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La pubblicazione delle nuo-
ve linee guida IFLA/Unesco
per lo sviluppo delle biblio-
teche pubbliche, con l’edi-
zione in lingua italiana del
2002, ha costituito certa-
mente un notevole contri-
buto alla discussione e alla
pratica bibliotecaria. Il con-
vegno tenutosi a Palermo
nel dicembre di quello stes-
so anno è servito quindi per
approfondire i temi delle
Guidelines, nell’intento che
venissero meglio recepite
nella prassi delle bibliote-
che italiane, proprio a parti-
re da una realtà, quella sici-
liana, che sotto molti aspet-
ti e in più occasioni ha sof-
ferto di isolamento, non so-
lo in senso geografico.
La pubblicazione degli atti
del convegno ha avuto per-
tanto il pregio di portare al-
l’attenzione di tutti problemi
e ipotesi di sviluppo conte-
nuti nelle riflessioni dei rela-
tori, ponendo le basi per in-
nescare un meccanismo vir-
tuoso, in grado di riflettersi
anche nella quotidianità
della gestione del servizio.
Un auspicio che è già con-
tenuto nel titolo: Rinnovare
la biblioteca pubblica.
Cos’è però la biblioteca pub-
blica oggi, e qual è il suo
ruolo? Queste sono le prime
domande che ci si deve por-
re e che già il primo inter-
vento, di Giovanni Solimine,
prova ad affrontare alla luce
delle nuove linee guida. Il
relatore, con la precisione
che contraddistingue i suoi
interventi, mette subito in
chiaro che su questo argo-

mento le Linee guida non
offrono che una soluzione
di “compromesso”, insisten-
do su principi troppo gene-
rali e sull’importanza del for-
te ancoraggio al territorio,
cui non corrisponde un’ade-
guata sottolineatura di altri
aspetti, come ad esempio la
riproposizione delle biblio-
teche come “finestra aperta
sul mondo”, che potrebbe
offrire percorsi nuovi e sti-
molanti. In tal senso, conti-
nua Solimine, le biblioteche
avrebbero sicuramente un
ruolo nel campo dell’istru-
zione intesa in senso ampio,
in particolare nell’e-learning
e nell’attenzione a temi qua-
li l’invecchiamento della po-
polazione e le grandi migra-
zioni che attraversano oggi i
continenti. D’altro canto lo
stesso relatore riconosce che
una trattazione non troppo
tecnico-professionale, scelta
dai curatori delle Linee gui-
da, potrebbe favorire il coin-
volgimento su questi temi
anche di un pubblico più
vasto, a cominciare dagli am-
ministratori. 
Il successivo intervento di
Paolo Traniello parte da
questo aspetto per com-
prendere qual è il quadro
normativo in campo biblio-
teconomico; lo spaccato che
emerge, per ciò che concer-
ne l’Italia, delinea un insie-
me caotico di principi enun-
ciati in differenti leggi, che
non costituiscono un unico
corpus e che difficilmente
sono attuate e attuabili.
Passando ad esaminare gli
aspetti dello sviluppo delle
biblioteche, Traniello, con
opportuni paragoni con
realtà sicuramente più avan-
zate, ricorda come sia fuor-
viante pensare che un mag-
gior numero di biblioteche
significhi di per sé che il si-
stema bibliotecario sia cre-
sciuto in maniera efficace;
in effetti, conclude Traniel-
lo, per avere delle vere “bi-

blioteche pubbliche” occor-
rono investimenti e forze
che a tutt’oggi, secondo i ri-
ferimenti internazionali, ra-
ramente esistono sul nostro
territorio.
L’intervento di Igino Poggia-
li riprende alcuni spunti già
espressi, come quelli sulla
normativa, per rilanciare la
proposta di una legge qua-
dro che riguardi i servizi bi-
bliotecari nel loro insieme,
già avanzata dall’AIB in pas-
sato in termini oggi sicura-
mente da rivedere anche al-
la luce dei cambiamenti av-
venuti. Poggiali introduce
anche alcune riflessioni a
partire dal capitolo che le
Guidelines dedicano a “mar-
keting e promozione”, trop-
po spesso trascurati dai bi-
bliotecari italiani; per que-
sto, continua il relatore, non
basta una legge, né si pos-
sono sempre addossare le
colpe ad altri, ma occorre
un serio ripensamento sulla
professione, comprendendo
il ruolo decisivo del biblio-
tecario come propulsore
nella gestione delle bibliote-
che, capace di realizzare le
alleanze necessarie.
I tre interventi successivi
provano in questo senso a
vedere che cosa in concreto
è stato fatto e come. In par-
ticolare Vito Ippolito descri-
ve la storia dell’evoluzione
normativa in Sicilia e le pro-
spettive che una recente cir-
colare ha aperto; Meli si sof-
ferma invece sull’introdu-
zione della sperimentazione
della Banca dati bibliografi-
ci in provincia di Ragusa, il-
lustrandone l’evoluzione,
anche attraverso i risultati di
alcune misurazioni effettua-
te sul campo. Infine la pre-
sidente dell’AIB Sicilia, Em-
ma, in un intervento critico
e riflessivo sulla realtà bi-
bliotecaria siciliana, si chie-
de a chi sta a cuore il futu-
ro delle biblioteche sicilia-
ne; a partire da questa do-

manda, certo non di circo-
stanza, si dipana così l’intri-
cata matassa collegata all’as-
senza di una legge regiona-
le, non priva di conseguen-
ze sulla vita concreta delle
biblioteche.
Con i due successivi inter-
venti si sposta invece l’atten-
zione su altre realtà, sicura-
mente più all’avanguardia: il
primo affronta il tema della
biblioteca a tre livelli (Dag-
mar Göttling) che mette in
rilievo l’interesse per il citta-
dino/cliente. Al di là di ogni
altra considerazione, dalla
relazione emerge come il ri-
sultato sia sempre determi-
nato dalla professionalità del
personale. La seconda realtà
presa in esame è quella di
un sistema bibliotecario,
quello del Vimercatese. Ales-
sandro Agustoni si sofferma
in particolare sugli aspetti
relativi al coordinamento
nella formazione delle rac-
colte documentarie, suppor-
tando le sue argomentazioni
con i numeri, frutto di una
sistematica attività di misura-
zione.
Nella seconda parte del vo-
lume vengono approfonditi
temi già accennati: dall’im-
portanza delle risorse uma-
ne alla cooperazione, alla
promozione.
Mentre Loredana Vaccani si
sofferma sulle iniziative del-
l’Osservatorio lavoro del-
l’AIB, volte a difendere e
valorizzare la professione
del bibliotecario, Nerio Ago-
stini entra nel vivo del tema
del riconoscimento della
professione nei differenti
contratti nazionali, sottoli-
neando ciò che su questo
argomento prevede l’IFLA,
soprattutto in relazione ai
compiti e alla dotazione or-
ganica. Un’ampia parte del-
la relazione è dedicata al-
l’accesso alla carriera biblio-
tecaria, alle modalità di
svolgimento dei concorsi,
alla formazione permanente
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e alla valutazione da parte
dei dirigenti.
Interessanti spunti vengono
poi dalla relazione di Maria
Stella Rasetti riguardo alla
promozione e al marketing
della biblioteca, così come
descritti nel sesto capitolo
delle Linee guida IFLA/Une-
sco, che richiamano l’atten-
zione sulla necessità che l’i-
stituzione bibliotecaria assu-
ma un atteggiamento proat-
tivo. Con un’iniezione di ot-
timismo e riferendosi ad al-
cuni esempi concreti, la
Rasetti prova a delineare un
cambiamento di orizzonte,
formulando alcune ipotesi
che contribuiscano a passare
dalla rassegnazione e dalle
lamentazioni (sulla mancan-
za di risorse, di pubblico, di
interesse ecc.) all’applicazio-
ne di strategie che permetta-
no di far apprezzare il ruolo
della biblioteca sia all’utenza
che agli amministratori.

Gli ultimi due interventi tor-
nano infine a trattare argo-
menti relativi alla Sicilia, esa-
minando il primo (Zacco) la
realizzazione della rete in-
formativa regionale, con l’im-
plementazione del Catalogo
regionale dei beni culturali
del quale viene auspicata la
connessione con i cataloghi
di tutto il patrimonio regio-
nale (storico, artistico, archi-
tettonico e librario), mentre
il secondo pone in luce
l’esperienza della rete di
cooperazione nella provin-
cia di Agrigento dove, nono-
stante le carenze regionali
già prima delineate, si è
creato un sistema funzio-
nante grazie all’impegno di
alcuni operatori che hanno
saputo, lavorando da tempo
in équipe, raggiungere risul-
tati di tutto rispetto.

Francesco Guido

Biblioteca universitaria di Genova
guidofran@fastwebnet.it
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