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Vale talvolta la pena dare
inizio alla lettura di un volu-
me dalla fine, e non dall’ini-
zio. È questo il caso del li-
bro di Bechelloni Università
di carta, centrato sulla de-
scrizione di un’industria cul-
turale – l’editoria universita-
ria – il cui impatto sociale va
ben al di là della sua speci-
fica dimensione economica.
Nel leggere il resoconto del-
le interviste poste a fine vo-
lume ed effettuate ad alcuni
dei protagonisti della rivolu-
zione digitale nell’editoria uni-
versitaria italiana – Liguori,
Il Mulino, Scriptaweb, Firen-
ze University Press e Sapien-
za-Mondadori – assistiamo in
diretta a una metamorfosi
della produzione e distribu-
zione delle pubblicazioni ac-
cademiche e all’avvio di una
fase industriale che già oggi
vede i contenuti culturali es-
sere diffusi servendosi dei
circuiti digitali della comuni-
cazione editoriale scientifica.
La prima intervista è per la
casa editrice Liguori di Na-
poli, nata nel 1949-1950 co-
me risposta alla domanda di
pubblicazioni originata in
seno all’università di quella
città e poi sviluppatasi su di-
mensioni nazionali. Gli in-
vestimenti in nuove tecnolo-
gie della Liguori partono dal
presupposto che il libro elet-
tronico debba costare meno
delle fotocopie del libro a
stampa – una possibilità as-
sicurata non solo dalla distri-
buzione digitale, ma anche
dall’opzione granulare di ven-
dita: pagina per pagina, ca-
pitolo per capitolo. Liguori è
giunto così a mettere in cir-
colazione un catalogo di ol-

tre 4.000 volumi in formato
elettronico, con pubblicazio-
ni offerte anche secondo le
modalità del print-on-demand.
Altra casa editrice protago-
nista di questa stagione di
rinnovamento delle tecnolo-
gie è Il Mulino, cresciuto nel
corso degli anni Cinquanta
del XX secolo e diventato un
crogiuolo di fermento cultu-
rale a tutto tondo per disci-
pline come la sociologia, la
politica, l’economia e la sto-
ria, grazie alla mediazione in-
tellettuale di studiosi del va-
lore di Evangelisti, Galli, Mat-
teucci e di tanti altri. Una
buona parte dei suoi pro-
dotti, sia commerciali, sia isti-
tuzionali, sono oggi diffusi
attraverso un portale (Aula
Web nel libro di Bechelloni,
oggi sostituito da Darwin). 
La comunicazione scientifi-
ca è un “meccanismo”, una
“comunicazione tecnica e
specifica”, che utilizza un lin-
guaggio specializzato piena-
mente comprensibile per la
“comunità di riferimento a
cui questo genere è indiriz-
zato” (p. 77). Il suo scopo ri-
flette la finalità essenziale
della scienza, un “sistema di
cultura progressivo ed enun-
ciabile”, dove i circuiti di co-
municazione assumono due
forme essenziali: il libro da
un lato, le riviste specializ-
zate dall’altro. Queste ultime
seguono l’etica della scienza
di lasciare agli altri “la possi-
bilità di capire ed utilizzare
de jure ciò che è stato mes-
so in luce” (Moles, cit. da
Bechelloni, p. 88). La rivista
ha dunque un valore di “te-
stimonianza” che va ben al
di là della semplice relazio-
ne tra colleghi specializzati
nella stessa disciplina. Il li-
bro è invece vettore di mes-
saggi e agente di diffusione.
A fronte di queste premesse,
come si concilia allora il cir-
cuito della comunicazione
accademica con il mercato
editoriale, se la necessità di

dare un ritorno all’investi-
mento effettuato prevede la
circolazione a pagamento,
mentre l’efficienza dell’inve-
stimento è garantita solo da
una modalità di circolazione
di tipo gratuito? 
Sono le domande che si po-
ne Bechelloni, cui dà rispo-
sta passando in rassegna le
articolazioni e i modi di fun-
zionamento dell’editoria uni-
versitaria nel suo comples-
so, con concise schede sul-
l’editoria elettronica, l’edito-
ria multimediale, gli e-book,
il print-on-demand, le rivi-
ste elettroniche, la bibliote-
ca digitale e l’Impact factor.
Se queste pagine non ag-
giungono forse nuove cono-
scenze a quelle in possesso
degli specialisti del settore,
la “ricognizione” sul campo
e nel campo dell’editoria ac-
cademica avviene sotto il se-
gno della sociologia dei pro-
cessi culturali di Pierre Bour-
dieu. La nozione più visitata
è appunto quella di “cam-
po”, un concetto applicato
con successo dallo studioso
francese allo studio dei fe-
nomeni di carattere artistico,
educativo e culturale per i
quali la sfera economica e
istituzionale è irrilevante sen-
za la presa in conto della di-
mensione simbolica degli
attori, delle istituzioni e del-
le imprese che vi operano. 
Nella sfera dell’editoria uni-
versitaria, il prestigio delle
case editrici e la reputazione
di cui godono gli attori han-
no un impatto che si esten-
de lungo il campo o, come
direbbe Bourdieu citato da
Bechelloni, lungo tutto lo
“spazio in cui si esercita un
effetto di campo” (p. 130).
Si tratta di fenomeni indi-
stinti e difficilmente quanti-
ficabili, che però permeano
l’economia delle imprese, la
valenza culturale dei pro-
dotti, le pratiche correnti e il
senso di appartenenza degli
attori. Un approccio all’edi-

toria accademica fondato sul-
la metodologia di Bourdieu
ha diversi meriti: sono gli au-
tori stessi, ad esempio, che
fissano le frontiere del cam-
po, senza che queste dipen-
dano da criteri esterni. Non
esistono differenziazioni tra
i prodotti di natura tecnica,
ma, a giusto titolo, possono
essere tutti ricondotti nello
stesso ambito, anche se si
chiamano pubblicazioni mo-
nografiche, riviste scientifi-
che, pubblicazioni coperte
da diritto d’autore e in libero
accesso, prodotte da univer-
sità sia straniere (prevalente-
mente anglosassoni), sia ita-
liane. 
Altro merito è quello di sot-
tolineare le sottili articola-
zioni fondate sul prestigio e
la legittimazione interna as-
segnata dagli stessi attori.
Sono queste indistinte “per-
cezioni” che differenziano,
ad esempio, le pubblicazio-
ni dell’Oxford University Press
e de Il Mulino da quelle del-
la Harvard University Press
e di Einaudi. Il “capitale sim-
bolico” di cui godono Ox-
ford University Press e Il
Mulino promuove una ge-
rarchizzazione dei valori in
seno al campo che prescin-
de da qualunque criterio rea-
le, ma che, nel mercato del
riconoscimento accademi-
co, procurano elevato rendi-
mento in termini citazionali
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(le citazioni sono “monete
della scienza”, diceva Robert
Merton). Ricordiamo che que-
sta strutturazione del campo
non ha nulla a che fare con
la dimensione finanziaria del-
l’impresa (i piccoli editori
separati dai grandi), la giuri-
dica (le pubblicazioni “chiu-
se” e tutelate dalle norme
sul diritto d’autore distinte da
quelle in “accesso aperto”)
o la tecnologica (le pubbli-
cazioni a stampa in rapporto
a quelle elettroniche). 
L’approccio di Bourdieu può
contribuire a spiegare per
quale ragione, ad esempio,
una rivoluzione distributiva
così importante come l’open
access non abbia ancora
sconvolto i consolidati equi-
libri dell’editoria universita-
ria. Le case editrici operanti
in tale settore, infatti, sono
prive della legittimazione (o
della “consacrazione”) che
solo i detentori dei valori
costitutivi del campo stesso
possono assegnare. Indipen-
dentemente da meccanismi
“tecnici” come l’Impact Fac-
tor, l’onda lunga del presti-
gio disegna la gerarchia isti-
tuzionale delle imprese e de-
gli attori distribuendo onori
e riconoscimenti e pertanto
la stabilizza, al di là di ogni
discorso “razionale” fondato
sulla solidità economica, sul
livello di progresso tecnolo-
gico e, persino, sull’interes-
se del pubblico.
La prospettiva di Bourdieu
nel libro di Bechelloni è pe-
rò appena accennata ed è
priva di quelle esemplifica-
zioni su cui articolare inter-
pretazioni operative “den-
se”, suscettibili di produrre
mutazioni del campo. Inol-
tre, l’approccio metodologi-
co ha, a mio avviso, il difet-
to di stemperare opposizio-
ni importanti e antinomie fon-
damentali, dove la posta in
gioco è né più né meno il
controllo sul sapere comu-
nicato. Come ha dimostrato

tra gli altri Schiffrin, peraltro
più volte citato dall’autrice,
esistono nel mercato del li-
bro tipiche strozzature distri-
butive che impediscono ai
piccoli editori, poveri di mez-
zi ma ricchi di capitale sim-
bolico, di affermarsi. Altra
antinomia che rischia di es-
sere messa in ombra è quel-
la costituita dall’accesso aper-
to, che costituisce la batta-
glia contemporanea più no-
ta di riappropriazione da par-
te delle istituzioni del controllo
del circuito di comunicazio-
ne editoriale scientifica. In
questo settore prevale il mo-
dello di business della pub-
blicazione gratuita e finan-
ziata dagli autori, che si op-
pone in modo radicale a
quello delle case ad accesso
“chiuso”. Sarebbe stato utile
spiegare con la metodologia
di Bourdieu, ad esempio, le
ragioni della contraddizione
secondo cui l’autogestione
istituzionale e non commer-
ciale delle pubblicazioni scien-
tifiche, invece di dare loro
maggiore prestigio, sembra
al contrario diminuirne il “ca-
pitale simbolico”. 
È impossibile parlare di open
access senza menzionare il
diritto d’autore e l’opposi-
zione tra una sua definizio-
ne restrittiva, che limita la
circolazione delle opere fi-
no a rendere di fatto impos-
sibili i liberi utilizzi e le ec-
cezioni, e una più estesa,
come è quella dei creative
commons. Se si esula quindi
dalla dimensione socio-eco-
nomica, preferirei personal-
mente dare dell’editoria uni-
versitaria una definizione
più “istituzionalista”, ponen-
do come criterio di demar-
cazione delle frontiere del
campo dell’editoria univer-
sitaria la circolazione dei
suoi prodotti negli ambienti
educativi e culturali. Tale di-
stinzione, meglio del presti-
gio e della reputazione acca-
demiche difficilmente quan-

tificabili, potrebbe costituire
un criterio pertinente per la
promozione di politiche isti-
tuzionali dove gli aspetti com-
merciali sono da contempe-
rare con gli obiettivi di ca-
rattere pubblico cui aspira-
no i contenuti educativi e cul-
turali. 
Malgrado queste osservazio-
ni, il volume di Bechelloni è
un testo utile in particolare
per la didattica universitaria.
La sua lettura, però, è turba-
ta da diversi refusi e da una
lista bibliografica il cui ordi-
namento non giova alla com-
prensione dell’opera e delle
sue fonti di riferimento.
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