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speciale 

70" IFLA general 
conference and councii 
Chiude in at t ivo il bi lancio del la 
presenza i tal iana e, al suo in terno, 
di quel la del la nostra associazione 
a Buenos Aires: gl i event i 
organizzati - e con successo - , 
i contat t i stabi l i t i o consol idat i sia 
con le associazioni professional i 
europee e internazional i che con 
esponent i degl i organi di gove rno 
IFLA, l 'accresciuta v is ibi l i tà 
profess ionale i tal iana a l l ' in terno 
dei comi ta t i , la ver i f ica 
del l 'esistenza dì un " g r u p p o 
di lavoro AIB/ IFLA" per la 
cond iv is ione , lo scambio e il 
t ras fe r imen to di esperienze sono 
al t ret tant i segnal i che la strada 
che s t iamo percor rendo, a vol te 
a piccol i passi , ma anche con 
qualche scatto, sia quel la g iusta. 

sped iz ione in a b b o n a m e n t o posta le art. 2 c o m m a 20/B 
legge 662/96 Fil iale di Roma Autor izz. 
e regist raz. de lTr ib . d i Roma n. 189 del 12-4-1989 
s i n g o l o fasc ico lo € 6,00 

^notizie 
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offerta promozionale pubblicazioni AIB 
valida dal Ì5 dicembre al 15 febbraio 2005 

L ' A s s o c i a z i o n e i ta l iana b ib l io tec i ie offre ai s o c i 
la possibi l i tà di a c q u i s t a r e a 5 euro c a d a u n o 
i s e g u e n t i v o l u m i : 

1 - AIB 98: a t t i de l X L I V C o n g r e s s o n a z i o n a l e 

d e l l ' A s s o c i a z i o n e i t a l i a n a b i b l ì o t e c i i e , G e n o v a , 

28 -30 a p r i l e 1998. A c u r a d i F e r n a n d a C a n e p a 

e G r a z i a n o R a f f i n i . R o m a : A I B , 2 0 0 1 . 2 4 5 p. 

I S B N 8 8 - 7 8 1 2 - 0 9 1 - X . € 20 ,65 : s o c i : € 15,49 

2 - AIB 99: a t t i de l X L V C o n g r e s s o n a z i o n a l e 

d e l l ' A s s o c i a z i o n e i t a l i a n a b i b l i o t e c h e , R o m a , 

16-19 m a g g i o 1999. A c u r a d i Enzo F rus tac i 

e IVIauro G u e r r i n i . R o m a : A I B , 2 0 0 1 . 

3 2 0 p. I S B N 88-7812-070-7 . 

€ 20 ,65 : s o c i : € 15,49 

3 - A I B . G r u p p o d i l a v o r o " G e s t i o n e e va lu taz ione ' . ' 

Linee guida per la valutazione delle biblioteclie 

pubbliche italiane: Misure, indicatori, valori di 

riferimento. R o m a : A I B , 2 0 0 0 . 

€ 15,49: s o c i : € 11, 62 

4 - Angela Vinay e le biblioteche: 

Scritti e testimonianze. R o m a : I C C U - A I B , 2 0 0 0 . 

- 331 p. I S B N 88-7107-103-4 . 

€ 20 ,65 : s o c i : € 15,49 

5 - A n z a l d i , E r m e l i n d a - B r a g a , A n t o n e l l a . 

Alla scoperta delle biblioteche scolastiche delle scuole 

medie superiori della Provincia di Novara. 

R o m a : A I B , 1997 ( R a p p o r t i ; 9) . 

€ 1 2 , 9 1 ; s o c i : € 9,68 

6 - A r g e n t i n i , V i r g i n i a - B r e s c i a n i , L u c i a n a - B u o n o , 

M a r i a l u c i a et a l . . La rilevazione dei carichi di lavoro 

nelle biblioteche: esperienze, proposte, prospettive 

nell'Università di Pisa. R o m a : A I B , 1998. ( R a p p o r t i ; 10). 

€ 10,33; s o c i : € 7,75 

7 - Bibliocom 2000. A t t i de l 47 C o n g r e s s o n a z i o n a l e 

d e l l ' A s s o c i a z i o n e i t a l i a n a b i b l i o t e c h e . R o m a : A I B , 2 0 0 2 . 

133 p. I S B N 8 8 - 7 8 1 2 - 1 0 9 - 6 . € 2 1 ; s o c i : € 15,75 

8 - Bibliocom 2001: a t t i de l X V L l l l C o n g r e s s o n a z i o n a l e 

d e l l ' A s s o c i a z i o n e i t a l i a n a b i b l i o t e c h e , R o m a , 

3-5 o t t o b r e 2 0 0 1 . R o m a : A I B , 2 0 0 2 . 

312 p. I S B N 8 8 - 7 8 1 2 - 1 0 9 - 6 . € 2 5 ; s o c i : € 18,75 

9 - La biblioteca fra legislazione e diritti del cittadino: 

at t i de l X L I l l C o n g r e s s o n a z i o n a l e d e l l ' A s s o c i a z i o n e 

i t a l i a n a b i b l i o t e c h e , N a p o l i , 29 -30 -31 o t t o b r e 1997 

A c u r a d i M a r i a C r i s t i n a Di M a r t i n o e O r n e l l a 

F a l a n g o l a . R o m a : A I B , 1999. 170 p. I S B N 8 8 - 7 8 1 2 - 0 5 0 - 2 . 

€ 18.08; s o c i : € 13 ,56 

10 - La biblioteca, il cittadino, la città: a t t i d e l XL I I 

C o n g r e s s o n a z i o n a l e d e l l ' A s s o c i a z i o n e i t a l i a n a 

b i b l i o t e c h e , T r i e s t e , 27-28-29 n o v e m b r e 1996. 

A c u r a d i R o m a n o Vecch ie t . R o m a : A I B , 1998. 

217 p. € 18,08; s o c i : € 13,56 

11 - La biblioteca provinciale: l'utente e i servizi, IV 

C o n v e g n o n a z i o n a l e , P e s c a r a , 28 -29 s e t t e m b r e 2 0 0 0 . 

A c u r a d i D a r i o D ' A l e s s a n d r o . R o m a : A I B , 2 0 0 1 . 

181 p. I S B N 8 8 - 7 8 1 2 - 0 7 4 - X . 

€ 18,08; s o c i : € 13 ,56 

12 - Bibliotecari: ruolo e formazione di una professione 

per l'informazione, la comunicazione, la ricerca. 

A t t i de l X L l C o n g r e s s o n a z i o n a l e d e l l ' A I B , B r e s c i a , 

8-10 n o v e m b r e 1995. R o m a : A I B , 1997 

€ 18,08; s o c i : € 13 ,56 

1 3 - / / bibliotecario e la biblioteca provinciale: accesso 

alla professione e dotazioni organiche: c o n v e g n o 

n a z i o n a l e , Pesca ra , 2 3 - 2 4 s e t t e m b r e 1999. 

A c u r a d i D a r i o D ' A l e s s a n d r o . R o m a : A I B , 2 0 0 0 . 

127 p. € 18,08; s o c i : € 13 ,56 

14 - Biblioteche e servizi: misurazione e valutazioni. 

A t t i de l X L C o n g r e s s o n a z i o n a l e d e l l ' A s s o c i a z i o n e 

i t a l i a n a b i b l i o t e c h e . R o m a , 2 6 - 2 8 o t t o b r e 1 9 9 4 / 

p r o g e t t o s c i e n t i f i c o d i G i o v a n n i S o l i m i n e . 

R o m a : A I B , 1995. € 15,49; s o c i : € 11,62 

15 - Biblioteche per bambini e ragazzi: costruzione, 

gestione e promozione delle raccolte. A c u r a d i 

G i o v a n n a M a l g a r o l i . R o m a : A I B , 2 0 0 0 . 

€ 18 ,08 ; s o c i : € 13 ,56 

^6 - Le biblioteche provinciali: funzione pubblica e 

ruolo istituzionale, c o n v e g n o n a z i o n a l e , Pesca ra , 

2 5 - 2 6 s e t t e m b r e 1997. A c u r a d i D a r i o D ' A l e s s a n d r o . 

R o m a : A I B , 1998. 172 p. € 18,08; s o c i : € 13,56 

17 - Biblioteche provinciali e biblioteche pubbliche 

di capoluogo: servìzio sul territorio, V C o n v e g n o 

n a z i o n a l e , Pesca ra , 27-28 s e t t e m b r e 2 0 0 1 . 

A c u r a d i D a r i o D ' A l e s s a n d r o . R o m a : A I B , 2 0 0 2 . 

135 p. I S B N 88-7812-101-0 . 

€ 18,50; s o c i : € 13,88 

18 - C a t i n e l l a , B e a t r i c e - C o r b o l a n t e , M a r i n a - R o m e o , 

M a r i a A n t o n i a . Indicatori di performance per 

biblioteche di ateneo: un esperimento di descrizione 

statistica e un approccio alla valutazione presso 

l'Università di Padova; in appendice un saggio di 

Marina Duzzin. R o m a : A I B , 2001.109 p. 

( R a p p o r t i A I B ; 12) I S B N 8 8 - 7 8 1 2 - 0 7 2 - 3 . 

€ 1 2 , 9 1 ; s o c i : € 9 ,68 

Inviare eventual i ord in i all 'Associazione italiana bibl ioteche via fax (064441139) 
o e-mail ( s e r v i z i @ a i b . i t ) entro la scadenza indicata. 
Saranno addebitat i 3 euro per spese di spedizione f ino a 3 v o l u m i , 5 euro f ino 
a 8 v o l u m i , 10 euro oltre gl i 8 vo lumi . 

Cognome e nome 

Ente di appartenenza 

Indirizzo ( s p e c i f i c a r e se d i c a s a o d e l l ' E n t e ) 

Telefono uff. Fax 

Desidero ricevere le seguent i pubbl icazioni ( I n d i c a r e i n u m e r i ) 

per un totale di EURO 

Sono socio dell 'AIB 

Modal i tà di pagamento 

È stato effettuato il versamento su conto corrente n. 42253005 intestato all'AIB. 

Si desidera che l ' importo del volume venga fatturato all'ente sopra indicato di cui si indica: 

Codice Fiscale Partita IVA 

Data Firma 

19 - Conservare il Novecento: C o n v e g n o n a z i o n a l e . 

S a l o n e i n t e r n a z i o n a l e d e l l ' a r t e , del r e s t a u r o e d e l l a 

c o n s e r v a z i o n e d e i b e n i c u l t u r a l i , Ferrara, 2 5 - 2 6 m a r z o 

2 0 0 0 : a t t i , a c u r a d i M a u r i z i o M e s s i n a e G i u l i a n a Z a g r a . 

R o m a : A I B , 2 0 0 1 . 194 p. I S B N 88-7812-069-3. 

€ 18,08; s o c i : € 13 ,56 

20 - Conservare il Novecento: la stampa periodica. 

Il C o n v e g n o n a z i o n a l e , Fe r ra ra , Sa lone i n t e r n a z i o n a l e 

d e l l ' a r t e de l r e s t a u r o e d e l l a c o n s e r v a z i o n e de i b e n i 

c u l t u r a l i e a m b i e n t a l i , 2 9 - 3 0 m a r z o 2001 : a t t i . 

A c u r a d i M a u r i z i o M e s s i n a e G i u l i a n a Z a g r a . R o m a : 

A I B , 2 0 0 2 , 174 p. I S B N 688 -7812-096 -0 . 

€ 18,08: s o c i : € 13,56; q u o t a p l u s 2 0 0 2 

21 - Costruire una biblioteca universitaria: 

sinergie per il progetto. C o n v e g n o n a z i o n a l e . 

T r e n t o , 13-14 n o v e m b r e 1997 R o m a : A I B , 1999. 

159 p. € 18,08; s o c i : € 13 ,56 

22 - D ' A l e s s a n d r o , D a r i o . Silenzio in Salai La biblioteca 

nel cinema, p r e s e n t a z i o n e d i M o r a n d o M o r a n d i n i . 

R o m a : A I B , 2 0 0 1 . 2 2 4 p. I S B N 8 8 - 7 8 1 2 - 0 7 3 - 1 . 

€ 16 ,52; soc i € 12,40 

23 - De G r e g o r i , G i o r g i o - B u t t ò , S i m o n e t t a . Per una 

storia dei bibliotecari italiani dei XX secolo. Dizionario 

bio-bibliografico 1900-1990. R o m a : A I B , 1999. 

182 p. € 1 8 , 0 8 ; s o c i : € 13,56 

2 4 - E n s o l i , A l e s s a n d r a - M a r c o n i , G i u l i o . Sistema di 

classificazione dei documenti di interesse ambientale. 

R o m a : A I B , 1995 ( R a p p o r t i A I B ; 7) . 

€ 5,16; s o c i ; € 3,87 

25 - Fonti elettroniche di informazione in economia 

e diritto I a c u r a d i L u c i a M a f f e i . R o m a : A I B , 1995 

( R a p p o r t i A I B ; 6) . € 10,33; s o c i : € 7,75 

26 - Frazz ica, Rosa R Per una gestione efficace della 

comunicazione. R o m a , A I B , 1995 ( R a p p o r t i A I B ; 8 ) . 

€ 10,33; s o c i : € 7,75 

27 - G r u p p o d i l a v o r o de l la B i b l i o g r a f i a n a z i o n a l e 

i t a l i a n a . Dewey da 20 a 21. R o m a : A I B , 2 0 0 1 . 1 3 0 p. 

( A I B f o r m a z i o n e ; 1). ISBN 88-7812-090-1 . 

€ 1 2 , 9 1 ; s o c i : € 9,68 

28 - Liberi di leggere: lettura, biblioteche carcerarie, 

territorio, a t t i de l C o n v e g n o , Rozzano ( M I ) , C e n t r o 

c u l t u r a l e C a s c i n a G r a n d e , 11 m a g g i o 2 0 0 1 . 

A c u r a d i E m a n u e l a Cos tanzo e G i o r g i o M o n t e c c h i ; 

c o n la c o l l a b o r a z i o n e di M i c h e l e S e m e r a r o e M a r i o 

A n t o n i o D i c o l a d o n a t o . R o m a : A I B , 2002 . 

106 p. I S B N 88 -7812-108-8 . € 16; soc i : € 12 ,00 

29 - Le nuove frontiere della biblioteca e l'utente. 

Cambiamento, professionalità, servizi. A t t i d e l 3 9 ° 

C o n g r e s s o N a z i o n a l e A I B , Se lva d i Fasano 14-16 

o t t o b r e 1993. R o m a : A I B , 1995. 

€ 18,08; s o c i : € 13,56 

30 - P e t r u c c i a n i , A l b e r t o - R id i , R iccardo . Guida alle 

fonti di informazione della biblioteconomìa. 

R o m a : A I B , 1996. € 15,49; s o c i : € 11,62 

31 - Public library: la biblioteca provinciale. Problemi 

di gestione e dì formazione professionale. C o n v e g n o 

n a z i o n a l e . P e s c a r a , 2 4 - 2 5 s e t t e m b r e 1998. A cu ra di 

D a r i o D ' A l e s s a n d r o . R o m a : A I B , 1999. 154 p. 

€ 18,08; s o c i : € 13 ,56 

32 - Oltre confini e discontinuità: a t t i de l XLVI 

C o n g r e s s o n a z i o n a l e , T o r i n o , 11-13 m a g g i o 2 0 0 0 . 

R o m a : A I B , 2 0 0 2 . 140 p. I S B N 8 8 - 7 8 1 2 - 0 9 5 - 2 . 

€ 20 ,66 , s o c i : € 15 ,50 

33 - Seminario FRBR : Functional requlrements for 

bibliographic records = Requisiti funzionali per record 

bibliografici, F i renze , 27-28 g e n n a i o 2 0 0 0 : a t t i . 

A c u r a d i M a u r o G u e r r i n i = FRBR Seminar : Functional 

requlrements for bibliographic records = Requisiti 

funzionali per record bibliografici, Florence, 27th-28th 

January 2000 : proceedings. Ed i ted b y M a u r o G u e r r i n i . 

R o m a , A I B : 2 0 0 0 . 160-1-156 p. 

€ 20 ,65 ; s o c i : € 15 ,49 

3 4 - Virginia Carini Daìnotti e la politica bibliotecaria 

del secondo dopoguerra, at t i del c o n v e g n o , U d i n e , 

8-9 n o v e m b r e 1999. A c u r a di A n g e l a N u o v o . 

R o m a : A I B , 2 0 0 2 . 210 p. ISBN 88 -7812-094-4 . 

€ 20 ,66 ; s o c i : € 15.50 



ciò che non sianno, ciò che non vogliamo 
luca bellingeri 

Da quando, Il 16 ottobre scorso, con le 
dimissioni contestuali della maggioranza dei 
suoi component i , il Comitato esecutivo 
nazionale è decaduto, e con esso tutti gli altri 
organi elettivi, e di conseguenza, nella mia 
veste di presidente del Collegio sindacale, mi 
sono trovato a dover assumere la legale 
rappresentanza dell'Associazione, con il 
compito di garantire la gestione dell 'ordinaria 
amministrazione e lo svolgimento delle 
prossime elezioni per il r innovo delle cariche 
sociali, non passa giorno senza che amici , 
semplici conoscenti, soci, colleghi italiani e 
stranieri, rappresentanti di enti ed istituzioni 
con cui l'AIB è in contatto, esponenti di 
aziende del settore mi rivolgano la stessa, 
fatidica domanda: «ma l'AIB esiste ancora?». 
Anche per questo mot ivo, non potendo né 
volendo, dato il delicato ruolo che mi trovo in 
questo momento a rivestire, esprimere 
valutazioni o comment i sull 'accaduto, quando 
mi è stato chiesto di scrivere l'editoriale per 
questo numero di «AIB notizie», in gran parte 
dedicato a un'analisi delle recenti vicende, ho 
pensato, ricorrendo alla citazione di un 
celeberrimo verso di Eugenio Montale, che 
«Codesto solo oggi possiamo dirti, ciò che 
non siamo, ciò che non vogl iamo». 
In pr imo luogo, credo fe rmamente che non 
siamo certo un'associazione alla vigi l ia del 
suo d isso lv imento, prossima alla f ine, 
minata da lacerazioni insormontab i l i , come 
la vital i tà espressa in queste sett imane da 

tutte le sue strutture e dai mol t i soci in esse 
impegnate ha ampiamente d imostrato. 
Non siamo scomparsi dalla scena, nonostante 
le indubbie difficoltà createsi a seguito 
del l ' improvviso "decadimento" dell ' intero 
gruppo dirigente dell'Associazione, come le 
ripetute presenze istituzionali anche di questi 
giorni hanno test imoniato. 
Non s iamo un gigante dai piedi di argil la e la 
capacità di far f ronte ai mo l t i , gravosi 
impegni precedentemente assunt i , p r imo fra 
tutt i il regolare svo lg imento di B ib l iocom, ne 
hanno dato prova suff iciente. 
Non siamo spaccati al nostro interno in due o 
più "par t i t i " che, come invece è accaduto nella 
storia lontana della nostra Associazione, 
incarnano posizioni politiche e associative 
diverse e contrapposte. 
Non s iamo minat i da chissà quali debolezze 
strut tural i , che rendano diff ici le ipotizzare un 
rapido e naturale " r i to rno alla normalità'. ' 
Al lo stesso m o d o r i tengo di poter dire che 
ciò che non vog l iamo, ma che soprattut to 
non ci servirebbe, è una campagna elettorale 
improntata a più o meno artif iciose div is ioni 
fra liste contrapposte. 

Non vog l iamo un fu turo Comitato esecutivo 
nazionale più impegnato a sanare e ricucire 
inuti l i d iv is ioni interne che a rappresentare 
degnamente l'Associazione verso il mondo 
esterno. 

Non vog l iamo che i fu tur i organi dirett ivi 
dedichino t roppo del loro tempo alla 

r isoluzione di quest ioni tutte interne 
all 'Associazione, perdendo di vista quell i 
che dovrebbero essere i veri scopi e 
obiett iv i del l 'Aie. 

Non vog l iamo che l'Associazione venga 
meno a quelle che dovrebbero essere le sue 
precipue f inal i tà, promuovere un moderno 
ed efficiente sistema bibl iotecario nazionale 
e rappresentare e sostenere la professione, 
r inunciando a svolgere quel ruolo di 
indirizzo pol i t ico che i suoi soci le chiedono. 
In altre parole, non vog l iamo che le 
centinaia di persone che hanno creduto e 
credono nella loro associazione e per essa si 
sono impegnat i e si impegnano, sottraendo 
spazio al loro tempo l ibero, debbano 
r impiangere questa loro scelta. 
A partire dai prossimi giorni in tutte le 
sezioni si svolgeranno le assemblee 
regional i . Il 18 d icembre si terrà a Roma 
l 'assemblea generale dei soci per la 
presentazione delle candidature alle diverse 
cariche sociali e alla metà del prossimo 
mese di febbraio saremo chiamati a votare 
i nostr i nuovi rappresentant i . 
Solo allora pot remo dire def in i t ivamente 
chiusa questa diff ici le pagina della nostra 
storia e sapremo se, come io r i tengo, sarà 
servita a rafforzare la nostra Associazione, 
smentendo quant i la davano ormai per 
spacciata. 
14 novembre 2004 
E3 bell ìngeri@aib.it 

buon natale 

e felice anno nuovo 

'una biblioteca è il crovevia di tutti 
i sogni dell'umanità'' 

S O m i T I d r i O numero 10/11 nove f fTBFe^^mbre 2004 

(D contratt i co.co.co. e co.co.pro ciò che non s iamo, 
ciò elle non vog l iamo 

a cura di maria grazia corsi 
e francesca servoli 

le d imiss ion i del cen dell'AIB 

O l'opinione di ex presidenti 
e soci d'onore sulla crisi attuale 

la biblioteca di buenos aires 
dell 'università di bologna 

(El la biblioteca leo falicov 
a san carìos de bariloche 

ricordo di un bambino 
dai bei occhi chiari 

al conferencei 
and councii ! 

lo slogan in copertina "Scopri nuovi orizzonti 
@Ua t u a b ib l io teca" è parte dello slogan 
ideato dal Servizio Provinciale Biblioteche di 
Belluno, vincitore del premio Bibl iocom 2004 
per la sezione Iniziative ©I la t u a bibl ioteca 



arole chiave: biblioteche^ bibliotecari 
eywords: libraries, librarians 

a cura di maria grazia corsi e francesca servoli 

Dalla ricerca nel Web 

per parole chiave 

sulla stampa 
quotidiana 

e periodica 
nazionale 

e intemazionale 

A Mirandola i vo lumi 
doppi sono in vendita 

Dalla fine di ottobre, 
presso la Biblioteca 
comunale di Mirando
la (MO), sono stati 
messi a disposizione 
degli utenti, in mostra 
in appositi contenito
ri, libri di tutt i i gene
ri, da acquistare ad un 
prezzo simbol ico. Si 
tratta di vo lumi doppi 
provenient i dalle ex 
biblioteche frazionali 
di Gavello e San Mar
t ino o di testi che, per 
vari mot iv i , la biblio
teca ha deciso di scar
tare in accordo con la 

Soprintendenza ai be
ni librari. Gli amanti 
della lettura potranno 
così arricchire la pro
pria biblioteca dome
stica ed avere a costi 
contenuti anche edi
zioni ormai introvabi
li. Il ricavato della ven
dita sarà destinato a 
f inanziare l 'acquisto 
di nuovi tìtoli e a mi 
gliorare il servizio bi
bliotecario della città. 
Emil ianet, 
19 ot tobre 2004 

Apre al pubbl ico la 
bibl ioteca di Carlo Bo 

Il 22 ot tobre, ad Urbi 
no, si è inaugurata la 
b ib l io teca del noto 
crit ico letterario. Per 
portare a termine il 
lavoro di catalogazio
ne l ibraria sono stati 
necessari due anni di 
seria e meticolosa at
t iv i tà da parte del l 'e

quipe di bibl iotecari 
guidata da Giovanni 
Di Domenico. Il patr i
mon io documentar io 
di Carlo Bo è fo rmato 
da 120.000 v o l u m i , 
raccol t i nel Palazzo 
Passionei Paciotti in 
v ia Valer io 9, sede 
del la Fondazione 
Carlo e Marise Bo, di 
cui è presidente Gio
vanni Bogl io lo, ma
gni f ico rettore del l 'U
niversità di Urbino. 
Il Messaggero, 

21 ot tobre 2004 

Inaugurata la nuova 
sede della Bibl ioteca 
dì Padenghe 
sul Garda 

Ha aperto ì battenti al 
pubblico la nuova e 
funzionale Biblioteca 
di Padenghe sul Gar
da, di cui è responsa
bile Federica Zanoni. 
L'opera di ristruttura
zione dell 'edificio, ex 
asilo Zinel l i -Perdoni, 
nella contrada Villa, si 
è conclusa a fine esta
te. La biblioteca pro
pone un'articolata re
te di servizi: dal tradi
zionale prestito al l 'u
tenza, al l 'organizza
zione di eventi edito
riali e di promozione 
alla lettura, sino al l 'u
so di Internet e di sup
porti mult imedial i . 
Brescia ogg i , 

22 ot tobre 2004 

A Modena il mese 
della scienza 

DairS novembre al 4 
dicembre a Modena è 
fissato il consueto ap
pun tamento con il 
Mese della scienza. 
Al l ' interno di questa 
manifestazione è pre
visto un ciclo di inizia
tive che il Servizio bi
blioteche del Comune 
di Modena dedica 
ogni anno alla divul
gazione scientifica per 
ragazzi. Sono coinvol
te tutte le biblioteche 
cittadine, ma anche il 
Dipart imento di Mate
matica pura ed appli

cata del l 'Univers i tà 
degli studi di Modena 
e Reggio Emilia, non
ché l'Editoriale Scien
za e l'Associazione 
Macchine matemat i 
che. Sono principal
mente interessati i ra
gazzi dai 5 ai 14 anni, 
attraverso la parteci
pazione ad attività di
dattiche con laborato
ri, mostre, spettacoli, 
incontri con esperti. 
Dopo l'edizione 2003, 
interamente dedicata 
al cibo e all'educazio
ne alimentare, e quel
le precedenti su eco
logia, pa leonto logia 
ed astronomia, que
st'anno il Mese della 
scienza parlerà di ma
tematica e geometr ia. 
Emil ianet, 
2 novembre 2004 

Bibl ioteche comunal i 
romane promosse 
con lode 

Sono state promosse 
a pieni vot i le bibl io
teche comunal i capi
to l ine: è questo il r i 
sultato di un ' indagi 
ne effettuata dall 'As
sessorato alla sem
plif icazione burocra
t ica. A Roma sono 
presenti ben 34 bi
b l ioteche comuna l i 
f requentate da circa 
300.000 persone al
l 'anno. In totale 1906 
posti di lettura, 119 
apparecchi per la v i 
sione di support i au
dio-v ideo, 184 posta
zioni mul t imedia l i . Il 
prestito all 'utenza in
teressa mediamente 
474.000 vo lumi l'an
no. Il record di fre
quentazione è stato 
ragg iun to dal la b i 
b l ioteca "Elsa M o 
rante" di Ostia, dove 
il lunedì entrano in 
media due persone 
al m inu to . Per l ' in
chiesta, realizzata 
dal lo staff dell 'Asses
sore Mariel la Grama-
gl ia, è stato utilizzato 
un quest ionar io con 
27 d o m a n d e a cui 

hanno r isposto 480 
utenti distr ibui t i su 4 
bibl ioteche: la Flami
nia (area nord-ovest) , 
la Pispoli (area nord
est), l 'Appia (area 
sud-est), la Morante 
(area sud-ovest). Dai 
risultati emerge che 
la qualità dei servizi è 
mol to alta; la valuta
z ione g loba le del le 
s t ru t ture b ib l io teca
rie espressa dagl i 
utenti è di 7,7 su un 
puntegg io mass imo 
di 10. Lutenza che 
f requenta le bibl iote
che comunal i è com
posta, oltre che dagli 
studenti per il 72,5%, 
da impiegat i (10,0%), 
imprendi tor i o liberi 
professionist i (6,3%), 
pens ionat i (4,6%), 
d isoccupat i (2,1%), 
casalinghe (1,0%). Le 
più assidue f requen-
tatr ic i sono donne, 
con età media di 27 
anni e con un diplo
ma di istruzione su
periore. La valutazio
ne più alta nel l 'ambi
to del quest ionario è 
stata assegnata al
l 'accogl ienza degl i 
ambient i ed alla cor
tesia del personale, 
quella più bassa al 
pa t r imon io audiov i 
sivo ed alle attrezza
ture mul t imedia l i . 
Corriere della sera, 
9 novembre 2004 

Shakespeare rivive 
sul Web 

La British Library ha 
reso disponibi l i in re
te i testi or ig inal i dei 
l ibretti delle comme
die shakespear iane 
vendu t i al t e r m i n e 
delle pr ime rappre
sentazioni. Alla URL 
http://www.bl.uk 
/ t r e a s u r e s / 
Shakespeare/ 
homepage.html 
è possibile consulta
re 93 copie digitaliz
zate tratte da 21 ope
re del corpus shake
speariano. In alcuni 
di questi document i 

t rov iamo punt i che si 
discostano dal testo 
classico, per esem
pio la famosa frase 
dell 'Amleto «essere o 
non essere, questo il 
p rob lema» appare 
sui testi a partire dal 
1605, pr ima di al lora 
la frase era «essere o 
non essere, questo è 
il punto». Questi l i 
bretti furono inoltre 
stampati nel periodo 
in cui l 'autore era an
cora in vi ta, e per
met tono di seguire 
l 'evoluzione subi ta 
dalle sue commed ie 
nel corso del t e m p o . 
Corriere della sera, 
10 set tembre 2004 

Dai comunica t i 

r icevuti in redazione 

Asino chi leggel 

Si chiama Felicetta, 
è un'asina di 4 anni 
e appart iene al Cen
t ro di educaz ione 
ambientale II Grande 
Faggio, la cui bibl io
teca è aderente al Si
s tema b ib l io tecar io 
provinciale di Chieti; 
anche lei "ader isce" 
al proget to Nati per 
leggere e nei giorni 
pr ima di Natale, ul t i 
mi g iorn i di scuola, 
l'asina Felicetta sarà 
in giro davant i al l 'asi
lo nido e alle scuole 
dell ' infanzia di Orto-
na, impegna te nel 
proget to NPL. Avrà 
due belle sacche sul 
basto, e distr ibuirà l i
bri per i piccolissimi 
e per i geni tor i da 
prendere in prestito 
per le vacanze di Na
tale. Sarà seguita dal 
b ib l iobus del Siste
ma b ib l io tecar io di 
Chieti che, a richie
sta, forni rà tutt i gli al
tri l ibri necessari. 

Torino Capitale 
mondia le del l ibro 
2006-2007 

A Torino la prest igio
sa nomina a capitale 
mond ia le del l ibro 
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per il per iodo che va 
dall 'apri le 2006 al l 'a
prile 2007. La confer
ma del por tavoce 
del l 'Unesco è arr iva
ta da Parigi. Il comi 
tato che ha designa-
toTor ino è composto 
da rappresentant i 
del l ' IPA ( l 'associa
zione internazionale 
degl i ed i to r i ) , de l -
l'IBF (la federazione 
internazionale dei l i
brai), dell ' IFLA (la fe
derazione in te rna
zionale delle bibl io
teche) e del l 'Unesco. 
Torino ha potuto v in
cere nella f inal iss i 
ma la concorrenza 
di Teheran, si legge 
nella mot i vaz ione , 
grazie air"eccel lenza 
del progetto che ha 
presentato'; e che si 
è anche avvalso del 
sostegno della Città 
di Roma, c reando 
così «una for te si
nergia nei vari anelli 
della catena del l i
bro, e i numeros i 
aspetti della p romo
zione della lettura». 

Lor ig ina le proget to 
che Torino ha pre
sentato avrà come 
s i m b o l o graf ico i 
segni della scri t tura, 
sotto lo slogan "Tor i 
no lascia il segno'.' I 
segni della punteg
giatura sono segnali 
un iversa l i , s imbo l i 
capaci di espr imere 
un 'an ima, di indica
re una d i rez ione. 
Scandiranno un f i t to 
calendario di eventi 
lungo il corso del
l 'anno. I punti inter
rogativi ci r imande
ranno alle grandi do
mande di sempre 
sul bene e sul male; i 
due punt i , m o m e n t o 
del la sp iegazione, 
segneranno il m o 
men to del la r i f les
sione sulle parole-
chiave del nost ro 
t e m p o ; la v i rgo la , 
segno di coord ina
zione, ci condurrà al
la scoperta dei nuovi 
europe i , ma anche 
ai complessi rappor
t i t ra la paro la , la 
musica, le arti v is ive. 

"Beccat i a leggere!" 
(Get Caught 
Reading Europe) 

Parte anche in Italia il 
progetto europeo di 
promozione della let
tura, oggi possibile 
grazie alla collabora
zione tra l'Associazio
ne ital iana edi tor i 
(AIE), la Federazione 
degli editori europei, 
la Federazione euro
pea dei librai, il Cen
tro nazionale del libro 
ellenico, l'Associazio
ne degli editori polac
chi e Antwerp World 
Book Capital 2004. 
Personaggi noti dello 
sport, della polit ica, 
del cinema, della m u 
sica e del l 'economia, 
fo tografat i propr io 
mentre sono intenti a 
leggere (appunto, 
"Beccati a leggere!") 
con l' intento di co
municare un' idea 
piacevole e in un cer
to senso ludica della 
lettura. L'intera cam
pagna si baserà sugli 
scatti fotografici che 
verranno diffusi in ri

viste, quot idiani, tele
visione, siti Internet e 
con altre formule co
municative. Liniziati-
va verrà promossa in 
tutti i paesi membr i 
dell 'UE per sostenere 
e celebrare la lettura 
e sensibil izzare il 
mondo politico e l'o
pinione pubblica, co
invo lgendo i suoi 
rappresentanti nella 
campagna fotograf i 
ca e negli incontri che 
verranno organizzati 
sul tema. Nell 'ambito 
del progetto "Beccati 
a leggere!" sarà rea
lizzato anche un con
corso aperto alle 
scuole di fotograf ia 
europee, che parteci
peranno con le mi
gliori foto scattate dai 
loro alunni, che do
vranno ritrarre sog
getti presi dalla vita 
quotidiana, cercando 
di comunicare , al 
t e m p o stesso, un 
messaggio positivo e 
divertente della lettu
ra. Gli scatti migl iori 
saranno selezionati 

da una giur ia di 
esperti e i vincitori 
del concorso, oltre ad 
aggiudicarsi vo lumi 
di narrativa e fotogra
fia messi in palio da
gli editori, esporran
no i loro lavori in una 
mostra fotografica al
lestita nel corso delle 
fiere del libro di Bolo
gna, Torino eTessalo-
nica. I lavori dovran
no pervenire entro e 
non oltre il 28 feb
braio 2005. Il bando 
del concorso è con
sultabile e scaricabile 
dal sito w w w . a i e . i t . 
Per maggior i infor
mazioni sul progetto 
e sul concorso: 
stel la.zamprogno 
©fastwebnet . i t . 

Nuovo gruppo AIB 
Si è costituito nel set
tembre 2004 il nuovo 
Gruppo AIB per il re
cupero e la valorizza
zione delle bibliote
che italiane a tema 
ferroviario, il cui co
ordinatore è Alessan
dro Crisafulli. 

Il gruppo, in collabo
razione con il Colle
gio ingegneri ferro
viari italiani (www. 
c i f i . i t ) e il coinvol
g imento del Gruppo 
Ferrovie dello Stato, 
si propone una serie 
di obiettivi volti alla 
valorizzazione e sal
vaguardia delle bi
blioteche e fondi do
cumental i specializ
zati, alla costituzione 
di un consorzio che 
permetta la ricerca e 
condivisione delle ri
sorse umane, l 'armo
nizzazione dei servizi 
e la divulgazione del
la cultura ferroviaria. 
Chiunque può contri
buire e col laborare 
contattando Alessan
dro Crisafulli: 
te l . 0914324333, 
int. 19, 0916560333, 
crìsafulli.alessandro 
@ lettere.unipa.it. 

feamgcorsl@vahoo.it 

E3servoli@aib.it 

ed è già digitai library 

MetaMAG un nuovo prodotto software 
per sviluppare e gestire una digitai Ubraryf^-:^^^^^-

MetaMAG, realizzato dalla società Wehelp, è oggi il più avanzato software in grado di consentire 
lo sviluppo di una digitai library garantendo il pieno rispetto dello standard nazionale M A G 
(Metadati Amministrativo Gestionali) 
MetaMAG è già utilizzato in numerosi progetti di digitalizzazione (monografie, periodici, 
manoscritti, spartiti musicali) in enti locali, università, istituti culturali, biblioteche e istituzioni. 
MetaMAG consente la produzione di M A G sia per il recupero di digitalizzazioni già effettuate sia 
per la gestione integrale di nuove digitalizzazioni 

I l giorno 15 dicembre, a Roma, in occasione dell'evento 

"un soffio di parole, musica, immagini - MetaMAG 2004" 

presentazione del prodotto 

"MetaMAG...verso una K -suite" 
(ore 15.00 - I l Tempo Ritrovato - LungoTevere degli Altovi t i , 4) 

Per informazioni consultare tittp://www.metamag.it e http://www.welielp.it 
oppure contattare ing. Giorgio Boldini 339 4274394 g.boldini@welielp.it 



le dimissioni del comitato esecutivo 
nazionale delTAiB: le reazioni in a i b - c u r 

tra preoccupazione e speranza di rinnovamento 
Vittorio ponzani 
La notizia delle dimissioni del Presidente 
nazionale dell'AIB Mir iam Scarabò, di altri due 
membri del Comitato esecutivo nazionale 
(CEN), Maria Cristina Di Martino e Luisa 
Marquardt, che si aggiungono alle dimissioni 
per motivi personali di Graziano Ruffini, 
provocano un piccolo terremoto. 
Infatti a seguito di queste dimissioni, che 
fanno venire meno la maggioranza del CEN, 
tutti gli organi centrali e periferici sono 
decaduti (art. 26, comma 5 dello Statuto). 
Decadono quindi tutti i Comitati esecutivi 
regionali, le commissioni , i gruppi di studio, 
il collegio sindacale e il collegio dei probivir i . 
La reazione degli iscritti ad AIB-CUR a una 
così grave (e inedita) situazione si fa sentire 
forte, con un numero e un'intensità di 
messaggi non frequente nella lista (circa 90 
messaggi in poco più di un mese). 
In questa sede si tenta di r iassumere gli 
argoment i più ri levanti del dibatt i to che si 
è avviato in lista, ma dal momento che le 
posizioni espresse sono state ricche e 
articolate, si rinvia in ogni caso per maggior i 
dettagli al l 'archivio di AIB-CUR. 
Alla notizia delle dimissioni della 
maggioranza del CEN, le prime reazioni nella 
lista sono di sconcerto: non appaiono infatti 
chiare le ragioni di un gesto tanto grave e si 
molt ipl icano le richieste di chiarimento ai 
membri del CEN dimissionari , mentre 
vengono immediatamente denunciate le 
conseguenze dì questa decisione in termini dì 
interruzione dell 'attività di tanti soci impegnati 
nelle attività dell'Associazione. 
Il Presidente del collegio sindacale, che a 
seguito delle dimissioni del CEN è il 
rappresentante ad interim dell'AIB, interviene 
sottolineando come l'Associazione stia 
attraversando un momento delicato della sua 
storia e come sia necessario che tutti i soci si 
impegnino per rendere questo passaggio il 
meno traumatico possibile. La lunga storia 
dell'AIB - prosegue il messaggio - ci ha 
insegnato che l'Associazione è in grado di 
affrontare i passaggi più difficili e magari 
di uscirne anche rafforzata. 
La discussione prosegue poi entrando nel 
mer i to delle mot ivazioni che hanno portato 
alle d imiss ioni della maggioranza del CEN, 
soprat tut to a partire dalla lettura del verbale 
della r iunione del CEN del 16 ottobre 2004 
(disponibile in AIB-WEB, <www.aib.it/aib/ 
cen/rcen041016.htm>), nel corso della 
quale si è ratificata la rottura def ini t iva 
al l ' interno del consigl io diret t ivo, e 
successivamente del verbale del l 'assemblea 
generale dei soci (<www.aib.it/aib/cen/ 
as0410 .htm>) svoltasi il 28 ot tobre 
nel l 'ambi to di B ib l iocom. 
Tali mot ivazioni si possono r iassumere nella 
constatazione dell 'essere venute meno le 
condizioni necessarie per poter lavorare 
eff icacemente, con particolare r i fer imento 

ad alcuni problemi specifici come la difficile 
situazione f inanziaria dell 'Associazione, 
il calo del numero dei soci , la crisi del 
settore della formazione e alcune posizioni 
assunte pubbl icamente (per esempio a 
proposi to del prestito a pagamento) . 
A questa posizione della maggioranza si 
contrappone quella della minoranza, cioè 
dei membr i del CEN non d imiss ionar i , 
che af fermano che ci sia stata, al l ' interno 
del l 'esecut ivo, niente di più di una normale 
dialett ica, certo accesa ma rispettosa, 
e che tale dialettica è un segnale del 
normale andamento democrat ico 
e non il suo contrar io. 

Diversi messaggi sottol ineano che le ragioni 
delle d imissioni non appaiono mol to chiare, 
né per chi partecipa al dibatt i to in AIB-CUR 
né per chi era presente al l 'assemblea 
generale dei soci, essendo prevalse le 
impressioni e i disagi personali r ispetto 
a oggett ive mot ivazioni di una scelta. 
Nella pr ima parte del dibattito è frequente 
il r i ferimento ad atteggiamenti responsabili 
volti a far confluire posizioni legitt imamente 
diverse in una sintesi comune, al fine di 
raggiungere obiettivi concreti utili 
all'Associazione, ai bibliotecari e alle 
biblioteche italiane.Tale atteggiamento viene 
ulteriormente incoraggiato da un messaggio 
di un gruppo di soci iscritti da molt i anni 
all'AIB e che nell'AIB hanno ricoperto e 
ricoprono importanti cariche (qualcuno li 
ha definiti "una sorta di Consiglio dei vecchi 
saggi") , che in questo modo intendono 
avviare una discussione in grado di far 
uscire l'Associazione dal pantano delle 
sterili polemiche. 

Viene ribadito ancora una volta come l'AIB 
costituisca un punto di riferimento 
fondamentale per il mondo delle biblioteche 
italiane, sia svolgendo un insostituibile ruolo 
di indirizzo di politica bibliotecaria e favorendo 
lo sviluppo di un moderno sistema di 
biblioteche, in grado di soddisfare le esigenze 
informative di una società complessa, sia 
lavorando al riconoscimento e alla tutela della 
figura professionale dei bibliotecari. 
Le dimissioni del CEN e la conseguente crisi 
di credibilità dell'Associazione di fronte ai soci 
(e non solo) - prosegue il messaggio - deve 
essere superata rapidamente, dando spazio a 
una rinnovata progettualità culturale e politica. 
In effetti a seguito del messaggio dei "vecchi 
saggi'; apprezzato da molt i per il suo spirito 
proposit ivo, la discussione assume toni più 
pacati e soprattutto più costruttivi, invitando 
a individuare rapidamente i contenuti di un 
programma su cui poi proporre le candidature 
per il nuovo CEN e chiedendo che questo 
sia di alto profilo e rappresentativo 
dell'Associazione. 

A questo proposito viene inviata in AIB-CUR 
una lettera aperta, f i rmata da un nutrito 

numero di colleghi, molti dei quali da tempo 
attivi all ' interno dell'AIB. In questo documento 
si ribadisce la necessità che l'AIB svolga una 
forte azione politica e di lobbying per la tutela 
e la rappresentanza della professione, per 
rafforzare il ruolo dell'Associazione, sia a 
livello nazionale che internazionale. 
Molt i messaggi discutono sulla necessità 
di evitare, per le future elezioni, la presenza 
di liste contrapposte, ritenute da alcuni una 
delle cause dei conflitti interni al CEN e del 
conseguente fal l imento del direttivo, mentre 
altri considerano questa prassi (piuttosto 
consolidata nella storia dell'AIB) utile per 
offrire ai soci l 'opportunità di scegliere tra 
programmi diversi e persone che si 
impegnano a realizzarli. 
Per concludere, una considerazione sollevata 
da un paio di messaggi in lista, che aiuta ad 
alleggerire la tensione e che comunque fa 
riflettere: a parte le dimissioni (precedenti) di 
Graziano Ruffini, è la componente femmini le 
ad essersi dimessa, venendosi cosi a creare 
una singolare contrapposizione 
maschi/femmine. Si tratta forse di 
"fantapolit ica'; ma un collega si domanda 
ironicamente se non ci sia anche all'AIB una 
linea-Buttiglione che consideri la politica "una 
cosa da uomini'. ' 

Ci si augura di no e che il pross imo 
CEN lo possa dimostrare. 
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oltre la crisi: 
l'opinione di ex presidenti e soci d'onore sulla crisi attuale 
e le prospettive future dell'Associazione 

Vi lma Alberani 
Socio d 'onore 

La vita dell 'Associazione è sempre stata più o meno mov imenta ta , 
agitata da soffi di vento di maggiore o minore intensi tà, che 
non devono preoccupare in quanto preannunciano il bel t empo 
che tornerà. 

Il fatto che è avvenuto, anche se spiacevole, deve far rif lettere tutt i i 
soci sul fatto che la presentazione delle candidature ai diversi organi 
sociali, in particolare per il Comitato esecutivo nazionale, è un 
m o m e n t o importante per la vita associat iva, perché dalle persone 
che ci rappresentano e che guideranno l'Associazione, d ipende la 
nostra professione e le scelte di polit ica bibl iotecaria. 
Devo sottol ineare che, a questo r iguardo, le Sezioni regional i 
e i Comitat i esecutivi regional i hanno una grande responsabi l i tà: 
la presentazione dei candidat i . La scelta deve essere basata su 
competenza professionale, correttezza e imparzial i tà nel l 'operare, 
secondo quanto stabi l i to nel Codice di comportamento dell'AIB. 
Gli accordi previsti tra le Sezioni sulle candidature devono, qu ind i , 
tener conto dei regolament i che ci s iamo dati e considerare 
accuratamente le proposte che verranno presentate. 
Devo dire che sono, comunque, anche i soci a sbagl iare, quell i che 
non partecipano at t ivamente alla formulaz ione delle proposte. 
Sarebbe interessante poter avere i dati sul numero dei soci che 
in tervengono alle assemblee regional i allorché si tratta di del iberare 
sulle candidature. 

Ciò che è accaduto mi ha fatto anche riflettere sul modo in cui sono 
organizzate le assemblee e i congressi AIB, che ospitano le assemblee. 
La convocazione delle assemblee generali dei soci (due l 'anno) 
avviene, ormai da diversi anni , con la pubbl icazione sul mensi le 
«AIB notizie» del l 'ordine del g iorno del l 'assemblea, della sede, dei 
giorni e del l 'ora in cui essa sarà tenuta. Un ordine del g iorno 
sempre uguale che vede al p r imo posto la relazione da parte del 
Presidente sul p rog ramma di att ività passata e futura e/o sulla 
presentazione di nuove iniziative, seguito dal l 'esame del bi lancio 
prevent ivo e/o consunt ivo, e dalle varie ed eventual i . I soci hanno, 
di sol i to, i document i sui punti a l l 'odg sol tanto pr ima di entrare nella 
sala del l 'assemblea. Per una più ampia partecipazione, insieme con 
la convocazione, potrebbero essere forni t i i document i , anche essi 
pubbl icat i su «AIB notizie», che sono oggetto di dibatt i to e di 
votazione, dando, qu ind i , un margine di t empo sufficiente per 
considerare at tentamente l 'andamento dei lavor i , la gest ione 
amminis t ra t iva e le tendenze in atto. 

I due eventi maggior i dell 'AIB, la Conferenza di Primavera e 
Bib l iocom, stanno suscitando alcune perplessità fra i soci , anche 
perché ospi tano le due assemblee general i . 

La Conferenza di Primavera, nata nel 2002, si presenta ogni anno 
con un tema specif ico; B ib l iocom, nato nel 2000, rappresenta, come 
ha detto Igino Poggial i , allora Presidente dell 'AIB, alla pr ima edizione 
della manifestazione, una "rassegna delle professioni , 
dei prodott i e dei servizi per la gest ione del l ' in formazione e della 
conoscenza. Essa ospita al suo interno, oltre alla tradizionale 
Bibl iotexpo, esposizione di prodot t i e servizi per le bibl ioteche 
giunta quest 'anno alla sua quat tordicesima edizione, una vasta serie 
di altri event i , incontr i , seminar i , organizzati da associazioni, ent i , 
ist i tuzioni, aziende, rappresentat ivi del variegato e complesso 
m o n d o delle professioni del settore. É un evento che mancava nel 
panorama, peraltro ricco di occasioni e moment i f ier ist ici , del nostro 
paese'.' La partecipazione alla conferenza di Primavera è piut tosto 
l imitata rispetto a Bib l iocom. Un'anal isi su questi due eventi annual i 
e sulla loro articolazione va fatta per soddisfare gli interessi 
professional i di tut t i i bibl iotecari . Anche se mol t i passi avanti sono 
stati fatt i per ciò che r iguarda la partecipazione dei soci, è necessario 
fare altri sforzi, prendere altre iniziative perché mol t i soci si sentono 
estranei nella loro Associazione. 

«AIB notizie» r imane oggi l 'unico veicolo di comunicazione. 

abbastanza rapido, per i soci, ma dovrebbe 
rivedere la sua polit ica editoriale e dedicare 
ancora più spazio a ciò che avviene negli 
organi social i , i l lustrare 
i loro lavori e quell i delle commiss ion i 
permanent i e dei gruppi di studio. Dovrebbe 
avere stretti col legament i con AIB-WEB, 
se non esistono, in quanto questi due 
st rument i di comunicazione veicolano 
l ' informazione dell 'Associazione e servono 
da t imone per il CEN. I soci hanno necessità 
di avere garanzie e obiett ivi tà delle 
informazioni che r icevono e questi due 
st rument i sono stati costruit i per darle. 
Ul t ima raccomandazione per i soci: abb iamo 
bisogno di questa Associazione, facciamo 
di tut to perché possa lavorare bene. 

Rossella Caffo 

Ex presidente 
La crisi istituzionale che si è verificata 
recentemente nell'Associazione mi induce 
ad alcune riflessioni, anche in considerazione 
della mia passata esperienza come presidente 
dell'AIB. LAssociazione si regge, come è noto, 
prevalentemente sul lavoro e sul l ' impegno 
volontario di quanti decidono di dedicare alle 
attività associative una parte del loro tempo. 
Questo implica almeno la necessità di un 
clima sereno e collaborativo tra i component i 
degli organi associativi e il rispetto da parte 
dei soci verso chi lavora per l'Associazione. 
Qualunque divergenza, critica o dissenso 
andrebbe quindi espresso mantenendo un 
livello di civiltà di rapporti e di rispetto 
reciproco. LAssociazione è un luogo aperto 
al dibattito, alle discussioni, alla libera 
espressione di posizioni di qualunque t ipo, 
purché questo avvenga nei l imiti del rispetto 
verso il collega e il socio. 
D'altra parte grava su coloro che sono stati 
eletti dai soci la responsabil i tà di portare 
comunque a termine il propr io mandato 
garantendo la corretta gest ione delle att ività 
e la vita stessa dell 'Associazione. 
Va tenuto presente che l'AIB é una realtà 
importante che è cresciuta negli anni grazie al 
lavoro e all ' impegno degli organi direttivi e dei 
presidenti che si sono succeduti negli anni, ma 
grazie anche al lavoro e alla partecipazione dei 
soci e di quanti in essa si riconoscono. 
Aggiungo anche che nell 'ambito del settore 
dei beni culturali le altre professioni 
apprezzano l'AIB e la considerano un modello 
positivo, una buona pratica da portare ad 
esempio di associazione professionale aperta, 
vivace, democratica, attiva in molti campì. 
Infine vorrei sintetizzare quali penso che 
debbano essere le linee di attività da 
svi luppare e curare magg iormente nel 
prossimo fu turo . 

Prima di tutto penso alla formazione. Ritengo 
che un'associazione professionale come l'AIB 
debba lavorare in questo settore sotto molt i 
profi l i : gli standard di qualità, la 



collaborazione con enti pubblici, la gestione 
in proprio di attività formative per i soci. 
La formazione e l 'aggiornamento 
professionale sono strettamente legati, 
a mio avviso, alla identità professionale. 
Un altro aspetto è quello della 
col laborazione a 360 gradi con tutt i gli enti 
e le ist i tuzioni che hanno competenze sulle 
bibl ioteche, da quelle polìt iche e decisionali 
a quelle amminis t ra t ive e della gest ione, 
ma penso anche ad una col laborazione 
operat iva con le altre professioni che 
si muovono nel settore cultura per una 
integrazione dei servizi di accesso e 
fruiz ione del pat r imonio culturale e per 
la creazione della società della conoscenza. 
Infine r i tengo fondamenta le una maggiore 
presenza dell'AIB sulla scena europea 
e a l ivello internazionale. Alcune passate 
presidenze avevano avviato proficue att ività 
in questo senso, ma mi sembra che 
il settore debba avere oggi nuovo impulso. 

Luigi Crocett i 

Ex Presidente e socio d 'onore 
È una strana crisi, con l 'aggravante dei fut i l i 
mot iv i e dell ' incapacità del CEN di r isolverla 
al propr io interno. Vol t iamo tutt i pagina. 
LAIB è un'associazione professionale, 
appartenere al suo CEN non è un pr iv i legio; 
al contrar io i suoi membr i devono essere al 
servizio dell 'Associazione e di tutt i i col leghi . 

Tommaso Giordano 

Ex Presidente 
Mi s fuggono in parte le circostanze e i 
particolari della crisi che coinvolge gli organi 
di gest ione dell'AIB ma riesco a intravederne 
i contorni e posso intuire per grandi linee 
il contesto in cui è maturata. 
Per un meccanismo statutario piut tosto 
assurdo, derivante dal disposi t ivo di delega 
del Presidente, le d imissioni del CEN -
evento alquanto inusitato nella storia 
dell'AIB - t rascinano in una specie di frana 
istituzionale gli organi centrali e periferici 
dell 'Associazione, benché apparentemente 
estranei alle vicende che hanno innescato 
la crisi. Su questo pr imo dato, che colpisce 
qualsiasi osservatore della v icenda, 
incredulo di f ronte alla fragi l i tà dei 
meccanismi statutar i , occorrerà rif lettere 
mol to ser iamente; operazione comunque 
che consigl ierei di eseguire a f reddo, una 
vol ta sopit i gli ardori polemici e superata 
la gest ione t ransi tor ia, affidata per 
provvidenziale coincidenza a un Presidente 
vicario della competenza ed esperienza di 
Luca Bell ingeri . 

Ma è evidente che, al di là delle cause 
immediate che possono averla provocata e 
delle modal i tà con cui è stata gest i ta, questa 
crisi ha or ig in i più profonde ed era da 
tempo nel l 'ar ia, come test imonia la 
veemenza polemica (spesso sopra le righe) 
che ha caratterizzato i rapport i a l ivello dei 
dir igent i e delle strutture dell'AIB in questi 
u l t imi anni. Situazione che ha portato 
l'Associazione a un r ip iegamento su se 
stessa con il rischio di distogl iere 
l 'attenzione dalle quest ioni concrete e dal 
quadro generale che è andato mutando nel 

p ro fondo in questo scorcio di t empo tra il 
nuovo e vecchio mi l lennio. 
Senza voler andare mol to oltre il nostro 
specif ico e r imanendo nei conf ini nazionali, 
nel giro di un lustro che ha visto 
avvicendarsi due governi d iametra lmente 
oppost i si sono registrate un paio di r i forme 
sulla devolution, una r i forma della scuola 
e poi la sua cont ro r i fo rma, una r i forma 
del l 'universi tà (ma già si prepara una 
sostanziale rettif ica), l 'aggiornamento della 
legge sul dir i t to di autore e lo 
scardinamento delle eccezioni in favore 
delle bibl ioteche, la leggeTremont i sulla 
privatizzazione dei beni cultural i e gli 
attacchi all 'art. 9 della Costituzione 
r iguardante la tute la, la nuova legge sul 
deposito obbl igator io , senza contare le 
r i forme della legislazione del lavoro e la 
"precarizzazione" del rapporto di impiego 
che interessa una percentuale sempre più 
importante degli operator i (per lo più 
giovani) delle bibl ioteche, il prol i ferare 
incontrol lato di corsi di laurea e dei master 
in b ib l io teconomia e via enumerando; senza 
poi considerare i tagl i di bi lancio e la 
chiusura parziale o totale di un certo 
numero di bibl ioteche: propr io in questi 
g iorni in una della città più prospere d'I tal ia, 
la civi l issima Firenze, l 'amministrazione 
comunale ha deciso chiudere la bibl ioteca 
del l 'Argingrosso, uno dei più popolosi 
quart ieri del terr i tor io urbano. 
Tutti questi temi sono nel l 'agenda dell'AIB 
e an imano il lavoro delle commiss ion i , dei 
gruppi di lavoro, delle sezioni regional i e 
di quant i altri in tervengono in ambi to 
associativo, ma ho l ' impressione che mol to 
spesso non si riesca ad andare oltre il 
dibatt i to interno, con il rischio di non 
intercettare né la controparte, né i possibil i 
al leati. Mi si dirà che oggi l'AIB è più 
conosciuta di pr ima, che s iamo presenti qua 
e là, e questo è senz'altro vero; ma forse 
oggi presenziare non basta, perché è 
cambiato non solo il modo di comunicare 
ma anche gli attori ed è soprattut to mutato 
il m o d o di rappresentare e far valere istanze 
e interessi, in una parola è cambiato il modo 
di fare pol i t ica. 

Si t rasforma la società, cambiano gli utent i , 
muta la percezione del ruolo della 
bibl ioteca, sotto l ' inf luenza di tendenze 
polit iche e cultural i che attraversano tut to 
il mondo globalizzato. Il dir i t to di accesso 
alla cultura viene rivisitato sotto i r if lettori 
della convenienza economica e degli 
interessi delle lobbies internazionali e locali, 
principi e pratiche anche quelle più radicate 
(si veda la quest ione prestito a pagamento) 
sono messe in discussione. Cambiano gli 
operator i del settore e i loro prof i l i 
professional i , si modi f ica il rapporto di 
lavoro, mol t i bibl iotecari non sono 
funzionar i pubbl ic i , ma lavoratori del settore 
pr ivato.Tutto ciò si riflette sulla 
composiz ione dell 'Associazione, nella quale 
una quota sempre più importante di iscritti è 
fo rmata da piccoli imprend i to r i , consulent i , 
impiegat i temporane i , col laborator i e 
lavoratori au tonomi di var io t ipo , tutt i 
portator i di diverse culture organizzative e 

di nuovi bisogni ed esperienze. È anche 
cresciuta la pattuglia dei docenti 
univers i tar i , una categoria part icolarmente 
attrezzata e inf luente, mol to presente nel 
dibatt i to dell 'Associazione.Tutto questo per 
sottol ineare che la composiz ione sociale 
dell'AIB è in fase di t rasformazione, anche se 
non sempre con i r i tmi e nella direzione che 
ci sa remmo aspettati ; un discreto numero 
di giovani entra nella professione, ma solo 
alcuni r iescono a ottenere una posizione con 
qualche prospett iva e pochissimi possono 
svolgere un ruolo attivo nella vita dell'AIB. 
Il r icambio generazionale é uno dei problemi 
su cui l'Associazione è chiamata a 
confrontarsi con urgenza, e anche questo 
forse è la causa dello scadimento del dibattito 
interno. Una ventata di gioventù, come si 
usava dire una volta, è quello che ci vuole. 
Vorrei accennare ad alcuni punt i , in parte già 
presenti nel l 'agenda AIB, che mi piacerebbe 
vedere inserit i nell 'orizzonte strategico 
dell 'Associazione nel prossimo futuro. 
In pr imo luogo suggerirei una campagna 
a favore delle biblioteche, che dovrebbe 
vedere impegnate in uno sforzo 
straordinar io tutte le articolazioni 
dell 'Associazione, e che dovrebbe 
coinvolgere gli s tudent i , gli insegnant i , le 
associazioni di geni tor i , i pensionat i , le 
associazioni di vo lontar ia to, le istituzioni 
cul tural i , le organizzazioni religiose, gli 
edi tor i , gli scr i t tor i , gli operatori dello 
spettacolo ecc. ecc., in una parola tutt i 
coloro che r iconoscono il valore sociale e 
culturale della bibl ioteche, nessuno escluso. 
Questo è il terreno di reale confronto dell'AIB, 
qui stanerà i suoi interlocutori e cercherà i 
suoi alleati, di qui muoverà per rappresentare 
in sede politica e ai vari livelli istituzionali il 
ruolo delle biblioteche, la loro funzione a 
tutela della memoria storica e dell ' identità 
culturale, il messaggio di civiltà e di libertà di 
cui sono portatrici, la necessità di sostenerle 
concretamente come un investimento per il 
presente e per il futuro. In questo modo si 
verificherà la reale volontà delle forze 
politiche, dei governanti , delle 
amministrazione e dei media e, oltre alle 
ipocrisie che riusciremo a svelare, potranno 
emergere ipotesi di lavoro e progetti. 
Nel nuovo orizzonte strategico dell'AIB il 
diritto di accesso alla conoscenza viene a 
costi tuire un punto imprescindibi le. Si tratta 
di una quest ione controversa che mette in 
discussione la logica proprietar ia del 
copyr ight e la posizione monopol is t ica 
assunta dalla grande industr ia editoriale. 
D'altra parte l'esercizio di un nuovo dir i t to 
col lett ivo non signif ica l 'abolizione di diritt i 
preesistenti , come appunto il dir i t to di 
autore. Né si possono adottare le stesse 
misure per i grandi conglomerat i 
mul t imedia l i come per la piccola editoria 
nazionale di qual i tà. Ho l ' impressione che su 
questo tema l'AIB debba ancora lavorare 
sodo per t rovare un or ientamento affrancato 
dai personal ismi e dai radical ismi che hanno 
f inora caratterizzato la discussione. 
[limpegno a livello internazionale è un altro 
punto pr ior i tar io; in questo ambi to 
signif icat ivi progressi sono stati compiut i 



negli u l t imi t emp i . C'è da augurarsi che 
questa attività cont inui ad essere sostenuta 
dal nuovo CEN - anche tenendo conto della 
d imensione europea in cui oper iamo - e che 
si arrivi f ina lmente al l 'obiet t ivo cui tend iamo 
da tempo : portare il congresso IFLA in Italia. 
Una più ampia ed effettiva partecipazione 
alle att ività e alle decisioni è la condizione 
pr imordia le per lo sv i luppo dell 'Associazione 
e per l 'avanzamento dei suoi p rog rammi . 
Occorrerà fare in modo che tutte le 
component i siano effet t ivamente 
rappresentate negli organi di governo e nei 
gruppi di lavoro, per questo è necessario 
che vengano sper imentate modal i tà di 
comunicazione che consentano anche a chi 
lavora in situazioni meno garantite di 
contr ibuire ai p rog rammi e alla vita dell 'AIB. 
Insomma l ' impegno dell'AIB deve potersi 
concil iare con gli impegni di lavoro, 
al t r iment i la partecipazione attiva sarà un 
onere o un pr iv i legio di una cerchia ristretta 
di soci. I p rogrammi e gli incontri andrebbero 
riorganizzati considerando questi nuovi 
bisogni, evitando ad esempio che alcuni 
congressi cadano proprio al centro della 
sett imana, organizzando meglio le riunioni 
ed altri piccoli provvedimenti del genere. 
Tutto questo anche per favorire il r icambio 
generazionale che costituisce l'unica via per 
rivitalizzare l'Associazione e tirarla fuori dalle 
astiose polemiche a cui abbiamo assistito 
ul t imamente. La formazione e 
l 'aggiornamento sono il terreno naturale 
dell'azione delle associazioni professionali 
(e anche la loro principale fonte di introiti), 
su questo campo l'AIB deve impegnarsi a 
fondo per favorire lo svi luppo professionale 
degli iscritti, soprattutto dei giovani e dei 
meno tutelati. Inoltre consiglierei, una volta 
insediato il nuovo CEN, di studiare e proporre 
meccanismi di avvicendamento degli organi 
dirett ivi, in grado di prevenire i vuot i 
di potere ed evitare il deragliamento degli 
organi di governo cui abbiamo assistito. 
Un'Associazione moderna e credibi le deve 
dotarsi di strutture efficaci ed efficienti. 
Questa è anche la condizione per assicurare 
lo svo lg imento dei p rog rammi e per 
garantire l'esercizio della democrazia 
interna, la trasparenza e la partecipazione 
cui si è accennato. Il buon funz ionamento 
delle strutture di supporto non solo 
permetterà servizi efficienti agli iscritt i , ma 
renderà efficace l'azione dell 'Associazione 
nel suo complesso, agevolerà il compi to dei 
soci impegnat i nelle sezioni, nelle 
commiss ion i e gruppi di lavoro, nelle att ività 
internazional i , e consentirà alle persone 
impegnate negli organi di governo di 
concentrarsi sugli aspetti poli t ici e strategici. 
La fi losofia del tirare a campare non è più 
ammissibi le in una compagine delle 
dimensioni dell'AIB; occorre affrontare la 
questione con la necessaria determinazione 
perché si giunga ad una riorganizzazione 
accettabile sia sotto il profi lo funzionale che 
economico. Non dobbiamo dimenticare che la 
buona amministrazione e la salute economica 
dell'Associazione rappresentano anche una 
garanzia della sua autonomia politica. 

Confidando nel vecchio detto che non tutti i 
mali vengono per nuocere, mi auguro che lo 
shock provocato da questa crisi possa servire 
a richiamare il senso di responsabilità e di 
moderazione, a ricondurre il dibattito sulle 
questioni sostanziali e a favorire il necessario 
r icambio. 

Diego Maltese 
Socio d 'onore 

Desidero espr imere tutta la mia sol idarietà 
a Mi r iam Scarabò, di cui personalmente 
conosco da mol to tempo il r igore morale 
e l 'assoluta dedizione professionale, e ai 
membr i del CEN che con lei hanno dato, 
con le loro d imiss ion i , un forte segnale di 
disagio e fe rmo ri f iuto di episodi di 
intol lerabi le smarr imento dei valor i su cui 
si fonda lo statuto della nostra associazione. 

Giovanna Merola 

Socio d 'onore 
lo credo che sia part icolarmente importante 
che l'AIB possa espr imere una r innovata 
e forte progettual i tà culturale e pol i t ica, 
perché il m o m e n t o attuale è notevolmente 
cri t ico, soprat tut to in Italia, per le bibl ioteche 
ed i loro operator i e più in generale per la 
cultura e per tut te le ist i tuzioni cul tural i . 
In tale contesto la presenza dell'Associazione 
nel l 'ambi to pol i t ico ed istituzionale è 
essenziale: per tale mot ivo la sua azione 
deve diventare più incisiva e tempest iva. 
Ritengo perciò che sia necessario superare 
le logiche e le motivazioni che hanno portato 
alla pesante situazione attuale: megl io quindi 
non liste contrapposte, che possono far 
riemergere lentezze o peggio portare ad una 
paralisi più o meno visibile, come è successo 
recentemente: meglio rinnovare coinvolgendo 
soci impegnati in vari ambit i e il cui ruolo 
nell'Associazione sia consolidato, in modo 
che non vengano condizionati da persone, 
situazioni, rapporti istituzionali. 
Personalmente ho una richiesta da fare a 
coloro che saranno candidati per il nuovo 
esecutivo: che si impegnino per la istituzione 
della Biblioteca nazionale italiana, quella 
prevista nel progetto AIB di legge quadro 
sulle biblioteche del 1998. Ritengo infatti che 
solo r iunendo le competenze oggi duplicate 
e non coordinate - e quindi mot ivo di 
debolezza - in un forte organismo nazionale 
si possano raggiungere quegli obiettivi di 
servizio di qualità che si richiedono ad una 
istituzione di livello nazionale. 

Cario Revelli 
Socio d 'onore 

Le mot ivazioni reali che hanno portato 
al l 'avvi lente situazione attuale 
dell 'Associazione non sono emerse neppure 
al congresso e lasciano ampio spazio a 
supposiz ioni , che mi pare conveniente 
lasciare da parte per il rischio di 
interpretazioni personal i . Mi sembra 
comunque evidente che le p lur id imissioni in 
contemporanea non possano essere ascritte 
a fol l ìa col let t iva, bensì che abbiano un 
fondamento reale corr ispondente a un 
confl i t to interno al CEN, ma mi sembra 

altrettanto evidente che si debbano risolvere 
i confl i t t i a l l ' interno delle istituzioni anziché 
troncarl i con dimissioni in ogni senso 
dannose. E che non si sia riusciti a risolvere 
il conf l i t to avvil isce, perché lo scarso 
rispetto d imostrato nei r iguardi dei col leghi 
conferma la debolezza dell 'Associazione 
e contr ibuisce a d iminu i rne ul ter iormente 
l ' immagine allo stesso interno della 
professione. La tendenza storica e 
inconcludente alle d iv is ioni , propria del 
nostro paese, si riflette in questo ben più 
modesto caso, con l' incapacità di superare 
il fatto personale in vista del bene comune. 
Confesso la mia ingenui tà, della quale non 
mi pento affatto, nel dire che ho votato 
candidati di posizioni opposte, basandomi 
sulla st ima per le persone e non per il loro 
part i to, convinto che tutte insieme 
avrebbero operato per il megl io. 
Che fare per il futuro? Mi auguro che 
nessuno abbandoni l'Associazione (e mi 
riferisco a tutt i i soci, chiamati a superare 
lo sconforto della situazione) e che il CEN 
del tut to r innovato uscito dal prossimo 
congresso sappia trarre un qualche 
insegnamento da quanto è avvenuto, 
anche provvedendo a proporre qualche 
ritocco del lo statuto associativo. 

Giovanni Sol imine 
Ex Presidente 

Credo che - in questa fase di riflessione che 
segue la crisi venutasi a determinare con le 
dimissioni della maggioranza dei component i 
del CEN ed il successivo azzeramento degli 
organi associativi e che precede una tornata 
elettorale che, a mio avviso, non può limitarsi 
a ricostituire tali organismi solo attraverso un 
"chiar imento" che porti a prevalere una delle 
posizioni emerse nel recente passato - il 
contributo che può venire da chi, come me, è 
" in terno" all'AIB (non solo perché si sente 
ancora fortemente legato ad un'associazione 
nella quale ha avuto anni fa un impegno 
maggiore, ma anche perché continua a 
ritenersi membro della comunità 
professionale dei bibliotecari) ma vive al di 
fuori delle dinamiche che hanno generato le 
difficoltà attuali, possa essere uno soltanto: 
illustrare il punto di vista un po' distaccato di 
chi guarda l'AIB con affetto, ma dall 'esterno. 
In questo atteggiamento, che non è affatto 
snobistico, c'è tutto il disagio di chi avverte 
nella realtà attuale delle biblioteche italiane 
un forte "b isogno di AIB" e di una sua 
incisiva azione politica, ma percepisce 
purtroppo un pericoloso scollamento fra le 
urgenze e le priorità che andrebbero 
affrontate e un'associazione che sembra 
invece avvitata su se stessa, intenta a 
discutere della propria organizzazione interna 
prima che delle iniziative da intraprendere. 
Ovviamente, i problemi interni hanno una 
loro rilevanza e non possono essere ignorati, 
se si vuole attrezzare l'AIB per affrontare 
efficacemente obiettivi ambiziosi. Ma non 
vorrei che, anche in questa fase e per il modo 
in cui ci si è arrivati, l'attenzione si 
concentrasse solo su questi aspetti, lasciando 
in ombra il confronto sugli obiettivi di politica 



bibliotecaria (ma, mi chiedo, esistono 
divergenze significative su questo versante?). 
Non credo che l ' insufficiente proiezione 
esterna dell 'associazione, che r i tengo di 
aver notato negli u l t imi t e m p i , sia solo 
responsabil i tà dei component i del CEN 
uscente, anche se mi sembra innegabile la 
diff icoltà ad espr imere una sintesi polit ica 
e a spostare il dibatt i to e l 'attività sulle cose 
da fare piuttosto che sul come farle: esiste 
probabi lmente anche per l'AIB, come per 
altre istanze del l 'associazionismo e della 
pol i t ica, una crisi della rappresentanza. 
Chi è impegnato nel CEN, nelle sezioni 
regional i , in commiss ion i e gruppi di lavoro 
è g iustamente preoccupato degli assetti e 
dei prob lemi organizzativi interni , ma vi 
posso assicurare che il peso relativo di tut to 

ciò è assolutamente irr i levante di f ronte 
ai cambiament i che stanno investendo le 
bibl ioteche, alle r ipercussioni della crisi 
culturale ed economica sulla vita delle 
bibl ioteche, al senso di precarietà che 
affl igge non solo che è "u f f ic ia lmente" 
precario, ma anche chi fatica a r iconoscere 
la propr ia ident i tà. È probabi le che chi è 
at t ivamente impegnato nelle varie istanze 
associative sia p ienamente consapevole di 
questo, ma per chi osserva le bibl ioteche e 
l'AIB un po' dal di fuor i questa 
consapevolezza non si percepisce. 
Da qui la preoccupazione che l'associazione 
si involva, perda di vista la reale d imensione 
delle quest ioni , d ivenga sempre più 
autoreferenziale e f inisca col t rovarsi ai 
margini del dibatt i to sulle bibl ioteche. 

sulla professione, sulla lettura, sul dir i t to 
di accesso alla conoscenza. 
Se posso dare un suggerimento, consiglierei 
a chi intende candidarsi di ribaltare l'agenda 
(non solo per quanto riguarda l'operatività, 
ma anche come atteggiamento psicologico) 
e di provare a immaginare che il loro raggio 
d'azione debba iniziare al di fuori della sede 
dell'AIB. Uno slogan applicato con successo 
alle attività di promozione delle biblioteche 
pubbliche, parla di "biblioteche fuori di sé'.' 
Imit iamo questo metodo e lavoriamo nella 
consapevolezza che il nostro statuto, il nostro 
bilancio, le nostre scelte organizzative hanno 
un senso soltanto se sono funzionali ad una 
forte azione politica e professionale. 

La lettura un'emergenza nazionale 

Un manifesto appello 
lanciato dall'Associazione italiana 
biblioteche a politici, amministratori, librai, 
editori, giornalisti, bibliotecari, insegnanti, 
intellettuali in occasione del 
51° Congresso nazionale AIB che si è tenuto 
a Bibliocom 2004 

Nel m o n d o globalizzato ricchezza e ignoranza non vanno 
d'accordo. Purtroppo l'Italia, non solo spende poco per 
l 'università e per la ricerca, ma si rassegna a mantenere 
decine di mi l ioni di cittadini in un rapporto di estraneità 
verso i l ibri e i g iornal i . 

Questa estraneità è drammat icamente evidente nelle 
cifre del l 'edi tor ia: poco più di un ital iano su 10 compera 
un quot id iano ogni mat t ina, circa uno su due legge 
un l ibro ogni 12 mesi . Qualche anno fa sembrava che 
i ragazzi cominciassero a leggere un po ' di più degli 
adul t i , ora anche i consumi di l ibri tra chi sta nella fascia 
d'età 6-14 sono in calo. La ragione di questa situazione 
non è un mistero: manca una strategia che sostenga 
la crescita culturale dei cittadini e, in part icolare, 
mancano i luoghi della lettura. 

In circa metà degli 8000 comuni italiani non esiste una 
libreria o una biblioteca. In alcune regioni, come 
Lombardia,Trentino-Alto Adige, Emil ia-Romagna, 
sono stati fatti sforzi positivi per creare una rete di 
biblioteche efficienti, ma ben poco rispetto ai bisogni. 
Le bibl ioteche di pubbl ica lettura non sono deposit i 
di l ibri . Sono invece una particolare ist i tuzione adottata 
nei paesi industrializzati come elemento di integrazione 
delle classi subalterne, degli immigra t i , delle nuove 
generazioni , come accesso l ibero e gratui to 
a l l ' in formazione, alla conoscenza, alla lettura. 
Ieri, la bibl ioteca era legata alla costruzione dello stato 
nazionale e della democrazia: essa serviva a formare 
ci t tadini , pr ima che lettori . Oggi , essa serve a mantenere 
il Paese compet i t ivo , ampl iano il numero di tecnici 
e r icercatori , garantendo quel lo sv i luppo della fantasia 
e della creatività necessari per produrre merci innovat ive 
e di grande qual i tà. Senza creat ivi tà, il grande atout del lo 
sv i luppo, la nostra industr ia e i nostr i servizi saranno 
rapidamente v i t t ime della concorrenza dei paesi 

emergent i o degli altri paesi svi luppat i che investono 
mol to più di noi in cultura e ricerca. Le biblioteche 
(pubbl iche, scolastiche, universitarie) posso st imolare 
la creatività nei ragazzi, creando nei piccoli e nei 
piccol issimi l 'abitudine e la passione per il l ibro e, 
per questa v ia, salvando anche l 'editoria ital iana. 
Il mercato italiano di libri e giornali resterà asfittico senza 
un intervento radicale: non servono le "provvidenze per 
l 'editoria'; occorre pensare ad una rete di luoghi del sapere, 
concepire biblioteche, musei, scuole, librerie, giornal i , 
editoria, come un sistema integrato. Le biblioteche 
pubbliche devono essere il cuore di una strategia di 
alfabetizzazione permanente il cui scopo è quello di 
permettere ai cittadini di esercitare i loro diritti democratici 
e di ottenere le informazioni necessarie a competere 
nell 'economia globale. 

In Europa si va nella direzione giusta: Spagna, Francia, 
Paesi Nordic i , Germania, hanno cont inuato a costruire 
bibl ioteche, sempre più grand i , più ricche, più attraenti. 
Questi paesi hanno capito che l ' invest imento in cultura 
è l 'unico che permetterà di ottenere un vantaggio 
compet i t ivo nelle relazioni tra economie sempre più 
indipendent i . In Italia è solo da pochi anni che bibl iotecari 
competent i ed entusiasti ed ammin is t ra tor i lungimirant i 
hanno concepito bibl ioteche moderne, che att irano 
centinaia di migl ia di bambin i e adult i pr ima estranei 
all 'esperienza della lettura: succede in vari paesi e città 
soprat tut to nel centro-nord d'Ital ia, ci piacerebbe che 
succedesse in tut to il paese. 

Una politica che faccia nascere l'interesse per il l ibro nei 
piccolissimi e poi lo alimenti costantemente è ormai una 
priorità nazionale. La si può concepire soltanto capendo 
che un sistema integrato per la lettura che ruoti attorno 
alla biblioteca pubblica è, in un paese moderno, un servizio 
di base del terri torio, come la scuola, l'ospedale o la 
distribuzione dell 'acqua. Sono le biblioteche che fanno 
nascere le librerie, che creano i clienti di domani per il l ibro, 
il cinema di qualità, il teatro, la musica, l'opera lirica. 
Per questo, come bibl iotecari , lanciamo un appello 
al governo, alle regioni , alle amminist raz ioni locali, 
agli edi tor i , ai l ibrai per una strategia comune che 
abbia al suo centro i luoghi della lettura: ne va del fu turo 
del nostro Paese. 

http://www.aib.it/aib/congr/c51/letturam.htm 



contratti co.co.co. e CO.CO.PRO. 

quali differenze? analisi e comnnenti 
piera f. colarusso 

Dal 24 o t tobre 2004 
la legge 30/2003 è 

entrata p ienamente 
in v igore per quanto 

r iguarda la 
t rasformazione dei 

cont ra t t i di 
col laborazione 

coordinata 
e cont inuat iva 
in cont ra t t i di 

col laborazione 
a progetto. 

È quindi oppor tuno 
tornare a osservare 

il nuovo mercato del 
lavoro dopo la 

r i forma dandone 
ove possibi le lo 

stato di at tuazione 

Walter Passerini sul Corriere della sera il 24 settembre segnalava le 
tre più r i levanti novità apportate dalla legge 30/2003: 

1) ingresso dei pr ivat i nel col locamento e nella intermediazione di 
personale, per la r i forma del settore al f ine di facil i tare l ' incontro 
della domanda e dell 'offerta di lavoro. 

Stato dei lavori: autorizzazioni ancora in corso per Agenzie del lavoro, 
già operativa per Università (pubbliche o private) e Fondazioni 
universitarie (di alta formazione riferita al mercato del lavoro) 

2) Borsa continua del lavoro: in corso di definizione gli standard; in 
sperimentazione in 4 o 5 regioni, ma ben lontana dal realizzarsi 

3) introduzione di nuove forme contrattuali più flessibili: a tale 
proposito però NldiL-CGlL dice che «il proliferare delle t ipologie 
contrattuali [...] ha prodotto nuove forme di esclusione sociale, la 
negazione di diritti e tutele sociali a quei lavoratori, soprattutto giovani, 
a cui vengono offerti lavori discontinui e precari, l imitandone perciò le 
aspettative professionali e personali, e che più di ogni altro sopportano 
il peso di una flessibilità non regolata che sconfina perciò nella 
precarietà lavorativa ed esistenziale». 

A conferma di ciò nella Conferenza di pr imavera dell'AIB dal t i to lo 
"Lavorare in bibl ioteca tra specif icità dei servizi e atipicità degli 
operator i ' ; Anagn i , 2-3 maggio 2003, Karen Precht (ALAI-CISL) diceva 
ri ferendosi al m o n d o delle bibl ioteche: «il fu turo è reso incerto dalla 
sempre più estesa precarizzazione del compar to , determinata 
dal l 'uso e abuso dell 'esternalizzazione, degli appalt i e dei subappal t i ; 
dal l 'uso ed abuso delle col laborazioni , e di un rapporto qualità/costi 
sempre più r ivolto al r ibasso, dove le RA., in un ottica di mero 
r isparmio, consentono l'esecuzione dei propr i appalt i da parte di 
f igure professional i a volte non adeguate o sottopagate». 
Anal izziamo dunque i cambiament i , reali o presunti e i loro effett i , 
dando una rapida occhiata ai contratt i cui si fa magg ior r icorso nel 
nostro ambi to : 

Contrat t i di col laborazione a proget to (Co.co.pro.) der ivant i dalle 
Co.co.co.: norme di r i fer imento legge 30/2003, decreto appl icat ivo 
276/2003 (artt.61-69) e circolare esplicativa 1/2004; art. 409 t i t . Ili del 
cod. di proc. civ., legge 335/95 e successive modi f iche della r i forma 
previdenziale; testo unico delle imposte dirette e legge 342/2000 
(assimilazione fiscale al lavoro dipendente). 
«I rapporti di Collaborazione coordinata e continuativa hanno 

rappresentato un grande elemento di flessibilità nel mercato del 
lavoro italiano consentendo a imprese ed enti pubblici di far fronte a 
molteplici esigenze con costi accettabili e procedure agili da gestire», 
dice Angelo Di Gioia [Co.Co.Co: nasce il lavoro a progetto, in: Legge 
Biagi: una riforma per il lavoro, a cura di Giacinto Favalli e Andrea 
Stanchi, Mi lano, Etas, 2003]. Cui però si può obiettare che 
l'accettabilità dei costi e l'agilità delle procedure è stata resa possibile 
da un mercato senza regole e senza contratti di tutela. 
Recentemente infatti (grazie anche alla nuova legge che lo consente) si 
va ancor più dif fondendo l'uso di proporre compensi sempre più bassi: 
40 centesimi di euro a scheda catalografica! e le cooperative di 
multiservizi (leggi: pulizie) si aggiudicano grossi appalti in biblioteche ... 
Dai dati Inps nel corso del 2002 relativi alla Gestione separata 
(L. 335/95) sono risultati iscritti quasi due mi l ioni e mezzo di 
col laborator i coordinat i e cont inuat iv i , non copert i da altre fo rme 
di previdenza [Di Gioia, op. cit.]. 

Ma questi t ipi di contratt i cont inueranno comunque ad esserci: 
secondo una st ima del NldiL-CGlL ci saranno ancora circa un mi l ione 
di col laborazioni coordinate e cont inuat ive, si escludono infatti dai 
contratt i a progetto: 

- le professioni intel lettuali che prevedono iscrizione ad albi 
professional i , 

- i col laborator i di società e di promozione sport iva, 

- i pensionati di vecchiaia, 
- gli ammin is t ra tor i di società, 

- i partecipanti a collegi e commiss ion i , 

- i col laborator i delle PA. (che fanno r i fer imento alT.U.della PA: dcr. 
Igs. 165/2000, art. 7, e dcr. Igs. 267/2000, art. 110 nelT.U. per gli 

EE.LL.), 

- i col laborator i esentati da specifici accordi 
aziendali tra impresa e sindacati , 

- g l i agenti e i rappresentant i di commerc io , 

- le col laborazioni occasionali . 

La circolare n. 1/2004: capo I par. 5 così 
recita: «La discipl ina che emerge dall 'art. 61 
(che regola le col laborazioni a progetto) è 
finalizzata a impedire l'utilizzo impropr io 
e f raudolento delle col laborazioni coordinate 
e cont inuat ive ... [tali rapport i ] dovranno 
necessariamente r icondursi a uno o più 
progett i specifici o p rogrammi di lavoro, 

0 fasi di essi, pena la loro t rasformazione 
in rapporto di lavoro subordinato a tempo 
indeterminato». 

Lo spir i to repressivo della r i fo rma, 
concretizzatosi nel decreto legislativo 
n. 276/2003 discipl inato dalla detta circolare, 
crea molte perplessità perché con la sua 
rigidità rischia di scoraggiare l'utilizzo dì tali 
f o rme di col laborazione con l'effetto di 
creare nuovi disoccupati e anche incentivare 
il r icorso al lavoro nero. Ma «vi sono norme 
che pr ima af fermano determinat i diritt i (ad 
es. art. 61 e ss.) e subito dopo dichiarano 
che quei dir i t t i possono essere rinunziati e 
transatt i in sede di certif icazione del 
rapporto» (art. 68 dal t i to lo signif icat ivo: 
Transazioni e rinunce!)[Mano Pezzi, 
/ contratti a progetto nella legge Biagi, 
alcuni dubbi interpretativi, «Online: rivista 
telematica di dir i t to del lavoro»], intendendo 
per certif icazione una «validazione 
anticipata della volontà delle parti 
interessate all 'uti l izzazione di una certa 
t ipologia contrattuale» (artt. 75-84 del 
decreto 276/2003). 

Ribadisce Pezzi: «Prescindendo da una 
valutazione di mer i to , per cui il decreto 
ogni vol ta che concede qualcosa, subito 
dopo si preoccupa di indicare come si possa 
el iminare quel qualcosa, c'è da osservare 
che la normat iva a tutela del lavoratore 
a progetto, tut t 'a l t ro che ampia e garantista, 
viene anche privata del requisito 
del l ' inderogabi l i tà in pejus [...] desta 
preoccupazione che diritt i elementari 
e cost i tuzionalmente garantit i (ma per 

1 subordinat i ) , come ad es. la retr ibuzione 
(art. 36 Cost.), possano essere oggetto 

di r inunce o transazioni, ad esempio: 
un contratto privo di corrispettivo 
(tramite la certificazione con rinuncia) che 
il collaboratore potrebbe essere indotto 
a sottoscrivere per un certo periodo [...] con la 
promessa di una successiva assunzione; in tal 
caso il lavoro a progetto potrebbe costituire 
un formidabi le periodo di prova gratuito». 
«Altro l imite nella definizione di rapport i 
di Co.co.pro. è aver legato la prestazione 
al r isultato ind ipendentemente dal t empo 
dedicato, ma nel rispetto del coord inamento 
con l'organizzazione del commit tente» 
e, vista la genericità del l 'art icolo sui 
compensi : «non c'è nessuna relazione fra 



prestazione e corrispett ivo». 

E così v ìa: ogni artìcolo della legge e del 
decreto dì attuazione meri terebbe un 

c o m m e n t o ! 

Le collaborazioni occasionali comprendono le 
coordinate e continuative «minime»: max. 30 
gg. nell'arco dì un anno solare sempre con lo 
stesso committente, con un compenso non 
superiore a 5 mila euro (obbligo di 
versamento all'lnps se sono realmente 
coordinate e continuative); il lavoratore agisce 
quindi in assenza di rischio economico, non è 
tenuto a rispettare un orario di lavoro preciso 
e la sua attività va intesa [...] come di 
supporto al raggiungimento di obiettivi 
momentanei del committente. Norma 
positiva che argina la totale discrezionalità 
che ha permesso in passato di attivare 
interminabil i collaborazioni occasionali. Le 
occasionali vere e proprie non sono soggette 
a contributi Inps. 

Prima di concludere questo excursus, meri ta 
qualche considerazione il capo 6. della 
circolare citata relativo alle tutele. Esordisce 
af fermando: «Tra gli scopi dichiarati dal 
Legislatore era espressamente indiv iduato 
l ' incremento delle tutele per i col laborator i 
[...] l'art. 66 appronta un sistema di tutele 
m i n i m o relativo a gravidanza, malatt ia e 
infor tunio stabi lendo che [...] il rapporto 
contrattuale r imane sospeso, senza 
erogazione del corr ispett ivo [...] per malatt ia 
e in for tunio, la sospensione non compor ta 
proroghe alla durata del contratto che si 
est ingue alla scadenza (previsione 
derogabi le dalle parti) mentre il commi t tente 
può recedere dal contratto se la 
sospensione si protrae oltre un sesto della 
durata prevista, o per più di t renta giorni per 
i contratt i di durata determinabi le (aggett ivo 
mol to equivoco che si presta a un utilizzo 
discrezionale del termine) . Commenta NIDiL-
CIGIL: «ammalars i , fare un f igl io e persino 
infortunarsi sono per il col laboratore perdita 
di reddi to, e nel caso di infor tunio sul lavoro 
si perde anche il lavoro!». 

Nel caso di gravidanza, oltre l ' idonea 
certif icazione scritta, la durata del rapporto 
viene prorogata di 180 g iorn i , modi f icabi le 
nel contrat to indiv iduale. 
Quel che risalta con maggior evidenza è 
il cont inuo r i fer imento alla contrattazione 
indiv iduale, ovv iamente sbilanciata fra le 
part i , in cui il datore di lavoro può inserire 
e far accettare deroghe alla stessa 
normat iva espressa dalla legge. 
Nel f ra t tempo però il contr ibuto Inps è 
passato dal 15% del compenso lordo (2003) 
al 17,80% nel 2004 e staremo a vedere cosa 
succederà nel pross imo fu turo . 
Ci sarebbe mol to ancora da dire, ma la 
t i rannia dello spazio costr inge a concludere 
con quel che Walter Passerini dice r iguardo 
alle «pericolose as immetr ie del mercato, 
che sono al l 'or ig ine di mol t i abusi e diritt i 
calpestati. [...] è indubbio che oggi t ropp i 
lavorator i , sul l 'altare della f lessibi l i tà, 
rischiano di diventare v i t t ime designate 
della precarietà». 

Prosegue dicendo: «Questa fascia di 
lavorator i , mi l ioni di persone, rappresenta 
anche paradossalmente, una fonte di 
concorrenza sleale nel mercato del lavoro 
tra le imprese, tra chi è t i tolare di diritt i e chi 
no, sulla base della fo rmula contrattuale del 
t ipo di rapporto di lavoro e non sul dir i t to 
di cittadinanza», dir i t to di cittadinanza che 
comprende «indennità di materni tà, di 
malatt ia, in for tunio, ma anche accesso 
al credi to, defiscalizzazione delle spese 
di produzione, previdenza e così v ìa. 
È inaccettabile per una società civile 
moderna assistere a una div is ione tra 
cittadini di serie A e di serie B [...] i dir i t t i 
sono tali ind ipendentemente dalla base 
contrattuale, ma in base alla cittadinanza». 
Questa ul t ima citazione è quella che 
magg io rmente tocca i punt i più dolent i 
della situazione: la disparità ingiusta e 
palese che si verif ica fra professionist i 
tutelat i e no, che vengono a lavorare f ianco 
a f ianco esercitando la stessa professione 

e che in alcuni casi induce a ritenere questi 
u l t imi di seconda categoria con conseguenti 
f rustrazioni per gli interessati. 
Ciò che pesa in magg ior misura, e qui parlo 
soprattut to dei g iovani , ma non solo 
pur t roppo, è la impossibi l i tà di fare progett i 
di v i ta , la diff icoltà di metter su casa, 
ottenere mutu i o anche un contratto d'aff i t to 
se non c'è chi garantisce per loro (vedi la 
rete parentale), oltre alla discont inuità del 
lavoro per cui lo stesso lavoratore 
a progetto v ive, soprattut to in questi 
moment i di crisi, in uno stato di incertezza 
per il fu turo (e non quel lo remoto, ma 
quel lo che sarà allo scadere del contratto). 
Con l ' impiego sempre più f requente e 
massiccio dell 'esternalizzazione parziale 
o totale di servizi, le bibl ioteche si t rovano 
a gestire gruppi sempre più consistenti 
di persone con varie t ipologie di contratt i 
che, propr io per il fatto di essere a termine, 
senza garanzie di cont inui tà e con 
retr ibuzioni per nulla corr ispondent i ai l ivell i 
professional i , possono produrre l'effetto di 
disinteresse per la qualità del lavoro offerto. 
«Questa legge è brutta e mal fatta, non tanto 
e non solo da un punto di vista politico 
generale, ma per tutto l ' impianto che è 
tecnicamente debolissimo [...] 
In un corpo normativo di ben 86 articoli [...] 
le t ipologie dei contratti si molt ipl icano, 
con difficoltà di scelta per le imprese» 
[M. Pezzi, op. cit.] le quali in maniera sempre 
più ricorrente impongono contratti di lavoro 
autonomo (a partita IVA) per la maggior parte 
non corrispondenti a un livello retributivo 
adeguato sì che, pur di non perdere 
l'occasione lavorativa, alcuni operatori 
lavorano in perdita sperando in un futuro 
migl iore! 

E3 p.colarusso@biblionova.it 

Ricordo di Franco Arganese 

Il 25 novembre scorso ci ha lasciato un grande 
bibl iotecario. Franco Arganese, direttore della Biblioteca 
provinciale di Brindisi . 
Siamo rimasti sgoment i e tutt i i bibl iotecari della Provincia 
di Brindisi ci sent iamo un po' orfani di un professionista 
che ha saputo dare certezza a SBN in Puglia in maniera 
au tonoma e senza l'ausilio dell 'Ente Regione. 
Grazie a Lui quasi tutt i i Comuni della Provincia sono 
collegati al Polo br indis ino, ma anche mol te bibl ioteche 
della Provincia di Taranto e di Lecce godono dei servizi 
SBN attraverso Brindisi . 

Franco entrò giovanissimo nell 'Amministrazione Provinciale 
nel 1972 e, da subito, venne assegnato alla Biblioteca dalla 
quale mai si allontanò. 
I suoi studi di base non potevano soddisfar lo in una realtà 
sempre in evoluzione e, così, riprese ì l ibri laureandosi 
br i l lantemente in f i losof ia con il mass imo dei vo t i , mentre 
aveva iniziato il diff ici le lavoro di catalogatore, pr ima e, 
successivamente, di responsabile di tutta da sezione 
catalogazione, in una realtà che in pochi anni era d ivenuta 
la istituzione più operat iva di tut to il Salento. 

La Biblioteca era il suo "amore', ' dopo la famig l ia , e la sua 
strada era segnata, infatt i , dopo il pensionamento del 
direttore, ne prese il posto, incent ivando l 'attività di ricerca 
e di studio e relazionando in vari convegni e curando vari 
corsi di b ib l io teconomia. 
Aveva creduto subito nelle potenzialità di SBN e si era 
battuto sempre per realizzare una rete completa ed 
efficiente coord inando il Sistema Bibl iotecario Provinciale 
quale responsabile del Polo br indis ino. 
Aveva partecipato attivamente alla elaborazione del Progetto 
di svi luppo del Servizio bibliotecario nazionale in Puglia 
mediante l'utilizzo delle risorse UMTS assegnate dallo Stato 
alla Regione Puglia. Un progetto, questo, che f inalmente 
Gambiera la f is ionomia delle biblioteche in Puglia con i Poli 
di Bari e di Foggia, ma specialmente con il Polo di Brindisi 
che collegherà oltre cento biblioteche anche delle altre due 
province salentine, quella di Lecce e diTaranto. 
Una breve, ma inesorabile malatt ia, lo ha to l to alla sua 
amat iss ima famigl ia ed a tut to il m o n d o bibl iotecario 
che da Lui avevano r icevuto tanto ma che, ancora, 
si aspettavano mol to . 

Angelo SanteTrisciuzzi 



speciale 
70' IFLA general 
conference 
and councii 

un bilancio in attivo 
maria Cristina di martino 
Chiude in at t ivo il b i lancio del la presenza 
i tal iana e, al suo in terno, di quel la del la no
stra associazione a Buenos Ai res: gl i event i 
organizzati - e con successo - , i contatt i sta
bil i t i o consol idat i sia con le associazioni 
professional i europee e internazional i che 
con esponent i degl i organi di gove rno IFLA, 
l 'accresciuta v is ibi l i tà professionale ital iana 
a l l ' in terno dei comi ta t i , la ver i f ica del l 'esi
stenza di un " g r u p p o di lavoro A IB/ IFLA" 
per la cond iv is ione , lo scambio e il t rasfer i 
m e n t o di esperienze sono altrettant i segnal i 
che la st rada che s t iamo percor rendo, a vo l 
te a piccol i passi , ma anche con qualche 
scatto, sia quel la g iusta. 
La 70' IFLA General Conference and Coun
ci i , pur nella var ietà e t rasversal i tà del le pro
poste in p r o g r a m m a , ha posto in p r i m o pia
no t e m i qual i lo sv i luppo di ugual i possib i l i 
tà di accesso alle r isorse in fo rmat ive e l ' in
fo rmaz ione educat iva c o m e leve del lo sv i 
luppo sociale ed economico del c i t tadino e 
delle c o m u n i t à . Un congresso che, per nu 
mero di par tec ipant i , ha superato le aspetta
t ive degl i organizzator i , con una ovv ia mas
siccia presenza di col leghi sudamer ican i , 
per i qual i ha rappresentato un 'occas ione 
professionale da non perdere, e con una 
buona rappresentanza di mo l t i ss imi paesi. 
Cer tamente, l 'organizzazione congressuale 
e la conseguente possibi l i tà di f ru iz ione de l 
le sessioni in p r o g r a m m a sono state cond i 
zionate dal decen t ramento logist ico d ist r i 
bui to t ra i due mega a lberghi e il m i t i co Tea
t ro Co lon , che ha ospi tato le due cer imon ie 
di apertura e ch iusura, le assemblee, una 

cornice di es t rema sugges t ione , m a con 
qualche p r o b l e m a di impiant is t ica . 
Le d i f f i co l tà di con tes to , r i t engo s iano s ta
te a f f ron ta te e supera te b r i l l a n t e m e n t e dal 
c o m i t a t o o rgan izza tore , nel le sue d ive rse 
ar t ico laz ion i e c o m p e t e n z e , con r igore p ro 
fess iona le , ma anche, e m i è s e m b r a t a una 
marc ia in p iù , con in te l l i gen te f less ib i l i tà , 
f a c e n d o avanzare senza p r o b l e m i la mac
china congressua le , con il suo c o m p l e s s o 
i m p i a n t o o rgan izza t ivo e i suo i r ig id i p ro 
toco l l i c o m u n i c a t i v i . 

Un cong resso e un ' IFLA, g i u s t a m e n t e de f i 
n i ta l 'ONU del le c o m u n i t à p ro fess iona l i , 
con i n o r d a m e r i c a n i e, sub i to d o p o , i n o r d 
e u r o p e i in pos iz ione d o m i n a n t e e per gl i 
a l t r i , q u i n d i anche per no i , la necessi tà di 
c o m p r e n d e r e uno st i le di l avo ro , che, in t a 
luni casi , non c o r r i s p o n d e a que l lo del 
con tes to p ro fess iona le di p roven ienza e di 
ab i t ua le r i f e r i m e n t o , c o m p r e n d e r e n o n 
per adeguars i p a s s i v a m e n t e , cer to , m a per 
conqu is ta re le chiavi di accesso ai cent r i 
reali d i dec is ione e di c o n t r o l l o . 
Essere present i nell ' IFLA, per l'Italia e per 
l'AIB, ovv iamen te non signi f ica partecipare 
solo agli a p p u n t a m e n t i congressual i , ma far 
convergere verso questo ob ie t t ivo una serie 
di azioni , in cui l 'Associazione può e deve 
svolgere un ruolo di catal izzatore di espe
rienze e p ropos te , ma che deve prevedere il 
co invo lg imen to di ent i e ist i tuzioni d iverse, 
pubbl iche e pr ivate. 

Occorre che l 'IFLA sia m a g g i o r m e n t e " p e r 
c e p i t a " c o m e cen t ro di eccel lenza del la 
p ro fess ione b ib l io tecar ia dag l i ent i e is t i tu 

z ioni nazional i e te r r i to r ia l i cui a f fe r iscono 
le b ib l io teche, per accrescere la v is ib i l i tà 
de l la nos t ra p r o f e s s i o n e e c o m u n i c a r e 
p r o g r a m m i s t ra teg ie e p rodo t t i i ta l iani -
q u e s t ' a n n o s o n o stat i so lo qua t t ro gl i in 
te rven t i i ta l iani present i in p r o g r a m m a - e 
che, q u i n d i , in a g g i u n t a a l l 'a t t iv i tà di p ro 
m o z i o n e e di sensib i l izzazione svo l ta da l -
l'AIB, i b ib l io tecar i i ta l iani si a t t i v ino m a g 
g i o r m e n t e presso i p rop r i en t i . 
M a occor re anche che la p ro fess ione i ta l ia
na sia m a g g i o r m e n t e presente nei d ivers i 
contes t i i n te rnaz iona l i , non so lo IFLA q u i n 
d i , c o g l i e n d o le d iverse o p p o r t u n i t à di ac
crescere la v is ib i l i tà i ta l iana: par tec ipaz io
ne al le partnership p roge t tua l i , a l l 'a t t iv i tà 
c o n v e g n i s t i c a , m a g g i o r e p resenza ne l 
l ' amb i to del le r iv is te di set tore. 
Per restare in a m b i t o IFLA, è ev idente che il 
congresso annua le rappresenta so lo una 
tappa di un percorso di lavoro che si sv i 
luppa per l ' intero anno e che prevede anche 
altr i a p p u n t a m e n t i . Lassociazione prevede, 
per tanto , di suppor ta re questo percorso an
che at t raverso l 'organizzazione di mee t ing 
degl i S tand ing Commi t tees , c o m e è stato 
fat to per lo S tand ing C o m m i t e e M L A lo 
scorso febbra io a Roma, con il dup l ice in
ten to di far conoscere il contesto profess io
nale i ta l iano ai m e m b r i dei comi ta t i stessi e 
di of f r i re ai profess ion is t i i tal iani l 'occasio
ne di conoscenza e di con f ron to . 

[S d imart ino@aib. i t 



appunti sui lavori del comitato 
IFLA FAIFE a buenos aires 
Igino poggiali 

LAIB ha per la p r i m a vo l ta un suo rappre 
sen tan te nel C o m i t a t o FAIFE che ha lo sco
po di p r o m u o v e r e le in iz ia t ive de l l ' IFLA sui 
t e m i del la l iber tà di accesso a l l ' i n f o r m a z i o 
ne e del la l ibertà di espress ione . S o n o 
ques t i on i che c o n t e n g o n o m o l t e del le ra
g ion i di essere del le b ib l io teche stesse e ci 
c o s t r i n g o n o a r i leggere senza p reg iud iz i 
ed ideo log ie il p ro f i l o e i f o n d a m e n t i del la 
nos t ra p ro fess ione . 

Il C o m i t a t o co l labora c o n m o l t e a l t re o r g a 
nizzazioni che nel m o n d o si o c c u p a n o di 
ques te t e m a t i c h e da var i pun t i d i v i s ta , 
b u o n a par te del le qua l i si s o n o raccol te in 
una a s s o c i a z i o n e d e n o m i n a t a IFEX 
(www.ifex . o r g ) nel cui s i to chi è in teres
sato a ques t i t e m i t rove rà i n f o r m a z i o n i e 
dat i in g rande q u a n t i t à . 
Le i n f o r m a z i o n i su l le at t iv i tà del C o m i t a t o 
FAIFE e sop ra t tu t t o le in iz ia t ive che nei 
p r o s s i m i mes i v e r r a n n o p r o m o s s e anche 
in Ital ia su ques t i t e m i s a r a n n o reper ib i l i 
su l s i t o a l l ' U R L h t t p : / / w w w . a i b . i t / 
a i b / c e n / i f l a / f a i f e . h t m . 
Latt iv i tà del Comi ta to si è d isp iegata a due 
l ivel l i : due sedute r i spe t t i vamente al l ' in iz io 
e alla f ine del Congresso e gest ione di a lcu
ni event i ne l l ' amb i to dei lavori del lo stesso. 
Per q u a n t o r i gua rda gl i event i si p o s s o n o 
vedere le re lazioni pubb l i ca te sul s i to del 
Congresso che sa ranno pres to in tegra te 
da que l le g i u n t e d o p o l ' inizio dei lavor i . Si 
t ra t ta del le sess ione n. 97 ded ica ta ad una 
at t iv i tà di s tud i incroc ia t i t ra FAIFE e la Se
z ione L ibrary His tory , sul le v i c e n d e toccate 
al le b ib l io teche negl i ann i del le d u r e d i t ta 
t u r e s u d a m e r i c a n e , e del la 153, sul la infor-
macy c o m e s t r u m e n t o per il s u p p o r t o a l 
l 'accesso i l l i m i t a t o a l l ' i n f o r m a z i o n e nei 
paesi in v ia di s v i l u p p o . 
I m e m b r i del FAIFE sono poi stati invi tat i a 
co l laborare ai lavor i del President Elect, 
A lex Byrne, che subent rerà a Kay Raseroka 
d o p o il Congresso di Oslo, e che ha scelto 

la parola Partnership c o m e s logan del suo 
m a n d a t o c o n f e r m a n d o una g rande con t i 
nui tà con l ' in tensi f icazione del l 'accento su l 
le funz ion i del le b ib l io teche c o m e suppor to 
ai processi di sv i l uppo e di a m p l i a m e n t o 
degl i spazi di l ibertà dei c i t tad in i . 
Un a l t ro e v e n t o i m p o r t a n t e è s ta to la pre
s e n t a z i o n e de l Theme Report 2004, 
h t t p : / / w w w . i f l a . o r g / f a i f e / r e p o r t / 
F A i F E - r e p o r t 2 0 04.htm, una del le due 
pubb l i caz ion i b ienna l i del C o m i t a t o ( l 'a l t ra 
è il World Report on Libraries and Intellec-
tual Freedom, g ià usci ta due vo l t e , r ispet t i 
v a m e n t e nel 2001 e nel 2003. 
Nella p r ima seduta del Comi ta to , tenuta il 
22 agosto , si è approvata l 'agenda dei lavo
ri in Buenos Ai res e ci si è sof fermat i soprat
tu t to sulle di f f icol tà f inanziar ie del Comi ta to 
al quale sono venute m e n o le r isorse del 
Governo danese che avevano de te rmina to 
per buona parte l 'avvio e il lancio del le pr i 
me att iv i tà. Non sono emerse soluzioni s i 
gni f icat ive, che non s iano l ' incremento del 
budget da parte del board del l ' IFLA. Si è de
ciso c o m u n q u e di con fe rmare il p iano stra
tegico approva to in marzo 2004 r icercando 
para l le lamente le r isorse per realizzarlo. 
Si è ino l t re esamina ta la re laz ione sul le 
r icerche di S tuar t H a m i l t o n , PhD f inanz ia to 
dal FAIFE, che in te rver rà anche in una 
del le sess ion i . 

Nella seconda seduta , tenuta il 29 agosto , è 
stata af f rontata in m o d o m o l t o veloce la 
presentazione del Peer Review, processo di 
va lu taz ione al quale p rogress ivamente ver
ranno sot toposte tut te le att iv i tà del l ' IFLA ed 
è stato consegnato un rappor to scri t to sul lo 
stato dei lavori di tale att iv i tà che cont iene 
anche un sef di raccomandaz ion i relat ive al
la m ig l io r focalizzazione de l l ' impegno del 
Comi ta to r ispetto agli obiet t iv i assegnat i . 
Si è a f f ron ta to po i lo s ta to dei lavor i di s te
sura del le Internet Guidelines che d o v r e b 
bero essere lo s t r u m e n t o per l 'a t tuaz ione 

di p r inc ìp i p r o c l a m a t i nell'IFLA Internet 
Manifesto a p p r o v a t o nel marzo 2002. Lo-
b ie t t i vo è di avere un draf t en t ro f e b b r a i o 
2005 e di p rocedere a l l ' app rovaz ione e al
la consegna al Board del l ' IFLA nel succes
s ivo m e e t i n g di marzo. 
Il m o m e n t o più teso del la seduta è stato 
quel lo de l l 'esame della lettera dei d issident i 
che avevano lot tato cont ro le v iolazioni dei 
dir i t t i uman i nel l 'Europa or ientale associati 
in una fondaz ione denomina ta People in 
needcon sede nella Repubbl ica Ceca. La let
tera r iguardava il r ich iamo al FAIFE a inter
ven i re cont ro le persecuzioni dei b ib l ioteca
ri ind ipendent i in Cuba.Tra i f i rmatar i Vaclav 
HaveI ed Elena Bonner. Al la seduta erano 
stati a m m e s s i anche rappresentant i dell 'As
sociazione A m i c i del le bibl ioteche cubane, 
w w w . f r i e n d s o f c u b a n l i b r a r i e s . e r g / . 
D o p o l ' i l lus t raz ione del la bozza di lettera d i 
r isposta del c h a i r m a n S tu rges si apre un 
a n i m a t o d iba t t i to al t e m i n e del qua le il Co
m i t a t o r ich iede la r i f o rmu laz ione del la let
tera sul la base del le prec isaz ioni r ichieste 
sia da l l 'assoc iaz ione suddet ta sia da var i 
m e m b r i del C o m i t a t o , t ra cui Mar ta Terry 
Gonzales, b ib l io tecar ia c u b a n a , m e m b r o 
del C o m i t a t o FAIFE. 

Sturges passa poi a i l lustrare il proget to di 
pre conference da teners i in occasione del 
Congresso di Oslo che verrà dedicato al te
ma Biblioteche e diritti umani e r icorda che 
il FAIFE è co invo l to nel W o r l d S u m m i t on In
f o r m a t i o n Society w w w . i t u . i n t / w s i s / che 
si conc luderà a Tunisi il 16-18 novembre 
2005. Dai suoi lavori ci si at tende una r idef i
nizione di mo l te pol i t iche relative alla l ibertà 
di accesso dei c i t tadini di ogn i paese al l ' in
fo rmaz ione sia c o m e consumato r i che c o m e 
produt to r i . Temi convergent i sono le que
st ioni del copyright, lo sv i luppo de l l ' indu
str ia cul turale, il sos tegno alle t raduz ion i . 

E poggial i@aib. i t 



document delivery and interlending 
assunta arte 

L'obiettivo p r inc ipa le del la Sezione è q u e l 
lo di es tendere e m i g l i o r a r e le p rocedu re 
di document delivery and interlending sia 
a l ivel lo naz iona le che in te rnaz iona le a t t ra
verso l 'ut i l izzo di n u o v e tecno log ie e i no l 
tre accrescere la cooperaz ione t ra b ib l io te 
che e document suppliers. 
La Sezione d i f fonde in fo rmaz ion i at t raverso 
un sito W e b , le newslet ter , comun icaz ion i 
alle conferenze IFLA, organizza w o r k s h o p s , 
una conferenza b iennale sul document de
livery ( ILDS I n t e r l e n d i n g & D o c u m e n t 
Supp ly In ternat ional Conference) e coopera 
con organizzazioni in ternazional i per p ro
gett i in mater ia di document delivery. 
Il p iano s t ra teg ico 2004-2005 p revede che 
r 'ob ie t t i vo p r i m a r i o del la sezione è que l l o 
di es tendere e m i g l i o r a r e la d is t r ibuz ione 
di d o c u m e n t i ed il p res t i to t ra b ib l io teche a 
l ivel lo naz iona le ed in ternaz iona le con l 'u
so di n u o v e t e c n o l o g i e e la cooperaz ione 
crescente f ra le b ib l io teche ed i f o r n i t o r i 
del d o c u m e n t i . 

Le att ivi tà del la Sezione suppor tano un cer
to n u m e r o di pr ior i tà professional i del l ' IFLA, 
in part icolare p r o m u o v e r e la cond iv is ione 
delle r isorse [promoting resource sharing). 
La Sezione segue le seguent i at t iv i tà: fo rn i re 
accesso alle in fo rmaz ion i ; sv i luppo della 
professional i tà in b ib l io teca; p r o m u o v e r e 
standard e l inee gu ida ; rappresentare le bi 
bl ioteche nel mar/ fefp/ace tecno log ico . 
La sezione con t ro l l a gl i sv i l upp i e fo rn isce 
le i n f o r m a z i o n i ai m e m b r i con un s i to W e b 
della sez ione, un bo l le t t i no semes t ra le , i 
p r o g r a m m i ai congress i IFLA, i p roge t t i co
opera t i v i , le organ izzaz ion i nazional i e in 
te rnaz iona l i . La sez ione ino l t re so rveg l i a il 
congresso b ienna le in te rnaz iona le su l la 
fo rn i tu ra d i d o c u m e n t i e pres t i to in te rb i 
b l io tecar io de l l ' IFLA (ILDS). 
Ecco gl i ob ie t t i v i in de t tag l io : 

1. Sv i l uppare un p iano di t rans iz ione per le 
at t iv i tà che p r e c e d e n t e m e n t e s o n o state 
f o r m a l m e n t e d iscusse da l l ' u f f ic io IFLA per 
il p rest i to in te rnaz iona le . 

2. Of f r i re occas ion i d i f o r m a z i o n e p e r m a 
nente agl i i n d i v i d u i che lavo rano nel c a m 
po del la f o r n i t u r a d i d o c u m e n t i e del p re
st i to in te rb ib l io tecar io . 

3. M o n i t o r a r e l 'ef fetto de l le r isorse e del le 
pubb l icaz ion i e le t t ron iche sul la f o r n i t u r a di 
d o c u m e n t i e sul p res t i to i n te rb ib l i o tecar io . 

4. P r o m u o v e r e le at t iv i tà del la sez ione t ra 
b ib l io teche a l ive l lo in te rnaz iona le . 
Prior i tà p ro fess iona l i : p r o m o z i o n e del la 
cond iv i s ione del le r isorse; s v i l u p p o del la 
p ro fess ione in b ib l i o teca ; p r o m o z i o n e di 
s tandard , l inee gu ida di r i f e r i m e n t o e del le 
buone prat iche. 

5. R ich iamare l 'a t tenzione dei paesi in v ia 
di sv i l uppo sui serviz i di f o r n i t u r a di d o c u 
ment i e pres t i to i n te rb ib l i o tecar io . 

Per q u a n t o r i gua rda la d iscuss ione del 
M i d w i n t e r M e e t i n g (19-20 f e b b r a i o 2004) , 
tenuta a M a d r i d in due sess ion i al la B ib l io 

teca naz iona le d i S p a g n a , è stata un ve ro 
successo sia per la presenza n u m e r o s a dei 
m e m b r i che per le m o d a l i t à in cu i si s o n o 
svo l t i i due i ncon t r i . I ven t i par tec ipant i 
h a n n o p resen ta to il Country Report su l le 
tendenze e nov i tà in mate r ia d i p res t i to in 
t e rb ib l i o teca r i o e document delivery nei 
p rop r i r ispet t iv i paesi d i appar tenenza . 
C o n s i d e r a n d o che m o l t a d o c u m e n t a z i o n e 
d i spon ib i l e sul s i to de l l ' IFLA re la t iva al la 
Sezione non è a g g i o r n a t a in t e m p o reale, 
r i t e n g o i m p o r t a n t e r i fe r i re a lcun i p u n t i 
sa l ient i . 

Circa l 'IFLA Voucher S c h e m e , s o n o e m e r s e 
a lcune idee per m i g l i o r a r e lo schema e 
rendere i vouche r p iù accessib i l i . A d e s e m 
p io , v e n d e r e a lcune scor te al le associaz io
n i ; m e m b r i IFLA che p o t r e b b e r o agi re co
m e agent i local i per r idur re le spese ban 
car ie; cercare sponsor . 
A t t u a l m e n t e non es is tono l inee gu ida per 
r ichieste ILL v ia posta e le t t ron ica . Lo S tan 
d i n g C o m m i t e e ha dec iso di invest i re il 
s u b - c o m m i t t e e per e labora re del le l inee 
gu ida che i n c l u d a n o sia l 'e-mai l sia il fax. 
Si è ino l t re dec iso di r i vedere e a g g i o r n a r e 
il Model Handbook for Interlending and 
Copying del 1991. 

Il conce t to di c o n d i v i s i o n e del le r isorse t ra 
b ib l io teche a t t raverso il p res t i to in te rb i 
b l io tecar io esiste da s e m p r e , m a so lo di 
recente si s o n o fo rma l i zza te p r o c e d u r e di 
cooperaz ìone . Il n u o v o m o t t o per le b ib l i o 
teche n o n è p iù " c o s t r u i r e c o l l e z i o n i " m a 
"s tab i l i r e connessioni ' . ' U n o de i p r o s s i m i 
t e m i de l l a c o n f e r e n z a i n t e r n a z i o n a l e 
de l l ' IFLA sul document delivery e interlen
ding sarà p r o p r i o Making library collection 
accessibile locally and woriwide. 

Lesplos ione della tecno log ia impl ica una r i
f lessione attenta sul d iscorso del copyr igh t . 
Uno dei punt i di d iscussione ne l l 'u l t imo in
cont ro del lo S tand ing Commi t tee del la Se
zione è scatur i to dal f e n o m e n o che in Ger
mania si è creato con il servizio offerto da 
SUBITO, un s is tema sv i luppato da un pro
get to p r o m o s s o dal Min is tero tedesco per la 
cu l tu ra e la r icerca. I servizi of fer t i da 
SUBITO erano indirizzati a quat t ro categor ie 
di utent i : b ib l ioteche, r icercator i , aziende, 
ent i pr ivat i . Dal 20 set tembre 2003 il servizio 
of ferto da SUBITO è stato sospeso nei con
f ront i di tut te le categor ie ad eccezione delle 
b ib l ioteche ed è at t ivo nel solo terr i tor io di 
l ingua tedesca, in attesa di def in i re un ac
cordo con le case edi t r ic i . La quest ione no
dale è che in German ia c'e' in atto una rifor
ma della legislazione sul copyr igh t e gl i edi 
tor i ten tano di inf luenzarne il processo. 
La s i tuaz ione del le b ib l io teche un ive rs i ta 
rie e di r icerca in m o l t i paesi del Terzo 
M o n d o è abbastanza d iversa da que l la dei 
paesi indust r ia l izzat i . La Sezione in terver rà 
con p roge t t i d i f o r m a z i o n e per ques t i pae
si e m o l t e is t i tuz ion i par tec ipant i al la Se
z ione o s p i t e r a n n o d i r e t t a m e n t e persona le 
nel le b ib l io teche di appar tenenza per co l 
m a r e il gap t ra sviluppo e sottosviluppo. 
A l t r o ob ie t t i vo in teressante sarà que l lo di 
real izzare una m a p p a t u r a del le b ib l io teche 
naz ional i e del le b ib l io teche di r icerca che 
h a n n o reso f ru ib i l e il p rop r i o p a t r i m o n i o 
b ib l i og ra f i co sul la rete e m o n i t o r a r e di 
conseguenza i serviz i di p res t i to e docu
ment delivery anche là d o v e non vi s o n o 
ca ta logh i on l ine . 

iS] arte@area.pz.cnr.it 



classification and indexing 
leda bultrini 
La Sezione Classif icat ion and Index ing si oc
cupa dei me tod i di accesso per sogget to al 
l ' in formazione ai d ivers i mater ia l i d o c u m e n 
tar i nei d ivers i s t rument i di mediaz ione e 
p r o m u o v e l 'e laborazione di s tandard per la 
creazione degl i s t rument i di indicizzazione e 
la loro u n i f o r m e appl icazione. 
A l l ' i n t e r n o de l lo S t a n d i n g C o m m i t t e e de l 
la Sezione o p e r a n o g r u p p i di l avo ro f i n a 
l izzati, la cui a t t iv i tà cos t i tu isce l ' i m p e g n o 
p reva len te dei de legat i nel co rso del le 
g i o r n a t e del Cong resso , accanto ai t r a d i 
z ional i i ncon t r i p lenar i di aper tu ra e ch iu 
s u r a , che anche q u e s t ' a n n o h a n n o r iserva
to u n o spazio s ign i f i ca t i vo a l l 'o rganizzaz io
ne deg l i i ncon t r i f u t u r i , di Os lo , che per la 
sez ione Class i f icat ion and Index ing sarà 
ded ica to p r e v a l e n t e m e n t e ad una r i f les
s ione sug l i s t a n d a r d , e di Seul . 
Il più " a n t i c o " dei g rupp i di lavoro è quel lo 
che sta s t i lando le l inee gu ida per la realiz
zazione di tesaur i mu l t i l i ngue. Il suo lavoro 
è p ross imo alla conc lus ione. In occasione 
degl i incontr i di Buenos Ai res il suo coord i 

natore, l 'o landese Gerhard Riesthuis, ha co
mun ica to l ' imminen te messa a d isposiz ione 
della bozza f inale del lavoro per le osserva
zioni e per i cont r ibu t i di quant i vo r ranno ar
r icchire l ' esempl i f i caz ione p r o p o s t a con 
esempi proven ient i dal le l ingue al m o m e n 
to non rappresentate. 

Dal lo sco rso a n n o è o p e r a t i v o anche un 
g r u p p o di lavoro per la creaz ione di una 
clearinghouse v i r tua le deg l i s t r u m e n t i di 
accesso per sogge t to d i spon ib i l i in rete, 
c o o r d i n a t o da l lo s ta tun i tense Dav id M i l l e r 
Il l avoro segue una p r i m a r i cogn iz ione p i 
lota e f fe t tuata negl i ann i scors i e sta svo l 
g e n d o un a p p r o f o n d i m e n t o p r e l i m i n a r e 
deg l i s t r u m e n t i e dei format da ut i l izzare 
per la raccol ta dei da t i . 
Fra i g r u p p i di n u o v a cos t i tuz ione ha pre
senta to i p r i m i r isu l ta t i de l l 'a t t i v i tà svo l ta 
nel co rso del 2004 que l l o c o o r d i n a t o da 
M a r t i n Kunz, de l la Deutsche B ib l io thek , 
che ha lo scopo di e labora re dei requ is i t i 
m i n i m i d i ind ic izzazione seman t i ca per le 
b ib l i og ra f i e naz ional i e la p r o d u z i o n e del le 

agenzie b ib l iog ra f i che in genera le . 
A cura del la Sezione Classi f icat ion and In
dex ing ha avu to l u o g o , g iovedì 26, un Open 
programm sul t e m a Implementation and 
adaptation of globai toois for subject ac
cess to locai needs, che ha v is to , fra le al t re, 
la par tec ipazione del la Bibl ioteca nazionale 
centrale di Firenze, con un in tervento dal t i 
t o lo Subject indexing between Internatio
nal standards and locai contexts: the Italian 
case ( h t t p : / / w w w . i f l a . o r g / I V / i f l a 7 0 
/prog04.htm) con il qua le è stato presen
ta to il " s i s tema nuovo Soggettarlo", come è 
e m e r s o dal p roget to di r i n n o v a m e n t o del 
Soggettano avv ia to nel 2000. La relazione 
ha susci tato notevo le interesse in part icola
re per la coerenza concet tuale e l 'or ig inal i tà 
del lo s t r u m e n t o p ropos to , a f ron te di una 
tendenza d i f fusa, e tes t imon ia ta dagl i inter
vent i svedese e mess icano, a recepire piut
tos to acr i t icamente s t rumen t i preesis tent i , 
p r i m o f ra tut t i le Library of Congress Sub
ject Headings. 
}3 ledabul@katamaiLcom 

rare books and manuscrìpts 
lulsa buson 
La Sect ion Rare Books and M a n u s c r i p t s fa 
par te del la V. D iv is ione del le Col lez ion i e 
Serv iz i . Essa c o m p r e n d e 125 m e m b r i di 36 
d ive rs i paesi . Uno S t a n d i n g C o m m i t t e e 
f o r m a t o da circa 25 m e m b r i si r iun isce a n 
n u a l m e n t e du ran te il cong resso IFLA (2 
m e m b r i i ta l iani a t tua lmen te ) con una ab i 
tua le presenza di a l m e n o \'80% dei c o m 
p o n e n t i . V iene s t a m p a t a una b rochure de l 
la sezione che ne espl ica i t ra t t i sa l ien t i . 
Scopo della sezione è que l lo di rappresen
tare un Forum di d iscussione e scamb io di 
in formaz ion i su t e m i di part icolare interesse 
per i b ib l iotecar i del l ibro ant ico e del le co l 
lezioni special i di tut t i i t ip i di b ib l io teche, in 
clusa la col lezione, la conservazione, la d ig i 
tal izzazione, il cont ro l lo b ib l iograf ico e l 'uso 
di tal i mater ia l i , la gest ione e il marke t ing 
dei d ipar t iment i del le col lezioni special i . 
Ob ie t t i v i genera l i de l la sezione s o n o : sv i 
l uppare s t a n d a r d in te rnaz iona l i e p u b b l i 
care reper to r i e b ib l i og ra f ie n e l l ' a m b i t o dei 
l ibr i ant ich i e m a n o s c r i t t i ; p r o m u o v e r e la 
c o m p r e n s i o n e del s ign i f i ca to dei l ibr i an t i 
chi e manosc r i t t i per la r icerca sc ient i f ica e 
come parte de l l ' e red i tà del la c i v i l tà , in un 
con tes to in te rnaz iona le . 
A p r o p o s i t o di s tanda rd qua lche m e s e fa 
s o n o state pubb l i ca te le Guidelines for 
exhibitlon Ioans che da a g o s t o 2004 s o n o 
state t rado t te in i ta l iano a cura del la C o m 
m i s s i o n e L ibro ant ico e co l lez ione specia l i 
A IB ( w w w . i f l a . o r g / V I I / s l 8 / p u b s / 
G u i d e l i n e s E x h i b i t i o n L o a n s - i t . p d f ) . 
Per u l te r io r i i n f o r m a z i o n i , nov i tà e reso
con t i sul la Sez ione, cons ig l i o di leggere la 
news le t te r semest ra le il cu i u l t i m o n u m e 
ro è a t t u a l m e n t e alla pag ina : h t t p : / / 

w w w . i f l a . o r g / V I I / s l 8 / p u b s / R a r e n e w 
s l e t t e r - J u l y 0 4 . p d f . 
Duran te la O p e n Sess ion , m o m e n t o u f f i 
ciale p u b b l i c o del C o n v e g n o annua le , è 
stato t ra t ta to il t e m a del la M i g r a z i o n e e r i 
un i f i caz ione (v i r tuale) de l le co l lez ion i . 
I test i c o m p l e t i nel le var ie l ingue uf f ic ial i 
IFLA si t r o v a n o alla pag ina : 
www. i f l a . o r g / I V / i f l a 7 0 / p r o g 0 4 . h t m 
Gli a r g o m e n t i t ra t ta t i s o n o s ta t i : 

- Il v i a g g i o di una " C r o n i c a " dal n u o v o 
m o n d o al vecch io e v i ceve rsa : YHistoria 
General del Perù di M a r t i n de M u r u a nel 
J.Paul Get ty M u s e u m , i n te rven to d i Barba
ra A n d e r s o n (Get ty Research Ins t i tu te , Los 
A n g e l e s , USA) : e s e m p i o di un r e i m p a t r i o 
f is ico di un m a n o s c r i t t o d o p o i n n u m e r e v o 
li v i c i ss i t ud in i . 

- Novum Regestum. Il ca ta logo un ico dei 
l ibr i a s t a m p a dal 15° al 19° seco lo del le b i 
b l i o teche l a t i n o - a m e r i c a n e , s p a g n o l e e 
p o r t o g h e s i , i n te rven to di Mar ia Cr is t ina 
Gu i l lén B e r m e j o (B ib l io teca nazionale di 
S p a g n a , M a d r i d , Spagna) : p resentaz ione 
del la seconda fase del p roge t to AB IN IA 
che ebbe o r i g ine nel 1989 con il c o o r d i n a 
m e n t o del la B ib l io teca nazionale di M a 
d r i d , al lo scopo di creare un ca ta logo su 
CD-ROM (usci to nel 1995) del le opere a 
s t a m p a del 15°-19° seco lo present i nel le 
b ib l io teche l a t i no -amer i cane , s p a g n o l e e 
p o r t o g h e s i . La II fase del p roge t to ha c o n 
do t to al la real izzazione di un da tabase ac
cess ib i le dal 2002 su In ternet che c o m 
p rende o ra i record re lat iv i a circa 10.000 
ed iz ion i pubb l i ca te p r i m a del 1850. 

- Le col lezioni manoscr i t te europee: la col le
zione di A lexander v o n H u m b o l d t a Ber l ino, 

un esempio di migraz ione, separazione e r i 
uni f icazione. Questo interessante in tervento 
di Jut ta Weber (Bibl ioteca di Stato e della 
cu l tura prussiana di Ber l ino, Germania) , at
t raverso la stor ia della col lezione di A lexan
der v o n H u m b o l d t (1769-1859) con le sue 
compl ica te e innumerevo l i v ic iss i tudin i di 
separazione e r iuni f icazione, vuo le porre dei 
quesi t i a p ropos i to del la sicurezza della con
servazione dei manoscr i t t i in luoghi che non 
sono quel l i or ig inal i di appartenenza e di cui 
spesso non conosc iamo n e m m e n o l'esi
stenza. Lautr ice chiede al m o n d o delle bi 
bl ioteche di cooperare in m o d o da ot tenere 
la r iuni f icazione delle col lezioni d isperse 
non dal pun to di vista f is ico ma vir tuale at
t raverso la catalogazione in database co
operat iv i o ne twork così che ogn i paese 
possa essere a conoscenza del lo stato del la 
propr ia eredità cul turale. 

- Il da tabase World of the Islamic Manu
scripts: un p re requ is i to per scr ivere la s to
ria de l la scienza is lamica s e c o n d o il p u n t o 
d i v is ta d i A b d u I Hosse in Haer i , i n te rven to 
d i Ehsano l lah Shok ro l l ah i (B ib l io teca del 
Par lamento de l l ' I ran ,Teheran) : v i sono cir
ca 3 m i l i o n i di manosc r i t t i arabi nel m o n 
do , in g ran parte non cata logat i o cata lo
gat i in m o d o e r roneo . La Bib l io teca del 
Par lamento d iTeheran e il Cent ro musea le 
e di d o c u m e n t a z i o n e de l l ' I ran cu rano l 'un i 
co pe r iod i co in Iran per la r icerca sui m a 
noscr i t t i i s lamic i e h a n n o da to v i ta ad un 
da tabase di ca ta logaz ione dei manoscr i t t i 
a l lo scopo di r iscr ivere con esattezza la 
s tor ia del la scienza araba. 

- Il manoscr i t to e Internet: r impat r io digi tale 
del l 'eredi tà cul tura le, in tervento di Ivan Bo-



serup (Bibl ioteca reale, Copenaghen , Dani
marca): v e n g o n o descri t t i t re casi recenti in 
cui il r impat r io e la r icontestual izzazione di 
manosc r i t t i e co l lez ion i di manosc r i t t i 
dispersi sono stati realizzati med ian te la co l 
laborazione internazionale e l 'uso delle tec
nologie di Internet c o m e segui to o al ternat i 
va del r impat r io f is ico. 
Si tratta del cata logo automat izzato del la 
col lez ione A rnamagnaéan di manosc r i t t i 
islandesi medieva l i d iv isa tra l ' Islanda e la 
Danimarca (www.ku .dk/ami/ e www.am. 
h i . i s ) ; del la digital izzazione del manoscr i t 
to Codex Holmiensis C32 contenente il più 
ant ico cod ice g i u r i d i c o danese (1241) 
(www.kb.dk/elib/mss/holm) e inf ine del la 
costruzione del si to W e b " G u a m a n Poma de 
Aya la " dedicato a un testo co lonia le del 
1616 (www.kb.dk/elib/mss/poma). 
Le due r i un ion i de l lo S t a n d i n g C o m m i t t e e 
e a lcune r i un ion i di s o t t o g r u p p i ad hoc 
hanno t ra t ta to i seguen t i t e m i : news le t te r 

( f inal is ta per il p r e m i o per la m i g l i o r n e w s 
letter IFLA e piazzatasi al la f ine al s e c o n d o 
pos to ) ; l ista di l ink a organ izzaz ion i e p ro 
get t i i n te rnaz iona l i da pubb l i ca re sul W e b ; 
p re -con fe rence di Os lo che ver te rà sul la 
Ges t i one e c o n s e r v a z i o n e r e s p o n s a b i l e 
del la p rop r ie tà cu l tu ra le , in par t ico lare se
c o n d o i t e m i de l la r iun i f i caz ione d ig i ta le 
del le co l lez ion i , la s icurezza, le ques t i on i 
legal i e le re laz ioni f ra le i s t i tuz ion i ; p r o 
g r a m m a di Os lo , IFLA 2005. Ci si c o n c e n 
t rerà m a g g i o r m e n t e su l le co l lez ion i spe
cial i del X X seco lo dal p u n t o d i v is ta del le 
s v i l u p p o e ges t i one del le co l lez ion i ; r i pen 
s a m e n t o dei p ian i s t ra teg ic i del la Sezione. 
Per curare meg l io e con più at tenzione alcu
ni punt i nodal i sono stati creati a lcuni sot to
g rupp i di lavoro al f ine di lavorare sui se
guent i t e m i pubb l i candone i r isul tat i ; la ca
ta logaz ione re t rospet t i va nei var i paesi , 
(g ruppo mis to tedesco e danese); att ivi tà di 
digital izzazione e di best practice (g ruppo 

amer icano, tedesco, danese, i ta l iano); data
base già esistenti che raccolgano i f r a m 
ment i di manoscr i t t i (segretar io con col la
borazione tedesca); proget t i per la r iuni f ica
zione delle col lezioni med ian te la cataloga
zione internazionale (Paul Getty Insti tute). 
A l t re a t t iv i tà di i m m e d i a t o interesse s o n o : 
la s t a m p a di v o l u m i di A B H B [Annual Bi-
bliography of the history of the printed 
bool<s and libraries); a t tenz ione al la rev i 
s ione ora in co rso di ISBD/A. 
Da par te i ta l iana è stata avanzata la r ichie
sta per un i ncon t ro cos idde t to di m i d - t e r m 
in p r i m a v e r a , p o s s i b i l m e n t e in I ta l ia, a cui 
a f f iancare un s e m i n a r i o di p resentaz ione 
più cap i l la re e ravv ic ina ta del la Sezione, in 
un paese che poss iede una del le pe rcen
tua l i p iù alte di m a n o s c r i t t i , l ibr i ant ich i e 
di p reg io . 

3 luisa.buson@unipd. i t 

management of library associations 
marco cupellaro 

La sezione sul M a n a g e m e n t of L ibrary As
sociat ions si è cost i tu i ta f o r m a l m e n t e dal 
2003, c o m e prosecuzione ed evoluz ione for
male di un preesistente g r u p p o di lavoro 
(RoundTable on M a n a g e m e n t of L ibrary As
sociat ions), ed è d u n q u e c o m e tale al suo 
p r imo m a n d a t o , che scadrà nel 2007. A lcun i 
dei suoi m e m b r i facevano parte del la sud 
detta RoundTable , e il loro m a n d a t o scadrà 
nel 2005 (verranno sost i tu i t i dai p r im i non 
eletti del 2003). LAIB è presente in questo 
g ruppo at t raverso Andrea Paoli, al t e m p o 
della sua n o m i n a segretar io nazionale de l 
l'AIB. Ne l l 'u l t ima r iun ione, assente Paoli, l 'u
nico i ta l iano presente era il sot toscr i t to, con 

10 status d i "osserva to re" (che dà la poss ib i 
lità di fare d o m a n d e od osservazioni ma 
non di partecipare alla decis ioni) . 

La sezione svo lge un ruo lo e s t r e m a m e n t e 
par t ico lare a l l ' i n te rno de l l ' IFLA, s u p p o r 
tando gl i o rgan i po l i t ic i del la federaz ione 
come consu len te , e al t e m p o stesso f u n 
gendo da " c e r n i e r a " t ra l 'IFLA e le asso
ciazioni naz iona l i , nel favo r i re la real izza
zione a l ive l lo naz iona le deg l i ob ie t t i v i 
s t rategic i de l l ' IFLA e l ' advocacy sui g rand i 
temi di po l i t ica d e l l ' i n f o r m a z i o n e . 

11 suo ruolo di fat to è d u n q u e quel lo di un 
organ ismo consu l t i vo che ha un ruo lo i m 
portante ai f in i del l 'anal is i di fat t ib i l i tà sul 
piano manager ia le del le decis ioni pol i t iche 
e della fo rmaz ione del consenso. Ne fanno 
parte esponent i del la " b u r o c r a z i a " del le as
soc iaz ion i , sop ra t tu t t o d i re t to r i / segre ta r i , 
con qualche presidente. Specchio fedele 
deWestablishment IFLA, il comi ta to vede 
inev i tab i lmente sovrarappresentata la cu l tu 
ra anglosassone, e soprat tu t to le associazio
ni amer icane e scandinave, con qualche ov
via eccezione (un f rancese, uno spagno lo , 
un russo, un i ta l iano, un 'u ruguayana) . 
Lu l t ima r i un ione del g r u p p o p r i m a di Bue

nos A i res si era svo l ta a Roma a f e b b r a i o 
2004, osp i ta ta dal l 'AIB in co l l abo raz ione 
con la B ib l io teca naz iona le cent ra le di Ro
m a . In aper tu ra del la sess ione di Buenos 
A i res il p res iden te Chr is t ina S t e n b e r g ha 
p u b b l i c a m e n t e r ingraz ia to l ' I tal ia per l 'o
sp i ta l i tà . A Buenos A i res il g r u p p o si è r i 
un i to due vo l te ; la seconda a rangh i r idot 
t i , po iché sabato p o m e r i g g i o m o l t i e rano 
part i t i o e rano in par tenza. 
Il p r i m o m o m e n t o r i levante del g r u p p o è 
s tato que l lo di e leggere il suo n u o v o presi 
den te , che succede in quest i g io rn i a Chr i 
s t ine S t e r n b e r g , d imessas i perché ha la
sciato la p ropr ia pos iz ione nel l 'associaz io
ne b ib l io tecar ia svedese. Cand ida to un ico 
alla success ione, su p ropos ta s ta tun i tense , 
e c o n s e g u e n t e m e n t e e le t to , è s tato Keith 
Fiels, Di rector del l 'ALA, che in q u a n t o n u o 
vo pres idente d o v r e b b e par tec ipare anche 
alle r iun ion i del Board IFLA (non è ancora 
certo che la con t inuaz ione del la prassi in i 
ziata con la S te rnberg v e n g a accettata dal 
Board , anche se il g r u p p o ha chiesto con 
m o l t a conv inz ione che ciò accada). 
La sez ione è s e m p r e più c o n s a p e v o l e de l 
la p rop r i a i m p o r t a n z a , di fa t to , nel la po l i t i 
ca del l ' IFLA. Questa consapevo lezza è atte
stata da m o l t i al tr i fa t t i , a vo l te apparen te 
m e n t e p icco l i . 

Nel la r i un ione di R o m a , ad e s e m p i o , la se
z ione aveva de f in i to il n u o v o m o d e l l o di 
q u o t e assoc ia t ive , che è s ta to po i a p p r o v a 
to a Buenos A i res dal le assoc iaz ion i p r i m a 
a t t raverso il " p o s t a i ba l l o t t " po i in sede di 
Counc i i . Bene, in sede di a p p r o v a z i o n e del 
ve rba le del la r i un ione di Roma è s ta to 
ch iesto d i e s p r i m e r e con m a g g i o r forza 
il carat tere d i r a c c o m a n d a z i o n e ( d u n q u e 
con s ign i f i ca to a l m e n o in par te po l i t i co ) , e 
n o n di s e m p l i c e p r o p o s t a ( m e r a m e n t e 
tecn ica) del la sez ione al Board che l 'ha po i 

p resenta ta al Counc i i . 
Dal l 'a l t ro lato un g r u p p o c o m e q u e s t o è, 
e f fe t t i vamen te , in g r a d o di t r a s f o r m a r e , a 
vo l te , dec is ion i f o r m a l m e n t e tecn iche in 
fat t i p o l i t i c a m e n t e r i levant i . 
La sezione M L A svo lge anche un ruo lo i m 
por tan te nel la de f in iz ione dei c o n t e n u t i d i 
na tu ra p iù s q u i s i t a m e n t e " p o l i t i c a " a l l ' i n 
t e r n o del p r o g r a m m a de l le con fe renze 
IFLA. Sua è stata infat t i la p roge t taz ione 
sc ient i f ica del le d u e sess ion i suW'advocacy 
n e l l ' a m b i t o del la con fe renza . Ino l t re rap
presenta una c o m p o n e n t e r i levante a l l ' i n 
t e r n o del la sess ione di brainstorming su l 
le s t ra teg ie IFLA del 24 a g o s t o , coo rd ina ta 
dal president elect de l l ' IFLA A lex Byrne , 
cui ha par tec ipa to quas i un cen t ina io di 
pe rsone t ra p res ident i ed ex p res iden t i , d i 
re t tor i /segretar i di associaz ioni e m e m b r i 
d i a l t r i sezioni IFLA. 

Ne l l ' ambi to del le due r iun ion i sono anche 
state esaminate le pr ior i tà operat ive r ispetto 
al p iano strategico 2004-2005 della sezione 
(vedi www. i f l a . o r g / V I I / s4 0 / s m l a . h tm) . 
Tra i var i obiet t iv i strategici sono cons idera
t i pr ior i tar i l'I ( p romuovere l 'attuazione del
le pol i t iche IFLA at t raverso le associazioni 
nazionali) e il 3 (spingere le associazioni a 
svolgere un ruo lo di advocacy sui t e m i di 
pol i t ica e l ibertà de l l ' in formazione) . Al l ' in ter
no de l l ' I le azioni pr ior i tar ie r iguardano l'af-
f i a n c a m e n t o del le s t ru t tu re di g o v e r n o 
del l ' IFLA sui t e m i pol i t ic i e sulle att iv i tà di 
lobbying g lobal i del l ' IFLA stessa). A l l ' in ter 
no de l l 'ob ie t t ivo 3 l 'azione chiave è cons ide
rata quel la di rapportars i al comi ta to FAIFE 
e a quel lo su t e m i legislat ivi e di copyr igh t 
a l l ' in terno del l ' IFLA. 

Gran par te del la d iscuss ione del la p r i m a 
r i u n i o n e si è concen t ra ta sul la necessi tà di 
de f in i re , in conseguenza del n u o v o m o d e l 
lo di de f in iz ione del le q u o t e di associazio-



ne a i r iFLA per le assoc iaz ion i , un p ro 
g r a m m a di s v i l u p p o del le assoc iaz ion i nei 
paesi in v ia di s v i l u p p o , e in par t ico lare in 
que i paesi d o v e anche la q u o t a d i p r i m a fa 
scia (300 do l la r i l 'anno) è t r o p p o e levata 
per le r isorse del le local i assoc iaz ion i . Da l 
la d iscuss ione s o n o emers i sop ra t tu t to r i 
c h i a m i al p r a g m a t i s m o e al la necessi tà di 
par t i re da un 'ana l is i d i re t ta dei b i sogn i 
real i de l le assoc iaz ion i che d o v r e b b e r o be
nef ic iare del p r o g r a m m a G L A D (Global Li
b ra ry Assoc ia t i on D e v e l o p m e n t P r o g r a m ) . 
Dal lavoro di un g r u p p o più r istretto (cui si 
erano in iz ia lmente candidate 10 persone, 
ma di cui hanno poi f in i to par far parte - e 
anche questo è s igni f icat ivo - 3 amer ican i , 
un canadese, un inglese e una delegata di 
Barbados) è emersa una scaletta che ev i 
denzia - in es t rema sintesi - le parole chiave 
del la sostenib i l i tà , del lo sv i luppo di abi l i tà di 
leadership e competenze manager ia l i nelle 
associazioni target, e de l l ' impor tanza delle 
associazioni dei paesi sv i luppat i . 
N e l l ' a m b i t o del le due r i un ion i si è accen
nato t ra l 'a l t ro anche al lavoro di advocacy 
necessar io sia a l ive l lo g loba le (da parte 
del l ' IFLA) che nazionale, per assicurare v is i 
bi l i tà alle b ib l ioteche in vista del W o r l d S u m 

mi t on In fo rmat ion Society che si svolgerà a 
Tunisi nel 2005. La delegata f in landese ha 
presentato t ra l 'altro il p r o g r a m m a di un 
evento a l ivel lo nazionale [Libraries for acti-
ve citizenship. Global perspectives) che si 
sarebbe svol to il 13 set tembre in Fin landia, 
c o m e esemp io del t ipo di lavoro di advo
cacy che le associazioni nazional i sono chia
mate a svo lgere, even tua lmen te ch iedendo 
il suppor to del l ' IFLA - che ha annunc ia to 
p ropr io in quest i g iorn i di aver incar icato 
una consu lente di svolgere il lavoro di lobb
ying per il W o r l d S u m m i t . 
Il re ferente del n e o n a t o g r u p p o IFLA sui 
N e w Profess ionaIs ( tema cui l ' IFLA sta de
d i c a n d o un 'a t tenz ione crescente , e che sa
rà p r o b a b i l m e n t e p iù f o r t e m e n t e rappre 
sen ta to a Oslo 2005) ha r i fer i to del le a t t i v i 
tà in co rso in ques to g r u p p o . 
La de legata aus t ra l iana ha in f ine p resen ta 
to il p roge t to o rgan izza t ivo del la p r o s s i m a 
r i un ione del la sez ione M L A , che si svo lge
rà a Canber ra , in A u s t r a l i a , nei g io rn i 3-5 
f e b b r a i o 2005, osp i ta ta da l l 'assoc iaz ione 
aus t ra l iana . 

M cupellaro@aib.i t 

government information 
and officiai publications 
darlo d'alessandro 

La C o m m i s s i o n e dà il b e n v e n u t o a Irja Pel-
t o n e n del GIOPS ( G o v e r n m e n t I n f o r m a 
t i o n and Off ic iai Publ ica t ions) ed e s p r i m e 
la speranza che anche i de legat i del la se
z ione Par l iamenta r ian L ibrar ians possano 
par tec ipare ai lavor i di ques ta C o m m i s s i o 
ne. Il C o m i t a t o ha r iv is to i p roge t t i s o m 
mar i f o r n i t i da Nancy Bol t e lo sc r iven te . 
Circa i t e m p i per l 'e laboraz ione del la p r i 
m a bozza di l i nee-gu ida , la C o m m i s s i o n e 
c o n c o r d a sul la scalet ta per l 'avv io del p ro 
get to e di p resentare i lavor i de l le sezioni a 
Nancy Bol t en t ro il 15 g e n n a i o 2005. 
La C o m m i s s i o n e , d o p o aver analizzato i pro
gett i di l inee gu ida IFLA prodot t i da altri 
g r u p p i , concorda di vo ler preparare un do
c u m e n t o che non sia det tagl iato c o m e que l 
lo del le Public Library Guidelines (115 pag i 
ne) né breve c o m e quel lo del f\/lanifesto del
le biblioteche scolastiche, ma piut tosto cer
cherà di e laborare un d o c u m e n t o che r ientr i 
nei l imi t i del le l inee gu ida del la sezione Ser
vices t o Y o u n g A d u l t o delle School Library. 
Si c o n c o r d a che il p r i m o c o m p i t o è que l l o 
di de f in i re i des t ina tar i de l le l inee g u i d a . Di 
segu i to una p r i m a de f in iz ione : «Viene de f i 
n i ta " G o v e r n m e n t L i b r a r y " q u a l u n q u e b i 
b l io teca is t i tu i ta da un ente di g o v e r n o 
(Stato , Reg ione, Prov inc ia , C o m u n e ) che 
ha c o m e re ferente pr inc ipa le l 'ente da cui 
d i p e n d e sebbene l 'at tuale bac ino di utenza 
sia ben p iù a m p i o d i que l l o is t i tuz ionale». 
S e c o n d o ques ta de f in iz ione una b ib l io teca 
pubb l i ca o di ente cu l tu ra le e di r icerca is t i 
tu i ta da un ente g o v e r n a t i v o che fo rn isce 
i n f o r m a z i o n i sia a l l 'en te per cu i lavora sia 

a l l 'u tenza pubb l i ca n o n d o v r e b b e essere 
de f in i ta Government library po iché la sua 
utenza p r i m a r i a r i su l te rebbe essere que l la 
pubb l i ca o de l l ' i s t i tuz ione accademica . In 
o g n i caso, le Government libraries posso
no esistere a l ive l lo s tata le, reg iona le , p ro 
v inc ia le o locale. 

Il g r u p p o ha d iscusso i 12 punt i del repor t di 
Nancy Bol t un i t amen te ai s u g g e r i m e n t i for 
niti dal d o c u m e n t o presenta to dal lo scr i 
vente . Si sono così ind iv idua te e accettate 
15 aree dì a p p r o f o n d i m e n t o : ident i f icare la 
t i po log ia del le Government libraries; ruo lo 
e f ina l i tà del le GL con r i fe r imento a l l 'au tor i 
tà pol i t ica da cui d i p e n d o n o ; cooperaz ione 
t ra GL e t ra GL e altre t i po log ie di b ib l io te
che; ruo lo e f inal i tà del le GL con r i f e r imen
to agl i u tent i in tern i e esterni e lo ad una 
u tenza spec ia l i zza ta ; f o r n i r e accesso 
a l l ' i n f o r m a z i o n e f i s i c a m e n t e , e le t t ron ica
m e n t e , o a t t raverso b ib l io teche di conser
vaz ione per il personale del l 'ente e/o del la 
pubb l ica utenza in genera le ; conservaz ione 
e accesso p e r m a n e n t e a d o c u m e n t i di ca
rattere nazionale, reg ionale e locale; ident i 
f icare cr i ter i c o m u n i in mater ia di gest ione, 
ammin i s t raz ione e p rocedure ; d i fendere il 
ruo lo del le GL nel lo sv i l uppo del la pol i t ica 
i n fo rma t i va nazionale e/o reg ionale e loca
le; sostenere il d i r i t to alla pr ivacy de l l ' u ten
te ; garant i re l 'accesso faci l i ta to a l l ' i n fo rma
zione at t raverso agenzie messe a d ispos i 
zione da l l 'en te ; responsabi l i tà connesse al
le esigenze del persona le del l 'ente di go 
v e r n o ; gest ione e d i f fus ione di d o c u m e n t i e 
pubbl icaz ion i con le l imi taz ion i der ivant i 

dal la part icolare natura del le GL; recluta
m e n t o e gest ione del personale ; r isorse f i 
nanziar ie, tecno log iche e mater ia l i nelle GL; 
marke t ing e relazioni pubbl iche del le GL al
l ' in terno del le p ropr ie organizzazioni e r i 
spet to alla pubb l ica utenza. 
Nancy Bolt contat terà le bibl ioteche nazio
nali e le r ispett ive associazioni per conosce
re l 'esistenza di eventual i s tandard o l inee 
gu ida a carattere nazionale per le GL. Inoltre 
predisporrà un breve art icolo sul proget to 
per «IFLA Express» e «IFLA Journal». 
Inf ine, considerato che le linee gu ida della 
Public Library portano le sigle IFLAe Unesco 
si pone il quesi to se la Commiss ione dovrà 
cercare di ot tenere un analogo suppor to . 

biblioteca@provincia.pescara.it 



acquisition and collection developnnent 
Corrado di til l io 

Il programme del la Sezione ha esaminato 
tre esperienze di eccellenza dal l 'Amer ica La
t ina. La p r i m a , il mode l l o di cooperaz ione 
della B ib l io teca V i r tua l e m Saùde 
< w w w . b v s a l u d . o r g > , sv i luppato da BIRE-
ME (Centro La t ino-Amer icano e do Caribe 
de In formagào e m Ciéncias da Saùde), d i 
mostra che, per cost i tu i re una rete, non è es
senziale la tecno log ia ma « l 'a t tegg iamento 
cooperat ivo che dovrebbe gu idare le azioni 
di tut to il g ruppo» . La Bibl ioteca " M a x v o n 
Buch" del la Un ivers idad de San Andrés di 
Buenos Ai res < w w w . u d e s a . e d u . a r / > , le è 
complementare : p r ima della cooperaz ione, 
ci sono alcuni requisi t i essenziali di cui b iso
gna tener con to per ot tenere accesso al l ' in
formazione e co lmare il p r o b l e m a g lobale 
del digitai divide. Inf ine, il pubb l ico ha po tu 
to apprezzare una panoramica sul le col le
zioni - soprat tu t to archivi personal i e f o to 
grafici, b ib l ioteche pr ivate - del la Bibl ioteca 
Pùbiica P i lo to d i M e d e l l i n (Co lomb ia ) 
< h t t p : / / w w w . b i b l i o t e c a p i l o t o . g o v . c o > 
Le t te relazioni sono d ispon ib i l i su IFLANET 
<www. i f l a . e r g / I V / i f l a 7 0 / p r o g 0 4 . htni#4> 
e la p r ima è stata scelta dal lo S tand ing 
Commi t tee per essere segnalata alla reda
zione de i r« IFLA Journa l» . Non nascondo 
che, c o m u n q u e , a l l ' in terno del comi ta to non 
sono mancate reazioni negat ive sul l ivel lo 
non a l t iss imo e la poca " f reschezza" dei 
contenut i . 

I lavori del lo S tand ing Commi t tee hanno v i 
sto una presenza p iut tosto r idotta (10-11 su 
22). Erano rappresentat i i seguent i paesi: 
Finlandia, German ia , Ital ia, Norveg ia , Rus
sia, Spagna , Stati Un i t i , Svezia; sono inol t re 
intervenut i un membro -co r r i sponden te dal
la Corea del Sud e osservator i da Brasile, 
Germania , Kenya, Palestina, Stati Uni t i . 
Tra i pun t i p r inc ipa l i a l l ' o .d .g . v i è s tato il 
tema del programme di Oslo 2005. Nel la 
p r ima r i u n i o n e è s ta to e f fe t tuato un p r i m o 
brainstorming da cui s o n o e m e r s e a lcun i 
t em i : lo s c a m b i o del le pubb l i caz ion i g o 
vernat ive e le t t ron iche, lo s v i l u p p o del le 
col lez ioni nel le b ib l i o teche naz iona l i , il 
cont ro l lo di qua l i tà de l le r isorse e le t t ron i 
che, le l icenze dei per iod ic i e le t t ron ic i e 
paesi in v ia di s v i l u p p o , il ruo lo del le co l 
lezioni per la d e m o c r a z i a . Pe rsona lmen te 
ho sos tenu to la necessi tà che il program
me abbia un c a m p o di az ione a m p i o e non 
l imi tato ad una t i p o l o g i a di b ib l io teca . 
In una r iun ione di me tà conferenza, r istret
ta ad a lcuni m e m b r i interessat i , d o p o un 
esame del le azioni del Piano Strategico 
2004-2005 < h t t p : / / w w w . i f l a . o r g / V I I / 
s l 4 / a n n u a l / s p l 4 - 0 4 . h t m > , è stato ri le
vato che il t e m a del le r isorse e let t roniche è 
quel lo più r icorrente. S i a m o stati d 'accordo 
sul l ' idea di a f f rontar lo dai d ivers i punt i di 
vista del le b ib l io teche nazional i , pubb l iche, 
specializzate e un ivers i ta r ie . Per q u a n t o 
concerne le b ib l io teche pubbl iche spero di 
t rovare u n ' esper ienza di eccellenza (meg l io 

se i tal iana) re lat iva a un s is tema b ib l io teca
rio di b ib l io teche pubb l i che o mu l t i - t i po che 
gest isca r isorse elet t roniche. Il t i to lo p rovv i 
sor io è Le risorse elettroniche: approcci di
versi per utenti diversi {Electronic resour-
ces: different approaches for end-users). 
Nancy Davenpor t (Counci i on L ibrary and 
In fo rma t ion Resources) si è of ferta per con 
dur re l 'evento ed esporre una in t roduz ione 
su c o m e le r isorse e let t roniche d e b b a n o 
adattars i ai d ivers i utent i del le var ie t i po lo 
gie di b ib l io teche. 

Il programme di Seou l 2006 ver rà invece 
organ izza to , c o n g i u n t a m e n t e con la Sezio
ne sul le Pubbl icaz ion i Ser ia l i , su l le s f ide 
e m e r g e n t i ne l l ' acqu is iz ione del le r isorse 
e le t t ron iche. È stata va lu ta ta l ' idea di o r g a 
nizzare un workshop pre-conference a 
D u r b a n 2007, d o v e po t rà essere c o n s i d e r a 
to l ' impa t to d e l l ' a m b i e n t e e le t t ron ico sul le 
acqu is iz ion i nel le b ib l io teche nei paesi in 
v ia d i s v i l u p p o . 

A l t ro a r g o m e n t o di d iscussione sono state 
le pubbl icazioni .Tra gli ob iet t iv i v i sono: m i 
g l iorare la newslet ter (due numer i a l l 'anno) ; 
segui re le fasi f inal i del la pubbl icaz ione del 
Manuale sullo scambio internazionale delle 
pubblicazioni (Handbook on International 
Exchange of Publications); curare una picco
la pubbl icaz ione sui don i , basata sulle rela
zioni del l ' IFLA di Berl ino 2003 <www.ifla. 
o r g / I V / i f Ia69/prog03 .htin#3>; aggior 
nare e produr re una brochure; considerare 
(o abbandonare) la t ras fo rmaz ione in data
base della b ib l iograf ia 1990-1999 presente 
su IFLANET in f o r m a di e lenco <www. 
i f l a . o r g / V I I / s l 4 / b i b / b i b 9 0 - 9 9 . h t m > . 
Sul le pubb l i caz ion i e su l n u o v o Piano St ra 
teg ico (2006-2007) è s ta to dec iso di met te 
re in p ied i due g r u p p i di l avoro . La mia 
d i spon ib i l i t à si è r ivo l ta v e r s o il p r i m o , 
m e n t r e , ne l la p r i m a r i u n i o n e , a l t r i t re 
m e m b r i (da I ta l ia, Stat i Un i t i e Svezia) han 
no d i m o s t r a t o in teresse v e r s o e n t r a m b i . 
D o p o il p r i m o i n c o n t r o (mis to ) svo l to a 
m e t à con fe renza , è p rev is to un midwinter 
meeting de l l ' i n te ro S t a n d i n g C o m m i t t e e a 
N a p o l i , p r o b a b i l m e n t e nel la p r i m a set t i 
m a n a di f e b b r a i o 2005. A l l ' i n c o n t r o sarà 
fo rse a g g i u n t o un breve e v e n t o p u b b l i c o . 
Leven tua le sede sos t i tu t i va è Par ig i . 
S o n o s ta to p resen te , c o m e osse rva to re , a l 
la seconda r i u n i o n e de l lo S t a n d i n g C o m 
m i t t e e de l l a S e z i o n e su l l a Le t tu ra 
< h t t p : / / w w w . i f l a . o r g / V I I / s 3 3 / > . 
Ringrazio la car ismatica e at t iv issima presi
dente canadese (Gwynne th Evans) e gli altri 
m e m b r i (provenient i da Canada, Norveg ia , 
Regno Uni to , Senegal e Stati Unit i) per la ca
lorosa accogl ienza; erano presenti anche os
servator i prest igiosi da Botswana, Co lombia , 
Francia, Malesia, Regno Uni to , Sud Afr ica. 
Il programme de l la Sezione ha a v u t o un 
g r a n d e successo (ben 34 abst rac t h a n n o 
r i spos to al cali for papers). Tra le a t t iv i tà e 
i p roge t t i f u t u r i : le Guidelines for library-

based literacy programs: some practical 
suggestions < h t t p : / /www. i f l a . o r g / 
V I I / s 3 3 / p r o j e c t / l i t e r a c y . h t m > ; l 'or
ganizzazione di una pre-conference, r i vo l ta 
ad un p u b b l i c o r is t re t to di ope ra to r i in te
ressat i , che si ter rà ad Oslo dal 12 al 14 
a g o s t o , in co l laboraz ione c o n la Sezione 
sul le B ib l io teche scolast iche, in t i to la ta Le 
alfabetizzazioni per il XXI secolo (Litera-
cies for the 21st century); il programme di 
Oslo 2005; un m o d e l l o di r i levaz ione dat i 
di cas i -s tud io , per un database e una bro
chure; un ca lendar io di event i sul la let tura 
su IFLANET 

Per q u a n t o r iguarda i programme del le a l 
t re sez ion i , è spesso stato di f f ic i le segu i re 
un e v e n t o da l l ' in iz io al la f ine , a causa de l 
la sov rappos i z ione deg l i stessi e di due se
di separa te per la con fe renza . Segna lo il 
g ià c i ta to programme de l la Sezione sul la 
Let tura . Ino l t re l ' in teresse si è ta lvo l ta c o n 
cen t ra to su una sola re laz ione, c o m e nel 
caso di Rosw i tha Poli ( G r u p p o di d iscus
s ione sui Temi del la Qual i tà nel le B ib l io te
che), B r i onyTra in (D iv is ione VII - Educazio
ne e Ricerca), Ann Oke rson e Roger C. 
Schon fe ld (Sezione sul le Stat is t iche e la 
va lu taz ione con Sezione sul le B ib l io teche 
un ive rs i ta r ie , segu i ta p u r t r o p p o so lo in 
par te) . Le u l t i m e due relazioni s o n o on l i ne 
su IFLANET: < h t t p : / / w w w . i f l a . 
o r g / I V / i f I a 7 0 / p r o g 0 4 . h t m > . 
Tra gl i a l t r i event i da m e segu i t i con in te
resse: la sess ione di brainstorming sul te 
ma pres idenz ia le , o v v e r o la partnership {a\ 
m i o t a v o l o si è d iscusso di partnership con 
arch iv i e muse i ) ; il workshop del la Sezione 
sul la Let tura sul la fa t t ib i l i tà di un p roge t to 
in te rnaz iona le di r icerca sui p r o g r a m m i di 
p r o m o z i o n e del la let tura r ivo l t i alla c o m u 
n i tà ; due brev i p resentaz ion i al lo s tand di 
a lcune g r a n d i is t i tuz ion i f rances i , una sui 
p r o g r a m m i in te rnaz iona l i di accogl ienza e 
f o r m a z i o n e dei b ib l io tecar i e l 'al tra su Les 
Ruches, p r o g r a m m a nazionale d i s v i l u p p o 
del le médiathèques de proximité nel le zo
ne rura l i e i quar t ie r i u rban i per i fe r ic i . 
Conc ludo con la speranza di dare, con il so
s tegno dei co l legh i interessat i e a t t raverso 
il lavoro del m i o S tand ing Commi t tee e de l 
la m ia Sezione, r isalto in ternazionale alle 
esperienze i tal iane più innovat ive . 

^ c.dit i l l io@provincia.chieti . i t 



cataloguing 
mauro guerrini 

I t e m i de l l a c a t a l o g a z i o n e s o n o s ta t i 

d iscuss i in var i m o m e n t i : 1) a l l ' IME ICC2 il 

17 e 18 a g o s t o ; 2) a l l ' IFLA Confe rence a l 

l ' in terno del la Ca ta logu ing Sec t ion , de l -

l ' ISBD Rev iew G r o u p , del l 'FRBR Rev iew 

G r o u p , negl i i ncon t r i aper t i p r o m o s s i dal la 

C a t a l o g u i n g Sec t ion , da l l ' ICABS e da altr i 

g r u p p i di l avoro , nonché da l l 'OCLC. 

1. L IME ICC2, il secondo Incontro di espert i 

su un codice di catalogazione in ternaziona

le, si è t enu to alla Univers i tad de San A n 

drés, p romossa dalla Cata logu ing Sect ion 

del l ' IFLA, con la col laborazione della L ibrary 

of Congress e di OCLC ( h t t p : / / w w w . l o c . 

g o v/imeicc2). L incont ro ha r ipreso i t e m i 

d iscuss i lo sco rso a n n o a Francofor te 

( h t t p : / / w w w . d d b . d e / n e w s / f l a _ c o n f _ 

i n d e x . h t m ) , con il dupl ice in tento di ag

g iornare la Dichiarazione dei principi del 

2003 e di favor i re la cooperaz ione ne l l ' am

bi to dei paesi lat ino amer icani e caraibic i . 

Hanno partecipato a l l ' incont ro , preparato 

da mesi t rami te posta elet t ronica, con il co

o r d i n a m e n t o della L ibrary of Congress, una 

quarant ina di espert i in rappresentanza di 

14 paesi lat ino amer ican i (assenti i brasi l ia

ni) e caraibic i , e 6 m e m b r i del Planning 

Commi t tee , pres ieduto da Barbara Til lett, 

coadiuvata da Ana Lupe Cristàn e Beth Da-

v is -Brown (LoC), e da Estela Chahbender ian 

(San Andrés) . S iamo stati present i nel Plan

n ing Commi t tee , c o m e co-leader del g r u p p o 

di lavoro n. 2, Enti col let t iv i , ins ieme a Nor

m a Mang ia te r ra , con la relazione Programa 

ISBD de IFLA: objetivo, proceso y perspecti-

vas de futuro, presentata a n o m e di J o h n 

B y r u m , con due backgroung papers: Entita-

des corporatives: de la Conferencia interna-

tional sobre Principios de Catalogación 

(ICCP) al 2003, e d i : Control de los puntos de 

acceso de autor y titulo, t radot te a cura di 

A g e o Garcia e d ist r ibui te in l inea e in f o r m a 

cartacea t rami te un draft edi to dal Consejo 

consu l t i vo Lat inoamer icano para la coope-

ración en la cata logación Città del Messico) . 

Temi d iscussi : autore, ente, ser ial i , s t rut ture 

mul t ipar te , t i to l i un i f o rm i e I G M ; scopo: 

g iungere alla fo rmu laz ione di nuov i pr incip i 

di catalogazione che sost i tu iscano i Principi 

di Parigi e success ivamente alla redazione 

di un codice di catalogazione internazionale. 

Al t e rm ine di IME ICC2 sono stati presentat i 

gl i atti IFLA Cataloguing Principles: steps to-

wards an International Cataloguing Code: 

report from the Ist f\/leeting ofExperts on an 

International Cataloguing Code, Frankfurt 

2003, edit i da Barbara B. Ti l lett , Renate 

G ò m p e l e Susanne Oehischiàger (Mun ich : 

Saur, 2004, IV, 286 p. ISBN 3-598-24275-1. 

78,00). Il logo del si to w e b è stato d isegnato 

da A n t o n i o Caroccia. L incon t ro de l l ' IME 

ICC2 è stato a m p i a m e n t e r ipor tato al l ' inter

no del Congresso IFLA. I p ross imi incontr i 

sono p r o g r a m m a t i nel Med io Or iente nel 

n o v e m b r e 2005 (Bibl ioteca A lessandr ina) , in 

As ia , a Seoul , nel 2006, in Afr ica nel 2007 

2. L ISBD Rev iew G r o u p si è r i un i to due 

vo l te , p res iedu to da G lenn Pat ton, in sos t i 

tuz ione di J o h n B y r u m , assente d o p o 15 

a n n i i n i n t e r r o t t i d i p a r t e c i p a z i o n e . Ha 

d iscusso su l l o s ta to d i rev i s ione di 

ISBD(CM), ISBD(A), ISBD(NBM), ISBD(PM), 

ISBD(ER), ISBD(G) e sul con f ron to (mappa

tura) di ISBD-FBRB c o m p i u t a daTom Delsey, 

neo ed i tor del le AACR2. Ha ino l t re d iscusso 

dei t e m i a f f ron ta t i da a lcun i s o t t o g r u p p i : 

Ser ies S t u d y G r o u p , Mate r ia l Des igna t ion 

S t u d y G r o u p , Fu tu re D i r e c t i o n s S t u d y 

G r o u p (una sola ISBD ar t ico la ta in var i ca

p i to l i , sul m o d e l l o de l le AACR2) . Ha af

f r o n t a t o il t e m a s e m p r e aper to del rappor 

to t ra AACR2 e ISBD. In par t ico lare la 

d iscuss ione si è so f fe rma ta su a lcun i p u n 

t i r imas t i in sospeso nel la rev is ione di 

ISBD(ER): abo l i re l 'area 3? C o m e sos tenu 

to da t e m p o da Sandberg -Fox e da a l t r i , t ra 

cui no i i ta l iani? E c o m e il JSC del le AACR 

ha già de l ibe ra to? Creare una l ista d i ISM 

per l 'area 5? Pr iv i leg iare il c o n t e n u t o o il 

s u p p o r t o ? O v v e r o nel caso di una carta 

geogra f i ca su CD R O M preva le l ' i n f o r m a 

z ione re la t iva al la carta geogra f i ca o al la r i 

sorsa e le t t ron ica? Quale IGM scegl iere ni 

caso di un d o c u m e n t o m u l t i p l o , o v v e r o 

che r icade sot to l ' in teresse di p iù IGM? 

Lar t ico la ta d iscuss ione ha po r ta to a cons i 

derare l 'area 3 opz iona le e non abo l i ta 

(con d i s a p p u n t o di m o l t i ) ; a n o n creare a l 

cuna l ista di ISM e a p r i v i leg ia re il con te 

nu to r ispet to al s u p p o r t o , a n o n p rendere 

a lcuna dec is ione circa l 'uso di IGM m u l t i 

ple. In f ine, di scegl iere n o n o l t re c inque 

e s e m p i nel le var ie l i ngue del le agenzie ca

ta log ra f i che ( l ' I tal ia li ha inv ia t i per t e m p o ) . 

Mu lD iCa t , M u l t i l i n g u a l D ic t ionary of Cata-

l o g i n g (ved i h t t p : / / s u b i t o . b i b l i o . 

e t c . t u - b s . d e / m u l d i c a t / t e l l m e . h t m ) , 

c o o r d i n a t o da M o n i k a M u n n i c h , ha c o m 

p i u t o qua lche passo in avan t i . Il data base 

con t iene : 1) tu t te le de f in iz ion i in l i ngua in 

g lese del G lossar io del le AACR2; 2) la t r a 

d u z i o n e t e d e s c a de l G l o s s a r i o de l le 

AACR2; 3) tu t te le de f in iz ion i del G lossar io 

de l le ISBD; conter rà presto la t e r m i n o l o g i a 

t rat ta dal la v e r s i o n e tedesca di FRBR. Il d i 

z ionar io è ad accesso r iservato a chi lo i m 

p l e m e n t a . Il lavoro d o v r e b b e t e r m i n a r e 

en t ro il 2004 (ma andrà al 2005) con le de

f in iz ion i in f rancese e in al t re l ingue. St ia 

m o l avo rando a inser i re anche le def in iz io 

ni in i ta l iano. Il s i to ha un logo p r o p o s t o da 

A n t o n i o Carocc ia , de r i va to dal la r ichiesta 

espl ic i ta de l la coord ina t r i ce a noi i ta l ian i . 

ICABS. A Buenos A i res ha fat to la p r ima 

comparsa pubb l ica l ' ICABS, IFLA-CDNAL 

A l l i a n c e f o r B i b l i o g r a p h i c S t a n d a r d s 

( h t t p : / / w w w . i f l a . 0 r g / v 1 / 7 / i c a b s . h t 

m), cost i tu i to da m e m b r i del l ' IFLA, del la Bi

b l ioteca Nacional de Portugal , Bri t ish Li

brary, Deutsche Bib l io thek (che coord ina il 

p roget to ) , Koninkl i jke Bib l iotheek, L ibrary 

of Congress, Nat iona l L ibrary of Aus t ra l ia ; 

suo scopo è coord inare le var ie iniziat ive 

nel set tore cata lograf ico (FRBR, FRANAR, 

ISBD, V IAF M A R C , U N I M A R C , Z39.50, 

Z I N G , W e b harves t ing , metada t i , . . . ) . Le sue 

f inal i tà non sono apparse chiare a tu t t i . 

AACR2. Con una serie d i incon t r i para l le l i , 

e a r i t m o ser ra to , il J o i n t S teer ing C o m 

mi t tee (JSC) del le AACR sta l avo rando al 

p rocesso di rev is ione del le AACR2 che do 

v r e b b e por ta re , nel 2007, al la f o r m u l a z i o n e 

di una n u o v a ed iz ione del codice che a m 

bisce ad avere va lenza in ternaz iona le e 

perc iò ad a l largare il n u m e r o dei paesi che 

lo a d o t t e r a n n o . Propr io per ques to è p rev i 

sto il c a m b i o del n o m e at tua le ; il cod ice 

n o n si c h i a m e r à , in fa t t i , AACR3, bens i , p ro 

b a b i l m e n t e , Resource Description and Ac

cess. Da m o l t i è stata avver t i ta una sor ta di 

con t radd i z ione t ra i lavor i de l l ' IME ICC e 

del JSC del le AACR; i due c o m i t a t i pare 

v i a g g i n o su b inar i para l le l i . I lavor i de l l ' I 

ME ICC d o v r e b b e r o infat t i t e r m i n a r e nel 

2007 e que l l i del JSC del le AACR nel 2006, 

con il n u o v o cod ice ed i to nel 2007 

l ì guerrini@aib.i t 



seriais and other continuing 
resources 
Simonetta pasqualis 
Il t i to lo del 7 0 W L I C del l ' IFLA era " B i b l i o t e 
che: s t r u m e n t i per l ' is t ruz ione e lo sv i l up 
po" e con q u e s t o i m p e g n o si è v o l u t a ce
lebrare la p r i m a conferenza IFLA in A m e r i 
ca Latina che ha a v u t o u n ' e n o r m e succes
so di pubb l i co con p iù d i 3000 b ib l io tecar i 
da t u t t o il m o n d o , r iun i t is i per s c a m b i a r e 
esperienze e s t i m o l i . 

La mia Sezione si è r iun i ta c o m e di prassi 
due vo l te nel co rso del la con fe renza , il 22 
e il 28 a g o s t o , da una sala a l l ' u l t i m o p iano 
di uno deg l i hote l de l la con fe renza , da cui 
si godeva di una v is ta mozzaf ia to . 
Vorrei qu i r i assumere gl i a r g o m e n t i t occa 
ti duran te le due r i un ion i per dare concre
tamente un ' idea dei lavor i de l lo S t a n d i n g 
Commi t tee : 

a) d o p o il b e n v e n u t o del Pres idente e la 
presa v i s ione del ve rba le del le sedu te di 
agosto 2003 a Ber l ino , d i spon ib i l e sul la 
pagina del la sez ione h t t p : / / w w w . i f l a . 
o r g / V I I / s l 6 / s s p . h t m , p r e n d i a m o atto 
che il n u o v o n o m e del la sezione è: SeriaIs 
and O the r C o n t i n u i n g Resources; 
fa) il r a p p o r t o f inanz ia r io ev idenz ia la pos
sibi l i tà di d i spo r re d i un p icco lo b u d g e t per 
le spese re la t ive al le cop ie a s t a m p a del la 
newsle t ter e per real izzare la brochure i l lu 
strat iva del la sez ione; 
c) Information Coordinaton la sezione ave
va avuto mo l t i mesi di v u o t o a causa del le 
d imiss ion i del coo rd ina to re des ignato a 
Berl ino. Visto che la col lega Elizabeth Gaz-
dag della Bibl ioteca nazionale di Budapest , 
coord ina to re nel m a n d a t o precedente, si è 
detta d ispon ib i le a r icandidars i se aiutata 
da qualche al tro m e m b r o , è stato deciso 
che il ruo lo di coo rd ina to re le v iene nuova

men te af f idato, af f iancata nel c o m p i t o da 
Kathy Ginann i (Ebsco - A l a b a m a ) e dal la 
scr ivente (Univers i tà di Trieste); 

d) t u rn i ne l lo S tand del l ' IFLA per i l lus t rare 
la sez ione: mar ted ì 24 a g o s t o dal le 11 al le 
12, E d w a r d S w a n s o n , S i m o n e t t a Pasqual is 
e H i ldegard Schaef f ler ; 

e) newsle t ter , s i to W e b , t raduz ion i del M a 
nua le IFLA (ved i p a g i n a http://www. 
i f l a . o r g / V I I / s l 6 / s s p . h t m ) : il n u o v o 
staff per l ' i n fo rmaz ione si occupe rà di a g 
g io rna re la pag ina del la sez ione e la re la t i 
va news le t te r nonché di f o r n i r e m a g g i o r i 
dat i a HeIen Heinr ich (Getty M u s e u m ) per 
a m p l i a r e il n u m e r o di l ink ut i l i ai ser ia l is t i . 
La t r a d u z i o n e del M a n u a l e in f rancese è 
quas i p r o n t a , si sta f a c e n d o que l la u n g h e 
rese, e si sta u l t i m a n d o la p roge t taz ione 
del la seconda ed iz ione in ing lese. Kathy 
G inann i è un editor del la r iv is ta «Seriais 
Rev iew» e sol lec i ta papers da par te dei 
co l legh i ser ia l is t i . Ino l t re si so l lec i tano pa
pers per r« IFLA J o u r n a l » . 

Glossar io m u l t i l i n g u e : il g r u p p o dei ser ia l i 
de l l 'ALA ha un g lossa r io , n o n sul W e b e 
d i f f i c i lmen te r a g g i u n g i b i l e : Karen Dar l ing 
che fa par te del boa rd del l 'ALCTS (Asso
c ia t ion f o r L ib rary Co l lec t ion andTechn ica l 
Serv ices) ved rà se p o s s i a m o t r a d u r l o ai 
nos t r i scop i . 

fl rev is ione de l le sez ion i : il G o v e r n i n g 
B o a r d , su r a c c o m a n d a z i o n e del Profess io
nal C o m m i t t e e , ha dec iso di r i esaminare 
tu t te le sezioni en t ro il 2007; o g n i D iv is io 
ne ha r ich iesto al le sezioni d i p r o p o r s i q u a 
le sez ione p i lo ta per in iz iare la rev is ione 
nel 2004 e per la D iv i s ione 5 (Col lect ion 
and Services) si è p r o p o s t a que l la dei Se

r ia l i . Il r isu l ta to po t rebbe anche essere la 
f u s i o n e per sezioni con d iscon t inu i tà di 
n u m e r o di par tec ipan t i . 

g) p ian i f i caz ione e p r o g r a m m a z i o n e per 
2005 e 2006: A n n Okerson e H i ldegard 
Schaeff ler sa ranno le incar icate: infat t i la 
p ian i f i caz ione del le sess ion i e dei w o r k s 
h o p per le p r o s s i m e conferenze deve già 
in iz iare, spec ia lmen te se si des ide rano fa 
re in iz ia t ive ass ieme ad al t re sez ion i . U n o 
dei t e m i sarà " C h a n g i n g bus iness m o d e l s 
o f ser ia is work' . ' Possibi l i t e m i f u t u r i : Se
r iais in the h u m a n i t i e s , A r c h i v i n g c o n t i 
n u i n g resources. 

h) piano strategico 2006-2007: verrà discusso 
a Oslo m a p repara to p r i m a du ran te l 'anno 
v ia ma i l t ra i m e m b r i del la sezione. Que l lo 
p receden te è d i spon ib i l e in o r ig ina le al la 
p a g i n a h t t p : / / w w w . i f l a . o r g / V I I / 
s l 6 / s s p . h t m a i r i n t e r n o de l l ' u l t ima n e w s 
let ter , e in t r a d u z i o n e al la p a g i n a 
w w w . a i b . i t / a i b / c e n / i f l a / s s p . h t m . 

i) conference review. la nost ra conferenza 
sui ser ia l i ha a v u t o un b u o n ascol to . Il p r o 
g r a m m a è s ta to apprezzato dai re la tor i e 
g l i un ic i p r o b l e m i tecn ic i s o n o stat i que l l i 
con l ' in te rpre tar ia to ; 

I) ver rà decisa p r o s s i m a m e n t e la creazione 
del G r u p p o di s tud io sug l i ISBD Ser ia l i . 
E ino l t re : la Sezione Acqu is i z ion i è in teres
sata ad una cooperaz ione per Seou l 2006; 
la news le t te r deve c a m b i a r e n o m e : tu t t i in 
v i ta t i a pensarc i perché il c a m b i o deve es
sere dec iso il 1° o t tob re ; il r iesame del la 
b rochu re sarà c o m p l e t a t o en t ro d i c e m b r e 
2004; d i scuss ione se a g g i u n g e r e o m e n o 
arabo e c inese qua l i l i ngue uf f ic ial i IFLA. 
Durante la p r ima r iun ione a b b i a m o r icevuto 



la v is i ta del Presidente Kay Raseroka e del 
President Elect A lex Byrne che hanno vo lu to 
presentarci il seguente p r o b l e m a : la Sezio
ne Marke t ing ha messo in r i l ievo la scarsa 
consapevolezza dei pol i t ic i sul ruo lo svo l to 
dai b ibl iotecar i e dal le b ib l ioteche nella so
cietà de l l ' i n fo rmaz ione e del la conoscenza, 
nonostante tut te le azioni di d i f fus ione della 
loro impor tanza intraprese in quest i anni . 
Visto che i serial i sono una prova v iven te dei 
grandi camb iamen t i che si s tanno v i v e n d o 
nel m o n d o de l l ' in fo rmaz ione v iene richiesto 
l 'aiuto del la sezione per portare stor ie di 
successo che possano creare un ' in f luenza 
posi t iva su tale tendenza. Karen Dar l ing co
ord inerà la r icezione del mater ia le. 
La Sezione dei serial i ha ino l t re organizzato 
il g io rno 24 la propr ia sessione int i to lata 
" C o n t i n u i n g resources in Latin A m e r i c a 
and the Caribbean', ' che prevedeva i se
guent i in tervent i : Perspectives for scientific 
communication and Latin American scienti
fic journais in tfie virtual environment, Re
g ina C. F iguei redo Castro (BraziI); SciELO 
and open access, A b e l Parker (Brazi I ) ; 
SciELO, a modulo of a National Information 
System, A n n a Mar ia Prat (Chile); Impact 
and visibility of national scientific publica
tions, Jose Octav io A l o n s o G a m b o a (Mex i 
co) , Cecil ia Mabragana (Argent ina) ; Scienti
fic Perlodicais Consortia for university and 
research institute libraries in BraziI, Rosaly 
Favero Krzyzanowski (BraziI). 
Le re laz ioni h a n n o a v u t o c o m e t e m a cen
t ra le le p r o b l e m a t i c h e del le pubb l i caz ion i 
ser ia l i in A m e r i c a Lat ina e p resen tavano 
LATINDEX, SciELO e PROBE. 
LATINDEX, d i rec to ry nata nel 1997 a par t i 
re dal le basi di dat i di r iv is te l a t i n o a m e r i 
cane e cara ib iche present i a l l 'Un ive rs i t à 
naz iona le a u t o n o m a del Mess ico , o g g i è il 
p r o d o t t o del la cooperaz ione di is t i tuz ion i 
che v o g l i o n o r iun i re e d i ssemina re l ' in for
m a z i o n e b ib l iogra f i ca sul le pubb l i caz ion i 
ser ia l i p r o d o t t e nei paesi l a t i n o a m e r i c a n i . 
Ha t ra gl i ob ie t t i v i que l l o di innalzare la 
qua l i tà del le pubb l i caz ion i sc ient i f iche se
riali a t t raverso la c o n d i v i s i o n e del le r isor
se. La coper tu ra geogra f i ca c o m p r e n d e 
A m e r i c a Lat ina, Carab i , S p a g n a e Porto
ga l lo ; la coper tu ra l ingu is t ica cons ide ra 
qua ls ias i l i ngua ut i l izzata in ques te reg io
n i ; la coper tu ra t e m a t i c a si va s e m p r e più 
a m p l i a n d o e va dal le scienze esatte e na
tu ra l i a que l le soc ia l i , u m a n e , de l la sa lu te . 
A i suo i ut i l izzator i of f re t re p rodo t t i base: 

la D i rec to ry , che o g g i c o n t i e n e p iù di 
12.000 reg is t raz ion i ; Il Ca ta logo , m e s s o in 
l inea nel marzo 2002, che of f re i n f o r m a z i o 
ni a g g i u n t i v e r ispet to al la d i rec to ry ; l ' Indi
ce del le r isorse e le t t ron iche, a t t u a l m e n t e 
in cos t ruz ione , che per il m o m e n t o of f re 
accesso a tes to c o m p l e t o a p iù d i 750 r i v i 
ste. Per u l te r io r i i n f o r m a z i o n i r i m a n d o alla 
p a g i n a di L A T I N D E X : http://www. 
latindex.unam.mx. 
SciELO, o v v e r o Sc ien t i f i c E lec t ron ic Li 
b ra ry On l ine , è una b ib l io teca e le t t ron ica 
per una co l lez ione se lez ionata di r iv is te 
sc ient i f iche bras i l iane. Il p roge t to p revede 
lo s v i l u p p o di una m e t o d o l o g i a c o m u n e 
per p repara re , a rch iv ia re , d i s s e m i n a r e e 
va lu ta re la le t tera tura sc ient i f ica in f o r m a 
to e le t t ron ico . L o b i e t t i v o del s i to è d i c rea
re una b ib l io teca e le t t ron ica v i r tua le , con 
accesso a tes to c o m p l e t o sia a co l lez ion i 
c o m p l e t e di r iv is te che a s i n g o l e part i di 
esse o ad ar t ico l i . Per en t ra re in SciELO le 
r iv is te d e v o n o s o t t o p o r s i ad una va lu taz io 
ne che si basa su cr i ter i e p r o c e d u r e ado t 
tate i n t e r n a z i o n a l m e n t e dal le var ie basi 
da t i ; d e v o n o p revede re un s is tema di peer 
review, p o s s o n o essere so lo e le t t ron iche e 
con tene re ar t icol i in p o r t o g h e s e , s p a g n o l o 
o ing lese. Se una r iv is ta è già indic izzata in 
ISI, MEDLINE, Psyc ln fo è a u t o m a t i c a m e n 
te abi l i ta ta ad en t ra re in SciELO. 
C o m e so t to l i nea to da A n n a Mar ia Prat u n o 
deg l i ob ie t t i v i local i f o n d a m e n t a l i è que l l o 
di innalzare la qua l i tà de l le r iv is te bras i l ia 
ne, avere m e n o r iv is te m a di qua l i tà m i 
g l i o re , nonché di esp lo ra re tu t te le poss ib i 
l ità per rendere le r iv is te nazional i l ibera
m e n t e d i s p o n i b i l i e accessib i l i . I passi per 
a r r i vare agl i ob ie t t i v i s o n o : la c reaz ione di 
un Fondo Naz iona le per sos tenere l 'ed i to
r ia ; l ' is t ruz ione dei cu ra to r i /d i re t to r i di r i v i 
s te; la creaz ione di un da tabase c i leno per 
le r iv is te c i lene; la creaz ione di una m e t o 
d o l o g i a per la va lu taz ione del le r iv is te ; so
s tenere lo s v i l u p p o di n u o v e r iv is te ; par te
c ipare a P r o g r a m m i Regional i c o m e Lat in-
dex. Ogg i SciELO c o m p r e n d e 43 r iv is te fu l l 
tex t , 7000 ar t ico l i e p iù di 500 fasc ico l i s in 
g o l i , e v iene v is i ta to da 500.000 u ten t i al 
mese . È s ta to ado t ta to dal G o v e r n o c o m e 
s t r u m e n t o per la va lu taz ione del la p r o d u t 
t i v i tà deg l i is t i tu t i di r icerca e dal le un ive r 
sità per va lu ta re le p rop r i e faco l tà . U l te r io 
ri i n f o r m a z i o n i al s i to www.scielo.br. 
L u l t i m o in te rven to t ra t ta dei consorz i di 
per iod ic i per le b ib l io teche del le un i ve rs i t à 

e deg l i is t i tut i di r icerca in Brasi le: si t ra t ta 
di PROBE (www.probe.br) o P rog rama Bi 
b l io teca Ele t ron ica lanc ia to nel 1999 m a r i 
un i tos i in consorz io nel 2002 con 8 is t i tu 
z ioni un ive rs i ta r ie f onda t r i c i . Il s i to met te a 
d ispos iz ione 840 t i to l i di r iv iste in ternaz io
nal i Elsevier, 620 t i to l i di al tr i ed i t o r i , 498 
t i to l i da MIT Press, B lackwel l , Ebsco On l i 
ne; al t r i 200 circa pubb l i ca t i in var i paesi 
d e l l ' A m e r i c a L a t i n a ; t i t o l i da H i g h w i r e 
Press. Inol t re dal por ta le si accede alle ba
si da t i : W e b o f Science, Me l ine , Eric, Dar-
w e n t I nnova t i on Index. 
Duran te la ma t t i na de l lo s tesso g i o r n o vor 
rei segna la re la sess ione organizzata dal le 
U n i v e r s i t y L ibrar ies che aveva per t e m a 
E-Thesis and scholarly communication, 
cioè le tesi e le t t ron iche e la c o m u n i c a z i o n e 
accademica . 

A parte l ' in t roduzione di Jean-Claude Gue-
don (Univers i té de Mon t rea l , Mont rea l , Ca
nada), segnalo l ' in tervento di Jean-Paul Du
cesse (Univers i té de Lyon2, Lyon, France) 
sulla p ia t ta forma per la pubbl icazione elet
t ron ica di d o c u m e n t i e laborata presso l 'Uni
vers i tà di Lione di cui poss iamo avere infor
mazioni al l ' indir izzo www. c y b e r t e s i s . net, 
soprat tu t to in relazione al fat to che la loro 
esperienza è stata esportata in Amer i ca Lati
na a l l 'Univers i tà del Cile, esperienza che era 
il t e m a del paper di Gabriela Ortuzar (Siste
m a de Servic ios de In fo rmac ion y Bibl iote-
cas, Un ivers idad de Chile, Sant iago, Chile) 
Cyber theses: organizing a network in Chile 
and throughout Latin America, in formazion i 
sul si to www.uchile.cl. 
La relazione f inale, ALF@NED, a new wayof 
offering services to the scholarly commu
nity, di Mar t in Bossenbroek (Koninkl i jke Bi
bl iotheek, The Hague, Nether lands) , apre 
una f inestra su un proget to m o l t o interes
sante del la Bibl ioteca Reale dell 'Aja che v u o 
le offr i re allo s tud ioso di s tor ia , l ingua e cu l 
tu ra o landesi un accesso l ibero e ben strut
tu ra to a tut ta l ' in formazione scienti f ica in ta 
le c a m p o sia dent ro che fuor i la Bibl ioteca. 
Si parte da una col lezione di base, sulla qua
le creare una col lezione temat ica che der iv i 
dal le richieste e dal le pr ior i tà dei r icercatori 
e del la c o m u n i t à accademica del le scienze 
u m a n e e social i . Il s is tema di ricerca dovrà 
essere innovat ivo , basato non solo su meta 
dati e ricerca a testo p ieno m a anche su r i 
cerca concettuale per cui il testo v iene ana
lizzato au tomat i camente . Lobiet t t ivo è l'ac
cesso a l l ' in tero s is tema di r isorse r i levanti 



mediante una ricerca integrata non solo a m 
pia e casuale (come Google) ma a m p i a , pro
fonda, s t rut turata e con un a f f inamento pro
gressivo del la ricerca stessa. Il concetto in
novat ivo è que l lo del la cosiddet ta " i m p r o n 
t a " : le cosiddet te i m p r o n t e sono i r i fe r imen
ti a d o c u m e n t i basati su concett i chiave e r i
sultano dalla cor r ispondenza di parole con 
thesauri in comb inaz ione con altri a lgor i tm i 
che ne de te rm in ino la relat iva impor tanza, 
quali la f requenza e la posiz ione. Il proget to 
è s icuramente ambiz ioso e il relatore ci ha 
invitato a segu i rne i progressi sul si to del la 
Biblioteca w w w . k b . k l . 
L'altro e v e n t o cor re la to al m o n d o del le r i 
sorse c o n t i n u a t i v e , t r a t t ando però aspett i 
di management e di va lu taz ione dei cost i 
sopra t tu t to in re lazione ai ser ia l i e le t t ron i 
ci, si è svo l to il 25 p o m e r i g g i o ed era o r g a 
nizzato dal le sezioni Stat is t ics and Eva lua-
t ion e U n i v e r s i t y L ibrar ies . 
Il t i to lo Cost of information access p reve
deva i seguen t i i n te rven t i : IVIanagement of 
the electronic collection with cost-per-use 
data, Br in ley Frank l in , U n i v e r s i t y o f Con
nect icut L ibrar ies ; Do users pay really for 
what they get?, M ichae l Heaney, O x f o r d 
Un ivers i t y L ib rary ; Non-subscription costs 
of print and electronic perlodicais on a life-
cycle basis, A n n O k e r s o n , Yale U n i v e r s i t y 
and Roger C. Schon fe ld , I thaka; Library 
management with cost data, R o s w i t h a 
Poli, U n i v e r s i t y and reg iona l l ib rary M u e n -
ster, G e r m a n y . 

Il p r imo in tervento esamina i tentat iv i per 
sv i luppare dati relat iv i al costo in base 
all 'uso delle col lezioni elettroniche e discute 
alcuni dei m o d i con cui a t tua lmente bibl iote
che, consorzi ed edi tor i uti l izzano le unità di 
costo per arr ivare a decisioni manager ia l i . 
Le tendenze che e m e r g o n o s o n o di s tan
dardizzazione nel le s tat is t iche di uso elet
t ron ico e in s i m u l t a n e a l 'uso di dat i di co
sto in base a l l ' uso per gest i re la co l lez ione 
e le t t ron ica : e n t r a m b e s o n o s t r u m e n t i che 
o f f rono g r a n d i potenz ia l i sia al le b ib l io te 

che che ai consorz i per sv i l uppa re un s e m 
pre m a g g i o r uso di dat i di cos to e di uso 
a t tend ib i l i e adat t i a sos tenere le dec is ion i 
in m e r i t o al lo s v i l u p p o del le co l lez ion i e a l 
le dec is ion i ges t i ona l i . 
Il paper di Okerson (che è un m e m b r o del la 
sezione seriali) e di Schonfe ld paragona i 
costi di n o n - a b b o n a m e n t o sia nel cartaceo 
che nel l 'e le t t ronico per aiutare nelle decis io
ni sul passaggio al f o r m a t o e let t ronico. Nel 
proget to sono stati raccolt i i dat i sui costi di 
selezione, acquis iz ione, catalogazione e for
ni tura di accesso di 11 bib l ioteche accade
miche amer icane. Poi sono stati calcolat i i 
costi del ciclo di v i ta del le r iviste e le t t ron i 
che e cartacee basandosi su tal i dat i . I costi 
del ciclo di v i ta - inclusi la conservazione a 
lungo te rm ine e l 'accesso - si sono d i m o 
strati p iu t tosto bassi per il f o r m a t o e let t roni 
co. I r i sparmi in te rm in i di costo che ne der i 
vano v a n n o considerat i in relazione alla 
conservazione a lungo te rm ine . 
Il con t r ibu to di Roswi tha Poli, che r icordo 
essere una delle curatr ic i del le Linee guida 
IFLA per valutare le biblioteche universita
rie, analizza metod i di analisi dei costi in b i 
bl ioteca e l 'uso di dat i relat ivi ai costi nella 
gest ione del le b ib l ioteche. Si spiega la dif fe
renza t ra un'anal is i dei costi e le t radiz ional i 
statist iche di entrate e uscite e d imos t ra il 
va lore dei dat i contabi l i per le decis ioni or
ganizzative. Lanal isi dei costi deve sempre 
essere rapportata alla missione agli obiet t i 
v i del la bibl ioteca e alla qual i tà ; dov rebbe 
essere util izzata c o m e una delle c o m p o n e n 
ti di un cont ro l lo di gest ione in tegrato. A n 
che questa relazione, c o m e le altre, è scari
cab i le a l l ' ind i r izzo del p r o g r a m m a 
h t t p : / / w w w . i f l a . o r g / I V / i f l a 7 0 / p r o g 
04 . h t m , ved i sessione n. 125. 
Segna lo ino l t re le s l ide d i p resen taz ione 
che Rosw i tha Poli ha g e n t i l m e n t e m e s s o a 
d i s p o s i z i o n e su l s i t o h t t p : / / w w w . 
u n i m u e n s t e r . d e / U L B / b i b l i o t h e k / p r o 
j e k t e / o u t c o m e . h t m l . 
Per assaporare ancora la luc id i tà di anal is i 

di Rosw i tha Poli era in te ressan t i ss ima la 
sess ione sul la qua l i t à , n. 109 a, del 25 mat 
t i na : Qua l i t y Issues in L ibrar ies Discuss ion 
G r o u p - What do we mean by quality?. Si 
t ra t tava di a lcune brev i p resentaz ion i per 
cercare di ident i f i care cosa si in tende per 
qua l i tà nel le b ib l io teche. 
T rov iamo le presentazioni di Toby Bainton 
(UK Perspective), M igue l Duarte (Spanish 
perspect ive) , Roswi tha Poli (German per
spect ive - G e r m a n nat ional benchmark pro
ject) , ques t 'u l t ima vis ibi le sul si to de l l 'Un i 
vers i tà di Muens te r www.uni-muenster. 
de/ULB/bibliothek/projekte/outcome. 
html, vedi presentazione di Buenos Aires. 
Il g r u p p o i ta l iano ha f i n a l m e n t e avu to il 
suo caucus m e e t i n g il g i o r n o 22 al le ore 
18, f o r m a l i z z a n d o così la sua presenza in 
IFLA al pari di tan te al t re e più n u m e r o s e 
de legaz ion i . Ino l t re a b b i a m o i n c o n t r a t o 
l ' ambasc ia to re i ta l iano a Buenos A i res ver
so le 12 del 24 a v e n d o m o d o di vedere la 
B ib l io teca de l l ' I s t i tu to i ta l iano di cu l tu ra . 
La sera del 23 a b b i a m o par tec ipato con 
m o l t o p iacere a l l ' in iz ia t iva de l l 'Un ive rs i t à 
di B o l o g n a , sede di Buenos A i res , o rgan iz 
zata dal la co l lega Valent ina C o m b a su l l 'O-
pen Access, che resta un t e m a ca ld i ss imo 
per tu t te le un i ve rs i t à , ma o v v i a m e n t e 
os tegg ia to dai g r a n d i ed i to r i c o m m e r c i a l i . 
Duran te la con fe renza s o n o state organ iz 
zate v is i te al le B ib l io teche del la città e io 
ho v is i ta to que l la de l l 'Un i ve rs i t à di Be lgra-
no di cui segna lo il s i to v is i tab i le a l l ' i nd i 
rizzo h t t p ://www.ub.edu.ar. 
Nel c o m p l e s s o il g iud iz io su una s imi le 
esper ienza è m o l t o pos i t i vo perché il c o n 
f ron ta rs i con tan t i co l l egh i e con tan te 
esper ienze d iverse non può essere che st i 
m o l a n t e e fo r ie ro d i n u o v e idee per il p ro 
pr io lavoro . 

iZ pasquali@univ.trteste.it 

libraries for children and young aduits 
letizia tarantello 

A dis tanza di t e m p o , la par tec ipaz ione che 
ha a c c o m p a g n a t o le g io rna te di tu t t i co lo 
ro che h a n n o par tec ipa to ai lavor i de l la 
Chi ldren and Y o u n g A d u l t Sect ion a Bue
nos A i res si è t r a s f o r m a t a nel r i co rdo di un 
efficace g ioco di s q u a d r a . 
Come si ev ince dal det tag l ia to verba le che 
sarà a breve d ispon ib i le su If lanet, il p r i m o 
tema è stato l ' agg io rnamento del la g r a m 
matica IFLA, per i rappor t i con il Professio
nal C o m m i t t e e , il s is tema dei proget t i e dei 
relativi f i nanz iament i (non c'è più di f ferenza 
tra proget t i a breve e lungo per iodo, tut t i de
vono essere approvat i e poss ib i lmente so
stenuti con partenariat i sia interni al l ' IFLA 
sia estern i ) , i cr i ter i di va lu taz ione del le Se
zioni , che p rovo a descr ivere in concre to : 

• N u m e r o m e m b r i ; c r e s c i u t o / d i m i n u i t o 
(g iugno 2004 = 122) 

• N u m e r o m e m b r i del lo S tand ing C o m m i t 

tee: il m a s s i m o del la Sec t ion è 20; a t tua l 
m e n t e ce ne s o n o 19. O g n i m e m b r o può 
copr i re m a s s i m o due m a n d a t i e il mecca 
n i s m o di e lez ione da parte del l 'Associaz io
ne b ib l io tecar ia naz iona le si i n q u a d r a nel 
ca lendar io del le a t t iv i tà IFLA 

• N u m e r o par tec ipant i al le r i u n i o n i SC 
( compres i observer members): su 19 era
no present i 11 m e m b r i p r o v e n i e n t i da Co
rea, Croazia, D a n i m a r c a , Federazione Rus
sa, Francia, I ta l ia , N o r v e g i a , O l a n d a , S i n 
gapo re , Stat i Un i t i d 'Amer ica i ns ieme a 11 
osserva to r i p r o v e n i e n t i da Brasi le, Cana
da , C o l o m b i a , Francia, G e r m a n i a , G i a p p o 
ne, M a r o c c o , Stat i Un i t i d 'Amer ica 

• Rappor t i p resenta t i in Conferenza a n n u a 
le e n u m e r o par tec ipan t i : a Buenos A i res 
s o n o state realizzate 2 sess ion i . A l la p r i m a 
sul le n u o v e Linee guida per 1 servizi bi
bliotecari per ragazzi h a n n o par tec ipa to 

circa 350 pe rsone . La sess ione con le sco
last iche, v u o i per l 'eccessiva du ra ta (4 ore) 
v u o i per la mancanza di t r aduz ione s i m u l 
tanea con c o n s e g u e n t e d is t r ibuz ione del le 
t raduz ion i nel le 3 l ingue d iverse degl i o ra 
t o r i , ha reg is t ra to una par tec ipaz ione osc i l 
lante en t ro i 200 asco l ta to r i . La re lazione di 
m a g g i o r successo è stata quel la de l l ' au to 
re a r g e n t i n o Gus tavo Ro ldan. Inf ine la par
tec ipaz ione al la Poster Sess ion , so l lec i ta ta 
a f r o n t e del la p recedente mancanza di v i 
s ib i l i tà dei serviz i per ragazzi, con il Poster 
cu ra to da Verena T ib l ias del la Croazia su 
"Young library volunteers: from passive 
users - to active designers"ha g u a d a g n a 
to l 'assegnazione del p r i m o p r e m i o ! 
• Pubb l icaz ion i : a Buenos A i res l 'ob ie t t ivo 
pr inc ipa le di f o rn i re al pubb l i co l a t i noame
r icano i d o c u m e n t i nel la loro l ingua è s ta
to r a g g i u n t o grazie ad un 'ef f icace c o o p e r a -



z ione l a t i n o a m e r i c a n a , t ra il c o l o m b i a n o 
D i p a r t i m e n t o de cu l tu ra y B ib l io tecas di 
C o m f e n a l c o A n t i o q u i a di M e d e l l i n che ha 
sos tenu to la p r o d u z i o n e (g iovandos i de l 
l ' esemp io i ta l iano, c o m e ha r i fe r i to l 'at t i 
v i s s i m a Glor ia Rodr iguez) e la B ib l io teca 
Nac iona l de M a e s t r o s d i Buenos A i res , do 
ve Graciela Perron ha real izzato la t r a d u 
z ione. Le Children's Guidelines s o n o state 
d i s t r i bu i te g r a t u i t a m e n t e in 2 l i ngue u f f i 
c ia l i , ing lese e s p a g n o l o , i ns ieme al n u o v o 
dep l ian t de l la Sezione e al le Guidelines for 
Libraries Services forYoung Aduits. 
La news le t te r n. 60 è stata p rodo t ta in l in 
gua ing lese e d is t r ibu i ta a tu t t i i m e m b r i 
p resen t i , a cura di Lai L in , che si è fa t ta ca
r ico del la sped iz ione del la cop ia cartacea a 
tu t t i g l i al tr i m e m b r i spars i per il m o n d o . 
•T raduz ion i : 6 del le Children's Guidelines da 
genna io ad agosto: croato, g iapponese, i ta
l iano, o landese, spagno lo , e, d o p o Buenos 
Ai res, tedesco. Entro il 2004 devono essere 
pubbl icate le t raduzioni nelle l ingue ufficiali 
mancan t i , f rancese e russo. Le Young Aduits 
Guidelines sono già state t radot te nelle 5 
l ingue ufficiali e in altre 9 l ingue; 
• Partenariat i : a Buenos Ai res si è co l labora
to con la Sezione School Librar ies, si sono 
poste le basi per formal izzare il rappor to pr i 
v i leg iato con l 'Unicef (il r i fe r imento è M a -
rian Koren, relatrice 2004 con una sp lend ida 
r icostruzione stor ica dei dir i t t i dei b a m b i n i , 
del la loro mancata appl icazione anche in Ar
gen t ina , del la nuova concezione dei servizi 
b ibl iotecar i per ragazzi basati sui dir i t t i dei 
ragazzi stessi). È stata recepita da A n n e 
Weeks la richiesta di par tnersh ip formal izza
ta dal p roget to ICDL, dedicato ad una b ib l io
teca dig i ta le sulla let teratura per ragazzi va 
avant i : d o p o 3 anni il si to < w w w . i c d l -
b o o k s . o r g / > registra ol t re 520 l ibri da 27 
paesi (ma l'Italia manca ancora i ) . Si è avv ia
ta la col laborazione con la Sezione Reading 
per fare un proget to concreto r iguardante 
" In te rnet in Chi ldren's Libraries and med ia 
l i teracy" (il r i fe r imento nella nostra sezione 
è Lars Aagaard) . Nel 2005 è già prevista la 
co l laborazione con la Sezione Public Libra
ries per la realizzazione del Satell i te meet ing 
di Stavanger, 10-11 agosto, su un t e m a quan-
t o m a i attuale anche per noi: "Publ ic Libra
ries: f r o m Public Educat ion to what?'.' Come 
si evince dal p r o g r a m m a leggibi le a l l ' ind i 

rizzo www.rogaland.fylkesbibl.no/ifla/ 
ci sono mo l t i altri sponsor : la N o r w e g i a n Li
brary Assoc ia t ion , il N o r w e g i a n Arch ive , Li
brary, M u s e u m (dove lavora Leikny Maga In-
dergaard , m e m b r o del la Sect ion Chi ld) , le 
Bibl ioteche di Rogaland e Stavanger. 
Nel ne twork ing e nella necessità di lavorare 
in rete la stessa Leikny ha indicato il cuore 
del l ' ident i tà profess ionale dei servizi b ib l io
tecari per ragazzi ne l l 'od ierna società del la 
conoscenza. Il b isogno di comun ica re con 
tenut i e obiet t iv i del servizio in m o d o incisi
v o e sempl ice ha governa to la presentazio
ne di Kathy East del le nuove Linee gu ida ra
gazzi. Dopo la salutare i ronia sui t e m p i di re
dazione elefant iaci , c'è stata l ' i l lustrazione di 
a lcuni pr incip i e t e m i gu ida con l'util izzazio
ne del le schede inviate da Croazia, Italia, 
O landa. La proiezione delle fo togra f ie (su al
les t imento spazi, mater ia l i , at t iv i tà, pubbl ic i 
e g rupp i dest inatar i dei servizi) e la r ielabo
razione dei test i in un f o r m a t brev iss imo e 
incis ivo hanno evidenziato c o m e la miss ion 
dei servizi per ragazzi a l l ' in terno del le b i 
bl ioteche debba essere prat icata e c o m u n i 
cata in m o d o sempl ice. Success ivamente si 
è deciso di met tere in linea il background 
text del le Children's guidelines, prev io c o m 
p le tamento del le parti mancan t i , paral lela
m e n t e a l l 'organizzazione del la d i f fus ione 
nelle realtà nazional i non ancora fo rn i te di 
t raduz ion i (ad esemp io , paesi di l ingua ara
ba). Un ex t rameet ing con la Responsabi le di 
IFLA-Net Soph ie Felfòldi ha permesso di av
viare la proposta di pubbl icaz ione sul si to 
IFLA del le schede di " b u o n e prat iche" che 
saranno testate dai m e m b r i del la Sezione. 
S o n o stat i consegna t i i rappor t i annua l i da 
7 paesi rappresenta t i ne l lo SC: Croazia, 
Francia, I ta l ia, N o r v e g i a , O l a n d a , Russia, 
S ingapo re . 

Il p r o g e t t o scel to a l l ' u n a n i m i t à per il p ros 
s i m o Congresso è la ce lebraz ione del 50. 
a n n i v e r s a r i o de l la Sezione nel 2005, sul 
qua le si p r o p o r r à la p r o d u z i o n e di un o p u 
sco lo che d o v r à essere t rado t to nel le 5 l in
gue uf f ic ia l i . La Sezione ha p r o p o s t o un 
p r o g r a m m a sul lavoro svo l to in ques t i 50 
ann i ( n o m i del le p e r s o n e che h a n n o r ico
per to g l i incar ich i p r i nc ipa l i , p roge t t i svo l 
t i) che ad Os lo si spera sia a c c o m p a g n a t o 
dal la p resentaz ione di e s e m p i prat ic i i l lu 
s t rat i anche con p ro iez ion i . 

Per Oslo 2005 è stata proposta all'Italia e alla 
Corea la partecipazione alla Poster Session. 
Il t e m a del pos ter ragazzi per Oslo 2005 
d o v r à essere co l lega to al t e m a pr inc ipa le 
del la Confe renza : "A v o y a g e to d iscovery ' / 
C o m e i serviz i per ragazzi f o r n i s c o n o un 
v i a g g i o al la scoper ta di . . .? 
È stata al tresì accettata la cand ida tu ra i ta
l iana, di R o m a , ad osp i ta re la r i un ione in 
ve rna le de l lo S t a n d i n g C o m m i t t e (che si 
svo lge rà so lo se necessar io) . 
Il t ema più sent i to, per le condiz ioni sociali 
dei paese che ci ospi tava e per le condiz ioni 
g lobal i determinate non solo dalle guerre in 
corso, è stato quel lo del l ' insost i tu ibi le f u n 
zione civi le dei servizi bibl iotecari per ragaz
zi. Viv iane Quinoes, argent ina, ha organizza
to una serie di visite. Nella bibl ioteca di scuo
la e lementare di 5000 v o l u m i un lettore ani
matore ci ha most ra to c o m e insegna ai ra
gazzi stessi a raccontare storie, con un rac
conto a misura di ragazzi di Fahrenheit 451. 
Nella s t raord inar ia bibl ioteca per ragazzi 
<www.asociacion-lanube.com.ar> gestita 
da un ONG mul t id isc ip l inare, oltre ai bamb i 
ni che ascol tavano raccontator i - e ravamo 
nel paese dei t ango -bond , della tangher ia e 
della cuenteria - abb iamo potu to scoprire 
non solo un luogo di suppor to alla ricerca in
ternazionale, con un pa t r imon io documenta 
rio (con ol tre 300 edizioni di Pinocchio in tut
te le l ingue) su tut ta la produzione cul turale 
che si riferisce ai bamb in i e ai ragazzi (non a 
caso "La N u b e " è il p r imo dei luoghi segna
lati nella gu ida Buenos Aires para Chicos, 
Buenos A i res , de Dios Editores, 2004, 
<www.dediosonline.com/>), incontrare un 
ed i to re special izzato c o m e Co l ihue 
<www.colihue.com.ar>, compra re nel lo 
spazio l ibreria l 'opera di Marc Sor iano, La li-
teratura para Ninos y Jovenes, nel l 'edizione 
ampl ia ta da Graciela Montes , ancora inedita 
in Italia], ma sentire e vedere ancora una vo l 
ta c o m e «reading p r o m o t i o n has more to do 
w i t h w h a t y o u do than w i t h w h a t y o u do 
w i t h . Mat ters of the heart instead of the 
looks of materiais» (I. Stricevic). 

M Ltarantel lo@bibl iotechediroma.i t 



a biblioteca di buenos aires 
dell'università di bologna 
silvia girometti 

Durante il 70. 
congresso IFLA, 

l 'Universi tà di 
Bologna ha 

presentato il 
proget to A lma DL, 

nel corso 
dell 'approfondimento 

del t e m a 
"Open access 

e comunicaz ione 
accademica 

in Europa". 
Un 'o t t ima 

oppor tun i tà per 
fornire qualche 

ulteriore 
informazione 

relativa alla 
Biblioteca di Buenos 

Aires del l 'Ateneo 
bolognese 

Il duplice obiettivo di edificare un ponte culturale che rinvigorisse 
i legami dell'Italia e dell 'Europa con l'Argentina e con l'America Latina 
e di contribuire sul piano scientifico all ' inclusione dell'Italia negli attuali 
processi di globalizzazione mot ivò la costituzione nel 1998 di una 
rappresentanza a Buenos Aires dell 'Università di Bologna, già da 
tempo impegnata in progetti di ricerca e collaborazione scientifica con 
istituzioni argentine e latino americane. La scelta di Buenos Aires, in 
particolare, era dovuta alla lunga tradizione cosmopol i ta della capitale, 
aperta ad ogni t ipo di iniziativa culturale, ed alla presenza di una 
cospicua comunità di origine italiana. 

La bibl ioteca, in part icolare, mira alla di f fusione della produzione 
scientif ica italiana nel campo delle scienze sociali al l ' interno della 
comuni tà accademica argent ina e latino amer icana, e paral lelamente 
alla copertura delle aree temat iche relative all 'att ività accademica 
e ai master istituit i in numerose discipl ine. 

La soddisfazione in tempo reale delle esigenze dell'utenza costituisce 
uno degli obiettivi principali della biblioteca, obiettivo raggiunto 
specialmente attraverso l'efficienza dei servizi di reference, prestito 
interbibliotecario internazionale e document delivery, strumenti 
fondamental i delle attività di ricerca dell 'università. 
In qual i tà di sede decentralizzata, la Biblioteca di Buenos Aires 
rappresenta una f inestra aperta sulle collezione del l 'Universi tà di 
Bologna, grazie soprattut to all 'accesso, t rami te un proxy del Centro 
interfacoltà per le bibl ioteche (CIB) di Bologna, alle risorse digi tal i 
(periodici elet tronici , banche dati e cataloghi in rete) messe a 

disposizione dal Sistema bibl iotecario 

d'ateneo di cui fa parte. Inoltre il catalogo 
della bibl ioteca è consultabi le t ramite 

l'OPAC sebina del CIB bolognese 

(http: //vww. c i b . u n i b o . i t ) . 
La Biblioteca di Buenos Aires organizza corsi 

di formazione per gli utent i , con la scopo di 

far conoscere le col lezioni, i cataloghi e il 

loro utilizzo e di indirizzare ad un corretto 
reper imento delle informazioni . 

La Biblioteca è inoltre sede di manifestazioni 
cultural i come quella dedicata al "Cinema 

italiano del l 'Università' , 'che ha avuto luogo 

fra lugl io e d icembre 2003 ed è consistita 

nella proiezione di pell icole f i rmate da 
alcuni fra i maggior i registi i tal iani. 

Le informazioni qui raccolte saranno tutte 

reperibi l i in spagnolo nella nuova pagina 

web della bibl ioteca, che integrerà il sito 
attuale consultabi le alla URL: 

http://www.unibo.edu.ar/biblioteca, 
di cui la coordinatr iceYael Poggi me ne ha 
gent i lmente segnalato un 'antepr ima. 

16 g i romett i@cir f id.unibo. i t 
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la biblioteca leo falicov a san Carlos de bariloche 
Simonetta pasqualis 

Dopo la Conferenza IFLA di Buenos Aires 
ho approf i t tato di un paio di giorni pr ima 
del r i torno in Italia per andare a t rovare 
alcuni cari amici che v ivono a San Carlos 
de Bariloche. 

Siamo amici da quasi vent 'anni ormai , 
da quando nel 1985 ero assistant librarian 
presso la Biblioteca del Centro di fisica 
teorica diTrieste e Gerardo AldazabaI era un 
junior visisting sc/enf/st alla sua pr ima visita 
presso lo stesso centro. Siamo sempre 
riusciti a r imanere in contatto, vedendoci 
di quando in quando ora qui in Italia, ora in 
Spagna, ora in Argent ina (la mia pr ima visita 
risale al 1997. 

Naturalmente durante la mia visita ho 
nuovamente visitato la Biblioteca del Centro 
atomico dove Gerardo lavora e rivisto la 
direttrice Alejandra Cohen, con la quale 
sono rimasta più o meno in contatto da 
quella mia pr ima visita. C'era anche lei a 
Buenos Aires, ma in quella marea di 
partecipanti non era facile incontrarsi , 
quindi mi è venuta vogl ia di raccogliere un 
po' dì notizie sulla Biblioteca del Centro per 
farla conoscere ai col leghi i tal iani. 
E davant i ad una tazza di caffè Alejandra mi 
ha i l lustrato la sua Bibl ioteca.. . . 
Le pr ime lezioni di fisica iniziarono il 1° 
agosto del 1955 in quel lo che si chiamava 
Istituto di fisica di Bariloche, oggi Istituto 
Balseiro, e già il 22 dicembre del lo stesso 
anno la Commiss ione nazionale per 
l 'energia atomica, istituzione madre 
del l ' Ist i tuto di Fisica, invitava i 
rappresentant i della Universi tà di Cuyo e 
della Facoltà di Scienze del l 'educazione di 
San Luis al l ' inaugurazione del l 'edif ic io che 
avrebbe ospitato le nuova aule e la 
Biblioteca del l ' Ist i tuto. 
José Anton io Balseiro dava tale importanza 
alla Biblioteca che, ancor pr ima che l 'edifico 
fosse te rminato , fece arrivare da Buenos 
Aires la s ignora Cora de Solari Bosch che fu 
la pr ima direttrice della Bibl ioteca. Questa fu 
da sempre la polit ica del l ' Ist i tuto, anche in 
anni di scarsi f inanziament i , quando i 
laboratori prefer ivano sacrificare parte delle 
loro assegnazioni per non in terrompere gli 
abbonament i della Bibl ioteca. 
La pr ima Biblioteca era situata in quel lo che 
si chiama Salone degli At t i , una accogliente 
sala in boiserie ora utilizzata per conferenze 
e r iun ioni , e i pr imi libri e periodici 
appartenevano alla bibl ioteca personale 
di Balseiro e di altri docent i . Al lora le 
acquisizioni, nonché la classificazione 
e catalogazione del materiale, venivano 
effettuate a Buenos Aires diret tamente 
nella sede centrale della CNEA e poi inviate 
a Bariloche. 

Nel 1961 la Fondazione Ford elargì 15.000 $ 
e nel 1963 Enrique Gaviola donò la sua 
collezione di riviste alla Bibl ioteca: in questo 
modo si costituì il nucleo iniziale di quella 
che d ivenne una delle mig l ior i e più 

complete bibl ioteche del paese. 
Dal 1975 la Biblioteca divenne autonoma 
negli acquisti e nel 1978 si inaugurò l'edificio 
attuale della Biblioteca, che prevede due 
saloni, una hall centrale, tre uffici e i bagni per 
una superficie totale di 700 metri quadrati. Il 
trasloco durò tre giorni e grazie all 'aiuto di 
tutto il personale del Balseiro la Biblioteca 
riaprì i battenti senza difficoltà. 
Questa Biblioteca fu una tra le pr ime in 
Argentina a cimentarsi con il recupero del 
pregresso, optando per il software Isis 
dell 'Unesco a libero accesso, e l'intero 
processo di recupero terminò nel 1989. Nel 
1993, con l'arrivo di personale specializzato in 
Isis, si iniziò a lavorare con il modulo della 
circolazione, nel 1994 si introdusse il prestito 
automatico con lettura di codici a barre. 
Nel magg io del 1996 venne dato alla 
Biblioteca il nome del pr imo fisico dot torato 
presso il Centro a tomico di Bariloche, 
Leo Falicov, e oggi la Biblioteca è uno dei 
grandi mot iv i di orgogl io della comuni tà 
scientif ica locale. 

At tua lmente conta più di 19.000 l ibr i , circa 
730 t i tol i di r iviste specializzate, varie basi di 
dati temat iche, microf iche, CD-ROM e v ideo, 
ai quali va aggiunta dal 2000 la collezione 
della Fondazione Bariloche, con più di 
10.000 vo lumi e 520 t i tol i di per iodico. 
Le aree temat iche sono: scienze social i , 
in format ica, economia del l 'energia, energia, 
f isica, ingegneria nucleare, matemat ica, 
scienza dei mater ial i , scienze ambiental i 
e chimica. 

Verso la f ine del 2002 venne inaugurato il 
portale della Biblioteca elettronica di scienza 
e tecnologia che consente l'accesso ai testi 
complet i di riviste nazionali e internazional i , 
a basi di dat i , abstract e altre informazioni 
bibl iograf iche ri levanti per l'area scientif ica 
e tecnologica. Per saperne di più su questo 
portale vedere alla pagina 
h t t p : / / w w w . i f l a . o r g / I V / i f l a 7 0 / 
p r o g 0 4 . h t m della conferenza IFLA dove è 

stata presentata una relazione propr io su 
questo s t rumento, oppure al portale 
h t t p : / / w w w . b i b l i o t e c a . s e c y t . g o v . a r . 
La Biblioteca è naturalmente a scaffale aperto, 
offre postazioni di consultazione OPAC e 
Internet, la possibilità di effettuare fotocopie 
(si raggiungono le 16.000 al mese), e dal 1998 
la ricerca bibliografica utilizza l'interfaccia 
Web di Isis che ha migl iorato le capacità 
di ricerca del materiale. 
Gli utenti sono circa 650 tra student i , 
dot torandi , ricercatori e docenti sia 
del l ' Ist i tuto Balseiro, del Centro atomico 
Bariloche che del Centro regionale 
universi tar io del l 'Universi tà nazionale del 
Comahue. Inoltre, tutt i gli anni vi sono i 
partecipanti della Scuola est iva, della Laurea 
specialistica in applicazioni tecnologiche 
del l 'energia nucleare, della Scuola di 
perfezionamento del l 'Universi tà della 
Pampa, della Scuola di fisica IB-CAB. 
Lorario di apertura va dalle 9 alle 19,50 e ogni 
giorno la biblioteca accoglie circa 120 utenti. 
La Biblioteca partecipa a varie attività 
consortili attraverso l'ISTEC (Ibero American 
Science andTechnology Consortium) per 
l'iniziativa LibLink; BRIAN (Red Regional de 
Informacion en el Area Nuclear) per lo 
scambio di document i , la formazione, dati 
statistici per la valutazione a livello regionale; 
SID (Systema Integrado de Documentacion 
de la Universidad Nacional de Cuyo). 
Nel 2004 la bibl ioteca ha ot tenuto un 
f inanziamento dalla Fondazione Antorchas 
con il quale intende realizzare la 
conversione del catalogo in fo rmato MARC, 
creare un archivio istituzionale della 
produzione intellettuale del Centro e 
catalogare risorse elettroniche. 
Come si vede si tratta di una bibl ioteca di 
medie d imensioni ma mol to specializzata 
e ricca di att ività volte a migl iorare sempre 
di più i servizi offerti alla propria utenza. 

1^ pasquali@univ.trieste.it 



ricordo di un bambino dai bei occhi chiari 
alfredo romano 

È una storia di circa vent i anni fa , a Civita Castellana, quando 
la bibl ioteca si t rovava al p r imo piano del Palazzo Andosi l la , al l ' inizio 
di via Roma (oggi via SS. Giovanni e Marciano). Vi si accedeva da 
un corti le il cui ingresso era sbarrato da un enorme e sgangherato 
portone. Era, mi pare, un p r imo pomer igg io caldo di f ine g iugno, 
l'ora in cui i bambin i che abitavano nei paraggi , approf i t tando del 
poco traff ico e della pennichella dei geni tor i , davano sfogo ai loro 
l iberi giochi sotto casa schiamazzando e r incorrendosi per le vie, 
azzuffandosi e, perché no, facendo un salto in bibl ioteca.Toccava 
veder l i , dopo aver fatto le scale di corsa: mi si presentavano davant i 
con tanto di f iato, il v iso e i capelli grondant i sudore. 
Erano piccol i , al mass imo sette-otto anni , e il loro scopo non era 
propr io quel lo di fare ricerche o leggere, ma tuffarsi tra i loro l ibr i , 
t rovare il più bello e colorato e contenderselo al gr ido di l'ho visto 
pr ima io ! , t i randoselo ognuno dalla propr ia parte. E sempre mi 
toccava intervenire per d i r imere le quest ioni e assicurarli che di l ibri 
ce n'era per tut t i . E si portavano via i l ibri in prest i to, ma per loro era 
come aver v into un giocattolo alla r i f fa, e scompar ivano roto lando 
per le scale, se non addir i t tura scivolando dal parapetto in muratura 
con gran chiasso, lo, dalla f inestra, più che i ragazzi, f issavo 
trepidante quei l ibri che brandivano in mano come t rofe i : chissà, 
sper iamo bene, mi dicevo: che li leggano a lmeno! 
Ma ci fu un p r imo pomer igg io , un p r imo pomer igg io assolato di f ine 
g iugno, che non diment icherò ma i , e il cui r icordo ancora mi 
strugge. Ero lì a ticchettare sulla vecchia macchina da scrivere, 
quando un vociare in corti le mi preannunciò il sopraggiungere della 
solita banda di ragazzini. Dalle scale mi arr ivavano voci concitate. 
Sentivo un «Dai! sal i ! c a m m i n a ! m o ' so' cavoli tu i !» Ancora: «Così te 
'mpar i , mo ' je lo devi paga se no te dà un sacco de botte!» 
Storie di bambini , pensavo, continuando nel mio ticchettio, e non 
m'ero accorto che la banda era già sopra, nel mio ufficio, e... «Eccolo! 
eccolo! nun voleva salìlTe l 'avemo portato: fatte dì che ha combinato!» 
Alzai la testa e la scena che mi apparve era a dir poco insol i ta: un 
bambino braccato tenuto a forza per le braccia da due più 
grandicel l i ; un terzo gli stava dietro per trattenergl i ogni via di fuga. 
«Fatte d ì , fatte dì che ha combinato !» insistè quel lo che dava l'idea 
del capobanda ind icandomi il piccolo malcapi tato «Mo' tocca che 
paga un sacco te sordi», f inì per sentenziare. 
Ma, s inceramente, non diedi mo l to ascolto a quelle accuse o 
minacce profferi te; fui attratto, invece, da quel bambino che, s imi le 
a Pinocchio, se ne stava come fra due carabinieri in erba. 
La faccia scura e spaurita faceva risaltare i due occhi chiari e 
luminosi che mi f issavano dal basso in alto come a chiedermi pietà. 
E mentre i compagni cont inuavano a sbraitare, lui se ne stava mu to , 
come rassegnato a subire qualsiasi pena gli sarebbe stata inf l i t ta. 
«Lasciatelo starei» ordinai . I ragazzi ubbid i rono. Il bambino , 
s t ranamente, non approf i t tò per darsela a gambe, ma restò l ì , 
in si lenzio, a f issarmi con i suoi bei occhi chiari. 
« Insomma volete d i rmi che è successo?» 

«Ha stracciato il l ibro della bibl ioteca 
e l'ha spiaccicato pe' terra!» assicurarono 
al l 'unisono i piccoli carabinier i . 
«È vero che hai stracciato il libro?» chiesi 
al bambino scrutandolo in quegl i occhi 
smarr i t i e regalandogl i un mezzo sorriso. 
Ma lui niente. 

«Adesso voi uscite dalla stanza!» int imai 
agli altri «Me la sbr igo io con lui.» 
«Guarda che se mi dici che hai stracciato 
il l ibro, non t i faccio niente, sai? Sono cose 
che possono capitare. La prossima volta 
magari cercherai di stare più attento, così 
il l ibro lo legge anche un altro bambino» 
lo rassicurai p iegandomi all'altezza dei 
suoi occhi. 

«Lo hai stracciato?» r ipetei, e f ina lmente mi 
fece cenno di sì con la testa. 
«Allora torna a casa, r iportami il l ibro e così 
ved iamo di r ipararlo in qualche modo . Vai! 

10 ti aspetto qui.» Fu un at t imo: si vol tò e se 
la diede a gambe; dai vetr i della f inestra lo 
seguii mentre si precipitava per le scale e 
scappava lungo il corti le. Conoscevo quel 
bambino, era venuto altre vol te, stava di 
casa a via del Governo Vecchio. 

Aspettai invano. In genere, quando un l ibro 
non to rna, mi cruccio, per non dire altro. 
Quella vo l ta , però, non so perché, non mi 
davo tanto pensiero: come se quel bambino, 
braccato a quel modo e con quella faccia 
così spaur i ta, avesse pagato il suo prezzo. 
Trascorsero tre lunghi giorni assolati, poi , 
improvv isamente, un tam t a m , una notizia 
ferale che sconvolse la città: due bambin i 
avevano perso la vita scivolando in una 
marrana, mentre giocavano dalle parti di 
Fontana Guaiola. Uno di loro era propr io 

11 bambino di via del Governo Vecchio. 
Oh potesse tornare un g iorno quel visetto 
scuro dai bei occhi chiari: lo colmerei dei 
l ibri più belli e colorat i , sia pure col 
permesso di stracciarli o gettarl i per terra 
o macchiar l i . . . Oh potesse, potesse... 

SS affretu@libero.it 
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