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AVVERTENZE PER GLI AUTORI

Gli articoli sottoposti alla 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 Ie convenzioni redazionali ri
portate di seguito.

Presentazione e formato. 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 le 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 - le pagine cui ci si riferisce. Es. Ea
ston (1953) oppure (Easton 1953) oppure (Easton 1953, 68-91). Nel
caso di piu di due autori, dopo il secondo si puo usare l'abbreviazione
et al., tutti gli altri autori vanno pero citati nei riferimenti bibliografici
alla fine del testo. Quando piu opere dello stesso autore sono state
pubblicate nello stesso anno, l'anna va contrassegnato dalle indicazio
ni a, b, c. Es. Rose (1974a); Rose (1974b). Nel caso di piu opere della
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. AlIa 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. II luogo di edi
zione di un libro va riportato nella lingua originale. Quando si riporta
un'edizione originale 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. 1/1995

Elogio del semi-presidenzialismo, diGiovanni Sartori. -Plurinazionalismo edemocrazia, diJuan J. Linz.
-Teoria della scelta razionale escienza politica: un incontro con pochi frutti?, diDonald P. Green elan
Shapiro. - I nuovi sindaci: come cambia una carriera politica, di Gianfranco Bettin Lattes e Annick
Magnier. - L'alta burocrazia ministeriale: modelli di reclutamento e carriera, diRosalba Chiarini.

N.2/1995

Democrazia e referendum, di Yannis Papadopoulos. - La politicizzazione di un potere neutrale.
Magistratura e crisi italiana, di Stella Righettini. - La strutturazione dei sistemi partitici nelle nuove
democrazie, diMaurizio Cotta. - Modelli teorici di federalismo, diDaniela Giannetti. -Apprendimento
ecambiamento nelle politiche pubbliche. IIruolo delle idee edella conoscenza, diElisabetta Gualmini.

N.3/1995

La crescita dei poteri regolativi nella cornunita europea, di Giandomenico Majone. - La
presidenza della commissione europea. Vincoli e risorse, di Ken Endo. - L'elettore che
ragiona. IIcaso deisistemi multipartitici, diFranz Urban Pappi. - Latransizione italiana: il voto
regionale del 23 aprile, di Roberto D'Alimonte.

N. 1/1996

Riflessioni sulla metodologia degli studi comparati, di Neil J. Smelser. - Integrazione europea e
welfare states nazionali, diFritz W. Scharpf. - IImodello sud-europeo diwelfare state, diMaurizio
Ferrera. - Dal pluralismo polarizzato al pluralismo moderato. IImodello di Sartori e la transizione
italiana, diAdriano Pappalardo. - Federalismo e movimenti sociali, di Marco G. Giugni.

N. 2/1996

Cosa e«competizione» in politica e come vastudiata, di Stefano Bartolini. - L'espansione del
potere giudiziario nelle democrazie contemporanee, di Carlo Guarnieri e Patrizia Pederzoli. 
La formazione dei partiti confessionali in Europa, di Stathis N. Kalyvas. - Alia ricerca della
collegial ita di governo: i vertici di maggioranza dal 1970 al 1994, di Annarita Criscitiello. - I
gruppi parlamentari dopo il 1994. Fluidita e riaggregazioni, di Luca Verzichelli.

N.3/1996

Elezioni politiche 1996, a cura di Roberto D'Alimonte e Stefano Bartolini. - Programmi, media e
opinione pubblica, di Giacomo Sani e Paolo Segatti. - I candidati. Visioni politiche e carriere, di
Liborio Mattina eAlessandroTonarelli. - Lealleanze elettorali. ldentita partitiche e logiche coalizio
nali, diAldo DiVirgilio. - Lapartecipazione elettorale: glieffetti della competizione maggioritaria, di
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Daniele Caramani. - Indizi diuninverno precoce: il voto proporzionale traequilibrio econnnuita, di
Roberto Cartocci. - Come perdere una maggioranza. Lacompetizione nei collegi uninominali, di
Roberto D'Alimonte e Stefano Bartolini. - L'effetto mancato della riforma maggioritaria: il voto
strategico, diAlessandro Chiaramonte. - Laclasse politica della transizione, di Luca Verzichelli.

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 DeMicheli.

N. 2/1997

Leautorita indipendenti 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 Blondel. - I sistemi elettorali misti. Una
classificazione, diAlessandro Chiaramonte. -I partiti conservatori in Europa. Unsuccesso da
spiegare, diFrancesco Raniolo. -Sindacato e consolidamento democratico, diDavide Grassi.
- Suiconcetto di «imprenditore di policy», di Marco Giuliani. - Estrema destra e neopopulismo
in Europa, di Marco Tarchi.

N.3/1998

1conflitti politici in Europa. Persistenza e mutamento, di Peter Mair. - Movimenti sociali e
globalizzazione, di Donatella della Porta e Hanspeter Kriesi. - Clientelismo virtuoso: unavia
di sviluppo nel Mezzogiorno?, di Simona Piattoni. - Le mosche bianche. Perche i giovani
attivisti di partitosono pochi?, diEttore Recchi. - Come siamo ovvero come ci raccontiamo. La
politica comparata di Daalder e altri (1945-1995), di Leonardo Morlino.
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~ il Mulino

lUCA VERZICHElll

LA POLITICA 01 BILANCIO
lE POllTICHE PUBBllCHE IN ITALIA

Studi e Ricerche, pp. 336, L. 38.000
Presentazione, di M. Ferrera. - Premessa. - Politica dibilancio e politica di risanamento: il

quadro comparato. - Una storia gia scritta: lafinanza pubblica in Italia. - Un ritardo, un
insuccesso, un recupero. Le possibili spiegazioni. - La politica di risanamento: gli sviluppi

recenti. - La politica di risanamento: i fattori decisivi. - t'eredita della Stato debitore. L'ltalia in
prospettiva comparata. - Appendice. - Riferimenti bibliografici.

DONATElLA DELLA PORTA

LA POLITICA LOCALE
POTERE, ISTITUZIONI EATTORI TRA CENTRO E PERIFERIA

Le vie della civilta, pp. 320, L. 32.000
Premessa. - La politica locale: una introduzione. - Parte prima: II dibattito sui potere locale. 
IIpotere nella comunita; i classici. - IIpotere nella comunta; I'evoluzione del dibattito. - Parte

seconda: Istituzioni e attori della politica locale. IIcaso italiano inprospettiva comparata. 
Culture politiche locali. - I partiti clientelari. - La struttura dei conflitti tra centro e periferia. 

Partecipazione e movimenti urbani. - Le istituzioni del governo locale. - Politiche pubbliche e
potere locale: dal governo alia «governance».
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STATO
EMERCATO

numero 55, aprile 1999

SOMMARIO

GLOBALIZZAZIONE E DIVERSITA NAZIONALI

L'Europa Era de-regolazione e patti sociali
di Marino Regini

Where have all the members gone? La sindacalizzazione nell'era della
globalizzazione
di Peter Lange e Lyle Scruggs

L'autonomia nazionale nelI'economia globale
di Geoffrey Garrett

ECONOMIA E POLITICA

Politica locale e sviluppo economico nel Mezzogiorno
di Simona Piattoni

Produzione pubblica di beni privati: perche esiste la sanita pubblica
di Roberto Zanola

Unfascicolo Lit. 38.000. Abbonamento annuo Lit. 114.000 (80.000 per i privati) ~
Societa editrice il Mulino - Strada Maggiore, 37 - 40125 Bologna

Tel: faxufficio commerciale 051/256041
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Ilettori che desiderano informarsi sui libri e
sull'insieme delle attivita della Societa editrice
iI Mulino possono consultare il sito Internet:
httpll:www.mulino.it

• Incollaborazione con Iediverse redazioni, ifMulino siappresta adoffrire

on lineservizi aggiuntivi collegari adalcune delle sue riviste. Sitrattadi

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

materiali che approfondiscono e integrano Ietematiche affrontate, aile

anticipazioni, ai linksuargomenti collegati.
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RASSEGNA ITALIANA DI SOCIOLOGIA

Anno quarantesimo Numero 1 Marzo 1999

ETNOGRAFIA DELL'IMMIGRAZIONE

Presentazione

La tautologia della paura
ALESSANDRO DAL Lxco

Immigrazione uguale criminalita. Rappresentazioni di senso co
mune e pratiche organizzative degli operatori del diritto
FABIO QUASSOLI

Polizia e immigrati: uri' analisi etnografica
SALVATORE PALIDDA

LESSICO

Professione
MARCO SANTORO

RASSEGNE

Relazioni, reti e «social support»
ANTONELLA MEO

English Abstracts

Unfascicolo Lit. 40.000. Abbonamento annuo Lit. 160.000 (100.000 per i privati)~

Societa editrice il Mulino - Strada Maggiore, 37 - 40125 Bologna ....
Tel. faxufficio commerciale 051/256041
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SOMMARIO

SAGGI

Renate Mayntz, La teoria della governance: slide e prospettiue

G ianfranco Bettin Lattes, SuI concetto di generazione politica

RICERCHE

Roberto Biorcio, La Lega Nord e la transizione italiana

Alessandro Tonarelli, Gli amministratori locali di Forza Italia

Mauro Tebaldi, Percbe le politiche cambiano: il caso dei trasporti

FOCUS

Filippo And reatta, Effetti sistemici e politica internazionale
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