- 
no nella zona delle proprieta immunitaric, appnrteny< D 
fondazioni desiastiche diverse. I =eridui di giurisd~l?- 
ne inferiore die esse consewano verrmno Presto assorbs 
te dai conti di Ti&. 

Esenti da1 giudizio ordinxio dei &ionari vescot~ili 
sottoposti imrnediatmente i l  giudice supremo die i1 
V~SCOVO sono i mernbri delln nobilta e i ministcrid. I 
conferimenti di nobiit?t (registrati rqolarmente da1 tem 
po del vescovo Giorgio Hack, sec. W )  comprendono 
esplicitamente questo foro privilegiato, die esirnc d d  du- 
dice ordinario e rimette d foro dei vcscovo o del suo 
vicario. Generalmente questa giurisGone ~ i e n e  eserut* 
ta dalla C U r i a f e u d a 1 c , ci& l'ssemblea dei vassal- 
li, la quale a rigore ha competem solo in qucsti~ni di . 
feudo e nel settore delle pene doirrebbe uattare solo 1:e- 
ventuale ritiro del feudo stesso; ma in realt; vicne chla- 
mata a pronunzimi andie in questioni connesse, come In 
rottura della pace e l'innizione del bmdo, l'assoluzlone 
da1 bando e la rimmposizione d d a  Pace con Ie nspettive 
condizioni ¶. 

Anche per il temtorio del V e s c o v a t o  d i  B r e s -  
s a n o  n e  6 stata messa in evid-, soprittutto 
lavon di 0. Stolz, In l ina di conhuit i  fra In giurisdizio- 
ne deUe vecchie contee e i distretri giudiziari d d  secolo 
XI11 ". I1 giudizio ordinario, chimito in seyito anhe 

% 0. STOU, PofitiscbbistoriscDC Lnde~bescbre ib~n~  at., pp. 2a-74; 
dello S~CSSO, Die Ausbreitung des Deutscbtur,is in Siidtird, vO" 
111, pp. 12 5s.; F. H w ,  Tiro!er Urkundenbucb, cit., vol. 11 n. 
414; vol. 11, n. n 4 .  " A. Pa, Gescbirbfe, ar. \ml., 11, pp. 47; R. K i ~ r ,  Codcx Wangid- 
nus, at., dr. i vari documtnti in a i  entm ui Yione la c u i ~  ~ o s s J [ @  
nrm. 

98 0. STOLZ, Po l i lN~bb i s for i~~b  LCnde~be~tbre ibu~ cit,, spccihente 



 CO^ nome di «comitatus» 0 «comecia» (La~td~ericht), nel 
sec010 XI1 appare eserdtat0 in disuetti, che per un ver- 
SO Sone una frazione d d e  circoscrizioni comitali (da quat- 
tro fino a sei distretti enuo una di esse), dall'al~o abbrac: 

I'ambito di uns fino a tre antidie lparrocchie, il CUI 

mbito corrispondeva ad a1aetmt.e nforkgelrosse~rschaftet~, 
"d comuni origimn. I1 patere giudiziario rdativo i 
v s o v i  10 avevmo fin da principio psssato irreversibil- 
fnente ai viceconti. Da a s i  vengono a dipendere dunque 
1 vari giudici ordinai (hndrichter) die dal sec010 XI1 in 
poi si incontrano nei Bspettivi disuetti. Questa rete ordi- 
naria di competenze ehe omai sono shggite dalle mani 
d d  vescovo e pih m d i  verrann0 riorganizzate con 
cura dai conti del Tirolo, 2 interseata da una serie di 
distretti immunimi, creati in epoche e in circostanze di- 
verse, a favore di enti eccJesiatici e 'di Signori laici. Pri- 
mo fra i detentori di giudizi esenti appare il vesco- 
Vo, che per quesa via triene a ricuperae in sua competen- 
za diretta qual&e fr-ento dei territori alienati a i  vice- 
Conti. I1 motrimento in tale senso inizia abbastanza pre- 
sto. Ne1 1033 il vesco\lo ~ o p p o  si faceva confermare dal- 
l'imperatore Enrico 111 un distretto immunitario nella val- 
Je Norica 93. Poi cosi si dfermarono n d e  mani del vesco- 
vo di Bressanone m&e i distretti giudiziari di Luson, 
Valdoies di sotto, Amas presso Lienz, S. Martino in Ba- 
dia (Thurn), giurisdizioni suettamente connesse con le 
proprieta immunitluie dei vescovi nei rispettivi territori. 

2. P o l i t i c a  i n t e r n a  

Sono da consider~e anzitutto nel loro rapporto col potere 
vescovile i c o m u n i  r u r a l i ,  die generdmente si 

PP. 27-35; . FAJKMAJER, Studien, cit., pp. 17 e 114-115; J. h'öc~, LU 
sovratzif2, at., p. 18. 

Cfr. I;. FAJG~IAJER, Sfrrdien, cit., P. 17, n. 2: testo gih citato sopra, 
nota 66. Nell'esercizio diretto delk giurisdizione ii vexovo segue 

a qumto sembn un criterio simile a qudo adottato a Trento: infeuda- 
Sone ereditaria dell'ufficio d a  famigija 3 Porta, cfr. ~IUTSCIILECHNER, 
AIte Briwer Stadfrecbte, cit., p. 15. 



identificano con le vecchie pievi e eppresentano J'ultim3 
fase di siduppo di circoscrizioni molto piU antiche. 

In  linea teorim si ,possono distinguere: 

- comunita di 1iba-i mntadini (di dpo germanico per i1 
territorio di Bressmone - di ,tipo arimannico per il Trm- 
tino) 

- comunid miste di libcri possessori e di sudditi signo- 
riali (mancipi e coloni delie proptieti immunitarie in Al- 
t~ Adige - senri rusticani e censuali nel Trentino, dove 
C% fone qualche soprawi\~uila degü ddii ~ongobnrdi) 

- comunit3 cornposte prevalentemente di propriet. !i- 
gnoriali e quindi di soggetti non liberi (pih frequenu in 
Alto Adige, soprattutto nelie immunita ec~lesiastiche)'~~ 

Al10 stato attude degli studi e ancora molto diffide di* 
scernere dove e in qude misura si riscontrino in concre- 
to o YI'dtm dei tre tipi bdiati. 

Le rehioni fra 3 vesmvo e lle cornunith M& pcr 1'ep0: 
ca da noi nattata appaiono fomdate in form3 di 
a C C o r d i b i 1 a te r a 1 i , nei qu& viene regolato l'eser 
cizio della giurisdizione e d&arione fiscdc lol, oppure J 
vescovo inten~iene a liberare la vicinia da determinau 
oneri e ad assicurarle determinati diritti porto, 
pascoli ecc.) mentre la comunitii d d  ~ m t o  suo fa promes- 
sa di fedclta e si obbliga a determinate prestazioni 
lnatura o in denarol". Questo tipo di accordi frirebb: 
pensnre a comunita composte prevalentemente di uomi. 
liberi, che consenrano mcora intatta ]a loro liberti dl 
riunione e di statuto (Ehafraidi~x~e). 

Cfr. A. JÄGER. Gescbicbfe, ät.. ~-01. I ,  pp. 579 ss.; F. ~ ~ U T E R ,  
Frage der Gev~eindebildu~g, in Die htänge der LnndRerneit;de und 
rbr Wesen (Vorne und Forschungen, \W), Konst-Stutigart 196-6 
PP. 223-235. 
1°' Cosf per Fiemme, V. da-. in F. HUTEP., Tiroler Urkrrnder~br~cb, dt., 
vol. 1, nn. 138 C 139. 
lrn Cfr. d ?md -mn Riva, Nago, Lcdro in R. K~h'gt 
Codex ~ungranrrs, at., nn. 4, 5-1, 5, 111. 



Le numerose warte di regola», redatte in iscritto fra il 
sec010 H11 e il XWII I", imece presentano un q~adro  
ehe comsponderebbe rnegfio d a  seconda categoria. LO si 
desume da1 contenuto StSso, die generalmente si h i t a  
a quetioni di USO d d  patrhonio comunde e di polizia 
mbana, senza estendai  a questioni di diritto uvile 0 

crimide. Lo india inoltre il ruolo che le a r t e  di regola 
yF6nano al aregolano maggiore», riservando a lui l'auto- 
"ta di convocare, presiedere e confermare le regole. Qua- 
le regolano maggiore ; ,previsto normdmente il vesco- 
V 0  INI che in ep- ~ccessiva concederh anche questa pre- 
rogauva in feudo ai ministeri& (gii uniu due casi noti 
di una autonomia piena in quest0 riguardo sono Fiemme 
e kvico, doveil r e g o l a a o  m a g g i o r e  6 un u f f i -  
c i d e  d e l l a  c o m u n i t a  e dove i vicari vescovili 
sono esclusi d a  patecipazione all'assemblea della re- 
gola) IM. 

uaumento dell'autonomia dei ministeridi e l'allargamento 
Progressive delle loro ~rerogative porterh in seguito a 
un graduale allontanmento delle comunita rurdi da1 ,rap- 
Porto diretto col vescovo e a una loro piii diretta esposi- 
zione ai sopmsi dei dinasti e dei castellani. L'unica via 
Per un alletriamento della condizione dei contadini sarh 
quella di U a  e]iminaione di questa dasse intermedia, 
che il governo tirolese di Allainardo I1 ,perseguiri con 
Coerente tenacia I". l'esempio non potrh essere imita- 
to adeguatamente dai due principi ecclesiastici n6 a Tren- 
to ne a Bressanone. 

L'unica c i  t t a ve-ente preesistente al potere tempora- 
le dei vescovi n d  $tafitorio e Trento. Quale relazione di 
appartenenza al suo vescovo, oltre la soggezione spiritua- 

'" Una elencazione di esse si uora ad esempio in F. S.~RTORI-~~ONTECRO- 
CE, Die Tbd- und Geirb!sgerneir;de, ut., PP. 209-222 e in E. 
WERUNSSY, Osterreirbiscbe, at., p. 5-11. 
'M F. SARTORI - ~ I O S T E C R O ~ ~  Ibidenr, pp. 24-25; A. JÄGER, Geschichte, 
cit., vol. I ,  p. 28. 

Ibidertl, p. 27. 
Cfr. H. \?ESFLECKER, Alcinbard II, cit., pp. 166-172. 



le, essa wesse nel 957, cluando viene diimnta in 
d-ento uOdscJl& epimpi Pvitatemu, 2 diffide *- 
re. Un documento di d d d  ;inni 13 pre;cntfcome 
an?essyin qualche m d o  d n  m n e  ducde: «in 
Tr~denunim curtem d u d e m  coniungasu In. Dd ~e~~~ 
MI comunque il vewovo appxe come pande pr0prietP 
rio di nree fnbbnmb'i in citt;, c0nc&e ai dttnhi 
Per I*i costruzione di crise e corti, dietro versamentO di 
un wnone annuo con dirjtio erudinrio, appliiindo 

''- 
ipo di lowione die e appunto dettn u lmt io  pcrf>e tu&~ 
secundum usum et comuetudincm domorum ~rlde~?! 
mercatis ". Su terreno rewor~ae 6 sorta mche 13 ptt3 
vecdua di B o h o ,  die d d n  fine del s m l o  SI1 m? In , 

6ua rapida ascesa m w t i l e m .  A Riva, dove gii prlm" 
del 1124 esiste un rnercito c comunita, il vescoVo 
Altemanno coocede 1'- d d  terrao per cos&oDe 

c ~ t d o  e d d e  opere di &fesa; unn cartn del 1l.5~ 
desaive h termini molto espEoti i rapporti fra d t«~ 
VeSCOVO 'lD. Per h fondizione del borge & EEgna col rJ3tis 
V 0  ~ ~ f m X t 0  ~i consen.a ü documento, die ' 
molto significativo "l. Le a s e  \.i vagono concesse in 10~3: 

zione secondo I'USO del merato di Trato, i dttndini,e 
mercati vmgono aentati da dogmn pari & quJIi di 
T r a t 0  e di h h o ,  ü vescovo ra tn  impegnnto n non 

I" F. HUTER, Tiro!cr UrkuzZrr:bucb, at . ,  ~01, I ,  nn. 11 C 16. 
F .  Cusq I primi dur secdi,.cit., pp. 48-59. Qic 13 Qtta F 

ipotctico sntuto autonome, non 513 stau w a C 1 t 3 t 3  potcrc duc31e 
dcl vescovo nel 1027, conc o ; > - w n o  &-uni autori trcntini 
(Giovanelli, -,.G%),. 5 ~ ~ ~ a u ; i  abbandonlta dcfiniti$.mcntc d@ 
po D.  RE^, PIU CnfrCo sfc?ufo E.& dj Trcnto, in ProsrJ? trza del Grrztrmo SupeSore di Trrnto, 1-9; 0. sTou, Dir ~usbrel- 
trrtag des Deu!scb:ur~zs ir; SCZtiro!, at., ~01 .  11, 113. 
Im A. JÄGER, Gescbicbfe, cit., vol., I, pp. 2.16 ss.: 0 STOLZ, DJZ 
Zollweserz irr Tiro! bis 1363, in f& ~ t c r r c i c K ~ ~  ~ d i c h t c * ,  
XCVIII 1909% PP- 208 S.: d d o  SC-, Die clirsl>rcjfung des 
Deutscbfuff~s if~ SNdfiro!, Qt, vol. 111, Innsbnick 1932 . 12 C \'?I* 111, P- 58; ddo  S m ,  Po!ifiscbbisforir~be ~ndcstr;c~rcjbr, t~g "'1 

pp. 265 ss-; F. H-, Trie~t ,  Rcicb &er Tiro!? (an10 sopm). 
"0.H. v0.i VOL-.?, Edzuferrrngen, cit., pp. 240.241; F. CCVSIN, I 
prrrrzr drre secol1, at., pp. 116-119; P. CiuusOLE, Le terre dcl Blsro 
Sarca, at., pp. 169 (con lc h . c  riar&te sopn). 
111 P.  HUTER, Tir0k-r Urkundenbucb, at., YO]. I, n. 453. 



"feudare a nessuno il neoretto mercato, che deve rimane- 
re «libenun ad mmus episcopi. . . in perpetuum». 

Ne1 vescovato di Brasmone l'unia citth che viene in 
comiderazione e Bressmone stessa, nata per opera del 
vacovo Mg (1022-1039) sul terreno della corte Pri- 
~ h n a  acsanto d a  r e s i d m  vescovile I*. Brunico, fondata 
ad Opera d d  vescovo Bmno von Kirchberg (1250-88), ci 
porta gih altre la m e ~  del secolo =I1 lU. Le altre citth 
del Tirolo hanno origine pih tardiva, non appartengono 
ai vescovi, anzi sorgono piuttosto in concorrenza con i 
mercati vesco~.ili. 

Ambedue le cit& <rpitali, Bressanone piii di Trento, pre- 
sentano una forte osmosi fra l'elemento urbano e ~la vassal- 

rurale, una suuttura socide aristocratica e curtense, 
fatta in gran Parte di ministeriali imborghesiti e di mer- 
a n t i  infeudatill+. Non si riscontra in esse una marcata 
aendenza politia a favorire sistematicamente artigiani e 
commercianti, come a ~ ~ e r r ~  piG tardi a Bolzano e a Mera- 
no ad opera dei conti di TiroIo. 

Su questo sfondo sono da valutarsi anche le poche noti- 
zie che si possiedono circa le prime origini di un regime 
comunale a Trento nel secolo XII, notizie che sono state 
certamente soprawalutate nel desiderio di uovarvi i linea- 
menti di una eiroluzione comparabiie a quella dei comuni 
Iombadi. In una 4ettux-a meno prevenuta dei due docu- 
menti principali in riguardo, ci& dei due massicci inter- 
venti di Federico I (1 182) e di Enrico I1 (1 191) a soste- 
gno dell'autori& dei vescovi contro il sorgere delie liber- 
tii cittadine, non risulta dimosuato che in citth gih esistes- 
se un regime consolare di tipo lombardo effettivamente 
costituito. L'intervento sembra diretto piuttosto contro i 
tentativi di f d o  nascere, che probabilmente erano in 
corso; quale intento immediat0 si propone di contenere 

112 A. SPARBEIZ, Die Bfu-ner FCrstbiscbÖfe, at. ,  p. 43. 
Ibide~n, P. 88. 

114 Cfr. F. CUSW, I prin~i due secoli, cit., pp. 120. 



la prepotenw di ~~;in;illi inorgogliti ridimensiomndo 3- 
ziative ambiziose d& piccala nobilthl". 

Lasciando da Parte I'aist- o no di un regime consolnre 
ver0 e proprio e Pidez di una organia3uone cittadba ehe 
intenda semplicemente sostituirsi d'autoritii dei vescovo~ 
sugli .inizi d d  secolo XI11 si comincin a inconuare 
presenza attiva dei dues, ehe f iyrmo mrnpnrtecipi d d e  
maggiori deliberazioni nguadmti la vita deUa citta. h- 
zi, e il fenomeno si rivela n d o  stesso ternpo, lorO 
competenza si estende oltre il mggio d d  territorio urba: 
no, alla vim deli'intero principato, in cui i cittadini s1 
inseriscono mme corpo d e l i h t e  P C C J ~ ~ O  al capitolo 
la cattedrale e dia CU& dei vass& lS. L t a m m t e  vengo- 
no a profüarsi mche le Eariche, con la rispettiva nornenda- 
tura, che rimane oscilimte tuttavia fino al secolo h3'17. 
Piii rardi si preüseri ;imhe il rnolo del consiglio ~ t t a d i -  
no nella modifim degli statuti e n d a  del qpode- 
s t b ,  cio? del supremo giudice \ecovile, non 2 unn 

11s D. REICH, Del piri a t i ca  stotuto, at.; i d m .  mno sp&alrncntc i1 
n. 405 C il n. 464 di F. Hw, Tiro!m Urkucder~Lucb, bt., uoi. I 
R. KINK, CO+ Wmgiaus, at., nn. 15 c 42. GE dtri  duc tcsti Jle 
soiitamente Sl Ci-0 pmarc lscskt- di un rcvjmc wmundc f i  
Trento nel stm10 );II sbno prir-i di valorc dhwtrauvo: i n'ua 
ncl 1106 cospinrono contro I'accettuione dcl v-vo Gcbardo (Cbrocf- 
cort Ekkehardi, in. AIGH: Scriptores, \q, p. 235; in F. C~sIri, 
1. pritnt drre S~CO~J ,  at., p. 78) non sono riconwQbi]i mme csprasionc 
di un govcmo w m u d e ;  e i c e t h  conrutcr mcnzionati nd docum? 
ti del 2 ludio 1171 (R &\T, C o d a  Wargicnos, at., n. 12) prob3bil- 
mcnte sono sbl0 pleni~otcnii~ri n&a u;ittativa contingcntc. 
"6 Una prima documentuionc viston di qua[:! posizionc fomim 13 
partwipzione delh ~ p l c m  concionc haminurn avitafis Tidentiu d a  
confederazione gun ta  dai vari stati d d  pnnap3to nd 1205 ;illlindoml. 
ni deiia rinunzia del YmvO Comdo di &scno dr. F. HuTCR, 
Tiroler Urkundenbucb, at., col. 11, n. 557; dr, ja preenm 
deiia comunita mme ente morde contMmte in n. 605 ( f i .  1210). 
Anche nel 1256 in oousronc deii'infeu&onc di h l h d o  I ij s ~ a e  
vo ?olle prima senrire-il ~ . i&o  del Gpitolo, dci nobili dci rniniste 
riali e vass91 e dei a t u h .  A t d  fiic fcce mstimirc rommis~i~: 
nc per la qude il Gpitolo desse quattro deputnti i atradini du1 
quatuo, gii cxtrinxci (nobili non rcsidmti in attaj F.F.~. 
ALBERTI, Anndi, cit., pp. 130-131). 
117 «Sapientes„ adeniriones., aconsiliarü~, crsbdiQB crprocuratorcsp; 
il utolo di awnsules* non r imm fino al 1415, &. D. h~ar, Dcl 
piir atrtico slattllo, at .  
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mica comunale, ma una funzione dello stato intero. In 
ampenso questi germi di partecipazione al governo del 
~rinapato il comune G possiede e li sviiuppa - 
sari fino al tramonto del regime nei 1803 - non da 
uns propria radice autonoma e sovrana, ma da una coope- 
razione organica e concordata al potere del vescovo. La 
sua competenza, come e stato detto, sara piuttosto adati- 
va» che «nativa». L'infatuazione repubblicana del 1407, 
che cercb per un i s m t e  di capovolgere questo sistema, 
~imase priva di consistenza pratica. 

11 ~ o l o  di cit& capitale rispetto ali'intero principato 
Trento 10 dimostrera in awenire anche mediante l'identi- 
ta dei suoi statuti urbani con queK usati nel rimanente 
territorio civile e mimin& (differenze si riscontrano solo 
nella materia dei cosiddetto cstatuto dei sindaci», concer- 
nente questioni di polizia urbana e di utilizzo dei beni 
comuni). Diversamente da quanto awerri a Bressanone, 
dove l'unificazione giuridica avverr?i, tramite l'adozione 
del codice del La~zd tirolese. 

3. A m m i n i s t r a z i o n e  e c o n o m i c a  

I1 patrimonio signoriale (Gr~u~dherrschaft) dei due principi 
veseovi era molto esteso; una ~icostruzione d d a  sua effet- 
tiva consistenza, anche in rapporto d a  proprieti dei conti 
del Tirolo, 6 ancora da fare. 

B r e s s a n  o n e ha una serie di uffici urbariali, cui 2 pre- 
posto un officiale, che spesso 2 .nel contempo mche capita- 
no del castello e giudice del distretto immunitario. A lui 
spetta la riscossione dei ~ens i "~ .  

Per T r e n t o , in un &reue recordatiotris dell'anno 1200 C. 

sono elencate le corti vescovili (Ossana, htalk, Cles, Rome- 
no, Bolzano, Trento, Ala, Arco, Ledro e S. Massenza) in 
cui i gastaldi concentravano i vari censi e tributi in natu- 

11s I=. F~juujEIz, Studien zur \~erwdturagsgescbicb~e, at.,  pp. 245 ss. 



ra. Queste gastaldie assumono 3 mrno il rnantenirnento 
d d a  CO- vescovile centrale e l'&stimento di una cavd- 
catura in C ~ S O  di viaggio d d  vescovo «in e\peditionem 
imperatoris» Iw. 

I1 sistema generalmente usato per il ricavo della renditn 
5 quello della infeudazione. h'de Mmuniti deU'A1t0 
ge 6 ancora frequente la senlith das gleba, organizzaln 
ali'interno di grosse aziende agricole (tt~onsus), che rimy- 
gono indivise (ricordiamo de 13 noma dell'indiilisibih- 
ta vige anche per i liberi, in form di una l e g e  bavfl: 
r d m .  N d  Trentino prevale invece il sistema dei l i b l  
censuali, risdente forse a& ddii longobardi, e una pnrcel- 
lazione molto piii minura degli appmmenti  dati in nffit- 
tanza. Dalla fine del sec010 XII si applica con frequenza 
anche alle terre coltivribi la «Iocatio perpetualis secun: 
dum consuetudinem domorurn mercati Tridenti~, da 1101 
gi8 considerata per le case. Essa mppresenta un parziale 
superamen to del feudalesimo; d d  Iato t-CO-fjnanziario 
essa si c a r a t t e r h  soprattutto per tre aspetti: in caso di 
mora ~addoppia il censo, poi mscinde il contratto; riser- 
va la prelazione al vescovo in a s o  di vendita del fondo;. 
riserva al  vescovo una onoranza in a s o  di passaggio ad 
altro affittuario ". 
I principati vescordi operano, com'era loro competenza, 
anche nel settore delle f i n a n z e  p u b b l i c h e .  

L'esercizio deli'autorita nel settare 6 provato d d  posses- 
so di tributi di natura pubblicistica da Parte dei vescovi 
(colta o steura, fodrrrrn o Ktrppelfrrtter SC.), d d n  esenzi~- 
ne che i vescovi concedono di propria autorita proprio in 
questo settore S ~ ~ C O  e da htmenti regolan~ 

119 Cfr. F. HLTTER, Tiro!er Urkufideabucb, cit., voi. 1, n. 515. 
a~ A. JÄGER, Gescbicbfe, ät., VOL I ,  pp. 36 e 537-621. 
121 0. S ~ o u ,  Die Ausbreifung des Deutscbfums in SCdfirol, nt., voi. 
111, p. 113; dello s t ~ ,  Da Zollmesen in Tirol bis 1363, in 
für österreichiscbe G d c f i ~ .  X(=VII, 1909, p. 151; H. VON VOLTELI- 
NI, Acta Tirolerrsia 11, I~.nsbmdc 1899, pp. XCIII ss.; R. I<lxä, 
Codex 1Vut1gianus, a t . ,  pp. 464-66. 



e ristrutturano I'adempimento di tali obblighi per i loro 
sudditi ". Secernere nettamente la sfera di queste impo- 
ste, nella loro origine, esazione e destinazione, d d a  sfera 
delle contribuzioni patrimoniali e cosa praticamente impos- 
sibile, per l'inestriabile compenetrazione e per il trasfor- 
mismo delle imposte stesse. Per la riscossione dei tributi 
vengono prese in ausa  le vicinie; queste comunita azien- 
dali sono anche comunitj, fiscali: il capo della comuniti 
diventa il responsabile della riscossione di esse davanti a l  
giudizio ordinario ". 
L'esercizio dell' a U t o r i t h d o g a n a 1 e da parte dei 
vescovi & provato da atti come I'unione doganale stipula- 
ta fra Trento e Bressanone nel 1202 dai vescovi, d d e  
frequenti concessioni e infeudazioni di «mute», da esenzio- 
ni, dai tentativi di ~ i v e n d i m  «mute» usurpate o ktituite 
abusivmente. Ii vescovo Federico Vanga promosse un'a- 
zione tendente 3 riassorbke hitte le mute in man0 vescovi- 
le "'. 
I1 sistema usato per il riavo della rendita 6 anche qui 
quello dell'infeudazione, non quello deli'appalto o della 
gestione diretta tramite funziond. Al tempo di Errrzelino 
da Romano si imparerh che pub essere utile anche in 
questo settore il sistema della locatio perpetualis. 

Del diritto regale di batter m o n e t a Bressanone prati- 
camente non ha fatto 1.150. Trento invece 10 esercita fin 
dall'epoca del vescovo Adelpreto (1156-72) e poi soprat- 
tutto lungo la prima metj, del sec010 XIII. La coniazione 
dei denari e dei gossi tridentini aveva un'incidenza tale, 
che i conti di Tirolo-Gorizia d d a  meta del sec010 XI11 
in poi cercarono in ogni maniera di sopraffarla, affiancan- 

1" Cfr. llese&one cuncessa d d  res00~o Emim I d monastero di Biburg, 
F. H=, Tiroler Urkundenbucb, at., VOL I, n. 97 o k regolamenta- 
zbne dei mbuti di Fiemme smcita dal vesa>vo & M o ,  Ibidetu, n. 138. 
0. STOIZ, Gescbicbte der Geticbte, at., pp. 96, 167 e 195. 
Cfr. F. HUTER, TiroIer Urkundenbucb, at., vol. I ,  n. 97; vol. 11, 

n. 542; vari documenti in pmposito in R. IW'i;, Codex \Vangianus, 
at.; per le dogme ancesse e contestate Y ant i  d'Arco dr.  B. 



dole una ZKCX a hIermo, inizibente mcora semiab~si- 
va ". 
Anche Per di dtri diritti reg&, qu& il r i p a t i ~ ~ ,  In Pe- 
s n ,  i molini, le miniere. d w e n t i  di concessione di 
passaggio documentano l'esercizio continuativo da p3rte 
dei vescovi, secondo i moduii ri~enn3t.i sopram. 

Manca invece, per ii tempo di cui ci occupiamo, un 
ro e proprio tentative di i n ~ e n t ~ ~  e uns vdutuione 
mulativa del patrimonio e ddie radite. Per qu6ti  da^ 
siamo costrctti a r i f d  a v&tiiuoni pib tardive bsatf 
su elementi piuttosto incerti. Secondo vnlutmioni t r y  
ne, certmente esagerite, ncl 1250 il pauimonio dcl prui- 
cipato di Trento si faceva ~ e n d e r e  n circa 100.000 1nar- 
che, il che componerebbe una rendita annun di cifcn 
10.000 marche. Lhl rendita assegnata d vescovo Enrlc0 
II nel 1284 Per 13 cessione dd9intero gettito patrimoni* 
le e f i d e  del suo nerritorio fu di 800 m&e annue. L" 
cifra sembra piii ~icina d vero, pur tenendo conto dellc 
condizioni iuylntorie e ddio sticelo sopraviimuto nel 
principato per le occupazioni abusive. Ccrto Ja consistm- 
za era incomparabiiente inferiore da rcndita d d a  Con: 
tea del Tirolo, che neli'mo 1300, raKogLendo i fnitu 
della politica finanziina di hlainardo 11, totaliEava d d e  
varie entrate un gettito annuo di 19.770 rnarche 

\VALDESTE~~~-WA~:TE.\O~C, Gescbicbfe der Henrrt, cit„ pu~;rl~.,  s p c d *  
mente p. 41. 

H. WIESFLECISR. dleinbard ZI, cit., p. 140: G.A. Nu;~ro~l ,  
atrfiche motzete della regione Trenfine&to m i g e ,  ristmpl T o t o  
1971. 
126 Per ii ripatim V. F. H=, 'Iiroler Urkundenbucb, at., ~ o l .  I, nn. 
405 e 437; an& E. WEP.USS~,  Ö~ferreicbkcbe, cit p. 875; per 1. 
pesca, cfr. le notizie c k i  ii afeudum pis&aep in *: CUSIN, I prirnf 
due secofi, at. ,  PP. 207-14:, l ' i ~ p o r ~ ~ t c  sntorc mincraio, ncl qudc 
Trento vmta !dm l a f i t m  del piu mtico stntuto in matcrin, 
cfr. F. HUTER, Tirorer Urkundenbucb, at . ,  vol. I ,  n. 447 v ~ l .  11, 
nn. 580 e 656 con LI b i b l i o d a  ivi dillgata. 
127 Cfr. H. W m F L E m ,  hfci~~bard 11, U[., pp. 17 nota 4, 39, 65 C 
314. 
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