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Nel 1971 il Segretariato Generale del Consiglio d ’Europa si rivolgeva alla Dire
zione Generale degli Scambi Culturali del Ministero della Pubblica Istruzione af
finché l’Italia, sull’esempio di quanto già fatto in Francia e in Belgio per soddisfare 
ad analoga richiesta, elaborasse una bibliografia sulle « aspirazioni e bisogni cul
turali » del nostro Paese. Tale richiesta veniva trasmessa alla Direzione Generale 
Accademie e Biblioteche e per la Diffusione della Cultura, che accettò, affidando 
l ’incarico di studiare il progetto e portarlo ad applicazione pratica alla Dr. Vir
ginia Carini-Dainotti, ispettrice generale per le Biblioteche.

Il lavoro ebbe inizio nel marzo del 1912 e fu curato da un gruppo di lavoro 
composto dalla Dr. Cecilia Cattaneo, esperta dell’informazione e dirigente della 
Regione Lazio, dal Prof. Domenico Scicchitano, dell’Istituto di Sociologia del Ma
gistero dell’Università di Roma e dal Sig. Bohdan Zaremba, coadiuvati dalla Dr. 
Letizia Pecorella Vergnano, direttrice della Biblioteca Nazionale Braidense di Mi
lano, e in qualità di ricercatori dal Dr. Massimo Ceresa, della Biblioteca Vaticana, 
dall’assistente sociale Bruno Fiore, dalla Dr. Elisabetta Leonelli, dall’assistente so
ciale Rita Mozzarelli, dalla Dr. Paola Nanni, dalla Dr. Alessandra Palazzo. La bi
bliografia, comprendente il periodo 1960-1973, fu consegnata al Ministero nel 1973 
per essere trasmessa al Consiglio d’Europa.

Nel maggio 1974 il Cepas —  che fin dall’inizio dei lavori aveva messo a di
sposizione la propria biblioteca e affiancato l’opera dei ricercatori —  proponeva 
alla Direzione Generale delle Accademie e Biblioteche e per la Diffusione della 
Cultura di curare la pubblicazione della bibliografia come volume speciale della 
rivista Centro Sociale. La Direzione, nel frattempo passata al Ministero per i Beni 
Culturali e per l ’Ambiente, approvava il progetto e garantiva un contributo.

La bibliografia nella sua veste definitiva è stata aggiornata alla fine del 1974 
per opera di alcuni dei ricercatori iniziali.

La Dr. Lydia Barbera, già direttrice della Biblioteca della Confindustria, ha 
curato la revisione e il coordinamento del materiale sia per la prima stesura ciclo- 
stilata che per il presente volume, ha collaborato all’aggiornamento, ed ha provve
duto alla redazione degli indici.

Un particolare ringraziamento è dovuto ai direttori e bibliotecari dell’Istituto 
Gramsci di Roma, dell’Istituto Luigi Sturzo di Roma, dell’Istituto di Sociologia 
dell’Università di Roma, del Centro Studi e Investimenti Sociali e di altri enti, i 
quali hanno messo a disposizione con ogni larghezza le risorse delle loro biblioteche.
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Presentazione

Questo volume di Centro Sociale è abbastanza diverso dal solito per richiedere 
una breve spiegazione: è la prima volta difatti che presentiamo ai nostri lettori 
un volume consistente in una bibliografia.

Quando vedemmo nella prima stesura ciclostilata la bibliografia sulla « cul
tura e società italiana in trasformazione », ritenemmo che essa poteva essere un 
utile strumento di consultazione, e che meritava una maggiore diffusione, date certe 
sue caratteristiche particolari.

Essa, come si può rilevare anche da una rapida scorsa alla Tavola della classifi
cazione, abbraccia un campo talmente vasto, che la si potrebbe criticare come troppo 
ambiziosa, se si prendesse alla lettera il suo titolo. Ma naturalmente, una bibliogra
fia non può dar conto di quanto in Italia è avvenuto come trasformazione della so
cietà negli ultimi quindici anni: sarebbe questo compito di uno storico o di un so
ciologo, che scegliessero fatti rilevanti ed indicativi in relazione ad un proprio qua
dro di riferimento interpretativo. Come tutte le bibliografie, anche questa non può 
che cercare di presentare quanto è stato scritto, e ovviamente esiste sempre una 
sfasatura fra quanto è scritto e quanto avviene in un certo periodo. Lo scritto può 
anticipare un problema, stimolare la discussione intorno ad esso, provocare l’opi
nione pubblica —  può anche essere la rimeditazione di fatti già avvenuti o in corso 
di svolgimento, nel tentativo di capirli in una certa chiave. Viceversa, l ’assenza 
di uno scritto può indicare non l’assenza di un fatto, ma eventualmente anche un 
deliberato volere di ignorarlo —  può al limite affossarlo in una sorta di non-esi- 
stenza. È  facile infatti notare come nella presente bibliografia alcune classi e se
zioni siano particolarmente ricche ed altre con scarsi titoli; alcune classi sono de
dicate a grossi fatti che sono indubbiamente alla radice dei mutamenti sociali del 
paese, senza essere necessariamente le più sostanziose in confronto ad altre che 
considerano aspetti particolari e a volte minori dello stesso mutamento.

In questo senso, la bibliografia, che si occupa di un arco di tempo determi
nato, ci dice anche come sono mutati gli interessi degli studiosi di quel che si con
viene indicare come scienze sociali ed umane, ed anche in parte la loro stessa 
concezione del proprio ruolo di fronte alla società: da argomenti relativamente 
astratti, dalla verifica empirica di ipotesi teoriche, l ’accento si sposta alla conside
razione di quanto avviene nella società immediatamente sotto i nostri occhi, in una 
presa di posizione non più « libera da valori » ma impegnata e orientata al cam
biamento.

L’opera va dunque vista come qualcosa di dinamico e non di statico. È  pos
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sibile, con un’accurata lettura, vedere non solo chi si è occupato di certe que
stioni, ma quando queste questioni hanno cominciato ad essere oggetto di atten
zione, e quando sono per così dire scomparse. È  possibile datare l ’inizio di un 
certo speciale approccio ad un problema, e vedere che durata ha avuto nel tempo 
e come si è consolidato, o in certi casi addirittura cristallizzato. Se non proprio 
di « mode », si può forse parlare di « ondate » di interesse, da parte degli stu
diosi come da parte dell’opinione pubblica più o meno bene informata.

Per questo, riteniamo, accanto a scritti dei « grandi nomi » della sociologia, 
dell’antropologia e dell’economia, troviamo anche scritti e pubblicazioni di autori 
« minori » o di riviste non specialistiche.

Se dovessimo indicare qual’è stato il criterio primario nella scelta dei titoli, 
il quadro di riferimento costante della bibliografia, diremmo che ci appare centrale 
il segno della « conflittualità », vista qui come inseparabile dal mutamento; sono 
stati portati all’attenzione del lettore tutti o quasi quei settori della vita pubblica 
e privata sui quali più acceso è stato il dibattito, la polemica, la contestazione. E  in 
questo senso, forse, la bibliografia stessa è un prodotto del proprio tempo.

Fino a che punto questa è una bibliografia per persone già formate ed infor
mate, già addentro ai problemi che ne costituiscono il tema, a chi è presumibil
mente diretta, a chi può servire?

Come tutti sanno, ci sono bibliografie di tante specie. La più comune è quella 
presentata in appendice ad un lavoro da parte dell’autore, e che vuole indicare 
l ’orizzonte culturale in cui si muove chi scrive, le sue fonti, il suo quadro di rife
rimento. Esistono poi bibliografie compilate da studiosi che vogliono presentare
10 stato delle conoscenze in un certo campo: tanto più importanti, quanto più 
sono complete, esse sono in genere centrate su di un argomento o concetto abba
stanza specifico, di cui delincano la storia, gli sviluppi, i vari possibili aspetti. 
Esistono bibliografie-guida, per introdurre ragionatamente e per gradi un lettore 
non ancora esperto ad un campo per lui nuovo, e bibliografie per specialisti, fatte 
da studiosi avendo in mente altri studiosi dello stesso ramo. In  altri termini, al
cune bibliografie sono dirette ad un pubblico abbastanza specifico, mentre altre 
si rivolgono al cosiddetto « lettore medio » o di media cultura, che voglia allar
gare o approfondire la propria « cultura », non meglio specificata.

Anche se questa raccolta è nata essenzialmente come risposta alla richiesta 
di un ente internazionale interessato a studi comparativi nell’ambito europeo, ci 
ha spinto alla pubblicazione la convinzione che si tratta di uno strumento non 
esclusivamente, ma prevalentemente educativo e didattico.

I l pubblico della nostra rivista è certamente cambiato in questi ultimi anni, e 
se prima essa interessava soprattutto assistenti sociali ed operatori dello sviluppo 
di comunità, oggi, accanto a questi, molti dei nostri lettori appartengono a varie 
professioni che si conviene di raggruppare sotto la denominazione di operatori 
sociali o socio-culturali.

Anzitutto, i responsabili di biblioteche e di centri di educazione permanente,
11 cui campo di azione si è notevolmente allargato in questi ultimi anni. La loro 
responsabilità consiste non solo nel facilitare e stimolare il lavoro dei gruppi di 
base che vogliano insieme approfondire un determinato problema: è anche quella
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di « nutrire » il gruppo —  sia con suggerimenti di letture, sia con idee e impo
stazioni che derivino da una precedente preparazione. Gli argomenti che pos
sono essere dibattuti a livello di base possono essere svariatissimi, ma perché il 
dibattito non resti in superficie, lo sforzo educativo è diretto non solo da parte del
l ’operatore verso il gruppo, ma anche da parte dell’operatore verso se stesso ed 
una propria formazione più completa.

Nella stessa linea, gli assistenti sociali, nei loro vari settori, gli psicologi, gli 
insegnanti, gli infermieri, sono oggi più che mai consci della dimensione sociale 
del proprio lavoro, e ne ricercano le connessioni con la società più vasta non solo 
nell’operare quotidiano, ma anche nel volere allargare le loro conoscenze per te
nere conto dei fattori sociali e culturali, ed inquadrare la loro « specialità » in un 
lavoro intedisciplinare. Com’è noto, la formazione di tali operatori è avvenuta 
finora in compartimenti stagni; operazione questa facilitata dal fatto che nella no
stra scuola media superiore l ’utilizzazione delle scienze sociali è ancora scarsa e 
non istituzionalizzata. Quanto agli insegnanti, chi voglia oggi impostare il proprio 
insegnamento in maniera veramente diversa e allargata —  ed è questo in realtà 
il senso che dovrebbe avere la parola « aggiornamento » —  soffre, salvo rare ec
cezioni, del fatto di non avere ricevuto negli anni della propria formazione pro
fessionale altro che poche indicazioni orientative per avvicinarsi ad altre discipline.

Se le conoscenze non debbono più essere il patrimonio dei pochi, ma essere 
condivise da un numero crescente di persone, resta pur sempre che « lo studio è 
un mestiere e molto faticoso »: forse uno strumento come questo può essere di 
aiuto nel difficile compito di studiare e di pensare.
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A cura del gruppo di lavoro

Introduzione

La bibliografia da noi curata aveva un precedente che ci era stato indicato come 
modello, la bibliografia franco-belga, impostata principalmente sulle ricerche di 
Chombart de Lauwe e della sua scuola in tema di « aspirazioni e bisogni cultu
rali », e comprendente circa 450 titoli fra volumi e articoli. (Cfr. Bibliographie sur 
les besoins et les aspirations culturéis. France-Belgique (1960-1971). Etablie par 
P. Moulinier, Chargé d’études au Service des Etudes et Recherches du Ministère 
des Affaires Culturelles, Parigi, 1971, ciclost.). In essa —  come detto nell’intro
duzione —  la prima parte indica « i principali studi sui concetti, la metodologia 
e lo stato della ricerca nel campo dei bisogni ed aspirazioni, e inoltre segnala 
alcuni saggi generali sulla società e la cultura. Nella seconda parte viene affron
tata la condizione di vita nello spazio (quadro di vita) e nel tempo (vita quoti
diana) e vi sono raggruppati i lavori sulle aspirazioni e i bisogni relativi alla vita 
sociale in generale. La terza parte specifica gli atteggiamenti a seconda degli am
bienti sociali, nella quarta si raggruppano gli studi concernenti settori specifici della 
vita culturale (teatro, musica, cinema, radio, televisione, ecc.) ».

In  un primo momento abbiamo tentato di seguire tale modello: ci rende
vamo infatti conto che una ricerca seriale non può non avere almeno alcuni cri
teri metodologici in comune. Dovevamo però subito constatare che, mentre gli 
autori della bibliografia franco-belga erano stati notevolmente aiutati dal fatto 
che esistevano in Francia e in Belgio numerosi studiosi e gruppi di ricerca che 
si erano occupati specificamente del tema « aspirazioni e bisogni culturali », non 
esistevano in Italia gruppi di ricerca che avessero focalizzato il proprio inte
resse esattamente in questi termini. Paradossalmente, questa assenza conduceva 
gli studiosi italiani ad orientarsi « verso lo studio delle situazioni oggettive, pro
duttrici di bisogni culturali differenziati », senza essere passati per la tappa inter
media rappresentata dallo studio « dei criteri cui rispondono gli agenti dello svi
luppo culturale, e cioè le loro ideologie, le loro scale di valori » (Pierre Gaudi- 
bert, Azione culturale: integrazione e /o  sovversione, Milano, Feltrinelli, 1973,
p. 20 ).

Non restava quindi altro da fare che allargare il ventaglio della ricerca bi
bliografica al tema più comprensivo della « cultura e società italiana in trasforma
zione », raccogliendo in questo modo un materiale assai più abbondante (oltre 
6000 schede).
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In definitiva, dall’impostazione della bibliografia franco-belga venivamo ad 
ereditare soltanto un modo di porsi nei confronti di ciò che si definisce come cul
turale. Cioè l ’impossibilità di separare l ’esistenza della cultura dalle condizioni di 
vita legate ad un particolare sistema economico e politico, ma legate anche all’esi
stenza di tradizioni, costumi e istituzioni, di classi e subculture, nelle quali tutte 
l ’individuo e il gruppo sociale si sviluppano e si costruiscono.

Escludendo ovviamente ogni giudizio implicito di valore rispetto a certe at
tività —  atteggiamento che spesso implica il rifiuto di una serie di attività umane 
come non culturali o di « livello inferiore » —  abbiamo considerato « fatto cultu
rale » ogni espressione della vita quotidiana caratteristico della vita sociale ita
liana, come oggi è vissuta dai vari gruppi e dalle varie subculture. Sono per contro 
rimasti fuori quei temi attinenti alla « cultura » tradizionalmente intesa, nei vari 
campi letterario, filosofico, storico ecc. Tale cultura è anch’essa naturalmente in
fluenzata dal cambiamento sociale e a sua volta lo influenza; ma una ricerca in 
questi settori avrebbe esteso la bibliografia oltre i limiti delle nostre forze e 
capacità.

Di fronte ad un materiale così sovrabbondante, dovevamo comunque porci 
il problema di una struttura funzionale e dei criteri di selezione. Cercheremo 
quindi di accennare brevemente alla procedura seguita per la costruzione della 
bibliografia classificata che qui presentiamo.

Abbandonato dunque in parte lo schema francese, ricercammo le tematiche 
nazionali degli ultimi 15 anni, compiendo uno spoglio quanto più largo possibile 
dei periodici sociologici e culturali più importanti, dei quotidiani a maggior tira
tura, degli elenchi bibliografici, dei cataloghi delle case editrici, delle attività di 
ricerca di centri universitari o privati. Non ci sembrava infatti che la nostra ricerca 
bibliografica —  per le ragioni che abbiamo prima indicato nel chiarire che cosa 
abbiamo inteso per cultura —  potesse limitarsi alla letteratura specialistica: vo
levamo essere attenti a tutti quei segni che potessero essere interpretati come un 
risvegliarsi di interesse verso problemi nuovi della società italiana, e abbiamo 
quindi considerato opere che ci sembravano significative ai nostri fini, anche 
se non strettamente classificabili come scientifiche.

L ’ampio materiale raccolto veniva, in una prima stesura, organizzato in ta
belloni annuali di soggetti. Nella stesura finale, l’elenco dei soggetti e della loro 
organizzazione vedeva riemergere—  come riprova e verifica della convergenza 
dei nostri procedimenti —  i lontani schemi-base della ricerca francese. Ma con 
moltissimi temi nuovi ed elementi in più, che erano caratteristici della situa
zione italiana.

Alcuni di questi temi, nella nostra organizzazione del materiale, avrebbero 
potuto essere classi a sé stanti, mentre noi ritenemmo più opportuno inserirli in 
una tematica più generale; ad altri, invece, ritenemmo di dover attribuire una 
importanza speciale e quindi intitolare loro una classe o una sezione, per ragioni 
che cercheremo di spiegare.

Ma anzitutto qualche parola su ciò che la bibliografia contiene.
Abbiamo incluso soltanto autori italiani; compaiono alcuni autori stranieri 

solo nel caso che si siano ocupati specificamente dell’Italia e che la loro opera 
sia stata tradotta in italiano, e abbia suscitato una certa eco fra gli studiosi ita
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liani (come è avvenuto per Banfield, Allum, Tarrow, Hobsbawm, ecc.). Se si trat
tava di scegliere fra volumi ed articoli, abbiamo di massima dato la preferenza 
ai volumi. Sono stati tuttavia inclusi articoli anche non molto consistenti, quando 
essi davano l ’indicazione del primo emergere di un problema nel pubblico dibat
tito nell’arco di tempo considerato (1960-1974). Non era naturalmente possibile 
spogliare a tappeto tutte le riviste: all’esame completo sono state riservate solo 
alcune testate particolarmente autorevoli e attente alle vicende culturali nazionali 
i ad es. Il Ponte, Tempi Moderni). Poiché si è trattato, dunque, di uno spoglio 
principalmente selettivo, non ci è sembrato utile riportare l’elenco delle riviste 
citate nella bibliografia.

Per quanto concerne l ’organizzazione del materiale, la nostra ricerca voleva 
tenere conto e dare conto delle variazioni nella sensibilità e negli atteggiamenti 
nazionali rispetto tanto a vecchi problemi della nostra società, quanto ai problemi 
nuovi ed emergenti di un paese in trasformazione.

Si comprenderà dunque come a certe antiche tematiche nazionali si sia dato 
un posto di particolare riguardo, che non avrebbe avuto senso in una bibliogra
fia non italiana: il Mezzogiorno, la mafia, l ’emigrazione sono tutti temi che dal
l ’unità d’Italia in poi non solo ricorrono continuamente negli scritti di sociologi, 
economisti e scrittori, ma sono vissuti sulla pelle di milioni di cittadini italiani. 
Accanto a questi, esistono le tematiche legate al processo di industrializzazione 
che ha trasformato l ’Italia degli anni ’60, non solo da un punto di vista tecno
logico e economico, ma operando una vera e propria rivoluzione negli atteggia
menti e nel costume. Queste tematiche coprono non solo quelle aree direttamente 
toccate dal processo di industrializzazione quali agricoltura, sviluppo, emigrazioni 
interne, urbanizzazione, ma toccano anche istituzioni quali la famiglia e la scuola, 
nelle quali creano crisi di ruoli e di funzionamento, nonché le istituzioni sociali 
connesse all’amministrazione della giustizia, della sanità, dei servizi sociali in ge
nere: ci è sembrato dunque che tali temi dovessero trovare non solo un ricono
scimento, ma un posto di primo piano nella bibliografia.

La prima classe (« Studi in tema di società e di cultura ») raccoglie soprat
tutto scritti di autori italiani che si sono occupati di studi sociologici o antropo- 
logici; questi danno un’idea dei campi d’interesse degli scienziati sociali italiani 
e del loro variare nel tempo, e dello status delle scienze sociali in Italia. Nella 
stessa classe trovano anche posto saggi particolari su aspetti ritenuti significativi 
perché toccano importanti facce del mutamento sociale in corso in Italia.

La seconda classe (« Quadro spazio-temporale ») —  ereditata dalla bibliogra
fia franco-belga —  comprende quegli scritti sul mutamento sociale che si riferi
scono alle attività dell’uomo in quanto collocato in un certo ambiente ed in esso 
operante.

Abbiamo deliberatamente separato i temi riguardanti l ’ambiente naturale e 
la sua difesa da quelli riguardanti l ’ambiente come locus dell’insediamento umano; 
ci sembra infatti interessante seguire lo sviluppo nel tempo della tematica ecolo
gica che in questi ultimi anni ha assunto proporzioni notevoli. Nella parte che 
invece riguarda l ’habitat umano, si troveranno naturalmente rimandi ad altre 
classi e sezioni, in particolare per quanto riguarda le lotte recenti per là casa
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(v. « sindacati ») in relazione ai problemi dell’afflusso di ingenti masse di lavo
ratori per le migrazioni interne (v. « emigranti e immigrati »); così per quanto 
riguarda i centri storici, il rimando è alla sezione « politica culturale e patrimonio 
culturale ». Ognuno di questi rimandi è indicativo di una situazione particolare 
della società italiana, come si è sviluppata nel periodo considerato, e ci sembra 
dia un senso preciso alla nostra ricerca bibliografica. In assenza di studi italiani 
importanti paralleli a quelli francesi sulla vita quotidiana e il senso della quoti
dianità, in particolare per quanto riguarda la quotidiana esperienza del lavoratore, 
ci è sembrato opportuno mantenere le due sezioni « lavoro » e « tempo libero », 
completando tuttavia la prima con scritti che presentino le condizioni di lavoro 
(organizzazione, soddisfazione, sicurezza del lavoro) e qualifichino questa espe
rienza così come è realmente strutturata nella nostra società. Anche qui, signifi
cativi sono poi i rimandi che si riferiscono alle lotte per modificare la situazione 
presentata in questo quadro, e che vanno ricercate nelle sezioni « operai e ap
prendisti », « sindacati » « partiti ».

La terza classe ha un titolo, « Gruppi sociali », deliberatamente impreciso, 
perché sono stati multipli i criteri che ci hanno indotto a individuare determinati 
gruppi come particolarmente degni di attenzione. Certi gruppi rappresentano ca
tegorie occupazionali che nel periodo di tempo considerato hanno particolarmente 
sperimentato rinnovamento e mutamento sociale, e sono stati i portatori di pro
blemi da poco emersi sulla scena italiana. Altri gruppi sono accomunati soltanto 
da una problematica dibattuta negli anni presi in esame, o sono gruppi su cui 
si è particolarmente portata l ’attenzione di sociologi o psicologi, magari per ri
flesso di dibattiti emersi in altri paesi.

È abbastanza naturale che anche qui esistano dei rimandi, specialmente alla 
classe quinta, (« Crisi dei ruoli e delle istituzioni, conflittualità sociale »), poiché 
la distinzione fra i gruppi considerati nella terza classe e quelli considerati nella 
quinta non può essere rigida.

Se nella terza classe sono considerati i gruppi portatori di problemi dal punto 
di vista dei ruoli che essi hanno raggiunto, la quinta classe si occupa piuttosto dei 
gruppi in cui sono collocati gli individui in relazione ai ruoli loro ascritti dalla 
cultura. Nella stessa classe, accanto alle crisi dei ruoli ascritti, vediamo anche la 
crisi delle maggiori istituzioni: tra esse sono state prese in considerazione quelle 
che con più evidenza sono state investite, negli anni che ci interessano, da con
flitti e polemiche che sono ancor’oggi all’ordine del giorno.

Così, accanto ai problemi che riguardano la famiglia, o la scuola, sono stati 
raccolti gli scritti concernenti le istituzioni psichiatriche e quelle assistenziali, le 
carceri e l ’amministrazione della giustizia, temi tutti che seppure non hanno tro
vato una completa elaborazione a livello scientifico, sono fra i più attuali per 
quanto riguarda l’interesse e le lotte suscitate.

Anello di congiunzione fra la classe terza e la quinta è la classe che racco
glie gli scritti sulle « Trasformazioni socio-economiche » in atto nei settori più 
importanti della vita italiana; la sua collocazione è in parte dettata dalla conce
zione di un legame causale fra le trasformazioni descritte e le crisi e conflittualità 
che ne conseguono nei ruoli personali e delle istituzioni.

Parallelamente all’osservazione e discussione dei settori in cui più rilevante
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è stato il mutamento sociale, una classe particolare, la sesta (« Cultura di massa 
e intervento culturale »), raccoglie l ’esame delle varie manifestazioni « culturali », 
per quanto riguarda l ’emergere di una cultura di massa. Di speciale interesse per 
la bibliografia erano i problemi connessi con l ’intervento culturale diretto, sia 
quello che si vale dei mezzi di comunicazione di massa, sia quello più capillare 
attuato attraverso istituzioni rivolte, per fine proprio, a modificare o facilitare 
l’evoluzione socio-culturale. Abbiamo avvicinato la questione da due punti di vi
sta diversi. Da una parte abbiamo infatti le proposte —  sia da parte dello Stato 
che di varie forze sociali —  per una nuova politica culturale e per la difesa e 
tutela del nostro patrimonio culturale (sia esso costituito dagli stessi centri sto
rici delle nostre città, o da biblioteche, monumenti, paesaggio, ecc.), proposte che 
costituiscono un fatto nuovo di cui l ’istituzione stessa di un Ministero per i Beni 
Culturali e per l ’Ambiente è un esempio eloquente. Dall’altra assistiamo invece 
all’evolvere di quella che si chiamava in origine cultura popolare o educazione 
degli adulti nel ben più ampio movimento per un’educazione permanente. La con
nessione di questa con tutte le strutture educative anche tradizionali avrebbe po
tuto indurci a collocare le schede relative nella sezione che riguarda « scuola ed 
educazione». Ma i due filoni risultano qui indipendenti in ragione di una loro 
diversa storia, e poiché la bibliografia abbraccia un periodo di tempo in cui que
sti fenomeni si sono evoluti con particolare rapidità, ci è sembrato giusto tenerli 
distinti per facilitare questa visione diacronica.

Le ultime due classi, « V II. Struttura politica e potere » e « V i l i .  Religio
sità e Chiesa », non hanno alcuna corrispondenza nella bibliografia franco-belga: 
ci sono tuttavia sembrate necessarie, una volta usciti dallo schema dei Bisogni ed 
aspirazioni culturali, per allargarci al tema piu vasto della società in trasforma
zione. Non ha bisogno di spiegazioni 1 ampiezza assunta dalle sezioni riguardanti 
regioni ed enti locali, o da quelle relative a partiti e sindacati: è appunto in questi 
settori che è più evidente il mutamento significativo delle strutture italiane negli 
anni che ci interessano. Egualmente importante ci e sembrato il tema dei rap
porti fra Chiesa e società civile, stagnanti dai tempi delle classiche lotte fra cle
ricali e anticlericali, e che negli ultimi 15 anni hanno visto l ’insorgere di fer
menti innovativi e di mutati atteggiamenti sia all’interno della stessa Chiesa che 
nel costume italiano.

Come ogni bibliografia che tenti di abbracciare un campo così vasto, quella 
che qui presentiamo contiene lacune, incertezze e limiti di cui gli autori sono 
ben consapevoli. Ci sembre tuttavia che le tematiche che emergono rappresentino 
in modo abbastanza fedele le trasformazioni avvenute nella nostra società, così 
come sono state percepite negli anni decisivi che vanno dal 60 ad oggi.
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Cultura e società italiana in trasformazione. 

Bibliografia 1960  - 1 9 7 4

Tavola della classificazione

Classe I. Studi in tema di società e di cultura p. 1
Studi concernenti aspetti particolari della società italiana - 
Studi teorici di antropologia e sociologia.

Classe II. Quadro spazio-temporale

I I  - l a .  Ecologia e paesaggio p. 9
Difesa dell’ambiente - Progresso teconologico e ambiente - 
Politica del suolo e del territorio - Tutela del paesaggio.

I I  - 1 b. Habitat p. 11
Città e campagna - Città e servizi sociali - Centri storici, 
borgate e periferie urbane - Comunità rurali - Comunità ur
bane - Lotte per la casa - Politica edilizia - Pianificazione 
territoriale - Traffico - Urbanistica - Urbanizzazione.

I I  - 2 a. Lavoro p. 20
Autogestione e partecipazione - Disoccupazione - Divisione 
del lavoro - Mercato del lavoro e classi sociali - Mercato 
del lavoro e mobilità - Psicologia del lavoro - Occupazione 
femminile - Piena occupazione - Occupazione e qualifica
zione - Retribuzione e lavoro - Organizzazione del lavoro - 
Salute e lavoro.

I I  - 2 b. Tempo libero p. 23
Agricoltura e tempo libero - Giovani e tempo libero - Edu
cazione permanente e tempo libero - Orari di lavoro e 
tempo libero - Ricerche sull’impiego del tempo libero - Saggi 
generali sul tempo libero.
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Classe

III - 

III - 

III ■

III -

III -

III - 

III ■

III ■ 

III -

I I I . Gruppi sociali

1. Operai e apprendisti
Alienazione operaia - Classe operaia - Classe operaia e sa
lute - Chiesa e classe operaia - Condizioni dell’apprendi
stato - Inquadramento unico - Lavoratori dell’industria - 
Movimento operaio - Partecipazione operaia - Studenti e 
operai - Mercato comune e classe operaia.

2. Contadini, agricoltori e braccianti
Assistenza sanitaria in agricoltura - Aziende familiari e fa
miglia contadina - Cooperative rurali - Emigrazione ed 
esodo rurale - Lavoro agricolo femminile - Lotte politiche 
contadine - Mutamento sociale nel mondo rurale - Vita ru
rale tradizionale.

3. Emigranti e immigrati
Integrazione degli immigrati nelle città - Migrazioni interne 
ed esterne - Migrazione ed industria - Migrazione ed istru
zione - Migrazione e mobilità sociale - Migrazione e com
portamento politico - Politica migratoria - Sicurezza sociale 
degli emigranti - Sviluppo economico e movimenti migratori.

4. Studenti e studenti lavoratori
Contestazione studentesca - Comportamento politico degli 
studenti - Movimento studentesco, documenti del - Mo
vimento studentesco, studi sul - Psicologia della contesta
zione - Studenti e operai.

5. Laureati e insegnanti
Aggiornamento e formazione degli insegnanti - Insegnanti e 
società - Laurea e mercato del lavoro - Studi sociologici 
sugli insegnanti - Ruolo dell’insegnante.

6 . Medici
Inserimento professionale del medico - Medicina e società - 
Ruolo del medico.

7. Assistenti sociali
Formazione degli assistenti sociali - Ruolo e funzioni degli 
assistenti sociali in vari settori - Prospettive del servizio so
ciale professionale - Studi sugli assistenti sociali in Italia.

8. Magistrati e avvocati
Indipendenza della magistratura - Magistratura e politica - 
Magistratura e società - Ricerche sociologiche su magistrati.

9. Intellettuali
Condizioni di lavoro degli intellettuali - Disoccupazione in-

p. 27 

p. 30 

p. 32

p. 37

p. 40

p. 42 

p. 42

p. 44 

p. 45
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I l i  - 1 0 .

I l i  - 11 a.

I l i  - 11 b.

Classe IV. 

IV  - 1.

IV  - 2.

IV  - 3.

IV  - 4.

tellettuale - Intellettuali e classe operaia - Intellettuali e 
potere - Sociologia degli intellettuali.

Impiegati e tecnici
Impiegati e qualificazione - Impiegati e comportamento sin
dacale - Inquadramento unico - Sociologia degli impiegati - 
Tecnici e classe.

Militari
Carcere militare - Organizzazione militare e Stato - Organiz
zazione militare e società - Riforma dell’organizzazione mi
litare - Polizia - Servizio militare e democrazia.

Obiettori di coscienza
Guida all’obiezione di coscienza - Obiezione e non-violenza.

Trasformazioni socio-economiche 

Classi sociali
Classe sociale e famiglia - Classe sociale e personalità - 
Classe sociale e scuola - Classi sociali e agricoltura - Classi 
sociali e disgregazione sociale - Classi sociali e meridione - 
Classi sociali e mercato del lavoro - Classi sociali e svi
luppo economico - Stratificazione sociale in Italia.

Sviluppo e sottosviluppo
Bibliografie sullo sviluppo - Disoccupazione e sviluppo eco
nomico - Fattori culturali e sviluppo - Geografia dello svi
luppo - Industrializzazione e sviluppo - Ricerca scientifica 
e sviluppo economico - Sociologia dello sviluppo - Sotto- 
sviluppo e sviluppo nel Meridione - Sviluppo e classe poli
tica - Sviluppo economico e sviluppo sociale - Sviluppo di 
comunità - Sviluppo e progresso tecnico - Sviluppo e pro
grammazione - Sviluppo e urbanizzazione.

I  consumi
Consumi dei giovani - Consumi privati - Consumi e svi
luppo economico - Consumi e stratificazione sociale - So
cietà opulenta - Sociologia dei consumi.

Economia e programmazione economica 
Crisi economica (italiana e generale) - Pianificazione e Mez
zogiorno - Pianificazione e imprese multinazionali - Piena 
occupazione - Programmazione e imprese pubbliche - Pro
grammazione e produttività - Programmazione e sindacati - 
Programmazione e sistema politico - Programmazione e svi
luppo.

p. 47

p. 48

p. 49

p. 51

p. 53

. 55

p. 57
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p. 60IV  - 5. Industria e industrializzazione
Acculturazione e industrializzazione - Assenteismo nell’in
dustria - Industrializzazione e giovani - Lavoratori dell’indu
stria e loro condizione - Mezzogiorno e industrializzazione - 
Organizzazione industriale - Relazioni industriali - Scioperi 
nell’industria - Struttura della piccola industria - Società 
industriale e condizione femminile - Società industriale e 
immigrati - Società industriale e progresso tecnico - Svi
luppo dell’industria e territorio.

IV  - 6 . Agricoltura p. 64
Aspetti sociali delle trasformazioni del mondo rurale - Ca
pitalismo e agricoltura - Comunità Economica Europea e 
agricoltura - Classi sociali e agricoltura - Donna e agricol
tura - Crisi alimentare - Enti locali e agricoltura - Esodo 
agricolo - Cooperazione agricola - Investimenti in agricol
tura nel Mezzogiorno.

IV  - 7. Mezzogiorno e aree depresse p. 66
Articolazione territoriale dell’intervento nel Mezzogiorno - 
Classi dirigenti e Mezzogiorno - Migrazione nel Mezzo
giorno - Operai nel Mezzogiorno - Partiti politici - Pianifi
cazione economica nel Mezzogiorno - Politica meridionali
stica e industrializzazione - Psicologia dei meridionali - Po
tere, perentela e clientelismo - Scuola e Università - Sin
dacati nel Mezzogiorno - Sovrappopolazione relativa nel 
Mezzogiorno - Sviluppo di comunità - Questione meridio
nale - Religiosità nel Mezzogiorno - Tradizioni popolari nel 
Mezzogiorno.

Classe V. Crisi dei ruoli e delle istituzioni, conflittualità sociale

V  - 1. Infanzia e adolescenza, giovinezza p. 79
Classi e generazioni - Delinquenza e disadattamento mino
rile - Giovani e società - Giovani e partecipazione politica - 
Giovani e tempo libero T Minori abbandonati e illegit
timi - Misure per la protezione dei minori (affidamento 
familiare, adozione, istituti) - Protesta giovanile - Salute 
infantile.

V  - 2 a. Famiglia p. 84
Famiglia e agricoltura - Famiglia e classe sociale - Famiglia 
e educazione - Diritto di famiglia - Famiglia e mutamento 
sociale - Famiglia e valori - Politica sociale della famiglia - 
Sociologia della famiglia.
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p. 86V - 2 b .

V  - 2 c .

V  - 3.

V - 4.

V - 5.

V - 6 a.

V - 6 b.

V - 6 c.

V  - 6 d.

V - 7 a.

Matrimonio e  divorzio
Adulterio nella legislazione italiana - Diritto di famiglia - 
Matrimonio e psicoanalisi - Opinioni sul divorzio in Italia.

Controllò delle nascite e aborto
« Humanae Vitae » - Opinioni sull’aborto in Italia - Piani
ficazione della famiglia.

Anziani
Alloggi per anziani - Assistenza agli anziani (in istituto e 
servizi aperti) - Anziani e previsioni demografiche - Biblio
grafie sugli anziani - Legislazione sugli anziani - Politica 
assistenziale verso gli anziani.

Condizione femminile
Condizione della donna nella società industriale - Donna e 
famiglia - Femminismo e lotta di classe - Ridefinizione del 
ruolo femminile - Storia della emancipazione femminile.

Amministrazione pubblica e burocrazia 
Formazione professionale degli impiegati statali - Potere po
litico e burocrazia - Regioni e burocrazia - Sociologia della 
burocrazia italiana - Pubblico potere e cittadini - Pubblica 
amministrazione e industrializzazione.

Scuola e educazione
Condizionamento sociale e scuola - Disadattamento scola
stico - Educazione sessuale e scuola - Edilizia scolastica - 
Integrazione degli handicappati nella scuola - Mercato del 
lavoro e scuola - Scuola pubblica e scuola privata - Scuola 
e socializzazione - Riforma della scuola - Scuola materna.

Università
Atteggiamenti politici degli universitari - Riforma dell’Uni
versità - Mezzogiorno e Università - Mercato del lavoro e 
Università - Società industriale e Università.

Ricerca scientifica
Politica della ricerca scientifica - Ricerca e Regioni - Ri
cerca e società capitalistica - Ricerca e sviluppo economico.

Formazione professionale
Istruzione tecnica e mercato del lavoro - Industria e forma
zione professionale - Regioni e formazione professionale - 
Sistema di formazione professionale in Italia.

Sanità
Ambiente di lavoro e salute - Servizi sanitari - Politica della 
riforma sanitaria - Regioni e riforma sanitaria - Sanità pub-

p. 88

p. 89

p. 90 

p. 94

p. 97 

p. 107

p. 110

p. I l i  

p. 113
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blica e programmazione economica - Mortalità e morbilità 
infantile.

V  - 7 b. Ospedali
Fabbisogno ospedaliero - Organizzazione dell’ospedale - Pro
grammazione ospedaliera - Sociologia dell’ospedale.

V - 7 c. Istituzioni psichiatriche e psichiatria
Istituzioni totali e psichiatria - Psichiatria e potere - Psi
chiatria e repressione.

V  - 8 a. Giustizia
Amministrazione della giustizia - Cittadini e giustizia - De
mocrazia e giustizia.

V  - 8 b. Carceri
Lavoro e carcere - Riforma carceraria - Repressione sessuale 
nelle carceri - Scuola e carcere - Violenza e carcere.

V  - 9 a. Sicurezza sociale e assistenza
Assistenza economica - Assistenza e politica - Attività degli 
enti di previdenza e assistenza - Ordinamento dell’assistenza 
sociale - Riforma dell’assistenza pubblica - Povertà - Sicu
rezza sul lavoro e infortuni - Sicurezza sociale.

V  - 9 b. Servizio sociale
Campi di applicazione del servizio sociale - Amministra
zione dei servizi sociali - Ruolo del servizio sociale nella 
società italiana - Servizi sociali e programmazione assisten
ziale - Servizi sociali e sviluppo - Unità locale dei servizi 
socio-sanitari e poteri locali.

V  - 9 c. Handicappati
Assistenza agli handicappati - Integrazione degli handicap- 
pati nella scuola e nella società.

V  - 10. Mafia e banditismo
Inchieste parlamentari - Mafia, sviluppo e società - Studi 
storici e teorici sulla mafia e sul banditismo.

V - 11. Droga
Ricerche sulle tossicomanie - Bibliografie sulla droga - Gio
vani e droga.

Classe VI. Cultura di massa e intervento culturale

V I - 1. Comunicazione e società
Evoluzione sociale e comunicazioni di massa - Chiesa e co
municazioni di massa - Giovani e comunicazione - Divi-
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p. 116 

p. 118 

p. 120

p. 122

). 125

p. 126 

p. 128

p. 131
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smó - Cultura di massa e comunicazioni di massa - Comuni
cazioni di massa e violenza - Comunicazione e rivoluzione 
tecnologica - Sociologia della comunicazione di massa.

V I - 2. Informazione
Informazione, libertà e potere - Informazione e organizza
zione aziendale - Politica dell’informazione - Ricerche so
ciologiche sull’informazione televisiva - Tecnologie dell’in
formazione e tecnocrazia.

V I - 3. Propaganda e pubblicità
Aspetti psicologici della propaganda - Propaganda politica - 
Pubblicità e consumi - Pubblicità e comunicazioni di mas
sa - Pubblicità e sviluppo socio-economico - Pubblicità e 
TV.

V I - 4. Radio e televisione
Educazione degli adulti e T V  - Indagini sull’accoglienza del 
pubblico di programmi radio e televisivi - Indagini sul
l ’ascolto della TV-scuola e dei programmi TV  per ragazzi - 
Radio-televisione e effetti sociali - Riforma della RAI-TV - 
Politica e TV  - Potere e TV  - Violenza e TV.

V I - 5. Stampa
Condizionamento della stampa e pubblicità - Crisi del libro 
e problemi dell’editoria - Editoria e cultura religiosa - Fu
metti - Erotismo e stampa - Libertà di stampa e democra
zia - Linguaggio e giornali - Sociologia dei fruitori della 
stampa.

V I - 6 . Teatro
Politica culturale e strutture organizzative del teatro - Pub
blico e teatro - Teatro e censura - Teatro e società.

V I - 7. Cinema
Censura e cinema - Comunicazione e cinema - Costume e 
cinema - Cultura di massa e cinema - Educazione perma
nente e cinema - Erotismo e cinema - Politica e cinema - 
Sociologia del pubblico cinematografico - Stato e cinema - 
Storia del cinema - Storia del cinema italiano.

V I - 8 . Musica
Educazione musicale - Giovani e musica - Gusti musicali 
degli italiani.

V I - 9. Sport
Sociologia dello sport.

V I - 10 a. Politica culturale e patrimonio culturale
Biblioteche e loro funzione sociale - Beni culturali - Cen-
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p. 135

p. 138

p. 141 

p. 142

p. 146

p. 146 

p. 147
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tri storici - Intervento pubblico e cultura - Musei e loro 
funzione sociale - Partiti e politica culturale - Politica cul
turale ed enti locali - Protezione dell’ambiente e del pa
trimonio artistico.

V I - 10 b. Educazione permanente
Analfabetismo e alfabetizzazione - Biblioteche e centri di 
servizi socio-culturali - Cinema, comunicazioni di massa ed 
educazione permanente - 150 ore - Movimento operaio ed 
educazione permanente - Principi e contenuti della cultura 
popolare e dell’educazione degli adulti - Sviluppo socio-eco
nomico ed educazione permanente.

Cla sse  V II. Struttura politica e  potere

V II - 1. Studi generali
Autorità e legittimità - Classe operaia e potere - Classi 
imprenditoriali e potere - Burocrazia e potere - Comporta
mento elettorale - Clientelismo - Industria pubblica, indu
stria privata e potere politico - Imprese multinazionali e 
potere - Partecipazione politica e potere - Potere politico e 
potere economico - Potere e gruppi di pressione - Potere 
e salute - Sistema politico italiano.

V II  - 2 .  Stato, Regioni, Enti locali
Decentramento - Enti locali e politica culturale - Intervento 
pubblico e squilibri regionali - Parlamento e istituzioni 
dello Stato: ruolo e crisi - Pianificazione e autonomie lo
cali - Pianificazione regionale e sviluppo - Regioni e agri
coltura - Regioni e loro attività legislativa - Regioni e sa
nità - Regioni e servizi sociali - Riforma dello Stato e auto
nomie locali.

V II  - 3. Partiti
Correnti e frazioni nei partiti politici - Gruppi di pressione 
e partiti - Associazionismo politico e partiti - Gruppi del 
dissenso e partiti - Partecipazione politica e partiti - Sin
dacati e partiti - Strutture sociali e partiti - Sociologia della 
militanza politica.

V II  - 4. Sindacati
Commissioni interne - Consigli di fabbrica - Extraparlamen
tari e sindacato - Diritto di sciopero - Educazione perma
nente e sindacati - 150 ore - Lotte sociali e movimento 
operaio - Imprese multinazionali e sindacati - Emigrazione 
e sindacati - Mezzogiorno e sindacati - Partiti e sindacati -
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p. 162

p. 167

p. 169

XX



Programmazione economica e sindacati - Trasformazioni del 
processo produttivo e sindacati - Unità sindacale.

Classe V il i .  Religiosità e Chiesa 

V i l i  - 1. Studi generali p. 177
Comportamento religioso degli italiani - Chiesa e annul
lamento del matrimonio - Chiesa e Mezzogiorno - Chiesa e 
scuola - Chiesa e politica italiana - Dottrina sociale cristia
na - Concilio Ecumenico Vaticano I I  - Industria e reli
gione - Ruolo della parrocchia - Società industriale e reli
giosità - Sociologia del cattolicesimo - Urbanizzazione e 
religiosità.

Cattolici e comunisti - Contestazione nella Chiesa - Con
flitti sociali e ideologia religiosa - Giovani e secolarizza
zione - Gruppi ecclesiali non istituzionali - Patti latera- 
nensi - Preti operai.

V i l i  - 2. Rinnovamento e dissenso p. 180
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Bibliografia classificata *

*  Cfr. Tavola della classificazione.





I. Studi in tema di società e di cultura

Abbagnano Nicola. I l  relativismo culturale. « Quaderni di sociologia »,
1962-1 , pp. 5-23.

Abbate M ichele. Libertà e società di massa. B ari, Laterza, 1 967 , pp. 193.
Acquavi va Sabino. La scelta illusoria. Democrazia politica e società indu

striale. M ilano, Comunità, 1965 , pp. 195.
Acquaviva Sabino. L ’eclissi del sacro nella civiltà industriale. M ilano, Co

munità, 1 961 , pp. 324.
Acquaviva Sabino. Neopaganesimo e società industriale. « I l  M ulino »,

1969-93 , pp. 275-345 .
Alberoni Francesco. Classi e generazioni. Bologna, I l  M ulino, 1 9 7 0 , pp. 211 .
Alberoni Francesco. L ’élite senza potere. M ilano, V ita e pensiero, 1963 , 

pp. 2 2 2 .
Alberoni Francesco. Progresso tecnico, società del benessere e disumaniz

zazione. « Sociologia », 1967-1 , pp. 19-30.
Alberoni Francesco. Statu nascenti. Studi sui processi collettivi. Bologna, 

I l  Mulino, 1968 , pp. 2 22 .
Anarchia e cultura nella società di massa . « Tem pi moderni », 1970-2 , 

pp. 117-128.
Anfossi Anna. Socialità e organizzazione in Sardegna. Studio sulla zona 

di Oristano - Bosa - Macomer. M ilano, F . Angeli, 1 968 , pp. 360.
Apollonio M ario. Cultura letteraria o  cultura di massa. « Lo spettacolo »,

1966-1 , pp. 1-13.
Associazione per lo sviluppo  dell’industria nel Mezzogiorno 

(Svim ez) - Centro studi e  investimenti sociali (Ce n sis ). L ’evolu
zione del comportamento in un processo di sviluppo. M ilano, G iuffré, 
1962 , p. 54 .

Barbano Filippo. La sociologia della scienza in Italia : situazione e pro
blemi. « Sociologia », 1973-2 , pp. 5-40.

Battacchi Marco W. Meridionali e settentrionali nella struttura del pregiu
dizio etnico in Italia. Bologna, I l  M ulino, 1 972 , pp. 160.

Bergami Giancarlo. L ’eredità della resistenza nella crisi della società ita
liana. « I l P o n te » , 1971-7 , pp. 857-861 .
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Bontadini Pietro - Onofri Fabrizio, M ateriali e appunti sulla struttura dei 
valori nella società italiana. « Tempi moderni » , 1965-21 , pp. 39-60.

B o s io  Gianni. Comunicazione di classe e cultura di classe. « I l Ponte »
1971-8/9, pp. 947-961 .

Braghin Paolo. Le diseguaglianze sociali. Analisi empirica della situazione 
di diseguaglianza in Italia. M ilano, Sapere, 1973. 2 voli. (vol. 1, pp. 2 8 2 ; 
voi. 2 , pp. 2 2 2 ).

Braghin Paolo - Mingione Enzo - Trivellato Paolo. P er un’analisi della 
struttura di classe dell’Italia contemporanea. « La critica sociologica », 
1974-30, pp. 70-116.

Burgalassi Silvano. Valori che cambiano in un mondo che cambia. « Cul
tura e p o litica» , 1969-9, pp, 11-34.

Caleffi Fabrizio. Arte e consumo. Firenze, Guaraldi, 1 9 7 3 , pp. 160.
Callari Galli Matilde - Harrison G ualtiero. La danza degli orsi. Cal- 

tanissetta-Roma, Sciascia, 1974 , pp. 422 .
Calzabini Paolo. Problemi per un’analisi delle classi in Italia. « Inchiesta », 

1973-11, pp. 14-27.
Calzavara Elisa. I l  ritardo culturale italiano di fronte alle scienze sociali. 

« Rivista di sociologia », 1967-14 , pp. 259 -272 .
Campa Riccardo. I l  profetismo laico. Padova, M arsilio, 1 972 , pp. 145.
Cantoni Remo. Illusione e pregiudizio. M ilano, I l  Saggiatore, 1967 , pp. 4 7 9 .
Carbonaro Antonio. L  Italia cambia. Problem i di una società in trasfor

mazione- Firenze, La Nuova Italia , 1 9 72 , pp. 258 .
Caso ( i l ) italiano. I talia anni ’70 . Un dibattito su problemi e prospet

tive del nostro paese... Milano, Garzanti, 1 974 , pp. 5 6 7 . « Memorie e 
documenti ». Contiene: Fabio Luca Cavazza, Logica italiana della si
curezza - Stephen R. G raubard, Italia contemporanea: miti e realtà - 
François Bourricaud, Partitocrazia: consolidamento o rottura? - Juan 
J . L inz, La democrazia italiana di fronte al futuro - Gianfranco Pa
squino, Pesi internazionali e contrappesi nazionali -, Giorgio Ga lli, L ’in
tersecazione delle classi sociali nei partiti - Giovanni Sartori, Rivisi
tando il « pluralismo centralizzato » - Leopoldo E lia , Perché l ’Italia si 
e tenuta e si tiene questo sistema di governo - Gabriele De Rosa, La 
« meridionalizzazione » dello stato - Charles P. Kindleberger, Econo
mia al bivio - Andrew Shonfield, L ’impresa pubblica: modello inter
nazionale o specialità locale? - Suzanne Berger, Uso politico e soprav
vivenza dei ceti in declino - Alessandro P izzorno, I ceti medi nei mec
canismi del consenso - Francesco Forte, L ’impresa: grande, piccola, 
pubblica, privata - Romano Prodi, L ’intermediazione politica nell’eco
nomia - Stanley Hoffmann, Pranzo a tre sulla politica estera italiana - 
Karl Kaiser , Le relazioni transnazionali - Arrigo Le v i, Gli ultimi dei 
primi ed i primi degli ultimi - Cesare Merlin i, Fra l ’Europa e altri
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punti cardinali - R obert N. Bellah, Le cinque religioni dell’Italia  mo
derna - Francesco Alberoni, Carisma d ’ufficio e movimenti spontanei 
Gerald Holton, La grande avventura del gruppo Ferm i - Alessandro 
Alberigi Quaranta, Osservazioni sulla storia della scienza in Italia 
negli ultimi cento anni - Jacques Le  Go ff , I l  peso del passato nella 
coscienza collettiva degli italiani - Girolam o Arnaldi, La storiografia 
come mezzo di liberazione dal passato.

Castagnoli P ier Paolo. Tra rivolta e conservazione. « I l  M u lin o » , 1973- 

2 2 5 , pp. 117-125 .
Ca stelli Teresio - P ozzi Giuliano. Cultura di massa. « Rivista di psico

logia sociale », 1971-1/ 2, pp. 57-86 .
Cattaneo Giulio. Letteratura e ribellione. M ilano, Rizzoli, 1 9 7 2 , pp. 118.
Centro di cultura « G iancarlo Puecher » , Cultura e partecipazione 

nella Milano degli anni ’70 . M ilano, Centro di cultura G . Puecher, 
1 9 7 1 , pp. 76 .

Centro di documentazione e di studi su ll ’informazione (Ce s d i). 
Annuario d ell’economia, della politica e della cultura. M ilano, Etas 
Kompass, 1 9 7 0 , pp. 1300.

Cir ese  Alberto M . Cultura egemonica e culture subalterne. Palerm o, Scia- 
scia, 1973, pp. 359.

Comes Salvatore. Responsabilità della cultura. Firenze, Vallecchi, 1 961 , 

pp. 184.
Comitato cattolico docenti universitari. D ue culture? Bologna, I l  

M ulino, 1 967 , pp. 243 .
Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (Cnel). Rapporto 

sulla situazione sociale del paese. Predisposto dal Centro Studi investi
menti sociali (Ce n sis ) Rom a, Edigraf, 1968  (a. I ) - 1974  (Rapporti 
annuali).

Cultura e diffusion e. Tavola rotonda con la partecipazione di: Giacomo 
Devoto - Giuseppe Montalenti - Adriano O ssicin i - Aldo Visa l
berghi « Civiltà delle macchine », 1967 -2 , pp. 19-34.

Cultura e sottocultura. « U lis s e »  (Numero monografico), 1961-41 , 
pp. 9-148.. Contiene: Camillo Pellizzi, Qualche idea sulla cultura - 
Ugo Spirito , Cultura per pochi e cultura per tu tti - Ernesto D e  Mar
tino, Simbolismo mitico-rituale e mezzi di comunicazione di massa 
Enrico Fulchignoni, Le responsabilità della mezza cultura - Jean A. 
Ke im , I  nuovi mezzi di diffusione della cultura - Antonio Miotto, 
L ’inutile guerra al linguaggio iconico - Franco Leonardi, Società di 
massa e svago di massa - Mario Melino, Utilizzazione del tempo libero 
e stratificazione sociale - Evelina T arroni, L ’infanzia e i mezzi di co
municazione di massa - Antonio Cia m pi, Situazione dello spettacolo in 
Italia  - Gaetano Carancini, I l  cinema e la sua carica emotiva - Romano
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Ca lisi, I l  cinema oggi - Arturo G ismondi, La radiotelevisione - V ito  
Pandolfi, T V : Cultura di massa o divulgazione? - Fedele D ’Amico, 
La televisione ed il professor Battilocchio - W alter Mauro, Quanto e 
che cosa si legge nel nostro paese - Giuseppe Tedeschi, Rotocalchi e 
giornali illustrati - George Buchanan, L ’avidità di notizie sulla vita in
tima - Carlo Della Corte, I  fum etti in purgatorio - G . B. Angioletti, 
I l giornalismo e i nuovi mezzi di comunicazione di massa.

Culturologia del sacro e  del profano. A cura di Gualtiero Harrison. 
Milano, Feltrinelli, 1966 , pp. 358 .

Dagnino Virgilio. Obsolescenza delle ideologie,, Per una morale socialista e 
libertaria. Pref. di M . Ferri. M ilano, Azione Comune, 1967 , pp. 135.

Demarchi Franco. Sociologia di una regione alpina. Bologna, Il Mulino 
1968 , pp. 183.

De Marchi Luigi. Sociologia del sesso, Bari, Laterza, 1 963 , pp. 298 .
De Martino Ernesto. La terra del rimorso. M ilano, I l  Saggiatore, 1961 , 

pp. 439 .
De Martino Ernesto. Magia e civiltà. M ilano, Garzanti, 1962 , pp. 291 ,
De Masi Domenico. I l  fascismo come sopravvivenza culturale. « La critica 

sociologia », 1972-22, pp. 8-18.
De Mauro Tullio. Storia linguistica dell’Italia  unita. Bari, Laterza, 1963 

pp. 521.
De Rosa Gabriele. I l  concetto di tradizione. « Rassegna di politica e di 

storia », 1962-98, pp. 788-796 .
De Stefano Rodolfo. Per un’etica sociale della cultura.... M ilano, G iuffrè, 

1954-1963 , voli. 2.
D i Lalla Manlio. Aspetti della crisi della coscienza contemporanea: la ge

nerazione degli anni difficili. « I l  Mulino », 1967-10 , pp. 858-867 .
Dolci Danilo. Inventare il futuro. Bari, Laterza, 1972 , pp. 198.
Dolci Danilo. Verso un mondo nuovo. Torino, Einaudi, 1 9 64 , pp. 2 73 .
Donat Cattin Paolo - Moscati Italo . Presente im perfetto 1972 . I l  dopo 

contestazione: verso la restaurazione culturale? « Almanacco Sette gior
ni », 1972 , pp. 210.

Dorfles G illo. Nuovi riti nuovi miti. Torino, Einaudi, 1 965 , pp. 275..
E c o  Umberto. Apocalittici e integrati. Comunicazioni di massa e teoria della 

cultura di massa. M ilano, Bompiani, 1964 , pp. 387 .
E c o  Umberto. I l  costume di casa. Evidenze e misteri d ell’ideologia. M i

lano, Bompiani, 1973 , pp. 270.
Educazione alla pace. A cura di Tullio T entori. Rom a, Studium, 1970 , 

pp. 160.

Faenza Vincenzo. Elogio dell’automobile dedicato ad Agnelli. Firenze, Gua- 
raldi, 1973 , pp. 240 .

Fascismo e società. (Scritti di Guido Quazza, Valerio Castronovo,
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G uido Neppi Modona, Giovanni Miccoli, N orberto Bobbio). A cura 
di Guido Quazza. Torino, Einaudi, 1 9 7 3 , pp- 253 .

Ferrarotti Franco. Cambiamento sociale e scienze sociali in Italia . « Cen
tro sociale », 1964-55/ 56 , pp. 130-148 .

Ferrarotti Franco. Capire sociologicamente 1 Italia , capirla per trasfor
marla. La sociologia com porta la fine di una cultura, la critica dell’or
dine vigente, la costruzione d ’una nuova società. « La critica sociolo
gica », 1967-4 , pp. 11-25.

Ferrarotti Franco. Idee per la nuova società. Firenze, Vallecchi, 1966 ,

pp- 2 51 . .
Ferrarotti Franco. L ’ideologia del progresso e la prospettiva individuali

stica. « Rassegna italiana di sociologia », 1962-2 , pp. 179-188 .
Ferrarotti Franco. La prospettiva sociologica e i problemi della società 

italiana in trasformazione. « La critica sociologica », 1967-1 , pp. 1-4.
Ferrarotti Franco. Osservazioni intorno al rapporto tra antropologia cul

turale e sociologia in Italia . « D e  homine », 1966-17/ 18 , pp. 231 -283 .
Ferrarotti Franco. Per una sociologia dell’arte. « D e homine », 1963-5/ 6, 

pp. 225-234 .
Ferrarotti Franco. Sociologia e società nell’Italia  moderna. « Tem pi mo

derni », 1964 -16 , pp. 9-30.
Ferrarotti Franco. Tecnica e ragione. « Tem po presente », 1967-7 , pp. 

54 -66 .
Ferrarotti Franco. Una sociologia alternativa, B ari, D e Donato, 1 970 ,

pp. 262.
Ferrarotti Franco - Forcella Enzo. V alori e miti nella società italiana. 

« Tem pi moderni », 1962-8 , pp. 89-94 .
Ferretti Giancarlo. I l  prodotto culturale tra anomia e socialità. « La cri

tica sociologica », 1972 -23 , pp. 49 -61 .
F ilia si Carcano Paolo. Aspetti culturali ed esistenziali della crisi contem 

poranea. «R assegna italiana di socio logia», 1960-1 , pp. 22-44.
Forno Mario. Am biente ed evoluzione culturale. Rom a, Studium, 1 9 67 , 

pp. 172.
Galli Giorgio - Ro siti Franco. Cultura di massa e comportamento col

lettivo. Bologna, I l  M ulino, 1967 , pp. 288 .
Gallini Clara. D ono e malocchio. Palerm o, Flaccovio, 1 973 , pp. 185.
Gallino Luciano. Alienazione e ricerca empirica in sociologia. « Rivista di 

psicologia sociale », 1963-4 , pp. 287 -309 .
Gallino Luciano. L ’industria e i sociologi. M ilano, Comunità, 1 962 , pp. 224 .
Goa Ferrandino. La cultura rock e lo sviluppo della coscienza sociale. « Aut 

a u t» , 1 9 6 9 -1970 -114/ 115 , pp. 94 -128 .
Golino Enzo. Cultura e mutamento sociale. M ilano, Comunità, 1969 , 

pp. 324.
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G r isi Francesco. Per un esame sociologico dei problemi culturali. « Studi 
meridionali », 1969, apr.-giu., pp. 158-166.

I ndustria (l ’) della cultura. In tr. di Um berto E co . M ilano, Bompiani, 
1969, pp. 223.

Izzo  Domenico. Santi, borghesi e contadini nel M olise. « I l  Ponte », 1967-3 , 
pp. 338-374 .

La Grassa Gianfranco. Struttura economica e società. Rom a, Editori R iu
niti, 1973 , pp. 177.

La Malfa Ugo. Evoluzione e riforma della società. Roma, Ediz. della V oce, 
1972 , pp. 206.

Lanternari Vincenzo. L ’acculturazione e i suoi problemi. Note di metodo 
e di orientamento. « Rassegna italiana di sociologia », 1969-2 , pp. 
193-216.

Linguaggi ( i ) settoriali In I talia. A cura di Gianluigi Beccaria. M i
lano, Bompiani, 1973, pp. 230.

Lombardi Franco. M iracolo economico e cultura in Italia. « Tem po pre
sente », 1963-2 , pp. 1-11.

Lombardi Satriani Luigi. Antropologia culturale e analisi della cultura su
balterna. Firenze, Guaraldi, 1974 , pp. 199 .

Lombardi Satriani Luigi. Folklore e profitto. Tecniche di distruzione di 
una cultura. Firenze, Guaraldi, 1 973 , pp. 224 .

Lombardi Satriani Luigi. I l  folklore come cultura di contestazione. M es
sina, Peloritano, 1967 , pp. 143.

« Ma l ’amor mio non muore ». O rigini, documenti, strategie della « cul
tura alternativa » e dell’« Underground » in Italia. Rom a, Arcana, 
1971 , pp. 256.

M ammarella Giuseppe. L ’Italia dopo il fascismo: 1943-1968 . Bologna, 
I l  Mulino, 1973 , pp. 490 .

Mannucci Cesare. La società di massa. M ilano, Comunità, 1967 , pp. 2 56 .
Martelli Paolo. I  limiti della cultura nazionale. « I l  Mezzogiorno e le 

comunità europee », 1968-44 , pp. 43-44 .
Materiali su ll ’I talia in trasformazione. Testi di: Carlo T ullio  A l - 

tan - Luciano Cavalli . Arturo Colombo - Domenico F isichella  - 
Gianfranco Pasquino - Giuseppe Sacco - Silvano T o s i. A  cura di Lu
ciano Cavalli. Bologna, I l  M ulino, 1973 , pp. 144.

Mauro W alter. Cultura e società nella narrativa meridionale. Rom a, A te
neo, 1965 , pp. 351.

Melucci Alberto. Lotte sociali e mutamento. M ilano, Celuc, 1 973 , pp. 140.
Meynaud Jean. A proposito della ricerca su sociologi e centri di potere in 

Italia. « Quaderni di sociologia », 1962-4 , pp. 453 -4 6 2 .
Modelli culturali di sviluppo. Tavola rotonda con interventi di: R e

nato Barilli - Tiziano Bonazzi - P ier Giovanni Castagnoli - Carlo D o-
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GLio - Giancarlo De Carlo - D elfino I nsolera - Nicola Matteucci 
Giorgio Prodi - G iam pietro Puppi - Roberto Ru f f il l i. « I l  Mulino », 
1973-230 , pp. 945 -1051 .

Onofri Fabrizio. Controcultura e rivoluzione. Firenze, Guaraldi, 1974 , 

Onofri Fabrizio. Fascismo, cultura tecnocratica e controcultura. « Tempi
moderni », 1971-7 , pp. 43 -58 .

Onofri Fabrizio. Potere e strutture sociali nella società industriale di massa.
M ilano, E tas Kompass, 1 9 6 7 , pp. 2 4 2 .

Padellaro Giuseppe. Inform azione e cultura. Pref. di Giacomo Devoto. 
M ilano, Rizzoli, 1971 , pp. 216 .

Pagani Angelo. L ’immagine della struttura di classe nella popolazione ita
liana. «Q uad ern i di sociologia» n .s., 1970-2 , pp. 155-181 .

Pagani Angelo. L ’istituzionalizzazione della ricerca sociale in Italia : osser
vazioni metodologiche ed esperienze. « Studi di sociologia », 1963-4 , 

pp. 383-388 .
Pagani Angelo. Responsabilità del sociologo. M ilano, Comunità, 1965 , 

PP- 112 .
Palazzo Agostino. Integrazione sociale e sistema di valori. Pisa, Libr. G o 

liardica, 1 9 6 0 , pp. 108.
Pellizzi Camillo. La scienza dell’uomo in Ita lia : dal nulla al caos. « Ras

segna italiana di sociologia», 1962 -1 , pp. 3-10.
Perrotta Anna. I l  mutamento sociale. O rigini della sociologia del muta

mento. « L a  critica sociologica», 1971 -1 8 , pp. 106-143.
Prandstraller Gian Paolo. Problem i, cultura e valori. « Comunità »,

1970 -161/ 162 , pp. 124-135 .
Prezzolini Giuseppe. Italia  fragile. M ilano, Pan, 1 9 7 4 , pp. 188.
Reazionaria. Antologia della cultura di destra in Ita lia : 1900 -1973 . A cura 

di Piero Meldini. Firenze, Guaraldi, 1973.
Ricerca sociologica e  ruolo del sociologo. A cura di P ietro  R o s s i. 

A tti del Convegno « L a  crisi del metodo sociologico», organizzato 
dal Centro Studi metodologici, Torino, 7-9 maggio 1971 . Bologna, 
I l  M ulino, 1972 , pp. 361 .

R icerche sulla cultura dell’I talia moderna. A cura di Paola Zam- 
b e l l i. Bari, Laterza, 1973 , pp. V i l i ,  332 .

Ro siti Franco. Contraddizioni della cultura. Ideologie collettive e capitali
smo avanzato. Bologna, Guaraldi, 1 9 7 1 , pp. 2 8 7 .

R o s s i  Pietro. I l  concetto di cultura. Torino , Einaudi, 1970 , pp. 332.
Rusconi Gian Enrico. La teoria critica della società. Bologna, I l  M ulino, 

1970 , pp. 4 1 0 .
Russo Giovanni. I l  fantasma tecnologico. M ilano, Rizzoli, 1 969 , pp. 141.
Russo Lucio. M orale sessuale in evoluzione. Torino, Gribaudi, 1 9 6 7 , pp. 414 .
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Saffirio  Luciano. Comportamento deviarne e disorganizzazione sociale. 
« Quaderni di sociologia », 1963-4 , pp. 418-434 .

Salvi Sergio. « Le lingue tagliate ». Storia delle minoranze linguistiche in 
Italia. M ilano, Rizzoli, 1975, pp. 300.

Sciacca Michele Federico. Cultura e anticultura... Torino, Boria, 1 969 , 
pp. 108.

Semerari Giuseppe. Filosofia e potere. Bari, Dedalo, 1973 , pp., 240.
Seppilli Tullio. Antropologia culturale e intervento sociale entro il conte

sto sociale italiano: metodologia e valori nella prospettiva del marxi
smo. In  A tti del Convegno « L e scienze sociali e il problema dello 
intervento sociale nella realtà italiana », Rom a, Istiss. Istituto Studi 
Servizio Sociale, 1966 , pp. 199-214.

Sibilla  Paolo. Note di metodo antropologico: cultura e sottocultura. « La 
cultura popolare», 1971-4/5, pp. 101-200.

Spinetti Silvano Gastone. Cultura impegnata e crisi di civiltà. Rom a, So
lidarismo, 1961 , pp. 223 .

Spinetti Silvano Gastone. Presupposti ideali della contestazione totale nel 
mondo. Roma, Solidarismo, 1972 , pp. 144.

Sylos Labini Paolo. Saggio sulle classi sociali. Bari, Laterza, 1 9 7 4 , pp X V I- 
196.

Tentori Tullio. Cultura e trasformazione sociale,, « Q uestioni di sociolo
gia », 1966 , pp. 159-486.

Tentori Tullio. I l  concetto di cultura. « Antologia di scienze sociali. Teoria 
e ricerca» . Bologna, I l  Mulino, 1960 , pp. 271 .

Tentori Tullio. I l  pregiudizio sociale. Con la collaborazione di: G. Co
stanzo, P. Gaiotti De B ia se , G. Harrison, D. Martino. Roma, 
Universale Studium, 1962 , pp. 158.

Tentori Tullio. L ’antropologia culturale in Italia. « Bollettino delle ricer
che so cia li» , 1961-6 , pp. 477-501 .

Treves Renato. La sociologia nelle università italiane. « Quaderni di socio
logia », 1960-37 , pp. 173-180 .

T ullio Altan Carlo. La situazione problematica esistenziale nel problema 
di personalità e cultura. « Aut aut », 1963-77 , pp. 46-66 .

V ianello Mino. Lo scarto culturale. Bari, Laterza, 1966 , pp. 265.
W idmar Bruno. Cultura umanistica e cultura scientifica. « I l  Protagora »,

1964-35/ 36, pp. 27 -44 .
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I I . Quadro spazio-temporale

Il - 1 a. Ecologia e paesaggio

Accattatis Vincenzo. Lotta agli inquinamenti e capitalismo. « II Ponte »,
1 9 7 2 - 11/12, pp. 1466-1472 .

Bulgheroni Piero. Architettura e contesto naturale. « C ittà e società »,
1973- 5 , pp. 20-33 .

Cendali Andrea. M editerraneo: proposte contro l ’inquinamento. « Nord e 
Sud », 1974-172  (2 3 3 ) , pp. 64-66.

Cendali Andrea. Tutela delle acque e ruolo delle Regioni. « Nord e Sud »,
1 9 7 4 - 174 (2 3 5 ) , pp. 45-49 .

Confederazione generale dell’industria italiana. Servizio studi e rile
vazioni. Prim e indicazioni sugli interventi dell’industria privata a difesa 
dell’ambiente. Rom a, Si p i . Servizio italiano pubblicazioni internazionali, 
1973 (Collana di studi e documentazione, 31).

Contini Bruno - Paci Massimo. D ifesa del suolo e sviluppo dell’agricoltura. 
Bologna, I l  M ulino, 1 973 , pp. 3 43 .

Convegno sul progresso tecnico-economico e conservazione dell’am
bien te . I l  caso Malpensa. M ilano, 9 -4 -1973 . A tti. Organizzato da « Italia 
Nostra » e « Città e società ». « C ittà e società » (Numero monografico), 
1973-2 , pp. 111.

« D ialoghi ( I )  di Cleante »: tutela del paesaggio e localizzazione indu
striale. « I l  Mulino », 1962-4 , pp. 375-378 .

Difesa  (L a ) del nuovo suolo in I talia . Aspetti tecnici, economici e so
ciali. M ilano, V ita  e pensiero, 1 9 6 9 , pp. 363 .

Dorigo W ladim iro. Una legge contro Venezia. N atura, storia, interessi nella 
questione della città  e della laguna. Rom a, O fficina Edizioni, 1973 , 
pp. 527 .

Ecologia e Mezzogiorno. « S o c io lo g ia »  (N um ero monografico), 1974-1 , 
pp. 5 -213 . Contiene: Sabino Acquaviva, Prem essa - G ianni Scatola, 
I  lim iti dello sviluppo (dal rapporto M IT  ai più recenti contributi al di
battito  sulla « Crescita zero ») - Renato Bazzoni, Trasformazioni ambien
tali del territorio e dei centri storici dell’Ita lia  meridionale - Alberto
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Lacava, L ’assetto territoriale nel Mezzogiorno d’Italia - Giuseppe Pen
n a c c h i, Il problema dell’inquinamento da scarichi idrici, gassosi e so
lidi (Aspetti generali e consistenza del fenomeno nel Mezzogiorno) - 
Fulco Pratesi, Ambienti naturali: montagna (suo stato, proposte d ’in
tervento e destinazione), collina, pianura, boschi... Francesco Briatico, 
L ’intervento pubblico nel Mezzogiorno e il problema dell’ambiente.

Ecologia (L ’ ) in Parlamento. « Cronache legislative », 1973-7/ 8, pp. 452- 
459 .

F ilangeri Angerio. L ’inquinamento delle acque sorgive. « Nord e Sud », 
1974-176/ 177 (2 37 -238 ), pp. 187-192 .

G erelli Em ilio. Economia e tutela deU’ambiente. Possibilità e problemi 
di uno sviluppo « pulito ». Bologna, I l  M ulino, 1974 , pp. 124.

Guastatori ( I )  della natura. « Ulisse » (Numero monografico), 1970-68 , 
pp. 9-174. Contiene: Vincenzo Caglioti, Uomo e ambiente nella m o
derna società tecnologica - Mario Pavan, L ’annata europea della con
servazione della natura - Virginio Bettin i, Una civiltà all’assalto degli 
ecosistemi - G. B. Bettolo Marini, L ’inquinamento delle acque e del
l ’atmosfera - Edouard Bonnefous, Un pericolo imminente: l ’inquina
mento delle acque marine - M arcello V ittorini, Pianificazione del ter
ritorio e difesa della natura - Antonio Cederna, La terra di nessuno - 
Paolo Monelli, I l  guasto del paessaggio - V itantonio P izzigallo, D isa
stri del disboscamento - Gian Carlo Degl’I nnocenti, La difesa del suolo: 
il bacino deH’Arno - Ippolito P izzetti, Pietà per i parchi nazionali - 
Fulco Pratesi, I parchi nazionali e le paludi - Francesco Framarin, L ’uti
lizzazione delle paludi e delle lagune, oggi - Raffaello Uboldi, Processo 
al D D T, e in generale ai pesticidi ed erbicidi - Ugo Maraldi, Caccia ster
minatrice - Umberto T erracini, La disputa sull’uccellagione - Ermanno 
Bronzini, Il significato e la funzione del giardino zoologico moderno - 
Sergio Beer , L ’educazione dei giovani al rispetto e all’interesse per la 
natura - Philip O swald, I l punto di vista degli inglesi sull’educazione 
dei giovani al rispetto dell’ambiente naturale - I l contributo dell’as
sociazione « I talia Nostra » - L ’attività della « Federnatura ».

G uida M attia - J accarino Gianmaria - Vallario Antonio. Am biente na
turale e politica del territorio nel Mezzogiorno. « Nord e Sud », 1974- 
174, pp. 62-68.

Indagine di opinione sui problemi dell’Inquinamento,. A cura dell’Is ti
tuto Doxa. Milano. « Bollettino D oxa », 1972 -3 , pp. 49 -53 .

I ndividuo e ambiente. A cura di V ittorio Mathieu. Bologna, I l  M ulino, 
1973 , pp. 338.

I ndustrializzazione e paesaggio. «N o rd  e S u d » , 1968-97 (1 5 8 ) , pp. 
51-58.
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I nquinamenti: pesci grossi e pesc i piccoli. « Qualegiustizia », 1973- 
2 0 , pp. 238 -243 .

I nquinamenti: salute pubblica e in teresse  alla produzione. « Q ua
legiustizia », 1971-9/ 10, pp. 345 -366 .

I nterpretazione (L ’ ) dei fenomeni della vita . A cura di Vincenzo Cap
pe l l e t t i. Bologna, I l  M ulino, 1 9 7 3 , pp. 2 24 .

Leone Ugo. L ’Italia  inquinata. Napoli, E S I , 1 9 70 , pp. 134.
Mastrangelo Giuseppe. D ietro  l ’inquinam ento. « Inchiesta », 1971-4 , pp. 

50-54 .
Monaco Francesco - Ventura Nico. L ’affare ecologico. « Archivio di studi 

urbani e reg ionali» , 1973-2 , pp. 109-117 .
Muscarà Calogero. I l  problema di Venezia. « Nord e Sud », 1974-179 

(2 4 0 ) , pp. 27-31 .
Paccino D ario. Domani il diluvio. Bologna, Calderini, 1970 , pp. 83.
Paesaggio ( I I )  d iffic il e . « Shop » (Numero monografico), 1970 -4 , pp. 60.
Prima relazione sulla situazione ambientale del pa ese . A cura della 

T ecneco. Sotto gli auspici della Presidenza del Consiglio dei M inistri 
e il coordinamento del M inistero per la ricerca scientifica, voi. I . Roma, 
Colombo, 1 973 , pp. X X X V I, 472 .

R o s s i  Doria M anlio. Una nuova politica del suolo. « Nord e Sud », 1967- 
8 7 , pp. 103-115 .

Todisco Alfredo. Breviario di ecologia. M ilano, Rusconi, 1 9 7 4 , pp. 254 .
Tutela dell’ambiente e diverse sedi di responsabilità : conver

genze e contrasti. « Censis », 1 9 7 3 -1 7 8 , pp. 98-104 .
Urbani Leonardo. Inquinam ento di Stato? « I l  M ulino », 1973 -2 2 9 , pp. 849- 

862 .
V incenti Antonello. Valori storico-ambientali del territorio e loro conser

vazione. « Città e società », 1973-5 , pp. 34 -54 .

II - 1 b. Habitat

Achilli M ichele. Casa: vertenza di massa. Storia di una riforma contra
stata. Con la collaborazione di G . Redaelli. Docum enti raccolti e or
dinati a cura di O reste Lodigiani. Prefazione di Riccardo Lombardi. 
Padova, M arsilio, 1 972 , pp. 358 .

Alberoni Francesco. V ita e nuove form e nella città. A spetti sociologici.
« Humanitas », 1965 -11 , pp. 1171 -1 1 7 5 .

Ambrico Gaetano. Povertà e storia della comunità di Grassano. « B ollet
tino delle ricerche so cia li» , 1961-3/ 4 , pp. 225 -234 .

Andreatta Giampaolo. Case che mancano, case che eccedono. Padova, M ar
silio, 1 972 , pp. 148.
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Antiochia Corrado. La vita economica e sociale di una borgata romana. 
« La critica sociologica », 1968-1969-8 , pp. 102-114 .

Antiochia Corrado. La vita scolastica e culturale di una borgata romana. 
« La critica sociologica », 1969-9, pp. 6-29.

Antiochia Corrado. Le borgate, i borghetti e le baracche di Rom a. « La cri
tica sociologica », 1968-7 , pp. 7-39.

Apporto (L ’ ) delle indagini preliminari alla progettazione degli in
terventi di risanamento nei nuclei storici interni alle aree 
metropolitane: il  caso di F irenze. « Censis », 1974 -200 , pp. 285- 
297.

Apporto (L ’) dell’indagine socioeconomica alla programmazione
DEGLI INTERVENTI DI RISANAMENTO DEI CENTRI STORICI. « Censis »,
1973-184/ 185, pp. 303-312 .

ArdigÒ Achille. Considerazioni sociologiche sulla funzione dei comuni e di 
altri enti locali nel quadro dei rapporti città-campagna per lo sviluppo 
delle comunità rurali. « La funzione dei comuni e di altri enti locali... » 
Monografia per la Confederazione del mondo rurale e dell’agricoltura. 
Roma, 1961 , pp. 49-71 .

Ardigò Achille. Indagine su una comunità rurale interessata alla riforma 
agraria: Cerveteri in provincia di Roma. « Bollettino delle ricerche so
ciali », 1961-3/4, pp. 242-249 .

Ardigò Achille. La diffusione urbana. Le aree metropolitane e i problemi 
del loro sviluppo. Saggio sociologico. Rom a, Ave, 1967 , pp. 222 .

Argan Giulio Carlo. Progetto e destino. M ilano, I l  Saggiatore, 1965 , 
pp. 373.

Associazioni cristiane lavoratori italiani. (Ac l i). L otte per la casa 
e organizzazione della classe operaia. A tti dell’Assemblea nazionale 
casa. Settore città della Presidenza nazionale delle Acli. San Giovanni 
Valdarno, 10-20 giugno 1971. « Quaderni di azione sociale », 1971-9/10, 
pp. 657-828 .

A ssociazione industriale lombarda. Contributo allo studio del mo
vimento pendolare delle forze di lavoro in provincia di M ilano. 
Milano, 1 963 , pp. 45 .

A stengo Giovanni. La battaglia urbanistica: un clamoroso fallim ento. Le 
nostre tigri di carta. « I l  P o n te » , 1968-11/ 12 , pp. 1943-1510 .

Aymonino Carlo - G iordani Pier Luigi. I  centri direzionali. Teoria e pra
tica. Bari, Leonardo Da Vinci, 1 965 , pp. 77 .

Balbo Laura. I l  problema sociale dei nuovi insediamenti residenziali di 
grandi dimensioni. « Quaderni di sociologia » , 1964-1 , pp. 51-80.

B anfield Edward. Una comunità del Mezzogiorno. Bologna, I l  M ulino, 
1961 , pp. 160.

Benevolo Leonardo. Le avventure della città. B ari, Laterza, 1 9 7 3 , pp. 233 .
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Benevolo Leonardo. Roma da ieri a domani. B ari, Laterza, 1 9 7 1 , pp. 152.
Berlinguer Giovanni - Della Seta Piero. Borgate di Roma. Rom a, Edi

tori R iuniti, 1960 , pp. 179.
Bologna. Politica e metodologia del restauro nei centri storici. 

A cura di P ier Luigi Cervellati e R oberto Scannavini. Bologna, I l  
M ulino, 1 9 73 , pp. 258 .

Borgo a mozzano. Aspetti sociologici di un esperimento di assistenza tecnica 
in una comunità rurale. « Rivista Shell italiana » (Numero monografico),
1964-5 , pp. 68.

Borradori Dario - G avinelli Corrado - Samsa Danilo. Strumenti della 
cultura marxista per la critica architettonica e urbanistica. Antologia 1. 
A cura del Gruppo di ricerca Paolo Portoghesi. M ilano, Facoltà di 
architettura del Politecnico, 1969 -1 9 7 0 , pp. 182.

Busca Alessandro. Caratteristiche funzionali dei centri urbani del Mezzo
giorno. M ilano, Giuffré, 1973 , pp. X I , 153. (Associazione per lo svi
luppo dell’industria nel Mezzogiorno. Centro per gli studi sullo sviluppo 
economico).

Cafiero Salvatore - Busca Alessandro. Lo sviluppo m etropolitano in I ta 
lia. M ilano, G iuffré, 1 9 70 , pp. 2 40 .

Campos Venuti Giuseppe. Amministrare l ’urbanistica. Torino, Einaudi, 
1 967 , pp.. 300 .

Campos Venuti Giuseppe. Urbanistica e regioni. « Critica marxista »,
1970-3 , pp. 48 -57 .

Caron Giuseppe. Trasporti, traffico, sviluppo sociale. « Operare », 1964-2 , 
pp. 24-30.

Catelani Riccardo. Sviluppo sociale della c ittà . « Assistenza d’oggi »,
1963-4/ 5, pp. 19-33.

Catelani Riccardo - T revisan Carlo. C ittà in trasformazione e servizio so
ciale. Rom a, Gescal. G estione case lavoratori, 1 9 6 1 , pp. 118.

Cavalli Luciano. La città divisa. Sociologia del consenso e del conflitto 
in ambiente urbano. M ilano, G iuffré, 1965 , pp. 2 88 .

Cederna Antonio. Appunti per un’urbanistica moderna. M ilano, Italia 
nostra, 1 9 73 , pp. 62.

Cederna Antonio. C ittà senza verde. M ilano, Ita lia  nostra, 1 973 , pp. 15.
Cederna Antonio. M irabilia urbis. Cronache romane 1957-1965 . Torino, 

Einaudi, 1 965 , pp. 5 20 .
Centro studi della cooperazione. Centro per  l 'economia pubblica . 

I  problemi della casa nelle grandi città e nelle aree metropolitane. A tti 
del Convegno di studio. M ilano, Museo della scienza, ottobre 1969 . 
M ilano, s.e., 1 970 , pp. 164.

Centro studi e investimenti sociali (Ce n s is ), Aspetti e problemi dello
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sviluppo urbano in Italia. Studio monografico annesso al I I  rapporto 
sulla situazione sociale del paese. Roma, Cis p e l . Confederaz. it. servizi 
pubbl. enti locali (1 9 6 9 ), pp. 95.

Centro studi territoriali. Firenze. I l  verde, lo sport e il tempo libero 
nel comprensorio metropolitano di Firenze. Padova, M arsilio, 1972 , 
pp. 2 5 7 .

Cernuschi Serafina. La città: momento storico di rottura e di mediazione. 
« Rassegna italiana di sociologia », 1972-2 , pp. 235-262 .

Cervellati Pier Luigi. Cultura urbanistica e futuro della città. « I l  M u
lino », 1967-10 , pp. 849-857 .

Cipriani Roberto. M etropoli e secolarizzazione: D io alla periferia delle 
grandi città. « La critica sociologica », 1971-1972-20 , pp. 174-179 ;
1972-21, pp,, 76-97.

Città e conflitto sociale. A cura di M. Boffi - S. Cofini - A. G ian- 
santi - E . Mingione. Milano, Feltrinelli, 1 972 , pp. 159.

Collida Ada - Fano Pietro - D’Ambrosio M ario. Sviluppo economico e 
crescita urbana in Italia. Un modello di interdipendenza. M ilano, F . An
geli, 1968 , pp. 224 .

Colombo Vincenzo. La ricerca urbanistica. M ilano, G iuffré, 1 966 , pp. 244 .
Compagna Francesco. La politica della città. Bari, Laterza, 1 9 67 , pp. 250 .
Comune di Roma. I l  traffico di Roma. La situazione attuale e le previsioni 

fino al 1985 . Roma, Comune di Rom a, 1966 , pp. 56.
Cr espi Franco. Aspetti del rapporto tra strutture urbanistiche e relazioni 

sociali di una borgata alla periferia di Roma. « Rivista di sociologia »,
1967-13, pp. 5-50.

Cr espi Franco - Martinelli Franco. Le dinamiche delle relazioni sociali 
nel contesto urbano. « Rivista di sociologia », 1968-16 , pp. 5-62.

De F inetti Giuseppe. Milano costruzione di una città. M ilano, Etas Kom- 
pass, 1969 , pp. 726.

De Leonardis Federico - Maccioni Piero. I l  nuovo progetto di legge ur
banistica: il problema dell’abitazione. « Tem pi moderni », 1965-20 , 
pp. 48-53.

Della Pergola Giuliano. La conflittualità urbana. Saggi di sociologia cri
tica. M ilano, Feltrinelli, 1972, pp. 174.

Delle  Donne Marcella. Città e condizione di classe. « La critica sociolo
gica », 1973-25 , pp. 173-181,

De Lucia Vezio - Salzano Edoardo - Strobbe Francesco. Riform a urbani
stica 1973. Roma, Lega per le autonomie e i poteri locali, 1 973 , pp. 191.

Del Vecchio V ittorio. L ’uomo e la sua città. Problem i medici e sociali con
nessi con l ’accrescimento degli agglomerati urbani. Roma, Istitu to  ita
liano di medicina sociale, 1966, pp. 34.
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Demarchi Franco. Società e spazio. Trento, Istitu to  superiore di scienze 
sociali, 1 969 , pp. 729 .

De Masi Domenico - Guadagno Gennaro. La negazione urbana. Trasfor
mazioni sociali e com portamento deviato a Napoli. Bologna, I l  Mulino, 
1971 , pp. 4 52 .

De Rosa Luigi. Costruire ed abitare. Aspetti, problem i e prospettive. Roma, 
Credito fondiario S.p.A ., 1974 , pp. V i l i ,  4 7 3 . (Credito fondiario « Co
struire ed abitare »).

De ’ Seta Cesare. Parabola della legge urbanistica.. « I l  Ponte », 1962-2 , 
pp. 172-181 .

Diena Leone. Borgate milanesi. M ilano, F . Angeli, 1 964 , pp. 196.
Diena Leone. G li uomini e le masse. Saggi di ricerca su atteggiamenti di 

vita e di lavoro in una grande città industriale. Torino, Einaudi, 1960 , 
pp. 246 .

E lia Gianfranco. Città e potere. M ilano, G iuffrè, 1966 , pp. 116.
E lia Gianfranco. I l  villaggio urbano. Analisi della struttura sociale in 

un’area di crescita urbana. « Rivista di sociologia », 1963-2 , pp. 73 -152 .
E rba Valeria,. L ’attuazione dei piani urbanistici. Rom a, Lega per le auto

nomie e poteri locali, 1 973 , pp. 2 38 .
Fabbri Marcdllo. M atera dal sottosviluppo alla nuova città. M atera, Basili

cata ed., 1 971 , pp. 154.
Fano Pietro L . - Ponti M arco. I l  traffico urbano in Italia. M ilano, F . A n

geli, (1972), pp. 199 (Collana I sv et , 21).
Fariello Francesco. Parchi e zone verdi nella struttura urbana. Roma, A te

neo, 1969 , pp. 142.
Ferrarotti Franco. La capitale del capitale. « L a  critica sociologica»,

1970-1971-16 , pp. 35-52 .
Ferrarotti Franco. Le ricerche romane. « La critica sociologica », 1972-

1973-24 , pp. 87-93.
Ferrarotti Franco. Le ricerche romane (II) : interrogativi sulla città come 

molteplicità di sistemi. « La critica sociologica », 1973-27 , pp. 20 -26 .
Ferrarotti Franco. Roma da capitale a periferia. Bari, Laterza, 1970 , 

pp. 273 .
Ferrarotti Franco. Sviluppo urbano e marginalità sociale. « La critica so

ciologica », 1974-29 , pp. 151-162.
Ferrarotti Franco. Terzo mondo sotto casa. « La critica sociologica »,

1968-7 , pp. 3-5.
Ferrarotti Franco. V ite  di baraccati. Contributo alla sociologia della mar

ginalità. Napoli, Liguori, 1974 , pp. 154.
Ferrarotti Franco - Lelli M arcello. La lotta per la casa a Roma e il 

nuovo ruolo dei borgatari. « La critica sociologica », 1969-11 , pp. 59-63.
Ferrarotti Franco - Uccelli Elio - G iorgi-Ro ssi Gianfranco. La piccola
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città. D ati per l ’analisi sociologica di una comunità meridionale. M ilano, 
Comunità, 1960 , pp. 196.

Ferrarotti Franco - Viola Filippo. I l ghetto edile. « La critica sociolo
gica », 1972-21 , pp. 21-47.

F iorelli Franco. Problemi e prospettive della politica delle abitazioni in 
Italia. « Città e società », 1972-5 , pp. 71-80 .

F iorelli Franco - Marsocci Girolamo. Riform e legislative degli strumenti 
urbanistici. Iniziative ed esiti nel decennio 1962-72 . « Città e società », 
1973-3 , pp. 21-29.

Forte Francesco. Aree fabbricabili, case e affitti. « Aggiornamenti sociali »,
1963-9/ 10, pp. 577-608 .

G azzola P ietro  - Fontana Loris A. Analisi culturale del territorio. I l  cen
tro storico urbano. Padova, M arsilio, 1973 , pp. 104.

G estione delle città e partecipazione popolare. Seminario internazio
nale « Verso nuovi modelli di partecipazione popolare alla gestione delle 
città... », organizzato dall’Istitu to  di sociologia dell’Università di Bolo
gna con l ’Associazione culturale Italia-Ungheria. Bologna, ottobre 1972 . 
A tti. A cura di Paolo Guidicini. M ilano, F . Angeli, 1973 , pp. 304.

Ghio Mario - Calzolari V ittoria. I l  verde in città. Rom a, De Luca, 1960 , 
pp. 125.

G iugni Gino. Ricerca su una comunità rurale interessata alla riforma agra
ria: Gravina in provincia di Bari. « Bollettino delle ricerche sociali »,
1961-3/4, pp. 249-252.

G randi Roberto - Tomasetta Leonardo. La partecipazione popolare alla 
gestione della città. « La critica sociologica », 1972-23 , pp. 193-199 .

G ruppo Borghetto Prenestino. Un mondo differenziale. Firenze, Gua- 
raldi, 1972 , pp. 184.

G uidicini Paolo. Dominanza metropolitana e struttura sociale. M ilano, 
I l s e s . Ist. lombardo studi economici e sociali, 1 963 , pp. 128.

G uidicini Paolo. La struttura del vicinato urbano e rurale. M ilano, F . An
geli, 1966 , pp. 130.

G uidicini Paolo. Lo studio dei movimenti pendolari come misura del pe
rimetro dell’area metropolitana. Bologna, Cooperativa libraria universi
taria, 1967, pp. 140.

G uidicini Paolo. Problemi di sociologia urbana. Brescia, La Scuola, 1969 , 
pp. 342.

G uidicini Paolo. Sviluppo urbano, immagine della città. M ilano, Monda- 
dori, 1971 , pp. 133.

J avicoli Roberto. Anatomia della città. Rom a, Nemi, 1 970 , pp. 139.
Indovina Francesco. Lo spreco edilizio. Padova, M arsilio, 1972 , pp. 

X X IV , 336.
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I nsolera Italo. Roma moderna. Un secolo di storia urbanistica. Torino, 
Einaudi, 1 9 62 , pp. 279 .

I ntegrazione ( L ’) nelle scienze sociali: città e  campagna. Bologna, 
I l  M ulino, 1 9 6 1 , pp. 413 .

Iosa Antonio. I  quartieri di M ilano. M ilano, Circolo culturale « C. Pe
rini » , 1971 , pp. 535 .

I osa Antonio. La nascita di una metropoli: M ilano negli ultimi cento anni 
dalla politica dell’accentramento alla politica del decentramento. M ilano, 
C ircolo culturale « C. Perini » , 1 972 , pp. 16.

Latini Antonio. La città dinamica e progressiva. Testo di urbanistica mo
derna o cino-spaziale, con tradotti orientamenti sul piano urbano di 
Rom a. Lirenze, O lschki, 1 964 , pp. 651 .

Lelli M arcello. Dialettica del baraccato. Sociologia delle lotte urbane. Bari, 
D e Donato, 1 971 , pp. 118.

Lugli Piero M aria. Esperienze dell’abitare e politica della casa. « Nord e 
Sud », 1970 -132 , pp. 53 -64 .

Martinelli Branco. Contributo allo studio della morfologia sociale della 
città di Roma. « Rivista di sociologia », 1968-15 , pp. 89-122 .

Martinelli Branco. Im piegati ed edili in un contesto urbano. « R ivista di 
sociologia», 1971-1/ 2, pp. 153-180 .

Martinelli Pranco. Ricerca sulla struttura sociale della popolazione di 
Roma (1 8 7 1 -1 9 7 1 ). Pisa, Libreria goliardica, 1 9 6 4 , pp. 251 .

Melotti Um berto. Cultura e partecipazione sociale nella città in trasfor
mazione. M ilano, La Culturale, 1 9 6 6 , pp. 495 .

Mencucci V ittorio. La città e l ’uomo. « Humanitas », 1970-7 , pp. 729-736 .
Mingione Enzo. Sviluppo urbano e conflitto sociale: il caso di M ilano. « La 

critica sociologica», 1973/ 1974-28 , pp. 31-46 .
Nigro Gianluigi - P ignocco Carlo - T ortora Fausto. I  padroni della casa. 

Rom a, Coines, 1972 , pp. 246 .
Noto Giuseppe. Sviluppo sociale e comunità rurale. Indagine condotta in 

Sicilia nella zona della valle del Belice. Firenze, Cedes, 1969 , pp. 2 16 .
O livetti Franca. I  movimenti pendolari. « Studi di sociologia », 1964-3 , 

pp. 275-289 .
Palazzo Agostino. Forme di socialità ed esperienza normativa nella fase 

d’apertura di una comunità arcaico-tradizionale. « Rivista di sociologia »,
1963-1 , pp. 79-171 .

Palazzo Agostino. L ’area urbana: struttura sociologica. Premessa. M ilano, 
G iuffrè, 1 961 , pp. 74 .

Pasquino Gianfranco. Roma da periferia a borgata. « I l  Mulino », 1970- 
2 1 2 , pp. 495 -4 9 9 .

Per il  centenario di Roma capitale. « Italia  nostra » (Numero mono
grafico), 1 970 , 77/ 78 , pp. 84.
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P ianificazione (L a ) territoriale urbanistica nell’area bolognese. 
A cura di Giancarlo De Carlo. Padova, M arsilio, 1965 , pp. 96.

P ianificazione (L a ) territoriale urbanistica nell’area milanese. A 
cura di Giancarlo D e  Carlo. Padova, M arsilio, 1966 , pp. 219.

P ianificazione (L a ) territoriale urbanistica nell’area torinese. A 
cura di Giancarlo De  Carlo. Padova, M arsilio, 1964, pp. 101.

P izzorno Alessandro. Sviluppo economico e urbanizzazione. « Quaderni di 
sociologia », 1962-1 , pp. 23-51.

P izzuti M ario. Occupazione e sviluppo economico a Napoli. « Aggiorna
menti sociali », 1969-12 , pp. 783-794 .

Problema (I I )  della casa. « Shop » (Numero monografico), 1970-3 , 
pp. 65.

P roblema (I I )  della casa in I talia. «C en tro  socia le»  (Numero mono
grafico), 1971-100/ 102 , pp. 128.

P roblemi ( I )  della città. « Ulisse » (Numero monografico), 1963-50 , 
pp. 9 -160 . Contiene: G iulio Carlo Argan, La città come creazione sto
rica - Pierre G eorge, La rivoluzione urbanistica del secolo XX - 
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ciale milanese. A tti del Convegno di studi. M ilano, 26 -28  ott. 1964 . 
M ilano, Tecnografica milanese, 1 966 , pp. 4 4 3 .

R izzi Gustavo. Lo spopolamento della montagna. « Prospettive di efficien
za », 1968-6 , pp. 5-20.
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R o s s i  Doria M anlio. Esodo rurale e servizio sociale. « Quaderni di so
ciologia ru ra le» , 1961-1 , pp. 5 -17 .

R u s s o  Giovanni. Chi ha più santi in paradiso. B ari, Laterza, 1 9 6 4 , pp. 2 24 .
Sansone Gaetano. I l  bambino che viene dal Sud. M ilano, Em m e, 1973 , 

pp. 105.
Seppi Valentino. I l  movimeno migratorio della popolazione italiana e indi

viduazione delle aree di spopolamento e di attrazione demografica. 
« Econom ia del lavoro », 1971-4/ 1972-1 , pp. 113-153 (fascicolo unico).

Signorini M ario. Aspetti e fasi dell’integrazione del contadino nella 
società urbana. «R assegna italiana di sociologia», 1970-1 , pp. 121-141 .

Tendenze generali dell’emigrazione italiana nell’ultimo  venten
nio. « Censis » , 1 9 73 -184/ 185 , pp. 295 -302 .

Università cattolica del sacro cuore. La donna nei movimenti migra
tori. A tti del Convegno di studio, Rom a, 24-27  luglio 1962 . M ilano, 
V ita  e pensiero, 1 964 , pp. X , 103.

Venturini Fiorenzo. Nudi col passaporto. M ilano, Pan, 1969 , pp. 333.
Villani Andrea. Le migrazioni interne in Ita lia  nel loro rapporto con le 

trasformazioni di struttura e con l ’andamento congiunturale. « C ittà e 
società », 1971-6 , pp. 32-79.

Viviani Luciana. I  riflessi dell’emigrazione sulla condizione della donna 
meridionale. « I l  Mezzogiorno e le comunità europee», 1962 -9 , pp. 88 -98 .

Ili  - 4. Studenti e studenti lavoratori

Alberoni Francesco. Studenti e operai. « Tem pi moderni » , 1968-33 , pp. 
14-20.

Barbagli M arzio. I l  comportamento politico degli studenti della Facoltà 
di architettura nell’Università di Firenze. Prim i risultati di un’indagine 
sociologica. « Rassegna italiana di sociologia », 1967-2 , pp. 257 -296 . 

Barbano Filippo. Contestazione, funzionalismo e rivoluzione: il punto di 
partenza giovanile e studentesco. « Studi di sociologia » , 1969-4 , pp. 
3 1 L 3 6 6 .

Bechelloni Giovanni. La stampa quotidiana e il movimento studentesco.
« T e m p i m o d ern i» , 1968 -33 , pp. 85-143 .

Bella si Pietro. R ivolta studentesca e campus universitari. M ilano, F . An
geli, 1968 , pp. 2 17 .

B ianchi Gianfranco. L ’Italia  del dissenso. Brescia, Collana O utsider, 1968 ,
pp. 216 .

Boato Marco. Per un’analisi dell’origine storico-politica del movimento 
studentesco. « L a  critica sociologica», 1972 -2 1 , pp. 208 -231 .
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Califano Giuseppe. Processo agli studenti. Contestazioni a confronto. R o 
ma, A. Armando, 1973 , pp. 1 88 .

Carpi U m berto - Luperini Romano. L ’occupazione della Sapienza e il nuo
vo movimento studentesco. « Nuovo impegno », 1966-1967-6/ 7 , pp. 
66-74.

Casaccia Luisa. Problemi e bisogni dei lavoratori studenti « Quaderni di
scienze sociali » , 1969-3 , pp. 316-327 .
Catalano Franco. I  movimenti studenteschi e la scuola in Italia  (1938 - 

1968). M ilano, Mondadori, 1 969 , pp. 4 3 0 ,
Centorrino M ario - D ’Aponte T . Problem i territoriali ed aspetti econo

mici della condizione studentesca meridionale. I l  caso della Facoltà di 
scienze politiche dell’Università di Messina. M ilano, G iuffrè, 1972 , 
pp. X V I-117 .

Centro di formazione e  studio per  il  mezzogiorno (Formez). G li uni
versitari meridionali in sedi centro-settentrionali. Rom a, Formez, 1970 , 
pp. 108.

Centro studi e investimenti sociali (Ce n s is ). Indagine sugli studenti 
universitari meridionali iscritti al I  anno in sedi centro-settentrionali,. 
Roma, Censis, 1969 , pp. 180 (Ciclostilato).

Chiarante Giuseppe. La rivolta degli studenti. Rom a, E d . R iuniti, 1968 , 
pp. 73 .

Ciafaloni Francesco - Donolo Carlo. Contro la falsa coscienza nel movi
mento studentesco. « Quaderni piacentini », 1969 -38 , pp. 30-41.

Cinque documenti del movimento studentesco. « D ibattito  sindacale »,
1968-2 , pp, 63-82.

Codignola Federico. Studenti e operai. « I l  Ponte », 1968-5 , pp. 633-644 .
Contro la scuola di cla sse . La linea di lotta del movimento degli stu

denti medi nella elaborazione di Torino, M ilano, T rento , Genova, M o
dena, Bologna, Pisa, Siena. Padova, M arsilio, 1 968 , pp. 188.

Cr espi Franco. Universitari oggi. Indagine sugli atteggiamenti politici e so
ciali di studenti universitari. Rom a, A. Armando, 1 9 74 , pp. 110..

Cronologia del movimento studentesco. « Tem pi moderni » , 1968-33 , 
pp. 77-84 .

D e  Carli P. - Ronza R . Spaltro E . L e associazioni studentesche che 
cosa sono? M ilano, Jaca Book, 1 967 , pp. 130.

Documentazione (Una) sugli studenti universitari. Indagine sugli 
atteggiamenti degli studenti di fronte ai problemi dell’Università. « I l 
M u lin o» , 1969-10 , pp. 1019-1039 .

Documenti della rivolta universitaria. A cura del M ovimento stu
dentesco. Bari, Laterza, 1968 , pp. 415 .

Donolo Carlo. La politica ridefinita: note sul movimento studentesco. 
« Quaderni piacentini » , 1968-35 , pp. 93-124 .
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Fa vati Guido. Agitazioni universitarie e stato di diritto. « I l  Ponte »,
1968- 5 , pp. 645-650 .

Fornari Franco. La contestazione globale. « Aut aut », 1968 -108 , pp. 15-29.
Frassetto  D anilo. I  fuorilegge della scuola. Nascita del movimento lavo

ratori studenti. Torino, Assessorato istruzione provincia di Torino , 

1970 , pp. 344 .
G emma E ttore. O ltre la contestazione. M ilano, Jaca Book, 1 9 6 9 , pp. 131.
I nterrogativi ed ipo tesi sulla protesta dei movimenti studente

schi. « Studi di sociologia », 1968-4 , pp. 313 -325 .
I s nardi Parente M argherita. Movimento studentesco e cultura universita

ria. « I l  Ponte », 1968-4 , pp. 501 -5 0 5 .
Lavoratori studenti. « Formazione e lavoro » (Numero monografico),

1969- 38 , pp. 102.
Lavoratori ( I )  studenti. Testim onianze raccolte a Torino, Einaudi, 1 9 69 , 

pp. 350 .
L i s ciani Giuseppe. Pedagogia della contestazione. Rom a, A. Armando, 

1 969 , pp.. 160.
L u p e r i n i  Romano. I l  P C I e il movimento studentesco. M ilano, Jaca Book, 

1 969 , pp. 40 .
Martinotti Guido - Maggioni Guido - Mingione Enzo. Ricerca socio

logica sul movimento studentesco di M ilano. « Problem i del socialismo »,
1968-31 , pp. 6 4 1 -6 6 4 ; 1968-37 , pp. 1440-1453 .

Me l is  Antonio. Crisi d ell’università e ruolo politico del movimento stu
dentesco. Napoli, Guida, 1970 , pp. 48.

Moreno M ario. Psicodinamica della contestazione. Torino, E R I . Edizioni 
Radio italiana, 1 969 , pp. 141.

Movimento ( I I )  studentesco. « Relazioni sociali » , 1968-3/ 4, pp. 321- 

356 .
Movimento ( I I )  studentesco. « Ricerche demoscopiche », 1969-4 , pp.. 

33-42.
Movimento ( I I )  studentesco a Roma: esperien ze e obiettivi (dibat

tito). « Quaderni piacentini », 1968 -34 , pp. 101-125 .
Movimento studentesco m ilanese. L otta di classe a M ilano: operai, 

studenti, impiegati. « Quaderni piacentini » , 1969 -38 , pp. 84-120 .
Movimento ( I I )  studentesco. Storia e documenti 1968-1973 . A  cura di 

Luisa Co rtese . Introd . di G iulio A. Maccacaro. M ilano, Bompiani, 

1973 , pp. 191.
Numero speciale sulla lotta studentesca. « N o te  di cu ltu ra» ,

1968-37 . 1 1 TOT
O liva Carlo - Rendi Aloisio. I l  movimento studentesco e le sue lotte. M i

lano, Feltrinelli, 1 9 6 9 , pp. 253 .
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Onofri Fabrizio, Un nuovo schema di rivoluzione. Su alcuni aspetti e pro
blemi del movimento studentesco. « Tempi moderni », 1968-33 , pp. 1-13.

Pellizzi Giovanni. Contestazione all’italiana. « I l M ulino », 1969-10 , 
pp. 978 -981 .

« R ivolta o rivoluzione »? Fascicolo interamente dedicato al movimento 
studentesco. « Tempi moderni » , 1968-33 , pp. 1-175.

Rossanda Rossana. L ’anno degli studenti. Bari, D e Donato, 1 9 68 , pp. 144,
Scelta (L a) degli studenti. « Rinascita - I l  contemporaneo », 1968-8 , 

pp. 13-20.
Scuola (L a ) ci divide - La lotta ci unisce. I l  movimento degli studenti 

medi a Torino (196 9 -7 0 ). «Q uad erni p iacen tin i» , 1970 -41 , pp. 62-98 .
Sereni Em ilio. Rivoluzione scientifico-tecnologica e movimento studentesco. 

« Critica marxista », 1968-6 , pp. 3-23.,
Staterà Gianni. La rivolta degli universitari. « Critica sociale », 1968-6 , 

pp. 145-148 .
Staterà Gianni. Storia di un’utopia. Ascesa e declino dei movimenti stu

denteschi europei. M ilano, Rizzoli, 1973 , pp. 246 .
Tobagi W alter. Storia del movimento studentesco e dei m arxisti leninisti 

in Italia. M ilano, Sugar, 1970 , p p . 157.
Valente Liana - Merciai Silvio. Profilo psicologico di alcuni studenti con

testatori. « Archivio di psicologia, neurologia e psichiatria », 1969-30 , 
pp. 115-166.

I li  - 5. Laureati e insegnanti

Aggiornamento (L ’) del personale insegnante delle scuole elemen
tari. « Censis » (Numero monografico), 1974-204/ 205 , pp. 569-593 .

Alfier i Fiorenzo. I l  mestiere di maestro. M ilano, Em m e, 1974 , pp. 4 60 .
Ancona Martino., Un paradosso italiano: milioni di analfabeti e maestri 

disoccupati. « La critica sociologica », 1967-3 , pp. 46 -62 .
Baglioni Guido - Cesareo Vincenzo. Una ricerca sugli insegnanti di scuole 

elementari e medie di una provincia lombarda. « Studi di sociologia »,
1964-4 , pp. 321-346 .

Barbagli M ario - De i M arcello. Le vestali della classe media. Bologna, 
I l  M ulino, 1969 , pp. 378.

Calabria Giosuè - Monti Gilberto. La pelle dei professori. M ilano, Fe ltri
nelli, 1972 , pp. 244 .

Carbonaro Antonio. Insegnanti nella scuola e nella società. « Centro so
ciale », 1973-112/ 114 , pp. 3-48.

Centorrino M ario - P iccone Stella Simonetta. Laurea e sottosviluppo. 
I l  lavoro intellettuale nel Mezzogiorno. B ari, D e Donato, 1974 , pp. 228 .
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Centro di formazione e studi per il  mezzogiorno (Formez). Laureati 
meridionali e inserimento nel lavoro. Roma, Form ez, 1 970 , pp. 138.

Comitato di studio dei problemi della scuola e dell’università 
italiana. I  laureati in Italia. Bologna, I l  M ulino, 1968 , pp. 525.

Centro studi e  investimenti sociali (Ce n s is ). Evoluzione quantitativa 
del personale insegnante italiano. Rom a, Censis, 1968 , pp. 125 (Ciclo- 
stilato).

Centro studi e investimenti sociali (Ce n s is ). I  laureati tecnici nelle 
aziende industriali. Rom a, I fap. I r i , formazione e addestramento pro
fessionale, (1 9 6 9 ) , pp. 130.

Centro studi e  investimenti sociali (Ce n s is ). I l  personale insegnante 
della scuola meridionale. Roma, Censis, 1 9 69 , pp. 122 (Ciclostilato).

Centro studi e investim enti sociali (Ce n s is ). Indagine sui laureati 
meridionali nel 1966. Rom a, Censis, 1969 , pp. 194 (Ciclostilato).

Centro studi e  investimenti sociali (Ce n s is ). La situazione degli in
segnanti dei corsi di formazione professionale per lavoratori. Roma, Cen
sis, 1968 , pp. 71 (Ciclostilato).

Cesareo Vincenzo. Insegnanti, scuola e società. M ilano, V ita  e pensiero, 
1 969 , pp. 533 .

D i Maggio Rosalba. Attualità di alcuni studi sul problema della preparazione 
degli insegnanti. « Sociologia », 1972-3 , pp. 193-198 .

Donolo Carlo - Munscheid Heidi. L e vestali e la politica. « Quaderni pia
centini », 1970-42 , pp. 107-118.

Economia (L ’ ) italiana ha bisogno di laureati. Rom a, Spei. Società pe
trolchimica italiana, 1 9 6 1 , pp. 352 .

Ferrabino Aldo. M aestri senza scuola. «C iv iltà  delle m acchine», 1962-1 ,
pp. 18-22.

Harrison Gualtiero. Dove vanno a finire i laureati in sociologia? « La cri
tica sociologica », 1969 -1970 -12 , pp. 156-158 .

Maestro e scuola nella società moderna. Contiene scritti di: Luigi 
Volpi celli - Salvatore Valitutti - Aldo V isalberghi - Giacomo Ci- 
ves - D ina Bertoni J ovine - Luigi G r o ssi. Roma. Snase. Sindacato 
nazionale autonomo scuola elementare, 1 9 6 5 , pp. 172.

Manera Giovanni. I l  problema dei laureati. « I l  Mulino », 1960-6 , pp. 
494 -517 .

Modificazione del ruolo professionale e prospettive  di aggiorna
mento degli insegnanti. (Indagine diretta su 1200  insegnanti nella 
regione Calabria). « C e n s is » , 1973 -1 9 6 / 1 9 7 , pp. 851-905 .

Privitera M ario. G li insegnanti in crisi. « Tem pi moderni » , 1972-10 , 
pp. 29-32 .

Reguzzoni M ario. La formazione degli insegnanti. « Aggiornamenti so
ciali » , 1969 -11 , pp. 709 -720 .

41



Ryan Desmond P . Condizioni di vita e atteggiamento verso la conoscenza: 
la formazione dei futuri insegnanti. «C e n tro  socia le» , 1973-112/ 114 , 
pp. 49-68 .

Santoni Rugiu Antonio. Educatori oggi e domani. Firenze, La Nuova Ita 
lia, 1966 , pp. 286 .

Santoni Rugiu Antonio. I l  professore nella scuola italiana. Firenze, La 
Nuova Italia, 1959 , pp. 360.

Scuola di Barbiana. Lettera a una professoressa. Firenze, Libreria editrice 
fiorentina, 1967 , pp. 166.

Sensini Alberto. I  professori. Firenze, Vallecchi, 1968 , pp. 227 .
Università e industria. I  giovani laureati nell’industria italiana. Genova, 

Shell, 1 964 , pp. 194. (« Inchiesta Shell », 4).
Valentini Alberto. Formazione e prospettive del laureato in economia. 

Bologna, I l  Mulino, 1 9 63 , pp. 2 32 .
Zavalloni Roberto. Formazione e aggiornamento degli insegnanti. Studio 

comparato e documentazione. Rom a, A. Armando, 1 973 , pp. 4 16 .

Ili - 6. Medici

Berlinguer Giovanni. Professione contro ruolo sociale: la figura del me
dico in Italia. « La critica sociologica », 1970-15 , pp. 10-32.

Berlinguer Giovanni - Delogu Severino. La medicina è malata. Bari, 
Laterza, 1959 , pp. 274 .

Delogu Severino. I l  medico e i suoi problemi. « I l  M ulino », 1962-5 , 
pp. 483 -486 .

Fabretti Nazareno. Le distrazioni dei medici. « Politica », 1973-35 , 
pp. 18-19.

Livolsi Marino. Prim i risultati di una ricerca sull’inserimento professionale 
dei medici. « Studi di sociologia », 1963-2 , pp. 163-173.

Ili - 7. Assistenti sociali

Ajello  Luciano. G li assistenti sociali e lo sviluppo sociale del Paese. « Ras
segna di servizio sociale », 1965-2 , pp. 37 -42 .

A ssociazione nazionale a ssisten ti sociali (Anas). Funzioni e compiti 
degli assistenti sociali e e relativa formazione a livello universitario. 
X I Congresso nazionale, Rim ini, 19-22 marzo, 1970 . « La Rivista di ser
vizio socia le» , 1970-2 , pp. 58 -110 .

Barletta Luigi. Inserim ento dell’assistente sociale nella vita della scuola 
materna. « Rassegna di servizio sociale », 1963-4 , pp. 58 -63 .
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B u s s i  Giovanni. I l  ruolo dell’assistente sociale nell’ambito dei servizi so
ciali nelle zone di trasformazione rurale. A tti del I I I  Convegno nazionale 
di studi del Comitato italiano di servizio sociale. Ciss: « I l  mondo ru
rale in trasformazione: funzioni e responsabilità del servizio sociale », 
2-4 maggio 1960 . « Bollettino Ciss », 1960-4 , pp. 362-371 .

Catelani Riccardo. I l  ruolo dell’assistente sociale nel processo di urbaniz
zazione conseguente alla trasformazione del mondo rurale. A tti del I I I  
Convegno nazionale di studi del Comitato Italiano di servizio sociale. 
Ciss: « I l  mondo rurale in trasformazione: funzioni e responsabilità 
del servizio sociale », 2-4 maggio 1960 . « Bollettino Ciss », 1960-4 , 
pp. 371 -378 .

Clementi M aria Pia - Mussoni O scar. G li assistenti sociali nelle ammini
strazioni provinciali e comunali. « La Rivista di servizio sociale », 1965-4 , 
pp. 84-98 .

Ente italiano di servizio sociale (E i s s ). L ’assistente sociale in azienda. 
«R assegna di servizio socia le» , 1969-1 , pp. 31-60.

F lorea Aurelia. L ’assistente sociale. Analisi di una professione. Rom a, 
Istiss. Istitu to  per gli studi di servizio sociale, 1966 , pp. 188 (C ol
lana di studi e ricerche).

Fondazione « Emanuela Zancan ». I l  servizio sociale individuale nel cur
riculum professionale dell’assistente sociale: nuovi orientamenti in rap
porto al cambiamento sociale. D alle lezioni del prof. W erner W . Boehm, 
Seminario di M alosco, maggio 1971 . Padova, Fondazione « Emanuela 
Zancan » , 1972 , pp. 43 (Documentazioni di servizio sociale, 6).

G hezzi M arta. Negazione o ridefinizione del ruolo professionale. « La R i
vista di servizio sociale », 1970 -2 , pp. 5-15.

I stituto  per  gli studi di servizio sociale ( I s t is s ). R iflessi delle ri
forme nel campo dell’intervento sociale sulla formazione degli operatori 
sociali. « La Rivista di servizio sociale », 1972 -2 , pp. 5-12.

I stituto  per  il  servizio sociale di fabbrica. I l  ruolo dell assistente 
sociale di fabbrica. Risultati di un’indagine socioanalitica.. Relazione di 
L . Pagliarani. M ilano, Istitu to  per il servizio sociale di fabbrica, 1970 , 

pp. 52.
Laporta R affaele. L ’operatore sociale e la trasformazione della didattica 

nell’università. « L a  Rivista di servizio so cia le» , 1972-3 , pp. 11-18.
Marinatto Luigi. L ’assistente sociale. Firenze, Vallecchi, 1 964 , pp. 157..
Marselli G ilberto Antonio. G li assistenti sociali in Italia. « Nord e Sud »,

1961 -13 , pp. 22-57 .
Martinelli Franco. G li assistenti sociali nella società italiana. Contributo 

ad una sociologia della professione. Prefazione di Franco Ferrarotti. 
Rom a, Istiss. Istitu to  per gli studi di servizio sociale, 1965 , pp. 202  
(Collana di studi e ricerche).
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Mulazzoni L. - Tentoni R. - Zanaboni L. Assistenti sociali e sistema capi
talistico: le rammendatrici dal dialogo facile. « Inchiesta », 1971-3 , 
pp. 65-76.

Prospettive del servizio sociale professionale nel quadro della 
politica dei servizi sociali oggi in I talia. D ibattito  con l ’intervento 
di: Sergio Bonelli - Celso Coppola - M ario Corsini - Carmen Pagani - 
Carlo T revisan. « Rassegna di servizio sociale », 1973-1 , pp. 41-72 .

Santucci Flora, L ’assistente sociale nell’industria. « Rivista Shell italiana »,
1962-10 , pp. 11.

I li  - 8. Magistrati e avvocati

Accattatis Vincenzo. L ’indipendenza della magistratura. « Rivista di so
ciologia », 1968-16 , pp. 131-142.

Basso Lelio, La lunga via al socialismo. « I l  P o n te » , 1971 -12 , pp. 1413- 
1436.

Battaglia Achille. I  giudici e la politica. Bari, Laterza, 1 9 6 2 , pp. 227 .
Canosa Romano - Federico Pietro. Storia della magistratura italiana: 1945- 

1973. Bologna, I l  M ulino, 1974 , pp. 480 .
Corradi Egisto. L ’avvocato. Firenze, Vallecchi, 1 966 , pp. 3 48 .
De  Clementi Andreina. Magistratura e potere politico. « Quaderni piacen

tini » , 1970-4 , pp. 185-188.
D i Federico Giuseppe. La Corte di Cassazione. Bari, Laterza, 1969 , pp. 296 .
G ambescia Paolo. Magistratura. Un mito controluce. Rom a, Napoleone, 

1973 , pp. 246 .
Magistrati o funzionari? A tti del Symposium « Ordinam ento giudiziario 

e indipendenza della magistratura ». A cura di Giuseppe Maranini. M i
lano, Comunità, 1962 , pp. X X X II, 782.

Magistratura (L a ) in I talia. A cura di Enzo Enriques Agnoletti, 
M arco Ramat. (Giustizia e « polis » ; Le strutture organiche; I l  magi
strato; I l  servizio giudiziario). « I l  Ponte » (Numero speciale), 1968-6/7, 
pp. 715-903 .

Moech Giorgetta. A proposito dell’indipendenza della magistratura. « Q ua
derni p iacen tin i» , 1965-21 , pp. 68-72 .

Moriondo Ezio,, L ’ideologia della magistratura italiana. Pref. di Renato T re- 
v es . Ricerca affidata all’Istitu to  di filosofia e sociologia del diritto del
l ’Università di Milano e realizzata con il contributo del Consiglio nazio
nale delle ricerche. Bari, Laterza, 1967 , pp. X IX , 350 .

Moro Alfredo Carlo. Crisi della giustizia e problemi del giudice. « Aggior
namenti sociali », 1969-2 , pp. 103-120 .
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Pagani Angelo. La professione del giudice. M ilano, Istitu to  ed. Cisalpino, 
1969 , pp. 188..

Pagani Angelo. Profilo ideologico del giudice: risultati di una ricerca su 
un campione di giudici di M ilano. «Q uad ern i di sociologia», 1972-1 , 
pp. 51-71 .

Pellegrini Edgardo. G li ermellini da guardia. M agistratura e repressione 
in Italia (1 9 6 8 -1 9 7 3 ). Rom a, Savelli, 1973 , pp. 159.

Pera Giuseppe. Un mestiere difficile: il magistrato. Bologna, I l  M ulino, 
1 967 , pp, 206 .

Prandstraller Giampaolo. G li avvocati italiani. Inchiesta sociologica. Mi
lano, Comunità, 1967 , pp. 333.

Ramat M arco. M agistrati, potere e cittadini in Italia : il giudice politico. 
« Comunità », 1968-152 , pp. 17-24.

Ramat Marco. M agistratura: le mani addosso. « I l  Ponte », 1974-5 , pp. 
4 8 0 -4 9 2 .

Santoni Rugiu Antonio - Mostardini M illy. I  P .G . - Educazione, linguag
gio e politica nei discorsi dei procuratori generali. Firenze, Guaraldi, 
1973 , pp. 280 .

Sciacchitano Roberto. M agistrati divisi. « I l  Ponte », 1970-2 , pp. 231 -237 .
Senese Salvatore - Accattatis Vincenzo. Ondata repressiva contro i magi

strati di sinistra. « I l  Ponte », 1972-11/ 12 , pp. 1387-1390 .
Tomeo Vincenzo. I l  giudice sullo schermo. Magistratura e polizia nel ci

nema italiano. Ricerca affidata all’Istitu to  « Agostino Gem elli », per lo 
studio sperimentale dei problemi sociali dell’informazione. Bari, Laterza, 
1973 , pp. X , 202 . •

Tomeo Vincenzo. L ’immagine del giudice nella cultura di massa. « Q ua
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lia (1 8 5 9 -1 9 7 3 ). Bologna, I l  M ulino, 1974 , pp. 481,.
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lavoro intellettuale nel Mezzogiorno. Bari, D e D onato, 1974 , pp. 228 .
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massa. « Inchiesta », 1972-6 , pp,. 23-28.
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movimenti migratori. I L  Dinamica dell’occupazione e delle qualifiche 
professionali nel periodo 1951-1961 . I I I .  Interdipendenza fra tendenze 
migratorie e politica di formazione nel decennio 1951-61 . IV . Prospet
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Sicilia nella zona della Valle del Belice. Firenze, Cedes, 1 969 , pp. 2 16 .

Organizzazione delle nazioni unite per l ’educazione la scienza e 
la cultura (Unesco). Com itato per le scienze sociali della Commis
sione italiana Unesco. I  fattori culturali dello sviluppo economico. M i
lano, V ita  e pensiero, I9 6 0 , pp. X I , 500 .

Palmerio Giovanni. I l  ruolo del progresso tecnico nello sviluppo econo
mico italiano (1 9 5 1 -1 9 6 5 ). M ilano, F . Angeli, 1 969 , pp. 116.

Parrillo Francesco. Lo sviluppo econom ico italiano. M ilano, G iuffrè, 1963 , 
pp- 347 .

Peggio Eugenio - Mazzarino M ario - Parlato Valentino. Industrializzazio
ne e sottosviluppo. Torino, Einaudi, 1960 , pp. 277 .

P izzorno Alessandro. Sviluppo economico e urbanizzazione. « Quaderni di 
sociologia », 1962-1 , pp. 23-51.

P rodi Romano. Sistema industriale e sviluppo economico in Italia. « I l  M u
lino », 1973 -226 , pp. 197-229.

Silva Francesco. Sviluppo e occupazione. Bologna, I l  Mulino, 1974 , pp. 140.
Spaltro Enzo. Strategia dello sviluppo economico e programmazione psico

logica. « Quaderni di scienze sociali », 1965-2 , pp. 145-194.
Sviluppo economico italiano e forza-lavoro. A cura di P . Leon e M. 

Marocche Padova, M arsilio, 1 9 7 3 , pp. 290 .
Sylos Labini Paolo. Sviluppo economico e classi sociali in Italia. « Q ua

derni di sociologia », 1972-4 , pp. 371-443 .

IV - 3. I consumi

Alberoni Francesco. Consumi e società. Bologna, I l  M ulino, 1967 , pp. 408 .
Alberoni Francesco. Osservazioni sui consumi come agire dotato di senso 

nel processo di sviluppo economico italiano. « Rassegna italiana di socio
logia », 1963-1- pp- 47 -90 .

Alberoni Francesco. Progresso tecnico, società del benessere e disumanizza
zione. « Sociologia », n .s., 1967-1 , pp- 19-30.

55



B ovio  Franco. I l  mercato e i consumi dei giovani. « Mondo economico »,
1967-19 , pp. 19-20.

Centro studi e investimenti sociali (Ce n s is ). Aspetti sociali dei con
sumi privati. Allegato al I I .  Rapporto sulla situazione sociale del Paese. 
Roma, Censis, 1968 , pp. 1-34 (ciclostilato).

Consumi ( I ) . « L ’Economia », 1962-3 , pp. 128.

De Seta Cesare. F iat, autostrade. I  nuovi Faraoni, « I l  Ponte », 1969-4 , 
pp. 496-513 .

De  Vio Sergio. I  grandi magazzini e i magazzini a prezzo unico in Italia. 
M ilano, Feltrinelli, 1960 , pp. 175.

D istorsione (La) dei consumi in I talia. «N o rd  e S u d » , 1967 -153/ 154 , 
pp. 76 -106 .

E voluzione commerciale e sviluppo  dei consumi. « Censis », 1974 -206 , 
pp. 725-730 .

Fabris Giampaolo. Sociologia dei consumi. Testi e documenti. M ilano, Hoe- 
pli, 1971 , pp. 490 .

Ferrara Bruno. Le funzioni di consumo delle famiglie italiane 1963 -1964 . 
Torino, Boringhieri, 1966 , pp. 2 03 .

Fornari Franco. I l  potere decisionale al consumo è proprio un’utopia? 
«T em p i m oderni», 1970-2 , pp. 111-116 .

G iovani (I) e i consumi. « Ricerche demoscopiche », 1969-2 .

L icenza al consumo. « Shop » (Numero monografico), 1971-7 , pp. 60 .

Morandi Franco. Processo alla società opulenta. « Humanitas », 1963-3 , 
pp. 243 -254 .

Napoleoni Claudio. La posizione del consumo nella teoria economica. « La 
rivista trimestrale », 1962-1 , pp. 3-26.

Negozi e supermercati. « Shop » (Numero monografico), 1969-2/3, pp,. 60.

P etroni Giorgio. La sociologia dei consumi. M ilano, F . Angeli, 1 9 6 9 , pp.
102.

Pocobelli Filippo. Consumi fondamentali: l ’abbigliamento. « L ’economia », 
1962-11 , pp. 33-48 .

P sicologia del v estire . Raccolta di saggi di: Francesco Alberoni, G illo 
Do rfles, Um berto E c o , Marino Livo lsi, Renato Sigurtà, coordinati da 
Giorgio Lomazzi. M ilano, Bompiani, 1 9 72 , pp. 122.

Ragone Gerardo. Psicologia dei consumi. M ilano, Isedi, 1 974 , pp. 150.
Ragone Gerardo. Stratificazione sociale e teoria del consumo. « Tem pi mo

derni » , 1973-15 , pp. 54-58 .

Stim e  su i consumi privati nel prossimo  decennio. M ilano, G iuffrè, 
1960, pp. 84.

56



IV - 4. Economia e programmazione economica

Albanese Gioacchino. I l  capitalismo italiano e la programmazione. « Tempi 
moderni » , 1963-14 , pp. 71-78 .

Albanese Gioacchino - Onofri Fabrizio. Nuove strutture nella programma
zione democratica. « T e m p i m o d ern i» , 1962-11 , pp. 47 -57 .

Andreatta Nino. Cronache di un’economia bloccata: 1 969 -1973 . Bologna, 
I l  M ulino, 1973 , pp. 3 72 .

Antinolfi R icciotti. La crisi economica italiana: 1969-1973 . Bari, D e D o
nato, 1 9 7 4 , pp. 250 .

Associazioni cristiane lavoratori italiani (Ac l i). Incontro (X V II )  
nazionale di studio: Im presa, movimento operaio, piani. Vallombrosa, 28 
agosto - 1 settem bre 1968 . Rom a, Acli, 1 969 , pp. 376 .

Barca Luciano. Le lotte rivendicative nella programmazione economica. 
« Cronache meridionali », 1963-3 , pp. 97-104 .

Berlinguer Giovanni. La sanità pubblica nella programmazione economica 
(1 9 6 4 -1 9 7 8 ). Roma, Leonardo Ed. scientifiche, 1964 , pp. 176.

Burocrazia, potere politico e programmazione. Tavola rotonda. « Tem 
pi moderni », 1963-12 , pp. 4 5 -7 9 ; 1963 -13 , pp. 19 -39 ; 1963 -14 , pp. 
45 -7 1 ; 1963-15 , pp. 53-84 .

Carabba M anin. La programmazione economica nel dibattito politico ita
liano. « I l  Ponte », 1963-6 , pp. 770 -786 .

Carabba M anin. Nuovi termini del dibattito politico sulla programmazione. 
« I l Ponte », 1965-5 , pp. 568 -575 .

Carabba M anin - Lavagna Carlo - Meynaud Jean. Intervento parlamentare 
nella elaborazione del piano. Tavola rotonda. « Rassegna parlamentare », 
1964 , pp. 528-553 .

Centro studi di politica economica (Ce s p e ) - istitu to  G ramsci. Im 
prese pubbliche e programmazione economica. A tti del convegno. Roma 
8-10 gennaio 1973 . « Quaderni di politica ed economia », 1973-8 , 
pp. 215 .

Centro studi e investimenti sociali (Ce n s is ). I l  piano di rinascita 
e le zone omogenee della Sardegna. N apoli, Censis, 1964  (ciclostilato).

Colombo Em ilio. Congiuntura, sviluppo economico e programmazione. 
« Realtà del Mezzogiorno », 1965-1/ 2, pp. 5-27.

Congiuntura (L a) più lunga. M ateriali per un’analisi della politica econo
mica italiana 1 972 -1974 . Bologna, I l  M ulino, 1 974 , pp. 48 .

D ’Antonio M ariano. Programmazione economica e questione meridionale. 
« Cronache meridionali » , 1962 , ott.-nov., pp. 72-90 .

Del Punta V eniero. I  malanni dell’economia italiana. « Rivista di politica 
economica », 1973-2 , pp. 203 -254 .

57



De  Seta Cesare. Le prime esperienze di pianificazione nel Mezzogiorno. 
« I l  P o n te » , 1968-11/ 12, pp. 1511-1521 .

D i Fenizio Ferdinando. La programmazione economica. Torino, Utet, 1965 , 
pp. 354 .

E conomia del benessere  e democrazia. A cura di Francesco Forte e 
Gianfranco Mossetto . Milano, F. Angeli, 1 9 72 , pp. 861 .

E conomia ( L ’) italiana: 1945-1970 . A  cura di Augusto G raziani, con la 
collaborazione di Giancarlo De V ivo. Bologna, I l  M ulino, 1972 , pp. 396 .

Ferrari Aggradi M ario. Perché una politica di programmazione? Rom a, 
Cinque Lune, 1963 , pp. 190.

F oa V ittorio. Dalla crisi economica alla crisi politica. « I l  Ponte », 1973-4 , 
pp. 461-468 .

Forte Francesco., L ’economia italiana. Note sulla situazione attuale e pro
spettive. « Aggiornamenti sociali » , 1970-2 , pp. 87-100 .

Franchini Stappo Alessandro ,  Tani Paolo. Sistema economico e dinamica 
congiunturale. Padova, Cedam, 1970 , pp. 179 .

G alli Giorgio - Nannei Alessandra. La base sociale dell’economia bloc
cata. « Tempi moderni » , 1974-17 , pp. 9-16.

I raci Fedeli Leone. Programmazione economica e giudizi di valore nel 
dibattito sulla società opulenta e il socialismo. « Q uestitalia », 1964- 
77/ 78 , pp. 11-32.

I stituto  di studi per la programmazione economica ( I s p e ). Form e 
pubbliche e private di soddisfazione dei bisogni individuali e collettivi. 
Rom a, Ispe, 1 974 , pp. X V I, 121.

I stituto  G ramsci. Programmazione economica e rinnovamento democra
tico. A tti del Convegno indetto dall’Istitu to  Gram sci, Rom a, 14-15 
marzo 1963 . Roma, Ed. Riuniti, 1963 , pp. 196.

La Grassa Gianfranco. Struttura economica e società. Roma, Ed. Riuniti, 
1973, pp. 177.

La Malfa Ugo. La Caporetto economica. M ilano, Rizzoli, 1 9 7 4 , pp. X X X I, 
260 .

Lanzardo Dario. Tem i della programmazione dello sviluppo. « Quaderni 
rossi » , 1963-3 , pp. 74-93.

Lenti Libero. Inventario dell’economia italiana 1945-1965 . M ilano, G ar
zanti, 1 966 , pp. 299 .

Leon Paolo. La politica dell’economia italiana 1963-1973 . « I l  Ponte », 
1973-5 , pp. 622-649 .

L ibertini Lucio. Dove va l ’economia italiana. U n’analisi del dibattito tra 
le forze sociali e politiche. M ilano, Feltrinelli, 1973 , pp. 60.

Lombardini Siro. L ’economia italiana al bivio. Cronache di un’alternativa 
mancata. Bologna, I l  M ulino, 1 9 74 , pp. 373 .

58



Luciani Giacomo. Im prese multinazionali e crisi energetica. « Tempi mo
derni », 1974-17 , pp. 20-24.

M inistero del bilancio e della programmazione. Progetto 80. A cura 
di G . Ruffolo e L . Barca. Firenze, Sansoni, 1970 , pp. 176. 

Momigliano Franco. Crisi economica e scienza economica in crisi. « Tempi 
m od ern i» , 1974-19 , pp. 5 -14 ; 86-87 .

Negro Nanni. L ’Italia  economica. M ilano, Etas Kompass, 1 969 , pp. 164. 
Nicola Pier Carlo. Equilibrio generale e crescita economica. Bologna, I l  

M ulino, 1 973 , pp. 172.
Paoni M arcello. Programmazione e società. Le istituzioni e la program

mazione economica in Italia negli anni ’70 . M ilano, Etas Kompass, 1969 , 

PP- 196.
Parrillo Francesco. Lo sviluppo economico italiano. M ilano, G iuffre, 

1 963 , pp. 347.
P iazzi Ugo. Il difficile compito dei sindacati nella programmazione. « O rien

tamenti sociali » , 1965-4 , pp. 358-369 .
Potere ( I I )  economico nella realtà italiana. Incontro (X V ) di studio. 

Vallom brosa, 27-31 agosto 1966 . «Q uad erni di azione so cia le» , 1966-3 
(Numero monografico).

Programmazione coordinata dello sviluppo economico e sociale. A 
cura di autori vari. « Sociologia » (Numero monografico), 1974-2 , 
pp. 5 -167 .

P rogrammazione economica: confronti italo-inglesi. Urbino, Argalia, 

1965 , pp. 190.
Programmazione economica e azione sindacale in I talia. « La rivista 

trim estra le» , 1965-13/ 14 , pp. 3-47.
Programmazione (L a) in I talia. « I l  M u lin o » , 1963 -124 , pp. 124-129. 
P rosperetti Ubaldo. Forme di partecipazione del sindacato alla program

mazione economica. « D iritto  del lavoro », 1963-1 , pp. 341-349 . 
Rapporti tra regioni, parlamento e governo in materia di program

mazione economica. A tti della Conferenza nazionale del Mezzogiorno. 
Cagliari, dicembre 1972 . Bari, Laterza, 1 9 7 3 , pp. V i l i ,  454 .

Ruffolo Giorgio. Rapporto sulla programmazione. Rom a-Bari, Laterza,

1 973 , pp. 190. „
Salvemini M aria Teresa. Salari e produttività nel processo di sviluppo della

economia italiana. « Tem pi moderni » , 1963-15 , pp. 39-52.
Saraceno Pasquale. I l  costo umano del progresso tecnico. « I l  Mulino »,

1971 -213 , pp. 74-85 .
Saraceno Pasquale. La programmazione negli anni ’70 . M ilano, Etas Kom 

pass, 1 9 7 0 , pp. 133. . ,
Saraceno Pasquale. L ’Italia  verso la piena occupazione. M ilano, G iu llre ,

1 9 62 , pp. 78.

59



Saraceno Pasquale. Lo Stato e l ’economia. Rom a, Cinque Lune, 1963 , 
pp. 157,

Simoncini Franco. Programmazione globale e sindacati. (Relazione ciclosti
lata per la riunione interna di studio sui problemi della programma
zione, presso l ’Istituto nazionale per lo studio della congiuntura. Iseo). 
Rom a, 17-23 sett. 1962.

Sistem a  industriale e sviluppo  economico in I talia. Bologna, I l  M u
lino, 1973 , pp. 204 .

Sonnino Eugenio. Problemi demografici e programmazione economica re
gionale. « Critica marxista », 1970-3 , pp., 187-193.

T remelloni Roberto. I l  danaro pubblico. M ilano, Garzanti, 1964 , pp. 286 .
T remelloni Roberto. L ’Italia in una economia aperta. M ilano, Garzanti, 

1963 , pp. 431 .
Valli V ittorio. Programmazione e sindacati in Italia. M ilano, F . Angeli, 

1970 , pp„ 203.

IV - 5. Industria e industrializzazione

Acquaviva Sabino. L ’eclissi del sacro nell’età industriale. M ilano, Comunità, 
1 966 , pp. 378 , 2a. ed. ampliata.

Acquaviva Sabino. Neopaganesimo e società industriale. « I l  M ulino »,
1960-5 , pp. 275-346 .

Acquaviva Sabino. Religione e irreligione nell’età post-industriale. « Studi 
di sociologia », 1968-1 , pp. 3-18.

Alberoni Francesco. Progresso tecnico, società del benessere e disumaniz
zazione. « Sociologia », 1967-1 , pp. 19-30.

Alberoni Francesco - Baglioni Guido. L ’integrazione dell’immigrato nella 
società industriale. Bologna, I l  M ulino, 1 9 6 5 , pp. 368 .

Anfossi Anna. Aspetti sociali dell’industrializzazione del Mezzogiorno. « I l 
nuovo osservatore », 1963-10 , pp. 22-74.

Annesi Massimo. Rassegna di giurisprudenza sulle leggi per l ’industrializ
zazione del Mezzogiorno. M ilano, G iuffrè, 1 9 6 0 , pp. 133.

Ardigò Achille. La condizione giovanile nella società industriale. Questioni 
di sociologia, vol. IL  Brescia, La Scuola ed., 1966 , pp. 545-613 .

Aree (L e ) e i nuclei di sviluppo  industriale in I talia. « I l  Mezzo
giorno e le comunità europee » , 1969-54 , pp. 38-63.

Associazione per lo sviluppo dell’industria nel Mezzogiorno (Svi- 
m ez). G li investimenti industriali agevolati nel Mezzogiorno. M ilano, 
G iuffrè, 1971 , pp. 204.

A ssociazione per lo sviluppo dell’industria nel Mezzogiorno (Svi- 
m ez). I comprensori di sviluppo industriale nel quadro della program-

60



1 9 71 , pp. 97.
Baronie (Le ) elettrich e. A tti del IX  Convegno degli « Amici del M on

do ». Bari, Laterza, 1960 , pp. 3 06 .
B ianchi Giuseppe - Dugo Antonella - Martinelli Um berto. Assenteismo, 

orario di lavoro e scioperi nell’industria italiana. M ilano, F . Angeli,
1 972 , pp. 137.

Bocca Giorgio. La scoperta dell’Italia . Bari, Laterza, 1963 , pp. 484.
Bonazzi G iu se p p e . Alcune ipotesi sul rapporto tra reclutamento di mano

dopera industriale e processo di acculturazione in comunità arretrate. 
« Quaderni di sociologia », 1961 -40 , pp. 160-170.

Caizzi Bruno. Storia dell’industria italiana dal X V I I I  secolo ai nostri gior
ni. Torino, U tet, 1965 , pp. 605 .

Carabba Manin. G li strumenti della politica di industrializzazione del M ez
zogiorno. « I l  Ponte », 1967 -10 , pp. 1280-1290 .

Caracciolo Alberto. La formazione dell’Ita lia  industriale. Bari, Laterza, 
1 969 , pp. 230 .

Carocci Giovanni. Inchiesta alla F iat. Firenze, Parenti, 1 9 6 0 , pp. 4 54 .
Cerase Francesco Paolo. Sviluppo industriale e emigrazione di massa in 

Italia . « L a  critica sociologica», 1972-23 , pp. 115-133.
Comitato per le scienze politiche e  sociali. G li studi di relazioni in

dustriali in Italia . A cura di G loria P irzio Am m assari. M ilano, Comu
nità, 1972 , pp. 2 45 .

Confederazione generale dell’industria italiana. Comitato nazio
nale per  la piccola industria. La piccola industria. Rom a, Confin- 
dustria. Confederazione generale dell’industria italiana, 1 9 7 4 , pp. 141.

Congi Gaetano. La struttura industriale della provincia di Roma. « La cri
tica sociologica », 1973-27 , pp. 27-71 .

Cr e spi Franco. Adattamento e integrazione. Analisi sociologica di alcuni 
aspetti del processo di idustrializzazione in un’area del Mezzogiorno. 
M ilano, G iuffrè, 1 964 , pp. 132.

De Masi Domenico - Fevola Giuseppe. I lavoratori nell’industria italiana. 
V oi. I ,  tomo 1: Basi teoriche e contesto strutturale; tom o 2 : Uomini e 
organizzazioni; tomo 3 : Classe e conflitti. V oi. I I :  Appendici. A cura 
di Fabio Buratto, Gustavo De Santis, A. Maria Ventrella. M ilano, 
F . Angeli, 1974 .

De Masi Domenico - Signorelli Adriana. L ’industria del sottosviluppo. 
Napoli, Guida, 1 973 , pp. 153.

De  Palma Dino - R iese r  V ittorio  - Salvadori Edda. L ’inchiesta alla F iat 
nel 1960-61 . « Quaderni rossi » , 1961-5 , pp. 214-253 .

De  Rosa Luigi. La rivoluzione industriale in Italia  e il Mezzogiorno. B ari, 
Laterza, 1973 , pp. 205.

mazione economica e della pianificazione urbanistica. Milano, Giuffrè,

61



Fabris Aldo. I l  lavoro nell’organizzazione industriale. M ilano, Etas Kom- 
pass, 1967 , pp, 274 .

Facchi Paolo. I l  potere economico. La condizione dell’uomo nella società 
industriale. Bari, Dedalo, 1970 , pp. 203 .

Ferrarotti Franco. I l  rapporto sociale nell’impresa moderna. Rom a, A . A r
mando, 1961 , pp. 140.

Ferrarotti Franco. Macchina e uomo nella società industriale. Torino, 
E ri. Edizioni radio italiana, 1 9 63 , pp. 176.

Ferrarotti Franco. Osservazioni intorno al processo di industrializzazione. 
« Quaderni di sociologia », 1965-4 , pp. 446 -461 .

Ferrarotti Franco. Sindacato, industria, società. Torino, U tet, 1968 , 
pp. X I I ,  774 .

G allino Luciano. L ’industria e i sociologi. M ilano, Comunità, 1 962 , pp. 
224 .

G allino Luciano. Personalità ed educazione nel processo di industrializza
zione. Torino, Tirrenia, 1966 , pp. 398.

Governo ( I I )  dell’industria in I talia. A cura di Giuliano Amato. B o 
logna, I l  M ulino, 1972 , pp. 394 .

I ndustria e religione. Studi sociologico-pastorali su una società ad avan
zato sviluppo industriale. A cura di Franco Demarchi e Aldo E llena. 
Brescia, Morcelliana, 1969 , pp. 4 40 .

Lacava Alberto. Problemi territoriali dello sviluppo industriale. M ilano, 
E tas Kompass, 1969 , pp. 229 .

La Caverà Domenico. Liberali e grande industria nel Mezzogiorno. F i
renze, Parenti, 1961 , pp. 282 .

Lauzi Giorgio. La Confindustria non cambia nemmeno pelle. « Rassegna 
sindacale », 1963-7 , pp. 9.

Leonardi Franco. Operai nuovi: studio sociologico sulle nuove forze del 
lavoro industriale nell’area siracusana. M ilano, Feltrinelli, 1964 , pp.. 268 .

Lutz Vera. Alcuni aspetti strutturali del problema del Mezzogiorno: la com
plementarietà dell’emigrazione e dell’industrializzazione. « M oneta e cre
dito », 1 9 6 L 5 6 , pp. 407-443 .

Manca Gavino. Le scelte della società industriale. « Stato sociale », 1967-12, 
pp. 1117-1132.

Masucci E ttore. Imprenditori ed operai in una grande industria moderna: 
la « O livetti d’Ivrea ». « Quaderni di sociologia », 1960-3 , pp. 2 7 6 -2 9 6 ;
1961-4 , pp. 49-77 .

Merlini Giovanni. La geografia e le industrie. I .  La localizzazione indu
striale. Bologna, Patron, 1970 , pp. V i l i ,  304 .

M inucci Adalberto -, Vertone Saverio. I l  grattacielo nel deserto. Roma, 
Ed. Riuniti, 1960 , pp. 241 .

62



Morandi Franco. Rivoluzione e società industriale. Padova, Rebellato, 1969, 
PP- 45.

Morandi Rodolfo. Storia della grande industria in Italia. Torino , Einaudi, 
1966 , pp. 249 .

Morello Gabriele. L ’industrializzazione della provincia di Siracusa. Bolo
gna, I l  M ulino, 1962 , pp. 185.

Napolitano Giorgio. Le classi dirigenti napoletane e i problemi dello svi
luppo industriale. « I l  Mezzogiorno e le comunità europee », 1963-10 , 
pp. 28-38 .

O livetti Adriano. Città dell’uomo. M ilano, Comunità, 1 960 , pp. 300 .
O ttone Piero. G li industriali si confessano. Firenze, Vallecchi, 1 9 65 ,

PP- 131- .
Pagani Angelo ,  Draghi Stefano. G li atteggiamenti verso la società indu

striale: l ’emancipazione della donna e l ’autonomia dei giovani in un 
campione milanese. «R icerch e  dem oscopiche», 1970-4/ 5/ 6, pp. 1-51.

Peggio Eugenio - Mazzarino M ario - Parlato Valentino, Industrializza
zione e sottosviluppo. Torino, Einaudi, 1960 , pp. 277 .

Pennati Eugenio. I l  comune nella sociologia. Analisi sociologica del pro
cesso d’industrializzazione nei comuni di V al d’Adige. M ilano, Comu
nità, 1 966 , pp. 321 .

P ipitone Ugo. Note su grande industria e divisione del lavoro. « Quaderni 
piacentini » , 1972-47 , pp. 139-168 .

P izzorno Alessandro. Comunità e razionalizzazione. Ricerca sociologica su 
un caso di sviluppo industriale. Torino , Einaudi, 1 960 , pp. 432 .

P izzuti D ario. L ’industrializzazione a Taranto,. « Aggiornamenti sociali », 
1971-9/ 10, pp. 603 -614 .

Potestà Luciano. I l  progresso tecnologico e la società italiana. « Rassegna 
italiana di sociologia», 1960-4 , pp. 105-117 .

Potestà Luciano. Sociologia industriale e società industriale. « Rassegna 
italiana di sociologia», 1963-1 , pp. 127-136 .

Ponti Filippo. I l  sistema industriale come struttura della società.. Brescia, 
M orcelliana, 1 9 63 , pp. 82 .

Prodi Romano. La diffusione delle innovazioni nell’industria italiana. B o 
logna, I l  M ulino, 1971 , pp. 128.

Quadrargli Paolo. Lo localizzazione di attività industriali, elemento di 
sviluppo di comunità urbane. « Studi sul lavoro », 1963-24 , pp. 19-23.

Rabbato L., Politica meridionalistica e localizzazione industriale.. Padova, 
Marsilio, 1968, pp. 262.

R iese r  V ittorio . Cronaca delle lotte  alla Fiat. « Quaderni piacentini »,
1969-38 , pp. 2-29.

Santiapichi Severino - Vaccaro Giovanni. Augusta. Industrializzazione in 
Sicilia. Palerm o, Flaccovio (luxograph), 1961 , pp. 171.

63



Saraceno Pasquale, Ricostruzione e pianificazione. B ari, Laterza, 1969 , 
pp. 496 .

Scalfari Eugenio. Storia segreta dell’industria elettrica. B ari, Laterza, 1963 , 
pp. 205 .

Sciarelli G . L ’industria metallurgica e meccanica nel Mezzogiorno. Na
poli, Giannini, 1971 , pp. 2 92 .

Secchia Pietro. Capitalismo e classe operaia nel centro laniero d’Italia. 
Roma, Ed,, Riuniti, 1960 , pp. X V I, 4 03 .

Sistem a  industriale e sviluppo economico in I talia. Bologna, I l  M u
lino, 1 973 , pp. 204 .

T amburrino Lina. Industria pubblica e Mezzogiorno. Rom a, Sindacale ita
liana, 1 966 , pp. 158.

IV - 6. Agricoltura

Agostini Danilo - Saccomanni V ito . Cooperazione agricole e modernizza
zione dell’agricoltura. Indagine economica. Padova, Cedam, 1970 , pp. 157.

Agricoltura e programmazione. A rticoli di autori vari. « I l  nuovo os
servatore », 1965-1 , pp. 19-79.

Agricoltura e regioni. Convegno di studi del settimanale « Politica », 
Firenze, 26-27 sett. 1970 . Firenze, ed. « P o lit ic a » , 1 971 , pp. V i l i ,  153.

Agricoltura e regioni. Pref. di Em ilio Sereni. Roma, Ldc, 1966 , pp. 172.
Agricoltura (L ’) negli statuti regionali. A cura di G iorgio Pastori e 

di R oberto Ru f f il l i. Bologna, I l  M ulino, 1 971 , pp. 100.
Antonietti Alessandro. Tempo libero e agricoltura. « R ivista di politica 

agraria », 1963-4 , pp. 15-32.
Ardigò Achille. Fattori culturali e mobilità sociale nella formazione spon

tanea della proprietà contadina. « Quaderni di sociologia rurale », 1961-1 , 
pp. 78-99 .

Associazione per lo sviluppo dell’industria nel Mezzogiorno (Sv i- 
m ez). G li investimenti industriali agevolati nel Mezzogiorno. M ilano, 
G iuffrè, 1971 , pp. 204.

Avvenire (L’) dell’agricoltura italiana. M ilano, V ita e pensiero, 1963 , 
pp. 171.

Barberis Corrado. Esodo agricolo e consigli comunali. « Rivista di socio
logia », 1967-13 , pp. 51-66.

Barberis Corrado. La donna nell’agricoltura italiana. « Quaderni di so
ciologia rurale », 1963-2/3, pp. 43-65.

Barberis Corrado. Popolazione agricola e società rurale. Relazione al Con
vegno nazionale di studio « Mondo rurale e agricoltura ». Roma, 18-20

64



gennaio 1 9 67 . A cura della Confederazione nazionale coltivatori diretti. 
Rom a, Reda, 1967 , pp. 27.

Benvenuti Bruno. Cooperazione agricola e modernizzazione dell’agricoltura. 
Indagine sociologica. Padova, Cedam, 1 970 , pp. 258.

Benvenuti Bruno - Buratto Fabio - P in Em ile. Cooperazione e socializ
zazione. Studio monografico su alcune cooperative agricole nel Trevi
giano. Rom a-Treviso, Università Gregoriana, 1 968 , pp. 316 .

Benvenuti Bruno - R icci Sante. I l  potere verde. Roma, Berlettelli, 1972 , 
pp. 233 .

Bolaffi Guido - Varotti Adriano. Agricoltura capitalistica e classi sociali 
in Italia  1948-1970 . Bari, De D onato, 1 9 7 3 , pp. 323.

Borgo a mozzano. Aspetti sociologici di un esperimento di assistenza tec
nica in una comunità rurale. « Rivista Shell italiana » (Numero mono
grafico), 1964-5 , pp. 68 .

Bravo Gian Luigi. La solidarietà difficile.. Problem i della cooperazione con
tadina nel M onferrato. Padova, M arsilio, 1 972 , pp. 151.

Brunoni Ernesto. Mezzadria in crisi. Padova, Cedam, 1961 , pp. 206 .
C a m e r l e n g h i  Ennio. Crisi alimentare e caos agricolo. « I l  Ponte », 1973-10 , 

pp. 1316-1320 .
Cavezzani Ada, Rapporti sociali e programmazione in agricoltura. Urbino, 

Argalia, 1 973 , pp. 142.
Centro studi e investimenti sociali (Ce n s is ). Le zone agricole in 

espansione. Napoli, Censis, 1964 (ciclostilato).
Cesaretti Massimo Claudio. Implicazioni sociali della trasformazione agra

ria. « Assistenza d’oggi », 1963-2 , pp. 19-33.
Conte Luigi. Aspetti storici e attuali della questione agraria in Italia e la 

politica del P C I. Firenze, Cooperativa universitaria ed., 1 9 7 2 , pp. 112.
Condorelli Luigi - Strozzi Gerolam o. L ’agricoltura fra Comunità econo

mica europea, stato e regioni. Bologna, I l  M ulino, 1 9 73 , pp. 51.
Contini Bruno - Paci Massimo. D ifesa del suolo e sviluppo dell’agricoltura. 

Bologna, I l  M ulino, 1 973 , pp. 3 43 .
Daneo Camillo. Agricoltura e sviluppo capitalistico in Italia. Torino, E i

naudi, 1 969 , pp. 196.
Daneo Camillo. Le dimensioni dell’azienda agricola, i tipi di conduzione 

e la struttura proprietaria. Note critiche sul censimento agricolo 1961 . 
« Quaderni di rassegna sindacale », 1963-2 , pp. 42-106 .

E boli Maria Giuseppina. Contributo per l ’analisi delle classi in agricoltura. 
« In tern ation al review of community development », 1974-31/ 32 (In 
ternational issue of « Centro Sociale »), pp. 97 -116 .

Ente Maremma. E nte di sviluppo in Toscana e nel Lazio. Realizzazioni e 
prospettive per lo  sviluppo dell’agricoltura, 1968-1972 . Roma, E nte 
M aremma, 1 973 , pp. 132.

65



E sodo (L ’) rurale e lo spopolamento della montagna nella società 
contemporanea. M ilano, V ita e pensiero, 1966 , pp. 337 .

Galloni Giovanni. I l  Piano verde. « I l  Ponte », 1960-6 , pp. 842-869 .
Gesualdo Giuseppe. La beffa della riforma agraria in Sicilia. « I l  Ponte »,

1963-3 , pp. 318 -329 .
Marselli G ilberto A. La civiltà contadina e la trasformazione delle cam

pagne. Torino, Loescher, 1 9 7 3 , pp. 2 70 .
Mottura Giovanni - Pugliese Enrico. Implicazioni sociali della meccaniz

zazione agricola in zona di sviluppo. P ortici, Della T orre, 1969 , pp. 74 .
Pasetti Francesco. L ’agricoltura in Italia. « Esperienze sociali e politiche »,

1963-1/ 2, pp. 19-36.
Polverizzazione e  frammentazione della proprietà fondiaria in 

I talia. Milano, Feltrinelli, 1 9 6 2 , pp. 2 2 7 .
Prinzi Daniele. L ’agricoltura italiana oggi. Torino , E ri. Edizioni radio ita

liana, 1970 , pp. 186.
Rapporto su  alcuni aspetti attuali della questione agraria. « Qua

derni piacentini » , 1969-38 , pp. 42-83 .
Righi Luperti Agostino. La ristrutturazione dell’agricoltura. « I l  Mezzo

giorno e le comunità europee », 1969-54 , pp. 67-71.
Ro ssi Doria M anlio. Rapporto sulla Federconsorzi. B ari, Laterza, 1963 , 

pp. 181.,
Scrofani Serafino. La questione agraria siciliana. Caltanissetta-Roma, Scia- 

scia, 1 961 , pp. 301 .
Sereni Em ilio. I l  capitalismo nelle campagne. Torino, Einuadi, 1 968 , pp. 

369.
Sereni Em ilio. Storia del paesaggio agrario italiano. B ari, Laterza, 1962 , 

pp. X X V II , 439 .
Tofani Mauro. La mezzadria. Bologna, Ediagricole, 1 965 , pp. 94 .
Tarrow S. G . Partito  comunista e contadini nel Mezzogiorno. Torino, E i

naudi, 1972 , pp. 391 .
Trasferimento ( I I )  dell’agricoltura alle regioni. Tavola rotonda sul 

decreto delegato di trasferimento delle funzioni amministrative dello 
stato in materia di agricoltura e foreste, con l ’intervento di F . Benve
nuti, P . Calandra, L. E lia , M . S. G iannini. Bologna, I l  M ulino, 1972 , 
pp. 131.

IV - 7. Mezzogiorno e aree depresse

Abbate Michele. L ’alternativa meridionale. M atera, ed. Basilicata, 1968 , 
pp. 112.

Ajello  Luciano. L ’azione politica e l ’intervento sociale a due anni dal ter-

66



remoto in Sicilia. Rom a, Ente italiano di servizio sociale. Eiss, 1970 , 

pp. 144.
Ambrico Gaetano. Povertà e storia della comunità di Grassano. « B ollet

tino delle ricerche so cia li» , 1961-3/ 4, pp. 225-234 .
Anfossi Anna. Aspetti sociali dell’industrializzazione del Mezzogiorno. « I l 

nuovo osservatore », 1963-10 , pp. 22-74 .
Anfossi Anna. Funzione della parrocchia e partecipazione dei parocchiani 

alla vita religiosa in comuni agricoli della Sardegna. « Quaderni di so
ciologia », 1967-2 , pp. 190-216.

Anfossi Anna. Socialità e organizzazione in Sardegna. Studio sulla zona di 
O ristano - Bosa - Macomer. M ilano, F . Angeli, 1968 , pp. 330.

Angelini Franco jr . O rientam enti della nuova classe dirigente meridio
nale. « Quaderni di azione sociale », 1961-3 , pp. 278 -284 .

Antiochia Corrado. G li studenti di Alcamo fra mafia e autonomia.. « L a  
critica sociologica », 1967-4 , pp. 140-145.

Antiochia Corrado - Pacitti Achille. Trasferta siciliana nei giorni del 
terrem oto. « La critica sociologica », 1967-4 , pp. 26-56.

Arcomano Arturo. Scuola e società nel Mezzogiorno. Rom a, Ed. R iuniti, 

1963 , pp. 188.
Associazione per lo sviluppo  dell’industria nel Mezzogiorno (Svi- 

m ez). Aspetti sociali e culturali dello sviluppo economico della Sarde
gna. M ilano, G iuffrè, 1 960 , pp. 85 .

Associazione per lo sviluppo  dell’industria nel Mezzogiorno (Svi- 
m ez) - Centro studi e  investim enti sociali (Ce n s is ). La scuola nel 
Mezzogiorno. Rom a, 1962 . (A llegato alla « Relazione sull’attività di coor
dinamento del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno »).

Associazione per lo sviluppo dell’industria nel Mezzogiorno (Svi- 
m ez) - Centro studi e investimenti sociali (Ce n s is ). Le zone po
vere del Mezzogiorno. Roma, 1963  (ciclostilato).

Associazione per lo sviluppo dell’industria nel Mezzogiorno (S vi- 
m ez) - Centro studi e investim enti sociali (Ce n s is ). O biettivi e 
problemi di formazione nel Mezzogiorno. Rom a, 1963 (ciclostilato),

Azione (L ’ ) sindacale nel Mezzogiorno. Rom a, Cisl. Confederazione
italiana sindacati lavoratori, 1 9 6 2 , pp. 324 .

Banfield Edward. Una comunità del Mezzogiorno. Bologna, I l  M ulino,

1961 , pp. 160. .
Barbato Luigi. Politica meridionalistica e localizzazione industriale. 1 ado

va, M arsilio, 1 9 68 , pp. 262.
Bevilacqua Piero. Critica dell’ideologia meridionalistica. Padova, M arsilio,

1973 , pp. 124. 
Bonazzi Giuseppe. Im prenditori e classe politica nel meridione d’Italia :

67



ipotesi per una ricerca di sociologia dello sviluppo. « Studi di sociolo
gia », 1970-4 , pp. 323-365 .

Bonazzi Giuseppe - Bagnasco Arnaldo - Casillo Salvatore. L ’organizza
zione della marginalità. Industria e potere politico in una provincia me
ridionale. Torino, L ’impresa ed., 1972 , pp. 494 .

Brigaglia Manlio. Sardegna perché banditi. Rom a, Carte segrete, 1971 , 
pp. 382 .

Bufalari Gino. La masseria. M ilano, Lerici, 1960 , pp. 340 .
Busca Alessandro. Caratteristiche funzionali dei centri urbani del Mezzo

giorno. M ilano, G iuffrè, 1973, pp. X I-1 5 3 . (Associazione per lo sviluppo 
dell’industria nel Mezzogiorno. Centro per gli studi sullo sviluppo eco
nomico).

Cafiero Salvatore. Le migrazioni meridionali. M ilano, G iuffrè, 1964 , pp. 95.
Caizzi Bruno. Nuova antologia della questione meridionale. M ilano, Comu

nità, 1962 , pp. 455 .
Ca lisi Romano. Educazione permanente, politica di sviluppo, situazione so

cio-culturale in alcune aree del Mezzogiorno in Italia. « Realtà e pro
blemi dell’educazione degli adulti », 1967-22 , pp. 3-31.

Callari Galli Matilde - Harrison Gualtiero. Viaggio di due antropologi 
nella Sicilia afflitta dal terrem oto, dalla paura e dalla solidarietà sociale. 
« L a  critica sociologica», 1967-4 , pp. 56 -104 .

Campania in trasformazione. A cura di Francesco Compagna ed altri. 
M ilano, I l  Saggiatore, 1968 , pp. 326.

Canino M ario. Mezzogiorno alla ribalta. Napoli, Guida, 1 971 , pp. 94.
Canino M ario - Cozzetto Fausto. Calabria difficile. Napoli, Guida, 1972 , 

pp. 196.
Capecelatro Edmondo M . - Carlo Antonio. Contro la questione meridio

nale. Rom a, Samonà e Savelli, 1972 , pp. 256 .
Capitini Aldo - Cosenza Luigi. Le università nel Mezzogiorno. « Cronache 

meridionali », 1961-3 , pp. 32-40.
Carabba Manin. G li strumenti della politica di industrializzazione del Mez

zogiorno. « I l Ponte », 1967-10 , pp. 1280-1290 .
Cassinis Um berto. Formazione professionale ed emigrazione nel Mezzo

giorno. « Formazione e lavoro », 1963-2 , pp. 40 -46 .
Castellano Cesare. Aspetti storici ed econom ici nel neo-meridionalismo. 

P .te I . « Stato sociale », 1967-7 , pp. 6 9 6 -7 1 4 ; p.te I L  « Stato sociale »,
1967-9 , pp. 839-849 .

Castracane Francesco. Questione meridionale e accumulazione monopoli
stica. « I l Ponte », 1972-11/ 12, pp. 1541-1544 .

Casula Carlo Felice. Verso una nuova fase del pensiero meridionalista? « I l  
Mulino », 1974-234 , pp. 652-657 .

68



Catalano Franco - Rea Ermanno. Mezzogiorno: realtà sociale e università. 
M ilano, Bompiani, 1 974 , pp. 155.

Centorrino M ario - P iccone Stella Simonetta. Laurea e sottosviluppo. Il 
lavoro intellettuale nel Mezzogiorno. Bari, D e Donato, 1 9 74 , pp. 228 .

Centro di coordinamento campano. Lotta per gli investim enti e lotta per 
l ’occupazione nel Mezzogiorno. « Inchiesta », 1974-15 , pp. 3-9.

Centro di documentazione di Agrigento. I  nuovi termini della questione 
meridionale. Rom a, Savelli, 1 974 , pp. 266 .

Centro di formazione e studi per il  Mezzogiorno (Formez). Ipotesi per 
un quadro della realtà sociale del Mezzogiorno. Roma, Formez, 1971 ,
pp. 162.

Centro studi e investimenti sociali (Ce n s is ). A ttività formative per 
laureati nelle università meridionali. Rom a, Censis, 1 9 6 8 , pp. 2 0 6  (c i
clostilato).

Centro studi e investimenti sociali (Ce n s is ). Fenomeni e problemi so
ciali nello sviluppo del Mezzogiorno. Rom a, Censis, 1 967 , pp. 110  (c i
clostilato).

Centro studi e investimenti sociali (Ce n s is ). I  fabbisogni sociali nelle 
attività di programmazione. Napoli, Censis, 1964  (ciclostilato).

Centro studi e investimenti sociali (Ce n s is ). I l  mercato del lavoro. 
Napoli, Censis, 1964  (ciclostilato).

Centro studi e investimenti sociali (Ce n s is ). I l  Mezzogiorno povero 
e l ’articolazione territoriale dell’intervento. Napoli, Censis, 1964 (ciclo- 
stilato).

Centro studi e investimenti sociali (Ce n s is ). I l  personale insegnante 
della scuola meridionale. Rom a, Censis, 1969 , pp. 122 (ciclostilato).

Centro studi e investimenti sociali (Ce n s is ). I l  piano di rinascita e le 
zone omogenee della Sardegna.. Napoli, Censis, 1964  (ciclostilato).

Centro studi e investimenti sociali (Ce n s is ). Indagine sugli studenti 
universitari meridionali iscritti al primo anno in sedi centro-settentrionali. 
Roma, Censis, 1 969 , pp. 180 (ciclostilato).

Centro studi e investimenti sociali (Ce n s is ). Indagine sui laureati 
meridionali nel 1966 . Roma, Censis, 1 969 , pp. 194 (ciclostilato).

Centro studi e investimenti sociali (Ce n s is ). La scuola dell’obbligo 
nel Mezzogiorno. Rom a, Censis, 1968 , pp. 102 (ciclostilato).

Centro studi e investimenti sociali (Ce n s is ). M obilita e mercato del 
lavoro nell’area Bari-Brindisi-Taranto. Rom a, Censis, 1 9 6 8 , pp. 135 (c i
clostilato).

Centro studi e investimenti sociali (Ce n s is ). M obilita, promozione 
e intervento sociale in Sardegna. Rom a, Censis, 1966 , pp. 225  (ciclo- 
stilato).

Cipriani M ichele. I  giovani del Sud e la Chiesa. Bari, Circito, 1972 , pp. 160.

69



Cocchioni Cristina. Sud e sviluppo capitalistico in Italia  nel dopoguerra. 
« La critica sociologica », 1972 -23 , pp. 24 -48 .

Commissione per lo studio della città e  dell 'agro di Matera. Inda
gine su Matera. « Bollettino delle ricerche sociali », 1961-3/ 4, pp. 217- 
2 2 5 .

Compagna Francesco. I l  Mezzogiorno davanti agli anni sessanta. M ilano, 
Comunità, 1961 , pp. 124.

Compagna Francesco. I l  Mezzogiorno tra due legislature. M ilano, I l  Sag
giatore, 1968 , pp. 150.

Compagna Francesco. La questione meridionale. I l  problema delle due Ita 
lie. Rom a, Edindustria, 1965 , pp. 184.

Compagna Francesco. Le regioni più deboli. M ilano, E tas Kompass, 1 9 71 , 
pp. 156.

Confederazione generale dell’industria italiana. Servizio studi e 
rilevazioni. La politica dello sviluppo economico del Mezzogiorno. A 
cura di Nicola La Marca. Rom a, Failli, 1 9 7 0 , pp. V i l i ,  308.

Cr espi Franco. Adattamento e integrazione. Analisi sociologica di alcuni 
aspetti del processo di industrializzazione in  un’area del Mezzogiorno. 
M ilano, G iuffrè, 1964 , pp. 132 .

Cr espi Pietro. Una società tra costume e storia. Introduzione ad uno stu
dio d ’ambiente in Sardegna. M ilano, G iuffrè, 1966 , pp. 186.

C u oco Leonardo. I l  processo di sviluppo di un’area sovrapopolata: il M ez
zogiorno d’Italia. M ilano, G iuffrè, 1 971 , pp. 181.

Cuzzer Aldo - Valentini A lberto. I  costi sociali d ’insediamento dei lavo
ratori nell’Italia meridionale. « Rassegna del lavoro », 1 964 , nov.-dic., 
pp. 1699-1727 .

D’Antonio Mariano. Programmazione economica e questione meridionale. 
« Cronache meridionali », 1 9 6 2 , ott.-nov., pp. 72-90.

Davis John . Atteggiamenti morali e  arretratezza economica nel Mezzogiorno. 
« La critica sociologica », 196 8 -6 , pp. 5-27.

De Domenico Francesco. Istruzione e scolarità in Sicilia. « La critica so
ciologica », 1967-4 , pp. 147-156 .

De Domenico Francesco. La popolazione e l ’economia siciliana. « La critica 
sociologica», 1967-4 , pp. 157-171 .

De  Masi Domenico. Operai e dirigenti nella nuova industria del Mezzo
giorno. « Tempi moderni » , 1965-20 , pp. 78 -101 .

De  Masi Domenico. Sopraluogo nella Sicilia della mafia. « Nord e Sud »,
1963 -46 , pp. 17-40.

De Ma si Domenico - Signorelli Adriana. L ’industria del sottosviluppo. 
Napoli, Guida, 1 973 , pp. 153.

De Rita  Giuseppe - Collida Ada - Carabba Manin. M eridionalismo in 
crisi? M ilano, F . Angeli, 1 9 66 , pp. 2 35 .

70



De R ita Lidia - I acono Gustavo. Aspetti psicologici dei meridionali in 
rapporto ai problemi dell’emigrazione. « Studi di sociologia », 1964-2 , 

pp. 170-178 .
D e  Rosa Gabriele. Vescovi, popolo e magia nel Sud. Napoli, Guida, 1 9 72 , 

pp. 4 24 .
De Rosa Luigi. La rivoluzione industriale in Italia  e il Mezzogiorno. Bari, 

Laterza, 1973 , pp. 205 .
D e  Seta  Cesare. L e prime esperienze di pianificazione nel Mezzogiorno. 

« I l  P o n te » , 1968-11/ 12 , pp. 1511-1521 .
D i Leo R ita. I  braccianti non servono. Aspetti della lotta di classe nella 

campagna pugliese. Torino, Einaudi, 1 9 6 1 , pp. 148.
Dolci Danilo. Chi gioca solo. Torino , Einaudi, 1966 , pp. 328 .
Dolci D anilo, Spreco. Documenti e inchieste in Sicilia. Torino, Einaudi,

I9 6 0 , pp. 127. .. .
Donolo Carlo. Sviluppo ineguale e disgregazione sociale: note per 1 analisi 

di classe nel meridione. «Q uad ern i p iacen tin i» , 1972-47 , pp. 101-128 .
Donolo Carlo - Scartezzini Riccardo. Sviluppo ineguale e marginalità: 

elementi per l ’analisi sociale del meridione. « International review o 
community development », 1972-27/ 28  (International issue of « C e n 

tro so cia le»), pp. 37-62.
Ecologia e  Mezzogiorno. « S o c io lo g ia »  (Numero monografico), 1974-1, 

pp. 5-213 . Contiene: Sabino Acquaviva, Premessa, G ianni Scatola,
I  lim iti dello sviluppo (dal rapporto M IT  ai più recenti contributi al 
dibattito sulla «C rescita  z e ro » ), Renato Bazzoni, Trasformazioni am
bientali del territorio e dei centri storici dell’Italia  meridionale, Alberto 
Lacava, L ’assetto territoriale nel Mezzogiorno d’Italia , Giuseppe Pen
nacchi A, I l  problema dell’inquinamento da scarichi idrici, gassosi e so
lidi (A spetti generali e consistenza del fenomeno nel Mezzogiorno), 
Fulco Pra tesi, Am bienti naturali: montagna (suo stato, proposte d in
tervento e destinazione), collina, pianura, boschi... Francesco Briauco , 
L ’intervento pubblico nel Mezzogiorno e il problema dell’ambiente

Fabiani Guido. La differenziazione interna al Mezzogiorno e l ’articolazione 
dell’intervento pubblico. « International review of community develop
ment », 1972-27/ 28 (International issue of « Centro sociale », pp. 21-36 .

Falzari Franca M aria. Aspetti del clientelism o politico in una comunità 
della Sardegna. « Quaderni di sociologia » , 1972-2 , pp. 198-217-

Ferrari Bravo Luciano - Serafini Alessandro. Stato e sottosviluppo. 11 
caso del Mezzogiorno italiano. M ilano, Feltrinelli, 1 973 , pp. 177.

Ferrarotti Franco. La mafia di Sicilia come problema dello sviluppo na- 
zionale. « La critica sociologica », 1971-4 , pp. 127-139 .

Ferrarotti Franco. Osservazioni intorno alla vita sociale della regione sar
da. « Quaderni di sociologia » , 1960-35 , pp. 3-28.

71



Ferrarotti Franco. Testimonianza resa alla Commissione parlamentare d’in
chiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia nella seduta del 22  febbraio 
1967 (trascrizione verbatim). « La critica sociologica », 1967-2 , pp. 3-20.

F iori Giuseppe. La società del malessere. Bari, Laterza, 1968, pp. 161.
Foa V ittorio. I l  sindacato fra il Nord e il Sud. « Problem i del socialismo »,

1967-22 , pp. 991-1007 .
Fondazione « Adriano Olivetti » - Club « Turati »,. Nord-Sud. I  nuovi 

termini di un problema nazionale. Contiene scritti di: Ada Collida, 
Um berto Dragone, G ino Martinoli. M ilano, Comunità, 1970 , pp. 380.

Galasso Giuseppe. Mezzogiorno medioevale e moderno. Torino, Einaudi, 
1965 , pp. 448 .

G astaldi Enrico. Attività sociali ed educative nel Mezzogiorno. « For
mazione e lavoro », 1963-2 , pp. 62-66 .

G esualdo Giuseppe. La beffa della riforma agraria in Sicilia. « I l  Ponte », 
1963-3 , pp. 318-329 .

Ghirotti Gigi. M itra e Sardegna. M ilano, Longanesi, 1968 , pp. 4 2 9 .
G iglio V ito . Proprietari coltivatori a Salemi. « Quaderni di sociologia ru

rale », 1962-3 , pp. 35-43.
G iugni Gino. Ricerca su una comunità rurale interessata alla riforma agra

ria: Gravina, in provincia di Bari. « Bollettino delle ricerche sociali »,
1961-3/4, pp., 249-252 .

Grassini Piero. Aspetti sociali e religiosi di un mondo in trasformazione 
nel Mezzogiorno. « Studium », 1963-1 , pp. 25-37.

G rassini Piero. Modificazioni deU’ambiente economico in Calabria e pro
blemi della trasformazione sociale. « Studium », 1963-9 , pp. 611-623 .

G raziani Augusto. Dualismo e sottosviluppo nell’economia italiana. « Nord 
e Sud », 1963-38 , pp. 24 -32 .

G reco Gioacchino. Potere e parentela nella Sicilia nuova. « Quaderni di 
sociologia», n .s., 1970-1 , pp. 3-41.

G reco-Naccarato Gaetano. Calabria oggi. M ilano, Rizzoli, 1962.
Guantario Luigi. I  progetti speciali per il Mezzogiorno: dalle premesse 

politico-culturali all’avvio operativo. « Rivista di politica economica », 
1973-12 , pp. 1353-1389 . Appendice: I  termini di riferim ento del primo 
gruppo di progetti speciali, pp. 1390-1398,

Guida M attia - J accarino Gianmaria - Vallario A ntonio. Am biente na
turale e politica del territorio nel Mezzogiorno. « Nord e Sud », 1974- 
174 , pp. 62-68 .

G uiducci Roberto. La questione meridionale: il test della Calabria. 
« T e m p i m od ern i» , 1971-8 , pp. 67-78.

G uiducci Roberto. Un piano per la Calabria. « Tempi moderni », 1967 -29 , 
pp. 1 2 1 -1 3 L

Hytten Eyvind. Esperienze di sviluppo sociale nel Mezzogiorno. A cura

72



della Svimez. Associazione per lo sviluppo delPindustria del Mezzo
giorno. M ilano, G iuffrè, 1969 , pp. V i l i ,  192.

Hytten Eyvind - Marchioni M arco. Industrializzazione senza sviluppo. 
G ela: una storia meridionale. M ilano, F . Angeli, 1 9 70 , pp. 147,

I acono Gustavo. Psicologia e problemi del lavoro: un’ipotesi sul compor
tamento dei lavoratori meridionali. «A ggiornam enti so cia li» , 1963-1 , 
pp. 33-42 .

I ndustrializzazione e urbanizzazione nel Mezzogiorno. « Tem pi mo
derni » , 1967 -29 , pp. 171-172 .

I snardi Giuseppe. Frontiera calabrese. N apoli, E si, 1965 , pp. 5 57 .
I stituto  per  lo sviluppo  dell ’edilizia sociale ( I s e s ). I l compren

sorio di Soverato. Contributo sperimentale e metodologico alla pro
grammazione del Mezzogiorno. Firenze, La Nuova Italia , 1965 , pp. 344.

I stituto  per  lo sviluppo  dell’edilizia sociale ( I s e s ) Un piano per i 
servizi sociali in un consorzio di comuni della Sardegna centro-setten
trionale. Rom a, 1972 , pp. 186.

L a Caverà Domenico. Liberali e grande industria nel Mezzogiorno. Firenze, 
Parenti, 1 961 , pp- 282 .

La Marca Nicola. I l  dualismo imprenditoriale italiano. Roma, Bulzoni, 
1973 , pp. 255 .

Leonardi Franco. L ’adattamento dei lavoratori siciliani all industria: un 
caso padronale. «A n n ali del M ezzogiorno», 1964 , pp. 287 -321 .

Leonardi Franco. Operai nuovi. Studio sociologico sulle nuove forze nel
l ’area siracusana. M ilano, Feltrinelli, 1 9 64 , pp. 2 9 7 .

Lepre  Aurelio - V illani Pasquale. I l  Mezzogiorno nell’età moderna e con
temporanea. Napoli, Guida, 1 974 , pp. 381 .

L icata Glauco. I  siciliani e la mafia. Appunti sul comportamento degli 
abitanti delle cinque provincie « mafiose ». « Tempo presente », 1962- 
11, pp. 825 -829 .

Lombardi Satriani Luigi. Contenuti ambivalenti del folklore calabrese: ri
bellione e accettazione nella realtà subalterna. M essina, Peloritana, 1970, 
pp. 237 .

Lombardi Satriani Luigi. Reggio, rivolta e strumentalizzazione. V ibo V a
lentia, Qualecultura, 1 9 7 1 , pp. 165.

Lombardo Radice Lucio - Palomba Giuseppe. Le università nel Mezzo
giorno. « Cronache meridionali » , 1961 -2 , pp. 27-33 .

Lutz Vera. Alcuni aspetti strutturali del problema del Mezzogiorno: la 
complementarietà dell’emigrazione e dell’industrializzazione. « Moneta 
e credito », 1961-56 , pp.. 407 -4 4 3 .

Maglietta Clemente. Appunti sul sindacalismo meridionale « Mondo ope
raio », 1967-8/ 9, pp. 14-18.

73



Manconi Luigi - Serra Marco. Lo sviluppo capitalistico, la Sardegna e la 
lotta di classe. « Quaderni piacentini », 1969 -39 , pp. 2-50.

Marelli Luigi. Sviluppo e sottosviluppo nel Mezzogiorno d ’Italia dal 1945 
agli anni ’70. Napoli, Morano, 1972 , pp. 2 21 .

Marotta M ichele. Aspetti sociologico-statistici del suicidio in Sardegna. 
« Rassegna dell’arma dei carabinieri », 1965-5 , pp. 115-120 .

Martinoli Gino. D irigenti e imprenditori nel sud. « Nuovo Mezzogiorno »,
1964 -11 , pp. 15-19.

Mauro W alter. Cultura e società nella narrativa meridionale. Roma, Ateneo, 
1965 , pp. 351.

Mauro W alter. La nuova cultura nel Mezzogiorno. Inchiesta. « Nuovo Mez
zogiorno », 1965-12 , pp. 16-26.

Mazzetti Ernesto. I l  nord del Mezzogiorno. M ilano, Comunità, 1966 , 
pp. 2 40 .

Mezzogiorno ( I I )  e le prospettive di sviluppo  della società ita
liana. Roma, Cinque lune, 1 9 6 8 , pp. 537 .

Mezzogiorno 80. I problemi e le prospettive degli anni settanta nel giu
dizio degli esperti e dei protagonisti della politica meridionalistica. 
Scritti di autori vari. Roma, Ed. della rivista « Nuovo Mezzogiorno », 
1969 , pp. 125.

Milone Ferdinando. Sicilia. La natura e l ’uomo. Torino, Boringhieri, 1961 , 
pp. 4 6 2 .

Mongardini Carlo. Tradizione ed innovazione nel Sud. Rom a, Bulzoni, 
1972 , pp. 160.

Morello Gabriele. L ’industrializzazione della provincia di Siracusa., Bolo
gna, I l  Mulino, 1 962 , pp. 185.

M o ss Léonard. Interazione tra mutamento tecnologico e sviluppo socio- 
culturale nell’Italia meridionale. « Sociologia », 1969-2 , pp. 67-78 .

Mottura Giovanni. C onflitti sociali e composizione della sovrappopolazione 
relativa nel Mezzogiorno italiano. « International review of community 
development », 1972-27/ 28 (International issue of « Centro sociale »), 
pp. 63 -74 .

Mozzillo Alfredo. I l  cafone conteso. « Nord e Sud », 1960-5 , pp. 18-60.
M u sio  Gavino. La cultura solitaria. Bologna, I l  M ulino, 1 9 6 9 , pp. 344.
M u sio  Gavino. Mass-media ed evoluzione comunitaria in un nucleo pri

mitivo della Sardegna (considerazioni metodologiche). « Comunicazioni 
di m assa» , 1963-1 , pp. 54-63.

Napolitano Giorgio. Classe operaia e questione meridionale. « I l  Mezzo
giorno e le comunità europee », 1964-4 , pp. 3-8.

Napolitano Giorgio. Le classi dirigenti napoletane e i problemi dello svi
luppo industriale. « I l  Mezzogiorno e le comunità europee », 1963-10 , 
pp. 28 -38 .

74



Noto Giuseppe. Sviluppo sociale e comunità rurale. Indagine condotta in 
Sicilia nella zona della valle del Belice. Firenze, Cedes, 1 969 , pp. 216 .

Novacco N ino. I l  futuro della politica per lo sviluppo del Mezzogiorno 
alla luce dell’attuale congiuntura economica, politica, sociale. Relazione 
alla « Giornata del Mezzogiorno ». Bari, Fiera del Levante, settem bre
1973 . « Mondo economico », 1973 -37 , pp. 27 -35 .

O pera nazionale per  l ’assistenza religiosa e  morale agli operai 
(Onarmo). Scuola superiore di servizio sociale. I l  fenomeno della 
migrazione interna in Sicilia. Trapani, S te t, 1 9 6 2 , pp. 53 .

O rlando Federico. Aspetti economico-sociali della Puglia e della Lucania.
« Inform azioni Svimez », 1963-4 , pp. 82-90.

Pace Giuseppe. L o  spopolamento della Calabria. « Cronache meridionali »,
1960-9 , pp. 561-568 .

Pampaloni Geno - Segre Bruno - T arozzi Giovanni. I l  prezzo del Nord. 
Firenze, Vallecchi, 1 9 6 1 , pp. 142.

Parisi Achille - Zappa Goffredo. Mezzogiorno e politica di piano. Bari, 
Laterza, 1964 , pp. 462 .

P e i , Mezzogiorno e  in tellettuali. A cura di Giuseppe Vacca. Bari, 
D e D onato, 1973 , pp. 480.

Pecorini Giorgio. Chiesa e mafia in Sicilia. « Comunità » , 1967-141/ 143 , 
pp. 49 -68 .

Peggio Eugenio - Mazzarino M ario - Parlato Valentino. Industrializza
zione e sottosviluppo. Torino, Einaudi, 1 9 6 0 , pp. 277 .

Per la critica del sottosviluppo meridionale. Antologia di scritti. 
A  cura di Edmondo M aria Capecelatro e Antonio Carlo. Firenze, La 
Nuova Italia , 1 973 , pp. 376.

P igliaru Antonio. I l  banditismo in Sardegna. La vendetta barbaricina come 
ordinamento giuridico. M ilano, G iuffrè, 1 9 7 0 , pp. 489 .

P ilone Alberto Giorgio» Evasione scolastica e atteggiamenti verso 1 istru
zione in 67 famiglie siciliane. « Rassegna italiana di sociologia », 1965-2 , 

pp. 305 -333 .
P inna Gonario. I l  pastore sardo e la giustizia. Taccuino di un penalista 

sardo. Cagliari, Fossotaro, 1 9 6 7 , pp. 287 .
P inna Luca. La famiglia esclusiva. Parentela e clientelismo in Sardegna. 

Bari, Laterza, 1 971 , pp. 174 .
P irastu  Ignazio. I l  banditismo in Sardegna. Rom a, Ed. Riuniti, 1973 , 

pp. 157 .
P izzuti D ario. I l  Mezzogiorno alla svolta degli anni ’60 . « Aggiornamenti 

sociali » , 1968-1 , pp. 13-30.
P izzuti D ario. I  sindacati e il Mezzogiorno. « Aggiornamenti sociali » ,

1968 -12 , pp. 777 -792 .

75



Pizzuti Dario. L ’industrializzazione a Taranto. « Aggiornamenti sociali », 
1971-9/ 10, pp. 603-614 .

P izzuti Dario. Occupazione e sviluppo economico a Napoli. « Aggiorna
menti sociali », 1969-12 , pp. 783-794 .

Problemi dell’economia siciliana. Inchiesta diretta da Paolo Sylos 
Labini. M ilano, Feltrinelli, 1966 , pp. 1482 .

Programmazione e mezzogiorno. Roma. Quaderni di mondo operaio, 
1 966 , pp. 105.

Questione (La) meridionale oggi. « I l  V eltro  », 1962-6 , pp. 2 65 .
Rami Lucilla. Religiosità e magia nel Sud. (Appunti per un’analisi della 

dinamica socio-religiosa nel Mezzogiorno). « S o c io lo g ia » , 1973-3 , pp. 
95 -146 .

Rao Antonio. Attività ed insediamenti della popolazione campana. « Nord 
e Sud », 1965-63 , pp. 75-97.

R icciardi Ruocco Maria. Inchiesta a Marsala. Manduria, Lacaita, 1967 , 
pp. 183.

Romeo Nino. Università in Calabria. « Riform a della scuola », 1967-7 , 
pp. 9-19.

Rapporti tra regioni parlamento e governo in materia di program
mazione economica. Atti della Conferenza nazionale del Mezzogiorno. 
Cagliari, die. 1 972 . Bari, Laterza, 1973 , pp„ V i l i ,  454 .

R o s s i  Annabella. L e feste dei poveri. Bari, Laterza, 1 969 , pp. 226 .
R o s s i  Annabella. T re  famiglie del Sud. « L a  critica sociologica», 1968-6 , 

pp. 44 -48 .
R o s s i  Annabella - Lombardi Satriani Luigi. Ipotesi sul terrem oto di Si

cilia. « La critica sociologica », 1967-4 , pp. 114-126.
R o s s i  Doria M anlio. La scuola e lo sviluppo del Mezzogiorno. Roma, 

O pere Nuove, 1 960 , pp. 59 .
R o s s i  Doria Manlio. Piano di base e prospettive di sviluppo del Meta- 

ponto. « Nuovo Mezzogiorno » , 1963-1 , pp. 23-30.
R o s s i  Doria M anlio. Studio di una comunità rurale interessata alla ri

form a agraria: Scandale, in provincia di Catanzaro. « Bollettino delle ri
cerche sociali », 1961-3/4, pp. 234 -2 4 2 .

R u s s o  Giovanni. Chi ha più santi in paradiso. Bari, Laterza, 1964 , pp. 224 .
Sabbatini Gianfranco - Moro Beniamino. I l  sistema economico della Sar 

degna. Cagliari, Ed. sarda, 1 9 7 3 , pp. X IX -187 .
Sacco Giuseppe. I l  Mezzogiorno nella politica scientifica. M ilano, Etas 

Kompass, 1969 , pp, 389.
Santiapichi Severino - Vaccaro Giovanni. Augusta. Industrializzazione in 

Sicilia. Palermo, Flaccovio, 1 9 6 1 , pp. 171.
Saraceno Pasquale. I  termini del problema del Mezzogiorno a un decen

nio dall’inizio dell’intervento. « Nord e Sud », 1961 -15 , pp. 53 -66 .

76



Saraceno Pasquale. « Schema Vanoni » e Mezzogiorno. « Nord e Sud »,
1962-89 , pp. 15-20.

Satta Giovanni. « Piano » e « rinascita » in Sardegna. « Nord e Sud »,
1 962 -33 (94 ), pp. 76-88.

Sciascia Leonardo. I  siciliani e la mafia. « Rinascita », 1962-5 , pp. 32.
Scrofani Serafino. La questione agraria siciliana. Caltanissetta-Roma, Scia- 

scia, 1 961 , pp. 301 .
Sgroi Emanuele. Modificazione del costume giovanile e sviluppo del Mez

zogiorno. « Formazione e lavoro », 1963-2 , pp. 22-25.
Sgroi Emanuele. M orfologia sociale ed economia di Agrigento. « Rivista di 

sociologia », 1968-16 , pp. 97 -130 .
Signorelli D ’Ayala Amalia. San Cataldo sulla montagna di Potenza. In 

chiesta antropologico-culturale in un villaggio della Lucania. « B ollet
tino delle ricerche sociali », 1961-6 , pp. 534 -5 3 7 .

Sindacato ( I I )  nel Mezzogiorno. « Tempi moderni », 1962-8 , pp.. 199-
200 .

Spada Duilio. Una indagine igienico-sociale in Calabria. « Studi sul la
voro », 1962-19/ 20 , pp. 19-24.

Stalino Pasquale. I l  fattore umano nello sviluppo del Mezzogiorno d ’Ita 
lia « Prospettive meridionali » , 1962-3 , pp. 13-16.

Sterpa Egidio. La rabbia del Sud. (Problem i del Mezzogiorno d’Italia). 
M ilano, Sei, 1973 , pp. 290 .

T agliacarne Guglielmo. Livello di vita e tendenze di sviluppo delle aree 
socio-economiche del Mezzogiorno. Roma, G iuffrè, 1 974 , pp. V I-6 6 .

Tamburrino Lina. Industria pubblica e Mezzogiorno. Rom a, Sindacale ita
liana, 1966 , pp. 158.

T entori Tullio. I l  sistema di vita della comunità materana. « Bollettino 
delle ricerche sociali », 1961-6 , pp.. 526-529 .

Tocchetti Luigi. L e università nel Mezzogiorno. « Cronache meridionali »,
1961-4 , pp. 46 -50 .

T o c c o  M atteo G . Libro nero di Sicilia. M ilano, Sugar, 1 972 , pp. 396 .
T u c c i  Giovanni. D icette Pulicinella... Inchiesta di antropologia culturale sul

la Campania, M ilano, Silva, 1 9 6 7 , pp. 346 .
U lloa  Severino Franco. L ’iniziativa locale e la questione meridionale. Bari, 

Cressati, 1963 , pp. 182.
V illani Pasquale. Mezzogiorno tra riforme e rivoluzione. Bari, Laterza, 

1 973 , pp. V I , 3 39 .
V illari Rosario. Mezzogiorno e contadini nell’età moderna. Bari, Laterza, 

1 961 , pp. 288.
Visentini Luciano. Azione e leadership sindacale nel Mezzogiorno. « Tem pi 

moderni » , 1966-25 , pp. 39-58.

77

V



Visentini Luciano. I dirigenti sindacali nel processo di sviluppo del Mez
zogiorno. « Tempi moderni », 1965-23 , pp. 21-48 .

V isentini Luciano. La burocrazia locale nel Mezzogiorno come gruppo so
ciale. « Tempi moderni », 1967-30 , pp. 5-28.

V it i Vincenzo. L ’Università lucana. « I l  M ulino », 1969-12 , pp. 1235-1238 .
V i vi ani Luciana. I  riflessi dell’emigrazione sulla condizione della donna me

ridionale. « I l Mezzogiorno e le comunità europee », 1962-9 , pp. 88-89 .
Vochting Friedrich. Sottosviluppo culturale e impiego del tempo libero in 

Calabria. «N uovo M ezzogiorno», 1962-4/ 5, pp. 29-38 .
Volpicelli Luigi. L ’educazione dell’infanzia nel Mezzogiorno. « Nuovo 

Mezzogiorno », 1964-1 , pp. 13-24.
Zitara Nicola. I l  proletariato esterno. M ilano, Jaca Book, 1972 , pp. 132.
Zitara Nicola. L ’unità d’Italia: nascita di una colonia. M ilano, Jaca Book, 

1971 , pp. 150.

78



V. Crisi dei ruoli e delle istituzioni, conflittualità sociale

V - 1. Infanzia e adolescenza, giovinezza

Alberoni Francesco. Classi e generazioni. Bologna, I l  M ulino, 1970 , pp. 211 .
Alessandri Giovanni. I l  tentato suicidio in età giovanile. Indagine a M i

lano. « Aggiornamenti sociali », 1971-3 , pp. 215 -228 .
Alfassio  G rimaldi Ugoberto - Bertoni J ovine Dina. I  giovani degli anni 

sessanta. Bari, Laterza, 1 964 , pp. 388 .
Amministrazione per le attività assisten ziali italiane e interna

zionali (Aai). I  giovani d’oggi di fronte alla società. Rom a, Aai, 1973 , 
pp. 320 . («  Indagini e documentazioni sociali » , 6 ) .

Amministrazione per le  attività assisten ziali italiane e interna
zionali (Aai). L ’affidamento fam iliare. A  cura di Giuseppe De An- 
dreis - Alfrida ToNizzo - Francesco Santanera. Rom a, Aai, 1973 (C ol
lana « Contributi per lo sviluppo dei servizi sociali » , serie « Sussidi 
tecnici » , 2 2 ).

ArdigÒ Achille. La condizione giovanile nella società industriale. Q ue
stioni di sociologia, voi. I I ,  Brescia, La Scuola, 1 966 , pp. 545 -613 .

Ardigò Achille. La protesta giovanile tra innovazione e autoesclusione. 
« Civitas », 1968-5 /6 , pp. 27-40.

Baglioni Guido. I  giovani nella società industriale. Ricerca sociologica con
dotta in una zona dell’Italia  del Nord. M ilano, V ita e pensiero, 1962 , 
pp. X I I ,  302 .

Bambino (II), la famiglia, la scuola. Conferenze tenute durante il pri
mo e il secondo « febbraio pedagogico », a cura del Centro studi del
l ’Assessorato alla P .I . del Comune di Bologna. 1965 , pp. 246 .

Barbano Filippo. Chi sono i giovani? « Sipra-uno » , 1968 , pp. 7-25.
Barbano Filippo. Contestazione, funzionalismo e rivoluzione: il punto di 

partenza giovanile e studentesco. « Studi di sociologia », 1969-4 , pp. 
311-366 .

Barbano Filippo. I  nuovi giovani e la comunicazione. « Sipra-due », 1967-2 , 
pp. 79 -93 .

79



Battacchi Marco W alter. Delinquenza minorile, psicologia e istituzioni 
totali. M ilano, M artello, 1970, pp. 125.

Benedetti Pierpaolo. I  giovani e la politica. Comportamento politico-elet
torale. Associazionismo tradizionale. M ovimenti collettivi non tradizio
nali. M ilano, F . Angeli, 1974, pp. 148.

Berlinguer Giovanni - T erranova Ferdinando. La strage degli innocenti, 
Indagine sulla m ortalità infantile in Italia. Firenze, La Nuova Italia , 
1972, pp. 216.

Berti Giuseppe. Umanesimo giovanile. Inchiesta sulla gioventù. M ilano, 
Massimo, 1965 , pp. 285 .

Bertolini Piero - Cavallini Graziano. La scuola elementare e il disadat
tamento sociale minorile. Varese-Milano, Cisalpino, 1965 , pp. 239 .

B ianchi Giovanni. La vita associativa dei giovani lavoratori dell’area mila
nese. « Animazione sociale », 1973-5 , pp. 8-39.

B ixio Bino. La delinquenza minorile. Parma, M accari, 1968 , pp. 685 .
Bongioanni Fausto Maria. Fanciullezza abbandonata. Con contributi di Jo le  

Baldaro Verde, V ittoria Domenica Bori, Giancarlo Ca stelli Gatti- 
nara... Ricerca (X V ) sulla scuola e la società italiana in trasformazione. 
Bari, Laterza, 1964 , pp, 142.

Borroni Luigi. Giovani lavoratori e impegno democratico. « Quaderni di 
azione sociale », 1967-3 , pp. 259 -296 .

Bovio Franco. I l  mercato e i consumi dei giovani. « Mondo economico »,
1967-19, pp. 19-20.

Burgalassi Silvano. I  giovani e l ’associazione oggi in Italia. « Cultura e 
scuola », 1965-16, pp. 9-18.

Canestrari Renzo - Battacchi M arco W alter.. Strutture e dinamiche della 
personalità nella antisocialità minorile. Bologna, M alipiero, 1 963 , pp. 
346.

Canevaro Andrea. I  ragazzi scomodi. Disadattam ento dei ragazzi e della 
società. Bologna, Dehoniane, 1 9 70 , pp. 155.

Carbonaro Antonio. I  giovani e la provincia italiana: risultati di una ri
cerca. «T em p i m oderni» , 1962-9 , pp. 117-132 .

Carbonaro Antonio - Lumachi Franco. Giovani in provincia. Risultati di 
un’indagine svolta tra il 1959 e il 1960  nel Comune di San Casciano, 
Val di Pesa. Firenze, La Nuova Italia, 1962 , pp. V i l i ,  198.

Centro didattico nazionale per la scuola materna. I  diritti dell’in
fanzia. Brescia, M orcelliana, 1 969 , pp. 169.

Centro studi problemi sociali. I l  problema sociale della delinquenza 
minorile. Aspetti psicologici, giuridici e medico-legali. M ilano, G iuffrè, 
1964, pp. 100.

Cipriani Michele. I giovani del Sud e la Chiesa. B ari, Circito, 1 9 72 , pp. 160.

80



Condizione (L a ) giovanile in I talia . A cura di Rosario Scarpati. M i
lano, F . Angeli, 1973 , pp. 310.

Cosiddetti (I) illeg ittim i. Rom a, E d . Scientifiche Leonardo, 1965 , pp. 
295 .

D ’Agata Carmelo. Caratteristiche differenziali della mortalità infantile nei 
comuni italiani. Torino , G iappichelli, 1 968 , pp. 27.

D ’Alessandro V ittorio - R iccobono Liliana - Ru ssello  Rosalia. Indagine 
sulla scuola del preadolescente. Firenze, La Nuova Italia , 1 9 69 , pp. 216 .

Dall’Olio Alessandro. A spetti, sviluppi e prospettive della contestazione 
giovanile. «C iv iltà  ca tto lica» , 1970 -1 , pp. 110.

D e  Carli P . - Ronza R . - Spaltro E . Le associazioni studentesche che 
cosa sono? M ilano, Jaca Book, 1 967 , pp. 130.

Delfini Alexander. Tecnologia, struttura di classe e radicalizzazione dei 
giovani. « Aut aut », 1 9 6 9 -1970 -114/ 115 , pp. 69-81 .

De l l ’Acqua Um berto. I l  tempo libero nel recupero dei ragazzi disadattatti 
« Ragazzi d’oggi » , 1963-5 , pp. 10-20.

De l l ’Acqua Um berto. Infanzia disadattata. Brescia, La Scuola, 1967 , pp. 96 .
Demarchi Franco. L ’associazionismo in provincia di Gorizia. Bologna, 

Forni, 1 970 , pp. 2 08 .
E sperienze di una ricerca su lle  tossicomanie giovanili in I talia. 

A cura di Luigi Cancrini. M ilano, Mondadori, 1 973 , pp. 232 .
Fadiga Luigi. Madri, giudici, pii istitu ti e bam bini « pacchi-espressi ». « I l  

Mulino », 1970-212,' pp. 504-508 .
Fattibene Ada. I l  ragazzo-delinquente per la famiglia in crisi. Inchiesta 

sulla delinquenza m inorile? « IS . Italiastam pa » (mensile per le regioni), 
Rom a, 1973-8 , pp. 73 -77 .

Faustini G ino. Aumento e trasformazione nella delinquenza minorile. R o
ma, M inistero di Grazia e Giustizia, 1960 , pp. 174.

Ferrarotti Franco. I  problemi della gioventù lavoratrice. « Studi catto
lici », 1962-31 , pp. 29 -34 .

Forio Felice. I  giovani oggi. M ilano, Mursia, 1 9 7 0 , pp. 153.
Frassineti Augusto. Bam bini da questa parte. M ilano, Feltrinelli, 1969 , 

pp. 140 .
Fresia  I valdi Maria V ittoria. L ’opinione dei giovani sul problema della 

pace. « R iv is ta  di psicologia so c ia le» , 1963-2/ 3 , pp. 125-184 .
G iovani ( I )  contro chi? Inchiesta a cura di A . Landresi e altri. M ilano, 

M ilano nuova, 1 964 , pp. 249 .
G iovani e disadattamento sociale. P .te  I  e P .te  I I  « Formazione e la

voro » (Numeri monografici): 1970 -45 , pp. IV , 1-100 ; 1970 -46 , pp. 110- 
175 , I -X X V II .

G iovani ( I )  e  i consumi. « Ricerche demoscopiche », 1969-2 , pp. 1-5.

81



G iugni Guido. La gioventù socialmente disadattata. « O rientam ento scola
stico e professionale », 1969-33 , pp. 3360 -3 3 7 3 .

G uidetti Serra Bianca. Felicità nell’adozione. M ilano, Ferro, 1968 , pp. 2 69 .
Guidetti Serra Bianca - Santanera Francesco, I l  paese dei celestini. T o 

rino, Einaudi, 1973 , pp. 279.
I nchiesta nazionale sulle scelte delle professioni degli adole

scenti. Milano, F . Angeli, s.d., pp. 172.
I nchiesta sui giovani. « Ricerche demoscopiche », 1973-6 , pp. 1-46.
Laporta Raffaele. I l  tempo libero giovanile e la sua organizzazione educa

tiva. Ricerche (X IV ) sulla scuola e la società italiana in trasformazione. 
Bari, Laterza, 1964 , pp. 206.

Lavoro ( I I )  della donna e la tutela della prima infanzia. Rom a, 
Udi. Unione donne italiane, 1 962 , pp. 218 .

Lentini Orlando. I giovani e la politica. « Sociologia », 1973 -1 , pp. 255- 
264 .

L ibertà , amore, religione. Risonanze bibliche nell’esperienza di giovani. 
Pordenone, Presenza e cultura, 1971 , pp. 101.

Macchi Angelo. I l  fenomeno della delinquenza minorile. « Aggiornamenti 
sociali » , 1961-11, pp. 617-639 .

Martinozzi Guido. La partecipazione politica dei giovani. « Quaderni di 
sociologia», 1966-3/4, pp. 288 -309 .

Mencarelli Franco. Delinquenza minorile e disadattamento. O rientam enti 
e profili legislativi. Roma, Bardi, 1971 , pp. 189 .

Meneghelli Leopoldo. Giovani: il problema c ’è. « Rassegna sindacale »,
1967-109/ 110, pp. 39-43.

M iotto Antonio. I l  gergo degli adolescenti. « Rassegna italiana di sociolo
gia », 1960-2 , pp. 45-53 .

Nosengo Gesualdo. L ’educazione sociale dei giovani. Rom a, Ave, 1 964 , 
pp. 3 0 4 .

Pagani Angelo - Draghi Stefano. G li atteggiamenti verso la • società indu
striale: l ’emancipazione della donna e l ’autonomia dei giovani in un 
campione milanese. «R icerch e dem oscopiche», 1970-4/ 5/ 6, pp. 1-51.

Perrone Luca. Rinnovamento religioso e civile nell’esperienza di « G io
ventù studentesca ». « I l  Mulino », 1967-7 , pp. 493-522 .

P iccone Paul. Dalla cultura dei giovani alla prassi politica. « Aut aut »,
1969-1970-114/ 115 , pp. 82-93.

Problemi (I) attuali della gioventù. A tti del Convegno di V iterbo, 
19 genn. 1964. Rom a, Centro studi Lazio, 1 9 6 4 , pp. 154.

P roblemi (I) dei giovani. Analisi della letteratura italiana. Proposte di stu
dio ulteriore. Rom a, Aai. Amministrazione per le attività assistenziali 
italiane e internazionali, 1969 , pp,. 302.

Problemi della gioventù ed enti locali. Convegno di assessori com u

82



nali e provinciali, M erano 26-27 apr. 1969 . « Assistenza d’oggi », 1969-5 , 
pp. 124.

Problemi e prospettive dell’affidamento fam iliare. A tti del Con
vegno organizzato dall’Istitu to  per gli studi di servizio sociale (Istiss). 
16-18 maggio 1 973 . Rom a, Istiss, 1 9 73 , pp. 280 .

Protesta (L a) dei giovani. « Civiltà cattolica », voi. I I .  1 968 , pp. 417-421 .
Qu esti i giovani. Genova, Shell italiana, 1 9 7 0 , pp. 309.
R avaioli Carla. M ovimento femminile e rivolta dei giovani. « Tempi mo

derni », 1972-9 , pp. 92 -103 .
Rosaia Lucio - Zacutti Alberto. Non sparate agli uccellini. M ilano, Riz

zoli, 1 973 , pp. 190.
Rosina Pierluigi. Atteggiamenti dei giovani nell’evoluzione della società con

tadina. « Formazione e lavoro », 1963 -3 , pp. 36-41 .
Ro siti Franco. Studio sull’ambivalenza culturale: il caso della cultura gio

vanile. « Studi di sociologia », 1969 -4 , pp. 367 -388 .
Rossini Armando. T u tti gli altri come me. M ilano, Forum , 1 9 7 0 , pp. 183.
Rusconi Gian Enrico. Giovani e secolarizzazione. Firenze, Vallecchi, 1969 , 

pp. 316 .
Saccomani Rom olo. M ortalità infantile e responsabilità sociale. M ilano, Co

munità, 1 9 6 2 , pp. 152.
Salute (L a) dei bambini in una borgata di Roma. « C ritica marxista »,

1970-4 , pp. 197-219 .
Sani Giacomo. Crisi di una professione: gli orientam enti professionali dei 

giovani e le carriere burocratiche nei risultati di uno studio pilota. « Ras
segna italiana di sociologia », 1963 -2 , pp. 353-385 .

Santanera Francesco. L ’adozione speciale: una rivoluzione. « I l  Mulino »,
1968-10 , pp. 841-844 .

Santoro Vincenzo. La mortalità infantile in campagna e nella città di Na
poli. « D ifesa sociale », 1970 , pp. 169-228 .

Saraceno Chiara. Riflessioni sull’ideologia dei gruppi giovanili cattolici. 
«Studi di sociologia », 1969-4 , pp. 400 -4 1 1 .

Scarpati G audio. Convegno « M ilano: giovani e cultura ». « V ita e pen
siero », 1 965 , marzo, pp. 2 2 0 -2 2 5 .

Senzani Giovanni. I  ragazzi difficili. « I l  M ulino », 1969-10 , pp. 1007-1018 .
Senzani Giovanni. L ’esclusione anticipata. Rapporto su 118  case di riedu

cazione per minorenni. M ilano, Jaca Book, 1 970 , pp. 4 89 .
Sgroi Emanuele. Modificazione del costume giovanile e sviluppo del Mez

zogiorno. « Formazione e lavoro », 1963-2 , pp. 22-25 .
Società umanitaria. Letteratura giovanile e cultura popolare in Italia. 

A tti del Convegno svolto a Torino nel giugno 1961 . Firenze, La Nuova 
Italia , 1 962 , pp. 430 .

Spirito  Ugo. L ’avvenire dei giovani. Firenze, Sansoni, 1973 , pp. 174.

83



Stato (Lo) democratico e i giovani. A tti della Tavola rotonda a cura 
della Fondazione « Adriano O livetti ». M ilano, Comunità, 1968 , pp. 278 .

T ullio Altan Carlo. I  valori difficili. Inchiesta sulle tendenze ideologiche 
e politiche dei giovani in Italia. M ilano, Bompiani, 1 974 , pp. 292 .

T ullio Altan Carlo. Proposte per una ricerca antropologica sui problemi 
della gioventù moderna. « Rassegna italiana di sociologia », 1966-4 , 
pp. 5 47A 13 .

Underground: a pugno chiuso! A cura di Andrea Valcarenghi. Introduzione 
di Marco Pannella e interventi di G offredo Fo fi, Carlo Silv estri e 
Michele Straniero. Roma, Arcana, 1973 , pp. 189,

Valitutti Salvatore. L ’ambiente sociale del bambino italiano. Rom a, A r
mando, 1966 , pp. 110.

Volpicelli Luigi. L ’educazione dell’infanzia nel Mezzogiorno. « Nuovo 
Mezzogiorno », 1964-1, 13-24.

V - 2 a. Famiglia

Alberoni Francesco. Famiglia e lotta di classe. « Rassegna italiana di so
ciologia », 1970-1 , pp„ 29-48.

Altavilla Enrico. Processo alla famiglia. M ilano, Rizzoli, 1971 , pp. 230 .
Ardigò Achille. Note sulla struttura sociale della famiglia. « Rassegna ita

liana di sociologia », 1961-2 , pp. 261-272 .
A ssociazioni cristiane lavoratori italiani (Ac l i). La famiglia di fron

te al problema della scuola. A tti del Convegno provinciale Acli, M i
lano, 7-8 febbraio 1970. Roma, 1971,

Balbo Laura. Le condizioni strutturali della vita fam iliare. « Inchiesta », 
1973-9 , pp. 10-26.

Bambino ( I I )  la famiglia la scuola. Conferenze tenute durante il primo 
e il secondo « febbraio pedagogico », a cura del Centro studi dell’As
sessorato alla P . I .  del Comune di Bologna. Bologna, 1 9 6 5 , pp. 246 .

Bandini Tullio - Gatti Umberto. Dinamica familiare e delinquenza gio
vanile. M ilano, G iuffrè, 1972 , pp. X I, 2 43 .

Barberis Corrado. La famiglia contadina. « Quaderni di azione sociale »,
1964-1 , pp. 86-104.

Calò Giovanni. Famiglia ed educazione oggi in Italia. B ari, Laterza, 1964 ,
pp. 180.

Camera dei deputati. Servizio studi legislazione e inchieste parlamentari. 
Ricerca sul diritto di famiglia. Roma, 1967 , pp. 7 37 .

Colantoni Stefani Angelo Maria. Scuola e famiglia. Problem i e prospettive 
di collaborazione. Bologna, M alipiero, 1 961 , pp. 2 77 .

84



Cosiddetti ( I )  illeg ittim i. Rom a, Edizioni scientifiche Leonardo, 1965 , 
pp. 295 .

Destino ( I I )  della famiglia. « Ulisse » (Numero monografico), 1963-51, 
pp. 9-150; Contiene: Tullio T entori, Classificazione e origine delle 
istituzioni fam iliari - Nicola Perrotti, I l  problema psicologico del ma
trimonio - Ada Marchesini Go betti, I  rapporti tra genitori e figli - 
Magda Talamo, L ’incidenza del lavoro femminile sulla famiglia - Luigi 
De Marchi, I l  controllo delle nascite - Giovanni Bollea, I  centri me- 
dico-psico-pedagogici e i centri prematrimoniali - Franco Ferrarotti, 
La famgilia in Usa - M arcella Ferrara, La famiglia nell’Unione Sovie
tica - M aria Arena Reg is , La nuova famiglia nella Cina popolare - 
Sergio Perucchi, La famiglia nei paesi scandinavi - Corrado P izzinelli, 
La famiglia in India - Enrico Ce r u lli, La famiglia musulmana - Luigi 
Vo lpicelli, Evoluzione della famiglia italiana - Ercole G raziadei, 
L ’istituto familiare in Italia  e l ’improrogabilità di una riforma - G a
briella Parca, I l  delitto d’onore - Paolo Monelli, Influenza degli elet
trodomestici e della motorizzazione sulla vita fam iliare - Joyce L u s s u , 

Prospettive e speranze.
D ialettica della famiglia. Genesi struttura e dinamica di un’is t i

tuzione repressiva . A cura di Massimo Canevacci. Rom a, Savelli, 

1 974 , pp. 3 04 .
Donati P ierpaolo. Strutture e funzioni sociali della famiglia oggi. « Socio

logia », 1973-2 , pp. 41 -76 .
Famiglia (La ) nella società italiana oggi. « Quaderni di azione so

ciale » (Numero monografico), 1964-1 , pp. 264 .
Farrace Antonio. Una politica sociale per le mutate condizioni della fa

miglia. « Civitas », 1962-4/ 5, pp. 31-39 .
Fattibene Ada. I l  ragazzo-delinquente per la famiglia in crisi. Inchiesta 

sulla delinquenza minorile. « IS . Italiastam pa » (m ensile per le regioni), 

1973-1 , pp. 73-77 .
Federici Nora. La donna e la famiglia nella società. « Rivista di sociologia »,

1965-7 , pp. 115-130 .
Ferrari Agostino. La comunità fam iliare in un mondo in trasformazione. 

Rom a, Ed. Settimane sociali, 1 9 6 2 , pp. 111.
F in zi Sergio - F in zi G h is i  Virginia. Un saggio in famiglia. Bari, Dedalo, 

1 971 , pp. 124.
G alli Nora. Educazione familiare e società. Brescia, La Scuola, 1966 ,

pp. 602.
G andolfi Domenico. Lavoro ed economia fam iliare. M ilano, G iuffre, 1 9 61 , 

pp. 71.
I stituto  « Luigi Sturzo ». Riform a del diritto di famiglia. A tti della l a -

85



vola rotonda tenuta in Roma, 12-14 novembre 1969 . « Sociologia » (Nu
mero monografico), 1970-1 , pp. 260.

Marotta M ichele. Aspetti demografici e di pianificazione. « Rassegna ita
liana di sociologia », 1961-2 , pp. 273 -288 .

M ilanesi Giancarlo. Famiglia sacrale e secolarizzata? M ilano, Sei, 1973 , 
pp. 400 .

Moro Alfredo Carlo. Valori della famiglia e riforma della legislazione cor
rente. Brescia, La Scuola, 1970 , pp. 3 63 .

P alazzo Antonio. La filiazione fuori del matrimonio. M ilano, G iuffrè, 
1965, pp. 400 .

P er una politica della famiglia. Tavola rotonda. Interventi di: Lucia
na Castellina, Marisa Cinciari Rodano, Paolo De Sandre, Massimo 
Livi Bacci, Agopik Manoukian, M aria E letta  Martini, Giampaolo 
Meucci, Adriano O ssic in i. « I l  Mulino », 1974 -234 , pp. 594 -6 4 6 .

P inna Luca. La famiglia esclusiva. Parentela e clientelism o in Sardegna. 
Bari, Laterza, 1971 , pp., 174.

Podestà Luciano. M atrimonio e famiglia. « Rassegna italiana di sociologia »,
1961-2 , pp. 289-313 .

R iva Anna. Famiglia e scuola. Rom a, Coines, 1 972 , pp. 157.
Sacchetti Um berto. La famiglia tra cattolici e marxisti. « I l  Mulino »,

1974-236 , pp. 892-909 .
Saraceno Chiara.. La « nuclearità » della famiglia contemporanea: un as

sioma problematico. « Quaderni di sociologia », 1973-2 , pp. 145-170 .
Sociologia (La) della famiglia. « Rassegna italiana di sociologia », 

1961-2, pp. 247-313 .
T entori Tullio. Donna, famiglia, lavoro. Inchiesta promossa dalla Presidenza 

centrale del Cif. Rom a, C if. Centro femminile italiano, 1960 , pp. 151.
Università di Sassari. Famiglia e società sarda. A tti del Convegno di 

studi. Sassari, 23-25 ottobre 1969 . M ilano, G iuffrè, 1 971 , pp. L V I, 672 .
V olpicelli Luigi. La famiglia in Italia. Rom a, Armando, 1960 , pp. 83 .

V - 2b. Matrimonio e divorzio

Accattatis Vincenzo. Questo divorzio non s’ha da fare. « I l  Ponte »,
1970-7/8, pp. 972-980 .

Atto (Un) di coraggio e di chiarezza: un referendum sul divorzio. 
« I l  Mulino », 1967-3 , pp. 272-274 .

Berutti M ario. I l  divorzio in Italia. M ilano, Comunità, 1964 , pp. 175. 
Bufalini Paolo. I l  divorzio in Italia. Rom a, Editori riuniti, 1974 , pp. 149. 
Capanna Francesco. Divorzio e rabbia teologica. « I l  Ponte », 1969 -2 , pp. 

292-295 .

86



Coletti Alessandro. I l  divorzio in Italia . Storia di una battaglia civile e 
democratica. Roma, Savelli, 1 974 , pp. 2 0 0 .

Coletti Alessandro. Storia del divorzio in Italia. Rom a, Samona e Savelli, 

1970 , pp. 151.
Divorzio ( I I ) .  «R icerch e  dem oscopiche», 1969-1 , pp. 7-25.
D ivorzio e antidivorzio. Torino, Boria, 1 9 7 2 , pp. 188..
D ivorzio e referendum . Bologna, I l  M ulino, 1 9 7 2 , pp. 176.
D ivorzio ( I I )  in I talia. A cura di L . P iccardi. Firenze, La Nuova Italia ,

1969 , pp. 2 08 .
E lia Mario. M atrim onio in crisi. Rom a, Edizioni internazionali di arti e 

scienze, 1 9 6 2 , pp. 588 .
Fanti Silvio. Contro il matrimonio. E stratti dalle sedute di quattro tratta

menti psicoanalitici. M ilano, Guaraldi, 1 972 , pp. 224 .
Fappani Antonio. La polemica divorzista in Italia . Brescia, Queriniana,

1970 , pp. 183.
Fortuna Loris. I l  divorzio. M ilano, M ursia, (1 9 7 4 ) , pp. 98 .
G alli Giorgio. Referendum e sistema politico italiano. « I l  M ulino », 1974- 

2 3 3 , pp. 396 -409 .
G rassi Lucio. L ’adulterio femminile in Italia. M ilano, Comunità, 1963 , 

pp. 2 3 2 .
G uidetti Armando. Perché no il divorzio? M ilano, Nuova Accademia, 

1963 , pp. 261 .
J orio Luciana - Pandini A ttilio - Fortuna Piero. Rapporto sul divorzio in 

Italia. M ilano, Sugar, 1 9 6 6 , pp. 181.
I taliani (Gl i ) e il  divorzio. « Ricerche demoscopiche », 1972-2 , pp. 21-30 .
L igi Franco. Divorzio. D ibattito  all’italiana. Padova, Cedam, 1 968 , pp. 166.
Lombardi G abrio. D ivorzio, referendum, concordato. Bologna, I l  M ulino, 

1970 , pp. 182.
Matrimonio e  divorzio. « U lis s e »  (Numero monografico), 1960-37 , pp. 

9-93. Contiene: Stefano Somogyi, I  matrimoni nello specchio della sta
tistica italiana - Luigi Vo lpicelli, La vita della famiglia in Italia  - 
Zara O livia Algardi, La posizione giuridica della donna nella famiglia - 
Em ilio Servadio, Educazione sessuale e preparazione psicologica al ma
trimonio - Mario Ber u tt i, M atrim onio civile e matrim onio religioso 
negli ultim i cento anni - Ercole G raziadei, I l  divorzio nel mondo bian
co - P ietro G ismondi, I  progetti sul divorzio - Antonio Corrao, Annul
lamento di m atrimonio all’estero e delibazione in Italia  - Paolo Pavo- 
lini, V ari metodi per divorziare - A rturo Carlo J emolo, I l  divorzio, 
il Concordato, la Costituzione - P ietro Agostino D ’Avack, I l  problema 
del divorzio nel diritto matrimoniale italiano.

Mellini M auro. Così annulla la Sacra R ota. Divorzio di classe nell’Italia

87



clericale. Prefazione di Loris Fortuna. Rom a, Samonà e Savelli, 1969 ,
pp. 162.

Ora (L ’) del divorzio. Firenze, Vallecchi, 1970, pp. 220.
Pala Gianfrancesco. Valori e fini del matrimonio nel magistero degli ul

timi cinquant’anni. Cagliari, Stef, 1973 , pp. 152.
Palladino Alfonso - Palladino Vincenzo. I l  divorzio. Commento teorico

pratico alla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio. M ilano, 
G iuffrè, 1970 , pp. X , 336.

Parca Gabriella. I  separati. Inchiesta sul matrimonio in Italia . M ilano, Riz
zoli, 1969 , pp. 236.

Pedrazzi Luigi. I cattolici e il divorzio, Bologna, I l  M ulino, 1974 , pp. 12. 
Perego Francesco. Divorzio in nome di Dio. Padova, M arsilio, 1 974 , pp. 

344.
Per una scelta di libertà . (Cattolici e referendum). Autori vari, Roma, 

Coines, 1974, pp. 124.
P icciotti Giulio. Referendum, divorzio, concordato: cronache e documenti 

di una polemica. Verona, ed. di Rassegna repubblicana, 1 972 , pp. 134. 
Rescigno Pietro. Divorzio e diritto di famiglia. « H M ulino », 1970-2 , pp. 

187-204.
Società umanitaria. Licenziamenti a causa di matrimonio. Firenze, La 

Nuova Italia , 1962 , pp. 294 .

V - 2 c. Controllo delle nascite e aborto

Aborto (L ’) nel mondo. A cura di M aria G irardet Sba ffi. M ilano, M on
dadori, 1 970 , pp. 255.

Associazione medici cattolici italiani. Sezione di M ilano. L ’aborto: 
diritto o crimine? A cura di E lio  Polli e Cesarangela Bettin elli. M i
lano, Ferro, 1972 , pp. 206 .

Banotti Elvira. La sfida femminile (m aternità e aborto). B ari, De Donato, 
1971 , pp. 454.

Beltrami Giuliana - Veneziani Sergio. Da Erode a P ilato. Il problema 
dell’aborto e del controllo delle nascite. Padova, M arsilio, 1 973 , pp„ 139.

Enciclica (L ’) contestata. Testo integrale dell’« Humanae V itae ». Docu
menti episcopali. Roma, Casini, 1969 , pp. X V II , 250 .

Equilibrio coniugale e regolamentazione delle nascite. Brescia, Pai- 
deia, 1 969 , pp. 317.

Foletti Laura - Boesi Clelia. Per il d iritto di aborto. Rom a, Samonà e 
Savelli, 1 972 , pp. 94.

Frontori Laura - Pogliana Luisa. Doppia faccia. Società, maternità, aborto. 
M ilano, Sapere, 1973, pp. 147.

88



Marotta M ichele. Aspetti demografici e di pianificazione. « Rassegna ita
liana di sociologia », 1961-2 , pp. 273 -288 .

Mostardini M illy. A borto, dove il delitto? « I l  Ponte », 1973-5 , pp. 613- 
6 1 8 ,

Olivetti Berla V ittoria. Demografia e controllo delle nascite. Rom a, E di
tori R iuniti, 1963 , pp. 207 .

Pastorino M illa. Controllo all’italiana. M ilano, Avanti, 1964 , pp. 156.
P ianificazione della famiglia e metodi anticoncezionali. « Ricerche 

demoscopiche », 1972-3 , pp.. 1-52.
Problema ( I I )  dell’aborto. « Ricerche demoscopiche » (Numero mono

grafico), 1974-3 , pp. 1-41.
Zardini De Marchi M aria. Inumane vite. M ilano, Sugar, 1 9 6 9 , pp. 216 .

V - 3. Anziani

Anziano (L ’ ) non autosufficiente. Problem i e prospettive. A tti del Con
vegno organizzato dalla Am ministrazione per le attività assistenziali ita
liane e internazionali (Aai), in collaborazione con la Regione Piem onte 
e la Cattedra di gerontologia e geriatria dell’Università di Torino. T o 
rino, 27 -29  ott. 1972 . Rom a, Aai, 1 974 , pp. 270 .

Assistenza  (L ’ ) agli anziani in istitu to . O rientam enti generali e indi
rizzi pratici. A cura dell’Amministrazione per le attività assistenziali ita
liane e internazionali (Aa i). Rom a, Aai, 1 967 , pp. 206 . (Collana « Sussidi 
tecnici per i servizi sociali », 4).

Berlinguer Giovanni. G li anziani nella società: previsioni demografiche e 
programmi regionali. « Rivista italiana di sicurezza sociale », 1968-1 , 
pp. 63-72 .

B ibliografia della gerontologia italiana 1945 -1 9 7 0 . A cura di Aurelia 
F lorea, Lea Battistoni, R oberto  Boccalatte. Roma, Aai. Ammini
strazione per le attività assistenziali italiane e internazionali, 1975 , pp. 
2 6 5 .

Burgalassi Silvano. Considerazioni sociologiche sulla condizione anziana. 
« Tempi moderni » , 1973-14 , pp. 77-81 .

Colombo Ugo M . Contro la vecchiaia. L ’anziano nel mondo contemporaneo. 
M ilano, G iuffrè, 1974 , pp. 600 .

Colombo Ugo M . G li anziani: rapporti sociali, lavoro, pensioni. M ilano, 
G iuffrè, 1975 , pp. 747 .

Comune di Bologna. Assessorato all’assistenza e ai servizi sociali. L ’assi
stenza agli anziani. A tti della Tavola rotonda tenuta a Bologna, 6-7 
marzo 1968 . Bologna, Ica  editrice, 1 9 69 , pp. 182.

89



Farrace Antonio. I  centri per gli anziani. « Assistenza d’oggi », 1970-2 , 
pp. 7-31.

Florea Aurelia. L ’assistenza agli anziani nella politica dell’assistenza. « As
sistenza d’oggi », 1964-4 , pp. 69-75.

Florea Aurelia. L ’assistenza agli anziani (piano quinquennale). « Assisten
za d ’oggi », 1965-6 , pp. 24-37.

F lorea Aurelia. Soggiorni di vacanza per anziani. « Assistenza d’oggi » (N u
mero monografico), 1973-14 , pp. 66.

Franco Alfredo. I l  vecchio in Italia : o merce o rifiuto. Prefazione di Pa
squalino Fortunato. Roma, Coines, 1972 , pp. 182.

G iambruno Anna. La terza età: problemi e valori. Rom a, Ave, 1 971 , pp.
100.

I stituto italiano di medicina sociale. A tti del Convegno di studio su 
« G li  anziani in una società in sviluppo», Rom a, 9-11 giugno 1967 , 
pp. 397.

I stituto per gli studi di servizio sociale ( I s t is s ). L ’anziano in fam i
glia. A cura di M. Corsini, A. Florea, F. Martinelli. Ricerca effet
tuata per conto del Comitato italiano per gli anziani in occasione della 
IV  Giornata dell’anziano, 29 aprile 1962 . Rom a, Comitato italiano an
ziani, 1962 , pp. X V I, 290.

Mariotti Maurizio. I l  ghetto per i vecchi. Indagine sulle istituzioni di rico
vero. Firenze, Schwarz cartografica, pp. 8 2 .

Opera nazionale per i pensionati d’I talia (On pi). Psicologia e psico- 
patologia dell’età senile. A tti (a cura di M arcello Perez) del V  Con
vegno medico-sociale, Roma, 17-19 maggio 1965. Rom a, I l  Pensiero 
scientifico, 1965 , pp. 411 .

Pagani Angelo. Sociologia della vecchiaia. M ilano, Anea. Associazione na
zionale enti assistenza, 1964 , pp. 168.

Terza (La) età. « R iv is ta  R a i»  (Numero monografico), 1971 , settembre- 
ottobre, pp. 65 .

Verbano Sardo. Orientamenti per l ’organizzazione di un servizio di assi
stenza domiciliare agli anziani. «A ssistenza d’o g g i» , 1971-4 , pp. 50-71 .

V - 4. Condizione femminile

AlberoNi Francesco. La posizione della donna nella società. « I l  M ulino »,
1965-9 , pp. 852-865 .

Analisi psico-sociologica di forze del lavoro fem m in ile . Contiene 
scritti di: Angiola Massucco-Costa, Nicola Pelu ffo , Anna Ferra ris, 
Bruna B ianco. « R iv ista  di psicologia socia le» , 1966-1 , pp. 115-162 .

Ardigò Achille. Emancipazione femminile e urbanesimo. Brescia, M orcel
liana, 1 964 , pp. 160.

90



As p e s i Natalia. La donna immobile. M ilano, F .lli Fabbri, 1 973 , pp. 176.
Aspetti (G l i ) generali della criminalità fem m in ile . M ilano, Ammi

nistrazione provinciale, 1968 , pp. 140 .
Aspetti strutturali e dinamica dell ’occupazione fem m in ile . « D on

ne e politica », 1972 , o tt., pp. 10-15.
Associazioni Cristiane lavoratori italiani (Ac l i). La donna nella so

cietà italiana in trasformazione. Rom a, Acli, 1 9 66 , pp. 382 .
Associazioni cristiane lavoratori italiani (Ac l i). Le lavoratrici e il 

piano. Rom a, Acli, 1 966 , pp. 90 .
Banotti Elvira. La sfida femminile (m aternità e aborto). Bari, De Donato, 

1971 , pp. 454.
Barberis Corrado. La donna nell’agricoltura italiana. « Quaderni di socio

logia ru ra le» , 1963-2/ 3, pp. 43-65 .
B ianchi Elisa. I l  Cif (C entro italiano fem m inile) e la cultura femminile. 

« I l M ulino », 1965-2 , pp. 156-158 .
B ie l l i Carla - P innelli Antonella - R u s s o  Aldo. Fecondità e lavoro della 

donna. U n’indagine in quattro zone tipiche italiane. Rom a, Failli, 1973 , 
pp. IV -2 8 9 . (U niversità di Rom a. Facoltà di scienze statistiche demo
grafiche ed attuariali. Istitu to  di demografia, 24 ).

Buonanno M illy. La stampa fem m inile: panorama italiano. « Tempi moder
ni », 1968-32 , pp. 151-155 .

Canonica M ichele - Fontana Manuela. Femminismo e capitalismo. « Tempi 
moderni » , 1973-13; pp. 53-60 .

Capezzuoli Luciana - Cappabianca Grazia. Storia dell’emancipazione fem 
minile. Rom a, Editori R iuniti, 1 964 , pp. 194.

Ceruti Ravasio A ntonietta. La donna nel mondo rurale. « Formazione e 
lavoro », 1963-3 , pp. 48 -52 .

Cesareo Giovanni. La condizione femminile. M ilano, Sugar, 1963 , pp. 231 .
Colombini Leda. L ’occupazione femminile nel Lazio. « Lazio settanta »,

1972-415 , pp. 62-65 .
Coscienza (L a ) di sfruttata . M ilano, M azzotta, 1 972 , pp. 216.
Dalla Costa Mariarosa. Potere femminile e sovversione sodale. Con « I l  

posto della donna » di Selma J a m es . Padova, M arsilio, 1972, pp- 88.
De Feo Alessandro. La donna nell’impresa contadina. Rom a, Editori R iu

niti, 1 964 , pp. X IX , 2 47 .
D e  J orio Lucio - R o s s i  Serena. L ’immagine della donna in un gruppo di 

studenti universitari. « Sociologia », 1970-3 , 137-151 .
Dogana Fernando. Progressismo e tradizionalismo nelle donne italiane. 

« Studi di sociologia », 1973-3 , pp. 330 -355 .
Donna (L a) che cambia. Torino, Sei, 1968, pp. 192.
Donna (La) che lavora. « R iv is ta  R a i»  (Num ero monografico), 1971.

pp. 65.

91



Donna (L a ) e le professioni. M ilano, V ita  e pensiero, 1962 , pp. 128.
Donna (L a) nella famiglia e nel lavoro. Rom a, C if. Centro italiano 

femminile, 1961 , pp. 224 .
Donna (L a ) nella nostra società. « Rivista di sociologia », 1965-7 , 

pp. 113-152..
Donna (La ) oggi in I talia. Inchiesta nazionale sui problemi della condi

zione femminile e sul ruolo della donna nella nostra società. Inchiesta 
Shell 10. Genova, Shell, 1973, pp. 492.

E mancipazione (L ’) della donna. « Ricerche demoscopiche », 1969-3 , 
pp. 13-19.

Emancipazione (L ’) femminile in I talia. Firenze, La Nuova Italia, 1963 , 
pp. 348 .

E voluzione (L ’) del ruolo della donna e  la « nuova » massaia . « R i
cerche demoscopiche », 1969-2 , pp. 15-34.

Favilla Flora. La partecipazione delle donne alla trasformazione della so
cietà italiana. « Quaderni di azione sociale », 1962-4/5, pp. 665 -692 .

Federici Nora. Evoluzione e caratteristiche del lavoro femminile in Italia. 
« S ta tis t ic a » , 1961-1 , pp. 63-90.

Federici Nora. La donna e la famiglia nella società moderna. « Rivista 
di sociologia», 1965-7 , pp. 115-130 .

Femminismo e lotta di classe in I talia (1 9 7 0 -1 9 7 3 ). A cura di Bianca 
Maria Frabotta. Rom a, Savelli, 1973 , pp. 2 5 3 .

Furnari Mena - Mottura Giovanni - Pugliese Enrico. Occupazione fem 
minile e mercato del lavoro: osservazioni su di una componente della 
sovrappopolazione relativa in Italia . « International review of commu
nity developm ent», 1974-31/32 (International issue of «C en tro  So
ciale »), pp. 39-96.

G arutti Bellenzier M aria Teresa. Emancipazione e lavoro femminile. 
« Rivista di sociologia », 1965-7 , pp. 143-152.

G ianini Belotti Elena. Dalla parte delle bambine. L ’influenza dei condi
zionamenti sociali nella formazione del ruolo femminile nei primi anni 
di vita. Milano, Feltrinelli, 1 973 , pp. 196.

G rassi Lucio. L ’adulterio femminile in Italia. M ilano, Comunità, 1963 , 
pp. 2 3 2 .

G uiducci Armanda. La mela e il serpente. M ilano, Rizzoli, 1974 , pp. 272 .
Lavoro ( I I )  della donna in I talia. « Quaderno della rivista Pirelli », 

1963 , pp. 136.
Locatelli Giovanni - Donadoni D ino Tommaso. E ’ più facile l ’inferno... 

Torino, Boria, 1963 , pp. 220 .
Magli Ida. I l  lavoro della donna in una prospettiva sacrale. « Rivista di 

sociologia », 1965-7 , pp. 67-74.
Magli Ida. La donna, un problema aperto. Firenze, Vallecchi, 1974 , pp. 305 .

92



Martinelli Franco. Aspetti strutturali e culturali del lavoro e della donna 
in Italia. « Rassegna italiana di sociologia », 1963-4 , pp. 623-645 .

May Maria Pia. M ercato del lavoro femminile: espulsione o occupazione 
nascosta? « Inchiesta », 1973-9 , pp. 27-37 .

M ichelini Crocioni Maria. L ’emancipazione femminile e i movimenti asso
ciativi. « I l  Mulino », 1965-5 , pp. 520 -525 .

Moda (L a ) fem m in ile e le sue fonti d’influenza. « Ricerche demosco
piche », 1971-5 , pp. 1-28.

Nozzoli Serena. D onne si diventa. M ilano, Vangelista, 1 974 , pp. 250.
Nuova condizione della donna coltivatrice nell’im presa  e nella 

famiglia per rinnovare l ’agricoltura e la società italiana. Roma, A l
leanza nazionale dei contadini, 1 9 6 3 , pp. 225 .

Occupazione (L ’) fem m in ile  in E m ilia-Romagna. « Donne e politica »,
1972-14 , pp.. 4-9.

O ccupazione (L ’> fem m in ile  nelle province. « Donne e politica », 1972- 
14, pp. 16-26.

Pagani Angelo - Draghi Stefano. G li atteggiamenti verso la società indu
striale: l ’emancipazione della donna e l ’autonomia dei giovani in un 
campione milanese. «R icerch e  dem oscopiche», 1970-4/ 5/ 6, pp. 1-51.

P arca G abriella. I sultani. M entalità e comportamento del maschio italiano. 
M ilano, Rizzoli, 1 965 , pp. 317.

Parca Gabriella.. Le italiane si confessano. M ilano, Feltrinelli, 1 9 64 , pp. 277 .
Pecorini Giorgio. La suora. La monaca. Firenze, Vallecchi, 1 9 6 1 , pp. 290 .
P epa Luciana. Associazione ed emancipazione femminile: il Cif (Centro 

italiano femminile). « I l  Mulino » , 1965-1 , pp. 28-35 .
Per un movimento politico di liberazione della donna. Saggi e docu

menti a cura di Lidia Menapace. s.l., Bertani, 1972, pp. 438.
Poli Irene - Mutti Antonio. G li atteggiamenti della popolazione di una 

città lombarda di fronte al problema della emancipazione femminile. 
«Q uad erni di sociologia», 1971-1 , pp. 49-86 .

R adius Em ilio. La rivoluzione della donna. M ilano, Rizzoli, 1 9 6 7 , pp. 429 .
Ravaioli Carla. La donna contro se stessa. B ari, Laterza, 1 9 6 9 , pp. 300.
Ravaioli Carla. Maschio per obbligo. O ltre il femminismo verso una ride

finizione dei ruoli. M ilano, Bom piani, 1 973 , pp. 300.
R avaioli Carla. Movimento femminile e rivolta dei giovani. « Tempi mo

derni », 1972-9 , pp. 92-103 .
Repetto  Margherita. Teorie e problem i dell’emancipazione femminile.. « La 

rivista trimestrale », 1963-5/6, pp. 3-76.
Saraceno Chiara. Dalla parte della donna. Bari, D e D onato, 1971 , pp. 200 .
Saraceno Chiara. La m aternità come responsabilità collettiva. « La critica 

sociologica », 1970-15 , pp. 69 -87 .

93



Saraceno Chiara. W om en’s liberation: genere di lusso o lotta di classe. 
« L a  critica sociologica», 1970-1971-16 , pp. 119-128.

Sivini Cavazzani Ada. Associazionismo ed emancipazione femminile: 
l ’Udi. « I l  M u lin o», 1965-2, pp. 133-143.

Società umanitaria. Licenziamenti a causa di matrimonio. Firenze, La 
Nuova Italia , 1962 , pp. 294.

Spagnoletti Rosalba. I  movimenti femministi in Italia, Roma, Samonà 
e Savelli, 1971 , pp. 145.

Tentori Tullio. Donna, famiglia, lavoro. Inchiesta promossa dalla Presi
denza centrale del Cif. Roma, Cif. Centro italiano femminile, 1960 , 
pp. 151.

T eodori Massimo. Sul movimento di liberazione della donna. « Tempi mo
derni » , 1971-6 , pp. 53-66.

Unione donne italiane (Ud ì). I l  lavoro della donna e la tutela della prima 
infanzia. Roma, Udi, 1962 , pp. 218 .

Unione donne italiane (Ud ì). La salute della donna che lavora. A tti del 
Convegno nazionale, Torino, 28 -29  gennaio 1967 . « Rivista italiana di 
sicurezza sociale », 1966-4 , pp. 425-619 .

Unione donne italiane (Ud ì). Per l ’emancipazione della donna, una gran
de associazione autonoma ed unitaria. Rom a, 1960 , pp. 367.

Unione donne italiane (Udì). Unità ed emancipazione delle donne per il 
progresso della società. A tti del Congresso (V I I )  dell’Unione donne ita
liane. Rom a, Udi, 1965 , pp. 470 .

Università cattolica del sacro cuore. La donna nei movimenti migra
tori. A tti del Convegno di studio, Roma, 24 -27  luglio 1962. M ilano, 
V ita e pensiero, 1 964 , pp. X, 102.

V iviani Luciana. I  riflessi dell’emigrazione sulla condizione della donna 
meridionale,, « I l  Mezzogiorno e le comunità europee », 1962-9 , pp. 88-98.

V - 5. Amministrazione pubblica e burocrazia

Bartoli Domenico. L ’Italia  burocratica. M ilano, Garzanti, 1965 , pp. 228 .
Bellavista Girolamo. I l  paese delle cinque polizie. M ilano, Comunità, 

1962, pp. 157.
Bettini Romano. La partecipazione amministrativa. M ilano, G iuffrè, 1973 , 

pp. 154.
B ianca Carlo. Diario-inchiesta di un funzionario statale. « Prospettive di ef

ficienza », 1967-6 , pp. 5-23.
Burocrazia e antonomie regionali. M ilano, G iuffrè, 1970 , pp. 516 .
Burocrazia nelle regioni a statuto speciale . M ilano, G iuffrè, 1969 , 

pp. 327 .

94



Burocrazia, potere politico e programmazione. Tavola rotonda. « Tem 
pi moderni », 1963-12 , pp. 4 5 -7 9 ; 1963-13 , pp. 19-39; 1963-14 , pp. 
45 -7 1 ; 1963 -1 5 ; pp. 53 -84 .

Carbonaro Antonio. Atteggiamenti della burocrazia in una società in tra
sformazione. « Rassegna italiana di sociologia », 1968-3 , pp. 515-549 .

Caruso Saverio. Burocrazia statale e borghesia in Italia. « Inchiesta »,
1973-11 , pp. 29-44.

Ca sse se  Sabino. L ’amministrazione pubblica in Italia. (Scritti di autori 
vari). Bologna, I l  M ulino, 1974 , pp. 661.

Centro studi e investimenti sociali (Ce n s is ). Industria e pubblica 
amministrazione ( I .  Evoluzione recente della pubblica amministrazione. 
I L  Configurazione dell’intervento di industrializzazione negli ultimi 15 
anni. I I I .  Rapporti tra pubblica amministrazione e politica di industria
lizzazione. IV . La problematica futura. V . I  problemi da approfondire). 
Napoli, Censis, 1964 .

Confederazione italiana sindacati lavoratori (Ci s l ). L ’adeguamento 
della pubblica amministrazione alle esigenze dello sviluppo. Roma, 1962 , 
pp. 318.

Demarchi Franco. Autoriforma burocratica? « Rivista di sociologia »,
1968-17 , pp. 141-148.

Demarchi Franco. Dim orfism o burocratico. « Rivista di sociologia », 1965-6 , 
pp. 138-145 .

Demarchi Franco. Espansione e tendenze della burocrazia pubblica. « R as
segna italiana di sociologia », 1967-2 , pp. 383 -411 .

Demarchi Franco. La burocrazia centrale in Italia : analisi sociologica. 
M ilano, G iuffrè, 1965 , pp. V i l i ,  364 .

Demarchi Franco. L ’ideologia del funzionario. P .te  1. de « La burocra
zia periferica e locale in Italia : analisi sociologica ». R icerca promossa 
dall’Istitu to  per la scienza dell’amministrazione pubblica (Isap). M ilano, 
G iuffrè, 1 969 , pp. X I I ,  362.

Demarchi Franco. Organizzazione e burocrazia. Questioni di sociologia, 
voi. I L ,  Brescia, La Scuola, pp. 361 -419 .

Demarchi Franco. Profilo sociologico della burocrazia. « La scuola in azio
ne », 1961-1962-13 , pp. 90-107 .

Demarchi Franco. Una ricerca sociologica sulla burocrazia centrale dello 
Stato. « Rassegna italiana di sociologia », 1965 -3 , 433 -457 .

Feligetti Adolfo. La pubblica amministrazione e i suoi dirigenti. « I l  M u
lino », 1962-1 , pp. 52-60 .

Feligetti Adolfo. Pubblica amministrazione problema primario della so
cietà italiana. « I l  Mulino », 1962-5 , pp. 4 5 6 -4 6 1 .

Ferraresi Franco. Orientam enti politici e tecnici nella burocrazia italiana. 
In  « I l burocrate di fronte alla burocrazia » , p .te 2. de « La burocrazia

95



periferica e locale in Italia : analisi sociologica ». Ricerca promossa dal
l ’Istituto per la scienza deH’amministrazione pubblica (Isap). M ilano, 
G iuffrè, 1 969 , pp. 235-487 .

Formazione (L a ) professionale degli impiegati civili dello Stato in 
I talia e in altri pa esi. M ilano, G iuffrè, 1963 , pp, 108.

I lluminati Augusto. Burocrazia o lotta di classe? « La critica sociologica »,
1973-25 , pp. 129-135.

I stituto per la scienza dell’amministrazione pubblica . Dipartimento 
di diritto amministrativo. La burocrazia statale in Italia. M ilano, G iuf
frè, 1965 , pp. V I I ,  265.

La Palombara Joseph - Poggi Gianfranco. I gruppi di pressione e la bu
rocrazia italiana. «R assegna italiana di sociologia», 1960-4 , pp. 31-55,

Longo Giuseppe. Arroganza del progresso. Impotenza del potere. Bologna, 
Pan, 1972 , pp. 193.

Malfatti Eugenia. Stime sulla dimensione del pubblico impiego in Italia. 
Tendenze evolutive e previsioni 1951-1985 . A cura dell’Associazione 
per lo sviluppo dell’industria nel Mezzogiorno (Svimez). M ilano, G iuf
frè, 1973 , pp. X I I I ,  148.

Maranini Giuseppe. I l  tiranno senza volto. Lo spirito della Costituzione e 
i centri occulti del potere. M ilano, Bompiani, 1963 , pp. 377.

Sani Giacomo. Crisi di una professione: gli orientamenti professionali dei 
giovani e le carriere burocratiche nei risultati di uno studio pilota. « Ras
segna italiana di sociologia », 1963-2 , pp. 353-385 .

Sani Giacomo. Gruppi professionali, struttura burocratica e tensioni intra- 
organizzative., M ilano, G iuffrè, 1966 , pp. 261 .

Sebastiani Chiara. I l  fenomeno burocratico a Roma. « La critica sociolo
gica », 1973-27 , pp. 72-112 .

Spinetti Silvano Gastone. Parlamentarismo e burocrazia. Pubblica ammini
strazione sotto inchiesta. P .te I : 1860-1945 . Rom a, E d . di « Solidari
smo », 1964 , pp. 2 15 .

Spinetti Silvano Gastone. « Gruppi di pressione » e interessi privati nella 
pubblica amministrazione. Inchiesta sui rapporti tra potere politico e 
burocrazia. Parte I I :  1945-1965 . Rom a, Ed. di « Solidarismo », 1966, 
pp. 395.

Spreafico Alberto. G li studi sulla pubblica amministrazione. « Rassegna 
italiana di sociologia », 1964-4 , pp. 517 -5 3 2 .

Spreafico Alberto. L ’amministrazione e il cittadino. M ilano, Comunità, 
1965 , pp. 188.

T aradel Alessandro. La burocrazia italiana: provenienza e collocazione dei 
direttori generali. « Tem pi moderni » , 1963-13 , pp. 9-18.

T remelloni Roberto. I l  danaro pubblico. M ilano, Garzanti, 1 9 64 , pp 287.

96



V isentini Luciano. La burocrazia locale nel Mezzogiorno come gruppo so
ciale. « Tem pi moderni » , 1967-30 , pp. 5 -28 .

V - 6 a. Scuola e educazione

Agazzi Aldo. I l  disadattamento scolastico nella scuola media. Brescia, La 
Scuola, 1 9 67 , pp. 241 .

Agosti Marco - Chizzolini V ittorio. La scuola materna italiana. Brescia, 
La Scuola, 1 9 6 5 , pp. 125.

Alberoni Francesco. La contraddizione della scuola. « Tem pi moderni »,
1970- 3, pp. 76-90 .

Ammannati Renzo. La scuola del giglio a Firenze. Brescia, La Scuola,
1962 , pp. 245,

Ammanniti Massimo - G inzburg Alessandra. Bam bini normali e bambini de
ficitari insieme a scuola. «Cooperazione edu cativa», 1971-8 , pp. 1-19. 

Ancona M artino. Un paradosso italiano: milioni di analfabeti e maestri 
disoccupati. « La critica sociologica » 1967-3 , pp. 46-62 .

Antropologia culturale e  educazione. C ontributo antropologico ai pro
blemi della scuola. A  cura di Elisa Calzavara. « Quaderni di sociolo
gia dell’educazione » (Numero monografico), 1968 -15 , pp. 105. 

Arcomano Arturo. Scuola e società nel Mezzogiorno. Rom a, Ed. R iuniti,
1963 , pp. 188.

Ascolto (L ’) della tv scolastica in I talia. Problem i ed esperienze
1971 - 1972 . A cura di Giampiero G amaleri e Alessandro Meliciani. 
Torino, E ri. Edizione radio italiana, 1 9 7 3 , pp. 330 .

A ssistenza (Dall’) scolastica all’educazione compensativa. « Cen- 
sis », 1973 -178 , pp.. 105-119 .

A ssociazioni cristiane lavoratori italiani (Ac l i). La famiglia di 
fronte al problema della scuola. A tti del Convegno provinciale Acli. M i
lano, 7-8 febbraio 1970 . Rom a, A cli, 1 9 7 1 , pp. 2 4 7 .

A ssociazione per  la difesa  e  lo sviluppo  della scuola pubblica 
italiana (Ad e s s p i). Democrazia e autonomia della scuola. Torino, E i
naudi, 1 9 6 1 , pp. 373 .

A ssociazione per lo sviluppo  dell’industria nel Mezzogiorno (Svi- 
m ez). M utam enti della struttura professionale e ruolo della scuola. 
Roma, G iuffrè, 1 961 , pp. 100.

Associazione per lo sviluppo  dell’industria nel Mezzogiorno (Svi- 
m ez). Trasformazioni sociali e culturali in Italia  e loro riflessi sulla 
scuola. M ilano, G iuffrè, 1 962 , pp. 79 .

Associazione per lo sviluppo  dell’industria nel Mezzogiorno (Svi- 
m ez) - Centro studi e investim enti sociali (Ce n sis ). La scuola nel

97



Mezzogiorno. Allegato alla « Relazione sull’attività di coordinamento del 
Comitato dei ministri per il Mezzogiorno ». Roma, 1962.

Attuazione (L ’ ) del distretto  scolastico. « Censis » , 1974-203 , pp. 
522 -535 .

Autoritarismo (L ’ ) nella scuola. Contiene scritti di: Alberto Alberti - 
Giorgio B ini - Lucio Del Corno - Gabriele G iannantoni. Rom a, Ed. 
Riuniti, 1969 , pp. 244 .

Avveduto Saverio. Aspetti sociali della stratificazione scolastica. « Quaderni 
di scienze socia li»  (Numero monografico), 1968-68 , pp. 33-41.

Aymone Tullio. Scuola dell’obbligo, città operaia. B ari, Laterza, 1972 , 
pp. 2 7 0 ,

Balbo Laura - Chiaretti Giuliana. Le classi subordinate nella scuola di 
massa. « Inchiesta », 1972-6 , pp. 23-28.

Bambino ( I I ) ,  la famiglia, la scuola. Conferenze tenute durante il pri
mo e il secondo « febbraio pedagogico », a cura del C entro studi dell’As- 
sorato alla P . I . ,  Comune di Bologna. Bologna, 1965 , pp. 2 46 .

Barbagli Marzio. Disoccupazione intellettuale e sistema scolastico in Italia 
(1859 -1973 ). Bologna, I l  M ulino, 1974 , pp. 484 .

Barbagli Marzio. Scuola, potere e ideologia. Bologna, I l  M ulino, 1972 , 
pp. 313 .

Bartolucci Giuseppe. U n’esperienza pedagogica rivoluzionaria. Firenze, 
Guaraldi, 1972 , pp. 288 .

Bascetta Carlo. La lingua dei libri di testo. Rom a, Armando, 1964 ,
pp- 128.

Ba ssi Amleto. L ’insuccesso e il ritardo nella scuola media. Firenze, La 
Nuova Italia, 1965 , pp. 252 .

Battini Em ilio. La problematica dei distretti scolastici. « I l  Ponte », 1972- 
11/12, pp. 1537-1541 .

Bellino Rosalba. Scuola e cittadino. Firenze, La Nuova Ita lia , 1965 , pp.. 163.
Bernardini Albino. Le bacchette di Lula. Prefazione di Gianni Rodare 

Firenze, La Nuova Italia, 1 9 69 , pp. 169.
Bernardini Albino. Un anno a Pietralata. Firenze, La Nuova Italia , 1968 , 

pp. 150.
Bertin Giovanni Maria. Scuola e società in Italia.. Ricerca (I) sulla scuola 

e società italiana in trasformazione. Bari, Laterza, 1 964 , pp. 2 27 .
Bertolini Piero - Cavallini Graziano. La scuola elementare e il disadat

tamento sociale minorile. Varese-Milano, Istituto editoriale Cisalpino, 
1965 , pp. 2 39 .

Bertoni J ovine Dina. La scuola italiana dal 1870 ai giorni nostri. 2. ed. 
Rom a, E . Riuniti, 1967 , pp. 500 .

B iasini Oddo. Scuola secondaria superiore. Ipotesi di riforma. Rom a, Ed. 
della Voce, 1972 , pp. 200.

98



Bonazzi Marisa - E c o  Um berto. I  pampini bugiardi. Indagine sui libri al 
di sopra di ogni sospetto: i testi delle scuole elementari. M ilano, Gua- 
raldi, 1 9 72 , pp. 160.

Borghi Lam berto. Scuola e ambiente. Ricerca ( I I I )  sulla scuola e la società 
italiana in trasformazione, Bari, Laterza, 1 964 , pp. 191.

Borghi Lam berto. Scuola e comunità. Firenze, La Nuova Italia , 1964 , pp. 
359 .

Busnelli Claudio - Dall’Aglio Ennio - Faina Paola. Scuola dell obbligo, 
intelligenza e condizionamenti sociali. Indagine psico-sociologica longi
tudinale su di un campione della popolazione della scuola d’obbligo della 
provincia di Perugia. Bologna, I l  M ulino, 1 9 7 4 , pp. 91.

Calabria Giosuè. La scuola in tribunale. Firenze, Guaraldi, 1 9 7 3 , pp. 246.
Calogero Guido. Scuola sotto inchiesta. Torino, Einaudi, 1 9 6 5 , pp. 363 .
Capitini Aldo. L ’educazione civica nella scuola e nella vita sociale. Ricerca 

(X I)  sulla scuola e la società italiana in trasformazione. B ari, Laterza,

1 9 6 4 , pp. 155.
Capitini Aldo - Savelli Angelo. Per un liceo nuovo. Rom a, Armando,

1 965 , pp. 156.
Ca stelli M ario. Scuola e cooperativa tra i contadini veneti. « Aggiorna

menti sociali » , 1963 -12 , pp. 745 -7 6 9 .
Cattanei Giovanni. Scuola, secolarità, secolarizzazione. M ilano, M arzorati, 

1 9 7 3 , pp. 310 . . . . j
Centro studi e  investimenti sociali (Ce n s is ). Costi e ricavi dell istru

zione. « Censis » , 1969-91/ 92 , pp. 253 -391 .
Centro studi e  investimenti sociali (Ce n s is ). La riform a della scuola 

secondaria superiore, (p .te  I :  Esigenze di trasformazione delle strut
ture..., p .te  I I :  Esame delle ipotesi di riform a, p.te I I I :  Considerazioni 
conclusive). Roma, Censis, 1 9 69 , pp. 61 .

Centro studi e investimenti sociali (Ce n s is ). La scuola dell’obbligo 
nel Mezzogiorno. Rom a, Censis, 1 9 6 8 , pp. 102  (ciclostilato).

Centro studi e investimenti sociali (Ce n s is ). L ’edilizia scolastica. Rap
porto presentato alla Commissione nazionale di programmazione econo
mica. Rom a, Censis, 1964  (ciclostilato).

Centro studi e investim enti sociali (Ce n s is ). L e strutture formative, 
al 1975. Rom a, Palom bi, 1 966 , pp. 4 0 5 .

Centro studi e investimenti sociali (Ce n s is ). Le tensioni del sistema 
form ativo. Rom a, Censis, 1 9 69 , pp. 79  (ciclostilato).

Centro studi e investim enti sociali (Ce n s is ) Linee di evoluzione del 
sistema formativo. Appendice I :  Analisi e comparazione internazionale 
dello sviluppo della scolarità. Rom a, Censis, 1 968 , pp. 159 (ciclostilato).

Centro studi e investim enti sociali (Ce n s is ). Linee metodologiche e

99



operative per la definizione degli obiettivi scolastici nell’ambito della 
programmazione regionale. Rom a, Censis, 1 969 , pp. 68  (Ciclostilato).

Centro studi e investimenti sociali (Ce n s is ). L ’istruzione come inve
stimento. M ilano, Etas Kompass, 1966 , pp. 197.

Centro studi e investimenti sociali (Ce n s is ). L ’istruzione secondaria 
in Italia . Aspetti sociologici. Rom a, Bardi, 1 9 71 , pp. 116.

Centro studi e investimenti sociali (Ce n s is ). Lo sviluppo del poten
ziale di risorse umane e la sua crescita qualitativa. Studio monografico 
annesso al I .  « Rapporto sulla situazione sociale del paese ». Rom a, 
Censis, 1968 , pp. 90.

Centro studi e investimenti sociali (Ce n s is ). O biettivi di formazione 
nel prossimo quinquennio, t. I :  O biettivi di espansione della scuola, 
t. I I :  Strumenti necessari per sostenere l ’espansione prevista. Rom a, 
Censis, 1964.

Cesareo Vincenzo. Profilo dello studente delle civiche scuole serali di M i
lano, Comune di M ilano, 1967 -1 9 6 8 , 2  voli.

C ia r i Bruno. La grande disadattata. Roma, E ditori R iuniti, 1972 , pp. 332 .
Cives Giacomo. Cento anni di vita scolastica in Italia. Ispezioni e inchie

ste. Roma, Armando, 1967 , pp. 307,
Cives Giacomo. Didattica e cultura. Bologna, M alipiero, 1 9 6 1 , pp. 147.
Cives Giacomo. Scuola integrata e servizio scolastico. Firenze, La Nuova 

Italia , 1967, pp. 170.
Cives Giacomo - R iverso M ichele - Ventre V ittorio. Scuola e potere. 

Urbino, Argalia, 1971 , pp. 311 .
Classe  i i i . f . oltre la scuola: l ’educazione come vita in comune. M ilano, 

Jaca Book, 1972 , pp. 233.
Classi differenziali e di aggiornamento nella scuola media. (C on

tributi di studiosi e di insegnanti al Convegno di studi svoltosi al Centro 
di cultura dell’Università cattolica di M ilano nell’agosto 1967). M ilano, 
V ita e pensiero, 1968 , pp. 2 5 7 .

Codignola Ernesto. La nostra scuola. Firenze, La Nuova Italia , 1970 , 
pp. L X IV -188 .

Codignola Tristano. Nascita e m orte di un Piano. Firenze, La Nuova Ita 
lia, 1962 , pp. 367 .

Colantoni Stefani Angela Maria. Scuola e famiglia. Problem i e prospet
tive di collaborazione. Bologna, M alipiero, 1 9 6 1 , pp. 2 7 7 .

Comitato per l ’affermazione dei diritti della donna. Educare al sesso. 
A tti di un Convegno sull’educazione sessuale. Firenze, La Nuova I ta 
lia, 1 969 , pp. 158.

Congresso internazionale degli organismi radiotelevisivi sulla radio 
e televisione scolastica. A tti. Rom a, E ri. Edizioni radio italiana, 1 9 62 , 
pp. 736 .

100



Conti Laura. Sesso ed educazione. Rom a, Editori Riuniti, 1 9 7 1 , pp. 160.
Contro la scuola di cla sse . La linea di lotta  del movimento degli stu

denti medi nella elaborazione di Torino, M ilano, Trento, Genova, M o
dena, Bologna, Pisa, Siena. Padova, M arsilio, 1 9 6 8 , pp. 188 .

Corbetta Piergiorgio. Istruzione tecnica e mercato di lavoro. « Inchiesta », 
1973-11 , pp. 45 -63 .

D’Alessandro V ittorio  - R iccobono Liliana - Ru ssello  Rosalia. Indagine 
sulla scuola del preadolescente. Firenze, La Nuova Italia , 1969 , pp. X , 
216 .

Dal P ra M ario. L ’esame di Stato nella scuola italiana. Firenze, La Nuova 
Italia , 1 962 , pp, 2 04 .

D ’Amico Nicola. Adolescenza di una scuola. La scuola media dopo dieci 
anni. Torino, Sei, 1 9 73 , pp. 3 26 .

De Bartolomeis Francesco. Scuola a tempo pieno. M ilano, Feltrinelli, 
1972 , pp. 134.

De Ro ssi Angela. Religione e superstizione. Una proposta, una ricerca, un 
metodo per la scuola italiana di domani. M ilano, Bram ante, 1969 , pp. 
166.

Dolci Danilo. Chissà se i pesci piangono. Documentazione di un’esperiènza 
educativa. Torino , Einaudi, 1973 , pp. 266 .

Educazione e  divisione de lavoro. A cura di Aldo Visalberghi, con la 
collaborazione di L . Borelli, M . Caprioli, M . Corda Costa, e altri. 
Firenze, La Nuova Italia , 1973 , pp. 238 .

Educazione (L ’ ) sociale. Brescia, L a Scuola, 1 962 , pp. 296 .
Fadiga Zanatta Anna Laura. I l  sistema scolastico italiano. Bologna, I l  M u

lino, 1 9 7 1 , pp. 359 .
Fasolo Emma. G li aspetti sociali della scuola materna. « Assistenza d’oggi » ,

1962-5/ 6, pp. 24 -30 .
Fattori (I) ed i processi ambientali che incidono sulla riuscita  

scolastica nella fascia dell’istruzione obbligatoria. « Censis », 
1973-187/ 188 , pp. 4 1 5 -4 2 5 ; 1 9 7 3 -194/ 195 , pp. 787 -806 .

Ferrarotti Franco. La scuola media come fattore di cultura e di democra
zia. « La critica sociologica », 1 9 67 -3 , pp. 34 -35 .

Ferrarotti Franco.. Riflessioni sulla crisi della scuola. « La critica sociolo
gica », 1972-1973-24 , pp. 138-155 .

F lores D’Arcais Giuseppe. La scuola per la persona. Brescia, La Scuola, 
1 960 , pp. 650 .

Froio Felice. Una scuola da rinnovare. M ilano, Comunità, 1 9 6 4 , pp. 232 .
Gazzani David. L ’urbanistica e il distretto scolastico. Proposte per un to

tale rinnovamento delle istituzioni culturali.. Rom a, Armando, 1 9 74 , pp. 
120.

G elpi E ttore. Scuola senza cattedra. M ilano, Ferro , 1969 , pp. 193.

101



G estione (La) sociale nella scuola d’infanzia. A tti del 1. Convegno 
regionale tenuto a Modena il 15-16 maggio 1971 . Rom a, Ed. Riuniti, 
1972 , pp. 11-33.

G ozzer Giovanni. I l  capitale invisibile. Rapporti nazionali sull’educazione. 
Rom a, Armando, 1973 , pp. 2 13 .

G ozzer Giovanni. Rapporto sulla secondaria. Roma, Coines, 1973 , pp. 340.
G ozzer Giovanni. Scuola e programmazione economica. Roma, Palom bi, 

1 963 , pp. 389 .
G rasso Pier Giovanni. Gioventù di metà secolo. Rom a, Ave, 1967 , 

pp. 479 .
G regorini Anita. L ’integrazione del bambino deficitario nella scuola mater

na. Contributo all’analisi di un’esperienza. « Assistenza d’oggi » , 1971-6 , 
pp. 7-36.

G ruppo Borghetto Prenestino. Non tacere. Firenze, Libreria fiorentina, 
1 971 , pp. 181.

G ruppo Borghetto Prenestino. Un mondo differenziale. Bologna, Gua- 
raldi, 1972 , pp. 184.

Guerrini Adriano. La rivoluzione al liceo. Autobiografia di un professore. 
Firenze, La Nuova Italia, 1 971 , pp. 98 .

Harrison Gualtiero - Callari Galli M atilde. Né leggere, né scrivere. Mi
lano, Feltrinelli, 1971 , pp. 143.

I mbasciati Antonio. Psicologia di adolescenti in disadattamento scolastico. 
M ilano, V ita e pensiero, 1968 , pp. V i l i ,  179.

Laporta Raffaele. Educazione e libertà in una società in progresso. F i
renze, La Nuova Italia , 1960 , pp. X II-3 0 0 .

Laporta Raffaele. La comunità scolastica. Firenze, La Nuova Italia , 1963 , 
pp. 532 .

Laporta Raffaele. La difficile scommessa. Firenze, La Nuova Italia , 1971 , 
pp. V i l i ,  346 .

Leggere ( I I )  inutile. Indagine sui testi di lettura adottati nelle scuole 
elementari. A  cura di Egidia Barossi, Stefano Magistrelli e Gaetana 
Sansone. M artellago, Em m e, 1 971 , pp. 150.

L ibro bianco sulle  associazioni e  i giornali studenteschi medi di 
Milano. Milano. Feltrinelli, 1 966 , pp. 103.

L icei ( I )  e i loro problemi « Rivista del Centro didattico nazionale per 
i licei » (Padova), n. s. 1960-1 , pp. 254 .

Lodi Mario. C ’è  speranza se questo accade al Vho. Torino, Einaudi, 1972 , 
pp. 310 .

Lodi M ario. I l  paese sbagliato. D iario di un’esperienza didattica. Torino, 
Einaudi, 1 970 , pp. 471 .

Lorenzetto Anna. La scuola assente. Bari, Laterza, 1 9 6 8 , pp. 272 .

102



Lugano Carlo. La scuola media e l ’integrazione sociale. « I l  Mulino »,

1968-3 , PP . 253 -254 . „ , ,
Macchina (L a ) del vuoto. I l  processo di socializzazione nella scuoia ele

mentare. (Autori vari). Bologna, I l  M ulino, 1 9 7 4 , pp. 3 60 .
Macioti M aria. Aspetti e problemi della scuola dell’obbligo in Italia 

(1 . Scuola materna, 2 . Scuola elementare, 3 . Scuola media). « L a  cri
tica sociologica», 1972 -1973 -24 , pp. 111-122 .

Manes Sabina. I  racconti della Rustica. Firenze, Guaraldi, 1 9 7 3 , pp. 160. 
Marchisio Giuseppe. I l  diritto alla liberta scolastica. Padova, Gregoriana,

1962 , pp. 532 . . . . .
Martinoli G ino. Riform a dell’ordinamento scolastico e rinnovamento della 

classe dirigente. « Tem pi moderni » , 1966 -24 , pp. 28-30 .
Mazzetti Roberto. Assistenza ed educazione in una società in trasforma

zione. Ricerca (V I)  sulla scuola e la società italiana in trasformazione. 
Bari, Laterza, 1 964 , pp. 237.

Mazzetti Roberto. Scuola materna e società degli adulti. Rom a, Armando, 
1969 , pp. 261 .

Mencarelli Mario. Scuola di base e educazione permanente. Brescia, La 
Scuola, 1969 , pp. 3 2 0 .

M ichetti Maria. L ’esclusione scolastica nella citta  di Roma. « La critica 
sociologica», 1972 -1973 -24 , pp. 94-110,

Milani Andrea. La riform a dim enticata: dibattito sulla scuola elementare.
I  nuovi orientamenti del 1969 . « I l  Mulino », 1968-12 , pp. 1085-1108 . 

Ministero della pubblica istruzione. L ’istruzione pubblica in Italia . 
Bilancio di legislatura (1 9 6 3 -1 9 6 8 ). A cura dell’Ufficio studi e program
mazione. Roma, M inistero Pubblica Istruzione, 1968 , pp. 244. 

Molinari Luciano, La scuola materna non statale. Rom a, Armando, 1 9 69 , 
pp. 144 .

Nannicini Canale Giuliana - R agghianti Carlo L. D all’università alla scuola. 
M ilano, Comunità, 1 9 6 1 , pp. 184.

Nuova (Una) scuola di base . E sperienze di tempo  pieno. A tti del Con
vegno nazionale sulla scuola a tempo pieno: Cinisello Balsamo (M ilano), 
26-27 maggio 1973 . M ilano, Em m e, 1973.

O liva Carlo. I  gruppuscoli e la scuola. « Tem pi moderni » , 1972-9 , pp, 

8 1 -9 L
Opera Montessori. Valore educativo e sociale della scuola materna. A 

cura di Mariola P ignatari. A tti del V I. Convegno dell’Opera M ontes
sori, Salerno, 1 961 . Roma, Ed. V ita  dell’infanzia, 1 9 63 , pp. 286 . 

Padoa Schioppa Fiorella. Scuola e classi sociali in Italia. Bologna, I l  M u

lino, 1 974 , pp. 302 . , . .
Palazzo Agostino. Scuola, società, socializzazione. «Q uad ern i di scienze

sociali »,  1970-2 , pp. 111-188.

103



Paniccia Um berto. Espansione scolastica e politica di piano. « I l  Mulino »,
1963-12 , pp. 1196-1211 .

Pedrazzi Luigi. Coscienza civile e coscienza religiosa di fronte alle scuole 
private. « I l  Mulino », 1961-6/ 7, pp. 416 -420 .

Pedrazzi Luigi. Scuola della tradizione e 4 7 7 . « I l M ulino », 1974-235 , 
pp. 704 -722 .

Perucci Carlo. I l  biennio a struttura unica articolata, scuola degli adole
scenti. Firenze, Le M onnier, 1969 , pp. X I , 260 .

P ilone Alberto Giorgio. Evasione scolastica e atteggiamenti verso l ’istru
zione in 67  famiglie siciliane. « Rassegna italiana di sociologia », 1965-2 , 
pp. 305-333 .

P rivitera M ario. Una scuola restaurata per la maggioranza silenziosa. 
« Tempi moderni » , 1973-15, pp. 58-63 .

Problemi e prospettive dell’intervento regionale nel settore del
l ’assistenza SCOLASTICA E DEL DIRITTO ALLO STUDIO. « Censis », 
1973-179 , pp. 149-154.

Processi (I) e  le istituzioni educative nel quadro della situazione 
sociale ed economica del pa ese . « Censis » (Numero monografico). 
1973-176/ 177 , pp. 3-85.

R enda Erm anno. La scuola media. Strutture normative. Roma, Armando, 
1969, pp. 538 .

Renda Erm anno - Molinari Luciano. La scuola materna statale. Roma, 
Armando, 1970 , pp. 257 .

R ifelli Giorgio. L ’educazione sessuale nella scuola. Bologna, Dehoniane, 
1969 , pp. 158.

R iva Anna. Famiglia e scuola. Rom a, Coines, 1 972 , pp. 157.
Robertazzi M ario. Troppi esami, poca scuola. M ilano, Longanesi, 1961 , 

pp. 2 37 .
R o s s i  Doria Manlio. La scuola e lo sviluppo del Mezzogiorno. Rom a, 

Opere Nuove, 1960 , pp. 59 .
Rostan Emma. Scuola e mercato del lavoro. Bari, D e D onato, 1969 , pp. 195.
R u s s o  Gemma. I  bambini dell’obbligo. Inchiesta sulla scuola. M ilano, Bom 

piani, 1971 , pp. 115.
Santoni Rugiu Antonio. La scuola dell’obbligo a pieno tempo. Intervento 

alla Tavola rotonda in occasione del Convegno « La scuola dell’obbligo 
a pieno tempo ». Abbadia S. Salvatore 17-18 arpile 1971 . « I l  Ponte »
1971-4, pp. 446-450 .

Schiavone M ichele - Avveduto Saverio. La diversificazione dell’insegna
mento superiore. I l  caso dell’Italia. « Quaderni di scienze sociali »,
1969-3, pp. 278-309 .

Scoccherà Augusto. Fascismo e Resistenza nei sussidiari della scuola ele
mentare. « I l  Ponte », 1965-7 , pp. 941-949 .

104



Scuola (La) dei privati in I talia. Rom a, Armando, 1 966 , pp. 208 .
Scuola (L a ) del capitale. Classi sociali e scuola di massa. A cura di 

L. Balbo e G . Ch iaretti. Padova, M arsilio, 1973 , pp. 212 .
Scuola di Barbiana. Lettera a una professoressa. Firenze, Libreria editrice 

fiorentina, 1967 , pp. 166.
Scuola di base e tempo libero . Rom a, Centro didattico nazionale per la 

scuola elementare e di completamento dell’obbligo scolastico, 1964 , 
pp. 336 .

Scuola (L a ) la società italiana in trasformazione. A tti del Convegno 
di M ilano, 26-28  maggio 1964. B ari, Laterza, 1 965 , pp. 468,

Scuola (L a) elementare come scuola di educazione civica. Rom a, Is ti
tuto di pedagogia d ell’Università di Roma. Quaderni « I  problemi della 
pedagogia », 1961 , pp. 183.

Scuola e mercato del lavoro. (A tti del convegno: Bologna, 16-17 di
cembre 1972 ). Bologna, I l  M ulino, 1 9 73 , pp. 234 .

Scuola e quartiere. Doposcuola, scuole serali, com itati genitori di F i
renze e provincia. Firenze, La Stam peria, 1 970 , pp. 237.

Scuola (L a) materna. A cu ra’di P io  Cinquetti. Rom a, Aai. Am ministra
zione per le attività assistenziali italiane e internazionali, 1 970 , pp. 258 . 
(Collana « Sussidi tecnici per i servizi sociali » , 17).

Scuola (L a) nello sviluppo  democratico del pa ese . Rom a, Aimc. 
Associazione italiana maestri cattolici, 1 963 , pp. 237 .

Scuola scientifica q scuola umanistica? « Ulisse » (Numero monogra
fico), 1962 -44 , pp. 9 -105 . Contiene: Ranuccio B ianchi Bandinelli, 
L ’umanesimo e la cultura dell’età atomica - Giuseppe Montalenti, La 
scienza nella cultura moderna - Lucio Lombardo Radice, La querelle 
des anciens et des modernes - Rem o Cantoni, Tecnica e cultura - G ino 
Frontali, L ’orientamento scientifico nell’insegnamento - M ario Alighie
ro Manacorda, La questione del latino - Giovam battista P ighi, Cultura 
umanistica e latino - T . W . Me llu ish , L ’insegnamento del latino nelle 
scuole inglesi - Giovanni Gozzer, Una politica per l ’educazione scien
tifica - Daniele Se t t e , L ’insegnamento della fisica nella scuola media 
italiana - M ario Pantaleo, La preparazione dei tecnici per l ’industria - 
Sergio Steve , L ’insegnamento d ell’economia nelle università - Bruno 
Zevi, La crisi dell’insegnamento architettonico.

Sindacato nazionale autonomo scuola elementare (Snase). Maestro e 
scuola nella società moderna. Contiene scritti di: Luigi Volpicelli - 
Salvatore Valitutti - Aldo Visalberghi - Giacom o Cives - Dina Ber
toni J ovine - Luigi G ro ssi, s.n .t., 1 965 , pp. 172 .

Sinistrerò Vincenzo. La scuola cattolica. D iritti e cifre. Torino, Sei, 1961 , 
pp. 151.

105



Sisinni Francesco. La scuola media dalla legge Casati ad oggi. Rom a, A r
mando, 1970 , pp. 161.

Situazione (La) educativa del pa ese . « Censis », (Numero monografico), 
1973-192/ 193 , pp. 671-782 .

Smurra Francesco, G ratis, ma quali libri? « Politica », 1973-35 , pp. 14-15. 
Socializzare la scuola. Ricerca interdisciplinare per un modello di scuola 

alternativa. A cura di G . Cavallini. Bologna, I l  M ulino, 1973 , pp. 2 54 . 
Società Umanitaria. Dalla scuola di avviamento alla scuola media di orien

tamento. Esperienze per una riforma. Firenze, La Nuova Italia , 1961 ,
pp. 200 .

Spirito  Ugo, Il fallimento della scuola italiana. Roma, Armando, 1971 ,
pp. 128.

Su per stit i ( I )  della cultura media. Indagine sui libri al di sopra di 
ogni sospetto: i testi della scuola media. A  cura di Claudio Venturi. 
Firenze, Guaraldi, 1 973 , pp. 2 1 6 .

Tomasini Giulio. La scuola e i cattolici. Trento , Artigianelli, 1 960 , pp. 
X I I I ,  374 .

T revisan Carlo, I problemi sociali di Roma e la scuola. « Ragazzi d ’oggi »,
1963-5 , pp. 26-31.

T rossarelli Ferdinando. La nuova scuola media. « Aggiornamenti sociali »,
1963-9/10, pp. 539-576 .

Tumiati Lucia. Una scuola da bruciare. Padova, M arsilio, 1973 , pp. 137. 
Valitutti Salvatore. Difesa della scuola. Rom a, Armando, 1960 , pp. 120. 
Valitutti Salvatore. Scuola pubblica e privata. Ricerca ( IX ) sulla scuola 

e la società italiana in trasformazione. Bari, Laterza, 1 9 6 5 , pp. 352. 
Valitutti Salvatore. Stato e scuola materna. Rom a, Armando, 1 9 63 , pp. 

142.
Valzania Sergio. Scuola e occupazione. Una sala d’aspetto di prima classe. 

« Politica », 1973-42 , pp. 12-15.
V inciguerra Alfredo. La scuola possibile. Rom a, Cinque Lune, 1973 , 

pp. V i l i ,  364.
V isalberghi Aldo. Educazione e condizionamento sociale. Ricerca (V) sulla 

scuola e la società in trasformazione. Bari, Laterza, 1 9 6 4 , pp. 144. 
Visalberghi Aldo. Scuola aperta. Firenze, La Nuova Italia , 1960 , pp. X I I ,  

364.
Volpicelli Luigi. La scuola tra Chiesa e Stato. Rom a, Armando, 1961 , 

pp. 4 3 1 .
Volpicelli Luigi. Riform e di struttura. Ricerca ( I I )  sulla scuola e la so

cietà italiana in trasformazione. Bari, Laterza, 1 964 , pp. 114. 
Volpicelli Luigi - Valitutti Salvatore. Dialogo sugli esami. Rom a, A r

mando, 1969 , pp. 192.
Zampolini Alfredo. La scuola nei fossi. Rom a, Armando, 1 973 , pp. 175.

106



V - 6b. Università

Accademia nazionale dei L incei. A tti del Convegno sul tem a: La funzione 
dell’università nel mondo contemporaneo. Rom a, 11-14 dicembre 1963. 
Rom a, Bardi, 1965 , pp. 250 .

Altra (L ’ ) università. «Form azione e lav o ro » , 1969-36 , pp. IV , 156.
Balbo Laura - Capecchi V ittorio  - Facchini Carla. L ’università e le 150 

ore. « Inchiesta », 1974 -14 , pp. 39-54 .
Barbagli M arzio. I l  comportamento politico degli studenti della facoltà di 

archtiettura nell’Università di Firenze. Prim i risultati di un’indagine so
ciologica. « Rassegna italiana di sociologia », 1967 -2 , pp. 257-296 .

Barbaresi Raffaello. L ’istruzione superiore nell’Ita lia  industriale: problemi 
e prospettive dell’università italiana. M ilano, F . Angeli, 1 964 , pp. 198.

Barillà G ino. Un futuro per l ’università italiana. Bari, Laterza, 1 961 , 
pp. 2 7 7 .

B ianchi Massimo. U n’esperienza di « università rurale ». « I l  Mulino »,
1970-212 , pp. 426 -440 .

B iocca E ttore. Promemoria sulle strutture dell’università italiana « I l  Pon
te », 1968-9 , pp. 1175-1182 .

Bobbio Luigi. Le lotte nell’università: l ’esempio di Torino. « Quaderni pia
centini » , 1967-30 , pp. 54 -61 .

Calogero Guido. L ’università nel mondo di oggi. « L a  C u ltu ra» , 1967-1 , 
pp. 1-17.

Capitini Aldo - Cosenza Luigi. Le università nel Mezzogiorno. « Cronache 
meridionali », 1961-3 , pp. 32-40 .

Catalano Franco - Rea Ermanno. Mezzogiorno: realtà sociale e università. 
M ilano, Bompiani, 1 9 7 4 , pp. 155.

Centro studi e investim enti sociali. (Ce n s is ). A ttività formative per 
laureati nelle università meridionali. Rom a, Censis, 1968 , pp. 206  
(Ciclostilato).

Centro studi e investimenti sociali (Ce n s is ). Indagine sugli studenti 
universitari meridionali iscritti al primo anno in sedi centro-settentrio
nali. Rom a, Censis, 1 9 6 9 , pp. 180.

Colombo Arrigo. Rapporto sull’università italiana. M ilano, Comunità, 1962 ,
pp. 160.

Colombo Arrigo. Università e rivoluzione. M anduria, Lacaita, 1970 , pp. 143.
Colonnetti Gustavo. Si può salvare l ’università italiana? M ilano, Comunità, 

1961 , pp. 154.
Comitato cattolico docenti universitari. L ’università oggi. A tti del 

Convegno di studio tenutosi a Rom a il 22-23  maggio 1965 . Bologna, 
I l  M ulino, 1965 , pp. 2 7 2 .

Consiglio nazionale economia e  lavoro (Cnel). Rapporto sugli aspetti
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sociali ed economici della situazione universitaria italiana. Milano. F . An
geli, 1 971 , pp. 371 .

Contestazione nelle università e alternativa politica . « Relazioni 
sociali », 1968-3/4, pp. 267-280 .

Coppola d’Anna P ignatelli Paola. L ’università in espansione. Orientam enti 
dell’edilizia universitaria. M ilano, Etas Kompass, 1969 , pp. 316.

Cr espi Franco. Universitari oggi. Indagine sugli atteggiamenti politici e so
ciali di studenti universitari. Rom a, Armando, 1974 , pp. 110.

De G iacinto Sergio. L ’educazione intellettuale universitaria. Brescia, La 
Scuola, 1962 , pp. 279 .

Evangelisti Giovanni. La sociologia nell’università italiana. « Quaderni di 
sociologia », 1960-36 , pp. 127-138 .

Federazione universitaria cattolica italiana. Società industriale, pro
fessioni e università. A tti del X X X V III. Congresso nazionale, Firenze, 
31 agosto-4 settembre 1965. Rom a, Nazionale, 1966 , pp. 96.

Froio Felice. Università: mafia e potere. Storia incredibile di una riforma. 
Firenze, La Nuova Italia, 1 973 , pp. 184.

Gori Um berto. L ’università e la Comunità europea. Padova, Cedam, 1964 ,
pp. 88.

I lluminati Gabriello - Sylos Labini Paolo. Proposte per la riforma uni
versitaria. M ilano, Comunità, 1970 , pp. 165.

I nsegnamento (L ’) della sociologia nell’università italiana. A tti del 
Convegno di studio su scienze sociali, riform a universitaria e società ita
liana. M ilano, Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale, 1 967 ,
pp. 100.

I snardi Parente Margherita. Movimento studentesco e cultura universi
taria. « I l  Ponte », 1968-4 , pp. 501-505 .

Fa vati Guido, Agitazioni universitarie e stato di diritto. « I l  Ponte »,
1968-5 , pp. 645-650 .

Ferrari Bernardino. La soppressione della facoltà di teologia nelle uni
versità di stato in Italia. Brescia, M orcelliana, 1968 , pp. 238 .

Laurea e occupazione. Inchiesta nazionale sui problemi dell’università 
italiana nei riflessi del mercato del lavoro e dell’economia, a cura del 
Centro di analisi di opinione pubblica e di mercato. M ilano, F . Angeli, 
1 960 , pp. 153. («  Inchiesta Shell », 2).

Lauree a più liv elli. I l  problema della differenziazione del titolo acca
demico in Italia. Genova, 1 964 , pp. 66 . («  Inchiesta Shell », 5 )

Lombardo Radice Lucio - Palomba Carlo. Le università nel Mezzogiorno. 
«C ronache m eridionali», 1961-2 , pp. 27 -33 .

Martinoli Gino. L ’università com e impresa. Firenze, La Nuova Italia , 
1967 , pp. 208 .
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Martinoli Gino. L ’università nello sviluppo economico italiano. M ilano, 
G iuffrè, 1962 , pp. 62 .

Martinotti Guido. G li studenti universitari. Profilo sociologico, Padova, 
M arsilio, 1 969 , pp. 2 5 1 .

Me l is  Antonio. Crisi dell’università e ruolo politico del movimento stu
dentesco. Napoli, Guida, 1970 , pp. 48 .

Meo Zilio  Giovanni. Una nuova associazione di docenti universitari. Cro
naca e documenti (A ll. documento programmatico sulla situazione del
l ’università italiana). « I l  Ponte », 1968 -5 , pp. 665 -669 .

Ne l l ’università con un progetto. L ’esperienza di una comunità di stu
denti di medicina. M ilano, Comunione e liberazione, 1 9 7 2 , pp. 140.

Onorati Aldo. Università undicesima bolgia. Roma, Armando, 1 973 , 
pp. 133.

Paniccia Um berto. M iti e silenzi del d ibattito sull’università. « I l  M u
lino », 1970-210 , pp. 113-132.

Pellizzi Camillo. Tardi e male. « Rassegna italiana di sociologia », 1966-4 , 
pp. 513 -521 .

Pennati Eugenio. Selezione e riuscita sociale. L ’inserimento sociale degli 
ex-allievi dei collegi universitari. M ilano, G iuffrè, 1 9 6 4 , pp. 265 .

P iani di studio. Un’esperienza al magistero di T orino. A cura di 
G . Quazza. Firenze, La Nuova Italia , 1 9 7 0 , pp. 200 .

R iforma (La) degli studi medici in I talia . « Censis », 1974-203, 
pp. 507-517.

Ro ssi Pietro. La sociologia in Italia. Strutture universitarie e organiz
zazione della ricerca. « Quaderni di sociologia », 1973-2 , pp. 125-143.

Ruggiero Giovanni. Antagonismo tra ospedali e università. « I l  Mulino », 
1963-8 , pp. 732 -745 .

Santoni Rugiu Antonio. Gruppi e didattica universitaria. Firenze, La 
Nuova Italia , 1973 , pp. 118.

Santoni Rugiu Antonio. Università: urgenza, emergenza, decadenza. « Il 
Ponte », 1973-10 , pp. 1332-1339 .

Sensini Alberto. I l  professore d’università. Firenze, Vallecchi, 1 963 , pp.
201.

Spini Giorgio. La « condizione operaia » del professore universitario.
« I l  Ponte », 1968-5 , pp. 657 -6 6 4 .

Spini Giorgio. La riforma universitaria sul filo del rasoio. Con osserva
zioni integrative di Tristano Codignola. « I l  P o n te » , 1971-5/6, pp. 
666 -676 .

Studi su ll ’università italiana, voi. I :  La popolazione universitaria. 
Bologna, I l  M ulino, 1960 , pp. V I I ,  223 .

Studi su ll ’università italiana, voi. I I :  La facoltà umanistica. Bolo
gna, I l  M ulino, 1 967 , pp. 2 8 3 .

109



Studi su ll ’università italiana, voi. I l i :  Le facoltà scientifiche. Bolo
gna, I l  M ulino, 1964 , pp. V i l i ,  431 .

Studi su ll ’università italiana, voi. I V : Finanziam ento e spese del
l ’università. Bologna, Il M ulino, 1963 , pp. 2 67 .

Studi su ll ’università italiana, voi. V : Una politica per l ’università. 
A tti del Convegno di Bologna del 2-4 aprile 1960. Bologna, I l  M ulino, 
1961 , pp, V I I ,  4 57 .

Sylos Labini Paolo. Risalire ad Adamo. « I l  Ponte », 1968-5 , pp. 651-656 .
T occhetti Luigi. Le università nel Mezzogiorno. « Cronache meridionali », 

1961-4 , pp. 46-50 .
T reves Renato. La sociologia nelle università italiane. « Quaderni di so

ciologia », 1960-37 , pp. 173-180 .
Università (L ’ ) degli anni ’60. « I l  nuovo osservatore », 1962-9 , pp. 

788-830 .
Università di oggi e società di domani. Bari, Laterza, 1969 , pp. X I I , 

394.
Università (L ’) in trasformazione. M ilano, Comunità, 1964 , pp. 232 .
Università : l ’ipo tesi rivoluzionaria. Documenti delle lotte studente

sche a Trento, Torino, Napoli, Pisa, M ilano, Roma. Padova, M arsilio, 
1968 , pp. 255.

Università (L ’ ) oggi. Atti del Convegno di studio tenutosi a Roma, 22-23 
maggio 1965. Bologna, I l  M ulino, 1965 , pp. 272 .

Università sotto inchiesta. Libro bianco a cura dell’Afdu. Associa
zione fiorentina docenti universitari. Firenze, Cultura editrice, 1969 , 
pp. 111.

Urbani Giuliano. Politica e universitari. Firenze, Sansoni, 1966 pp. 281 .
V iale Guido. Contro l ’università. « Quaderni piacentini » , 1968-33 , pp. 2-28.
V it i Vincenzo. L ’Università lucana. « I l M ulino », 1969 -12 , pp. 1235-1238 .
V ito Francesco. Università e società. M ilano, V ita e pensiero, 1 970 , pp. 

245.

V - 6c. Ricerca scientifica

Arnaudi Carlo. La politica italiana della ricerca scientifica. « Nord e Sud »,
1967-2 , pp. 70-75.

Berlinguer Giovanni. Politica della scienza. Roma, E d . Riuniti, 1970 , 
pp. 254.

Centro studi e investimenti sociali (Ce n s is ). La politica della ricerca 
scientifica in Italia nel quinquennio 1965-1969 . ( I .  Organizzazione di una 
infrastruttura della ricerca scientifica. I I .  La ricerca in funzione degli
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obiettivi di sviluppo economico. I I I .  Organizzazione della politica della 
ricerca scientifica. Roma, Censis, 1964.

Centro studi e investimenti sociali. (Ce n s is ). Studio sulle possibilità 
di avviare un inventario delle attività di ricerca scientifica nazionali. 
Roma, Censis, 1969 , pp. 44 .

De  F alco Antonio. Scienza e tecnologia in Italia. Padova, M arsilio, 1968, 
pp. 108.

D inelli D ino. Introduzione alla ricerca industriale. M ilano, Etas Kompass, 
1967 , pp. 180.

F inocchiaro Beniamino. Ricerca: anni 70 . B ari, Dedalo libri, 1974 , pp. 176.
Forte Francesco. Istitu ti di ricerca e regioni industrializzate. « Tem pi mo

derni », 1962-11 , pp. 108-111 .
G igli Carlo. Inchiesta sulla ricerca scientifica. Rom a, O pere nuove, 1 961 , 

PP- 71.
Lauriola Luca. Ricerca scientifica e sviluppo economico. « Civitas », 1963-9 , 

pp. 49-62 .
Matteucci Nicola. La nuova legge per lo sviluppo della ricerca scientifica. 

« I l  Mulino », 1963-3 , pp. 246 -253 .
Ruffolo Giorgio. Ricerca scientifica e programmazione economica. Rom a, 

Centro di studi e piani econom ici, 1967 , pp. 27 .
Silv estri Luigi. Prospettive sulla ricerca scientifica. « Mondo operaio », 

1963-10 , pp. 19-24.
Società italiana di fisic a . La scienza nella società capitalistica. Bari, 

D e D onato, 1 971 , pp. 184.
Zorzoli Giovan Battista. La ricerca scientifica in Italia. M ilano, F. Angeli, 

1970 , pp. 152.

V - 6 d. Formazione professionale

Bauer Riccardo. L ’istruzione professionale quale elemento della libertà del 
lavoratore. « Critica sociale », 1962 -24 , pp. 615 -617 .

Carboni M arino - Valentini Alberto. Movimento operaio, Enaip, e 
formazione professionale. « Quaderni di azione sociale », 1970-3 , pp. 
419-436 .

Cardinali Sandro - Fanelli Nedo - Miegge M ario. Istruzione tecnica, sboc
chi professionali e stabilizzazione sociale. Le contraddizioni dello sviluppo 
socio-economico delle Marche attraverso un’inchiesta sui diplomati del- 
l ’It i . (Istitu to  tecnico industriale) di Urbino. « Inchiesta », 1972-6 , pp. 
39-48.
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Casini Tommaso. Orientamenti per una riforma dell’istruzione professionale 
Bologna, Cappelli, 1962 , pp. 2 90 .

Cassin is Um berto. Formazione professionale ed emigrazione nel Mezzo
giorno. « Formazione e lavoro », 1963-2 , pp. 40-46.

Centro studi e investimenti sociali (Ce n s is ). Educazione permanente 
e formazione sul lavoro. Rom a, Censis, 1 9 67 , pp. 88 . (C iclostilato)

Centro studi e investimenti sociali (Ce n s is ). Evoluzione e prospettive 
del sistema di formazione professionale in Italia. Rom a, Censis, 1966 , 
pp. 57 .

Centro studi e investimenti sociali (Ce n s is ). Problem i di formazione 
professionale; analisi e indicazioni programmatiche. Rom a, Censis, 1969 , 
pp. 105.

Corbetta Piergiorgio. Istruzione tecnica e m ercato di lavoro. « Inchiesta », 
1973-11 , pp. 45-63.

Educazione e divisione del lavoro. A cura di Aldo V isalberghi, con 
la collaborazione di Luigi Borelli, M aria Caprioli, Maria Corda Co
sta ... Firenze, La Nuova Ita lia , 1973 , pp. 238 .

Farias Giuseppe. Prospettive nel campo dell’istruzione e della formazione 
professionale. « I l  Mulino », 1971-214 , pp. 235 -244 .

Formazione (L a) professionale in I talia. Bologna, I l  M ulino, 1972 , 
pp. 4 91 . 2 voli.

I nsegnante (L ’) della formazione professionale. «Form azione e la
v o ro » , 1972--54, pp. 82.

I ntervento culturale e professionale di base . « Formazione e la
voro », 1971-49, pp. 105.

I stituto  nazionale per l ’addestramento ed il  perfezionamento dei 
lavoratori dell’industria ( Inapli). I problemi attuali della forma
zione professionale. Atti del Convegno di studio promosso dall’Inapli 
e dal Censis, Roma, 18-19 novembre, 1966. Rom a, Inapli, 1967 ,
pp. 261 .

I struzione (L ’) professionale in Campania. Napoli, G iannini, 1971 ,
pp. 2 16 .

Legislazione (La) regionale in materia di formazione professionale. 
« Censis », 1974-206 , pp. 709 -724 .

Potere economico e formazione professionale. « Formazione e lavo
ro », 1966-22, pp. V I , 66.

Punto ( I I )  sulla formazione professionale. « Formazione e lavoro »,
1968 -32 , pp. 156.

Ufficio  programmazione della regione E m ilia-Romagna. Formazione 
professionale e cultura. Linee di riforma e d’intervento. Bologna, 1972 , 
pp. 43.
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V - 7 a. Sanità

Ambiente di lavoro e riforma sanitaria. « Quaderni di rassegna sin
dacale » (Numero monografico), 1971-28 , pp. 170.

Amministrazione ( L ’ ) sanitaria italiana. Em poli, Caparrini, 1 961 , 
pp. 315.

Attività  (IT ) delle regioni in campo sanitario. « Censis » , 1973-183 , 
pp. 266 -275 .

Berlinguer Giovanni. Dalla tutela della m alattia alla tutela della salute. 
« Rivista italiana di scienze sociali », 1970-1 , pp. 3-16.

Berlinguer Giovanni. I l  ruolo delle forze sindacali e politiche nella for
mazione della coscienza sanitaria. « L ’educazione sanitaria », 1972-4 , 
pp. 531 -556 .

Berlinguer Giovanni. La salute nelle fabbriche. Bari, D e D onato, 1972, 
pp. 136.

Berlinguer Giovanni. La sanità pubblica nella programmazione economica 
(1 9 6 4 -1 9 7 8 ). Rom a, Leonardo edizioni scientifiche, 1 9 6 4 , pp. 176.

Berlinguer Giovanni, Le conseguenze sociali della salute operaia sacrificata 
al profitto. « L a  critica sociologica», 1971 -1 9 , pp. 79 -87 .

Berlinguer Giovanni - Delogu Severino. La medicina è malata. B ari, La- 
terza, 1 9 5 9 , pp. 274 .

Berlinguer Giovanni - Terranova Ferdinando. La strage degli innocenti. 
Indagine sulla m ortalità infantile in Italia . Firenze, La Nuova Italia , 
1 972 , pp. 216 .

B r u n i  Giancarlo. U n  piano sanitario per la Lombardia. M ilano, Etas Kom- 
pass, 1 969 , pp. 554 .

Caglio Massimo. Medicina e profitto. Tesi di discussione per operai, stu
denti e tecnici. M ilano, Sapere, 1973 , pp. 189 .

Centro di coordinamento campano. Contro l ’uso capitalistico del colera. 
« Inchiesta », 1973 -11 , pp. 3 -13 .

Centro italiano per  la ricerca sanitaria e sociale (Ci r s s ) P er una 
moderna politica sanitaria. La programmazione sanitaria nello sviluppo 
economico dei prossimi quindici anni: 1965 -1 9 7 9 . Rom a, Cirss, 1964 , 
pp. 2 40 .

Centro studi e investimenti sociali (Ce n s is ). Linee di viluppo dei 
servizi sanitari in Sicilia. Rom a, Censis, 1 9 6 6 , pp. 60 .

D ’A g a t a  Carmelo. Caratteristiche differenziali della mortalità infantile nei 
comuni italiani. Torino, Giappichelli, 1 968 , pp. 27 .

D ’Andrea Franco - Faggionato G ino - Masiero A ttilio. Operai-contadini, 
medicina del lavoro e coscienza di classe. « Inchiesta », 1974-13 , pp. 9-18.
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Delogu Severino. Sanità pubblica, sicurezza sociale e programmazione eco
nomica. Torino, Einaudi, 1 967 , pp. 156.

Delogu Severino - Angeletti Rolando. Individuazione e struttura dei ser
vizi sanitari. « Rivista italiana di sicurezza sociale », 1970-1 , pp. 17-44.

Del Rosso Bruno. L e cose di cui si parla: l ’unità sanitaria locale. « Assi
stenza d’o g g i» , 1970-2 , pp. 78-81.

E sposito  Gennaro. Anche il colera. G li untori di Napoli. M ilano, Feltri
nelli, 1973 , pp. 2 35 .

I stituto  superiore di sanità. Collettivo. La salute e il potere in Italia. 
B ari, D e Donato, 1971 , pp. 376 .

L iv o l s i Marino. Atteggiamento degli italiani verso le malattie e i problemi 
dell’assistenza sanitaria. « Ricerche demoscopiche », 1971-6 , pp. 1-46.

Martinelli Franco. Condizioni di lavoro e di salute e conoscenza sui pro
blem i della salute dei lavoratori italiani. G li edili nei cantieri di Roma. 
Rom a, Istituto italiano di medicina sociale, 1973 , pp. 93 .

Martinelli Franco. Condizioni di lavoro e di salute e conoscenza sui pro
blemi della salute dei lavoratori italiani. I  metalmeccanici dell’Italsider 
di Taranto. Roma, Istituto di medicina sociale, 1973 , pp. 120.

Ne l l ’università con un progetto. L ’esperienza di una comunità di stu
denti di medicina. Milano, Comunione e liberazione, 1972 , pp. 140.

Oddone Ivar. La difesa della salute dalle fabbriche al territorio « Inchiesta »,
1972-8 , pp. 22-34 .

R iforma (L a) sanitaria. A cura di Giovanni Berlinguer. Rom a, Ed. 
R iuniti, 1974, pp. 183.

R istrutturazione (L a ) sanitaria a livello  locale. « Censis » , 1974- 
2 0 3 , pp. 536-549 .

Rosaia Lucio. I l  bisturi di Stato. Roma, Ed. della V oce, 1971, pp. 157.
Rosaia Lucio - Zacutti Alberto. Non sparate agli uccellini. M ilano, Riz

zoli, 1973 , pp. 190.
Saccomani Romolo. M ortalità infantile e responsabilità sociale. M ilano, Co

munità, 1962, pp. 152.
Salute (L a ) dei bambini in una borgata di Roma. « Critica marxista »,

1970-4 , pp. 197-219.
Santoro Vincenzo. La mortalità infantile in campagna e nella città di Na

poli. « Difesa sociale », 1 970 , pp. 169-228.
Se ppil l i Alessandro. Tavola rotonda sulle unità sanitarie locali. « Notiziario 

delPamministrazione san itaria», 1969-11/ 12 , pp. 9-16.
Se ppil l i Alessandro - Mori Maurizio - Modolo Maria Antonia. Significato 

di una riforma. Motivazioni e finalità del progetto di riforma sanitaria. 
Rom a, Ed. I l  pensiero scientifico, 1972 , pp. 210 .

T ibaldi E ttore. L ’epidemia di Stato. M ilano, I l  Form ichiere, 1973, pp. 78.
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V - 7b. Ospedali

Angeletti Rolando. I l  fabbisogno ospedaliero in Italia alla luce delle re
centi statistiche. « Rivista di sicurezza sociale », 1963-1 , pp. 36-64.

Bruni Gian Carlo. I servizi sanitari extra ospedalieri. Ricerca eseguita per 
il Centro studi del M inistero della Sanità. Rom a, Cirss. Centro italiano 
per la ricerca sanitaria e sociale, 1 973 , pp. 3 20 .

Cappelli Antonio ed altri. Elem enti di metodologia della programmazione 
ospedaliera. Rom a, Fiaro. Federazione italiana associazioni regionali 
ospedaliere. 1970 , pp. 212 .

Delogu Severino. I l  « Piano bianco » e i problemi dell’organizzazione ospe
daliera in Italia. « I l  M ulino, 1963-2 , pp. 130-144 .

De  Maria Beniamino. Crisi dell’ospedale in Italia . « V ita  e pensiero », 
1963-1 , pp. 19-24.

Mantovani Cesare. Sociologia dell’ospedale. « Prospettive di efficienza », 
1968-5 , pp. 5-12.

Sorgi Tom maso. Per un Piano bianco. (Relazione al bilancio della Sanità 
1 9 6 1 -1962 ). Rom a, Colombo, 1 962 , pp. 78 .

T imio M ario. La tratta dei malati. Rom a, Armando, 1973 , pp. 172.
V ianello M ino. La struttura sociale dei servizi inferm ieristici negli ospedali 

generali. Roma, Bulzoni, 1968 , pp. 203.

V - 7 c. Istituzioni psichiatriche e psichiatria

Associazione per la lotta contro le malattie mentali. Contro la fab
brica della follia. « Inchiesta », 1972-6 , pp. 57-63 .

Associazione per la lotta contro le malattie mentali. Sezione auto
noma di Torino. La fabbrica della follia. Relazione sul manicomio di 
Torino. (Documentazione raccolta dalla Commissione di tutela dei diritti 
dei ricoverati negli O O .P P . di Torino). Torino , Einaudi, 1 9 71 , pp. 163.

Associazione per la lotta contro le malattie mentali. Sezione au
tonoma di Torino. Una falsa alternativa alla fabbrica della follia. Torino, 
Einaudi, 1973 , pp. 74 .

Basaglia Franco - Basaglia Ongaro Franca. La maggioranza deviante. 
L ’ideologia del controllo sociale totale. Torino , Einaudi, 1 9 71 , pp. 183.

Berlinguer Giovanni. Psichiatria e potere. Rom a, Ed. R iuniti, 1 969 , pp. 
164.

Cavallo Franco. L otta contro gli ospedali psichiatrici. « Quaderni piacen
tini » , 1969 -37 , pp. 94 -100 .

Che cos’è la psichiatria? Discussioni e saggi sulla realtà istituzionale.
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A cura di Franco B a s a g l ia . Parma, Amministrazione provinciale di 
Parm a, Step, 1 967 , pp. 288 .

Conti Tullio - Fava Sergio. Tecnica e potere nell’ospedale psichiatrico. « La 
critica sociologica », 1972-23 , pp. 213 -217 .

Cotti Edelweiss - V igevani Roberto. Contro la psichiatria. Firenze, La 
Nuova Italia, 1 970 , pp. 197.

Devoto Andrea. Problem i dell’organizzazione manicomiale: dalla custodia 
al recupero sociale. « Rivista di psicologia sociale », 1966-3 , pp. 265 -293 .
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vegno organizzato dall’Istiss. Istitu to  per gli studi di servizio sociale. 
Roma, 16-18 maggio 1973 . Rom a, Istiss, 1 973 , pp. 280 .

124



P u s ic  Eugen. Aspetti innovativi nella amministrazione dei servizi sociali. 
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matt: un esempio da imitare. «O rientam en ti pedagogici», 1972-110 , 
pp. 386 -3 9 8 .

125



Comitato unitario handicappati. Handicappati non solo si nasce ma si 
diventa. Libro bianco a cura del Gruppo di Rosanna Benzi. Genova, 
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Romagnoli Augusto. Ragazzi ciechi, Roma, Armando, 1 9 7 4 , pp. 218 .
Scalfari Vincenzo - Zir illi Maria. Bambini handicappati a scuola con gli 

altri. « Inchiesta », 1974-13, pp. 61-68 .
Selleri Gianni. Documento programmatico del Comitato nazionale per gli 
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pressione. M ilano, Feltrinelli, 1 9 7 2 , pp. 320 .

129



'

■ ■

■



V I. Cultura di massa e intervento culturale

VI - 1. Comunicazione e società
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E c o  Um berto. Appunti per una semiologia delle comunicazioni visive. M i
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VI - 2. Informazione
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Descrizione e critica dell’utopia tecnocratica. V oi. I :  Razionalità, sistemi 
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zione Adriano O livetti. Centro studi. « Studi e ricerche di scienze so
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