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- Rovereto nella prima metà del Settecento. Da G. BoonNny,, Curioses
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L' ACCADE,MIA ROVERE,TANA
DE,GI,I AGIATI

Nel la p iccola socic t r ì  rovcfct?ìna c l i  metà Sct tcccnto,  c l ' ie

ai nor-i nLrtnerosi fapl)rcscntanti clclla cLLìtLtr,t localc r;rpirriva

irrinrecliabilncntc retfiva e provinciaic, prer-rcìeva le tlossc,
propr io i r r torno a l lo  spal t iacc l t re del  sec<,1o,  un ' in iz iat iv i r  c lc-

st i l la ta r r  smLlovere i l  panorama intc l le t t r - ra le c lc l la  c i t t r ì  c le l la
qucrc ia.  Nc fLrrono ar tef ic i  c inquc g io i 'ar - r i  esponcnt i  c lc l  pa-

triziato Llrbano i c1r-Lali, iuitanclo Lln costLlule piltttosto cliffurscr

nci salotti clella buona società curopca, rì\ 'e\ '2r1lo clato vita ples-

s() casa Saibante acl tru vir,ace circcllo lctte rrrio.

Alla farniglia Saibrurte, una clellc piir i l lLrstri cl i Ror,ercto,

apl)artcncvan o cltrc eletnenti clcl gr,-rppc, : Fran cesco Antor-r i o,

crudi to a l l ier ,o c l i  ( ì i ro larno Tar tarot t i ,  e  Bianca Laura,  c le l la

qualc i  postcr i  vo l lero r i ler ,are soprat tut to le  v i r tù  c lonicst iche

di  r rogl ie  fec le le e maclrc  prcnr t t rosa,  t 'ua chc 1 5u1r 1s111pt ' )  g io

ctì una ftrnzione cli alto profi lo nel gove rno clel soclalizio, gr-ra

clagnanclo 1a stirra clei Tartarotti c clcl Nletirstirsio c ntcritanclcr

l 'a l t f i l iaz ione a l l 'Arcacl ia  c  ac l  a l t re prcst ig iosc accadetr ie  i ta-

l iane.  Loro socla l i  cr2rno l 'abate Cì iuscppc Nlat teo Fei icc
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Givanni, maestro cli logica e metafisica presso il locale ginna-
sio e cultore di poesia vernacolare; I'abate Gottardo Antonio
Festi, suo collega, stimato precettore della migliore gioventù
roveretana; il cavaliere Giuseppe Valeriano Vannetti, cui va
riconosciuto, nelle vicende accademiche, un ruolo preminen-
te. Rampollo di una famiglia di facoltosi mercanti, i l Vannetti
aveva studiato presso le migliori scuole del Tirolo tedesco e
quindi a Siena; tornato a Rovereto, si era fatto propugnat(rre
di un più intenso contatto fra coloro i quali, in una città votata
alla manifattura ed al commercio, intendessero coltivare gu-
sto artistico ecl interessi eruditi.

L'ideale del Vannetti incontrava un'esigenza che timida-
mente, da qualche tempo, si faceva strada tra i suoi concitta-
dini: un popolo industrioso al quale la produzione della seta
aveva donato un discreto benessere materiale e che comincia-
va a misurarsi con il problema della propria identità culturale
e con una crescente domanda di istruzione. Perno dell'evolu-
zione spirituale roveretana era da qualche decennio Girolamo
Tartarotti, i l letterato di ascendenza muratoriana che aveva
tentato, con scarsa fortuna, di dar vita ad un'accademia citta-
dina (dei Dodonei) e che tacciava liberamente la sua patria di
arrelratezzamorale, ma che intanto, in quella terra da lui con-
siderata <<solamente abbondante di seta, dibozzolie di bigattio,
si faceva efficace mercante di idee. Personaggio difficilmente
classificabile, intellettuale dalle mille sfaccettature, Tartarotti
era riuscito nella prima metà del secolo a creare intorno a
Rovereto una fitta rete di corrispondenza con le più aggiorna-
te sedi scientifiche e filosofiche d'Europa, a scompigliare le
poche ma salde certezze del sapere locale, a stimolare appas-
sionati e salutari dibattiti intorno a santi medievaii e a moder-
ne fattucchiere; sempre Tartarotti, per owiare alla principale
caîenza da lui individuata nella vita intellettuale di Rovereto.
aveva promosso I'attività tipografica richiamando da Verona
lo stampatore Pierantonio Be rno, e non aveva sdegnato di col-
tivare, salvo poi tenersene a rispettosa distanza, i migliori in-
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Fig.2 Girolamo Tartarott i  (1706 1761), i l  pr incipale intel lett t taÌe ror,eretano
clel Scttecento, maestro dcl Vannetti e dei Saibante , n'rai aggregato all'Acca-
demia. Ritratto eseguito da Girolamo Costantini,  ol io su tela, 1761, cl i  pro'
prietà dei Musei Civici cli lìovereto, in cleposito presso la Biblioteca Civica
di Ror,creto.
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gegni  c le l la  g iovane sencrazionc:  c l r rc l la ,  a l ) l )L lutc) ,  c lc i  Vannet t i
c  c lc i  Saibantc.

( ,ostot 'o ,  f i rccnclo pt 'c lpr ia  l 'aspi t 'az ione f r t r f  r ì r ( ) t t i rurr , ì  \ ' t :  ls ( )
uu sapefc apcf to a l  c iv i lc ,  s i  r iso lset 'o  a r la t 'c  vcstc prrb l> l ica

a l l a  p rop l i a  a t t i v i t : ì ,  t l as fo ln ranc lo  i l  soc la l i z i o  l e t t c ra r i o  i n
run ' , rccaclcnr ia.  L 'accacle nr ia  t ' r rppt 'cscutava a l lo la la  f  o t 'nr i r  p t ' i -

v i lcg i r r ta  r l i  agglcgazionc in tc l lc t tur ì le ,  r ì ( )1ì  so l tanto pc lc l r [ '  r ' i -
c , r lc , t r ' , t  lc  r tLr to levol i  o t 'nrc c lc l l ' r \ r 'c , rc l i , t ,  nr , t ,urchc pc lchó r ' i
s1 ' r on r l cv r r  a l l c  vocaz ion i  p i i r  f o l t i  r l c l l a  c r r l t r r t ' a  sc t t ecc l r t csc î :
, l r r  r r na  l r a l t c  i l  l r r r l i can rcn to  t e t ' r ' i t o t ' i r r l c .  i l  r l c s i c l c r i o  c l i  t r n  t ' i
so t ' g i l ncn to  s l r i l i t t u r l c  t r ì 1 l t ( )  l ) i i l  l o l t c  cy t r r rn to  l r i i r  l i r r r i t r r t o  c l r r
l ' o l i z zon tc  c i t  t  l r r l i no  (  cs l r l i c i t o  i n  t cn ( l i 1 l ì c1 r to , , r v r cb I r c  sc f  i  t  t ( )
poch  i  ann  í  t l opo  (  ì  i  L r sc l rpc  Va l c l i ano  V ru r  nc t t i ,  c l ' r ì  << l ' i s ve ! , l i a l '

s t r i l ' t ' s c rn1 ' t i t ,  l t , t ' r , , t l t l i  [ r t r o l r i  i ng t ' gn i  r u l c ( ) l ' i ì  i l c l l r t  I ) r t t l i r t r> ) :
c l ' r r l t r ' , t  p r t l t c ,  I ' c s i gcnz r r  c l i  r r n rp l i r u ' c  i p l o l r l i  c ( )n t l r t t i , I ' r r nc l i t o
, . l c l l ' t r on ro  r l i  c t r l t t r r ' , r  r r c l  t r t r ' r r 1 ' r c t ' t r . n ' i r  c ( ) s r ì l ( ) l ) o l i t r r  c l r c  l o  po
r t cssc  i n  ( ' ( ) l r t r r t t ( ) .  ( ) \ ' L l n ( l L r c  cg ì  i  s i  t r ' ( ) \ ' i r ssc ,  con  i ccn t t ' i  p i i r
v i v r t c i  c  r ' on  l c  c ( )1 ' l ' cn t i  c l i  l , cns i c l o  p i i r  r r uu i ,  r l n r r f t ' .

L r t  p t ' i r r r r  t ' i t r n i onc  l o t ' n r r r l c  c l c l l , r  ncon r r t r r  r r cc r r r l cn r i , r  c [ rbc
I r r o g o  i l  2 7  L l i c c n r b l c  I 7 5 ( ) .  r r l l r r  s o l r r  l ) r ' c s c r ì r r r  c l c i  c i n c l r r c
Ionc l r r t o t ' i .  [ - ' r r r r sp i c i o  r l i  v c r l c l c  r r ssoc i r r t i  r r l l ' i n r l r t ' es r r  i r l t l i  b r ro
n i  i ngcg r r i  r r on  t r r l r l i r  t r r t t r r v i r r  r r  l ' c r r l i z z ru ' s i :  I ' r r b r r t c  (  ì i r r r r b r r t r i s t r r
( ì r ' r t sc l  c  ( . l cn rcn tc  l J ru ' on i  ( l r r r ' , r l c r rb i r  , r r l c t ' i t ' ono  i l r n r c r l i a ta
n l cn l ( ' .  r ' i t r r g l i r r r r r l os i  i n  c l t r cs to  n ro r l o  t r n r r  pos i z i o r r t ' c l i  c r r i -
nc l l za ;  nc l  co rso  c l c l  1751 ,  g l r r z i c  r r l  t l c s i r l c r i o  c l i  c l r ' r r l c  r u r r r
l o l r t r s l l r  b r r se  r l i  s ( r c i ,  n ìa  ru rc l r c  r r l  l c i r l c  i r ' ì t c l ' c ss ( ' c l r c  I ' i n í z i r r t i -
v i r  vcn i v r r  l i s c r r ( ) t c r ì c l ( r  i n  e i t t r r .  l r r ' . ' r r , t  t l t r i n r l i  agg l cg l t t i  o l t l c
cc l r t ( )  L l ( )n l in i  r l i  cu l tLn ' r r ,  i r . r  g l r r r r  l ) ru ' tc  c l i  I ìovcr-cto n l r r  c( ) l r
s igni f icat ivc l ) l 'c Ìse l rze t lcnf inc c vc l ' ( rucs i .  t t 'a  c t r i  c l r rc l l r r ,  ins i
gnc.  c l í  Sc ip io i rc  N{af fe i  (s fo l ie t r  i r \ ' \ 'c ls iu ' io  c lc l  

' l 'a l ta t 'o t t i ,  
chc

f t l 'sc lurchc l )c l  c lLrcst ( )  t r rot ivo t 'cst i r  sc lcgnt)s l ì l l lL l ì tc  lont l rno
cl r t l l ' t \ccr tc lenr í r t ) .  Davrr  i t ' ro l t t 'c  lust t 'o  a l  c( )usLìss()  I 'a lch iv is ta
t i lo lcsc. f  ose p l ' r  von Spclgcs,  l ) l 'escutc a l ìovc le to ins icnrc a l la
commissiot ' rc  l )e l '  la  t ' i fo lma dci  conl ' in i .

(,on le pri lììc aclLlnanzc hrrono ir-rt loclotte ar-rchc lc 1'l ' ir.r.rc
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F i g .  t  S c i p i o n e  M a l r f e i  r 1 6 7 5 - 1 7 5 5 ) .  i r r t e l l e t t u a l e  \ e r o n e s e  d e l  S e t t e c e n t o .
aggregato all'Accaden'ria ne1 175 1. Ritratto eseguito da pittore veronese del-
la metà del '700, olio su tela, XVIII secolo, di proprietà dell'Accademia.
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norme e consuetudini della vita accademica. Si statuirono nome,
stemma e motto del sodalizio. L'accademia fu detta degli Agiatt
(lentoruru, nella r.ersione latina), r'olendo marcare con tale ter-
mine un'idea dell'attività intellettuale come otiutn. inclinazione
naturale che non può patire forzature. Il concetto, esplicitamente
derivato da Orazio, è berr raffigurato nell'emblema, opera di Bian-
czr Laura Saibante: una lumachina - l'umano intelletto - che. senza
frefta e senza sforzo apparente, aspira alla punta di una ripida
piramide, simbolo di serpienza le cui ascendenze massoniche sa-
rebbe interessante approfondire. <<Gir-rnto il r,edrai per vie lun-
ghe e clistorte>>, chioszr il verso de1 trentasettesimo fragtnentum
petrarchesco adottato come nìotto, non molto attillente ma cer-
to fornito del giusto prestigio, nel toscanisno imperante che per-
meava la cultura roveretana. Si previdero nor,e incontri annuali a
caclenza mensile e si stabilì l'attribr:zione a ciascun socio di un
nome accademico, ricavato per anrrgrarnra .lal nome personale,
allo scopo di sottolineare I'egunle dignità di tutti i membri. La
tendenza generale fu r.erso I'assunzione di pseudonimi di sapore
pastorale: Giuseppe Valeriano Vannetti riuscì a desumere dal
suo nome un Enea Vispetto Poleni, Bianca Laura Saibante si
rinominò Atalia Sabina Car-rburir il di lei lratello Francesco An-
tonio fu Antobasinio Crescenti da Fano, mentre I'abate Givanni,
fedele al ruolo comico risen,atogli dirl consesso, scelse per sé il
giullaresco appellativo di Pinpesio Vaneggi.

Ribattezzati alla fonte della nuova vita accaden'rica, gli Agiati
si produssero pef tutto il 1751 in un'intensa attività di pubbli-
che tornate, sotto la ponderzrta direzione del l 'accademico
agiertissimo, principe dell'adunata, norninato a tufno tra i fon-
datori ed i membri più assidui. I generi più praticati risultano
di gran lunga il sonetto e la novella, per lo più umoristica, spes-
so in i 'ersi, talvolta r,ernacolare; non mancarono tuttavia, fin
dal primo anno, incursioni in ambito scientifico o filosofico:
Francesco Sin-rone Festi presentò il I1 luglio un ragionamento
fisico-astronomico, seguito il 31 agosto da r-rn discorso sulla se-
conda bollitura del vino e 11 21 dicembre. annir,ersario della
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fondazione, da un ragionamento sull'attesa messianica dei po-
polo ebreo; íl suo omonimo, abate Giuseppe , illustrò i vantaggi
del coltivar la mente rispetto al corpo. I1 Vannetti, nella tornata
inaugurale, si soffermò di fronte ai suoi ascoltatori sulla bellez-
za clella lingua italiana e sulla necessità di coltivarla: auspicio
che non rimase disatteso, potendosi intravedere, nella vasta e
variegata produzione degli Agiati, una costante sensibilità al-
I'uso e all 'affinamento dell' idioma natio.

Con il secondo anno accademico, l ' istituzione cominciò ad
assumere dimensioni rispettabili e a sviluppare una più alta
coscienza di sé. Le ultime infornate di soci avevano inscrittcr
nell'albo accademico nomi come quelli di Carlo Goldoni,
Gasparo Gozzi, Francesco Malfatti e Laura Bassi (rispettiva-

mente: Oldanio, Argasio, Cefalio, Urasia) e le tornate riscuote-
vano un successo crescente, tanto che il 14 maggio fu decisa la
suddivisione in tre gruppi degli iscritti a recitare, allo scopo di
garantire a ciascuno almeno una lettura ogni tre mesi. Fu in
qlÌesto clima che maturò una decisione di alto profilo: chiedere
il riconoscimento formale del sodalizio all ' imperatrice d'Au-
sffia, Maria Teresa, che al tempo, come contessa del Tirolo,
esercitava legittimamente la sovranità sul distretto di Rovereto.
Fu redatto, ail 'uopo, uno statuto accademico che, approvato
dal consesso nel marzo 1752, predatato al 27 ,licembre 1750 e
accompagnato da Giambattista Graser con un'elegante suppli-
ca in latino ciceroniano, fu inoltrato daJoseph von Sperges al-
1'attenzione del governo di Vienna.

Lo statuto consta di cinque costituzioni e di un breve ma
rilevante paragrafo finale intitolato <<Interpretazione delle leg-
gi>. La costituzione prima, in diciassette articoli, regola in ge-
nerale le attività accademiche: prevede che non si possano te-
nere adunanze in assenza dell'agiatissímo o della metà degli
accademici; suddivide il corpo accademico in due colonne,in-
caricate a turno di preparare le tornate di pubblica lettura; affi-
da all'agiatissimo il compito di introdurre I'adunata con un ra-
gionamento in prosa; determina le norme per l 'elezione delle
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crìfichc sociali. I l  27 dicembrc clivente clata statutaria per I ' ini-

zio clcll 'ar-rno irccaclct-t-t ico e Srtrr (l iovanrti L,r 'angclista, srrnto clel

giorno, asslrrgc a piìtr()no e protcttore cleglt Agiati; gli otto lnesi

succcssivi. t ino acl agost(). sr)rlrr e(ì1lsiìclrI i rtcl aitrettiultc torl l i ì-

te. Cìl i articoli 10, 12 c 1i pongot.ro le b,tsr per la ft-,rnrazionc di

un arcl 'r ivi<'r c cli una biblioteca accaclcrtt ici: i tt.rpegttano infìrtt i

tutti i  soci a tar clot-rc'r all ' lcceclcnria clci n'ranoscritt i lett i in tor

luate o. se torestieri. cl i ahrcno tt lr l l lal-ìoscritrct all 'al lrro; it loltre

f-auno obbligo cli cc,nscgrrale al scgretario acc,tcleuticct ttt ' t c'setl-

plare cielle c,pcle prLrbblicate a starl lprt. La costitLrzictuc sccttttcla

trrrtte clcl lr-rolo clell 'agiatissinro: clcsignato tt-tcttsilt ' t tetttc, a tt lr-

no. a lLri spctta presieclct'c ccl intt 'oclr-rn'c la ptrblt l ica aclitttanza,

cleciclclc cot-r'ocAziot-ti srlaot'c]it-t,r,r ' ic. esrtt.tt irt l lc i uottrirtrt it ' i  pltr

posti pcr l 'agulegaziollc e coll lpol're cvcntLtùli clíssapori t l 'a i

soc i .  I  rev isor i .  cr - r i  a t t ier ìc  1a cost i tuz io l lc  terz i ì .  hat t t to  i l  co l l l l l i -

to cli esan'rin,rlc i l  saggio presenlrìto clagli aspilenti accacìenlici

c  c l i  coacl iLLvr lc  1 'agiat iss i r ro nc l la  c lcc is ionc iu  t t ter i to  a l la  loro

cancliclatLrra. l,r plc,cech-rrt l lcl ' la .1lr,rlc è ytlcvistr rrclla c:tlstittt

ziotlc clttarti l . La ci-rstitt lzirrlrc t lt l i ììtr l si .ecllpiì clclla tigLrl 'a clel

scg,retttt ' ir-r accaclcn]ico Vcr(r pc1'11(r cicll ' istitLrziLìlìc. Ììt) l l  rì ci lso

car ica e let t ive cc l  annualc.  css()  e rcs l to t tsr tb i lc  c legl i  r r tv i t i  Lr t t i -

ciali l .r l lc tornatc. .1clla lettur' l .r t lci tttattt,sct' i ttr l lvirt i t la soci inl

peclitr rr parreciprrlc pe rsclnah-ttcttte. clclla procl,t l.traziclrle clcgli

ag iat iss inr i .  c le l l r t  cLrstodia c l i  tLr t te  le  car te pervc l lL Ì tc  a l l 'acc, rc le

mia c ciclla stcsllrrr clei ckrclrnrenti utÌ-iciali.

L 'a l t icok,  11 c lc l l , r  t r r : t i fuz iot tc  l ìL i r t r r .  a  l t r to t t  cot l t ( ) ,  pre

vccleva la cclcblazic,nc cli urra torl l i ìt i ì i l  11 rttaggio cli ogl-ri anrlo,

giorno natrtle clelf impclatricc. .. iu bttctn rtlrgulio cli l trugct c for-

tunato fcglro>>: Ia t ' ttpfttt/r.t bt'ttt ' t 'olt ' tt l trrr 'è cviclct-ttc. lr l i l  I ' i t l izia

tivrt not't viì assLlrlta rÌ rl lef(l ..scrvil ist-t-tc-r iestaioio c l larolaior>,
con-rc si ebbc a scrivere in tcnrpi reccltt i. Al contlelicl, i l  t ' icorscl

alla piir alta seclc cli pc,telc c l 'esytt 'essc, clesiclclio cli trovarvi

riparo c plotezionc l ivelano Ll1-ì co1'ìcetto cli attn'ità irrtelletttrale

clcl tutto non'n,rle ncllc societìt cl 'ancien légirt 're. clovc i l vincolo

tla cultLrra e potcre c'ra cli nortla strctto e all 'olclit 're clci giolno,
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Fig. 4 Lo stemma dell'accademia, dipinto da Bianca Laura Saibante (?) e
coronato dall'aquila degli Asburgo, come appare nel díploma di Maria Te-
resa, l7 5) . Accademia Roveretana degli Agíati, Archivio Storico.
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L'abboccamento a corte degli Agiati, certamente estraneo al
pregiudizio romantico che vorrebbe I'artista magari affamato
ma indipendente, rispondeva ad un interesse comune e reci-
proco. Per f intellettuale, la formale adesione all'autorità costi-
tuita rappresentava, nemmeno tanto paradossalmente, garan-
zia di libertà scientifica; per lo stato austriaco, che da pochi
anni, con il governo Haugwitz, si era incamminato sulla mala-
gevole srada delle riforme, il consenso degli uomini di cultura
era condizione irrinunciabile di successo.

Non mancavano, dunque, le premesse per una favorevole
accoglienza alla richiesta degli Agiati. La burocrazia imperia-
le si pose all 'opera in tempi brevi. Riportate ottime referenze
dalle autorità municipali di Rovereto e dal governo dell'Au-
stria Superiore in Innsbruck, il29 settembre 1753 Maria Te-
resa in persona, insieme ai ministri Haugwitz e Chotek, sotto-
scriveva e suggellava il diploma di riconoscimento ufficiale,
tuttora custodito presso I'archivio accademico. L'iscrizione
nei ruoli della monarchia comportava grande prestigio e qual-
che vantaggio pratico: 1'accademia veniva assunta sotto la pro-
tezione della casa d'Austria, otteneva facoltà di fregiarsi del
titolo di imperial-regia e di incoronare il proprio stemma con
I'aquila bicipite degli Asburgo, si vedeva riconosciuti i diritti
e i privilegi di altre importanti istituzioni culturali dell'impe-
ro e veniva esonerata da qualsiasi tributo; una multa di cin-
quanta marche d'oro attendeva chi osasse minacciare le liber-
tà attribuite al sodalizio. Contestualmente, venivano appro-
vati l'elenco pro'uvisorio dei soci e, nella loro integrità, le co-
stituzioni redatte l'anno prima dal Vannetti.

Entrava così in vigore, munito di conferma imperiale, an-
che il paragrafo conclusivo, <<Interprctazione delle leggi>, che
altro non era se non un potente strumento di autonomia
statutaria: prevedeva infatti il diritto dell'accademia di riforma-
re liberamente le proprie costituzioni, qualora un'assemblea
regolarmente convocata 10 avesse deliberato a maggioranza. Nel
momento in cui sottoponeva le proprie norme all'indispensa-
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bile ar,vallo del potere sovrano, la società si affrancava dunque
dalla quotidianità e mutevolezza dei condizionamenri politici:
adesione al sistema e difesa della propria libertà istituzi,cnale e
scientifica sono i due poli entro i quali si muove I'intera sroria
dell'istituzione roveretana, che nell'equilibrio faticosamente
conservato trova forse il segreto della propria longevità.

Un primo collaudo del meccanismo statutario ebbe luogo
alla fine del 1751, quando 7'adunanza stabilì di dedicare la
toînataordinada di maggio allalettura delle composizioni degli
accademici forestieri e di istituire un consiglio accademico -
composto dall'agiatissimo, dal segretario e dai due revisori -
per il disbrigo mensile delle pratiche di natura amministrati-
va. Non fu peraltro questo I'unico evento memorabile del
quarto anno di vita: vanno registrate quantomeno la tornata
straordinaria indetta 1717 maruo in grato omaggio a Sua Mae-
stà e le fauste nozze celebrate da Giuseppe Valeriano Vannetti
e Bianca Laura Saibante, galeotti i comuni interessi accade-
mici. Allo scoccar del nono mese, il 14 novembr e 17 51, vide
la luce il genio del piccolo Clementino, degno erede e futura
gloria accademica, al quale nella tornata del l0 gennaio 1755
furono dedicate <<poesie di congratulazioni alle quali rispose-
ro impror,visando per le rime i novelli genitori>>.

Nel frattempo il sodalizio cresceva e s'irrobustiva. Sessanta-
tre immatric olazioni nel 17 53 , sessanta nel 17 54, quarantasei
nel1755 ed una media di quindici all'anno nel decennio suc-
cessivo fecero degli Agiati un'accademia di dimensioni più che
rispettabili e di indubbia autorevolezza. Contribuivano a ciò i
criteri abitualmente adottati per le aggregazioni. Gli esponenti
della cultura locale venivano cooptati in buon numero, senza
eccessivi riguardi alla qualità del loro impegno intellettuale e
della loro produzione, allo scopo di creare un forte nucleo
roveretano che garantisse la vitalità dell'istituzione; le nomine
di soci forestieri mostrano a loro volta una scarsa propensione
verso i grandi nomi, a favore dell'oculata selezione di studiosí
forse dotati di minor prestigio ma certo più legati, per amicizia
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ecl interessi scientifici o lettcrari. allc sorti clell 'accaclen'ria. Cicì
non toglie, peraltro, che nel corso dcgli anni i ruoli accaclemici
si arricchissero clell 'aclesione cli personalitiì locali qr-rali i fratelli
Fontana o Carlo Antonio Pilati, e forestiere, come Melchiorre
Cesarotti o Cìiovanni -Battista Morgagni.

Una spiccata attenzione fu r iserrrata al la cul tura di  l ingua
teclesca, Ciò costitr-rì la vera pecr-rliaritzì clell 'accaclcmia rovcre -

tana rispetto alle consorelle clella penisola, 1'espressione al tem-
po stesso di un'antica tradizione culttrralc cli confine e cli una
nuova sensibilità cosmopolita. Cominciata in sorclina nel 17 5 1 ,
con la cc'roptazione del solo Joseph i,on Spe rge s, I'aggregazio-
ne di soci tedeschi conobbe con il passare clegli anni una pro-
gressiva intensificazione fino a rappresentare il 50% clelle
nomine del 1758. Nel 176'1, anno del la morte di  Giuseppe
Valeriano Vannetti, che con la collaborzrzione dello Sperges e
di Arnecleo Svaier fu il principale pronrotore clell 'apertura al
mondo transalpino, i soci austriaci e tedeschi erano 79 su .161 ,
pari al ll "/. del totale. Non mancavano fra loro nomi impor-
tanti, come quelli dello storico della filosofia .fohann Jacob
Brucker, clell 'archivista Anton Roschmann o del futr-rro con-
sigliere di Giuseppe II, Joseph von Sonnenfels: tuttavia, come
aweniva per i soci italiani, anche di fronte ail 'ambiente intel-
lettuale austriaco e tedesco 1'accademia perseguì in primo iuo-
go la costituzione di un organisrno ccreso e partecipe di un
medesimo progetto cuiturale. Finché Giuseppe Valeriano ri-
mase in vita, gli Agiati rappresentarono clal'r,ero un filtro si-
gni f icat ivo tra due mondi poco adusi al la reciproca fre-
quentrìzione: da Rovereto partivano alla volta delle migliori
riviste italiane recensioni e traduzioni di opere in lingua tede -

sca, alle quali lavoravano con particolare assiduità personaggi
come Valeriano Malfatti, Antonio Chiusole e Giovanni Batti-
sta Todeschi; Clemente Baroni, digiuno di tedesco ma ottimo
latinista, si occupava di testi teologici, fi losofici e scientifici
editi in Germania nella lingua di Cicerone. Il più attivo, pre-
parato e sensibile mediatore fu tuttavia lo stesso Vannetti che,
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Fig. 5 Giuseppe Valeriano Vannetti (I719-1764), cofondatore dell'Acca-
demia, più volte agiatissimo, segretario dal 1750 aI Il 64. Ritratto eseguito
da Girolamo Costantini, olio su tela, XVIII secolo, di proprietà dell'Acca-
demia.
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in un discorso letto in pubblica tornata nel 17 53 , teorizzòl'afte
della traduzione come comunanza di <<umore e temperamen-
to>> fra autore e traduttore. A loro volta, le attività degli Agiati
erano oggetto di  costante attenzione presso organismi come
l'Accademia Taxiana di Innsbruck, con diversi soci della qua-
le gli Agiati intrattennero importanti rclazioni, o come la
Societas eruditorum incognitorum di Olmùtz, in Moravia; pare,
s tando ad  un 'a f fe rmaz ione de l lo  Sperges ,  che  la  s tessa
Bayerische Akademie der Wissenscbaften di Monaco si ispi-
rasse, all 'atto della fondazione, agli statuti ed all 'attività del-
I'accademia roveretarìa.

Ii numero e la varietà delle aggreg azioni fecero sentire il
proprio effetto sulla vita accademica: se è vero che le recite
poetiche e novellistiche rimasero ia principale forma espres-
siva degli Agiati, aumentò sensibilmente anche 1'uso di tenere
dotte dissertazioni,le quali non sembrano aver conosciuto altro
limite che quello dell' intero scibile umano. Scorrendo i titoli
proposti anche in un solo anno, per esempio 1l I155,la mente
può spaziare in ogni ramo della scienza e della conoscenza:
dagli effetti del freddo sul corpo umano ail 'ammissibilità di
una legge naturale in assenza dell'essere supremo, dalle di-
mensioni dell'anno antidiluviano ai mali profetati da Cristo
sopra Gerusalemme; gli uditori furono edotti intorno alla can-
crena e alla degenerazione dei corpi animali come intorno al-
I'util ità e alla necessità della storia, furono informati sul signi-
ficato delle palme scolpite su certi sepolcri antichi come sul
Pluto di Aristofane; non mancarono interventi in merito alla
credenza che il demonio custodisca tutti i tesori della terra o
polemiche a distanza con Montesquieu sul diritto degli euro-
pei di ridume i mori in schiavitù;1'abaf.e Betta inviò un'ap-
prezzata relazione sulla sua collezione di crostacei.

Collante di un così vasto e diversificato sfoggio di cultura
ed erudizione restavano ad ogni modo I'intento pedagogico nei
confronti dei contemporanei ed il desiderio di progresso spiri-
tuale e materiale della piccola patria roveretana. Fu probabil-
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Fis. 6 - Bianca Laura Saibante (1723 1797), cofondatrice dell'Accademia,
mòglie di Giuseppe Valeriano Vannetti. Ritratto eseguito da Clementino
ToÀitano, su boizetto di Clementino Vannetti, olio su tavola, 1827, di pro-

prietà dell'Accademia.
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\ t_{R(.Et_LO ts(  ) \_\ZZ_{

mente in considerazione di quesra sensibilità che nel 1765 giunse
a Rovereto, direttamente da Vienna, la proposta di impegnare
I'accadernia nella reahzzazione di una Sr,tcietà Agrdria respon-
sabile per l ' intero Tirolo: si trartava di una delle numerose ini-
ziative del governo austriaco a far.ore dell'attività agricola, alla
quale gli Agiati risposero con partecipe solerzia, proponendo
ler creazione di Lrn organismo centrerle, con sede a Ror,ereto e
diretta emanazione dell'accaclemia. a capo di dir.erse sezioni
periferiche incaricirte di studiare e sperimentare sul territorio
le soluzioni proposte. I1 progetto, elaborato in quattordici pun-
ti e spedito a Vienna nel dicembre de1lo sresso zìnno, restò lette-
ra morta: si trattava di un'iniziatit 'a precoce che avrebbe tutta-
r,ia prodotto dei frutti in tempi sr-rccessivi.

Un effetto tutt'altro che secondario clelle numerose allgre-
gazioni e della vir.ace attivitrì accademicir tu I'accumulo pro-
gressivo ed inarrestabile di mar-roscritti e di pubblicazioni a sram-
pa, che i soci. in tbrza delle disposizioni starutarie, erano renuti
a versare nelle mani del segretario. In casa c1i Giuseppe Valeriancr
Vannetti e di Bianca Laura Saibante, rimasra sede ufficiale del-
le adunanze, si raccolsero nei primi quindici anni di vita del-
l 'accadenria circa seicento volumi, ai quali i l padrone di casa
guarclava non come geloso ed erudito collezionista, ma come
uomo di cultura attento al progresso civile della propria città.
Da questa consapevolezza n,à.cque all ' inizio del 176.1 il primo
nucleo della biblioteca cir.ica: alla sua costituzione. resa oossi-
bile dall'acquisizione della biblioteca di Girolamo Tartarotri,
concorsero in prima persona il Vannettr e Francesco Saibante,
allora provr,editori cittadini, Fu questa forse I'ultima impresa
di Giuseppe Valeriano che pochi mesi dopo passava a miglior
vita: ii suo auspicio per una destinazione pubblica del patrimo-
nio librario degli Agiati non cadde rurtavia nel vuoto, giacché
nell'ottobre dello stesso anno il consiglio accademico presenta-
va al consiglio comunale formale richiesta di unire ia propria
biblioteca alla civica. Il municipio non perse rempo: a77'inizio
del Il65l'annessione era cosa fatta ed una oubblica libreria di
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Fíg. 7 - L'edif icio in vicolo
San Marco dove trovarono
sede, nel Settecento, bi-
bl ioteca civica e bibl ioteca
accademica.

olffe tremila volumi era a disposízione degli studiosi roveretani;
ebbe così inizíotacomune ed accademia, comproprietarie della
biblioteca cittadina, unahnga fase di collabo tazione, che avreb-
be segnato una battuta d'amesto solo nel 1893. Rimasero inve-
ce sotto la custodia del segretario accademico i manoscritti deí
componimenti e delle relazioni presentati in pubblica lettura,
almeno ottocento per i primi tredici anni di vita del sodalizio;
essi vennero successivamente rilegati in otto volumi, mentre in
un nono trovarono posto centodiecí manoscritti riferibiliall'at-
tività del periodo successivo, invero molto meno esuberante.
Tuttora conservati nell'archivio dell'accademia, i volumi rap-
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presentano la principale documentazione delf impegno lettera-
rio ed intellettuale del primo periodo della storia degli Agiati.
Alla stagione iniziale vanno infine riferiti gli esordi della colle-
zíone artistica dell'accademia, non a caso inaugurata da un pre-
gevole ritratto dell'imperatrice Maria Teresa, protettrice della
società: probabile opera del ritrattista di corte Martin van
Meytens, il quadro giunse a Roverero già nel 1756 o ne1l75l ,
come si desume dalle note spese di mano di Bianca Laura
Saibante. Un'ulteriore acquisizione dovette aver luogo nel 1778,
quando al pittore Domenico Zeni furono commissionati otro
ritratti, presumibilmente di accademíci, oggi perduti.

La morte di Giuseppe Valeriano Vannetti, principale ani-
matore del sodalizio, non restò senza conseguenze: tuttavia fu
scansata la più temibile, I'estinzione dell'accademia stessa. Va a
rnerito dei fondatori I'essere riusciti a costituire una struttura
stabile ed autosufficiente, in grado di garantire un'accettabile
continuità istituzionale: le tornate, seppur meno affollate e ric-
che di proposte che in precedenza, non subirono interruzioni,
e l'aggregazione di nuovi soci proseguì, benché limitata a ll5
persone nel periodo 17 65 -177 5, contro le 461 del quindicennio
precedente. Mancarono tuttavia \a sicurezza e la lungimiranza
della gestione Vannetti, che aveva ricoperto quasi ininterrotta-
mente la caúca di segretario: il libro delle tornate cessò di esse-
re aggiornato, l'acquisizione e la conservazione dei manoscrittí
furono con ogni probabilità compromesse; inoltre, il coordina-
mento tra attività individuale dei soci e partecipazione alla vita
accademica si ridusse progressivamente. Ciò risulta evidente
considerando non tanto f impegno dei soci roveretani nelle at-
tività locali, quanto il drastico ridimensionamento del ruolo
dell'accademia nella diffusione della cultura tedesca in Italia e
nell'osmosi tra i due ambiti linguistici ed intellettuali. Venuta
meno la vasta rete di collegamentiinternazionali realizzata dal
Vannetti, le iniziative dei soci acquisirono carattere personale
ed estemporaneo e cessarono di riferirsi ad un progetto co-
mune e coerente, e ciò mentre nel resto d'Italia crescevano,
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ormai autonome, sensibilità ed attenzione verso la produzio-
ne d'oltralpe. Sarebbe peraltro riduttivo attribuire alle sole
circostanze interne il venir meno della forza propulsiva del-
l 'accademia: tra gli anni Sessanta ed i Settanta fu tutto l'am-
biente politico e culturale a disgregarsi intorno agli uomini di
pensiero, costr ingendol i  in vir tù di  nuove sensibi l i tà a
reinventare la propria collocazione e le proprie scelte. Spec-
chio di un clima ormai mutato, indrcizzato verso il consolida-
mento delle identità istituzionali e linguistiche più che verso
1o scambio ed il l ibero confronto, è la figura di Clementino
Vannetti, successore del padre alla guida del sodalizio nell'ul-
timo scorcio del Settecento.

Il figlio di Giuseppe Valeriano e Bianca Laura fu eletto se-
gretario perpetuo dell'accademianellll6, a soli ventidue anni:
fanciullo prodigio, allievo di Gottardo Antonio Festi, era stato
insignito della nomina a socio con il nome di Eschino già nel
1770, quando non aveva che sedici anni. Esperto latinista e sen-
sibile traduttore, scrittore elegante ed efficace, apprezzabile
artista dilettante, Clementino fu personaggio di grande cultura
e di fascino sottile, orgoglio dell'accademia e della città, stella
polare degli Agiati fino alla morte per pleurite, sopraggiunta
prematuramente nel 1795.Pur senza mai spostarsí da Rovereto
riuscì, seguendo in questo I'esempio del padre, a costruirsi una
solida reputazione presso i migliori centri del sapere diffusi nella
penisola, tanto da risultare associato ad una mezza dozzina di
accademie; si guadagnò la confidenza e7'apprezzamento di
numerosi intellettuali italiani ed intrecciò assidue corrispon-
denze con personaggi del calibro di Vincenzo Monti e di
Ippolito Pindemonte, di Girolamo Tíraboschi e di Melchiorre
Cesarotti, di Antonio Cesari e dei fratelli Fontana. Una perso-
nalità simile, che tesseva i suoi contatti con il mondo sotto il
titolo di segretario degli Agiati e che dispiegavalapropria cul-
tura dinanziad ossequiose assemblee accademiche, non poteva
non attrarre intorno all 'associazione roveretana, dopo i fasti
dell'epoca paterna, una nuova aureola di prestigio e di credi-
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bilità. Cíò avvenne, e con tale intensità che, fino a temDi re-
centi e senza eccezione, il periodo di Clementirro ha rapp.e-
sentato, nella memoria del sodalizio, I'apice dello splendorc e
della fama, il frutto abbondante dei semi gertati da Tartarotti
e Giuseppe Valeriano, I'età aurea in cui si nutre il mito di
Rovereto cone Ate nc delTrenttno.

I riflettori meritevolmente accesi sul siovane Vannetti non
devono però celare zone cl'ombra ben tr-,ercepibili, sol che si
voglia scrutare dietro le spalle del gigante. L'identificazione
dell'accaden-ria con il suo segrerario perpetuo ha trasfuso nel-
l ' istituzione, più che i pregi, i l imiti del personaggio, che fu
intellettuale perspicace ma irrimediabilmente misoneista, cul-
tore della trzrdizione latina e toscana ma rigidamente tetrago-
no agli stimoli della cultura europea, i cui fermenti non com-
prese né volle comprendere. ln particolare, era estraneo a
Clementino qualsiasi interesse nei confronti del rnondo tede-
sco, verso cui esprimeva una malcelata ostilità che investiva
tanto il momento letterario quanto i comportamenti politici
della monarchia austriaca nel Tirolo italiano, come dimostra
la sua battaglia contro il progetto di riforma scolasrica perse,
guito dall'abate Marchetti, fiduciario dell' imperarore. Ebbe
ne, tutto ciò, più ancora della gloria letteraria, è stato ascritto
a merito del Vannetti clalla storiografia nazionalista ed irre-
dentista: essa ha trasformato il mite intellettuale roveretano,
portatore di un'idea di nazione ancora molto legata al fatto
culturaie, in un precursore dei più accesi sostenitori dell'unione
del Trentino all'Italia; ha guardato con benevolo divertimen-
to ad espressioni del sentimento antitedesco, come il sonetto
al Morrocchesi (<<Italiani noi siam, non Tirolesil>), in verità
più risentite che argute; quel che è peggio, ha accomunato nel
medesimo giudizio I'accademia di Clementino con gli Agiati
del la generazione precedente che, per quanto sensibi l i
all'italianità della cultura trentina e roveretana, avevano pra-
ticato e vissuto un autentico cosmooolitismo.

E difficile, inoltre, non ascrivere all'esasperata personaliz-
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Fig. 8 - Clementino Vannetti (1754 1795),Îiglio cli Giuseppe Valeriano e Bianca
Laura Saibante, segretarío perpetuo dell'Accademia dal I776 alla morte. Ri-
tratto anonimo, oiio su te1a, XVIII secolo, di proprietà dell'Accademia.
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zazione della vita accademica l'evidente esaurirsi di quella vita-
lità che era stata, in passato, il punto diforza del sodalizio. Le
aggregazioni si ridussero radicalmente: se ne contano 56 in un
ventennio, contro le 578 dei venticinque anni precedenti, e sei
anni su quindici, tra 1780 e I795, rimasero completamente pri-
vi di nuovi innesti. E vero che, tra i nuovi soci, vanno annovera-
te personalità di grande rilievo, da Girolamo Tiraboschi a Vin-
cenzo Monti, dallo storico di Milano Carlo Rosmini al giurista
trentino Francesco Vigilio Barbacovi. Non si registra però al-
cun loro contributo all'attività accademica e resta I'impressio-
ne che la nomina intendesse sancire un rapporto già consolida-
to con il segretario piuttosto che l'inizio di una collaborazione
con l'intera società. D'altronde, risulta che le pubbliche torna-
te si fossero ridotte a non più di due o tre I'anno e ristrette alla
semplice lettura della relazione del segretario, senza alcun se-
guito di allegre cicalate o dotte dissertazioni. Senza riscontri
archivistici, interrotto il registro delle adunanze, un eloquente
silenzio accompagna, agli occhi dello storico, quest'uldma fase
della vita accademica nel Settecento.

Scomparso il segretario perpetuo, I'istituzione precipitò in
uno stato di morte apparente che si sarebbe protratto per oltre
quindici anni, contestualmente ai rivolgimenti politici e milita-
ri dell'epoca napoleonica. Sarebbe però riduttivo attribuire,
come normalmente si è fatto, alle sole circostanze esterne la
totale apatia degli Agiati: Rovereto fu raramente coinvolta in
ar,r,'enimenti bellici, né i frequenti mutamenti di regime poteva-
no rappresentare un ostacolo insormontabile al prosieguo di
una qualche attività, se un'organizzazione stabile ed un'assem-
blea motivata fossero rimaste in vita. Quel che restava dell'ac-
cademia, dopo la ventennale monarchia del Vannetti, era inve-
ce, con ogni probabilità, poco più di un guscio vuoto, che la
preponderante personalità del segretario aveva riempito senza
lasciare spazio ad alcun embrione di vita nuova.
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L'accademico letargo durava ancora nel 1811, senza che
si manifestasse alcun segnale di ripresa; I' interesse verso 1'an-
tica istítuzione, al contrario, scemava man mano che i vecchi
soci passavano a miglior vita. Non ne rimanevano, a Rovere-
to, che cinque, quando la città passò dal dominio bavarese a
quello del regno italico, che fece di Rovereto la sede di una
viceprefettura; fu proprio il viceprefetto, conte Pietro Perolari
Malmignati da Lendinara, afarci carico di restituire I'accade-
mia alla città. Convocati gli Agiati superstiti, i l25 novembre
1B 1 1 , li convinse, facendo leva sul comune amore per le lette-
re e sulf importanza di un impegno degli uomini di cultura
verso la società, ad assumere le opportune iniziative per la
rinascita del sodalizio; 1'8 gennaio del lBI2 i cinque novelli
fondatori crearono una prima struttura otganizzativa, eleg-
gendo presidente del consesso I'arciprete Giacomo Tabarelli,
don Carlo Tacchi come segretar io e, censori ,  don Carlo
Pederzani e i l  dottor Haim; socio sempl ice r imase don
Costantíno Lorenzi. Venti giorni dopo partiva dal consiglio
accademico, diretta al podestà di Rovereto, la richiesta di ri-
conoscimento e approvazione dell' iniziativa; toccando al
Malmignati la decisione in proposito, le pratiche furono ce-
lermente esaurite: nel luglio dello stesso anno le nuove costi-
tuzioni erano approvate insieme all'elenco aggiornato dei soci.

Sembravano ricrearsi in tal modo le condizioni originarie.
In realtà, \a differenza tra la protezione concessa da Maria
Teresa ed il riconoscimento accordato dal regno d'Italia era
sensibile; il percorso stesso della rinascita era diametralmente
opposto a quello seguito dai primi accademici. La mossa del
Malmignati, cui pure non mancavano amore per la cultura e
gusto letterario, era tutt'altro che disinteressata e mostrava
un'inclinazione piuttosto accentuata all ' intervento pubblico
nella vita intellettuale da parte di un governo di recente inse-
diamento e bisognoso di costruire intorno a sé una larga base
di consenso. D'altronde, la politica culturale del regno italico
era condizionata da un decreto del tgOz che prevedeva uno
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stretto controllo di polizia su qualunque tipo di associazione,
da esercitarsi tramite un delegato delle prefetture al quale si
riservavano ampi poteri discrezionali. Lo stesso prefetto non
poté esimersi dall'apportare significative correzioni allaboz-
za di statuto presentatagli da1 consiglio accademico, del quale
non si conserva oggi traccia, ma che non doveva differire di
molto dalle costituzioni del 7J52: facendosi interprete della
volontà dello Stato, Malmignati proponeva di eliminare tanto
la denominazione tradizionale quanto i nomi accademici dei
soci, di cui 1'autorità rroleva conoscere precisamente i dati
anagralici. L'accademia si trasformava così in Sctcietà lettara-
ria di Rouerelo, perdendo ogni riferimento ufficiale ai vecchi
Agiati e sottoiineando una vocazione che non si desiderava
troppo scientifica. In nome della Tolleranza, nonostante la
provenienza ecclesiastica dell'íntero corpo accademico, veni-
va sconsigliato ogni riferimento alla religione; cadeva anche
ogni divieto statutario alf intervento nelle adunanze di espo-
nenti del gentil sesso. A compimento dell'opera, il dottor Giu-
seppe Telani fu nominato delegato politico: egli stesso ne in-
formò il consiglio, accompagnando la notizia con tranquilliz-
zanti espressioni di buon animo.

Il 19 novembre si tenne I'ultima riunione prima della solen-
ne tornata di apertura della nuova accademia. Vi parteciparo-
no, oltre ai cinque rifondatori, dodici esponenti della cultura
roveretana che in questa occasione conseguirono la nomina a
soci: tra di loro, oltre al Malmignati e al dottor Telani, gli abati
Azzolini, Beltrami e Turrati, che sarebbero stati colonne del-
f istituzione nella prima metà del secolo, ed il naturalista Pietro
Cristofori. L'assemblea riconfermò nelle loro cariche i censori,
il segretario ed il presidente (che assumeva le veci del vecchio
agiatissimo) e riformò il calendario accademico, collocando
l'inaugurazione al 7 gennaio e trasforman dolatraclizionale data
del27 dicembre in sede dell'ultima adunanzaufficiale. L'aper-
tura solenne, il 7 gennaio 1811, fu un awenimento culturale
come a Rovereto non si vedeva da tempo. Malmignati tenne il
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discorso introduttir,o, nel quale sottolineò ancora una volta come
la rinascita dell'accademia si doi'esse al ,<saggio Governo, il
quale, inteso alla sicurezzr e coltura de' popoli suoi, n-ientre gli
difende al di fuori con valorose armate, gli erudisce al di dentro
in ogni maniera di stucli". Gli accademici presentarono dir,erse
composizioni poetiche d'occasione, tutte inneggianti alla con-
tinuità icleale tra la nuovtr accademia letteraria e i'antico sodali-
zio degli Agiati; i l Cristofori si produsse in tre sonetti di argo-
mento scientifico.

La col laborazione con 1'accademia ebbe vi ta nolto più
breve di quanto auspicasse il viceprefetto. Pochi mesi dopo la
tofnata inaugurale, I 'eserci to austr iaco occupava nuo\/amente
la regione, costringendo alla fuga le autorità del regno italico.
Pietro Perolari Nlalmignati abbandonò Rovereto ai primi di
settembre; lasciava negli accaderr-rici rl ricordo di un uomcr
retto e sincero amante delie lettere, ed in suo onore fu prop,'-
sto di commissionare un ritrattc'r da unire alla piccola colle-
zione accademica: f ino al  18-{3, però, non se ne fece nul la.  La
città e la risorta accademia tornavano così sotto il dominio
della corona asburgica, sancito da una risoluzione sovrana nel-
l 'apr i le dei tSt l .  L 'ennesimo an' icendamento di  governo non
comportò particolari conseguenze nella vita dell'accademiar,
che poté anzi valersi del diploma di Nfaria Teresa per ottene-
re la riconferma della protezione in-rperiale e tornare senza
infingimenti all'antico titolo di Accdclenzia degli Agidti.

I1 1811 fu anche I'anno dell'arggregazione di Antonio Ro-
smini, nominato socio insieme ad altre diciassette personali-
tà, fra le quali Antonio Cesari ed il medico trentino Giovanni
Battista Garzettr. Rosmini era allora poco più che un ragazzo
(era nato ne| llgi), proveniente da una delle casate più in
vista della città, cugino del Carlo Rosmini fatto agiato nel1182.
L'íscrizione nei ruoli accademici voleva premiare probabil-
mente una precoce sensibilità culturale, che aveva spinto il
giovane Antonio a fondare con alcuni coetanei un'accademia,
detta deì Vannetti. intesa ad animare la vita intellettuale di
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Rovereto; l 'esperienza era rimasta senza esito, ma ciò non
impedì al Rosmini di emergere e di ritagliarsi uno spazio d'ec-
cellenza nelle vicende dell'accademia e della città, soprattutto
negli anni immediatamente successivi al suo ritorno a Rovere-
to, nel 1821, dopo gli studi di teologia seguiti a Padova. Tra i
suoi progetti era la creazione di una biblioteca adeguata ad
ogni esigenza di studio, a sostegno delle istituzioni culturali
cittadine, prima fra tutte I'accademia. Molta strada era stata
percorsa dal 17 61, quando 7'iniziativa di Giuseppe Valeriano
Vannetti aveva posto le basi della biblioteca civica: il patri-
monio si era arricchito e gli Agiati avevano conquistato il di-
ritto di adunarsi presso la sala di lettura, imprimendo così
maggior vigore alla loro vocazione pubblica; mancava tutta-
via una politica di acquisizione coerente e continuativa e f in-
cremento dei fondi librari restava affidato alla buona volontà
dei soci accademici e acl occasionali legati testamentari. Il suc-
cesso dell' intziativa rosminiana, in questo settore, rimase li-
mitato; essa contribuì, tuttavia, ad affinare la consapevolezza
del problema e ad intensificare le relazioni tra municipalità
ed accademia, che a lungo avrebbe fornito personale prepa-
rato e motivato alla civica biblioteca.

Intanto una lettera aperta sulla questione della lingua, pub-
blicata nel 1819, aveva fatto conoscere il Rosmini al pubblico
dei letterati; di lì a poco una serie di brevi saggi dedicati alla
trasmissione dei valori cristiani 1o imposero all'attenzione di
teologi ed uomini di chiesa; e del tSZ+ llVolgarizzamento della
uíta di San Girctlamo, di anonimo trecentesco, dove gli interessi
religiosi si sposano alla competenza filologica. Mentre la sua
fama cresceva, qualche saggio del filosofo roveretano arricchì
anche le tornate accademiche, soprattutto dopo il 1826, anno
della sua parfenza da Rovereto: si registrano una dissertazione
sui sistemi filosofici ed un'altra sulla filosofia della politica nel
1828, una confutazione delle idee del Constant sulla religione
nel 1811, alcuni cenni intorno al celibato dei preti e alla pro-
prietà privata nel 1815, un contributo sui divertimenti pubblici
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l'anno successivo, una dissertazione sulla statistica nel 1841 ed
un saggio sul riformismo sociale nel t847.

L'apporto più significativo di Antonio Rosmini alla storia
accademica furono tuttavia le nuove costituzioni del 1821 , che
il filosofo, stando almeno alla testimonianza cliFrancesco Paoli,
suo segretario e futuro presidente, avrebbe composto perso-
nalmente insieme aCarlo Tranquillini, Pietro Orsi, Giuseppe
Telani e Giampietro Beltrami. Pur senza allontanarsi nello
spirito dallo statuto del tlSz. del quale in particolare era con-
servata 1a clausola di autonomia legislativa, le costituzioni del
lB23 si proponevano di regolamentare con la necessaria pre-
cisione l'attività di un istituto sempre più strutturato ed arti-
colato: le semplici norme dei primi Agiati lasciarono il posto
ad una mínuziosa definizione delle cariche accademiche, del-
le funzioni loro assegnate, delle procedure per I'aggregazione
e dell'organizzazione delle tornate. Si cominciò anche, pur
senza raggiungere risultati concreti, a porre il problema del-
1'autonomia ltnanziaria dell'accademia, la cui attività presen-
tava costi che non sempre la buona volontà dei soci o la gene -

rosità del comune potevano sostenere. Lo statuto rosminiano
rimase in vigore, sia pur con diversi emendamenti, sino aIl854,
quan<-lo la nuova legislazione austriaca sulle associazioni rese
necessaria una completa revisione.

Vista nel suo complesso, la prima metà del XIX secolo rap-
presenta, nella storia dell'accademia, una fase feconda e ricca
di fermento. Certo, i fasti del primo periodo, con i suoi quat-
trocento e più soci, le sue nove tornate annuali, gli intensi con-
tatti con intellettuali italianie stranieri, non si ripeterono: trop-
pe cose, a Rovereto e in tutta Europa, erano cambiate. La nuo-
va  accademia ,  in  quarant 'ann i ,  non mise  ins ieme che
duecentottanta membri, in buona parte roveretani, spesso one -

sti cultori della loro materia più che uomini di vasta e profonda
formazione. E tuttavia, graziesoprattutto all'azione di un grup-
po di traino omogeneo e compatto, il sodalizio fu in grado di
costruire un solido e coerente progetto culturale, nel quale tro-
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varono armonia esperienze intellettuali diverse e provenienze
ideologiche spesso in contraddizione, dal massone all 'uomo di
chiesa, dal funzionario austriaco ai primi fautori dell'unità na-
zionale. Dal 1B1l in arranti I 'accademia assicurò un minimo di
due adunanze I'anno, ma spesso anche tre o quattro: abbando-
nate quasi completamente le esibizioni poetiche e le letture
d'intrattenimento, diventarono piatto forte delle tornate erudi-
te disquisizioni di carattere scientifico non disgiunte da intenti
pratici, fossero essi il progresso dell'agricoltura e della medici-
na o il recupero in chiave nazionale della tradízione linguistica
italiana e roveretana. Fra i più assidui intrattenitori del pubbli
co accademico, Giuseppe Telani trattò di chirurgia e di storia
patria, senza negarsi il piacere della polemica contro il facile
enciclopedismo; Pietro Cristofori arricchì i suoi studi sul pano-
rama botanico del Roveretano, pen'enendo infine ad una com-
piufafraffàzione sull'utilità della conoscenza teorica in agricol-
tura; Francesco Antonio Marsilli e l'abate Bertanza si occupa-
rono soprattutto di letter arura, spaziando dai generi del romanzo
alla tradizione ditirambica, dal valore patriottico della poesia
alle espressioni letterarie locali.

Il ril ievo sociale che I'accademia attribuiva alla sua attivi-
tà è testimoniato dalla decisione, assunta nel 1826, cli pubbli-
care puntuali relazioni e sunti dei contributi più significativi
in appendice al .<Messaggere tirolese>>, un foglio presente nel
panorama eclitoriale cittadino dal 1817 cui già collaboravano
personalmente diversi soci. Nello stesso anno, sotto la presi-
denza dell'abate Beltrami, fu dato ar,r,'io ad una considerevole
impresa editor iale,  la pubbl icazione del l 'opera omnia di
Clementino Vannetti, che vicle la luce in otto volumi dal 182B
al IB3I. La pubblicazione fu accompagnata dalla commissio-
ne al pittore roveretano Pietro Andreis di un ritratto del se-
gretario peîpetuo, cui seguì nel1829 il ritratto di Bianca Lau-
ra Saibante, eseguito da Clementino Tomitano su un bozzetto
di mano dello stesso Vannetti. Cominciò ad affermarsi in que-
sto modo il costume di onorare soci particolarmente merite-
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Fig. 9 Francesco Fíl .os 
,1772-1864), 

patr iota uentino di formazione
giacobina e liberale, presidente del1'Accademia dal 1850 aI 1'853. Ritratto
eseguito da Domenico Ballarini, olio su tela, l$5, di proprietà dell'Acca-
demia.
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voli attraverso la realizz^zione di un ritratto da allegare alla
collezione accademica, che assunse una propria fisionomia
quando all 'effigie dei grandi del Settecento si aggiunsero im-
magini come quelle del Malmignati e degli abati Turrati e
Beltrami, fatte confezionare nel 1843.

L'esplodere dei conflitti nazionalí incrinò i rapporti com-
plessivamente corretti con I'amministrazione austriaca, che
erano stati sanciti daII'aggregazíone agli Agiati di importanti
esponenti del governo tirolese, come il governatore conte
Clemens von Brandis (autore , tra I'altro, di una pregevole sto-
ria del Tirolo), e che avevano favorito il dipanarsi delle inizia-
tive accademiche nella prima metà del secolo. Emerse, in que-
sta occasione, 1'anima nazionale e liberale dell'accademia, che
era cresciuta al riparo dell'associazione ma che tra i soci con-
tava ormai aderenti di prima importanza, quali Francesco Filos,
vecchio esponente del giacobinismo italiano e trentino, Anto-
nio Gazzoletti, Tommaso Gar, Francesco Antonio Marsilli e
Giovanni a Prato. Corroborava il sentimento nazionale degli
Agiati anche 1'aggregazione di Alessandro Manzoni, delibe-
rata nel I831, della quale lo scrittore si era ape rtamente com-
piaciuto.

La scelta di campo degli Agiati a favore delle rivendicazioni
nazionali e costituzion ali data a|l84l , quando il consiglio ac-
cademico deliberò I'adesione al Congresso dei Dotti, convo-
cato a Venezia con chiare finalità politiche; durante i due anni
successivi, tre soci fecero parte deila delegazione trentina alla
dieta costituente di Francoforte: erano I'a Prato, il Marsill i e il
Gazzolettt. La partecip azione ideale e concreta del sodalizio e
dell' intera città di Rovereto alla missione fu tale che le tornate
accademiche vennero sospese) e lo stesso a\,\'enne in conco-
mifanza dei lavori deila dieta austriaca riunita a Vienna e a
Kremsier, cui prese parte ancoraT'abate a Prato. I1 bavarese
KarlJoseph Mittermaier, il berlinese Karl Neuu'erk e I'assiano
Karl Vogt, deputati tedeschi che avevano sostenuto le istanze
trentine di separazione politica ed amministrativa rispetto al
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Fig. 1O - Giovanni Battista a Prato (1812 1881), patriota trentino di forma-
zíone cattolico-liberale, socio dell'Accademia àaI 1844. Riuatto anonimo,
olio su tela, XIX secolo, di proprietà dell'Accademía.
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corpo dei domini ere<litari, furono onorati con la nomina a
socio.

Il deludente esito del movimento riformatore non disar-
mò I 'accademia, la cui  vocazione patr iot t ica fu semmai r infor-
zata dai fatti del 184B-.19: <<in quest'epoca, tra noi si vide de-
statcr il sentimento nazionarlerr, recitano icasticamentele Mc-
moric pul:l:l icate nel 1901. Fallito l 'appuntamento del cente-
nario, pcr festcggiarc il qualc cra stato progcttirto un volumc
dcdicato alla storia civiie c letteraria clcl Roverctano che mai
viclc la l t rce ,  gl i  Agiat i  apr irono i  ioro spazipubbl ic i ,  ol t rc chc
alle consuctc rclazioni cli argon-rcr-rto scicntifico c lcttcrario,
acl  intcrvent i  c l i  s;ressorc pi i r  proprian.rcr-r tc pol i t ico. I l  socio
( l ì i r -rscppc Ltrpat ini  prcscntrì ,  ncl  1850, alcune r i f ' lcssioni srr l
I 'annessionc clc l  

- f i rolo 
nrcr ic l ionalc,  i ta l iano, al  Tirolo cl i  l in-

gua tcclcsca (cra la pr i tna vol ta cl ' rc i l  problcnr ir  vcnivrr  rrpcrt ' r -
l - ì lcutc cl ibattrr to in tornata);  r-rc lk l  stesso anno, Flanccsco An-
t<lnio Marsi l l i  r i ferì  srr i  e,rng|cssi  ctr i  r rvevrr prcso partc.  Fortc
i tnpatto dovcttcro sort i rc lc c l ísscrtazioni r l i  ( ì iovrrntr i  a Prato,
i l  nraggiorc esponcnte di  qucl  cattol iccsir-no l ibcrale, at tcuto
al problenrir clclla nazionc, cl're passo clotr-ro passo at'rclava it'r
fort'r'ranclo cli sé I'accaclcnria: il cliscorsr', sulla ..natura clell 'oclicr-
na civ i l tà> c()ntencv.ì  I 'cspl ic i to r ichian-ro al l ' i ta l iani tr ì  c lc l
Trcnt ino, la cLr i  c l i fcsa era demandata in part icolare agl i  intcl
let tLral i .  r Ìentre i l  t rat tatel lo intorno al l 'erct ico trent ino del
'500Jacopo Accotrcio celava l 'e logio clel  l ibero pensiero, poL-
t?rtore cl i  progresso, e la speculare condanna degl i  at teggia-
mcnti di chiusura riscontrabili, in passato come nel nromento
attuale, presso le arutorità pcllitiche ed ecclesiastiche.

La legge clel26 novembre 1852 sul le associazioni c sul le
adunanze, che rappresentava 1'atteso giro di vite del governo
austriaco sulla libertà di pensiero, ebbe l'effetto di arrestare
per diverso tempo gli entusiasmi nazionalistici dell'accade-
mia, benché tutto nascesse da un curioso equivoco. Preve-
dendo la legge che ogni associazione, qualunque fosse il suo
grado di anzianità, dovesse sottoporue nuovamente all'autori-
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Fig. 11 Monsignor Andrea Strosio (1812-1882), arciprete di Rovereto, di-
fensore delle teorie rosminiane, presidente dell'Accademia dal 1859 aL1862.
Fotografia da ritratto (eseguito da Carlo Rasnaz detto Raggiunti), Accade-
mia Roveretana degli Agiati, Archivio Storico.
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tà  i  proprr i  s ter tut i  e  le  propr ie ragior- r i  soc ia l i ,  i l  consig l io  acca-
demico clelibercì in grrrn flettr . l i  porre l.ì l?ìno zrl la rer,isione
clellc costituzioni, poiché sen'rbrirvano poco cclr-rsoni allo spi-
rito della nuo\ra legge tanto i contenuti del diplorna in'rperiale
del 1751 quanio la riforma clel tgZl. In mcno cli quinclici giorni
i l  rclatorc incaricato, Francesco Antonio Nlarsil l i , stesc uno
statuto opportunzìmel l te  pLl rg i ì tc l  che,  nel  nrarzo 1851,  pal r ì
alla r.olta del gor,erno tirolese; cla L'rnsbruck, la sorpresa: i l
Iuogotencr-rtc rcstituì Ia nrissiva all 'accaclemia, riconosccnclcr
in e ssa unicancntc un ct,lo lc/lcrdrict (non dunque un'associa-
z ionc) ,  come già stabi l i to  nel  c ì ip lona d i  N ' Iar ia  Teresa.
Ciononostante. l ' i ter clcl nuovo statuto ncln si i l l tcrruflc: i l-ì-
tendendo probabilniente c2ìLrtel2ìfsi cla qualsiasi rí l iei 'o ed acle
guare conLlnclue 1'attir, itzì alla nuo\'2r nornativa, i l  consiglio lo
fece stanparc ccl cntrare in vigore con il 185-{. Le nor.ità piir
significative erano cluc: i l  paragrafo LVII stcmpcrava la por-
tata della traclizionalc alrtononla statutaria dcll 'accaclcmia.
vincolandola un po' contracldittoriamente alle .<prescrizioni
poiit ichc vigenti>>;i l paragrafb LXXVII escluder,a irrr,ece clal-
le tornate ogni interr,ento d'argorrento politíco. L'autocensura
inpostasi dagli Agiati non compromisc più cli tanto la qr-ralitzì
dcllc pubbliche adunanze, che rimasero per qualche irnncr
ancora ben frequentate e ricche cli spunti; contribuì percì,
lncntrc a pochi chilometri di distanza si decidevarro i destini
d'ltalia, a ritarclare c rr mitigrrrc Lìna pl'csa di pc'rsizionc sul
tcma pr inc ipe del l 'epoca.

Nel 1855 moriva a Strcsa Antonio lìosmini. 11 fi losofo.
ormai da anni lontano dal Trer-it ino. .ì\re\rzr mantenLlto con I 'ac-
caclcmia un rapporto spiritualmente stretto nrr-r contcnukr rrci
fatti; la ciccisione assLrnta nel t850 clal consiglio cli norninare
I'abatc prcsidcntc clcl conscsso crrì f i lniìsta senza effetti prati-
ci. La notizia clella scomparsa fu accolta coll colrnlozirrnc c
partecipazione: al clefunto fr-r cledicata l ir tornirta del prin'ro
lugl io  1856,  durante la  qr- ra le furono let t i  e logi  f rurebr í  e com-
posizior-ri poctichc; si clccisc inoltre cli comrlissionrrc Lrn ri-
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Fig. 12 - Don Gior,anni Bertanza (1810-1889), sacerdote, a lungo segretafio
dell'Accademia, allontanato da Rovereto nel 1861 per attività antiaustriaca.
Ritratto anonimo, olio su cartone, XIX secolo, di proprietà dell'Accademia.
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tratto del Rosmini da collocare accanto alle immagini dei più
illustri accademici. Per il momento I'adesione al personaggio
e alla sua filosofia si fermò qui. Negli anni successivi, invece,
in un crescendo di iniziative,l'accademia si venne sempre più
profon<lamente configurando come il luogo per eccellenza de -
putato a coltivare, diffondere e difendere il verbo rosminiano.
Si cominciò con I'assegnazione delle più importanti cariche
accademiche ai seguaci più fedeli del filosofo: monsignor An-
drea Strosio, che succedette nella presidenza al laico France-
sco Filos, I'abate F'rancesco Befianza ed il segretario di Ro-
smini, Francesco Paoli. Con queste nomine, l 'accademia si
equipaggiar,a ad intervenire nelle roventi polemiche che, già
parecchi anni prima della morte del filosofo roveretano, ne
avevano accompagnato I'opera. Andrea Strosio aprì le ostilità
nel 1858, discomendo sull'ente ideale, in difesa delle teorie
rosminiane e contro l'opinione dei Gesuiti; quattro anni dopo,
il medesimo polemizzava con 1a congregazione del Sant'Uffizio
a proposito delle sette proposizioni da quella censurate. Nel-
lo stesso periodo, I'abate Pederzolli i l lustrava agli uditori la
ricezione della filosofia rosminiana in Germania e li aggiorna-
va sulle novità nelle pagine della Civiltà Cattolica, il periodico
gesuita fermamente schierato contro il rosminianesimo.

Dal 1864 e per quasi un decennio, I'attività accademica
subì un brusco, radicale rallentamento. Complici la contem-
poranea scomparsa di alcuni tra i soci residenti più rappre-
sentativi,le difficoltà politiche di altri (per esempio, il Bertanza)
ed una serie di malintesi con le autorità in merito allo status
dell' istituzione, le pubbliche aclunanze si interruppero cour-
pletamente, così come la pubblicazione dei rapporti sul Mes-
saggere Tirolese; sole rimasero, a garantire una qualche con-
tinuità, le sedute del consiglio accademico, che non fu tutta-
via in grado fino agli anni Settanta di preparare le basi per un
recupero. Con il 1872, immesse forze nuove ed eletto don
Francesco Paoli alla presidenza, 1'attività riprese. Non solo le
adunanze pubbliche, ora, erano sede di dibattito scientifico,



L'ACCADEM IA ROVERETANA DEGLI AGIATI 4 1

l;i i:]1;ia

€,irlr:.'

,&:r1u:rr':

it. i.uìtì
!ìì:r:ìi ..:'

. .,,,r.r1ìi.i:.,.1

Fig. 13 - Don Francesco Paoli (1808-1891), segretario di Antonio Rosmini,
direttore di Casa Rosmini a Rovereto, artefice della rinascita dell'Accade-
mia nel 1872 e suo presidente fino al 1888. Fotografia, Accademia Roveretana
degli  Agiat i ,  Archivio Storico.
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rn,ì zìnche le riunioni private del consiglio; pe r le tofniìte, ina-
clempicntc il corlune, al qr-rale prure l'accaclcmia si era spesso
rir,olta per ottenerc una sede adeguata, si corninciò r f,tr Lts.,
di  casa l ìosmini ,  messa a cl isposiziorre dal Paol i .  I l  l i i  e11o clel le
dissertazioni si tlostrcì fin clalle pritle occirsioni ;riuttosto ele-
vrì t ( ì  c,  pi i r  . l i  pr imrr,  at tc l l to al  progrcsso cLt l turale. sociale,
ecorrcxnico c sanitat'io clella popolazione: sotto l' inf-lusso clcl
positivisrlo e clelle primc claborazioni clclla dottrina sociale
clella Chicsa, in pochi anni i soci approtìrndirono temi cc'rt-t.tc
la r iabi l i tazione dei carcerat i  c le cirse opcraie, la nredicina
ipodermica c le inrpl ie,rzioui  ig ienico tn. . . r , t l i  c lel l 'a lcol istr- io,  i l
sentinlcnto verso i bambini e l'organizzazione clegli asili in-
fantili zr Ror.ereto, I'azior-re de1l'acqr,ra sulle lnalattic cpiderri-
che e lc pcnsior-ri cli r,ecchiaia pcr aftigiani, g1i elfettí seconcla-
ri clei gas per f il ltur-rinazione pubblica e le qualitrì dcll 'estlattcr
di  came Liebig.

Prosegr-riva intanto 1a progressir,a iclcntificazione dcll'accit-
clemia con il pensiero rostlinizrno, Buona parte degli intcn'cttti
di matrice filosofica e teologica non erano che I'approfoncli-
mcnto di singoli aspetti clella dottrina del filosofb. Un salto cli
qualità si verificcì nel 1879: innuguranclo il t"lionunento a Ro-
smini nell'omonirna piazza di Rovereto, gli Agiati proclamaro-
no l'illustre socto presitlt:nta Parpeluo clel sodalizio, conle oluitÉl-
gio non solo a1la grttndezzLT clel personaggio na anche etll'asserita
verità c1ella sr-rer filosofia. Analogo L)asso, in veste ancora più
ufficiale, seguì nel 1890, I1 legame così istitr,rito erer tutt'altro
che una sinecura: le poleniiche sul rosminiancsint'r nou si er,r-
no per nulla placate , tanto che negli anní successivi, per la pri-
rner r,olta nella sua storia. 1'accadetniar fLl costretta acl entrare in
rotta cli collisione con le autoritzì ecclesiasticl-re locali. con il
vesco\,o di Trento Eugcnio Vah-rssi e con il giornale dioccsano
Vocc Cattolica. tutti ailincati alla conclanna ufficiale fìrln-rinata
dal Sant'Uffizio contro clivcrsi aspetti clel pcnsiero di Rosmini.

Qr-resta opzior-re r2ìppresenta, si pr-tò ben clirc, il tratto carattcri-
stíco clella storia accacienrica nella scconcla metà clel secokr: itt
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essa giocò, oltre ad un certo orgoglio municipale, una crescen-
te consapevolezza politico-intellettuale, che al rifiuto delle in-
gerenze del governo e della Chiesa sulla libera espressione del
pensiero accompagnava una convinta adesione al cattolicesimo
liberale e ad un moderato nazionalismo.

Intorno al tggO la ripresa dell'accademia appare definitiva-
mente compiuta. È in questi anni che si apre un periodo di
intensa attività, durante il quale, per la prima volta nella loro
storia, gli Agiati sembrano superare la condizione di coetus
litterarius, che li aveva accompagnati dalle origini, per rag-
giungere uno stadio organrzzativo superiore. Sotto la guida di
uomini come Silvio Battelli, Fortunato Bertolasi, Anatalone
Bet tan in i ,  Agos t ino  Bonomi ,  F i l ippo  Boss i  Fedr igo t t i ,
Quint i l io Perini ,  Carlo Teodoro Post inger e Guido de
Probizer, ad un'accademia costituita dalla semplice somma
dei soci, singoli individui uniti da comuni interessi letterari e
scientifici, si sostituì un po' alla volta un ente dotato agli occhi
dei suoi membri di vita e personalità propria.

Una serie di indizi e alcune iniziative di grande respiro
possono dare la misura del fenomeno. Tra gli indizi, la crea-
zione, nel 1890, di un protocollo della corrispondenza'acca-
demica: un impegno che presupponeva la disponibilità del
segretario ad evadere con regolarità le incombenze della sua
carica e la volontà del consiglio accademico di aumentare il
numero e la frequenza delle proprie riunioni per deliberare
sugli affari più urgenti. In effetti, si conta nel decennio 1891-
1900 una media di oltre tredici sedute annuali, contro le sei
del ventennio precedente; a testimonianza di un'intensifi-
cazione dell'attività, il numero di lettere protocollate salì in
poco tempo ad oltre cinquecento unità annue.

Fra 1891 e 1895 giungeva aparziale e temporanea solu-
zione, nel segno dell'autonomia accademica, il problema del-
la comproprietà della biblioteca civica, parte della quale era
costituita fin dal Il64 dai volumi degli Agiati. La questione si
era trascinata per decenni senza costrutto, legandosi alla con-
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troversia sulla sede accademica: dopo una fuggevole coabi-
tazione di biblioteca ed accademia nella nuova sede di palaz-
zo Piomarta, a paftire dai primi anni Settanta il sodalizio ne
era stato estromesso avantaggio del Museo Civico e si trova-
va costretto a far uso delle abitazioni private del presidente o
di altri membri del consislio.

45

l1g.  l )  -  ra lazzo

tocento.

anni a metà Ot-

Ora il magistrato civico decideva unilateralmente di affi-
dare proprio al Museo Civico la conservazione della bibliote-
ca, onde evitare che le pretese dí enti e di privati potessero
minare I'unitarietà della raccolta; contestualmente, l'accade-
mia cessava di versare le proprie acquisizioni bibliografiche
alla civica e otteneva la restituzione dei ritratti dei soci esposti
nella sala di lettura. Si apriva così una nuova incombenza di
carattereistituzionale, a\la quale si fece fronte non senza diffi-
coltà: infatti il patrimonio librario si accresceva con notevole
rapidità, grazie soprattutto a scambi e a donazioni, mentre la

Piomarta, sede dell'Accademia per alcuni



:+6 NI.\ RC E L L') BC)N'\ZZT\

buona \,olontà di alcuni soci non andava oltre interventi par-
ziali e mai risolutivi; restava inoltre irrisolto il problema di
una sede adeguata. Con tutto questo, gl i  Agiat i  furono
quantomeno in grado di non disperdere il patrimonio, di sche-
darne una parte consistente e di assicurare per certi periodi
una seppur minima consultabilità.

Nel 1B9B un nuovo statuto poneva termine al durevole equi-
voco sui rapporti fra Agiati e potere politico. Un documentato
studio presentato da Carlo Teodoro Postinger all'adunanza del
26 marzo dimostrò che per essenza giuridica I'accademia costí-
tuiva un istituto letterario-scientifico, e non un'associazione, e
che la sua autonomia statutaria derivava direttamente dal di-
ploma di Maria Teresa: pertanto il consiglio chiese formaimen-
te alla luogorenenzadel Tirolo la cancellazione del proprio nome
dalla lista delle associazioni sottoposte alle restrizioni di legge e
restituì gii statuti <indebitamente approvatil> nel lB75 enel 1890.
Il25 aprrle 1898 il capitano distrettuale di Rovereto comunicò
l'arnrenuta cancellazione dell'accademia dal ruolo delle asso-
ciazioní, dando così via libera alla promulgazione del nuovo
statuto. Esso, non a caso titolato interno, cioè non vincolato ad
ulteriori ratifiche, ribadiva esplicitamente al paragrafo 3' la piena
autonomia  de l  soda l iz io .

Indizi di una nuova indole dell'accademia sono anche epi-
sodi come la dura polemica che oppose il corpo accademico
alla personalità forte ma difficilmente inquadrabile del baro-
ne Bossi Fedrigotti, presidente dal t sql aI IBgl , che fu accu-
sato di gestione troppo personalistica in occasione ciei festeg-
giamenti rosminiani e costretto alle dimissioni; oppure la de-
cisione del 1896 di rlbattezzare la società in Accademid di Scien
z.e Lettere e Arti degli Agiati in Rouereto, con l'accento sui
contenuti più che sui componenti. Ma è in particolare guar-
dando al vorticoso incremento, quantitativo e qualitativo, del-
1'ordinaria attività accademica che si può avere il polso di una
nuova fase nella vita della società. Circa trecento soci furono
aggregati nel trentennio fra 1870 e 1900; fra essi, praticamen-
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te tutto il ceto intellettuale roveretano; diversi trentini, a di-

mostrazione di una ritrovata sintonia tra le città nel nome di

comuni interessi irredentístici e rosminiani; e soprattutto nu-

merosi uomini di cultura italiani, scelti (come già un secolo

prinra) guardando non tanto all ' importanza de| nome, quan-

to all 'affinità ideologíca e scientifica. Non pochi, tra i soci

corrispondenti, salirono a Rovereto per tenervi pubbliche let-

tur. o collaborarono alla rivista accademica che nel frattem-

po aveva cominciato ad uscire, contribuendo in entrambi i

casi ad aprire ulteriormente interessi ed orizzonti degli Agiati

e <,1ell' intera città; altrí costituirono per I'accaclemia un pre-

zioso tramite con enti ed istituzioni culturali italiane ed accet-

tafono di rappresentare la società a congressi, incontri politi-

ci, funerali. Le adunanze pubbliche si fecero più frequenti e

concentrate nei mesi primaverili ed autunnali; non di rado, a

differenza di quanto prescriveva la tradizione, assullleviìllo

carattere monografico: lo richiedevano l'anpiezza ed il l ivello

degli interventi che, come e più che in passrto, s1-rrtzi,tvano su

tutti i ranti del sapere, toccando spesso argon-renti di stretta

attualità ncl dibattito scientifico.
Tutto questo si accompagnò a diversc singole iniziative'

c'trg,anizzate e realizzate grazie alla presenza di una solida strut-

tura socictar ia c soprattut to ad una più ampia percezione dei

con-rpiti e delle potenzialità dell'accademia. La prima di que

ste iniziative data al 1882. lÙsolto il problema fondamentale

della sopravvivenza finanziaria, grazie alla concessione di una

generosa sovvenzione governativa e alle rendite di due legati

testamentari (i magnanimi, immediatamente ínsigniti del ri-

t rat to accademico, erano don Paolo Orsi  e Fortunato Zeni) , l I

consiglio deliberò la pubblicazione annuale cli un volume con-

t"r-r"r.ì" g1í atti accademici: cronache dei consigli privati e del-

le tornate, elenco aggiornato dei soci, necrologi degli Agiati

defunti ed edizione del testo integrale delle conferenze o dei

saggi appositamente inviati dai soci. Il primo numero vide la

lri" I 'ut-rnu seguente, nel 1881 , e conteneva un florilegio di
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relazionitenute in diverse adunanze dal 1820 all8B2; già con
la seconda uscita, tuttavia, furono privilegiati interventi origi-
nali. Le prime uscite degli <Atti Accademici>> contengono con-
tributi di valore diseguale, lavori solidi accanto a frutti di evi-
dente dilettantismo, ma hanno il merito di aver aperto una
strada che porta fino ad oggi attraverso la pubblicazione di
oltre cento volumi. divisi in sei serie (dalla seconda alla setti-
ma: prima serie sono considerate le pubblicazioni ospitate dal
<<Messaggere Tirolese>). Numerosissimi uomini di cultura ro-
veretani e trentini, italiani e stranieri, hanno partecipato alla
reahzzazione delia rivista. dando vita ad un dibattito cultura-
le spesso di alto livello scientifico e di notevole spessore civi-
le. I1 pregio degli Atti non è peraltro soltanto intrinseco: un
indotto di fondamentale importanza, è stato, sin clai primi anni,
la possibilità di farne oggetto cli scambio con le pubblicazioni
di altri istituti culturali e scientifici; I 'accademia ha sfruttato
generosamente 1'opportunità; in un secolo ha aperto contatti
e canali di scambio con oltre cinquecento enti in ventiquattr()
stati del mondo, assicurando centinaia di titoli alla propria
biblioteca e diffondendo notizie preziose sulla cultura locale,
in particolar e gr azieal ..Bollettino bibliografico trentino>> unito
alla rivista a partire clal 1899.

Nel 1897, ricorrendo il centesimo anniversario della na-
scita di Antonio Rosmini, gli Agiati furono in prima linea nel-
l'organizzare adeguati festeggiamenti e commemorazioni. Si
costituì un comítato coordinatore composto dal presidente,
Filippo Bossi Fedrigotti, da Anatalone Bettanini e da Giovan-
ni Rosmini, con íl compito di coordinare gli sforzi e di impri-
mere la linea di condotta; il2 maggio, giorno natale del filoso-
fo, la città fu ímbandierata, le vie decorate di artistici archi
recanti iscrizioni celebrative e, scesa la sera, allietate da una
grande luminaria colorata di fronte a <<varie notabilità, illustri
personaggi, molto clero tra una moltitudine di popolo immen-
sa>>. Più severamente gli accademici, che avevano nel frattem-
po ottenuto l'adesione di circa diecimila personalità della cul-



L'ACCADEMIA ROVERETANA DEGLI AGIATI

twa italiana, si riuniron o nel palazzo della pubblica istruzio-
ne per ascoltare le conferenze su <<Antonio Rosmini e la scien-
za>>, tenutr- dal professor Fedele Lampertico di Vicenza, e su
<<Due scoperte di Antonio Rosmini: l 'Essere possibile e I'uni-

tà della storia dei sistemi ideologici>, autore l'abate Vincenzo
Lilla dell'università di Messina. Fu presentato il volume Per

Rosmini,pubblicato presso Cogliati a Milano, contenente <<la-

vori di ventinove illustri scrittori>>, e si deposero quattro ghir-

lande sui gradini del monumento dedicato al filosofo.
La stagione delle celebrazioni non si esaurì con il centena-

rio rosminiano. Incombeva infatti il 150' della fondazione del-
l'accademia e gli Agiati, dopo i digiuni forzati del t800 e del

1 850, intendevano festeggiarlo prestigiosamente. Allo scopo'

fu costituito un altro comitato, diretto dal Bettanini e compo-

sto dai soci Bonomi, Battelli, Postinger, Mayr, Predelli, Villari,

Chilovi, Oberziner e Biadego, la cui prima iniziativa fu la pub-

blicazione di un volume di memorie accademiche. Nasceva così,

tra mille difficoltà legate soprattutto alla reperibilità dei docu-

menti e delle notizie sulle epoche più antiche,l'impresa edito-

riale più impegnativa nella storia degli Agiati, che si sarebbe
concretata in un volume di quasi mille pagine edito dalla stam-
peria Grigoletti di Rovereto nel 1901. Nonostante una pletora

di errori ed omissioni e la rischiosa propensione enciclopedica
che le perva de,le Memorie dell'i.r. Accademia di Scienze Lette-

re ed Arti degli Agiati in Rouereto rappresentano a tutt'oggi un

utile strumento per la ricostruzione del primo secolo e mezzo

di vita del sodalizio: divise in quattro parti, esse tentano una

ricostruzione storica basata sui (non molti) documenti recuperati

dall'archivio accademico, offrono un sunto dei verbali del con-

siglio dal 1826, riepilogano i contenuti di tutte le adunanze di

cui sia rimasta memoria a partire dal leggendario caffè de|27

dicembre a casa Saibante; impresa nell'impresa, forniscono dati

biografici per ciascuno dei1346 soci registrati fino all'anno 1900.

Alla pubblic azione delle Memorie si aggiunsero, naturalmente,

altre manifestazioni: tra queste, una conferenza di Emilio

t o
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Silvestri, in bilico tra commemorazione del passato ed incita-
mento per il futuro; e soprattutto la grande mostra dei cimeli
accademici che permise ad un folto pubblico di ammirare, or-
dinatamente esposti presso la sede della società, ottanta riffatti
di soci, ventuno dipinti di Adamo Chiusole, un paesaggio ad
olio e cinque disegni a matita di Clementino Vannetti, trentadue
Úa medaglie commemorative ed incisioni, diversi stampati re-
lativi alla storia degli Agiati e parecchie decine di manoscritti
scelti dall'archivio fra i più significativi. La raggiunta grandeur
accademica fu sancita da telegrammi e da lettere gratulatorie
dei principali istituti scientifici italiani e stranieri e dalla pre-
senza dei rappresentanti di tutte le autorità di governo, degli
enti educativi e culturali di Trento e Rovereto, di tutti giornali
locali e di quotidiani nazionali come il <<Corriere della Sera>.

L'impresa più coraggiosa e di più ampio respiro messa in
cantiere dagli Agiati, non senza lafattiva collaborazione delle
autorità archivistiche tirolesi, fu tuttavia I'assunzione della cu-
stodia deglí archivi notarili e comunali del distretto di Rovere-
to. Con questa iniziatival'accademia coronava un lento ma ine-
luttabile processo di ar,r,'icinamento alla storia patria, che a lun-
go era rimasta confinata tra gli interessi minori, e si proponeva
risolutamente come centro della memoria e della coscienza sto-
rica di tutto il Trentino meridionale. Già nel 1891 una circolare
ai comuni trentini offriva i servigi dell'Istituzione per la conser-
vazione di documenti spesso soggetti a cattiva manutenzione,
quando non a rischio di dispersione; ma per mancan za di per-
sonale e di solide prospettive l'operazione era naufragata, no-
nostante un'apposita commissione avesse cominciato a visitare
gli archivi comunali e le reazioni di molti enti non fossero state
negative. All'inizio del nostro secolo, e precisamente nel 1902,
il progetto riprese quota in conseguenza dell'idea, ventilata con
crescente insistenza ad Innsbruck, di trasferire nel capoluogo
tirolese gli archivi notarili di tutta la provincia. Presto imitati
dalla Biblioteca Comunale di Trento, interessata come loro alla
difesa di un simile patrimonio, gli Agiati proposero di creare
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per gli archivi notarili tre o quattro depositi locali, tra cui uno a
Rovereto. Nel 1904, grazie all'interessamento del direttore del-
lo Statthalterei-Archiu di Innsbruck, Michael Mayr, socio dal
1898, giunsero all'accademia autorizzazione e contributo per
la custodia degli archivi notarili di tutti i giudizi distrettuali di-
pendenti dal tribunale circolare di Rovereto. L'attività si fece
frenetica: mentre i primi incartamenti cominciavano ad afflui-
re, Carlo Teodoro Postinger, nominato direttore, riuscì a pre-
disporre i locali, a dotarli di custodia e ad assicurarne il con-
tenuto; lo coadiuvò , àal 1907 , Quintilio Perini, in qualità di
segretario per la corrispondenza relativa al notarile; nel 1910
I'accademia poteva vantare un deposito di oltre ventimila vo-
lumi, contenenti i rogiti di 802 notai attivi nel giudizi di Arco,
Riva del Garda, Nogaredo, Pieve di Ledro, Mori, Ala, Tione,
Stenico e Condino, oltre naturalmente a Rovereto. Il successo
dell'operazione stimolò nuovamente I'interesse verso gli ar-
chivi comunali, tanto più ora che i problemi logistici erano
superati e si prospettava I'opportunità di fare dell'antica so-
cietà di letterati una specie di centro territoriale per la storia
patria.Fn 1907 e 1908 pervennero dunque anche la sezione
settecentesca dell'archivio comunale di Rovereto, 448 perga-
mene del comune di Brentonico e parecchio materiale dei
comuni di Calliano e Besenello.

Fu, il quarto di secolo prima della grande guerra, uno dei
migliori periodi nella vita dell'accademia, forse il migliore fino
ad oggi. Sorretti da un'organizzazione finalmente impeccabi-
le, dotati di solide motivazioni scientifiche e culturali, gli Agiati
trovarono a cavallo del secolo anche una feconda ragione po-
litica, individuabile in un irredentismo moderato, privo di
asperità, lontano da proclami vaghi e tonitruanti ma interes-
sato, in un momento difficile a causa dell'offensiva pangerma-
nista in regione, a conservare l'italianità del Trentino atfra-
verso il dialogo, la salvaguardia della memoria locale e I'inne-
sto nella cultura nazionale. Ciò non impedì, peraltro, che i
rapporti con I'autorità austriaca rimanessero corretti, che l'ac-

5T
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cademia partecipasse sentitamente alle vicende della casa re-
gnante (dal sessantesimo anniversario del regno di Francesco
Giuseppe all 'assassinio dell'arciduca Ferdinando) e che da
parte del governo tirolese non si lesinassero contributi ed aiu-
ti all 'attività del sodalizio.

Questo, finché Rovereto non si trovò al centro dei com-
battimenti. Dal I9I5 al t9t8 il conflitto italo-austriaco, che
pure rispondeva agli auspici degli Agiati, interruppe totalmen-
te I'attività dell'accademia. A guerra finita, molte speranze si
sarebbero rivelate sterili.

<<Un awenire di libertà, un sole di risveglio morale sorge
anche per I'Accademia>>. Così il nuovo presidente, il fervente
patriota Antonio Zandonati, vedeva il destino dell'istituzione
dopo la redenzione del Trentino all 'Italia. L'accademia risor-
geva, per forze proprie, all'inizio del 1920, <<ribenedetta al-
l'ombra del tricolore>> e pronta a giocare il proprio ruolo nel-
l'elaborazione di un nuovo rapporto fra il Trentino e la nazio'
ne madre. Le premesse, per dire il vero, non erano delle mi-
gliori: il patrimonio archivistico e bibliografico era stato gra-
vemente danneggiato; e ora, abituati a generosi contributi
annuali sotto f impero, gli Agiati si trovavano coinvolti nel
clima di austerità della ricostruzione e perdevano immediata-
mente la custodia degli archivi notarili, che in base alla legge
italiana dovevano confluire negli archivi di stato, e degli ar-
chivi comunali, restituiti ai legittimi proprietari. Un episodio,
in particolare, venne offuscando i rapporti con il governo pa-
trio: fin da|1920, con uno dei primi atti ufficiali del nuovo
consiglio direttivo, l 'accademia aveva chiesto la cosiddetta
regificazione,vale a dire l'equivalente di quanto concesso da
Maúa Teresa nel I75), a gannzia di un rapporto immediato
con la legittima autorità e a conferma dell'autonomia scienti-
fica dell'istituto. Dopo alcuni anni la pratica non aveva com-
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piuto alcun passo avanti, nonostante la continua rcifetazione
della richiesta, i richiami sempre più pressantí ai meriti storici
enazionalidel sodalizio e I'interessamento di personalità come
I'onorevole Luigi Credaro, commissario civile per la Venezia
Tridentina, I'onorevole Paolo Boselli e il senatore Ettore
Tolomei; agli Agiati non sfuggiva la differenzà con la tempe-
stività del governo asburgico, o con lo spontaneo interesse
del governo italico attraverso il Perolari Malmignati, e la de-
lusione si faceva palpabile con il passare degli anni. Quasi
come una beffa, la notizia della concessione del titolo diRegía
Accademia giunse a Rovereto nell'aprile del1913, quando la
situazione del paese era sull'orlo del collasso e la monarchia
stessa aveva perso parecchio in prestigio ed autorità; il crollo
delle istituzioni, dopo I'otto settembre, trascinò via con sé
anche le residue speranze di ricucire un rapporto di ricono-
scimento e di collaborazione con la Casa regnante.

Con tutto questo, i primi anni dell'accademia finalmente
italiana furono vissuti con entusiasmo e forte impegno cultu-
rale. Scomparsa ormai quasi del tutto la vecchia generazione,
toccava ora ad uomini come Antonio Zandonat i ,  Emil io
Gerosa, Gustavo Chiesa, Giuseppe Chini, Federico Schneller,
Alessandro Canestrini, i l mantenere vivo il prestigio delf isti-
tuzione, il cui nome era peraltro onorato dalle figure degli
archeologi roveretani Paolo Orsi e Federico Halbherr, del
musicista Riccardo Zandonai e del pittore futurista Fortuna-
to Depero. Tra i primi atti della rinata accademia fu l'elezione
di nuovi soci, tra i quali spiccavano le nomine honoris causa di
Cesare Battisti, Fabio FlIzi e Damiano Chiesa; ai principali
istituti scientifici italiani fu rivolto I'appello ad inviare libri e
riviste alla biblioteca degli Agiati, bisognosa di nuova linfa.
Furono organízzate letture dantesche destinate alf intera cit-
tadinanza, capaci più delle conferenze e delle tornate di stam-
po tradizionale di esaltare la ritrovataitalianità del suolo pa-
trio; furono intraprese iniziative editoriali e celebrative come
la pubblicazione delle memorie di uno dei più antichi patrioti

5)
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Fig. 16 - Federico Halbherr (1851 1930), archeologo toveretano, aggregato
all'Accademia nel 1884. Fotografia, Accademia Roveretana degli Agiati,
Archivio Storico.
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Fig. I7 Paolo Orsi (1859-l%5), archeologo roveretano e senatofe del Re-
gno d'Italia, aggregato all'Accademia nel 1884, insignito di medaglia acca-
demica neI 1"926. Fotografia, Accademia Roveretana degli Agiati, Archivío
Storico.
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trentini, Francesco Filos, come la consegna di una medaglia
onorifica a Paolo Orsi e soprattutto come il progetto (manca-

to) di una Storia del Trentino, da realizzare in collaborazione
con le altre istituzioni regionali e da destinare alle scuole e ai
centri della storiografia ttaliana, che del passato dei territori
redenti ben poco conosceva.

Con íl passare degli anni, tuttavia, gli iniziali fervori si tra-
sformarono in crescente disincanto, che neppure gli entusia-
smi del primo fascismo riuscirono a dissolvere. La storia del-
I'adesione degli Agiati al regime, sancita ne\1926 dalla nomina
a socio dí Benito Mussolini, è un esempio classico dell'equivo-
co che an'icinò molti uomini di cultura allo stato fascísta. Nel
caso dell'accademia, giocarono fattori che ben poco avevano a
che fare con il nascente totalitarismo: in primo luogo, piaceva
ai soci, ancora legati ad un patriottismo di stampo ottocentesco,
la forte venatura nazionalista dell' ideologia in camicia nera, che
prometteva un an'enire glorioso alla patria dopo decenni di
politiche di basso profilo; giocava, in secondo luogo, quel desi-
derio di un legame diretto con le istituzioni che aveva contras-
segnato tutta la storia dell'accademia: f idea di una cultura di
opposizíone era del tutto estranea agli orrzzonti mentali degli
Agíati i quali, peraltro, non dovettero trovare grandi differen-
ze, quanro a parernalismo e ad autoritarismo, tra il governo
asburgico ed il fascismo del primo decennio; la politica cultu-
rale del regime, infine, dando un indirizzo ed una speranza di
soprar,viven za amoTtienti scientifici, incontrava gli auspici del-
I'accademia: non a caso, la principale motivazione per l 'aggre-
gazione del duce non consister,a nel suo ruolo istituzionale, ma
nei suoi meriti di fondatore dell'Accademia d'Italia.

Se qualche speranza gli Agiati avevano riposto nel nuovo
governo, essa era però destinata ad andare delusa. Parte per il
disinteresse delle autorità, che lesinavano i finanziamenti e
mostravano di prir.'ilegíare gli istituti fascisti di cultura fondati
nel1929 a Trento e a Rovereto, parte per gli stessi limiti degli
intellettuali trentini, attar dati sulle ultime rincee del nazionali-
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Fig. 18 - Riccardo Zandonai (1,883-1944), musicista roveretano, aggregato
all'Accademia nel 19i0. Fotografia, Accademia Roveretana degli Agiati, Ar-
chivío Storico.

\ 1
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smo e lontani dai fermenti della cultura italrrlna ed europea,
l'attività accademica si andò velocemente inaridendo con i pri-
mi anni Trenta. Le conferenze pubbliche, fiore all'occhiello nel
decennio precedente, si fecero più rade, persero d'importanza
gli stati generali del corpo accademico a vantaggio del più ri-
stretto tavolo del consiglio, si interruppe la pubblicazione del
<<Bollettino bibliografico trentino>>. Anche un awenimento da
lungo tempo auspicato, come il collegamento delle biblioteche
accademica e civica, rístabilito nel1933, potrebbe essere inter-
pretato come sintomo di una minore autonomia operativa. Il
colpo di gtazia giunse comunque l'anno successivo, quando il
governo, insensibile alla secolare tradizione di indipendenza
statutaria degli Agiati, impose loro d'ufficio un nuovo statuto
adeguato alla politica culturale del regime: le costituzioni del
1934, accolte senzr- apparente scandalo dal corpo accademico,
limitavano il numero dei soci stranieri e vincolavano le aggre-
gazioni al consenso del Ministero dell'Educazione Nazionale,
al quale era riservata pure la facoltà di revocare i decreti di
nomina, di controllare la gestione finanziaria e di valutare le
rclazioni annuali inviate dal presidente; questí, insieme al
vicepresidente, doveva prestare giuramento di fedeltà nelle mani
del prefetto, pena la degradazione d'ufficio. Nel 1938, un nuo-
vo statuto appesantiva ulteriormente I'ingerenza goveîn tiva
sulla vita accademica: al Ministero dell'Educazíone spettava ora
anche la nomina dei vertici sociali e, in omaggio alla rivoluzio-
ne del calendario ̂ttuatasotto il fascismo, si imponeva di fissa-
re f inizio dell'anno accademico a1,29 ottobte, anniversario del-
Iamarciasu Roma. Erano così poste le premesse per I'atto meno
dignitoso, per quanto inevitabile, in tutta la storia dell'istituzio-
ne: il censimento ruzziale dei soci, prescritto con decreto go-

vernativo allo scopo di individuare ed escludere dall'associa-
zione i membri di origine ebraica.

La crescente interferenza dello stato fascista non impedì
d'altronde la conservazione di un certo margine di libertà
scientifica. A lungo fu tollerata la presenza nei ruoli accade-
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Fig. 19 Fortunato Depero (1892 1960), pittore futurista di Rovereto, ag-
gregato all'Accademia nel I9)7. Fotografia, Accademia Roveretana degli
Agiati, Archivio Storico,
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mici di soci non schierati, quando non apertamente antifascisti,
mentre negli Atti, accanto a doverosi quanto formali omaggi
al regime, potevano comparire interessanti incursioni nella
sfera del pensiero critico. Tale fu, per esempio, la stroncatura
della Storia del Trentirco edita a Palermo da Gino Cucchetti
sotto gli auspici della Deputazione di storia patria della Sici
lia, e dunque del Ministero dell'Edu cazione Nazionale: se ne
evidenziavano i palesi errori cronologici, le manifeste sfasature
nella valutazione dei fatti, I'eccessiva indulgenza al bello stile
a scapito delf interpretazione, l'inadeguatezza della biblio
grafta. Tale fu anche il saggio di Ernesta Bittanti Battisti che,
in piena campagna per l'uso del uoi, tronizzavà sulle fantasie
nominalistiche del governo intrattenenilo i lettori suL'uso del
tlt, l,toi, leí, nei Promessi Sposi.

Giunse un'altra volta la guerra, e con la guerra la progres-
siva estinzione della vita accademica che si ridusse, negli anni
tra 1943 e 1945, a pochi incontri clandestini. Rovereto, in ve-
rità, non fu mai toccata direttamente dagli awenimenti bellici;
era viva tuttavia, negli Agiati, la percezione che una tragedia
epocale si andava consumando e che una volta messi a tacere
i cannoni nulla sarebbe stato come prima, soprattutto per chi
si sforzasse di interpretare e comprendere criticamente la re-
altà. Nelle parole del presidente Livio Florio, pronunciate tra
pochi int imi nel la pr imavera del '44, s i  deploravano .<lo
snaturamento e 1'esasperazione dei quali I 'umanità si è ridot-
ta, in questi tristi anni, a distruggere se stessa con furia bestia-
le>, si richiamava <<il dovere di non disertare , nella ffagica ora
che volge, il posto di responsabilità come studiosi e come cit-
tadini, nei confronti delle masse e dell'intera Nazione>>, e si
auspicava, con una certa preveg genza, <<1a realizzazione di un
assetto supernazionale in cui l 'umanità trovi la sua strada in
un'atmosfera di reciproca collaboraziclne e comprensione ed
in un reale anelito all'integrale rispetto della dignità umana>>.

La degenerazione del regime fascista ed il dramma del con-
flitto mondiale avevano dunque bonificato certi eccessi nazio-
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nalistici e le sproporzionate speranze nei destini d'Italia con
cui I'accademia aveva affrontatolaredenzione. Purgati al lavacro
della guerra, gli Agiati festeggiarono il ritorno della pace an-
dando a lezione di democrazia; nel febbraio del t946, infatti,
spettò a Carleton \X/. \X/ashburne, insigne pedagogista ameri-
cano reduce dalla campagna d'Italia, inaugurare I'anno acca-
demico con una rcTazioneintitolata appunto Cosa è la democra-
zia. La riflessione giovò all'accademia, che riuscì a gestire la
transizione all'insegna della tolleranza e dell'equilibrio. Non vi
furono epurazioni, né tra i soci né all'interno del consiglio
direttivo, tant'è vero che proprio al barone Fiorio, protagonista
degli ultimi anni prima della guerra, toccò la responsabilità mag-
giore anche nella fase della ricostruzione; d'altra parte, non
mancò un'autocritica schietta ma serena nel ricordo dei tanti
soci scomparsi durante il conflitto: da una parte spiccavano le
figure di Giovanni e Tina Lorenzoni, il cui sacrificio nella lotta
contro I'occupazion e nazista era additato a monito per tutti gli
Agiati; dall'altra non si occultava I'ormai ingombrante presen-
za nei ruoli accademici di Benito Mussolini, del quale erano
censurate àafatale aberrazione di potenza e la successiva inna-
turale alleanza con le forze del pangermanesimo hitleriano> e
rimpianta la rinuncia a <<riportare l'Italia nella scia luminosa di
una superiore civiltò>: ciò che, in fondo, aveva giustificato I'ade-
sione al regime dei figli di quegli irredentisti che alla patria ave-
vano dedicato tutte le loro forze e le loro intelligenze.

Se con il passato gli Agiati avevano raggiunto un onorevo-
le compromesso, il futuro, una volta terminata la fase più in-
tensa della ricostruzione, si presentava carico di speranze ma
anche di inquietudini. Solo in apparenza la ripresa della vita
accademica awenne nel segno della continuità. Conferenze e
tornate ricominciarono ad animare gli incontri, gli Atti torna-
rono in tipografia dandosi una nuova veste editoriale a partire
dal L952. Nel lo stesso anno, con l 'usci ta del volume di
Umberto Tomazzoni e Luigi Dal Rì dedicato all'antichità in
regione (peraltro piuttosto discusso sin dal primo momento),
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trovava parzia.le rcalizzazione il vecchio progetto per una S/o-
ria del Trentino. Non fu questa I'unica pubblicazione paralle-
la agli Atti: trovarono spazionella nascente collana degli Agiati,
guadagnandosi il plauso dei soci e dei concittadini, anche la
biografia di Antonietta Giacomelli, curata da Adriano Augusto
Michieli, e le prime incursioni nella storia dell'arte, con il sag-
gio dedicato da Bruno Passamani a Gasparantonio Baroni
Cavalcabò. Nel 1955, il centenario della morte diede nuova
linfa all 'antica passione per Antonio Rosmini, un po' trascu-
rato durante il ventennio: solenni celebrazioni ebbero luogo
nel corso dell'anno, convogliando su Rovereto l' interesse de-
gli studiosi e favorendo sia I'apertura di nuove relazioni con
Stresa, l'altra storica sede rosminiana in Italia, sia I'awio di
iniziative come la fondazione di un Istituto Internazionale di

Studi Superiori intitolato al filosofo con sede aBolzano.
Dietro \a facciata di un lustro ritrovato covava però il di-

lemma circa I'effettivo ruolo riservato ad un ente come l'acca-
demia in tempi di profonda trasformazione della società e della
cultura, della scienza e dell'educazione. L'interrogativo' comu-
ne a tanti onorati sodalizi, era ben presente all'attenzione dei
più sensibili tra gli Agiati, che si rendevano conto dell'insuffi-
cienza delle antiche certezze, della conno|azione sempre più

negativa attribuita allo stesso termine accademia, dell'inadegua-
tezza di scelte rispettabili ma irrimediabilmente segnate dal
marchio della retroguardia. E il caso, per esempio, di Ferruccio
Trentini, autore nel 1951 di un pregevole tentativo di ritrovare
nella storia accademica i valori da porre alla base dell'azione
futura: non si nascondeva, I'allora vicepresidente, che <<quando

si pronuncia il nome dell'Accademia degli Agiati c'è spesso chi
sorride come di un'anticaglia da museo, come di un costume
da bagno di foggia 1800 indossato da una vecchia signora su
una spiaggia dell'era atomica>>, e nemmeno che le passate

benemerenze poco valevano di fronte ai <<nuovi problemb> e
alle <<nuove istanze di cultura e di rinnovamento etico, sociale,
economico>>; individuava quindi, prefigurando i futuri svilup-
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pi, un possibile sbocco per l 'accademia nel ruolo di ..coordina-
trice di tutte le forze vive della cultura, di guida e di promor.'itrice
degli studi, delle ricerche e delle iniziative che si propongono
di contribuire all'umano progresso>>.

Alf intervento del Trentini seguirono alcune conferenze
di alto profilo intellettuale, che sin dal titolo mostrano la ri-
cerca di una linea culturale e politica capace di dare nuovo
slancio alf istituzione. Scuola e educazione fu il tema trattato
da Giovanni Calò nel1953, L'idea dell'unità federale europea
l'argomento del discorso di Felice BattaglianelI95I; Umberto
Corsini intrattenne i soci sull'ormai necessa úa Reuisione delle
impostazioni particolaristiche della storiografia 

,1956) 
e Paolo

Prini affrontò il problema dei rapporti, sempre meno sconta-
ti, tra Cultura e società (1958).

Una certa irrequietezza, tra gli Agiati del secondo dopo-
guerra, è deducibile anche dal pressoché ininterrotto dibatti-
to sugli statuti, che portò alla realizzazione di quattro diverse
versioni in quarant'anni. E vero che, neI 1947 , era impellente
la necessità di abrogare gli statuti dell 'era fascista, con tutto
quello che comportavano in termini di sottomissione al pote-
re politico; così com'è comprensibile l 'esigenza di sottolinea-
re, nove anni dopo, il rifiuto di ogni discriminazione sociale,
razziale, religiosa o politica nei confronti dei soci, vincolan-
done la nomina esclusivamente ai meriti scientifici. Resta tut-
taviall fatto che, in condizioni politicamente normali,la con-
tinua revisione dell'assetto statutario rappresenta un dato sin-
golare: se ne rese conto Danilo Vettori che, presentando I'ul-
tima e definitiva versione degli statuti, sottolineava I'incon-
gruità del dare alla luce l'undicesimo regolamento nel giro di
un secolo, quando quattro costituzioni avevano retto I' impal-
catura accademica per quasi centocinquant'anni.

Nonostante un'attività accademica mai interrotta e spesso
di buon valore scientifico, dunque, gli Agiati rimasero a lungo
prigionieri nelle secche della cultura accademica, senza che il
mondo intellettuale trentino sembrasse in srado di identificare

)
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una via d'uscita; ancora nel terzo decennio dalla fine della guerra
le consuete tornate inaugurali non disdegnavano di lasciare
spazio a temi come la crisi della cultura attuale, fratfato da
C. Tullio Altan nel 1970, o a dibattiti dall'eloquente titolo La
uita e le funziorcí delle Accademie nell'ora attuale. Eppure pro-
prio in quegli anni cominciavano a manifestarsi i primi segnali di
un rilancio destinato a realizzarci compiutamente nei decenni
successivi. Pilastri ne erano il dialogo con altre istituzioni cultu-
rali, locali e nazional-i; un più forte collegamento con le sedi della
ricerca, dalle facoltà universitarie agli istituti; i rapporti più stret-
ti con i centri del potere politico locale, dal comune di Rovereto
alla provincia autonoma; e infine, secondo gli auspici di Ferruccio
Trentini, una crescente vocazione aJI'orgastzzazione piuttosto che
alla diretta produzione della cultura.

In questo clima matur ano tniziative di grande respiro, for-
temente volute dal presidente Valentino Chiocchetti: i l con-
vegno sulla romanità nel Trentino, del1977 , i cui esiti hanno
suscitato l' interesse della Sorbona; il convegno del 1984 sul
Trentino Alto Adige nel Medioevo, che porta in eredità il ten-
tativo di dare vita ad un Comitato scientifico per la medìeuistica
regionale e1'tnizio di un dialogo proficuo con centri di ricerca
come I'Istituto Storico Italo-Germanico in Trento. Si infitti-
scono i contatti e le collaborazioni: con la Societas amicorum
latinitatis di Rovereto vengono organizzate, nel 1972, delle
Feriae latinae di notevole successo, nonostante i tempi non
proprio favorevoli alla lingua di Cicerone; con I'istituto d'arte
cittadino si dà vita, nel1976, ad una mostra dei lavori degli
allievi di Gino Comel, indimenticato maestro d'inizio secolo;
altre scuole di Rovereto cooperano con I'accademia per l 'or-
ganizzazíone di concorsi tra gli studenti in occasione del
bicentenario del teatro cittadino; con il gruppo micologico
trentino intitolato a G. Bresadola si realizzano un volume di
scritti bresadoliani ed un Simposio internazionale di micologia,
nel 1985, a Selva di Levico; con gli organizzatori della Mostra
itinerante romagnosiana si concorda un passaggio a Rovereto
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della stessa; soprattutto, si intensificano i rapporti ed il con-
fronto con le altre accademie operanti nell'Italia settentriona-
le: nel 1979 gliAgiati organizzano a Rovereto unlncontro con
i rappresentanti delle accademie circonuicine partecipando, 1o
stesso anno, al convegno delle accademie delle Tre Venezie
convocato a San Giorgio.

Dal 1980 il comune di Rovereto, il comprensorio della
Yallagarina, la provincia autonoma di Trento e altri enti pub-
blici vengono iscritti nei ruoli accademici quali soci sostenito-
ri,ufficializzando in tal modo un rapporto di collaborazione e
di finanziamento già attivo da tempo. Negli anni immediata-
mente successivi vedono la luce pubblicazioní come gli indici
analitici degli Atti accademici, curati <1a Pasquale Pizzini, o il
catalogo dei periodici pervenuti alla biblioteca degli Agiati,
opera di Gianmario Baldi, o, ancora, la ristampa dei contri-
buti editi a suo tempo sulle pagine del Messaggere Tirolese:
tutti mattoni di una storia che si intende recuperare, per farne
la base degli impegni futuri. La prolusione di Maria Garbari
alf inaugurazíone del 2)lo anno accademico (1981), dedicata
a Libertà scientiJttca e potere politico in due secoli di attiuitò
dell'accademia roueretana degli Agial/, rappresenta in qualche
modo la chiusura del ciclo aperto trent'anni prima da Ferruccio
Trentini: nel recupero delle radici e delle identità locali, con-
tro la <<spers onalizzazione operata da una civiltà di massa e da
una pseudocultura che contrabbanda ideologie>, I'accademia
potrà ripensare <<il tema della sua funzione pubblica e delle
scelte culturali nei confronti della società nella quale si trova
ad operarerr.

La riflessione sul ruolo culturale e sull'assetto organízzatívo
delf istituzione ha percorso tutti gli anni '80, trovando una
prima, importante incarnazione nello statuto del 1987, che
rappresenta, per molti aspetti, i l punto d'arrivo di un proces-
so di sviluppo che interessa I'intera storia del sodalizio. La
novità principale consiste nell' iscrizione dell'accademia al
Registro delle persone gíuridiche priuate della provincia di
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Trento. Si tratta di una piccola rivoluzione: quella stessa che
gli Agiati avevano combattuto alla fine dell'Ottocento, rifiu-
tando di essere compresi, di fronte alla legge austriaca, nel
ruolo delle associazioni. Eppure, con il conseguimento della
personalità giuridica si compie un percorso di spersonaliz-
zazionecominciato proprio allora, quando all'indivídualità dei
soci cominciò ad essere anteposta la capacità propositiva del-
la società, quando I'antico ceto letterario fu progressivamente
sostituito da un apparato di tipo burocratico. E in questa di-
rezione che gli Agiati trovano risposta ai dubbi sul loro ruolo
nel la società moderna: sol tanto un organismo capace di
interloquire con la circostante realtà culturale, politica e isti-
tuzionale sembra oggi in grado di svolgere una funzione so-
ciale, ereditando I'ambizione, che fu del Vannetti, di risve-
gliare i <<buoni ingegni della patria>>. Questo è in fondo il suc-
co dell'articolo secondo del nuovo statuto, che ridefinisce gli
obiettivi dell'attività accademica: promuovere la ricerca scien-
tlfica; favorire le rclazioni fra i soci e gli studiosi in genere;
indire tornate, adunanze, convegni, conferenze e cicli di le-
zioni; pubblicare, oltre agli Atti, anche memorie accademi-
che, studi e ricerche; bandire concorsi su temi di particolare
interesse; offrire agli studiosi la propria biblioteca ed il pro-
prio archivio; collaborare con enti, istituti e privati allo svi-
luppo delle scienze, delle lettere e delle arti.

Il nuovo assetto voluto dagli Agiati trova risposta anche
nell'istituzione di un ufficio di segreteria in grado di integrare
I'attività volontaristica del segretario accademico e nella crea-
zione di una serie di sottocomitati incaricati di curare la pub-
blicazione degli atti, di predisporre i programmi annuali e di
seguire progetti speciali come le celebrazioni del 250' anno
di vita del sodalizio o gli interventi sull'archivio storico del-
l'accademia. Il felice esito di iniziative come i convegni svolti-
si a Rovereto tra 1989 e 1992, quasi tutti confluiti in numeri
monografici degli Atti accademici o in apposite pubblicazio-
ni, indica che la srada intrapresa è quella giusta.
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Fig.20 Villa Tranquillini, sede dell'Accademia dal 198), in via Canestrini
a Rovereto.

Oggi I'accademia degli Agiati sembra aver completatola
transizione e si appresta con più sictrezza ad afftontare il fu-
turo. Oltre trecento soci, divisi tra ordinari (i residenti in re-
gione) e corrispondenti (gli studiosi italiani e stranieri che, a
norma di statuto, <<si siano distinti in studi riguardanti la re-
gione Trentino Alto Adige>), distribuiti nelle Classi di Scien-
zelJmane, Scienze Naturali e Lettere ed Arti, cooperano alla
riuscita degli Atti accademici e delle altre uscite, dei convegni
e delle conferenze. Un consiglio accademico formato da pre-
sidente, vicepresidente, segretario, tesoriere, bibliotecario-
archivista ed altri cinque membri cura la normale ammini-
strazione, ptepara le adunanze plenarie del corpo accademi-
co, vaglia le proposte di nomina a socio, mantiene i contatti
con enti ed istituzioni. Gli atti accademici escono annualmen-
te in due fascicoli, I'uno (/) dedicato a Scienze Ltmane, Lettere

o /
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ed Arti,l'altro (B) alle Sctenze matematiche, fisiche e naturali;
sempre più numerose sono tuttavia le pubblicazioni parallele:

edizioni di fonti, atti dei convegni, studi storici, commemora-
zioni diillustri Agiati defunti. L'incontro con i centri più vivi
della cultura e della ricerca nazionale ed internazionale non

ha fatto dimenticare iltradizionale impegno nei confronti della

comunità locale: annualmente vengono organizzati cicli di le-
zioni su storia arte e cultura della Vallagarina, accompagnati
spesso da visite guidate ai monumenti e ai luoghi più signifi-
cativi; ai giovani laureati che si siano distinti per ricerche di
interesse regionale viene data I'opportunità di presentare il
frutto delle loro fatiche in regolari lncontri con i neolaureati o

di partecipare al concorso biennale che premia i migliori la-

vori dedicati al territorio di Rovereto.
Nell'imminenza delterzo millennio, che per gli Agiati coin-

cide con 7a riconenza del250" anniversario della fondazione,
I'attività accademica va acquistando un ritmo febbrile. Conve-
gni, seminari e conferenze, fino a tempi recenti confinati nei
mesi primaverili ed autunnali, coprono ormai l'intero arco del-

I'anno, le collaborazioni si infittiscono, aumentano le pagine

degli Atti. Ma menme si apre ai temi e agli impegni più diversi,
l'antica società letteraria sperimenta un proficuo ritorno su sé
stessa e sulle ragioni del suo esistere. Ogni anniversario è anche
occasione per una riflessione, alla quale non si sono sottratte le
iniziativepiù significative e più pregnanti messe in cantiere ne-
gli ultimi anni: il convegno su Girolamo Tartarotti, del 1995,11

convegno su Clementino Vannetti, del1996, il ciclo di confe-
renze che nel1997 ha celebrato il bicentenario della nascita di
Antonio Rosmini. Intanto, nella sede di via Canestrini si sta
lavorando all'aggiornamento delle biografie dei soci e all'ordi-
namento del prezioso archivio storico: tracce di un passato che
ha finito di costituire un fardeilo e che rappresenta ora condi-
zione irrinunciabile di sviluppo.
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STATUTI ACCADEMICI

Le costituzioni e il catalogo degli accademicí agiati di Rouereto sotto i felicis
simi sourani auspici diMaríaTeresa augustissima imeratrice, regine etc"'

l 'anno IV del la fondazione, s.1.,17fi  [ i l  ms. è conservato presso Ì 'Ar-

chivio accademicol.

Costituzioni degli Accademici Agiati di Rouereto, 1821 lcon aggiunte del

1825 - ms. conservato presso l'Archivio accademico].

Statuto detl'imp. regia Accademia Roueretana, Verona 1854 [ma 185] - ms.

conservato presso I'Archivio accademico].

Statuto dell'Accademia di Rouereto,1875 lms. conservato presso l'Archi-

vio accademicol.
Statuto dett'LR. Accademia degli Agiati in Rouereto, Rovereto 1890 [i] ms.

è conservato presso I'Archivio accademíco].

Statuto interno dell'i.r. Accademia di scienze, lettere ed arti degli Agiati di

Roueret o. Rovereto 1898.

Statuto interno dell'i.r. Accademia di scienze, lettere ed arti degli Agiati di

Rou ere to, Rovereto 1904.

Decreto d'istituzione, costituzioni e regolamento interno della I.R. Accade'

mia Roueretana degli Agiati, Rovereto 1911.

Statuto dell'Accademia Roueretana degli Agiati, Rovereto 1922.

Statuto dell'Accademia Roueretand degli Agiati, Rovereto 1924.

Statuto dell'Accademia Roueretana degli Agiati, Rovereto 191 1

Statuto dell'Accademia Roueretana degli Agíati (D.M. 16 ottobre 1934

N.2364, *Atti dell'Accademia Roveretana degli Agiaú>, V, XII 0%5),
pp.V XI[.

Statuto dell'Accademia Roueretana degli Agiati' "Atti 
dell'Accademia

Roveretana degli  Agiat i",  V, XIII  (1918).

Statuto dell'Accademia Roueretana degli Agiati, sI.,1911 .

Statuto della Accademia Roueretana degli Agiati, Rovereto 1957.

Statuto dell'Accademia Roueretana degli Agiati - Rouereto, Calliano 1978'

Statuto dell'Accademía Roueretana degli Agiati - Rouereto, Rovereto 1987.
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PERIODICI EDITI DALL'ACCADEMIA E REPERTORI

<Atti dell'Accademia Roveretana degli Agiati>, 1826 ...
<Bollettino Bibliografico Trentino>, 1899-1914.
Imperial Regia Accademia Roueretana. Atti 1826-1883, ristampa anastatica,

Rovere to ,198 l .
Elenco alfabetico dei lauori pubblicati nei suoi atti dall'i.r. Accademia degli

Agiati, in Rouereto, fino all'anno 1906, Rovereto 1906.
V. Crrtoccunrrl - L. DAL k, Indice dei lauori scientifici pubblicati dall'Ac-

cademia Roueretana degli Agiati nei suoi <Atti> o nei giornali dell'epo-
ca durante i primi due secr,,li di uita,Rovereto 1952.

P. PtzztNt, Indici analitici degli Atti e delle pubblicazioni della Accademia
Roueretana degli Agiati: 1824-1980, Rovereto 1981.

Dal 1959la pubblicazione è suddivisa in due serie separate: <A> per i
contributi di Scienze umane, Lettere ed Arti; <B> per i contributi di Scien-
ze matematiche, fisiche e naturali.

La Biblioteca Civica di Rovereto procede all'interno del <Catalogo
bibliografico trentino>> alla descrizione su supporto informatico dei singo-
li contributi di volta in volta oubblicati.
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PUBBLICAZIONI DI\ERSE CURATE DALL'ACCADEMIA

Oltre al le sette serie di Att i  accademici,  uscit i  in prima istanza in for
ma di Appendice al <Messaggere t irolese> (I serie) e successivamente in
fascicol i  a diversa periodicità, l 'Accademia ha curato la pubblicazione dei
scguenti  volumi ed opuscol i .

Vor.uiur r ìD opuscolr  \ rARr (1811-. . . )

G. Btt--rn,tnt, Ricordo in /ingua itd/rand per Ptttro Perr.,lari Malmignati,
Rovere to  1811.

Ebgíum Constantini I-orcntit lcctum in Conuentu.\otlaliunt Littcral. Lentor.
Prid. Cal. Fcbr. A.D. MDCCCXYI. Rovereto 1822.

C. V,lNNnlrt, Opere ita/iane e latìnc Je/ cdu. Clentenîino Vannettì, rouercîano,
8 vol l . ,  Venezia-Alvisopoli  Ro'n'eretc'r 1828 181 1.

Cì. TÀRTARoltt, Sullo sc'riucre Rc,ucrctlo o Roucrcto, Rovereto 1827.
Cì.8. S'r'orr,r.rr-t, Discorso sul/u utta c sug/i scritti de/ cau. Luigi Barnardo

Pom pt'ati, Rovereto 1 8l 0.
A. RtrslttNt, Sul celrbatc,. Drscrtrso lt'tto d/l'AccdJcmid dagli Agiati, nella tctr-

nata straurJinaria Je/ 12 l l  18it ,  Rovereto 18J).
F. Fr,unt<;ri't'r'1, Anna Baldouini. lrttmtnento tli storla patria tJe/ scco/o XVIII,

Kovcre to  Iò /+ .
F. P,ltrt.t, Memoríe lella uitd tli Antr.tnío Rosrztíni-Serbali, Torino 1881.
(ì. Btrnr',rNza, La Qttarcsitna c la Scttìruana Santa spicgata al popolo,Rove-

reto 1882.

IIr.  P,rrrr-r] ,  L'accatlemia di Rouereto ( ldl 17i0 al 1880, Rovereto 1882.
A. S'ttt<rsto, Discorso accadcntco critico-tnora/e, Rovereto 1882.
A. S'tttosto, Dellc uirtù di Antonn Rostttini, Rovereto 188.1.

C.T. Ptrs't tnc;E tt, Clernen tino \/annetti cultorc dellc be/le artr, Rovereto 1895.
Circr.,lare dell'Accademia degli Agiati, con la qualc si pre gano í Comuni di

prouuedere alla conseruaztone deg/i archiur, Rovereto 1896.
Antonio Rosmini prete roueretdtîo, Rovereto 1897.
Commernorazione del primo centenarlo de/la nascita di Antctnio Rc'smini:

relazíone della Presidenza delConttato intorno al/'ctperato dello stessr.t,
Rovereto 1897.

Comtnemorazione de/ pritno centenarto de/la nascita di Antctnio Rosmini;
relazione della Presidenza del Cotnitttto sulla festa accademica del 2
rnaggio 1897, Rovereto 1897.

Per Antctnio Rosmini nel prirno Centenanc,t della Sua nascita. Milano 1897.
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Per il centocinquantesimo anniuersario della fondazione della I.R. Accade-
mia di Scienze, Lettere ed Arti degli Agiati di Rouerero, Rovereto 1899.

Memorie dell'LR. Accademia di Scienze, Lettere ed Arti degli Agiati in Roue-
reto, pubblicate per commemorare il suo 150" anno dí uita, Rovereto 1901.

Aggiunte e correzioni alle biografie dei soci contenute nelle Memorie dell'1.R.
Accademia di Scienze Lettere ed Arti degli Agiati in Rouereto, già pubbli'
cate nel 1903 per commemorare il suo 150" annr.t di uita, Rovereto 1905.

I-'Archimede di Domenico Udine, pittore roueretdno, la libreria di San Mar-
co e l'Accademia degli Agiati in Rouereto, Rovereto 1909.

All'abate Anatalone Bettanini nel cinquantesimo del suo sacerdozio: 27 mag-
gio 1864 - 21 maggio 1914, Rovereto 1911.

C.T. Posrtn*crr^, La prima messa cantata nella cappella dell'Altar grande
della Chiesa nuoua di San Marco in Rouereto il giorno di Pasqua di
resurrezione 1 aprile 1J89, Rovereto I9I4.

In memoria del professor cau. Agostino Bonomi, Rovereto 1915.

E. Gr,nosa, Le forze idroe/ettriche della Venezia Tridentina,Rovereto 1922.

F. Frlos, Memorie e confessioni di me stesso: autobiografia, Rovereto 1924.

In occasione del XIX congresso della Società per il progresso delle scienze,
Rovereto 19.10.

A. Toso, Le res gestae di Augusto:prolusione al CLXXXIX anno accademí-
co. Rovereto 1942.

L. FIonro, XVI maggio MCMXLII XX; inaugurazione della nuoua sede ac'
ca de m ica, Ro"'ereto 1942.

U. ZaNorl BraNIco, Paolo Orsi, Rovereto 1950.

L. Dar RÌ - U. ToiuazzoNr, Storia del Trentino. I: Dalla preìstorid al Cristia'
nesimo,Rovereto 1952.

F. TnnNrrur, Duecent'anni di uita dell'Accddemia degli Agiati. Sintesi storí-
ca, Rovereto 1952.

A.A. Mrcnrru , Una paladina del bene: Antonietta Giacomelli (1857 1949),
Rovereto 195,1.

L. Fronro, Rouereto ricorda \V.A. Mozart (1756-1956), Rovereto 1956.

B. Passanaxr, Gasparantonio Baroni Caualcabò, pittore (1682-17 59 ), Rove-
reto 1958.

V. CHtcrccnsrrr, Don Antonio Rossaro, Rovereto 1962.

T. Farr, Roberto Marcello Baldessari incisore futurista. Contributo a una
prima catalogazione dell'incisione futurista italiana, Rovereto 1965.

Mostra retrospettiua del pittore Roberto Iras Ba/dessan (a cura di B.
Passar,raNr), Rovereto 1967.

Feriae latinae, 2.3.4. M. nou. 1972. Textus poetici, Rovereto 1972.

Alle origini del mestiere. Mostra delle r.,pere grafiche degli ex-allieui del prof.
Luigi Comel della Scuola Reale Elisabettina di Rouereto (1907'1913) (a

cura di B. Pass,til'r,qxr), Rovereto 1976.
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M. Gamanr, Libertà scientiflca e potere politico in due secoli di uita dell'Ac-
cademia Roueretana degli Agiati, Rovereto 1981.

E.G. AnuaNr, Una uita, un uiaggio nell'arte. Autobiografia, Rovereto 1982.

G. Bar-or, Catalogo dei periodici peruenuti all'Accademia Roueretana degli
Agiati per scambi e doni; 1765-1980, Rovereto 1982.

Vncrlro, Eneide. Tradotta in esametri e coftmentata da L. Miori, Rovereto
1982.

B. CecNort, Riccardo Zandonai, Rovereto 1981.
B. or Axwrr-, Bellum Venetum. Bellum ducis Sigismundi contra Venetos

(1187). Carmina uaria (a cura di M. Wr,Lsnn), Rovereto 1987.
La guerra ueneto-tirolese del 1487 in Vallagarina. Fonti narratiue del XV e

XVI secolo (a cura di P. Cnrusor-E), Rovereto 1987.

500o anniuersario della battaglia di Calliano (1487-1987). ímmagini, Calliano
1987.

G.B. Prr-lscruNr - G. M,qsrnrr-r-r ANzIr-orrI, Alcuni problemi storico-lingui-
stici del cimbro, Rovereto 1988.

Rouereto, magia della seta (a cura di G. Dapon), Rovereto 1988.

Gli estimi della città di Rouereto 1449-1460-1175-1490 1502 (a cura di G.
Belot),  Rovereto 1989.

H. r,oN Vorrr,rrNr, Gli antichi statuti di Trento (introduzione di F. RnNmru),
Rovereto 1989.

I Periodici della Biblioteca Ciuica e dell'Accademia Rctueretana degli Agiati:
176t 1990. Rovereto 1991.

Statuti di Rouereto del 142) (a cura di F. PencraNnr-r-o), Rovereto 1991.

Clemente Rebora nella cultura italiana ed europea. Atti del conuegno, otto-
bre 1991(a cura di G. BEscHnr - G. Dn SaNrr - E. GnaNrEsso), Rove-
reto-Roma 1991.

A. VarI-E, La famiglia Rosmini. Gli antenati, la famiglia, la casa, la città,
Brescia 1997.

Msrvlonrn DELL'AccADEMTA RovER€TANA DEGLI AcrRrr - sERIE
PRrMA (1988-1997)

[1] N. CnrsraNl DE RA,LLo, Breue descrizione della pretura di Rouereto (a

cura di A. LsoNlmi), Rovereto 1988.

l2l Die Farberey uon Rouereto (a cura di A. LroNa.noI), Rovereto 1988.

l)f La ricerca archeologica nel Mediterraneo: P. Orsi, F. Halbherr, G.
Gerola,Rovereto 1991.

lll Luciano Miori: la figura e I'opera, Rovereto 1991.
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l5l Valentino Chiocchetti: la figura e l'opera, Rovereto 1992.

16) Sigismondo Moll e il Tirolo nella fase di superamento dell'antirc regi-
me. Atti del conuegno, 25-26-27 ottobre 1990, Rovereto 199J.

l7l Ambiente, alimentazione e salute / Enuíronment, food and health. Atti
del conueguo, 7-8-9 nouembre 1991 (a cura di G. PrnIx e P. Tnaven-
so), Rovereto 1991.

[8] M. PErnrcrolr - E. Sonce - B.M. Toloo, Inuentario delle carte dí Fede-
rico Halbherr, Rovereto 199,1.

l9l Umbertct Corsini: la figura e l'opera, Rovereto 1994.

l10l Riccardo Zandonai nel 50" della tnorte. Atti della giornata di studio,
Rovereto 1995.

lll) La faniglia Del Bene di Verona e Rouereto e la uilla Del Bene di
Volargne. Atti della giornata di studic,, (a cura di G.M. V,qR {NrNr), Ro-
vereto 1996.

ll2) Danilo Vettori: la figura e I'opera, Rovereto, 1996.

[1]l S. Fnnneru - G. MARrNr, Le collezioni di stampe e di libri di Anbrogio
Rosmini ( 1741-1 I 18), Rovereto 1997.

Meruonrc DELL'AccADEMIA RovERETANA DEGLI Acun - sERIE

SECONDA (1997 - . , . )

l. La documentazione per lo studio delle Casse di Risparmio (a cura di
A. LnoNanur), Rovereto 1997.
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CONVEGNI, GIORNATE DI STUDIO E, SEMINARI
ORGANIZZ ATI D ALL' AC CADEMIA

Convegno La Romanità nel Trentino e in zone limitrofe , Rovereto, 30 set
tembre e 1-2 ottobre 1977. Att i  pubblicati  in <Att i  del l 'Accademia
Roveretana degli  Agiat i>, VI, XVIIIA (1978) e VI, XIX (1979).

("-) Seminario La funzione della pena nella società contemporanea, Rovere-
t t r . 2 7  n o v e m b r e  1 9 8 2 .

Convegno La regione Trentino - Alto Adige ne/ Medioeuo, Rovereto, 14- 1(r
settembre 1984. Atti pubblicati in <Atti dell'Accadeniia Rovererana
deg l i  Ag ia t i> ,  V I ,  XXVA (1985)  e  V I ,  XXVIA (1986) .

Senrinario La battaglia di Calliano 1187-1987, Roverero, 27 febbraio lg\l .
("-) Seminario Approcci alla sociobgia de/la musica e delle manífestaziont

culturali, Rovereto, 19-20 settembre 1987.
Convegno Cu/tura industria/e dal XVIII secolo ad oggi, Roverero, 9 dicem-

bre  1988.
Convegno Il Trentìno in età ueneziana, Rovereto, 18-20 maggio 1989. Atti

pubblicati  in <Att i  del l 'Accademia Roveretana degli  Agiat i>, VI,
XXVIIIA (1988).

Convegno Cttltura giuridica e amministrazione della giustizia a Rouereto,
Rovereto, 2)-21 settemtcre 1989. Atti pubblicati in <Atti dell'Accade-
mia Roveretana degli  Agiat i>, VI, XXIXA (1989).

Convegno Sigismondo Moll e il Tirob nella fase di superamento dell'antico
regirne, Rovereto, 25'21 ottobre 1990. Atti pubblicati nelle Memorie
del l 'Accademia Roveretana degli  Agiat i ,  I ,  161.

Convegno Clemente Rebora uella cultura itdliana ed europea, Rovereto, 3-
5 ottobre 1991. Att i  pubblicati  a cura di G. Beschin et al.

Convegno Ambiente, a/imentazione e sa/ute, Rovereto, 7-9 novembre 1991.
Atti pubblicati nelle Memorie dell'Accademia Rovererana degli Agia-
t r , I , l i l .

("-) Seminario Lo studio del ceruello. Situazione attud/e e possibili suiluppi,
Kovereto. L) aorr le lr992.

(") Convegno L e artì nelle comunicazioni di md-rir, Rovereto ,20 giugno Ic)92.
("-) Convegno Luciano Baldessari e la Berlino degli anni'20, Rovereto, 3

dicembre 1992.
Giornata di studio Umberto Corsini: la figura e l'opera, Rovereto, 20 mag-

gio 1994. Atti pubblicati nelle Memorie dell'Accademia Roveretana
degli  Agiat i ,  I ,  [9].

Giornata di studio Riccardo Zandonai nel 50" della ruorte. Rovereto. 11
novembre 1994. Atti pubblicati a cura dell'Accademia,

(") Giornata di studio La cultura tedesca in Italia 1750-1850. Rovereto.24
febbraio 1995.

79
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(',) Singoli contributi sono stati successivamente ospitati negli Atti

accademici.

Seminario La famiglia Del Bene di verona e Rouereto e la uilla Del Bene di- - 
iotorgní,Rov"ereto-Volargne, 30 settembre 1995 Atti pubblicati nel-

1. Màoii .  del l 'Accademla Roveretana degli  Agiat i ,  I '  t11l '

convegno GirolamoTartarotti (1706-1761):un intellettuale roueretano nella-- 
,ílruro europea tlel Settecento,Rovereto' 12-14-ottobre 1995' Atti p'b

blicati in ..Atti dell'Accademia Roveretana degli Agiati", VII, VIA

(1997 ).
Seminario Danilo Vettori: la figura e l'opera, Rovereto, 1 dicembre 1995- 

Atti pubblicati nelle Memòrie dell'Accademia Roveretana degli Agia-

t i .  l .  I  l 2 ] .

Convegno ClementinoVannetti (1751 1795): la cultuta roueretand uerso le

oàrie lettere,Rovereto, 2i-25 ottobre 1996. Atti in corso di pubblica-

zione in .Atti dell'Accademia Roveretana degli Agiati"'

Seminario La d.ocumentazione per lo studio delle Casse di Risparmio e il

riordino dell'archiuio della cassa di Risparmio di Trento e Rouereto,

Trento-Rovereto,29l0 novembre 1996. Atti pubblicati nelle Memo-

rie dell'Accademia Roveretana degli Agiati, II,1'

Ciclo di conferenze Il pensiero e I'opera di Antonio Rosmini nel bicentenarío

della nascita det iitosofo, Roveleto, 4 marzo - I dicembre 1997 . Atti tn

.o.ro ài p,rbblicazionL neile Memorie dell'Accademia Roveretana degli

Agiati,

Giornata di studio Adamo Chíusole.lJn intellettuale lagarino del Settece-n-

/o. Rovereto, I ottobre 1997. Atti in corso di pubblicazione nelle

Memorie dell'Accademia Roveretana degli Agiati'
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Vot.Uvt f :  () l ' t ,s( '() t_l vARl

M. l loNAZzA, L', lccodemit l ì .overetonu degti  . lgiat i ,  Accatlcrnia
Roveretana degli  Agiat i ,  I ìovereto 1998.

L'opera e il tenrpo di Antonio Rosnini, Atti del t.iclo tli conJèrenze,
narzo-dicenrbre I 997, Morccl l iana. Rrcscia 1999.

f'ozio. 7'ra crisi ecclesiole e ntagistet.o letterario, AIti det Semittorio,
I l ,overeto 2() nutr:o 1999 (a cura di (ì .  Mt,Nt:s.t  RtNA). Morccl l i lna.
l l rcscia 2(XX).

M. l :entNa, Anlonio l losnini e I 'Accoclenia l lcnteretuna degli  . . lgiot i ,
Morcel l iana, t l rcscia 2000.

Lo Jigura e I'opcra tli I:clerico IIalblrcrr. ,lui lrl ('otn,egtro di .stutlirt,
llovereto 2ó-27 nnggio 2000, Boltega l)'l.lrasnro - Aldo Ausilio
l ' ldi tore. l)adova 2000.

ll Settecento tadcsto in Itulia. Gli itulioni e I'inrnngitrc dellu tttlturu
lc lesc t  ua l  ) ' l ' l l l  s t , r 'o lo  ( î  cur i t  d i  ( ì .  ( lANtARt , l l .  S .  l ) t lR t ìARt .
l ' .M.  l i t t .u , r ' r ) .  i l  l r4 r r l i r to ,  l lo logr ra  2 (X)1 .

N. f ì)MMAsto, l i , r .r i  l i rci l i  1x'r l tr  ( i t ' t t tc l i l l i t , i ta ( ir  crrra r l i  l ) .
l ' (  ) t z (  ) t | (  )N) ,  l i t l i z io r r i  (  )s i r i r l c ,  l (ovc ic to  20 t )2 .

l l tr  .vt ' rolo t l i  vi t tr  t ful l ' . ' lcrtrt l rmiu thgl i  , ly i t t t i  ( lgl)t  .1000) Lr rt trrt trr. t t , ,
I ' o t t i v i tà  ( to tno  l ) ,  / . r< r r ' l  ( k r rno  l l )  ( i t  c r r r . i r  r l i  ( i .  ( 'o t , r r r t  l ,  A .
l 'Ass l rRtNI ,  ( ì .  l z .nNtx lun t t ,  Accar lc l r r i l  l l ovcrc ta r ra  t l cg l i  Ag ia t i .
l ìovclcto 2(X)1.

('arluntonio I'ilofi. Utr irttclleiluole tentiilo nell'l.,trt4tu lei !tttni (ir
cura t l i  S. l ì t ,ntrnnr, (ì .1r. I ìoMA(ìNANt). l :r iuìco Angcl i ,  Milano
2005.

(ì iot 'onrt i  Slmgnoll i  ve,tt ' (nni dopo ( l9l l . l -200-1) . l t t i  lel la giorntttu di
sl t tdio, lùtver.ato 5 o!tohre 2001 (Ít  crtrî  ( l i  IVt. ( ; t ,Nt.t t . tNt),
Accadcnriu Iùrvclct irrr ir  r lcgl i  Agi l t i  - ,  l . ldiziorr i  Osir i t lc, l ìovcr.ctu
2005.

,\tucli in nremoria di tldriuno lligotti, lloyereto 200(t (a cura di Vl.
Ar.t . t :( ìRt),  l ldizioni Osir i t lc, I ìovcrcto 200(r.

Antottio Rosntini tra nroderni!à e universttlità. Onnggio ail lntonio
Ilosmini nel 150" della nrorte (a cura di M. t)ossr, M. Nrcor_n.rr.r),
Morcel l iana, t l rescia 2007.

L'Accadenia degli Agiati nel Setîecento ew.opeo. lrradiaziorti culturali,
(a cura di G. Carurant,TTt, S. Irr--RR^Rt), Frarrco Arrgel i ,  Milano
2007.



l;tniglitt llo,rrtitri c ('o,rt rosnúilittttu li llrm,relo. lnn,tilt,ri(,
rh'll'rlrcltivi, (l5lì5-195), con loc'untt'rrti ld ,\'il1 secolo), (n curl di
M. l ÌoNAZZA). I ' r ' .vinci '  nrtrononrir t l i  l ìcrrt . .  s.pr. irrrcrrt lcnzn pcr. i
hcri  l ihr l l i  cr l  i rrchivist ici  -  Accatlcrrr i i r  fovcrcriur: l  t lcgl i  Agiuri .' I  

lcrr lo 2lX)7.

Mt,voHil ,  t : t , t . t . 'At 'cnDt,tuttn l lovrnt:. t lN,rr t) fr(ì t . t  Ac;ln.rt  _ sl:Rul
Sl:CONI)A

2. .ldonttt ('ltiusolc ( I 7 29- I 787): un intellcunole lagorino del ,Seue<.cttto.
/tri le llo Ílioì.,tdta di stutlio, 3 ouobre 1g97, l\overct<t 1999.

3. I.'(/èrnta:ione tli una.società civile e colta nello Rovereto del
,\e uecertto. ,ltti de L\enúnario di studio, IÌ.overeto 2g_29 ottohre e
- l -J d iccnrhre 1998 (a cura t l i  M. Al_r .EcRt) .  l lovcreto 2000

4. llove.reto, il 7'it.olct, I'ltalia; dall'in,asione napoleonica alla llelle
t'.poque. .4tti del Seninario tli srudio. 28-29 ottolsre, 2-3 dicenthre
1999  (a  cu ra  d i  M .  A t . t . r , cR t ) , 2  t o rn i ,  Rovc rc to  200 t .

5. Ilovcreto in ltulio. Dall'irredentisno ogli anni del fnscismo (1g90-

1939). /lil i dttl Seminorio di sttrdio, 28-29 seuenhre, 2.J-27
ottolryc 2()t)0 ( i t  cura t l i  M. At.r.ut;rrry. 2 torni.  l lovcrcto 2002.

6. r l  lntrt t t i  ingagtr i  d<' l l t r  lnrr iur. I . ' , , lccatl<' t tr i t t ,  l t r  t .rr lruru e rn ci i l i t  nt, l l t ,
ltiognt/ìa li ulcuni .4giati tlo Sauat,ento e Novecento, iui (bl
r i c l t t  r l i  r tn t l ì ' r t t re  n ( l t t t t  l y t l l t r i r r  t l i  r i tn r t t i .  l , , , . l t r tu l t t r r i r r
l l ( , t(r(!( t ,( t  l tgl i  ,4girrt i  ncl l 'o1x,nt t l i  t t l t .uni srx. in, l lot, t ,r . t , tr t ,  l ( t
t t t ( l ' : t t . l l  r t r t t 1 | g i , 2 0 ( X ) ,  l 5 i l k t t . : ( , -  l 0 n t t t g l i i r t  2 l l l / / ( t r c r r r r r r l i
lvl. | Ì< lr.i,,tzzn ;. l{ovcrcto 2(X)2.

7. ('rtlturo lartertt,itr e sol)arc sc'ienri/it', nellc ot'codemie tedcsthc t,
i tal iuna ttel , \ t l tc<.attto (a cura di S. l : t :RRARI ).  l ìovcrcto 2(X).ì .

lÌ. 'lu.lkldrung cuuolico ed e tù clcllc ri/òrnc. (ìior:tttttri llarti.tto (it.user
trcllo utlttu'a curopeo del Seltecento (a cura cli S. l,uzz-r).
I ìovcrcto 2004.

9. M. l ]rr tnzzn. S. CronrxNt. ( j .  MARINt. L'orchivio e Ie stanpe di
(-oso llosntirri. Iliflessioni su utr intert:ento di recupero, lìovercto
2005.

10. lclassici greci e i loro contnrcntdtot.i. Dai papiri ai ,,ntargitralia',

ritnscinrentoli. tlttí del convegno, Rovereto, 20 oilobre 2006, (a
cura di (ì. Avt.zzu. lr. ScAT'IOLIN), Accaclcnria Rovcretana dcsli
Agiat i .  l ìovcrcto 2006.



l ) t , t ìB l . t c^ZtoNt  c t ,RAi l :  t )A t . t .A  l )Rov tNC|A ^ t , t r )NoMA t ) t  lR t :Nt r )
R l : r .A l l v r i  Ar .  t 'A l l { lMoNro  r .n ìR^Rro  r :  AR( ' i l l v rs i l ( .O Dr , t . r . 'A r t .n t r t , v tn
R()vttRl i t  ANA t)t i( ; t . t  A(;tAi l

A. (ìoNz.<r, W. MnNrcn, Gli  inutnuboli  t tettu t ì ibl iotccu t, i t , i t :r t  e
dcll'rlccudamiu degli /giuti di R.o,erc!o, r,r'ovi'cia auturror,a rri' l -rento - Servizio Beni l ibrari  e archivisr ici ,  . l -rcnto 

199ó.
Accadenia Roveretana degli Agiati. lnventario clell,archivio (secoli

Xr.'l-XX), (a cura di M. BoNAZZA), Mori 1999.
Atti dell'lccademia lì.overetono degli /giati lg23-2000. tnlic.i li

'llessuntlro osele c'on r'inrtodtt:iona ri (ìittttnrttritt Bttrtri,
Cat i l logo  l l i b l iogra t ico ' l ' r c r r t i r ro .  Mgnogr .a f ìc  l ( r ,  l , r l v inc i i r
Autonornir di ' l ' rcrrto, 

l ' rcnto 2003.

CoNv[cNt, cIoRNATE Dt st. t ,Dto E suMlNlrìr or{(;ANtzzAt. l
I)AI,I , 'ACC^DEMIA AL 3I M^GGIO 2OO8

Scnrinarirr Lc prose l i  ( ' le nentc l le hont. l lovcrcto l3-l . l  nurggio
f 99tl .  Ai l i  Irrhbl icl t i  iu l .c l tnxt,r l i  ( , l t ,uL,tt t t ,  l lal tot.rt( l  crrr. t  t l i  ( i .
l ) l i  SANI ,  l . l .  ( iHnxur ,sso) ,  M i r rs i l io ,  Vu tcz i t  1999.

scrr l i11;111,v l , ' t t f l i ' rnttciott t '  t l i  utt t t  r- t) t . i ( ! ì ,  t ' iv i le t , t . t i l ! t t  t tcl l t t  l ! tn,t ,r t ,r ,
t lc l  , \ t i l t ' t ' t ' t t rr ,  l {rvcrcr ' .  I  scssiurc 9, i l .hr.c I t)gtt ,  i l  sr:ssi ' rrc . l - ,1
t l i cc r r rb 'c  l99 t l .  Ar t i  p r rbb l i ca t i  i r r  "Mcnr ' r i c  dc l l .Acc ' r l c r r r i i r
l l ovcrc lana dcg l i  Ag ia t i " .  l l ,  3  (a  curn  t l i  M.  Ar . r . l< ;n r ; .

( fonvegrro inlcrnazionalc l)ul lu l i r ic,u (t l  le(t lro. Ncl r icott lo l i  l lut. io
l l t t tcrsreiner lSgg-1999, rìovcrcro 25-2(r t 'cbbraio r999. Att i
ptr lr l r l icat i  in l)olh l i r i t t t  al  lcurro. Nel r ic,orro l i  / ,ruri ,
I lntersteiner ( lSgg-l99g) (a cura di 1,.  l l l tLr.oNt, V. (ì ' . . t . t .  1..  t) t ,
l ì tNts), t . l rr ivcrsitr ì  dcgl i  studi di l ì .crrto. ' l ì .cnto 

1999.
scrrr irr ir l i rr  i r trcrtraziorr ir lc l l  l ' t t t t ' inrcu l i t i t t  !rr t  t .r i ; t i  t ,<t, l t , .r i t t lL, t ,

nutgisrcxt Iartcntr ir ,  r ìovc'uto 29 rrr.rz..  r9gg. Ai l i  pubrrl ic 'r i  i .  r . .
CaNt,cltìe, N.G. Wrt_soN, C. UtvacNt, I;ozio trtt c.ri.si ccclcsittle e
nngislero letterario (a cura di G. Merufsr.trtNn). llr.cscia.
Morcel l iana 2000.

Serninario lloverero, il 
'l'irolo, 

l'rtolia: dall'inva.sione ttttltoreonit.a ullct
Bel le Epoque, I  sessione 28-29 ortobre I999, lr  scssionc 2-J dicenrbrc
1999. Att i  pubblicati  in "Mcnrorie del l 'Accadcnria Rovcrctana depli
Agiat i",  I l ,  4, 2 tonri  (a cura r l i  M. Ar.r.nc;nr).



Sctninario Il Castello di Rovereto ./ì'a Quattrocento e Cinqtccento,
l ìovcrctu l2 rrovcrrrbrc 1999. Att i  pubblicati  i rr  "Arrrral i"  dcl Musco
storico i tal iano del la gucrra. 7-8 199{l-2000.

Convcgno Ltt fgura e I'oltera di ["ederico llalbhcrr, Ilovcrcto 26-27
rnaggio 2000. Atti pubblicati in La Jigura e I'opera di l.'ederico
l lalbherr. l ìottega D' lrrasnro - Aldo Ausi l io Editore. Padova 2000.

Senrinario Rovereto in Italia: dall'in"edentisnto agli anni del Jàscismo,
Rovereto, I sessione 28-29 settembre 2000, II sessione 25-27 ottobre
2000. Att i  pubblicati  in "Memorie del l 'Accadernia Roveretana degli
Agiat i".  l l .  5, 2 tomi (a cura di M. ALLEcRI).

Convcgno intcrnazionale ll ntoyinrcnto accadenúco settecentesco tra
Anliclri Stati ltoliani e Sacro Romano Intpero, Rovereto. 5 dicembre
2000. Atti pubblicati in Cultura letteraria e sapere scientifico nelle
Accadentie tedesche e italiotrc del ,Settecento (a cura di S. FLRRART ),
"Mcmoric clcl l 'Accadcnria l ìovcrctana dcgl i  Agiat i",  I I ,  7.

(ìonvcgno internazionale Corlantonio Pilati (1733-1802). IJn
infellettuole trenîino nell'Europa dei lumi, Rovereto 6-8 rnarzo
2002. ALti pubblicati in Carlantonio Piloti. Lln intellettuale trentino
nell'Europa dei lunti (a cura di S. Fpnnnnr. G.P. RoMAcNANI),
Franco Angeli ,  Milano 2005.

( 'onvcgnrr inlcrrraziorrnlc Niccolò' l 'onnrnco (I l l02-| l l7. l)  r l tr l  " l tr imo

esi l io" ol "sccond(t asi l i r t" ,  l luvcrclo l l -  l0 oltobrc 2(X)2. Att i
p r rhb l i c r r t i  in  "A t t i  r l c l l i r  Accat lu r r i l  l l ovcrc l t r r r l r  r l tg . l i  Ag i r r t i " .  s .
V l l l .  v . 4  A . l . l l .

( 'onvcgtro irrtc:r ' rraziorr ir lc. l( l ' l i iuttrg t 'ul tr t l icu td atù t l t l lc t . i l ìn.nc.
(ìirtvortni lJottisfa Gruser nalltt utltu'a europcd del ,\ailec'ento,
l ìovcrcto 6 nraggio 200]. ^tt i  pubblicati  in "Munorie

del l 'Accademia Roveretana degli  Agiat i",  I l .  8.
Convegno internazionale Neoclassicisnto, ntontenlo europeo, Rovereto

| 4 ottobrc 2003.

Ciornata di studio Giowtnni Spagnolli vent'anni dolto (1984-2004),

I ì .ovcrcto 5 ottoblc 2004. Att i  prrbbl icat i  in (ì iovonni ,Spagtrol l i
vent 'anrt i  dopo (1984-2004) (a cura di M. GENrrLtNl).  Accademia
Iìoverctana dcgl i  Agiat i  -  Edizioni Osir ide, Rovereto 2005.

Convcgno Alcide Degasperi: conrunicatore, giornalista cattolico,
Rovereto l4 ottobre 2004.



sctninario (iionmto tli .srudi síorico-orcheologici in menorio rli ;ldriono
l l igrtt i ,  l lovclcto l9 rrovcrrblc 2004. Att i  ptrbbl icuri  i rr  '^Ai l i  t lc l lu
Accadcnrin l ìovcrctana dcgl i  Agiat i",  s. Vl l l ,  v. 5 A. l .  l l .

Convegno [.elice [.'orrlona e il silo nntseo; fisica, cltimit.o e biologia,
Rovcreto l5 ottohrc 2005.

convegno internazionale Anronio llosnúni rra ntodernirti e universolirìt,
Rovereto l9-21 ottobre 2005. Att i  pubblicati  in Antonio Rosnúni tro
ntodernità e universalità (a cura di M. Dossr. M. Nrcor_rrrr).
Morcel l iana. Brescia 2007.

Giornata internazionale di studio lrradiazíoni culturali: I'Acc'odentia tlegli
Agiati nel Seilecento europeo, Rovereto 28 ottohrc 2005. Atti
pubblicati in L'Accademia degli Agiati nel Settecento europeo.
Irradiazioni cultu.ali (a cura di G. CnNrnRurl. S. ITt RRARI). l:ranco
Angc l i .  M i lano 2007.

convcgno scrirtori e scrirture nella lelteratura disagnotLt iruliutta,
Rovereto 4-5 ottobre 2006.

Convegno I clossici greci e i loro cotttntentatori: dai popiri ai rnarginalia
rinascinrcntal i ,  Rovereto 20 ottobre 2006. Att i  pubblicati  in . .Mcnrorie

dcl I 'Accademia Roveretana degl i  Agiat i".  I l ,  l  0.
Seminal io di stucl io La scri i lura giovone, Rovcreto l9 rnaggio 200(r.
(ìonvcgno ( ' lentente Reboro (1885-1957) nel cint luttntetktr io d(, l ld n,ot.t?,

l lovc lc to  l0 - l  I  r r rngg io  2 (X)7 .
( 'otrvcgrro irr lclrurziorr l lc I ' t r  l i l t l t i lo, l ìovcrclo 22-2,1 nnyyJo ?-1107 .' f  

avrtf  a lolorrt f  i t  Lo .f ìgrtru di l .)on (ì iot,utrni trcl  t . inanrl,  t , .  l l r t  lc lrrr. trrrr,rr a
rr t  I  I  t  t  1 ts i  t  t  r  r  u r l r .si ,  l ìovcrcto 2Í l  scl lcnrhrc: 2(X)7.

( 'otrvcgrro srt l la ornta di l losmini.  . , l t tunl ir i r  c s/ì t l t '  t l t , l  ( ' t rnrl tct, .r irn.

l ihcntle, l ìovcrcto 22 ottobrc 2()07. Att i  pubblicari  in . l rr trul ir ì t  c .s/ì t le
del ('attolicesinro liberole. Sulle ornte di llosntini (a cura rli A.
ZAMBELLT). Grafiche Dalpiaz. Ravina ( l'n) 200g.

Convegno internazionale Il libro nel '700 eru.opeo; hihlioteche e
circolazione libraria .fi.a 

'li'enÍino 
e stati ilaliani ne! .\'l'lll sec.olo.

Rovcrcto 25-27 oúobrc 2007.
Convegno internazionale' l 'onnaseo giornal ista. Le col lohora:ioni di

Niccolò Tonrntaseo alla stampa periodica italiona, Rovercto 4-5
dicembre 2007.

Giornate di studi Per il contnrento del Canzoniere di.!aóa, Rovereto I l- | 2
dicembre 2007.



( lorrvcgrro intclnirzionalc 
' l ' rudu:ioni 

c tnulul lor i  t lel  Neocltts,r ic ' isno,

llologrra-llovcrcto (r-7 ntitrzo 2(X)ll.
(ìorrvcgrrtr irrtcrrrazionalc llluninisno t' l'ntlasktntesiaro, lìrtvcrclu

27-2tl  rnarzo 2(X)8.
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L'Accademia Roveretana degli Agiati da quasi
250 anni svolge nell'ambito regionale ed extra-
regionale un'importante funzione di centro cultu-
rale. Fondata nel 1750 in Rovereto e approvata con
diploma imperiale da Maria Teresa nel 1753,ha
annoverato tra i propri soci illustri personaggi del-
le arti, delle lettere e delle scienze d'Italia e d'Eu-
ropa. Contraria a chiusure di tipo elitario, ha sapu-
to cogliere in ogni tempo i fermenti spirituali ed in
ogni situazione storica le diverse esperienze cultu-
rali, rispettando il ruolo pubblico degli intellettua-
li e rivendicandone sempre l'autonomia e la libertà
di pensiero.

Tra le attività particolari dell'Istituto vanno ri-
cordate le numerosissime tornate accademiche ed
in tempi più recenti l'organizzazione di importanti
convegni.

Dal1826 pubblica i suoi <<Atti>, che raccolgo-
no saggi e memorie originali di soci e non soci. L'Ac-
cademia possiede inoltre una ricca biblioteca, un
importante archivio storico ed una pregevole gal-
leria d'arte.


