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AVVERTENZE PER GLI AUTORI

Gli articoli sottoposti alia rivista vanno spediti a: Rivista Italiana di
Scienza Politica, c/o Poleis - Universita Bocconi, via Sarfatti 25, 20136
Milano. Essi saranno dati in lettura ai referees in forma anonima e la
decisione della direzione sara comunicata agli autori. Gli articoli accet
tati per la pubblicazione devono rispettare le convenzioni redazionali ri
portate di seguito.

Presentazione e formate. Gli articoli devono essere inviati su carta
(in tre copie) e su dischetto. Devono essere accompagnati da un rias
sunto in inglese che non superi Ie 200 parole (anche il titolo deve es
sere tradotto), e da una nota bio-bibliografica di circa 60 parole, com
prensiva di recapito istituzionale dell'autore e indirizzo e-mail. Gliar
ticoli devono essere composti a spazio due, su una sola facciata con
ampi margini laterali. Figure e tabelle, comprensive di note e didasca
lie, dovranno essere allegate e salvate in un file a parte. Nel testa deve
invece risultare ben chiaro il punto dove si desidera vengano inserite.
I contributi non devono superare Ie 12.000 parole (circa 30 pagine a
stampa). Per Ie «Note» illimite edi 6.000 parole e per la sezione «Fo
cus» di 3.000. In ogni caso il limite si intende comprensivo di note,
tabelle, figure e riferimenti bibliografici.

Note. II ricorso aIle note a fondo pagina deve essere limitato. In
generale, i riferimenti bibliografici vanno inseriti direttamente nel te
sto, riportando soltanto il cognome dell'autore, l' anna di pubblicazio
ne dellavoro e - se necessario - Ie pagine cui ci si riferisce. Es. Ea
ston (1953) oppure (Easton 1953) oppure (Easton 1953, 68-91). Nel
caso di pili di due autori, dopo il secondo si puo usare l' abbreviazione
et al., tutti gli altri autori vanno pero citati nei riferimenti bibliografici
alIa fine del testo. Quando pili opere dello stesso autore sono state
pubblicate nello stesso anno, I'anna va contrassegnato dalle indicazio
ni a, b, C. Es. Rose (1974a); Rose (1974b). Nel caso di pili opere dello
stesso 0 di diversi autori, un punto e virgola separera Ie diverse indi
cazioni. Es. (Linz 1974a; 1974b; Stepan 1978). La stessa procedura
deve essere usata per Ie indicazioni bibliografiche contenute nelle note
a fondo pagina.
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Bibliografia. Alla fine del testa i riferimenti bibliografici vanno
elencati in ordine alfabetico secondo il cognome degli autori e, per
ciascun autore, nell' ordine cronologico di pubblicazione delle opere
ricorrendo, ove necessario, aIle indicazioni a, b, c. Nel caso di lavori
curati da un autore, va riportato il nome dell' autore seguito dalla di
zione (a cura di), anche per i testi in lingua straniera. Illuogo di edi
zione di un libro va riportato nella lingua originale. Quando si riporta
un'edizione origin ale in lingua straniera va segnalata l'eventuale tradu
zione italiana. I riferimenti bibliografici vanno redatti secondo regole
desumibili dai seguenti esempi:

Dente, B. (a cura di) (1990), Le politiche pubbliche in Italia, Bologna,
II Mulino.

Huntington, S. (1993), The Third Wave. Democratization in the Late
Twentieth Century, Norman, University of Oklahoma Press, trad.
it. La terza ondata. I processi di democratizzazione alla fine del XX
secolo, Bologna, II Mulino, 1995.

Lipset, S.M. e S. Rokkan (1967), Cleavage Structures) Party Systems
and Voter Alignments: an Introduction, in S.M. Lipset e S. Rokkan
(a cura di), Party Systems and Voter Alignements. Cross National
Perspectives, New York, The Free Press, pp. 1-64.

Inglehart, R. (1970a), Cognitive Mobilization and European Identity, in
«Comparative Politics», n. 1, pp. 45-70.
(1970b), The New Europeans: Inward or Outward Looking?, in
«International Organization», n. 1, pp. 129-139

II quadro completo e dettagliato delle convenzioni redazionali
puo essere trovato suI sito internet della rivista: http://www.sociol.
unimi.it/risp
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RIVISTA
ITALIANA
01
SCIENZA
·POLITICA

N. 1/1997

Perche edifficile costruire Ie istituzioni, di Giovan Francesco Lanzara. - II ripensamento del
welfare state in Germania e negli Stati Uniti, di Jens Alber. - L'evoluzione degli assetti
concertativi in Italia e in Germania, di Elisabetta Gualmini. - L'attivita legislativa deigoverni al
tramonto della Prima Repubblica, di Chiara De Micheli.

N. 2/1997

Leautoritaindipendenti in Italia come tema di ricerca, diMassimo Morisi. - Quale «democrazia
costituzionale»? La Corte Federale nella politica tedesca e il problema della costituzione
europea, di Gian Enrico Rusconi. - Lepolitiche della scuola in Europa. Un'analisi comparata,
di Sofia Ventura. - Quale secessione in Italia?, di M. Chiara Barlucchi. - Ordine e mutamento
nelle relazioni internazionali, di Alessandro Colombo.

N.3/1997

Democrazia con aggettivi. L'innovazione concettuale nella ricerca comparata, di David Collier
e Steven Levitsky. - Pluralismo, multiculturalismo e estranei, di Giovanni Sartori. - Cittadinan
zadifferenziata e integrazione multiculturale, diMatteo Gianni. - Crisi economica, istituzioni e
rendimento in 17 democrazie, di Adriano Pappalardo. - l.'attivita legislativa del parlamento
italiano: consociativismo? Polarizzazione?, di Francesco Zucchini.

N. 1/1998

Democrazia e federalismo. Un'analisi comparata, di Alfred Stepan. - II cambiamento dei
cleavages politici in Europa, di Hanspeter Kriesi. - Transizione di regime e interessi impren
ditoriali in Italia, di Massimo Ferrante. - Lapolitica della secessione, di Gaspare Nevola.

N. 2/1998

II modello svizzero: un futuro per l'Europa?, di Jean Blonde/. - I sistemi elettorali misti. Una
classificazione, diAlessandro Chiaramonte. -I partiti conservatori in Europa. Un successo da
spiegare, di Francesco Raniolo. -Sindacato econsolidamento democratico, diDavide Grassi.
- Sui concetto di «imprenditore di policy», diMarco Giuliani. - Estrema destra e neopopulismo
in Europa, di Marco Tarchi.
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N.3/1998

I conflitti politici in Europa. Persistenza e mutamento, di Peter Mair. - Movimenti sociali e
globalizzazione, di Donatella della Porta e Hanspeter Kriesi. - Clientelismo virtuoso: una via
di sviluppo nel Mezzogiorno?, di Simona Piattoni. - Le mosche bianche. Perche i giovani
attivisti di partito sono pochi?, di Ettore Recchi. - Come siamo ovvero come ci raccontiamo. La
politica comparata di Daalder e altri (1945-1995), di Leonardo Morlino.

N. 1/1999

Lateoriadella governance: sfide eprospettive, diRenate Mayntz. - Sui concetto digenerazio
ne politica, di Gianfranco Bettin Lattes. - La Lega nord e la transizione italiana, di Roberto
Biorcio. - Gliamministratori locali di Forza Italia, diAlessandro Tonarelli. - Perche Iepolitiche
cambiano: il caso deitrasporti, di Mauro Tebaldi. - Effetti sistemici e politica internazionale, di
Filippo Andreatta.

N. 2/1999

Democrazia e discorso pubblico. Le nuove sfide, di Vivien A. Schmidt. - I referendum sull'in
tegrazione europea. Quanto contano Ieistituzioni nelle decisioni deivotanti?, di Simon Hug e
Pascal Sciarini. - II tramonto dei monopoli di stato: politica delle telecomunicazioni e integra
zione europea, di Giorgio Natalicchi. - Riforma elettorale e sistema partitico in Israele, di
Reuven Y. Hazan.

N.3/1999

Lo state sociale nell'era dell'austerita permanente, di Paul Pierson. - Opinione pubblica e
politica estera: iI caso della Bosnia, di Paolo Bellucci e Pierangelo Isernia. - Forza Italia a
livello locale: un marchio in franchising?, di Caterina Paolucci. - Idee e conoscenza nelle
politiche europee: tecnocrazia 0 politicizzazione?, di Claudio M.Radaelli. - Gli italiani e il voto
europeo: molte conferme, poche smentite, di Paolo Natale.

N. 1/2000

Rappresentanza degli interessi e politiche pubbliche nell'Unione Europea, di Gerda Falkner.
- Timing e sviluppo deiservizi sociali in Europa, di Valeria Fargion. - Leconoscenze politiche
dell'elettore italiano: una mappa cognitiva, di Donatella Campus. - Leanalisi economiche del
cicio politico: limite e sviluppi possibili, di Stefano Palombarini. - Una storia universale del
governo, di Stefano Bartolini.
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Ilettori che desiderano informarsi sui libri e
sull'insieme delle attivita della Societa editrice
il Mulino possono consultare iI site Internet:
http://www.mulino.it

onlineservizi aggiuntivi collegati ada/cune delle sue riviste. Sitrattadi

iniziative diverse, che vanno dallapresentazione di indici, all'offerta di

materiali che approfondiscono e integrano /e tematiche affrontate, aile

anticipazioni, ai linksuargomenti collegati.
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~

~ il Mulino

ALTIERO SPINELLI

EUROPATERZAFORZA
POLITICA ESTERA EDIFESA COMUNE NEGLI ANNI DELLA

GUERRA FREDDA. SCRITT11947-1954
a cura di Piero S. Graglia

fuori col/ana, pp. 370, L. 45.000

Introduzione, di P.S. Graglia. - 1947. - 1948. - 1949. - 1950. - 1951. - 1952. 
1953. - 1954.

PIERO IGNAZI

L'ESTREMA DESTRA IN EUROPA
Contemporanea, pp. 280, L. 24.000

Prefazione. - Dalla destra all'estrema destra: alia ricerca di un percorso. - La
destra e i partiti. - Gran Bretagna: il fallimento dell'estrema destra. - Scandinavia:

10 sciovinismo del benessere. - Belgio: etnonazionalismo e neofascismo. 
Olanda: lascoperta dell'intolleranza. - Austria: dalliberalismo all'estremismo di
destra. - Germania: il ritorno dell'estrema destra. - Francia: lapunta di lancia

dell'estrema destra. - La controrivoluzione silenziosa: perche hanno successo i
partiti di estrema destra. - L'estrema destra degli anni novanta: proletarizzazione

e radicalizzazione.
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~ il Mulino
ROBERT J. SHILLER

EUFORIA IRRAZIONALE
ANALISI DEI BOOM DI BORSA

Incontri, pp. 344, L. 35.000

Introduzione. - II mercato azionario in prospettiva storica. - parte prima: Fattori
strutturali. - Fattori acceleranti: Internet, Baby Boom e altri eventi. - Meccanismi

amplificatori: «scheml Ponzi» di tipo «naturale». - Parte seconda: Fattori culturali.
- I mezzi di comunicazione. - II pensiero economico della nuova era. - Nuove ere

e bolle nel mondo. - Parte terza: Fattori psicologici. - Psicologia e mercato. 
Comportamento gregario ed epidemie. - Parte quarta: Possibili interpretazioni
dell'euforia. - Mercati efficienti, percorsi casuali e belle. - Come apprendono e
disapprendono gli investitori. - Parte quinta: Proposte di interventi. - Volatilita

speculativa in una societa libera.

LE PRIVATIZZAZIONI ITALIANE
RICERCA DEL CENTRO STUDI CONFINDUSTRIA

a cura di
Sergio de Nardis

Temi e discussioni, pp. 384, L. 52.000

Privatizzazioni, liberalizzazioni, sviluppo: introduzione e sintesi, di S. de Nardis. 
Privatizzazione ed efficienza, di E. Gaffeo. - Le privatizzazioni in Italia negli anni

Novanta: una quantificazione, di M. Malgarini. - Le privatizzazioni bancarie in
Italia, di U. Inzerillo e M. Messori. - Servizi a rete, condizioni di accesso e

concorrenza, di M. Polo. - Dal monopolio alia concorrenza: forme asimmetriche
di regolazione, di E. Carbonara e C. Scarpa. - Le autorita indipendenti di

regolamentazione e I'organizzazione dell'intervento pubblico, di D. Piacentino. 
Struttura azionaria evalorizzazione dell'azienda, di A. Pansa.
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STATO
EMERCATO

numero 58, aprile 2000

SOMMARIO

II modello sociaie europeo: dalia redistribuzione alia solidarieta competitiva
di Wolfgang Streeck

Stato e reiazioni industriali: ammissione, esciusione, correzione
di Lorenzo Bordogna e Gian Primo Cella
La moneta europea tra economia e politica
di SilvioMantovani

Marcello de Cecco) Gesta Esping-Andersen e Adrienne Heritier
discutono su «Governare l'Europa» di Fritz W. Sharp!

STATO E MERCATO IN ITALIA

Produzione di politiche a mezzo di contratti nella pubblica amministrazione
italiana
di Luigi Bobbio

Le nuove forme deIIavoro indipendente
di RenataSemenza

Unfascicolo Lit. 40.000. Abbonamento annuo Lit. 116.000 (84.000 per i privati)~
Socleta editrice il Mulino - Strada Maggiore, 37 - 40125 Bologna
Tel. faxufficio commerciale 051/256041
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il Mulino 389
Bologna

Sommario

Ai lettori

annoXLIX maggio-giugno 2000

II perdonostorico. Dono, identita, memoria, oblio, di Maurizio Bettini
II silenzio dei persecutori, di Roberto Escobar

Statuti regionali: la postain gioco
La sussidiarieta presasul serio, di Marco Cammelli
Reinventare i consigli, di Roberto Bin
Statutiper differenziare, di Marcello Clarich
Regole e ruoli: la difficile identita regionale, di Giandomenico Falcon
La funzione «costituente» delle nuove regioni, di Luigi Mariucci

Osservatorio italiano
L'universita alIa svolta del «tre piu due», interventi di Giorgio Federici, Giunio Luzzatto,
Alberto Martinelli, Michele Taruffo, Marco Santagata, Giuseppe Marotta

Le elezioniregionali del 16 aprile
Cambiamento politico e stabilita elettorale, di Guido Legnante e Piergiorgio Corbetta
Liguria: il centrosinistra passa la mano, di Giancarlo Rovati
Veneto: la personalizzazione imperfetta, di IlvoDiamanti
Campania: i partiti all'assalto del leader, di MauroCalise

Osservatorio europeo
Monete e mercati in Europa, di Marcello de Cecco
Terzavia: mera prassi di governo 0 anche teoriapolitica?, di Massimiliano Panarari
La Russia allascoperta di Putin, di Loris Marcucci

Mappamondo
Rassegna internazionale a cura di PaoloPombeni. Schede di Stefano Cavazza, Gianfranco
Baldini, Massimiliano Panarari, Raffaella Baritono, Loris Marcucci, Matteo Legrenzi, Mario
Zamponi, LorisZanatta

Un fascicolo Lit. 20.000. Abbonamento annuo Lit. 90.000
Societa editrice il Mulino - Strada Maggiore, 37 - 40125 Bologna
Tel. fax ufficio commerciale 051/256041
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SAGGI

Philippe C. Schmitter e lmco Brouwer, Promozione e protezione della democrazia.
II concetto, Ie ricerche , la valutazione

Fulvio Attina , Integrazione e democrazia: un'analisi evoluzionista
dell'Unione europea

RICERCHE

Giorgio Giraudi, Europeizzazione delle politiche e mutamento istituzionale:
la politica antitrust italiana

Fulvia Venturino , La personalizzazione della politica italiana.
II ruolo dei leader nelle elezioni del 1996

Maurizio Pisati, II video e il voto. Gli effetti dell 'informaz ione politica televisiva
sulle elezioni del 1996

RECENSIONI E SCHEDE

Prezzo L. 38.000 ISBN 88-15-07563-1
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