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ta; Spesa dei comuni per servizi socioassistenziali; Lega Coop e cooperative
sociali; Donne e volontariato in Europa; Donne e volontariato in Italia; Centri
servizi per il volontariato; Volontariato in carcere; Assistenza e salute in Italia;
Volontariato e sport

m RIFERIMENTI  BIBLIOGRAFICI  E  WEB 587

w 8) Diritti dell’infanzia, giovani e politiche dell’istruzione

l IL  PUNTO 591
GIOVANI, IDENTITÀ E POLITICHE
C’erano una volta le politiche per i minori
La legge 285 ha finito la sua corsa?
Buone notizie & Buone pratiche: ARCI: i ragazzi in banca dati
Partecipazione, cioè voglia di scegliere
Quanti sono i giovani “impegnati in politica”?
Buone notizie & Buone pratiche: L’associazionismo giovane di Roma
Politiche giovanili, ma per quali giovani?
Disoccupati a 15 anni
L’Europa degli abbandoni precoci
L’ISTRUZIONE IN ITALIA
Spesa per l’istruzione: siamo sotto la media dei Paesi OCSE
La matematica non è il nostro forte
Buone notizie & Buone pratiche: Educare e integrare attraverso lo sport
Buone notizie & Buone pratiche: La ricetta Finlandia
Scuola: telecamere, caro-scuola, autogestione
Università, tra vecchio e nuovo
Dottori nei Paesi dell’OCSE
Lavoro: laureato è meglio, ma meno che in passato
La ricerca: non siamo più l’Italia degli inventori

s LE  PROSPETTIVE 603
LE POLITICHE SUI MINORI
I minori in difficoltà in Emilia-Romagna
Regioni: accreditamenti al ribasso
Buone notizie & Buone pratiche: Le famiglie? Aperte e professionali
AAA Adulti cercansi
Buone notizie & Buone pratiche: Minori stranieri: il futuro viene da lontano
Buone notizie & Buone pratiche: Ecosistema bambino 2005
GIOVANI: GLI SPAZI SONO IN EUROPA
Alla ricerca della legge smarrita
L’ARCI: la sfida della concretezza
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L’obiezione è finita, viva l’obiezione
Il mestiere delle armi: diritto e rovescio
SCUOLA E ISTRUZIONE
I tagli alla conoscenza
La nuova Federazione al lavoro
La scuola formato Moratti
Per una (vera) riforma
Il secondo ciclo secondo Moratti
Verso un anno difficile
Buone notizie & Buone pratiche: Cittadinanza e educazione
UNIVERSITÀ PRECARIA
Boicottare i test d’ingresso?
Le prime università telematiche (e i primi dubbi)
Docenti: il governo in confusione
Buone notizie & Buone pratiche: In Brasile l’università si fa “nomade”

ä LE  SCHEDE 615
Giovani: il futuro in diretta
I decreti legislativi sulla scuola
Istruzione e ricerca: il programma per la conoscenza
Minori e giovani stranieri
Legge 285/97: la relazione della Bicamerale per l’infanzia
La povertà in Italia, in Europa e nei Paesi OCSE
Lavoro minorile: a Ovest di Iqbal

n I  FATTI 631
2004
2005

u LE  PAROLE  CHIAVE 639
Adolescenti; Adozione mite; Affido familiare; Alternanza scuola-lavoro; Bam-
bini; Buoni scuola; Child labour; Child work; Dispersione scolastica; Farmaci;
Forum Nazionale Giovani; Giovani; Istituti; Lavoro minorile; Legge 285/97; Le-
va militare obbligatoria; Obbligo scolastico; Preadolescenti; Minori non ac-
compagnati; Parità scolastica; Primo e secondo ciclo d’istruzione; Riforma Mo-
ratti; Rischio; Servizio Civile Nazionale; Tempo pieno e tempo prolungato

6 I  NUMERI 643
Minori e giovani in Italia e nell’Unione Europea; Italia: i giovani e la partecipa-
zione; L’istruzione in Italia; L’istruzione nell’Unione Europea; Gli alunni stra-
nieri in Italia; I minori in istituto; Le adozioni; Adolescenti: le cose importanti
della vita; Adolescenti: comportamenti a rischio; Adolescenti e minori: il disa-
gio psicologico; Suicidio; La criminalità nell’Unione Europea; La povertà in Ita-
lia, in Europa e nel mondo

m RIFERIMENTI  BIBLIOGRAFICI  E  WEB 649

w 9) Diritto alle città

l IL  PUNTO 655
DEMOCRAZIA URBANA E DIRITTI
Buone notizie & Buone pratiche: Dalla carta alla rete del nuovo municipio
Il bilancio partecipativo
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Buone notizie & Buone pratiche: Trento: prossimità e costruzione 
di una comunità urbana
DISAGIO ABITATIVO E NUOVA EDILIZIA SOCIALE
I cambiamenti della domanda abitativa
Giovani, precari e senza casa. Una ricerca del CENSIS
La crisi di un modello di edilizia sociale
Autonomie locali e discriminazioni
L’esclusione abitativa: senza tetto, senza tutto
L’andamento del mercato abitativo e immobiliare
Emergenza casa: Commissione ONU a Roma
Non solo mattone
LA CITTÀ PLURALE: IMMIGRATI, CASE, CITTÀ
La città invisibile
L’abitare inferiore: gli immigrati e la casa
LE STRUTTURE PER GLI ANZIANI: IL TERRITORIO DELLA COSTRIZIONE
Anziani ed edilizia pubblica

s LE  PROSPETTIVE 677
L’EDILIZIA SOCIALE OGGI
Il vento liberista sulle politiche per la casa
I nodi critici per la costruzione di una politica sociale per la casa
Buone notizie & Buone pratiche: Autocostruzione e autorecupero
Una grande questione politica e sociale
Favorire l’innovazione: il “Terzo settore abitativo”
Buone notizie & Buone pratiche: La Fondazione Housing Sociale
Casa e sociale: una nuova mappa delle politiche
OLTRE L’INTEGRAZIONE: COPRODURRE LA CITTÀ PLURALE
Buone notizie & Buone pratiche: Alisei: cantieri di sviluppo solidale
Il paradosso urbano
Buone notizie & Buone pratiche: Uno spazio multireligioso per il commiato
dai defunti
Buone notizie & Buone pratiche: Il villaggio “Brocchi”: un intervento 
di rigenerazione architettonica e sociale
Buone notizie & Buone pratiche: La Carta della progettazione interculturale
L’ABITARE DEGLI ANZIANI: IL TERRITORIO DELLA SCELTA
Una nuova urbanità con gli anziani
Dignità, autonomia, partecipazione
Buone notizie & Buone pratiche: Dalla casa di riposo alle abitazioni protette
Casa come presidio, presidio come casa
La cura del luogo
La permanenza nel proprio contesto
Modelli di domiciliarità
Buone notizie & Buone pratiche: Le residenze per anziani a Bagnacavallo
Gli interventi sulle strutture per la residenza collettiva
Buone notizie & Buone pratiche: La residenza assistenziale Villa Serena 
a Montaione

ä LE  SCHEDE 699
Federalismo e nuova edilizia sociale
Il Terzo settore abitativo in Italia
Il bilancio partecipativo
I programmi complessi: i contratti di quartiere
Esperienze innovative di residenze per anziani
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n I  FATTI 719
2004
2005

u LE  PAROLE  CHIAVE 725
Abitare inferiore; Autocostruzione/autorecupero; Bilancio partecipativo; Con-
tratti di quartiere; Disagio abitativo; Edilizia sociale; Fascia grigia; Homeless;
Partecipazione; Terzo settore abitativo

6 I  NUMERI 729
I cambiamenti della domanda abitativa; Gli sfratti; L’edilizia pubblica in Italia;
Proprietà dell’abitazione e mercato dell’affitto; L’andamento del mercato abi-
tativo; Il Fondo sociale per l’affitto; Gli immigrati e la casa; I giovani e la casa;
Una popolazione che invecchia; Anzianità e disabilità; Le strutture per anziani

m RIFERIMENTI  BIBLIOGRAFICI  E  WEB 733

w 10) I problemi della giustizia e delle carceri

l IL  PUNTO 737
LA POLITICA PENALE E GIUDIZIARIA DEL CENTRODESTRA
La legge Cirielli-Vitali: salva-Previti e ammazza-Gozzini
Legge per le carceri in Lombardia
La riforma dell’ordinamento giudiziario
Senza dimora fuori dal carcere
Intercettazioni telefoniche: diritto di cronaca o processo in diretta?
Buone notizie & Buone pratiche: Un garante in provincia di Milano
La legge Fini: tra neo-perbenismo e interessi di cordata
Truffe agli anziani
MAFIA E POLITICA: UN NERVO SCOPERTO
Buone notizie & Buone pratiche: Un progetto di supporto ai detenuti 
fondato sul mentoring
ABU GHRAIB, LA CRISI DEL DIRITTO, LA TORTURA
La cittadella della repressione di Saddam

s LE  PROSPETTIVE 753
LA LEGGE NON È UGUALE PER TUTTI
Magistrati psicopatici?
Il cahier de doléances degli avvocati
Un contributo per una nuova giustizia penale in Italia e in Europa
Un nuovo livello di azione: quello locale

ä LE  SCHEDE 763
La sanità penitenziaria
I centri di permanenza temporanea
Il Garante delle persone private della libertà
Carcere al femminile in Europa
Il caso Lonzi
Il caso Dorigo

n I  FATTI 771
2004
2005
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u LE  PAROLE  CHIAVE 791
41 bis; Amnistia; Associazione sovversiva; Contumacia; Difensore Civico; Fla-
granza di reato; Grazia; Habeas corpus; Immunità; Impunità; Indipendenza
della magistratura; Indultino; Indulto; Legittima difesa; Legittimo sospetto;
Messa alla prova; Propaganda sovversiva; Recidiva; Separazione carriere; Tor-
tura; Trattamento penitenziario

6 I  NUMERI 793
Sovraffollamento: presenze e ingressi; Reati ascritti; Misure alternative; Pa-
trocinio a spese dello Stato nel processo penale; Costi intercettazioni telefoni-
che; Suicidi in carcere; Scarcerazioni per espulsione; Condizione lavorativa;
Corsi di formazione professionale; Titoli di studio; Detenuti tossicodipendenti
e alcoldipendenti; Detenuti affetti da HIV; Bambini e mamme in carcere; 41 bis;
Volontariato penitenziario; Minori

m RIFERIMENTI  BIBLIOGRAFICI  E  WEB 797

Diritti umani, civili e politici 799
La guerra in corso contro il diritto e i diritti. 
Intervista a Stefano Anastasia, a cura di Francesca Mottolese 801
Multilateralismo, democrazia e primato della politica. 
Intervista a Titti Di Salvo, a cura di Enrico Panero 806
Retorica della libertà e reality show dell’orrore: sintomi di un mondo malato. 
Intervista a Mauro Palma, a cura di Francesco Piperis 811
Dire basta al proibizionismo su immigrazione e asilo. 
Intervista a Filippo Miraglia, a cura di E.P. 819

w 11) Diritto all’informazione

l IL  PUNTO 825
LA LIBERTÀ DI STAMPA NEL MONDO
Le leggi liberticide
La repressione privatizzata
Un anno terribile per la libertà di stampa
Un Rapporto internazionale sulla libertà di stampa
L’ULTIMA GUERRA
Caso Sgrena-Calipari
EUROPA: CONCENTRAZIONI E CONTROLLO SUI MEDIA
Il caso Italia è la punta dell’iceberg
Buone notizie & Buone pratiche: Nata Mediacoop:  
darà voce all’informazione non profit
La Federazione europea dei giornalisti in missione in Italia
Il Rapporto delle Nazioni Unite
La legge controversa
Rapporto CENSIS sulla comunicazione

s LE  PROSPETTIVE 837
NUOVE PROPOSTE PER PROTEGGERE I GIORNALISTI
Sicurezza: una missione primaria
Le proposte sul tappeto

19

I
N
D
I
C
E

3

                               



ISTITUIRE UN TRIBUNALE INTERNAZIONALE PER I CRIMINI CONTRO I GIORNALISTI
Buone notizie & Buone pratiche: Le street tv
EUROPA E INFORMAZIONE: LA CARTA DI GUBBIO
I punti principali della Carta: ribadire con forza i diritti
Buone notizie & Buone pratiche: Diversamente abili in Internet
Conflitto di interessi e democrazia
Sviluppo del prodotto audiovisivo europeo
Nuove tecnologie e tutele del lavoro

ä LE  SCHEDE 847
Un manifesto europeo a difesa del servizio pubblico
Silenced, Rapporto sulla censura in rete
Rapporto Intifada
Raffaele Ciriello e i tanti free lance morti in zone di conflitto
Operazione Iraq freedom: 2003-2995, il lungo elenco di giornalisti uccisi
Libertà d’informazione a rischio

n I  FATTI 859
2004
2005

u LE  PAROLE  CHIAVE 867
Digital divide; Diritto d’autore; Embedded; Internet; Software libero

6 I  NUMERI 871
Giornalisti e operatori dei media uccisi nel mondo; 105 giornalisti e operatori
dei media attualmente detenuti; 76 cyberdissidenti attualmente detenuti;
Giornalisti e operatori dei media uccisi in zone di guerra; 10 giornalisti e ope-
ratori dei media italiani uccisi in zone di guerra dal 1987; Classifica della libertà
di stampa nel mondo; Consumi televisivi in Italia; Uso di Internet; Quotidiani
su Internet; Quotidiani e libri; Internet

m RIFERIMENTI  BIBLIOGRAFICI  E  WEB 877

w 12) Guerre e terrorismi globali

l IL  PUNTO 879
IL “DOMINO” DEL DOMINIO
Vittime civili della guerra irachena
IL PROGETTO PER IL MEDIO ORIENTE
Iran: un assillo di lunga data
Siria come obiettivo intermedio
L’annosa questione israelo-palestinese
Control Arms per un Trattato vincolante
LE AMBIGUITÀ DEL TERRORISMO INTERNAZIONALE
Semplificazioni e menzogne
L’utilità del “marchio” Al Qaeda
Negli USA le armi tornano al supermercato
GLI ALTRI CONFLITTI
Africa: troppi accordi di pace disattesi
Altre aree ad alta tensione
La gente di Beslan chiede verità
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s LE  PROSPETTIVE 895
PACE E DEMOCRAZIA SOLO COL MULTILATERALISMO
Buone notizie & Buone pratiche: Americani contro la guerra
L’obiettivo Iran
Riforma dell’ONU
Buone notizie & Buone pratiche: Proposte di azione nonviolenta dal FSM
Necessari nuovi rapporti USA-UE
Buone notizie & Buone pratiche: Un esperimento di educazione alla pace

ä LE  SCHEDE 903
La spesa militare nel mondo
Il ritorno della minaccia nucleare
Il pericolo delle mine anti-uomo
Il business iracheno
Orrori della guerra e diserzione dei soldati
Cecenia: mediazione impossibile
La strage silenziosa dell’uranio impoverito

n I  FATTI 913
2004
2005

u LE  PAROLE  CHIAVE 945
Asse del male; Avamposti della tirannia; Colpo di Stato (golpe); Conflitto; Cor-
sa al riarmo; Effetto “domino”; Jihad; Grande Medio Oriente; Guerra asimme-
trica; Guerra a bassa intensità; Guerra al terrorismo; Guerra civile; Guerra giu-
sta; Guerra illegale; Guerra permanente; Guerra preventiva; Imperialismo;
Martire; Pacifismo; Peacebuilding; Peacekeeping; Peacemaking; Terrorismo
internazionale

6 I  NUMERI 949
Conflitti; Le armi nel mondo; Armi e povertà; Donne, armi e conflitti; Export bel-
lico italiano; Mine anti-uomo; Armi nucleari; Le vittime militari

m RIFERIMENTI  BIBLIOGRAFICI  E  WEB 953

w 13) Profughi, rifugiati e migranti

l IL  PUNTO 957
TENDENZE GLOBALI DELLE MIGRAZIONI
Migrazioni per lavoro
Immigrazione necessaria per l’Europa che invecchia
Politiche restrittive e immigrazione illegale
L’importanza delle migrazioni interne
L’immigrazione illegale secondo l’OCSE
LA SITUAZIONE DEI PROFUGHI E DEI RIFUGIATI
Un quadro a luci e ombre
In diminuzione i richiedenti asilo
Appello contro i “campi” alle frontiere dell’Europa
MIGRANTI E PROFUGHI NELL’UNIONE EUROPEA
Europa “fortezza” e “caso Lampedusa”
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Esposto all’Unione Europea contro il governo italiano
Detenzione dei migranti
La politica europea
Italia: modificata la “Bossi-Fini”
Programma dell’Aia: verso la nuova politica comune
DIBATTITO APERTO SULL’IMMIGRAZIONE ECONOMICA
Buone notizie & Buone pratiche: Rete di ONG per la tutela dei diritti alle frontiere

s LE  PROSPETTIVE 975
CAPIRE LE MIGRAZIONI
Coercizione degli immigrati: il caso Regina Pacis
Cambiare le politiche
Buone notizie & Buone pratiche: Rete internazionale contro la detenzione
dei migranti
Centrale la questione lavoro
Buone notizie & Buone pratiche: Lotta alla discriminazione dei lavoratori migranti
IL DIRITTO D’ASILO
Buone notizie & Buone pratiche: Un anno relativamente positivo
per profughi e rifugiati

ä LE  SCHEDE 983
Un governo internazionale delle migrazioni
Le migrazioni interne
Il Programma dell’Aia
Critiche di Amnesty alla politica europea
Libro verde sull’immigrazione economica nell’Unione Europea
Primo Rapporto su migrazione e integrazione nell’Unione Europea
La detenzione dei migranti in Europa
Allargamento dell’Europa e gestione dell’immigrazione
L’immigrazione in Italia
Lampedusa: alcune domande al governo italiano

n I  FATTI 1001
2004
2005

u LE  PAROLE  CHIAVE 1017
Apolide; Asilo; Autoctono; Cittadini stranieri; Centro di accoglienza; Centro di
permanenza temporanea (CPT); Emigrazione; Espulsione; Extracomunitario;
Immigrazione illegale; Immigrato illegale (“clandestino”); Immigrato irregola-
re; Immigrazione; Integrazione; Migrante economico; Migrazioni; Profugo;
Programma dell’Aia; Quote d’ingresso; Respingimento; Richiedente asilo; Ri-
congiungimento familiare; Rifugiato; Schengen (sistema di); Sfollato; Stan-
dard minimo di trattamento; Visto d’ingresso

6 I  NUMERI 1021
Migranti nel mondo; Immigrazione irregolare; Migrazioni interne; Profughi e ri-
fugiati; Domande d’asilo; Migranti e profughi nell’UE; Migrazione e integrazio-
ne nell’UE; La detenzione dei migranti in Europa; Immigrazione in Italia

m RIFERIMENTI  BIBLIOGRAFICI  E  WEB 1027

R
A
P
P
O

R
TO

 S
U
I 
D
IR

IT
TI

 G
LO

B
A
LI
2
0
0
5

22

                      



w 14) Le violazioni e le discriminazioni

l IL  PUNTO 1031
DIRITTI UMANI AI MINIMI TERMINI
L’IMBARBARIMENTO DELLA GUERRA AL TERRORISMO
Non solo Abu Ghraib: un sistema pianificato
I misteri di Guantánamo
Le renditions della CIA: tortura in subappalto
Effetto “domino” contro i diritti
Gli USA danno giudizi in materia di diritti umani
LA DIFFICILE CONDIZIONE DELLE DONNE
Violazioni e discriminazioni diffuse
Buone notizie & Buone pratiche: Mai più violenza sulle donne
Violenza sulle donne come arma di guerra
Buone notizie & Buone pratiche: I poeti contro le mutilazioni sessuali in Africa
LE VIOLAZIONI DEI DIRITTI SINDACALI
Colombia e Filippine: due esempi di pessime pratiche
Buone notizie & Buone pratiche: Un codice di condotta per il rispetto dei lavoratori
Un quadro generale di violazioni
Torture nelle carceri cecene
ANTIDISCRIMINAZIONE IN EUROPA
Le valutazioni del Libro verde
Antidiscriminazione per sindacati e datori di lavoro
Responsabilità politiche del razzismo

s LE  PROSPETTIVE 1055
RESISTERE PER LA TUTELA DEI DIRITTI UMANI
Per le torture vanno processati i vertici
Buone notizie & Buone pratiche: La Coalizione contro l’uso 
dei bambini-soldato
Chi può/deve intervenire? L’esempio del Darfur
Buone notizie & Buone pratiche: Sostegno alle donne dello Sri Lanka 
e ai bambini di Gaza
Un’agenda per i diritti umani
Buone notizie & Buone pratiche: Gli USA aboliscono la pena di morte 
per i minorenni
Proposte contro la pena di morte
Antidiscriminazione e pari opportunità
Buone notizie & Buone pratiche: Una sentenza contro la persecuzione dei gay

ä LE  SCHEDE 1063
Le violazioni dei diritti umani nel mondo
La vergogna mondiale dei bambini-soldato
Ordinaria discriminazione per gli omosessuali
Unioni civili e matrimoni omosessuali
Il lungo cammino verso l’abolizione della pena di morte
Diritti umani in Cina

n I  FATTI 1073
2004
2005
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u LE  PAROLE  CHIAVE 1095
Antisemitismo; Azioni positive; Bambini-soldato; Barriere architettoniche;
Corte Penale Internazionale; Crimini contro l’umanità; Crimini di guerra; Diritti
umani; Discriminazione; Empowerment; Genocidio; Guantanamizzazione;
Mainstreaming; Molestie sessuali; Mobbing; Nemici combattenti; Pari oppor-
tunità; Primazia; Responsabilità penale individuale; Razzismo; Renditions;
Schiavitù; Tratta di persone; Tortura

6 I  NUMERI 1099
Pena di morte; Bambini-soldato; Detenzioni anomale; Violenze sulle donne;
Diritti sindacali; Libertà d’informazione

m RIFERIMENTI  BIBLIOGRAFICI  E  WEB 1103

Diritti globali ed ecologico-ambientali 1107
Insieme per i diritti, dentro e fuori dai luoghi di lavoro. 
Intervista a Paola Agnello Modica, a cura di Flavia Giannoni 1109
L’ambiente: capitale sociale dei cittadini. Intervista a Roberto Della Seta, 
a cura di F.G. 1113
Società e ambiente: le due facce di una stessa battaglia. 
Intervista a Ciro Pesacane, a cura di F.G. 1118
Europa sociale e democratica come modello globale. 
Intervista a Paolo Nerozzi, a cura di E.P. 1121

w 15) La globalizzazione e lo stato del pianeta

l IL  PUNTO 1125
TENDENZE GLOBALI IN ASSENZA DI GOVERNANCE
Demografia e popolazione
Economia in crescita, ma non per tutti
ILO: un lavoro più dignitoso
Cina: il motore economico mondiale senza regole
Dalle delocalizzazioni alle acquisizioni
Commercio: molti negoziati, poche novità positive
Azioni immediate per gli Obiettivi del Millennio
SQUILIBRIO GLOBALE E POVERTÀ
Debito e aiuti allo sviluppo
Ancora lontani gli Obiettivi del Millennio
Scenari preoccupanti per l’AIDS in Africa
Africa: voci di rabbia dall’infinita povertà
Un appello per l’Africa
STRAPOTERE DELLE CORPORATION
A rischio l’accessibilità ai farmaci anti AIDS

s LE  PROSPETTIVE 1147
URGONO NORME GLOBALMENTE CONDIVISE E RISPETTATE
Buone notizie & Buone pratiche: Vincere la poliomielite in Africa entro il 2005
Aiuti allo sviluppo e diritto alla “a-crescita”
Trenta esperienze positive di lavoro in Africa
Partecipazione e proposte
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Buone notizie & Buone pratiche: Anno internazionale del microcredito
Una svolta per i Forum
Assistenza alle donne colpite dallo tsunami
Globalizzare il movimento sindacale
Buone notizie & Buone pratiche: Un esempio di solidarietà internazionale

ä LE  SCHEDE 1157
La fame nel mondo
Popolazione, povertà e sviluppo
La condizione dell’infanzia nel mondo
L’AIDS nel mondo
La Conferenza mondiale sull’AIDS
La moratoria del debito dopo il maremoto
Quinto Forum Sociale Mondiale: dalla teoria alla pratica
Movimento sindacale e globalizzazione
Documentari: uno sguardo lucido sulla realtà

n I  FATTI 1169
2004
2005

u LE  PAROLE  CHIAVE 1185
Accordi commerciali; Bilancio partecipativo; Banca Mondiale (BM); Codici etici;
Commercio equo e solidale; Cooperazione allo sviluppo; Debito estero; Deloca-
lizzazione; Dumping; Forum Economico Mondiale-World Economic Forum (FEM-
WEF); Forum Sociale Mondiale-World Social Forum (FSM-WSF); Fondo Moneta-
rio Internazionale-International Monetary Fund (FMI-IMF); G8; G21; G77; Globa-
lizzazione; Multinazionali; Obiettivi del Millennio; Organizzazione Mondiale del
Commercio-World Trade Organization (OMC-WTO); Organizzazione Non Gover-
nativa (ONG); Protezionismo; Sviluppo sostenibile; Sviluppo umano

6 I  NUMERI 1189
Demografia e popolazione; Sviluppo umano; Squilibri economici; Economia;
Energia e petrolio; Povertà; Ambiente; Sanità; AIDS; Fame nel mondo

m RIFERIMENTI  BIBLIOGRAFICI  E  WEB 1193

w 16) Europa politica, Europa sociale

l IL  PUNTO 1197
UNIONE EUROPEA: UN CANTIERE DA TENERE SOTTO CONTROLLO
Rinnovamento istituzionale e Costituzione
Il nuovo Parlamento
Nasce l’Agenzia europea dei diritti fondamentali
La nuova Commissione
Buone notizie & Buone pratiche: Una decisione politica per la tutela dei diritti
Il Trattato costituzionale
Primo bilancio dell’Unione a 25
ALLARGAMENTO E RELAZIONI INTERNAZIONALI
L’Unione Europea in continua espansione
Situazione sociale nei nuovi Stati membri
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Politica di vicinato
Buone notizie & Buone pratiche: Importanti raccomandazioni del PE 
su AIDS e droghe
Rapporti euroatlantici
Un freno alle lobby delle multinazionali
IL NUOVO MODELLO EUROPEO
Buone notizie & Buone pratiche: Accordo europeo sullo stress da lavoro
Strategia di Lisbona e Patto di stabilità
Agenda sociale europea 2005-2010
La proposta Bolkestein sui servizi
Fermiamo Bolkestein: petizione delle ONG europee

s LE  PROSPETTIVE 1215
IL “SOGNO EUROPEO”
Dal sogno alla realtà
Prospettive finanziarie
Obiettivi strategici
RATIFICA DEL TRATTATO COSTITUZIONALE
Buone notizie & Buone pratiche: A difesa del modello sociale europeo

ä LE  SCHEDE 1219
Le istituzioni dell’Unione Europea
Allargamento: prossimi e futuri Stati membri
Il Trattato costituzionale per l’Europa
Trattato costituzionale: le tappe principali
Strategia di Lisbona: rilancio di metà percorso
Critiche dei sindacati alla revisione di Lisbona
La proposta di Direttiva Bolkestein
Rapporto 2004 sull’occupazione nell’Unione Europea
Patto di stabilità e crescita
Forum Sociale Europeo: il documento dei movimenti

n I  FATTI 1239
2004
2005

u LE  PAROLE  CHIAVE 1257
Acquis comunitario; Allargamento; Azione comune; Carta dei diritti fondamen-
tali; Clausola di sospensione; Coesione economica e sociale; Competenze co-
munitarie; Conferenza Intergovernativa (CIG); Cooperazione rafforzata; Dialo-
go sociale; Europa “a più velocità”; Maggioranza qualificata; Metodo comuni-
tario e intergovernativo; Opting in-Opting out; Modello sociale europeo; Patto
di stabilità e di crescita; Politica europea di prossimità; Prospettive finanziarie;
Revisione dei Trattati; Strategia di Lisbona; Sussidiarietà e proporzionalità;
Trattato costituzionale; Unanimità

6 I  NUMERI 1261
Demografia; Debito pubblico; Povertà; Occupazione; Formazione e istruzione
degli adulti; Affluenza alle elezioni europee

m RIFERIMENTI  BIBLIOGRAFICI  E  WEB 1265
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w 17) Le politiche ambientali

l IL  PUNTO 1269
ENERGIA E CLIMA
L’economia del petrolio
La febbre del petrolio dall’Ecuador alla Val d’Agri
Nucleare sì, nucleare no
Il carbone
Gli aumenti della CO2
Le bugie sui costi del carbone
Le bugie sull’impatto ambientale del carbone
Il futuro delle fonti rinnovabili
Vizi e virtù del Protocollo di Kyoto
La proposta di Legambiente per un modello energetico sostenibile
ACQUA, ORO COLATO
L’acqua nel mondo
Il business dell’acqua potabile
L’acqua in Italia
L’abuso di acqua minerale
Disponibilità idriche
Acqua: usi agricoli e usi civili
LA DESERTIFICAZIONE IN ITALIA
BIODIVERSITÀ E AREE PROTETTE
Buone notizie & Buone pratiche: Rete Natura 2000
Le ricchezze del mare di mezzo
L’esperienza delle aree protette in Italia e nel Mediterraneo
Tsunami e Conferenza di Kobe
IL MONDO AFFAMATO
GLI OGM IN AGRICOLTURA
Gli OGM in Italia
Politica agricola comunitaria, un’opportunità perduta
INQUINAMENTO ATMOSFERICO E INFRASTRUTTURE
PM10, sorvegliato speciale
Fumo di Londra
Ingorghi italiani
L’anomalia del sistema dei trasporti italiano
LA QUESTIONE RIFIUTI IN ITALIA
La raccolta differenziata
Lo smaltimento in discarica
L’inceneritore
Rifiuti speciali
La termovalorizzazione e il recupero energetico

s LE  PROSPETTIVE 1305
LO SQUILIBRIO MONDIALE E LE RESPONSABILITÀ
SOS mondo
DENTRO I CAMBIAMENTI
SVILUPPO SOSTENIBILE O DECRESCITA?
UN CONTRATTO MONDIALE PER L’ENERGIA
L’ECONOMIA DEL BENE COMUNE
Beni comuni garantiti a tutti: una proposta di legge
IL CAMMINO DELL’ITALIA
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ä LE  SCHEDE 1313
Vivibilità urbana
Il condono edilizio
La fragile Italia: il dissesto idrogeologico
Il ponte sullo Stretto
L’Italia contro gli Organismi Geneticamente Modificati
Critical Mass, la rivoluzione che corre su due ruote

n I  FATTI 1325
2004
2005

u LE  PAROLE  CHIAVE 1333
Abuso edilizio; Agenda 21; Ambiente; Anidride Carbonica (CO2); Atmosfera;
Balneazione; Benzene; Bioetica; Biodiversità; Biosfera; Biossido di Azoto
(NO2); Biotecnologie; Brundtland, Commissione; Carico umano; Certificazione
ambientale; Clonazione; Commercio “equo e solidale”; Commodities; Compo-
sti Organici Volatili (COV); Condono edilizio; Danno ambientale; DNA; Dum-
ping; Ecomafie; Ecosistema; Effetto serra; Elettrosmog; Energia alternativa;
Eutrofia; Gas serra; Gene; Habitat; Idrocarburi; Impatto ambientale; Impronta
ecologica; Incenerimento; Indice Biotico Esteso (IBE); Indice di sviluppo uma-
no (ISU); Inquinamento atmosferico; Mutamenti climatici; Organismo Geneti-
camente Modificato (OGM); Organizzazione Non Governativa (ONG); Paesi in
Via di Sviluppo (PVS); PM10; Povertà; Protocollo di Kyoto; Riciclaggio; Rischio
ambientale; Sicurezza; Sicurezza alimentare; Sostenibilità ecologica; Specie a
rischio; Superamento dei limiti ecologici; Sviluppo sostenibile; Trade-Related
Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS); Transgenico; Valutazione d’Im-
patto Ambientale (VIA); Zone protette; Zoomafia

6 I  NUMERI 1341
Impronta ecologica; Denutrizione; Consumi energetici pro capite; Consumi
energetici totali per fonte; Parco veicolare; Morti e feriti incidenti stradali; Spe-
sa per ricerca e sviluppo in Italia; Raccolta differenziata rifiuti urbani; Produ-
zione e rifiuti urbani; Emissioni climalteranti, confronti internazionali; Capacità
di depurazione acque delle città; Acque di balneazione; Aree protette in Italia;
Illegalità ambientale; Abusivismo edilizio; Commercio equo e solidale

m RIFERIMENTI  BIBLIOGRAFICI  E  WEB 1347
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