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terpretazioni dell’attuale nor-
mativa italiana – con l’eccezio-
ne, et pour cause, di Paolo
Agoglia, direttore dell’Ufficio
relazioni istitituzionali della
SIAE – sono negative sia nel
merito sia nel metodo impiega-
to per la sua definizione nella
forma attuale.
Agoglia illustra la gloriosa sto-
ria della Società italiana autori
ed editori, fondata nel 1882
per volontà, fra gli altri, di
Verdi, De Amicis, Verga. Il
ruolo svolto dall’ente ha una
dimensione che non si limita,
inevitabilmente, all’attività di
protezione all’interno dei confi-
ni nazionali; come sottolineato
da buona parte dei testi, il

quadro di riferimento per una
efficace protezione della creati-
vità intellettuale è quello dei
rapporti e del coordinamento
fra normative territoriali. Ragio-
nevolmente, la SIAE individua
la strada maestra per la tutela
dei diritti di autori ed editori
nel confronto sul piano comu-
nitario e internazionale, e infi-
ne nella necessaria armonizza-
zione dei differenti sistemi. 
Naturalmente – a rispettare il
titolo del volume – la bibliote-
ca è l’elemento centrale dell’in-
tero testo.
Giovanni Lazzari ripercorre con
dovizia di particolari il cam-
mino della legge che – è que-
sto il punto centrale dell’inter-

vento – regola all’ar-
ticolo 2 il sistema
della riproduzione a
mezzo fotocopia per
uso personale, novel-
lando l’articolo 68
della legge n. 633/
1941. Questo articolo
trovava fondamento,
secondo Lazzari, nel-
la considerazione che
le biblioteche costi-
tuiscono un “istituto
di democrazia, stru-
mento di crescita cul-
turale dei cittadini,
isituzione che attua il
loro diritto fonda-
mentale all’informa-
zione e alla cono-
scenza”.
La nuova regolamen-
tazione sottolinea,
semmai, l’intrinseca
debolezza dell’istitu-
zione-biblioteca, che
da una realtà fonda-
mentalmente fram-
mentata deriva una
insufficiente inciden-
za nel “politico”, ben
evidenziata dall’iter
della legge 248. Il li-
mite del 15 per cen-
to, con la discussa
assimilazione delle
biblioteche alle copi-
sterie per quanto at-
tiene al servizio di
fotocopiatura, risulta

inquietante non tanto di per
sé, quanto per la modalità del
suo inserimento nella norma:
in Comissione giustizia alla Ca-
mera la modifica di un emen-
damento del governo ha modi-
ficato, fra l’indifferenza o igno-
ranza dei deputati, il testo ori-
ginario. L’intervento di Lazzari
– corredato di un apparato di
documenti che testimonia del-
l’interessamento attivo di AIB,
AIDA e GIDIF-RBM – ha il pre-
gio di sintetizzare con efficacia
il controverso cammino della
norma, terreno di scontro di
interessi che ha visto in defini-
tiva prevalere quello dell’indu-
stria editoriale e soccombere la
lobby bibliotecaria.
Luca Bellingeri delinea nel suo
intervento le tappe principali
del diritto d’autore, prendendo
le mosse dal diritto romano e
dalla individuazione, all’interno
dell’opera d’ingegno, dei con-
cetti di corpus mechanicum –
bene materiale su cui si eserci-
ta il possesso – e corpus mysti-
cum – la creazione intellettua-
le, cui si applica il diritto di pro-
prietà immateriale. 
Punto di svolta e data di nasci-
ta della moderna elaborazione
legislativa, la stampa a caratteri
mobili sancisce una maggiore
facilità di riproduzione del te-
sto scritto. Le normative nazio-
nali, fra cui quella del futuro
stato italiano, si orientano ver-
so la concessione di “privilegi”,
antesignani degli attuali diritti
morali ed economici, ricono-
sciuti agli autori ma anche agli
editori e agli stampatori. 
Con differenze di impostazione
anche profonde fra i diversi
paesi, il XVIII secolo segna il
momento della sistematizzazio-
ne del concetto di proprietà in-
tellettuale, collegato a una sem-
pre maggiore attenzione al-
l’aspetto economico della sua
tutela. 
In tale quadro la normativa ita-
liana ha potuto costituire, con
il punto di arrivo rappresentato
dalla legge del 1941, uno
standard in ambito internazio-
nale. ➤
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Innanzitutto, una previsione
che è anche una speranza: che
il testo di cui si tratta – una
miscellanea che raccoglie intor-
no al tema del diritto d’autore i
contributi presentati al corso di
aggiornamento patrocinato dal-
la Provincia di Roma e al suc-
cessivo seminario svoltosi nel
dicembre 2000 – sia utile pro-
prio a chi, forse, meno ne av-
verte il bisogno: i tanti biblio-
tecari per cui la recente rivolu-
zione legislativa ha significato
soltanto l’obbligo di affiggere a
una parete un disclaimer che
lascia sulle spalle di un’utenza
anche più ignara tutto l’onere
di confrontarsi con nuove, tal-
volta controverse, regole.
Il volume contiene anche testi
non d’occasione: veri e propri
saggi che offrono interessanti
spunti di riflessione sui diversi
aspetti della proprietà intellet-
tuale.
Antonella De Robbio, curatrice
della pubblicazione, dà il “la”
con un’introduzione che prov-
vede innanzitutto a chiarire la
differenza fra i principali con-
testi normativi che regolano il
complesso tema della proprietà
intellettuale: il sistema di copy-
right e il sistema a diritto d’au-
tore. Quest’ultimo, proprio del-
la realtà europea, distingue il
contenuto della creazione in-
tellettuale dalla sua forma
espressiva.
La legge n. 633 del 1941, con
le modifiche ad essa apportate
dalla legge n. 248 – varata dal
nostro Parlamento il 18 agosto
2000 – è naturalmente alla ba-
se di tutti gli interventi. Le in-
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lati in sede OMPI, De Robbio
evidenzia la necessità di un’e-
quivalenza fra mondo “fisico”
e mondo “digitale” che superi
il concetto di supporto per
concentrarsi sul contenuto. È
l’opera intesa come corpus my-
sticum, dunque, piuttosto che
come mero corpus mechani-
cum, che rende onore alla
creazione intellettuale e al
principio fondamentale della li-
bertà di espressione.
La tutela delle banche dati si
inserisce in questo orizzonte
introducendo un concetto nuo-
vo: quello di tutela sui generis,
oggetto del terzo saggio di
Antonella De Robbio. 
Il decreto legislativo n. 169
del 1999 che attua la direttiva
96/9 delle Comunità sulla tu-
tela giuridica della banche di
dati agisce all’interno di una
realtà di fondamentale impor-
tanza soprattutto per le biblio-
teche di università e degli isti-
tuti di ricerca. Di tutela sui ge-
neris si parla quando la banca
dati non riveste quel carattere
di originalità e di innovatività
tutelato dal diritto d’autore; è
uno dei diritti connessi con i
quali gli utilizzatori delle ban-
che dati sono tenuti a familia-
rizzare per poter agire, da
fruitori, nella piena consape-
volezza dei propri diritti e do-
veri. 
A completare un testo di in-
dubbio interesse – il cui limite
consiste nella ripetitività di
concetti di comune acquisizio-
ne – alcuni interventi affronta-
no tematiche specifiche. Anna
Maria Placidi illustra la difficile
situazione con cui sono chia-
mate a confrontarsi le bibliote-
che musicali; De Robbio esa-
mina la duplice natura delle te-
si di laurea (a un tempo testi
amministrativi e opere creati-
ve); Rosario Garra affronta infi-
ne il rapporto fra diritto d’auto-
re e biblioteche scolastiche
nell’ottica di un uso formativo
e “progettuale” delle opere in-
tellettuali. L’Appendice guida
alla consultazione del sito cu-
rato da Antonella De Robbio

su diritto d’autore e copyright,
utilissimo strumento di aggre-
gazione di risorse disponibili in
rete.
Il limite cui si accennava, in-
trinseco a una trattazione one-
stamente “di parte”, coincide
con il principale pregio di que-
sta raccolta: quello che si con-
cretizza infine, per il lettore,
nella proposta di vivaci spunti
di riflessione. 
Questa antologia non può es-
sere infatti che un punto di
partenza, segnata com’è – da-
tata già al momento di andare
in stampa – dall’inevitabile ri-
tardo rispetto al rapido evol-
versi della legislazione in mate-
ria di copyright. Tanto la diret-
tiva CE “sull’armonizzazione di
taluni aspetti del diritto d’auto-
re e dei diritti connessi nella
società dell’informazione”
quanto la normativa internazio-
nale sono realtà con cui con-
frontarsi, tutt’altro che mere
prospettive: basti a confermar-
lo la lettura del Chapter 12 del-
la legge statunitense sul copy-
right, intitolato Copyright pro-
tection and management sy-
stems. La protezione delle ope-
re digitali è un dato di fatto
cogente, e la rete dei divieti di
riproduzione si infittisce e si
espande tanto da far individua-
re in questo punto la vera mi-
naccia al concetto di fair use.
Quale, dunque, la direzione
auspicabile? Placare i furori
ideologici e, al contempo,
mantenere vigile e implacata la
coscienza critica. Partire dai
dati di fatto, dalle esperienze,
dalle statistiche, dalle necessità
spesso divergenti di utenti,
creatori e distributori per im-
postare una discussione con-
creta e fattiva sulla necessità di
contemperare le esigenze degli
operatori del mercato. 
Perché di questo si tratta: di
mercato, scambio, diffusione,
utilizzo – e di salvaguardia,
conservazione, tutela – del-
l’informazione. E, con essa, di
un patrimonio che può e deve
essere condiviso.

Barbara Biagini

2001

Come indicato nella prefazione,
Guida agli esami per biblioteca-
ri e assistenti di biblioteca di
Paola Ferro e Anna Rita Zanobi
nasce, all’interno della collana
“Concorsi per bibliotecari”, per
colmare il vuoto editoriale la-
sciato dalle precedenti opere,
ormai esaurite, delle stesse au-
trici: 120 quiz per concorsi ad
assistente di biblioteca (Milano,
Editrice Bibliografica, 1997) e
Guida pratica alle prove d’esa-
me (Milano, Editrice Bibliogra-
fica, 1999). Anche questa volta
l’obiettivo è quello di fornire
uno strumento di preparazione
a coloro che intendono affron-
tare, in tempi brevi, concorsi
per bibliotecari o assistenti di
biblioteca.
Il libro si struttura in tre parti:
nella prima sono affrontati gli
argomenti materia d’esame,
nella seconda vengono indicati
alcuni riferimenti bibliografici,
mentre nella terza le autrici
propongono una serie di quiz
e quesiti a risposta breve con
le relative soluzioni.
La prima parte comprende otto
capitoli. Si comincia con paleo-
grafia: le origini della discipli-
na, le materie e gli strumenti
scrittori, la scrittura latina e
greca, il volumen, il codex. Il
secondo capitolo affronta un
excursus storico del libro a
stampa sia in Italia che in altri
paesi come Germania, Francia
e Stati Uniti. Il carattere storico
è mantenuto dal terzo capitolo
che tratta la storia delle biblio-
teche (soffermandosi sulle
principali biblioteche straniere)
e anche la tipologia e le fun-
zioni delle biblioteche in Italia
(con un breve accenno ad au-
tomazione e cooperazione). La
bibliografia intesa come disci-
plina, le bibliografie, i catalo-

Che l’evolversi della tecnologia
e i profondi mutamenti che
hanno interessato il canale
produttivo e quello distributivo
abbiano reso inevitabile l’attua-
lizzazione del testo, è pacifico;
e però Bellingeri non nascon-
de più di un dubbio che la
248 possa costituire una rispo-
sta efficace e priva di ambi-
guità a tale esigenza.
Nel saggio Diritto d’autore e
copyright in biblioteca, Anto-
nella De Robbio illustra le dif-
ferenze fra le modalità di rico-
noscimento e remunerazione
della proprietà intellettuale nei
sistemi di copyright e à droit
d’auteur. L’excursus storico ap-
proda all’attuale quadro nor-
mativo, segnato dalla vivace at-
tività regolatrice dell’Unione
europea e dalla necessità, non
sempre rispettata, di adeguare
ad essa le realtà nazionali.
Sono chiariti i concetti di pub-
blico dominio, diritti patrimo-
niali, morali, esclusivi, connes-
si. Un percorso didascalico
tutt’altro che superfluo che
prosegue nell’intervento suc-
cessivo, dedicato alla versione
della cosiddetta “sesta direttiva”
approvata dal Consiglio d’Euro-
pa il 10 aprile 2001 (Direttiva
sull’armonizzazione di taluni
aspetti del diritto d’autore e dei
diritti connessi nella società
dell’informazione), che l’autri-
ce esamina nella sua forma
non definitiva.
Sottolineando l’importanza del-
l’adeguamento della normativa
comunitaria ai princìpi formu-




