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Il Rapporto sulle biblioteche
italiane 2007-2008 si com-
pone di sei capitoli riguar-
danti, rispettivamente, la nor-
mativa e la politica bibliote-
caria, le biblioteche e la let-
tura, le biblioteche delle uni-
versità e della ricerca, la ca-
talogazione, le tecnologie, la
professione. Ventidue gli au-
tori dei contributi.
Nell’introduzione Mauro Guer-
rini invita a tener presente il
contesto internazionale, an-
che in previsione del Con-
gresso IFLA che si sarebbe te-
nuto nell’agosto 2009 a Mila-
no, occasione di visibilità per
i bibliotecari italiani.
Il primo Rapporto, di cui si
era sentita fortemente l’esi-
genza, risale al 2001, quan-
do vi furono dedicate 26 pa-
gine del “Bollettino AIB” per
esaminare, ad opera di no-
ve collaboratori, gli aspetti

della legislazione, dei siste-
mi bibliotecari di ateneo, del-
la cooperazione e dei con-
sorzi, degli OPAC italiani, di
SBN e dei progetti naziona-
li, dei sistemi di automazio-
ne e della professione. 
Il Rapporto è via via cresciu-
to divenendo un prezioso
strumento di monitoraggio
della realtà bibliotecaria, in
grado di consegnare agli ope-
ratori un’agile lettura della
propria specifica situazione,
contestualizzandola nel pa-
norama più ampio naziona-
le e fornendo sia una foto-
grafia dell’esistente sia un se-
gnale delle tendenze di svi-
luppo. Gli elementi di riferi-
mento sono sempre fonda-
mentalmente due: utente e
servizio, che interagiscono in
una sorta di spirale rappre-
sentata da un “reale” in co-
stante mutamento. Entrano
così in gioco nuovi stru-
menti, materiali, supporti e
servizi, ma anche i “nuovi”
utenti e, naturalmente, nuove
norme di legge che hanno il
compito di adattare la realtà
“strumentale” alla realtà so-
ciale.
Da un rapporto ci si aspet-
tano cifre, grafici, statistiche,
comparazioni con gli anni
precedenti, ma il Rapporto
2007-2008 dimostra piutto-
sto quanto sia mobile il pro-
filo del servizio bibliotecario
in Italia e quanto suscettibi-
le di modifiche d’angolazio-
ne, al punto da rendere dif-
ficile non solo la descrizio-
ne tout court ma anche l’in-
dividuazione dei parametri
più adatti a descriverlo e a
valutarlo. È sufficiente attri-
buire al dilagare dell’infor-
matica nella società – e nel-
le biblioteche – tale situazio-
ne? Probabilmente sì, in quan-
to si è visto come l’informa-
tica abbia prodotto cambia-
menti profondi negli ambiti
più diversi: dal lavoro al gio-
co alla comunicazione.
Il primo capitolo, con scritti
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di Bellingeri, Foglieni, Maiel-
lo, si occupa di normativa e
politica bibliotecaria. Ne e-
merge come il diritto d’auto-
re e quello del fruitore tro-
vino un vantaggio comune
nella crescita culturale della
società ma debbano fare i
conti  anche con un’intrica-
ta questione che riguarda il
formato digitale, con la ne-
cessità di armonizzare le
norme nazionali con quelle
comunitarie e di rivedere la
normativa sul deposito lega-
le, coinvolgendo negli aspetti
di vigilanza e conservazione
anche le Regioni, che già de-
tengono competenze in ma-
teria di tutela e di sostegno
al servizio bibliotecario.
Interessante anche l’interven-
to di Claudio Leombroni sul-
lo stato dell’arte di SBN, di
cui si analizzano luci ed om-
bre sia riguardo alla sua fun-
zionalità che alla sua demo-
craticità avanzando osserva-
zioni sul profilo più specifi-

co dello standard bibliografi-
co, che sarebbe utile modifi-
care optando per standard
più aperti e capaci di intero-
perare con altri sistemi ed
altri archivi bibliografici (e
non solo). La scelta del for-
mato Z39.50 è stata certa-
mente opportuna e l’autore
auspica che venga presto
adottato il protocollo già
messo a punto SBN-MARC.
Inevitabile un riferimento al-
le origini del progetto SBN,
per riconoscere che tuttavia
il formato proprietario di
SBN ha avuto le sue ragioni,
in quanto negli anni Ottanta
nessuno, tranne Angela Vi-
nay, avrebbe scommesso di
riuscire a trasformare il mon-
do variegato – ed allora sì,
chiuso in compartimenti sta-
gni – delle biblioteche italia-
ne in una comunità operan-
te per un “servizio” e non
solo per un “sistema”.
Il tema della lettura, nel se-
condo capitolo, si impone in

tutta la sua importanza in
quanto trasversale all’intera
società e quindi alla base
del ruolo stesso delle biblio-
teche. Utile al riguardo l’a-
nalisi di Giovanni Solimine,
che prende in considerazio-
ne i risultati emersi dalle in-
dagini di CENSIS, IPSOS, GfK
EURISCO e ISTAT, che de-
scrivono una situazione so-
stanzialmente immutata in
questi ultimi anni. Studi e
indagini condotte da varie
agenzie mostrano l’esisten-
za di atteggiamenti sfuggen-
ti dell’utenza, reale e poten-
ziale, che non si riescono a
“leggere” utilizzando solo le
fredde statistiche. 
Nello stesso capitolo Stefa-
no Parise affronta il tema del-
la crisi della biblioteca di
pubblica lettura, riprendendo
spunti di un dibattito a più
voci apparso sulle pagine del
“Bollettino AIB”, dove dagli
interventi di Petrucciani e
Leombroni, a quelli di Ridi,

Conti, Vitiello, Boretti, con di-
versi approcci, era emersa la
richiesta di una maggiore ade-
renza dei programmi delle
biblioteche alle aspettative e
ai bisogni delle utenze con-
crete, reali e potenziali. In
particolare, ci si interroga –
e giustamente – se sia stata
buona cosa importare in Ita-
lia il modello anglosassone
di public library che deriva
da una storia e da un conte-
sto molto diversi. Viene al-
lora alla mente l’entusiasmo
travolgente, talvolta di par-
te, altra volta culturalmente
discutibile, con cui negli an-
ni Settanta-Ottanta veniva re-
clamata l’istituzione di bi-
blioteche comunali, spesso
molto piccole, dove si sa-
rebbe fatto “cultura” tramite
il libro ma non solo, anche
dibattendo argomenti di in-
teresse collettivo o organiz-
zando cineforum, o ancora
si reclamava l’apertura al ter-
ritorio delle biblioteche sco-
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lastiche mediante la collabo-
razione volontaria di genitori
e di altre persone interessa-
te. Fu un periodo di grande
confusione e di grande vitali-
tà. Nacque il senso di appar-
tenenza della biblioteca alla
sua collettività e parallela-
mente una professionalità bi-
bliotecaria molto – in certi
casi anche troppo – aperta e
dedita ad attività culturali non
strettamente bibliografiche,
biblioteconomiche o legate
ai servizi di reference. Pas-
sata quella fase appassiona-
ta e succedutesi più genera-
zioni, sembra ora che  in bi-
blioteca si stia creando nuo-
vamente una separazione tra
vita civile e servizio biblio-
tecario. Da un lato sembra
che le cose già ottenute per-
dano il loro appeal rispetto
a quelle ancora da ottenere
e dall’altro che le informa-
zioni e l’assistenza che il “pun-
to comunitario” della biblio-

teca locale garantiva non sia-
no più così necessarie a cau-
sa di una sorta di individua-
lismo favorito dai nuovi svi-
luppi dell’informatica, che ti
permettono di raggiungere
da casa ciò che prima dove-
vi procurarti al di fuori. 
Non è un problema che in-
vesta solo le biblioteche; ma
si rileva che parallelamente
ad una crescita professiona-
le, spesso attenta ad utenze
diversificate, si sviluppa una
tendenza sociale di segno
opposto, che favorisce il fai
da te anche in campo bi-
bliografico. Ed è forse in que-
sta ottica che alcune realtà
europee hanno portato la pu-
blic library a divenire refe-
rence library, per usare un’e-
spressione di Traniello, in cui
le informazioni bibliografi-
che vengono richieste da ca-
sa e le risposte fornite via e-
mail da bibliotecari anche la
sera o di notte.

Alle biblioteche scolastiche
è dedicato l’intervento di Lui-
sa Marquardt, che ricorda
come il Manifesto UNESCO-
IFLA del 1999 non abbia an-
cora attuazione nel nostro
paese, nonostante l’esisten-
za di un progetto di legge
arenatosi, ahimè, nel 2008.
Eppure, una crescita delle
biblioteche scolastiche, resa
oggi molto difficile anche a
causa della mancanza della
figura riconosciuta del biblio-
tecario scolastico, risultereb-
be molto utile per le stesse
biblioteche pubbliche, man-
tenendo la distinzione dei
ruoli ma favorendo anche la
cooperazione. Sin dalle pri-
me leggi sulla scuola italia-
na si è parlato di biblioteche
nelle scuole, dalla tanto irri-
sa “bibliotechina di classe”
fino a non poche bibliote-
che di istituti superiori do-
tate di patrimoni importanti.
Ma si è sempre dato per

scontato che la “professione
bibliotecaria” altro non do-
vesse essere che una varian-
te della “professione docen-
te”, senza prevedere una
specifica formazione. Può
l’autonomia scolastica oggi
consentire di imboccare una
via diversa? Considerando che
il personale docente “inido-
neo” è sempre una figura
rara e provvisoria, si potreb-
be rivolgere l’attenzione agli
studenti, che sono “perma-
nenti” almeno per un quin-
quennio? Stabilendo una
connessione con le bibliote-
che pubbliche per un op-
portuno tutoraggio, forse si
potrebbe pensare ad istruire
gli studenti – attribuendo
crediti formativi – per gesti-
re alcune delle funzioni più
elementari, come è stato
suggerito dal Progetto MIUR
“Biblioteche nelle scuole”
(ipotesi, tuttavia, vincolata al-
le sole scuole dotate di bi-
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bliotecario, ignorando il pro-
blema fondamentale della
mancanza appunto di que-
sta figura). Non mancano
esempi interessanti anche
sul versante delle bibliote-
che scolastiche, come il Pro-
getto “Innovascuola”, attra-
verso il quale il Ministero in-
coraggia l’acquisto di nuove
attrezzature tecnologiche, e
il Progetto Minerva per co-
struire siti web scolastici. Si
contano soltanto 15 progetti
di rete con servizi di presti-
to e cooperazione tra biblio-
teche pubbliche e scolasti-
che, tra cui particolarmente
interessante il Bibliopoint di
Roma. Ma anche iniziative
promozionali possono favo-
rire l’avvicinamento alla let-
tura, come “Amico libro”, una
proposta del MIUR, o attività
che si tengono ogni anno
all’interno del Salone del li-
bro di Torino o in occasione
della Giornata del libro. 
Le biblioteche dell’universi-
tà e della ricerca costituisco-
no l’argomento affrontato nel
terzo capitolo. Gabriele Maz-
zitelli e Serena Spinelli si oc-
cupano degli aspetti gestio-
nali che derivano dall’orga-
nizzazione in sistema biblio-
tecario di ateneo, soffer-
mandosi sui diversi aspetti
legati all’acquisizione e alla
conservazione di materiali
non cartacei, in particolare ri-
viste elettroniche. Mentre il
primo aspetto è stato certa-
mente aiutato da alcune ri-
forme ministeriali e dall’in-
troduzione diffusa dell’in-
formatica, che ha favorito il
superamento della parcelliz-
zazione delle strutture bi-
bliotecarie e la loro aggre-
gazione, il secondo aspetto
si presenta più complesso
nella prospettiva di un’evo-
luzione verso la digital li-
brary. Interessanti al riguar-
do progetti come CARE, che
si propone di realizzare for-
me di coordinamento per
ottenere condizioni econo-

micamente convenienti e si-
stemi di conservazione e ar-
chiviazione di risorse digitali
condivise.
L’Open Access è l’altro a-
spetto che interessa forte-
mente le università e la loro
attività di ricerca, che si av-
vale del selfarchiving in fa-
vore della comunità scienti-
fica, poggiando anche sulla
Dichiarazione di Messina
(2004) cui hanno aderito 74
su 77 università italiane. Di
questo argomento si occupa
il contributo di Maria Cas-
sella.
Il quarto capitolo, dedicato a
principi e studi sulla catalo-
gazione, contiene i contribu-
ti di Alberto Petrucciani e
Anna Lucarelli. In particola-
re vengono analizzate detta-
gliatamente le novità rappre-
sentate dalle REICAT e dal
Nuovo soggettario.
Di nuove tecnologie si oc-
cupano, nel quinto capitolo,
Bertini, Contardi, Natale, of-
frendo anche con l’ausilio di
statistiche un panorama del-
la diffusione dei diversi soft-
ware per biblioteche, de-
scrivendone per venti di es-
si caratteristiche e storia.
Infine, nel sesto capitolo, si
affronta il problema – irri-
solto – della professione,
con interventi di Petruccia-
ni, Ponzani, Gamba e Co-
larusso. Le università, perlo-
più, offrono corsi di laurea
di primo livello (triennale)
in Scienze dei beni culturali,
con ben 4.401 laureati nel
2007 cui vanno aggiunti 1.300
laureati con corso quadrien-
nale. Corsi dedicati al setto-
re archivistico-bibliotecario
sopravvivono a Torino, Agri-
gento e Roma mentre vengo-
no attivati corsi di laurea spe-
cifici in una ventina di univer-
sità. La nuova laurea specia-
listica, attivata dal 2002/3, è
stata resa disponibile da 15
atenei nel 2007/8 (19 atenei
nel 2008/9) ed ha annovera-
to 494 iscritti e 84 laureati,

con buone prospettive di la-
voro anche se spesso preca-
rio. Diminuisce l’occupazio-
ne, in particolare le assun-
zioni a tempo determinato,
ed aumentano le stabilizza-
zioni, ma mancano statisti-
che complete per dare un
giudizio complessivo sull’an-
damento del settore. Il rico-
noscimento della professio-
ne ha fatto un passo avanti:
dagli accordi di Schengen,
che consentivano la libera
circolazione dei lavoratori, al-
la Strategia di Lisbona nel
2000, la questione è stata di-
battuta, iniziando con il con-
vegno di Trieste “Biblioteca-
ri nella Nuova Europa” per
finire con le azioni intrapre-
se dall’AIB insieme al CoLAP
in favore di un riconosci-
mento di tutte le professioni
intellettuali. Sta di fatto che
in Italia non c’è ancora un
riconoscimento giuridico né
una precisa definizione del
curriculum formativo, in net-
to “strabismo” con quanto lo-
devolmente propongono le
università e le associazioni
professionali.
L’opportunità per una pro-
gressiva equiparazione delle
qualifiche e delle compe-
tenze professionali è data
ora dalla Direttiva Comuni-
taria 2005/36 CE concepita
per permettere la libera cir-
colazione dei professionisti
e il riconoscimento dei per-
corsi formativi nell’Unione
europea. Il ruolo della asso-
ciazioni professionali era
già previsto dalla Direttiva
1992/51 CE, recepita in Ita-
lia con il D.Lgs 29.10.2007,
ma alle associazioni non vie-
ne ancora riconosciuta la pos-
sibilità di attestazione della
professionalità. Esse devono
tuttavia “garantire la qualità
del servizio erogato dai pro-
fessionisti”, “valutare la pro-
fessionalità degli iscritti e
sviluppare un costante ag-
giornamento” prevedendo
anche un codice deontolo-

gico a tutela dei professioni-
sti e dell’utenza. Il Decreto
di attuazione della Direttiva
è stato approvato il 28.4.2008.
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