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Cos’è  

il dizionario della cittadinanza 

Introduzione 

Dopo la fortunata edizione dell'Abbecedario della cittadinanza (pubblicato in 

forma cartacea e disponibile qui in digitale), è parso naturale avviare una nuova 

avventura linguistica a supporto dell’idea e dell’impegno della cittadinanza, qua-

le dimensione costituiva del servizio civile. 

Questo «dizionario» prova a fornire una sinteticissima spiegazione di parole uti-

lizzate in tutto ciò che è parte del contesto della cittadinanza. L’obiettivo è quello 

di spiegare concetti complessi, in modo semplice, utilizzando parole poco note 

ai/alle giovani, ma che sono in uso nei testi legati alla cittadinanza (riviste, quoti-

diani, libri), in Televisione o su Internet. 

La decisione su quali parole commentare è di per sé già una proposta ed una 

chiave di lettura di questa pubblicazione. 

Il dizionario fornisce una spiegazione in due-tre righe, senza approfondimenti né 

riferimenti teorici. Ci si limita al contesto italiano e solo a luoghi o cose e non a 

persone. 

Si tratta di un semplice strumento di lavoro, che riprende le definizioni da varie 

fonti (in particolare molte voci sono tratte dall'Enciclopedia Treccani on line) con 

l’unico scopo di offrire spunti di riflessione e di conoscenza ai/alle giovani in 

servizio civile. 

Ovviamente non c’è alcuna pretesa di completezza né di originalità: si tratta di un 

esercizio compiuto all’interno dell’esperienza del servizio civile universale pro-

vinciale con l’obiettivo di rafforzare conoscenze e competenze ai/alle giovani in 

servizio civile e consentire loro di attivarsi ed agire come cittadini consapevoli. 

Né si deve dimenticare il fatto che l’utilizzo delle parole del discorso pubblico è 

fortemente legato al periodo, agli avvenimenti, all’emergere di sensibilità e at-

tenzioni. Basti pensare all’introduzione di termini nuovi, al declino di altri, al si-

gnificato che si modifica ecc. Questo «dizionario» è, dunque, figlio degli anni in 

cui è stato costruito. 

https://serviziocivile.provincia.tn.it/Utilities/Cittadinanza


Il dizionario della cittadinanza   SCUP 

5 

Come leggere Il dizionario della cittadinanza? Sembra poco agevole affrontare 

una lista di 487 lemmi come quella che presentiamo di seguito. È, ovviamente, 

possibile spulciarlo cercando ciò che interessa o incuriosisce, ma non è privo di 

senso leggere tutto come un libro qualsiasi: si verrà coinvolti a poco a poco nello 

spirito e nella concretezza dell’essere cittadini, scoprendo cose che non si cono-

scevano, spaziando in campi diversi, ricevendo spunti e stimoli su cui non ci si 

era mai soffermati/e. 

L’invito al lettore e alla lettrice, dunque, è quello di lasciarsi coinvolgere in una 

carrellata di apprendimenti, anche se molte voci sono già note. Sarà interessante 

in molti casi confrontare la «lettura» qui proposta con le proprie conoscenze e le 

proprie idee. 

Non c’è dubbio, infatti, che anche in un semplice dizionario si trovi una proposta 

di approccio e di sostanza, che in questo caso hanno cercato di essere coerenti 

con i valori di fondo del servizio civile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il dizionario è stato curato da Giampiero Girardi. 

Ha collaborato Sofia Rinaldi. 

Hanno offerto suggerimenti Angelo Prandini e Dario Fortin. 
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A 
Abilismo. L’atteggiamento discriminatorio nei confronti delle persone con disabilità. 

Accoglienza. È l’atto di accogliere, di ricevere una persona. Ma è anche il modo e le pa-

role con cui si accoglie. È un dovere etico per il/la cittadino/a responsabile. 

Addaura (attentato dell’). Località della costa siciliana vicino Palermo dove il 21 giu-

gno 1989 ci fu un attentato (fallito) al giudice Giovanni Falcone, che era lì in ferie. 

Advocacy. L'insieme di azioni con cui un soggetto si fa promotore e sostiene attivamen-

te la causa di un altro. Non è una rappresentanza ma un sostegno attivo. 

Agenda 2030. L’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile è un programma d’azione per 

le persone, il pianeta e la prosperità sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 193 

Paesi membri dell’ONU. 

Ambientalismo. Pensiero ed insieme di politiche adottate a tutela dell’ambiente per la 

difesa delle risorse naturali e di uno sviluppo sostenibile. 

Anni di piombo. Periodo della vita politica e sociale italiana (all’incirca tra la fine degli 

anni sessanta e gli inizi degli anni ottanta del XX secolo) in cui si verificò un'estremiz-

zazione della dialettica politica che produsse violenze di piazza, lotta armata e terrori-

smo, oltre alle stragi. 

Anniversario della vittoria. Si celebra il 4 novembre e ricorda la fine della Prima guer-

ra mondiale, perché in questo giorno del 1918 fu firmato l'Armistizio tra Italia e Austria. 

È anche la Giornata delle Forze armate. 

Antagonismo. Il contrasto, lo scontro di interessi. Oggi con questa parola si indicano le 

frange che si muovono contro il «sistema» con posizioni radicali e spesso con l’utilizzo 

di strumenti illeciti. 

Antimilitarismo. Ideologia che sostiene l'opposizione al militarismo, alle istituzioni mi-

litari, specialmente alle forze armate come l'esercito e alla guerra tra gli stati. In Italia 

negli anni 70-80 del secolo scorso ha avuto un ruolo importante in questa direzione la 

Lega degli obiettori di coscienza (LOC). 

Antisemitismo. Atteggiamenti, pregiudizi, credenze e comportamenti ostili agli ebrei 

come entità religiosa ed etnica. 

Antropologia. Scienza dell’uomo, del suo modo di pensare (cultura), di vivere (mezzi 

di sussistenza), di stare con gli altri (aggregazioni), di ragionare (credenze). 

Appartenenza. Concetto di ambito sociologico, studiato in riferimento alla relazione 

tra l’individuo e le varie forme di azione collettiva: appartenere ad un gruppo, ad una 

classe sociale, ad una categoria. 
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APS. Associazione di promozione sociale: svolge attività di interesse generale a benefi-

cio dei propri iscritti o di terzi avvalendosi prevalentemente del volontariato dei propri 

associati. 

Aristocrazia. Nell’antichità era una forma di governo, quello dei «migliori», contrap-

posto alla monarchia (il governo di uno solo) e alla democrazia (il governo del popolo). 

In epoca moderna indica una classe di cittadini, quella fondata su privilegi familiari e 

nobiliari. 

Armi/Armamenti. La produzione di armi nel mondo sottrae risorse infinite allo svilup-

po. 

Ascensore sociale. L’idea che con l’impegno, la determinazione, il lavoro sia possibile 

salire nella gerarchia sociale ed entrare in una classe sociale più elevata. 

ASD. Associazione sportiva dilettantistica: in Italia è un'associazione con finalità spor-

tive senza scopo di lucro. 

Assistenza. Letteralmente «assistere» significa «aiutare chi ne ha bisogno». Nelle socie-

tà occidentali è diventato il sistema pubblico/privato che mette a disposizione dei citta-

dini i servizi di aiuto in caso di malattia, indigenza, disabilità, emergenza, previdenza 

ecc. 

Assistenzialismo. Come tutti gli «-ismi», è la degenerazione del sistema assistenziale, 

quando esso diventa dispersivo di risorse e finisce per deprimere lo spirito di intrapren-

denza e di capacità di resilienza dei singoli. È tipico dei sistemi totalitari ma anche di 

certe politiche clientelari. 

Autonomia operaia. Movimento della sinistra extraparlamentare attivo fra il 1973 e il 

1979. Con il termine «Autonomia» si intendeva anche tutto l’universo di gruppuscoli di 

estrema sinistra, non esenti dall’uso della violenza come arma di lotta politica. 

Avversario vs Nemico. Avere idee o interessi contrapposti è proprio degli avversari. Il 

nemico è, invece, sempre da annientare, senza rispetto né umanità. 

B 
Background. Ha diversi significati: il complesso di fatti e circostanze che fanno da 

sfondo a un avvenimento e lo spiegano; l’esperienza personale, la preparazione tecnica 

o culturale, le competenze di una persona; l’effetto o rumore di fondo (nel cinema, nella 

radiotelevisione); informatica indica le operazioni che un computer può effettuare senza 

interrompere l'esecuzione di altri programmi attivi. 

Ballottaggio. Seconda votazione, che si fa quando nella prima nessuno dei candidati ha 

ottenuto la maggioranza richiesta, limitata a quei candidati (due o più di due), che hanno 

ottenuto il maggior numero di voti nella prima votazione. 

Balzello. Tributo eccessivo e arbitrario. 
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Bamboccione. Giovane adulto che invece di rendersi autonomo continua a stare in casa 

coi genitori e si fa mantenere da loro. 

Barbaro. Rozzo, incolto, oppure inumano, crudele. 

Battage. Termine francese che indica una campagna pubblicitaria in grande stile, con-

dotta attraverso i mezzi d'informazione (stampa, cinema, radio, televisione). 

Bellicismo. Ideologia sociopolitica favorevole all'uso della guerra come mezzo di riso-

luzione delle crisi internazionali. 

Bene comune. L’azione civica personale e della comunità hanno come obiettivo prima-

rio quello di promuovere condizioni vantaggiose per tutti i membri della stessa. 

Beneficenza. Qualunque prestazione gratuita o semigratuita di beni o di servizi, che ha 

per scopo di recare aiuto e assistenza a persone bisognose.  

Bicameralismo. Sistema legislativo dove le leggi sono approvate da un parlamento 

formato da due Camere. 

Bike sharing. Utilizzo di biciclette pubbliche a pagamento. 

Bipartitismo. Sistema politico dominato solo da due partiti principali al governo oppu-

re all'opposizione, in genere a causa di un sistema elettorale maggioritario basato sull'al-

ternanza. 

Bisessuale. Persona attratta in modo invariato da entrambi i sessi. 

Blackout. Dal significato originario di interruzione generale dell’erogazione 

dell’energia elettrica in un’area geografica di una certa ampiezza, si è passati ad inten-

dere il blocco di una qualsiasi attività. 

Body shaming. La pratica di offendere qualcuno o qualcuna per il suo aspetto fisico, ad 

esempio attraverso insulti, derisioni, giochi di parole, allusioni, in genere diffusi tramite 

l'utilizzo del social media, spesso sistematici e persistenti. 

Bolla speculativa. Aumento incontrollato del prezzo di un bene richiesto eccessivamen-

te dal mercato, a cui seguono un crollo vertiginoso di valore ed una conseguente crisi 

finanziaria, a causa di errori tecnici sottovalutati. 

Borderline. Linea di confine, linea di demarcazione. Si riferisce a qualcosa che è al li-

mite fra due condizioni definite, quindi in posizione marginale. 

Bologna (strage di). Il 2 agosto 1981 alle 10:25 una bomba esplose nella stazione fer-

roviaria di Bologna Centrale causando 85 vittime. 

Borghesia. È la classe sociale dei benestanti non per meriti di famiglia ma per aver rag-

giunto una condizione lavorativa superiore. 
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Borsa Il luogo delle contrattazioni dove si comprano e si vendono le «azioni». In Italia 

è a Milano. 

Briefing. Riunione per definire le ultime cose da fare prima di mettere in campo un 

nuovo progetto o attività. 

Brigate rosse (BR). Organizzazione terroristica italiana di estrema sinistra, fondata nel 

1970, che aveva l’obiettivo di sviluppare la lotta armata rivoluzionaria per instaurare il 

comunismo in Italia. Si macchiò di molti delitti di persone innocenti, tra cui Aldo Moro. 

Bullismo. Atteggiamento di sopraffazione sui più deboli, soprattutto in ambienti giova-

nili e scolastici. 

Buonismo. Il comportamento di chi, specialmente in politica, si dimostra tollerante nei 

confronti degli avversari. 

Bypass. Collegamento atto a superare un ostacolo. Nato in medicina, il termine ha visto 

estendere la sua applicazione a vari campi. 

Burocrazia. Il complesso dei pubblici funzionari, che fanno funzionare i servizi a bene-

ficio di tutti. In senso astratto e negativo, il dominio o l'eccessivo potere della pubblica 

amministrazione, con l'improduttiva pedanteria delle consuetudini, delle forme, delle 

gerarchie. 

C 
Cambiamenti climatici. È l’insieme di variazioni irreversibili, misurate per decenni, 

del sistema climatico terrestre. Queste avvengono spesso in maniera naturale (per in-

treccio di fenomeni interni alla Terra. Tuttavia, a partire dal 19° secolo, sono imputabili 

essenzialmente alle attività umane e all’emissione in atmosfera di gas prodotti 

dall’utilizzo di combustibili fossili. 

Capacità negativa. Capacità che un uomo possiede se sa perseverare nelle incertezze 

attraverso i misteri e i dubbi, senza lasciarsi andare a un’agitata ricerca di fatti e ragioni. 

Capitalismo. Sistema economico basato sull’impiego di capitale e di mezzi propri di 

produzione con lo scopo di fare profitto. Si è sviluppato con la prima rivoluzione indu-

striale. 

Capo. Boss, persona al vertice di una struttura, organizzazione, società. Ha anche il si-

gnificato di testa e di inizio. 

Carattere nazionale. L’idea che la maggior parte degli adulti che vive nello stesso ter-

ritorio abbia comportamenti simili perché appartiene ad una stessa cultura. 

Carisma. È una delle caratteristiche che vengono attribuite alla leadership. Si tratta di 

un insieme di doti, perlopiù innate, che fanno di un/una leader un/una grande trascinato-

re/trice. Una persona a cui non è possibile dire di no. 
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Car sharing. Servizio di autonoleggio a breve termine che consente di prenotare una 

vettura tramite app. 

Casalinga di Voghera. L’italiano/a medio/a per modo di pensare. Nasce nel lessico 

giornalistico per indicare lo stereotipo dell’italiano piccolo-borghese. 

Censura. Parola con diversi significati. Qui interessa come l’esame, da parte 

dell’autorità pubblica o dell’autorità ecclesiastica, di testi, foto, video ed altro materiale 

da rendere pubblico con lo scopo di consentirne o vietarne la diffusione. 

Ceto medio. La classe che occupa una posizione intermedia - per reddito e prestigio - 

tra le classi superiori (aristocrazia e alta borghesia ricchissima) e le classi inferiori (i la-

voratori meno retribuiti). 

Cibernetica. Disciplina che studia e realizza macchine ad alto grado di automatismo e 

che si serve di queste macchine per studiare determinate funzioni fisiologiche e 

dell’intelligenza umana. 

Cittadinanza. È lo status giuridico di cittadino, che significa acquisizione per ciascun 

individuo di diritti civili, politici e sociali che sono garantiti da istituzioni specifiche. 

Indica anche la dimensione spirituale e culturale, psicologica e relazionale, che si svi-

luppa col sentimento e con la coscienza della propria identità, della propria e dell’altrui 

dignità e dell’appartenenza ad uno o più contesti relazionali e istituzionali.  

Cittadinanza attiva. Il coinvolgimento attivo dei cittadini che produce benefici per le 

comunità di riferimento e le azioni di facilitazione che le comunità compiono per rende-

re tale il diritto alla cittadinanza attiva (active citizenship). 

Cittadinanza digitale. Il complesso dei diritti e dei doveri dei cittadini formulati in 

adattamento allo sviluppo della tecnologia e della fruizione dei servizi in rete. 

Civiltà cattolica (rivista). Da oltre 100 anni è edita dai Gesuiti ed è la voce ufficiale a 

livello culturale del Vaticano, cioè del Papa. 

Classe politica. L’insieme delle persone che per posizione, per autorità, per ricchezza, 

per ruolo istituzionale è influente nell’opinione pubblica ed esercita potere nella società. 

Classe sociale. Gruppo sociale avente caratteristiche simili per reddito o prestigio ed 

una determinata posizione nella società più ampia. 

Clero. L’insieme delle persone che appartengono all’ordine sacerdotale. 

Clientelismo. Favoritismi da parte di una persona di potere (politico, sindacale, religio-

so, familiare ecc.) elargiti in cambio di supporto e sostegno. 

Coesione. È la proprietà dei corpi di resistere a ogni azione che tenda a staccarne una 

parte dall’altra. Nelle scienze sociali è la fusione organica tra elementi di un complesso: 

territoriale, sociale, economica… 
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Collettivismo. Sistema giuridico-economico nel quale la proprietà dei beni appartiene 

alla collettività ed è amministrata dallo Stato o da altre espressioni del potere centrale, 

in vista di un presunto interesse comune. 

Colonialismo. L’occupazione da parte di uno Stato di territori ricchi di risorse naturali 

appartenenti a popoli/Stati ritenuti “selvaggi” e arretrati, allo scopo di trarre vantaggi 

economici ed influenzare politicamente ed ideologicamente gli occupati. Ci si riferisce 

generalmente al dominio coloniale che diversi Stati europei hanno mantenuto su altri 

territori extra-europei dal XVI al XIX secolo. 

Colpo di Stato. Impadronirsi del potere con la forza e la violenza al di fuori del metodo 

democratico. Spesso si utilizza il termine portoghese e spagnolo «golpe». 

Commercio equo e solidale. Una forma di commercializzazione di prodotti del Sud del 

mondo che garantisce il riconoscimento del compenso corretto al produttore. 

Competitività. La competizione (vedi) che assume una valenza negativa perché prevale 

solo la conflittualità. 

Competizione. Il sano contrapporsi di un avversario (vedi). 

Comunicazione non ostile (Manifesto della). È una carta che elenca dieci princìpi di 

stile utili a migliorare lo stile e il comportamento di chi sta in Rete. È un impegno di re-

sponsabilità condivisa. Vuole favorire comportamenti rispettosi e civili affinché la Rete 

sia un luogo accogliente e sicuro per tutti. 

Complottismo. Atteggiamento di chi ritiene che dietro molti accadimenti si nascondano 

cospirazioni, trame e complotti occulti. 

Comportamento sociale. È quello di molti individui che pensano e si muovono nello 

stesso modo (ad esempio: la folla, i movimenti sociali, la moda). 

Compromesso. La realizzazione di una mediazione tra parti in conflitto. Gandhi: «Ho 

imparato nella mia esperienza la meravigliosa bellezza del compromesso». 

Compromesso storico. Strategia politica elaborata, tra il 1973 e il 1979, dal Partito 

comunista italiano, che partiva dalla convinzione della necessità della collaborazione fra 

le forze popolari di ispirazione comunista e socialista con quelle di ispirazione cattolico-

democratica, al fine di dar vita a uno schieramento politico capace di realizzare un pro-

gramma di rinnovamento della società e dello Stato italiani. 

Comunismo. Dottrina politica, sociale ed economica è basata sull’idea che la proprietà 

dei beni e dei mezzi di produzione debba essere comune e non privata ed individuale 

come nel capitalismo (vedi), al quale si contrappone. 

Comunità. Gruppo di persone che stringe forti e significativi rapporti di rispetto, soli-

darietà, collaborazione e che è capace di accogliere chi non ne fa parte. 
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Concilio vaticano II. Il concilio è un momento di riforma della Chiesa cattolica. Il Va-

ticano II si tenne tra il 1962 e il 1965 e sancì un nuovo rapporto tra Chiesa e mondo 

moderno. 

Confindustria. Abbreviazione di Confederazione generale dell'industria italiana, è la 

principale organizzazione rappresentativa delle imprese manifatturiere e di servizi. Rag-

gruppa su base volontaria oltre 150.000 imprese, comprendendo anche banche e dal 

1993 anche aziende pubbliche. 

Conflitto vs Guerra. Il primo è connaturato alla vita sociale e vede la contrapposizione 

di idee o interessi diversi. La seconda è la sua degenerazione nella violenza e nella mor-

te. 

Consapevolezza. Pensare con la propria testa; avere convinzioni e sostenerle; essere co-

scienti di dove si è e di cosa si sta facendo. 

Consenso. Condividere valori e punti di vista. In politica è l’adesione (per esempio at-

traverso il voto) alla visione di un soggetto politico o di un singolo esponente. 

Consumo critico. L’atteggiamento di chi fa acquisti avendo attenzione a cosa compra, 

da dove viene la merce, chi l’ha preparata e come. 

Cooperazione internazionale allo sviluppo. Intervento economico di due o più sogget-

ti della comunità internazionale con una finalità di sviluppo di un’area del Sud del mon-

do. 

Corporazione. Nel medioevo era un’associazione di sostegno ed aiuto tra persone che 

esercitavano lo stesso mestiere. L’idea venne ripresa dal fascismo, che definì in questo 

modo un organo amministrativo statale con funzioni di collegamento sindacali e norma-

tive nell'ambito di settori economici determinati. 

Cortina di ferro. La separazione, territoriale e ideologica, esistente fra i paesi dell’Eu-

ropa orientale e quelli dell’Europa occidentale, venutasi a creare dopo la Seconda guerra 

mondiale e mantenutasi fino al 1990. 

Cosa nostra. È chiamata così la mafia (vedi) siciliana. 

Costituente. L’assemblea legislativa che nel 1946-47 ha scritto la Costituzione italiana. 

Costituzione. Ha una pluralità di significati assai diversi tra loro, a seconda dei contesti 

storici, politici, sociali e culturali di riferimento. Dal punto di vista legislativo è un do-

cumento scritto solenne contenente la disciplina dell’organizzazione dei supremi organi 

statali e la proclamazione di una serie di diritti e di doveri dei consociati. 

Crimine. Delitto grave, che lede l’umanità e i valori fondanti la dignità umana. Ad 

esempio: crimine di guerra. 

Criminologia. La scienza che studia i reati, gli autori dei reati, le loro vittime, i tipi di 

condotta criminale (e la conseguente reazione sociale), le forme possibili di prevenzione 
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e controllo del crimine, i metodi per il reinserimento sociale dei rei e di supporto alle 

vittime. 

Crisi. Dal greco «scelta», può essere declinato in tanti ambiti. Il più comune è per indi-

care uno stato di forte perturbazione e difficoltà che richiede un intervento (crisi interio-

re e di un individuo). In economia si usa per indicare il passaggio dalla prosperità alla 

depressione con un calo della produzione. 

Cruise (missile). È un missile che non ha una traiettoria prefissata, ma guidata. Possie-

de, infatti, un motore e delle ali che gli permettono di volare come un aeroplano e di 

controllare in ogni momento la sua rotta. Fu il simbolo che scatenò i movimenti per la 

pace degli anni 80. 

D 
Darwinismo. Denominazione delle teorie elaborate da C. Darwin per interpretare l'evo-

luzione degli organismi attraverso il meccanismo della selezione naturale. 

Dazio. Imposta indiretta sui consumi che colpisce la circolazione dei beni. In senso fi-

gurato: dover qualcosa a qualcuno. 

Decentramento. Situazione nella quale organismi, uffici, reparti ecc. sono decentrati: 

decentramento degli impianti, dei servizi; decentramento amministrativo. Il decentra-

mento produttivo trasferisce fasi di lavorazione da grandi a piccole imprese per ridurre 

gli oneri organizzativi e il costo del lavoro. 

Decolonizzazione. Termine coniato nel 1932 per identificare il raggiungimento da parte 

delle colonie dell’indipendenza politica. È il contrario di colonialismo (vedi). 

Degrado. Deterioramento di una situazione. In campo sociale è il venire meno del senso 

di comunità, spesso accompagnato dal degrado ambientale. 

Delega. Trasferimento di determinate funzioni o di competenze o un compito di rappre-

sentanza ad un’altra persona o ad un organo inferiore. 

Delinquenza. In contesti giuridici e in rilievi statistici questa parola è intesa, come 

complesso delle infrazioni (azioni o omissioni) alle leggi, che siano passibili di pena. 

Delitto d’onore. Reato commesso per vendicare l'onorabilità del proprio nome o della 

propria famiglia, caratterizzato dalla motivazione soggettiva di chi lo commette, volta a 

salvaguardare (nella sua intenzione) una particolare forma di onore, o, comunque, di re-

putazione, con particolare riferimento a taluni ambiti relazionali come ad esempio i rap-

porti sessuali, matrimoniali o comunque di famiglia. 

Democrazia cristiana (DC). Il partito cattolico che governò l’Italia dal 1946 fino al suo 

scioglimento, avvenuto nel 1994. È l’emblema della Prima repubblica in Italia. 
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Destra. Nel parlamento, i settori dell’emiciclo che sono a destra del presidente. Quindi 

l’insieme dei deputati che occupano ordinariamente quei settori e i partiti o i gruppi po-

litici (generalmente i partiti a carattere nazionalista e conservatore) da essi rappresentati. 

Più genericamente, qualsiasi movimento o corrente politica di tendenza conservatrice. 

Determinismo. È una concezione secondo la quale gli accadimenti della realtà metafi-

sica, fisica o morale sono reciprocamente connessi in modo necessario e invariabile, 

«determinato» a priori. 

Devianza. Comportamento al di fuori delle regole sociali, messo in atto da chi non sa o 

non vuole giocare il ruolo che si è scelto o la società gli ha dato. 

Dialettica. C’è la Storia dietro questa parola. In breve è la tecnica e l’abilità di presenta-

re gli argomenti adatti a dimostrare un assunto, a persuadere un interlocutore. Nel pen-

siero moderno, e anche nel linguaggio comune (in diretta connessione con le accezioni 

che il termine ha avuto nel pensiero filosofico), è il processo risultante dalla lotta o dal 

contrasto di due forze contrapposte. Il termine è inoltre usato (per esempio nel linguag-

gio della critica) per indicare quell’argomentazione che giustappone idee opposte o con-

traddittorie e generalmente tende a far giungere tale conflitto a un qualche esito, che si 

presume necessario e inevitabile. 

Dichiarazione universale dei diritti umani. È il documento ispiratore della legislazio-

ne internazionale sui diritti inalienabili dell'uomo e della donna, adottato il 10 dicembre 

1948 dall'Assemblea generale delle Nazioni unite. 

Dinamica. Parte della meccanica che studia i movimenti dei corpi in relazione alle cau-

se che li determinano. Il senso si trasla per indicare l’evoluzione degli eventi. 

Diritti civili. Quelli di cui godono tutti i cittadini di uno Stato in quanto tali. Sono i di-

ritti riconosciuti dall'ordinamento giuridico come fondamentali, inviolabili e irrinuncia-

bili (dunque non suscettibili di compressione da parte dello Stato), i quali assicurano 

all'individuo la possibilità di realizzare pienamente sé stesso. 

Diritti umani. Diritti inalienabili che spettano, senza distinzione alcuna, a ogni indivi-

duo in ragione della sua condizione umana  (libertà individuale, diritto alla vita, diritto 

di voto…). La «Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo», approvata dalle Nazioni 

unite nel 1948, è il documento fondamentale (anche se giuridicamente non vincolante) 

che li raggruppa. 

Disarmo. Letteralmente significa «togliere le armi». Nel dibattito politico indica la 

scelta di una società di non avere armi né un esercito: una scelta di pace, forse l’unica 

plausibile. 

Disciplina. Ha due accezioni: una indica l’oggetto dell’apprendere e dell’insegnare, la 

materia dell’insegnamento. L’altra indica l’atto con il quale si ottiene la disposizione 

personale ad apprendere e a perfezionarsi. In questa seconda accezione si chiama disci-

plina sia il comportamento che scaturisce dalle disposizioni favorevoli del soggetto, 

dall’interesse e dalle motivazioni propriamente educative, sia quello che scaturisce dal 

rispetto formale di un codice prefissato di regole date, contemplante sanzioni diverse 

secondo i casi d’inosservanza. 
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Disobbedienza (civile). Tecnica della nonviolenza (vedi) consistente nel rifiuto pubbli-

co di seguire norme ritenute lesive della dignità umana. 

Disoccupazione. Stato di una persona che non ha un lavoro ma lo sta cercando. 

Disoccupazione frizionale. Disoccupazione data dal tempo necessario per trovare una 

nuova occupazione (transitoria). 

Disoccupazione strutturale. Numero di persone in età lavorativa (14-65 anni) che non 

hanno un lavoro retribuito, a causa della mancata corrispondenza tra domanda e offerta 

di lavoro. 

Dispotismo. Governo esercitato da una sola persona o da un ristretto gruppo di persone 

in modo assolutistico e arbitrario. 

Disuguaglianza. Indica la disparità tra chi dovrebbe avere pari diritti. Si riscontra a li-

vello economico, ambientale, sociale. 

Disuguaglianza. Si riferisce alla distribuzione diseguale di risorse che porta gli indivi-

dui all’interno della società ad avere livelli di benessere e di opportunità diverse. Si ri-

scontra a livello economico, ambientale, sociale. 

Dittatura. È un regime politico caratterizzato dalla concentrazione di tutto il potere in 

un solo organo, rappresentato da una o più persone, che lo esercita senza alcun controllo 

da parte di altri. Con significato più ampio la parola indica un’imposizione dispotica e 

intransigente della propria autorità. 

Dominio. Parola utilizzata in contesti diversi. Nel campo della cittadinanza richiama il 

concetto di potere e di sovranità, quando non di conquista e vessazione. 

Donna. Individuo di sesso femminile che ha raggiunto la maturità sessuale e quindi l'età 

adulta. Esiste una distinzione tra i due sessi basata sulle differenze biologiche tra l'orga-

nismo maschile e quello femminile. Ma da questa diversità biologica è derivata una se-

rie di differenziazioni di modelli di comportamento che sono esclusivamente un prodot-

to culturale. 

Dottrina. Insieme di conoscenze e convinzioni. Si usa in politica (vedi la voce seguen-

te) e nella religione (il corpus dei contenuti del credo). 

Dottrina Mitterand. La scelta della Francia di dare asilo a perseguitati politici italiani 

nel periodo successivo agli Anni di piombo (vedi). 

E 
Ecologia. Sezione della biologia che studia le relazioni tra gli organismi e il loro am-

biente naturale. Nel linguaggio comune, indica la necessità di conservare e difendere la 

natura e l’insieme di tutti quei provvedimenti che hanno lo scopo di eliminare tutto ciò 

che può turbare l’equilibrio dell’ambiente naturale. 
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Economia. Complesso delle risorse (terre, materie prime, energie naturali, impianti, de-

naro, capacità produttiva) e delle attività rivolte alla loro utilizzazione, di una regione, 

uno Stato, un continente, il mondo intero. 

Economicismo. Ogni concezione filosofica, o anche politica, che tenda a ridurre la 

complessità dei fenomeni sociali alla sola componente economica, attribuendo poca o 

nessuna incidenza ai fattori politici e sociali. 

Educazione. Il processo attraverso il quale vengono trasmessi ai bambini, o comunque 

a persone in via di crescita o suscettibili di modifiche nei comportamenti intellettuali e 

pratici, gli abiti culturali di un gruppo più o meno ampio della società. L’opera educati-

va è svolta da tutti gli stimoli significativi che raggiungono l’individuo, ma, in modo de-

liberato e organizzato, da istituti sociali naturali (famiglia, clan, tribù, nazione ecc.), e 

da istituti appositamente creati (scuole, collegi, centri educativi ecc.). 

Educazione civica. Azione educativa fatta di contenuti istituzionali, etici e sociali fina-

lizzata a formare cittadini responsabili e attivi e a promuovere la partecipazione piena e 

consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle comunità, nel rispetto delle regole, 

dei diritti e dei doveri. 

Efficacia/Efficienza. La prima è la capacità di raggiungere il risultato desiderato. La 

seconda indica l’essere in grado di farlo, utilizzando le risorse nel modo migliore possi-

bile. 

Egemonia. La supremazia di uno Stato su altri Stati minori e anche la preminenza di un 

settore (o una persona ) su altri/e. 

Élite. Si tratta di un insieme di persone che sono considerate come le più colte e autore-

voli in un determinato contesto sociale e, quindi, dotate di maggiore prestigio. 

Emancipazione. Nel linguaggio sociale e politico è il processo attraverso cui un popolo 

si libera da un sistema oppressivo, o una classe sociale si sottrae a una soggezione, a 

una situazione subalterna e ottiene il riconoscimento dei propri diritti. 

Empirismo. Indirizzo filosofico che pone nell’esperienza la fonte della conoscenza. Si 

oppone a innatismo e a razionalismo, che fanno derivare la conoscenza per deduzione 

da principi razionali evidenti a priori. 

Empowerment. Acquisire consapevolezza di sé e del controllo sulle proprie scelte, de-

cisioni e azioni, sia nell'ambito delle relazioni personali sia in quello della vita politica e 

sociale. 

ENI. L’Ente nazionale idrocarburi fu creato nel 1953 da Enrico Mattei come azienda di 

Stato per rifornire l’Italia di combustibili e produrre energia. Oggi è una multinazionale, 

non più sotto il controllo statale. 

Escalation. Condotta delle operazioni belliche caratterizzata da un aumento progressivo 

e graduale nell’impiego delle armi e nell’estensione delle misure militari, sotto il con-

trollo dell’autorità politica. 
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Esercito. Complesso delle forze armate (vedi) di un Paese. Spesso il termine è usato per 

indicare le forze militari (terrestri e non) poste a difesa dello spazio aereo o marittimo. 

Etnologia. Studio delle culture umane, delle loro forme e dei loro processi di trasforma-

zione. Pone l’attenzione soprattutto a tecniche, costumi, credenze, forme della vita so-

ciale, politica, religiosa, economica ecc., studiati sulla base di ricerche etnografiche. 

Etologia. È lo studio comparato del comportamento animale, nella convinzione che 

specifici moduli comportamentali caratterizzino e distinguano ciascuna specie al pari 

dei caratteri morfologici. 

ETS (Ente del terzo settore). Qualifica giuridica costituita per il perseguimento di fi-

nalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, senza scopo di lucro (nel caso delle im-

prese sociali, con deroghe alla distribuzione degli utili), mediante lo svolgimento in via 

esclusiva o principale di una o più attività di interesse generale in forma di azione vo-

lontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità, o di produzio-

ne o scambio di beni o servizi. (vedi anche ONLUS). 

Evoluzione sociale. È l’insieme dei mutamenti sociali che hanno seguito seguendo una 

certa direzione o sono avvenuti secondo una sequenza lineare. Così si spiega come le 

società, intese come gruppi di individui interagenti, si sono sviluppate durante la loro 

vita. 

Expo 2015. L’Esposizione universale nel 2015 si tenne a Milano. La tematica era: «Nu-

trire il pianeta, energia per la vita». 

Eziologia. È la parte di una scienza che indaga le cause di una determinata classe di fe-

nomeni. Il termine è utilizzato soprattutto in medicina ma viene esteso anche ad altri 

settori. 

F 
Famiglia. Gruppo sociale composto da persone legate da legami di sangue e/o di affet-

to. Il diritto ne ha istituzionalizzato la forma. 

Fabbrica. Luogo dedicato alla produzione manifatturiera. Oggi il concetto si è ampliato 

alla produzione di beni e servizi di qualsiasi tipo. 

Fascismo. Movimento politico italiano fondato nel 1919 da B. Mussolini, giunto al po-

tere nel 1922 e rimasto al governo dell’Italia fino al 1943. Per estensione il termine in-

dica movimenti e regimi sorti in Europa e in altri continenti, dopo la Prima guerra mon-

diale. 

Femminicidio. Il neologismo femminicidio, ormai ampiamente diffuso in Italia, deve le 

sue origini al meno noto termine femmicidio, anche questo introdotto nella nostra lingua 

con un uso molto diverso da quello che, in origine, lo caratterizzava nella lingua anglo-

sassone, da cui è stato tradotto. Femmicidio, o femicidio, deriva infatti dall’inglese Fe-



SCUP  Il dizionario della cittadinanza 

18 

micide, il cui uso è attestato fin dal 1801, per indicare genericamente gli omicidi di don-

ne. 

Fenomenologia. Descrizione di un insieme di fenomeni per quello che sono e mostra-

no, al di là di ciò che appare o si vorrebbe che fosse. 

Finanza etica. Per finanza etica si intende un insieme di attività finanziarie sviluppate 

con metodi, strategie e strumenti che, discostandosi dall’ottica del massimo profitto, 

consentono di perseguire un congruo guadagno anche attraverso l’assunzione di impe-

gni di rilevanza sociale.  

Fondazione. Istituzione di carattere privato, riconosciuta come persona giuridica, carat-

terizzata dall'esistenza di un fondo patrimoniale destinato dalla volontà del fondatore a 

raggiungere nel tempo uno scopo determinato di pubblica utilità (culturale, educativo, 

religioso, sociale o scientifico), senza perseguire fini di lucro. 

Fondo monetario internazionale (FMI). Istituzione internazionale con sede a Wa-

shington di cui fanno parte 190 Paesi. Ha la finalità di promuovere la stabilità economi-

ca e finanziaria nel mondo. 

Formalismo. Attaccamento alla forma esteriore, per cui si trascura o si dà minore im-

portanza a ciò che è sostanziale ed essenziale; rigorosa osservanza delle norme, dei re-

golamenti, o in genere delle formalità e delle convenzioni. 

Formalità. Forma prescritta, o ritenuta opportuna, nel compimento di determinate azio-

ni, specialmente nelle cerimonie, negli atti pubblici. 

Forze armate. Compongono l'esercito. È lo strumento che ha come unico ed esclusivo 

obiettivo quello di fare la guerra. Dovrebbero essere eliminate per sempre. 

Fosse ardeatine. Antiche cave di pozzolana situate a Roma nei pressi della via Ardeati-

na. Furono luogo di un eccidio nazista perpetrato per vendicare un attentato contro un 

camion tedesco avvenuto nella capitale in via Rasella (vedi). Furono uccisi 335 prigio-

nieri completamente estranei all'azione, tra cui dieci civili rastrellati nelle vicinanze di 

via Rasella immediatamente dopo i fatti. 

Franco tiratore. In senso traslato, con questa locuzione si intende il rappresentante di 

un partito o di uno schieramento che vota in modo difforme da quanto concordato con i 

propri colleghi. 

Funzionalismo. Approccio sociologico che privilegia il concetto di funzione 

nell’analisi dei fatti sociali. Il termine «funzione» viene inteso in senso organicistica: la 

funzione è il contributo che una determinata componente apporta all’organizzazione 

dell’insieme cui appartiene. 
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G 
Gabella. Termine usato fin dal medioevo per indicare varie forme di contribuzione, im-

poste dirette o indirette, tasse, o anche aggregati di più tributi, ristrettosi col tempo a de-

signare la sola imposta o dazio di consumo. 

Gerarchia. La parola fu usata in origine dai canonisti per designare il complesso delle 

persone investite di comando nelle cose sacre e il loro stesso ordinamento, ossia il prin-

cipio della subordinazione delle autorità inferiori alle superiori. 

Ghetto. Dal sec. XVI in poi questa parola indica un quartiere cittadino destinato a esse-

re dimora coattiva degli Ebrei, chiuso d'ogni intorno, all'infuori di una o più porte che lo 

mettono in comunicazione col resto della città e che vengono chiuse durante la notte. 

Ghigliottina. Macchina per le esecuzioni capitali che consiste in due travi verticali sca-

nalate, unite in cima da una terza trasversale, alla quale è assicurata una mannaia che, 

fatta scorrere tra le scanalature, stacca dal busto la testa del condannato. Già in uso fin 

dal 16° sec., ebbe nuova diffusione in seguito alle proposte avanzate dal medico J.-I. 

Guillotin (da cui prende nome) all’Assemblea nazionale francese (1789) per rendere 

meno dolorosa la decapitazione. 

Giustizia. Qualità che ci fa mostrare rispetto per i diritti degli altri e valore che ci fa agi-

re secondo bontà e verità. 

Gladio. Organizzazione paramilitare appartenente alla rete internazionale Stay-behind, 

creata dalla CIA americana per contrastare dal di dentro un’eventuale invasione sovieti-

ca dei Paesi dell’Europa occidentale. Aveva vocazione golpista. 

Globalizzazione. La crescente circolazione internazionale di merci, denaro, informa-

zioni e persone, oltre allo sviluppo della tecnologia, delle organizzazioni, dei sistemi 

giuridici, e delle infrastrutture che consentono tale circolazione. 

Golpe. Vedi la voce «Colpo di Stato». 

Governance. Insieme dei princìpi, dei modi, delle procedure per la gestione e il gover-

no di società, enti, istituzioni, o fenomeni complessi, dalle rilevanti ricadute sociali. È lo 

«stile» di governo e di direzione. 

Governo. È un organo complesso posto al vertice dell’intero apparato amministrativo 

dello Stato ed è composto, secondo la Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei mi-

nistri e dai Ministri, che, a loro volta, costituiscono insieme il Consiglio dei ministri. In 

senso lato è tutto ciò che attiene la conduzione di un progetto o di un’attività. 

Gruppo. Insieme di più cose o persone, distinte l’una dall’altra, ma riunite insieme in 

modo da formare un tutto. 
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Guerra. Il modo sbagliato, ingiusto, disumano di risolvere le controversie internaziona-

li. Non serve alla gente ma solo a chi cerca potere, a chi vende armi, a chi specula 

nell’economia di guerra e nella ricostruzione. 

Guerra fredda. La contrapposizione tra USA e URSS che si accese dopo la fine della 

Seconda guerra mondiale, cosiddetta perché se fosse stata combattuta sarebbe stata nu-

cleare. Viene considerata conclusa con la caduta del muro di Berlino (1989) e lo scio-

glimento dell’URSS (1991) ma oggi sembra riaprirsi tra Stati uniti e Russia. 

H 
Hacker. Persona dotata di una profonda comprensione dei sistemi informatici e dei 

software, che impiega tale conoscenza per sovvertire in qualche modo quella stessa tec-

nologia. L’hacker «dal cappello nero» agisce in tal senso per rubare qualcosa di valore 

o con altri intenti criminali.  

Hippy. Movimento giovanile, sorto negli Stati Uniti d'America intorno al 1960 e poi 

diffusosi in tutto il mondo, decisamente contrario alla civiltà dei consumi e alla cultura 

di massa, alla quale contrapponeva il ricupero dell'interiorità individuale, spesso perse-

guito con comportamenti anticonformisti. 

Hub. Centro di smistamento (di reti informatiche, di rotte aeree o altro). 

Hinterland. L'entroterra di una regione rispetto a un porto o a un tratto di costa, che 

economicamente gravita su quello. Il significato si è esteso alla zona periferica estesa 

intorno ad una grande città, di cui subisce l'influenza sociale ed economica. 

Holding. Società finanziaria (capogruppo o madre) che detiene una parte, o la totalità, 

del capitale di altre imprese. 

Habitat. L'insieme delle condizioni ambientali in cui vive una determinata specie di 

animali o di piante. 

Handicap. Motivo di svantaggio o pregiudizio. 

Hotspot. In informatica è una modalità di connessione quale punto di accesso. Si usa 

anche per designare strutture appositamente allestite negli Stati di frontiera dell’Unione 

europea allo scopo di identificare, registrare e avviare verso le procedure successive in-

dividui giunti irregolarmente come parte dei consistenti flussi migratori che a partire 

dagli inizi del XXI secolo hanno massicciamente interessato il bacino del Mediterraneo. 

I 
Idealismo. Concezione filosofica che riconduce la realtà al pensiero: le cose esistono in 

quanto possono essere pensate.  

https://www.treccani.it/enciclopedia/frontiera/


Il dizionario della cittadinanza   SCUP 

21 

Ideologia. Visione del mondo, dei fenomeni, della realtà sociale viziata da idee apriori-

stiche e preconcette. 

Il Manifesto (gruppo/giornale). Quotidiano dell’omonimo gruppo della sinistra extra-

parlamentare. Esce per la prima volta nel 1971 ed è tutt’ora in edicola. 

Illuminismo. L’età della storia d’Europa compresa tra la conclusione delle guerre di re-

ligione del 17° sec. o la rivoluzione inglese del 1688 da un lato e la Rivoluzione france-

se del 1789 dall’altro, sia la connessa evoluzione delle idee in fatto di religione, scienza, 

filosofia, politica, economia, storiografia e il rinnovamento delle forme letterarie nel 

corso del 18° secolo. 

Immigrazione. In generale, questo termine indica l’ingresso e l’insediamento, in un 

Paese o in una regione, di persone provenienti da altri Paesi o regioni. 

Imperialismo. Tendenza di un popolo o di uno Stato avanzato ed industrializzato ad 

espandersi e ad acquisire il dominio economico, politico ed ideologico di un altro Stato, 

tanto da causarne l’arretratezza. Fenomeno sviluppatosi a partire dal 1880 come stadio 

avanzato del colonialismo (vedi). 

Impeachment. È la messa in stato d'accusa di un'alta carica pubblica, ritenuta colpevole 

di azioni illecite nell'esercizio delle proprie funzioni, allo scopo di provocarne la desti-

tuzione. 

Imprenditore. La persona che esercita professionalmente un'attività economica orga-

nizzata ai fini della produzione e dello scambio di beni o di servizi. 

Imprenditorialità. L'insieme dei requisiti necessari per svolgere la funzione dell'im-

prenditore, consistenti essenzialmente nella volontà e capacità di promuovere e organiz-

zare un'impresa economica, insieme con la disponibilità ad affrontarne i rischi. 

Imprenditività. Affrontare situazioni e problemi con coraggio e proattività; avere fidu-

cia nelle proprie idee e impegnarsi nel tradurle in progetti d'azione. 

Impresa sociale. Ente privato che esercita in via stabile e principale un'attività d'impre-

sa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di 

utilità sociale. 

Individualismo. Ogni dottrina etica, sociale o politica che ponga a suo fondamento i di-

ritti dell'individuo. In senso peggiorativo, è la tendenza a far prevalere in modo eccessi-

vo gli interessi individuali su quelli collettivi. 

Indottrinamento. Assoggettamento a una martellante propaganda ideologica. 

Industrializzazione. Processo derivato dalla rivoluzione industriale, che consiste in 

profonde trasformazioni delle strutture economiche e sociali determinate dal rapido svi-

luppo dell'industria (intesa come complesso delle attività consistenti nel produrre o nel 

trasformare beni materiali), favorito da nuove tecniche che danno luogo ad aumenti so-

stanziali di produttività. 
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Inflazione. Aumento del livello dei prezzi. 

Influenza. Dall’originario significato medico di malattia respiratoria virale, si è passati 

a quello di utilizzare i propri valori o la propria personalità forte su un’altra persona con 

lo scopo cambiarne o condizionarne il comportamento. 

Innovazione. L’introduzione operativa ma programmata di cambiamenti in un contesto 

di azione collettiva. 

Integrazione. Fusione di più elementi o soggetti che si completano l’un l’altro, spesso 

attraverso il coordinamento dei loro mezzi, delle loro risorse, delle loro capacità. Inser-

zione, incorporazione, assimilazione di un individuo, di una categoria, di un gruppo et-

nico in un ambiente sociale, in un’organizzazione, in una comunità etnica, in una società 

costituita (anche contrapposto a segregazione): si parla di integrazione sociale e politica. 

Intellettuale. Persona colta, che ha il gusto del bello e dell’arte o che si dedica attiva-

mente alla produzione letteraria e artistica, ma anche individuo che svolge attività lavo-

rativa di tipo culturale o nella quale prevalenti sono la riflessione e l’elaborazione auto-

noma. 

Interazionismo simbolico. Corrente del pensiero sociologico che privilegia l'analisi 

dell'azione sociale come attività capace di mettere in rapporto gli individui fra loro, nel 

più vasto contesto sociale, avendo la capacità e la volontà di giocare il proprio ruolo. 

Interesse. I significati sono molteplici. Prevalgono quelli di natura economica (costo di 

un prestito, partecipazione agli utili di una azienda) ma è anche guadagno, utilità mate-

riale, tornaconto individuale. Più genericamente è utilità, vantaggio, convenienza in sen-

so non solo materiale ed economico ma anche spirituale, morale; da un punto di vista 

più soggettivo, l’esigenza stessa di ciò che appare atto a soddisfare i nostri bisogni, la 

considerazione di ciò che può contribuire al nostro benessere o esserci utile, vantaggio-

so. È, infine, la capacità che una cosa o una persona ha di suscitare in noi tali sentimen-

ti, di richiamare e legare la nostra attenzione. 

Interpretazione. Spiegare qualcosa di oscuro. Analizzare una norma. Svolgere un ruolo 

in uno spettacolo. 

Irrazionalità. Caratteristica di qualcosa non dotato di ragione; contrario alla razionalità, 

alla funzionalità, non idoneo o poco idoneo a soddisfare certe esigenze pratiche. Lo è la 

guerra. 

Isolamento. Non avere rapporti sociali, per scelta o per costrizione. Storicamente si ri-

corda lo «splendido isolamento» della Gran Bretagna alla fine del secolo XIX, la politi-

ca che dava la prevalenza ai problemi interni e coloniali su quelli della politica interna-

zionale attiva. 

Istituzionalizzazione. Dare carattere di istituzione, dare cioè forma giuridica e quindi 

stabile a qualche cosa. Nel linguaggio sociologico, e anche nella medicina sociale, 

l’internamento e il trattamento clinico e giuridico-penale in apposita istituzione (carcere, 

riformatorio, case di cura, ecc.) di soggetti devianti, criminali o malati. 
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Istituzione. Parola con sfumature diverse, qui la intendiamo come organo o ente istitui-

to per un determinato fine (l’istituzione pubblica è quella che provvede a qualche aspet-

to del bene comune). 

Italicus (treno). È la denominazione del convoglio su cui nella notte tra il 3 e il 4 ago-

sto 1974 scoppiò una bomba che causò la morte di 12 persone. 

Itavia. La compagnia aerea proprietaria dell'aeromobile distrutto nella strage di Ustica 

(vedi). 

J 
Jamboree. Raduno scoutistico mondiale. 

Jihad. Termine arabo che significa «sforzo», da intendersi "sulla via di Dio", come im-

pegno di automiglioramento del credente. Una lettura più aggressiva del termine lo ha 

trasformato come sinonimo di «guerra santa». 

Job. Lavoro come attività remunerata, impiego e compito o funzione particolare da 

svolgere 

Joint venture. Associazione tra due o più imprese, finalizzata all’attuazione di un pro-

getto o di una serie di progetti o di determinate intese di natura commerciale e finanzia-

ria spesso orientati verso mercati internazionali. 

Job-sharing. Contratto di lavoro ripartito in base al quale due lavoratori assumono in 

solido l’adempimento di una unica e identica attività lavorativa. 

Just In Time. Nella sua accezione più ristretta, significa produrre solo quanto richiesto 

dal cliente nei tempi voluti dal cliente; nella versione più estesa, l’applicazione del JIT è 

finalizzata alla riduzione, nonché all’eliminazione, di tutte le forme di spreco che si rea-

lizzano all’interno della fabbrica e nei rapporti di fornitura. 

K 
Kalashnikov. È un fucile d’assalto identificato dalla sigla AK-47, che ha preso il nome 

dal suo ideatore. La semplicità del suo meccanismo e della sua fabbricazione lo hanno 

reso l'arma da fuoco più diffusa al mondo. 

Kamasutra. Voce sanscrita che significa «Trattato sull'amore sessuale». L'amore ses-

suale (kāma) è per gli Indiani uno dei tre fini (trivarga) dell'umana esistenza, e l'erotica 

(kāmaśāstra) costituisce un interessante ramo della letteratura scientifica indiana. 

Kamikaze. Aviatore nipponico della seconda guerra mondiale, votato alla morte, che si 

gettava con l'aereo contenente un carico esplosivo contro l'obiettivo nemico. Esteso a 

persona spericolata e temeraria. 

https://www.treccani.it/enciclopedia/progetto/
https://www.treccani.it/enciclopedia/progetto/
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Kaputt. Rovinato, distrutto, ucciso, in malora, in rovina; l’espressione, nata in ambiente 

militare tedesco, si è diffusa in Italia durante la Seconda guerra mondiale. 

Kermesse. Raduno, esibizione o manifestazione pubblica di notevole importanza. 

KGB. Komitet Gosudarstvennoj Bezopasnosti, popolarmente nota come KGB, era il 

nome della principale agenzia di sicurezza, servizio segreto e polizia segreta dell'Unione 

Sovietica, attiva dal 13 marzo 1954 al 6 novembre 1991. 

Khmer rossi. I seguaci del Partito Comunista cambogiano. Sotto Pol Pot, i Khmer Ros-

si condussero il famigerato «genocidio cambogiano» (1975-1979), durante il quale fu-

rono uccise da 1,5 a 3 milioni di persone, pari a circa il 25% della popolazione del Pae-

se. 

Kibbutz. È una forma associativa volontaria di lavoratori dello Stato di Israele, basata 

su regole rigidamente egualitarie e sul concetto di proprietà collettiva. 

Killer. Sicario dietro compenso e su commissione. 

Knock-out. Mettere fuori combattimento, abbattere. In sigla: ko. 

Know-how. Insieme di saperi e abilità, competenze ed esperienze necessari per svolge-

re bene determinate attività all'interno di uno specifico settore. 

L 
Leadership. Capacità di guida di un gruppo o di un popolo. 

Legalità. La parola indica l’essere conforme alla legge e a quanto è da questa prescritto 

e anche la situazione conforme alle leggi. 

Legittimazione. Il significato generale è l’atto di riconoscere e dichiarare legittimo, e 

per estensione valido, autentico. In senso giuridico è il riconoscimento di un figlio nato 

fuori dal matrimonio. 

Legittimità. L'essere legittimo, conforme cioè al diritto, alla legge, alle disposizioni 

dell'ordinamento giuridico. Con accezione più specifica, il termine fa riferimento al 

principio che accorda validità a un ordinamento politico quando - in base ad argomenti 

giuridici e morali - lo si ritiene degno d'essere riconosciuto all'interno (dai consociati) 

e/o all'esterno (da ordinamenti egualmente sovrani). 

LGBTQIA+. È la sigla utilizzata per identificare lesbiche, gay, bisessuali, transessuali, 

queer, intersessuali, asessuali e chiunque non si definisca eterosessuale. 

Liberalismo. Movimento di pensiero e di azione politica che riconosce all’individuo un 

valore autonomo e tende a limitare l’azione statale in base a una costante distinzione di 

pubblico e di privato. 
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Liberazione. Azione, risultato del liberare o del liberarsi. In Italia è diventata per anto-

nomasia la fine dell'occupazione tedesca in Italia e in altri Paesi durante la seconda 

guerra mondiale. 

Libertà. La facoltà di pensare, di operare, di scegliere in modo autonomo, senza vincoli 

e pressioni. Può essere politica, religiosa ecc. 

Limite (concetto di). Nasce in matematica ma oggi si utilizza come premessa per la so-

stenibilità ambientale: è il limite allo sviluppo. 

Lobbista. L'appartenente ad un gruppo di interesse che esercita azione di lobbying, ov-

vero convincere il decision maker (chi gestisce il processo decisionale e di creazione 

delle leggi e delle norme) a prendere decisioni a proprio favore. 

Lobby. Gruppo di interesse generalmente formato da tanti lobbisti. 

L’Osservatore romano. Quotidiano in lingua italiana edito nella Città del Vaticano. 

L'editore del quotidiano è il Dicastero per la comunicazione della Santa Sede. È una del-

le tre fonti ufficiali di diffusione delle notizie riguardanti la Santa Sede, insieme alla 

Radio Vaticana e al Centro televisivo vaticano. Dà copertura a tutte le attività pubbliche 

del papa, pubblica editoriali scritti da esponenti importanti della Chiesa cattolica e 

stampa i documenti ufficiali della Santa Sede. 

Lotta di classe. Si riferisce al manifesto conflitto di interessi tra le classi sociali, dalle 

cui tensioni e dinamiche sorgono cambiamenti storici. Il concetto è stato ampiamente 

sviluppato dal marxismo ed è diventato la base fondamentale delle sue teorie sui model-

li economici. 

L’Unità (quotidiano). Fondato nel 1924 da Antonio Gramsci è stato per lungo tempo 

l’organo del partito comunista italiano. Ha cessato le pubblicazioni nel 2017. 

M 
1968. Movimento culturale contro l’autorità, che coinvolse giovani di tutto il mondo tra 

la fine degli anni 60 e la metà degli anni 70 del secolo scorso. Cambiò la cultura di inte-

re generazioni. 

Mafia. Sistema segreto e iniziatico, nato in Sicilia, costituito da un insieme di associa-

zioni (le cosche) che controllano il territorio e influenzano la vita politica, economica e 

sociale. Per estensione si attaglia a tutti i sistemi illeciti che perseguono in tutto o in par-

te le medesime finalità. Vedi anche «Cosa nostra». 

Maggioranza. Si intende per maggioranza l'eccedenza di voti che prevale nella vota-

zione di un'assemblea, e anche — meno propriamente — il partito che raccoglie più vo-

ti. 

Magistratura. Il complesso coordinato di pubblici uffici che esercitano attività giudi-

ziaria in un determinato settore dell'ordinamento. È uno dei tre «poteri» dello Stato de-

mocratico. 
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Manager. Dirigente di una azienda o colui/colei che gestisce gli affari economici, le 

scelte tecniche e le pubbliche relazioni di una persona (atleta, cantante, musicista) 

Mani pulite. Definizione giornalistica data a una serie di inchieste giudiziarie, condotte 

in Italia nella prima metà degli anni novanta del secolo scorso da parte di varie procure 

giudiziarie, in particolare quella di Milano, che rivelarono un sistema fraudolento e cor-

rotto che coinvolgeva in maniera collusa la politica e l'imprenditoria italiana. Vedi an-

che «Tangentopoli». 

Marginalità sociale. È la situazione di chi è distante dal centro del sistema sociale cui 

appartiene, occupa cioè una posizione periferica. Di fatto non è integrato nel contesto 

sociale (per ragioni che possono essere molteplici). 

Marxismo. L’insieme delle dottrine economiche, politiche, filosofiche elaborate da K. 

Marx (ma anche il pensiero di F. Engels viene generalmente considerato parte integran-

te del m.) nonché i loro sviluppi a opera degli intellettuali che si sono richiamati a quel 

nucleo originario. 

Mass media. Gli strumenti o i veicoli di divulgazione propri dell’industria culturale, 

come stampa, cinema, radio, televisione ecc. 

Massa. Termine utilizzato in molte discipline scientifiche. In quelle sociali indica un 

agglomerato spersonalizzato di persone, dal comportamento collettivo spesso irraziona-

le. 

Massa critica. In fisica nucleare è la quantità minima di materiale fissile in grado di in-

nescare una reazione nucleare a catena. Il significato è traslato per significare un feno-

meno o un gruppo che può determinare un mutamento sociale. 

Massoneria. Associazione segreta nata nel 1717 e oggi riconosciuta. Resta un gruppo 

esclusivo e privilegiato di persone che, esercitando collettivamente il proprio potere o la 

propria influenza sul piano politico, finanziario, ecc., agiscono in modo da curare e pro-

teggere gli interessi dei singoli componenti del gruppo. 

Materialismo. Teoria filosofica che nell’interpretare gli eventi del mondo naturale e il 

corso della storia umana assume la materia come unico principio esplicativo, rifiutando 

ogni ruolo allo «spirito». 

Matrimonio riparatore. Una soluzione adottata per sistemare una situazione ritenuta, 

per una ragione o per l'altra, disonorevole per le persone coinvolte, per cui può trattarsi 

di un matrimonio forzato o meno. In genere avveniva in caso di gravidanze al di fuori 

del matrimonio. 

Mediazione. Termine giuridico che si è esteso alla cittadinanza perché indica la capaci-

tà di creare le condizioni per evitare o superare un conflitto. È una delle qualità lodate 

da Gandhi in coloro che cercano la pace. 

Mercato. È il luogo fisico dove avvengono le contrattazioni di beni. Per estensione è 

l’insieme degli operatori legati tra loro in determinati rapporti d’affari o, sotto altro 

aspetto, l’insieme delle operazioni relative a un determinato bene o gruppo di beni. 
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Metrica. È la struttura dei versi di una poesia. Il significato può essere esteso ad indica-

re un sistema ben organizzato e funzionale. 

Militare (organizzazione). La definizione dell'organizzazione militare — denominata 

anche «ordinamento militare» — è compito di una branca dell'arte militare denominata 

«organica» (le altre sono la strategia, la tattica e la logistica).  

Milite ignoto. È un militare morto in una guerra il cui corpo non è stato identificato e 

che si pensa non potrà mai essere identificato. La sua tomba è una sepoltura simbolica 

che rappresenta tutti coloro che sono morti in un conflitto e che non sono mai stati iden-

tificati. In Italia la tomba del milite ignoto è a Roma al Vittoriano. 

Minoranza. È l’inferiorità numerica, l’essere in numero minore. In una votazione è la 

parte perdente. In politica è la coalizione (o l’insieme dei partiti) che non sostengono il 

governo in carica. Il significato viene esteso ai gruppi di cittadini che nell’interno di uno 

stato si distinguono dalla maggioranza, per es. per la razza o per la lingua o per la reli-

gione, a cui s’accompagna molte volte una diversa coscienza nazionale. 

Mobilità sostenibile. La razionalizzazione del traffico veicolare realizzata attraverso 

programmazione e incentivazione dell’uso dei mezzi pubblici di trasporto o della condi-

visione di veicoli per ridurre l’impatto ambientale della mobilità e rendere gli sposta-

menti più veloci. 

Mobilitazione. In origine è l'insieme di provvedimenti e di operazioni per portare un 

reparto militare o tutte le forze armate di un Paese dalla loro costituzione di pace alla lo-

ro formazione di guerra. Assume anche il significato di «attivazione», passare dallo sta-

to passivo a quello attivo. 

Modello. Nell’ambito della cittadinanza, è l’impostazione di una buona pratica, che può 

essere replicata. 

Modernità. È il complesso delle caratteristiche, della struttura e dei processi della so-

cietà moderna. 

Modernizzazione. Processo che conduce le società meno evolute al conseguimento dei 

tratti fondamentali della società moderna, il cui grado e i cui contenuti di modernità 

possono essere di volta in volta variamente definiti. Nella sfera politica, dove il concetto 

trova i suoi impieghi più frequenti, si intende per modernizzazione il processo attraverso 

il quale si attua il passaggio da una condizione generalizzata di «sudditi» a una condi-

zione generalizzata di «cittadini». 

Monarchia. Forma di governo nella quale i poteri di sovranità popolare e nazionale 

fanno capo a un’autorità sostanzialmente, ma non esclusivamente, monopersonale, basa-

ta su fattori di legittimazione tradizionale (monarchia assoluta) o legale (monarchia co-

stituzionale) e comunque, in genere, sul principio della «rappresentanza senza elezio-

ne». 

Monocolore. Governo composto da rappresentanti di un solo partito. 
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Morfologia. È il settore della linguistica che studia la struttura interna delle parole e le 

relazioni fra i cambiamenti di forma e i cambiamenti di senso delle parole. L’analisi del-

la «forma» presa da qualsiasi fenomeno o situazione. 

Movimento. Unita all’aggettivo «collettivo», questa parola rimanda a qualsiasi forma di 

comportamento diffuso che si produce fra una pluralità di individui per reazione a parti-

colari stimoli, situazioni, avvenimenti, pressioni sociali. Ad es. «movimento operaio», 

«movimento studentesco». 

Muro di Berlino. Costruito in una notte, divideva la capitale tedesca tra la parte con-

trollata dall’Unione sovietica e la parte occidentale. Fu il simbolo della divisione del 

mondo in «blocchi». Caduto il 9 novembre 1989. 

Mutamento sociale. È una trasformazione significativa, che si produce in un determi-

nato periodo, nei maggiori sistemi sociali di una determinata società. 

N 
‘Ndrangheta. È un'organizzazione criminale di connotazione mafiosa originaria della 

Calabria. 

Nazionalismo. Esaltazione ideologica dell’idea di nazione e di tutto quanto è espressio-

ne di essa nella vita civile e politica. 

NATO. Il North Atlantic Treaty Organization (Organizzazione del Trattato del Nord 

Atlantico) è un’alleanza militare tra 28 Stati europei, due nordamericani (USA e Cana-

da) e la Turchia. 

Nazione. Il complesso delle persone che hanno comunanza di origine, di lingua, di sto-

ria e che di tale unità hanno coscienza, anche indipendentemente dalla sua realizzazione 

in unità politica. 

Nemico. Vedi «Avversario». 

Neutralità. La condizione di chi non si schiera, non prende parte. Nei rapporti interna-

zionali indica la situazione giuridica di stati che rimangono estranei a una guerra tra altri 

stati. 

Nobiltà. Particolare condizione giuridica e sociale, legata al possesso spesso ereditario 

di onori e privilegi esclusivi. Esteso a: elevato valore morale («nobiltà d’animo»). 

Non collaborazione. È una tecnica prevista dalla dottrina della nonviolenza e consiste 

nel rifiutare qualsiasi collaborazione con che commette atti contrari alla dignità umana. 

Nonviolenza. La dottrina che propone la gestione di ogni conflitto senza ricorrere alla 

violenza. Gandhi ne fu il promotore, anche se lui dice che «è antica come le montagne». 
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Nord e Sud. Sono due punti cardinali, ma spesso indicano dei territori diversi soprattut-

to per il livello di sviluppo. Il riferimento può essere ad una nazione, ad un continente, 

ad un emisfero terrestre. 

Norimberga (processo di). Il processo intentato contro i gerarchi nazisti dopo la fine 

della Seconda guerra mondiale. Si svolge nella città tedesca. 

Norma. Regola di condotta, stabilita d’autorità o convenuta di comune accordo e di ori-

gine consuetudinaria, che ha per fine di guidare il comportamento dei singoli o della 

collettività, di regolare un’attività pratica, o di indicare i procedimenti da seguire in casi 

determinati. 

Normalità. È sostanzialmente un concetto statistico ed indica la distribuzione di dati 

che si crea casualmente e naturalmente. Ma ha assunto un pesante senso sociale… Chi è 

«normale»? 

Nuovi poveri. Persone che hanno casa, lavoro e famiglia, ma che non riescono a coprire 

le proprie spese fino a fine mese. È una fascia sociale data in crescita negli ultimi anni 

O 
Obiezione di coscienza. Il rifiuto di obbedire ad una norma ingiusta, pagandone le con-

seguenze, con l’obiettivo di far cambiare la norma. 

Oggettività. La convinzione che la conoscenza possa essere assolutamente certa e pro-

vata. In realtà l’oggettività è una pura convinzione soggettiva. 

Olismo. Nel campo sociale indica le concezioni secondo cui oggetto delle scienze so-

ciali sarebbero non gli individui e le loro azioni e preferenze, ma le strutture di cui gli 

individui farebbero parte e alle cui azioni esse non sarebbero riducibili. Visione globale 

dell’uomo. 

Olocausto. Distruzione di gruppi etnici o religiosi, di popolazioni, città. Nel linguaggio 

corrente, per antonomasia (scritto con la O maiuscola), è quello degli Ebrei nei campi di 

sterminio nazisti durante la seconda guerra mondiale. 

Omofobia. Paura dell’omosessualità, sia come timore ossessivo di essere o di scoprirsi 

omosessuale, sia come atteggiamento di condanna dell’omosessualità. Secondo la Riso-

luzione del Parlamento europeo sull’omofobia in Europa (2006), «l’omofobia si mani-

festa nella sfera pubblica e privata sotto forme diverse, quali discorsi intrisi di odio e 

istigazioni alla discriminazione, dileggio, violenza verbale, psicologica e fisica, perse-

cuzioni e omicidio, discriminazioni in violazione del principio di uguaglianza, limita-

zioni arbitrarie e irragionevoli dei diritti, spesso giustificate con motivi di ordine pubbli-

co, libertà religiosa e diritto all’obiezione di coscienza». 

ONLUS. Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale: ente di carattere privato che, 

in base allo statuto o all’atto costitutivo, svolge la sua attività per finalità esclusive di 

solidarietà sociale e senza fini di lucro in un settore ritenuto di interesse sociale 
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dall’ordinamento. Con la riforma del Terzo settore (legge n. 117/2017) il termine è stato 

abrogato e sostituito dall’acronimo ETS Ente del terzo settore. (Vedi). 

Onore. La dignità personale in quanto si riflette nella considerazione altrui (il significa-

to coincide con quello di reputazione) e, in senso più positivo, il valore morale, il merito 

di una persona, non considerato in sé ma in quanto conferisce alla persona stessa il dirit-

to alla stima e al rispetto altrui (con significato equivalente a quello di onorabilità). 

ONU. L'Organizzazione delle Nazioni Unite è stata fondata nel 1945, dopo la Seconda 

guerra mondiale, da 51 Stati, allo scopo di rafforzare la pace a livello internazionale, la 

sicurezza e le buone relazioni tra i diversi Stati, nonché promuovere lo sviluppo econo-

mico e sociale e garantire il rispetto dei diritti umani. 

Operaio. Lavoratore subordinato che esplica mansioni prevalentemente manuali, diver-

se a seconda delle varie specializzazioni e della preparazione tecnico-pratica, per il cor-

rispettivo di una retribuzione detta comunemente salario. 

Ordinamento. Termine giuridico che si riferisce all’insieme delle norme che regolano e 

disciplinano una determinata istituzione o attività. 

Ordine. Parola con molti significati. Per la cittadinanza fa riferimento al sistema di po-

tere prevalente (esempio: ordine militare) o allo stato del comportamento delle masse 

(esempio: ordine pubblico). 

Organizzazione. Far funzionare un insieme di persone o di gruppi in modo organico 

per raggiungere un obiettivo specifico. 

P 
P2. È l’acronimo di «Propaganda due», una loggia massonica che Licio Gelli, negli anni 

70 del secolo scorso, trasformò in un’associazione a delinquere con velleità golpiste. 

Paesi sviluppati e Paesi in via di sviluppo. I primi sono i Paesi ricchi che hanno eco-

nomie avanzate; i secondi sono in via di industrializzazione o pre-industriali e quindi 

fortemente basati sul settore agricolo. 

Palazzinaro. Termine con il quale si indica (dapprima a Roma poi diffuso anche altro-

ve), un tipo di imprenditore edile, spesso improvvisato, che a partire dagli anni ’50 e ’60 

del Novecento, in presenza di un rilevante aumento della domanda di abitazioni, rag-

giunge rapidamente il successo economico grazie all’utilizzo di manodopera a basso co-

sto, all’adozione di tipologie edilizie ad alta intensità abitativa e di tecnologie arretrate, 

a scapito sia dell’estetica delle costruzioni sia della vivibilità degli ambienti, spesso ri-

correndo ad abusi, corruzione, violazione dei regolamenti edilizi e urbanistici. 

Pandemia. È l’epidemia che si diffonde rapidamente attraverso vastissimi territori o 

continenti. Ne abbiamo avuto — purtroppo — esperienza diretta con il COVID-19. 
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Papa nero. È il preposito generale della Compagnia di Gesù. La definizione nasce dal 

colore dell’abito talare ma indica anche il grande potere acquisito da questa Ordine 

all’interno della Chiesa cattolica. 

Partecipazione. Prendere parte a una forma qualsiasi di attività, sia semplicemente con 

la propria presenza, con la propria adesione, con un interessamento diretto, sia recando 

un effettivo contributo al compiersi dell’attività stessa. 

Partigiano. Letteralmente è chi parteggia, chi si schiera da una determinata parte, chi 

aderisce a un partito, sostenendone le idee, seguendone le direttive. Viene anche a indi-

care chi fa parte di formazioni irregolari armate che agiscono sul territorio invaso dal 

nemico esercitando azioni di disturbo o di guerriglia. In particolare, in Europa, durante 

la Seconda guerra mondiale, il termine indicò gli appartenenti ai movimenti di resisten-

za contro la potenza tedesca che occupava molti paesi, qualunque fosse la forma della 

loro organizzazione e della loro attività. 

Partiti politici. Nella normativa italiana sono associazioni private non riconosciute e 

prive di personalità giuridica. Ma la Costituzione li considera (art. 18) fondamentali ed 

essi svolgono la fondamentale funzione pubblica di determinare la politica del nostro 

Paese. 

Partito comunista (PCI). È stato un partito politico italiano di sinistra, nonché il mag-

giore partito comunista dell'Europa occidentale. Venne fondato il 21 gennaio 1921 a Li-

vorno con il nome di Partito Comunista d'Italia come sezione italiana dell'Internazionale 

Comunista. 

Partito socialista (PSI). Nato da una scissione dal PCI nel 1892, è stato il partito di 

Pertini ma anche di Craxi. La sua esistenza è terminata nel 1994. 

Patologia (sociale). Processo o dinamica sociale che impedisce la libertà e la realizza-

zione della persona umana. 

Patto verde europeo. Insieme di iniziative politiche proposte dalla Commissione euro-

pea con l'obiettivo generale di raggiungere la neutralità climatica in Europa entro il 

2050. È il Green Deal europeo. 

Patto di Milano. Accordo siglato nel 2009 dall’allora governo Berlusconi con le pro-

vince autonome di Trento e di Bolzano sulla gestione finanziaria dell’autonomia specia-

le. 

Pedagogia. Disciplina che studia i processi dell’educazione e della formazione umana. 

Personalità. L'insieme delle disposizioni e delle funzioni affettive, volitive e intellettua-

li proprie di un individuo, che si riflette nel suo modo di reagire all'ambiente, nei suoi 

interessi e bisogni, nei suoi scopi, nel suo comportamento. 

Persuasione. È l'atto di indurre qualcuno a riconoscere la realtà di un fatto, la fondatez-

za di un'idea, o a comportarsi in un determinato modo. 
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Pianificazione. Formulazione di un piano o programma: economica, urbanistica, fami-

liare ecc. 

Piano Marshall. È il piano di aiuti economici impostato dagli Stati uniti per aiutare i 

Paesi europei a risollevarsi dopo la Seconda guerra mondiale. Anche Trento ne benefi-

ciò, per esempio con la costruzione e l’istituzione della Scuola regionale di servizio so-

ciale. 

Piano Mattei. Piano strategico per la costruzione di un nuovo partenariato tra Italia e 

Stati del Continente africano, un piano energetico e sociale per il continente, che ri-

chiama il nome dell’ex presidente Eni scomparso nel 1962 di cui cerca di imitare quello 

che chiama un approccio “non predatorio” nei confronti dell’Africa da parte europea, 

volto alla promozione di uno sviluppo sostenibile e duraturo. 

Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). È il programma approvato nel 2021 

con cui il governo italiano intende gestire i fondi del Next generation Eu, che è lo stru-

mento di ripresa e rilancio economico introdotto dall’Unione europea per risanare le 

perdite causate dalla pandemia nei Paesi membri. Il fondo (recovery fund) è costituito 

da 750 miliardi di euro. 

Piazza Fontana. Piazza della città di Milano dove il 12 dicembre 1969 una bomba 

esplose dentro la Banca nazionale dell'agricoltura, piena di clienti: 17 morti e 88 feriti. 

Piazza Tienanmen. La piazza di Pechino dove ebbe luogo un massacro con centinaia di 

morti per l’intervento dell’esercito contro una serie di manifestazioni popolari di massa, 

che vi ebbero luogo dal 15 aprile al 4 giugno 1989. 

Pianificazione. Formulazione di un piano o programma: economica, urbanistica, fami-

liare ecc. 

Piano «Solo». Si tratta di un tentato colpo di Stato in Italia architettato nel 1964 dal 

comandante dei carabinieri, de Lorenzo, in accordo con il presidente della Repubblica 

Segni. 

Pietre d’inciampo. Progetto monumentale europeo per tenere viva la memoria di tutti i 

deportati nei campi di concentramento e di sterminio nazisti che non hanno fatto ritorno 

alle loro case. Un piccolo blocco quadrato di pietra (10×10 cm), ricoperto di ottone lu-

cente, posto davanti la porta della casa nella quale ebbe ultima residenza un deportato 

nei campi di sterminio nazisti: ne ricorda il nome, l’anno di nascita, il giorno e il luogo 

di deportazione, la data della morte. 

Pluralismo. Duplice significato: in filosofia è la concezione secondo cui la realtà è co-

stituita da una pluralità di principi. In politica è un assetto sociale in cui molteplici 

gruppi partecipano al processo politico o decisionale per difendere uno o più interessi 

(vedi «interesse»). 

Politica. Il complesso delle attività che si riferiscono alla ‘vita pubblica’ e agli ‘affari 

pubblici’ di una determinata comunità di uomini. Il termine deriva dal greco pòlis («cit-

tà-Stato») e sulla scia dell’opera di Aristotele Politica ha anche a lungo indicato 
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l’insieme delle dottrine e dei saperi che hanno per oggetto questa specifica dimensione 

dell’agire associato. 

Pontida (raduno di). È l'annuale raduno politico dei militanti della Lega Nord di Um-

berto Bossi (dal 1990 al 2017) e della Lega per Salvini Premier (dal 2018). 

Popolazione. L’insieme di individui o oggetti in un determinato ambito, considerati nel 

loro complesso e nell’estensione numerica. 

Popolo. Il complesso degli individui di uno stesso Paese che, avendo origine, lingua, 

tradizioni religiose e culturali, istituti, leggi e ordinamenti comuni, sono costituiti in col-

lettività etnica e nazionale, o formano comunque una nazione, indipendentemente dal 

fatto che l'unità e l'indipendenza politica siano state realizzate. 

Populismo. Movimenti che propongono una rappresentazione idealizzata del «popolo» 

e un’esaltazione di quest’ultimo come portatore di istanze e valori positivi (prevalente-

mente tradizionali), in contrasto con i difetti e la corruzione delle élite. 

Portella della Ginestra. È una località montana della Sicilia interna (comune di Piana 

degli Albanesi in provincia di Palermo) dove si consumò una strage il 1º maggio 1947. 

La banda criminale di mafia guidata da Salvatore Giuliano sparò contro la folla di con-

tadini riuniti per celebrare la festa dei lavoratori, provocando undici morti e numerosi 

feriti. 

Positivismo. Orientamento culturale caratterizzato che attribuisce la funzione di fornire 

i contenuti e i metodi della conoscenza alle scienze empiriche, sulla base dell’esame 

obiettivo dei fatti empirici. 

Potere. La facoltà di agire del singolo. La potestà di comando dello Stato. 

Potere d’acquisto. Quantità di beni e servizi che si può comprare con una unità mone-

taria. 

Potere operaio. Gruppo della sinistra extraparlamentare attivo dal 1967 al 1973. Si ri-

chiamava alle teorie operaiste di Mario Tronti. 

Prima repubblica. La fase politica italiana dal secondo Dopoguerra (1946) fino al 

1991, cioè a Tangentopoli (vedi). 

Privatizzazione. Processo economico e giuridico di trasferimento di un bene, di 

un’attività, di un soggetto dal regime di diritto pubblico a quello di diritto privato. 

Privato. In contrapposizione a «pubblico», è riferito a ciò che appartiene a singoli citta-

dini o è da essi gestito, o è comunque da essi svolto o costituito. 

Proletariato. La classe sociale più povera, che non ha altra ricchezza che i propri figli 

(la prole). Nella teorizzazione di Marx diventa la classe dei lavoratori sfruttati. Per arri-

vare al comunismo bisogna passare per la «dittatura del proletariato». 
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Prodotto interno lordo (PIL). Valore di mercato di tutti i beni e servizi finali prodotti 

nell’ambito di un sistema economico in un determinato periodo di tempo. 

Professionalità. Qualità di chi svolge il proprio lavoro con scrupolosità e adeguata pre-

parazione. 

Progetto. Processo di pianificazione, controllo e gestione di un insieme di risorse per 

raggiungere un dato obiettivo, con un budget predeterminato ed entro un periodo pre-

stabilito. Si differenzia da un programma, generalmente ripetitivo, in quanto si realizza 

una sola volta. 

Programma. Enunciazione particolareggiata, verbale o scritta, di ciò che si vuole fare, 

di una linea di condotta da seguire, degli obiettivi a cui si mira e dei mezzi con cui si in-

tende raggiungerli. 

Proprietà. Diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i 

limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dall'ordinamento giuridico. 

Pubblicità. Divulgazione, diffusione tra il pubblico. Parola usata soprattutto per prodot-

ti ma valida per qualsiasi promozione 

Pubblico. Ciò che riguarda la collettività, considerata nel suo complesso e in quanto fa 

parte di un ordine civile (cittadinanza o nazione. 

Q 
Quadripartito. Governo composto dai rappresentanti di quattro partiti. 

Quadro di partito. L'insieme dei funzionari di un partito politico cui spetta il compito 

di mantenere solidi legami tra i militanti di base e l'organizzazione di appartenenza. 

Qualunquismo. La parola ha origine dalla denominazione del movimento politico fon-

dato nel 1944 da Guglielmo Giannini e facente capo al giornale «L'Uomo Qualunque». 

Ha assunto il significa di atteggiamento di generica svalutazione di qualsiasi impegno 

ideologico e politico. 

Queer. Tutti quei «soggetti sessuali presi in mezzo dalle categorie binarie [...]: transes-

suali, transgender, travestiti e travestite, ermafroditi e androgini».  

Querela. Denuncia presentata all'autorità competente da chi si ritenga offeso da un rea-

to non perseguibile d'ufficio né dietro richiesta o istanza del magistrato, ad esempio per 

diffamazione. 

Questore. Funzionario del Ministero dell'interno preposto ai servizi di polizia nei capo-

luoghi di provincia. 

Questua. Richiesta e raccolta di oblazioni (elemosine e offerte in natura) fatta da reli-

giosi per motivi di carità. 
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Quirinale. Nome del palazzo (che sorge sull’omonimo colle) sede ufficiale del presi-

dente della Repubblica italiana. 

Quisling. Capo di governo o uomo politico che collabora con il nemico invasore, colla-

borazionista. Viene dal cognome del politico norvegese Vidkun Quisling, che cooperò 

con i tedeschi invasori in qualità di capo del governo. 

Quorum. Il quoziente, in numeri o in percentuale, dei voti espressi o dei votanti, richie-

sto perché una elezione o una delibera sia valida. 

Quota. La parte con la quale il singolo concorre a formare un insieme, per esempio un 

capitale. 

R 
Radicalismo. Avere una credenza (etica, religiosa, politica, culturale) e affermarla in 

modo assoluto, senza mediazioni né compromessi. 

Rappresentanza. Istituto giuridico utilizzato anche nel linguaggio politico per indicare 

il rapporto tra eletti ed elettori e soprattutto tra governanti e cittadini. 

Razza. In biologia, popolazione o insieme di popolazioni di una specie che condividono 

caratteristiche morfologiche, genetiche, ecologiche o fisiologiche. Per quanto riguarda 

l’uomo, il concetto di razza umana è considerato destituito di validità scientifica, dacché 

l’antropologia fisica e l’evoluzionismo hanno dimostrato che non esistono gruppi raz-

ziali fissi o discontinui. 

Razzismo. Concezione fondata sul presupposto che esistano razze umane biologica-

mente e storicamente superiori ad altre razze. È alla base di una prassi politica volta, 

con discriminazioni e persecuzioni, a garantire la «purezza» e il predominio della «razza 

superiore». 

Reciprocità. Una situazione che sussiste in modo analogo e vicendevole tra due o anche 

più soggetti, elementi o enti. 

Regola. Riferimento normativo dell'agire. Può essere una norma richiesta da un’autorità 

oppure la costante di un fenomeno. 

Repressione. L’azione e l’operazione di reprimere. Nel linguaggio politico, è l’attività e 

azione violenta o intimidatoria attuata dal governo e dai centri di potere contro forze e 

movimenti rivoluzionari e progressisti, o comunque di opposizione, di protesta e di con-

testazione. 

Repubblica. Forma di Stato di carattere rappresentativo in cui l'organo supremo (Capo 

dello Stato) viene eletto o direttamente dal corpo elettorale o dai membri del parlamen-

to; contrapposta a monarchia in riferimento all'istituzione, a regno in riferimento al ter-

ritorio. 
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Repubblica delle banane. Locuzione dispregiativa per intendere uno stato mal gover-

nato e sottomesso alle ingerenze esterne dei potentati economici (come accaduto spesso 

per gli Stati del Centroamerica, zona di coltivazione di questo prezioso frutto). 

Resilienza. Capacità di un materiale di assorbire un urto senza rompersi. In psicologia, 

è la capacità degli individui di gestire lo stress e di far fronte alle avversità, uscendone 

rafforzati. 

Resistenza. L’azione e il fatto di resistere, il modo e i mezzi stessi con cui si attuano. 

C’è quella elettrica, che quella morale, c’è quella storica della Liberazione. È una forza 

della natura e non deve essere violenta. 

Ribellione. L’azione di sollevarsi contro un’autorità costituita, specialmente politica o 

religiosa. Rifiutare obbedienza, sottomissione, opporsi con violenza o con decisione a 

costrizione o imposizione, anche spirituale. 

Riforma. Modificazione sostanziale, ma attuata con metodo non violento, di uno stato 

di cose, un’istituzione, un ordinamento. 

Rigenerazione urbana. Programmi di recupero e riqualificazione del patrimonio im-

mobiliare alla scala urbana che puntano a garantire qualità e sicurezza dell’abitare sia 

dal punto di vista sociale sia ambientale, in particolare nelle periferie più degradate. 

Risorsa. Qualsiasi fonte o mezzo che valga a fornire aiuto, soccorso, appoggio, soste-

gno, specialmente in situazioni di necessità: naturale, economica, umana. 

Rito. Il complesso di norme che regola lo svolgimento di un’azione sacrale, come le ce-

rimonie di un culto religioso. Per analogia, un evento regolato in modo verticistico e 

con modalità rigide e non modificabili. 

Rivoluzione. Qualsiasi processo storico o movimento, anche non violento e protratto 

nel tempo, attraverso il quale si determini un radicale mutamento di fatto delle strutture 

economico-sociali e politiche, o di particolari settori di attività 

Ruolo. La parola ha diverse sfaccettature. Nel sociale è il comportamento che un indi-

viduo assume o accetta come adeguato alla sua posizione nella società, influenzato 

quindi dalle norme e dalle aspettative che la comunità connette con una certa posizione 

sociale. 

RUNTS. Il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore è istituito presso il Ministero 

del lavoro e delle politiche sociali e pubblicizza l'esistenza di un Ente del terzo settore 

(ETS) fornendo informazioni sulla sua struttura e attività. 

S 
Sacro. Ciò che è connesso, più o meno intimamente, con la divinità, con la religione e 

con i suoi misteri, e perciò impone un particolare atteggiamento di riverenza e di vene-

razione (contrapposto in genere a profano). 
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Santa sede. Nella Chiesa cattolica, suprema istituzione che esercita le funzioni di go-

verno, dottrina e culto trasmesse da Gesù Cristo all'apostolo Pietro e ai suoi successori, 

quali suoi vicari. 

Sanzione. Qualsiasi mezzo con cui si afferma l’autorità e si impone il rispetto di una 

norma (morale, religiosa, giuridica). 

Satyagraha. Letteralmente è la forza della verità. È la teoria di Gandhi, che ha voluto 

un termine con accezione positiva (forza) di contro a quello prevalso in Occidente, che 

ha un’accezione negativa (nonviolenza). 

Scientismo. Particolare atteggiamento intellettuale di chi ritiene unico sapere valido 

quello delle scienze fisiche e sperimentali, e svaluta quindi ogni altra forma di sapere 

che non accetti i metodi propri di queste scienze. 

Scienza. Insieme delle discipline fondate essenzialmente sull’osservazione, l’esperien-

za, il calcolo, o che hanno per oggetto la natura e gli esseri viventi, e che si avvalgono di 

linguaggi formalizzati. 

Sciopero. Tecnica di azione nonviolenta, che consiste nel rifiuto di collaborare con chi 

compie un’ingiustizia. In Occidente è sinonimo di astensione dal lavoro per avanzare 

richieste sindacali. 

Sciopero della fame. È una tecnica nonviolenta, caratterizzata dal digiuno. Per Gandhi 

è un modo per dimostrare all’avversario la propria coerenza e la fondatezza delle pro-

prie ragioni. 

Scolarità. È il livello di istruzione di una popolazione o di un gruppo sociale. 

Servizio civile. Istituto pubblico nato come sostituzione del servizio militare obbligato-

rio. 

Setta. Associazione di persone che seguono e difendono una particolare dottrina filoso-

fica, religiosa o politica. Ha assunto un significato negativo perché spesso gli associati 

vivono in modo separato e in contrasto con il resto della società. 

Sette sorelle (multinazionali). Le principali compagnie petrolifere multinazionali: le 

statunitensi Exxon Mobil, Texaco, Standard oil of California (Socal), Gulf oil, l’anglo-

olandese Royal Dutch Shell e la britannica British petroleum, che fino alla crisi petroli-

fera hanno svolto un ruolo dominante nel mercato del petrolio. 

Settembre nero. È il settembre del 1970, quando l’esercito giordano attaccò i guerri-

glieri palestinesi accusati di aver tentato di rovesciare il re di Giordania. Il conflitto durò 

quasi un anno e causò innumerevoli vittime tra i civili. 

Shoa. Termine ebraico («tempesta devastante», dalla Bibbia, per esempio in Isaia 47, 

11) col quale si suole indicare lo sterminio del popolo ebraico durante il Secondo con-

flitto mondiale. È vocabolo preferito a «olocausto» in quanto non richiama, come que-

st'ultimo, l'idea di un sacrificio inevitabile. 
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Sicurezza sul lavoro. L’imprenditore/imprenditrice deve adottare tutte le misure che, 

secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare 

l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro. 

Significato. Il contenuto espressivo di qualsiasi mezzo di comunicazione (parole o frasi, 

gesti, segni grafici ecc.). 

Simulazione. Atto o atteggiamento che tende a far sorgere in altri un falso giudizio. 

Sindacato. Associazione di lavoratori o di datori di lavoro costituita per la tutela di inte-

ressi professionali collettivi. Nel linguaggio economico e finanziario, coalizione di im-

prese. 

Sindacato bianco. Così era definito il sindacalismo di ispirazione cattolica. 

Sindacato giallo. Attività antisindacale compiuta tramite la creazione o il controllo im-

prenditoriale di sindacati dei lavoratori. 

Sinistra. Sono i partiti a carattere popolare e progressista originariamente di matrice li-

berale e successivamente di ispirazione socialista e comunista). Essi erano allocati in 

parlamento nei settori dell’emiciclo che sono alla sinistra del presidente (il cui seggio è 

posto di fronte all’emiciclo stesso). In genere sono partiti, gruppi e movimenti politici, 

scuole e correnti filosofiche e ideologiche, artistiche e letterarie, più aperti a innovazioni 

e più attenti alle esigenze delle classi popolari, in nome della giustizia, dell’uguaglianza, 

della libertà. 

Sistema. Insieme di parti che si collegano per funzionare in modo razionale. (È una pa-

rola dalle molteplici applicazioni). 

Smemorato di Collegno. Il caso dello smemorato di Collegno è un famoso caso giudi-

ziario e mediatico che si svolse in Italia tra il 1927 e il 1931, riguardante un individuo 

affetto da amnesia ricoverato presso il manicomio di Collegno. A causa dell'interesse 

mediatico suscitato dalla vicenda lo «smemorato di Collegno» divenne lo smemorato 

per antonomasia e l'espressione entrò nell'uso comune per indicare una persona molto 

disattenta, che dimentica qualsiasi cosa e, di conseguenza, anche chi finge di non capire, 

chi fa il finto tonto. 

Socialità. È l’insieme dei rapporti che insorgono tra gli individui che fanno parte di una 

società o di un ambiente determinato. Ma è anche la coscienza, generale o individuale, 

di questi rapporti e dei diritti e dei doveri che essi comportano. 

Socializzazione. Il complesso processo attraverso il quale l’individuo diventa un essere 

sociale, integrandosi in un gruppo sociale o in una comunità. Comporta l’integrazione o 

l’adattamento degli individui in varie strutture e relazioni sociali, rappresentate dalla 

classe, dalla famiglia, dai reticoli, dalla scuola e dall’ambiente di lavoro. 

Società. È la popolazione insediata in un determinato territorio ma anche l’insieme delle 

relazioni tra queste persone. 
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Società industriale. Modello di società in cui il processo di produzione della ricchezza 

risulta attivato e gestito in misura fondamentale dalle imprese industriali, le quali at-

traggono a sé gran parte delle forze di lavoro. 

Sociologia. La scienza che studia, con propri metodi di indagine e tecniche di ricerca, i 

fondamenti, i fenomeni essenziali, i processi ricorrenti di strutturazione e destruttura-

zione, le manifestazioni tipiche della vita associata in una società. 

Solidarietà. Lungi dall’essere beneficenza o assistenza, è, invece, il condividerne le 

idee, i propositi e le responsabilità. È l’essere e il fare insieme. 

Sostenibilità. Nelle scienze ambientali ed economiche, è la condizione di uno sviluppo 

in grado di assicurare il soddisfacimento dei bisogni della generazione presente senza 

compromettere la possibilità delle generazioni future di realizzare i propri.  

Sovranità alimentare. Diritto dei popoli e delle comunità a produrre, acquistare e con-

sumare un cibo sano e nutriente, e culturalmente appropriato, prodotto con 

un’agricoltura sostenibile e di tipo familiare. 

Squadrista. Chi faceva parte delle squadre d’azione fasciste. 

Stato. Strutturazione del potere politico, come meccanismo centralizzato di sovranità 

territoriale, che in quanto tale appartiene a un’esperienza storica che si forma e si evolve 

in tempi relativamente recenti, a partire grosso modo dal 16° secolo. 

Status. È la condizione giuridica di una persona, o la situazione politica e giuridica 

d’uno stato o di parte di esso. Nelle scienze sociali indica la posizione di una persona in 

un sistema sociale. Nell’organizzazione è il livello gerarchico di un dirigente o di un 

funzionario. 

Strategia della tensione. Con questo nome si fa riferimento alle politiche sovversive 

messe in atto nel nostro Paese tra il 1969 e il 1980, cioè dalla strage di piazza Fontana 

(vedi) alla strage di Bologna (vedi). Chi ci fosse dietro non lo si è mai saputo. 

Stratificazione sociale. È la distinzione in una popolazione dei vari strati sociali, i quali 

si distinguono per il differente ammontare di ricchezza, potere, prestigio e altre risorse 

socialmente rilevanti. 

Struttura sociale. Questo concetto si riferisce alle relazioni (e specialmente a quelle più 

stabili e durature) tra gli individui, tra i gruppi sociali o tra le istituzioni. È una sorta di 

modalità organizzativa della vita sociale, che determina profondamente il comportamen-

to dei singoli componenti. 

Suffragio universale. Il diritto di voto escluso a tutti i cittadini, senza limitazioni di na-

tura culturale, censuaria, sessuale, razziale. 

Superga. Basilica dedicata alla Madonna delle Grazie che sorge su una collina che do-

mina la città di Torino. Fu luogo di un disastro aereo (avvenuto il 4 maggio 1949) nel 

quale perì l’intera squadra del Torino. 



SCUP  Il dizionario della cittadinanza 

40 

Sussidiarietà (principio di). Il concetto per cui un’autorità centrale avrebbe una funzio-

ne essenzialmente sussidiaria, essendo ad essa attribuiti quei soli compiti che le autorità 

locali non siano in grado di svolgere da sé. 

Sviluppo (economico). La situazione di un Paese, di una regione o di un’area geografi-

ca in cui si registra una crescita, nel tempo, delle principali grandezze economiche (pro-

dotto lordo e netto, investimenti, occupazione, reddito pro capite), alla quale si accom-

pagna una continua innovazione delle tecnologie impiegate nella produzione di beni e 

servizî. 

Sviluppo sostenibile. Un’idea di sviluppo che soddisfa i bisogni delle generazioni pre-

senti, senza compromettere quelli delle generazioni future. I fattori caratterizzanti tale 

sviluppo comprendono la tutela ambientale, la crescita economica, l’uguaglianza e la 

giustizia sociale. 

T 
Tabù. Proibizione di carattere magico-religioso nei confronti di oggetti, persone, luoghi 

considerati di volta in volta sacri, oppure contaminanti, impuri e dunque potenzialmente 

pericolosi. Diventato sinonimo di vietato, da evitare. 

Tangentopoli. Sistema diffuso di corruzione politica. Ci si riferisce di solito a quello 

della Prima repubblica, scardinato da Mani pulite (vedi) dopo le elezioni del 1992, che 

avevano visti sconfitti i partiti di governo, specialmente il PSI. 

Tasso di cambio. Il prezzo di una valuta in termini di un’altra valuta (vedi). 

Tasso di disoccupazione. Percentuale di forza lavoro disoccupata (vedi «disoccupazio-

ne»). 

Taylorismo. Metodo organizzativo-gestionale messo a punto fine ‘800. Il termine ha 

assunto un significato più ampio e generico, teso a indicare tutti gli aspetti di uno speci-

fico lavoro, sia manuale sia impiegatizio, organizzato secondo criteri ripetitivi, parcella-

ri e standardizzati, dove la mancanza di discrezionalità è vista come una condizione ne-

cessaria per ottenere una resa produttiva più intensa e uniforme. 

Tecnologia. Settore di ricerca — nel quale sono coinvolte varie discipline tecniche e 

scientifiche — che studia l'applicazione e l'uso di tutto ciò che può essere funzionale al-

la soluzione di problemi pratici, all'ottimizzazione delle procedure, alla scelta di strate-

gie operative per raggiungere un determinato obiettivo. 

Territorio. Non è tanto una porzione definita della Terra ma è soprattutto un sistema 

complesso fatto di ambiente, popolazione, cultura, economia, idee ecc. ecc. 

Terzo mondo. Denominazione entrata nel linguaggio delle relazioni internazionali per 

indicare i Paesi dell’Asia, Africa e America Latina appena usciti dalla soggezione colo-

niale oppure in lotta per il conseguimento dell’indipendenza. 
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Terzo Settore. Terzo tra primo settore (lo Stato) e secondo settore (il mercato). È 

quell'insieme di attività produttive che non rientrano né nella sfera dell'impresa capitali-

stica tradizionale (poiché non ricercano un profitto), né in quella delle ordinarie ammi-

nistrazioni pubbliche (in quanto si tratta di attività di proprietà privata). 

Terzomondismo. Nel linguaggio economico e politico è il complesso dei problemi e 

dei fenomeni del Terzo mondo. Indica anche un atteggiamento favorevole allo sviluppo 

dei Paesi del Sud del mondo. Vedi «Nord e Sud». 

Tradizione. Il complesso delle memorie, notizie e testimonianze trasmesse da una ge-

nerazione all'altra. 

Transfobia. È l’avversione ossessiva nei confronti dei transessuali. 

Trasformismo. Nella politica contemporanea ha un tono spregiativo (o comunque po-

lemico e negativo) e si riferisce sia ad ogni azione spregiudicatamente intesa ad assicu-

rarsi una maggioranza parlamentare o a rafforzare la propria parte, sia alla prassi di ri-

correre, invece che al corretto confronto parlamentare, a manovre di corridoio, a com-

promessi, a clientelismi, senza alcuna coerenza ideologica con la linea del partito. 

Triangolo rosso (Triangolo della morte). Area dell’Emilia in cui tra il settembre del 

1943 e il 1949, si registrò un numero particolarmente elevato di omicidi a sfondo politi-

co, attribuiti a estremisti di sinistra e a militanti di formazioni di matrice comunista con-

tro ex fascisti. 

Turismo responsabile. Quello messo in atto da turisti dall’atteggiamento consapevole 

che mantengono un comportamento adeguato nel rispetto dell’ambiente e delle culture 

ospitanti seguendo i principi della giustizia sociale ed economica. 

Turismo sostenibile. Quello che fa in modo che le condizioni ambientali del territorio 

ospitante non vengono deteriorate dall’attività turistica: in questo caso la medesima of-

ferta turistica può essere riproposta in modo costante negli anni senza subire e accumu-

lare danni.  

U 
Ufficialità. Carattere di quanto è emanato o disposto seguendo le corrette procedure, da 

un pubblico ufficiale o da un pubblico funzionario. 

Ugualitarismo. Una visione politica e sociale che vuole realizzare un’uguaglianza non 

solo di diritto (sancita dalle norme) ma anche di fatto, grazie all’equa ripartizione dei 

beni e delle fortune tra tutti i membri di una società. 

Ulivo. Con il nome di «L'Ulivo» si identificava, dal 1995 al 2004, l'insieme dei partiti 

della coalizione di centro-sinistra, presentatasi alle elezioni politiche del 1996 e del 

2001. 

Ultrà. Militante di gruppi estremistici extraparlamentari. Nello sport è il tifoso fanatico 

di una squadra di calcio. 
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Umanesimo. Periodo storico tra il XIV e il XV secolo caratterizzato per un più ricco e 

più consapevole fiorire degli studi sulle lingue e letterature classiche, considerate come 

strumento di elevazione spirituale per l’uomo, e perciò chiamati, secondo un’espressio-

ne ciceroniana, studia humanitatis. Più in generale il termine è usato per caratterizzare 

ogni orientamento che riprenda il senso e i valori affermatisi nella cultura umanistica: 

dall’amore per gli studi classici e per le humanae litterae alla concezione dell’uomo e 

della sua dignità quale autore della propria storia, punto di riferimento costante e centra-

le della riflessione filosofica. 

Understatement. È l’atteggiamento di chi volutamente evita enfasi e retorica. 

Uniformità. È l’assenza di differenziazioni, intesa in senso negativo, come mero appiat-

timento formale sulle idee di chi decide. 

Unità nazionale (Governo di). Governo che si forma con la collaborazione di tutti (o 

quasi) i partiti in situazioni particolari di emergenza nazionale, a prescindere dalla tradi-

zionale divisione tra maggioranza e opposizione. Da ultimo lo è stato il Governo Draghi 

nel 2021-2022. 

Universalità. Carattere di massima estensione e comprensione. 

Urbanistica. Studio e tecnica relativi alla programmazione e al coordinamento struttu-

rale e funzionale delle zone di insediamento demografico nelle città, allo scopo di rea-

lizzare le condizioni più favorevoli alla vita e alle attività produttive. 

Urbanizzazione. Serie di provvedimenti e iniziative atti a promuovere lo sviluppo di 

centri abitati mediante la creazione di adeguate strutture e infrastrutture urbanistiche. 

Ustica. Bella isola del Tirreno il cui nome è legato all’abbattimento di un aereo Itavia 

(vedi) avvenuto il 27 giugno 1980: 81 morti, mai trovati i colpevoli. 

Usura. Prestito di denaro a un interesse notevolmente superiore a quello corrente e lega-

le. 

Usurpazione. È l’appropriazione, mediante violenza o frode, di quanto spetta legitti-

mamente ad altri.  

Utilitarismo. Concezione filosofica che indica nell’utilità il criterio dell’azione morale. 

Utopia. Ideale etico-politico destinato a non realizzarsi sul piano istituzionale, ma aven-

te ugualmente funzione stimolatrice nei riguardi dell'azione politica, nel suo porsi come 

ipotesi di lavoro o, per via di contrasto, come efficace critica alle istituzioni vigenti. 

V 
25 aprile (Liberazione). È il giorno in cui si festeggia la fine della Seconda guerra 

mondiale (in Italia) e la vittoria contro il fascismo e il nazismo, le dittature del XX seco-

lo. 
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Vademecum. Prontuario di nozioni relative a un determinato argomento, per lo più una 

tecnica o un’attività pratica. 

Validazione. Controllo della validità e della correttezza di dati scientifici realizzato at-

traverso il confronto con regole e dati già noti e attendibili. 

Validità. Correttezza in rapporto a determinate forme e procedure, specialmente sul 

piano logico o giuridico oppure in rapporto a determinati limiti o scadenze. 

Valore. Dal significato economico si passa a quello sociale, cioè qualcosa per cui vale 

la pena vivere e anche morire. 

Valuta. È la moneta in circolazione (e i titoli fiduciari che la rappresentano). Il termine 

è spesso riferito a biglietti e monete di altri Stati (valuta estera). . 

Valutazione. Determinazione del valore da assegnare a cose o fatti ai fini di un giudizio 

o di una classifica. 

Variabile. Oggetto o concetto con proprietà precise che cambia all’interno di un conte-

sto. Le sue variazioni possono essere misurate ricorrendo almeno ad un indicatore. 

Vaticanista. Giornalista, studioso, esperto di problemi del Vaticano, sul piano religioso, 

storico o politico. 

Vaticano/Città del Vaticano. Stato con un regime di monarchia assoluta, residenza del 

Papa nonché sede della Curia romana. 

Verbale. È il documento che attesta e ricorda, in forma sintetica ma completa ed esau-

riente nei dati essenziali, fatti, procedimenti e avvenimenti di varia natura. 

Verdi (Partito). La Federazione dei Verdi (spesso indicata semplicemente come I Verdi) 

è stato un partito politico italiano di ispirazione ambientalista, progressista e pacifista, 

appartenente e fondatore dell'European Green Party, l'Unione dei partiti verdi europei. 

Verticismo. Nell'ambito di una organizzazione politica o sindacale è la tendenza a de-

mandare il potere decisionale a un ristretto numero di persone, estromettendo la base. 

Vessazione. Maltrattamento, oppressione (esercitata su inferiori o su persone più debo-

li). 

Via d’Amelio. La strada di Palermo dove fu fatta esplodere un’auto piena di tritolo che 

uccise il giudice Paolo Borsellino e tutti gli uomini della sua scorta (19 luglio 1992). 

Via Fani. La strada del centro di Roma in cui avvenne l’agguato delle Brigate rosse du-

rante il quale rapirono Aldo Moro, che in quel momento era il presidente della Demo-

crazia cristiana. 

Via Rasella. Luogo di un attentato partigiano contro un reparto delle forze d'occupazio-

ne tedesche a Roma il 23 marzo 1944. Il giorno successivo seguì la rappresaglia tedesca 

consumata con l'eccidio delle Fosse Ardeatine (vedi). 
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Vicario. Chi esercita un'autorità o una funzione in sostituzione o in rappresentanza di 

altra persona di grado superiore. 

Vilipendio. Disprezzo, disistima espressi con parole, scritti o atti gravemente offensivi. 

Violentare. Indurre una persona, con una coercizione di natura fisica o morale, o con la 

suggestione, ad atti e comportamenti contrari o comunque non consoni alla sua volontà, 

o alle sue convinzioni. 

Violenza. Forma estrema di aggressione materiale consistente in un attacco fisico; ma 

anche: costrizione — sotto minaccia — di compiere atti contrari alla propria volontà. 

Vitalizio. Forma di reddito che si ottiene senza costo, a vita. 

Volontà. Potere insito nell’uomo di scegliere e realizzare un comportamento idoneo al 

raggiungimento di fini determinati. 

Volontariato. Prestazione volontaria e gratuita della propria opera a favore di categorie 

di persone che hanno gravi necessità e assoluto e urgente bisogno di aiuto e di assisten-

za, esplicata per far fronte a emergenze occasionali oppure come servizio continuo. 

Voto/Votazione. Espressione della volontà dei cittadini oppure dei componenti di un 

gruppo o di un organo collegiale nelle elezioni o nelle deliberazioni. 

X 
Xenofobia. Avversione indiscriminata nei confronti degli stranieri e di tutto ciò che 

proviene dall'estero. 

Xilografia. Tecnica d'incisione a rilievo su legni duri, generalmente a scopo di riprodu-

zione a stampa. 

Y 
Yankee. Nome con cui sono noti all'estero i cittadini degli Stati Uniti, ma che designa 

veramente soltanto quelli della Nuova Inghilterra, cioè degli stati tra il Maine e il Con-

necticut. 

Yes-man. Uomo servile e accomodante, sempre pronto a dir di sì ai capi con non richie-

sto entusiasmo. 

Yiddish. Dialetto parlato dalla maggioranza degli Ebrei stanziati nell'Europa centrale e 

orientale e di quelli di qui emigrati negli Stati Uniti d'America. 

Yuppy. Giovane dirigente che cura molto ogni aspetto della vita di relazione nell'inten-

to di fare rapidamente carriera (spesso usato con una sfumatura di ironia). 
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Z 
Zarismo. L'epoca storica durante la quale la Russia fu governata dagli zar (con partico-

lare riferimento ai secc. XVIII e XIX) e la politica che la caratterizzava. 

Zelo. È l’atteggiamento attivo e operoso che si dimostra in una attività o per la realizza-

zione di un fine. 

Zizzania. È una pianta infestante, il cui nome è diventato sinonimo di discordia a causa 

di una parabola evangelica (Matteo 13,24-30). 

Zavorra. Insieme di pesi sistemati su navi, aerei e macchine ed equipaggiamenti da la-

voro per migliorarne la stabilità. Nel tempo ha assunto il senso negativo di peso inutile, 

ingombro. 

Zonizzazione. Suddivisione in zona omogenee di un territorio. 

Zooprofilattico. Attinente alle malattie del bestiame. 
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