
Arioti E., Canepa L., Ponte R. (a cura di), La Grande Genova 1926-2006. Atti del Con-
vegno di Studi, Genova, 28-30 novembre 2006, Genova, Comune di Genova, Min. per
i Beni e le Attività Culturali, Università degli Studi d Genova, 2008.

T. Sardanelli, E. Arioti, L. Borzani, Un progetto per la città. Le Grandi Città in
Europa e in Italia: un approccio storico; P. Aimo, Amministrazioni locali e grandi
città in Italia: uniformità dell’ordinamento e dimensione territoriale; F. Mazzanti
Pepe, Il caso genovese: continuità e mutamenti nell’amministrazione del Comune
(1849-1926). La Grande Genova: le premesse: F. Balletti, L’annessione dei comuni
suburbani del 1873; M.S. Rollandi, A. Zanini, L’economia nei comuni suburbani e la
formazione della Grande Genova; B. Giontoni, Dal piano Canepa all’unificazione dei
20 comuni tra Voltri e Sant’Ilario; S. Trincali, Vita politica e associativa nei territori
dei comuni suburbani prima dell’annessione. La Grande Genova: la realizzazione del
1926 e le esperienze coeve in Italia; G. Ernesti, La grande città in Italia durante il fa-
scismo; K. Lavagna, Genova; E. Colombo, Milano; G.L. Schiavon, Venezia. La Gran-
de Genova nel lungo periodo. G. Levi, La Grande Genova fra Resistenza e immediato
dopoguerra; P. Arvati, Nascita e sviluppo della città divisa attraverso i numeri della
Grande Genova; A. Gazzola, Fra centro e periferia. I sistemi museali, archivistici e
bibliotecari della Grande Genova; L. Malfatto, Biblioteche civiche a Genova: dai Co-
muni annessi alla Grande Genova; L. Tagliaferro, La memoria del passato. Cento
anni di cultura museale a Genova; E. Arioti, R. Ponte, Gli archivi della Grande Ge-
nova; C. Bennati, N. Durante, Verso una ricomposizione degli archivi dei “Comuni
annessi”: un percorso di valorizzazione; S. Soppa, Fonti archivistiche e piani urbani-
stici per la Grande Genova; E. Isola, Giuseppe Mazzoni e il Comune: un artista per la
Grande Genova; A. Ferroni, Il restauro della carta “La Grande Genova” di Giusep-
pe Mazzoni.

Battilani P, Strangio D., (a cura di), Il turismo e le città tra XVIII e XXI secolo. Italia e
Spagna a confronto, Milano, FrancoAngeli, 2007.

M. Garavaglia, Intervento; J.K. Walton, Introduction; P. Battilani, D. Strangio,
Presentazione. Parte prima: I Percorsi: A – Il Mediterraneo fra mare e città. C. Mane-
ra, J. Garau, Crescita economica e turismo di massa: l’esempio mediterraneo; A. Ber-
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rino, Le città italiane nell’evoluzione del turismo nel Novecento; B – La costruzione
del successo. R. Vaccaro, Il turismo a Barcellona tra sviluppo locale, Stato centrale e
Comunità autonoma; C. Larrinaga, El turismo y la ciudad de San Sebastián en la Edad
Contemporánea. Un análisis en el largo plazo; C. Pellejero Martínez, El auge del turi-
smo en Málaga durante el reinado de Alfonso XIII (1902-1931); I. Martín Rojo, A.
Peláez Verdet, Nuevos productos alternativos para relanzar destinos consolidados: el
caso del turismo activo en la provincia de Málaga; A. Zanini, Sviluppo turistico e tra-
sformazioni economiche fra Otto e Novecento: il caso savonese; A. Leopardi, Le tra-
sformazioni del modello di sviluppo turistico tra Belle époque e miracolo economico:
il caso del Trentino; C – I sentieri interrotti: M.L. Cavalcanti, Le località turistiche fra
sviluppo e declino: l’esempio campano; G. Lombardi, Sviluppo territoriale e turismo:
approcci per una valutazione degli spazi flegrei; L. Piccino, Turismo d’élite e sviluppo
industriale: la città di Varese tra Otto e Novecento; L. Scalpelli, Il turismo lacuale nel
viterbese: un’opportunità di sviluppo locale?; I. Zilli, Alla ricerca di una vocazione
turistica: il caso del Molise. Parte seconda. Gli approfondimenti; A – L’organizzazio-
ne turistica; A. Carera, Reticoli turistici lombardi tra Otto e Novecento; T. Syrjämaa,
A new phase and new actor in modern international tourism: Italian State Tourist Pro-
motion Abroad in the Interwar Period; J. C. González, Iniciativas desde España e Ita-
lia en torno a la industria de los forasteros (1905-1929); M. Brogna, Sistemi turistici e
sviluppo locale: un confronto regionale. B – La costruzione dell’immagine turistica:
L. Mocarelli, “Si comprende che è un gran cittadone”. Milano nei resoconti di viaggi
e nelle guide settecentesche; M. de Lucia, Lo studio delle fonti sul turismo con parti-
colare riferimento alla pubblicità e ai manifesti tra la fine dell’Ottocento e la prima
metà del Novecento; C. Capalbo, L’attrazione dello stile. Il richiamo turistico della
moda nella Roma del secondo dopoguerra; A. Marras, Analisi linguistica di materiale
divulgativo del prodotto turistico italiano tradotto in lingua spagnola. Limitazioni e ri-
schi del criterio dizionaristico. C – La formazione dell’imprenditoria alberghiera: P.
Battilani, La democratizzazione del turismo nel Mediterraneo vista attraverso le tra-
sformazioni del sistema ricettivo; G. Bertagnoni, La titolarità dell’impresa alberghiera
in Umbria: un approccio di genere; A.M. Girelli Bocci, Il turismo a Roma. Verso la
costruzione di modello di sviluppo; D. Strangio, A colloquio col dott. Tommaso Tan-
zilli, direttore della Federalberghi Roma. D – La costruzione delle sinergie: M. Moro-
ni, Dal pellegrinaggio al turismo religioso. Loreto tra XV e XX secolo; M. Olivieri, Gli
impatti territoriali di Santiago de Compostela: fra turismo e pellegrinaggio; R. Morel-
li, “Andar per arte”. Mecenati e collezionisti spagnoli nella Roma di fine Settecento;
E. Biloti, P.A. Valentino, I potenziali impatti economici dell’arte contemporanea. E –
Da stranieri a turisti: la costruzione di un’identità internazionale: P. Avallone, Viag-
giare per terra. Forestieri nel Regno di Napoli tra XVII-XVIII secolo; R. Salvemini,
“Andar per mare”. Il controllo dei passeggeri sulle navi in transito nel Settecento nei
porti del Regno di Napoli. Indice dei luoghi. Indice dei nomi. 

Beito D.T., Gordon P. Taborrok A. (a cura di), La città volontaria, Soveria Mannelli,
Rubettino Editore, 2010.

Tanzi V., Prefazione; P. Johnson, Introduzione all’edizione in lingua inglese; S.
Davies, Pianificazione urbanistica di laissez-faire; B.L. Benson, Giustizia senza Stato.
I tribunali mercantili dell’Europa medioevale e i loro equivalenti moderni; S. Davies,
La fornitura privata del sevizio di polizia durante i secoli diciottesimo e diciannovesi-
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mo; D.T. Beito, “Questo enorme esercito”. La tradizione del mutuo soccorso delle so-
cietà fraterne americane prima del ventesimo secolo; D.G. Green, L’assistenza sanita-
ria attraverso l’aiuto reciproco. Le società di mutuo soccorso della Gran Bretagna; J.
Tooley, L’istruzione nella città volontaria; F.E. Foldvary, Comunità di proprietari e
associazioni di comunità; R.H. Nelson, Privatizzare il quartiere. Una proposta per
rimpiazzare il quartiere esistente – creato attraverso la zonizzazione statale – con un
diritto di proprietà privata collettiva; A. Tabarrok, Epilogo. Sfide di mercato e falli-
mento di Stato. Lezioni dalla città volontaria.

Bernardi B., Uomo, cultura, società, Milano, FrancoAngeli, 2002.

Prefazione. Nota alla 14° edizione. Parte prima: Concetti e metodo. 1. Natura e
cultura; 2. I fattori della cultura; 3. La dinamica culturale; 4. Il metodo e la ricerca.
Parte seconda: Teorie e scuole. 5. Periodo I – Il problema delle origini; 6. Periodo II –
Il problema della funzione e struttura; 7. L’antropologia della cultura in Italia. Parte
Terza: Etnei sociali. 8. La parentela; 9. L’ordinamento politico; 10. L’etnema econo-
mico; 11. L’etnema religioso-magico. Bibliografia.

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

Introduzione. I. Il quadro di riferimento. 1. La sostenibilità come nuovo paradigma
dello sviluppo; 2. Il Marocco, l’occidente del mondo arabo; 3. Lo sviluppo di genere
in Marocco. II. L’indagine empirica. 4. Le foreste dell’arganier: un caso di sostenibi-
lità territoriale; 5. Capitale sociale e argan: attori, relazioni e prospettive; 6. Le coo-
perative femminili per l’estrazione dell’olio di argan. Conclusioni: l’argan, vittima
della sua fama? Bibliografia.

Bini V., Vitale Ney M. (a cura di), Tradizioni e modernità in Africa. Forme associati-
ve e culture dei luoghi. Atti della seconda Giornata di Studi “Le ricchezze dell’Afri-
ca”, Milano, 10 maggio 2006, Milano, FrancoAngeli, 2007.

G. Botta, Presentazione; J.-L. Touadi, Mondo meticcio tra tradizione e cultura.
Parte Prima- Agricoltura e sviluppo: tradizioni e nuove dinamiche socio-territoriali.
M. Modenesi, “Ogni faraona guarda la nuca di quella che la precede”: Solidarietà
rurali nelle letterature africane francophone; V. Bini, La tradizione imprevista: so-
cietà, territorio e sviluppo nei villaggi del Burkina Faso; S. Bin, Donne del Senegal
orientale. Oro bianco, progetti di sviluppo e progettualità femminile nel Niani-Ouli
(Regione di Tambacoubda); M. Bertoncin, A. Pase, Crisi dei progetti irrigui e auto-
organizzazione contadina nei territori attorno al lago Ciad; G. Conconi, Innovazione
tecnologica e cultura tradizionale nell’Atakora (Benin). Parte Seconda – Costruire la
città: nuove socialità urbane africane: M. Aime, Associazioni d’età a Timbuctu; L.
Nissim, «Siete le dita di una stessa mano». Solidarietà urbane nelle letterature africa-
ne francofone; E. Bignante, G. Chiusano, E. Dansero, Associazionismo urbano e ge-
stione dei rifiuti in Senegal: pratiche di co-produzione di servizi pubblici e coopera-
zione allo sviluppo; M. Vitale Ney, L’arte delle regine. Il teatro per il riscatto dei ra-
gazzi di Dagoretti a Nairobi.
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Bonora P., Cervellati P.L. (a cura di), Per una nuova urbanità. Dopo l’alluvione im-
mobiliarista, Reggio Emilia, Diabasis, 2009.

P. Bonora, Interpretare la neourbanità: città de-formata e immobiliarizzazione;
P.L. Cervellati, Dal tracollo dell’urbanistica bolognese al progetto di “città di città”;
G. Dematteis, Conurbazione disgregata e sistemi locali territoriali; M. Quaini, Del de-
stino della città di Fraçoise Choay e dell’utopia “rururbana” di Alberto Magnaghi;
A. Magnaghi, Il progetto della bioregione urbana policentrica; A. Turco, Landsca-
ping the city: pratiche urbane, culture visuali, tattiche acquisitive; E. Salzano, Urbs,
civitas, polis: le tre facce dell’urbano; A. Marson, Stereotipi e Archetipi di territorio;
C. Sebastiani, Per una politica delle città; M. Deriu, Passaggio a nord-ovest. Alla ri-
cerca di radici e ragioni per co-progettare con gli abitanti; R. Borghesi, Reinventare
la campagna, a cominciare dal paesaggio.

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

Brianta D., Europa mineraria. Circolazione delle élites e trasferimento tecnologico
(secoli XVIII-XIX) Milano, FrancoAngeli, 2007.

F. Braunstein, Prefazione. Introduzione. Parte prima: 1. L’emergere di una intellet-
tualità tecnica. Circolazione di know-how e industrializzazione regionale in Europa
(1750-1860). Parte seconda: 2. Scuole minerarie, laboratori di metallurgia e servizi
gazologici per l’ingegnere italiano in Europa e negli Usa (1861-1923); 3. Les voyages
métallurgiques. Itinerari scientifici e missioni tecnologiche degli ingegneri italiani dei
servizi tecnici di Stato (1830-1888). Conclusioni.

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

E. Marra, Introduzione. Emozioni urbane. I. Città cinema: 1 Immaginari urbani. II.
La città nel cinema americano. 2. American Beauty; 3. La città inquieta; 4. La città in-
quietante; 5. La grande occasione; 6. La città minacciata. III. La città nel cinema ita-
liano: 7. Tendenze; 8. Nord/Sud; 9. Centro/periferia; 10. Paesaggi contemporanei. IV.
Locations: 11. American Film Commission; 12. Cineturismo Italia. Bibliografia.

Folchi A., Cronache di guerra. Littoria 1940-1945, Formia, D’Arco edizioni, 2010.

Introduzione. Dalla bonifica alla guerra; 1940: l’anno dell’euforia; 1941: l’anno
della speranza; 1942: l’anno dell’attesa; 1943: l’anno della resa; 1944: l’anno del
dolore; 1945: l’anno della liberazione. Testimonianze.
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Folchi A., Malaria e uomini nelle paludi pontine 1870-1946, Formia, D’Arco edizioni,
2008.

Introduzione. La fine dell’Ottocento; Il Novecento; Il fascismo; La guerra. Illustra-
zioni. Bibliografia.

Fusco I., Peste, demografia e fiscalità nel Regno di Napoli del XVII secolo, Milano,
FrancoAngeli, 2007.

G. Sabatini, Prefazione. Introduzione. 1. Centro e periferia: un rapporto reso più
sofferto dalla peste; 2. Le cause della diffusione dell’epidemia; 4. Primi rimedi per ri-
guadagnare la “normalità”; 5. La demografia; 6. La fiscalità negli anni dell’epidemia
(1656-1658); 7. La fiscalità dopo l’epidemia (1659-1661); 8. Verso la normalizzazio-
ne. 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 spa-
gnolo negli anni dell’epidemia. Conclusioni. Nota bibliografica.

Jean C., Geopolitica, sicurezza e strategia, Milano, FrancoAngeli, 2007.

Presentazione. Prima Sezione: La sicurezza nel XXI secolo. Seconda Sezione: Lo-
giche strategiche. Terza Sezione: Strategia, storia e geografia. Quarta Sezione: La
nuova geopolitica.

Martelli M., Procino M. (a cura di), Enrico Cuccia in Africa orientale italiana (1936-
1937). Carteggio Enrico Cuccia, Alberto D’Agostino, Milano, FrancoAngeli, 2007.

P. Simoncelli, Prefazione. Una memoria recisa: Enrico Suvvia, il protezionismo
economico e lo Stato. M. Martelli, M. Procino, Introduzione. Carteggio Enrico Cuccia
– Alberto D’Agostino. Corrispondenza (1936-1937); Bibliografia e fonti.

Palazzo A.L., Giecillo L. (a cura di), Territorio dell’urbano. Storie e linguaggi dello
spazio comune, Macerata, Quodlibet, 2009.

A.L. Palazzo, L. Giecillo, Prefazione. L’eredità dello spazio; A.L. Palazzo, Intro-
duzione. La tradizione del moderno e la sua trascrizione urbana. Forme e processi:
A.L. Palazzo, Forme e regole della forma; L. Giecillo, Processi e forme della subur-
banizzazione negli Stati Uniti. Modelli; M. Orazi, Ideologia della strada. Storia di
un’idea 1946-1994; R. Baiocco, Persistenza della neighbourhood unit: il welfare come
medium fra spazio fisico e spazio sociale. Politiche dello spazio comune: P. Pellegrini,
Smart Growth: esperimenti di prossimità negli Stati Uniti; B. Monardo, Urban center.
Da Spazi per partecipare a luoghi per deliberare?; L. Giecillo, Conclusioni. Storie del
presente: un approccio discorsivo alla problematica urbana.

Parra Spiani P., Gli indicatori sociali, Milano, FrancoAngeli, 2009.

Introduzione. 1. Verso gli indicatori; 2. Natura e ruolo degli indicatori; 3. Nascita
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ed evoluzione degli indicatori sociali; 4. Il culto del numero; 5. Il prodotto interno lor-
do (pil); 6. Oltre il pil: l’indice di sviluppo umano; 7. Indicatori di povertà; 8. Il be-
nessere soggettivamente considerato; 9. Data management: come rendere significativi
i dati. Conclusioni. Bibliografia.

Pizzigallo M. (a cura di), Cooperazione e relazioni internazionali. Studi e ricerche sul-
la politica estera italiana del secondo dopoguerra, Milano, FrancoAngeli, 2008.

M. Pizzigallo, Premessa. Parte Prima: Un difficile dopoguerra. 1. S. Stallone,
Quando la cooperazione andava “oltrecortina”: la Missione dell’Unrra in Albania
(1945-1947); 2. F. De Lucia Lumeno, Prove di amicizia latino-americana: Argentina e
Italia (1945-1949); M. Pizzigallo, La diplomazia italiana e le imprese nazionali in
Egitto (1948). Parte Seconda: Aspetti e momenti di “politica araba”. 4. T. Giannanto-
nio, Le relazioni italo-giordane (1947-1951); F. Onelli, L’Italia e la crisi di Suez del
luglio 1956: potenzialità e limiti del neoatlantismo. Parte Terza: Diplomazie “paralle-
le” e cooperazione tecnica. 6. S. Labbate, La diplomazia Eni-Agip e la ricerca petroli-
fera in Siria; 7. O. Orlando, La diplomazia Fiat e l’accordo per la costruzione dello
stabilimento di Togliattigrad. 

Ricolfi L., Il sacco del nord. Saggio sulla giustizia territoriale, Milano, Ed. Guerini e
Associati, 2010.

Premessa. I. Un nuovo modo di guardare l’Italia; II. Gli squilibri territoriali; III.
Dalla questione meridionale alla questione settentrionale. Conclusioni: Il sacco del
Nord e il futuro dell’Italia. L. Debernardi, Appendici. Bibliografia.

Rossi M., I progetti di sviluppo. Metodologie ed esperienze di progettazione parteci-
pativa per obiettivi, Milano, FrancoAngeli, 2007.

R. Carpano, Premessa. 1. Introduzione; 2. Progetto e ciclo del progetto; 3. Alcuni
aspetti dell’Approccio del Quadro Logico; 4. Evoluzione e nuove applicazioni del’Ap-
proccio del Quadro Logico; 5. Un solo obiettivo come scelte di modestia progettuale;
6. La partecipazione dei beneficiari; 7. Prevedere l’apprendimento; 8. Ottica-obiettivo
e ottica-processo. Postfazione alla seconda edizione. Bibliografia.

Santangelo M., Vanolo A. (a cura di), Di capitale importanza, Roma, Carocci ed.,
2010.

M. Santangelo, A. Vanolo, Introduzione; 1. M. Santangelo, Descrivere Torino; 2.
A. Vanolo, Torino e la costruzione di immagini urbane; P. Giaccaria, La FIAT e Tori-
no: lavoro, relazioni industriali e immagini della città operaia; G. Dematteis, A. Tol-
do, Da capitale a nodo di reti globali; P. Bonavero, C. Rossignolo, Vent’anni di
networking urbano: la città e il lato soft del processo di internazionalizzazione; F. Go-
verna, M. Lancione, La città del sociale: dalle immagini come retoriche alle non rap-
presentazioni come pratiche; A. De Luca, M. Lancione, La nuova questione abitativa:
disagio, politiche e territorio urbano.
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Turco A., Configurazioni della territorialità, Milano, FrancoAngeli, 2010.

Memo: post it disseminati in giro. 1. Prologo: abitare la natura: Prima Parte.
Fonfìgurazioni: l’agire territoriale; 2. La territorializzazione come dispositivo territo-
riale; 3. Cornici: le grandi visioni; 4. La terra discorsiva. Seconda Parte. Configura-
zioni: la territorialità del mondo: 5. Paesaggio; 6. Luogo; 7. Ambiente, Terza Parte.
Trasmutazioni: tessiture geomorfiche: 8. Performance; 9. Modelli appropriativi; 10.
Cartografie; 11. Epilogo: abitare il territorio.

Valsecchi P. (a cura di), Africa tra Stato e società. Scritti in omaggio a Giampaolo
Calchi Novati, Milano, FrancoAngeli, 2008.

P. Valsecchi, Presentazione; 1. F. Viti, Centro e periferia negli Stati dell’Africa
precoloniale; 2. S. Bekele, Conflitto e coesistenza: i musulmani nelle istituzioni cen-
trali dello Stato etiopico durante il Zämänä Mäsafent (1784-1853); 3. A. Bellagamba,
Antropologia, storia dell’Africa, storia di famiglia: i Baldeh di Fuladu attraverso le
generazioni; 4. A.M. Medici, Politiche dell’appartenenza in Africa del Nord. Colonia-
lismo e welfare islamico in Cirenaica; 5. S. Bellucci, E.E. Otenyo, Uscire dal guscio
coloniale. L’eredità del tardo colonialismo nell’amministrazione provinciale del
Kenya; 6. F. Declich, Autorità tradizionali, riforma fondiaria e partecipazione in Mo-
zambico: il caso di Manica; 7. M. Ottaway, Alla ricerca di Stati, nazioni e sistemi po-
litici; 8. P.Valsecchi, Di storia, politica e altro. Note al confine; 9. M. Lenci, Ricordi
pisani. F. Bruschi, A.M. Morone (a cura di), Il cappello di Giampaolo. Una bibliogra-
fia ragionata di Calchi Novati.

Volpi F., Lezioni di economia dello sviluppo, Milano, FrancoAngeli.

Prefazione. Parte prima: Sviluppo e sottosviluppo. Introduzione. 1. Crescita, svi-
luppo economicop, sviluppo umano; 2. Lo sviluppo capitalistico e le sue fasi; 3. Co-
muni e storia del sottosviluppo; 4. Paesi in via di sviluppo e paesi meno sviluppati.
Parte seconda. Crescita e sviluppo nell’economia politica. Introduzione. 5. Sviluppo
economico e istituzioni; 6. Il problema dello sviluppo nella storia del pensiero econo-
mico; 7. Teorie della crescita ed economia dello sviluppo. Parte terza. Dal sottosvilup-
po allo sviluppo. Introduzione. 8. L’accumulazione del capitale; 9. La crescita della
popolazione; 10. Progresso tecnico; 11. Il capitale umano; 12. Il commercio interna-
zionale; 13. Distribuzione del reddito, crescita e sviluppo; 14. Sviluppo economico e
mutamento istituzionale. Riferimenti bibliografici. Indice dei riquadri.

Zaccaria M. (a cura di), Le note del commissario. Teobaldo Folchi e i cenni storico
amministrativi sul commissariato di Massaua (1898), Milano, FrancoAngeli.

M. Zaccaria, Introduzione; Magg. Teobaldo Folchi: Commissariato Regionale di
Massaua. Brevi cenni storico amministrativi sulle popolazioni, dal suddetto Commis-
sariato Regionale dipendenti.
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