
Roberto Pertici è nato a Viareggio nel 1952 e ha studiato all’università 
di Pisa, dove si è laureato nel 1977 sotto la guida di Giorgio Candeloro.  
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Nella sua attività di studio, si è dedicato alla storia della cultura italiana 
dall’età della Restaurazione a tutto il Novecento: in primo luogo quella 
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