
SALONE DEL LIBRO. 

Inizia giovedi la mostra-mercato del Lingotto 
Una cinque giomi con politici, scrittori, s tar tv 

Lettiira & spettacolo 
Al via la kermesse 
L'mrf. 
•MflgwaMvo 
ah 
£ forse rappuntamento clou del 
salone del .libro. S indaghera sul 
nuova modo di guardare, vedere, 
rappresentare i l Novecento: dal-
Parte HguraBva sino ai massmedia. 
Ospite d'onore sarfi Roy Liclrten-
steln (compagiro di avanguardia 
d) Oldenburg, Segal. Warhol). Sa-
bato 20 alle ore 11 si svolgera i l d i -
battAt> con Furio Colombo, C a n 
Claudia Ferrari, Barbara JacobsOn. 
Barbara Lanali e Beniamino Pteci-
do, Sul versante lenerano si svolge
ra un viaggio on Ihe raad con la 
beat generation e Lawrence Ferlin-
ghettT Saranno con lui Fernanda 
Rvano e Emanuete Bevilacqua, 

Caraibi: 
laltttteratiira 
ftol«dBHIMtl-
li premlo Grinzane Cavour conti-
nua il suo viaggio attravereo la let-
teratura del Novecento. Quest'an-
no ha decbo d i poitare al Salone / 
GMJftiV itof nuotW mandoal mon-
dd nfrOTo,TlnCrocMdi ire aree lln-
gulstlche ((tancese, inglese, spa-
gnola) e insieme il crogiolo dt po-
poU e culture. Un modo per riper-
corre il secolo dalla parte dei -dan-
natl della terra.. Venerdl 19 maggb 
un dittattito con. (ta gll altri, due 
preml Nobel: Wole Soyinka e De
rek Walcoti. 

BIMIotoea 
• aiehM 
MMll 
Quali titoli per una biblioteca idea
te (lei Novecento? Rrsponderanno 
Norbeito Bobblo. Ferraresi. Mar-
gherita Hack. Sergi e Plackto, II di-
baltiiQ si svolgera II 19 alle ore 19. 
AHro queslio: quali documenti 
sclegllere per mandare a memoria 
ilsecolo?H2l alle ore ISrisponde-
ranno Oreste del Buono. Vlttofio 
Foa, Tullto Regge, Lorenzo Mondo 
e Ntco Orengo. 

CostHiixkHie: 
com*eamMara 
la Carta 
Non baslano le rilorme elettorali 
per il passaggio alia Seconda Re-
pubblfca. Ma come e quanto cam-
biare la Costltuzione? Se lodoman-
deiannfi Domenico Fisichella, Ser
gio Romano, Gustavo Zagrebelsky 
eEz ioMauro i l l8a l !eore l8 

Lastradacnava 
daQtitontb«rg 
ad Internet 
Come la nuove tecnologie cambie-
ranno il nostro rapporto con i liMi. 
Icri si slogliavano pagine, domani 
si navighera nei lesti. Un incontruil 
g lomolS alle ore l6con Marengo, 
Infante. Abruzzese, Gal lino. Grego
ry e Pierre Levy. II22 una convegno 
suirinfprmiilfc'sa in biblioteca. 

Turttilgtoml 
Ilsalotto 
dIPlacMo 
Tulte le sere alle ore 20 Beniamino 
Placido collczlona suggerimenti da 
espertisugliargomeiilipifldlspara-
ti. Quale lie esempio: da Marcello 
Veneziani si lata consigliare lutlo 
c idd ie non occorre larc per essere 
un vero inlclletluale di deslra. da 
Gianni Clcricicosa non bisogna la-
re per gajiire HI lennis, sci c orvllia 
iit ' l lu sjicirt. 

m Checosac'equest'annoalSa-
lone del Libro d i Torino? Facile. Ci 
sono tutti, Al Lingotto, dove si svol
gera percinqiie giomi, da giovedi a 
mattedl matHna la pirj grande fteia 
merealo degli editori italiani (oltre 
940presenze, per 900 stand su una 
supelficie di 34 mHa melri quadri). 
ancbe quest'anno si ritrowranno 
centbiaia d i scrlttori. giomalisn'. 
condudori tv, potjrici, criUcI, slorici, 
soclologi. Inutile elencarli. Basra it-
rare a bidovinare. E' plO facile az-
zeccare i presenti d i e gli assenti a 
questa indiavolata kermesse cuttu-
ral-salotJierfl, ormai sempie pit! si
mile al Festival di Sanremo (con i 
dibatlilklopo-lestlval che punteg-
giano turta la giomata) che a qual* 
siasr altro everito edKoriale. La 
svolta del dihattito. che a Torino e 
awenula circa tre annl la, appare 
infatU senia ritomo, con gli orga-
nizzatort di anno in anno sempre 
p i l l aHaccendati a axontentare 
case edftrici, glomali. aulori, con-
duttori (Ira nilti. il «chi se ne frega' 
e inesistibile per quelli in cul c i vie-
ne addirtttura spiegato Oxa non 
bisogna tore per riusare a pubbliai-
re il prima lilxo o Cosa non biso
gna lore per essere un vero intetleL 
male di deslra, oggi ma che, sria-
moscherzarKio?). 
,.,Gfandlsslma varieia, di parteci-
panti cbe soltintende una dispaia-
a serie di inconrrklibattiti-conve-
gni. Dall'arte ai fumetti, al multime-

diale, Internet owiamente, aUa sto-
ria alia potHica, senza dimenticaisi 
owiamente delta tv, i giomali, la 
mafia, to sport, la CosffliEione, la 
scuola, per anivare iinalmente alia 
letteiatura, con il convegno sugli 
scnttori caraibfci, gli esordienti d i 
line secolo, la poesia. la crisi della 
lettura... 

lISakniedtTorino, alia sua otta-
va edlzkme. dopo aver battuto lutti 
i record con 156,000 visitatori I'an-
no passato, aumenta la aiperficie 
espositrva (unpadi^ioneesposil l-
vo in piil e it Centra Congress! per i 
convegnl), aumenta i l prezzo del 
bigltetto (12.000, tin bel 2 « In 
pin): in una parala, cresce. E pun-
ta In alto. G i i dal titolo, 95%, con il 
quale, antidpando tutti al mondo, 
si tenia di Urare lesomme sul seco
lo clw chiude. Nel logo-simbolo 
della manifestaziode appare la 
mascella squadrata di un Dick Tra
cy concentrate sul suo orologto co
me stesse conlando i l tempo del 
Millennio agli sgocctoG. menlre 
viene addirittura stilata una mappa 
ideale delle star del '900 con i cor-
ridoi del Lir^otto a cui sono starj 
dal i nomi di Joyce, Topollno, Kan-
duisky, Visconti: i q j i i legame tra 
queste entila e puramente estem-
poraneo. 

II Novecento, secolo del lumetto 
e del cinema, peiquel che riguar-
da I'arte. seeeoido gli organizratofi 
del Salone, e il secolo deSa'mp 
Ait A uno deiconwgni piu interes-

santi, I'ospite d'onore e Roy Lich. 
tenstein, autore d i indimenticabili 
tavolecon le immagini del fumetto 
isolate e Ingiganlite. Per quel che 
riguarda la leOeratura, presenze di 
tutto rlspetto sono quelle dello 
scrittore ceco Bouhmil Hrabal. vin-
citoie del premio Grinzane Cavour, 
sponsor del convegno sulla tettera-
Brra caraibica a cui partecipera tra 
gli altri, i l premlo Nobel Wole 
Soyinka. E ancora Robert Oiefl But
ler. premio Pulitzer due anni fa con 
/ cento figh del draga Storievielna-
mite in America, pubblicato da In-
star libri.Per i l resto, gli editor! por-
tano a Torino le ultime novita e 
ques)e sperano di vendere In una 
Fiera che e anche uno spaccato 
della nostra editoria. Una torta, 
nella quale i piccolUmedi edilori, 
occupano pifl dei 60S dello spa-
zto, mentre sob il 16% e rappre-
sentalo dalla media-grande edito
ria, quella che atriva o supera i 
venti millardi lanno. Se neaccorge 
di questo ienomeno molto interes-
sante. molto inquietante, chi pas-
seggl con calma nei coiridoi del 
Lingotto, e si soflermi a guantare la 
quantlta di case editrici normal-
menle invisibili in libreria. a struttu-
ra artigianale o semiartigianale. Ma 
si puo "predicare» la calma al fre-
neiico satqije.di JJipfe Tracyi.tfoye si 

. j a n n q e r e ^ c n i wBp\poca|issi e il 
hosVo ni'turoTLa fiera dovl.chi si 
fermaepenluto? DAF. 

Alessandro Dalai, Baldini & Castoldi 

Va dove... si trovano i lettori 
NICOLA PANO 

• Certo, pu6 essere motto facile 
per un editore discutere di libri da 
vendere dall'alto di un successo 
inatteso da un millone e mezzo di 
cople vendule. PuO esserio per 
Alessandro Dalai che, grazie an
che a Mi ' dove li porta il cuoiedi 
Susanna Tamaro, e riuscilo anche 
a strapare alia Moodadori il con
tralto del marchio Baklini&Castol-
di. Ma in realta i best seller posso-
no essere ingombranti. Nei senso 
buono, intendiamoci. La ricerca 
anstosa di un altro clamoroso suc
cesso; il peso di un sob titolo ri-
spetto al complesso del catabgo; 
la sovrapposizionc quasi esclusiva 
dei •marchto" al titolo mifonarto: 
sono perfcoli reali, anche per Bal-
dini&Caslokli, presumibilmenle. 
Resta il fatto che 11 punlo di vista di 
Alessandro Dalai £ unico nellana-
lisi deU'ediloria itallana sicche, alia 
vigilla del bagno di folia del Salone 
del libro di Torino, il suo parere e 
prezioso. 

SpMW I * C O M edttrid lametiM-
m una contmlone del nwrcAto 
• d N M h * . BahMtrCMtoMI, par 
prima, ha mandato In adkota N-
brl « M i u m - wtcha par la l i x» -
i h . l i quaato tarreno che ) l 
tfoca la Mprawhwnta del Nbro? 

BaldinlSCastoldi vende s o b una 
minima parte dei suoi libri nelle 
edicole: circa il 5S. Ese^verocne 
11 futurodel libro si gioca sulla dil-
ferenziazione delle proposte, e 
anche vera che nelle edicole ven-
dono solo libri molto particolari: 
opere di intraltenimento. di satira 
o comunque indirizzale a un pub-
blicopopolare. E solo una piccola 
parte dei nostri libri e dirella in 
modo specifico a qoeslo meicalo 
C'e poi un altro proOlema; far arri-
vare i libri anche II dove non e*i-
stono librerie. Ein questosenso le 
edicole possono essere molro im-
portami-

Ma, M q i m t o madnlma senso. 
t e n t piu Import*itti ancora B O M 
IsuparmercaU.-

Certamenle i supernieicali offni-
no agli editori la possibiltla di (at 
arrrvareachiunquelibTidiquaiiifi 
Per noi. per esempio. te «grandf 

distribuzione> rappresenta un ler-
zodel (auurato- Tultavia quel che 
c i sta piO a cuore e la «tutela". di-
ciamocosl. delle librerie perche e 
II che i libri Irovano il toro spazio 
di dil lusbne ottimale, Resta il fatto 
che le librerie. in Italia, sono po-
che e perciO e indispensabile per 
gli editori dar vita a un mercato 
parallelo. II lettore che frequenla 
abitualmente la libreria non enlre-
ra mai in un supemiercato p « 
comprare un libro. 

U e mil capltoto che qualem) 
autore «bMa cMMto o adaWta-
ra p n b t M di non mandare un 
suo ibro In un supermereato? 

No. Semmai succede il contrario- i 

Li cerchiamo 
in edicola 

ma anche nei 
supermercati 
Non bastano 
i best-sellers 
nostri autori - ma credo tutti gli 
aulori - in genere vogliono che i 
propri libri si vendano, arnvino al 
maggior numero possibile di per-
sone. E piu di una volta degli auto-
ri hanno sceilo Baidini&Casluldi 
per la sua capacila d i diflusione. 
Un nome per tutti: Susanna Tama
ro e venuta con noi anche per 
questo motivo. 

Da un rato Paolo R O M I , S INO & 

Mlclnle, Teo TeccoN o Antonio 
Albanew, •all'aHra libri art nd-
t tcn ItaNanl come qaaW su Sa< 
vew, tuna bands della MagNa-
na, sul terforftmo, sul C B M Fe-
naroll. Come eonvrvono quests 
anlme In aaMHftCaatohl. 

Non sembri una forzatura se dico 
che I'una e conseguenza dell'al-
tra I l ib" d i satira si nvolgono «na-
luralmenle»a un leltore di sinistra 

E quelb stesso leltore d i sinistra e 
•naturalmente« interessato a leg-
gere libri che arfrontino temi so-
ciali o riflettano sulle zone grigie 
della nostra sloria. 

Hen le capita mal di poraara c lw 
la sua c a t * eeltrice p u b U c t 
troppllM? 

Mi capita spesso. Ma la nosua e 
una casa editnee gbvane e agile 
che sa quale sia I'impoitanza di 
un calalogo per manlenere vivo e 
possibilmenle ampliare il rappor
to con i lettori. Del resio e inutile 
nascondersi che i l successo d i Va' 
dove tiporta it cuore c i permette di 
iare tutto cio con una certa iran-
quillitiV 

U «J potrebba ribattare d ie pro-
p rwH succetao hnpone iwt te 
prolunBato dl un note Btolo pad 
lembrare un handteap, a quaato 
propotito. II M M dalla Tamaro. 
costantMnerrte <ul banconl **•• 
le abrerte, -togtt ipazlo. agH a»-
trf Ibrl. ln un certo senso. 

Per noi * vero il contrario: con alle 
spalle un successo del genere ^ 
pi i l facile promuovere altri l ibii e 
contrattarc spazi miglion nelle li
brerie. Va' dove ri porta il cuore ci 
ha garamito una riconoscibilitA, 
anche internazionale, che inevila-
bilmente (acilila i l lavoro di pro-
mozkine degli altri titoli. 

Glanfranco BetHn, Enrico Briai 
e Sandro Onofrt, autwi aasal * 
t e n l fra loro, pubWkhsranno 
con BakM&Castoldl le kxo 
prossline opara. Inoltre avate ki 
profiramma I'uscita dl numerosl 
eso«S letterarl. Slgnrflca ebevo-
lete apdre un nuovo (ronte sa lb 
nammva? In rondo BaWW&C*-
stoldl non e nata come una casa 
edltrice Mi romanzl- In senso 
tradlMonaUi. 

Signilica d i e crediamo molto in 
alcuni aulori a quali abbianio 
ctiieslo di Isvorarc per noi, mnan-
zi Ititlo. E sigmfica anche che vo-
glwmo conwilidarc il nostro cala
logo continuando a diflerenziare 
le proposie. Del resto anthe nel-
I'imbitc] dellii narrativu siranicra 
at^iiiimi"' HK>lli' novitJi ill caniieK.' 
£ sulla ncclii'zza e sullinlelligen-
za delle propoile che si tosliuisce 
una buonaravi editnee 

GlammotlaimorklftwB 

Gianandrea Rccioli, Garzanti 

Alia fiera a caccia di gadget 
J U t T 0 N M . L A n O M 

aa Pttdol l . II Salone del Ubro « 
Torino e aempre pi t 4vanto-. Che 
co*a rappreeenta per M queato ap-
puntapneato? 
Guardi. per me il Salone e sempli-
cemente un grande mercato. Cer-
tamente non e una fiera per ad-
deni ai lavori, come Francolorteo 
Bologna che hanno un rilievo in
ternazionale. 

Qua! e II moUKi per I quale ta 
gente che per tutto ranno snob-
ba le librerie, al Unsotto paea 
addMttara II bhj let to per eom-
prare libri sema *conto? 

A Torino si puo avere son'occhio 
in un sol botlo la produzione li-
braria italiana. E queslo e gia un 
motivo sufficiente C'e, illusoria o 
no, la sensazione di avere a por-
tata di mano tutto. Compreso il 
catalogo 0 il gadget. A questo si 
aggiunge la curiosita di inconlra-
re direllamente noi delle case 
editrici. Inline abbianio i dibaltiti, 
gli incontriconautori p ioo meno 
famosi, con i personaggi televisi-
vi. Tutto questo e tin beH'insierae 
dist imoh. 

Quest'anno si Mnappongono, 
alia stesss ora, morttssani hv 
contrl. Non a un modo per dlso-
rientareilvlsitatore? 

Ma 6 proprio questo il bello! Or
mai noi si a mo impazienti. abbia
nio una percetuvila da leleco-
mando I tempi morti iiinervusi-
scono. A Torino .si puo passare 
da uno stand aII'altro, da un di-
battilo a un'altro. mangiando un 
pezzo di pizzd o lo zucchero fila-
to. Scnza impegnarsi in nulla In
somnia, credo che cio che atttae 
la gente che non va mai in libreria 
sia questa ditncnsKHie della (csta 
caraiioristica di londo di ogni lic-
ra 

Nonoatante II successo del Sa
lone, 1'editoria vo sempre peg-
£lo. Tra dt vol, addetti ai lavori, 
ofird anno c'e qualcuno che di
ce: -Male come quest'anno non 
emalandata«. 

Nonesngeriamo Eda alcuniamii 
d i e va male. E di l lk i le poi stabili
ty di anno in anno, di semesirc in 
seme^lre. come va A mc nun in-
U'K'^SJI Ti smv p^ri> i lanalici dl 
tjueste slalisnche fomi inquc. 
rerlihiria va nitilc in lui lo il mon
do. M' M esu'iudo la i.k-rrnani,ri l / i -

ro fanno uscire 75.000 titoli al-
l anno e li vendono tutti. Noi ne 
pnsduciamo 35.000 ma abbiamo 
un mercato molto pifl ristretto. 1 
lettori forti sono quattromila. Tul
tavia in Italia escono ogni mese 
almeno died titoli dawero molto 
buoni, che vale la pena di legge-
rc. In Germania invece gran pane 
della produzione e basata sui di-
zionari o su quella lascia del fai 
da te che va dalla coltrvazione dei 
lion alio spogliarelb della casa-
linga, faccio per dire... 

Let sta dceadocheb crisi del «• 
bro e lonerele. Ma si puo (are un 

. ragrMiamerrtotiilosunTtalia? 
E importante capire cosa sta suc-
cedendo nei mondo. 11 libro non 

Troppi libri 
L'unica 

editoria 
che tira dawero 
e quella 
tedesca 

e piu io sinjmemo pnncipale del
la irasmissione della cullura In 
Italia ancora di piD per via della 
mancala rilorma proteslante In
somnia. nei paesi protestanti tuili 
eiano abituali ad avere in mann 
almeno un libro. LaBibbin] 

I lettori fortl. In Italia, sono po-
chlsslml. Ma I Sakmi. la Festa 
del Libro, alutano ad aHareare 
questo mercato? 

Ben vengano i Saloni. gl i « ! i r i t i : 
ma i nuovi lettori non si i in iqu i -
slano in queito modo. Bisogna 
favorite iniziative nvolic ai giovrt-
ni. clie sono il mercato del luturo 
Non soltanto lacerido libn per i 
giuvam .. E t o n questo non voglio 
d i red ie non debba no essere i i li
bri dei eomici. Ci pud essere un 
bel l\hn> di ballute eomielte e un 
brutlo libro di filosofia. Equeskie 
una re^poiisabilitd degli editori 
Ai giovaiu bisogna far eajiin-<.lnh 

la lettura pud essere un piacere. 
che non e legata solo all'insegna-
mento. Devo dire che molla re-
spon^abilita ce rhanno anche i 
giomali. 

Perche? I gtomal non sono fat-
» quenclutparfano p U « M ? 

Gia, ma come? Ha 'agbne Grazia 
Cherchi. Non ci sono pifl recen-
sioni. Manca I'informazionesui l i 
bri, nianca qualcuno che ti dica 
d iche paria un libro e in che mo
do. Come succede per i l cinema. 
insomma. Ha ragione ta Cherchi 
e anche Arbasino quando scrive 
che non c'e rispetto per i l leltore 
del libro. Provi a cercare un arti-
colo sportivo in cui non si parli di 
una partita. I giomali Invece sono 
pieni di inutili polemiche. A pro-
posilo. quanto lalento critico 
sprecatol Per gh scritlori si inven-
lano elichette che domani non 
sono pifl vaiide. Prenda ad esem-
pio questa sugli scritlori giovani. 
Che cosa vuol dire? Rullosto par-
liamo di ricambio generazionale. 
In tulta questa conlusione pud 
essere che passi sotto silenzio un 
Jibio bellissimo come Correzione 
d i Thomas Bernhard pubblicato 
da Addph i . . 

Senta, ma posslbRe d i e vol • * • 
tori non abUate nessuna cotoa? 
Non pidibllcate un po' troppi II-
brl? 

£ veio. sono troppi. E i librai non 
ricscoiloa geslirequesla iperpni-
duzionc Ma e diifieile trovare un 
nmedio. Ci v^Jircbbe un accordo 
Ira lult i gli editori. Se to pubblico 
meno ma atln no. perdo spazio 
sin banerini delle librerie a van-
taggio di un a t iro.. 

Insomma. una glungla. Vol m l -
I'ultimo anno avete pubblicato II 
libro di Ernst Btoch. ̂ 1 Prlndpto 
Speranza>, un opara dHRolle che 
« andata motto bene. Non penes 
che nell'eiitoria d sia anche po-
cavoeNadfrisdiiareT 

Ha vcivluic) motlo. e w r o IJual-
Ironiita copie d i e per un libro di 
q i i c j . i mole .'• uu record. Ma([uc-
slo iiofi sigmfica menle. lo noti 
fK.-nsif k tie i i i leblw ê ss<?re solo 
ui i editoria di o jx ' ic diijieili. Non 
usiMr un ediioriu d i e laecia il 
wwuio iniin •name e una che fae-
ei.i i libri del u m n i i . Una cosa 
non di've 'indae.^ a v:rtpi!o dcl-
f'nllta I.'-.st'iî j.-iii_-1~> rinlelliKcn-
/,L l io i i i l^NU're 
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