
Amirante A., Borghini A. De Bernardi M.L., Giannotti I., Martini V., Rappresentazio-
ni e mappe del simbolico immaginario: Minucciano in Garfagnana a cura di Bertolini
U., Centro di documentazione della tradizione orale di Piazza al Serchio, Comunità
Montana della Garfagnana, Banca dell’Identità e della Memoria, Castelnuovo Garfa-
gnana, 2008.

Presidente della Comunità Montana, Sindaco di Minucciano, Presentazione; U.
Bertolini, Introduzione; A. Borghini, Le mappe del simbolico-immaginario fra località
esistenziale e globalità predicativa. Il luogo-icona: specifica deittica e funzione deitti-
ca, specificità locale e funzione locale; A. Amirante, Considerazioni peirceane. Il sim-
bolico immaginario nel territorio comunale di Minucciano; U. Bertolini, Avvertenza;
Agliano, Albiano, Antognano e Corubbio, Castagnola, Gorfigliano, Gramolazzo, Me-
tra, Minucciano, Pieve San Lorenzo, Pugliano, Sermezzana, Verrucolette; M.L. De
Bernardi, Mappe dell’immaginario.

Baviello D., I commercianti e i primi anni della repubblica (1946-1951), FrancoAnge-
li, Milano, 2008.

M.G. Rossi, Prefazione; Introduzione; 1. Il sistema distributivo italiano; 2. La
riorganizzazione della categoria; 3. Funzione economica e relazioni sociali dei com-
mercianti italiani; 4. Valori sociali e politici del ceto commerciale; 5. I rapporti con i
partiti e con le nuove istituzioni repubblicane; 6. La Confcommercio e la politica eco-
nomica nei primi anni del dopoguerra; Conclusioni.

Beguinot C., Genetica e destino di un percorso. Città cablata. Carta di Megaride ’94.
Città europea interetnica, Giannini ed., Napoli, 2008.
Beguinot C. (a cura di), La città... la crisi, le ragioni, i rimedi, Tomo Sesto, vol. XXX,
Collana “Studi Urbanistici” Fondazione Aldo Della Rocca, Giannini ed., Napoli, 2009.

La città... la crisi, le ragioni, i rimedi. Cap. O. La città (del XXI Secolo), la crisi
(crescente), le agioni (alcune), i rimesi (possibili). C. Beguinot, “Spinte e spunti” per la
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città del XXI secolo; G. Esposito De Vita, Il binomio urbs-civitas e la crisi urbana. Cap.
1. La città e la “persona”. G. Limone, Città tra identità e sostenibilità; A. Greco, Sulla
città contemporanea; P.G. Berbenni, Città interculturale e “fattore R”; Cap. 2. C. Be-
guinot, La città delle “diversità”. Cap. 3. M. Clemente, G. Esposito De Vita, La città
tra “globale e locale”. Cap. 4. La città e le sue regole: F. Regales, Città storica, com-
plessità e futuro; V. Scotti, Città e politica; G. Imbesi, Città e immaginari turistici; G.
Sartorio, Città, tecnologia, sostenibilità; A. Poletti, Città, risorse, governo; G. Giannini,
Città da costruire, abitare, ripensare, G. Quattrone, Pleasantville: città incubatore di
mondi fittizi e simulacri; F. Montanari, Città cablata e Second life. Grande idea e sottile
ossimoro; F. Barbera, “Città Esagonale”: raffronto fra modelli diversi. Cap. 5. La città
e i suoi “valori”: C. Beguinot, Regole, principi, massime per la città interetnica; B. Pu-
trella, Spunti e spinte per salvare la città o per la città interetnica salvifica; G. Esposito
De Vita, Quale speranza per i valori della città? M. Clemente, Scienza e fede per la
città interetnica; F. Alessandria, Immigrazione e nuovi valori urbani; F. Maceri, Città e
formazione. Cap. 6. La città e i “suoi” strumenti: C. Beguinot, Strumenti e competenze
per la città; F. Forte, La città tra “particolare” ed “universale”; C. Quartarone, Re-
sponsabilità del piano nei confronti della città; G. Imbesi, Torre di Babele ed altre me-
tafore; B. Petrella, Urbanistica tra norme, tecniche, cultura; G. Sartorio, Pianificazione
urbanistica in Lombardia; G. Padovano, Per “l’amministrazione” del territorio; A. Po-
letti, Normativa urbanistica nella prospettiva dell’integrazione; M. Clemente, Cassetta
degli attrezzi per l’intervento urbanistico; S. Mattia, A. Pandolfi, Città e analisi multi-
criteria. Cap. 7. La città di “Giancarlo e di alcuni amici della Fondazione”: Riflessioni
di G. Nuti, M. Venturini, M. Bonnnes, V. Cabianca, G. Vigliano... da preziose corri-
spondenze epistolari. Cap. 8. C. Beguinot, “Decalogo” per la città del XXI secolo.

Bernardi B., Uomo cultura società. Introduzione agli studi demo-etno-antropologici,
FrancoAngeli, Milano, 2009.

Prefazione alla 14° edizione; 1. Natura e cultura; 2. I fattori della cultura; 3. La
dinamica culturale; 4. Il metodo e la ricerca; 5. Periodo I – Il problema delle origini;
6. Periodo II- Il problema della funzione e struttura; 7. L’antropologia della cultura in
Italia; 8. La parentela; 9. L’ordinamento politico; 10. L’etnema economico; 11. L’et-
nema religioso-magico; Bibliografia.

Berti F., Capinera C., Nasi L., Capitale sociale e capitale territoriale. Tracce di soste-
nibilità in Marocco, FrancoAngeli, Milano, 2009.

Introduzione. 1. La sostenibilità come nuovo paradigma dello sviluppo; 2. Il Ma-
rocco, l’occidente del mondo arabo; 3. Lo sviluppo di genere in Marocco; 4. Le fore-
ste dell’arganier: un caso di sostenibilità territoriale; 5. Capitale sociale e argan: at-
tori, relazioni e prospettive; 6. Le cooperative femminili per l’estrazione dell’olio di
argan; Conclusioni: l’argan, vittima della sua fama?

Bezzi. M., Marinaro R., Carsico F., Nanni W., Vecchiato T. (a cura di), Rassegnarsi
alla povertà? Rapporto 2007 su povertà ed esclusione sociale in Italia, Il Mulino, Bo-
logna, 2007.

V. Nozza, G. Pasini, Presentazione; D. Rosati, Introduzione. Un percorso irrazio-

158



nale: la povertà in Italia è stata sempre aggirata e mai affrontata direttamente. Parte
prima: Per un piano di lotta alla povertà: 1. T. Vecchiato, Per un piano di lotta alla po-
vertà: risorse, bisogni, ipotesi e proposte. Parte seconda: esperienze di lotta alla po-
vertà: 2. E. Innocenti, Gli interventi legislativi regionali per il contrasto alla povertà; 3.
C. Canali, Povertà ed esclusione sociale in Italia attraverso l’analisi di quattro casi di
studio: il livello locale, provinciale e regionale; 4. N. De Capite, Progettazione e pras-
si operative di contrasto alla povertà nell’esperienza di alcune Caritas diocesane. Par-
te terza: dimensioni quantitative e qualitative della povertà: 5. M. Bezze, I volti ufficia-
li della povertà; 6. R. Marinaro, Persone in difficoltà ed interventi: i dati dei Centri di
ascolto della Rete Caritas; 7. W. Nanni, Fuori dal labirinto. Dalle storie di vita degli
ex utenti Caritas, i percorsi di uscita dalle situazioni «acute» di povertà.

Bonomi A., Milano ai tempi delle moltitudini, Mondadori, Milano, 2008.

C. Sangalli, Prefazione. Introduzione: La città corpo tra nuda vita e vita nuda. 1.
Neoborghesia dei flussi; 2. La vetrinizzazione della bottega; 3. La città invisibile; 4. I
capitalisti personali della creatività al lavoro; 5. Il melting pot postfordista; Note. Bi-
bliografia.

Bonomo B., Il quartiere delle Valli. Costruire Roma nel secondo dopoguerra, Fran-
coAngeli, Milano, 2007.

1. Un quartiere del secondo dopoguerra; 2. Lo sviluppo urbano di Roma, 1945-
1975; 3. La Società generale immobiliare; 4. Dalla campagna dei Prati Fiscali al
quartiere delle Valli; 5. Il quartiere delle Valli: dinamiche demografihe e sociali, in-
frastrutture e servizi; 6. Vita quotidiana, socialità e identità di quartiere; 7. Il prone
delle Valli: dai progetti di edificazione al parco pubblico; 8. E infine.....

Barelli G. (a cura di), Capitali del Nord-Ovest. La politica economica delle città ita-
liane, FrancoAngeli, Milano, 2007.

G. Barelli, S. Ballarin, S. Baraggioli, F. Ferrari, Introduzione; G. Barelli, La politi-
ca economica urbana: questioni di immaginazione; S. Ballarin, Milano, tentativi scon-
nessi di ricomposizione urbana; F. Ferrari, Genova, città di camerieri?; S. Baraggioli,
Torino: trasformazioni in cerca di interpreti. Gli autori.

Boucquet D., Rome ville technique (1870-1925), Une modernisation coflictuelle de l’e-
space urbain, École française de Rome, Roma, 2007.

Avant-propos; Introduction; 1. Rome capitale e le Risorgimento italien; 2. La muni-
cipalité romaine entre Ancien régime et Unité: les fondaments du pouvoir locale; 3. Élé-
ments d’une histoire politique de la mairie et de ses rapports avec l’État entre 1870 et
1925; 4. Ajustements territoriaux et institutionels autour du Tibre en 1870-1871: une
micro-histoire de la décision; 5. Les débats du milieu de années 1870 sur le détourne-
ment du cours du Tibre: une volonté garibaldienne de marquer l’espace urbain de la ca-
pitale; 6. Conflits et médiations dans les rapports entre État et municipalité: appels
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d’offres pour les travaux du Tibre et décision pour les collecteurs de égouts; 7. La dé-
fense du territoire capitolin, ou comment les égouts de la capitale sont restés munici-
paux; 8. La technique urbaine au service de la mauvaise foi institutionelle: conflits aux
portes de la ville; 9. Pourquoi transformer l’Agro Romano? Projets en jachère pour la
campagne romaine; 10. Lecture institutionelle de l’urbanisme et interprétation spatiale
du gouvernement urbain: la planification urbaine à Rome. Conclusion. Bibliographie.

Canella M., Garruccio R. (a cura di), Dove va a finire la fatica. Storie di vita e di lavo-
ro in CMB cooperativa muratori e braccianti di Carpi, Mondadori ed., Milano, 2008.

C. Zini, Prefazione; R. Garruccio, Alzate l’architrave, carpentieri. Testimonianze
per una storia e una comprensione del costruire; M. Canella, La fierezza del mestiere.
La cultura del costruire nelle voci di una cooperativa; Nota al testo. Testimonianze. 1.
Persone; 2. Architettura istituzionale; 3. Routines, tecnologie, competenze e realizza-
zioni; 4. Culture.

Caridi G., Reggio Calabria dal secolo XIV al terremoto del 1908, Falzea ed., Reggio
Calabria, 2008.

Premessa. I. Il lungo tramonto angioino. Reggio città di frontiera e privilegi in suo
favore (1343-1442); II. L’età aragonese. Parentesi feudale e nuove regole per l’ammi-
nistrazione cittadina (‘1443-1497); III. Primo secolo di governo spagnolo. Incursioni
turchesche, crescita della città, acquisto e perdita del capoluogo provinciale (1498-
1598); IV. Dalla congiura di Campanella alla rivolta di Masaniello. Lote interne e in-
tensi rapporti con Messina (1598-1648); V. Autunno spagnolo e breve stagione au-
striaca. Contraccolpi della rivolta di Messina e delle guerre tra Spagna e Austria
(1648-1734); VI. Primo cinquantennio della dinastia borbonica. Timide riforme e gra-
vi calamità naturali (1734-1783); VII. Crisi e declino dei Borbone. Lenta ricostruzione,
riforme francesi, capoluogo provinciale e contributo al Risorgimento (1783-1860);
VIII. I primi decenn del Regno d’Italia. Dall’Unità nazionale al terremoto (1861-1908).

Clark P., European Cities and Towns 400-2000, Oxford University Press, New York,
2009.

1. Introduction; 2. Urban Trends 400-1500; 3. Economy 400-1500; 4. Social Life
400-1500; 5. Culture and Landscape 400-1500; 6. Governance 400-1500; 7. Urban
Trends 1500-1800; 8. Economy 1500-1800; 9. Social Life 1500-1800; 10. Culture and
Landscape 1500-1800; 11. Governance 1500-1800; 12. Urban Trends 1800-2000; 13.
Economy 1800-2000; 14. Social Life 1800-2000; 15. Culture and Landscape 1800-
2000; 16. Governance 1800-2000. 17. Conclusion.

Colucci M., Lavoro in movimento. L’emigrazione italiana in Europa, Donzelli ed.,
Roma, 2008.

Prologo. 1. La ripresa dell’emigrazione italiana in Europa: dimensioni e interpre-
tazioni; 2. La nuova politica migratoria; 3. La macchina organizzativa; 4. La prova
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internazionale: Belgio, Francia, Svizzera, Gran Bretagna, Cecoslovacchia e Germa-
nia Federale. Conclusioni. Stati, migranti e politiche: il laboratorio del dopoguerra.

Comoli V., Roggero Bardelli C. (a cura di), La prigione di Fillindo il Costante. Opera
inedita (1643) di Filippo San Martino d’Agliè, Biblioteca di «Studi Piemontesi», Cen-
tro Studi Piemontesi, Torino, 2005.

V. Comoli, “Delitiae potenti sunt carceres”; C. Roggero Bardelli, Filippo d’Agliè
e l’architettura; La prigione di Fillindo il Costante: La fedeltà; La prigione; Le nove
torri ove albergano le infelicità della prigione; La solitudine; Consolatione di Patien-
za; Consolatione di Costanza; Consolatione di Speranza; Consolatione di Indifferen-
za; Le Cattene di S. Pietro; Per un Regolo Augello; Appendici.

Cornaglia P., Lupo G.M., Poletto S. (a cura di), Paesaggi fluviali e verde urbano. To-
rino e l’Europa fra Ottocento e Novecento, Celid, Torino, 2008.

C. Roggero, Prefazione. Beni ambientali e paesaggio: un profilo di ricerca. 1. Il ver-
de e l’acqua nelle capitali europee: G.M. Lupo, Introduzione; C. Candela, Londra: i
parchi pubblici e la città; P. Cornaglia, Monaco e Berlino: l’Englischer Garten e il Tier-
garten; F. Bagliani, Parigi. Alphand: progettazione e gestione del verde urbano; F. To-
rello, Vienna: il fiume Wien e lo Stadtpark; P. Cornaglia, Budapest: i parchi, il Danubio
e il Várkert Bazár; L.S. Pelissetti, Amsterdam: il “bosco della città”. 2. Torino: i carat-
teri urbani del verde tra Ottocento e Novecento: G.M. Lupo, Il verde urbano e le spon-
de fluviali; F. Bagliani, Parchi e alberate nelle politiche municipali; M. Devecchi, Spe-
cie ornamentali e progettazione del verde pubblico; A. Da Meri, Le Esposizioni al Va-
lentino: il parco e le sponde; S. Paletto, Un giardino zoologico sul Po. 3. Torino: pro-
getto, norma, valorizzazione: F. Bagliani, Progetti in corso; A. Sistri, La normativa per
la tutela del verde pubblico: il caso di Torino; M. Benente, Aree verdi e sponde fluviali:
analisi e definizione di sistemi complessi; M. Devecchi, P. Odone, La manutenzione e la
gestione del verde fluviale. 4. Apparati; B.M. Fracchia, Bibliografia. 5. Un percorso per
immagini: D. Vicario, Il verde fluviale nel tessuto urbano torinese.

Dall’Aglio P.L., Franceschelli C., Malfitano A., Cazzotti O., Parisini R. (a cura di), Lo
scorrere del paesaggio. Il trasformarsi della pianura romagnola dalla preistoria al
’900, Fondazione del Monte, Faenza, 2007.

Varni, Presentazione; P.L. Dall’Aglio, C. Franceschelli, Il paesaggio della pianu-
ra romagnola tra l’età antica e il primo medioevo; O. Cazzotti, I paesaggi della pia-
nura romagnola in età basso-medievale; O. Cazzotti, L’età moderna; R. Parisini, Pae-
saggi, economie e territori della pianura romagnola in età contemporanea; A. Malfi-
tano, Il paesaggio che muta. Immagini e voci delle trasformazioni territoriali nel No-
vecento (1900-1970).

Dansero E., Giaccaria P., Governa F., Lo sviluppo locale al Nord e al Sud. Un con-
fronto internazionale, FrancoAngeli ed., Milano, 2008.

E. Dansero, F. Governa, P. Giaccaria, Lo sviluppo locale al Nord e al Sud: un’intro-
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duzione; 2. C. Scarpocchi, Lo sviluppo locale nelle teorie e nelle pratiche delle organiz-
zazioni internazionali; 3. A. De Luca, C. Salone, Lo sviluppo locale nelle politiche terri-
toriali dell’Unione Europea; F. Governa, Teorie e pratiche di sviluppo locale. Riflessio-
ni e prospettive a partire dall’esperienza italiana; 5. M. Puttilli, M. Santangelo, Il terri-
torio come integratore: le prospettive dello sviluppo locale in Francia; 6. A. Toldo, M.
Santangelo, Le dimensioni dello sviluppo locale in Spagna; 7. R. Dispensa, Il neo-regio-
nalismo nel Regno Unito, tra riforme e sviluppo locale; 8. G. Cotella, La riscoperta del-
la dimensione locale in Europa centro-orientale. Riforma istituzionale, strumenti e atto-
ri nello scenario della transizione; 9. P. Giaccaria, C. Scarpocchi, Lo sviluppo locale in
Egitto; 10. E. Bignante, E. Dansero, Lo sviluppo locale in Senegal tra decentramento,
cooperazione internazionale e dinamismi locali; 11. G. Dematteis, Si può misurare l’au-
tosostenibilità culturale dei sistemi locali territoriali?; 12. E. Dansero, P. Giaccaria, F.
Governa, Una mappa concettuale dei contesti nazionali dello sviluppo locale.

De Seta C., Buccaro A., (a cura di), Iconografia della città in Campania. Le province
di Avellino, Benevento, Caserta, Salerno, Electa, Napoli, 2007.

Introduzione. C. de Seta, L’archivio dell’iconografia storica della Campania e il
primo repertorio sulle province di Avellino, Benevento, Caserta e Salerno. La Campa-
nia e la storia; G. Salasso, Storicità della struttura regionale; G. Muto, Processi di ur-
banizzazione nell’antico regime napoletano: le città ledie della Campania nella prima
età moderna; C. de Seta, Città e territorio regionale: gli squilibri programmati (1950-
1975); La Campania e l’iconografia. G. Brancaccio, L’immagine del territorio da Bion-
do a Galanti. Dalla geografia umanistico-rinascimentale alla ‘ricerca sociologica’ del-
l’Illuminismo; L. Di Mauro, Il paesaggio tra letteratura e pittura, realtà e finzione; A.
Buccaro, Immagini di centri campani e del Mezzogiorno nelle incompiute Città d’Italia
di Cesare Orlandi (1770-1778); G.G. Borrelli, Rassicurare e proteggere: alcuni esempi
di figure sacre e vedute urbane; M. Iaccarino, Ritratti di città: disegni e stampe tra XVI
e XVIII secolo; P.C. Verde, La straformazione del gusto nella veduta di paesaggio tra
Sette e Ottocento; M. Iuliano, Le città campane nella tradizione del touring club Italia-
no; F. Brunetti, La rappresentazione di centri urbani nel Fondo “dépliants turistici’
dell’Archivio storico del Tci (1950-1990); G. Amirante, Iconografia di Aversa dal XV
al XVII secolo; D. Stroffolino, Benevento nella pianta di Saverio Casselli del 1781:
viaggio nella città del Settecento; F. Capano, Caserta nel racconto di Hackert e Lusie-
ri; M.B. Bettazzi, Un’immagine e la sua fortuna: Caiazzo, Georg Braun e Ottavio Mir-
to Frangipani. I luoghi e le immagini; G. Cantabene, Avellino e le raffigurazioni dei
centri del Principato Ultra; R. Parisi, Iconografia di una città pontificia: Benevento in
età moderna e contemporanea; M. Visone, Vedute del Sannio e Furcae Caudinae: la
ricerca del mito nel paesaggio della Valle Caudina; F. Capano, Caserta per immagini:
dall’iconografia alla cartografia di una provincia tra XVIII e XIX secolo; M. Iuliano,
La Terra di Lavoro e la fortuna cartografica di Capua; M. Perone, Salerno in epoca
moderna: la lettura della città attraverso le sue rappresentazioni; R. Carafa, I paesaggi
della Valle del Sarno; G. Amodio, O. Ghiringhelli, Cava de’ Tirreni e la costiera amal-
fitana nell’iconografia urbana tra XVIII e XIX secolo; P.C. Verde, Intorno ai Monti Pi-
centini: immagini dei territori dei fiumi Irno, Sele e Tanagro; M. Iaccarino, Il Cilento
nelle iconografie del Settecento e dell’Ottocento; G. Musto, Un itinerario tra il mito e
l’immagine: Paestum nei percorsi del Grand Tour. Repertorio bibliografico.
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Dominioni M., Lo sfascio dell’impero. Gli italiani in Etiopia 1936-1941, Laterza ed.,
Roma-Bari, 2008.

A. Del Boca, Prefazione; Nota dell’Autore; Prologo. 1. La guerra dei sette mesi;
2. Un impero sconosciuto; 3. L’assetto politico-amministrativo dell’impero; 4. I poteri
coloniali; 5. I primi passi dell’occupazione; 6. La guerra nazionale; 7. La guerra di
occupazione; 8. La guerra coloniale e la controguerriglia; 9. La guerra mondiale; 10.
La resistenza etiopica; 11. Italiani dietro il fronte etiopico; Conclusioni.

Fagiani M.L., Città, cinema, società. Immaginari urbani negli USA e in Italia, Fran-
coAngeli, Milano, 2008.

E. Marra, Introduzione; 1. Immaginari urbani; 2. American Beauty; 3. La città in-
quieta; 4. La città inquietante; 5. La grande occasione; 6. La città minacciata; 7. Ten-
denze; 8. Nord/Sud; 9. Centro/periferia; 10. Paesaggi contemporanei; 11. American
Film Commission; 12. Cineteatro Italia. Bibliografia di riferimento.

Ferrarotti F., Macioti M.I., Periferie da problema a risorsa, Teti s.r.l., Roma, 2009.

F. Albanese, Chi ha paura della periferia?; K.F. Allam, Introduzione; F. Ferrarot-
ti, Osservazioni preliminari sul mondo periferico; M.I. Macioti, Periferie romane tra
memoria e possibili futuri.

Fondazione Aldo Della Rocca (a cura di), La città urbs, civitas... diversitas, Robettino
ed., Soveria Mannelli, 2008.

C. Beguinot, Editoriale: “Spinte e spunti” per la città del XXI secolo; G.  Esposito
De Vita, Urbs o Civitas?. La città e la “persona”: G. Limone, Città tra identità e so-
stenibilità; A. Greco, Sulla città contemporanea; P.G. Berbenni, Città interculturale e
“fattore R”; C. Beguinot, La città delle “diversità”; M. Clemente, G. Esposito De
Vita, La città tra “globale e locale”. La città e le sue regole: F. Regales, Città storica,
complessità e futuro; V. Scotti, Città e politica; G. Imbesi, Città e immaginari turisti-
ci; G. Sartorio, Città, tecnologia, sostenibilità; A. Poletti, Città, risorse, governo; G.
Giannini, Città da costruire, abitare, ripensare, G. Quattrone, Pleasantville: città incu-
batore di mondi fittizi e simulacri; F. Montanari, Città cablata e Second life. Grande
idea e sottile ossimoro; F. Barbera, “Città Esagonale”: raffronto fra modelli diversi.
La città e i suoi “valori”; C. Beguinot, Regole, principi, massime per la città interet-
nica; B. Putrella, Spunti e spinte per salvare la città o per la città interetnica salvifica;
G. Esposito De Vita, Quale speranza per i valori della città? M. Clemente, Scienza e
fede per la città interetnica; F. Alessandria, Immigrazione e nuovi valori urbani; F.
Maceri, Città e formazione. La città e i “suoi” strumenti; C. Beguinot, Strumenti e
competenze per la città; F. Forte, La città tra “particolare” ed “universale”; C. Quar-
tarone, Responsabilità del piano nei confronti della città; G. Imbesi, Torre di Babele
ed altre metafore; B. Petrella, Urbanistica tra norme, tecniche, cultura; G. Sartorio,
Pianificazione urbanistica in Lombardia; G. Padovano, Per “l’amministrazione” del
territorio; A. Poletti, Normativa urbanistica nella prospettiva dell’integrazione; M.
Clemente, Cassetta degli attrezzi per l’intervento urbanistico; S. Mattia, A. Pandolfi,
Città e analisi multicriteria. La città di “Giancarlo e di alcuni amici della Fondazio-
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ne”: Riflessioni di G. Nuti, M. Venturini, M. Bonnnes, V. Cabianca, G. Vigliano... da
preziose corrispondenze epistolari; C. Beguinot, “Decalogo” per la città del XXI se-
colo. Complemento: F. Riva, Paul Ricoeur e la città postmoderna. Condizione urbana,
condizione umana: per una ripresa del personalismo sociale.

Fusco I., Peste, demografia e fiscalità nel regno di Napoli del XVII secolo, FrancoAn-
geli, Milano, 2007.

G. Sabatini, Prefazione; Introduzione; 1. Centro e periferia: un rapporto reso più
sofferto dalla peste; 2. Le cause della diffusione dell’epidemia; 3. La diffusione dell’e-
pidemia sul territorio; 4. Primi rimedi per riguadagnare la “normalità”; 5. La demo-
grafia; 6. La fiscalità negli anni dell’epidemia (1656-1658); 7. La fiscalità dell’epide-
mia (1659-1661); 8. Verso la normalizzazione. I provvedimenti fiscali della capitale e
i problemi finanziari del Regno (1662-1680); 9. Le “ragioni” della fiscalità e il ruolo
del Regno all’interno del sistema spagnolo negli anni dell’epidemia. Conclusioni.
Nota bibliografica.

Gentile E., Fascismo di pietra, Laterza ed., Roma-Bari, 2007.

Prologo. Parole, pietre, miti. 1. Porca Roma; 2. Mussolini antiromano; 3. Nuova
romanità; 4. Il rigeneratore; 5. Roma mussolinea; 6. Sui colli fatali; 7. Duce imperia-
le; 8. La capitale del futuro; 9. I Romani della modernità; 10. Gli italiani non sono
Romani. Epilogo. Quel che resta del mito.

Granata M., Cultura del mercato. La Commissione parlamentare d’inchiesta sulla
concorrenza (1961-1965), Rubbettino ed., Soveria Mannelli, 2007.

Presentazioni istituzionali; G. Amato, Prefazione; Introduzione: Un inedito punto
di vista; 1. Contesto e origini di un’inchiesta; 2. Scienza, monopolio e l’analisi degli
accademici; 3. Mercato, monopolio e la posizione degli industriali; 4. Il peso della po-
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Los Libros de la Estrella, Granada, 2007.
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ma burguesa de una ciudad romántica, 1800-1900; Trasformaciónes urbanas del siglo
XX. La ciudad ordenada por el planeamiento; Fuentes; Apéndices.

Istituto di Studi politici economici e sociali, Napoli. Inseguendo la città futura. Vade-
mecum 2007, Napoli, 2007.

Liuzzi M., Scionti M., Il Casale diventa Città. La costruzione di Fasano tra X e
XIX secolo, Schena ed., Fasano (BR), 2008.

Prefazione. Dalle origini all’anno Mille; Dai normanni ai vicerè di Spagna. Il ca-
sale di Santa Maria de Fajano; Fasano nel Cinquecento e il Cabro del 1675; Fasano

164
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Fasano dell’Ottocento: nuove espansioni e disegno della città; La casa “alla france-
se”: un gioiello d’edilizia popolare. Appendice: Forme e modi per la riqualificazione
del tipo. Bibliografia.

Longhi A. (a cura di), Catasti e territori. L’analisi dei catasti storici per l’interpreta-
zione del paesaggio e per il governo del territorio, Alinea ed., Firenze, 2008.

Introduzione. A. Longhi, Interpretare i catasti storici: quesiti, metodi, esiti. Parte
prima: I contesti disciplinari della ricerca; C. Gauchon, Il catasto di uno stato alpino:
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un atlante delle fonti catastali in territorio sabaudo; C. Bonari, I catasti medievali dei
comuni subalpini; D. Baud, C. Castiglioni, C. Remacle, Il catasto sabaudo antico: re-
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digitale: un caso applicativo in Valle d’Aosta; B. Bianco, A. Bottari, I catasti storici
per l’interpretazione del paesaggio e per il governo del territorio: le analisi e i piani
urbanistici. Parte terza: L’interpretazione territoriale e le applicazioni. L’insediamen-
to. A. Longhi, L’analisi regressiva dei catasti sabaudi e francesi per lo studio dell’in-
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gne Grand Combin; D. Baud, C. Gauchon, A. Legaz, Le cadastre sarde et les limites
communales; C. Castiglioni, L’architettura barocca e il contesto territoriale pinerole-
se. La struttura storica del territorio: A. Farruggia, Analisi interpretative della struttu-
ra storica del territorio. Permanenze di sistemi infrastrutturali e insediamenti sette-
centeschi a Cumiana; N. Bétemps, Le risorse idriche nel catasto napoleonico: il caso
della Comunità montana Grand Combin; D. Baud, A. Legaz, Les communaux de Hau-
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Pasquet, La question des verges dans les cadastres anciens; L. Corsino, A. Farruggia,
S.L. Mantica, Interpretazioni di un paesaggio settecentesco: proprietà e organizzazio-
ne colturale a Cumiana; O. Pasquet, N.Simon-Chautemps, Un vignoble de motaigne
en Tarentaise; F. Bosso, La struttura rurale nel Pinerolese pedemontano: una lettura
dei catasti storici.

Malfitano A., Adorni M., Varni A. (a cura di), Un’autostrada per l’Appennino. La su-
perstrada E7-E45 e il dibattito sulla sua costruzione, Istituto Nazionale della Monta-
gna, Roma, 2006.

A. Ciaschi, Presentazione; A. Varni, Introduzione; 1. Romea o E7? Avvio di una
strada verso l’Appennino; 2. Trasformazioni socio-economiche e contrasti campanili-
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per la viabilità (1956-1961); 4. Dentro la crisi della programmazione (1961-1971); 5.
Dall’ultimo ostacolo al protagonismo regionale (1971-1979); 6. Conclusioni. Biblio-
grafia. Appendice a cura di P. Callegari e M.F. Boemi.

Marchi M., Indagini geo-storiche sulla città in Africa Occidentale, Clueb, Bologna,
2005.

Introduzione; Cap. 1. Il periodo pre-colonale: riscontri archeologici e storici nel
Delta interno del Niger, fino al XIV secolo; Cap. 2. Islam e città storica africana: Tim-
buctù e Djenné; Cap. 3. I primi insediamenti europei: forti e castelli in Costa d’Oro
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luppo di una capitale coloniale: Lomé (Togo) fra XIX e XX secolo; Cap. 7. Dentro la
città africana contemporanea in Togo, Senegal e Burkina Faso; Cap. 8. Donne, città e
modernizzazione. Bibliografia.

Marchi M., Metropoli asiatiche in trasformazione. Seoul, Shanghai, Hanoi, Carocci
ed., Roma, 2008.

Introduzione. 1. Modelli urbani in Asia orientale; 2. Seoul: dal sito geomantico
alla metropoli mutimilionaria; 3. Shanghai: aspetti e tappe della costruzione di una
metropoli internazionaler; 4. Hanoi: aspetti delle mutazioni di una capitale storica,
coloniale e industriale. Bibliografia.

Marchi M., Tonini C. (a cura di), Da Berlino a Samarcanda. Città in transizione, Ca-
rocci ed., Roma, 2009.
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la città in Europa centro-orientale dopo il 1945; 2. P.P. Penzo, Rappresentazione
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Martelli M., Procino M. (a cura di), Enrico Cuccia in Africa orientale italiana
(1936-1937). Carteggio Enrico Cuccia, Alberto D’Agostino, FrancoAngeli, Mila-
no, 2007.
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Moraglio M., Storia delle prime autostrade italiane (1922-1943). Modernizzazione, af-
fari e propaganda, Trauben, Milano, 2007.

Introduzione; 1. Le strade prima delle autostrade; 2. 1922: l’autostrada da Milano
ai laghi prealpini; 3. La mania autostradale nel’Italia degli anni Venti; 4. Il problema
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bliografia.

Napoli G., Teoria e pratica dei capitali urbani. La forma temporale e monetaria della
città, FrancoAngeli, Milano, 2007.
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ziario alla teoria del capitale; 2. Mercati monetari e mercati immobiliari. Parte se-
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Emiliani, Prospettive di metodo e di lavoro per la costruzione d’una politica dei
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Schede.

Parra Saiani P., Gli indicatori sociali, FrancoAngeli, Milano, 2009.
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do (pil); 6. Oltre il pil: l’indice di sviluppo umano; 7. Indicatori di povertà; 8. Il be-
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Peyronel L., Storia e archeologia del commercio nell’Oriente antico, Carocci ed.,
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alla cooperazione; Seconda parte: La maturità d’impresa.
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guages/ London to 1550; F. Bocchi, Gestione delle acque e politica delle infrastruttu-
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da centro commerciale a «passeggiate»; A.-S. Clémençon, L’influence du fleuve sur
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e sviluppo locale: il caso dell’Aïnoma nigeriano.
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