
L'INCHIESTA. Una ricerca sulla disaffezione ai libri. «Leggere e vecchio, di sinistra e cacadubbi» 

IT' 
ad Acire; Anche la noia 

fa bene 
alia saggezza 

OTTAVIOCBCCHI 

ASSOC1AZIONE del pic-
coli editori ha svolto 
un'mdagine a Milano e 

rAcireale per trarre qualche at-
tendibile risultato in merito al livel-
lo della lettura oggi in Italia. Secon-
do un primo lancio di notizie, nes-
suno avrebbe dichiarato dravere 
qualche cosa a che fare con fjibri. 
Per farla breve, il campione del 
Nord e il campione del Sud avreb-
bero risposto che il tempo speso 
per la lettura e un tempo morto. 
Leggere sarebbe noioso e impro-
duttivo. Hanno risposto in questi 
termini uomini e donne validi di eta 
compresa tra i 18 e 140 anni. Qgnuno giudichi dall'an-
golo visuale che piu gli aggrada. Risulta quindi che I'l-
talia non legge o legge poco sia a Nord sia a Sud. Dob-
biamo esprimere le nostre meraviglie? Dobbiamo ripe-
tere che ci senliamo in Imbarazzo e pieni di vergogna 
quando vediamo le classifiche che ci mettono a para-
gone con altri paesi? <Non si illuda - ci disse uno scrit-
tore ora non piu tra noi, accompagnandoci alia fine-
slra della sua casa sul Tevere -: vede quella citta? E 
una piccola citta mediorientale». Egll aveva molti letto-
ri, ma, disse, «che senso ha contare su molti lettori in 
un paese che, in fin dei conti, non legge?-. Dall'alto 
della sua fama e dei suoi quasi 80 anni, egli poteva dire 
cid che voleva. Noi tentammo un po' di resistenza per 
onor di bandiera, ma presto tacemmo. Aveva ragione 
lui. Diamo la colpa alia televisione che ci offre immagi-
ni prefabricate e a colori? Non siamo tra coloro che, 
adoperando una di quelle metafore c*ganiche poco 

gradite a Hannah Arendt, attribui-
scono alia televisione ogni nostro 
mat di pancia. Allora e tutta colpa 
della rivoluzione tecnologica, che 
ha stravinto? Cercare le cause coin
cide spesso con una sospetta ricer
ca di capri espiatori. Se vostro figlio 
vi dice che lui i libri non li legge per
che lo annoiano e perche sono inu-
tili, fate un rapido esame di co-
scienza privo di medicale caulela e 
poi chiedetegli che cosa fa, come 
impiega, lui, il tempo che non dedi-
ca alia lettura. Scommettiamo che 
non vi sapra rispondere. E voi che 
cosa farete? Gli mollate un ceffone? 

Non serve. Gli farete la predica sulla scuola che non as-
solve i suoi compiti, sulle riforme mancate e via di se-
guito? Parole al vento. Chiedetegli allora se non si ver-
gogni. Dira di no. A questo punto prendetelo per mano 
e conducetelo fino agli scaffali dove si accumulano i 
vostn libri. Scegliete i Saggi di Montaigne e apriteii la 
dove si legge1 «Se questo libro mi annoia, ne prendo un 
altro e mi ci applico so|o in quei momenti in cui la noia 
del non far niente comincia a prendermi...» Fategli no-
tare che persino Montaigne si annoiava. Se vi avra se-
guito fino a questo punto chiedetegli se non gli sembri 
allarmante il risultato dell'indagine dei piccoli editori. 
Non solo per lui, ma per quel piccolo paese medio-
rientale che abbiamo visto dalla finestra del grande 
scrittore. Se vi risponde che non si vergogna, prendete-
vi la testa fra le mani e, se vi riesce pensate ai tempi tri-
stichesipceparano. 

Autobiografia 
del non-lettore 
• MILANO. Sei smidollato, noio
so, isolato, complicate, introverso? 
Poclw balls, sei un lettore! «Orgo-
gliosi di non leggere mai un libro». 
Di piu. Sicuri che leggere fa male, 
•aggrava lo stress», che leggere e 
fatica, pesantezza che fa appisola-
re, straconvinti che leggere sia <un . 
lento morire»... Conoscevamo van 
argogli, per lo piu ghettizzanti, ci 
hanno servito anche quello deMI- ! 

gnoranza,5 Ignoranza, berliriteSd;' "• 
cherioiVhartientea'chefare'caii'' 
quella tenerdna alia Forrest Gump. 
Un'ignoranza mocha, che mostra i 
muscoli.Chefapaura. 

La non-lettura comescelta. E II ri- ' 
sultato, a suo modo sorprendente, 
che emerge dalla ricerca motiva- t 
zionale, svolta dall'istituto Astra d i ' 
Milano, specializzato in ricerche e 
"scenari" sociall e marketing per 
conto deH'Aipe, I'Associazione ita-
liana piccoli editori, Ricerca moti-
vazionale, non sondaggio. La diffe-' 
ranza 6 che non si fa una doman-
da e via. Sono colloqui molto lun-
ghl, in profondita, in media 75 mi-
nuti, «somministrati» da psico-soj 

ciologi che testano i soggetti sulla 
base di una traccia di interviste 
molto simili. II campione e ristretto. 
Non si pud far valere in generate. E 
la qualitd di quello che si ottiene 
I'importante, Dunque, il nostro 
campione, scelto per acquisire af-
(ermaisiani apprafondite suite mo-
tivazlonl della non-lettura, e com-
posto di trenta individul, tra i 18 e i 
44 anni, perm e t^ residenti a Mila
no e per meta a Acireale (provin-
cia di Catania). Tutti dotati di titolo 
di studio di scuola media inferiore. 
Meta maschi e meta femmine. Per-

A PAVIA 

Riunito 
Tarchivio 
Rosselli 
• i PAVIA, L'archivio della famiglia 
di Carlo Rosselli, comprese le carte 
della figlia Amelia, morta recente-
mente e stato donato da John Ros
selli, fratello di Amelia da tempo 
residents a Londra, al Fondo ma-
noscrittl dell'universiB di Pavla.dl-
retto da Maria Corti. Si tratta di una 
donazione Ingente. che si va ad ag-
giungere a quella gia fatta tempo fa 
dallo stesso John e relativa a mate
rials sigillato del padre Carlo e del
ta zio Nello, I due fondatori di «Giu-
stizia e llberta» uccisi dal servizi se-
greti fascist). La parte piu consi-
stente del nuovo lascito al fondo 
dell'ateneo pavese riguarda co-
munque Amelia: sono arrivati ben 
quarantasel cartelle e contenitori 
riguardanti I'attivlia poetica, musi-
cale e pittorica della poetessa, tra 
le carte ci sono anche molti inedlti, 
compresl test! poetic! e un'auto-
biografia. 

ANTONBLLAFIOIII 

fettl in quanto non hanno letto nes-
sun libro non scolastico nel corso 
dell'ultimo anno. 

Ma perche questi giovani adulti 
con un livello medio di scolarita 
(ma ijn grado di leggere senza diffi-
coltaj, appartenenti alle classi me-
die, (quelle che danno il massimo 
apporto,'aIle iogtere di nojgjgg^ ' 

editori, editc*(f;yrittori, insiirnniial: 
tutti voi che conliibuite a mandare 
ogni anno sul mercato 45.000 titoli 
nuovlj |1 motivo per cui la gente 
che non legge, e che i libri, per lo
re, non hanno nessun appeal. La 
lettura e vista come nemica del 
piacere, una fatica senza riscatto. 

L'esiguo ma significativo cam
pione testato, all'inizio dell'intervl-
sta aveva ancora un atteggiamento 
colpevoie. Dava ancora risposte 
glustiflcatorie tipo; «non teggo per
che non ho tempo, perche finito il 
lavoro sono stance..». L'intervista 
in profondita ha svelato che erano 
balle. Non si leggono libri perche 
leggere e una roba da vecchi, inuti
le, una perdita di tempo. Nel tem
po libera e piu importante socializ-
zare - solo la non lettura e «frizzan-
te», «d'att,acco» - e i libri sono cost 
astrusi, che «ci vorrebbero dei sot-
totitoli per capirli»: oltre tutto «fan-
no venire dubbi». Da queste pre-
messe, si arriva alia connotazione 
politica della lettura e di questo 
campione, Chi non legge ha «po-
che balle». E estroverso, semplice, 
non vuole doveri: vuoie, «poche 
ballen, godersi la vita. Troppo sche-

Vlgorelll 6 In plena campagna 
elettorale. Le nomine e le assun-
zioni che aspettava con 1'arrivo 
del nuovo direttore generate - a 
Sana Rubra molti parlano delle 
ore febbricitanti del Pier Lombar
d s appena la Moratti ha passato 
le deleghe a Materia -, non sono 
state firmate, E il direttore della 
Tgrpassa al contrattacco. Come 
prima mossa avrebbe infatti an-
nunciato che togliera il suo ap-
poggio a trasmissioni come Italia 
in diretla di Alda D'Eusanio: anzi, 
aveva fatto sapere in un primo 
mi- nento che i'ostracismo sareb
be scattato dal 18 marzo. Ora si 
parla del 25. La minaccia e di 
chiudere la rubrica Viaggio in Ita-
lib e di privare la trasmissione di 
Raidue di mezzi, canali e uomini. 
Considerando che questa colla-
borazione permette la produzione 
di oltre un terzo della trasmissione 
della D'Eusanio, questo «capric-
cio» di Vigorelli - cos! lo giudicano 
i colleghi - rischia di costare caro 
allaRai. 
Gran fermento par le candida
ture a Saxa Rubra. Se Giorgio Bal-
zoni, segretario dell'Llsigrai, rinun-
cia a presentarsi per il Ppi e conti-
nua nel lavoro sindacale, gli uomi
ni di Pier Lombardo Vigorelli, in-
vecc, sono pronti a scendere in 
campo. E sembra ormai confer-
mata la candldatura per Forza Ita
lia di Pino Nano, giornalista della 

matico, facilone, identificare que
sto campione nel popolo berlusco-
niano lelevisivo di "Ottimisti della 
volont4», di «centro-destra» che 
hanno trovato II nuovo dove il nuo
vo non e'era, che vogliono veloci-
ta, di risultati ma anche di concetti? 
Semite qua, allora. Chi legge rinun-
cia aljaiqja^f^steinesjiiotleo^g,,, 

^BiS'-iifi niwijiriliii p J I'MMwiaiin. at 
'fiS e-q1|glla^*«6 ?rr,i^)tijj.r' 
Tra lettura' e' crjnse'rvalliione.' tra 
lettura e, handicap. • 

1 ricercatori die hanno esposto 
questa ricerca, il professor Enrico 
Finzi, e i commentatori che lo han
no affiancato, da Marino Livolsi a 
Giuliano Vigini, presidente dell'E-
ditrice Bibliografica, sono stati be
ne attenti a spiegare i risvolti positi-
vi di questo risultato, Che laneereb-
be un sasso nello stagno e anche 
un grido d'allarme perche tutti gli 
addetti ai lavori deU'editoria corra-
no ai ripari. Dovecorrere, in realta, 
non si sa bene. 

Livolsi, docente all'Llniversiti 
Statale, dato per scontato che tra i 
motivi della non-lettura vi sia il fat
to che si pubblfcano troppi libri, 
che i libri vengono considerati dai 
non lettori costosissimi, e convinto 
che la soluzione del problema non 
sia nel realizzare campagne televi-
sive, nel create librerie meraviglio-
se. Non funzionerebbe, insomma -
il dibattito su questo punto e aper-
to - neppure la ricetta di Daniel 
Pennac. Perche gii presuppone 
che il pregiudizio sia superato. Che 
un libro venga preso in mano. L'u-
nica cosa, dunque, e considerare il 

1 * 

•Mano eon sfera riflettente-, 1935, disegno di Maurtts Cornells Escher 

libro ""come un prodotto qualsiasi. 
Per venderlo, svecchiarlo, miglio-
rarlo. Capire quello che vuole la 
gente e darglielo. Dargli le automo-
bili, anche se a noi piacciono le 
carrozze. Spiegano i ricercatori 
che, con la crescente diminuzione 
del tempo libera, e scaduta anche 
la qualita del tempo vissuto. Che la 
rinuncia alia fatica e il riflesso di un 
disimpegno che presuppone la 
rottura con certi valori. «C'e un 
nuovo pubblico - dice Omar Cala-
brese - a cui pensare. Ed e quello 
privo di interesse per le forme e le 
tradizioni del libro, un pubblico 
che esprime bisogni e identita mai 
soddisfatte dalla tradizione della 
stampa». A questo pubblico biso-
gna dare il libro-prodotto. Bisogna, 
come ha commentate il Cardinale 
Carlo Maria Martini a cui e stato 
chiesto un parere su questa ricerca 
«dar da bere a chi non ha sete». 
Dunque «non presentare la bevan-
da nelie forme piu attraenti* ma 
«suscitare la sete». Spiega, tra I'al-
tro, Martini, che nei luoghi dove la 
lettura e lo studio della Bibbia sono 
in onore, e anche in onore la lettu
ra. In onore, sottolinea il cardinale. 
Questione di orgoglio, ancora. 

di CIARNELLI & GARAMBOIS 

sede di Cosenza, e quella di Geo 
Nocchetti (contestato capo della 
sede di Napoli, ora trasferito in Pu-
glia). 
Armi e bagagll, I'Agl va all'A-
glp. E non e un gioco di parole: 
I'Eni, editore dell'Agenzia giorna-
listica Italia, ha deciso di trasferire 
la redazione romana dalla sede 
storica di via Nomentana - alia pe-
riferica Laurentina, in una delle 
sedi della societa petrolifera del 
gruppo. I giornalisti hanno subito 
scioperato, ma di trasferimento, in 
realta, si parla ormai da tempo: e 
la redazione teme di essere «tra-
sportata» o nella sede dell'Eni al-
1'Eur o, appunto, in quella dell'A-
gip. In entrambi i casi un «viaggio» 
al cui termine si profila lo spettro 
di un possibile cambiamento edi-
toriale... 

22 ,29 e 30. EII terno che uscl-
ra sulla ruota di Segrate, in casa 
Mondadori. Ecco la smor/ia per 
comprendere questi numeri: il 22 
marzo, venerdl, usciri in edicola il 
«nuovo» Panorama (che il giomo 
prima sara presentato nel corso di 
una conferenza stampa dal diret
tore Andrea Monti e dall'ammini-
stratore delegate TatO); il 29 il 

Consiglio di ammimstrazione 
Mondadori prendera in esame i 
conti del '95; il 30, inline, uscita 
del nuovo mensile Come. A diri-
gerlo e stato chiamato Enrico Ci-
snetto che non lasda comunque 
la vicedirezione di Panorama ma 
raddoppia 1'incanco. 
La destra toglle lo slip? In attesa 
di prodigarsi in salotti elettorali, la 
nuova destra si diletta argomen-
tando fattezze e funzioni di indu-
menti e parti intime. L'ultima po-
lemica, quella di ien, riguarda la 
copertina del settimanale Vip con 
la signora Rosanna. fotografata in 
modo equivoco e osee mentre 
cerca in tv di far dimagrire I'ltalia. 
Secondo il professor Alberto f i-
danza, direttore dell'Istituto di h-
siologia deH'Universiia di Roma, 

II presidente cbntro la segretaria 
Polemica al Premio Viareggio 
Sul ruolo di Gabrlella Sobrlno, storica segretaria e membro della glurla del 
premio viareggio, t l * scatenata la polemica tra II presidente Rosarlo 
Vlllari, ora dimisslonarlo, e il slndaco della citta, Marco Costa. Nel '96, 
come accade ogni due anni, la glurla puo essere modlflcata, cosi On da 
settembre Vlllari aveva chiesto all'amminlstrazlone comunale (che 
organizza la manlfettazlone) di poter escludere Sobrlno dalla glurla e 
anche dalla segreterla. 1 ho fatto -spiega Vlllari, che preslede il 
Viareggio dal '90 - perche ho constatato che questo meccanJsmo e 
inadeguato e che la f unzkme dl segretaria e di glurato non sono 
compatiblll. Ma ml e stato oblettato che II presidente non pud, secondo lo 
statute, cambiare la segretaria. Non si caplsce perche possono camblare 
I giurati, gli stessi president), e non la segretaria.. A gennalo quindi Vlllari 
ha comunlcato che Antonio Tabucchl entrava nella glurla al posto della 
Sobrlno cosa che, secondo lui, sarebbe stata contestata dal comune In 
una lettera In cui ventva anche ribadlto II ruolo di segretaria della Sobrlno. 
lo non govemo un premio se non posso decMere dl queste cose - dice 

ancora Vlllari - e allora ml sono dlmesso e le mle dlmlsslonl sono 
IrrevocaWII-. Da parte sua Gabrlella Sobrlno, che e al Viareggio da 33 
anni, dice: >A settembre Vlllari ml chlese dl usclre dalla glurla e dalla 
segreterla e lo gli dlssl che era pronto ad abbandonare II mio vote, anzl mi 
consideravo g l i fuori dalla glurla, ma non altrettanto potevo fare per il 
posto di segretaria perche lo statute, cos) come aveva stobllito Repacl, 
dice che queste decislonl vanno press dal Comune. Vlllari ha allora 
chiesto al slndaco dl modiflcare lo statute e lui gli ha splegsto che questo 
sarebbe stato possibile solo dal prossimo anno e che per II '96 tutto 
doveva andare avantl come negll anni precedent!. Non so pol cosa sia 
successo: aspettavo II via per inlziare a lavorare, ma non e mai arrivato>. 

i! sacrasanto diritto di conoscere 
la destinazione del loro lavoro», 
per tutelare la propria dignita pro-
fessionale e la propria immagine 
Centocltta un secolo dopo. E 

uscito il primo numero del bime-
strale direlto da Mario Chiodetti 
che si propone di far conoscere 
megho I'ltalia agli italiani, cosi co
me nel 1886 il nuotidiano milane-
se II secolo s\ impego a afre con il 
supplemento che si mtitolava, ap
punto. Le cenlo cilia d'ltalia. II 
nuovo penodico, edilo dalla Luca 
Sartono, che in questa fase di lan
cio e distribuito gratuitamente, 
raccoglie testimonianze di scrittori 
e racconta le caratteristiche pro-
duttive dell'ltalia che funziona. 
In treno con II giomale, non per 
far passare prima il tempo del 
viaggio ma per far conoscere ai ra-
gazzi delle scuole italiane i quoti
dian!. La Federazione degli editori 
e le Ferrovie dello Stato faranno 
partire il «tieno della stampa» il 18 
marzo da Sassari per toccare le 
maggiori citta del Sud. Nel prossi
mo anno scolastico saia visitato il 
Centro-Nord. II treno, atlrezzato si-
mulando il processo di produzio
ne delle notizie all'interno di un 
quotidiano, coinvolgerj 2.000 
scuole medie superiori, mezzo 
milione di studenti, 50 testate quo-
tidiane che si altemewnno nelle 
44 citta di sosta 

RITRATTI 

la signora di Piu sani, piu belli 6 
«senza mutande». Ed anche per 
questo non potrebbe condune 
una trasmissione tv. La Lamber-
tucci ha subito replicato. «Si vede 
benissimo che le mutande le por-
to II professore vuole solo essere 
invitatoii Ma la mania del mezzo 
slip in copertina dilaga. C'e stata 
polemica anche per la foto di Ita
lia settimana/eche presentava l'in-
chiesta dal titolo hemingwaiani 
•Addio alia fica» e su cui si sono 
sprecati I fogliettoni di critica su 
altri giornali. 
Palle di Neve, Extra.. Sempre in 
tema di nuova destra e facezie sul
le parti intime, e partito tra le pro-
teste dei giornalisti del Resto del 
Carlmo, della Nazione e dell'a-
genzia Pohpress, per una del tutto 
gratuita volgarita (.una barzelletta 
in cui si parla di palle e di Neve) il 
quotidiano Nuovo Extra del grup
po Poligrafici editoriale di Andrea 
Riffeser. Un quotidiano su cui ap-
paiono, praticamente a loro insa-
puta, gli articoli dei giornalisti del 
gruppo che dicono «Questo epi-
sodio e un'ultenore dimostrazio-
ne del fatto che i giornalisti hanno 

La magia 
dei romani 
e Torigine 

della fattura 
ALFONSO M. Dl HOLA 

• Le magie nel mondo si somi-
gliano tutte, nel senso che ripro-
pongono sempre uno scopo ever-
sivo e malefico o uno scopo che 
assicura ricchezza, abbondanza o 
amore. E percid il libro di Fritz Graf 
La magia del mondo antico (Later-
za), che ricostituisce con grande 
impegno filologico la magia roma
na e le sue origjni greche dai primi 
document! fino al III o IV secolo 
d.C, ci ripropone temi consueti an
che adesso pur nelle variant! stori
ette della lingua e dei rituali. Graf 
investe I'analisi dei documenti piu 
antichi, indicati poi come ipapiri 
magici», in gran parte in lingua gre-
ca e provenienti dall'Egitto, e suc-
cessivamente in grande messe di 
lamine metalliche che portavano 
iscritte il nome della persona o del-
I'animale destinati ad essere lesi o 
a morire e la formula di affidamen-
to degli uni o degli altri alle divinita 
infere 0 ai defunti. La prima impor
tante collezione delle labellae 
(delle quali, tuttavia, manca un'e-
dizione compldta) e dovuta ad Au-
guste Audollent che la pubblico a 
Parigi nel 1904 (cosi correggi la 
data del 1907 erroneamente data 
dall'autore) e a tale collezione 
spesso nsate il volume. 

Esse che si trovano sparse in tutti 
i paesi dell'lmpero, vengono indi
cate con un termine defixiones o 
defbeionum tabellae, vale a dire ta-
volette quasi sempre plumbee sul
le quali con un chiodo veniva inci-
sa la formula maledittoria e veniva-
no trapassate le parti del corpo che 
il mago, quasi sempre uno strego-
ne, intendeva fossero soggette a 
malattia, a perdita di funzione o a 
decesso. Le caratteristiche essen-
ziali di questi documenti magici 
anzitutto attestano che in Roma 
antica, fin-dall'epoca areata, cqr-
reva il filoldi una serie di carimoaie 
rivolte verso il basso, nella sede dei 
morti, in bpposizlbne ai cbmorfe-
menti religiosi che si affidavano 
agli dei celesti. L'uso e gia attestato 
nella Legge delle XII Tavole, nella 
quale, riflettendo la conflittualita di 
un mondo contadino, si condan-
nava a morte chiunque attraverso i 
suoi incantamenti, avesse trasferito 
sul proprio campo il grano o I ce-
reali che crescevano in quello del 
vicino. Tale credenza, estrema-
mente ingenua, viene a complicar-
si nelle epoche successive, nelle 
quali le divinita internal! e i morti 
vengono costretti dalla potenza 
della parola magica a intervenire 
sulle vittime designate: o vengono 
soltanto implorati religiosamente 
perche impongano il male deside
rata. II fatto rilevante nell'operazio-
ne magica era la trafittura con 
chiodi dell'oggetto odiato, anche 
dei cavalli nelle corse che si svolge-
vano nei circhi. La trafittura e una 
tecnica che resta tuttora in molte 
culture popolari: e un metodo am-
piamente diffuso nelle campagne 
e nei livelli sottoproletari di tutta 
1'Europa nella forma tipica di «fat-
tura», dalla quale bisogna liberarsi 
ncorrendo a un esperto che com-
pia una contra fattura. Del resto fi
no a qualche secolo addietro que
sto tipo di azlone magica compiuta 
a distanza apparteneva anche alle 
classi colte ed elevate di Europa, e 
un esempio importante e offerto 
da un processo romano contro i 
frati marchigiani che, in combutta 
fra loro, speravano negli anni 
1634-1636 di determinate la morte 
per malattia del papa Urbano VIII, 
operando con chiodi e coltelli su 
una sua immagine in cera, una vi-
cenda che si concluse tragicamen-
te con la condanna capitate di Gia-
cinto Centini fratello del vescovo di 
Mileto, il quale aveva organizzato 
I'operazione. 

La tabella e le iscnzioni maledit-
tone divenivano efficaci nel mo
menta in cui I'operatore le seppel-
liva nel suolo o all'interno del se-
polcro. Esse si distinguevano an
che per l'uso corrente di termini in-
comprensibili e barbarici, tratti da 
libri magici e destinati a potenziare 
I'intenzione distruttnce esplicitata 
nella formula di maledizione. 

1 motivi per i quali i Romani e i 
popoli ad essi succeduti ricorreva-
no a questo tipo di delitto immagi-
nario contro le persone erano i piu 
vari. I principal!, secondo Graf, ave-
vano una base economica o il de-
sideno di piegare un uomo o una 
donna ai propri istinti sessuali o a»-
sicurarsi la vittoria in una corsa del 
circo o il soddisfare una vendetta 
veiso altri 
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