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1999 • Quaderni ,1

RAPPRESENTANZA 
E RAPPRESENTATIVITÀ
DEI SINDACATI 
In Italia e in Europa

«Quale Stato» Premessa, 7 • Lavoratori e cittadini alla prova
della rappresentanza. L'esperienza del pubblico impiego
Sandro Morelli, 9. Mimmo Carrieri, 16. Miriam Mafai, 22. Paolo
Nerozzi, 25. Alberto Orioli, 31. Mario Tronti, 36. Tabelle e grafici,
42 • Matilde Raspini, Stefano Gori Sindacati europei e rappresen-
tanza Premessa, 53. Gli ultimi anni, 56. Occupazione e sindacaliz-
zazione, 61 • Indice dei grafici e delle tabelle, 69.

1999 • Quaderni ,2

FRA PUBBLICO 
E PRIVATO
Il terzo settore In Italia e in Europa

Mauro Alboresi Introduzione, 9 • Premesse e prospettive di un
dialogo Dario Canali Considerazioni preliminari, 23. Paolo Nerozzi
Premesse e prospettive di un dialogo, 27 • Il terzo settore in
Europa e in Italia. Caratteristiche, problemi e prospettive di
sviluppo Frances Rickford Un progetto politico per i servizi sociali,
37. Stefano Zamagni Stato sociale ed economia civile. Perché è
riduttivo parlare di terzo settore, 67. Sergio Pasquinelli I servizi socia-
li come mercato: qualità e responsabilità, 87. Virginio Colmegna
Terzo settore e società. Etica cristiana e solidarietà, 101. Nuccio
Iovene Un impegno comune per l'Europa sociale, 107. Piero
Calandriello II non-profit alla lente del profit, 113. • Politica, isti-
tuzioni e terzo settore Livia Turco Terzo settore e istituzioni.
Intervista a cura di Mauro Alboresi, 121. Giovanni Lolli Cultura e
politica per il terzo settore, 129. Piergiorgio Massidda Lo Stato socia-
le tra pubblico e privato. Posizioni e proposte di Forza Italia, 137.
Paolo Ferrero II terzo settore: un campo di scelte,145 • Sindacato
e terzo settore Sergio D'Antoni II sindacato nuovo e la società civi-
le organizzata, 157. Bruno Trentin L'impegno del sindacato per il
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terzo settore. Parte integrante di una strategia per il lavoro, 165.
Dossier Il terzo settore nel rapporto con il governo e con i
sindacati. Confederazione europea dei sindacati-Organizzazioni dell'eco-
nomia sociale Dichiarazione congiunta, 183. Convention della solida-
rietà Mi riguarda! II futuro del paese nelle mani dei cittadini.
Dichiarazione comune, 187. Appello della Convention della soli-
darietà ai presidenti della Camera e del Senato, 187. Forum per-
manente del terzo settore-governo Protocollo d'intesa, 199.
Commissione del ministero del Lavoro Terzo settore e occupazione,
205 • Il terzo settore su carta e on-line Enzo Bernardo II terzo
settore in Internet. Breve guida a uso sindacale, 227.

2000 • Quaderni ,3

TESTA E CUORE
Più autonomi, più solidali.
Il federalismo delle autonomie.
Un forum

Ferdinando Sigismondi Introduzione, 5 • Luciano Sartoretti Relazione, 8
• Interventi Valentino Castellani, 26. Giovanni Laratore, 36.
Amedeo Croce, 42. Renato Cogno, 45. Giuseppe Gamba, 54.
Antonino Calandra, 60. Marita Peroglio, 64. Umberto D'Ottavio,
69. Alberto Buzio, 72. Gianmario Capirone, 77. Fiorenzo Grijuela,
79. Paolo Nerozzi, 84.

2001 • Quaderni ,4

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
& MEZZOGIORNO
Una sfida per la legalità

Giancarlo Caselli Presentazione, 7. Laimer Armuzzi Introduzione, 11.
Antonella Morga Relazione, 13 • Interventi Aldo Alessio, 29. Piero
Fassino, 32. Cesare Salvi, 40. Fernando Pignataro, 48. Claudio
Giardullo, 54. Giuseppe Lumia, 58. Marco Venturi, 64. Giovanni
Pagliarini, 71. Pietro Grasso, 78. Italo Falcomatà, 84. Giuseppe
Cipriani, 92. Emilio Miceli, 98. Giuseppe Sorino, 102. Paolo Nerozzi
Intervento conclusivo, 107.
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2001 • Quaderni, 5

MUSEO EGIZIO
Riflessioni sul suo futuro

Elvira D'Amicone Le specificità del museo • PRIMA PARTE Analisi del con-
testo, 8. Sezione A. Il museo e la sua specificità, 8. Sezione B Il museo
e il suo pubblico, 21. Sezione C Il museo e la specificità della sede
espositiva, 34 • SECONDA PARTE. Riflessioni e prospettive, 43. Tavole,
50 • Appendice Luigi Vigna Riflessioni tecniche, 54. Osvaldo Di
Fronzo, Premesse al ‘museo che vive’, 62 • BIBLIOGRAFIA, 64.

2003 • Quaderni ,6

PAROLE PER LA PACE
Israeliani e palestinesi

Enzo Bernardo Presentazione, 7 • PRIMA PARTE Luciano Sartoretti
Introduzione, 17. Saluti Giovanni Del Tin, 23. Mercedes Bresso, 24.
Tom Dealessandri, 26. Giampiero Leo, 28. Colloquio Giangiacomo
Migone, 31. Sari Nusseibeh, 32 • SECONDA PARTE Colloquio
Giangiacomo Migone, 41. Gianfranco Benzi, 43. Sari Nusseibeh,
48. Luciano Sartoretti, 58. Lorenzo Mazzoli, 58. Dialogo Sari
Nusseibeh incontra gli studenti universitari e delle scuole medie
Cecilia Navarra Introduzione, 67. Dialogo Sari Nusseibeh, 70.
Michelguglielmo Torri, 72. Alfio Mastropaolo, 72. Yossi Beilin Una
visione israeliana, 77 • ALLEGATI L'accordo Nusseibeh-Ayalon (set-
tembre 2002), 81. Time For Peace, 83. La risoluzione del Consiglio
di sicurezza delle Nazioni Unite 242 del 1967, 85.

2003 • Quaderni ,7

TOBIN TAX
Una tassa contro i movimenti finanziari speculativi.
Un nuovo mondo da costruire

«Quale Stato», 7. Gianni Nigro, 9. Maurizio Torretti, Fiorella Puglia,
Alfredo Moro Presentazioni, 11 • PRIMA PARTE Tobin Tax. Una tassa
contro i movimenti finanziari speculativi. Un nuovo mondo
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da costruire Walter Cherubini Apertura del Convegno, 13.
Interventi Cesare Salvi, 13. Walter Cherubini, 20. Roberta Carlini,
24. Paolo Vernaglione, 25. Sandro Morelli, 32. Roberta Carlini, 38.
Marco Revelli, 38. Giorgio Cremaschi, 48. Paolo Nerozzi, 56 •
SECONDA PARTE Emiliano Brancaccio Brevi note sul testo di legge per
la istituzione di un’imposta europea sulle transazioni valutarie, 63.
ATTAC Italia Proposta di legge di iniziativa popolare, 85. Alfiero
Grandi Postfazione, 98.

2005 • Quaderni ,8

QUATTRO SÌ
Per aver cura della vita

«Quale Stato» Nota redazionale, 7 • Mauro Beschi Premessa, 9. Carlo
Podda I nostri sì, 14. Mirella Parachini La materia del contendere. La
Legge 40 contro i diritti e la salute delle donne, 22. Miriam Mafai In
difesa della laicità, 31. Morena Piccinini Diritto alla vita e diritti delle
persone. Intervista a cura di Maria Grazia Bacchi, 37. Carlo Flamigni
Il concepimento e la vita. La genitorialità dalla biologia all’amore,
43. Giovanni Berlinguer Libertà e responsabilità della ricerca scienti-
fica. Intervista a cura di Marcella Marcelli, 50. Enzo Bernardo E in
Europa?, 59 • REFERENDUM/DOSSIER Conoscere per decidere I
quesiti e le ragioni del sì, 77. Il testo della Legge 40 con le abroga-
zioni proposte dai referendum, 83 • HANNO DETTO Giorgio Tonini Il
progetto politico del cardinale, 99. Laici e cattolici per il sì al refe-
rendum, 114. Emanuele Severino L’embrione e il paradosso di
Aristotele, 122. Ermanno Genre L’arroganza che si fa legge, 125.

2005 • Quaderni ,9

FORMIDABILI QUESTI ANNI...
La Cgil da un congresso all’altro

«Quale Stato» Nota redazionale, 7 • INTRODUZIONE Sandro Morelli La
Cgil verso il XV Congresso. Spunti di riflessione, 11 • INTERVENTI
Danilo Barbi L’autonomia della CGIL e la democrazia, 23. Domenico
Pantaleo La CGIL e l’alternativa alle destre, 29. Stefania Crogi Fra
Pachino e Pechino il viaggio del made in Italy, 35. Sergio Chiloiro La
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riunificazione del mondo del lavoro. Una priorità, 40. Francesco
Cantafia Il sindacato oltre le macerie del Muro, 45. Gianni Rinaldini
Sistema contrattuale e identità del sindacato, 52. Walter Schiavella,
Fra XIV e XV Congresso. Continuità e sviluppo di un progetto, 58.
Cesare Melloni, La centralità del lavoro nell’alternativa al berlusconi-
smo, 64. Paolo Nerozzi L’alternativa è radicale. O rivince Berlusconi,
70. Dino Greco Tra il dire e il fare, 76. Nicoletta Rocchi Il sindacato
confederale ha un destino comune. L’alternativa è la corporativiz-
zazione della società, 86. Enrico Panini Conoscenza, lavoro, parte-
cipazione. Promemoria per il XV Congresso, 94. Paola Agnello
Modica È necessario un progetto alto. La CGIL può e deve contribuire,
99. Ivano Corraini Per un buon congresso serve un bilancio rigoro-
so,107. Carlo Podda Il ‘mestiere’ del sindacato non basta più, 114.

2005 • Quaderni ,10

CONTINUIAMO A PARLARNE...
La Cgil da un congresso all’altro

«Quale Stato» Nota redazionale, 7. Sandro Morelli Premessa. Il
Congresso della CGIL nel mutamento sociale e politico, 9 •
INTRODUZIONE Carlo Podda Un congresso unitario esige un confron-
to sereno, 17 • INTERVENTI Danilo Barbi Il congresso va dalle tesi alla
sintesi. Purché si discuta in chiaro, 29. Domenico Pantaleo Il rinnova-
mento della CGIL è un obiettivo del congresso?, 37. Dino Greco Il
lavoro deve essere al centro? Allora ci vuole coerenza, 43. Francesco
Cantafia Colmare la distanza fra la politica e la società. Un compito
politico della CGIL, 53. Sergio Chiloiro Le condizioni di un congresso
fecondo. Apertura all’esterno, nettezza programmatica, continuità
della mobilitazione, 62. Gianni Rinaldini Votare sugli accordi è un
diritto democratico, 67. Paola Agnello Modica Un congresso vero
come ricerca di un’unità più avanzata, 74. Betty Leone Il rapporto
produzione-riproduzione. Un nodo sul quale continuare a ricerca-
re, 82. Enrico Panini Quattro questioni per il congresso e oltre, 92.
Walter Schiavella Riunificare diritti del lavoro, diritti sociali e di citta-
dinanza, 100. Nicoletta Rocchi Un sindacato riformista per un pro-
getto progressista, 105. Paolo Nerozzi Autosufficienza, resistenza al
rinnovamento. I pericoli che il congresso deve evitare, 116.
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