
IL GASO. Messaggerie, Rizzoli, Paoline, Marzocco e altri dicono no agli sconti Mondadori 

• A una partedei libra) non dan-
data glQ. Del libro-fustino non vo-
gliono saperne. £ guerra delle cifre 
per capire la coiisistenza dell'ade-
sione all'inizialiva unilalerate di 
Mondadori, che fa saldi suilibri di 
tutto il calaiogo (30% di sconto) fi-
no al 21 gennaio. L'Ati, Associazio-
ne llbrai Italian! (1500 aderenti cir
ca) ha stilato un comunlcato dove 
la compltezza burocratica del lin-
guaggio da forma alia rabbia delta 
categoria: cost si strangolano le li
berie plccole e medie. Qli uffici 
commerciali di Mondadori mini-
mizzano I'entita della protesta. Fat-
to sta che, secondo I'Ali, il rifiuto di 
applicare gli sconti dei librai del 
Lazio, della Toscana e della Sicilia 
e arrivata al 90S; mentre in Pie-
monte quasi tutti I librai hanno ac-
c.etwto I saldi, Tra le catene piccoie 
e grand), a parte la Mondadori stes-
S8, solo Feltrinelli ha aderito: «Per-
cW si prepare a fare to stesso col 
proprio monte-merci invenduto», 
dice con qualche amarezza Remo 
Croce, decano dell'associazione 
dei librai di cui e stato a lungo pre
sidents, 

.MenorHritbaglla* 
•Possibile - aggiunge Croce -

che non si riescaacapire die in 
questo momento di crisi il vero 
problema non e la giacenza? Stam-
passero meno llbri sbagliatlral li
bra non si pu6 applicare la logica 
del paghi due prendi Ire. Cos) si 
crea solodisordine, disorientando 
I lettori, E questo proprio mentre 
cliiedlamo una legge alia francese, 
come quella con cui Jack Lang ha 
salvato II mercato: col prezzo dl co-
pertlna flsso e il masslmo di sconto 
bloccatoalS*. 

Col librai dell'Mi si schlerano 
anche le Paoline (un cenjinaiodi 
libretto), 1* Messaggerie (che, tra 
I'altro detengono II25% della distri-
buzlone), le Manraceo. Le Rinasci-
ta decidono singolatmente in ogni 
cltta (la librerla dl Roma applica 
gli sconti Mondadori): «Non vedo 
pereM non dovremmo - dice la 
responsflblle Sorila Coriani - A b 
biamo anrihe nol le nosfce perples-

. sitfl, uia .le pplemlehe (inl a.se.stes-
se non servono a chiarirle., aggiun
ge in evidente conlrasto con i col-
leghl dell'Ali. La catena Rizzoli in-
vece non fa saldi in tutta Italia sul II-
bri deU'edltore concorrente. 
Savorio Ranfagnl, direttore della 
Rizzoli-lntemational di Milano, 
splega: .Quella di Mondadori 6 sta
ts un'inizlallvadal tutto unilateral, 
"prepotente", Al libra non e futwjo-
nale la svendlta, cl vuole la promo-
llonei e questo comporta un ac-
cordo preventlvo tra editor! c con i 
libral». Vuol dire che e eoncorren-
W steals? «Ma no, ma no,„Vogllo 
dire che queste cose vanno orga-
rotate, come abbiamo fatto lo 
scorso anno con la Festa del libro. 

UftatadalNbro 
Proprio In quell'occaslone, del 

resto, si era vlsto che II rischio di 
dannl economlcl, con una politica 
massfccia di sconti, per le librerie 
plccole e medie c'eeccome, Tanto 
plu in un momento In cui il passag-
glo alia distribuzione nel grand) 
spassi, tlpo supermercati, cambia II 
costume defl'acquisto e crea una 
Delia concorrenza». 

PLAOI 

Rinvio 
fra Tamaro 
e Luttazzi 
m MILANO, £ iniziata ler) mattina 
presso la prima sezione civile del 
Tribunate dl Milano, presieduta da 
Giuseppe Patrone, la causa d'ap-
pello Intentata da Susanna Tama
ro e la Baldlnl&Casloldl contro Da
niels Luttazzi e la casa editrice Co
mix, Come si rieordera, Tamaro e 
la sua casa editrice avevano ohie-
sto che venisse sequestrate II libro 
di Luttazzi W dove ti porta il clilo 
conslderandolo un plagio dl W 
dove II porta II more. In prime gra-
do la richlesta della scrlttrlce era 
atatn resplnta ed II libro dl luttazzi 
non era stato sequestrato, let) mat-
Una le parti hanno ripetuto le loro 
argomentazloni: per la Baldlni-
&Castoldl si tratta dl un plagio da 
punire, mentre per la Comix si trat
ta dl una parodia perfettamente le-
glttlma. 11 giudtee Patrone si e riser-
vato dl decldere nei prossimi glor-
nl. 

Le librerie della Rizzoli, delle Messaggerie, delle 
Edizioni Paoline e molte altre piccoie e medie 
non hanno accettato di vendere i libri Mondado
ri con il 30% di sconto. Favorevoli la catena Fel
trinelli e Rinascita <ti Roma. 

ANMAMAMA OUADAONI 

Certtiiamo di capire. Spiega Remo 
Croce che per i librai, che aequista-
no libri da Mondadori con uno 
sconto del 28%, non e possibile ap
plicare il 30% ai client! senza rimet-
tercli anche se Mondadori si fa ta-
tfcb del 20% dello sconto sul ven-
duto di gennaio. Dice il direttore 
delia librerla Messaggerie-Paravia 
di Piazza Santl Apostoli a Roma, 
Roberto Pecoriello: «Sappiamo che 
e molto difficile spiegare ai clienti 
che non 6 giusto applicare questo 
sconto e che la nostra e una batta-
glia difficile, Ma bisogna sapere 
che e importante: a meta febbraio 
I'Arttl-trustdovra pronunciarsi sulla 
limitazlone degli sconti per) libri 
venduti sulle grandi superfici, e 
Mondadori ha preso un'iniziativa 
cost rischiosa proprio adesso per-
chfi vuole dimostrare che anche i 
piccoli librai possono fare i said). 
Perd non 6 vero, perchfe le pramo-
zioni nei grandi spazi si possono 

fare tutto 1'anno mentre la liberaliz-
zazione del prezzo di copertina fa
re scomparire il 50% delle piccoie 
librerieii. 

Un Immento Rmialmton 
Cos) ) librai chiedono pari op

portunity per tutti gli operator! del 
settore, altrimenti la modernizza-
zione uccidera il tessuto vitale del 
mercato sconvolgendone total-
mente le regole. Insomma un terre-
moto che rischia dl trasformare la 
vendita di libri in un immenso Re
mainders, che rieiela I'invenduto. 
«Non aderiamo all'iniziativa unila-
terale della Mondadori - scrive I'Ali 
- nella coerente consapevolezza 
che solo la difesa del prezzo di co
pertina consentira di mantenere 
nel nostra Paese una rete di corn-
mercializzazione non limitata alle 
sole grandi catene, rete che e ga-
ranzia di plurality d'informazione, 
di culture e di democrazia». 

Ma Segrate 
ribatte: 
<<EWsue£esso» 
• Alia Mondadori, ieri, II clima generate era modera-
tamente trionfale: I'operazione «Librinvemo» s'awia a 
diventare un successo. Code di acquirenti nelle libre
rie e, soprattutto, manifesta disponibilita da parte del
la maggior parte dei venditori: II che, almeno in parte, 
non coincide con le defezioni che registriamo neli'ar-
ticolo qui accanto. «Le librerie Rizzoli non aderiscono 
alia nostra campagna? - ci ha detto Roberto Formigo 
ni, direttore commerciale della Mondadori Libri - t. 
naturale: hanno alle spalle una casa editrice che ritie-
ne di essere penalizzata da questa operazione. Ma, 
dal punto di vista commerciale, la scelta della Rizzoli e 
imprudente.' i consumatori, infatti, stanno risponden-
do assai bene al nostra invito. Per quanta riguarda le 
Messaggerie, il problema 6 analogo poichg esse distri-
buiscono molte case editrici che evidentemente han
no deciso di voter contrastare questa iniziativa che, a 
nostra parere, va solo a vantaggio dei lettori. Tuttavia, 
nei prossimi giorni ognuno potra rivedere le sue posi-
zioni, aderendo a "Librinvemo" anche in un secondo 
momento». 

II nodo, comunque, sembra essere quello dello spa-
zio sempre piQ esiguo che i marchi non Mondadori 
hanno nel mercato librario. Ma anche su questo terre-
no Formigoni preferisce sollecitare partecipazione e 
non ostilita alle altre case editrici: bisogna trovare un 
accordo con tutti gli editoriper fare in modo da offline 
ai consumatori la possibility di comprare libri scontati 

da tutti i cataloghi«. Tuttavia, non si vede come ci6 
possa accadere in assenza di una sia pur minima re-
golamentazione dei «saldi», Formigoni non solo e 
d'accordo sulla necessity di una regolamentazione, 
ma ha anche una proposta, per cos) dire, operativa: 
•Bisognerebbe programmare uno/due periodi fissi, 
ogni anno, per operazioni promozionali come questa 
lanciata da Mondad°": ' a .prirpavpra e le settimane 
che seguono le festivita di fine d'anno sarebbero per-
fette. Fermo restando, ovviamente, l'impegno a ven
dere i libri a prezzo pieno di copertina per il resto del-
1'anno... L'obiettivo, lo ripeto, e fav«orire il consumato-
re, dargli la possibility di comprare libri a un prezzo 
pifl vantaggioso. E del resto sono anni che il nostra 
mercato librario e fermo: noi stiamo cercando di muo-
verlo. Abbiamo cominciato con le feste del libro, che 
hanno dato risultati assai positivi, e ore continuiamo 
con "Librinvemo" che speriamo abbia lo stesso suc
cesso*. 

C'e poi il problema del rapportocon i librai e con la 
grande distribuzione: su questo tema si aspetta una 
decione dell'antitrust chiamata a pronunciarsi sul po-
tere della grande distribuzione (i supermercati, per in-
tenderci) che pud permettersi di vendere sempre libri 
scontati anche del 20%. E anche in questo caso, For
migoni sottoliena le necessity di un accordo con la 
grande distribuzione. Per quel che riguarda i librai, in-
vece, ii direttore commerciale della Mondadori Libri 
dice: «Credo che i venditori si siano resi conto della 
grande opportunity che noi abbiamo offerto loro con 
"Librinvemo". Lo sconto del 30% pesa solo per un ter-
so sui librai. Ebbene, con questo esiguo costo i librai 
possono vendere libri che altrimenti, quasi certamen-
te, avrebbero dovuto dare in resa: in realtS, anche i li
brai possono trarre solo vantaggi, anche economici, 
da questa operazione*. Nei prossimi giomi, insomma, 
sara possibile valutare se quelle librerie che non han
no aderito ai saldi Mondadori hanno perso I'occasio-
neperfarebuoniaffarioppureno. ON.Fa 

IL CASO. A Londra emergono documenti sul possibile uso di veleni in Germania 

Londra preparo le armi chimiche contro Hitler? 
• LONDRA. Ancora rivelazioni 
dall'lnghilterra su alcuni importanti 
retroscena dell'attivita dei servizi 
segreti britannicl durante la secon-
da guerra. Edi ieri I'altro, infatti, la 
novtta del Itrovamento di alcune 
lettere di Rudolf Hess circa il coin-
volglmento diretto di Hitler nel ten-
tativo delia Germania nazista di 
contrattare una pace separata con 
la Gran Bretagna al fine di concen-
trare 1'esercito nazista sul fronte so-
vietico. 

QuemMologlca 
Di ieri, Invece, I'altra rivelazione: 

durante la seconda guerra mon-
diale gli alleati ammassarono gros-
si quantltativi di devastanti armi 
chimiche, blologiche e batteriolo-
glche per la dlstruzlone del raccolti 
agricoli e del patrimonio zootecni-
co in Germania e Glappone ma 
declsero dl usarle soltanto in extre
mis, se Toltyo e Berilno si fossero 
lanclati per primi in slmill attacchi. 

Questa pagina del conditio finora 
sconosciuta e venuta prepotente-
mente a galla grazie a documenti 
«top secret, rimasti per cinquan-
t'anni chiusi negli archivi britannici 
e da pochi giomi accessibili agli 
storici. 

Stando ad uno spesso incarta-
mento del govemo Churchill, ades
so consultabile al Public Record 
Office di Kew, un sobborgo di Lon
dra, la Gran Bretagna fu particolar-
mente zelante: nel gennaio del 
1942 il Foreign Office varfl un mas-
siccio programma sperimentale 
per la messa a punto di vari agenti 
tossici - antrace in testa - con cui 
fare piazza pulita dl bestiame e 
raccolti agricoli. 

Una di queste mlcidiali sostanze 
era in grado di awelenare in modo 
apocalittico i campi uccidendo 
1*80 per cento del bestiame nel giro 
di due settimane. Nel dicembre del 
1942 erano gift stall compiuti pro
gress! giganteschi: era stato persl-
no scoperto un agente chimico 

Morto I'uomo 
che «svelo» 
I'Olocausto 
I morto a Stoccolma, all 'tU dl 
ottant'annlllglorMllttaaKrtttora 
iwtdon Arvlnd Fradtaorg eho M l 
1943 per prlmo «v»td al mondo I 
ptanl nadttl par lo ttormlnlo dofH 
•oral. 
La notUa dal daeaaao, awennto 
tra gtoml fa, a Mata dau dalla 
famlglla aolo tort. Fradborg, che 
rwgll annl dalla aaeonda (uarra 
mondial* ara corrlapondanta da 
Barllno par II quoUdlano 
conaarvatora >Svanaka 
Dagbladat>, drwnto tamoao par II 
IHm •Bakom Staahrallan* (Dtatro 
le barrkne d'acclalo) In cui 
deacrlvava la attuadona dagll abral 
nalla Darmanla nazlata a avalava la 
pollHcadlrtormlnlodlHItlor. 
La aua ultima opara, pubbllcata m l 
1994, vertava aul conflrtto fra aarM 
a croatl nalla axJugoslavla. 

che non solo annientava le barba-
bietole da zucchero ma diffondeva 
anche in aggiunta peste e tifo a! 
bestiame. 

In apparenza, il Foreign Office 
accelerib questi programmi nel cre
scents timore che il nemico si pre-
parasse a scatenare una guerra 
biologica senza quartiere per nsol-
levare le sorti di uno scontro che si 
profilava perdente. il sospetto sem-
br6 awalorato dal fatto che esami 
del sangue effettuati su prigioneri 
nipponici e tedeschi rivelarono ad 
un certo punto tracce di un vacci-
no in apparenza inoculate) contro 
gli effetti delle armi batteriologiche. 
Senza contare il continue ricorso 
della propaganda nazista alia ceie-
bre «arma segreta» mediante la 
quale Hitler sosteneva di poter vol-
gere definitivamente a proprio fa-
vori I destini del conflitto mondiale. 

In uno dei documenti adesso di-
sponibili a Kew, un emmente me
dico inglese, sir Henry Dale del 
«Medical Research Council", da 

credito a voci incontrollabili secon
do cui agenti segreti agli ordini di 
Hitler si preparavano ad introdurre 
negli Usa enrra la fine del 1942 or-
de di topi portatori di peste. 

Paul Fildes, il medico a cui il Fo
reign Office affidfi nel gennaio 
1942 il segretissimo programma di 
riarmo batteriologico, la pensava 
alio stesso modo: era convinto che 
andava costruita senza indugio 
una «bomba all'antrace» battendo 
sui tempo il Filhrer. 

La mlnaccla dell'avtazlone 
«La migliore difesa e un potente 

attacco'i, scrive il dottor Fildes in un 
promemoria del 1944 per i supe-
riori. Dai documenti emerge che 
essendo sotto la costante minaccia 
dell'aviazione tedesca, la Gran Bre
tagna fece angosciate pressioni 
sull'America per la creazione di un 
adeguato arsenate chimico, biolo-
gico e batteriologico e in merito 
frequenti furono screzi e attriti tra 
Londra e Washington. 

RITRATTI 

Ritorno 
a «Linus», 

piu giovane 
di Holden 

N 
OTTAVIOCBCCHI 

ELL'APRILE del 1965, me-
se e anno in cui use) il pri-
mo numero di Linus, la so

ciety degli amici di Charlie Brown 
era gia folta e agguerrita. La rivista 
intitolata al piu neviotico della fa-
miglia, Linus, in parte appagd, e in 
parte turbd gli adepti: perchfe Linus 
e non Charlie? E perche la rivista, 
com'era scritto sopra la testata, si 
dedicavacon uguale fervore anche 
ad altri fumetti? Quella numerosa 
societa si dava arie massoniche. 
Ma non era n6 poteva essere segre-
ta, intanto perchG era molto folta e 
poi perch.6, sin dal 1955, Umberto 
Eco aveva presentato il fumetto di 
Schulz ai lettori itaiiani scrivendo la 
prefazione al volume Arriva Char
lie Brown (appena ripubblicata 
proprio da Linus insieme al volume 
originate e riproposta pure su que
ste pagine). I fautori della segretez-
za furono in breve sopraffatti dal ' 
successo della rivista. Lo stupefatto 
faccione di Charlie divise subito la 
fortuna con la spaurita espressione 
di Linus. Un successo a parte fu de-
cretato al simbolo di quei fumetti: 
ia psicoterapeutica copertina di Li
nus. 

Non sappiamo se qualcuno ab
bia in programma la ripubbticazio-
ne del primo o dei primi fascicoli di 
Linus, ne sappiamo se qualcun al-
tro lo abbia gia fatto. Noi teniamo 
stretta la nostra collezione. Ma per
che abbiamo tirato giu dallo scaf-
fale dei fumetti i primi tre numeri di 
Linus? Perche\ in primo luogo, Eco 
ha ristampato la sua prefazione al 
volume del '55 e, in secondo luo
go, perches dopo trent'anni si era 
fatta pungente in noi la curiosita di 
recuperate la ragione del successo 
italiano di quel fumetto (Schulz di-
segnava le sue strisce fin dal '50^ e 
diquella'rivista. 

Sul primo numero di Unus, Eco 
stesso intervistava Elio Vittorini e 
Oreste del Buono. Vittorini si esibi-
va in uno dei suoi numeri: questo 
Schulz, diceva, 6 meglio di Salin
ger. I suoi interlocutor! non racco-
glievano la sfida. L'altro incalzava: 
nel Potitecnico, egli si era occupato 
di fumetti ecc. Gli altri esponevano 
le loro ragioni. «Un fumetto come 
diagnosi, prognosi ed esorcismo» 
disse del Buono, e aveva ragione. 
Un buon fumetto «accresce la ric-
chezza della storia», disse Eco, e 
aveva ragione. Ma oggi, che cosa si 
pudsoggiungere? 

T RENT'ANNI da quel grande 
successo: all'improwiso, le 
copertine di Linus spuntaro-

no dappertutto, i cagnolini ebbero 
i! nome di Snoopy e la Lucy, sorel-
ia maggiore di Linus van Pelt, di-
venne la sorella dispotica di una 
generazione. Trent'anni or sono la 
societa italiana era gravida di pea
nuts, aveva in s£, nello stesso tem
po, il boom e la nevrosi del boom. 
•Se ho fatto cambiare le gomme al
ia macchina - diceva un personag-
gio di Schulz ai pastors della sua 
chiesa - non e che non creda alia 
vostra predica sulla fine del mon
do*. 1 peanuts ci aiutarono a capire 
le nostre certezze e le nostre paure. 
Era un buon fumetto e come tale 
«accrebbe», in questo senso, le sto
ne che raccontava. Noi andavamo 
verso quel tipo umano e sociale, e 
quel modello veniva verso di noi, 

Durante un colloquio a distanza 
con Schulz (mediatore Ruggero 
Orlando, allora corrispondente 
della Rai da New York) il padre dei 
Charlie Brown, dei Linus, delle Lu
cy, delle Violet e degli Snoopy ac-
colse con cordiale humour il ragio-
namento che avevamo svolto in-
tomo alle sue creature: lo condivi-
deva, ma aveva il dubbio che le ar-
gomentazioni sociologiche turbas-
sero le umbratili coscienze di quell! 
adulti-barnbini: «Proprio ora - dis
se - che Charlie sta allenando la 
nuova squadra di baseball..,*, Poi-
chfi avevamo detto che rautoritari-
smo di Lucy era di marca fascista, 
ci fece sapere che, per quel perso-
naggio, si era ispirato a sua moglle. 
Fu un divertente batti e ribatti. 

Forse siamo male informati, arri-
viamo tardi: ma perchS non com-
porre in un'antologia come si fa 
per le riviste importanti, il meglio 
del prima imus? 


