
La Biblioteca di storia e cultura
del Piemonte

Un’istituzione sorta nel 1956 per contribuire a colmare 
il vuoto lasciato dalla distruzione delle raccolte di storia locale 
provocata dall’incendio del 1904 alla Nazionale di Torino
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La Biblioteca di storia e cultura del
Piemonte, appartenente alla Provin-
cia di Torino e specializzata in Sto-
ria del Piemonte e degli antichi stati
sardi, venne istituita nel 1956 dal-
l’Amministrazione provinciale tori-
nese, con sede nel Palazzo Dal Poz-
zo della Cisterna.
L’avvio di una raccolta di libri di ar-
gomento non esclusivamente am-
ministrativo all’interno della Provin-
cia di Torino avvenne sotto l’im-
pulso dell’allora presidente dell’i-
stituzione, Giuseppe Grosso (Tori-
no, 1906 – Villach, 1973), con lo sco-
po di documentare, nel modo più
completo possibile, la cultura (spe-
cialmente storica) del Piemonte e
degli antichi stati sardi (Savoia, Ge-
novese, Chiablese, Delfinato, Valle
d’Aosta, Sardegna). 
Grosso, che fu anche sindaco di To-
rino e docente di diritto romano
presso l’Università torinese, era pro-
babilmente mosso dall’esigenza cul-
turale di colmare il vuoto lasciato
dal disastroso incendio che nel 1904
aveva distrutto le raccolte di storia
locale della Biblioteca nazionale di
Torino. 
Nella seduta del consiglio provin-
ciale del 30 novembre 1956 Gros-
so sosteneva: 

Ho ritenuto opportuno […] istituire
presso la nostra sede una bibliote-
ca specializzata in problemi locali,
e cioè della storia locale piemonte-
se, nell’impostazione dei vari pro-
blemi locali, storici, economici, fol-

cloristici, dialettali, ecc. Questa bi-
blioteca, nuova credo nel suo gene-
re (per Torino città mi pare esista
qualcosa di simile in alcune biblio-
teche come la Civica, ma per l’inte-
ra provincia e il Piemonte, no) non
si può naturalmente improvvisare:
occorrerà raccogliere pazientemen-
te i volumi ricorrendo agli antiqua-
ri ed alle biblioteche private.1 

Nell’opera di riorganizzazione del-
la Biblioteca, Grosso si avvalse an-
che della consulenza di alcuni im-
portanti storici della locale Univer-
sità, come Luigi Firpo, Franco Ven-
turi, Walter Maturi, Guido Quazza.
L’iniziativa ebbe successo: alla fine
del 1958 i volumi erano già oltre
9.000.2

L’anno successivo Grosso invitò nu-
merosi docenti universitari dell’Ate-
neo torinese a depositare presso la
Biblioteca le tesi di laurea di argo-
mento piemontese (che oggi sono
ormai attorno al migliaio). Sempre
nel 1959, iniziarono anche ad af-
fluire importanti materiali archivi-
stici, come il fondo dei marchesi
Carron di San Tommaso,3 a cui se-

guì l’acquisizione dell’archivio di
Lorenzo Valerio, comprendente circa
2.000 lettere, tra cui quelle a firma
di Massimo d’Azeglio, Nino Bixio,
Brofferio, Cavour (13 lettere), Fa-
rini, Garibaldi (45 lettere), Giober-
ti, Mameli, Manzoni, Mazzini, Mi-
chelet, Vittorio Emanuele II, ed al-
tri importanti personaggi del no-
stro Risorgimento.4

Una discreta parte del materiale ve-
niva intanto acquistata sul mercato
antiquario.5

Nel 1961 pervenne il lascito del-
l’avvocato e politico canavesano
Giorgio Ermanno Anselmi (Valper-
ga, 1873 – ivi, 1961), consistente in
una raccolta libraria eclettica,6 solo
in parte dedicata al Piemonte, che
venne conservata isolata e non man-
tenuta nella sua interezza (fu infat-
ti decurtata dei volumi di cui la Bi-
blioteca già disponeva, acquisendo
circa cinquemila volumi, tra cui una
quarantina di cinquecentine). Del
pregevole fondo è di particolare in-
teresse l’ampia collezione di pub-
blicazioni sulla viabilità montana e
la navigazione interna, materie giu-
stificate dall’attività di Anselmi, che
fu instancabile promotore di opere
pubbliche.
L’espansione delle raccolte conti-
nuò nei primi anni Sessanta con
l’acquisizione dei fondi archivistici
Luigi Colla, Leonetto Cipriani, Ema-
nuele Marliani, Bertini, e delle carte
di Giuseppe Baruffi, di Federigo
Sclopis, di Riccardo Sineo (con al-
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opere di Ugo Foscolo con dedica
dell’autore, oppure con lettere alle-
gate che hanno seguito il destino
del libro. Segnalo in particolare la
prima edizione del discorso Del-
l’origine dell’Ufficio della Letteratu-
ra, Milano 1809, con dedica auto-
grafa ad Ignazio Martignoni e lette-
ra di accompagnamento di Fosco-
lo; altra copia della stessa opera
con dedica autografa ad Ippolito
Pindemonte; una copia dei Sepolcri
con altra lettera autografa di Fosco-
lo allo stesso Martignoni e minuta
di risposta; una copia dei Sepolcri
appartenuta a Giambattista Giovio
con l’indicazione “libro inviatomi
in dono dal Sig. Ugo Foscolo nel
genajo 1809”, un’altra edizione dei
Sepolcri con indicazione “Dono
dell’autore 1808”. La serie delle de-
diche prosegue con Leopardi (che
dona una copia delle Lettere di Ur-
bano Lampredi ad Angelo Mai), con
Tommaseo (su Bellezza e Civiltà,
Firenze 1857), con Silvio Pellico (su
Francesca da Rimini, Milano 1818),
legato con una edizione del volu-
me di G. Briano sulla vita di Pellico
che contiene un autografo dello
scrittore, e con quella, quasi incre-
dibile, di Francesco Macola a Felice
Cavallotti su una copia del volume
Come si vive nell’esercito e nella

tre lettere di Cavour, Garibaldi, Gio-
berti ecc.) e di Riccardo Arnò. 
Il 20 maggio 1964 la Biblioteca fu
aperta al pubblico, già con una no-
tevole sezione archivistica riguar-
dante il nostro Risorgimento.
La caratterizzazione fortemente “pie-
montese” dell’istituzione fu scon-
volta dall’importantissima acquisi-
zione, avvenuta nel 1966, del fon-
do appartenuto al noto bibliofilo Ma-
rino Parenti (Asola, 1900 – Firen-
ze, 1963), noto autore di una set-
tantina di opere di argomento bi-
bliografico, ed anche collaboratore
dell’Enciclopedia Italiana. Il fon-
do, acquisito grazie alla segnalazio-
ne e successiva mediazione del già
citato storico Luigi Firpo (Torino,
1915 – ivi, 1989), riguardava la rac-
colta libraria e l’epistolario di Pa-
renti; era di natura estranea al ca-
rattere delle collezioni, ma Firpo
era giustamente preoccupato di sal-
vaguardare una preziosa raccolta
che rischiava di essere smembrata
e dispersa.
La biblioteca personale di Parenti
risultava composta da oltre 12.000
volumi, molti dei quali di pregio,
riguardanti in buona parte la lette-
ratura italiana (in particolare l’Otto-
cento e soprattutto l’opera del Man-
zoni), la storia del libro, e le arti
grafiche (da segnalare la Bibliopea
o sia l’arte di compor libri di Carlo
Denina, Reycends, 1776). A parte
stava la raccolta di circa 800 prime
edizioni ottocentesche, con libri ed
opuscoli spesso rari o introvabili,
come la prima edizione del Pinoc-
chio di Collodi. 
Collezionista appassionato, Parenti
aveva sicuramente in grande misu-
ra il gusto dell’unicità, e la ricca li-
breria conservata dalla Biblioteca
lo dimostra: 

una copia dei Canti orfici di Dino
Campana nell’edizione di Marradi
maltrattata dall’autore, è un esem-
pio tipico di ciò che Parenti poteva
concepire in fatto di acquisti subli-
mi. Analogo gusto per il pezzo uni-
co ritroviamo nella presenza di

marina, del 1884 (quattordici anni
dopo Macola uccise Cavallotti in un
duello). Vi sono inoltre autografi
manzoniani, due dediche di Pascoli
(una, ad una amica inglese [in cui
il poeta anglicizza il suo nome in]:
“John Pastures”), di Verga (a Di Gia-
como su Mastro don Gesualdo) e
un D’Annunzio “A Gabriellino. Ma-
rina di Pisa 2.5.1910” su Forse che sì
forse che no.7

L’epistolario di Parenti, in assoluto
uno dei più ricchi del Novecento,
raccoglieva oltre 25.000 lettere in-
viate da più di 1.600 corrispon-
denti, molti dei quali rappresenta-
no figure tra le più rappresentative
della cultura italiana nel periodo
dagli anni Venti fino al 1963. Tra di
essi infatti figurano: Antonio Ban-
dini (58 lettere), Carlo Betocchi (76),
Anton Giulio Bragaglia (56), Aldo
Camerino (177), Enrico Falqui (102),
Luigi Firpo (57), Renzo Frattarolo
(79), Giovanni Gentile (344), Ma-
rio Missiroli (53), Vito Pandolfi (117),
Dino Provenzal (41), Ireneo Sanesi
(66), Sergio Tofano (50), Orio Ver-
gani (135), ed altri, rappresentati
da un minor numero di missive.  
Il grande bibliofilo raccolse poi una

Palazzo Cisterna, sede della Biblioteca
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notevole collezione di lettere auto-
grafe, la “Raccolta autografica Pa-
renti”, comprendente esemplari a
firma di grandi personaggi della cul-
tura e della storia italiana, quali
Belli, Capuana, Carducci, Cattaneo,
Cesarotti, Cavour, Collodi, D’An-
nunzio, D’Azeglio, De Amicis, De
Roberto, De Sanctis, Foscolo, Man-
zoni (5 lettere), Mazzini, Monti, Pa-
scoli, Pellico, Pindemonte, Pirandel-
lo, Puccini, Serao, Tommaseo, Verga
ed altri.
Per meglio far fronte ai numerosi
problemi organizzativi, notevolmen-
te accresciuti con l’acquisizione del
Fondo Parenti, nel 1966 l’istituzio-
ne si diede una “Commissione di
Sovrintendenza”, “all’epoca compo-
sta dal presidente della Giunta avv.
Oberto e da Filippo Arrigo, Dome-
nico Zaaruolo, Ferdinando Prat, Car-
lo Trabucco, Luigi Firpo, Amilcare
Cicotero, Piercostanzo Reineri ed
infine dalla Sovrintendente biblio-
grafica Marina Bersano Begey”.8

Nel settembre 1967 vennero dona-
te alla Biblioteca anche la libreria
e l’archivio della nobile famiglia ca-
navesana Giulio, i cui materiali più
importanti erano quelli appartenu-
ti al matematico e patriota Carlo
Ignazio Giulio (Torino, 1803 – ivi,
1859), che fu anche Rettore dell’Uni-
versità torinese.9 Molte le opere di
pregio relative all’arte tipografica del
Settecento. Da segnalare anche i pre-
ziosi manoscritti relativi agli studi
di ingegneria, di economia e di sta-
tistica del personaggio, in gran parte
inediti.
Nello stesso anno pervenne anche
la biblioteca personale del tipogra-
fo, giornalista e storico del mazzi-
nianesimo Terenzio Grandi (Valen-
za, 1884 – Torino, 1981), costituita
da mezzo migliaio di volumi. 
Per la loro sostanziale estraneità al-
l’argomento piemontese, sia il Fondo
Parenti sia il Fondo Giulio furono
conservati a parte, mantenendoli
isolati dalle altre raccolte. 
Sempre nel 1967 giunsero anche
le carte dello storico e politico Do-
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menico Berti (Cumiana, 1820 – Ro-
ma, 1897), conservate in 14 faldo-
ni, e relative a lettere e schede ed
appunti riguardanti le opere dello
studioso (riguardanti specialmente
Pico della Mirandola, Copernico, Gior-
dano Bruno, Tommaso Campanella). 
Dal 1968 (e fino al 1975) la dire-
zione della Biblioteca venne assunta
da Maria Rosaria Demicheli Pacì,
in precedenza già presente con al-
tre mansioni.10

L’anno successivo venne donato un
fondo di 350 tra libri ed opuscoli
appartenuti a Umberto Griffini, di
carattere storico-militare (specie sul
Risorgimento e la Prima guerra mon-
diale).
Verso il 1980, sotto le gestione di
Zita Maria Gay, la consistenza del
patrimonio era salita a 114 volumi
manoscritti, 3 incunaboli, e 52.000
volumi ed opuscoli.11

Alla fine del 1988 la Biblioteca aderì
a SBN; il ritmo di accrescimento
delle raccolte era all’epoca di circa
1.500 volumi all’anno. 
Attorno al 1990 l’istituzione dispo-
neva infatti già di “99 manoscritti,
circa 68.000 edizioni a stampa pre-
valentemente dei secoli XIX-XX,
2.273 periodici di cui 160 in corso,

33 fondi archivistici per complessi-
vi 595 faldoni”.12

Nei primi anni Novanta ci fu l’ac-
quisizione della libreria personale
e dell’archivio della studiosa Augusta
Lange (Torino, 1908 – ivi, 1995),
funzionaria degli Archivi di Stato
piemontesi ed autrice di importan-
ti studi di carattere storico-artisti-
co. Si trattava in dettaglio di oltre
1.200 opere, in prevalenza testi di
archeologia e storia dell’arte, con
ottima documentazione riguardan-
te il Barocco piemontese (in parti-
colare attorno alle figure degli ar-
chitetti Filippo Juvarra, Guarino Gua-
rini, Bernardo Vittone, e del pitto-
re Jacobino Longo, che furono og-
getto di monografie da parte della
Lange). Per quanto riguarda l’archi-
vio della studiosa, si tratta di circa
120 faldoni di materiali di studio,
comprendenti appunti, note, sche-
de, abbozzi di relazioni, fotografie
e fotocopie di documenti, utilizza-
ti dalla Lange in quarant’anni di la-
voro di ricerca.
Nel 2001 è stata acquistata da un
collezionista torinese una raccolta
di circa un migliaio di pezzi relati-
va a testi in dialetto piemontese,
editi dal 1564 al 1930. Nello stesso

Scalone d’onore di Palazzo Dal Pozzo della Cisterna, che ospita la Biblioteca
di storia e cultura del Piemonte
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anno è stato acquisito anche il fon-
do archivistico dell’ingegner Camillo
Riccio (Torino, 1838 – ivi, 1899),
costituito da oltre 200 documenti
relativi ad edifici piemontesi.13

Nel 2002, donato dalla Provincia di
Torino, è pervenuto l’archivio del-
l’ingegner Carlo Mario Zuccarelli,
riguardante le progettazioni da lui
effettuate a Torino e in Piemonte
dagli anni Venti agli anni Sessanta
del Novecento.
L’anno seguente è stato acquistato
il Fondo librario “Campini - Tumi-
no”, comprendente oltre 3.000 ope-
re provenienti dalla biblioteca di
Elena d’Orléans, duchessa d’Aosta,
edite dal XVI secolo. Del fondo
fanno parte anche gli interessanti
resoconti dattiloscritti dei viaggi
compiuti dalla duchessa in Africa
negli anni Venti e Trenta, sempre
del Novecento.
Nel 2004 è giunta in Biblioteca, per
lascito testamentario, la raccolta “Val-
do Fusi”, comprendente circa 2.000
volumi e vario materiale archivisti-
co, frutto dell’attività giornalistica,
politica e forense di Fusi, perso-
naggio di rilievo della Resistenza
torinese. 
Nel corso dello stesso anno è stata
donata la raccolta “Umberto Ber-
tagna”, formata da oltre 5.000 ope-
re sull’arte, l’architettura e l’urbani-
stica del XX secolo. Il fondo com-
prende anche l’archivio di Umber-
to Bertagna (con documentazioni
fotografiche e fascicoli manoscritti
relativi all’architettura e all’arte dal
Seicento all’Ottocento in Piemon-
te), nonché l’archivio di Armando
Melis (ricco di corrispondenze, no-
te e fotografie, pertinenti all’attivi-
tà di architetto e urbanista di Me-
lis, attivo dagli anni Venti agli Cin-
quanta. 
Nel corso del 2009, sono stati ef-
fettuati i lavori per l’ampliamento
dei locali, acquisendo nuovi spazi
all’interno del Palazzo dal Pozzo
della Cisterna. Nel febbraio 2010
sono state così aperte al pubblico,
nell’ala settecentesca del palazzo

che si affaccia su via Carlo Alberto,
le nuove sale dove hanno trovato
posto i fondi librari e gli archivi
Giulio, Anselmi e Parenti.
La Biblioteca, attualmente diretta da
Monica Cuffia, dispone oggi – oltre
a 34 fondi archivistici – di un patri-
monio librario di 125 manoscritti,
oltre 100.000 volumi ed opuscoli,
11 incunaboli, 350 cinquecentine,
1.200 tesi di laurea (discusse a par-
tire dal 1938), 254 spartiti musicali,
347 carte geografiche, 482 stampe,
375 unità di grafica d’autore, un mi-
gliaio di fotografie, e 2.303 periodi-
ci di cui 100 correnti. 
La parte più rilevante delle raccol-
te costituisce la “Sezione piemon-
tese”, riguardante la storia del Pie-
monte (e della Valle d’Aosta) in tutti
i suoi aspetti: artistici, letterari, po-
litici, scientifici, folcloristici. 
Tra i testi di maggior pregio e rari-
tà, occorre citare il “testo unico”
legislativo della Savoia del Quat-
trocento, i Decreta Sabaudiae du-
calia tam vetera tam nova di Pie-
tro Cara (Torino, Giovanni Fabbri,
1477), l’Arbor vitae crucifige Jesu
del francescano Ubertino da Casa-
le (Venezia, Andrea Bonetti, 1485),
la Summa casuum conscientiae più
nota come Summa Angelica di An-
gelo da Chivasso (Chivasso, Giaco-
mino Suigo, 1486),14 le Satire di Gio-
venale (Torino, Nicolao De Bene-
dictis e Jacopino Suigo, 1494), le
Vitae Patrum (Venezia, Nicholai
de Franckfordia, 1512), le Oratio-
nes di Pietro Cara (Torino, Pietro
Paolo Porro, 1520), L’Italia illustrata
di Flavio Biondo (Torino, Bernar-
dino Silva, 1527), il Libro del Pere-
grino di Jacopo Caviceo (Vercelli,
Giovanni Maria Peliparis, 1531),
ancora le Satire di Giovenale (Ivrea,
Filippo Ardizzone, 1554), le Ora-
tioni militari di Remigio Fioren-
tino (Venezia, Giolito de’ Ferrari,
1560), il Digesto nuovo di Bartolo
Alfani (Torino, Nicola Bevilacqua,
1574), il De Universali Stirpium Na-
tura di Giovanni Costeo (Torino,
eredi di Nicolò Bevilacqua, 1578),

il Tractatus de peste dell’Amigoni
(Alessandria, Ercole Quinciano, 1579),
i Fasti di Ovidio (Lione, Grifo, 1589),
La Venaria Reale, palazzo di pia-
cere e di caccia di Amedeo di Ca-
stellamonte (Torino, Bartolomeo Zap-
pata, 1674), la Description des Al-
pes Grecques et Cottiennes ou Ta-
bleau historique er statistique de la
Savoie di Jean-François Albanis de
Beaumont (Paris, Impr. de P. Didot
l’Aîné, 1801-1802), recentemente ac-
quisita (1996), ed altri non meno
rari o importanti.
Tra i periodici conservati, in gran
parte riguardanti il Piemonte, oltre
alle raccolte di atti e memorie di
accademie e società culturali loca-
li (Accademia delle scienze, Acca-
demia di agricoltura, Deputazione
subalpina di storia patria), si se-
gnalano tra gli altri: il “Giornale di
Torino e notizie particolari”, il “Jour-
nal de Turin”, il “Courrier de Tu-
rin”, la “Gazette de Marengo”, la
“Gazzetta Piemontese”, il “Messag-
giere torinese”, l’“Annotatore pie-
montese”, il “Corriere biellese”, la
“Gazzetta di Susa”, la “Doria Ripa-
ria”, la “Sentinella del Canavese”, il
“Corriere Valsesiano”. 
L’istituzione svolge anche merito-
ria opera di spoglio degli articoli
riguardanti le materie di proprio
interesse, attività di fondamentale
rilevanza per le biblioteche specia-
lizzate in storia e cultura locale.
Partecipa inoltre al Censimento na-
zionale delle edizioni italiane del
XVI secolo; all’Archivio collettivo
nazionale delle pubblicazioni pe-
riodiche; al Catalogo dei periodici
delle biblioteche piemontesi; al
Catalogo dei libri italiani dell’Ot-
tocento (CLIO).
La Biblioteca Storica della Provin-
cia di Torino costituisce pertanto
un complesso documentario di fon-
damentale importanza per lo stu-
dio della storia dell’Italia nord-oc-
cidentale, arricchito inoltre – grazie
al Fondo Parenti – di interessanti
testi di bibliografia e di prime edi-
zioni dell’Ottocento.  
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Per informazioni:
Biblioteca di storia e cultura 
del Piemonte
via Maria Vittoria 12, 
10123 Torino
tel. 0118612725 – fax 0118612601
biblio1@provincia.torino.it
Responsabile: Monica Cuffia.
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The paper focuses on the Biblioteca di Storia e Cultura del Piemonte,
the most important library for books about Piedmont. It was reorganized in
1956 in Turin by Giuseppe Grosso, important italian cultural promoter.
The Library consists of about 100.000 volumes, from 15th century
editions to current publications. The collections now conserved include
those put together by Giorgio Ermanno Anselmi, Marino Parenti, Carlo
Ignazio Giulio, Augusta Lange, and others.
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