
Questo secondo volume del Dizionario di sociologia per la persona conti-
nua l’opera collettiva dedicata alla comprensione di categorie e concetti
sociologici e fenomeni sociali secondo la prospettiva specifica di chi
intende mettere la persona al centro dell’analisi scientifica e dei muta-
menti che attraversano la società. Oltre sessanta studiose e studiosi hanno
contribuito alla realizzazione dei lemmi qui raccolti, condividendo lo spi-
rito del primo volume: rappresentare uno strumento di riflessione, discus-
sione e confronto utile, sia a chi è già esperto, sia a chi si avvicina alla
sociologia e vuole cogliere l’opportunità di approfondire contenuti che ani-
mano il dibattito pubblico. Il testo, infatti, vuole essere una occasione di
dialogo tra autrici e autori, che assumono le prospettive disciplinari ete-
rogenee e condividono la tensione alla ricerca di stimoli e fruttuosi scam-
bi sull’attualità. In questi scenari è centrale la relazione fra la persona e
il mondo sociale, trasformato da crisi e opportunità, processi di innova-
zione, tentativi di resistenza, nelle dinamiche locali e internazionali.

Roberta Ricucci è professoressa ordinaria in Sociologia dei Processi Cultura-
li presso l’Università di Torino, dove si occupa di processi migratori,
approfondendone i percorsi di inclusione dei giovani protagonisti, le dina-
miche religiose nelle diaspore e le pratiche e politiche di gestione delle diver-
sità culturali nei contesti locali. Coordina l’attività scientifica di molteplici
progetti di ricerca nel contesto europeo e americano. È autrice di numerose
pubblicazioni in ambito internazionale e nazionale.

Alessandra Sannella è professoressa associata in Sociologia Generale presso
l'Università di Cassino. La sua attività di ricerca è rivolta allo studio della
sociologia della salute in correlazione con le migrazioni, lo sviluppo soste-
nibile e il cambiamento climatico. È autrice di numerose pubblicazioni in
ambito nazionale e internazionale.
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Prefazione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quando nel 2020 decidemmo di dare vita al progetto scientifico di un 

Dizionario di Sociologia per la persona (2021), immaginandolo come 
un’opera scientifica, collettiva, aperta e in continua evoluzione, abbiamo 
compreso l’urgenza e l’importanza di promuovere un dialogo in chiave so-
ciologica intorno alla nozione di persona. Lo abbiamo fatto all’interno del 
filone di studi del gruppo SPE, (Sociologia per la Persona), che tradizional-
mente riconosce a questa nozione uno statuto epistemologico, ontologico e 
metodologico fondamentale per lo sviluppo, non solo della sociologia, ma 
della società nel suo complesso. Nelle molte discussioni che animano questa 
comunità scientifica abbiamo constatato una profonda lacuna nell’attuale pa-
norama sociologico. Sebbene il concetto di «persona» sia uno tra quelli fon-
damentali nella storia della sociologia, in molti dizionari il lemma non è men-
zionato o viene confuso con «personalità» o «ruolo», oppure ancora con «in-
dividuo» o «attore sociale». Eppure, la persona non si riduce alla sua perso-
nalità o ai ruoli che ricopre, né tanto meno è una monade sociale astorica e 
disincantata. Non è un individuo perché sebbene sia un’unità indivisibile, 
singolare e irripetibile della specie umana, essa non è autonoma, autosuffi-
ciente e indipendente dal contesto storico e sociale. Essa è soggettività sto-
rica, sociale e concreta, coinvolta in un progetto di vita che condivide con gli 
altri la propria esperienza esistenziale, che è intimamente relazionale. Non è 
nemmeno un attore sociale. Pur partecipando alla vita sociale nella sua di-
mensione storica e concreta, la persona trascende i rapporti sociali oggettivi. 
È per definizione irriducibile ai processi di reificazione e omologazione so-
ciale, esprimendo una tensione relazionale continua tra le logiche e i mecca-
nismi di riproduzione sociale e l’inafferrabile dinamismo della vita nel suo 
divenire storico. Il primo volume del Dizionario di Sociologia per la persona 
è stato dunque un primo approfondimento e l’attivazione di una vivace e plu-
rale comunità di studiose e studiosi italiani. Consapevoli dei limiti del nostro 
lavoro abbiamo sin da subito immaginato un dizionario aperto, volutamente 
open access per facilitarne la lettura e la diffusione, sperando che altri colle-
ghi o colleghe accogliessero l’invito a continuare l’opera da noi avviata, por-
tando nuove prospettive e nuovi contributi. Le sociologhe Roberta Ricucci e 
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Alessandra Sannella hanno accolto la nostra esortazione e hanno sapiente-
mente «preso il testimone», assumendosi la responsabilità del progetto. 
Hanno curato questo secondo volume Dizionario di Sociologia per la Per-
sona. Scenari con rinnovato entusiasmo ed energia. Grazie alla loro curatela, 
il dibattito scientifico in seno al gruppo SPE è continuato e si è nuovamente 
arricchito, approfondendo e ampliando l’insieme delle voci e delle costella-
zioni, che possono essere interpretate a partire dal paradigma sociologico 
della persona e/o che ci permettono di comprendere con un nuovo sguardo 
interpretativo questo concetto così proficuo. Le curatrici hanno avviato un 
percorso di riflessione, che è durato due anni, coinvolgendo differenti gene-
razioni di sociologhe e di sociologhi. Si sono impegnate a valorizzare la par-
tecipazione di ricercatrici e ricercatori, riconoscendo l’impatto delle loro ri-
flessioni teoriche sulla costruzione di un sapere condiviso. Le tante autrici e 
i tanti autori, che hanno messo a disposizione le loro conoscenze per la rea-
lizzazione di questo dizionario, hanno posato un altro tassello importante 
nell’opera scientifica della sociologia per la persona. Si tratta di una ricerca 
sempre viva, che non è mai definitiva, ma sempre in evoluzione, perché è 
una ricerca che rispecchia l’inesauribile imprevedibilità e indeterminazione 
della soggettività nel suo farsi storico. Il paradigma sociologico della persona 
mette il soggetto al centro dell’analisi, riconoscendo la complessità storica 
delle sue interazioni con le strutture sociali e culturali.  Come hanno scritto 
le curatrici: «l’attenzione della scelta dei lemmi è stata orientata a privile-
giare l’analisi contemporanea con uno sguardo al futuro ponendo la persona 
al centro dell'analisi scientifica e dei cambiamenti sociali per esplicare la 
proprietà delle nozioni con le connessioni proprie di una scienza in divenire. 
I differenti lemmi mostrano a vari livelli come le persone influenzano e sono 
influenzate dalle istituzioni sociali, dalle norme culturali e dalle dinamiche 
di potere in una società in profonda trasformazione. Questa prospettiva con-
sente una comprensione più articolata, circolare e dinamica, delle esperienze 
e delle identità soggettive. Le curatrici hanno favorito il dialogo tra sociolo-
ghe e sociologi di diverse scuole di pensiero (come ad esempio, il funziona-
lismo, l’interazionismo simbolico, le teorie del conflitto, la teoria critica e la 
teoria della complessità).  Ne emerge un confronto polifonico, più teso alla 
ricerca di complementarità che all’affermazione di contrapposizioni concet-
tuali tra le differenti scuole, che qui trovano una loro reinterpretazione a par-
tire dalla categoria di persona. In questo modo, la comprensione dell’umano 
si è arricchita, anche oltre i confini disciplinari, per una più sistematica com-
prensione delle vicende esistenziali, sociali e storiche di cui la persona è 
parte attiva e costitutiva.  

Il Dizionario di Sociologia per la Persona. Scenari, a cura di Roberta 
Ricucci e Alessandra Sannella, è un contributo di grande importanza per 
l’ampliamento di questa nozione sociologica, così preziosa quanto inesauri-
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bile. Esprimiamo perciò l’auspicio che questo progetto gnoseologico ed er-
meneutico non si limiti al dialogo interno al gruppo SPE, ma possa diventare 
un contributo significativo per l’intera comunità sociologica italiana. Spe-
riamo che esso possa stimolare ulteriori riflessioni e approfondimenti, pro-
muovendo un dibattito continuo e costruttivo, a livello nazionale e interna-
zionale, anche oltre i confini della nostra disciplina. 

 
 

Prof. Stefano Tomelleri 
Università degli Studi di Bergamo 

Presidente dell’Associazione Italiana di Sociologia (2023-2025) 
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Parole per capire un Mondo in trasformazione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tra i molti elementi che caratterizzano le società umane, uno dei più af-
fascinanti è il loro continuo mutamento. Il cambiamento è un fattore ineludi-
bile dell’esperienza personale di ciascuno, naturalmente, ma allo stesso 
tempo può essere rappresentato da tendenze e fenomeni condivisi da gran 
parte di chi vive sul nostro pianeta. Basti pensare a quanti recenti avveni-
menti di rilevanza mondiale abbiano attraversato le vite di uomini e donne, 
adulti e bambini, ad ogni latitudine e in ogni ambito. Se si chiedesse agli 
italiani, di qualsiasi età e ceto, quali fenomeni globali hanno avuto conse-
guenze sulla loro quotidianità negli ultimi cinque anni, quasi tutti rievoche-
rebbero la pandemia da Covid-19. Molti le guerre in Siria, Ucraina o Pale-
stina. Altri ancora citerebbero i risultati, talvolta inaspettati, di importanti 
elezioni. O ancora, i drammi legati alle migrazioni nel Mediterraneo, le sfide 
dell’economia di fronte all’intelligenza artificiale, le preoccupazioni per 
l’ambiente. Taluni si soffermerebbero su prodotti televisivi, cinematografici 
o musicali, come pure su grandi traguardi sportivi. Magari quelli della pro-
pria squadra di calcio del cuore, oppure della nazionale di tennis, tralasciando 
i successi di molti altri atleti le cui discipline sono meno sotto i riflettori. Si 
possono citare diversi altri esempi, tutti però uniti dalla necessità di capire 
gli scenari contemporanei, contraddistinti da forte complessità e rapidità di 
mutamento. Tuttavia, la conoscenza di ciascuno parte, per forza di cose, dalla 
finitezza di un punto di vista personale, orientato (quando non condizionato) 
da meccanismi esterni (ruolo, attività lavorativa o sovraesposizione a un 
tema) e variabili personali (valori, interessi, passioni, attitudini). Qualunque 
sia la visione assunta, un dato emerge con chiarezza e in modo inconfutabile: 
nessuna prospettiva è in grado, senza intrecciarsi con altre, di cogliere dina-
miche e processi che caratterizzano e attraversano le società globali e i nu-
merosissimi contesti locali. Come afferma il fisico quantistico Terry Rudolph 
“stiamo entrando in una nuova era che sarà caratterizzata da fantasie tecno-
logiche basate su fenomeni che vanno contro il senso comune” (2021: 217). 
Ampliando questa intuizione, il futuro ci presenta numerosi fenomeni sociali 
che si evolvono in maniera imprevedibile, a volte in totale contrasto con 
quanto gli studi in proposito pronosticavano. 
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Ecco allora che si mostra, con tutta evidenza, l’utilità di costruire stru-
menti condivisi per descrivere la realtà e cercare di coglierne le trasforma-
zioni man mano che esse si realizzano. Se non una vera e propria visione 
comune, almeno un linguaggio conosciuto e diffuso, che possa in certo senso 
fare da guida tra utopie ed abissi del vivere insieme in una società composita, 
sfaccettata, spesso contraddittoria. In quest’ottica, si rinnova l’attualità di un 
dizionario. Strumento dal sapore vintage per molti giovani studiosi e forse 
materiale di archivio ormai per chi, neofita, dovrebbe essere sollecitato per 
coglierne la rilevanza. Eppure, una raccolta ragionata di lemmi diventa stru-
mento utile per orientarsi di fronte a sfide e contesti in mutamento e in mo-
vimento. Un dizionario, inoltre, è sempre anche una scoperta e una risco-
perta. Una scoperta per chi nella frenesia del fare e del publish or perish 
rischia di non avere più il tempo di soffermarsi, per conoscere cosa classici 
e contemporanei della sociologia insegnano su temi che paiono afferrabili 
solo con il saper fare, lasciando sullo sfondo quell’intreccio cruciale fra ri-
flessione, analisi e concettualizzazione. Una riscoperta per chi, più avanti 
nella carriera, assapora il gusto del confronto e del ristoro nella quiete 
dell’immaginario sociologico. Non è però sufficiente essere consapevoli 
dell’attualità (e della necessità) di proporre un dizionario. Occorre definirne 
una prospettiva e un metodo per la composizione e l’organizzazione dei con-
tenuti. Il Dizionario di Sociologia per la persona. Scenari si inserisce nel 
solco, ben tracciato e da molti attraversato, di attenzione ai valori della per-
sona, di confronto, gestione e valorizzazione delle culture, nel rispetto delle 
comunità e della promozione di un terreno comune, nel quale forme di soli-
darietà e di collaborazione rappresentano il motivo conduttore. In tale cor-
nice si muovono gli autori e le autrici delle voci che compongono il volume. 
Un’opera corale, in cui consolidati studiosi sono affiancati sia da colleghi di 
lunga esperienza sia da giovani in formazione. Tutti sollecitati a svolgere il com-
pito di declinare una voce che si intreccia con l’interpretazione di scenari in mo-
vimento, prestando attenzione ai classici della disciplina sociologica come pure 
alle sfide contemporanee, in un’ottica di valorizzazione della persona.  

Il presente lavoro segue l’opera collettiva curata da Tito Marci e Stefano 
Tomelleri del Dizionario di Sociologia per la Persona edito nel 2021 per i 
tipi della FrancoAngeli. L’intento collaborativo di dialogo all’interno del 
gruppo di Sociologia per la Persona (SPE) si articola in questo secondo di-
zionario, con il telos di esplorare ulteriori categorie sociologiche, concetti e 
fenomeni sociali. Oltre sessanta sono gli studiosi e i ricercatori che hanno 
contribuito alle voci qui presentate, con l'obiettivo di promuovere la rifles-
sione con diverse prospettive disciplinari, condividendo intuizioni e visioni 
sugli eventi attuali. La relazione tra la persona e il mondo sociale è un tema 
centrale, influenzato da crisi, unità, innovazione, resistenza e dinamiche lo-
cali e internazionali. L’obiettivo corale dei diversi autori è stato quello di 
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Istituzioni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La riflessione sulla natura delle istituzioni e sull’interconnessione tra que-
ste e l’azione collettiva e individuale attraversa il pensiero sociologico sin 
dagli esordi. In generale, in sociologia le istituzioni sono considerate come 
formazioni relativamente stabili di comportamenti sociali e tratti culturali – 
valori, norme, status, simboli ed aspettative – che regolano la vita associata 
e consentono una connessione armonica tra l’azione individuale e le istanze 
della riproduzione sociale. In special modo, le istituzioni sociali – costruendo 
aggregati di natura simbolica e normativa – incanalano la condotta indivi-
duale favorendo il soddisfacimento di funzioni generali e bisogni specifici: 
possiamo dunque affermare che le istituzioni, nel loro dar forma al compor-
tamento sociale e nel definire schemi ricorrenti, rendono possibile per un 
verso il soddisfacimento soggettivo di bisogni fondamentali e per l’altro la 
costruzione di relazioni sociali stabili e ordinate. Le centralità dello studio 
delle istituzioni nell’ambito dell’analisi sociologica è apparsa evidente sin 
dai contributi dei classici: se già il tema ricorre nel pensiero di Comte, il 
quale coglie – pur non sistematizzando il problema in termini analitici – la 
rilevanza degli elementi sovraindividuali quali la famiglia o il capitale, tale 
questione si pone al centro della riflessione di Durkheim, per il quale la so-
ciologia assume come oggetto conoscitivo proprio la genesi e il funziona-
mento delle istituzioni, considerate come “ogni credenza e ogni forma di 
condotta istituita dalla collettività” (Durkheim 1969, 20). Per il sociologo 
francese la peculiarità delle istituzioni risiede nella loro capacità di porsi, in 
ragione di un sostrato normativo e valoriale condiviso, quali forze in grado 
di imporsi sui membri del gruppo sociale. Similmente, anche Weber consi-
dera i modi con cui l’agire sociale viene indirizzato entro forme collettiva-
mente considerate legittime; egli inoltre evidenzia la capacità delle istituzioni 
di plasmare, anche con processi di interiorizzazione, l’agire individuale. La 
riflessione sulla natura e le forme delle istituzioni accompagnerà dunque 
tutta la successiva riflessione sociologica attraversando il pensiero di autori 
quali Parsons, Douglas, Mac Iver, Gehlen, Goffman e molti altri. Lo sguardo 
sulle istituzioni – pur se operato alla luce di molteplici prospettive analitiche 
– pone in evidenza la tensione tra l’istanza aggregante e stabilizzatrice che 
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queste promuovono e le dinamiche di individualizzazione e mutamento so-
ciale. Così, se per un verso alcuni autori – come la scuola del neo-istituzio-
nalismo – hanno sottolineato, soprattutto dinanzi alla deriva di un soggetti-
vismo esasperato, l’indispensabilità delle istituzioni nel creare un ambiente 
dotato di senso per l’agire umano, altre correnti hanno evidenziato il volto 
oppressivo (si pensi alla teoria critica) e talvolta totalizzante che queste pos-
sono assumere (si considerino, tra l’altro, le analisi di Goffman e Foucault). 
In tempi più recenti, sono emersi diversi contributi (Alexander, Beck, Berger 
e Luckmann, Bourdieu, Elias, Elster, Giddens, Habermas) volti a superare la 
contrapposizione tra approcci olistici, che dunque si soffermano sulla perva-
sività delle istituzioni e su un soggetto ipersocializzato, e approcci individua-
listici che, al contrario, pongono al centro delle proprie analisi un attore so-
ciale autonomo e fluttuante. All’interno di tali proposte, che ipotizzano il 
condizionamento reciproco tra istituzioni e azione sociale, si innesta il con-
cetto di persona quale elemento-chiave per rifondare una teoria dell’attore 
sociale in termini relazionali e concreti. In tale contesto, un primo tentativo 
di sintesi è ascrivibile al realismo critico di Margaret Archer (1995). Ricon-
siderando il filone collettivista che da Durkheim giunge fino a Parsons, l’au-
trice interpreta le istituzioni come un fenomeno basilare ma non costitutivo 
dell’azione individuale. Certamente, il soggetto fa esperienza fin dall’inizio 
del suo ingresso nella società di molteplici appartenenze sociali – dalla lingua 
alle relazioni familiari – attraverso le quali apprende indispensabili riferi-
menti istituzionali (valori, simboli, norme, ecc.) per definire la sua identità. 
Tuttavia, evidenzia l’autrice, il soggetto è altresì caratterizzato da una rifles-
sività che gli consente di rielaborare attivamente quegli stessi riferimenti 
nella propria conversazione interiore. Se dunque sono effettivamente le isti-
tuzioni a fornire i riferimenti di base per pensare se stessi e aprirsi alla rela-
zione con gli altri, le persone sono altresì dotate di un’autocoscienza alla luce 
della quale ridefinire in modo originale le premesse del proprio agire, con-
tribuendo alla creazione e alla trasformazione delle istituzioni sociali. Una 
seconda proposta, per molti versi convergente rispetto alla precedente, è da 
riferirsi a Vincenzo Cesareo (2009). Focalizzando la circolarità tra azione 
individuale e istituzioni sociali, egli individua due processi: da un lato, l’in-
teriorizzazione dei riferimenti istituzionali che nel mondo culturale e sociale 
si pongono oggettivamente di fronte al soggetto; dall’altro, l’esteriorizza-
zione della soggettività umana che, nel corso del processo di socializzazione 
non può che ridefinire il senso dei modelli di comportamento e dei valori 
ereditati dalle generazioni precedenti. Il fondamento epistemologico di tipo 
costruzionista-umanista conferisce alla suddetta circolarità ulteriori implica-
zioni teoriche. Il primo termine intende sottolineare che le istituzioni non 
possano essere concepite come una realtà ‘data’ una volta per tutte, bensì 
continuamente rimaneggiata criticamente dal soggetto nell’interazione. Il se-
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condo precisa le basi umane di questa continua riproblematizzazione dei ri-
ferimenti istituzionali: non riconducibili ad un ‘individuo’ astratto e gene-
rico, bensì alla ‘persona’, intesa come essere unico, intrinsecamente emer-
gente nelle relazioni di uno specifico contesto storico-sociale. Sebbene a par-
tire da basi epistemologiche diverse, entrambe le proposte convergono 
nell’inquadrare il rapporto tra persona e istituzioni in un approccio connes-
sionista. Pur ammettendo gli inevitabili condizionamenti sociali messi in evi-
denza dalle teorie olistiche, tali approcci individuano le premesse per un’ef-
fettiva emancipazione attiva e creativa della persona. Pur considerando l’irri-
ducibilità di quest’ultima rispetto ad ogni struttura collettiva, esse riconoscono 
che l’affermazione delle sue specificità non può che nascere dall’apprendi-
mento dei riferimenti simbolico-normativi introiettati nel percorso di socializ-
zazione. Si apre dunque la possibilità di rifondare le istituzioni su più efficaci 
percorsi dialogici e partecipativi, che garantiscano un’effettiva inclusività ri-
spetto al bisogno di senso e alle capacità di attivazione dei cittadini. 
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