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Parentela e finanziamento dello stato  
Per orsi di mo ilit  so iale nella orino del re attro ento

entre l attenzione s lla mo ilit  so iale  stata osta in tem i i t
tosto re enti  i  risalente  l interesse della storio rafia er il rinno

amento dei erti i oliti i e so iali  so ratt tto er anto ri arda i 
eti diri enti ittadini del asso edioe o 1 n e in onse enza del 
atto e s esso i m tamenti so iali si ossono le ere nelle onti er lo 
i  attra erso il ri am io oliti o  n merose ri er e si sono interro ate 

s lle asi di a ert ra e i s ra delle lite  indi id ando enomeni di 
rallentamento del ri am io so iale e oliti o  n arti olare  do o la orte 
mo ilit  e a e a aratterizzato la fine del se olo  e ona arte del 

 li st di s i om ni anno rile ato elementi di i s ra istit ziona
le dalla fine del e ento  attri endo li il si nifi ato di n irri idimen
to delle str tt re so iali 2 e ondo tali inter retazioni  esta rid zione 
della mo ilit  a re e dato ita a lite sta ili  s lla i fisionomia non 
a re ero in iso in maniera rile ante li s oradi i in ressi s essi i di 
n o i es onenti

  aro i  Mobilità sociale e medioevo  in tori a      in 
art    d  Introduzione: la mobilità sociale e la «congiuntura del 1300»  Ipotesi, 

metodi di indagine, storiografia  in La mobilità sociale nel medioevo  a ra di  aro i  
oma   

 P  ammarosano  Il ricambio e l’evoluzione dei ceti dirigenti nel corso del XIII 

secolo  in Magnati e popolani nell’Italia comunale  Pistoia    d  Élites 

sociales et institutions politiques des villes libres en Italie de la fin du XIIème au début du 

XIVème siècle  in Les élites urbaines au Moyen Age  oma     ordone  I 
ceti dirigenti urbani dalle origini comunali alla costruzione dei patriziati  in Le aristocra-

zie dai signori rurali al patriziato  a ra di  ordone   asteln o o   aranini  
oma    in art     enant  L’Italia dei comuni (1100-1350)  oma 
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i er e i  re enti  t tta ia  anno indi id ato na si nifi ati a er
mea ilit  dei eti diri enti e eri e ro ri momenti di ri am io  non solo 
nel orso del e ento  ma an e nei d e se oli se enti  er i ali ar
ziali onsolidamenti delle lite erano stati inter retati ome rodromi di 

i s re oli ar i e ti i e in e e dell t  moderna  Per om rendere 
i ri am i dei erti i oliti i ittadini e la loro relazione on le i  am ie 
dinami e di tras ormazione so iale  ne essario esaminare il nziona
mento on reto di esti enomeni di rinno amento  ale a dire ali om
onenti delle istit zioni sono oin olte in me anismi di as esa o de lino 
oliti o e so iale e ali sono i attori e li determinano s l l n o eriodo  

al di l  della mo ilit  dei sin oli
l aso di orino  ostit ire n tile nto di osser azione di esti 

ro essi er d e ra ioni rin i ali  in rimo l o o  la itt   aratterizzata 
nei se oli  e  da n ontin o ri am io demo rafi o e ri et ti n o
i in ressi nell lite oliti a  on enomeni di mo ilit  tanto as endente 
anto in ersa  in se ondo l o o  le dimensioni della itt  e la resenza di 

serie do mentarie e o rono asi interamente esti d e se oli on
sentono no st dio relati o all intera lite s l l n o eriodo  in rado di 
andare oltre le sin ole inda ini roso o rafi e

orino  in atti n entro r ano di dimensioni ridotte  inserito da
rima nel rin i ato d aia e dal  nel d ato di a oia  all interno 

del ale non ri este n r olo di rimo iano fino alla met  del  se olo  
 t tta ia l ni a civitas del rin i ato  sede dell e is o io e tradizionale 

 Per il e ento e arte del re ento si edano  Poloni  Trasformazioni della 

società e mutamenti delle forme politiche in un comune italiano: il Popolo a Pisa (1120-

1330)  Pisa  ad  Lucca nel Duecento. Uno studio sul cambiamento sociale  Pisa 
 ad  La mobilità sociale nelle città comunali italiane del Trecento  in I comuni di 

Jean-Claude Maire Vigueur  a ra di   a ior na   aro i   orzi  oma  
   Petralia  Problemi della mobilità sociale dei mercanti (secoli XII-XIV, Ita-

lia e Mediterraneo europeo)  in La mobilità sociale nel medioevo    Per il re 
e attro ento r    aranini  Aristocrazie e poteri nell’Italia centro-settentrionale 

dalla crisi comunale alle guerre d’Italia  in Le aristocrazie dai signori rurali al patriziato  
  in art     na ton  «Nobiltà e popolo» e un trentennio di 

storiografia veneta  in o a i ista tori a      in art  
  i atriziati r  Patriziati e aristocrazie nobiliari  a ra di  ozzarelli  

P  iera  rento  s e ialmente    eren o  L’Europa delle città. Il volto 

della società urbana europea tra Medioevo ed età moderna  orino   
 t di re enti anno in atti ri al tato la resenza di na mo ilit  di r o nel orso 

del re ento  Poloni  La mobilità sociale
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entro di na dio esi e si estende oltre i onfini dell area s al ina sotto 
il ontrollo sa a do  Per l n o tem o aratterizzata non solo da na s arsa 
entralit  oliti o amministrati a  ma an e ri a della a a it  di essere 
n olo e onomi amente attratti o s  s ala re ionale  orino  in estita da 

mo imenti mi ratori intensi e rendono la ma ior arte della s a o o
lazione ortemente mo ile e in ontin o rinno amento

e stime ela orate a artire dal n mero dei o i fis ali edono 
n os illazione de li a itanti di orino ra i  di inizio re ento  i  

di fine se olo e i  ra i nti ent anni do o razie al ra ido s il o a 
i la itt  a in ontro da met  attro ento  es ansione attro ente

s a  essenzialmente le ata alla resenza dello Studium  ondato nel  
ma sta ilitosi definiti amente a orino nel  e del onsi lio ismonta
no  or ano nato nel  on nzioni di orte d a ello er t tti i domini 
s al ini  este d e istit zioni ri iamano a orino ro essori di diritto  
a sidi i  ommissari e nzionari d ali  medi i  notai e st denti di le e  
ontri endo non solo al ri o olamento della itt  ma an e alla ridefini

zione della fisionomia so iale della om nit  e del eto diri ente
a storio rafia a ri onos i to nella mo ilit  della o olazione na 

aratteristi a saliente delle itt  italiane nel asso edioe o  le so iet  
r ane sono d n e so iet  mo ili e orino non a e ezione all interno di 

  ar ero  Un’oligarchia urbana  Politica ed economia a Torino fra Tre e Quat-

trocento  oma 
  om a  La popolazione in Piemonte sul finire del Medioevo  orino  d  

La popolazione di Torino nella seconda metà del Trecento. Crisi e ricambio demografico  in 
Torino e i suoi Statuti nella seconda metà del Trecento  a ra dell r i io stori o della it
t  di orino  orino    P  osso  Movimenti migratori interni nell’area alpina 

occidentale  in Migrazioni interne e forme di dipendenza libera e servile nelle campagne 

basso medievali dall’Italia nord-occidentale alla Catalogna  a ra di  l  ramon  P  
rti ost   Panero   o i eras  eras o    in art   

  enedetto   om a   e re   ar ero  L’economia e la società  in Sto-

ria di Torino  ol   Il basso Medioevo e la prima età moderna (1280-1536)  a ra di r. 
om a  orino    in art   

  ar ero  Un governo per il Piemonte. L’evoluzione del Consiglio cismontano e 

del “Consilium cum domino residens” (1419-1536)  in d  Il ducato di Savoia. Amministra-

zione e corte di uno stato franco-italiano (1416-1536)  oma ari    Alma 

felix universitas studii Taurinensis. Lo studio generale dalle origini al primo Cinquecento  
a ra di  aso  orino  P  osso  Rotulus legere debentium. Professori e cattedre 

all’Università di Torino nel Quattrocento  orino   aso  P  osso  Insignia doctora-

lia  Lauree e laureati all’Università di Torino tra Quattro e Cinquecento  orino 
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esto anorama  l ontrario  esta orte insta ilit  e  stata a l n o 
n tratto distinti o dei eti so iali in eriori  er ia delle ma iori di fi olt  

di radi amento e inte razione nella so iet  lo ale  nel orso del attro
ento ri arda an e li es onenti del eto diri ente  i  e emer e in 

maniera e idente ro rio a artire da li s il i tardomedie ali  il arat
tere di ostante a ert ra e di enter  nei se oli s essi i e liare della 
so iet  oliti a torinese e delle s e istit zioni  ontraddistinte da na orte 
mo ilit  so iale in rado di a orire l inte razione ia ia di ersona i 
orestieri e le ati alla orte e alle dominazioni e si s ederanno

lla l e di tale dinamismo  er analizzare i ro essi di mo ilit  so
iale  stata indi id ata la arte relati amente i  sta ile della ittadinan

za  e oin ide on il r o di ami lie in rado di inserirsi nel o erno 
om nale e d n e  r ammettendo na stratifi azione so iale interna  
nite dalla o res onsa ilit  e dall interesse nella estione delle risorse 

li e  esta er ia di indi id i e ami lie detiene al tem o stesso la 
arte i  onsistente della ro riet  ondiaria del distretto e delle rendite 

fis ali  ontrolla le rin i ali ari e e lesiasti e lo ali e onta al ni 
fi iali al ser izio dei rin i i d aia e dei onti di a oia  ostit endo 

ertanto il r o e o a d re olmente lo s azio so iale e amministra 
la itt  sotto t tti i nti di ista  n esto senso  l analisi dei r i a
rentali e anno arte dell lite oliti a di enta la ia e er ri onos ere e 
des ri ere i m tamenti so iali di l n o eriodo se endone le linee interne 
di e ol zione e la sostit zione da arte di n n o o eto diri ente

l motore delle tras ormazioni e in estono esta lite  essenzial
mente di nat ra oliti a  oi  i m tamenti a i a in ontro la itt  nel 
orso del attro ento sono le ati so ratt tto alla s a res ente im ortan

za nei domini sa a di  di i di iene nel se olo se ente a itale  e alle 
n o e dinami e e re olano la arte i azione oliti a a li ello lo ale  

o s il o di orino e l in remento del osto della om etizione oliti

 Strutture familiari, epidemie, migrazioni nell’Italia medievale  a ra di  om
a   Pi inni   Pinto  a oli  Forestieri e stranieri nelle città basso-medievali  
irenze  Dentro la città. Stranieri e realtà urbane nell’Europa dei secoli XII-XVI  a 
ra di  ossetti  a oli  Demografia e società nell’Italia medievale (secoli IX-

XIV)  a ra di  om a   aso  neo  t di re enti si sono on entrati ma ior
mente s  ittadinanza e orme di inte razione so iale  r  Cittadinanza e mestieri. Radica-

mento urbano e integrazione nelle città bassomedievali (secc. XIII-XVI)  a ra di  el 
o  oma 

  er tti  Mestieri e privilegi. Nascita delle corporazioni a Torino  orino 



Parentela e finanziamento dello stato

a innes ano in atti na serie di tras ormazioni so iali e a elerano la 
s om arsa dell lite assomedie ale

ra il  rimo anno di i si sono onser ati li rdinati om
nali an e detti Libri consiliorum  e il  oltre  arentele sono 
elette nel onsi lio ittadino  e onta na media di  mem ri  ome 
si e in e dalla ta ella  ra este solo sei arte i ano on ontin it  

er t tto il eriodo onsiderato e solo in e sono an ora atti e o i 
de enni do o  senza eraltro e si tratti ne essariamente di dis endenti 
diretti dei rimi es onenti 11

a   r i arentali resenti nella ma ior redenza dal  al 

onsi lieri ami onsi lieri ami onsi lieri ami
e ti 2 2 1 1
or esio 1 1 2 1
ella o ere 1 1* 1 1
e orzano 2 2 1 1 1 1
al a no 1 1 1 1
e ro esio 1 1 1 1 1 1

* amo non erede dei re edenti

esame dell e ol zione e della fine dell lite torinese assomedie a
le si in entra s  tre ordini di ro lemi

 l d li e r olo s olto dalla arentela nel onsentire l a esso alla 
oliti a  da n lato ome riterio e arantis e il ontrollo di n determi

nato n mero di se i in onsi lio  dall altro ome str mento di mo ilit  
so iale  Parti olare attenzione sar  dedi ata ai me anismi di sostit zio
ne interni alle arentele del eto diri ente  e ind ono a ri onsiderare i 
on etti di i s ra oli ar i a e ri am io oliti o  i analizzer  d n e 

esto enomeno di selezione e sostit zione dei rami amiliari entrali  
da arte di rami ollaterali  in as esa  e ostit is e n aso di mo ilit  
interna alla arentela stessa rima an ora e all lite

 Per li elen i dei onsi lieri dei tre anni itati si edano Libri consiliorum 1325-

1329. Trascrizione e regesto degli Ordinati comunali  a ra di  aima  orino   
 r i io tori o della itt  di orino d ora in a anti  rdinati  ol    r  

ol    r
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 a arte i azione al finanziamento dello stato ome rin i ale 
ia di a esso alla reminenza so io oliti a er oloro e non ossono 

s r ttare l a artenenza a na arentela i  inte rata nell lite  on solo 
essa a re la strada alla oo tazione di n merosi onsi lieri di estrazione 
o olare  ma  an e in rado di ridise nare li e ili ri oliti i interni 

a li stessi a re ati arentali  a e olando le as ese di al ne om onenti 
finanziariamente i  atti e

 a ris osta messa in atto dall lite  ortemente an orata alla oliti a 
lo ale  a se ito del ro ressi o a mento del osto dell atti it  oliti a 
e della on orrenza finanziaria di n o i ittadini in r atisi nel orso del 

attro ento  l enerale m tamento dei sistemi di s essione  on la ra
ti a dell indi isione e la rid zione de li eredi  ensata ome me anismo 
di onser azione delle ri ezze e di ri rod zione del eto diri ente  fini
s e in e e er ontri ire alla s a sostit zione

 La parentela: accesso alla politica e mobilità interna 

l rimo as etto da rendere in onsiderazione  il r olo s olto dalle 
arentele nel re olare l a esso alla oliti a om nale   r i arentali 
e anno arte dell lite torinese sono aratterizzati da str tt re  am iez

za e fisionomia aria ili  identifi ati da n o nome om ne  sono er  
a re ati in ontin a ridefinizione di di erse linee di dis endenza  i rami 
amiliari  il i le ame enealo i o  essere i  o meno distante nel 

tem o e la i oesione interna aria se ondo i asi e le enerazioni 12

sistono da n lato r i arentali molto am i  e a aiono ome 
insiemi di li na i la i ori ine om ne risale ai se oli  e dall al
tro li na i meno ramifi ati e di ori ine i  re ente  esta distinzione 
ri ette tendenzialmente na di erenza di eto  la orte ramifi azione in
atti  ti i a so ratt tto di elli e le onti identifi ano ome hospicia  

i sei r i arentali di anti a no ilt  er lo i  dis endenti da milites  la 
ma ior arte dei ali i  attestata nei rimi de enni di ita del om ne 

 P  ammarosano  Aspetti delle strutture familiari nelle città dell’Italia comuna-

le (secoli XII-XIV)  in d  Studi di storia medievale. Economia, territorio, società  rieste 
    aro i  Aspetti delle strutture familiari a Tivoli nel XV secolo  in 

lan es de l ole ran aise de ome  o en e  em s modernes    
 .
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torinese  l resto dell elite  om osto dalle ma iori ami lie di Po olo  
 aratterizzato in e e da str tt re i  sem li i  lla distinzione di eto e 

str tt re non orris ondono t tta ia n re iso rado di ri onos imento 
nella arentela e solidariet  di r o  e ariano in e e se ondo i om
ortamenti on reti de li es onenti

n t tti i asi l a artenenza arentale  se nata dall so di n o
nome om ne  e  ostantemente manten to l n o i se oli e non a 
asi mai in ontro a tras ormazioni o a i nte man mano e la arentela 

si ramifi a  l o nome in atti ostit is e la rin i ale ia di a esso al 
o erno ittadino  essendo oltre la met  dei  se i del onsi lio om

nale distri ita se ondo lo i e ed e ili ri arentali  in i i r i rin
i ali ontrollano n determinato n mero di se i  da asse nare ai ro ri 

es onenti mediante oo tazione e trasmissione ereditaria della ari a  e 
onti stesse mostrano iaramente ome la arentela ostit is a a l n o il 
riterio di or anizzazione del onsi lio  dal momento e i mem ri sono 

re istrati se ondo il o nome di a artenenza  in a ert ra dell elen o li 
hospicia e a se ire in ordine erar i o la no ilt  minore e i Po olari  

e tras ormazioni so iali e oliti e e in estono orino nel tardo e
dioe o si ri ettono an e nella redazione delle onti  os  e dalla met  
del se olo  arallelamente alla dis re azione dell lite  alla arentela 
si sostit is e ome riterio di re istrazione dei onsi lieri la reminenza 
so iale  indi ata da ro essioni e titoli onorifi i

 n rimo li ello l a artenenza a na arentela di rimo iano a
rantis e d n e il otenziale a esso al onsi lio  e  di atto determi
nato dal rado di ramifi azione del r o e ertanto dalla on orrenza e 

  ordone  Il movimento comunale: le istituzioni cittadine e la composizione so-

ciale durante il XII secolo  in Storia di Torino  ol   Dalla preistoria al comune medievale  
a ra di  er i  orino   .

 L’Italia dei cognomi. L’antroponimia italiana nel quadro mediterraneo  a ra di 
 ddo ati   izzo i   alinero  Pisa  on arti olare ri erimento a  ol

la ini  I cognomi italiani nel Medioevo: un bilancio storiografico    e  ar ero  
Precocità dell’affermazione del cognome nel Piemonte medievale     dimo
strazione della entralit  oliti a del o nome  all interno dell lite si ris ontrano o issi
mi asi di tras ormazione in do i o nomi  mentre m tamenti del o nome sono attestati 
i  re entemente al di ori del eto diri ente

  er i  Interazioni politiche verso un equilibrio istituzionale. Torino nel Trecen-

to  in Torino e i suoi Statuti   
 Marquer la prééminence sociale  d  ar P  o eron  P  enet   ineo  

Paris oma 
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da li e ili ri oliti i interni all a nazione  a ontin it  del o nome 
nelle onti non im li a t tta ia la sta ilit  del r o arentale  e  
essere ra resentato nel orso del tem o da dis endenze di erse   i t
tosto re ente il aso di r i arentali inizialmente molto ramifi ati 

e erdono ro ressi amente al ne linee enealo i e  o di r i e 
in se ito all estinzione del ramo rin i ale  sono manten ti in ita da 
rami minori  

a fisiolo i a rid zione demo rafi a dei r i arentali  a ra ata 
dall adozione di arti olari om ortamenti s essori di i si arler  in 
se ito  li es one al ris io di erdita dei se i onsiliari in a ore di in
di id i e ami lie emer enti  all esi enza di onser are il osto nel o
erno om nale s at ris ono tentati i di ri rod rre la arentela se ondo 
ie alternati e a ella della dis endenza erti ale  dalla le ittimazione 

di fi li nat rali  alla trasmissione del o nome er ia emminile  a elli 
e si ossono definire tras erimenti di ramo  in i atrimonio e se io 

onsiliare sono trasmessi da n ramo in ia di estinzione er man anza di 
eredi a no arallelo  altrimenti ri o delle risorse ne essarie er entrare 
in oliti a

et  dei  r i amiliari esaminati  om osta da na sola linea 
di dis endenza  e non  d n e essere interessata da esto enomeno 
di selezione e ri am io   tras erimenti di ramo  oin ol ono d e terzi 
delle restanti  arentele ramifi ate  ra re e attro ento d n e na 
entina di r i amiliari dell lite a in ontro non solo a na ontrazione 

n meri a delle dis endenze  ma so ratt tto a n m tamento de li e ili ri 
oliti i interni  er i i rami ollaterali  ass mono na n o a entralit  

andando a sostit ire elli estinti o in de lino  al olta esti me anismi 
sono r tto di na strate ia olletti a olta a arantire la resenza oliti a 
del r o  indi endentemente dalla linea enealo i a  mentre in altri asi 
la sostit zione dei rami  i ttosto il ris ltato di na on orrenza interna

 Per altri esem i di ome le dinami e interne a ami lia e arentela ontri is o
no a ostr ire l lite r   r  Provincial Families of the Renaissance. Private and 

Public Life in the Veneto, altimore   enad si  A Provincial Elite in Early Modern 

Tuscany: Family and Power in the Creation of the State  altimore  Famiglie e poteri 

in Italia tra medioevo ed età moderna  a ra di  ella itis   a ot  oma   
elille  Famiglia e potere locale  Una prospettiva mediterranea  ari 

 i edano a esto ro osito  aro i  Baroni di Roma. Dominazioni signorili 

e lignaggi aristocratici nel Duecento e nel primo Trecento  oma   rendi  I Balbi. 

Una famiglia genovese fra Spagna e Impero  orino 
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n iaro esem io  essere ostit ito dalla ra resentazione rafi
a della d rata oliti a dei rami della arentela l ino  om lessi amente 

attestata on ontin it  a orino dalla fine del se olo  alla fine del  
si eda fi   i tratta di na delle i  anti e arentele torinesi  i  

menzionata ra i assalli del es o o di orino d rante l et  onsolare e 
a artenente alla no ilt  almeno dal  adi atasi ra  e  se
olo an e nel entro r rale di l i nano  di i al ni rami di en ono 
onsi nori er on essione del es o o r senza sta arsi dalla om o

nente r ana del r o  resenta na orte di ersifi azione interna sotto 
il rofilo ro essionale e so iale  i risti  notai e ta ernieri si identifi ano 
in atti in n ni o r o  aratterizzato da na orte on entrazione s l 
territorio r ano e dalla ondi isione di eni e in estimenti finanziari  oltre 

e del e do 21

onostante la ermanenza senza sol zione di ontin it  del o no
me l ino  non si  onsiderare il r o amiliare ome n li na io 
di l n a d rata  oi  la arentela di met  attro ento a o o a e 
edere on ella di n se olo e mezzo rima  imitando l analisi al re 

e attro ento  se oli er i ali in ro iando i dati di atasti e rdina
ti  ossi ile ri ostr ire on re isione le linee enealo i e   e idente 
ome il r o arentale ada in ontro a ro ondi m tamenti non solo er 

anto ri arda la ro ria am iezza n meri a  ma so ratt tto er l identit  
arentale  le ata al am iamento dei rami e er et ano il o nome  i 

 a rima attestazione risale al  Le carte dello Archivio arcivescovile di Tori-

no fino al 1310  a ra di  a otto   ar eris  Pinerolo  i liote a della o iet  
stori a s al ina   do    

  ordone   issore  Caratteri della società urbana fra XI e XII secolo  
in Storia di Torino  ol     in art    l r o arentale de li l ino 
a artiene a na as ia in eriore della no ilt  ris etto ai magna hospicia  identifi ata non 
solo dalle ri artizioni delle liste dei onsi lieri  ma an e dall ammissione nella o iet  di 
Po olo  dalla ale i magna hospicia sono in e e es l si  lla no ilt  nelle itt  italiane 
del asso edioe o r   asteln o o  Être noble dans la cité  Les noblesses italiennes 

en quête d’identité (XIIIe-XVe siècle)  Paris 
 Per l in estit ra di l i nano r  r i io r i es o ile di orino d ora in a an

ti  sez   roto ollo    lla arentela de li l ino  asira i   r
ti oni   asteln o o  Il secolo XIII: apogeo e crisi di un’autonomia municipale  in Storia 

di Torino  ol     in art    s li in estimenti e onomi o finanziari 
del r o  ra ela  L’élite torinese nel secolo XIV. Credito, partecipazione politica 

e patrimoni di un’oligarchia finanziaria  in ollettino stori o i lio rafi o s al ino  
    in art   
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d e tre se i mediamente o ati in onsi lio non sono in atti onser ati 
on ontin it  dalle stesse dis endenze  e n ramo  es l so dal o erno 

e altri d e si estin ono i  intorno alla met  del se olo  alla fine del 
se olo s om are la dis endenza reminente del r o ello del i rista 

ntonio  sostit ita da n altra re entemente in r atasi dal e do di l i
nano i ele ommaso  l atrimonio del ramo estinto iene distri ito 

in ase a dis osizioni testamentarie ra i rami di i ele ommaso e io
anni  e ereditano os  an e il r olo oliti o re edentemente ri o erto 

da ntonio e s o fi lio rdizzone 22

i  a fine re ento d n e am ia sostanzialmente l assetto del 
r o amiliare  e a are ro ondamente di erso da mezzo se olo 
rima  esso a in ontro a n o i m tamenti o i de enni i  tardi on la 

morte senza eredi mas i dei d e es onenti re entemente rota onisti di 
esto me anismo di mo ilit  interna alla arentela  a morte e l emi

razione de li altri es onenti eredi di a o e ertolino  anno s  e 
da li anni renta del attro ento la arentela sia ra resentata  a ata
sto e in onsi lio om nale  ni amente dal ramo de li l ino azoto  

  ollezione  ol    

i   rata oliti a dei rami del r o arentale l ino
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e  ori inato da n fi lio ille ittimo  da i il so rannome e di enta 
ro ressi amente do io o nome   iss to fino a el momento ai 

mar ini del r o arentale
n ora na olta la oo tazione in onsi lio  resa ossi ile dall a

isizione di eni de li a nati  se ondo il me anismo di selezione e sosti
t zione dei rami re olato da li stessi las iti dei arenti  l l n o eriodo 
t tta ia l assenza di n r o arentale in ente e la ro ressi a rid
zione del atrimonio ro o ano la erdita del se io onsiliare  se ene 

est ltimo ramo de li l ino ontin i a om arire a atasto fino a fine 
attro ento

a arentela d n e a ontin amente in ontro a tras ormazioni e 
ri orm lazioni de li e ili ri oliti i interni  se ene la ermanenza del 
o nome las i i otizzare na ontin it  della dis endenza nelle istit zio

ni ittadine  este osser azioni ind ono a ri ensare in rimo l o o i 
on etti di sta ilit  o rinno amento dei erti i oliti i alla l e de li a
i endamenti dei rami amiliari all interno della arentela  e in se ondo 

l o o il r olo s olto dalle s elte arentali stesse nel determinare ro essi 
di mo ilit  interna   ri am i sono in atti s esso le ati a solidariet  interne 
ai r i arentali  dal momento e le s elte s essorie de li indi id i 
ossono ridise nare la fisionomia e li e ili ri nella arentela

i   an ora i  e idente nel aso dei da orzano  n r o arenta
le no ile e er t tto il re e arte del attro ento ede in r arsi n o i 
es onenti  si ris ontra iaramente la tendenza in man anza di eredi diretti 
a a orire es onenti di altri rami arentali  so ratt tto elli ro enienti 
da ori itt  er a e olarne il radi amento e l as esa oliti a   rami i  
inte rati nella so iet  ittadina tendono a olla orare on li es onenti di 
i  re ente in r amento  non solo il r o arentale ris lta insediato in 

maniera om atta in o i isolati della itt  a o liendo eriodi amente 
i n o i residenti  ma si ris ontra n ele ato rado di oo erazione e ono
mi a  on ri et ti restiti  a fitti e om ra endite ra arenti e il ontin o 
ri orso a li stessi in alit  di testimoni e fidei ssori in altri ontratti

 Prima e ltima attestazione de li l ino azoto   ollezione  ol   
 r  ol    r   

 i da orzano r   ordone  L’aristocrazia militare del territorio di Asti: i 

signori di Gorzano  arte  in ollettino stori o i lio rafi o s al ino    
  d  L’aristocrazia militare del territorio di Asti: i signori di Gorzano  arte 

 in ollettino stori o i lio rafi o s al ino      ra ela  
L’élite torinese nel secolo XIV   
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 me anismi di mo ilit  interna alla arentela  re olati da re ise 
strate ie s essorie  si inseris ono in n otti a di a ermazione olletti a 
del r o all interno dell lite  Per itare solo al ni esem i  do i o da 

orzano di sa  tras eritosi a orino ne li anni o anta del se olo  
ri e e ne li anni se enti da rima i eni del anoni o io annino e oi 
l in ente eredit  di i ola da orzano  l es onente i  ri o e oliti a
mente in ente della arentela  ri o di eredi mas i  l tras erimento del 
atrimonio ei ola al tem o stesso n assa io del r olo oliti o nell li

te  onsentendo a do i o di ri o rire n ele ato n mero di in ari i di 
rimo iano nel o erno ittadino  llo stesso modo nel  ommaso 

da orzano  ltimo es onente del r o residente a orino e on na 
fi lia ille ittima  nomina ro rio erede ni ersale il lontano arente ili
o  an e li residente in al di sa  e oltre a ereditare i eni ottiene la 
oo tazione nella ma ior redenza  os  e i da orzano ontin ano a 
rendere arte al o erno ittadino fino al 

e strate ie di tras erimento della reminenza so io e onomi a e di 
onse enza oliti a da n ramo all altro della arentela ser ono a o iare 

a n enomeno di de lino demo rafi o in arte fisiolo i o e in arte a ele
rato dalle stesse strate ie e onomi e adottate dalle arentele in estione  

tta ia  l a artenenza arentale non ostit is e l ni a ia er a edere 
al o erno ittadino  na strada alternati a er li indi id i emer enti  
data dal finanziamento del om ne  in rado al tem o stesso di modifi are 
li e ili ri oliti i interni alle arentele i  in enti

 Il finanziamento del comune

ra i molte li i anali della mo ilit  ro ri delle so iet  ittadine tre 
e attro entes e s i a a orino il r olo s olto dal finanziamento dello 
stato  del om ne e di onse enza del rin i e  nel determinare l a es

  ollezione  ol      sez   roto ollo   r r  
r i io a itolare di orino  Per amene  n    ollezione  ol    
r r

 l testamento di ommaso  in r i io di tato di orino d ora in a anti o  
ez  orte  Paesi er  e er  ento  n   P  erlin  Amministrazione e politica tra 

Cinque e Seicento: Torino da Emanuele Filiberto a Carlo Emanuele I  in Storia di Torino  
ol   Dalla dominazione francese alla ricomposizione dello Stato (1536-1630)  a ra di 
 i erati  orino    in art   
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so alla oliti a  n na itt  ri a di or orazioni  ietate da li tat ti del 
 azioni  s om arse on l estromissione dei i ellini nel  inse

rita nei domini di n rin i e e oi n d a la i resenza fisi a e oliti a 
 dis ontin a fino alla se onda met  del attro ento  on na so iet  di 

Po olo dalla ita re e e intermittente e n ni ersit  e inizia a sta i
lizzarsi solo do o il  i mar ini di azione dei ittadini si rid ono alla 
arte i azione al o erno om nale e all inserimento nelle ma iori isti

t zioni e lesiasti e  i  na sostanziale orris ondenza ra le ami lie 
e fi rano in onsi lio  e ri o rono le ma iori ari e nel a itolo 

attedrale e nella er ia del es o o  al o o i restiti a li aia fina
lizzati all a isizione di fi i si norili  ra le d e rassi di finanziamento 
dello stato a dis osizione  finanziamento diretto del rin i e e indiretto 
attra erso il om ne  i torinesi o tano eneralmente er la se onda  e si 
onfi ra ome il modo rin i ale di are oliti a

a nzione rimaria della oliti a ittadina  la estione e redistri
zione di risorse  s e ialmente in na itt  dominata  il i i  re ario 

e ili rio e onomi o  lteriormente ra ato dalle ri ieste si norili  a 
s ro orzione ra finanza ordinaria e straordinaria  arti olarmente orte 
so ratt tto er ia delle ontin e ed ele ate s ese militari e i rin i i 
ri ersano s lle om nit  so ette  la dialetti a ra il rin i e e l a torit  
lo ale  e all interno di est ltima   interamente im erniata s l ro lema 
della fis alit  dal momento e le tasse sono ontin amente ontrattate  
rine oziate  distri ite  l om ito ondamentale del o erno om nale 

 Per il ro edimento e ieta la ormazione delle or orazioni r  Torino e i suoi 

statuti    s lla fine della azione i ellina  ra ela  Processo politico e lotta di fa-

zione a Torino nel secolo XIV: la congiura del 1334 contro Filippo d’Acaia  in ollettino 
stori o i lio rafi o s al ino      s lla so iet  di Po olo e la 
om osizione del onsi lio Gli Statuti della Società di San Giovanni Battista del 12 novem-

bre 1389  a ra di  ia dano  orino  i liote a della o iet  stori a s al ina  
 Statuta Societatis S. Iohannis Baptistae Augustae Taurinorum  a ra di  er ti, 

in is ellanea di storia italiana     
 P  osso  Negli stalli del coro. I canonici del capitolo cattedrale di Torino (secoli 

XI-XV)  olo na 
  en e  L’Occidente nei secoli XIV e XV. Gli Stati  ilano   

  ar oni  Il debito della città. Mercato del credito, fisco e società a Bologna fra 
Cinque e Seicento  olo na  Strutture del potere ed élites economiche nelle città 

europee dei secoli XII-XVI  a ra di  Petti al i  a oli  Politiche finanziarie e 
fiscali nell’Italia settentrionale (secoli XIII-XV)  a ra di P  ainoni  ilano   

aro i   olla ini  Il costo degli stati. Politica e prelievo nell’Occidente medievale 
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 ertanto ello di estire le finanze ittadine  in n sistema e onomi o 
asato essenzialmente s ll emer enza  dal momento e le s ese ris ltano 

di fi ilmente ro ramma ili
i onse enza l atti it  oliti a  riser ata a indi id i e onomi a

mente a fida ili  l in resso e la ermanenza nel or o oliti o ittadino 
 d n e la romozione a na ittadinanza di rimo li ello  de ono es

sere ne essariamente assi rati da na ro ata dis oni ilit  e onomi a  

(VI-XIV secolo)  in tori a       orelli  Le élites burocratiche nel 

Mezzogiorno angioino  Mobilità sociale e processi identitari  in La mobilità sociale nel 

medioevo   
  esti sistemi r   inatem o  Prima del debito. Finanziamento della spesa 

pubblica e gestione del deficit nelle grandi città toscane, 1200-1350 ca.  irenze  Per 
n on ronto dei modelli di amministrazione finanziaria adottati nelle itt  dell talia entro

settentrionale nel asso edioe o si edano  o s  Le finanze del comune di Siena  
irenze   iolante  Imposte dirette e debito pubblico nel basso medioevo  in d  

Economia società istituzioni a Pisa nel medioevo  ari     ller  The 

Venetian Money Market. Banks, panics, and the public debt, 1200-1500  altimore ondon 
  inatem o  Finanziamento e gestione del disavanzo nei Comuni maggiori della 

Toscana prima dei consolidamenti  in L’attività creditizia nella Toscana comunale  a ra 
di  ini   ran es oni  Pistoia    ad  Spunti comparativi sulle 

trasformazioni della fiscalità nell’Italia post-comunale  in Politiche finanziarie e fiscali   
  azzarini, Prime osservazioni su finanze e fiscalità in una signoria cittadina: i 

bilanci gonzagheschi tra Tre e Quattrocento  in Politiche finanziarie e fiscali    
 ol o  Firenze nel Quattrocento   Politica e Fiscalità  oma  d  Lo stato e la 

finanza pubblica. Un’ipotesi basata sulla storia tardomedievale di Firenze  in Origini dello 

stato. Processi di formazione statale in Italia fra medioevo ed età moderna  a ra di  
ittolini   ol o  P  iera  olo na     a t  Finanziamento stra-

ordinario del Comune di Pistoia con il ricorso al credito privato (1244-1247)  in L’attività 

creditizia nella Toscana comunale     orino si edano  ia dano  La 

finanza del comune di Torino nel sec. XV  in ollettino stori o i lio rafi o s al ino  
     ra o  Le finanze del comune di Torino nel secolo XIV  in To-

rino e i suoi Statuti     ra o   enedetto   aso  La classe dirigente e i 

problemi di una città in crescita  in Storia di Torino  ol    
  odes ini  Credito, credibilità, fiducia: il debito e la restituzione come forme 

della socialità tra medioevo ed età moderna  in Politiche del credito. Investimento consu-

mo solidarietà  a ra di  os iero   olina  sti    d  Visibilmente 

crudeli. Malviventi, persone sospette e gente qualunque dal medioevo all’età moderna  
olo na  s e ialmente   d  La reputazione economica come fattore di 

cittadinanza nell’Italia dei secoli XIV-XV  in Fama e publica vox nel medioevo  a ra di 
 ori anfili o   i on  oma    La fiducia secondo i linguaggi del 

potere  a ra di P  Prodi  olo na  Credito e cittadinanza nell’Europa mediterranea 

dal Medioevo all’Età Moderna, a ra di  Pia  sti 
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lteriore ro a di a fida ilit   la arte i azione diretta ai me anismi di 
finanziamento del om ne  ra i ali anno n eso determinante re
stiti e a alti di redditi li i  a i i onsi lieri e oloro e mirano 
alla oo tazione in onsi lio de ono rendere arte atti amente in irt  
della nzione s olta   torinesi d n e siedono in onsi lio er  i  
mediamente a oltosi o antomeno a artenenti a n r o arentale 
om lessi amente in rado di dare aranzie er i ro ri mem ri

P r tenendo onto di mar ini di arri imento aria ili er i reditori  
e sem rano er  di enire i  onsistenti solo nel orso del se olo  li 

inter enti finanziari ostit is ono in rimo l o o er i cives n rezzo da a
are er ri o rire ari e oliti e di rimo iano  ir os ri endo n r o 

di redendari aratterizzato da na resenza oliti a i  alifi ata  esto 
ti o di in estimenti  e a n ritorno i  e altro s l medio termine  ri este 
ma iore im ortanza er li indi id i ro enienti da ami lie re entemente 
immi rate in itt  o di ran o so iale in eriore  esso onsente in atti non solo 
di arantirsi n r olo oliti o  ma an e di insta rare  mediante la orma
zione di artelli  relazioni e onomi e e so iali on li altri ittadini i  
im e nati in est am ito e a artenenti da i  tem o al eto diri ente

l oin ol imento diretto nelle orme di finanziamento del om ne 
si onfi ra ome anale di mo ilit  so iale in d e di ersi modi  da n 
lato ostit is e er i ittadini di re ente immi razione la strada ri ile iata 
er inserirsi nell lite  ome dimostrano i n merosi asi di oo tazione in 
onsi lio a se ito di restiti o di a alti di redditi li i er i re on

sistenti  dall altro inter iene a ratifi are o modifi are li e ili ri oliti i 
interni ai r i arentali i  oliti amente atti i  li inter enti finanziari 
di en ono in atti no str mento er onsolidare la osizione ra i nta da 
arte di rami amiliari reminenti o er ridefinire l assetto oliti o della 
arentela alora en ano s r ttati da rami in as esa er a ermarsi a dan

no dei arenti
n esem io del rimo aso  ostit ito dal rinno amento del onsi

lio ne li anni aranta del re ento  ando le arentele della azione 
i ellina sono andite a se ito di n tentati o di on i ra ai danni del 

rin i e d aia  ele ato n mero di se i a anti onsente nell ar o 

 Per esti as etti rimando a  ra ela  Comprare il debito della città  Élite 

politiche e finanze comunali a Torino nel XIV secolo  in aderni stori i    
 

 r  so ra  n  
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di o i anni la oo tazione di molti n o i onsi lieri  tta ia  elli in 
rado di onser are il se io  ostr endosi arriere oliti e di rilie o e 

dando ontin it  oliti a alla ami lia  sono oloro e si im e nano nel 
finanziamento del om ne e e si sono distinti er la on essione di m t i 
al om ne i  ne li anni re edenti la oo tazione

a res ente im ortanza oliti a de li inter enti finanziari in esto 
eriodo  le ata so ratt tto al drasti o a mento della ressione fis ale s i 
om ni del rin i ato d aia dalla met  de li anni renta  e ro o a 

ine ita ili ri er ssioni s l iano finanziario interno  e as ese i  ra ide 
e si nifi ati e sono ro rio elle di ami lie e anno del redito na ro
essione  ali astaldo  de Pa arolo  de rozolo  al a alerio  i  olte 
reditori del om ne e del rin i e e a altatori delle a elle  o ami lie di 

notai e mer anti ali llamano  ainerio  orna lia  e i e de oleto  ri
et tamente attestati ome arte i anti alle aste di eni e redditi li i

li anni aranta in anta del re ento ostit is ono d n e na 
ase di ri am io so io oliti o in i si assiste a na si nifi ati a a ert ra 

delle istit zioni ittadine a n eto medio di notai  mer anti  osti e resta
tori  e anno a ormare er s ariati de enni na arte onsistente della 
n o a lite  ridise nandone ro ondamente la fisionomia  i tratta ertanto 
di n as esa di r o  i i attori risiedono da n lato nel de lino oliti o 
di na arte del onsi lio  dall altro nell so strate i o delle risorse e ono
mi e  e ass me na alenza oliti a nel ontesto lo ale

l rinno amento dei erti i oliti i non assa  ome si  isto  solo at
tra erso de lini e n o i in ressi nell lite  ma t tte le arentele ramifi ate 
edono n a i endamento nella ra resentanza e nel redominio oliti o 

interno al r o  l finanziamento del om ne e del rin i e s ol ono n 
r olo an e in este dinami e di mo ilit  interna  ortando alla romozio
ne dei rami amiliari ma iormente im e nati nel redito e nell a alto

 P  o  Prassi documentarie e gestione delle finanze nei comuni del principato 

di Savoia-Acaia (Moncalieri, Pinerolo, Torino, fine secolo XIII-prima metà secolo XIV)  in 
rine m i ista     

 ra ela  L’élite torinese nel secolo XIV    l ni es onenti di este 
ami lie s ol ono al ontem o la ro essione di notai  a altando an e l fi io della 

ria civitatis  n e est in ari o non a n immediato ritorno e onomi o  ome a os
ser ato  li ieri  Il salario del notaio ad o fi ia  Spunti torelliani e ricerche regionali. Il 

caso di Torino nel Trecento e nei primi decenni del Quattrocento  in Notariato e medievisti-

ca. Per i cento anni di t di e ri er e di di lomati a om nale di Pietro Torelli  a ra di 
 ardoni   azzarini  oma    in art   
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e i ende oliti e dei or esio  no de li hospicia attestati in itt  
almeno dal  mostrano la stretta relazione e inter orre ra reminen
za oliti a e inter enti finanziari  ino a met  re ento si assiste a n al
ternanza nell e emonia oliti a interna alla arentela  in i om n e n 
r olo di s i o  ri o erto da li es onenti finanziariamente i  atti i  ome 
i domini ili o e al a no  ri et tamente attestati ome reditori del o
m ne  o l fi iale or esino  reditore del rin i e d aia  e li anni 

essanta emer e er  il ramo e mono olizza l atti it  oliti a amiliare 
er oltre mezzo se olo os rando il resto del r o  ello di Pa anino 
or esio  an e li reditore e a altatore del om ne  i tratta dell ni o 

li na io in rado di in rementare enormemente il ro rio atrimonio in 
na ase di sta nazione e onomi a ale la se onda met  del se olo  

in i Pa anino  rota onista di os i i in estimenti finanziari  e li 
ro rano n n mero im ressionante di in ari i oliti i  a endone ne li 

anni ettanta il mem ro i  in ista dei or esio
lla morte di Pa anino i d e fi li mas i ereditano non solo il atri

monio i  onsistente ra elli dei or esio tri li ato dal adre in meno 
di n entennio  ma an e la reminenza oliti a all interno della arente
la  di i sono li es onenti di s i o fino ai rimi anni del se olo  m
e nati no ome legum doctor e l altro ome fi iale si norile  omaino 

e ior io si s edono nel ri o rire le ma iori ma istrat re ittadine e 
finanziare in rima ersona il om ne on n altissima re enza  al 

 Le carte dello Archivio arcivescovile  do    
 Libri consiliorum 1351-1353. Trascrizione e regesto degli Ordinati comunali  a 

ra di  aima  orino    Libri consiliorum 1365-1369. Trascrizione e 

regesto degli Ordinati comunali  a ra di  aima  orino     
Libri consiliorum 1342-1349  Trascrizione e regesto degli Ordinati comunali  a ra di  

 enedetto  orino     o  ez  orte  aterie oliti e er ra
orto all interno  Proto olli dei otai della orona  Proto olli d ali serie rossa  n    
r  o  ez  orte  aterie oliti e er ra orto all interno  Proto olli dei otai della 

orona  Proto olli amerali serie nera  n    r
  arte iolte  n    Libri consiliorum 1380-1383. Trascrizione e 

regesto degli Ordinati comunali  a ra di  aima    onardi  orino    
olo ra  e  li in ari i s olti sono i  di in anta  mentre om lessi amente 

nei d e de enni di atti it  oliti a Pa anino ri o re almeno attro olte la ari a di la
ario pro hospicio  la ma iore ma istrat ra ittadina  l fine di onsolidare la ro ria 
osizione di s i o e al tem o stesso in irt  del r olo oliti o s olto  ne li stessi anni e li 
on ede al om ne n o i restiti e rende arte a tredi i aste di redditi om nali

 omaino  i di e in alle di sa e nel ana ese  o  ez  ri nite  amera 
dei onti  Piemonte  onti delle astellanie  art   ar   m   rot    li fi ra in 
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rin i io del attro ento si assiste  t tta ia  a n n o o riassetto de li 
e ili ri arentali  on altri d e rami dei or esio arti olarmente atti i in 
am ito finanziario e sostit is ono la dis endenza di Pa anino ai erti i 
oliti i della arentela e dell lite

 Il primato del patrimonio

e il finanziamento del om ne ra resenta la rin i ale ia di as esa 
oliti a e so iale  il attore entrale nel determinare i de lini amiliari e 

a elerare il ro esso di ri am io del eto diri ente torinese risiede nella 
tras ormazione delle rati e di s essione a t tela del atrimonio ami
liare  m tamento a s a olta strettamente olle ato alle tras ormazioni del 
ontesto oliti o e so iale  el orso del attro ento in atti il osto della 
arte i azione oliti a si a sem re i  ele ato e  ontest almente alla re

s ita della itt  ome sede del n o o Studium e entro amministrati o della 
arte s al ina del d ato  n o i ittadini finanziariamente om etiti i si 

inseris ono nelle istit zioni  
Per itare solo n esem io  il mer ante er ellese omeni o ara

elli  tras eritosi a orino alla fine de li anni renta del attro ento  a
ista nell ar o di o i anni n in ente ro riet  ondiaria  intra rende 

im rese di analizzazione delle a e nell area oltre la ora  arte i a 
a li a alti del om ne e ottiene la oo tazione in onsi lio  e on

meno di ent anni almeno die i olte reditore o a altatore del om ne  Libri consiliorum 

1376-1379. Trascrizione e regesto degli Ordinati comunali  a ra di  onardi   
atto onti oni  orino    Libri consiliorum 1380-1383    

   Libri consiliorum 1384-1386. Trascrizione e regesto degli Ordinati 

comunali  a ra di  aima   nesti  orino      rdinati  
ol     ol    r  ol     olo ne li anni ttanta ri o re 

oltre ento in ari i  lo stesso n mero ri o erto da t tti li altri or esio sommati ra loro  
nalo a la re enza dei restiti e a alti da arte di ior io  e  r non e a liando il 

ratello   n o amente l es onente di s i o del r o arentale  Per la arriera di fi iale 
di ior io r  o  ez  ri nite  amera dei onti  Piemonte  onti delle astellanie  art  

 m   rot   art   m   rot    art   ar   m   rot    o  ez  ri nite  
amera dei onti  a oia  in   o lio  m   arte 

 a on essione dello stat s di habitator a omeni o ara elli  do mentata in 
 rdinati  ol     Patrimonio e a alti  ollezione  ol   

  ol    r  ol    r   rdinati  oll    
r  ol    r
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se enze della sta nazione e onomi a di fine re ento e l esi enza di 
re ere la on orrenza finanziaria di arte di esti n o i ittadini  orti 
non solo dei ro ri a itali  ma s esso di am izioni non es l si amente 
lo ali  ind ono li es onenti dell lite torinese ad adottare nel se olo 

 sistemi di s essione olti alla onser azione e all in remento di 
atrimoni e in estimenti  essenziali er arantire la reminenza oliti
a  an ora di i  nei asi in i l assenza o la de olezza della arentela 

es on ono li indi id i al ris io di de lino
a s artizione dell eredit  in arti ali ra t tti i fi li di entram i i sessi  

de retata da li tat ti del  si trad e di atto er t tto il re ento in na 
l ralit  di orme s essorie  e on er ono er  nel se olo se ente erso 
na netta redominanza dell indi isione  ella se onda met  del se olo  

si onstata in atti la om resenza di di ersi sistemi di s essione  ariamente 
adottati se ondo le enerazioni  le esi enze e onomi e  le asi del i lo di 
ita della ami lia e le strate ie dei sin oli rami arentali  ali sistemi sono 

ri ond i ili a tre modelli rin i ali  di isione  indi isione  orme miste
el rimo aso  in ottem eranza alle norme stat tarie  alla morte del 

adre l intero atrimonio  distri ito in arti ali ra li eredi  e e
stis ono i eni a tonomamente  a isis ono na ro ria a itazione e or
mano n lei domesti i distinti  r ontin ando s esso a i ere in ase ra 
loro i ine  esto sistema  in rementando la ramifi azione delle sin ole 
linee di dis endenza  d  ma iori aranzie di d rata al r o arentale  
ma al tem o stesso ne inde olis e ro ressi amente la solidit  e onomi a  
er ia di ri et te rammentazioni del atrimonio amiliare  a di isione 
om leta dei eni  ontro rod ente in n otti a di onser azione e in re

mento delle ri ezze   d n e ro ressi amente a andonata in a ore 
de li altri d e modelli  i  ade ati a ar ronte alla ontin ente sit azione 
e onomi a e alla om etiti it  dei n o i ittadini  

 Torino e i suoi statuti   
 i sistemi di eredit  si edano i lassi i Family and Inheritance. Rural Society in 

Western Europe 1200-1800  ed   J. ood   irs  P  om son  am rid e  
Famiglia e mutamento sociale  a ra di  ar a li, Bolo na   elille  Famiglia 

e proprietà nel Regno di Napoli  orino  e i i  re enti P  a ri e  La famille en 

Gévaudan au XVe siècle (1380-1483)  Paris   ta leton  Family Strategies: Pat-

terns of Inheritance  in ontin it  and an e      La famiglia 

nell’economia europea. Sec. XII-XVIII  a ra di  a a io i  irenze   an te
enseel  Kinship, Property, and Identity. Noble Family Strategies in Late-Medieval Zeeland  
in o rnal o  amil  istor     
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l ontrario  l indi isione re ede il mantenimento di t tto il atri
monio in om ne ra li eredi  e i ono sta ilmente sotto lo stesso tetto  
dando ori ine a ami lie om lesse e ossono om rendere di erse ene
razioni  indi isione om orta non solo la oa itazione di t tti li eredi e 
la estione om ne di rendite e atti it  e onomi e  ma s esso  so ratt tto 
nel attro ento  n solo matrimonio er enerazione  al fine di ontenere 
la dis ersione dei eni e arantire la ri rod zione e onomi a della ami lia  

i tratta di na transizione erso i sistemi del ede ommesso e della ri
mo enit ra  i an ora non sta ilizzata  dal momento e non sem re  il 
rimo enito a s osarsi e e i ratelli eli i non sono es l si dalla estione 

del atrimonio n  dalla residenza nell a itazione di ami lia  e nel medio 
termine esta rati a onsente di reser are la ri ezza del ramo arentale 
e di onse enza lo stat s oliti o e so iale  s l l n o eriodo tende ine
ita ilmente a rendere esti r i arentali i  ra ili dal nto di ista 

demo rafi o  es onendoli ri et tamente al ris io di estinzione
na terza o zione  data dalle ossi ili a li azioni di n sistema 

misto  in i na ota aria ile del atrimonio  onser ata pro indiviso  
ma li eredi adottano residenze se arate  a istando n o e ase  se ne es
sario  o di idendo  ando ossi ile  la asa di ami lia in d e a itazioni 
distinte er arantire la ostit zione di n lei domesti i indi endenti  e
sto sistema  adottato nel re ento er lo i  da ami lie di ommer ianti 
nell intento di mantenere indi isi otte e o an i del mer ato e relati i 
a itali   a li ato nel se olo s essi o er mantenere intatta la ro rie

t  ondiaria  s esso in on omitanza on onsistenti in estimenti olti a 
reare ossedimenti i  estesi e om atti e a in rementarne la rod tti it  

mediante la ostr zione di o ere irri e   sistemi di di isione arziale dei 
atrimoni si tras ormano d n e nel attro ento nella rin i ale sol

zione all ine fi a ia della di isione inte rale dell eredit  e al ontem o ai 
ris i demo rafi i rodotti dall indi isione  

 Per na sintesi relati a alle di erse orme di ami lia e a li st di s lle str tt re 
amiliari r   ar a li  Sotto lo stesso tetto. Mutamenti della famiglia in Italia dal XV al 

XX secolo  olo na   
 P r tenendo onto delle la ne della do mentazione notarile  non sem ra an ora 

attestato a esta data a orino il ri orso al ede ommesso  di ersamente da anto a iene 
in altre aree  r  Fidéicommis. Procédés juridiques et pratiques sociales (Italie-Europe, 

Bas Moyen Âge-XVIIIe siècle)  a ra di  a ard   ella itis  P  anaro  in 
lan es de l ole ran aise de ome  talie et diterran e modernes et ontem oraines  
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all inizio del se olo  il m tamento nei sistemi di s essione 
oin ol e la ma ior arte dell lite oliti a  senza distinzione di eto  
on er ent ali di indi isione e  ris etto al  delle ratrie ensite nel 

 res ono fino al  nel  e ra i n ono il  del  a 
s elta di ri ile iare il atrimonio ris etto alla dis endenza a oris e in 
na rima ase il s esso e onomi o e oliti o dei rami  ma ne inde o

lis e s l l n o eriodo le str tt re amiliari  a mentando note olmente il 
ris io di estinzione er man anza di eredi

esto ro esso alimenta da rima n ri am io interno alle arentele 
e om on ono l lite d e tre entes a e ne a elera in se ito l estinzio

ne  a orendo os  il rinno amento del or o oliti o ittadino  a s om
arsa di al ne linee enealo i e in atti onsente in n rimo momento 

l in resso nelle istit zioni di om onenti arentali se ondarie  se ondo 
le dinami e ill strate in re edenza  os  e n a arente ontin it  nei 
o nomi ela realt  in ostante m tamento  ata la ra ilit  delle str tt re 
amiliari  ro ressi amente an e i rami emersi i  re entemente las iano 

s azio a n o i indi id i  e nella se onda met  del attro ento danno 
ita a n lite dalla fisionomia ro ondamente di ersa   fine attro en

to in atti la asi totalit  delle arentele e anno ostit ito l ossat ra 
dell lite nel tardo edioe o  ormai estinta o emi rata  las iando s a
zio all as esa di n n o o eto diri ente om osto er lo i  da i risti  
mer anti finanzieri e a o ati ro rati

l radi ale rinno amento della so iet  oliti a torinese ontri is o
no d n e elle stesse strate ie adottate er reser are il atrimonio e la 
osizione so io oliti a della arentela  e  a elerando il de lino demo
rafi o del e io eto diri ente  innes ano n me anismo di ri am io 
e di err  elemento ostante dell lite oliti a di t  moderna  a n o a 

 inami e analo e si ris ontrano an e altro e ra tardo edioe o ed t  mo
derna   ineo  Formazione delle élites urbane nella Sicilia del tardo medioevo: ma-

trimonio e sistemi di successione  in aderni stori i      d  Nobiltà 

di stato. Famiglie e identità aristocratiche nel tardo medioevo. La Sicilia  oma  
P  anaro  Familia est substantia»: la trasmissione dei beni nella famiglia patrizia  in 
Edilizia privata nella Verona rinascimentale  a ra di P  anaro  P  arini   aranini  

ilano     a ard  La circulation des biens à Venise. Stratégies pa-

trimoniales et marché immobilier (1600-1750)  ome    ss  Kinship in Europe. 

Approaches to long-term development (1300-1900)  ed    a ean   e s er   
at ie  e  or  ord  art 

 ar ero  Un’oligarchia urbana    P  erlin  Torino durante l’occupa-

zione francese  in Storia di Torino  ol     in art   



Marta Gravela

lite e si a onfi rando dalla se onda met  del attro ento  il r tto 
dei am iamenti oliti o istit zionali e anno reso ro ressi amente la 
itt  n olo attratti o di ro essionisti del diritto e nzionari e e anno 

s into il e io eto diri ente a er are sol zioni er renare il ro rio 
de lino  n e razie alla ri orma d ale del  e in rementa le er
mente il n mero dei onsi lieri ed estende l a esso a n ma ior n mero 
di es onenti del Po olo  il onsi lio ittadino am ia radi almente an ora 
na olta nei de enni entrali del se olo  n o amente interessato da 
na mo ilit  di r o

 Conclusioni

analisi ondotta a mostrato ome i m tamenti e in estono l lite 
torinese tre attro entes a non orris ondano all imma ine di irri idi
mento so iale om nemente attri ita a esto eriodo  on solo la mo i
lit  interna alle arentele del eto diri ente alimenta n ontin o ro esso 
di ri am io  ma si osser ano asi di ro ondo rinno amento nelle istit zio
ni  aratterizzate dalla sostit zione di interi r i di onsi lieri on n o i 
indi id i  esti a i endamenti dei erti i sono strettamente le ati a at
tori oliti i  a n lato la lotta azionaria ne li anni renta del re ento e 
le strate ie adottate er onser are la reminenza oliti a nel attro ento 
sono il motore del de lino di am ie as e del eto diri ente  dall altro il 

oto e in este d e asi si rea nelle istit zioni  immediatamente ol
mato da n o i r i  la i as esa e a ermazione a iene s esso median
te il finanziamento del om ne  l ro della arte i azione oliti a

esti ri am i ridefinis ono di olta in olta la str tt ra so iale 
dell lite  e dalla fisionomia ortemente aristo rati a del rimo re
ento  on n ele ato n mero di milites e si nori e dali in r ati  ass me 

nella se onda met  del se olo aratteri s i atamente o olari  an e 
ne li hospicia re al ono ormai notai e ommer ianti  er a isire nel 
orso del se olo s essi o na orma an ora di ersa  sem re i  le ata 

all ni ersit  e al nzionariato sa a do  ontest almente am iano an
e le dinami e e re olano la mo ilit  e i riteri er definire la remi

 l ro edimento  edito in  oin  Raccolta per ordine di materie delle 

leggi, editti, manifesti ecc. pubblicati dai Sovrani della Real Casa di Savoia fino all’8 di-
cembre 1798   orino   
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nenza so iale  e il redito ontin a a io are n r olo ondamentale  la 
ro ressi a dis re azione delle arentele a emer ere altri anali di as esa 

so iale e oliti a  ra i s i ano le ro essioni i ridi e  al tem o stes
so  ro rio este ro essioni ir os ri ono n n o o r o eminente  

e a fian a e in arte sostit is e nel redominio oliti o e so iale an e 
li hospicia i  im ortanti

n este dinami e il r olo del rin i e  a l n o mar inale  tanto 
e ness na di erenza sem ra a ertirsi a li ello lo ale on l annessione 

del rin i ato al d ato di a oia nel  ei de enni se enti  t tta
ia  l in enza dei d i si a i  si nifi ati a  non tanto attra erso n 

inter ento diretto nella oliti a ittadina  anto i ttosto nella ri ad ta 
e a s l l n o termine la s elta di are di orino il entro reminente 

dell area s al ina del d ato  e determina non solo il rad ale m ta
mento dell lite  ma tras ormazioni i  ro onde nella ittadinanza

  ilani  Il peso della politica sulla mobilità sociale (Italia comunale, 1300 ca.)  
in La mobilità sociale nel medioevo   

  t m o  Spazi urbani e gruppi sociali (1536-1630)  in Storia di Torino  ol  
  




