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FIRENZE — L'lngresso della biblloteca nazionale. 

'Non'ce n'e uno che non tla 
v d'accordo: student!, professor!, 

semplici Icttorl, editor!, Ilbrai, 
1 profe3»ionlitl, blbllotecarl. 80r-

J retti dalle statlstiche 0 dall'espe-
- rienza personate affermano tuttl, 

con tlgnificativa unita dl vedute, 
che in Italia e difficile leggere. 
Leggere bene, naturalmente. 

E' difficile per chl« vlaggla 
(forse un po* meno da qualche 
anno per la diffusions delle « ta-
scabili »). e difficile per chl stu-
dia, e difficile, Infine, per chl 
taglia I minutl da una giomata 
dl Intenso lavoro. .'• 
* La difficolta non consiste nel 
reperimento delle opere — let-
teratura o test! speclalizzatl —: 
che la produzione itallana e anzl 
consistente e aggiornata e le 
case editrlcl (pochiS3)me tutta-
via a livedo industriale) nume-

> rote ed attive. La ' difficolta e 
, nel prezzo: nella - possibility di 

sottrarre al bllancio personale 
una fettina di-danaro capace 
di assicurare un rifornimento 
costante e sufficiente della bi
blloteca famlliare. E, quindi, 
nella ' conseguente Impossibility 
di estendere il mercato del libro 
ad una zona vasta. sempre piQ 
estesa, che raggiunga capillar-
mente non soltanto chl e • gia 
predisposto all'impegno cultu-
rale della lettura, ma anche chl 

L-.' 

— per una fomma dl motivl — 
te ne tiene ancora lontano (e -
sono I plu, disgrazlatamente). , . 

In < questo panorama tocche- V 
rebbe alia organlzzazione pub- ' 
blica (dello Stato, degll Enti Lo-
call e degll organisml popolarl) 
di porta re avantl una politica , 
del libro. Creando, per fare il pri-
mo passo, centrl pubblicl fornltl e 
modern!: e non soitanto per la 
qualita e la quantita del votumi 
slstemati negli scaffali, bens) 
per le • Iniziative che possano 
maturare intorno, sollecitando 
dal lettorl un impegno ed un 
intereS3e capace di aostenere e 
portare avantl la politica del 
l ib ro . ,5, v - ' - • • : • - • -

.* Ma qui/ appunto, e la seconda ,: 

^difficolta nella quale urta I'lta- ' 
£lia che legge; nonche quella che -' 
-non si e mai avvlclnata alia let

tura. In tutta la : Repubbllca, 
. oggi, eslstono soltanto 35 bibllo- . 
. teche governatlve: ed una, quel- <• 
: la romana, seconda per Impor-
• tanza, e stata chiusa in questi • 
-• giorni al grande pubbllco. > (35: • 

ma si fa per dire; dl queste, ben --
dieci, piccole e specfalizzatissi-
me, sono a Roma); -
' Pol, per I circa ottomita co-

'munl Italian), eslstono poco piQ 
."- di trecentocinquanta biblioteche 
- tra comunali e provincial). E, 

anche qui, il numero dice poco. • 
. Basti dire che Campania e Ca- ' 

labria messe assieme ne conta-
no soltanto una ventina, che tra 

.Lazio ed Umbrla fanno poco plu 
, di trenta, che la 8ardegna ne 

ha nove, mentre il grosso — un 
centinalo — e concentrato tra 

; le Soprintendenze di Modena, 
, Bologna, Firenze. : ^ "-v ' 

£'•'- E non basta ancora. Mentre 
•• le organizzazionl private, quelle 

democratiche sopratutto, fanno 
uno sforzo di djffuslone oltrechfi 
di raccolta, le biblioteche gover
natlve e degll enti local! reatanc 
immobill. Soffocate non • dalla 
mancanza di volonta, ma dalla 

.'carenza dl fondi, dalla burocra-
zia, da una ormal centenaria 
diffidenza e scetticismo. II rap-
porto tra la biblloteca e II pub
bllco non va al dl la di un lo-
goro tran-tran quotidiano, senza 
passlone. 

Non mancano le eccezioni, na
turalmente. E sono queste, oltre 
un sintetlco panorama della si-

. tuazione generale, che abbiamo 
' in animo di scoprire e segnalare 
nel corso del servizl che comin-
ciamo, \ da oggi, a pubblicare. 
Dando'la precedenza — dopo 
il grave campanello d'allarme 
suonato dalla Nazionale di Ro-

' ma — alia piO grande biblloteca 
d'ltalia: quella dl Firenze. • 

Dario Natoli 

La biblioteca nazionale di Firenze 

900 al 
1 1 

a orario 
La situazione e ben diversa che a Roma: I'impegno della 
Provincia e del Comune le ha assicurato una notevole 
efficienza - Ma i mezzi a disposizione sono inadeguati e il 
personale e scarso: 60 impiegati per 33 km, di scaflalature, 
oltre 3 milioni e mezzo di opere, 85.000 testate di periodic! 

Dal nostra inviato 
' . , . _ . , . . FIRENZE, 14. 
Tre milioni e mezzo di 

opere, 85.000 testate di pe-
riodici di ogni generc c di 
tutte le parti del mondo, 
33 chilometri di scaffalatn-
rei la stessa distanza, cioe,' 
che intercorre tra Firenze 
e Pistoia, o tra Empoli e 
Firenze: ecco alcune cifre 
che possono dare uriidca, 
sia pure sommaria, della 
importanza e • imponenza 
della Biblioteca nazionale 
centrale. 

A differenza di'ciuel che 
accade • a Roma, qui • la 
masslma istituzione biblio-
grafica del nostro . paae 
continua a funzionare. L'e- • 
dificio che Vospita. finito di 
costruire nel 1935, mostra 
ancora una • rassicurante 
solidita, le finestre sono 
ampie, le sale luminose, le 
grandi velrate • linde e 
splendenti. Eppure anche 
la Nazionale centrale di 
Firenze comincia ad avere 
il'fiato corto. La nuova 
ala, costruita sulla sinistra 
dell'edificio-madre e che si 
allunga verso Santa Croce, 
non ha risolto nessuno dci 

"problemi che erano e con-
tinuano ad essere sttl tap-
peto. E' stata riempita di 
uffici, ma la ditto che ha 
finito di costruirla circa nn 
anno fa e fallita. Una se-
rie di lavori non furono 

i quindi condotti a termine 
\come si deve; i termosifo-
\ni restarono colmi d'acqua, 
lad esempio, e lo scorso in-
\verno parecchi locali rima-
\sero allagati. II . rivesti-
Imento di granito sulla fac-
\ciata, si va distaccando ed 
le stato necessario etevare 
tuna staccionata per non 
Xmettere a repentaglio le 
\teste dcgli ignari cittadini 
|<f t passaggio. - * 

Eppure la- Nazionale 
\Centrale e una delle poche 
\biblioteche ilalmne a non 

ispettare Vorano mintste-
\riale: da due anni a quesui 

tarte, infatti, i suoi bat-
Itenti rimangono aperti dal-
tie 9 alle ore 20 ininterrot-
\tamente, invece che dalle 
\9 alle 13 e dalle 14 alle IX 
\come stabilito dalla ctrcu-
\lare del Ministero della 
Pubblica Istruziona. La bi-

[ blioteca e aperta anche la 
domenica mattinn Si trat-
ta di un prolungamento di 
orario estremamcnte utile 
per alt studenti c gli stu-
diosi — una media di 900 
persone al giorno — che 
frequentano le sale delle-
dificio di Piazza Cavalleg-
geri. Numerosi anche i la-
voratori che ne profittano 
con ' entusiasmo. Ma si e 
potuto realizzare solo gra-
zie ai contributi che alia 
biblioteca venpono versatt 
dal Comune (un milione di 
lire all'anno) e dalla Pro
vincia (un altro milione I. 
E anche grazie all'abncga-

* zione e alio spirito di sa-
1 crificio del personale, che 
C giornalmente si sottopone 

a severl turni di lavoro 
I $tr*ordinario che la limita-

tezza dei fondi non per-
i mette di retribuire in ma--
niera adeguata. Basti dire 
che un custode per un'ora 
di lavqrqistraordinario, se-
condo leltafiffe ministeria-

: li, percepisce appena 170 
: lire. 

E' propria nella insuffl-
' cienza del' personale che 
• vanno ricercate le magglo-
ri difficolta che la Biblio-

'. teca Nazionale Centrale si 
trova ad affrontare. La 
funzionalita -• dell' istituto, 
unico nel suo genere in 
Italia, e assicurata da 60 
tra impiegati e appartenen-
ti alle categoric ausiliarie. 
Troppo pochi, e troppo 
malpagati. -

E si tratta di una delle 
carriere piii irte di ostaco-
li che oggi esistano. A un 
bibliotecario, cioe a un 
impiegato il quale entri 
nella carriera direttiva del 
settore, viene richiesta an-
zitutto la laurea in legge 
o quella in lettere. Poi de
ve affrontare la prova de-
gli esami di Stato per il 
concorso: e deve dimostra-
re una perfetta padronan-
za del • greco, del latino, 
della paleografia greca e 
latina. di almeno due lin-
gue stranicre moderne e 
altro ancora. Se tutto ra 
bene e vince, non appena 
in organico comincia a 
percepire uno stipendio 
base di circa 54.000 lire al 
mese. A queste vanno ag-
giunti i due assegni inte-
grativi strappati nel 1962 
e nel 1963. non pensiona-
bili, non conteggiati nella 
tredicesima mensilita, ino-
peranti riquardo agli even-

: tuali scatti di stipendio. Si 
giunge a sfiorare appena 
le 90.000 lire mcnsili. E 
cid spiega perche all'ulti-
mo concorso banditn nel 

' 1962 e svoltosi nel 1963. su 
60posti disponibili nella 
carriera direttiva. si pre-

Un miliardo 
e mezzo per 
otto milioni 
di vaccinati 

La spesa complessiva che il 
Min-.stero della Sanita ha so-
stenuto per la prima fase del-
I'operazione antipolto. ammon
ia a oltre un miliardo e mezzo 
di lire. Questa prima fase ha 
impegnaJo circa 15 000 sanita-
ri che hanno somministrato 7 
milioni W0000 dosi di vaccino 
Sabin. •• 

La distribuzione reaionale 
dei vaccinati nella prima fase 
e la seguente: Piemonte 553 
mila; Liguria 232 000; Lombar-
dia 1.110.000; Trentino-Alto 
Adige 175 000: Veneto 564 000: 
Kriuli Venezia Giulia 164 000: 
Emilia Romagna 524 000: Mar-
che 215 000; Toscana 503 000: 
Umbria 175 000: Lazio 740 000: 
Campania 550.000: Abruzzi e 
Molise 210 000: Puglia 605 000: 
Basiticata 129000: Calabria 280 
mila; Sicilia 840.000; Sarde-
gna 360.000. Mancano i dati 
della VaJle dAosta, 

sentarono solo 14 candida-
ti: i vincitori furono 7. 

Le cose vanno ancora 
peggio per gli appartenen-
ti*-V>l personale austliario 
(fatiorini, custodi,- ecc...): 
questi iniziario con un sa-
lario di 31.000 lire (plu- i 
due assegni integration si 
arriva a sfiorare le 60.000 
lire mensili). Per riempire 
i vuoti, a Firenze si e do-
vuto ricorrere a una sin-
golare forma di assunzio-
ne: r quella dei < cottimi-
sti >, volonterosi, cioe, — 
uomini e donne — che per 
un orario di lavoro alquan-
to ridotto, circa cinque ore 
al giorno. vengono . com-
pensati con un assegno di 
32.000 lire al mese. non 
fruiscono di alcuna forma 
assicurativa, sono insom-
ma dei clandestini a tut' 
ti gli effettl. 

Nonostante i ripetuti al-
larmi e le sollecitazioni 
che da ogni parte si sono 
levati verso il ministero 
della P. I., a Roma si con
tinua a fare orecchio da 
mercante. Non una lira, 
non un qualsiasi provvedi-
mento e stato preso per 
venire incontro alle diffi
colta della Biglioteca Na
zionale Centrale. • Non si 
attendera. certo. che an
che a Firenze si determini 
una situazione. come quel
la della < Vittorio Emanue-
le » di Roma. Qui e neces
sario procederc a una ra-
zionalizzazione c moder-
nizzazione delle attrezza-
ture, e soprattntto neces
sario aumentare il perso
nale. Bastercbbe che il mi
nistero si decidesse a ren-
dere operante la legge nu
mero 1264 sulVampliamen-
to dell'orqanico varata il 
7 dicembre del 1961. Non 
e certo un toccasana. ma 
verrebbe in qualche modo 
ad alleggerire la situazio
ne non solo qui a Firenze 
ma in tutto il settore del
le biblioteche. Ma la legge 
* dorme >; non si sono 
banditi ne esplicati i con-
corsi da essa previsti. il 
gocerno continua a ignora-
re anche • il progetto di 
legge presentato dai com-
pagni on. Caprara e Nan-
mizzi sulla sistemazione 
delle donne dichiarate ido-
nee. ma non rincitrici. nei 
concorsi banditi all'interno 
dell'amministrazione. 

Questo colpevole disin-
tcresse deve cessare al piu 
presto. Altrimenti la pro-
spettivn e Vavvenire di al-
cuni istituti di fondamen-
tale importanza per la cul-
tura del nostro pacse po-
trebbero essere compro-
messi in maniera definiti-
va. 11' problema e tanto 
piu urgente per Firenze, 
ove, se si realizzera la pro-
gcttata ' University Euro-
pea, la Biblioteca Nazio
nale Centrale si troverd 
per forza di cose ad assu-
merc il ruolo — e t rela-
tivi oneri — di uno degli 
istituti di cultura piu im
portant e avamati di tut
to il continente. 

Michele Ul l i 
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Interventi di Mario Alicata, Enzo Paci e Giancarlo Vigorelli 
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Un momento del dibattito: alia presidenza Vigorelli, Paci, il direttore 
della casa editrice «Editor! riuniti» e il compagno Mario Alicata. 

I 
I 
I 

Nel pomeriggio di ieri, alia l ibre- . 
ria Einaudi di Via Veneto, a Roma, 
Mario Alicata, Enzo Paci, Giancarlo 
Vigorelli e Corrado De Vita (presi-
dente) hanno presentato al pubblico 
il volume di scritti di Jean Paul Sar
tre H filosofo e il politico pubblicato 
nei giorni scorsi daglj Editori R iu 
niti . • 

Punti focali del dibattito sono stati 
gli argomenti che Mario Alicata ha 
posto al centro della sua prefazione . 
al volume: il ; dibattito interno • del 
movimento ' rivoluzionario e il rap-
porto tra Sartre filosofo e Sartre po
litico. A l di la di quanto possa es-
servi di non esatto e anche di sgra-
devole in alcuni giudizj sartriani. re-
sta il fatto, ha ripetuto Alicata, che i 
comunisti, gli operai, i lavoratori e 
quanti si sentono vicini al Partito 
comunista devono riflettere sugli al-
tri e su se stessi. I I do'gmatismo e la 
pigrizia della mente riceveranno un 
col po -formidabile quando il marx i -
smo sara dj nuovo adoperato con spi-
riio scientitico e critico: quello spirito 
scientifico e critico che e proprto del 
la dottnna dei marxistj. Gl i scritti di 
Sartre inclusi - nel volume pubblicato 
dagli Editori Riuniti sono caratteriz-
zali da un giudizio che nasce dall ' in-
terno dello stesso movimento rivolu
zionario. « ET vero — ha scritto A l i 
cata nella prefazione — che tali r i -
flessioni non scaturiscono da un m i -
litante comunista, ma (...) da un 
"compagno di strada". Ma, appun
to. una delle leve suite quali bisogna 
poggiare per sviluppare oggi in mo
do creativo il marxismo e sbarazzarlo i 
di ogni tendenza ' alia cristallizzazio-
ne dogmatica. e quella di far fun-
zjonare in modo corretto i l rapporto 
f ra 'no i comunistj e quanti, pur non 
militando nel partito e non essendo 

pervenuti ad una concezione marxista 
del mondo almeno quale noi l'inten-
diarno, appartengono al - movimento 
rivoluzionario e considerano il mar
xismo ; come il punto di riferimento 
essenziale - di ogni indagine teorica 
del nostro tempo ». 

Gli errori di analisi e di posizione. 
riscontrabili anche ^ nei suoi ' giudizi 
sulla esatta origine e natura del gol-
lismo e su certe caratteristiche - del 
movimento di - liberazione - algerino, 
non sminuiscono l'impegno del filoso
fo sui temj della politica. Un impe
gno, come poi ha sottolineato Enzo 
Paci, che si vale di un metodo d'inda-
gine sottile e coerente (puo accadere, 
se mai, che ramose della dialettica, 
ha soggiunto, g!: pienda la mano). La 
sua.unita di metodo e riscontrabile, 
del * resto, negli stessi scritti di cui 
si compone questo volume, nonostan
te la diversita di tempi, d'occasione e 
di tematica. :;..;?•'•-:\̂ .'J_ : 

I l tema sartriano della unita dia
lettica della cultura riproposto da Pa
ci (la dove non e'e guerra delle idee, 
la cultura si militarizza) e stato r i -
preso da Giancarlo Vigorelli che, sot-
tolineando la necessita di mantenere 
a per to il dibattito, ha riconosciuto 
come una prova di coraggiosa mte l -
Iigenza al hvello dei rapporti cultu-
rali, da parte dei comunisti italiani, 
l'avere pubblicato questi scritti sar-
triani. Rifacendosi quindi alia sua 
personale conoscenza dell'uomo e del 
politico, Vigorelli ha po.«to l'accento 
suirennopement di Sartre, che e una 
verifica giorno per giorno delle pro* 
prie idee, perche non si allarghino 
le scissure fra arte e realta e perche 
la cultura mantenga quella sua uni 
ta dialettica della quale Paci aveva 
parlato in precedenza. " -

I 
11 saggi di J. P. Sartre) 
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il secondo inserto. Preno-
tate alia vostra edicola 
il primo inserto se non 
siete riusciti ad averlo 

flcquistando SSM 
avrete gratis il piu 
bel libra del secolo •m 

AI do Palazzi editore 
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