
evad ere  le sem pre p iù  u rgenti richiesto di scatolette

i ro m o lito gratate .

I n appunto por ev itare  le dannose con segu en ze cau

sate dalla ritardata con segn a, che 1 successori d i L u ig i

I )e M edici decisero di im p ian tare nella nostra  città 

uno stabilim ento p ro p rio , ch e  nel decennio  1S 7 0 -S 0 ,

111 cu i le figu rin e ragg iu n sero  l'ap o g e o  della p o p o la 

rità. era dotati» di ben cin q u e m acchine p ian o -cilin 

drich e e sei torchi a m ulinello .

Le nostre celebri lito g ra fie , D o ye n . Salusso lia , 

( ir .in d -D id ie r. ecc., facevan o  o ttim i a ffari ed 1 lo ro  

artisti m ig lio ri, ta lvo lta  11011 d isd egn avan o occuparsi 

anche delle m odeste figu rin e , sem pre stam pate bene, 

anche se non a v e v a n o  il m in im o  va lo re  d ’arte.

Quand»» po i si trattava  di scatolette destinate a l- 

l’estero, d isegnatori, stam p ato ri e cartotecn ici, m ette

vano  il m eglio  di se stessi al serv iz io  della prod uzion e.

( i l i  industriali, da  parte lo ro , non lesin avan o sulla 

qualità della ca lta  e sul n u m ero  dei co lo ri im p iegati.

B iso g n ava  tenere a lto  a ll’estero il buon n o m e  dei 

lavo rato ri italiani anch e a co sto  di rid u rre n o te v o l

m ente 1 pro fitti.

C'erti tipi di scatolette, fu ro n o  stam pati a sei. sette, 

o tto  ed anche più c o lo r i, g o ffra te , vern iciate, laccate.

In A m erica , p artico larm en te , le scatolette italiane 

eran o  accolte co m e veri o g g e tti di lusso, a m m ira te  e 

p re ferite  a m olte a ltre .

Esse attiravano l'a tten zion e del pubblico , lo  a v v in c e 

van o  con  l ’elegante presentazione dell’ in v o lu c ro , prim a 

ancora che l ’eccellenza del p ro d o tto  tosse constatata.

A ttualm en te v a r ie  stam perie svedesi, la v o ra n o  

quasi tutti' l ’anno per con to  delle fabbrich e di fiam 

m iferi. p rod ucen d o etichette a llego rich e, d ifferen ti per 

ogn i singoli» paese d ’esportazion e.

N e l secolo scorsi», quandi» l ’ Italia taceva seria con 

corren za alla S vez ia , su tutti 1 m ercati, le lito g ra fie  

torinesi ne so sten evan o  van taggiosam en te 1 co n fro n ti 

prod ucen d o, o ltre alle fig u rin e , anche 1 carte lli pu b 

blicitari e carte intestate.

In una im p ortan te co llez ion e di stam pe lito g ra fich e  

dal p ittore E u g e n io  B erlo q u m  e da m e rio rd in ata  

nella b ib lioteca del h»calc Sindacati» P o lig ra fic i, a llo  

scopo di docu m en tare le o rig in i e g li sv ilu p p i suc

cessivi della lito g ra fia  torinese, assurta a m olta im p o r

tanza nel secolo scorso , le abilità  tecniche profuse nella 

p ro d u zio n e delle fig u rin e  e m erg o n o  ch iaram ente.

Le vign ette  iv i co n se rva le , sebbene di poco  v a lo re  

com m ercia le , per la storia del costum e e degli a v v e n i

m enti politici, h anno un va lo re  n otevolissim o.

Q u alch e  studioso, ha riscontrato  111 d iversi saggi

autentici p reg i artistici. C e rto  è che, accanii» alle uni- 

deste rip rod u zion i alle grossolane caricature , non prive 

di una lo ro  in gen u ità  patetica, figu ran o  saggi p rege

vo li sotti» m o lti aspetti.

L ’estro d egli an on im i d isegnatori spaziò  111 tutti 1 

c a m p i: i gran d i p o em i, le op ere pu b blich e , le città 

p iù  fam ose, g li uom in i del g io rn o , i ro m an zi p iù  111 

v o g a , i p rincipali fau tori del n ostro  R iso rg im e n to , le 

gran di in ven zio n i, vernieri» rip rod o tti su m ilion i di 

scatolette, con tem p oran eam en te  alle satire po litich e, 

alle storielle m orali e alle rip rod u zio n i di costum i.

La cu ltura  am bulante a prezzi irrisori, costituita 

dai lib ri pop o lari e dalle stam pe sciorinate dai band i

tori sulle pubblich e piazze, ebbe m ediante questo  m ezzo 

1111 v ig o ro so  im p ulso .

A d  1111 d ato  m o m en to , aven d o  alcuni fabbricanti 

posto in c irco laz io n e torti q u an titativ i d i fig u rin e  ri- 

p rod ucen ti soggetti p o rn o g ra fic i ed an ticlericali, tali 

da p ro vo care  le v iv e  proteste di una parte  della  cit

tadinanza, la fab brica  ( ì .  L o b e tti-B o d o n i di A bb adia  

A lp in a, concessionaria  della p riv ativa  di pubblic ità  

sulle scatole dei fiam m iferi, insorse e p ro te stò  pub

blicam ente facondi» a ffiggere m ig liaia  di c o p ie  del m a

n ifesto qui r ip ro d o tto , stampati» dalla lito g ra fia  Sa- 

lussolia , in o tto  co lo ri.

Q u an d o  il can to  d e ll'* In n o  dei lav o ra to ri* , p er o r

dine dei questori era p ro ib ito  nelle pu bblich e m an ife

stazioni, m ig liaia  di scatolette ne d iffo n d e van o  le strofe.

L o  sp in to  irredentistico  che a le g g iava  n cU 'an im o 

degli italiani, fece ricorsi» a tutte le m anifestazion i ca

paci di im p ression are l ’ im m agin azion e p o p o lare  ser

vendosi pure delle  scatolette di f iam m iferi, le quali 

p ortavan o  ai trep idanti connazionali irred en ti, parole 

di fede e di speranza.

Le esposizioni di T o r in o  del 1884 e del 1 9 1 1 ,  t io -  

v a ro n o  in questo  eco n o m ico  gen ere di p u b b lic ità , un 

efficace m ezzo di prop agan d a turistica e co m m erc ia le .

Il buon E d m o n d o  I)e  A m icis, g iustam ente ind i

gn ato  dalli» scarso a m o re  per i lib ri d im o strato  da 

tanta gente ch e p re fe riva  co llez ion are scatolette di 

cerin i, non avreb b e  m ai im m ag in ato  che q u ei m in u 

scoli re ttan go li a v reb b ero  un g io rn o  o ffe rto  un m a

teriale. interessante a g li studiosi della v ita  in tim a del 

p o p o lo  ed acqu istato  un interesse re tro sp ettivo  che 

aum enterà certam en te co l passare del tem p o .

. Per noi torin esi, esse costitu iscono in o ltre  una d o 

cum en tazion e della gen ialità , della  tenacia e della  pro

bità dei lavo ra to ri nostri nel cam pi» de ll’ industria dei 

fiam m iferi connessa a quella della lito g ra fia .
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