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Indice cronologico 1998-2007 
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68 – 1998  
 
LA PARTECIPAZIONE DEI LAVORATORI NELL’IMPRESA: REALIZZA-
ZIONI E PROSPETTIVE, a cura di M. Ambrosini 
Ambrosini, Maurizio, Introduzione. La partecipazione oggi: l’attualità di un con-

cetto multiforme, 7-14 
Dore, Ronald, Posti di lavoro buoni, brutti, mancanti, 15-29 
Parte prima – Il quadro di riferimento 
Baglioni, Guido, Attualità e questioni della partecipazione, intervista a Guido Ba-

glioni, 33-46 
Laville, Jean-Louis, Sociologia della partecipazione e trasformazioni del lavoro in 

Francia, 47-74 
Ambrosini, Maurizio, La partecipazione dei lavoratori nei modelli produttivi post-

fordisti, 75-108 
La Rosa, Michele, Qualità del lavoro e partecipazione: verso nuove modalità di 

approccio al problema?, 109-121 
Parte seconda – Problemi, ricerche 
Benedetti, Luigi, La costruzione di una rete di sistemi partecipativi: dal coinvol-

gimento alla democrazia nell’impresa, 125-140 
Brusco, Sebastiano - Fiorani, Giuseppe, Competitività, partecipazione e condizione 

operaia nelle piccole imprese emiliane, 141-188 
Regalia, Ida, Immagini della partecipazione diretta dei dipendenti tra razionalità 

processuale e nuove esigenze di regolazione. Note a margine di una ricerca 
sulle posizioni delle parti sociali in Europa, 189-218 

Stanzani, Claudio, I comitati aziendali europei: aspetti critici di partecipazione, 
219-228 

Pipan, Tatiana, La partecipazione nella “casa di vetro”, 229-240 
Leonardi, Salvo, Fra teoria e prassi: alcune riflessioni critiche in tema di parteci-

pazione, 241-260 
Guidi, Marco E.L., Strategie di coinvolgimento nella produzione snella. Una lettu-

ra economic- politica, 261-281 

                                                            
 Nell’ordine dell’indice vengono fornite le seguenti informazioni: numero progressivo 

del fascicolo, anno di pubblicazione, titolo della monografia, curatore/i, autore e titolo 
dell’articolo, pagine. La redazione è stata curata da BiblioLavoro. 
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69 – 1998  
 
IL PROBLEMA DEL LAVORO IL LAVORO COME PROBLEMA. Un confron-
to italo-francese sui temi del futuro del lavoro dell’occupazione e della partecipa-
zione, a cura di M. La Rosa e D. Méda 
La Rosa, Michele, Presentazione, 7-8 
Méda, Dominique, Presentazione, 9-10 
La Rosa, Michele, Il problema del lavoro, il lavoro come problema, 11-26 
Le nuove “forme” del lavoro 
Méda, Dominique, Le nuove forme di lavoro fra precarietà e bisogni di autonomia, 

29-56 
Laville, Jean-Louis, I servizi relazionali tra nuove forme d’occupazione e nuova 

partecipazione, 57-100 
Théry, Michel, Nuove forme di lavoro: flessibilità e sicurezza, 101-119 
Reyneri, Emilio, Le nuove forme di lavoro fra rischi di precarietà e bisogni di au-

tonomia: note introduttive alla situazione italiana, 121-128 
La partecipazione 
Baglioni, Guido, Organizzazione del lavoro, nuove forme partecipative ed efficien-

za dell’impresa: una introduzione, 131-133 
Beaujolin, Rachel, Nuove organizzazioni e “performance” di impresa: legami 

strappati, legami da riconnettere?, 135-143 
Ambrosini, Maurizio, Una nuova prospettiva per la partecipazione sindacale: il 

livello territoriale, 145-156 
Il futuro del lavoro: il dibattito fra le forze sociali 
Canepari, Valeriano, Lavoro, rappresentanza, tutela: il dibattito tra le forze socia-

li, 159-162 
Dayan, Jean-Louis, Cambiamenti organizzativi e cambiamenti partecipativi. Gli 

effetti ambivalenti sulle “performances” e sul lavoro, 163-174 
Leduc, Jean-Paul, La crisi del lavoro fra nuove forme e nuove partecipazioni: quali 

prospettive?, 175-181 
Reboani, Paolo, Il nuovo lavoro e la “rottura” dell’equilibrio sociale: primi ele-

menti di riflessione, 183-189 
Altri saggi 
Di Federico, Rossella, Gli esperti e i gruppi di decisione in azienda, 193-203 
Verbale assemblea dei soci sezione ELO – Bologna 10 ottobre 1998, 205-208 
 
 
70-71 – 1998  
 
I GRUPPI PROFESSIONALI, a cura di M. Giannini e E. Minardi 
Giannini, Mirella - Minardi, Everardo, Introduzione. Per una sociologia dei gruppi 

professionali, 9-24 
I parte – Lavoro e conoscenza: genesi e regolazione dei gruppi professionali 
Giannini, Mirella - Minardi, Everardo, Dalla sociologia delle professioni all’analisi dei 

gruppi professionali. Conversazione con Federico Butera e Gian Paolo 
Prandstraller, 27-50 
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Freidson, Eliot, Metodo e contenuto per uno studio comparato delle professioni, 
51-66 

Dubar, Claude, Sociologia dei gruppi professionali e analisi biografica: categorie 
e forme identitarie, 67-80 

Sarfatti Larson, Magali, Le funzioni “nomiche” delle professioni e la fine della 
modernità, 81-109 

Tousijn, Willem, Prospettive comparative sul professionalismo: differenze e somi-
glianze tra realtà nazionali, alla ricerca di una teoria, 110-123 

II parte – Conoscenza e tecnologia come fattori di strutturazione dei gruppi 
professionali 
Penn, Roger, Lavoratori della conoscenza ed abilità professionali: paradossi 

all’interno della divisione contemporanea del lavoro, 127-140 
Marchesini, Sergio, Innovazione tecnologica e gruppi professionali emergenti nelle 

imprese di telecomunicazioni, 141-163 
Savoja, Luca, Produzione snella e professioni aziendali. Le esigenze occupazionali 

dell’indotto auto, 164-182 
Tellia, Bruno, Tecnologie dell’autodivisivo e trasformazioni professionali: la for-

mazione di nuove aggregazioni professionali, 183-203 
Minardi, Everardo, Da occupazione a gruppo professionale: gli operatori dei ser-

vizi bibliotecari tra tecnologie dell’informazione e nuovi pubblici, 204-224 
III parte – Contesti di cambiamento e processi di decostruzione/costruzione di 
gruppi professionali 
Tousijn, Willem, Lo spazio occupazionale della professione infermieristica: una 

prospettiva storico-comparativa, 227-250 
Versienti, Fabrizio, Antinomie e ambiguità nella professione del giornalista, 251-

268 
Lusetti, Marialuisa, Fare formazione. Verso un’identità forte del gruppo professio-

nale, 269-293 
Chiarenza, Antonio, Sulla richiesta di riconoscimento professionale dei sociologi, 

294-320 
Speranza, Lorenzo, La stratificazione delle identità professionali fra processi di 

distinzione e di massificazione, 321-350 
Giannini, Mirella, Ingegneri al femminile. Il contributo delle donne alla trasforma-

zione del gruppo professionale, 351-374 
Appendice 
Il Research Committee 52: “Sociology of Professional Groups”, 375 
 
 
72 – 1998  
 
TELELAVORO E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, a cura di P. Zurla 
Zurla, Paolo, Introduzione. Telelavoro e pubblica amministrazione: un’occasione 

per innovare al di là delle retoriche, 7-26 
I parte – Il problema 
Weissenberg, Paul, Una introduzione al problema del telelavoro, 29-37 
Guiducci, Marica, Un Centro nazionale sul telelavoro, 39-43 
Galli da Bino, Camilla, Il telelavoro in una prospettiva europea, 45-49 
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II parte – Esperienze e ricerche 
Malarbi, M. Cristina, Telelavoro e pubblica amministrazione, 53-60 
Rizzo, Renato, Relazioni industriali e telelavoro. L’esperienza del progetto euro-

peo Mirti sul telelavoro, 61-73 
Baroni, Telesforo - Mapelli, Maurizio, Telelavoro: la prospettiva italiana 

nell’esperienza Italtel, 75-97 
Sbordone, Francesca, Le forme collettive di telelavoro: il lavoro cooperativo a di-

stanza. Un primo bilancio delle esperienze, 99-109 
Miglio, Mauro, Progettare il telelavoro pubblico. Alcune idee a partire dalla spe-

rimentazione di Roma del 1996, 111-131 
Vecchio Domanti, Antonino, Il progetto telelavoro del Ministero dei trasporti e 

della navigazione, 133-141 
Vecchio, Daniela, L’esperienza dell’Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro 

di Genova, 143-156 
ASTER (a cura di), Il telelavoro nell’Agenzia per lo Sviluppo Tecnologico 

dell’Emilia Romagna, 157-172 
Tedeschi, Nadir, Telelavoro: senza una seria iniziativa rimane un fatto marginale, 

173-178 
Appendice (a cura di Fabrizio Bignami) 
1. Bibliografia di riferimento sul telelavoro, 181-206 
2. Siti sul ‘telelavoro’, 206-207 
3. Le più recenti ricerche, 207-209 
Allegato 
Statuto e regolamento del Centro nazionale “Telelavoro, reti, soggetti”, 211-215 
 
 
73 – 1999  
 
LA NUOVA SOCIOLOGIA ECONOMICA. PROSPETTIVE EUROPEE, a cura 
di J.-L. Laville e E. Mingione 
Laville, Jean-Louis - Mingione, Enzo, Nota editoriale, 7-13 
Mingione, Enzo, Gli itinerari della sociologia economica in una prospettiva euro-

pea, 15-47 
Swedberg, Richard, La nuova sociologia economica. Bilancio e prospettive, 48-70 
Laville, Jean-Louis - Levesque, Benoît, La rinascita della sociologia economica 

francofona, 71-87 
Magatti, Mauro, L’istituzionalità della vita economica: tre livelli analitici, 88-118 
Rizza, Roberto, Le istituzioni tra economia e sociologia, 119-143 
Paci, Massimo, Alle origini della imprenditorialità e della fiducia interpersonale 

nelle aree ad economia diffusa, 144-166 
Bianco, Maria Luisa - Eve, Michael, I due volti del capitale sociale. Il capitale so-

ciale individuale nello studio delle diseguaglianze, 167-188 
Morlicchio, Enrica, L’irrilevanza dei legami deboli e l’impotenza dei legami forti, 

189-199 
Trifiletti, Rossana, Nuova sociologia economica ed ottica di genere, un dialogo 

interrotto?, 200-208 
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Laville, Jean-Louis, Il terzo settore: un ambito di analisi per la sociologia econo-
mica, 209-229 

De Leonardis, Ota, Terzo settore: la doppia embeddedness dell’azione economica, 
230-250 

Note critiche 
Boffo, Stefano, La disoccupazione degli anni ’90: il nuovo libro di Gallino, 253-268 
Barbieri, Paolo, Nuova sociologia economica, assetti istituzionali e regimi di Wel-

fare: nuovi contributi dalla letteratura, 269-274 
Kazepov, Yuri, In margine al volume di Carlo Trigilia, “Sociologia economica. 

Stato, mercato e società nel capitalismo moderno”, Il Mulino, Bologna, 1998, 
275-280 

 
 
74-75 – 1999 
 
TEMPS, STATUT ET CONDITIONS DU TRAVAIL. Speciale VII Journées de 
“Sociologie du Travail” (Bologna, 17-18-19 giugno 1999), a cura di M. La Rosa 
La Rosa, Michele - Garibaldo, Francesco, Presentazione, 11 
Parte prima 
Aballéa, François, Activité de service, registre temporel et porosité des temps so-

ciaux, 15-28 
Barré, Philippe, Production des normes de temps de travail et décentralisation or-

ganisée de la négociation collective en Europe, 29-44 
Robelet, Frédéric, Droit du travail, paradigme temporel et rapport salarial. Quels 

liens?, 45-58 
Beyer Mispelblom, Frederik, Où commerce, où s’arrête, le temps de travail?, 59-

72 
Bailly, Florence - Blanc, Martine - Dezalay, Thierry - Peyrard, Catherine, Moyens 

de communication comme moyens d’orientation temporelle?, 73-84 
Queirolo Palmas, Luca, La construction sociale des horaires européens à travers 

la loi et la négociation, 85-99 
Gadéa, Charles - Lallement, Michel, “Eviter qu’ils fassent l’imbecile...” – Mobili-

sation productive et rationalisation des temps sociaux, 100-111 
Testenoire, Armelle, Genre et temporalités, 112-123 
Groupe “Emploi-Exclusion”, Rapports entre formes d’emploi et temps de travail. 

Une comparaison européenne, 124-132 
Dondeyne, Christèle, Eclatement des normes d’emploi et rapport à l’entreprise, 

133-147 
Cours-Salies, Pierre, Temps de travail et nouvelles segmentations sociales, 148-162 
Tuillier, Jean-Noël, Competence et rencontre conflictuelle de temporalités, 163-174 
Parte seconda 
Cioni, Elisabetta - Giovannini, Paolo - Perulli, Angela, Emplois du temps et iden-

titès territoriales: travail et non-travail en Italie, 177-188 
Simonyi, Agnes, Configurations différentes du temps de travail et conditions de 

vie. Expériences hongroises après la trasformation, 189-198 
Brun, Elisabeth, Les représentations et pratique des salariés de la banque en ma-

tière de réduction du temps de travail, 199-210 
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Dubois, Pierre, Les rationalisationa des temps universitaires, 211-228 
Dupré, Michèle - Lallement, Michel - Lefèvre, Gilbert, Le temps de travail des 

ingénieurs: premiers elements pour una comparaison France-Allemagne, 229-245 
Demailly, Lise, Conflits autour de l’usage du temps dans les métiers à double 

régulation temporelle: le cas des enseignants, 246-257 
Divay, Sophie, L’entretien pré-Ivg: une activité professionnelle à la croisée des 

temps, 258-271 
Jacquot, Lionel, Nouvelle organisation temporelle et intensification du travail: le 

cas de l’industrie textile en Lorraine, 272-284 
Lamanthe, Annie, Tensions, ajustements et ruptures dans les normes temporelles: 

un éclairage à partir des PME provençales qui transforment des fruits et légu-
mes, 285-297 

Leclercq, Emmanuelle - Potocki Malicet, Danielle, La reduction du temps de tra-
vail: négociations et strategies pour des nouvelles formes d’emploi, 298-311 

Pélage, Agnès - Roger, Jean Luc, Le temps de travail comme levier de la recompo-
sition du métier d’enseignant du secondaire, 312-325 

Jeantet, Aurélie, Le temps des guichetiers: en étau entre le temps de La Poste et 
celui des clients, 326-339 

Rot, Gwenaële, Rationalisation de la production et conflits de temporalité chez un 
constructeur automobile, 340-353 

Follet-Gueye, Doudou, Les usages du temps avant et pendant la migration, 354-
361 

Neumann, Alexander, “Le sort des 35 heures allemandes: une critique de la flexi-
bilité moderne” (avec un regard sur le cas de figure de l’automobile: VW-
Wolfsburg), 362-375 

Conceiçao Quinteiro, Maria de - Lima, Marinús Pires de, À la recherche du temps 
actif: différences entre hommes et femmes, 376-390 

Dressen, Marnix, La négociation collective sur le temps de travail dans les ban-
ques AFB en 1998-99, 391-407 

Krzeslo, Estelle - Martinez, Esteban, Le travail à prestations réduites: entre 
l’emploi dégradé et le chômage actif, 408-421 

Koch-Weser Ammassari, Elke, Time Use and Social Status of Lone Mothers in Ita-
ly and Germany, 422-433 

Boulayoune, Ali, La politique recente d’amenagement des rythmes scolaires et la 
“refonte” des temps de travail et des statuts d’emploi à l’école primaire, 434-
447 

Masson, Sabine, Temps de travail flexible et contrainte de disponibilité. Le cas des 
vendeuses en grands magasins dans la région de Suisse Romande, 448-462 

 
 
76 – 1999 
 
LE RICERCHE IN SOCIOLOGIA DEL LAVORO IN ITALIA E IN EUROPA, a 
cura del C.I.Do.S.Pe.L. 
Accornero, Aris - Pirro, Fabrizio, Il lavoro nella sociologia italiana: gli anni ’90, 

7-22 
Dubois, Pierre, Radiografia di una ricerca europea: contratto e fiducia, 23-49 
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Mickler, Otfried, La sociologia del lavoro in Germania: sviluppi nella ricerca e 
questioni aperte, 50-64 

Mickler, Otfried, Razionalizzazione post-tayloristica e lavoro: le ricerche della so-
ciologia del lavoro tedesca fino alla metà degli anni ’90, 65-80 

Gueissaz, Albert, Lavoro e uso della tecnologia: riflessioni su un ambito in via di 
ridefinizione nella ricerca socio-lavorista in Francia, 81-99 

Penn, Roger, Una rassegna dei più importanti temi di ricerca nella sociologia del 
lavoro in Gran Bretagna, 100-108 

Freire, Joao, Portogallo: la ricerca empirica in sociologia del lavoro durante gli 
ultimi anni, 109-126 

Simonyi, Agnes, Sociologia del lavoro: tematiche, problemi e ricerche 
nell’Ungheria degli anni ’90, 127-138 

Castillo, Juan José - Lahera Sánchez, Arturo - Baranano, Margarita - Castillo, Car-
los Alberto, La sociologia del lavoro in Spagna tra due secoli, 139-158 

 
 
77 – 2000 
 
LA VALUTAZIONE DELLE POLITICHE DEL LAVORO E DELLA FORMA-
ZIONE, a cura di M. Franchi e M. Palumbo 
Franchi, Maura - Palumbo, Mauro, La valutazione delle politiche del lavoro: que-

stioni aperte, riflessioni, esperienze, 7-40 
I parte – Le politiche del lavoro: dalla concettualizzazione alla valutazione 
Ambrosini, Maurizio, Frammenti di risposta: verso nuove politiche sociali e occu-

pazionali, 43-70 
Zucchetti, Eugenio, Le politiche del lavoro a livello regionale e locale: il quadro 

in cambiamento e le esigenze di valutazione, 71-88 
Parra Saiani, Paolo, Quale valutazione per le politiche attive del lavoro, 89-102 
Moro, Giuseppe, La valutazione della formazione in Italia: dal metodo all’utilità, 

103-112 
Montedoro, Claudia, La valutazione di sistema e la verifica di qualità dei progetti 

formativi: problemi e prospettive, 113-126 
Ceccarelli, Dario, Valutare un piano: la verifica di efficacia delle politiche locali 

del lavoro, 127-144 
II parte – La valutazione delle politiche del lavoro in Emilia-Romagna: rifles-
sioni ed esperienze sul campo 
Franchi, Maura, Dalla valutazione delle politiche alle politiche della valutazione: 

spunti di riflessione sulla base di un caso regionale, 147-162 
Marzano, Gabriele, Il monitoraggio e la valutazione delle politiche del lavoro: no-

di metodologici e necessità operative, 163-182 
Marzano, Gabriele, Alcune esperienze di monitoraggio e di valutazione degli inter-

venti per il lavoro realizzate in Emilia-Romagna, 183-197 
Fraccaroli, Franco - Selvatici, Alessandra, Verifiche di qualità dei processi forma-

tivi: l’esperienza della Regione Emilia-Romagna, 198-210 
Bresciani, Pier Giovanni, I problemi di valutazione degli interventi di orientamen-

to, 211-222 
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78-79 – 2000 
 
POLITICHE DEL LAVORO E NUOVE FORME DI PRECARIZZAZIONE LA-
VORATIVA, a cura di R. Rizza 
La Rosa, Michele, Introduzione, 7-9 
Parte prima 
Rizza, Roberto, Trasformazioni del lavoro, nuove forme di precarizzazione lavora-

tiva e politiche di welfare: alcune riflessioni preliminari, 13-27 
Chicchi, Federico, Approccio biografico e Grounded Theory: una proposta meto-

dologica per l’analisi delle nuove forme di debolezza sociale, 28-56 
Minguzzi, Paolo, Deregolazione del mercato del lavoro e occupazione: i nuovi 

dubbi dell’Ocse, 57-69 
Lassandari, Andrea, La prestazione di lavoro nel mercato “frammentato”: pro-

blemi di qualificazione giuridica e di tutela, 70-85 
Luciano, Adriana, Fermate la scuola. Voglio scendere, 86-105 
Parte seconda 
Dall’Agata, Claudia - Grazioli, Patrizia, I rapporti di collaborazione tra dipenden-

za e autonomia: una ricerca in Emilia Romagna, 109-129 
D’Imperio, Diletta - Rizza, Roberto, Lavoro atipico e politiche del lavoro a livello 

locale: un’indagine empirica in Emilia Romagna, 130-148 
Spanò, Antonella - Clarizia, Paola, Ammortizzatori sociali, traiettorie biografiche e 

rischi di precarizzazione, 149-199 
Ambrosini, Maurizio, La metropoli e gli immigrati, 200-224 
De Vita, Roberto - Berti, Fabio, Politiche attive per il lavoro e integrazione sociale 

dei soggetti deboli nella realtà senese, 225-251 
De Luigi, Nicola - Martelli, Alessandro - Zurla, Paolo, Cooperative sociali, politi-

che attive del lavoro e lotta all’esclusione, 252-276 
Cortese, Anna, Giovani e lavoro nel Mezzogiorno: le carriere del precariato fra 

Stato e mercato, 277-324 
Cano, Ernesto, Precarizzazione lavorativa, flessibilità e deregolazione: riflessioni 

introduttive sulla situazione spagnola, 325-341 
 
 
80 – 2000 
 
LAVORO E NUOVA CITTADINANZA. CITTADINANZA E NUOVI LAVORI, 
a cura di M. Ambrosini e B. Beccalli. 
Ambrosini, Maurizio - Beccalli, Bianca, Introduzione, 7-28 
Parte prima – Lavoro e cittadinanza: le nuove sfide 
Touraine, Alain, Stiamo entrando in una civiltà del lavoro, 31-48 
Accornero, Aris, La “società dei lavori”, 49-56 
Cella, Gian Primo, Lavoro, lavori, cittadinanza, 57-68 
Regalia, Ida, Rappresentanza del lavoro e cittadinanza sociale. Riflessioni per un 

mutamento desiderabile, 69-86 
Parte seconda – Lavoro, identità, cittadinanza 
Borghi, Vando, Complessità versus flessibilità. Appunti per un programma di ri-

cerca sulle trasformazioni del lavoro, 89-110 
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Gherardi, Silvia, Cittadinanza organizzativa, cittadinanza di genere e discorsi civi-
ci dentro e fuori dalle organizzazioni, 111-128 

Fontana, Renato, I lavori delle donne. Segregazione occupazionale o nuove oppor-
tunità di partecipazione?, 129-140 

Vicarelli, Giovanna, Medici e politiche sanitarie nell’Europa meridionale. 
Un’ipotesi interpretativa, 141-158 

Ramella, Francesco, Cultura civica e modelli di cittadinanza in una “zona rossa”, 
159-182 

Parte terza – Limiti e paradossi della protezione sociale: cittadini senza lavoro? 
Cortese, Anna, Le tutele senza il lavoro: paradossi della cittadinanza nel Mezzo-

giorno, 185-217 
Spanò, Antonella, Perdita del lavoro e destandardizzazione del corso di vita nel caso 

dei prepensionati: qualche riflessione sul nesso lavoro-cittadinanza, 218-234 
Ruggeri, Fedele, Quale lavoro per quale cittadinanza, 235-250 
 
 
81 – 2001 
 
L’ESPERIENZA DELLE 35 ORE IN FRANCIA. BILANCIO E PROSPETTIVE, 
a cura di J.-L. Dayan, M. La Rosa 
Dayan, Jean-Louis - La Rosa, Michele, Presentazione, 7-8 
Prima parte 
Dayan, Jean-Louis, Le 35 ore in Francia: le molteplici implicazioni di un provve-

dimento simbolo, 11-36 
Bloch-London, Catherine, Le norme in materia di orario di lavoro in Francia alla 

prova delle trattative: il caso delle leggi Aubry, 37-60 
Freyssinet, Jacques, La riduzione a 35 ore dell’orario di lavoro in Francia: rottura 

e continuità, 61-74 
Gubian, Alain, La riduzione dell’orario di lavoro a metà percorso. Primo bilancio 

degli effetti sull’occupazione, 75-98 
Seconda parte 
Accornero, Aris, L’esperienza francese delle 35 ore e le ricadute sulla politica ita-

liana, 101-120 
Groenewegen, John, Le 35 ore: la prospettiva olandese, 121-135 
Lehndorff, Steffen, Esperienze convergenti per mondi diversi? La politica 

dell’orario di lavoro in Germania di fronte all’iniziativa francese, 136-156 
Fina Sanglas, Lluìs - Gonzáles de Lena, Francisco - Pérez Infante, José Ignacio, Il 

punto di vista spagnolo sulla settimana di 35 ore, 157-174 
 
 
82 – 2001 
 
IL LAVORO COME CAMBIA, COME SI RAPPRESENTA. Metodologie, studi e 
immagini del lavoro, a cura di C.I.Do.S.Pe.L. e IpL 
Garibaldo, Francesco - La Rosa, Michele, Presentazione, 7 
Parte prima 
Garibaldo, Francesco, Le molteplici facce del lavoro, 11-15 

Copyright © FrancoAngeli 
N.B: Copia ad uso personale. È vietata la riproduzione (totale o parziale) dell’opera con qualsiasi 

mezzo effettuata e la sua messa a disposizione di terzi, sia in forma gratuita sia a pagamento. 



244 

Poni, Carlo, Il mondo del lavoro nell’Encyclopedie di Diderot, 16-31 
Jürgens, Ulrich, Prospettive in transizione sul lavoro industriale, 32-39 
Ortoleva, Peppino, Il lavoro nel cinema: il visibile e l’inenarrabile, 40-45 
Rebecchi, Emilio, Movimenti e prospettive: figure del lavoro, 46-51 
Grandi, Roberto, La (non) rappresentanza del lavoro nei telegiornali, 52-62 
Parte seconda – Temi e ricerche 
Gosetti, Giorgio, Giovani al lavoro, 65-84 
Addabbo, Tindara - Borghi, Vando, Immagini del lavoro che emerge. Dati e rifles-

sioni a partire da due indagini sul rapporto di collaborazione coordinata e 
continuativa, 85-105 

Kieselbach, Thomas, Equità e tutele nel lavoro, 106-130 
Karlsson, Jan Ch., Gli sviluppi della sociologia del lavoro in Svezia, 131-149 
 
 
83 – 2001 
 
CONSUMI E ORGANIZZAZIONI, a cura di G. Fabris e V. Codeluppi 
Fabris, Giampaolo, Il consumo tra sociologia e altre discipline, 7-10 
Codeluppi, Vanni, L’importanza dei consumi per l’organizzazione, 11-39 
La sociologia dei consumi e le altre discipline 
Ragone, Gerardo, Economia e sociologia dei consumi, 43-53 
Siri, Giovanni, La necessità di una lettura socio-psicologica del “consumatore”, 

54-63 
Codeluppi, Vanni, La semiotica per la sociologia dei consumi, 64-78 
Alcuni concetti 
Ferraresi, Mauro, Sviluppi attuali del concetto di status symbol, 81-91 
Paltrinieri, Roberta, Il ruolo dei rituali di consumo nella società globale, 92-105 
Galoforo, Germana, Identità e appartenenza: il ruolo della moda nel sistema so-

ciale, 106-119 
Marchisio, Oscar, Da Ford a McDonald’s: linguaggi e forme del comando, 120-138 
Alcuni settori 
Vercelloni, Luca, Le abitudini alimentari in Italia dagli anni Ottanta agli anni 

Duemila, 141-149 
Salafia, Paolo, Attraverso lo spazio: aspetti e significati del consumo turistico, 

150-166 
Mortara, Ariela, Internet e consumi. Dall’informazione alla relazione: la nascita 

delle comunità virtuali, 167-180 
Signorelli, Adriana, Consumi tra postmodernismo e globalizzazione. Contributi 

della letteratura anglosassone e nuove prospettive di ricerca, 181-198 
 
 
84 – 2001 
 
LE POLITICHE DEL LAVORO. Un quadro comparativo, a cura di M. Magatti e 
R. Rizza 
Magatti, Mauro - Rizza, Roberto, Presentazione. Le politiche del lavoro: un qua-

dro comparativo, 7-14 
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Parte prima – Le politiche del lavoro in Europa 
Giaccardi, Giorgio, Le politiche del tipo “Welfare to Work” e il caso del New Deal 

britannico, 17-51 
Geissler, Birgit, Le politiche del lavoro in Germania, 52-75 
Lallement, Michel, L’evoluzione delle politiche pubbliche per l’occupazione in 

Francia, 76-96 
Pires de Lima, Marinùs - Rego, Raquel, Le politiche per l’occupazione in Europa: 

il caso portoghese, 97-110 
Parte seconda – La via italiana e le esperienze regionali 
Zucchetti, Eugenio, Le politiche attive del lavoro e i nuovi servizi per l’impiego: 

qualità e non solo flessibilità, 113-134 
Lodigiani, Rosangela, Il “Welfare to Work” in Lombardia tra promozionalità e 

rischi di esclusione, 135-164 
Minguzzi, Paolo - Rizza, Roberto, Sistema produttivo locale e politiche del lavoro: 

il caso dell’Emilia Romagna, 165-186 
Giullari, Barbara, La dimensione locale delle politiche del lavoro: l’esperienza di 

un comune emiliano-romagnolo, 187-217 
Rebeggiani, Enrico, Recenti mutamenti del mercato del lavoro in Basilicata: 

un’analisi delle politiche, 218-246 
 
 
85 – 2002 
 
LA SOCIOLOGIA DEL LAVORO IN FRANCIA OGGI. MARCHÉS DU TRA-
VAIL ET DIFFÉRENCIATIONS SOCIALES. VIII Journées de “Sociologie du 
Travail”, Aix-en-Provence 2001, a cura di P. Bouffartigue, M. La Rosa 
Bouffartigue, Paul - La Rosa, Michele, Préface, 7-11 
Première partie – Perspectives théorique 
Pillon, Thierry - Vatin, François, Retour sur la question salariale: actualité d’un 

vieux problème, 15-32 
Lamanthe, Annie, Modèles et différenciation du salariat, 33-46 
Lefresne, Florence, Vers un renouvellement de l’analyse segmentationniste, 47-61 
Deuxième partie – Etudes de cas 
Le Corre, Sophie, Transformation des marchés du travail et perspectives d’analyse. 

Réflexions à partir du cas de la grande distribution alimentaire, 65-79 
Berton, Fabienne, Les marchés professionnels offrent-ils de meilleures carrières 

salariales?, 80-95 
Bouffartigue, Paul - Pochic, Sophie, “Cadres nomades”: mythe et réalités. A pro-

pos des recompositions des marchés du travail des cadres, 96-106 
Hyard, Nadège, Des travailleurs indépendants dans le monde salarié: le salariat 

una norme de construction/déconstruction de l’activité, 107-122 
Angeloff, Tania - Arborio, Anne-Marie, Des hommes dans des “métiers de fem-

mes”: mixité au travail et espaces professionnels dévalorisés, 123-135 
Appay, Béatrice, Vers une nouvelle rationalisation du travail? Le cas de la grande 

distribution, 136-151 
Dugué, Elisabeth, Rhétorique de la compétence et formes de régulation des 

champs professionnels: l’exemple du travail social, 152-166 
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Marchal, Emmanuelle, La sélection à distance: une fonction récente des annonces 
d’offres d’emploi, 167-183 

Troisième partie – Comparaison internationales 
Desmarez, Pierre, Politiques publiques et emplois “à risque”: une comparaison 

internationale, 187-194 
Moncel, Nathalie - Ruivo, Margarida, L’impact des politiques d’emploi sur la so-

cialisation des ressources des travailleurs dans cinq pays européens, 195-206 
Dubois, Pierre - Cammelli, Andrea, Le devenir des diplômés de l’enseignement su-

périeur long. Comparaison France-Italie, 207-224 
Bevort, Antoine - Charrasse, David, La politique de la ville et l’emploi en France 

et aux Pays-Bas. Les exemples de Rouen et de Haarlem, 225-239 
 
 
86-87 – 2002 
 
SOCIOLOGIA DEL LAVORO E STUDI ORGANIZZATIVI. Lo stato del dibatti-
to in Italia ed in Gran Bretagna, a cura di G. Bonazzi, M. La Rosa e V. Pulignano 
Bonazzi, Giuseppe - La Rosa, Michele - Pulignano, Valeria, Presentazione, 7 
Parte prima 
Bonazzi, Giuseppe, Perché i sociologi italiani del lavoro e dell’organizzazione, 

pur essendo pro labour, non sono post-bravermaniani e meno ancora foucaul-
tiani, 11-16 

Pulignano, Valeria, Attualità e questioni nella sociologia britannica del lavoro. Ri-
flessioni da una prospettiva italiana, 17-39 

Thompson, Paul, Per una critica del quadro di riferimento: lavoro, occupazione e 
politica economica nella ed oltre la “Labour Process Theory”, 40-60 

Elger, Tony, Analisi critica materialistica del lavoro e dell’occupazione in Gran 
Bretagna: la terza via tra marxismo ortodosso e postmodernismo, 61-81 

Parte seconda 
Contu, Alessia - Willmott, Hugh, Rappresentare il lavoro “in azione”: potere e 

capacità di apprendimento, 85-104 
Collinson, David, Sopravvivere al controllo, 105-124 
Cella, Gian Primo, Come il lavoro si rappresenta, 125-128 
Barbieri, Paolo, La sociologia del lavoro in Italia: appunti “partigiani”, 129-141 
Parte terza 
Stewart, Paul, Individualismo e collettivismo nella sociologia del lavoratore collet-

tivo, 145-164 
Danford, Andy - Richardson, Mike - Upchurch, Martin, Crisi del sindacato o suo 

rinnovamento? Le risposte dei sindacati all’individualizzazione delle relazioni 
sul posto di lavoro, 165-190 

Colasanto, Michele, La sociologia del lavoro oggi in Italia: elementi per una ri-
flessione, 191-208 

Altri saggi 
Fullin, Giovanna - Pais, Ivana, Il lento processo di istituzionalizzazione della fles-

sibilità. Un’indagine sul lavoro interinale in provincia di Como, 211-232 
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88 – 2002 
 
LA REGOLAZIONE CONCERTATA DELL’ECONOMIA FRA GLOBALE E 
LOCALE, a cura di S. Negrelli e A. Pichierri. 
Negrelli, Serafino - Pichierri, Angelo, Presentazione, 7-8 
Negrelli, Serafino, Introduzione. I livelli macro e micro della regolazione concer-

tata, 9-16 
Parte prima – Il quadro di riferimento 
Regini, Marino, La regolazione concertata dell’economia a livello macro, 19-31 
Pichierri, Angelo, La regolazione dei sistemi locali: temi e tendenze, 32-40 
Parte seconda – Modelli di regolazione a confronto 
Barbera, Filippo, Costruire il territorio. La lezione dei “Patti Territoriali”, 43-54 
Bravo, Giangiacomo, Individualismo-cooperazione-free riding: ascesa e matura-

zione di un distretto culturale, 55-74 
Perulli, Paolo, Istituzioni e nuova economia della conoscenza, 75-86 
Podestà, Federico, Politiche di apertura e intervento statale in una fase di crescen-

te globalizzazione, 87-95 
Parte terza – La regolazione dei sistemi locali 
Ambrosini, Maurizio, Senza regia, ma non per caso: l’incontro tra immigrati e 

mercati del lavoro locali, 99-114 
Baglioni, Mirella, Corporatismo snello, concertazione e attori collettivi, 115-129 
Barbera, Filippo - Di Monaco, Roberto - Roccati, Davide, I dilemmi delle politiche 

locali per il lavoro. Una ricerca comparata in aree urbano-industriali, 130-141 
Botto, Francesco - Cattai, Sandra, La globalizzazione socio-economica nelle politi-

che di sviluppo locale. Una riflessione critica su un Patto Territoriale in Tren-
tino, 142-151 

Giaccone, Mario, Modelli divergenti di concertazione locale: il Veneto negli anni 
’90, 152-172 

Greco, Lidia, Performance industriali ed occupazionali nell’industria 
dell’abbigliamento: un’analisi comparata del ruolo della regolazione, 173-185 

Zanfrini, Laura, Politiche delle “quote” ed etnicizzazione del mercato del lavoro 
italiano, 186-226 

Parte quarta – La regolazione concertata dei sistemi di lavoro e di relazioni 
industriali 

Cerruti, Gian Carlo, Contrattazione e concertazione territoriali nelle politiche di 
regolazione locale degli anni ’90, 229-245 

Pellegrini, Claudio, Struttura contrattuale e retribuzione, 246-256 
Piotto, Igor, La fabbrica “multisocietaria” e i problemi di relazioni industriali. Il 

caso del “comitato di sito” nello stabilimento Iveco di Brescia, 257-274 
Zanetti, Massimo Angelo, Il modello Pirelli della “coalizione di produttori” di 

fronte alle sfide della globalizzazione. Un’analisi del ruolo strategico 
dell’informazione nei processi negoziali, 275-286 

 
 
89 – 2003 
 
IMMIGRAZIONE E LAVORO, a cura di M. Ambrosini e F. Berti 
De Vita, Roberto, Presentazione, 7-9 
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Parte prima – Il quadro di riferimento 
Ambrosini, Maurizio, Dopo l’integrazione subalterna: quali prospettive per gli 

immigrati e i loro figli?, 13-26 
Berti, Fabio, Mercato del lavoro e immigrazione: considerazioni critiche sulle 

nuove politiche migratorie, 27-46 
Parte seconda – Le ricerche 
La Rosa, Michele, Immigrazione e lavoro: una lettura trasversale delle ricerche, 

49-51 
Cominelli, Claudia, Filippini nel settore domestico: i limiti di una integrazione su-

balterna, 52-66 
Cozzi, Silvia, Il fenomeno migratorio in Emilia-Romagna: una ricerca sulle condi-

zioni lavorative e sul ruolo della formazione professionale, 67-78 
Garzi, Rosita, Immigrazione e lavoro: appunti dalle storie di vita, 79-86 
Martinelli, Monica, Il lavoro indipendente degli immigrati in provincia di Milano, 

87-105 
Rossi, Unico, Le politiche per l’integrazione degli immigrati: alcuni dati sulla spe-

rimentazione del Reddito minimo d’inserimento (Rmi), 106-117 
Golinelli, Maria, Lavoratori senza casa: l’integrazione incoerente nei territori del-

la diffusione. Il caso dell’Alta Valle del Bidente, 118-134 
Nasi, Lorenzo, Fenomeni migratori e cooperazione allo sviluppo: un’esperienza di 

formazione professionale in Palestina, 135-145 
Altri saggi 
Cocozza, Antonio, Ruolo degli attori sociali e politiche formative: quale futuro per 

il dialogo sociale?, 149-169 
Chicchi, Federico, L’attivazione delle capacità per contrastare la vulnerabilità so-

ciale, 171-187 
Associazione Italiana di Sociologia 
Vita dell’Associazione – Sezione “Economia, lavoro, organizzazione”, 197-2013 
 
 
90 – 2003 
 
FLESSIBILITÀ E LAVORO, a cura del C.I.Do.S.Pe.L. 
Rizza, Roberto ( a cura di), L’intervista a Luciano Gallino, 9-18 
La flessibilità del lavoro 
Reyneri, Emilio, Flessibilità: molti significati, alcune contraddizioni, 21-26 
Seravalli, Gilberto, Flessibilità e sistema economico-sociale, 27-41 
Boeri, Tito - Garibaldi, Pietro, Regimi di protezione dell’impiego: implicazioni teo-

riche e indicazioni dalle riforme in atto in Italia, 42-56 
Antonelli, Gilberto, Flessibilità e nuova economia reale, 57-66 
Bonomi, Aldo, Lavoro indipendente. Il valore di legame come capitale sociale, 67-74 
Ricerche 
Briolini, Marco - Gollini, Silvia, Profili professionali e analisi delle competenze: la 

ricerca di un rapporto possibile. L’esperienza di Varese, 77-92 
La Rosa, Michele, La ricerca ed alcune riflessioni sui contratti di lavoro “coordi-

nati e continuativi” in Emilia-Romagna, 93-102 
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Samek Lodovici, Manuela - Semenza, Renata, L’articolazione dei rapporti di im-
piego in una regione forte: il caso della Lombardia, 103-122 

Carrieri, Mimmo, I collaboratori. Un soggetto bifronte (o trifronte), 123-136 
La flessibilità. Opinioni a confronto 
Contributi di Marco Biagi, Marina Piazza, Vittorio Rieser, Guido Sarchielli, Mi-

chele La Rosa, 137-159 
Ballarino, Gabriele - Barbieri, Paolo - Pedersini, Roberto (a cura di), Rassegna in-

ternazionale: Oecd Employment Outlook 1999 e 2002, 160-190 
Altri saggi 
Consoli, Francesco - Rella, Piera, L’evoluzione delle relazioni industriali nel posto 

di lavoro in un contesto di globalizzazione: una survey internazionale nel setto-
re elettronico ed elettromeccanico, 193-208 

 
 
91 – 2003 
 
CAPITALE SOCIALE, LAVORO E SVILUPPO, a cura di R. Rizza e G. Scidà 
Rizza, Roberto - Scidà, Giuseppe, Presentazione, 7-9 
Parte prima – Il quadro di riferimento 
Scidà, Giuseppe, Lo sviluppo e le morfologie del capitale, 13-36 
Martinelli, Monica, Alle origini del capitale sociale, 37-60 
Parte seconda – Capitale sociale e migrazioni 
Zanfrini, Laura, Il capitale sociale nello studio delle migrazioni. Appunti per una 

prima riflessione, 63-91 
Bertolani, Barbara, Capitale sociale e intermediazione etnica: il caso degli indiani 

punjabi inseriti in agricoltura in provincia di Reggio Emilia, 92-102 
Parte terza – Capitale sociale e sviluppo 
Barbieri, Paolo, Capitale sociale e sviluppo locale: attori e istituzioni in rete, 105-

125 
De Vivo, Paola, La costruzione, la formazione e lo sviluppo della fiducia locale. I 

patti campani:osservazioni dal campo, 126-147 
Borghi, Vando, Capitale sociale e istituzioni nel capitalismo a rete: avviso ai navi-

ganti, 148-166 
Parte quarta – Capitale sociale e lavoro 
Barbieri, Manuela - Rizza, Roberto, Capitale sociale e lavoro atipico, 169-184 
Zucchetti, Eugenio, Capitale sociale e mercato del lavoro: uno sguardo ad alcuni 

segmenti dell’offerta di lavoro, 185-209 
Fortunato, Vincenzo, Capitale sociale, organizzazione del lavoro e relazioni indu-

striali: l’esperienza Fiat a Melfi, 210-230 
 
 
92 – 2003 
 
CONFINI E TRASGRESSIONI DI CONFINI NELLA SOCIOLOGIA ECONO-
MICA, DEL LAVORO E DELL’ORGANIZZAZIONE, a cura di S. Negrelli e A. 
Pichierri 
Negrelli, Serafino - Pichierri, Angelo, Introduzione. Il destino della sociologia 

economica del lavoro e dell’organizzazione al confine tra discipline, 7-12 
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Parte prima 
Czarniawska, Barbara, Allargare i confini: la teoria dell’organizzazione come un 

ibrido, 15-25 
Bonazzi, Giuseppe, Teoria delle risorse e analisi organizzativa: un possibile in-

contro interdisciplinare, 26-36 
Rullani, Enzo, Società del rischio e reti di conoscenza: il capitale sociale della 

modernità riflessiva, 37-66 
Becattini, Giacomo - Burroni, Luigi, Il distretto industriale come strumento di ri-

composizione del sapere sociale, 67-84 
Cella, Gian Primo, Come riconoscere le scienze sociali?, 85-92 
Trigilia, Carlo, Uscire dai confini o consolidarsi?, 93-96 
Parte seconda 
Odella, Francesca, Conseguenze inattese e genesi dei processi economici: il ruolo 

delle esternalità nell’approccio sociologico, 99-118 
Strati, Antonio, Centralità della “pratica” dello studio dell’organizzazione e cono-

scenza sensibile, 119-133 
Romano, Immacolata - Serpieri, Roberto, Per una concezione stratificata 

dell’“attore competente”, 134-150 
Marzano, Marco, Ancora separati? Una sorta di manifesto per un matrimonio mol-

to atteso. Antropologia e sociologia nel nuovo millennio, 151-166 
Barbera, Filippo - Negri, Nicola, Relazioni pericolose: tre modelli di relazione tra 

economia e sociologia economica, 167-183 
 
 
93 – 2004 
 
TRA PRODUZIONE E CONSUMO. Processi di cambiamento della società italia-
na, a cura di V. Codeluppi 
Codeluppi, Vanni, Presentazione, 7-8 
Parte prima – La società italiana tra produzione e consumo 
Fabris, Giampaolo, Dalla produzione al consumo, 11-13 
Codeluppi, Vanni, Produzione e consumo: prospettive per la ricerca, 14-30 
Cesareo, Vincenzo, Comportamenti di consumo, identità ed esperienza lavorativa 

nella società contemporanea: una relazione complessa, 31-45 
Carmagnola, Fulvio, Verso la fiction economy, 46-54 
Bonazzi, Giuseppe, Le spese culturali: produzione, consumo o investimenti priva-

ti?, 55-58 
Parte seconda – I consumi tra identità e globalizzazione 
Siri, Giovanni, Società dei consumi e nuove identità. L’evoluzione della persona 

all’inizio del terzo millennio, tra globalizzazione economica e frammentazione 
del sé, 61-70 

Di Nallo, Egeria, Il consumo come area esperienziale, 71-81 
Paltrinieri, Roberta, Identità culturale e consumi nella società della contrapposi-

zione inclusiva, 82-93 
Parte terza – La ricerca sui consumi alla IULM 
Ferraresi, Mauro, La ricerca sui consumi all’Università IULM, 97-103 
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Galoforo, Germana, Le forme della seduzione. Modelli comunicativi nelle pubblici-
tà di abbigliamento femminile, 104-113 

Mortara, Ariela, Lo standard package contemporaneo: una ricerca esplorativa, 
114-122 

Salafia, Paolo, La liturgia incerta: condizionamenti e autodeterminazione negli 
spazi del consumo, 123-128 

Zatta, Susanna, Il tempo dell’iperspazio. Una ricerca sul vissuto temporale nei 
centri commerciali, 129-137 

Segre, Simona, Cina e Italia: considerazioni sulla nuova cultura della moda, 138-
147 

 
 
94 – 2004 
 
I LAUREATI IN ITALIA. Le indagini di AlmaLaurea su scelte formative, orien-
tamento al lavoro e occupabilità, a cura di A. Cammelli e M. La Rosa 
Cammelli, Andrea - La Rosa Michele, Presentazione, 7 
La Rosa, Michele - Castaldini, Valentina - Lusetti, Marialuisa, La riforma universi-

taria: verso dove?, 9-33 
Cammelli, Andrea - Di Francia, Angelo - Guerriero, Angelo, AlmaLaurea nel si-

stema universitario italiano, 34-56 
Parte prima 
Castaldini, Valentina - Mignoli, Gian Piero, Come si studia all’Università, 59-70 
Grandi, Stefano - Nardi, Elena - Mignoli, Gian Piero, Universitari: aspettative di 

studio e di lavoro, 71-88 
Gosetti, Giorgio - Nardi, Elena, Laureati e contesto sociale di provenienza, 89-111 
Parte seconda 
Gosetti, Giorgio, Orientamenti al lavoro e occupabilità: un quadro di riferimento 

teorico-sociologico, 115-136 
Borghi, Vando - Lilli, Annamaria, La condizione occupazionale dei laureati: una 

comparazione da uno a tre anni dalla laurea, 137-154 
Girotti, Claudia - Grandi, Stefano, Sul lavoro e verso il lavoro: propensioni, aspet-

tative e realtà, 155-171 
Ghiselli, Silvia - La Rosa, Michele, La qualità del lavoro dei laureati. L’indagine 

dopo uno e tre anni dalla laurea, 172-189 
Lodigiani, Rosangela - Zucchetti, Eugenio, L’Osservatorio Istud sul lavoro giova-

nile ad alta scolarizzazione: obiettivi e primi risultati, 190-209 
Appendice, 210-218 
 
 
95 – 2004 
 
EVOLUTION DES SITUATIONS DU TRAVAIL: CONTRAINTES, NORMES 
ET COMPÉTENCES. Spécial IX Jounées de “Sociologie du travail”, Paris, no-
vembre 2003, sous la direction de M. La Rosa 
La Rosa, Michele, Presentazione, 7-8 
Première partie 
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Lanciano-Morandat, Caroline - Rolle, Pierre, Un nouveau rapport Science-
Industrie?, 11-27 

Durand, Jean-Pierre, Les fonctionnalités des l’évaluation individuelle dans le mo-
dèle de la compétence, 28-38 

Bevort, Antoine, Quels usages du capital social pour l’étude des relations profes-
sionnelles?, 39-53 

Buscatto, Marie, Les savoirs relationnels: expression de “soi” ou qualification so-
ciale?, 54-66 

Bertolini, Sonia, Travail atypique en Italie: les parcours professionnels de présta-
taires de services, 67-84 

Périlleux, Thomas, Idéologie managériale et résistance à l’aliénation, 85-97 
Deuxième partie 
Chicchi, Federico, Travail et capital symbolique. Une recherche empirique sur le 

travail ouvrier dans la société postfordiste, 101-112 
De Luigi, Nicola, L’insertion professionnelle des jeunes: des stratégies 

d’exploration aux expérimentations infructueuses, 113-127 
Garabige, Alexandra - Lallement, Michel, L’action collective dans la fonction pu-

blique: un angle mort de la sociologie des relations professionnelles?, 128-143 
Madoui Griot, Mohamed, La création d’entreprise comme mode de destigmatisa-

tion: le cas des entrepreneurs issus de l’immigration maghrébine, 144-162 
Pillon, Thierry, Note sur l’espace de travail et sa sociologie, 163-172 
Lanciano-Morandat, Caroline, Marché du travail et recompositions des systèmes 

productifs localisés, 173-188 
 
 
96 – 2004 
 
ETICA E IMPRESA, a cura di M. La Rosa e L. Radi 
La Rosa, Michele - Radi, Laura, Presentazione, 7 
Parte prima – Il quadro interpretativo di riferimento 
La Rosa, Michele, Il ritorno dell’etica, 11-14 
Morri, Lorenzo, Etica ed economia: gli “sfondi” concettuali della separazione e 

dell’unità, 15-29 
Lozano, Josep M., Servono visione d’impresa e visione di paese. Un’interpretazione 

della Responsabilità Sociale delle Imprese, 30-40 
Laville, Jean-Louis, Solidarietà e sviluppo sostenibile: un quadro teorico per ri-

pensare le responsabilità dell’impresa, 41-63 
Acocella, Giuseppe, Aspetti sociali dell’etica economica. Il contributo della filoso-

fia morale al dibattito sulla responsabilità sociale d’impresa, 64-80 
Van Parijs, Philippe, Il “riflettore” e il “microfono”. È necessaria, o possibile, 

un’economia socialmente responsabile?, 81-89 
Leys, Jos, Il “riflettore”, il “microfono”, il “palcoscenico” e il “tavolo”: quattro 

meccanismi per lo sviluppo di un’economia sostenibile, 90-122 
Salmon, Anne, Etica e responsabilità sociale delle imprese: una sfida per il capita-

lismo?, 123-138 
Fortuna, Giuseppe, L’etica del lavoro che cambia, 139-152 
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Salvetti, Fernando, Ways of self-empowerment: lo sviluppo delle persone nelle or-
ganizzazioni come dimensione della responsabilità sociale, 153-159 

Parte seconda – Temi, problemi, esperienze 
Radi, Laura, Impresa etica e sviluppo della società civile: una presentazione, 163-

165 
Romiti, Cesare, Corporate Social Responsability, 166-177 
Bassetti, Piero, Responsabilità dell’impresa: sociale o politica?, 178-188 
Guzzini, Adolfo, Etica e responsabilità sociale delle imprese, 189-190 
Radi, Laura, La Responsabilità Sociale di Impresa in una intervista ad Alessandro 

Benetton, 191-194 
Merloni, Francesco, Etica d’impresa e responsabilità sociale, 195-198 
Benedetti, Aureliano, Responsabilità sociale d’impresa: temi e prospettive, 199-

204 
Appendice 
Radi, Laura, Etica ed economia: i convegni di Nemetria, 207-213 
Sechi, Cinzia (a cura di), Antologia di riferimenti bibliografici, iniziative a livello 

internazionale e nazionale, siti internet dedicati alla Responsabilità Sociale 
dell’Impresa, 214-241 

 
 
97 – 2005 
 
ATIPICI?, a cura di S. Bertolini e R. Rizza 
Bertolini, Sonia - La Rosa, Michele - Rizza, Roberto, Introduzione, 7-12 
Parte prima – Elementi per un’analisi delle trasformazioni del lavoro 
Saraceno, Chiara, Le differenze che contano tra i lavoratori atipici, 15-24 
Zucchetti, Eugenio, Un mercato del lavoro plurale: tra “vecchi” e “nuovi” equili-

bri, 25-41 
Regalia, Ida, Lavori atipici, nuovi, non-standard. Un campo ambivalente per 

l’analisi e l’azione sociale, 42-55 
Rizza, Roberto, La costruzione sociale del mercato del lavoro: forme di embed-

dedness del lavoro mobile, 56-79 
Bertolini, Sonia, Strumenti concettuali per l’analisi del mercato del lavoro atipico: 

riflessioni ed esperienze di ricerca, 80-104 
Parte seconda – Analisi empiriche 
Migliavacca, Mauro, Lavoro atipico tra famiglia e vulnerabilità sociale. Alcune 

riflesssioni per esplorare nuovi approcci empirici, 105-121 
Zanetti, Massimo Angelo, La soggettività del lavoratore flessibile e il problema 

del consenso alle nuove forme di lavoro, 122-140 
Addabbo, Tindara, Chi è fuori è fuori? Alcune riflessioni sul lavoro interinale in 

Italia, 141-160 
Bertone, Chiara, Profili di genere a tempo determinato: una ricerca sugli enti loca-

li, 161-173 
Ballarino, Gabriele, Strumenti nuovi per un lavoro vecchio. Il sindacato italiano e 

la rappresentanza dei lavoratori atipici, 174-190 
Semenza, Renata - Samek Lodovici, Manuela, Le potenzialità del lavoro part-time, 

191-205 
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Dall’Agata, Claudia - Lama, Rossella, Tra capitale sociale, organizzazioni e svi-
luppo di competenze professionali. Un’indagine sui collaboratori coordinati e 
continuativi del terziario in Emilia-Romagna, 206-221 

Chicchi, Federico - Marino, Stefania, Lavoro irregolare e lavoro flessibile. I risul-
tati di una ricerca empirica sulla disoccupazione giovanile a Reggio Calabria, 
222-236 

Cepollaro, Gianluca - Morelli, Ugo, L’organizzazione in pezzi: forme di svantaggio 
e rischi di discriminazione per i lavoratori autonomi e coordinati, 237-246 

 
 
98 – 2005 
 
SOCIETÀ E NEW ECONOMY, a cura di M. La Rosa, I. Regalia e E. Zucchetti. 
La Rosa, Michele - Zucchetti, Eugenio, Introduzione. Società e new economy, 7-11 
Parte prima – Elementi per la ricostruzione di un quadro di riferimento 
Butera, Federico, Nascita e declino del mito del villaggio globale, 15-30 
Marazzi, Christian, Società e new economy, 31-39 
Rossi, Salvatore, Società e net economy, 40-42 
Carboni, Carlo, Nuova economia, nuova società, 43-69 
Provasi, Giancarlo, Quale futuro per la new economy?, 70-74 
Parte seconda – Temi, problemi, ricerche 
Regalia, Ida, Introduzione. Nuova economia: ricercando un filo rosso, 77-81 
Pais, Ivana, Il lavoro nelle aziende internet dopo la crisi della new economy: 

un’indagine in provincia di Milano, 82-92 
Greco, Silvana, Transizioni occupazionali nelle professioni IT: opportunità e rischi 

per la carriera delle donne?, 93-102 
Bertolini, Sonia, New economy e trasformazioni del mercato del lavoro: alcune 

evidenze, 103-115 
Ballarino, Gabriele, La nuova economia, tra mode concettuali e realtà sociale. No-

te a partire dal mutamento dell’offerta di formazione del sistema universitario 
milanese negli anni ’90, 116-130 

Arata, Giovanni, “Nuova” economia e organizzazioni “vecchie”. Introduzione alle 
potenzialità e ai paradossi delle ICT nelle Corti Civili Italiane, 131-144 

Bruni, Attila - Fasol, Rino - Nicolini, Davide, Una prospettiva sociologica allo 
studio della telemedicina, 145-157 

Poggio, Barbara - Zanutto, Alberto, Alla cassa o al call center? Prospettive femmi-
nili nell’Information Society, 158-169 

 
 
99 – 2005 
 
LA SOCIETÀ IMMATERIALE. Lavoro, consumo e luoghi sociali, a cura di V. 
Codeluppi 
Codeluppi, Vanni, Presentazione, 7-8 
Parte prima – Il quadro di riferimento 
Maffesoli, Michel, Creazione, consumo, 11-18 
Fabris, Giampaolo, Il consumo come esperienza, 19-24 
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La Rosa, Michele, Immateriale, produzione, lavoro, 25-30 
Carmagnola, Fulvio, Simboli ed economia. Come sfuggire all’imperativo estetico, 

31-42 
Bellasi, Pietro, L’immateriale nell’arte: congiunture di una vocazione, 43-56 
Ferraresi, Mauro, La mediazione mediatica, 57-72 
Codeluppi, Vanni, Il corpo-vetrina, 73-82 
Parte seconda – Temi, problemi e ricerche 
Galoforo, Germana, L’economia del simbolico: contesto sociale e strategie azien-

dali, 85-96 
Mortara, Ariela, L’immaginario della marca e gli strumenti per la sua costruzione, 

97-108 
Barile, Nello, La marca: commutatore metonimico tra immaginario e vita quoti-

diana, 109-118 
Marchisio, Oscar, Geografia del brand. Ovvero la catena del valore 

dell’immateriale, 119-126 
Morone, Alfonso, L’oggetto industriale verso l’immateriale: dal corpo solido alla 

trasparenza, 127-136 
Pavone, Annalisa - Pomodoro, Sabrina, Comunicare i beni di lusso: nuovi signifi-

cati e nuovi valori, 137-149 
Formisano, Marcello - Zarantonello, Lia, Prospettive esperienziali nel turismo: 

modelli applicati e applicabili, 151-166 
Brognara, Roberto, Il commercio elettronico: il consumo immateriale, 167-176 
 
 
100 – 2005 
 
ECONOMIA, LAVORO, ORGANIZZAZIONE: NUOVI PARADIGMI, NUOVI 
SCENARI, a cura di M. La Rosa 
La Rosa, Michele, Presentazione, 7-8 
Accornero, Aris, Il lavoro dalla rigidità alla flessibilità. E poi?, 9-23 
Bonazzi, Giuseppe, Il cambiamento del paradigma organizzativo nel 20° secolo: 

alcune ripercussioni sulle convinzioni profonde, 24-44 
Butera, Federico, Tecnologia, organizzazione e lavoro: il progetto e la persona, 45-80 
De Masi, Domenico, Ford, Faust e Frankenstein. Il lavoro umano tra squilibrio e 

saggezza, 81-97 
Mingione, Enzo - Andreotti, Alberta, La trasformazione della regolazione sociale 

del lavoro: l’occupazione femminile nell’Italia settentrionale e meridionale in 
prospettiva comparativa, 98-124 

Reyneri, Emilio, Quando le organizzazioni sono chiamate a far fronte al fallimento 
del mercato e delle reti sociali: il caso dei servizi per l’impiego, 125-140 

Laville, Jean-Louis, Dal lavoro all’economia, dall’organizzazione all’istituzione: 
percorsi sociologici, 141-157 

Fabris, Giampaolo, Cambiano i rapporti tra produzione e consumo, 158-170 
Colasanto, Michele - Lodigiani, Rosangela, L’università incompetente. L’istruzione 

terziaria tra competenze, formazione ed educazione, 171-198 
La Rosa, Michele, Il lavoro che cambia: le “nuove frontiere”, 199-213 
Negrelli, Serafino, Il lavoro che cambia: dal "saper fare" al "saper essere", 214-223 
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Codeluppi, Vanni, I limiti sociali del consumo, 224-237 
Penn, Roger, Il paradosso del lavoro moderno nell’Inghilterra di oggi, 238-252 
Regini, Marino, Che cosa induce gli attori collettivi ad accordarsi su soluzioni “se-

cond-best”? Interessi, istituzioni, processi cognitivi, azioni simboliche, 253-261 
Zurla, Paolo, Giovani e lavoro: diversità, disuguaglianze e nuove prospettive, 261-269 
 
 
101 – 2006  
 
IL PENDOLO MERIDIONALE. Bilanci e prospettive delle politiche per lo svi-
luppo locale del Mezzogiorno, a cura di F. Chiarello 
Chiarello, Franco, Introduzione. Il pendolo meridionale. Bilanci e prospettive delle 

politiche per lo sviluppo locale del Mezzogiorno, 7-15 
Laville, Jean-Louis - Gardin, Laurent, Le iniziative locali. Realtà europee e inse-

gnamenti trasversali, 17-30 
Pichierri, Angelo, Lo sviluppo locale: crisi di un paradigma?, 31-38 
Viesti, Gianfranco, Le politiche di sviluppo territoriale come politiche per la com-

petitività, 39-46 
Donolo, Carlo, Valutare le politiche per lo sviluppo locale, 47-62 
Bagnasco, Arnaldo, Lo sviluppo locale: una risorsa per l’Italia, 63-68 
La Spina, Antonio, Le politiche per il Mezzogiorno e la lezione weberiana, 69-80 
De Vivo, Paola, La regionalizzazione dei patti territoriali, 81-91 
Burroni, Luigi, Agenzie e sviluppo locale: un gioco a somma zero?, 92-102 
Corigliano, Emma, Circoli virtuosi e circoli viziosi nei comportamenti cooperativi. 

Una verifica empirica sui Patti territoriali in Puglia, 103-122 
Altri saggi 
Stewart, Paul - Danford, Andrew - Pulignano, Valeria, L’impatto dei sistemi di la-

voro ad alta performance sulla qualità della vita di lavoro. Uno studio compa-
rato tra Italia e Gran Bretagna, 125-140 

Zanfrini, Laura, Il consolidamento di un “mercato del lavoro parallelo”. Una ri-
cerca sugli immigrati disoccupati in Lombardia, 141-172 

Pirro, Fabrizio, Strategie plausibili. Azione volontaria e mercato del lavoro nei si-
stemi locali di welfare, 173-189 

Giannini, Mirella - Sarfatti Larson, Magali - Minardi, Everardo, Ricordo di Eliot 
Freidson, 191-192 

 
 
102 – 2006 
 
IL CAPITALE SOCIALE TRA ECONOMIA E SOCIOLOGIA, a cura di M. Go-
linelli, M. La Rosa, G. Scidà 
La Rosa, Michele - Scidà, Giuseppe, Presentazione, 7-8 
Parte prima – Quadro teorico e osservazioni critiche 
Scidà, Giuseppe, Economia di mercato e legame sociale: verso nuovi equilibri?, 

11-34 
Rullani, Enzo, Capitale sociale e nuova modernità, 35-64 
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Pollini, Gabriele, Capitale sociale e/o capitale comunitario: verso una definizione 
teoricamente fondata, 65-77 

Tosini, Domenico, Capitale sociale: una prospettiva critica, 78-95 
Pendenza, Massimo - Giordano, Giuseppe, Il di-lemma “capitale sociale”, 96-117 
La Rosa, Michele, Meno di un saggio e più di una riflessione, 118-121 
Parte seconda – Temi, problemi, ricerche 
Golinelli, Maria, Il capitale sociale nell’economia di comunione: economia civile e 

relazionalità, 125-147 
Becchetti, Leonardo, Responsabilità sociale dei consumatori e capitale sociale in-

ternazionale: il caso del commercio equo e solidale, 148-168 
Cartocci, Roberto - Vanelli, Valerio, Atlante del capitale sociale, 169-191 
Lodigiani, Rosangela, Capitale sociale, capitale umano e istituzioni nell’integrazione 

degli immigrati marocchini in Lombardia, 192-212 
Gosetti, Giorgio, Capitale sociale e significati del lavoro dei giovani: elementi per 

una relazione, 213-231 
 
 
103 – 2006 
 
SOCIETÀ DELLA CONOSCENZA E FORMAZIONE, a cura di B. Bertagni, M. 
La Rosa e F. Salvetti 
Bertagni, Barbara - La Rosa, Michele - Salvetti, Fernando, Presentazione, 7-9 
Parte prima 
Montedoro, Claudia - Pepe, Dunia - Serra, Francesca, La formazione oggi: ruolo e 

prospettive, 13-34 
Capucci, Ulderico, La formazione nella società della conoscenza, 35-57 
La Rosa, Michele, Come e perché parlare di metacompetenze per la formazione, 

58-70 
Salvetti, Fernando, Knowledge governance e dintorni: il futuro prossimo venturo 

del lavoro manageriale, 71-87 
Quaglino, Gian Piero, Una formazione centrata sulla persona, 88-96 
Bruscaglioni, Massimo, La microcultura personale “empowerment oriented”, 97-114 
Piccardo, Claudio - Benozzo, Angelo, Lo spazio della formazione per le comunità 

di pratiche, 115-131 
Cantoni, Lorenzo - Succi, Chiara, Accettazione e rifiuto dell’eLearning nelle orga-

nizzazioni: una mappa, 132-142 
Parte seconda 
Bertagni, Barbara, Self-empowerment: per non morire di lavoro, 145-149 
Nanetti, Franco, La leadership situazionale tra immaginario e realtà, 150-175 
Panzarani, Roberto, Intangibles, processi di ricerca e innovazione, 176-181 
Minguzzi, Paolo, Gestione della conoscenza e nuovi paradigmi formativi: i risulta-

ti di un’indagine, 182-193 
Boutall, Trevor, Competenze senza incubi: i National Occupational Standards, 

194-204 
Mattalucci, Lauro - Sarati, Elena, Oltre la formazione apparente: dalle comunità di 

apprendimento alle comunità di pratica, 205-228 
Tucci, Laura, La forma e il movimento. La formazione... vero cambiamento per le 

persone e le organizzazioni, 229-243 
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Rago, Emilio, La valutazione quantitativa della formazione aziendale. Dalle misu-
re economico-finanziarie agli indicatori bilanciati, 244-269 

 
 
104 – 2006 
 
LE CONVENZIONI DEL LAVORO, IL LAVORO DELLE CONVENZIONI, a 
cura di V. Borghi e T. Vitale 
Borghi, Vando - Vitale, Tommaso, Convenzioni, economia morale e analisi socio-

logica, 7-34 
Parte prima – Convenzioni del lavoro: una prospettiva di ricerca 
Eymard-Duvernay, François - Favereau, Olivier - Orléan, André - Salais, Robert - 

Thévenot, Laurent, Valori, coordinamento e razionalità: il programma di ri-
cerca dell’Economia delle convenzioni, 37-60 

Salais, Robert, Convenzioni del lavoro, mondi della produzione e istituzioni: un 
percorso di ricerca, 61-85 

Thévenot, Laurent, Organizzazione e potere. Pluralismo critico dei regimi di coin-
volgimento, 86-106 

Favereau, Olivier, L’economia delle convenzioni e la teoria dei salari, 107-128 
Eymard-Duvernay, François, Le convenzioni di qualità. Un’applicazione 

all’analisi della disoccupazione, 129-144 
Bessy, Christian, La pluralità dei contratti di lavoro e gli usi del diritto, 145-165 
Breviglieri, Marc, I gesti usuali: limiti all’agire convenzionale e fonti di arricchi-

mento per le organizzazioni, 166-184 
Parte seconda – Economia delle convenzioni: una prospettiva in discussione 
Swedberg, Richard, Cosa può apprendere la sociologia economica dall’Economia 

delle convenzioni?, 187-199 
Stark, David, Appello per una sociologia della grandezza, 200-223 
Tilly, Charles, Un’altra prospettiva sulle convenzioni, 224-235 
Pizzorno, Alessandro, Capitale sociale, reputazione, visibilità, 236-259 
Parte terza – Contributi alla discussione: economia delle convenzioni e socio-
logia del lavoro in Italia 
Fullin, Giovanna, Strategie di reclutamento e diseguaglianze nel mercato del lavo-

ro. Spunti di analisi a partire dall’Economia delle convenzioni, 263-274 
Chicchi, Federico, Per un’analisi critica dell’Economia delle convenzioni: alcune 

brevi riflessioni sul suo statuto teorico e sul suo rapporto con la sociologia del 
lavoro, 275-288 

Gosetti, Giorgio, La relazione fra organizzazioni e pianificazione: il contributo in-
terpretativo dell’Economia delle convenzioni, 289-297 

Bertolini, Sonia, L’utilità di un maggiore confronto tra l’Economia delle conven-
zioni e la sociologia: l’analisi della relazione di lavoro, 298-307 

 
 
105 – 2007 
 
VECCHI E NUOVI DUALISMI NELL’ANALISI DELL’ECONOMIA, DEL 
LAVORO, DELLE ORGANIZZAZIONI, a cura di M. La Rosa, I. Regalia, E. 
Zucchetti 
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La Rosa, Michele - Zucchetti, Eugenio, Presentazione, 7-12 
Regalia, Ida, Dicotomie, opposti, antitesi. Vecchi e nuovi dualismi nell’analisi re-

cente dell’economia, del lavoro, delle organizzazioni in Italia, 13-15 
Parte prima – Il quadro di riferimento 
Appay, Béatrice, Dualismes et paradoxes au travail. L’autonomie contrôlée, 19-34 
Cavalli, Alessandro, Ordine e disordine, 35-48 
Parte seconda – Temi, problemi e ricerche 
Bravo, Giangiacomo, Oltre i dualismi nella modellizzazione degli attori economici 

e sociali, 51-63 
Bruni, Attila - Murgia, Annalisa, Atipici o flessibili? San Precario salvaci tu!, 64-75 
Castellani, Marco, Oltre un modello dualistico della filiera. Riflessioni sul ruolo 

della governance territoriale nel distretto di Lumezzane, 76-86 
Coletto, Diego, L’economia informale ed i suoi confini con il settore formale nei 

paesi del Sud del mondo, 87-98 
Cozza, Michela, La cultura degli opposti. Pensiero scientifico e sviluppo tecnolo-

gico in una prospettiva di genere, 99-109 
Faraoni, Natalia, Periferie in cerca di un nuovo centro: politiche e sviluppo locale 

nel Mezzogiorno, 110-120 
Farinella, Domenica, Dalla retorica del NPM al cambiamento in concreto: il caso 

di un centro di smistamento postale, 121-132 
Fortunato, Vincenzo - Mirabelli, Maria, Tra Governance e Government: esperienze 

di sviluppo locale in una regione del Mezzogiorno, 133-144 
Franchi, Maura, Lunghezza e qualità dei percorsi di transizione al lavoro dei lau-

reati, 145-158 
Gosetti, Giorgio, Giovani e società dei lavori. La valenza esplicativa dei dualismi, 

159-169 
Landri, Paolo, Tra comunità e pratica, 170-180 
Mariani, Maria Antonietta, Territori sincretici, comunità ibride, 181-192 
Provenzano, Carmelo, Opportunistic Bounded Rationality versus Social Absorptive 

Rationality in the institutional and relational structure of the employment rela-
tionship, 193-205 

Rossi, Paolo - Tomasin, Paolo, Vizi privati, pubbliche virtù? Il backstage della co-
struzione organizzativa della responsabilità sociale d’impresa, 206-217 

Rostan, Michele - Vaira, Massimiliano, Il cambiamento strutturale nei sistemi di istru-
zione superiore: persistenza e ridefinizione del dualismo élite/massa, 218-228 

Zanutto, Alberto, Inventare l’invenzione: genialità individuale e innovazione tec-
nologica nelle pratiche di user e producer, 229-238 

 
 
106-107 – 2007 
 
GLI STRUMENTI DELL’ETICA, L’ETICA DEGLI STRUMENTI E LA RE-
SPONSABILITÀ SOCIALE, a cura di B. Bertagni, M. La Rosa e F. Salvetti 
Bertagni, Barbara - La Rosa, Michele - Salvetti, Fernando, Presentazione, 7-9 
Parte prima – Gli strumenti dell’etica, l’etica degli strumenti e la responsabili-
tà sociale 
Morri, Lorenzo, “C’era una volta in America...”. Una nota sulle origini della re-

sponsabilità sociale d’impresa, 13-26 
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