
E
difficile per mc parlare 
di Palermo e dei suoi 
editori, quasi imbaraz-
zante, perche, trascma-

to daU'entusiasmo sarei tenia-
to di incensare indiscrimmata-
mente luoghi e persone, simile 
a certi intellettuali francesi che 
ancor oggi si esaltano ai primi-
tivo, al sole, alia vita, al diverso 
mediterraneo e simili linsmi. 
Ho trascorso qui pochi giomi 
d'inizio dicembre felici, accol-
to dal mare blu di Punta Raisi e 
da un'atmosfera di educazione 
e civilta ormai rarissimi. O forse 
era quel mare blu di contro ai-
l'umidore sporco milanese ap-
pena lasciato, I'awolgenlecor-
dialita, commista di orgogiio e 
lagnanza, degli amici palermi-
tani, rispetto alia volgarita pre-
supponente della espansa edi
toria lumbard a farmi velo, a 
predispormi a un'incondizio-
nataresa alia citta. 

Sara colpa anche dei Selie
rio, Elvira, Enzo e il giovane 
Antonio, della loro passione 
editoriale, oggi forse sealfita 
dalle accuse di finanziamenti 
illeciti e dalle livide polemiche 
seguite, cui Elvira reagisce con 
fierezza sicula, un misto di rab-
bia repressa e di dignita ferita. 
Separati da molti anni ma coa-
bitanti editorialmente nello 
stesso immobile di via Siracusa 
50, gli ex-coniugi sono oggi a 
capo di due distinte case editri-
ci; un solido legame di affetto e 
di stima sembra legarii e ogni 
qual volta vado da loro, I'uno 
mi chiede se non sia gia stato a 
trovare 1'altro e di non dimenti-
care di farlo. Elvira mi riceve 
come sempre nel suo studio, 
rafh'nato e accuratamente 
sciatto come un interno 
Bloomsbury, dove accanto a li-
bri vecchi di bancarelle si ac-
cumulano i dattiloscritti e le ul-
time sue novita. 

Le chiedo della sua casa edi-
trice, che, oggi, dopo tanti anni 
di success! e di prestigio, sem
bra cedere sotto il carico di 
troppi titoli, o forse sotto il peso 
delle troppe imitazioni che i 
grandi editori, ricchi di idee ai-
trui, producono innestando un 

EDITORIA 

Le case eleganti 
di via Siracusa 
Civilta ed eleganza sembrano essere il 
contrassegno della editoria a Palermo 
che in modo curioso, quasi pirandellico, 
si concentra in un un'unica strada. II fiuto 
di Elvira Selierio, donna schiva e restia, a 
tratti ingenua, quanto testarda e decisa a 
fare da se, a non lasciarsi condizionare 
da altri. Le scelte colte e aristocratiche di 

Enzo Selierio per i suoi libri di arte e illu-
strati, con particolare riguardo alia cultu-
ra e all'etnografia siciliane. L'altra «don-
na di ferro» Domitilla Alessi con la sua 
ambizione di fare di Palermo un epicen-
tro culturale europeo: con opere che 
sembrano rispondere ad un disegno di 
evocatisplendori. 

meccanismo di infiazione che fi-
nisce, col danneggiare tutti. Ma in 
discussione forse sono I'alessan-
drinismo deiie scelte e una for
mula iterativa che e i'eco lonta-
na di un'assenza. quella di Scia-
scia, certo difficile da colmare. 

Fedelta d'autore 
Eppure Elvira si muove bene, 

ha il fiuto dell'editore di classe, 
con la sua aria un po' understa
tement, in realty schiva e restia, 
a tratti ingenua, quanto testarda 
e decisa a far da se, a non la
sciarsi condizionare da altn: 
nessun cedimenlo neila sua 
passione per i libri, se non quel 
tanto che serve a catturare la 
simpatia. E gli autori le sono fe-
deli, nei limiti di una fedelta 
«d'autore» sempre incerta, e al-
testano una continuity di catalo-
go che pochi editori possono 
vantare. 

PIEROOELLI 
Da Friedrich Glauser a Andr-

zej Kusniewicz e Manuel Va-
squez Montalb&n, da Antonio 
Tabucchi a Luisa Adorno e Lau
ra Pariani, altemando recuperi e 
novita, giocando su un comodo 
formato, la sua collana piu fortu-
nata, «La memoria», in meno di 
venti anni raggiunge i trecento-
cinquanta titoli e "II Divano» su-
pera i cento. Da non molto si so
no affiancate due nuove colla-
ne, una di fantascienza, e I'altra 
di romanzi giudiziari, entrambe 
di un'eleganza esemplare. //ca-
so Paradine di Robert Hichens, 
che ho appena letto, e dawero 
una coinvolgente sorpresa an
che per chi non ha dimenticato 
il film di Hitchcock. Ma il future, 
la casa editrice, lo giochera sulfa 
saggistica, nella necessita di 
spostarsi da un illuminismo tal-
volta estremamente prezioso a 
un indirizzo polisemicamente 
piu duttiie, senza venir meno al

ia sua cifra caratterizzante e cer-
cando di vincere quelle ostilita 
che la realta isolana tende ad 
aggravare. Cosi io leggo 1'acqui-
sizione di Cramsci, al di la della 
polemica con i'Einaudi, su cui 
ancora una volta un giornalismo 
pettegolo e ignorante si e mosso 
con scarse informazioni e false e 
parziali. Del resto la collana «La 
diagonale» ha gia dei prodromi, 
tra cui il bellissimo saggio di Lu
ciano Canfora, Lasentenza, sulla 
morte di Giovanni Gentile. 

Nixon a braccetto 
Daiie stanze di Elvira senza 

sortire nella strada vengo ricevu-
to in quelle di Enzo Selierio. Cau-
stico e bofonchione Selierio lo e 
da sempre, ma estroso e cordia-
le come pochi, 1'humus polemi-
co si stempera spesso in colpi di 
risa. Dietro alle sue spalle, alia 
parete tra un brulichio di foto, 

immagmi. riproduzioni c bjgliei-
tini, lointravedo, piugiovane, fo-
tografato per vie di New York a 
braccetto di Nixon. Quando stu-
pito gli chiedo il motivo di quel 
caloroso incontro, mi fa notare 
tra irrefrenabili risate che si tiat-
ta di un manichino di cartone. E 
e'e nei suo studio ia stessa aria 
raffinata di famiglia, ma meno 
ncercata e piu attenta agli og-
getti e ai manufatti, che spunta-
no dappertutto e che provengo-
no o finiranno nei suoi volumi. E 
si sa che 1'ideazione grafica del
la casa di Elvira e sua, come e 
nota la maniacale cura e atten-
zione che ha nei nguardi del-
I'oggetto libra. E infatti iui si e ri-
servato il settore dell'arte, dei li
bri illustrati, con particolare ri
guardo alia cultura e all'etno-
grafiasiciliana. 

Mi mostra e regala, della sua 
coliezione rnaggiore «l Cristalli>\ 
due incantevoli volumi, La Valle 
dei Templi di De Miro e / mercati 
di Palermo di La Duca. E vorrei, 
se potessi, citarne molti altri del
la collana. Mi limitero ai due di 
Vincenzo Consoio sulla pesca 
del tonno e su Messina e a quel-
lo, dawero esemplare, su Gia-
como Serpotta e gli stuccatori 
palermitani di Donald Garstang. 
Ma a chi fosse sfuggito i) libra di 
Paola Pailottino L'occhio della 
Tigre, pubblicato due anni fa, su 
Alberto della Valle, fotografo e 
illustratore salgariano, consiglio 
di non perdcrselo: uno studiato 
raffronto tra modelii fotografici 
e risultati illustrativi che e insie-
me una pagina di storia edito
riale e un divertissement di ca-
salingo surrealismo. Enzo mi 
parla con una nota stanca delle 
difficolta del momento e, in par
ticolare, del suo tipo di editoria 
legata anche alia committenza: 
banche e sponsor meno dispo-
nibili e una conconenza aggres-
siva quando non scorretta ren-
dono tutto piu difficile, e le sue 
proposte appaiono talvolta 
troppo colte, troppo aristocrati
che. Piu spiritoso e sarcastico di 
Elvira, piu «scattoso» e irrefrena-
bile riesce comunque sempre a 
divertire, e a divertirsi ascoltan-
dosi nelle sue lugubri e comiche 

prevision i. 
E curioso, quasi pirandellico, 

che nella stessa citta e nella 
slessa strada, via Siracusa 16, 
un'altra donna -<di ferro» sia a 
capo deil'altra casa editrice im-
portante delia Sicilia. Una giafi-
ca .stiiizzata. fin troppo squisita 
caratterizza "Novecento» con le 
sue copertine Jugendstil che 
sottiiineano I'aurea lrraziouali-
stica e simbolico-decandentisti-
caentrocuisi muove, come se ii 
comitato di redazionc si riumsse 
sempre ali'interno del Grand 
Hotel et des Palmes, a comme-
morare la morte di Raymond 
Roussel. DomililU Alessi e una 
donna di classe, affabile e di 
razza padrona. ambiziosa, vor-
rebbe far di Palermo un epiccn-
tro culturale europeo: un pre-
mio internazionale c le sue edi-
zioni rispondono a un disegno 
di evocati splendori, e se guarda 
alia Sicilia e senz'ailro a quella 
di Federico II. E a questo impc-
ratorc si rifa Ager sanguinis, un 
testo tearraie di Aurelio Pes, che, 
con un affabulato e sontuoso 
linguaggio, inscena con acume 
i'emblema Sicilia e i suoi con
trasts 

Rarl e bellisslmf 
Aurelio Pes e I'aninm inteilet-

tuale della casa editrice, e un 
uomo intelligente e piacevoie, 
nonostante la vena polemica e 
1'aria di chi ha subito un lorto ti-
pica di molti Sicilian). Sua e ia 
direzione della collana rnaggio
re, dal nome, manco a dirlo, di 
«Narciso«; i cui titoli rivelano una 
sicura e orientata cernita lettera-
ria, quasi sempre devotamente 
bizantina- ci sono tutu i nipotini 
di Proust: Daudet. Louys Mo-
rand, Anna de Noailies. Perfino 
Robert Montesquiou, ma chi io 
legge piu? Ma e un catalogo ric-
co di libri rari e bellissimi: da 
Tarda estate di Adalbert Stifter a 
Praetertta di John Ruskin, da 
Sailor resartus di Thomas Carly-
le a // piacete delia letteratura di 
Jorge Louis Borges 

Certo che, nonostante o forse 
propno a causa di questo sofisti-

cato e internazionale parterre, 
un ingorgo editoriale frena i suc
cess!. La casa editrice, celebre 
in citta, in continente ha poco 
giro. Domitilla se ne rende con-
to e cerca di correrc ai ripari con 
titoli sponsonzzati o ntenuli piii 
commercials Dubito comunque 
che la deiiziosa biografia di 
Chanel di Paul Morancl bash' a 
correggere il liro. Le difficolta 
nascono piuttosto da una distri-
buzione asfittica e da .scarse 
correlazioni promozionali; e 
questo di contro a una society 
di lettori sempre meno curiosa, 
piO distratta e pecorona 

Entro nella libiena di Flacco-
vio in via Ruggiero Setlimo, gi-
ronzolo tra fbanconi prima di 
feimarmi a salutarlo. Flaccovio 
e anche editore e si e ritagliato 
un suo spazio di pubblicazioni 
soprattutto di cultura e storia si-
ciliana, oltre che di saggistica 
universitaria. Si vede la ma no di 
chi e figlio di iibrai, nella sicu-
rezza delle scelte, nell'eleganza 
dei luoghi e della disposizione, 
nella giusta mistione dei best
seller d'obbligo e dei settori piu 
specializzati. Un tempo la libre-
na era in pieno centra storico, 
adesso uno scenario che pren-
de alia gola per la bellezza e la 
devastazione come se fossimo 
ancora nel dopoguerra. Ma quel 
centra bruiica anche di iibrene 
edasegnidiunascila. 

Perche a Palermo i'editoria 
ha questo contrassegno di ele
ganza e di civilta? E non ha 
niente del provincialismo tori-
ncse e fiorentino? Lo chiedo ad 
AntoniJ Selierio che incontro 
per caso sull'aereo di ritomo, a 
colui cui tocchera, insieme alia 
sorella Olivia, di unificare un 
giorno un'eredita difficile. Natu-
ralmente non mi risponde, forse 
mi giudica anche un po' invasa-
to. Allora rni metto a leggere 
una «nuova diagonale» di Elvira, 
L 'esilio nei/'esiiio, di Hans Sahl e 
resto awinto, immerso nelle 
memorie lunghe lulto ii secolo 
di questo ebreo di Dresda, fin-
che non si scende in Italia, a Mi-
lano, nella terra delle briime e di 
Bossi. 

CULTURA. II rapporto tra uomini e libri nella storia del mondo occidentale 

I
n consonanza con una rifles-
sione teorica che si e svolta 
negli anni a noi piO vicini 
(dominati da tendenze filo-

sofiche come quelle dell'erme-
neutica e dal decostruzionismo, 
che hanno messo In primo piano 
la posizione del iettore e dell'in-
terprele), la Storm della tettura 
corregge I'impostazione che ha 
caratterizzato i molti studi dl so-
ciologla del libro sviluppatisi prc-
cedentemente (e anche molti 
studi di sociologia della letteratu
ra e in genere della cultura). 
Quegli studi insistevano sull'op-
posizione e la distanza tra i diver-
si strati sociali, distinguendo net-
tamente modelii cultural] «alti» e 
«bassi«, legando troppo stretta-

Gli oggetti 
materiali 
del pensare 
In tempi In cui tanto si discute 
dalla crisl dslla lattura. 
dad'allontanaral delle glovanl 
generazloni dal libri, delle 
trasformazlonl che la presenza del 
libri eublece per eHetto del nuovl 
media e delle nuove tecnologle, la 
•Storia della lettura> (Laterza, p. 
XUV-471, lire 55.000) matte In 
luce la natura storica della lettura 
stessa e II varlo coetruirsi e 
traeformarsl delle pratiche con cui 
nel tempo gli uomini si sono postl 
in rapporto conlllbri.5itrattadlun 

insieme dl ben 13 saggl, dedlcati a 
diversimomentle sltuazionl 
storiche, affldatl ai magglorl 
studloslmondlalldistoriadellibro 
e della lettura e pracedurJ da 
un'introduzlone dei due curatorl 
Guglielmo Cavallo e Roger 
Chartler (che rlpercorre 
slnteticamente tutte le 
trasformazlonl della lettura): 
un'opera collettlva, ma rbrtemente 
omogenea, che pub Incurloslre non 
solo lo storico e lo speclallsta, ma 
ogni Iettore colto; un'opera 
guldata da una attenzlone al 
fondamentl, ai rapportl Dslc! e 
mental! che si sono Istltulti con gli 
oggetH materiali In cui nel tempo 
si e variamente fissata la scrittura, 
con gli amblentl e gli spazl In eul si 
e dlsposta la lettura. 

A silenzio 
della lettura 
mente i diversi generi editorial! 
alle diverse classi sociali, fissando 
gerarchie economiche precosti-
tuile. Qui invece si sottolinea con 
forza la natura del tutto particola-' 
re del rapporto con lo scritto, la 
sua capacita di creare addirittura 
interferenze tra le diverse classi 
sociali: si parte «daila circolazio-
ne degli oggetti e dall'identita 
delle pratiche, e non dalle classi 
o dai gruppi", il che «porta a rico-
noscere la molteplicit^ dei princi-
pi dl diffcrenziazione che posso-
no rendere conto degli scarti cul
tural!; ad esempio, le apparte-
nenze di genere o di generazio-
ne, le adesioni religiose, la solida-
rietd comunitarie, le tradizioni 
educative o corporative..." 

La Storia delia lettura si pone 
come base per una storia della 
cultura che non voglia reslare 
chiusa entro astratti schemi intel
lettuali; dato che la lettura «e 
messa in gioco del corpo, iscri-
zione In uno spazio, rapporto 
con se stessi o con gli altri», la sto
ria delle sue forme e delle sue 
pratiche chiama in causa il con-
creto circolare della cultura nella 
vita degli uomini, la sua presenza 
insieme fisica e mentale, gli 

GIULIO FEHROMI 
scambi che I'accidentalita della 
vita nei diversi tempi stonci ha 
creato tra i diversi strati sociali. Ri-
cordo ad esempio il saggio di Ro
ger Chartier su Letture e lettori 
«popolari« dal Rinascimento al 
Settecento. vi si smentiscono le 
nozioni correnti secondo cui il 
pubblico dei romanzi di cavaile-
ria sia stato tutto di carattere no-
biliare; vi si mostra come nel Ri
nascimento «testi e libri circolano 
nella totilita del mondo sociale» 
(con fitti rapporti tra produzione 
sc; ''ta e diffusione orale dei tesli) 
e cuine le differenziazioni e le di-
stinzioni tra livelli sociali (che pe-
rd non corrispondono mai ad 
una immediala gerarchia per 
«classi») si diano non tanto nella 
scelta dei testi quanto nel loro 
uso, nelle pratiche di lettura, nel 
diverso rapporto che si istituisre 
con la «materialita degli oggetti 
scritti». 

La fortissima reciprocita tra le 
pratiche del leggere e le forme 
della scrittura fa capire come 
molte grandi elaborazioni cultu
ral! risultino non soltanto da uno 
sviluppo interno dello stile e del 

pensiero, da una dialettica di for
ma scntta, ma proprio dall'effetto 
di situazioni, di gesti e pratiche di 
lettura. I caratteri di molte opere 
letterarie sono in effetti legati alle 
forme del leggere, ai gesti mate
riali dell'atto di lettura, agli am-
bienti fisici in cui esso di da. E, 
spinti da questo libro. occorrera 
certo guardare con una luce piu 
concreta a tutti i richiami che le 
grandi opere sogliono fare ai let
tori, all'uso dei libri, alle situazio
ni di lettura: basta pensare alle fi
gure dantesche di Francesca e 
Paolo, al loro amore rivelatosi al
ia lettura delle storie di Lancillot-
to e Ginevra («Noi teggevamo un 
giorno per diletto...»), o ai libri di 
Don Chisciotte, alia sua cavalle-
resca follia nata dalla passione e 
dall'ossessione della lettura. 

Questa Storia delia lettura an-
drebbe insomma meditata a fon-
do da tutti gli storici delle forme 
«scritte», della cultura che e stata 
scritta e letta: suggerisce la corre-
zione di molti schemi correnti 
sulla corrispondenza tra classi so
ciali e modelii cultural!, di molte 
immagini precostituite sulla cir-

colazione dei testi letterari, sul 
rapporto tra oralita e scrittura, 
sulle pratiche originariamente ri-
chieste da testi che troppo spesso 
siamo abituati ad usare secondo 
le nostre abiludini di iettori con-
temporanei. II Iettore curioso po-
tra vagare tra le pratiche di lettura 
e le varie rivoluzioni da esse subi-
te nei diversi momenti della storia 
dell'occidente. Una zona partico-
larmente affascinante 6 quella 
che riguarda i'antichita, con i sag-
gi di Jesper Svenbro, La Grecia at-
caica e classica. i'inoenzione del/a 
lettura silenziosa e di Guglielmo 
Cavallo, Tra «volumen» e -co-
dex" in lettura nel mondo roma-

II primo risale fino aIl'«origine» 
della lettura nel mondo greco. in-
dividua all'inizio un complesso 
rapporto tra vocalita e scrittura, in 
un sistema dove la lettura si con-
cepisce solo ad alta voce, distin
guendo in modo abbastanza net-
to la posizione di chi senve, quel
la di chi legge, quella di chi ascol-
ta (1'azione dello scrittore appare 
quella di chi «agisce sull'apparato 
vocale aitrui, di cui si serve, an
che dopo la propria morte», co
me di uno strumento al suo servi-
zio; il Iettore legge non per se, ma 
per degli ascoltatori, ed e consi-
derato quasi come una sorta di 

Vincenzo Cottrnelll 

schiavo dello scrittore). Questo 
sistema vicne complicato dallo 
svolgersi di un «motodi interionz-
zazione» che si compie nel corso 
del V secolo a C. e che si accom-
pagna alle prime testimonialize 
di lettura silenziosa (suggestiva 
1'ipotesi che questa si sia model-
lata all'origine suH'esperienza del 
teatro, della differen2d tra testo 
scritto e recitaztone sulla scena). 

II saggio di Guglielmo Cavallo 
mostra invece il formarsi di un 
pubblico di lettori nella Roma tar-
dorepubblicana e impenale c tut-
ta la serie di modificazione datesi 
nei secoii dell'impero, tra cui ia 
prima formazioni di un pubblico 
femrninile (a paitire dall'eta au-

gustea) e il passaggio dal volu-
men che, come nelmondo greco, 
era un rotolo, che si prendeva 
nella mano destra e «si svolgeva 
progressivamente con la sinistra" 
(la lettura di questo oggetto ri-
chiedeva una particolare posizio
ne fisica a particolari abilita), al 
codex, cioe il libro a pagine, con 
quella struttura materiale che 
hanno ancora i nostri libri, che 
comincia a diffondersi gia nel II 
secolo d.c. e si afferma universal-
mente all'inizio del V secolo 
(questo oggetto permctte il di-
simpegno di una delle mani e fa 
diffondere «Ia pratica dello scrive-
re sul libro stesso mentre si leg
ge", che e all'origine dell'uso del 
commenlo e di tanti modi anche 
moderni e per noi abituali di scrit
tura e annotazione sulle pagine 
del libro che si legge). 

La storia della lettura e insom
ma una storia di rivoluzioni e di 
complessi assestamenti (tra cui 
un rilievo essenziale, per la forma 
«moderna» del leggere, hanno 
quelli awenuti negli ultimi secoii 
del Medioevo, con la diffusione 
della lettura silenziosa, e nel XVIII 
secolo, con ia moltiplicazione 
della quantita dei libri e deile 
possibilita di lettura dovuta al-
l'«industrializzazione della fabbri-
cazione del libro a stampa»). 
Questo percorso ci conduce alia 
rivoluzione che stiamo vivendo, 
ai nostri tempi di crisi della lettura 
e di trasforrnazione delle pratiche 
di lettura attraverso il peso sem
pre pin deierminante dei nuovi 
media e delle nuove tecnologie 
(al di Ja del secolare dominio 
delt'oggetto-libroj. 

A questa materia pio bruciante 
si awicina il saggio finale di Ar
mando Petrucci, Leggere per leg
gere: un avvenire per la lettura, 
che segue con vivace adesione le 
contestazioni e le rottuie che la 
moderna civilta di massa ha pro-
dotto neil'«ordine del leggere» (di 
cui, con un'ottica a la Foufault, si 
indica tutto ii peso ideologico e 
repressivo, esaltando il valore 
della «liberta di lettura al di la di 
ogni canorie esistente o possibi-
le», di tutte le nuove forme di "let
tura trasversale, desultoria, inter-
messa», affidata alia eteiogenea 
casualita del «consumo». Resta 
comunque tutto da discutere il 
rapporto che nel nostra presente 
viene a darsi tra certe forme di let
tura «anarchica» e lo svuotamen-
to del ruolo formalivo della lettu
ra stessa, dei suoi vincoli raziona-
Ji ed estetici, svuotamento ac-
compagnato da "ordini» illusoria-
mente «anarchici» del vivere, del 
vedere, del leggere dati dalla 
pubbticita. dalla televisione, dal-
1'informatica. 


