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AI NOS T N I .·/.l II CI H /lH:\'EFATTONI,

~lIT E (;Or ICg Itl re~..

FA';OtU Co; AflCllITmu.A

~/~LJOTECA

CASTellO D'H VAU'TI~ /

N el prcscuturr, la 1II01l 1~s;rt~/ia illlls/ra/a del nostro /lei S . D o

mcn ico, ritornato rome p er in canto al .1'110 ali/ho sPh'/lIitll"t', ti

.\KO/:I[I/ spoll/a lll'o dall'ali im o IIll g razie sentito per /lIl/i quc! nostri

aur ici e bClufal/o ri c ùe ci aiutarono Ildl'ardua illlpl"t'sa .

Per onouo fo rt una essi sono mol/i. /'d e(Oli soddis f acio n« (!te

lo diciamo ; noi stess i 11011 ci Sart?1II 1110 credu t i di tro ra rc tante c sì

v ive simpa/ie p er 1I0i c pcr l'opera nostra ,

NOli ci sarà p ossibile il nom inar/] /lIl/i iII lilla scmp li(/' Id ·

tcra ; ma i 1I0mi di /lIl/i .1'/1111/10 scritt! iII cara tter i iIIdelebili ud

110.1'/1'0 cuore rico noscente, c semp re ot uocùcremo p er /lIl/i le / Jì'l'i lle

ocnedieioni.

Vada il uostro primo rineraeiamento ai bellemeri/ig ell/illlom iIIi

dell' Ufficio N eg iollale pcr la Conseruaeion c dci 3/ 01l1lIllell/i dci

Piemonte c della L /:S;lIria ed alla So ciet à Piemontese di A rc ùeo

logia c /lelle Arti, e/IC. oltre all'esserci sclllpre 11//:r;lli di w IISI:S;l i c

di aiu/i, t -ot /cro cooperare Ili/galllell/c a qucsta bella 1I101I1~t:.,.a{ta

illlls/ra /a dagli esimi! sieuor: A V 11, NOlldolillo cd / lig . /lra)'da.

ccadiurati da l va lCltle fo toerafo Pro]'. Prellc , i '1l1ali gCllerosa

mCII/c si pres/arollo all'opera preziosa .

Eterna sa rà la nostra ricouosrenza p er S. ,l/. il Ne ViI/orio

h'lIlalluele / / / cù«, oltre 1/ II'I/1Ierci concessi su ssidi p er mez zo del

N eg io 8 collomalo, si degll ò di p ro'i.J'1!edere COli 1I11llliJite liZa reg ale

al resta Il l'O dcll' ar /is/iea c celebre Capp ella N eale del B. Amedeo

di Savoia nel!a nostra chiesa. h' l' otten uto fiw ore dobbiamo

alla squ is i/a gell/ilez za di .':'. E il Ilf illis/ro della R eal Cas a

C CII . Poneio Vaglia e del Conuu, S ala Direttore di Torino,

D obbiamo att resr lodare 1'0jJera del (; OZ'CI'II0 del N e iII nostro

fa uare , g raz ie alle uioe e con t in ue sottecitudini del Sen , B er/cl/i

elle ci fII largo del .1'110 ejJicaee in terucnto,
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.Sentiti riueraeiamcnti dobbiamo al 111unicip io che ci dimostrà

ttna oontà a tul/a prova .. e saremo semp re obbll:{[atial Senatore

S econdo Fra /a ed al SCII . 'lèofilo R ossi, Sindaci di Torino, cile

così uiuameruc s'Lnteressarono dell' in signe nostro monumento.

Ci è impo ssibile dimen tica re il D emal/io, proprietario della

c ùiesa, percllè trouammo dei ucri am iei nel CoIII JIl. /Jarisone,

ne] Cav. A tru. Ferraud, e nel Prof, lJianz eno , il quale pel primo

s'in teressò e previde l 'artistico restauro.

D obbiam o poi lutto il nostro riconoscente affetto all'egregio

ed ottimo Contm , Ing. R iccardo Ilrayda cile, in caricato dall' il

lustre artista Counn , A((redo J)'Andrade, Direttore dell' Ufficio

R eg iollale p er la couseruas ione dci MOl/um enli, di preparare il

progetlo e di attuarn e l' csccneio ne, con vero entus iasm o e rara

rostauea si dedicò per più an ui g raluitamenle alla riuscita del

l' opera oronronentaic, coad ùruato dal bravo capo m as tro biellese

Ra ùnond! Feiice.

l con sommo piacere cile la nostra r iconoscenza si solleva

sino al trono di S . S. Pio X e di S. E . il Cardinale Ricltelm)'

nostro anta tiss im o A rcivescovo che ci onorarono ciascuno d 'una

o.!ferta per rt. n.a colonna della nostra chiesa.

N on è tjlli lldi da mera vl:f{liarsi se , segnendo sì nobili ed au

g us li esemp i , il clero luI/o ci / u IIIJ:{[o in generosità . A tre illustri

Presul, dobbiamo le Ire ve/l'aie is toriate dell'abside, du e dei quali

sono i Vescovi Domenican i IJ10nsig nor Toma so /Joggiani e 1110n

SI:{[nor Giacinlo Scapardin]. A qtcest' ultimo dovremo essere grati,

se potremo fra bi eue avere g li slalli cora li secondo lo stile della

chiesa ,

Sarà nostro douere scr ive re std le colonne e scolpire su ap·

posila lapide ntarmorca i uomi delle fa llll:{[l ie torinesi nostre bene

fattric! che, graz ie a D io, SO IlO già molte e speriamo aumente

ranno sempre,
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Lì"J poi do/r« credere c/u: 1IIIIi rironosccranno i 1/01/ liclli t ' 1/01/

poclti sacrifis ] d/ c ancor no] o" sia mo ill/p osli. !Jasli il sapere che,

spoglia lio' uoicnticr: ddl' un ico pr01'el/lo d/c aucra la c ùicsa ,

aticnaudo il f Ol/do libero della nostra Confraternita del Nosario,

111110 lo dcuol i .cnsrno ai restauri dell' arlislico lempio, sirnri che la

JJh 'iI/a Pra ru idcnea c la nota go/erosillÌ dci ùnan ] torinesi cc !U '

saranno g rali .

A 1IIIIi allgllriamo da JJio 1~1:-lIi ùruc l' la piIÌ g Cl/l'rosa ri·

COII/pcl/sa, proll/cllclldo da pa rlc nostra ill/p crilltro a/l i:llo.

nl/I nostro Cont-ento di S. I ) OI11CII ;'-O

l') sd le l/lbn: 1909.

I l 'A nNI f)O;l/HNI CANI

DI [O/UNO

POlIHOlIlet DI l e.+•.
fA'X)I.U ()!I Ap.Clt lTfn uU

/;lI ~ L10TECA

CASlfllO an VAlU HIHl
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L E FON T I AR TISTICHE E STORICHE

LE ricer che co ndo tte attorno alla chiesa di San Dom eni co dal

se t tem bre del 190 6 insin o ad Og-Ri misero a di scoperto

tanta parte della sua a ntica struttura da pot er rest itui rla rein 

tegrat a co n molta approssimazione.

SOltO all' in to naco de lla s ua fro n te r it rova ro nsi in vero le

traccie d 'un a rcosolio che era s ta to murato a sinist ra dell a porta

ed un tron co dell a men sola destra di pietra che lo portava. Di

cotal g-en er e di pietra e ra pure un ca pite llo che era sta to murat o

co me materia le nella front e med esima e che apparve id entico

a quelli dell'ant ico chios tro cano nica le del d uom o torinese.

A sinistra di tale arcosolio i mattoni della paret e riappar

vero sca lpel la ti pe r mod o che si po tè s uppo rre fosser o sta ti

inton acati e poi fresca ti di un a q ualche immagine. Dall' altro

lat o d ella porta ed in co rris po nde nza co n la nave a corntt {pi

stola: ritorn ò in luce un vano a rc heggia to co n parte d i volta

se iccn tis ta , so t to la q ua le so rgeva pr obabilm ente un a lta re

di sp ost o per i fed eli co nvenuti sulla piazz etta a udire la messa in

tempo co ntag-ioso . Scopriron si del pari il co n tra fforte di ponente,

la primitiva forma dell a fro n te, la di sp osizi on e dell a sua porta

a forma cus pidale e la g- rad ina ta d i q ues ta co l s uo basam ento.

Fruttuose riusci ro no pure le ricerc he fatte nell ' iu te ruo del

l' edi lizio , duran te il per iodo de i res ta ur i. Scavando ne il pavi 

mento si ri nven nero le basi dei pilast ri che portavan o il tetto

dell e navi. Dall e basi d i q ue lli pe rime t ra li, che riapparvero ret

tangolari e rivestiti di mezze co lo nne, si pr ov ò che la chiesa

era st ata cos tru t ta in o rig- ine co n la nave ce ntra le e co n d ue

sole navi later ali egua li in ampiezza a q uel la che sta tuttodl in

cornu e1'lllIgelii. Dal suo lo cava ro nsi anche ma rm i scritt i, s te mmi,

pezz i di olle cine ra rie, po ligoni stradal i rom an i, un fra m me nto

di a ng-elo lavora to in cotto e mate riali d ' un m ur o d'an tica casa

a tt raversan te la chiesa nel suo mezzo da pon ente a levante.

Ri cercan do il fus to dei pilas tri si t rovò traccia d ei loro

primitivi ca pite lli re t ta ng-ola ri d i pie tra, delle sae tte di legn o

Il
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appun tate sot r'e ss i per reggere il tetto , delle chiavi di legn o

chiova te a lle sae tte e de ' vani fa tt i in qu ei fulcri per s trap pa rn e

quella porzion e sulla qu al e era no sta ti fresca ti immagini di sa n ti.

Dell ' abside rit ornaron o in luce i muri ed i co ntra ffort i es te rn i,

va ni, le colonnine ricorrentisi dell e finest re ogiva li , le basi

dell e co lo n ne , i cos to lo ni circos ta n ti, i ca pite lli cubici de lle

co lonnine, la se rraglia di pietra sco lpita a croce con penne

di ver genti , l'arco per cui si passava dal co ro alla attigua cappella

terminale a cornu epis lolrl' e ce r ta fondazion e cii muro fatta con

poli goni s trada li rom ani e tramediante fra il co ro e la nav e

ce ntrale . Ag giungansi i pr eg evoli affreschi rim essi in lu ce nell e

pareti la ter al i e nell a voIta dell a ca ppella terminale a cormi

n 'llI/gl'ii i, q uello di Sa nt' Ant oni no che è s ulla pa rete a ttigua a lla

po rt a nella med esim a nav e, e g li avanzi 'd i qu elli del l'arco e

della pa ret e acca nto a ll 'altare maggi ore, ove e ra aperta una porta

che metteva in co m u nicazio ne il co ro colla ca p pe lla del R osario.

Se a co tali ritrovam enti si co ngiungo no le cos truzio ni an

ti che che g i;'l ap pa riva no prima d e' res ta ur i, qua li le d ecora

zro m in co tto delle pareti es te rne dell'a bside, la co rn ice dell a

na ve ce ntra le che prospetta a levante ed a pon ente, il cam pa

nile. le vo lte ed i pil ast ri del la sac res tia primiti va e le cripte dell e

ca ppelle, d el pr esbiteri o e dell e navi, avra nnosi del tut to a rgo 

men ti d icevoli a ben co mposta restaurazio ne.

LEfon ti documentarie in vece non sono numerose n è abbon

da nt i. Il do menica no E nr ico Mau ro, si ndaco del conven to , nel

154i aveva messo in qualche o rd ine le ca r te dell' archivio for

mando un rep ertorio d ell e amministrative e legando le altre.

la voro inco mpleto nel q ua le la mag gior pa rte d ei documenti

non era neppure nominata, ma utilissim o, pe rc hè , oltre a molte

notizie, co n te ne va ce nni di libri anteri ori o coe vi o scom pars i

clappoi . Q uesto manoscritto, che andava dal I S4i al 1594, era

segna to nell'archivio d el co nvento Casse/la N . N., lettera d.

12



•

Ne l 1594 si era co mpilato un indice che compendiava le

sc ritt ure dell e rendite e degli obbl ig hi, co m presevi molte che

man cavan o al rep ertorio del Mau ro. Esso stava in archivio

Casse/la I I, lettera a, f. 19.

Circa q uel tem po e ra s ta to pure reda tto un altro ind ice od

in venta rio pi ù copioso del preced ent e, ma fa tt o alla rinfusa

se uz'o rd ine cr onologico o di materie, e stava nella Casse/la I I,

lettera b.

No n men o confuso c d isord ina to e ra q uello che , in comin

cia to nel 167 6, era poi rimasto in completo e mancante a l tr r

mille d i parecchi fogli .

Il Dom eni can o Paolo Giacint o Martin i sc riss e nel 1670 un

libro de i fondi, diritti ed obblighi, seg nato Cassetta I I , le t

tera c : e nel 1734 il padre Carlo Giacin to Rom cro ne aveva

fatto un al tro co rreda to di not e più lun ghe e pii . co piose, se

g nato Cassetta I I , le tter a d.

ì\1a tu t t i Cl uesti manoscri tti, che stavano a ncora nell' archivio

del conven to nel 17Ro , sco mparvero dap poi. Vi è inv ece ri

mast o il g rosso vol ume in-foli o dal ti to lo : R cgis/ro ddl 'Ar

d,h),,} dci (Ol/c'('I//O di S . Domenico di T orino 1780 . Alal/osai//o

on :r;-il/alc dci ilI . R. padre lettore Giacin /o A lber/o T orre da

Torino esam in atore sinodale di qucs/a arc/udioccsi, piIÌ vol /e

p riore di questo comiento . oue è piamente m orto il 22 apri]« 1801 .

II T or re, oltre al con te nuto degli atti , vi regi str ò cro nolog ica

ment e quanto potè tra rr e dagli att i di lit e, dai lib ri mastri

de lle ent ra te e d elle sp ese e dai libr i d el Consig lio. E po ichè

fin d 'allora l'a rchivio difettava di molti atti ch e erano sta ti

smarr iti nelle liti o non era no ent ra ti nell'archivio, egli ri n

traccionne il sun to nel l' ufficio d ell' insi nuazio ne di T or ino a

partire dal 1610. II R egi s tro , pr em esse alcune notizie sull'o ri

g ine d el convento , della chiesa, dello s tud io, del colleg io e della

libreria , d esc rive pescia la chiesa colle su e ca ppe lle , cog li al

tari, colle com pag nie, co lle tombe, cog li argenti e cogli arredi ;

passa qu indi ad es po rre cro no logica me nte le ope re co ndo tte

int orno alla fab bri ca del co nvento e dell e case ad iacen ti che

g li apparteneva no; enumera e d escrive le cas e, le terr e e le
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rendite dell a comunità e i leg ati pii ; co nt iene una ricca e par

ti colar eggiata biogra fi a dei rel igi osi pi ù insig ni che abita rono

il co nve nto e d à un su nto di docum ent i appartenenti a mo lte

j:l mig lie che ebbero relazi on e co n ess o.

Molti ira i documenti cita ti dal Torre s tanno tuttod l nel

l'Archi vio di S ta to in T orino, sezione Il , R egola ri, Dom enica ni,

T or ino ; e so no perg-amen e, indici e ca rte di iamig lie ; ai quali

vog!ionsi agg iungere d ocumenti a m mi nist ra tivi venuti dopo la

restit uzion e del co nven to fat ta nel r 8 22 . La collezio ne però è

lun gi d al contene re tutto l' ar chi vio esis ten te nel I i Sa e per

l' add ietro e vuolsi cred ere che Il na part e d i q uan to vi esisteva

ancora nel i Ra sia andata d isper sa nella di ssoluzion e d ell a co

mun ita avv en uta nel r So t : poich è, alc une perga mene, auz ichè

rit rovarsi nell' Ar chi vio di Stat o di T orino , sez, I , sta nno oggi

nell ' Arch ivio di Finanza .

La bibliografia che seg ue add ite rà fonti man oscritte e d ocu

menti spars i in altri a rchi vii .

A

B

c

n

E

F

G

G. C. C /U \ 'E /U - (;lIida di'i forestirri pt'r la

N ,'al cit t à di Torino - T orino

;\)]) CCLlII - Rumcleu i.

E. T Es ,\I 'Ko - S ioria di Tor ino - part e 2, l ib. I ,

pa g"o 6 1.

U<; /IEI.LI - Ital ia Sa rra t. I V , n. 39 .

l ; . C I.AKETTA - I marmi scritt i delia citt à di

Torino " di'i suoi sobborghi - T o

rino IS99 - G . Deros si ; co n no n poch e

m cn de c a rb it ra ric lezioni .

;\(ODESTE l'AI{OI.ETTI - Turiu cl .ICS curiositcs

- T urin ISI 9 - Rejcend .

G IAC/:-ITO A :-I DK.\ - I )ia i gior lli iII Tor ino, 01

mauacca storico l' cl 18JI - T orin o

- l' . Mnrie tti .

l' IETKo BAKICCO - Torino descritta - T orino

- l' aravia . Q ues t 'opera è zep pa d 'er

rori per qu an to tocca al S. Dom en ico.
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p
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T

.Lrctr. .S'IlIlo iII Torino - sez . 1 - Cllr lllrio .\; ,l>lIl1do

- vul. I. cu ll. 22 1 in se r ie p rot o colli

d i segre t . ducal i, f. 226 .

EC II .\KII ET ~J llETIF - S'TiPlo/'t·s Ordiuis 1'1',1'

diratorn u: - l , 729 -- l'a r i ~ i 17 19.

F E K 1111".\1'1110 t ;,\ 1I0 T T O - La fondazione drtt«

J:ibl iolcrl! di'i /)olll,'lIit'all i di Tor ino;

in « r;io l'/ltI!c storico e Idlc rario

ddll! l .ie nria , - vol. 1\' .

.lloll lllllclll orll lll !lal ùr '1IIlr ùor 110 .1'11'0 srrculo d

Il r ùrisl iau is posila snu] tibr! qua

11101' l'diii a I.anrrutio .~ì·lt rl!d,·ro 

l le lu ucs tad e i :'I II lX CII - li" , 1\ ' ,

r lrchitrio di . ~'Ialo iII Tor in o - sez. Il - Casldlallia

di L auco ,

,l/olllllllcllia hi stori«: p lli r itr - Citartur. co ll. 1550 .

Codr.r IISI,'IISis - X . 9°5- 112.

u L L'J( ;I C III K ,\ KIU S io rill ddlll .llonarrùia di

v

x

y

Sauoi« - t. I l , pa~ . 9 1.

l' , til,\ C I:O;TO :\ I.IIEKTO TOKRE - Nt';;islro dd

/' .·Irrlti" io di .\ ;1/1 D om cuiro di ",

rt sto - 17So - :'Ii s. or igi na le, in ar

chivio dci co nve nto d i S. Jlomcnico .

l' , till;SEI'I'E ;\ I AR IA \ ' 11. 1. '\ D.\ A:O;DEZE:O;O 

Jlcllloritr hi slorir«: Prou, S. I 'ctri

:1/ IIr1ir is :.I s . in Arch. g-c ner.

O rcl. I'r.cd. - X I II , 4 11.

..\ :O; T O :O; IO ;\I A :O; :O;o - ,l/ isrd llllll'l1 di S'Ioria 1111

tia na - X IX . pa g g . 3°4 c 19 7 .
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Capitolo I = BREVE STORIA DEL CONVENTO

O rigini + Sua fondazione + Primi benefatt ori +

Suo increment o + Scuole, studii, libreria, scr itto ri
+ Religiosi illust ri e sa nti + Protettori insigni +

Il S. O. della Inqui sizione + Ultimi rivolg imenti.

~~!ìil'
risaputo che San Dome nico ini ziò il suo isti -

tuto circa il 1 2 ° 3. Il Pa pa O norio II I lo ap 

provò nel 1 2 16; e il Santo. mandati nel 1 21 7 i suo i

primi discep oli a Parigi ed in S pagna e fondati co nventi

in A lle mag na e in Inghilterra. a Roma e in Lombardia.

morì in Bologna nel 1 2 2 I. No n regg e adunque alla

storia . che T ori no avesse ospitato una com unità di

Dom eni cani fin dal 1 2 I 4- I). Ma po ichè Ve rce lli li ebbe

accolti sul cade re del I 233 o nel segue nte 2) e l' esern pio

fu indi a poco imitato da Savigliano e da N izza 3) ,

be n si può creclere che frati venuti cla qu esti co nventi.

od alt ri el i ess i che a nelava no olt re mo nti o ne ritorn a

vano pei valichi alp ini ab biano visi ta to T orino. Q uinci

la trad izion e. rnutatasi in sto ria, eli un a loro più an

tica ve nu ta .

A lt ra ragi on e vuolsi ricercare nella nu ssron e che

papa Innocenzo IV afficlò nel 1 25 0 a' co mmissa ri Dome

nica ni, cii purgare dall' eresia i co muni clell'alta Italia c

quelli in particolar e ne' qu ali la mala pianta e ras i vie

megli o abbarbica ta per cela to favore o per pa lese tolle

ra nza clell' imp erato re F ederi co II 4) . I rnperocch è T orin o

era sta ta per l'appunto cii que lle città che cla p iù d i

qua tt ro lustri aveva no cos ta nte me nte tenute le pa rt i di

Fed eri co. Ma an che in que ll' a nno non trovasi ce nno

che i discepoli di San D omeni co avessero preso ferma

stanza in T orino. clove g ià ab itavano Benedett ini 5) .
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Va llombrosani 6), Crociferi, Umiliat i, Spedalieri e T ern

plari 7). A ri tardarne lo stabilimento sopragg iunsero a n

cora i tr ist i casi di Torino che nel 1255 si era ribe lla ta

al conte Tomaso II d i Savoia, la cos tui ca tt ura e lun ga

prigionia patita in Torino ed in Asti, la g ue rra segu ita ne,

le rappresag lie , le confische ed altre ttan ti turbam en ti.

Ma viveva allo ra in Milano e nel conve nto Dome

nican o d i Sant' Eustorgio un pio e dotto frate dell'ord ine,

il Cl uale , nat o in T ori no da g e nte che doveva esse rvi

sta ta ra ggu arde vole S), vi e ra not o col nom e di fra

G iovanni da T orin o. Fornito di copiosa e dotta libreria ,

fam oso di pa rola 9) e d i scritt i l0) , egli aveva forse

pr eso parte alle vice nde della sua patria pellegrina ndo

pe i conti d i Savoia alla Corte d 'Ingh ilterra I I). Costui

ad unqu e. av uta ne licen za elal bea to Giovan ni da Vercelli

che governava la provincia Domen ica na di Lo mbard ia,

e trova te le cose d i T or ino g ià avviat e a più pacifico

stato pe r le tregue conchiuse col Co nte di Savoia il

3 l d i maggio 12) , il 3 ed il 25 di gi ug no 13) ed il

17 di novem bre del 1257 14) , ve nne, a q ua nto pa re,

nella nostra città; e di qu ell'anno medesimo, o comin

ciato appe na il seguen te 1 5) , pia ntovvi la pr ima famigl ia

Dome nicana . Egual clono era s ta to fatto da altri ai

T orton esi q ualc he mese prima 16) ecl ai Chieresi poco

inn an zi o poco dop o che ai T orinesi 1 7) . Di tale fortunato

a vvento a ncora compiacevasi il bea to G iova nni da Ve r

celli parecchi a nni dop o ; chè, licen zian do il 16 di aprile

del 1266 dal conve nto di Sant' E us to rg io il nostro fra

G iovanni torinese a dotare de lla propria libreri a la fa

migl ia Dome nicana di Torino, lodavalo altresì che la sua

di lige nza av ess e fatto sorge re ta le famiglia e do levasi che

q ues ta l/ollella pitll/ltlKiol/c difettasse peranco di libri 18).

20



Indi a poco, queste orig ini furon o av valorate da un

evento meraviglioso, del qua le ci lasciò scritto il bea to

T omaso da Can tim p r è siccome eragli sta to narrato da l

priore medesimo del convento torinese, pe rso naggio

assa i deg no di fed e.

Racconta invero T omaso che, essendo immensa la

devo zio ne d i que i nost ri pr imi Domenicani, fervide le

preci loro e singola rissimo il culto che tributa vano alla

Madre di GeStI, qu esta apparve una notte rispl en dente

di ineffabil e luce, intorn o all' alt are appo il qu ale uno

de' frati stavasene arando in notturna veglia tutto rac

colto 111 se medesim o e sa le tt o. Di che , avendo il mo

naco sup plicato la 13. V. che SI degn asse manifestarsi

del pa ri al priore ed a tutta la comunità relig iosa, la

G ra n Madre apparve anche a qu esta che riunita si era,

c sco ng iura tane co n moltiplica te preghiere , most rossele

an co ra per altre du e volte 19) .

Che se il priore del nos tro co nvento , da l q ua le il

Can timpr è trasse il proprio racconto, fosse sta to il mede

simo fra Giovanni da T orin o, siccome pa rve a taluno 20),

se ne dovrebbe infer ire che la 13 . V. era appa rsa ai

Domenicani di Torino prima che fi nisse l' anno 1266;

dap poichè iii q uell' anno medesimo fra Giovanni fu

chiama to a raccoglier e da l Beat o F ilippo di Carisio il

gove rno della provin cia . Ma chec che ssia di ciò , non

può du bitar si che il fondat ore della fami glia torinese

abbia le serba to vivissimo affe tto ; imperocch è, non av endo

potuto prima, per cag ioni rimasteci ig note , compiere

in tutto od in part e il do no d ivisa to nell' aprile del 1266,

egli vi ad div en ne il 17 d i g iug no del 127 8 , do na ndo

allora dall' inferm eria di San t' E us to rg io, ove g iacevasi,

tutti i propri i libri , se rba tine a sè e per uso vital izio
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so la me nte alcuni. E coma ndò che i libri donati mal SI

potessero ve ndere o destina re a se rv izio d 'altri che del

co nvento torinese.

Ign orasi q ua nti fosse ro sta ti i primi co ng rega ti 21)

da fra G iova nni : di qu elli che inter vennero ne ' capitoli

co nventua li de ' primi tem pi può credersi che non sia no

stati più d i 15 o 2 0 ; e 25 fì g liuo la nze composte cii

19 sace rdoti e 6 laici furon o decre ta te ne ' capitoli pro

vincial i del 16 28 e del 1648 22). Nè può crede rs i che

nelle lor o origini fossero venuti ricchi o a vessero co n

seguito agi e dovizie ; imper occhè il medi co P ietro

Orsello, o Zavaterio , nobile saluzzese 2 3) , che stava

forse in Torino per ragi on e della propria a rte, volendo

bene ficarli di qua lche cosa, leg ò loro a dì 14 lugli o

del 1283 un sestario d i g ra no ad ogni qu indic i g iorn i,

il qua le dovevasi pre ndere da i proventi che gli spetta

va no nei molini di Co llegno e di T orino 2 4) . A lt ro

argome nto della buo na fama in che ve niva no cresce ndo

rim ase scritto negli a nna li di Rivoli , i quali raccontan o

che, corre ndo il 1287, qu el co mu ne mandò a fra G uidone

ed a Raimondo sup eriore ci el co nve nto torinese pr egan

cloli d i a pr ir casa in que lla te rra , siccome fu fatto 2 5) .

Ci è pure ricor dato che nel 13° 3 il Ca pito lo di

Besançon assegnò il co nvento di T orino alla provin cia

sup eriore di Lom bardia co n que lli d i Savigliano, Asti,

Chieri, Saluzzo ed altr i S ubalpi ni 26) ascriven dol i al

suo co rno sinistro , e che nel 1 328 esso fu reputato

deg no d i accoglie re il Capitolo provinciale ; a l qu ale

intento la credenza to rin ese decre tagl i un suss id io egua le

a q uello che aveva co ncesso ai Fran cescani per ten er

il proprio 2 i ) . D i alt re largi zioni fattegl i in q uel seco lo dalla

cred enza 28), dai Rog eri, dai Silo 29), da A medeo VI
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di Savoia 30) e da alt ri per la fabbrica della Chi esa , per

legati pii, per culto o per sos te ntame nto si dirà a suo

luogo.

Pietà e dottrina ca tt ivarono in ogni tempo al convento

di San Domeni co l' ammirazion e e la confidenza dei

po tenti e degli umili . G ià nel secolo XI V avevag li dat o

lustro il beato Pie tro Ca mb iano de i sig nori d i Ru ffi a ,

saviglianese, inquisit ore di T orino, ucciso dagli ere tici

nel chiostro di San Francesco di S usa il 2 febbraio

del 136 5 3 1) . Inoltre, nella sta te del I 4°2 , a veva dim o

rato nel conve nto cii T orino Sa n Vin cenz o Ferreri che

tanto fati cò a llora a co nvertire i Va ldesi ed i Gazari delle

valli di Lu sern a e di Lan zo con l'efficacia della pa rola,

a sedare le civili contese, a riconcilia re G uelfi e G hibel

lini di Cu neo ed a ba nd ire nel Piem onte una gene rale

pac ificazione 32 ) . D i che la crede nza torinese , richiesta

il 16 di agosto di qu ell' anno dai nost ri frati 33) cii fare

qualche se rvigio al Santo, mandò il 3 di settembre che gli

fosse provved uta la g ià decret at a ca rra ta di vin o 34).

Focolare di studi e ch iarissima fonte d i rel ig ioso

sapere era pure sta to da lle origi ni la famiglia Dome

nicana di Torino, chè fi n d 'allora il convento ne era

sta to trascel to con que lli di Sant' E us torgio e di Savi

g liano a stud io gene rale di filosofia : ond' esso aveva

del continuo du e lettori di teologia divi sa in morale

e dommatica od alm en o lettori di storia ecclesias tica

e di casuistica e l'insegnamento vi era metodicamente

rigido, severa la disciplina , ordina ti g li stud ii sulle

cos tituzioni de ll' ordine.

Fondata nei primi de l secolo XV l' Uni versità di

T orino, Domenicani e F ra ncescani, ma que lli più nume

rosi di qu esti, vi accorser o ad insegnare e studiare .



Istituitovi poi da l vescovo A imo ne fra il 14 27 ed il 1434

il Co llegio dei teologi , il conve nto d i San Domeni co

si ap rì agli st ud iosi ve nutivi da T enda, Piacen za, Milan o,

Genova, Novara, izza ed altrove per essere aggregati

al Collegio; e gli sta tuti uni versita ri del 28 maggio 144 2

e de1l'8 otto hre 1448 po rta no la fi rma d i Tomaso da

Ve rcelli vicario dell ' O rdine, d i fra te A nd rea da Sav i

g liano e de l do me nica no torinese T omaso Scaravelli.

S i vide pe rciò anche il Co llegio teologico adunarsi a

vicenda in qu esto con vento e in qu ello dei Francescani,

gli scola ri di filosofi a della nazion e itali ca ottenere l'altare

di S . T omaso d'Aq uino in S . Dome nico prima del 16 2 I ,

il Collegio de i med ici ottenere in que ll' anno un a sa la

del co nvento per conferire i g rad i accademici e ten ervi

pu bbliche adunan ze, e il gove rno installare nel 1798

nei locali del con vento le scuole uni versitari e di filo

sofia, d i fisica etica, d i geome tria, d i logi ca e di eloquenza

ital ian a e latina 35). Che se nel 16 76 i frati soppres

se ro le ca tted re dei du e teologi conventua li che inse

g nava no all'univer sità, venticlu e anni dop o il loro stud io

di fi losofia e di teologia fu eretto a collegio della pro

vincia e tale d urò fi no alla metà de l secolo scorso.

La libreria dei Do me nica ni fu fra le più a ntiche e

ricche de lla città .

Frate G iovanili eiaTorino av eva donato nel 1278 poco

meno eli cento codici che contenevan o opere di Dionig i

d'Alessa ndria, Giovanni Damasceno, Basilio, G regorio

issen o, Gerolamo, O rigene. Agostino, San Massimo,

Ge nnaelio, G iovanni G risos to mo, E use bio, Ambrogio,

Cassiodo ro. Boezio, Pa olo Diacono, A risto tele, Sant'An

se lmo d'Aosta. San Bernardo eli Clairva ux, A lberto

Magno, Sa n Remi gi o d'Auxerre, Isidoro eia S iviglia,



Ricca rd o di Middleton o D e Media villa , Ric cardo di

San V ittore, Alessand ro di H al es o di A lessa nd ro

N echa rn , Bernardo Botton e da Parma , Galfredo di

G remo nv ille o ci i Galfreclo Colle tta rio, Raimondo cii

Pennafort o ci i Raimon do Lullo , ci i Rabbi Mojses, ci i

C icerone, d i Seneca, cii Pla ton e voltato cla Calcici io 36) .

E ra no qu asi tutte di sacro arg om ento , di filosofia e

d i d iri tto ca no n ico, ma ta lune rig uardava no a nche le

scienze natural i, la s toria, la let te ratura g iudaica e la

classica 37).

La co llez io ne si a rricchì da pp oi d ei libri e dei denari

da ti da i fra ti G iro lamo Racchi a (1536), T om aso G iaco

mell i ( 1569) , Camillo Balli ani 3~) , Carlo Belli 39), G io.

Ba ttista Balbis 40) , D om eni co e A ngelo A llo no 'P ) ,

Gi usep pe Rossi 42 ) , G iacinro Sala 43) , Casto A nsald i 44) .

Enrico Port a 45), V incenzo Fassini 46), Carlo T raffano 47)

e Pullini (dopo il 10 22).

Da ciò un a ca te na non interrotta di s tud ios i che

nel Convento e nell a U nive rs ità tennero a lta la ri puta

zione de lla nostr a famig lia D om enican a . T ra ques ti meri 

tan o d i essere rico rclati nel secolo decimoquarto Padre

A nto nio da Se tt imo saviglianese, ch e fu inquisitore ge

nerale d i Piemo nte in Torino e a uto re del Directorium

inçnisitoru»: 48) , fra Pie tro da P ine ro lo che leggeva nel

13i 5 e Oddone to Goffi da Lanzo lettore di logi ca e

priore del co nve nto nel 14° 3. Dappoi la ca te na si ad

densa con Pie tro Martin i da Savig lia no fatto provinc iale

di Lom bard ia nel 14° 3, col suo coeta neo Gi ovanni da

Casale , co n Mich ele da Leynì lettore cii Ca nonica nel

l' U nive rsità torin ese durante l' an no 1462 , col beato

A irnone Tapparell i da Savig liano che fu co nfessore e

pred ica to re d i A medeo IX di Savoia e lettore ci i teologia
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nell o s tud io to rinese circa l' ann o 146 7 48), cci in A nto nio

d e' G h isla nd i da G iave no che, inqu is ito re d i T orin o

nel 1480, pr ofessò logi ca e teologia nel 148 5 e cli e ' a lle

s ta mpe il suo ce leb ra tiss imo Gp llS ast.reu .nz sltper euau

/:-e!iù totin s anni 49).

Il se co lo segue nte rico rda G e ro la mo Rachi a da

Sanfrè, inqu isi to re , pro fessore d i teo log ia e filoso fia e

decan o d el Collegio teologico nel 15 26 , non ch è il più

ce le bre T o ma so G iacomelli da Pin e rol o , o ra tore d i g ra n

fama , a lita re di un 'opera s ull' a u to rità ponti ficia co ntro

i Va ld esi e d el Pr op ltJ/naCltÙtlll dedi cato a lla città cii

T orino 50), inq uisitore nel 1548 e innal zato alla sede

vescov ile di T olone . U n M attia A cq ua rio ed un o S te

fa no D osse na tenne ro allo ra ca tt ed ra ci i teologi a. Nè

men o flo riclo d i clotti fu il seco lo clecim osettimo che v ide

G io. Batti st a F e rr ere da Pin erolo ascend e re clal pe r

g a mo a lla ca tte d ra arciv escovile d i T orin o, nel 16 26;

Bonifacio G iacin to Truchi tramutato da letto re del

co nve n to in vescovo d ' Iv rea nel 16 69 ; G . B. Bal bo

da T orin o che co m pose il Dir ettorio dei predicatori 51)

Balli ani Mila nese au tore dei D ù corsi sltlla S S. S in

doue 52) ; A lessa nd ro Cauda da A s ti 53) e Girola mo

F asia no 54) sc ritto r i d i min or co nto, e q ue i lettori di

teologia nello s tud io to rinese che furono Lud ovico

C hia ppe 55) , G io . A nto nio Sale t ta 56) e G io. A les

sa nd ro Busca professore d i sacra scrittura 57) e a lita re

d i vari sc ritt i 58).

Pescia, co rre n te il decimottavo , q uatt ro Dome nica ni

passaro no dalla catted ra dell ' U nive rs ità alle più alte

di gni tà clelia C h iesa , i q ua li fur on o Carlo V ince nzo

F erreri vescovo d i A lessand ria e d i V ercelli e ca rd i

nale , Pi er G e ro la mo Caravadossi da N izza vescovo d i



Casale, E nr ico Virginio Natta Ca salasco vescovo di

Alba e cardi na le e Vittor io Melan o di Portula arci

vescovo di Caglia ri e poi vescovo di Novar a. A ncora

piace trasceglier e fra i docenti dell' Unive rsità Fran

cesco Melle t, Ign azio Cara da Ceva, Fran cesco '1'010

sa no e Fran cesco de Orestis nizzardi , A medeo Agnesio

da . Cuneo , Agostino Ghigna li da Trino, G iac into Cat

tan eo milan ese, Ferdinando S icco da Acqui, T omaso

Valfrecli da Garessio, il Sala, l' An saldi e l' Al fi eri g ià

ricord ati , il Porta che era sta to antiquario, collezionista,

eb ra icista, professore nell 'at en eo Pavese e chiamato a

insegnare storia nel Viennese 59), il F assini lettore di

sac ra scrittura nel Pa vese e scritto re di erme ne u tica

sac ra ed il Traffan o che aveva tenuto in Roma ca t-

tedra della Somma 60) .

N iuno pe rciò po trà meravigli a rsi de lla fami gliarità

corsa tra i Domenicani nostri e Dome nico Maccaneo,

Filiberti Pin gon , Lob etto, Biolato, A ntiochia, Cruato

Provan a, G iovanni Ca racciolo di Mel fi e tanti degli

Scaravelli , lVIale tti, S iccardi, Br ichanteau , F richigno ni

d i Castellengo , Berau do ci i Pralormo ed altri insigni

nelle lettere , nella medi cina , nella ma vistratura e nelle
""

g ue rre .

Per var i mocli po i si fe' chiara la ve ne raz ione in che

era no tenuti clai Reali Sabaudi : impe rocchè , a tacer e

de ' doni largiti loro da Amede o VI e dal Duca Lodo

vico, è be llo ricordare che la sa lma del g rande E ma

nuele F iliberto rimase deposta alcun tem po nella Con

fess ione so ttos tante a ll' alta re maggiore di San D om enico

e che circa l' a nno 1690 i frati conse rvavano il cuo re

del principe Emanue le F iliberto d i Savoia-Carigna no

morto il 20 di g iugno del 1675.



Del Du ca E manuele Filiberto è risaputo che volle

a predi catore di Corte il padre Pietro da Q uinziano

ed a confessore N icola De S tra ta tor inese 61) . Ca rlo

Emanuele Ifu co n la sua fami glia devotissimo della

B. V . del Rosario, volle a pred ica tore il I3alliani 62) ed

a confessore dei proprii tigli A ntonio Aca ti, creò teo

logi du cali il Ferrere 63), il Balb o 64) , Girolamo Mo

rozzo 65) e il ve rcellese Pietro Ballada 66) e orn ò di

larnpadarii gli alta ri del beato A medeo nel 161 5 e di

San Raim ondo nel 1600. Cristina di Francia duchessa

reggente so leva og ni anno largire l' elem osina del Gio

ved ì Santo dal 1646 in poi e die ' un gene roso sussidio

il 12 genna io del 16 56. Ca rlo Emanuele II elarg ì 582

du cat on i per la fatt ura del qua dro della B. V . del

R osari o 67) . Carl o Emanu ele Il I sovvenne all' omo nima

compagnia licen ziandola a ten ere sui colli di Torino il

g iuoco dell 'arcobugi o 68) , e Vittorio Am ed eo III orn ò

la capp ella del beato A medeo e permise alla com

pagnia del Nome di Gesù di bandire una lotteria in

dena ro con l'agio del decima 69).

A nche il Co mune di Torino fu sempre largo d'aiuto

e di elevazione ; ch è sussid iò i capi toli prov inciali tenuti

dall' O rel ine nella nostra citt à : elesse il 19 ma ggio 1739

a pat ron o el i questa San Vincenzo F erreri facendolo

ritrarre in un qu adro che si do vesse es po rre nella festi

vità sua a lla po rta maggiore della Chiesa 70) ; d ie ' ai

frati immunità di gabe lla per 60 ses tarii di g ra no 7 1) ;

fu so lito a pagare la messa dell'a urora e coope rò a lla

fabbrica dell' organ o.

D i argenti era no stat i larghi la contessa Mari a Ba

roni s ( 165 1), il nobil e Sebastia no Borgesio da T orino

( 1436) . Marcanto nio marchese di Busca (1 58 7), il medi co



Caleri da Ca rr ù, la contessa Va lfredo e i padri G iacinto

N iella e Pietro Valfredo . Dono del padre Alfier i era

pure sta to un calice di forma a ntica e di fi nissima fili

g ra na ornato nel piede di stemma e berre tta teologale

col motto Laurea fidei.

Ca terina lVIella-Mang ina aveva provveduto a l pred i

catore do me nicale ( 1696) ; una De S ili ed un Balrn azza ,

a mbed ue da Lan zo, al l'olio de lla Iam pada i ra ç ç e 1569) ;

il pres ide nte G iacomo Bera udo di Pralormo alla recita

q uotid iana del Rosa rio ( 168 4) ; il padre T omaso da

San Pietro ai sedi li del coro ( 1667) e ben 183 persone

avevano fondato messe perpetue da celeb rars i nella

chiesa d i San Domeni co 72 ) .

Del San to Offìcio della In qui sizion e, che in T orino

fu se mp re tenuto da un frat e Dom eni can o, poco pos

sia mo d ire . Sebbene avesse casa e carceri contig ue al

co nve nto , esso ne rimase se mpre distinto e l' O fficio fu

spesso tenu to da frati che no n appartenevano alla famig lia

torin ese. Dell' int ento e della natura sua non è qUI

luogo 73-74) .

La cronaca ricorda che nel 1380 T omaso da Ca

sasco, inqui sit ore d i Lom bard ia , procedè in T orino

contro alcuni Chieresi dannandoli a lievi pe nite nze ec

clesias tiche 75). Se tte anni dopo molti Valdes i ricerchi

da ll' inq uisito re A nto nio De Sett imo se la cavarono con

l'abiura , intercedente Amedeo VII 76) . Ma nell' a nno

che seguì, cospirando il Cata rismo ne' paesi circo

sta nti a T orin o, lo stesso De Sett imo, coopera nte il

beato Giovanni Orsini vescovo di T orino , condannò

come relapsi i Chieres i del 1380 , i qua li, rimessi al

braccio seco lare, furono tra tti al rogo da l g iud ice

civile 77) .
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N è meno in esorabile mostrossi il Comune di T orino,

il quale , inteso nel 14 I 9 che il Co ns ig lio Ducal e a veva

mandato sospendervi il sup plizio d'un ere t ico , in stò

perch è il re o fosse arso nell a ca pa nna preparatagli sui

M Ollteruedu" o monticelli che e rgeva ns i fuori di Porta

Marrnorea dall e rov ine dell 'anfiteatro ro ma no 78) .

Pi ù mite de ' lai ci il vescovo Ludovico di Roma

g na no sa nz io na va nel [4 5 I l'interdetto lanciato dall'in

quisitore G iac omo di Buron zo 79) e co n questo provve

climen to sem plice me nte reli gioso otteneva g ra n numero

di abiure da ' Valdesi inferociti 80) .

P e scia , mitigatisi i costumi e il rigore d el pubblico

g iu re, l'inquisizione trasse vita ignorata. Lo stesso padre

Q u inz ia no prima di a nda re inquisito re a Pavia, vo le ndo

o ppors i ai tentativi d egli Ugo not ti che predicavano il

Calvin ismo, preferì al timore d el Santo O ffìcio l'opera

ze la t rice dell a ca r ità e perciò di e' fati ch e e direzione

alla co m pagnia di San Paolo; la quale , adunatasi la

prima volta nell a sala ca p ito la re di San D omenico il

::!5 di gen na io del 15 63 , co n le sc uole, i coll egi , la pre

di ca zione . le mi ssioni. la casa del Soccorso, il Monte di

Pi età e le altre opere e le mosin ie re. rese pressochè super

flua la procedura dell' In qui sizione; onde questa m enò

dappoi vita presso ch è ignorata. I~ nondimeno curioso

sapere ch e nel 178 I il Santo O ffìcio e ra co m po sto del

l'Inquisitore , provica rio. avvocato fiscal e , avvocato dei

rei, co ns ulto re assistente , co ns ultore sostitu to avvocato

fiscal e . 26 consultori , notaio , pronotai o e curs ore tratti

dai D omenicani . da altri o rd in i monastici, dal ca pitolo,

dal clero secola re e da reli gi osi laureati in leg g i SI).

11 co nvento non rag giunse mai lopulenza e il suo

patrimoni o. co m pos to cii case, terre e ce ns i s pa rsi 111



molti luoghi del Piemon te , as cendeva nel 1797 a

L. 5 50.000 che g ittavano nette L. II.1 0 8 di rendita.

Le 53 pe rso ne che abita va no il chios tro 82) dove

va no dunqu e ca mpare co n 200 lire a ll' a nno . A nco ra il

6 di ottobre di qu ell'anno il governo li g ra vò, per co n

tributo eccles ias tico di g ue rra , di L. 86.000 83).

Pu re la Co mmiss ione esecut iva fran cese , impaziente

di emula re g li a llori d'oltr'alpe. decre tò nell'aprile del

18o l che i frati sfra ttasse ro da l conve nto , insediò nell e

loro sta nze la log gia massoni ca, dilapidò g li av eri loro,

ne disp erse la libreri a , ne dimezzò l'archi vio , spogliò

la chiesa di q ue ' pochi argenti che non era no stati

man da ti a lla zecca Sabauda, e non lasciò neppure un a

ca mera al re tto re che la Cur ia pre pose al governo della

chiesa desolata.

Ritornati i Reali Sabaudi i frati npresero sta nza

II1 17 ca me re e R e Carlo Feli ce mandò il 7 di maggi o

del l S 2 2 che ne fosse ro res ti tuite loro altre 2 4, il che

fu fatto il 5 d i ottob re. Tre g iorn i do po accordò an che

un suss id io di 2 5 ° 0 lir e S~) . Co lla legg e cI el IS 5 5 parte

dei locali fu rid otta ad altro uso e la co munità reli gi osa

d iminuì di numer o ; poi per q ue llo del 7 lugli o 1 8 6 6

la comunità fu soppress a e il co nve nto co n la chiesa

passò al Regio D em ani o che li affidò in cus to d ia ai

Dom enicani rimasti vi i qu ali :;i e ra no cos titu iti in vol on

tari a associazion e.

Tra q uesti merita d i esse re ricordato il P. Carlo

Loren zo Pam pir io , dottore in Sacra T eolog ia , e più vo lte

Priore e Provinciale , celebre pred ica to re , che fu poscia

e le tto vescovo di Alba nel 188o, e nove anni dopo pro

mosso all'Arcivescovado cIi Vercelli , ove morì il 2 6 di

cembre 19° 4.

f 4~~H , TA ~'\ r,AGi11 I t'T1UfIlA

C~Sìl)tl O Wl VAlW" .. '



Nè vu olsi dime nticare l'ultima g loria del conve nto

di T orino, cioè Mo ns. A ngelo G iacinto Scapard ini,

crea to vescovo d i N usco il 29 aprile di quest' anno

istesso 190 9 e con sacrat o il 6 g iug no segue nte in

San Dome nico.
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2 1) V , nota 17.
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23) Ìlh;LETT I - il/elllor ie storicùe di Sa iu zeo ,

33



24 ) AA . .'>i"r illll r c dci reddito sopra i ,l/ol illi :

Uri gi nal e .

A nn o domin i l\ICCC . XX ind ic tione X Il di e sabat i secundo a ug us ti in

mon ast er io S ta p harde pr esen tibu s fratribus G u ille l mo d e Sal '? na sa

cris ta di cti mon'as te rii , ph ilip o orse llo mon achi s s ta pharde . ad in st an 

cia m et requi s ition em fra tr um henri ci d e m gi ( . . . . . ) predi ca torum de

"l'am ino et ben rici d e paua roli o prccepit mi hi fra tr i l' et (. . . .. ) d e se ( . .. . . )

(;. s ub pr ior eiusde m mon ast eri i nat (?) qu encla m cla us ulam test amenti

mag ist ri petri phi si ci ( . . .. . ) quonclam cui cla usule ten or tal is es t In

nomine domini a men .

A nno d omini ce (.. .. . ) LXXXIII. indi cti on e X I. di e mer curli X li II .

men sis j ulii intranti s su per so la rio san cti pauli test es voca t i e t ro

gati fra tr er oher tus d e rip a va rd ia nus fra t r u rn minorum et ceter i. In

pr imis s ibi her ed em in stituit monnst er ium se u conuentum monasteri i

s tup hard.c. l tcm vo luit iussit e t ordin au it p rout meli us potui t e t

ex l' resse d e go d iis . 1III or d euisarum mol an dinorum paran d iuorum et

ba tcndnrioru m qu as habet in mol endinis clurie e t de V III parte qu.un

ha bet in molanclini s colle g ii cum per t inenc iis lient daje et a lie e lemo

sine o mn i a nno in perp etuum pr o an ima sua e t pa rentum suorum et

peru eni ant pr eclict e diu ise e t eo rum god ie cu m pert in en ciis in mani bu s

d omi ni a ntbo ni i zuc he pri mi cerii et ra imoml in i g rassi not a ri i qui te

uea ntur face re pr eclict a s e lem osinns et d njas duas si pot erunt fieri s in

a ute m un .uu qui d ominus a ntho ui us e t rajmondus cla re d eb ean t cle

p re clic ti s g od iis molcu dino rum singuli s X V d iebu s in perpetuum fra tr ibus

pr edi cat or ibu s cle tau rin o sesta rium J g rani e t fra t ribus mino ribus cle

taurino tan tundem pr o m issi s can tnnd is pr o anima ip siu s test at ori s hoc

inte lliga tur dum ips i du o d ist rihutores vixerint et dum tenuerint pr e

d ic tns deuisus cum pe rtiu en ciis post mortern vero ip sorurn a lii qui positi

fuerint loco ipsoru rn hec fuce re ten ean tu r ut s upra . E t in super licea t

pr edi ct is d omin o an tbo nio e t raimondo in se retiner e pr o eo r u rn fa

tiga e t labo re XXX .n u pa rte m eius to ciu s qu od acceperin t occa xion e

di ct o rur n m ole ndinorum cum pertinen cii s e t si p reclicte d iuise c um per

tin en ciis e me ntur per clominos co m ites sa baud ie vel per illos qu i eas

ve nd id e rin t e ide m q uo d ca r ta m

di uisarum pon atur in possess ion ibus m agi s uti libu s q ue reci

piant honus q uo cl re cipi unt d iui se pr eclicte (... . . ) ipsarurn godiis fia t quod

sup erius es t not a tu m et qu od (.. . . . ) qu i d ecesseri t ex loco ip sius pri or

fra trum pr cd icat o rum (. .. .. ) ac pon ere e t d eb eant loco defuncti unum

a lium vel d uos mag is ut i les qui poterun t inu enire in taurino a d p red ì

ct um offici u m ex erce nd um. e t hoc Cl UB co ns ilio a lte rius di sp en satoris qui

s uper u iuer et. E t s i a liq uocl esser de super fluo factis ipsis d ai s illud di

s t ribuntur pr o a ni ma s ua secund um qu od eis magi s videbitur e xped ire .

:H
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25 ) V . L ' alto s i conserva va sul finire del secolo XVII I nell'Archivio

d el co nve nto di Rivoli ed e ra del ten ore seguente :

Anno 128 7. indicti on e 14. di e Domi ni ca 16 junii . In plen a c red entia

Ri pulnr um , Dom inu s Ugo de Mou tema iori cas te lla n us , e t Ru fi uus Bor

gesius in clex praxli cti loci pro illu s tri viro Do min o A medeo Sa ba ud ia,

Ce rn ite . . . . . ad ' honorem S an cti ssinue Tri uit nt is, e t populi di cti loc i Rip u

larum co uso la tio ne m e t red ifìc a tione m a nimar um, vocnveru nt fratres

G uidoue m di ctu m , e t Rajmundum s upe riorem d e o rd ine l'r:ed icat orum

dom us de Tuuriuo , ipsos in st nnt iss im e req ui rent es , e t precantes, qu a 

te nus dom um habe re vel int in Ripulis , in qua a liq ui frat rcs Prtcd icn

to res resident imu facia n t, IJivinis o flici is fam ula ntes .

26 ) v.

27) BB, 29 ma rzo 1328, va l. III, fog li 5 1,52 .

l'ri mo s uper rc q uisitio ne, quam fa ciu nt re lig ios s i viri do m ini prior

Co nventus o rd in is pr:ed icat orum 'I'nu rin i, e t fra ter A nthou iu s Q uis ta nus

ej us de m Co nv entus . 'lui petunt, et req uiruu t , q uod int uitu pi et a ti s , e t

oh ho no rem Co m m unis nost ri ad sup urt a nd um o nera , ex pc ns nru m. e t

s um ptuum , q uas conve utus prefnctus fucere o po r te t propter cnp itu lu m

provin cial e, quod fieri, e t ce lebra r! debet apu t co nve ntum preclictum

d e men se a ugust i proxime venturi a liqua prov ixio e limox ina fiat de

ave re com m unis predicti ; id eo si s upe r hoc pl aceat vobi s a liqu irl pro 

vid ere co ns ulntis .

In re fo rm acioue cuius Co ns ilii facto pa rt ito per su prad ict um j ud iccm

p lacuit clict is co nc ilia riis , se u maiori parti ip so r um , q uocl de a ve re Com

muuis d etur fratribus predi cat oribu s intuitu pie tati s in tanta qu anti ta le

in qua n ta d atum fui t fratri bus minori hu s tempore, qu o abuer uut capi

tulum , qu e qua nt ita s so lva tur c isdem fratri bu s per rn assarium ciI.' av e re

co m munis , s i d e ipso ha bue ri t pen es se, so lu tis lamen cred ito ribus

Co m m unis predicte , a lias pou at ur ipsa qu an t it as in prim a tal ea 'lUI.'

pon et ur pe r comm une civitru is predict e .

28) BB, 7 m ar zo 135 1, vo l. 12, fog li 14, I4 b.

It em cum fra t res predicatores aqu iss ieri nt do m u m illo rum de pad o .

pro eo ru m eccles ia cons truend a e t j ohrmn in us aj na rd us ha here t q uarta m

parte m in di ct a dom o e t ea m cis remitere non vu lt n ix i a ffe ru tu r de

suo regis tro et es t in suo reg istro pro s . L Requirunt d ict i fratres u t

a more dej e isde rn den tur pe r cre dentia m de ut d icti s . L a ulfe ra n tur de

d ict o regi st ro .

Supe r facto secunde p roposte pl acu it di cti s cre deuda riis qu od a more

d ci tiat g ra t ia di ctis fra tribus predi catori b us e t q uo d diminua tur re

g is tro d icti joaunini aj ua rdi s I. quinquag inla via n . prou t in di et a pro

posta co n t ine tu r .

~ . J

(
i



29) A f\ , per jr . 77 ; V .

30) E E E. Lette ra .la T or ino , 17 se tt . 1371 : « 111 alt ar ! beal i p etri

m ar t iris iII rrrlrsia beali jJOlll i ll ici ordinis f ratrn »: prediratoru m i II qll o

aitar! 1' .11 const rurlu illlag o bra t» . If ar ie Virg i ll i s lIolll i ll ala de g r at"ia .. . ».

3 1) CC , ]) I) ~

32) A . Nel 1753 il co nve nto di S a n Dom eni co co nse rva va il be rr et 

tino ed a lt re re liquie de l sa n to .

33) 1\1\, 16 a g-osto 1402. e: f l t'lII suprr exibrllllo aiiqnod srri-irim),

j r al ri l 'i ll cl 'III' io p redicatori pn' t"llI lII lI lIlIilalt' lII T anriu i t'.I" am ore j)ei » ,

:\Ia null a d ulibe rossi .

,14) 3 se t te mbr« 1402. « SlIper srcttndu p r oposla Ji7do p ar l i lv III

sllp r a placllil ip si s rrrdendariis cl iuter m aiorrm p arl elll ip.w r ll lll ob

In illllll et rcformatn nrJ i l i l qno d de cl slIp er t"lJl/ll' lI l is i II diela proposla

ucr 11011 cl pro cmru do carrutanr 11 1111111 zrin ] ordiuatam J i'al r i s-inrcnci»

pr,:d i t"alori sirr courrnini prt'd i t"alo rJllII tanrin ] » ,

35 ) Lette ra del segre ta rio d i Stato Ce r utt i a l Reg g-ent e del :\l agi 

s t ra to dell a Ritì >rt na , 19 o ttobre 179:-> .

36) l' .

37) Y.

39 ) ì\ e l 1644 .

4 1) Ne l 1749.

42) Ne l 1756.

43) Nel 1759·

44 ) Ne l 17So,

47 ) Ne l 178S .

49 ) L ' edi zione torinese è del 1507 e dedi cata a Ludov ico d ella Ro

" ere ves covo di To rino .



50)' S ta m pa to in Torino nel [559. O , t. Il. , pag o 208 .

51) V, pa go 499 .

52) Nel 161j .

54) Nel 1654.

55) ;\ e l 16 15.

56) 0:e l 1689 .

57) O .

51'; ) :'I lorto il I.l Ing lio 1783.

59) Ne l 1779·

60) Ne l 1780 circa.

6 1) Ne l 1564.

62) Ne l 16 17.

63) Nel 161 I.

64) Ne l 1630.

65) Ne l 16 15.

66) Nel 1626.

67 ) l ;G , Reg , X I II , pag'o 479, 23 lu gli o 1662.

68) Gl; . Reg. X I I , pago 478 , 19 o t to bre J 736 .

69) GG. Reg , XI I I, pag- o 478, 171';0.

71) N e l 1549·

72) Co m e in ep ig ra fi segue nt i.

73) Ed i tti 3 se t tem bre q68.

74) 1-111 , Il , pa g o 268.

75) Il.

76) EE.
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77) EE . La se n te nza che vi ma nca è in A rc hiv io Arcivescovile d i

T o rin o, prot oc. 19.



7X) BB. Le tt e re , 2 lu g-lio 1419 d el consi g lio d ucale .

79) H . Fra il 14So ed il 1682 trovav as i ne l co nven to di S an Dome

ni co in Vercelli il rit ratto di questo inquisitore, che vi s i di ceva morto

nel 1460 .

80) LI. , 1\11\1.

8 1) ~ N' .

82) ~~ .

83) V , 1\1\.

84) 1\1\ .



Capitolo Il ORI GINI

DELLA CHIESA E SUE TRASFORMAZIONI

La chiesa primitiva + Il risveglio ar tistico del se
colo XIV + Inizii della nuova chiesa + L'ab sid e,
le tre navi , la facciata, i monumenti • La qu ar ta
nave • Costruzioni e abbellimenti dci secolo XV
• I pilastri, le volte, gli altari laterali, g li affr eschi
• La chiesa nel 1584 • I secoli segue nti • La
cappella del sa nto Rosario • La terza e la quar ta
nave, l' ab sid e, le fines tre + Il secolo XIX + + •

U ~ I AS() da Ca ntimprè ci lasciò scritto che i Do-

menicani avevano g ià chiesa propria fra il 1 :257

ed il 12 8 0 I) ; nè è dubbio che ques ta so rg esse nell'i so

lato medesimo ove sta la chiesa od ierna, poichè non si

trova ricordato in ver un tempo che essi abb iano avuto

altra sede . E per verità fu ragi on evole cost umanza che a i

frat i nost ri si apprestasse chiesa contigua alla casa loro ,

siccome erasi fatt o in T orino per i Francescan i 2) , i

T em pla ri 3), i Geroso limitan i del Santo Se polcro 4) .

i Vall om brosan i 5) . i Bened e tti ni della Novalesa 6) e

d i San Michele 7) ed altri a ncora i qua li avevano a vuto

In dono chiese g ià es iste nti.

La miracolosa apparizione na rrata da l Cantipra ta no

dov è radicare sul sito del miracolo un culto pa rt ico

lar e alla B. V. E di ve ro F ilipp ina vedova di F ran 

cesco R ogeri da Alba legava po i nel 1334 lire cento

d i as tes i per costrurre, ist itu ire e servire nella nuova

chiesa ed all' altare della B . V. apposita cappe llaS} .

E qu esta sorse in capo alla nave a corutt ep is toke ;

fu detta dalla B. V. de lle G raz ie, da San Pietr o mar

tire 9), dal Cr ocefisso IO-II) , col succede rs i dei sec oli

e col sovrapporsi dei culti ; ebbe un ' immagine della
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B eata Vel:gùze detta de l/"r at.:ia g ià ven era ta in sull' al

tare di San Pietro nel 138 I 12) e vestita di clamide;

fu uftiziata nel se co lo XV, e fors' a nche da pprima. da

una co nso rzia della B. V. dalla q ua le la cappella assu nse

a ltresì il nom e di 5t71l la l/1arzà della Congregazione 13) ;

ebbe da Loren zo de Croso. che ne era patrono, il ti tol o

della B. V. fl1ar ia rlssunta nel 149 2 14) . e . abbandonata

fra il 149 3 eel il 15° ° elalla Co nsorzia, che trasportò a el

a ltro a lta re l'immagine ed il culto della B. V. 15) , cadde

in oblìo .· Di che. ave ndo la Co nsorz ia is tituito nella

propria ca ppe lla il culto dell a B. V. del Rosario, inn esto

d i a nt ica con nuo va elevazione . acc iò non andasse al

tu tto perd uta la me moria e la devozio ne della B. V.

dell e G raz ie, Baldassarre clelia Ca te na trasform ò fra il

15 I 6 ecl il 1540 in cappella la parte in feriore ci el co ro

g ittando un a vo lta che la separasse dal rima nente, ed

a qu est a trasportò il titolo ecl il culto cl elia B. V . cl elle

G raz ie 16). Della primi tiva immag ine ctnu clallll'de dopo

il 15° ° più nessuna noti zia 17) .

Da q ueste vicencle , ci i cui s i d irà più 111 dist eso nel

proprii lu oghi, si trae che il culto della B. V. apparsa

nella p rimitiva ch iese tta cl ei Dome nica ni non mu tò sito

nella nu ova chiesa e re tta prima del 1334 e rimase

fi no a l 1540 dov' è la od ierna cappella della B. V . del

Rosari o. Ma. dacchè l' altare a cu i la B. V. e ra apparsa

non e ra le peran co dedicata qu ando o pross i il miracolo,

e qu esto e ra avvenu to all'alta re a cui i fra ti solevano

o ra re, S I trae che, co me q uesto era , a rag ion e chia rita,

l'alta re ma ggi ore della ch iesa pr imitiva, così l'absid e

d i qu es ta doveva stare su l sito dove sorge l'od ierna

ca ppe lla del R osa rio. E perciò a nco ra si può ragi on e

vo lme nte soggIU ngere che tal ch iesa era perfettame nte



orienta ta , volgeva l'ingresso al con vento, abbracciava

l'area della cappella de l Rosari o e del coro della chiesa

ocl ierna e fors' anche della su~ ca ppella terminale in

(orm e evalIgelii ecl e ra chiusa a g iorno da qu el muro

fonclato con prismi stradali romani avventizii dei q ua li,

nei recenti restauri , ritrova ron si le traccie presso all'altar

maggiore e so tto all' arco trionfale del presbiteri o 18).

Avanzi ci i co ta le tem pio , che piccolo dovè esse re

a moclo clelle primitive chiese nostre , so no ve rosimil 

mente la piet ra che fu pos ta a men sola dell 'arcosolio

murata nella facciat a della od ierna chiesa 1 9) ecl il capi 

tello che vi fu pa rimenti ritr ovato nella muratura clelia

facciat a , cimelii che hanno riscontro negli avanzi del

chiostro cap itolare e dell' anti co du om o di Torino e

che, come quelli, appartengo no all' a rte del seco lo X I.

No n altre ttanto può cl irsi di certa croce a

penne divergen ti che vedesi tuttodì sco lpita

nella se rraglia di pie tra che chiucle la volta

ciel coro; la q ua le, be nchè lav oro rozzo, ap

partien e alla fine ci el X II I ocl ag li inizi de l

XI V secolo. Nè si pu ò iam poco affermare

che tal croce clesigni lo ste mma dell' Ordine

cavalleres co de l Santo Sepolcro. quasi a pro

vare che essa pro venga da antica chiesa di

tal O rd ine da ta ai Domenicani nella loro prima venuta ;

imperocchè tal forma cii croce fu an che ad operata come

semplice moti vo deco rativo e sappiamo che i cava lieri

del Santo Sepolcro eb be ro chiesa e sta nza a Poz zo di

S tracla fi n clal secolo XII 20).

Vo lenclosi ora n cercare il tem po 111 cu i qu ella

primi tiva chiesetta sia sta ta atterrata e sull' area sua

iniziata la nuova chiesa che ammiriamo tuttoclì, g ioverà

VI
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n cercarne inclizio nel risvegliarsi che l'arte e l'arch ite t

tura sac ra fecero nei di ntorni ci i Torino clal cad ere de l

X II I secolo sino presso al tramontare ciel segue nte .

Basti ricordare fra le ch iese Domeni can e la Savi

g liancse e re tta dal 1259 al 1347 , la Saluzzese rico

stru t ra fra il I 330 ed il I 3S0, la Chierese non a ncora

terminata nel 133 2 e la R ivolasca amp liata nel 133 I.

A ttes ta no pure cii q uesta nobile emulaz ione la Mo n

calierese di Santa Maria clella Scala iniziata nel 13° °

e compiu ta in q uel seco lo, la Pin er olese ci i S . Maur izio

fond ata nel 1322, la Avig lian ese clei Ss. Pietro e

Giovann i condotta clal 1284 al 133 0 . la colleg iata di

Rivoli in iziata verso il 13°7, il San Giovann i ci i Ciriè

fonclato nel finire ciel secolo X II I e proseg uito nella

pn ma metà del segue nte , il Sant' Agosti no cii Carma

g nola intrapreso nel 135 I , il San Francesco di Ch ier i

che è di qu el secolo, il San Gi ovenale di Fossa no che



appariva ancora incompleto nel 1365 , Sant'A ntonio di

Ranverso dotata di abside fra il 13 26 ed il 1362 ed

il Sari Francesco d'Assisi di T orino intrapreso nel 1380 .

Da ciò si può a rgome nta re che anche il nostro

San Dom enico risalga agli inizii del secolo X l V.

Della qual cosa si hanno pure a rgome nti arch ite t

tonici nei residui della sua primitiva facciat a. Il suo fini-

mento era infatti simile a qu ello della chiesa di S . Mari a

della Scala in Monca lier i. Il rosone ricordava quelli di

detta chiesa , nonchè del du om o di Saluzzo, di Sant' A n

tonio di Ranverso e de l du om o di Pinerolo. Le fines tre

la terali si accostavano a que lle di Moncalier i e di San Do

menico di Casale. La ghimberga era comune a qu elle di

Saluzzo, di Ran verso, di Ciriè , di Chivasso ed altre 21).

Ma tal ipotesi divien e cert ezza per altre prove.

Il 3 I di maggi o de l 1334 F ilippina R ogeri faceva

infatti il suo do na tivo perchè fosse cos trutta , istituita
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e fondata la cappella terminale a coru tt epistola:,. e

poich è la st ru ttura de ll' alt ra pos ta a (or/m ez/all,r e/ii.

che a differen za della preced ente non fu mai pi ù rifatta,

appare coeva e perfettamen te collegat a all'abside. ragion

vuole che la fabbrica di ques ta si debba far risalire al

1334 od a qualche anno pi ù alto. On cl'è che il 16 ci i

luglio del 136 I il coro appariva g ià senza d ubbio pe r

fezionato, da che ' in que l g iorno Leon et a di Garza no

VI faceva il proprio testamento 22) .

A nche la fro nte della chiesa fu innalzat a fra il 1334

ed il 1335 o poco dopo e prim a dell' an zidetta cap

pella ; come di ra gione do vetter o so rgere la nave
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centra le, que lla a cornu evallg-elii che ancora suss iste, e

que lla a coruu ep istola? ugu ale all'a ltra benchè in oggi

più no n sia tale. Ed invero G iovanni Carossino de ' Pel

lizoni , maggi orente torinese, g ià noto nel 13 2 I 2 3) , ere

den ziete e chiava rio de l Comune dal 13 25 al 13 34 24)

e cassato da tal e u ffi zio per morte o pe r avan zata età

nel I 335 2 5) , vo lle essere sepolto nella piazzetta anti

stante all a fronte clelia ch iesa, nella qua le seppe llivas i

allora perch è il tem pio, non in tu tto compiuto, non tol

l érava pe ra nco sepolcri. E poichè egli era stato turnulato

al lato sinistro della po rta ecl a piè del muro, g li fu ,

lui vivente o g ià mo rto , innalzato un mamauen to 111



1J1omlme1ltum Joanuis Caro . Ili de Peiiaonions.
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fu cl etto 26) e VI fu scritto(rià
bque ll' arcosolio cii C U I

so pra in cara tte ri gotici:

Nè passarono molti a nni che in qu el tumulo stesso,

so tto all'arcosolio, fu altresì cle posta la sa lma ciel tori 

nese Pa pinian o de ' Pelli zon i vescovo effett ivo d i Palma

in Ma iorca o più ve ros imilme nte titolare ill partibus 2 7) ,

pare n te dell ' a nzide tto Carossino e cii Papinia no Della

Rovere torinese che fu vice-ca nce lliere d i Santa Chiesa

e morì vescovo ci i Pa rma nel 13 I 6. A lui però e ra sta to

fresca to sul mu ro ' certo dip into 'di G iaco mo A rco ne rio,

nel quale egli e ra sta to forse effig iato, so t t' esso la scritta

In ca ra tteri gotici:

Hic iacet D Il.s P apilliall1ts de Pelicioll'ibus ep is(opus

Pa ùneusis et hoc opns f edt JacolJlt s Arconerius 28) .
,

N ell' a nno 137 5, o circa il medesim o, il tem pio

appariva composto cl ' un absicle foggiato qu ale ve ci es i

restau rato-da fuori ' le da dentro oggiclì e fat to d i getto;

de lla nave centrale e clelia nave a corutc euan-

g'e/ù' q ua li appaiono tuttodì, e d 'una nave a

cormi episto/re larga qua nto l'altra ; cii p ila

stri ere tt i nella nave centrale ed in pross i

mit à ciel coro su pianta re tt an gola re 2 9) co n

capi te lli di pie tra 30); ci i p ilas tr i pe rime tra li

foggi ati probabilmente in p ianta re ttango

la re; d i clue cappelle terminali ; d'a rchi g itta ti

sui pilas tri a po rta re la tra vatur a de l tetto ; ci i

sa e tte appunta te sopra ai capitelli. 3 1 ) per

so rreggere il tetto meclesim o ; d i chiav i cii

legno chiovate a lle sae tte per ten ere in sesto

~



g li archi ecl i pilastri 32-33) ; d i un arco che metteva dal

coro alla cap pella terminal e il, cormi epistolre, e di una

copertura compos ta del . semplice tetto. Per certo non

era nv i fi nes tre soprasta nti agli archi della nav e centrale

o ap erte nei muri pe rime trali. Ign orasi se il portale

della fro nte fosse già d isposto a cuspide ; ma per certo

non aveva anc ora le fi nestre che getta no luce nelle navi

la terali, poichè l' a rcosolio spingevas i con l'arco sopra al

davanzale ci i quella che fu poi aperta nella na ve in cor mi

evtl1lg·elzi . Sorgevano però g ià i quattro contra ffort i della



fro nte e vedevasi pur a nco la fi nes tra so vra stant e al

po rtale. pe r la qu ale poteva pe ne tra re un a fi oca luce a

ro mpere la se rniosc uri tà ciel tern pio.

Da fuori , pe r im pedire che la pioggia pt:ne trasse

sulla vo lta del co ro pel vano so vras ta nte a l tetto della :

nave maggiore , e ras i ·costrutto sopra all'arco trionfale

un muro prospicie nte a mezz odì. Corrèva pure a ttorno

a ll'abs ide ecl al coro la co rn ice ad arch etti di co tto che

vecies i tut todì : ma la na ve maggio re non mostrava pe

ran co la co rn ice che fu cos trutta sul finire del secolo X V.
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Di affreschi, che ornassero fin d 'allora i pilastri , le

pareti o le volte , nulla ci è noto, non potendosi asse

g na re a que lla età i disegni frescati nella cappella ter

minale a cornu evallg"clii. Della ta vola che effigiava la

B. V. delle Grazie C1t11l clamide, sebbe ne scomparsa , si

può crede re che fosse coeva all 'erez ione della chiesa ,

se non a nte riore . Non alt re ttanto pu ò dirsi di qu ella

su cui Barnaba da Mod ena aveva ritratto del pari la

B. V . col Bam bino : perchè è risaputo che Barnaba fiorì

fra il 1357 ed il 1380 34) e che quella sua

tavola venne al nostro San Domenico dal

convento di Rivoli parecchi secoli dopo.

N eppure della conse crazione della chiesa

ci è pervenuto segno visibile o ricordo storico

o tradizionale ; per ò sappiamo che da tempo

immem orabile l'uffi cio ne è ce lebra to nell 'ul -

tima dom enica dopo l'ottava della SS. Trinità.

Nella strutt ura primitiva dei pilastri e del

tetto qu esta chiesa richiamava dunque alla

semplicità ed alla po vertà dei frati che l'avevano inco

minciata e condotta a compime nto.

Passarono tuttavia pochi anni , quand' ecco i frati, cre

sciuti forse di numero e costretti ad occupare coi proprii

seggi un a porzione dell a nave centrale, volge re l'animo

ad ampliare la ch iesa. N è potendo ciò fare dal lato di po

nente sen za atterrare il chios tro che vi correva a rid osso

de lla nave e, se nza restringere l' area del convento, divi 

sarono rivolgersi a levante ampliandone la nave con la

g iunta di un 'altra, che, abbinatale , ne formasse quasi

un a sola e più am pia e profi ttevole a ' fed eli. F ors'anche

furon o tratti a quella parte dalla crescente divozione

che affluiva alla cappella della B. V. delle G razie.
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A tal fine acquista rono da Giacomo , Corrad o e

Marg he rita figli del fu g iur isperito A nto nio de Pado, ci i

illustre e antica stirpe torinese, la casa che cos to ro pos

sedevano indi visa pe r tre qua rti con G ioa nnino Aj nard i,

e la riman ente porzione cii cos tui; la qua le casa e ra posta

fra la nave cii levante e la strada, allora molto ristretta,

di San Michele; così che confinava da quel lato con

tale strada, da g iorno con l'odierna di San Domeni co,

da ponente con l'orto del convento e da notte con un

altro orticello suo retrostante all 'abside della chiesa 35).

T ale acq uisto fu fatt o fra il 1349 ed il 135 1 mecliante

il favore largito dal Co mune il 7 mar zo 13 5 I 36) , e

la nuova nave fu incominciat a probabilmen te in quel

l'anno o poco clopo. Senonchè, per cos trurre la qua rta



nave, fu tolto il muro perimetrale di levante : si isola

ron o i pilastri che stava no ad dossa ti al perimetro ; si

costrusse una seconda cappe lla terminale in capo a

qu esta quarta nave e si allungò la fronte della chiesa

dal lat o di levante per chiudere da quella parte la nav e

che si era costrutta. Nè passò qu el secolo senza che il

pa vimento della chiesa si fosse aperto a ricevere le salme

dei Becuti 3i), de' Borgesio 38), dei Recagnossi 39) , dei

Ma zochi-Alpini 40) e di altre illustri famigli e torinesi



che, segue ndo una crescente costuma nza , VI cerca ro no

qu ei tumuli gentilizi che non poteva dare la piazzetta

a ntista nte al portale.

Correndo il secolo decim oquarto le navi laterali si

vennero a mano a mano popolando di cappelle e di

altari addossati ai loro muri perimetrali. Fra il 1400

ed il 14 25 fu ordina ta la cappella de ' Ss. Filippo e

Giacom o ; fra il 1436 ed il 1454 que lla dei Ss. A n

toni o e Sebastiano 4 1) ; p rim a del 14 74 q ue lla della
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A nnunziazio ne; prima del J 48 8 quella d i San T om aso e

fra il 149 3 ecl il 1500 qu ella clelia Con sorzia o ciel Santo

Rosari o. G iustino dei G uaschi fece d ipingere nel 14 22

le imm agini della B, V" ci i San G iovanni Ba tt ista e cii

San G iova nni Eva ngel ista ad un o de i due primi pilastri

della na ve centrale attig ui al presbite rio 42 ) ; altro af-

fresco fu forse eseg uito ci i quel tempo sul pilastro fron

teg giante ; nel 14 36 Sebastiano Bo rgesio lasciò che

fossero rappresentati ocl in tav ola ocl a fresco al primo

altare in C01'll1t eva ll.f}·e!i i la B, V. e i S s. A nto nio

e Gioanni Evang elista; poco dopo il 1472 il beato

A medeo IX cii S av oia fu e ffi g ia to da qu el lato sopra

il te rzo pilas tro della nave , co mp uta to pa rte nclo clalla
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porta della chiesa ed alt re immagini furono pure fre

sca te in altri pilastri più pross imi al coro e fors'anche

in tutti qu elli della nave ce ntra le ad un metro e cin

quanta so tto all' imposta degli archi 43).

Nel 1498 occorreva pe rò riattar e alcune delle

volte 44) che erano sta te . costrutte nell ' a nno prece··

dente; poichè nel marzo il torinese T omaso di Gorza no

si offrì a far cos tru rre qu ella parte di vo lta de lla nav e

centrale che stava d inna nzi al coro ed alla ses ta cappe lla,

a soprallevare i muri laterali che dovevano po rta rle, ad

apn re in ess i d ue fines tre fornite di invetriate ed a far
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cii pinger e il proprio s temma nell' ineon tro clei cos toloni

clell a volta 45).

Allora , o poco dopo, fu pu re costrutta a spese ciel

Comune la volta success iva che sta dinanzi alla quinta

cappella 46) , aggiun tev i le inve tria te delle fì nestre 4i).

Q ueste ecl a ltre a ncora e ra no per ò sta te cos trutte

in mal o mod o; poichè nel 1498 G io. A nto nio e

G io. Fran cesco d i Domeni co Scaravelli offerirono

quaranta fi orini per aiutare il restauro delle volte

che occorreva riattare. O bb liga ronsi inoltre a far

cos trurre qu ella della nave ce ntrale che sta va da

va nti alla qu arta ca ppe lla in cor uu ep ista/re , di cui

era no patroni 48) . Così i nostri 'emulavano i frati

Min ori cii T orin o che cii qu el tempo g ittavano

ciel par i le volte della loro ch iesa ci i San Fran

cesco 49).

In tal e circos ta nza, do venclosi levare più alto

nel San Dome nico qu ella porzion e dei muri clelia

nave centra le che sov ras ta va no agli a rch i per im

postarvi le volte e dare a qu este maggi ore svel

tezza , si rivestiron o cii mezza colonna le qu attro

faccie cii se i pila stri più prossimi al coro; se ne

fregiarono gli a ngoli con cordoncini levantisi a

sos te nere i costoloni delle volte , ed i primi quattro

più VI Cl111 al coro furono cos trutt i per un ' altezza di du e

metri dal suolo e nella fronte prospettante alla nave

centra le con una parasta alla qua le i frati potesser o

adclossare i proprii stalli 50) . G li alt ri quattro pilastri

furo no invece rivestiti a pianta ottagonale 51). Ma in

tale occorre nza, volenclosi co nse rva re gli affreschi di

pinti sui pilastri più prossimi al coro, se ne strappò la

paret e per un o spesso re cii m. 0, I O e per un' altezza



che va riò da m. l ad l , 5 0 , e pe r una lar gh ezza da 0,50

a 0,60, sì che i d ipinti po tero no essere trasportati- e

murati forse in luoghi che ci rimasero ign ot i. E poichè

furon o allora rialzati i muri sovrasta nti agli archi, si

aprì so pra caduno di qu esti una finestra 52), che pro

iettasse luce nella nave centrale al mod o vo luto eia

T om aso di Gorzan o ; nè è inve ros imile che in cota l

circos tanza siansi pure aperte in breccia le due fines tre

che fiancheggiano il portale togli endo l' a rcosolio che

vi sta va nel lato sinistro e che impediva l'apertura d i

una de lle fi nes tre.

,7
VIU



Di qu el secolo so no quasI ce rtamente i dipinti

fresca ti nella cappe lla terminale della Santissima A n

nun ziata a cor uu evallgd ii. Nella parte inferi ore , lun 

g hesso le pareti, il frescante tratteggiò i dodi ci apo-

stoli , San Pietro e San Paolo in fronte, divisi fra loro

da colonnine ritorte e fregi at e di ba se e di capitello.

Una fascia orizzontale architettonica decorata di mer

lata e di archetti infiorati a stampiglio corona l'opera

in tutta la sua lunghezza ed una decorazione architet

tonica policroma soppor ta il tutto.
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La parte su peri ore è divisa in tre lun ette. S u qu ella

che prospetta a levante è ritratto il Salva tore seduto

a g loria nell' iride e circondato dagli emble mi degli

Evangelisti. Nella centrale furono effigiati

l' An gelo nun ziante e la B. V ; ed in que lla

che prospetta a po ne nte fu frescat a l'imagin e

di San T omaso d 'Aquino in a tto di pr esen 

tare un uo mo e due do nne oranti davanti

ad un perso naggio di cui scomparve ogni

traccia, ma che forse rit raeva la B. V ., come

puossi argomentare da un avanzo di g ra

din ata che forse po rtava il tron o, da un

angelo sovrastante e ten ente in man o un lem bo di

drappi e dal titolo stesso della cappella.

Ign oto è l' autore di qu esti dipinti che, a g iudicare

,
. ~: ~~~ç."'!f:' ..;....-- !.......-,._-.;-- _-.,..-

dall'unità del co nce tto architettoni co, dalla a ffi nità della

man iera e da lla iden tit à de ll' impasto e de l colorito,

so no probabilmente d 'una sola e med esima man o ! Nè

59



po trebbe opporsi il cli vario che corre fra il tipo tradizio

nale, convenziona le e anterior e che scorgesi nei freschi

clelle pa reti e clelle d ue pr ime lunette ecl il soggett ivo ,

specifi co e posteriore che si ravvisa nell ' affresco dei tre

personagg i ora nti; im perocchè l' autore dove' attenersi

a questo nel ra ppresenta re un soggetto cii circostanza

e ben po tè a tt ene rsi all'altro nel ritra rre tipi con ven

ziona li. Che se la mani era clelle tre pr ime pa r ti può

ritrarsi a i primord ii del quattrocento , indi zii sto rici li

farebbero discendere con il rima ne nte alla seco nda metà

cii qu el seco lo. È noto invero che questa cappella era

g ià cii pa trona to deg li Scag lia da Biella nel I S0 I 53)

ecl il 2 I o ttobre 15° 3, A nna figlia del colla te ra le Du

cale Stefa no Scag lia e mogli e di Carlo clei S ignori di

Buronzo legò a questa cappella 40 scudi da impiegarsi

nel provveclerla d 'un quadro 54). O ra S tefano Scaglia

ab itava g ià nel 1453 55), la casa che eg li possedeva

in T orino nella parrocchia di San P iet ro de cur te Ducis

Go



che era VI Cll1 a alla chiesa di Sa n Dom eni co, ed era g ià

morto nel 15° 3. Ma poichè Anna sua fi glia viveva an 

cora il 21 ottobre del 1521 in cui confermò il legato

precedente 56), ne consegu e che, se si volesse ravvisare

nell' affresco dei tr e oranti l'anzidetto S tefano con la

mogli e e con la figlia A nna che vi appare ritratta in

età ancora g iova ne , e si supponga, come di ragi on e , che

qu est'Anna fosse g ià vecchia nel 1521 , la fattura degli

affreschi della @l?l2ella 9~bl}nunz i az ione potrebbe con

approssimazione as segnarsi al decennio trascorso fra il

1465 ed il 1475. N è riescirebbe di invincibile os taco lo /

a cotale ipotesi la maniera di tratteggiare gli a pos to li,

il R eclentore e l' Annunziazion e che risale a mezzo



secolo inn an zi, essendo d imostra to che l' arte a ttardossi

appo i nostri artisti a sentire g li influssi nu ovi ed a

seguirne g li esempi.

N on pe rò al mon calierese A medeo Alb ini che era di

qu el te mpo alle sue prime armi e mostrò pe r avventura

maggi or valentia e perfezione, nè all' oltramo nta no

N icolao Rob erti , ma ad un o dei torinesi Jacheri o e pi ù

ragionevolmente a Giovanni od al primo G iaco mo di

ess i, fioriti fra il r 404 ed il r 484, potreb be taluno volgere

il ricordo pe r rintracc iare l'art efice di qu esti affreschi 57).

Il 14 di ap rile de l 1496 era no pure sta ti dip inti

nella faccia ta de lla ch iesa ed alla destra dell' ultimo

contraffo rte a tt iguo alla po rta del chiostro du e affreschi

che oggi più non si vedono, ma della es iste nza dei

qua li puossi argom entare anco ra dalle scalpella ture fatte

nel muro per ste nde rvi l'arricciatura destina ta a rice

vere cot ali affresch i. In uno di qu esti , dipinto a quattro

pied i e dodici oncie dal pavimento della piazze tta, ve

devasi ritratta la B. V. col Bambino in g rembo; alla

sua des tra il beato A medeo IX , g iovane , alto due piedi

e cinq ue oncie , s ta nte, colle chio me cade nti in sugli

omeri, il capo ornato d i un nimbo raggiato , il collo

freg ia to di aurea colla na, la so praco tta di bianco a fi ori

d'oro e fod erata di ermellino, il g ius tacuo re di rosso

aper to a sparato dal qu ale traspari va la cotta azz ur rina,

b ianco il camice, la mano destra distesa a ten ere e pre

se nta re una elama genu flessa in a tto di supplicare il

D ivino Infante , e la sinistra tesa a elesignare la orante ,

sov rastante a l tutto e nel mezzo lo stemma eli Casa

Savoia. Nell' alt ro affresco era la B. V. ra ppresentata

in a tto el i accogliere so tto al pr opri o manto parecchi

scolari ves titi el i b ianco e g enufless i. E so tto a ques ti



dip int i coevi fra loro leggevasi scritto in gotico la data

anz ide tta 58).

Più ta rdi , a ripa rare forse quest i d ipinti, o, come

meglio sembra , a coprire l'accesso alla porta del chio

stro co ntiguo, fu costrutto davanti a questa un piccolo

portico che vi stava ancora nel 166 I 59) .

Nel 1584 la chi esa era bella ed ampia con tre navi,

quella a dest ra abbina ta sicco me si è de tto;

l'altare ma gg iore soll evato di parecchi gradini

al di sopra de lla con fessione; be lla la cappella

de lla Conso rzia de l R osari o ; nove le icon e d' al

tare ; nell' abside la cappella de lla B. V. de lle

Grazie e sovr' essa il coro o tr ibuna dei frati;

quindici gli altari, ma poc h i i de ce nti; be lla

ampia la sacrestia e nel ch ios tro attiguo l'ora

torio dei Co nfratelli de lla 55. A nnunzia ta 60).

Nel secolo successivo la strutt ura de l tempio

patì notevoli mu tamen ti. Il pavimento della

piazzetta an tistante fu rialzato al livello de lla

strada so tterra ndo le basi de i contrafforti, pa rte

del portale, i suoi g radini ed i suoi st ipiti; si

costrusse la casetta lati stante , onde ne res tò

coperto il lato sinistro della faccia ta col suo

contrafforte; si sca lpellò la g himbe rga mutan do

al tutto il po rta le co n stile secentesco e se ne mu rarono

le fines tre laterali . Anche il pavimento de lla chiesa fu

rialza to di sessanta cen timetri, onde restarono sotterrate

le basi de i pilas tr i.

N el 160 5 le due cappelle terminali a cor nu ep istola:

furono atterrate e su l suolo delle medesime , nonchè su

parte de ll' area retrostante, ve nne eretta da lla Co nso rzia

de l Rosario una nu ova ed ampia cappella: d i che al-
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lora anch e la nave abbinata, in cui s ta va, fu rifatta ad

un sol va no , acciò le a n tiche co lo nne che la dividevano

non os tru issero e d ividesse ro la visuale della nu ova ca p 

pe lla . S e q ues ta pe rò e ra s ta ta incominciata nel 1605 ,

l'opera non fII co mpiu ta che poco prima d el 16 37 61),

e du r ò fino al 16 8 2 62) .

Ma ne lla sera del 3 I di cembre 176 5 un

incendi o di strusse le case retrostan ti all a

ca ppella del Rosario, le quali toccavano da

le vante al cig lio della via Mi la no; lao nde,

do vendo tali ed ifizi r icostrursi a rett ifìlo del

tr acciato d i tal e s trada,' che e ra s ta to segna to
, -

nel R egi o Ed itto d el 29 aprile 172 9 , la

na ve dell a ch iesa, che la fian cheg giava, fu

ritratta ve rso la ch ies a di m . 4 , IO 63) , e

an ch e la cappell a fu ricostrutta su tal e ret

tifi lo. A llo ra fu pure a per ta a lato di qu esta

la porta minore ch e mette tuttodì nella

VIa Mil an o.

Dieci a n ni dopo SI atterrò la vol ta so 

vrastan te alla ca p pella 'della B. V. d ell e

G razie e s i abbassò l'altare mag giore a li

vello del pa vimento della ch iesa restituendo

in certo modo al coro l'ambito originario.

P e scia nel 178 9, per collocare la cassa dell' organo sop ra

la porta maggi ore, s i fece nella facciata della ch iesa un

nu ovo fi nestrone 64) pilÌ ,l}"raude e pù't esteso del primo,

d is trug g e nd o la primitiva finestra ro to nda; e nel 1796 si

a m plia ro no d el pari tutte le finestre della nave di mezzo

. che era no sta te costrutte sul finire del secolo XV 65).

A llo ra si fece pure il cornicione della nave, si otturò

la por ta min ore che a p r ivasi fra la cappella terminale



a coruu evangelii e la contigua della nave stessa, SI

aprì la porta g ra nde che in .ogg i ancora conduce dalla

chiesa nel chiostro, si annullò la cappella contigua di

Santa Lucia, si sca lpe llaro no e riformarono i pilas tri d i

questa che era no rotondi, dimezzati e senza capitello 66)

e si aprì la tribuna che sovrastava all'anzide tta cappella .

Il secolo trascorso, più os tile de i precedent i a ll'arte

med ievale, portò al mo nume nto dann i an che pegg iori.

Im perocchè, a dare maggi or luce , si apriro no nell 'abside

amp I fi nes tro ni, si ruppe ro le colonnine in co tto che
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era no organicam ente destin ate a portare le costole che

ornavano la volta e ne fo rmavano]' ossatura; fors ' anche

si compì nei pilas tri q uella rovina a cui già erasi da to

cominciamento fra il 15 I 6 ed il 1550 . In tutte le navi si

accre bbe cl ime nsione a i pilas tri ed a i costoloni , ornando

i colossali capite lli a fogli ami strani e fantastici; si

ingrossaro no pure le nervature de lle volte e vi si appli

carono roso ni di carta pesta qua li se rraglie de lle volte .

Decorassi po i il tutto con caratter e tea trale e falso,

quale voleva il pessim o g us to del tempo; sì che]'op era

mirabile de l medioevo dov è ap parire agli intelligenti

riclevole e degna di commiserazion e.
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(]i NOTE AL CAPITOLO Il.

I ) T om aso da Ca n timprè visse fra il [202 ed il 1280.

2) Ebbero nel seco lo X II dai Dell a Rovere la chiesa di 5 . Vi tto re

sull' area della qu al e fu ere tt a l'odierna S a n F ra ncesco d ' Assisi.

3) Ebbero nel X II l' antica chies a dei Ss . Severo e Ma rg herita fra

la Port a Fibellona ed il l'o.

4 ) Eb bero nel XII l' an tica chiesa di S . Maria d i Pozzo di S trada .

5) Eb bero nel X III la chiesa d i S. ì\I a ria al ponte di S tu ra .

6) Ebbero ne l X le chiese dei Ss . A ndrea e Cle mente a Po rta Se-

gusina e dei Ss . Pietro e Andrea, oggi la Co nso la ta.

7) E bb ero nel XI la chies a di San Mich ele fra la Porta Pu st eri a e

la Pa la tina .

8) No ta 28: Pro una capp ella coustruenda , et ordinando ac deser

v ieIlda decenter ad al/are R . lI/aritl! perpetuo.

9) Nota 27·

ro) V. Il 4 maggio [478 , A nton io Bad ino doveva la dot e della ca p

pella d i S. Piet ro Mart ire . Ne l 1483 è detta di S . Pietro Mart ire o de l

Crocefisso e nel [5 35 vi era l'immagine d el Santo .

I I ) 00. Il 24 lugli o [4 15 T om aso Alpino volle essere se polto ante

jìj{lIr alll m ag ni crncifixi iII medio ai tariornm beale .1[ar irr: et c.

12) V , not a 31.

13) V , pag o 27·

14) V pago 28.,

15) V, pago 28.

16) V, pag o 28 ; PP.

17) Nel 1649 fu mu rat a in questa cappe lla un ' epig ra fe che di ceva :

Sopra di questo al/a r e è uisibitme ntc appa rsa Ir e volle la B ."'" Verg ine

circondata d 'immenso sp lendore , alide p oi chiamassi al/are della ll1a

donna delle Gra zie. Ca p . 29 ex 2 Iib . R er . Blernorab ,« T!z." Cautip ra

tani 1 . T . B . ll1D CX L 1X . Tale epigrafe , oggi scomparsa , vi stava

an cor a nel 1753 e nel 1819. A, N N.

I\Ia dall e ragioni p red ette a ppa re eviden te l' a nacro nismo di q ues ta

iscr izion e. Arroge che nel 1776, dem olendo la vo lta d i questa ca ppe lla ,



nel punto medesimo s u cui quella e ra stata im postata apparvero di

pint e a fresco alcun e immagini di sa nti, i q ua li rap p resen tavan o fatti

della vit a del Beato Piet ro da Ruffia . E poi ch è la costui sa lma era stata

traspo rta ta e mu rata ivi con lapide nel 1516, uop o è credere che g li

anz idett i affres chi fosse ro sta ti di pint i in tal circosta nza e che la volta,

sotto a cui furono ritro vat i, fosse sta ta gi tta ta so vr' essi dop o il 1516.

18) Se ne ritrovarono le fond azi oni nel recent e sca vo .

19 ) Nei recenti restauri si riconobbe l ' andare del suo arco .

2 0 ) No ta 3.

2 I ) Di qu est e rassomi gli an ze si tenne conto nei recenti res ta uri che

furono condo tti s ugli ese m pla ri di tali chies e.

22 ) T est am . I O lu g lio di Leon eta, vedova di Gio . d i Gorza no .

23 ) In qu ell ' a nno ottenne da F ilippo di Sav oia pri ncip e d'Acai a d i

ritto di der iva r acq ua dal ca nale che scorreva fuori Porta Pu st eri a .

24 ) BB.

25) BB.

26) La notizia d i qn esto mo numen to se po lcra le ci fu conse rva ta dal

V, pa go 85 , co n le segu enti paro le:

L' an . 1625. 13 . ap r ile nel mu ro dell a facc ia ta dell a chiesa , facendosi

id qu a lch e lav or o di rip arazion e si sco prì un a pittura , co lla segg . l <

isc rizione - 11/oll ll lllell l ll 1ll foanu is Cargui de Perionibus , H ic i are !

J)II '" f ,alllpill ills de Pcrionions Episcop lls Palutensis, El hoc OPIIS

fcr i! farobn s A rco nerins. - Non e ra not a ta alcu na da ta de l tem po.

Sotto alla pittura si tr ovò un a cassa sepolcrale; la qu ale ape rta , per

ved ere se ivi fosse qu a lch e più di st int a noti zia, non si tr ovò che il puro

cada ve re . int ero . co i g ua n ti alle mani: che se nza ve ru na formalità fu

rip ost o in un ' altra cassa d i legn o. e sepo lto sotto l' altar maggior e.

V . il lib . de Co ns i. (che or a più non si tr ov a ).

Da llo st ess o V, a pagg. 10 1 e 102 sa ppia mo che nel 1625 si lavo

ra va a cos trur re la ca sa che dalla piazzett a a n tista nte a lla fro nt e della

chiesa proced e verso pon ent e lung hesso la od ie rna via S . Dom eni co;

ond 'è veros imile che s insi allora riattata anche in qu alche parte la

fronte s tessa. Che poi il monumento dei Pelli zoni pot es se essere un

a rcosolio si a rgome nta dall a co mune destinazion e data a qu esto gene re

di ed ifizii i qu ali, tanto dentro che fuori dell e chiese, ergevansi per

co prire e co ntene re tombe . e pig ra fi ed affres chi mortuari o devo ti.

Vero è che ta luno potrebbe ravvisare in q uesto arcoso lio , non già la

tomba dei l'elli zoni , m a ce rto porti co a nt is ta nte a lla chiesa che esiste va
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ancora ne l 1661-64 e nelle par eti d e l qual e e ra no s ta ti frescati co n la d at a

del '4 ap rile 1496 un d ipinto del Bea to A medeo d i Savoia ed un a ltro

di a lcu ni frat i orant i (ved i no ta 58). ;\[a l'ampiezza dell'a rco so lio non

tollerava l' esistenza dei d ue affr esch i anzid e tti .

Pa pini an o de' Pe llizo ni e ra co ng iunto di Papini ano D ella Rovere

vescovo di No vara vicecancellier e d i S. C hiesa e morto vescovo di

l' a rm a nel 1316, e forse ne av eva assunto il nome . In vero l ' II gen

naio 130 4 S imo ne d e ' Pellizoni ca nonico di S . D on ato in Pi nero lo era

ca ppella no e consa ngu ine o de l Dell a Rov ere (Ilibl. des t'co/es F ra ne ,

Lett era d i Innocen zo V I , n. 175). Papin inn o d ella Rovere , e non l'api

n ian o Pelli zon e , e ra s ta to arbitro t ra Fi lippo cl'A cai a e A me d eo V d i

Savo ia nel 1313, 20 e 29 ottobre (co me e rrone a me nte scri sse A. Bosio in

illust ra z. a l Pedem , Sac. del llle irallet'ro, pa gg. 718 e 844 a ll 'anno 1330) ;

nè il Pelli zone fu ma i ca nonico d i Torino .

Non si trova neppure fra i vescov i d i Pa lma in l\Ia iorca; oudè a

supporre che avess e tal e titolo sola m ente i li partibus , nè sia m ai s ta to

in l\laiorca .

27) Così d a notizi a p rocu rat aci in Pa lma d i l\la iorca d alla so mma

cortes ia d i fra te An gelo G ia cinto S ca pard ini tigli o del Co nven to Dom e

nica no di T orino e in oggi vescovo di N us co .

28) Da l ms , del Torre l' iscri zion e passò in L. Cibrario, cfr. pago 264

e da qu es ta nel Cla re tt a .

F . A . D ELLA CHIESA in : Fal/t(l{/ie nobili; ms. in Bibl . del Re , Tori no.

l' ELLIZONI, co rresse :

H ic iaret D . PIii/iPpus de Pcl izoui ùns t.piscopu s Paim eusis ,

Pellizo ni a lzava no a s te m ma due pal i d i bicchie ri o ca m pane lle ,

d 'argento in ca m po rosso, co l ca po dell ' impero (F . A. D ELLA CH IESA:

Fior i di blasoneria, etc . ), il quale accenna a co m unanza d 'orig ine coi

Calcagni a ntichi di T orin o che, g iusta lo s tesso a utore , a lzavano tre pali

rossi e t re co m posti d i bi cchieri , che i frances i di con o va ir o vai o, col

ca po d 'o ro. I Pelli zoni e ra no già in T orino il IO marzo 116 1 (A rd i.

Capii . Tor . v, ed ebbero nel secolo X III Fra ncesco e G uglie lmo giur is

periti, Pietro g iud ice , G iovanni e T om aso ca no nici e Va la a ba te de

Cap ile fa rri, pres so G eno va nel 131S.

29) Di m. I X 0,75.

30) A lti m. 0 , 16.

31) Come pu ossi a rgome nta re da lla s t ru tt ura .

32 ) C ioè a m . 0,80 a l di so tto .

33) S i t rovaron o t ra ccie d i ques te chia vi nell a recente ricos t ruz ione

dei pil astri , ed è rico rd ato che nel 1636 si ta gli a rono e to lsero qu elle



fatte di g ross i trav i che ancora uni vano i pil astri dell a na ve ce nt ra le

(Veeli pago 20 elel lib ro elei con ti, 5 lugli o ).

34) Pittor e eli bu on dis egn o e co lorito lav orò a Gen ova dal 1364 al

1370 ed a Pisa , e lasciò un a tav ola in mezza figura della Beata Vergine

e del Putto a vente in man o un uccell etto , la qu ale co nservas i nel !\Inseo

civico di Savona ed è del 1380, un' a ltra dell a Beata Ver gin e coll' In fan te

appo i conventuali di A lba, un ' a lt ra che è nell a ga lle ria St aelel a Fran

co fo rte , a lt re a Be rlino , e ques ta di cui eliciamo che è segnata Bar

nabas de !Jfulilla piI/xii MCCCI X l (?), e co ns e rvas i nell a R . Pin acot eca

d i T orin o.

35) V, voI. l , fasc . 16, 1349.

Corra do , Giaco mo e Ma rgh erita del fu Antoni o de Pado co nsegna no

ten ere : « Tres partes unius domus in civita te Taurini in quarterio porte

pu st erl e in pa rochi a eccle s ie sa nc t i Pauli . Cui toti dornui co he re t via

pubblica a duabus parti bu s et ortus fratrum preelicat orum ab a liis

d uabus parti bu s » . Che la rim an ente qu arta porzion e dell a casa spe ttasse

a Gi oa nn ino Aj ua rd i gi à fu detto. Dop o il 1349 non è più cenno dei

De Pndo nei Reg ist r i o in a lt ri documenti . Dell 'orto del co nvento post o

a nott e è cenno in V, pago 29 . Ev ide ntemente la casa dei De l' ado

dove va essere post a in s ull 'ango lo sud- es t ed occu pa re per ciò tanta parte

dell a piazzetta a nt is ta n te alla chiesa qu anta e ra larga la quarta nav e

che vi si voleva cost ru r re .

36) V , n. 23.

37) 6 ottob re 1435. Rib aldino Becuti elel fu Ludovico sig no r di Lu

ce nto lega per ricordan ze eia farsi s ulla tomba del fu Dom eni co Becuti,

38) 20 febbraio 1403. G io rg io Bor gesio lega per ricordan ze eia fars i

per i s uo i par en ti sepo lt i in S . Dom eni co e sulla tomba di suo padre.

39) 1346, G io . Reca gn ossi.

40 ) 5 agost o 1396, !\Ianfredo l\Iazochi (A lpino) elegge se po ltura in

San Domeni co.

41) V , pagg. 24, 73, 79 e segg. 367.

42 ) AA , perg. 203 , 204 , 205; V .

43) Essi stavano in ce r ti va n i alt i eia m . I ad l,50 e larghi da m. 0 ,50

a 0,60 che fur ono ri trovat i nei resta ur i e che era no sta t i prodotti dall o

stra ppo eli m. o , I O eli s pessore fa tto ne lla paret e dei pilastri sul finire

elel seco lo XV per as por tarne g li affreschi , co me megli o è detto in

a ppresso.
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44) « ••• propri is su m ptibus e t expensis un am volta rn a n te p redi cta m

eo rurn ca pe llam et con tig ua m ip si ca pe lle condecen te r e t a d modurn

a lia ru m volta ru m ibidem in di et a ec c1esia fondat arum . l tem fie r i faci e t

e t firrn ari un a vit ria ta rn in fenes tr a p redicte capelle per di ct u m q uond a m

nob ilem Dorninicurn eius pa trem co ns tru i fa ctam. Item ult ra premissa

ad requisi cion em ip sorurn d om inorum p rio ris e t fra trnm soluet e t exb ur

sabit sem el tantum florenos q uadraginta p . pond . mo nte Sa ba ud . in

rep a ra ti one d ictarum vo lta rum di et e ec c1esia »,

45 ) V, pag o 384; Hl-I. pag o 258.

46 ) V , pag o 28; 3 ma ggi o 150 1, il co nve n to co nc ede a lla Co nsorzia

la ca p pe lla co lla met à d el s ito es is te nte per miranr ipsius capcllc dc

suotns uoltau: 1Jlag lla1ll 1IlagRi corpor is ipsius E cclesirc uoltatant parle

Com m nn itat is Taurini ad latitudin eu: p ilollOrll1Jl fra mezzo a i qua li

s ta va la ca ppella.

47 ) Il Co m une mandò rifa rle verso il 1639; 1313 .

48) Not a 44.

49 ) Il Sa n Francesco fu m un ito d i volte sul finire del XV.

50) Ciò tutto fu rimesso in luce e riprodotto ne ' recenti rest au ri .

5 I ) P ro vasi da che l' a ffresco d el Beato A med eo IV di Sa voia di 

pi nt o su l ter zo pilastro iII coru n euaugetii , co m p uta to m oven d o d alla

porta verso il co ro, vi rimase in ta tto fin presso a l 16 10.

52) V .

53) V , pag o 46 ; QQ. a . 1453. S tefano S ca g lia fu pad re d i Fran

cesco ed avo di G er ard o p rimo ac q uisito re d i Verrua nel ' 534 .

54) V , pag o 46 .

55) V , pago 46.

56) V, pag o 46 .

57) Dipins ero nell a sec onda metà d el seco lo X V in T orin o : G ia co mo

Jach erio (1404-1453) , Gioanni di l\Ia tteo Ja cherio ( 1427-1484) , G io rgio d i

Gi oanni Jach erio ( 1466-1510), Giacomo di G ioanni J ach erio ( 1462- 1494) ,

tutti torinesi , A imo ne Duce (14 17), Barto lo m eo De Zara pinero lese

( 144.. . ), A medeo A lb in i d a A vigl iana o d a Mon calieri ( 1458- 1492) , Gia

como suo fig lio ( 1490-1496 ), Cris toforo ì\lo re tt i d i Cr emona ( 1464- 1466),

G aleazzo da Turate milanese ( 1462), N icolao Rob erti o lt remontano

(1471-1475), Ludov ico d e Perruxi a (1478) , Gi oanni de Co lnmb a (1486) ,

G ug lie lmo e Bernardo Serra pinerolesi ( 1475-149 I - I 505 ), Gioan ni e Piet ro

Fontan a da Gi vole tt o ( 1494- 1503) .



SS) RR . Fra il 1661 ed il 1664 i p itt ori Ludovico Demaret e G io

va nni Bartolom eo Garavoglia de legati dall a Curia arc ivescovile a ll'esame

dei d ipinti che effig iava no in Torino il Beato A me deo IX, riferirono:

« Successive de ecc les ia eg ressi in porticu ante fores eius de m re

pertre s unt binte pi cturre ad modum quadri , quarum altera alta a terra

ped ibus qu atuor un cis undecim re prresenta nt pict am Bea ta m Vi rgin em

I\lariam cum pu ero Jesu in g re rn io, ad ei us dext eram ex ta t imago iu

ueni s imberbis sta nt is, ca pi llis usque ad humeros , ca p ite ra d iis ornato ,

cum torqu e aurea ad co llum, induti veste a lba lloribus au reis ornata , et

pelli bu s a lbo ni gri s duplicat a cum th orace rubeo a pe r to , s ub qu o vid etur

alia vestis ce ru lea aperta s imilite r, et s ub uc ula a lba, manu dext e ra

vid e tu r aflerre , se u co mme ndare fie mina m ge nuflexa rn , e t man ibu s

junct is prtecantern pu e ro j esu , et Beat re Virgini eius Matri, s inis tra

illos indicar e, qu. c figura est a lt ituclinis pedum duorum un ciarum

quinqu e , latituclinis un ciarum sex , et in medio desuper videtur insigna

Do mus Sabaud ize. Crux scilice t a lba in ca m po ru beo , prop e qu am pie

tu ram seu quadrum sup ra descr ip turn vid etu r a lte rum , q uod reprte

se ntat Beat am Virgi nem , qu re s ub mantum recipit div e rsos sc ho la res

vesti bu s alb is inclutos ge nullexos, qu te pictur.e a mbre eius de m tempori s

piet re viclentur, s ub quibus legitur caracteri bus a ut iquiss im is , e t Go thicis

millen arium I\I.CCCC. LXXXXV I. XIV a prilis » ,

S9) No ta SS.

60) VV . Errò quindi 1111, pa go 2SS, di cendo che era a llo ra a tr e navi.

61 ) 'l' T . L ' op era reca la data del 16S6, ma i di segni preced on o

il 1637, perché hanno le fo rt ificazioni che esis tevano so tto Vittor io

Ame deo I.

62 ) V , pag o 30 .

63) VV , pago 9 e segg.

6S) V.

66) V .



Capitolo III

IL CORPO CE NTRALE DELLA CHIESA

L'abside, la cappella della B. V. delle Grazie e le
epig rafi di Alisina Maccan eo, del beato Pietro da
Ruffia e dell ' apparizione della Beat a Vergin e +

Il presbiterio , l' altar maggiore, l'icon a e il tumul o
dei Compans di Brichanteau + La nave maggiore,
tumuli dei Mestiati, De Croso, Pingon ; epigrafi
di f. Pingon, di Antonio Lob etto , di Th omas
Par ent e d 'un ignoto zecchiere + + + + + + + +

lA si disse che tra il 15 16 ed il 1540 l' ab side

era sta ta divisa nella sua altezza da un a volta,

so tto a ques ta la nuova cappella della B. V. de lle Grazie

e so vra essa il nu ovo coro de i frati che vi accedevano

da lle sta nze superior i de l conve nto. Estinti i Della Catena

che aveanla di tal modo costru tta e do ta ta, la cappella.
fu data in pa tro na to al mercante G . B. Ca ne torinese il

25 febbraio de l 1615 , e nel 17° 7 a i Co mpans di Br i

cha nteau. Ma nel 177 6 la volta ne fu a tte rra ta , la cappella

abolita e il quad ro de lla B. V. fu affisso alla pa re te del

l'abs ide in un con lo stemma de i Co mpans che fu trovat o

nei recenti scavi I). Nell' abbattere la volta trovossi in

questa, da l lat o del campanile, un cadavere g igantesco

l'avvolto in un len zuolo nero sta mpato a croci bianche,

entra vi se tte od otto croce tte d i legno rosso lun ghe

du e palmi. E na rravasi che il padre maestro V ig na,

morto nel 177 I , so leva asperger e quel sito e imporre

silenzio col dito a chi accennasse interrogarl o di quel

segre to 2) . In questa cappe lla ebbe ro tombe gentilizie,

oltre a i Ca ne ed ai Co mpans, i S ua rd i da Milano mer

canti in Torino detti a nche Belviso, i Chiappo da Val

sor t, i Ve rnoni, i Ranotto, i Ranotto-Piselli ed i Mares.
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A coruu ep istola: dell' altar maggiore era l' epi grafe :

r.tz'sabetlt Carisia sibi . et suis

Iteredibus / IOC construxit sep ulcltrzmz.

I 7 I 4·

Un'a ltra lapide murata d ietro le sed ie del cor o ri

cordava an cora nel 180 1 Alas ina mogli e dell 'umanista

e storico Dome nico Della Bella da Macagno detto il

Maccan eo. Detta ta dal marito, la ep igra fe suonava :

Taur ina vL1::i studiosus in urbe p rof essor

M usaruJlZ et moruan : vox Maccaneus er at.

Cara mi/ti couiux fuit E lisùza pudica

Viuens !(emineum duxit in astra decus,

Alisina e ra morta prima de l I 7 g iugno 1 5 IO 111 CUI

suo marito ricon obbe certo legato che ella aveva fatto

all' altare della Co nso rzia del Rosario 3).

N el muro addossa to alla cappella terminale in cornti

evang elz'i, all' altezza di un metro e mezzo dal suolo

e den tro ad un ' urna intonacata e dipinta a stucco lucido,

furo no dep oste nel 15 16 le oss a de l B. Pietro Cambiano

di Ruffia trasportatevi dal chios tro di San Francesco di

S usa. S ulla parete medesima, e al dis op ra dell 'avello,

fu inoltre ritratto, grande al vero , il B. Pietro con l' au

reola e con la scritta: B. Petrus R uffia ordinis prredica

torun: 4) . Sott o l' affresco era sta ta murata nel 15 I 6 5)
la segue nte epig rafe che es iste tuttodì nel conve nto :

H IC . ]ACET . CORPVS . B . PETRI·

DE . RVFIA . ORDINIS . PRiEDIC .

I NQ VI S ITO RI S . TAVRIN . QV I . P RO

F IDE • CATHOLI CA . OCCVBVIT

APVD • SECVSIAM

MDXVI
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A ve ndo pOI la Curia ecclesiastica accerta to l' esi

ste nza di q uesta scritta in un co n le reliquie nel 185 4,

fu incisa sulla s tessa lapide e so tto a lla precedente la

segue nte epigrafe in ca ratteri più piccoli :

HEIC . PON E . I ST U~1 • LAPIDE!\!

Q\'IE\'IT . VSQVE . A D . AN . MD CCCLI\'

D ella traslazione delle rel iq uie da S usa

a T orino ve run'altra notizia: ma per a ntica

consuetud ine si usò a i 7 di novem bre di

ogni anno esporre nel co ro , so tto a ll'anzi

detta lapide, il q uadro del Bea to co n du e

ca ndele accese.

D appoi le reli quie furono trasportate

nella cappella dei R e Magi e la lapi de rimossa non venne

ricollocata nel coro che nel 18 71 . Rimossane a ncora nei

recenti restauri , essa merita di tr ovare nella chi esa luogo

co ndegno.

A ltre imm agini di santi s i vedevan o a ncora frescate

in g iro nella pare te dell' abside, le quali furo no recise

dalla volta imposta ta sovr' esse fra il 15 16 ed il 1540;

ed è g ra n dan no che, d iscoperte ne l 177 6 , non si

sia no co nservate così che se ne po tessero nconoscere

la scuola e l' età.

Di fronte al deposito del beato P ie tro era po i stata

murata nel 1649 un' epig rafe che d iceva:

Sopra di çuesto altare è visibilmente apparsa tre

volte la B .1IIa Vergine circondata d 'immenso splendore,

onde poi chiamassi altare della Madonna delle Grazie.

Cap. 29 ex 2 lib. R eI'. M emorab.1Il T /l.a: Cantipratani.

I . T . B . MD CXLIX
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Q ues ta , che VI stava an cora nel 1753 e nel 18 I 9 6) .

ne sco mparve dappoi.

flJ I L PRESBITERIO .

G ià fu dim ostrat o che ne' primi secoli il pr esbiteri o

sta va fra il coro e il secondo pilas tro de lla nave cen

trale 7) ; ma nel 1584 già vedevasi ristretto al primo

e rinchiuso da cance lla ta . Così an cora prima di que l

l'anno l' area sua era sta ta occupata da una g rad ina ta

di I I o 12 g ra di 8) , che , tagli ati ad emiciclo, si re

stringevano dal basso all'alto così da lasciare ai cele

bran ti un campo oltremodo ristretto sul qu ale ergevasi

l'altare. Q ues to, che nel 1584 era sta to ritrovato bello

ecl ornato, fu rifatto di legno e dorato fra il 16 29 ed

il 16 5 7 dal co nte F ilibe rto Baronis e dalla contessa

Anna Parpaglia Della R overe di Cercenasco . Da d ietro,

a rettifilo dei pilas tr i che reggon o l' arco de l coro e

sino all'altez za dei loro cap ite lli, fu tirata di qu el tempo

una parete cii legno clorato e inciso che nascondeva il

coro dei fra ti e la cappella della B. V. delle G razie,

ent rov i le sta tue d i legno dei Ss. Dome nico e Pietro

martire che sta nno oggidì nel convento di Chieri. Per

du e porticine sottostanti, non chè per una scala che

svo lgevasi a più g iri dietro all ' alta re ascendevasi al

coro de i frati. A comp iere tal macchina un crocefisso

levato dall'altare toccava insin o all'arco e su due pie

destali i che l' accostavan o ergevansi le sta tue del!a Ad

dolorata e di San G iovanni Evangelista 9).

A lla gra dina ta so tt os tava la confessione, entrov i una

cripta o cappelle tta.
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Ma nel 17 76 g rad ina ta, confessione e macch ina fu

ron o tolte; l'altare fu rifatto su disegno del Ferog io coi

marmi do na ti da Re Vi tto rio A medeo III ed abbassato

al punto in cui stava qu an do si intrapresero g li od iern i

rest auri . Il Botto ne aveva lavorato nel legn o le scol

ture , le colonne, le sta tue e le ba la us tre "') , e G iuseppe

Ignazio Righini ne av eva fatto dipingere da A nto nio

Milocco l'icona di S. D om enico in g loria con lo ste mma

del donatore e la data del 17 9 2 II).

Davanti all ' altare era il tumulo dei frati e fra q ues to

e la g radinata del pr esbiteri o l' ossario comune; e fi n

dal 14 2 2 Gi us t ino dei Guasch i o Mancaderati da Vi

gone, vicario di T orino, aveva ele tto . sua sepoltura nel

tumulo aperto presso uno dei pilas tri de ll' altare mag

gIOre per esservi deposto accan to a Careta d i N uceto
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sua mogli e e aveva ord ina to che si ponesse la pietra

tom bale e si dipi ngesse sul pilas tro l'immagine della

13. V. con San Giovanni Ba tt ista e San Giovanni Ev an-

gelista 12).

ç LA NAVE ~[AGGIORE.

In essa apriro nsi parecchi tumuli gentilizI o perso

nali. Davanti alla po rta maggiore era una sepo ltura

molto ampia 13) . A faccia con la p rima cappella posta

a man o destra d i chi entra dalla porta maggi ore, ed in

,8



prossimità di qu esta, so tto all 'arco maggiore V ICinO al

primo pilast ro, aprivasi il sepolcro dei Basso, cu i suc

cedettero i G no cchis ed i G rosso . Ivi, presso e daccos to

alla pila, vedevasi fin da l 1500 il tumu lo de i Mestiati s,

mercant i torin esi 14) fregiato del lo ro st em ma , che era d i

tre ruote e rifatto nel 1680. Ma, essendosi rotto , nel 176 8

fu sostituito co n la segue n te ep igr afe :

111oll1lme1ltJlm a1ltiq1t1tllt .familirc

de M estiatis Taurineusis r estaura

tu m 1l1l1l0 1]68.

Della s tessa fam iglia era a nche una lapide stemrna ta

e murata nel p rimo pilas tro.

Presso a questo ottenne pure sepoltu ra perpetua lo

speziale Francesco Bario 15) , co me presso alla pila an

zidetta legg evasi a ncora nel 180 I la seguente epigrafe :

Catllari... .. 1493 -. D ~ Laur'! de Crosa J V

che può integrarsi : Catùariua uxor 1493 donziu: Lan

r eucii de Croso iuris consu lti J essendo risap u to che il

De Croso, da Genova, e ra sta to professore di leggi

nello s tud io d i T orino e che nel 1492 aveva ottenu to il

pa tronato de lla cappella della B. V. dell e G razie e d i

San P ietro martire 16).

Procedendo olt re da quel med esim o lato, dava n ti alla

terza cappella a corntt ep istoke, vedevansi du e tumuli

contigui e coperti da pietre tombali pri ve di stemma e

di epig rafi. O ltre a parecch i d i igno ta vita 1 7) , fu tu 

mulato in q uesta nave, appo il p rimo pilastro co nt iguo

alla pila dell'acqua santa, il notiss imo nostro Filiberto

d i P ing on morto in Torino il 18 d i aprile del 1789,

secogiunta F iliberta d i Breul sua mogli e deced utavi il
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16 d i novembre del 159 I . D i e ntra mb i anco ra dice la

segue nte e pigrafe che pn ma del 1780 g ià era sta ta

tr asportata e murata al lato destro clella porta mag

g IOre de lla chiesa dov e leggesi tuttodì :

l'III Ll BE RT O 1'1::-.r ( iO NI O C VS IAC I E N S I VM

;\IARtiA R I 'l'1 E VA LESTiE SAB . ET B1TVR

ET l'HILl BE RT iE DE BR EV I. VXORI ,

MoD

FA CV ND ISS I;\ IO , HI S T O RI O ( i R A I'H O G R A V ISS

F I LI I SAB . DV CV M , Ll BELLOI t SVI' I'L1 CV;\1

IN SV I'RE;\IO CO NS I LI O ;\IA(; IST R O , l\!A(; N I

C AN C E L L A R l I V ICES GERENTI POETA E

BA RO NI , l' IU M ES E L L LE DOMINO, l'R IES ln l

IN T E( il ': R R . E ;\I . l'H ILlB . PATRIS ET CA R . E M

DVC IS ASSECLA IY NO Bl Ll V1\1 C VS T O D I

VI X IT IL L E AN N . LVI I · 1\1EN . III . OBlIT

'l'A VR ; 1\1 . D . L X X XlI . X V I lI • APRII. •

Su lla sua tom ba era sta to collocato probabilm ente

lo stemma qui contro che è dei Pin gon 19) , e che fu

ri trovato nei recenti scavi.

Nel 15 59 era sta to pure tumulato in San Dom e

I1ICO Ludov ico di Pin g on fratello ciel prede tto Fili berto,

IST A VERO A ::-.r N . LIIII . MEN ' 1111 • O BlIT

'l'A VR . ;\1 . D . LXXX I XI . XV I NOVE;\IB ·

BEROLIlVS BARO · LVD . Ave; MILES ET

CA R E M ' EQVES F ILII ;\IOE5T • P . P . 18)
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ma ignorasI 1I1 quale sito fosse stata posta la epig rafe

che diceva di lui:

L VDOVICO A l'INGON

LVD , l'ILIO PO STHVMO EQ VIT I SA BA VDO P ATRIA ANTI QV O STEMMATE

ET MORVM l'IETATE CLA R O I N GE NIOSI SSIl\1O JV XT AQ ; AN IMOSO

GER MA N IC I ETIAM J DIOM ATIS P E R ITI SSI l\[()

Q VI VI XIT ANN ' XX ' M ' II ' D . X VI , MILI T A VIT AN N II ,

H EV X VII CALEND· AVG • M D L1 X ' l\I IS ELLVS

APVD TAVRI NATES I NTE RIIT

SE D QVID MORTIS GENVS R E F ERAM ? O ADVE N A E

DISCITE IN HOSTILIS FER R VM CON VE RTE[<E TVR MAS

EN SO cr A JVVENE M JA M CECID IS S E MAN V

E M ' P H ILIB'A PINGON S ENATO R, ET LVD ' A PIN(;O N (; R 'AR M ' EQ VES

F R AT R I O p TI MO l\1LE STI SS ' 1'0 SV ER E 20)

Da questo stesso lato e davanti alla seconda ca ppe lla

nella nave centrale eravi la seguente:

F R IG I DO S VB H OC MARl\l OR E CLAU DI T VR

NOBILIS l'A VLL VS ALEX AN DR I SER DIN I CIV IS

LVCH E NSI S Q VI. XX I VN II MCDX XVIII MORT EM

I N VITAl\l MORTIS NESCIA M CO Ml\l VTA VIT 21 )

I n appresso , al secondo pilastro, ved evasi l'i scrizi on e

coll' èrma di Antonio Lobeto archiatro cii Carlo Em a

nuele I e di Caterina d'Austria. L' epitafìo re ca :

ANTONIO LORETO CI VI T A V R IN

SE RENISSIMO R ,

CA R EMM ANVELI S SARA VD , D VCIS ET

CAT H A R. A VSTRIACAE HI SpAN . I N F A NT ,

CON I VG VM A R CH IA T RO

MEDICI NAE P RO F E SSORI CONSVMATISS ,

AN , A ETAT , CLI MAC TER ICO VITA F VNCTO

PARENTI Op TIl\IO

CL AVO . LOBETVS F IL , MA URI CIA NI SO DALITII

EQUES AC CO MMENDATO R 22)

SERENISS , D VC , ADMISSION ALIS , D , S , P , P , C , A , MD CII

X I



Al ter zo pilastro leggevasi prima del I 780 la se

g ue nte, che ora è murata al lato de stro della porta

maggIOre :

:-IAT IF D E ~IERY SVR SEI:-IE

TRE RO LLEVR DES (iVE R RES

S A A V SER VICE D U ROY , L E

23)S O:-l A~IE '

D ' X L II I l' R IEZ DJ EV l'OVR

EN C H A P A ll iN E QUI TR ESPAS

XX II IJ ,' IO VR )) AVR IL L A ' M '

l ' A RE NT s' DE VILL ETI :-I ' CON

CY {iEIST :-IOIl LE HO~IME THO~I A S

Le sovrasta lo stemma gentilizio che è d'ar

gento a tre caprioli d 'azzurro.

AI quarto, tra la q uarta e la quinta cappella ,

eravi prima del 180 I un sepolcro coperto da pietra

tom bale assa i consunta, incisavi la segue nte epi grafe

poco intelligi bile che diceva:

secondo talun i secondo altri 2 4)

J.' A N DE {iRACE MI L C l :\'Q CE L 'A:-I DE G RACE ~[)L CINQ CE

:-IT ET NOVE . NS ET :-lEVI' o NA

'l'Il' DE P INEROLI 'l'Il' DE PINEROLLE o

~IE DV C DE SA vOJ E

FVT ET (iENERAL D

~lE DUC DE SAVO IE

FUT ET GENERA I. D I RE

NNO IS l'A R BON NE NNOIES l'Al' . BENNE

EN TVRIN ESPICIAL EN T \ OR IN ESP ICIAL .

~[ AISTRE DE LA ~IONN . MAISTRE DE LA MONNAIE •

IH ES US LVI. DONT FINII EN

JO IE. TDlE DEVM.

JHESVS LVI DONNE F IN EX

p EI E 'l'I ME DEV~[ . 25)
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ç NOT E AL CAPITOLO III.

I) D iffe ris ce alcun poco da ll 'odi erna , m a F. A . DELLA CUIESA - Fio ri

di otasoneria , Tori no, 1655, la dà: D 'Az zurro a tre tor r i d 'oro .

2 ) V.

3) Su Domeni co Della Bella d etto ì\Ia ccaneo vedi G . C LARETTA 

5ui prillcipali stor ici piemo1ltesi ecc., pa g o 23 e seg., T orino 1878. 

N . COLO~1lI0 - Alla ricerca delle or igilli del nome di Vigcz'l//JO . A r

c!zivio stor ico Lombardo; serie l l P , vo I. X I I, pago 144 , 1899. - V , a

pag o 390, di ce che lasciò a fig li G aspare e N . s tabiliti in T orino .

4) A , pagg . 139 e 140 ; E, pago 182.

5) V.

6) A .

7) V . Ancora nel 1667 frati si addo ssava no ai due primi pil ast ri

antis ta nt i a ll ' altare .

8) VV.

9) V , pag o 22. Q uesto croc efisso colle s ta tue di Sa n Domenico e

di San Pie tro marti re fu trasporta to in San Domen ico in C hie ri, a ve è

tuttodì.

IO) NN.

II ) Sta oggi presso la porta che me tt e in via :\Iilano .

12) AA . « Item quod ili dieta pillollo farien ! p inctare imag inen:

beate JJ/ar ie beati fo anni batiste et euang eiiste, ac de sump tibus Carrate

et dicti testatoris » . l'e rg. 203,204, 205. V, di ce ig nora rsi dove siano s tati

sepolti. Probabilmente è uno d egli affreschi as po rta t i d ai d ue prim i

p ila s tri prospi cienti a ll' a lta re .

13) T ro vat a nello s ter ro recente d el pavimen to.

14) Ven ut i da l Biellese in T orino nell a seco nda met à d el XV .

15) V.

16) V, pag o 27 e segg. , da cui D e H H.

17) V, pa g o 83.

18) V , pag o 84 ; D , non senza mend e .



19) F . A. DEI.I.A CHIESA - Fior i di btasoneria , ha: « Una fascia d'oro

in ca m po azzur ro , accom pagna ta da du e ponte d 'argento , una in ca po

e l' altra in ponta co ntrapposte » ,

20) XX . /11 Arrnoriat et Nobi/iaire de Sa uoie, ·vol. IV, di sp . 26-27 ,

G rcno hle 1907, De l\l arescal de Lu cian e sfa ta la gene a logia inv entata

da Filibert o di l'ingon per dimostrare che egli discendeva d ai nobili

di l'in gon d a A ix in Pr ovenza , cre denza addott a ta dallo s tesso G ui

chc non ; e d imostra che quelli da A ix di ceva nsi de Pigono.

F ilib crta mog lie d i F iliberto d i l' ingo n era figli a del nobil e Be rtrand

de Breu l ed erasi maritat a nel ' 560. La discenden za maschile di Fili

be rt o l' in gon s i es tinse in A imé Gaspa rd Vincent morto nel ' 819'

21) V , pa go 84 ; XX , da cu i D con variant i.

22) XX; V, pa go 6 1 ; D . N el 1796 fu tr asfcrta a man ca d e lla po rta

mag g ior e dove D non se ppe tr ovarla. Il Lobetto , nat o a Ra cconi gi , lesse

nell' Uni ver sit à la prati ca medi ca d ell' a ra bo AI l\Ian sh or, e lasciò un

trattnto s ulle febbri intcrmitt e nt i. Claudio suo figli o fu inv estito di

Sa n Cla ud io.

23) v pa g o 84 ; 85, D .

24 ) XX , d a cu i D .

25) ~J ucsto zecc hic re non è in D . Pu oxn s - lJ/ollde dei Reali di

Saroia ,



Capitolo IV = LE NAVI" A CORNU EPISTOLAE"

. Cappella di S. Tomaso, il Collegio dei med ici, il
tumulo degli Antiochia + Cappelle di s. Avventino,
del Crocifisso, dei santi Giacomo e Filippo, tu
mulo ed epigrafi degli Scaravelli e dei Fausone,
della Consorzia, delle sante Vergini, di s. Lucia
• Capp ella della B. V. del Rosario, epigrafe di
Gioanni Caracciolo, il quad ro del Gu ercino, quadri
laterali, episod io della peste del 1630, illustri se
polti, le Co mpag nie del Rosario • Cap pella di
s. Gregorio

sq
C] CAP PE l. LA DI SAN TOMASO D'AQ UINO.

OVEN DO dalla por ta maggior e le cappelle ci i questa

na ve ten evan o l' ordine che seg ue :

La prima, nella qu ale fu colloca ta la po rta che apresi

sulla via Mila no, int itolavasi nei rem oti tem pi da San T o

maso,del quale celebravasi la festi vit à a cura del Co lleg io

U niversita rio de i medi ci fi n clag li in izi ciel secolo XV I.

Con sta an zi che il celebre Defendente Ferra ri cla Chi

vas so aveva dipinto pe r qu esta cappella e per incari co

av u to ne dal Collegio una ta vola che recava l'effig ie del

Santo e che g ià vi stava il 2 I aprile 1530 I). Nel 1584

il Collegi o U nive rs itario dei medici continuava a cele

brarvi la festività di questo suo patron o. Ma nel 1640

essa intitolavasi g ià dal nom e di GeStI ed era sede di

omonima Compagni a. Il torinese T arquinio G rassi ne

dipinse nel 17 [5 l'icona con San Pio V e coi Ss. T o

ma so, A ntonino e R aimondo, allo ste mma dei Brizio

da Bra 2). Nel 1766 vi fu traslato dalla q ua rta cap- /

pella della st essa nave il tit olo de i Ss. G iacomo e Fili ppo

e il pa tro na to , che era durato neg li An tiochia torinesi
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da Giorgio, medico onorano del Re di Francia VIVO

nel 156 T 3) , ad Anna Caterina sua figlia morta nel

1648 4), passò nei F au sone di Montaldo che g ià

erano patroni dell ' a nzidetta quarta cappella. Oltre agli

Antiochia fu tumulato in essa Pietro de La Morelhie,

sire di Beisenat, primo capitano dello squadrone del

comandante De Soerè e poi maggiordomo di Madama
Reale, secondo marito di Anna prede tta e morto in
T orino l' 8 gennaio 1680 5).

(] CAP PE LLA D EI SAl\'T I AVVENTINO, ANNA E DOMEN ICO IN

SO RIA N" O.

Q uesta seconda, che oggi SI intitola dal nome di

Ges ù e da Santa Rosa, aveva nel 1584 un ' icona molto

oscurata da vetustà . Nel 160 8 fu dotata d'un altare

dedi cato a San t' A nna e nel 1644 fu intitolato da

San Domenico in Soriano, del quale volevasi avvivare

il culto ; onde il quadro di Sant' A vventino fu traspor

tato all' altare di Santa Lucia. F elice Cervett i dipinse

il quadro di Sa n Domenico che porge il Ro sario 6).

(] CAP PE LLA DEL CRO CE FISSO .

È la terza ed oggi è intitolata dalla B. V. A ddolorata,

da Santa Caterina, da S. Tomaso e da S. Pietro martire.

Essa prese tal e tit olo nel 1605 quando vi fu trasferto

l'altare del Crocefisso e di San Pietro martire che era

nella terminale della nav e ; ed allora vi fu pure traspor

tato il qu adro di San Pi etro.
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7)

«.lI CAPPELLA DE I SANTI GIACOì\ IO E FILI PPO.

Questa quarta, oggi intitolata dai Santi G iacinto

ed A vventino, fu data nel 174 r in patronato a Dome

nico Scaravelli da Vercelli venu to mercante in T orino.

Nel 1584 aveva altare ben prov veduto e bella icona;

ma nel r 766 il suo tit olo fu trasferito alla prima cap 

pella della stessa nave. Frattan to dagli Scaravelli si

g nori di Altessano, Mo ntaldo, Lovencito, Morion do e

Givole tto il patrona to era passato successivame nte per

donne nel Biandrate di San G iorgio di L us igliè e da

questi nel Fauson e di Monta ldo.

A l pilastro destro leggevasi questa ep igrafe degli

Scaravelli :

FIDES PERPETVA

JOHANNA FeELIx SCARAVELLA

DE GONTERIIS

SOLIDA PIETATE MARITALI CONCORDIA

MATRONARVM SPECVLVM EXEMPLAR CONIUGVM

VT NVNQVAM DVLÒVS QVIEVIT

QVAM QVVM PROLIXIVS ORAVIT

H VNC LOCVM PROFVSVS QVOTIDIE DEI AC . D. P AR E NT I S VOTIS

SIBI IN VITAM CLARISSIMAlII

QUIETIS SEDEM MORIENS DELEGIT

ET VB I ME R ITA CVMVLABAT MERCEDElII EXPECTAT

PETR VS PA VL VS SCARA VELLVS

EX MA RC HIONIBVS CEVlE COMES LOVENCITI

DOMINVS MONTISROTVNDI

NOBILIS REGllE CE LSITVDINIS CVIHCVLA R IVS

E T SVPREMVS AVLICORVM RITVVM MAGISTER

POST DILECTISSIMlE CONIVGIS IACTVRAM

EX PARTE TANTVM SVPERSTES

AN IMARVM CONSORTIO ETIAM POST FATA VICTVRO

H VI C TVMVLO DONEC SE TOTVM RESTITVAT

SVI DOMICILII

COMMENDABAT

ANNO SAL VTIS MDCLXXXVI



Degli Scaravelli era pure nel I 78o la seguente iscri

zione murata nel pilas tro manco a faccia coll' alta re ed

ogg i smarri ta :

D . O. jJ!f. Ma r io Scaravello Philippi lìlio ex D. A I

tessaui Tau rin: patritio, eiusçue Urbis pra:tori desti

nato, fa tù flt1u:to auuo (etat. sua: XXXI I I. ut ei quo

modo posset uitan: restitueret lni nc lapzdem Melcllior

fratrer eques s.. iV/aur . et L az. posuit anno M D CX V.

die. I I aprilis 8)

È ve ros imile che ivi fosse fra il 1493 ed il 1501

un altro altare proprio d i Gi ovanni Della Croce tori

nese e ded ica to a Santa Ca terina ; onde venne anche

a lla cappella il titolo d i Santa Caterina e di Sant' Al

bertino. Q ues ta cappe lla leggesi ricordata nel 1584 per

l'i con a sua abbastanza dec ente .

(Jj CAPPE LLA D E LLA ' CONSORZIA DE L S. ROSAR IO.

È la quinta, ed ere tta fra il 1493 ed il 15°° dalla Con

sorzia, come g ià fu detto, stava fra quelle di S. Caterin a

e delle Sante V erg ini. Nel 158 4 av eva altare molto bello,

co n icona belliss ima fregiata dei misteri del Rosario.

Ma nel 1605 il suo titolo fu traslato alla nu ova cap

pe lla terminale del sa nto ros ari o . incominciata allora.

:J,"=)8 -sr .
I \ .

(Jj CAPPELLA D EL LA SS. ANN UNZIAT A E DELL E SANTE VER GIN I.

Questa sesta , che con giun tam en te alla seguente

occupava il sito in cui oggi è la porta minore che

mette in via Milan o, es isteva g ià nel 1493 ; ma prese
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gli an zidetti tit oli solamente nel 1679, quando ques ti vi

furo no tra sla ti dalla omonima cappella termina le della

nave a cornu evallgelii. Allora certo Bario torin ese legò

cento lire perchè ne fosse dipinta l'i cona.

f]I CAP PEL LA DEI SANT I TOMASO, ì\ IICIIELI~, LUCIA E GIO

VANNI EVANGELISTA.

Q ues ta sett ima intitolavasi nel 15°4 da S . G iovanni

E vangelista ; ma il giureconsulto Bernardino Calderia

da Borgo d' AIe , fattone allora patrono , la dedicò a

San Miche le, acciò non SI confondesse con altra omo

I11ma. Pare tuttavia che essa abbia preso titolo da

Santa Lucia nel 1587 per opera de ll'avvocato Pietro
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Ri ccardi che ne aveva ottenuto il patro na to e il tu

mul o con licenza di collocarv i la ta vola di Santa Luci a

che veclesi tuttodì nel corricloio supe riore del convento.

Q ues to q ua dro fu pe rò rit occato nel 168 6 avendo al

lora i Co nti Ri cca rcli promesso ci i farlo adornare e

perfezionare ossia ammodernare siccome r icltiedeva Z'au

ticlzùà sua 9), e nel 174 2 fu trasp ortato insiem e col

titolo alla sesta cappe lla in C01'1m cvang -e!ii.

ç CAPPE LLA () EL LA B. V. il E I. ROSARIO.

D i ques ta , la q ua le sta tuttoclì ve ne ra t issima in capo

all a fi ave, g ià fu detto che fin clalle or ig ini del tempio .

era s ta ta chi am ata coi tit oli di B. V . clelle G raz ie, di

S. Pi etro martire e de l Crocifisso IO). Ma nel 153 5 al

suo q uaclro di San Pi etro fu sostitu ito qu ello ci i Sa n

Vin cenzo F erreri cla cui la cappella prese allora acl

intitolarsi 1I).

Cecluta nel 1605 alla Conso rzia clelia B. V . co n la

attigua cii San G regorio, en tra mbe furono di qu ell 'anno

atterrate pe r far luog o alla nu ova ca ppella intitolata

clalla B. V. de l Rosario che a bbracciò l'area d i ame nd ue

e un orto retrostante 12). Ric orclasi che i Probi ecl i

Bealezio maggiorenti torinesi l'avevano clotata cii pie

fon dazioni fra il 15 16 13) ecl il 15 22 14) ; ed è pro

babile che in essa 15) fosse stato tumulato G iovanni

Ca racciolo, napoletano, princip e cii Mel fi , duca di Ve nos a,

Ascoli e S ora, sig nore cii trecentosessantacinque feudi ,

d i ce ntoqua ra nt' un marchesati e tr entaquattro contee,

siniscalco del reame ci i Napoli, maresciallo cii Francia

nel 1544, luogoten ente generale del R e di Francia in
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fu pOi tras

chiostro 19) ,

Piemonte nel 1545 , morto in Su sa dimi ssionario del

maresciallato in età di 63 anni il 1L01las aug-usti 155 0 16)

e traslato al San Do menico di T orino 17) . La epigra fe

postagli sul tumulo, ma trasportata nel 17°3 dal suo

sito primi ero al lato sinistro della porta maggiore dov 'è

tu tt odì , ha :

IO ANNI CAR ACCIOLO ~IELPlIARVM PR IN CIPI ET D VC I AS CV I.I

Hl C S VpER c ,ET ERA pA C IS E T MIUTI /E D E CO RA QV/ETv~1 C L AR IT AT " N ATA I. - TV~1 D - F RA;';

C ISC I ET II EN RI C I C lI R ISTL\N ISS - F R AN - REGV~I l' E R I' E T VA G RAT IA VmT\'TV~IQ ~lImlTO

EI DE~ 1 A I'LISS OIl \ 'EXERA;.;T DVX EQI]lTV~1 EQVES E T ~IARESCALL\'S FR ANC I/E F IDE I X T E GR

IVS T - l'R UD - A C REL IGIONE AN :f1Q - ET RECENTI\' M CONCESSIT NE~I I NI CO NS T AN TI A II V

~I A NOS - CAS \ ' S A D P ERENE~I G LO R IA ~I I~ DOCTA p O S T E R - IN T R E P I D I' V IC l'1' DV~I IN T A V

R IN IS ATQ AD EO IN I T ALI A RERV~I SV ~DI /E INVI CTV S PR /E ERAT CO NT - QVI NQV E N IO S VI'E R I

ORE ET A ) IPL I E X PR IOR E ~'A )IA RO)IAN A I N DO L E BAIl TTA PRO VIN C IA VT R I\' S Q FORT\'N ,E

VI CTOR ;';ATVILE ET ~IVNDO \ 'I R I L IT E R C ESS IT ;';0 - AVG - A;';O DO)IIN I ) IDI. IN E\' N - VERO

.~'T - N EC DV)I TOTO VERTEN - LX III I S A IlELI. A ~IARC IIION - QVA RAT,E ET CORN~; I.IA l' A

RENTI 0 1''1' - TR O IAN OQ ET 1\'1.1 0 ~IARC II - AT E I,E - F RA - G ER - V E RS O O R D IN IN ~IAGNA

l'ATRIS FO RT - F ATO l' E R F VN T IS Q VOD VI D ES AD ~I EMOItIA~1 \ 'I R T UT IS I N T E R R ELI Q UA

l' IR TA SOLEN;'; IA - ET DOLOR IS DIITA~IE;';TA DEDI CA VERVNT. 18 ) .

Sovras ta l' èrma del defunto la qu ale

portata sop ra la porta del g ia rdino nel

don de scomparve.

Nel 1584 av eva sede in qu esta cappe lla la Com

pag nia dei Crocesegn ati intitolati si dal crocefisso g ra nde

levat o sul trave de ll' a rco.

Già fu detto che la Consorzia o Confraria dell ' A n

nu nziata , migrando da lla cappella terminale di San Pietro
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nel 1493 , aveva cos tr u tto prima del 1500 nella nav e

medesim a, di co ntro al muro di levante, una cap pella

della B. V. della Co nsorzia cui fu dato di que l secolo

stesso il nu ovo tit olo del Rosari o. Ma nel 1605 la pia

Socie tà, div isa ndo erigersene un ' altra pii! a mp ia e sun

tu osa , o tte nne dal co nve nto le d ue termin ali a nzidette

e certo orto retrostante. La fabbrica riu scì ma gnifica,

orna ta di stucchi. e a rricchita di qua ttro sta tue in nicchie

rappresentanti beati dell ' O rd ine. Fattosi quindi in ter

medi ari o Lu dovico Mastr i da Bologna, la Co nfraria pa tt uì

nel 16 37 col celeb re G ian F ra ncesco Barbieri d a Ce nto ,

detto il G ue rcino , la fattura de l qua dro della B. V. del

R osari o che è tuttodì va nto della cap pe lla . Q ua tt ro

a nru d opo man dossi d ipingere in quadrett i i misteri



del Rosario che furono poi venduti nel 177 6; dal 16 i 9

al 1688 co ntinuossi ad ornare di cornice il quadro del

Rosario e di due g ra nd i colonne, lesen e e pareti di

marmo i nudi muri; e di quel tempo furono dipinte

sulle due pareti la te rali la vittoria d i Lepanto e qu ella

riportata sugli Albigesi . Ricordasi inoltre che vi stava

lo ste ndardo delle galee sabaude capita nate da A ndrea

Provana d i Leynì ne ll' anzidetta vittoria, il quale ste n

dardo era sta to donato alla cappella dal Co mune di

Torino in rendimento di g razie della liberazion e dal 

l'assedio del 1 i06. Dietro al quaclro del Guercino era

es pos ta in nicchia la sta tua della B. V. del Rosari o.

Per le ragioni g ià clette qu esto insi gne santuario

fu atterrato e ricostrutto, qual'è ora, nel I i66 su disegn o

di Luigi Barberi s, impiegandovi i marmi clelIa distrutta

cappella.

I misteri cii legno scolpito e dorato so no di Stefano

Maria Clem ente. Il quadro a cormi epistola: cli pinto da

Domeni co Corvi 20) rappresenta il segue nte episod io.

Nella peste del 1630 , corre ndo il se ttembre, il Du ca

di Savoia mand ò al Comune di T orino un vasetto del

l'olio che ardeva davanti alla B. V. delle G raz ie nella

chiesa dei Domenicani in Milano, acci ò se ne un ges

se ro g li appestati ed i sos pe tt i, a mo' ci i qu e' molti che

ne erano stati g uariti colà. Laondeil Cons iglio, ere tto

un altare sulla piazzetta clelIa chi esa , nell' atto di co n

se gnare ai frati il vasetto fe' vo to alla 13. V . de lle

G razi e di collocare ne lla cappella del S. Rosario una

lampada d'argento di du ecento ducati , di mandarvi pe r

dieci anni nella prima domenica cii o tt obre il s indaco

e quattro consig lieri alla messa ecl alla procession e

cii offerire per mezzo loro cinque ce re i e di rogarvi
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ogni anno da vanti alla Beata Vergine publico atto del

voto ad empiuto 21).

A catai luttuoso periodo va pure riferita l'apertura

fatta nella facciata della chiesa a destra della porta per

dar modo al popolo di udire la messa che celebravasi

ad un altare appositamente ere tto in prossimità del-

l'apertura; poichè per il contagio nessuno più osava

pen etrare nel tempio.

Del torinese R evelli è il quadro di S. Pio V che

d ivina la vittoria di Lepanto.

Fra i tanti che furono se polti nella cripta di qu esta

cappe lla ricorder em o G ia n Francesco Provana di Druent

cavaliere dell' Ordine (circa 1645 ), il conte Michel e

Verdina (20 se tt o 1700). Marc'Antonio dei marchesi di
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Busca di Cossano (24 g iugno 158 i ), il conte e pres i

dente Giacomo Beraudo d i Pralormo (25 aprile 169 i ),

Gian Giacomo Raschieri da Chi eri presidente del mar

chesato di Saluzzo nel Sena to di Piem onte, for s'anche

il conte e presid ente Fabrizio Avena ti del Lin gotto ed

il co nte e pres idente Agostino Sica rd i (162i) di cui

forse era lo ste mma trovato nello ste rro .

Ma di niun altro conse rva ro ns i le ep igrafi che del

l'avvocato G iovanni l\Ia ng iardo (2 I febbraio I iS4 ) e di

Giorgio D om eni co "Ma ria Fi orano

di anni 55 ci" (circa)

morto il l° marzo I iii '''"'' '[l'

Fin dal I 493 la confra te rn ita clelia SS. Annunziata

aveva preso a governare la nu ova ca ppe lla ecl aveva

continua to dappoi , sebbene vi fosse so rta la Compagnia

del Ro sari o ecl i confratelli cieli' A nnu nzia ta si fossero ri

tirati nell' oratori o omonimo ap erto dentro al chiostro.

Da ciò aspre e rinnovate co ntese invano attutite sotto

i priorati ciel Duca Carlo Emanuele I e ciel co nte Carlo

Emanuele Sola ro di Caragli o cavaliere clell ' Ordine.

Di che nel genna io ciel 1635 si vicle sorgere la nuova

Co mpagnia clei 40 confra te lli e nel febb ra io ciel 1639

que lla clei 150 fratelli e so re lle che riu scì alfine a pren

dersi e riten ersi il regime clelia cappella.

t;ll CAPP ELLA DEI SA;\TTI (;REGOIUO E :\L\R IA :\IA IJDALE;-\A .

Sebbene SI Ignori III qua l sito clelia nave so rgesse,

è però certo che essa era sta ta eretta nel 135 I o

poc o clopo colla nave abbinata . D etta cla Santa Maria

Maddalen a nel 1469, intitolavasi an che da San Gregorio
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nel 1550. I Gasta ldi da Grugliasco nobili torinesi ne

ebbero il pa tro na to e la tomba dal 146 9 al 1605 e

la ben eficarono. Ne l 1584 era adorna di sta tue di terra

co tta che il visitatore apostolico mandò rifare a cagione

della loro ve tus tà, Avanzo di una di esse è probabil

mente la porzion e d'un angelo nunziante ritrovato testè

fra i rottami.



fJI NOTE AL CAPITOLO IV.

r] III . Defen den te Ferr ar i pattuì che avrebb e d ip in to pel Com une

di l\Iouca lieri un a ta vola da co lloca rs i nell a chiesa di Sa nt ' A ntonio di

Ran verso « et p ar iler ip si campi figuran/III siut outucs balla auro, et

111 i II ipsa ancona stndcnt imu sila iII Ec c/es ia snuct i f) olllillici . . . . . » .

F ran cesco Ga mba a uto re di q uest a mon ogralì a c redè probabile che la

ta vol a d ipi nta d al F e rr a ri pe l S an D om en ico di T orino s ia s ta ta d i

s t ru tta nell ' incendio a ppicca tos i a lla ca ppe lla d el Rosari o nel 1765.

2) E , V, pagg . 58 e 59 .

3 ) l' e r dot e dell a mogli e Ca te rina di A resm ino A rcor .

4 ) l\l aurizia figl ia d i A nna e d i un Surn o torinese , m on acossi in

Chier i il 4 gen na io 1647 e fu l'ult im a di sua s tirpe.

5) T es t ò il 9 m ag gio 1675 , lasciando e re de suo fra te llo Lu igi di

j arrige s ire d i La R iviere e di C loz nel Limou sin . V, pag o 57 .

6) A .

7) V , pag g . 70- 71, d ice dov ' era murat a , ma non ripo rtoll a ; e dice

che mori il 7 o ttob re. D , scrisse che era lìgli a di A imo ne Gonte ri gene 

ra le de lle pos te .

X) V , pagg . 70-7 1; D . Ma rio e ra figli o d i Fi lippo e di F rancesca

De lla C hiesa ; tes tò il 3 maggio 1599 lascian d o e re d i i frat e ll i F rances co ,

A go s tino ca no nico, S ci l'i one G ero la mo cava lie re e Me lchio r, e morì

il 12 di cembre 161 1.

9 ) V pa g o 6X..
IO) \ r, pag o 27 e segg.

Il ) V pag o 27 e segg .,

12) V pa g o 27 e segg .

13) V, pag o 27 e segg .

q ) v , pa g o 27 e segg .

15) V, (lagg . 28·84 ·

16) D.
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l i ) La e pig-ra fe s ta va nel l i 03 infissa nell a ca ppe lla terminal e d el

San to Rosa rio ere tta nel 1605 su ll'area dell e an tiche cap pe lle terminali

cii S . Pie tro marti re e d i S . G regorio .

I ~ ) V, pag o ~-l ; XX ; 1) .

(9) XX .

20) NN .

2 1) V , BB, fagl. 8 , 29 se ttemb re 1630 .
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Capitolo V - LA NAVE" A CORNU EVANGELII"

La capp ella dei santi Innocenti, affresco di s. An
tonio, i Borgesio, affresco di s. Antonino + Cap
pella dei Re Magi , tumulo ed epigrafi dei Maletto
• Cappella del beato Amedeo IX. affresco del
Beato + Cappella di s. Vincenzo f erreri, quadri
del Galeotto e del Comanedi + Cappella di s. Gia
cinto, epigrafe di Cat erina Lobeto, quadro del Mo
lineri + Cappella di s. Raimondo, icona antica +
Cappella della ss. Annunziata, tumuli dei Mont
faucon .e degli Scaglia , affreschi anti chi + + + +

Cl! CAPPE LLA DEI SAXT I INX OCENTI.

_ 'la prima, oggi vuo ta , della nave movendo dalla

~ porta maggiore; ed è forse qu ella in cui il nobil e

torinese Sebastiano Borgesio elesse sua sepoltura il

16 di agosto del 143 6 legandole 25 fiorini pe r ]'erezione

di una cappella dedicata a Sant'Anto nio e per la fattura

di un 'immagine che vi rappresentasse la B. Vergine e i

Ss. Antonio e Sebastiano I). Il patronato suo passò

successivame nte nei Parcinoti ( 14 54) , nei Cu eti ( 1584)

e nei Vugliengo ( 16 53) , mentre il suo titolo erasi g ià

mutato prima del 161 8 in qu ello di San Raimondo.

I Vugliengo, che vi avevan o altresì tumulo gentilizio,

ne fecero dipinger e il quadro dei Ss. Innocenti da Lui gi

Brandin 2). Dappoi il pat ronato passò, ignorasi com e e

qua ndo, nei Frichignano di Ca ste lleng o e nei Rob bio

di Varigli è, i quali nel 1715 trasferiron o il titol o e il

q uadro alla q uinta cappella di qu esta stessa nave che

era dedicat o a S. G iacinto . Laonde questa prima cari

pe lla prese allora . con inverso termine, il tit olo della

quinta e questo a ncora mutò nel 1766 in que llo di
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San Tomaso che le fu trasferta dalla ses ta 111 cor uu

ep istoia: 3).

I recenti restauri rimi ser o 111 luce sulla paret e cii

qu esta cappella il bellissimo affresco che rappresenta

Sant' A ntonino vescovo d i Firenze in atto di distribuire

l' elem osina a du e putti , l'uno dei quali è cieco, l'altro

zoppo, g ius ta il mottetto: Pater er am p auper 1t1Jl , oculus

/ 1I i aeco, el p es claudo 4).

Per certo qu esto santo non è il Sant'Antonio che

Sebastiano Borgesio av eva mandato dipingere; ma può

esserne forse u n a lte rato ricordo.

~ CAPPELLA DEI R E ,,1:\ ( ;1 E DI SAXTA C \ T ERIXA.

Questa seconda, che oggi s'intitola da Santa Lucia,

e ra dedi cat a ai R e Magi ed a Santa Cate rina così in

titolata fin dal 1556 ed era allora d i pa trona to dei Male tto
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CASTI?'. o lI1:t UliJll "'0

I...

ela Vercelli venuti in Torino nella seconela metà elel

secolo preced ente e signori el i Drosso. Essa aveva nel

1584 altare de cente eel icon a assai be lla . I icolis el i

Robilant, ered i de l patrona to e del tu mulo spettanti a l

Mal etto, poser o a ques t'alta re la segue nte epig ra fe che

più non si ritrovò :

VETVS . ~1. NOR. ~IALLETOR\' ~I AH O Bl T V CO~1. TH EOHALIlI

Q \ ' I GE NTIS EIVS POSTR EMVS. EQUES S P I R o HENED. NI COI.\S

A ROBILA NT HA ERE S R E FICI C \ ' R A V IT S IB I E . L . l'. Q . EORV~I

I
ll 1". "

,"

J . \,.....;. •

l I, 'nv \

,!l \.: ..... l ECf

A . R. S. M DCCLX XI. 5)
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C]J CAPPELLA nEL BEATO AMEnEO IX Il! SA \·cllA .

Ignorasi qual e ti ~olo avesse in ongll1e qu est a terza

cappell a , d edicata oggi al B. A medeo. Fra il 14 72. in cu i

il Beato morì, ed il ca dere di quel secolo e ra sta ta fre

scata l'immagine sua al terzo pilastro di qu esta nave ,

quarto per ch i ritorni dall 'altare mag giore 6) , e l' affresco

stava quivi a nco ra il 13 apri le d el 160 9, assai venerato

e circo nela to di voti 7). Ma fra il marzo del 161 0 ed

il 1615 S), adoprandovi si Girolamo di Morozzo priore del

co nve nto, l' im magine de l Beato fu stra ppa ta dal pilastro

con felicissima audacia e murata nella parete perimetrale

dell a attigua cappella, ove sta tuttodì, as siste nte a llo

spettac olo la Cor te d ucale e plaudenti i cittadini 9).

L' affr esco fu circo ndato eia fascia di vellu to cre mi

s ino inc orniciato ad intaglio co n l'arma ducal e e co pe rto

di ve lo sul q uale s te ndevas i l' effigi e del Beato cesella ta

su lamina d'argento del peso di tr edici libbre, don ata

dal ca rdinal e Mauri zio di Savoia IO). U n crista llo fregi ato

d'oro difendeva il tutto , fra esso e l' altare la figura della

S . Sindon e so rre tta ai lati dal Beato e dalla beata Mar

g herita di S avo ia . Tre lampade d'arg ento vi a rdeva no

de l continuo fin da l 16 70 Il).

Ma nel tri e nnio decorso dal 1779 12) a l 2 cii ma g gio

de l 178 1 il R e Vittorio A medeo III fe ' rifare d i

marmo l'altare, in nalzare la cupola della ca ppella , fre

g ia rne le pareti , porre a ' la ti d ell'affresco i medagl ioni

di marmo che ritrag gono le bea te Ludovica e Mar

g he rit;;}. di Savoia e torre la lamina d 'arg ento che fu ri

dotta in rag gi o per l' esp osizion e del 55. Sacram ento. In

qu el tem po L oren zo Pech eu x, p rimo pittore di 5 . M..

d ipi nse il q ua d ro de l Beato ch e fu posto sull' a ltare 13) ,
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Ignazio e Filippo Collini, professori nella R. Accade mia

di pittura, disposero i marmi , Rocco Comanedi tratteggiò

l'affresco che circo nda l'immagine del Beato, il Gae ta

nino dipinse la cupola ed il Bò , misuratore generale

delle Regi e fabbriche, disegnò l'altare e la cappella. Alla

festi vità del Beato traevan o processionalmente le au to

rità ; le confra tern ite ed i rappresentanti del Municipio la

sera, preceduti dall e O rfane lle e dai can onici del Corpus

Domini, vi portavano in don o un rubbo di cera . La

festività era rinnovata nell 'ottava seguente e nei g iorn i

di Pasqu a dall' Uni versità de i parrucchieri .

ç CAPPELLA DI SAN VIN CE"ZO F ER RERI.

I~ la qua rta, ma ignorasi se fosse ivi l'altare con

l'icona di San Vincenzo g ià ricordato nel 15 I O e nel

153 8. È pe rò certo che essa intitolavasi g ià da tal

santo nel 1584 in cui non av eva patroni ed appa

riva così der elitta da doversi abolire. E nond imen o

r im ase insino a che l' omonimo sodalizio ne ornò l' al

tare e fece di pingere per esso nel 1730 da Paolo

Giuse ppe Galeotto, fiorentino e figlio de l pittore Seba

stiano, il qua dro del Santo . Q uarantasette anni dop o

il pad re maestro Carras glie ne sostituì un altro dise

g na to da Rocco Comaned i e nel 1788 fe ' ornare la volta,

ridurre i pilas tri a mo' di quelli che era no nella cappella

del Beato A medeo e po rre la ba laus tra di marmo.

ç CAPPELLA DE I SANTI G IACINTO ED INNOCENTI.

Q ues ta quinta , che stava ove oggiclì è la porta che

mena nel chiostro, fu fonclata da A nto nio Guicletti
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decurione di Torino, presidente del Sena to criminale e

co nsigliere di S. A . R. 14) nel 1594 in cui il sa nto fu

ca no nizzato e morì Ca terina Lobetto mogli e de l Gu idetti ,

la qu ale fu appunto sepolta in ques ta cappella con la

segue nte epig rafe murata nel pilastro 15) ed es istente

oggidì nella paret e a destra della porta magg iore:

CAT II A IU N A E ANT . l. OB ETI

SE R • D VC . SAIl • ~IED IC I ET

ANG ELICAE CAST A N . F ILIAE

l'ROBITAT E . l'R''DE NT 1A AC

MOR"MELE( iAN TI A,
l' RA EST A NTI SSI ~ I AE

Q VAE O Bll T AN N '. ' M DL X X XX II ll

A N T . ( ;V IDETvs • TA VR . ET E I'O R .

DEC " R IO

SER . D VC • CO NS 1Ll A R I VS

SENATO R O RDINA R I VS AC

G ENER A LIS J"STITIA E CA I' IT

CO N I VG l A MA NTlSS D IAE

l' OS ''I T A'C '

SACELLV~I H OC I A ~r D ICATV~1

l' ERFE CIT ANN MD C

Già fu detto che nel 1715 venne trasferto a q ues to

altare il tit olo dei Santi Inn ocenti . Per esso il Molin eri

d ipinse il .quadro della B. V. apparsa a San G iacinto 16);

rna .nel I7 96 .la cappella fu· abolit a e l'altare fu tolto.

ç CAPPE I.LA D EI SANTI RAEl IOND U E GIU RG IO .

Ù la sesta, e ved evasi dove .. è oggi il confessiona le.

Essa fu probabilmente fondata nel 153 I da G iorgio

De Fang is, di stirpe biellese, venuto in T orino nella

metà del secolo X V. el 1540 intitolavasi g ià da San

Giorg io ed era di patronato de ' De Fangis. Nel 1587

un A ntonio di qu esta casata test ò che i propri i fi g li

T omaso e Sebas tiano la provvedessero di icona dicevo le,

Dai De Fangi s, che av evano alzato il proprio ste mma

1°4

http://i.la/






sulle d ue colo nne dell' altare, il patronato passò per

moglie nel capita no G ian S ebastia no Vola e ricorcl asi

che nel 174 2 furon o trasportati a qu est a cappe lla il

tit olo e il q uadro di Santa L ucia che e ra no alla se tt ima

in cornu ep is tolre . Ma nel (7 <) 6 la ca ppe lla fu so pp ressa

e il quadro migrò all a prima dell' an zidetta na ve.

~ -~ ? - 0/ ~ ~ z.
(]l CAPPELLA D ELLA 5S . AN;'\l):-;Z IATA .

I~ la terminale d ella nave in car nu evaJtgelii e g ià il

4 di mag gi o del 14 78 A nto nio Badin o da Mondovì,

g iure co nsulto e cavaliere, aveva ricon osciuto dovere

2 0 0 fiorini d i picco l peso per dote d i q uesta cappella .

che g ià intitolavasi dalla S S . A nnu nzia ta, e sul cadere

di q uel secolo g ià ne erano patroni g li S cagli a da

Biell a avve ntizi d i T orino. Laon d e A nna d i S tefano

S cag lia, colla te ra le d ucale , mogli e d i Carlo dei s ig nori

di Buron zo, testando il 2 l o ttobre 15° 3 ed il 2 1 o t

tob re 152 I , elesse sua sepoltu ra in q ues ta cappella

cu i donò 4 0 scud i pe r fattura d i un' icon a. E poich è

qu esta non e ra peranco dipinta a dì ( 5 di lugli o 154 5,

Agos tino Scag lia colla te ra le ducale e fig lio del fu

G ug lielmo da Ivrea obbligò i p ropri i e recl i a farn e

e ffi g ia r un a ciel va lse nte di 60 scud i.

D egli affr eschi cii q uesta ca ppella g ià fu cletto ; n è

vuo ls i tacere il picco lo a rcosolio a corun ep is tola:: ape r

tovi nel medi o evo per ripo rvi le ampoll e clelia messa. In

essa fu tumulato provvisoriam en te circa l'anno 149 0

Ugo cii Montfaucon sire cii Fl exu t, fratello cii A imo ne

vescov o ci i Losan na . Ma nel 150 l e dappoi fin dopo

il 1584 la cappella av eva g ià ag g iun to al titolo a ntico

qu ell o dell e Ss. Ve rgi ni e cii San t'Orsola e nel J 5D 4
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aveva una be lla icona la qua le an dò sma rr ita dopo

il J 679 in cui il tit olo de lla cappe lla fu traslato presso

la vecchia cappe lla della Co nsorzia nella nave a corntt

ep istolre. In qu ell' anno infatti il signor Bario legò

ce nto lire per fattura di un ' icona da coll ocarsi nella

nuova cappella dell 'A nnunziazione e delle Ss. Verg ini.

Sull'altare di ques ta cappella fu testè innalzat a la

tavola che effigia la Sacra Famiglia, la qua le immagi ne,

sebbe n venuta al con vento da luogo e tem po ign oti , fu

se nza fondamento attribuita al pe nnello di Macrin o

da Alba.
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ç NOTE AL CAPI TOLO V.

I) V , pa g o 73.

2) HH, pag o 260.

3) V.

4) Sant'Anto nino nacque in Firen ze ed ent rò a 14 anni nell' ordine

Dom eni can o . Fatto vescovo di F ire nze da pap a E ugcnio IV, morì il 6

novembre 1459, dop o essere s ta to 40 a nni nell' ord ine e 13 nel vesco

va to .

5) V, pag o 67 ; XX, da cui D .

6) Nei re centi rest auri del pilast ro si ritrovò il van o lascia tovi da l

tagli o fatto per asp ortarne l'affresco .

7) l'F. « Il pilast ro, sul qu ale è dipinto a secco, e ra se mpre attor

niato da voti nel chiostro dei Padri pr edicat ori » , Forse disse chios t ro

per co nvento e chiesa . A l postutto è autore cred ulo, poco esatto e tardo

per ch è vissuto dal 1672 al 5 giug no 1737.

In ZZ, si legge che il 13 a pr ile 1609 i co mmissari delegati dalla

Curia a ll'esame dei dipinti del Beato A me deo IX « se contulirnns ad

erclesiam RR. fratrton ordiuis p rrcdicatorum eiusdem ciuitatis , una

CUlli secretario p raidicto e/ ibidem i li çnarto piI/o/IO eius dem eecles ie a

parte do ,' tra comperimns pieturalJl siue i.magillt·/J/ ctan iuscriptione iII

pede illius, teuor is iufrascripti, uideticet . Beatus rl medens dux: Sa 

bandire, una CUlli torque aurea circ a coiiuni » , e continua no a des cri 

verl o qu ale ved esi tuttodì.

In AA. « Il pil ast ro sul qua le era pennell eggiat a vede vas i se mpre

ves ti to di voti. .... l'imagine fu tolt a da detto pil astro, e co l massiccio

del muro , su l q ua le era co lor ita, trasferta ad un a ltare al nom e d i lui

ere tto, so tto il quarto a rco della nave dell a chiesa al lat o del Vangelo .

Il tagli o riu scì tanto ben e , che il muro rest ò tutto sano » ,

In V, pago 65, si legge , tratto dal Libro ma stro del Conve nto , che

al 6 lugli o 1617, fu pagat o il mastro da muro per l'imboccatura , sta

bilitura c imb ia nc hitura del pilastro dove era prima il Beato A me deo ,

In BBB, s i legge solamente: « Ma so pra tutte lodat a viene qu ell a

che a Tori no in chiesa dei Padri Do me nicani se rbasi »,

8) A AA ed l'l' , attribuirono il t ra sp orto dell 'affresco al P . G. B. Fer

rcr o confesso re di Ca rlo Emanuele I e poi a rc ivescovo di T orino , asse

g na ndola a l 1620; ma V, pago . 65 di cc non co ns ta re che il Fcrrcro sia



st ato co nfesso re duca le prim a del 16 24, mentre il 6 lu g-li o 161 i si era

g ià pagat o l' op e ra di riattam ento de l pil astro da cui quell o era stat o

tr on cat o.

9) 1'1', AAA . In RR è un a lt ro esa me dell ' all'l'es co fa tto dai pi t

to ri Lodovi co De maret e G io . Bartolomeo Garavog lia 'fra il 1661 ed

il 1664 per mandato dell a Cur ia.

IO) AAA , pago 22i .

I l ) BBII e G IO . F ltA:-ICESCO RANZO nell a Vi/II del /1t'1I/0 A lII ed, 'O,

a . 1610 narran o le g raz ie ed i miracoli ope ra ti dal Beat o agli ora nti

dinn an zi a l s uo a ffres co fra il 1609 ed il 1610.

AAA ricorda che Mons ign or G . B. Ferrero av eva regi strato tutte

le g- raz ie ope ra te mentr e egli stava nel convento , ma che tal e ele nco

e rasi smarrito . Mo lte tab elle e voti stavano all ' a ltare de l Bea to fra

il 1661 e 1665 co me in RR.

Da i ra cconti d ei pr ed etti scrittori s i trae però che prima d el 1609

si e ra persin o dimenticat o a qu al santo a ccennasse l' affr es co e che so

lam ente a llo ra fu ri con osciuto e rich iamat o in ven erazion e .

12) R R con testimon iali di visit a fatta dai pitto ri Lor en zo Pech eu x

e Rocco Co maned i il 6 di cembre 1ii9 .

13 ) NN , v .

'4 ) V, D.

15) D , V , pa go 6 1, tr asportat a dove è ogg-i nel I i96 .

16) N' N. pa g o 30 e segg' ,

1 i ) V. pa g-g- . 28 , 46 , 3S8 er ra di cendolo ere tt o a llora in (01'1111 euan

g elii a ppo l' alt are d el Ros ari o ere tto fra il 1493 ed il 1501; poich è il

tit ol o omo nimo fu trasferta a qu est o a ltare da ll' anti ca ca ppella del- ,

l ' A nnunziata in (01'1111 l'zJ(l llgelii prima de l 16 i9 .
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Capitolo VI

PARTI COMPLEMENTARI DELLA CHI ESA

Altari non ubicati + Epigrafi d i O rna to Provan a,
di Ludovico Della Chiesa e di Antonio Biolato •
Sacr estia • Ca mpanile • Organi + Orator io della
santiss ima Annunziata + Chios tri e conventi + +

g ALTAR I NON U BICAT I.

EL 1441 esiste va qu ello di San G iacomo che era

di patronato de i Beliodi o Mercand ino da T orino,

ma che non è più menzionato dappoi.

Circa il 15°° i Gastaldi so pranno mina ti D e j orluto,

oriundi da G rugliasco, era no patroni di qu ello intito

lato da lla B. V . e dai Ss. apostoli P ietro e G iova nni:

ma nel 15°5 il patronato era ne g ià passato al nobile

A nto nio Gener is commissario du cale. Dappoi non è più

ricord ato.

Un altro, dedi cat o a San G io. Evangelista, esisteva

pure nel 15° 3 e n' era patron o A nto nio Balm azza che

aveva pure da vanti al med esimo la propria tomba.

Ne l 1584 sorgeva sub trullu!a e nella par te infe

riore della chiesa qu ello di San Claudio che dicevasi

fosse di patronato dei G isulfi; ma era così negletto che

si comandò di restaurarlo o sopprimerlo .

Non altrimenti si ordinò allora di qu ello intitolat o

da S. Giovann i Battista che e ra pure del patron ato d i

Gastaldi Jorluto perchè fondato nel 148 I da T omaso

Gas taldi che vi aveva pure tumulo famigliare . Ma da

che aveva un' icona abbas ta nza be lla e fu riattato, esso

durava an cora nel 165 1 ; nè i Gastaldi cessaro no fi no

dopo a que ll' a nno d'esservi sepolti.



ç EP I(;]{AFI xox UBTCAT E.

Grua to P rovana , figlio di A ngelino che era stato

presidente patrimo niale e signor d i Faule e di Beine tte,

era sta to sepolto nel San Dome nico con la segue nte

epigrafe che più non si ritrovò:

GRVATO PROVANA E

EQVITI A VRATO A VG . SAC • PA T • INTEG •

p . l' . GEN • TAVR . BENET • FABVL . E T CAST ' REINE •

[) . ARM . ET JVR • PRVD . CL A R O OB S I NG VL AR E M l'IDEM

E XIMIAM ANIMI I N T E G R • CO NS . G R AVIT · SVMMAMQVE

R ER VM E X PE R IENT I A M • DIV . CAE S • CAR . V . ET CAR • II

ALLOBROGVM ET TAVRIN • DVCIS IN ADVERSA ElVS FORTVNA

CAT A P H • PROEF . P EDIT . PRIlIlIl' IL • VALIDISSIMO QVE VRBIS

CVNEAE

OPT . MODERATORI ET A CERRIMO DE FENSOR I LVDOVI CA VXOI{

CAS T · ADRIANA , E T A NGELICA FIL· DVLCISS . CAR · MILES E T

PROECEP I-IIER .

FRAT ' PIENT ISS • TOT STEMMATIS TANTAEQVE G LORIAE lIlElIIOR '

A ETERN . QVOD VIDES MONVM · LVGEN · HIC . p. E ·

SAI' . AN • RED . PRID . ID • APRII. • MD • L . V I)

Sco mparve pure que lla di Ludovico figlio de l sena

tore Agostino Della Chiesa e di A nna cl ' A ub ry d'Arras

nell'Arto is, nato a Saluzzo nel I 568, mo rto in T orino

il 24 dicemb re I 62 I , se na to re, acq uisitore di Cervi

g nasco e di Isasca , ma rito di Marghe rita Cavazza da

cui ebbe Agos t,ino e Paolo continua tori della st irp e ,

autore de lla sto ria de l P iem onte, di un compend io della

sto ria di Saluzzo, de lle vite di que i marchesi, di un

trattat o sulla nobiltà, di od i e di ep ig ra mmi e delle

osserVaZIO I11 forensi de l Sena to di P iemo nte 2).

I I O
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D - O - ~ I -

LO DO VI CO E X PER I LLVSTRI ECC LES L\ N A SALVT I E NS I FA~IILIA

AV GVSTIN I S E:-IATORIS E T C O NS I I.I A R II 1'11.10

l'-RA N C IS CI J - V - D - C ELE BER RIM I E T ~IAR CIIIO:-lAL I S CONS I Ll A R Il

N EI'OTI

ET G E ORGII J - C - REG Il RE(~VESTARV~I ~IAGISTR I ET ~IARCIIIONALIS

VI CAR II GENER A I.I S ET CONS I LIA R I I l'RO N E I'OTI

E T CE R VIGNASCI ET IS AS C I L\ E CO~IlTl - J - V - l) - EX I~1I0

IN T AV R I:-IENS I C VR IA SENATO R I O I'T D IO

INV ICTISSIMI E T PO T E NTISSDIl CARO L I E MAN VELIS S ABAVD IAE

D VC IS F IDEL ISS D IO CONS I LIA RIO

AN T O NI O m O LAT O

Q VI OB Il T TAV RI N I AN MDC XX I D IE XXIV DECE~IBRIS A ETATI S S VAE 1.111

~IARGARITA CON IVX AV GVSTI NV S SS . MAV RITI I E T LAZA R I

STA T VS ET R E QV E ST ARVM ~IAGISTRO

I1I ST O R IO G RAF O D ILI G E NT ISSIM O

E T 1:>1 O~IN I D ISCI I' I.I NAE GE:>IERE VE R SAT IS SDIO

3)~IOERENTES POSVER E -

E Q VE S ET PAVLVS F I LI I E T NE POTES

ET FRANCI S CVS AVGV STINVS J - V - D - E X N ICOLINO EX N O BIL IB VS

CE RVIGN ASC I F RATR E NEPOT~:S

P H I LOSO P H IAE ~IE DI CI :>IAE R E IQ UE ASTRONO~IlCAE P E RITI SSDI O

AST RO N O MIA M PVBLIC E BO NONIE PR O F E SS O A TAVR I:-IENS I SENATV

O B EGREG IA E IVS IN R E~IPVBLl CA ~1 M ERITO C IVITATE

D i A ntonio Biolato professore di as trono mia a Bo

logna e po i medi co de l du ca E ma nuele F iliberto era

la seg uente, da tempo scomparsa :

DONATO

AC AB E~IA:-IVELE PII I L lIl 1';WfO SERE:-I IS SMOSVBA Ll' l:-IORV ~1 AL LOBRO-

I N FA~IILI AM ~IEDICO E LECTO [ G VM D VCE

BL ANCII A BI!RV IIA RDA

VXOR ~ I O ESTISSDIA FA BRI TI VSQVE F I LIVS ~ I AR ITO l' A R E N TI Q VE

OPT DIE ~IERITO CV~ I LACR D IlS POSVERVNT ~IDLXX - 4)

Dei R ob bio di Varigliè pa troni della cappella

dei sa nti Innocenti, o dei G iaco melli da Pinerol o

be nefa tto ri del conve nto era forse lo stemma ritro

va to nei recenti scavi 5).
Ign orasi a chi abbia appar tenuto qu est 'altro.

I l I



f] C I ~n: L" DI VE RSI " U N UB ICA T !.

Trovasi nel conve nto un a tavola cl elia Natività di

Maria che ign orasi se abbia ornato un altare ciel tem pio

o s iale es tra neo.

Proven gon o dai recenti lav ori di restauro alcuni

cime lii cons iste nti particolarme nte in un pilastri no con

ornati in bassorilievo e tre capite lli de i qua li un o in

pie tra con stem ma sbalza to, li no con orna ti a forma

el icoidale ed un o co n orna ti a frastagli o.

Di ess i non si pot è stabilire la primitiva ubica

zione , sebben non sia du bbio che abbia no a ppartenuto

alla ch iesa.

1 12

..



(]l PULPITO.

Ricco e pregievole lavoro cl ' int agli o è il

pulpito che ammirasi tuttoclì, sebbene se ne

ignori l'arte fi ce.

(]l LA SAGREST IA.

Coeva co l co ro, essa co nse rvava nel 1766 il

mu ro verso notte triallg'olare, alla forma antica

come è ancora presentemente il coro '6), che però fu

rifatto cii q ue ll'anno pe rchè minaccioso. O ggi a n

co ra, benchè conve rtita ad altro uso], 'ha nelle

volte e ne'i co rdo ni e nei cos toloni l' impronta' clel-
' . ,

l'absicle. Nel 1584 a pp ariva abbastan za am pia e

vo lta ta. La porta che mette nel chiostro fu aperta

nel 1796 , e nel 1640 ' il conve rso Sera fino me

fe' scavare il pozzo.

(]l I L c.\:\ [[ 'A :\' I L E.

Lu clovico ciuca cii Savoia , inteso che i

Dom eni can i cii T orino avevano avviato la

fabbr ica ciel loro ca mpan ile, man cl ò cla Charn

bery con le ttere ciel 23 ci i marzo 145 I

che fossero clati loro in ai uto cieli' opera

50 fiorini d i piccol peso 7). La stru ttu ra cii

q uesta tor re richiam a a qu elle cii Ran verso,

x v
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di San Dom enico di Chi eri e di Cuneo. La campana

maggiore fu rifusa nel 1750, e altre lo divennero

. - - -----~~~.--~

j

l

nel 178 2: ma tr edici anni dopo quattro di esse, che

pesavano rubli 79, furono mandate alla zecca.

(]l C;LI ORGAN I.

Giorgio di Montfaucon legò nel g iugno del 15°4

fi orini 100 per 1'acquisto d'un organo; ma pare che

tal e legato non sia stato accettato. Nel I 567 ne fu

comprato uno che venne eretto sopra alla cappella di

Sa n Giacinto in corutt eva1tg-elii ; altro ne fu costrutto

114
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nel I 7 I 7 e po sto sopra la porta maggi ore ; ma a nche

questo fu sos tituito se ttant ' anni do po da un alt ro ve

nuto per compra dai S ig nori della Missione.

È pure ricordato che il 20 di aprile I 498 Loren zo

dei sig no ri di Castiglion e T orinese leg ò I 000 fiorini

per manten ere un maest ro di canto e q ua ttro .frat/n/

che Imparassero a canta re la messa 8).

ç ORATORIO DELLA SS. ANN UNZIATA N EI CIII OST RI.

La Consorzia della S S . A nnunzia ta ottenne nel 159 6

di pote rs i adunare a preghiera in q ue lla pa rte del

ch iostro che stava a po ne nte dell a sacrestia, e forse as

sunse il p roprio titolo dalla non lontana cappella del

l' Annu nziata in cornu evang-elii. L'oratorio , sorto di tal

g uisa nel chi ostro, vi ebbe altare nel mu ro ela l lato

di notte e si aprì a g iorno per due porte ch e mettevan o

sotto il nu ovo chiostro; ma nel I 6 I 7, inn alzate le du e

colonne ch e sorregg on o la volta, l'altare fu trasportato

al muro di ponente. D al I704 al caelere del secolo la

confraternita lasciò più volte l' oratori o e più volte ri tor

no vvi ; e ancora la ricordano le sette lun ette sovrastanti

all e finestre ed all e po rte che essa vi aveva fatto di

pingere. Q uelle eli esse che rappresenta no la Visione eli

Giacobbe, il trasporto dell 'arca ed il se rpe nte di b ro nzo

sono di mano del cavaliere Carlo Delfino ve nu to eli

F ra ncia a se rv ire la Corte du cale a mezzo il secolo XV II.

ç I CIIIOST RI ED IL CONVENT O.

In sul finire del secolo XV I l'aspetto del convento.

dei ch ios tri e dei casame nti che ne dipendevano era

" 5



a un dipresso il seguente. Da g Iorno un mu ricciuo lo

compreso fra la piazze tta de lla chiesa e l' an golo d i

pon ente chiudeva l'orto elei frati ; da pon ente ed appo

all'ango lo era la casa de l Santo Officio de lla Inqui si

zione con carc er e e g ia rdinetto, oltre il q ua le era un

vicolo che metteva nel chiostro de i fra ti, e più dap-

pr esso all'angolo rivolto a mezzan otte era la casa del

forno pubblico; lu nghesso alla st rada e da quel me

de simo lato correva la casa rustica, oltre la qua le ed

in sull' angolo di levant e ergevansi cer te casette che

e ra no divise dal coro e da lle cappe lle terminali pe r mezzo

eli un orticella .

Dent ro a questo rettangolo, ma separato elalla casa

del Santo Offic io, ergevasI il convento il q ua le constava

1 16
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d'un chiostro addossato a lla na ve In corntt evallgt:lii,

d' un ' altro arretrato dietro all 'orto dal lato di levante,

d 'un chiostrino attigu o alla casa del Santo Officio e

d'un chiostro espos to a mezzodì il qu ale correva dalla

cappe lla terminale in carmi evang'elii fino al vicolo del

Santo O fficio. De' molt eplici lavori e mutamenti fatti

in qu esta cerchia nel secol o X VII è difficile dire e

noioso intendere. Furono refettori, dormitori, fabbri ca

di noviziati , le carceri dell'inquisizion e, bracci eli chiostri

rifatti o addossati ai preesist enti e altre di confusa

mem oria. G iova però riandare come nel l 5 I O si fosse

cope rto di volta il chiostro che era a nudo tetto 9)

e come fra il 1593 ed il 1604 si fosse ere tta la pic

cola casa che sorge tuttodì in sull' an golo de lla pia z

zetta antistante alla chiesa , la quale fu poi protratta

lun gh esso la via con lavoro durato fino al 1680. Due

anni prima però il con vento la diede a l Santo O fficio,

ricevendone in cambio qu ella che sta dal lato di pon ente .

Nè riesca discaro in tender e che Sebas tiano Galeotto

fi orentino dipinse nel refettorio i Reali di F ra ncia con

venuti a men sa con San Tomaso d'Aquino IO) e che

Giu seppe Galeotto dipinse nella volt a San Domenico

portato in g loria dalla SS . Trinità. I varii qu adri ad

olio coi santi dell ' ordine sono di A nto nio Milocco.

Fu pure verso la metà di qu el secolo che il ch iostro

venne nettato dai facchini , dai mulattieri e dai pezzenti i

quali vi stavano a godersi il sole, a dormire ed a contar e

i propri i g uadagni, che ne furon o bandite le donne mi

se rabili che vi sostavano ad accattare, e che il conve nto

ritornò ad essere frequentat o da pe rso ne ones te e civili

e dai più illustri cavalieri. E quale fosse allora la dispo

siz ione dei casame nti e delle adiacen ze ci è dat o vede re

11 7
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In una figurina fattane poco prima del 1637 I I). ed in

altra che data dal cade re di qu el secol o 12). Opera

persp icua del secolo seguente fu la ricostruzione delle tre

fronti rivolte a g iorno . a tram ontana ed a notte, le quali

vennero incominciate nel 1724 su .disegno del Planteri e

comp iute quali vedo nsi in oggi . mentre la .casa posta in

sull' angolo d a levante a notte fu ' ricostrutta nel 1765

S ll disegn o dell' ar chitetto Vitto rio A nto nio Gallo.

I
"



J

CJl NOTE AL CAPITOLO VI.

I ) Q d a cui XX , D . Il HIUZIO in S erap hica S ubalp illa 11/01lulllellla

e GIO FFREDO nell a Sloria del/e A lpi JlIar ittillle .

Gi offr edo racconta che G r ua ro, trovandosi a l conveg no di N izza pe

ricolante , di sse in ve rnacolo a l Duca di Savo ia Ca rlo I I I : « V. E. si

dia pa ce, p er cltè le rape di S avoia , e il burro di Piemonte ed il p esce

salalo di N izza hanno .fatto una salsa cile il diavolo 1101/ tuaug ere bbc »,

Sua figl ia sposò Federico Ferrero march ese di M asser ano ed Ange

lica A mb rogio A nto nio S carampi-Crive lli m ar chese di Ca nelli.

2) D .

3) D .

4) Q d a cui XX , D e HH , pa g , 264.

5) Seco ndo F. A . Dell a Chiesa, cfr., i Robbio a lzavano « di rosso

a lla banda d 'argento ca rica di tre s te lle d ' azzurro » e i G iacomelli « un a

banda d 'oro accosta ta da due s te lle in ca mpo az zu rro »,

6) V, pago 2 0 .

7) V .

8) R , a . 1453-54 .

9) BH, a. 8 a pri le 1510.

IO) HH , pag o 260.

I I ) TT.

12) l'l'F .
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