
Festival dell’Economia

programma_07.qxp  18-04-2007  17:24  Pagina 1



Accogliere le sfide dell'economia per costruire
insieme il futuro: è anche questo il Festival del-
l'Economia che torna quest'anno con rinnova-
to entusiasmo e forte di un successo che nella
sua prima edizione ha fatto di Trento e del
Trentino il punto di riferimento obbligato per il
mondo economico internazionale e non solo.
Le scelte politiche fatte all'indomani della con-
cessione dell'Autonomia speciale hanno dise-
gnato un Trentino che ha eletto l'innovazione,
la ricerca e la conoscenza come strumenti
adeguati per un modello di sviluppo fortemen-
te aperto all'internazionalizzazione e pronto ad
accogliere le sfide del mondo globalizzato.
È “naturale” che in questo territorio, modello di
riferimento in ambito nazionale ed europeo, il
Festival abbia trovato il terreno ideale per por-
tare il nuovo modo di concepire l'economia al
centro del dibattito internazionale e, al contem-
po, della discussione popolare. L'entusiasmo
delle tante persone che nella prima edizione
hanno seguito con passione e partecipazione
straordinaria gli incontri sono il vero successo
di un Festival che si preannuncia, nel tema di
quest'anno, ancora più ricco di opportunità di
condivisione e di crescita. 

Lorenzo Dellai

Presidente della Provincia autonoma di Trento

Torna il Festival dell'Economia. Il nuovo modo di
concepire questa scienza ha mosso i primi pas-
si da Trento. Da questa città, diventata a pieno
titolo capitale dell'innovazione, dell'economia e
della capacità di mettersi in gioco e accogliere
le sfide che il nostro tempo ci propone. La prima
edizione ha dimostrato, attraverso la risposta
sia dei relatori (economisti, sociologi, urbanisti,
demografi) sia del pubblico - a dir poco entusia-
smante -, come sia possibile proporre, attraver-
so un'idea forte e coraggiosa, occasioni di con-
fronto, discussione e crescita. L'obiettivo è sta-
to pienamente raggiunto lo scorso anno e Tren-
to, ora, si prepara ad accogliere nuovamente il
“popolo” del Festival proponendo un tema intri-
gante che non mancherà di coinvolgere nuova-
mente le persone in quell'agorà dello scambio di
idee, riflessioni e progetti che è stata la chiave
del successo della kermesse internazionale.

Alberto Pacher

Sindaco di Trento
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Formare il capitale umano e contribuire alla
costruzione del capitale sociale nei nostri
giovani è da sempre parte della missione
stessa dell'Università. Un'istituzione che crea
occasioni di incontro e confronto, nata per
offrire terreno fertile allo sviluppo dei talenti
di cui ognuno di noi è potenziale interprete.
Ecco perché il tema di quest'anno del Festi-
val dell'Economia di Trento ci coinvolge e ci
appassiona. Perché riporta alla mente e rin-
nova quell'impegno e quella vocazione che,
ancora oggi, rendono l'Università una comu-
nità aperta e moderna, dagli orizzonti in con-
tinua espansione, capace di rispondere con
efficacia alla domanda di conoscenza e di va-
lorizzazione di ogni individuo. L'Università
che vogliamo è una risorsa di sviluppo per il
singolo, la comunità e il territorio. Questo è
l'impegno e il messaggio che, come comuni-
tà scientifica, vogliamo contribuire a diffon-
dere con il nostro lavoro quotidiano di ricerca
e formazione.

Davide Bassi

Rettore dell’Università degli Studi di Trento
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CAPITALE UMANO, CAPITALE SOCIALE

Si ritiene che gli economisti prestino attenzione solo a grandezze
materiali.  Quando mia madre ha saputo che avevo scelto di iscri-
vermi a economia, mi ha passato immediatamente i conti del dro-
ghiere da verificare. E ancora oggi, quando vado a cena al risto-
rante con amici non economisti, alla fine mi chiedono di controlla-
re il conto e di ripartirlo fra i commensali.

In realtà i concetti cardine attorno a cui ruota il modo di pensare
di un economista appartengono alla sfera dell'immateriale. Quelli
su cui verte questo secondo Festival dell'Economia lo sono più che
mai. Non per questo sono poco importanti. Il futuro economico di
una nazione è legato alla sua dotazione di capitale umano e di ca-
pitale sociale, molto di più di quanto non sia alle strade e ferrovie
e ai macchinari di cui dispone. Se l'Italia avesse una manodopera
più istruita e se i suoi cittadini si fidassero di più gli uni degli altri,
probabilmente la sua posizione non sarebbe crollata nella gradua-
toria dei paesi per reddito pro capite. 

Il reddito di un individuo dipende in gran parte dal suo capitale

umano, il suo livello di istruzione e bagaglio di conoscenze. L'inve-
stimento in capitale umano serve a ridurre la povertà e protegge
dal rischio di perdere il posto di lavoro, perché ci rende produttivi
più a lungo e adattabili a mansioni diverse, quindi anche meno so-
stituibili con l'ultimo arrivato. Il capitale umano ci permette non so-
lo di lavorare più a lungo, ma anche di vivere più a lungo. Maggio-
re istruzione e migliore salute vanno spesso di pari passo anche
se non è del tutto chiaro perché sia così (è la prospettiva di vive-
re più a lungo che ci spinge ad investire di più in capitale umano
oppure è l'istruzione che ci induce a nutrirci meglio e a difenderci
da virus e altre malattie?). 

Nonostante tutti questi vantaggi, gli individui, le famiglie e le im-
prese investono relativamente poco nel loro capitale umano e in
quello dei loro figli o dei loro dipendenti. Perché chi investe nel ca-
pitale umano non può vantare su questo capitale diritti di proprie-
tà. Non si può acquistare capitale umano, come si acquistano dei
macchinari, degli stabilimenti o partecipazioni al capitale di rischio
di un'impresa. I lavoratori cui si sono trasmesse delle conoscenze
possono cambiare lavoro, offrendo ad altri (magari al maggiore
concorrente) i rendimenti dell’investimento in formazione. Inoltre,
i benefici che il singolo individuo può trarre dagli investimenti in
capitale umano (in termini di migliori opportunità di lavoro, salari
più alti, produttività che rimane elevata anche quando si è più in là
con gli anni) sono comunque inferiori ai vantaggi che la società nel
suo complesso può ottenere dal fatto di avere una popolazione
maggiormente istruita. I paesi con più alti livelli e migliore qualità
dell'istruzione e formazione sul lavoro crescono più in fretta.  La
straordinaria crescita nel dopoguerra del Giappone e, più recente-
mente, il miracolo economico dell'Irlanda, della Corea del Sud o
delle altri tigri asiatiche sono in gran parte una storia di manodo-
pera istruita e ben addestrata sui posti di lavoro.
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Un paese che ha più capitale umano ha spesso anche più capita-

le sociale, reti informali di relazioni fra persone che completano le
istituzioni, le infrastrutture volte a far funzionare i mercati. Queste
relazioni facilitano la trasmissione e condivisione di informazione;
essendo basate sulla condivisione di norme e valori, sono anche
uno strumento per punire comportamenti devianti da parte dei
membri di una comunità e sostenere quindi la cooperazione e la
fiducia tra gli individui. Il capitale sociale, agevolando la coopera-
zione, permette a un paese di gestire meglio risorse comuni. Do-
ve vi è più capitale sociale vi può dunque essere meno bisogno
dello stato, il cui intervento può essere molto costoso e inefficien-
te, per rimediare ai fallimenti del mercato. E la qualità dei servizi
offerti dallo stato, tra cui l'istruzione, può essere migliore. Dunque
se il capitale umano genera più capitale sociale, è spesso vero an-
che il contrario: più capitale sociale permette di migliorare la quan-
tità e la qualità dell'istruzione.  

Con l'invecchiamento della popolazione sia il capitale umano sia
quello sociale diventano sempre più importanti nel determinare il
futuro economico di una nazione. Il reddito pro capite di un paese
aumenta quando aumentano la quantità di lavoro o la sua produt-
tività. Per un paese che invecchia questo significa lavorare meglio
e più a lungo: molti studi documentano come l'istruzione aumenti
la produttività e ne limiti il declino durante il ciclo di vita. Il capita-
le sociale sostiene un più elevato livello di fiducia negli altri. Que-
sta fiducia è essenziale perché i giovani compiano quelle scelte di
investimento che è troppo rischioso compiere quando si è vicini
alla fine della propria vita lavorativa. Una buona rete di relazioni in-
formali permette anche scambi fra le sempre più numerose gene-
razioni che coesistono, con la trasmissione di conoscenze, di ca-
pitale umano dagli adulti ai giovani in cambio dell'impegno di que-
sti ultimi ad assumersi rischi anche per gli altri.

Mentre gli economisti hanno studiato a fondo come si forma il ca-
pitale umano, sanno molto meno su come si determina il capitale
sociale e come si trasmette di generazione in generazione. Hanno
su questo assolutamente bisogno del contributo degli storici, dei
politologi, dei sociologi e degli antropologi. 

Come il capitale umano, anche il capitale sociale è una grandezza
difficile da misurare. L'economista che vuole valutare la rilevanza
delle sue teorie deve spesso ricorrere al contributo della neurolo-
gia, dell'epidemiologia o della psicologia (meglio psicometria) per
trovare indicatori adeguati.  

Tito Boeri

Responsabile scientifico del Festival dell'Economia
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Gianni Thiella ed i suoi collaboratori della Squadra  allesti-
menti e logistica del Comune di Trento

6

programma_07.qxp  18-04-2007  17:24  Pagina 6



segreteria 
del Festival
Ufficio Pubbliche relazioni
Provincia autonoma di Trento
Piazza Dante, 15
38100 Trento
tel. +39 0461 260511
fax +39 0461 494648
email: info@festivaleconomia.it

Responsabile
Marilena Defrancesco

Lorenza Andreatta, Cristina de Tisi,
Paola Giori, Enrica Pizzedaz, 
Marco Potrich, Maura Tenaglia, 
Franca Venzin, Sandro Zampiero

Editor del Festival dell’Economia
Roberto Ceredi
tel. +39 338 627 54 07
ceredi@festivaleconomia.it

ufficio stampa

Segreteria ufficio stampa 
tel. +39 0461 494614 
segreteria.stampa@festivaleconomia.it
ufficiostampa@festivaleconomia.it

Alberto Faustini
tel. +39 335 640 94 87 
faustini@festivaleconomia.it

Fausta Slanzi 
tel. +39 335 429 541 
slanzi@festivaleconomia.it

Aurelio Arrigo
tel. +39 335 613 00 43
arrigo@festivaleconomia.it

Nicola Attadio 
tel. +39 346 493 65 39 
attadio@festivaleconomia.it

Alessandra Saletti
tel. +39 0461 881131
alessandra.saletti@unitn.it
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Il programma centrale del Festival è progettato dagli organizzatori insieme
al responsabile scientifico. Il programma partecipato è composto da in-
contri proposti agli organizzatori dalle case editrici e da altri enti che ne as-
sumono la responsabilità. 

Il comitato organizzatore del Festival dell'Economia di Trento si riserva la
facoltà di apportare modifiche al programma dopo la stampa della presen-
te pubblicazione.

Le informazioni sul programma, i cambiamenti dell'ultim'ora, gli sposta-
menti di luogo in caso di pioggia o altro, gli eventi sospesi o soppressi
sono costantemente aggiornati sul sito www.festivaleconomia.it oppure
possono essere richiesti presso i punti informativi, telefonicamente alla
Segreteria (tel. 0461 260511) o via e-mail all'indirizzo info@festivaleconomia.it.

Gli spettatori presenti agli eventi acconsentono e autorizzano qualsiasi
uso futuro delle eventuali riprese fotografiche, audio e video che potreb-
bero essere effettuate.

Ingresso gratuito, sino a esaurimento dei posti

www.festivaleconomia.it
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INAUGURAZIONE 
17.00

Castello 

del Buonconsiglio 

VISIONI
18.30

Palazzo 

della Provincia. 

Sala Depero

intervengono 
DAVIDE BASSI, TITO BOERI, 

INNOCENZO CIPOLLETTA, LORENZO DELLAI,

GIUSEPPE LATERZA, ALBERTO PACHER,

CORRADO PASSERA

PARTHA DASGUPTA

CAPITALE SOCIALE 

COME ISTITUZIONE ECONOMICA 

presenta MARZIO GALEOTTI 

Il capitale sociale come insieme di “reti inter-
personali” che servono per allocare risorse
scarse. Gli scienziati politici ne enfatizzano la
funzione come complemento del mercato e
dello stato. Ma sovente nei paesi poveri il ca-
pitale sociale sostituisce lo stato e il mercato.
Quando i mercati sono fortemente imperfetti
e lo stato è debole e predatore, il capitale so-
ciale può essere una forza positiva. Ma può
anche soffocare la crescita dei mercati e la
capacità degli stati di governare bene. 
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10.00
Facoltà di Economia.

Sala Conferenze

ALLA FRONTIERA
11.00

Palazzo Geremia

FOCUS
12.30

Giardino 

dell’Auditorium 

S. Chiara

GIANNI TONIOLO

RICORDO DI RICCARDO FAINI

Riccardo Faini, scomparso nello scorso gen-
naio, ha dato un grande contributo al dibatti-
to di politica economica in Italia. E ci ha lascia-
to anche una lezione di metodo: ci ha insegna-
to quanto sia utile usare l’economia per af-
frontare i problemi concreti del nostro paese,
trasmettendo un modo di pensare indipen-
dente. In questo impegno di Faini c'è la mis-
sione del Festival di Trento, che quest'anno è
a lui dedicato.

DANIEL COHEN

UMANITÀ POSTINDUSTRIALE

presenta FRANCESCO MANACORDA

La fine della società industriale significa la fi-
ne di un sistema in cui i membri di diverse
classi sociali (operai, ingegneri, amministrato-
ri delegati) potevano pensare di appartenere
a uno stesso mondo. Non è più così. I lavori
non qualificati vengono dati in outsourcing, i
manager cambiano lavoro e paese di conti-
nuo. La rappresentazione del mondo è ciò che
lo tiene insieme. E il mondo virtuale comincia
a essere più attraente del mondo stesso. 

ALBERTO BISIN

IMMIGRAZIONE E INTEGRAZIONE

presenta TIZIANO MARSON

Quanto sono rapidi i processi di assimilazio-
ne culturale e religiosa degli immigrati in Eu-
ropa? Che cosa facilita od ostacola l'integra-
zione? Quanto e come conta la segregazione
abitativa e sul mercato del lavoro? E i musul-

Venerdì 2 giugno 2006ggiioovveeddìì  3311  mmaaggggiioo  22000077
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ALLA FRONTIERA
15.00

Palazzo Geremia

DIALOGHI
16.00

Teatro Sociale

FORUM
17.30

Palazzo della Provincia. 

Sala Depero 

mani, in particolare, seguono davvero pro-
cessi di assimilazione diversi qualitativamen-
te e quantitativamente?

JUAN JOSÉ DOLADO

ECONOMISTE ED ECONOMISTI 
FANNO LE STESSE RICERCHE?

presenta MARIA LUIGIA SEGNANA

Gli economisti scelgono indirizzi di ricerca di-
versi a seconda che siano donne o uomini.  Le
donne in genere privilegiano aree come la sa-
lute, l'istruzione, il lavoro e l'economia dello svi-
luppo, mentre trascurano l'economia teorica,
l'econometria e la finanza. Perché queste diffe-
renze per genere nel modo con cui si investe
nella specializzazione del proprio capitale uma-
no? E si stanno riducendo nel corso del tempo?

FABIO MUSSI

ROBERTO PEROTTI

PRIVATIZZARE L'UNIVERSITÀ?

introduce DAVIDE BASSI

presenta ENRICO MENTANA

È vero che l'università  italiana ha poche ri-
sorse? O piuttosto i soldi sono spesi solo per
remunerare l'anzianità di servizio, senza al-
cun incentivo a fare ricerca e a insegnare?
Com'è possibile cambiare gli incentivi a fare
ricerca? Ed è vero che premiando le università
e i ricercatori migliori si finisce per punire gli
studenti più disagiati?

FORMAZIONE, RICERCA, 
INNOVAZIONE E IMPRESA

coordina GIANCARLO SANTALMASSI

ggiioovveeddìì  3311  mmaaggggiioo  22000077
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VISIONI
19.00

Palazzo Geremia

TESTIMONI 
DEL TEMPO 

20.30
Castello 

del Buonconsiglio

introduce FRANCESCO DAVERI

intervengono
ALBERTO BOMBASSEI, PIER LUIGI CELLI,

JOHN MARTIN, FABIO MUSSI, UMBERTO

PAOLUCCI, MARINO REGINI, MARCO SALA,

GIANLUCA SALVATORI

Perché l'economia italiana è così poco inno-
vativa? Quali sono le responsabilità del siste-
ma formativo e dell'organizzazione della ri-
cerca? E come possono le imprese del nostro
paese elevare la loro produttività e diventare
più competitive se investono così poco nell'in-
novazione?

STEFANO RODOTÀ

IL GOVERNO DEL CORPO:
UN’UTOPIA CONTEMPORANEA?

presenta BIANCA BERLINGUER

Fino a che punto siamo in grado ancora di go-
vernare il nostro corpo? Nell'epoca in cui
questo viene scandagliato e trasformato nel-
le maniere più estreme, dagli interventi gene-
tici agli inserimenti elettronici, dalla sua pre-
disposizione per ogni sorta di controlli alla
vendita degli organi, gli interessi economici
interagiscono in maniera forte con gli straor-
dinari effetti della scienza sulla nostra vita.

TULLIO DE MAURO

LA BARRIERA DELL'ISTRUZIONE

presenta ANDREA CASALEGNO 

Da tempi remoti in Italia le classi dirigenti
hanno usato l'istruzione non per allargare le
opportunità ma, al contrario, come barriera
contro la mobilità sociale. Possiamo fare
qualcosa per invertire la tendenza?

ggiioovveeddìì  3311  mmaaggggiioo  22000077
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PAROLA CHIAVE
10.00

Facoltà di Economia.

Sala Conferenze 

INTERSEZIONI 
10.30

Ex Convento Agostiniani. 

Sede OCSE 

FORUM
12.00

Palazzo della Provincia. 

Sala Depero

LUIGI GUISO

CAPITALE SOCIALE 

presenta MARCO FAILLO 

Il capitale sociale comprende reti di relazioni,
appartenenza a gruppi e condivisione di nor-
me o valori che possono facilitare la coope-
razione tra i membri della società o dei grup-
pi stessi. Perché è importante per il sistema
economico? E come l'andamento dell'econo-
mia influenza il capitale sociale?

ANNA BRAVO

LE RELAZIONI SOCIALI 
NELLA LENTE DELLA STORIA

presenta CATERINA SOFFICI 

Cosa stabilisce le relazioni tra le persone? Nel-
l'analisi storica delle diverse società emerge
con chiarezza che l'interesse economico è so-
lo uno dei tanti fattori, tra cui l'odio e l'amore,
il coraggio e la paura, la pazzia e il buon sen-
so. Attraverso una serie di esempi storici ve-
diamo come variano nel tempo le diverse for-
ze che costruiscono il capitale sociale.

CAPITALE SOCIALE TRA NORD E SUD

coordina GIAN ANTONIO STELLA
introduce LUIGI GUISO
intervengono 
GUIDO BERTOLASO, LORENZO BINI SMAGHI,
PIETRO GUINDANI, PIETRO MODIANO, 
SAVINO PEZZOTTA, ALBERTO QUADRIO
CURZIO, LUIGI SPAVENTA 

Oltre ad avere più capitale fisico, il Nord dell'Ita-
lia ha anche più capitale sociale del Sud del
paese. Ciò accade anche tra il Nord e il Sud del-
l'Europa e, più in generale, tra il Nord e il Sud del
mondo. Perché regioni e paesi più ricchi hanno
più capitale sociale? E cosa si può fare per col-
mare il gap nella dotazione di capitale sociale?

vveenneerrddìì  11  ggiiuuggnnoo  22000077
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ALLA FRONTIERA
15.00

Palazzo Geremia

FOCUS
15.00

Giardino 

dell’Auditorium 

S. Chiara

ALLA FRONTIERA
16.00

Castello 

del Buonconsiglio

RAQUEL FERNANDEZ

CULTURA ED ECONOMIA

presenta STEFANO SALIS

I comportamenti delle persone cambiano,
pur lentamente, nel corso del tempo e sono
molto diversi tra paesi. Pensiamo al ruolo del-
le donne, al loro rapporto con il lavoro, alla
fertilità. Oppure all'impegno profuso sul lavo-
ro, al modo con cui ci si pone di fronte alla leg-
ge o al rispetto dell'ambiente. Fino a che pun-
to l'economia può spiegare queste differenze
di comportamento e fino a che punto bisogna
invece chiamare in causa qualcos'altro, ovvero
quella che chiamiamo cultura?

PAOLA MONZINI

LE NUOVE SCHIAVITÙ: 
IL MERCATO DELLA PROSTITUZIONE

presenta RICCARDO STAGLIANÒ

Una mappa articolata dei modi in cui il corpo
delle donne viene sfruttato per fini economici:
dalla libera scelta delle “squillo di lusso” alla
drammatica riduzione in schiavitù di migliaia di
persone che si vendono per poche decine di
euro ai bordi delle nostre strade. Caratteristi-
che, mercati, dimensioni, cambiamenti in atto
di uno dei lati oscuri del capitale fisico della
persona.

PHILIPPE AGHION

SERVE DAVVERO MENO STATO 
NELL'ECONOMIA DELL'INNOVAZIONE?

presenta RINALDO GIANOLA

Le politiche pubbliche che servono a soste-
nere la crescita cambiano in base alla distan-
za dalla frontiera tecnologica. Le politiche
della concorrenza, il sostegno pubblico agli
investimenti in capitale umano sono più im-
portanti quando ci si avvicina alla frontiera

vveenneerrddìì  11  ggiiuuggnnoo  22000077
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VISIONI
16.00

Palazzo della Provincia. 

Sala Depero

DIALOGHI
17.30

Teatro Sociale

ALLA FRONTIERA
19.00

Palazzo Geremia

tecnologica. Mentre le politiche macroecono-
miche (monetaria e fiscale), volte a ridurre le
fluttuazioni cicliche, sono più importanti nei
paesi con mercati finanziari poco sviluppati.

ILVO DIAMANTI

COME SBLOCCARE IL PAESE IMMOBILE

presenta ROBERTO PETRINI

L'Italia degli ultimi decenni è un paese fermo, in
cui la mobilità sociale è frenata da barriere pro-
fessionali, generazionali, familiari, territoriali; in
cui tutti i luoghi di potere sono controllati da
lobby composte per lo più da persone anziane.
Un paese in cui prevale la paura del cambia-
mento perché ogni apertura mette a rischio i
piccoli privilegi, le mille protezioni, i mille inte-
ressi di parte che trapuntano la nostra società.
È possibile invertire questa linea di tendenza?

PIER LUIGI BERSANI
MAURO D'ASCENZI
GIAN MARIA GROS-PIETRO
MICHELE POLO

LIBERALIZZAZIONI:
COME FARLE, DOVE FARLE

presenta MASSIMO MUCCHETTI

È giusto che le liberalizzazioni siano selettive,
trascurando alcuni servizi (ad esempio l'ac-
qua) e lasciando le reti in mano pubblica?  E
come regolare il rapporto tra governo cen-
trale e amministrazioni locali nel processo di
liberalizzazione?  Un confronto non ideologi-
co sul tema. Un bilancio di cosa si è fatto si-
nora in Italia, di cosa resta da fare e come.

NOURIEL ROUBINI

L'ECONOMIA IN RETE

presenta WOLFGANG MUNCHAU
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DIALOGHI
19.00

Facoltà 

di Giurisprudenza. 

Aula Magna 

TESTIMONI 
DEL TEMPO

20.30
Castello 

del Buonconsiglio

Data la diffusione del web, è oggi molto facile
acquisire informazioni sull'economia di un pae-
se o su di un problema a costo zero o quasi.  Ma
c'è fin troppa informazione su internet e cerca-
re con cura, selezionare i dati davvero rilevanti
prende tempo, che è denaro. Il futuro della re-
te è in collettori di informazioni, capaci di filtra-
re la gran massa di quelle disponibili, selezio-
nando le poche cose davvero rilevanti.

FRANCO BASSANINI  
GIULIO TREMONTI 

SISTEMA ELETTORALE: 
TRA GOVERNABILITÀ 
E RAPPRESENTANZA

introduce MASSIMO BORDIGNON
presenta ALDO CARBONI

Uno degli elementi basilari del capitale sociale
è costituito dal rapporto tra i cittadini e i loro
rappresentanti politici, un rapporto che molto
dipende dal sistema elettorale. Come coniuga-
re governabilità del paese e rappresentanza
delle preferenze dei cittadini? Quale sistema
elettorale è più adatto alle esigenze del nostro
paese?

SUOR CAROLINA IAVAZZO
PADRE FABRIZIO VALLETTI

DOVE LA LEGGE È SOSPESA: 
DUE ESPERIENZE EDUCATIVE

presenta MARINO SINIBALDI

Suor Carolina ha aiutato padre Puglisi a educa-
re i bambini del rione Brancaccio di Palermo fi-
no a quando la mafia lo ha assassinato. Caroli-
na continua a lavorare con i giovani in zone dif-
ficili, oggi a Bovalino, nella Locride. Padre Val-
letti vive a Scampia dove insegna ai ragazzi a
imparare un mestiere, a usare il computer, a
leggere un libro. Carolina e Fabrizio ci guidano
in un viaggio straordinario nel capitale umano
e sociale di un'Italia che è anche la nostra.

16
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PAROLA CHIAVE
10.00

Facoltà di Economia.

Sala Conferenze 

INTERSEZIONI 
10.30

Ex Convento Agostiniani.

Sede OCSE

FORUM
12.00

Palazzo della Provincia. 

Sala Depero

TULLIO JAPPELLI

CAPITALE UMANO

presenta SARA DEPEDRI

Molte differenze nella produttività degli indivi-
dui hanno a che vedere con lo stato di salute,
oppure con il loro livello di istruzione, cioè con
il capitale umano. Qual è la relazione tra stato
di salute e reddito? Quanto rende l'investimen-
to in istruzione? E in che misura differenze nel-
le dotazioni di capitale umano possono spiega-
re le disuguaglianze fra paesi e al loro interno?

FRANCESCO REMOTTI

L'IMPOVERIMENTO CULTURALE

presenta FRANCESCO ERBANI 

La modernità è stata poco rispettosa delle
culture, sacrificandole sull'altare del progres-
so. E le religioni monoteiste, specie la cristia-
na, hanno fatto tabula rasa delle convinzioni
tradizionali, giudicandole spesso opera del
demonio. Questo ha prodotto una rottura dei
micropatti di convivenza e in molti casi ha ge-
nerato violenza. Dal caso dell'Africa all'Occi-
dente, un'analisi disincantata della cosiddetta
globalizzazione.

TECNICI E POLITICI:
IL GIOCO DELLE PARTI

coordina MARCO PANARA

introduce INNOCENZO CIPOLLETTA

intervengono
LUIGI ABETE, RENATO BRUNETTA,

ENRICO LETTA, NICOLA ROSSI

La demarcazione tra tecnici e politici è labile,
ma esiste e riveste importanza nel nostro pae-
se, dove spesso si evoca un “governo di tecni-
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FOCUS
15.00

Palazzo Geremia

DIALOGHI
15.00

Facoltà 

di Giurisprudenza. 

Aula B

ci”. La domanda è se un tecnico, quando as-
sume cariche di governo, divenga politico o
se possa conservare ancora un ruolo da tec-
nico. Nell'ultima legge finanziaria, redatta da
un ministro tecnico, è prevalsa la politica o la
tecnica? Per riformare il nostro paese sono
necessari più tecnici o più politici? In un pae-
se come il nostro dove il bipartitismo ha finito
per sottintendere uno schieramento apriori-
stico di tutti, si sente spesso parlare di tecni-
co di destra o di sinistra: è un'aberrazione o la
realtà?

PIETRO GARIBALDI

PROTEZIONE O FLESSIBILITÀ?
UN NUOVO MODELLO PER IL MERCATO
DEL LAVORO

presenta ENRICO FRANCO

Dopo un ventennio di crescente disoccupazio-
ne giovanile, il mercato del lavoro italiano ne-
gli ultimi dieci anni ha mostrato una crescente
capacità di inserimento dei giovani. Ma la mag-
gior parte dei nuovi ingressi sono regolati da
contratti a termine e soggetti a frequenti epi-
sodi di disoccupazione. È possibile riformare il
mercato per garantire un percorso certo ver-
so la stabilità e, al tempo stesso, mantenere un
buon grado di flessibilità alle imprese?

ALFONSO CARAMAZZA

MASSIMO EGIDI

CALCOLI E IMPULSI: COSA CONTA DI PIÙ
NELLE SCELTE ECONOMICHE? 

presenta ARMANDO MASSARENTI

Quanto contano razionalità e emozioni nelle
scelte economiche? Uno scienziato dell'eco-
nomia e uno della mente applicano diverse
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FOCUS
15.00

Giardino 

dell’Auditorium 

S. Chiara

ALLA FRONTIERA
16.00

Castello 

del Buonconsiglio

DIALOGHI
16.00

Facoltà 

di Giurisprudenza. 

Aula Magna

prospettive di ricerca alle scelte della fami-
glia, dei consumatori, delle imprese. 

FIORELLA KOSTORIS PADOA-SCHIOPPA

IL COSTO DELLA DISCRIMINAZIONE:
LE DONNE NEL MERCATO DEL LAVORO

presenta LUCA PAOLAZZI 

C'è un'enorme distanza in Italia fra le leggi
sulla parità e la realtà del mercato del lavoro.
Osservando il differenziale effettivo uomo-
donna nell'accesso al lavoro, nel trattamento
e nella retribuzione, le italiane appaiono pe-
nalizzate dalle resistenze culturali e dalla cu-
ra della casa e dei figli. Nel confronto con il
resto d'Europa, le lavoratrici italiane sono
particolarmente discriminate rispetto ai col-
leghi maschi nei profili di carriera e nella se-
gregazione orizzontale e verticale.

ALAN KRUEGER

QUANTO VALE L'ISTRUZIONE?

presenta SERGIO RIZZO

Alcuni sostengono che la spesa in istruzione
implichi forti sprechi. Altri sostengono esatta-
mente il contrario. Quali sono i principali risul-
tati della ricerca internazionale sui rendimen-
ti degli investimenti in istruzione, tra cui l'al-
lungamento della scolarità e la riduzione del
numero di studenti per classe, per chi va a
scuola e per la società nel suo complesso?

CESARE DAMIANO

ANTONIO MARZANO

MICHELE SALVATI

CONCERTAZIONE E CAPITALE SOCIALE

presenta ALBERTO ORIOLI
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INTERSEZIONI
16.00

Teatro Sociale

DIALOGHI
17.30

Palazzo della Provincia. 

Sala Depero

Un paese con molto capitale sociale ha nume-
rose associazioni volontarie che rappresenta-
no interessi specifici. Quali regole possono
permettere che il confronto fra le parti socia-
li faccia emergere l'interesse generale? 

UMBERTO GALIMBERTI

CRITICA DEL PENSIERO CALCOLANTE

presenta GIORGIO FODOR

Il mondo dell'economia è dominato dal pen-
siero calcolante, tipico delle macchine: effi-
cienza, produttività, obiettivi a breve termine.
Un pensiero inadeguato alla globalizzazione,
che richiede visioni del mondo, e incapace di
offrire strumenti per anticipare e governare il
cambiamento.

PIETRO ICHINO

LUIGI NICOLAIS

CARLO PODDA

VOLTAR PAGINA 
NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: 
GLI INCENTIVI E LE SANZIONI

presenta GIANFRANCO FABI

Può il paese sopportare ancora lo scarso ren-
dimento di vaste aree dell'amministrazione
pubblica? Il Ministro della Funzione pubblica,
un sindacalista di vertice del settore e un au-
torevole giurista del lavoro discutono su co-
me attivare una moderna cultura della valuta-
zione e della misurazione dell'efficienza e del-
la produttività nella pubblica amministrazione.
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FOCUS
17.30

Giardino 

dell’Auditorium 

S. Chiara

VISIONI
19.00

Castello 

del Buonconsiglio

ALLA FRONTIERA
19.00

Palazzo Geremia

ROCCO SCIARRONE

RELAZIONI PERICOLOSE:
IL CAPITALE SOCIALE DELLA MAFIA

presenta GAETANO SAVATTERI

Quali sono i punti di forza della mafia e quali le
specificità che la rendono un fenomeno pecu-
liare rispetto ad altre forme di criminalità or-
ganizzata? Quali fattori possono dare conto
della sua lunga persistenza? Perché è difficile
contrastarla? Sono soprattutto risorse di tipo
relazionale che consentono la riproduzione
del potere mafioso e favoriscono la sua capa-
cità di attrazione nei confronti di altri attori so-
ciali, in primo luogo politici e imprenditori.

ANTHONY GIDDENS

IL WELFARE È FINITO?

presenta SERGIO FABBRINI

Lo stato sociale tradizionale, legato all'econo-
mia industriale, si è inceppato, ma non perché
la protezione sia incompatibile con lo svilup-
po economico, come vuole una certa linea di
pensiero. Piuttosto, la nuova economia globa-
lizzata esige un welfare di tipo preventivo, più
efficace nei campi dell'educazione, della sani-
tà e dell'ambiente. 

LUIGI ZINGALES

QUALE ISTRUZIONE FA LA DIFFERENZA?

presenta ROSSELLA LAMA

I dati del programma PISA dell'Ocse sulla valu-
tazione delle conoscenze dei quindicenni nei
vari paesi permettono di identificare l'effetto
della qualità dell'istruzione sulla crescita eco-
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TESTIMONI 
DEL TEMPO

20.30
Teatro Sociale

nomica e di studiarne le cause. In particolare,
si può mettere a fuoco il ruolo esercitato dalla
famiglia, dalla scuola, e dai diversi metodi di in-
segnamento sulla qualità dell'istruzione.

SERGIO ROMANO

IL FATTORE DETERMINANTE: 
POLITICA ED ECONOMIA 
NELLE CRISI INTERNAZIONALI

con LUCIO CARACCIOLO

Hanno contato più gli interessi economici o
quelli politici nel determinare e risolvere le
crisi attraverso cui si è trasformato lo scena-
rio internazionale degli ultimi cinquant'anni?
Dal colpo di Stato contro Mossadeq alla guer-
ra del Kippur, dalla perestrojka alla guerra in
Irak, il racconto e l'analisi si intrecciano alla
testimonianza diretta.
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PAROLA CHIAVE
10.00

Facoltà di Economia.

Sala Conferenze 

INTERSEZIONI 
10.30

Ex Convento Agostiniani. 

Sede OCSE 

FORUM
12.00

Auditorium S. Chiara

PIERRE CAHUC

FLEXICURITY

presenta ROBERTO GABRIELE

Il modello danese di flexicurity, che mette in-
sieme alti tassi di occupazione con generose
reti di sicurezza sociale,  piace a molti paesi eu-
ropei e alla Commissione di Bruxelles. Eppure
le istituzioni e le regole del mercato del lavoro
dei paesi europei rimangono ancora molto
lontane da quelle danesi. Perché l'efficienza di
quel modello poggia su un senso civico pro-
fondamente radicato, molto più che nei paesi
continentali e mediterranei dell'Unione.  

CHIARA SARACENO

FAMIGLIA E INVECCHIAMENTO:
COME CAMBIANO I RAPPORTI 
TRA GENERAZIONI

presenta DARIO DI VICO 

Si parla spesso di conflitto tra le generazioni.
Gli anziani sono rappresentati come un costo
sociale. È una visione riduttiva se la si guarda
dal lato della famiglia. Gli anziani non ricevono
solo risorse (soprattutto cure e tempo), ma le
trasferiscono anche alle generazioni più giova-
ni. La possibilità di scambi intergenerazionali
“lunghi” consente di mediare e metabolizzare
il mutamento sociale. 

ROMANO PRODI

BILANCIO DI UN ANNO DI GOVERNO

coordina FERRUCCIO DE BORTOLI

intervengono GIULIO SANTAGATA 

e gli economisti de LAVOCE.INFO
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FOCUS
15.00

Giardino 

dell’Auditorium 

S. Chiara

ALLA FRONTIERA
15.00

Palazzo Geremia

A poco più di un anno dalla formazione del
governo, il Presidente del Consiglio e il Mini-
stro per l'Attuazione del programma rispon-
dono alle domande degli economisti sul lavo-
ro svolto. Un'occasione per parlare non solo
dell'economia italiana ma anche dei cambia-
menti in corso sullo scenario globale e dei
progetti futuri.

ELIANA LA FERRARA

IL CAPITALE DELLE DIVERSITÀ ETNICHE

presenta LAURA STRADA

La diversità etnica ha un'indubbia valenza so-
cio-culturale, ma anche importanti implicazio-
ni dal punto di vista economico. Quali sono i
principali canali attraverso cui tale diversità
può avere effetti negativi o positivi sulla per-
formance economica? E quando, invece, si ro-
vescia il rapporto ed è l'economia a influenza-
re l'importanza attribuita alla diversità etnica?
Ma come “si misura” la diversità etnica? 

NICOLA PERSICO

DISCRIMINAZIONE E CAPITALE UMANO

presenta PAOLO POSSAMAI

Come è possibile distinguere la discriminazio-
ne basata sul pregiudizio dalla discriminazione
statistica? E quali sono gli effetti presunti della
discriminazione, inclusa la perdita di capitale
umano? Ecco come gli economisti pensano al-
la discriminazione, e ai modi con cui il sistema
legale può intervenire per affrontare il proble-
ma.
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DIALOGHI 
15.00

Facoltà 

di Giurisprudenza. 

Aula Magna

ALLA FRONTIERA 
16.00

Castello 

del Buonconsiglio

ALLA FRONTIERA 
16.00

Palazzo 

della Provincia. 

Sala Depero

GUIDO ALPA, DANIELA MARCHESI, 

PAOLO PICCOLI, VIRGINIO ROGNONI 

CHI HA TORTO HA RAGIONE: UN'ANALISI
ECONOMICA DELLA GIUSTIZIA

presenta DONATELLA STASIO

Un'analisi economica della giustizia italiana ri-
vela alcuni dei meccanismi che ne determina-
no l'inefficienza. Ad esempio la forma del com-
penso degli avvocati, in particolare della giusti-
zia civile, complica e allunga la durata del pro-
cesso. Dopo l'introduzione di un economista
che lavora su questi temi, un serrato confronto
con rappresentanti di diverse categorie profes-
sionali e punti di vista sulla questione.

ESTHER DUFLO

COME MIGLIORARE IL CAPITALE UMANO
NEI PAESI IN VIA DI SVILUPPO

presenta PIERANGELO GIOVANETTI 

Nonostante i progressi in alcuni campi, la salu-
te e l'istruzione nei paesi in via di sviluppo so-
no sovente in condizioni disastrose. In alcune
regioni indiane solo 6 bambini su 100 sono vac-
cinati all'età di un anno. E nel paese nel suo
complesso, il 60% dei bambini tra sette e dodi-
ci anni non è in grado di leggere un semplice
brano. Cosa si può fare? Anche misure limitate
possono ottenere risultati molto importanti.

CHRISTOPHER FLINN 

MADRI CHE LAVORANO 
E CAPITALE UMANO DEI FIGLI 

presenta MYRTA MERLINO

In quasi tutte le economie sviluppate è aumen-
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VISIONI 
17.30

Auditorium S. Chiara

tata notevolmente la presenza nel mercato
del lavoro delle madri, anche di quelle con
bambini piccoli. Ne risulta un maggior livello
di reddito familiare, parte del quale può esse-
re speso a favore dei figli, ma anche minor
tempo disponibile. Cosa producono questi
cambiamenti? Come influisce sul capitale
umano dei bambini la maggior disponibilità di
beni di consumo ma minor tempo per loro?

GARY BECKER 

IL CAPITALE UMANO NEL XXI SECOLO 

presenta TITO BOERI

La crescita dei paesi dipende sempre più da
elementi immateriali, come la dotazione di ca-
pitale umano. L'istruzione, la formazione pro-
fessionale e, in età lavorativa, l'aggiornamento
dei cittadini, insieme al loro stato di salute, so-
no oggi più importanti per la competitività di
un paese delle strade, delle ferrovie e del ca-
pitale fisico. Cosa si può fare per incrementare
l'investimento in capitale umano nei paesi in
via di sviluppo e in quelli sviluppati? E come i
benefici dell'investimento in capitale umano
interagiscono con le regole e la competizione
economica?
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CONFRONTI
10.30

Palazzo Calepini.

Sala Fondazione Caritro

A VIVA VOCE
11.00

Stand de lavoce.info

Piazza Duomo

CONFRONTI
14.00

Ex Convento Agostiniani. 

Sede OCSE

L'ITALIA FRA RENDITE E TALENTI

a cura di Unione Commercio Turismo, Servizi, 
Professioni e Piccole Medie Imprese della Provincia
di Trento aderente a Confcommercio

intervengono
GIULIANO DA EMPOLI, ANDREA GRANELLI,
EUGENIO GUARDUCCI, ERMETE REALACCI,
LUIGI TARANTO, GIANMARIO TONDATO DA RUOS

Come può il talento individuale trasformarsi in
valore aggiunto per la società, l'economia e il
territorio e contribuire a realizzare un patto in-
tergenerazionale che consenta di superare
quegli assetti sociali, economici e politici basa-
ti sulle rendite che ingessano l'Italia? 

GENERAZIONI SOVRAPPOSTE

I° Concorso fotografico opensource organizza-
to da lavoce.info.
Inaugurazione 

IL CAPITALE UMANO: COME QUELLO CHE

SAI INFLUENZA LA TUA VITA

a cura del Centro OCSE-LEED per lo sviluppo locale

intervengono
ROMINA BOARINI, CHRISTOPHER BROOKS,
BRIAN KEELEY

Il capitale umano è sempre più importante per
la crescita e lo sviluppo sia dei singoli individui
che delle nazioni. Ecco perché i governi, per far
fronte ai rapidi mutamenti economici del no-
stro tempo, devono impegnarsi ad aiutare le
persone a sviluppare il proprio capitale umano.

giovedì 31 maggio 2007
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A VIVA VOCE
14.00

Stand de lavoce.info

Piazza Duomo

INCONTRI 
CON L'AUTORE*  

15.00
Biblioteca Comunale

CONFRONTI
16.30

Camera di Commercio. 

Sala Calepini

CONFRONTI
17.00

Facoltà di Economia.

Sala Conferenze

INCONTRI 
CON L'AUTORE  

17.30
Biblioteca Comunale

ROBERTO PEROTTI, MALBERT SMITH

COME MISURARE IL CAPITALE UMANO IN

BASE ALLA CAPACITÀ DI LETTURA

incontri degli economisti de lavoce.info 

RICCARDO VIALE

LE NUOVE ECONOMIE

a cura delle Edizioni Il Sole 24 Ore

I GIOVANI E LE IMPRESE.

COME SI INDIVIDUANO E SI COLTIVANO 

I TALENTI

a cura di Indesit Company

LA PENSIONE COMPLEMENTARE 

E I TALENTI DI MATTEO

a cura dell'Università di Trento, Centrum PensPlan

intervengono
MICHAEL ATZWANGER, GIANFRANCO CEREA

Le forme integrative “private” rischiano di tute-
lare i soggetti più forti, lasciando scoperti i più
deboli. La riforma del TFR rende ancora più com-
plessa la problematica. Cosa fare per evitare le
distorsioni e i limiti delle pensioni a capitalizza-
zione? Cosa ne sarà degli investimenti? Quale
ruolo ha lo Stato e quali interessi le Regioni? 

MATTEO MOTTERLINI

ECONOMIA EMOTIVA.

CHE COSA SI NASCONDE DIETRO I NOSTRI

CONTI QUOTIDIANI

a cura della Rizzoli-RCS

giovedì 31 maggio 2007

* Tutti gli incontri con l'autore sono introdotti da ROBERTO IPPOLITO
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CONFRONTI
18.30

Palazzo Calepini. 

Sala Fondazione Caritro

LA RIFORMA DEL WELFARE 

E DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI 

FRA FLESSIBILITÀ E PRECARIATO

a cura della Fondazione Studi Consiglio Nazionale
dei Consulenti del Lavoro

interviene MARINA ELVIRA CALDERONE

Al tavolo della concertazione gli obiettivi pubbli-
ci di salvaguardia e valorizzazione del capitale
umano e le aspirazioni individuali di qualità della
vita e benessere ricercano una mediazione fa-
ticosa quanto necessaria. Riflessioni e conside-
razioni su una riforma (troppo) annunciata.

giovedì 31 maggio 2007
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INCONTRI 
CON L'AUTORE  

10.00
Biblioteca Comunale

CONFRONTI
10.30

Palazzo Calepini. 

Sala Fondazione Caritro

INCONTRI 
CON L'AUTORE  

11.00
Biblioteca Comunale

A VIVA VOCE
11.00

Stand de lavoce.info

Piazza Duomo

CONFRONTI
11.30

Camera di Commercio. 

Sala Calepini

ROBERTA CARLINI (a cura di)

FEDERICO CAFFÉ.

SCRITTI QUOTIDIANI 

ne discute GALAPAGOS
a cura di manifestolibri

IL SUD IN MOVIMENTO

a cura di SVIMEZ - Associazione per lo Sviluppo del-
l'Industria del Mezzogiorno, e del Corriere del Mez-
zogiorno

intervengono
LUCA BIANCHI, FRANCESCO BOCCIA, 
GIORGIO FIORE, GIOVANNI LETTIERI, 
LUIGI NICOLAIS, PAOLO RICCI, MARCO VITALE 

Un sistema produttivo “tradizionale” che ri-
chiede pochi giovani qualificati: si spiega co-
sì buona parte della disoccupazione intellet-
tuale del Mezzogiorno. Così i laureati vanno
altrove e il Sud rimane fuori dagli investimen-
ti internazionali. Eppure ci sono imprese che
hanno scelto di localizzarsi nel Mezzogiorno
puntando sul capitale umano disponibile. 

MASSIMO MUCCHETTI

IL BACO DEL CORRIERE

a cura di Feltrinelli Editore

FRANCESCO DAVERI, ENRICO GIOVANNINI 

STATISTICA,  INTERNET E DEMOCRAZIA

incontri degli economisti de lavoce.info 

FISCO E CAPITALE UMANO. 

STRATEGIE E STRUMENTI DI SVILUPPO

DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

a cura dell'Agenzia delle Entrate

venerdì 1 giugno 2007
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venerdì 1 giugno 2007

CONFRONTI
14.00

Ex Convento Agostiniani.

Sede OCSE

A VIVA VOCE
14.00

Stand de lavoce.info

Piazza Duomo

INCONTRI 
CON L'AUTORE  

15.00
Biblioteca Comunale

intervengono
LAURA BORGOGNI, ORNELLA CHINOTTI, 
ANTONINO GENTILE, STEFANO PANEFORTE, 
GIROLAMO PASTORELLO, MASSIMO ROMANO

Il miglioramento continuo delle prestazioni e
delle capacità per garantire assistenza qualifi-
cata e controlli più efficaci.

SOLUZIONI LOCALI PER L'INTEGRAZIONE

DEGLI IMMIGRATI: LA VALORIZZAZIONE

DEL CAPITALE UMANO 

a cura del Centro OCSE-LEED per lo sviluppo locale

intervengono
MARTA DALMASO e FRANCESCA FROY

Un recente studio dell'OCSE condotto in Cana-
da, Italia, Spagna, Svizzera e Regno Unito, ha
sottolineato come la valorizzazione delle com-
petenze e del capitale umano dei nuovi immi-
grati contribuisca a superare le carenze di un
territorio e migliori la qualità dell'occupazione.

DANIELA DEL BOCA
ANDREA ICHINO

È GIUSTO TASSARE DI PIÙ GLI UOMINI 

DELLE DONNE?

incontri degli economisti de lavoce.info 

ROBERTO CARTOCCI

MAPPE DEL TESORO.

ATLANTE DEL CAPITALE SOCIALE IN ITALIA

ne discute ARNALDO BAGNASCO
a cura della Società editrice il Mulino
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CONFRONTI
15.30

Facoltà 

di Giurisprudenza. 

Aula B

CONFRONTI
16.00

Facoltà 

di Giurisprudenza. 

Aula Magna

INCONTRI 
CON L'AUTORE  

16.00
Biblioteca Comunale

LA TRASFORMAZIONE POST-EURO 

DELL'ECONOMIA ITALIANA: MITO O REALTÀ?

a cura di GEI - Gruppo Economisti di Impresa

coordina GREGORIO DE FELICE 
intervengono
IGNAZIO ANGELONI, INNOCENZO CIPOLLETTA,
GIAN MARIA GROS-PIETRO, PIETRO MODIANO,
LUIGI PAGANETTO, SALVATORE ROSSI, 
GIULIO SAPELLI, LORENZO STANCA 

Negli ultimi mesi si è fatto più intenso il dibatti-
to tra chi vede l'economia italiana tendente a
soccombere di fronte alle sfide poste da euro
e Cina e chi intravede importanti segnali di rea-
zione da parte del sistema manifatturiero che,
spostandosi verso produzioni a maggiore qua-
lità, sarebbe riuscito a rispondere a tali sfide.

DIECI ANNI DI LAVORO FLESSIBILE: DALLA

LEGGE TREU ALLA LEGGE BIAGI

a cura di Job 24 - Il Sole 24 Ore

coordina WALTER PASSERINI 
intervengono
RAFFAELE BONANNI, CESARE DAMIANO, 
GENNARO DELLI SANTI, ROBERTO MARONI, 
MICHELE TIRABOSCHI, TIZIANO TREU

Bilancio di un decennio di riforme del merca-
to del lavoro e prospettive future per agevo-
lare e far crescere l'incontro tra domanda e
offerta di lavoro.

LEONARDO MAUGERI

L'ERA DEL PETROLIO.

MITOLOGIA, STORIA E FUTURO DELLA PIÙ

CONTROVERSA RISORSA DEL MONDO 

a cura di Feltrinelli Editore

venerdì 1 giugno 2007
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venerdì 1 giugno 2007

CONFRONTI
16.30

Camera di Commercio. 

Sala Calepini

CONFRONTI
16.30

Palazzo Calepini. 

Sala Fondazione Caritro

CONFRONTI
17.00

Facoltà di Economia. 

Sala Conferenze

CULTURA, AMBIENTE E TERRITORIO: 

LA NEW ECONOMY ITALIANA

a cura di Touring Club Italiano

coordina MARCO BERCHI
intervengono
BERNABÒ BOCCA, PAOLO COSTA, ELENA 
CROCI, WALTER SANTAGATA, GUIDO VENTURINI 

Cultura, ambiente e territorio sono valori di
per sé. Ma anche gli ingredienti principali del
turismo italiano che vale l'11% del PIL nazio-
nale e oltre 2 milioni di occupati. Un modello
di sviluppo vincente perché valorizza luoghi
e identità.

LO SVILUPPO COME RESPONSABILITÀ 

DIFFUSA. PRIMO RAPPORTO SULLA 

CLASSE DIRIGENTE IN TRENTINO

a cura di TSM - Trentino School of Management

intervengono
LINO BENASSI, PIER LUIGI CELLI, INNOCENZO
CIPOLLETTA, PAOLO COLLINI, ADRIANO 
DALPEZ, NADIO DELAI, LORENZO DELLAI, 
MARIANGELA FRANCH, MARIO MARANGONI,
MAURO MARCANTONI, UMBERTO MARTINI

Il futuro del Trentino è legato alla capacità di
elaborare strategie competitive adeguate,
ma anche alla presenza di una buona classe
dirigente. Un recente rapporto approfondi-
sce i temi della selezione, della formazione e
del ricambio della classe dirigente trentina
intendendo per essa l'insieme delle persone
che occupano ruoli direzionali nei campi del-
la politica, dell'amministrazione, dell'econo-
mia e più in generale della società locale.

VOLONTARIATO E CAPITALE SOCIALE

a cura di ISSAN e CSV.net

coordina LUCA FAZZI
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INCONTRI 
CON L'AUTORE  

17.30
Biblioteca Comunale

intervengono
MARCO GRANELLI, VITTORIO PELLIGRA, 
GIANCARLO PROVASI, FABIO SABATINI

Le espressioni organizzate dalla società civi-
le, in particolare quelle di volontariato, sono
da sempre associate al capitale sociale. Ma
qual è la relazione profonda tra i due fenome-
ni? Vi è più volontariato dove c'è più capitale
sociale o viceversa?

GIULIO SAPELLI
DAVIDE CADEDDU

ADRIANO OLIVETTI:

LO SPIRITO NELL'IMPRESA 

a cura della Casa editrice Il Margine

venerdì 1 giugno 2007
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sabato 2 giugno 2007

INCONTRI 
CON L'AUTORE  

10.00
Biblioteca Comunale

CONFRONTI
10.30

Palazzo Calepini. 

Sala Fondazione Caritro

CONFRONTI
10.30

Palazzo Bassetti. 

Sede della Banca 

di Trento e Bolzano

INCONTRI 
CON L'AUTORE  

11.00
Biblioteca Comunale

ANDREW GLYN

CAPITALISMO SCATENATO.

GLOBALIZZAZIONE, COMPETITIVITÀ, 

WELFARE

ne discute MICHELE SALVATI
a cura di Francesco Brioschi Editore

MANAGER A CONFRONTO: ESPERIENZE DI

VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE

a cura di Federmanager Trento

coordina PIERANGELO GIOVANETTI
intervengono
EDOARDO LAZZATI, MASSIMO LOLLI, 
GABRIEL MANDEL KHAN, MARIO MARCHESINI,
GIUSEPPE ROMA, BRUNO TOMASI 

Valorizzare le risorse umane per accrescere
la competitività e la responsabilità sociale
d'impresa: il ruolo e la cultura del manager
per una crescita sostenibile.

L'IMPORTANZA DEL CAPITALE SOCIALE PER

IL GRADO DI INNOVAZIONE DI UNA REGIONE

a cura dell'EUROBS
Osservatorio economico per l'Euregio

intervengono
GOTTFRIED TAPPEINER, DARIO ZADRA, 
ENRICO ZANINOTTO

GIULIO SAPELLI

COOP.

IL FUTURO DELL'IMPRESA COOPERATIVA

ne discutono CARLO BORZAGA e DIEGO SCHELFI
a cura di Einaudi Editore
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CONFRONTI
11.00

Camera di Commercio. 

Sala Calepini

A VIVA VOCE
11.00

Stand de lavoce.info

Piazza Duomo

A VIVA VOCE
14.00

Stand de lavoce.info

Piazza Duomo

CONFRONTI
14.00

Ex Convento Agostiniani. 

Sede OCSE

IL FEDERALISMO IMPRENDITORIALE

a cura di Vedior e Progetto Lavoro

intervengono 
MAURIZIO DECASTRI, DENISE DE PASQUALE,
MASSIMO ESPOSTI, MASSIMO FRANCESCHI,
PAOLO PRETI

Il federalismo imprenditoriale segna il passag-
gio dall’economia industriale all’economia dei
network. In Germania e Stati Uniti, con i network
e le partnership, le imprese sono diventate or-
ganizzazioni “globali”, mantenendo una dimen-
sione “umana”, pertanto in grado di rispondere
velocemente alle sollecitazioni del mercato.

DANIELE CHECCHI, PIETRO GARIBALDI, 
MARIO MACIS 

FUGA DI CERVELLI. COME FUNZIONA 

IL JOB MARKET PER I TALENTI

incontri degli economisti de lavoce.info

MARCO ONADO, MARCO PAGANO, 
FRANCESCO VELLA 

I SINDACATI MONDIALI CONTRO LA NUOVA

FINANZA: PERCHÉ

incontri degli economisti de lavoce.info

DALLA SCUOLA AL LAVORO: 

LE NUOVE SFIDE PER I PAESI OCSE

a cura del Centro OCSE-LEED per lo sviluppo locale

introduce PIERANGELO GIOVANETTI
interviene JOHN MARTIN

I percorsi di passaggio dalla scuola al mondo
del lavoro negli ultimi 15 anni nei paesi mem-
bri dell'OCSE sono cambiati notevolmente e,
con essi, anche le politiche messe in atto dai
governi per migliorarli.

sabato 2 giugno 2007
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INCONTRI 
CON L'AUTORE  

15.00
Biblioteca Comunale

INCONTRI 
CON L'AUTORE  

16.00
Biblioteca Comunale

CONFRONTI
16.30

Palazzo Calepini. 

Sala Fondazione Caritro

INCONTRI 
CON L'AUTORE  

17.30
Biblioteca Comunale

INNOCENZO CIPOLLETTA (a cura di)

L'INDUSTRIA SU MISURA. 

BREVE STORIA DELLA CONTINUA 

RINCORSA DELL'ECONOMIA ITALIANA

ne discutono GIANGIACOMO NARDOZZI 
e GIANCARLO SANTALMASSI 
a cura di Edizioni Capitalia

FABRIZIO BARCA

ITALIA FRENATA. PARADOSSI E LEZIONI

DELLA POLITICA PER LO SVILUPPO

a cura di Donzelli Editore

SOCIETÀ DELLA CONOSCENZA:

UN’OPERA IN CERCA DI REGIA

a cura di GIT - Giovani Imprenditori del Terziario

coordina STEFANO CHELODI
intervengono
FURIO HONSELL, LUCA MAJOCCHI, 
MASSIMILIANO MAZZARELLA, MARIO TOMASI 

Quali sono le caratteristiche che una società
basata sulla conoscenza dovrà avere? A che
punto siamo in Italia? Quali strategie dovran-
no essere adottate, ed esiste la volontà di at-
tuarle?

BRUNO TABACCI
con SERGIO RIZZO

INTERVISTA SU POLITICA E AFFARI

ne discutono ENRICO LETTA e LUIGI ZINGALES
a cura degli Editori Laterza

38

sabato 2 giugno 2007
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CONFRONTI
18.00

Camera di Commercio.

Sala Calepini

CONFRONTI
19.00

Palazzo Calepini. 

Sala Fondazione Caritro

VOLTI, LUOGHI E RAPPRESENTAZIONI 

DEL LAVORO

a cura del Museo Storico in Trento

intervengono
ALESSANDRO CASELLATO, 
GIUSEPPE FERRANDI, 
GIOVANNI LUIGI FONTANA, MAURO GELFI,
VINCENZO MANCUSO

Riflessioni a partire dalla proiezione dei film del-
la rassegna “Capitale memoria. La rappresenta-
zione del lavoro nel cinema documentario ita-
liano”.

MOBILITÀ INTERNAZIONALE GIOVANILE:

UNA SFIDA VINCENTE

a cura di Intercultura

intervengono
GREGORIO ARENA, FRANCESCO FAVOTTO,
MARIA CONCETTA MATTEI, ANDREA VARNIER

L'esperienza interculturale in età adolescen-
ziale: un investimento nella creazione di capi-
tale umano e capitale sociale.

39

sabato 2 giugno 2007
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CONFRONTI
10.30

Palazzo Calepini. 

Sala Fondazione Caritro

INCONTRI 
CON L'AUTORE  

11.00
Biblioteca Comunale

INCONTRI 
CON L'AUTORE  

15.00
Biblioteca Comunale

INCONTRI 
CON L'AUTORE  

16.00
Biblioteca Comunale

FUTURO: COOPERAZIONE

a cura della Federazione trentina della cooperazione

intervengono
PAOLO GIARETTA, LUIGI MARINO, GIULIANO 
POLETTI, DIEGO SCHELFI, STEFANO ZAMAGNI

CARLO BORZAGA
ALBERTO IANES

L'ECONOMIA DELLA SOLIDARIETÀ.

STORIA E PROSPETTIVE 

DELLA COOPERAZIONE SOCIALE

ne discute FELICE SCALVINI
a cura di Donzelli Editore

MARIA CONCETTA CHIURI, NICOLA CONIGLIO,
GIOVANNI FERRI

L'ESERCITO DEGLI INVISIBILI.

ASPETTI ECONOMICI 

DELL'IMMIGRAZIONE CLANDESTINA

a cura della Società editrice il Mulino

ROBERTO PETRINI

L'ECONOMIA DELLA PIGRIZIA.

INCHIESTA SU UN VIZIO ITALIANO

ne discutono 
NICOLA ROSSI e CHIARA SARACENO
a cura degli Editori Laterza

40

domenica 3 giugno 2007
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PIAZZA PASI

31 maggio - 3 giugno 

7.30 - 8.00

PIAZZA DUOMO

31 maggio - 3 giugno 

10.00 - 22.00

PIAZZA FIERA

31 maggio - 3 giugno 

10.00 - 22.00

NEI LUOGHI 

DEL FESTIVAL

31 maggio - 3 giugno 

10.00 - 22.00

PALAZZO 

ROCCABRUNA

31 maggio ore 18.00  

1 giugno ore 18.00

l’informazione

Rassegna stampa di Radio 24

in piazza

Campo base del Festival

Luogo di incontri, confronti e informazioni 

La libreria del Festival

a cura delle librerie di Trento

La piazzetta dell'altra economia

a cura di Trentino Arcobaleno

Valori e sapori della cooperazione trentina

a cura della Federazione trentina della cooperazione

cos’altro succede

Vignettisti all'opera

a cura dello Studio d'arte Andromeda

I quiz del Festival

Laboratorio di economia sperimentale
a cura di Luigi Mittone

Storie di uomini e di prodotti 

a cura di Camera di Commercio Industria Artigianato
e Agricoltura di Trento

Esperienze di successo legate al mondo del-
l'agroalimentare: un'occasione unica per sco-
prire la storia di una lunga fedeltà al territo-
rio e alle sue tradizioni 

I segreti delle bollicine: 

storie di uomini e di territorio

con Mauro Lunelli

L'arte della grappa: 

un'esperienza al femminile

con Livia Bertagnolli
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2 giugno ore 18.00

3 giugno ore 18.00

PIAZZA FIERA

31 maggio ore 10.00

PIAZZA DUOMO

2 giugno ore 17.00

GIARDINI 

PALAZZO THUN

31 maggio 

9.00 - 12.30 /

14.30 - 18.00

1 giugno 

9.00 - 12.30 /

14.30 - 18.00

2 giugno 

9.00 - 12.30 / 

14.30 - 18.00

3 giugno 

9.00 - 12.30 / 

14.30 - 18.00

Il santuario del gusto: 

l'antica macelleria Falorni

con Stefano Bencistà

I distillati: la passione di una vita

con Giulio Boroni

La biciclettata del Festival

A spasso in bici sulle ciclabili del Trentino, 
da Trento a Riva del Garda

Esperimenti in piazza

Laboratorio di economia sperimentale 
a cura di Luigi Mittone

bambini e ragazzi

METALLI PENSANTI

Laboratori creativi 

con materiali industriali e di recupero

a cura della Cooperativa sociale La Coccinella
gruppi a numero chiuso
per prenotazioni: tel. 347 5816519 o 0463 600168

TRAFFICITRASPARENTI

Laboratori creativi con il vetro, 

la gomma, la plastica

a cura della Cooperativa sociale La Coccinella
gruppi a numero chiuso
per prenotazioni: tel. 347 5816519 o 0463 600168

BARATTIAMO?

Postazioni di scambio secondo le semplici

regole del baratto

a cura della Cooperativa sociale La Coccinella
per prenotazioni: tel. 347 5816519 o 0463 600168

DALLEGNOALCONGEGNO

Laboratori creativi con legno in pezzi,

tronchetti, cubetti e trucioli

a cura della Cooperativa sociale La Coccinella
per prenotazioni: tel. 347 5816519 o 0463 600168
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PIAZZA ITALIA

PALAZZO TRENTINI

9.00 - 19.00

FOYER AUDITORIUM

S. CHIARA

10.00 - 20.00

CASTELLO 

DEL BUONCONSIGLIO

31 maggio ore 18.00

CINEMA MODENA

31 maggio ore 20.30

1 giugno ore 18.00

di mostra in mostra

Quando a Trento c'era la Michelin

a cura di Franco Filippini

Un viaggio nella storia di una grande fabbri-
ca e nella storia del Trentino, dalla costruzio-
ne (anni '20) alla demolizione (anni '90).
Immagini d'epoca raccolte presso l'azienda e il
Gruppo Anziani Michelin (GAMI).
Foto di Giorgio Salomon ed Enrico Minasso

Economia e arte.

Dalla bottega al video

a cura di ASPART - Galleristi del Trentino 

Esposizione di opere di pittura, fotografia e
video di artisti nazionali ed internazionali che
interpretano la dimensione della sfera socia-
le dell'individuo.

Ask the dust. Chiedi alla polvere

Fotografie di Piero Cavagna e Jacopo Mazzonelli 

Oltre la documentazione di architettura indu-
striale, un documentario visivo racconta il
presente con un percorso artistico e metafi-
sico che ne coglie l'anima, le emozioni,  gli
aspetti più intimi. Del passato e del presente.

ORI DEI CAVALIERI DELLE STEPPE. 

COLLEZIONI DEI MUSEI DELL'UCRAINA 

Inaugurazione

cinema

Capitale memoria. 

La rappresentazione del lavoro 

nel cinema documentario italiano

L'Italia non è un paese povero

di JORIS IVENS (1960)

Il fischio della sirena

di STEFANO MUTI (2005)

A
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1 giugno ore 20.30

1 giugno ore 21.30

2 giugno ore 20.30

EX CASERME 

BRESCIANI

31 maggio 

ore 22.30 - 03.00

1 giugno 

ore 22.30 - 03.00

2 giugno 

ore 22.30 - 03.00

CHIESA S. FRANCESCO

SAVERIO

30 maggio ore  21.00

TEATRO SOCIALE

30 maggio ore 21.00

AUDITORIUM S. CHIARA

31 maggio ore 21.30

1 giugno ore 21.30

Sole

di MARIANGELA BARBANENTE (2000)

Era tutto Michelin, memoria di una fabbrica

di VINCENZO MANCUSO e FRANCESCO TABARELLI (2006)

Il mio paese 

di DANIELE VICARI (2006)

non solo giovani

Ex 

Festival di musica e arte

From Amsterdam to Rome

DJ CLAUDIO COCCOLUTO (Goa Roma); 
DJ JOY DE LA ROSA (Escape, Amsterdam)

Ministry of Sound, London

DJ MARC HUGHES (Ministry of Sound Resident, 
London); DJ SPANKOX (EMI Capitol, London)

Amnesia, Ibiza

DJ LES SCHMITZ (Amnesia Resident, Ibiza); DJ BRIAN
CROSS (Amnesia Resident, Ibiza)

spettacolo

Orchestra J. Futura 

con il coro I Minipolifonici

a cura della Banca di Trento e Bolzano

MARCO PAOLINI 

Miserabili. Io e Margaret Thatcher

ANTONIO ALBANESE

MAURIZIO CROZZA
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PHILIPPE AGHION 
Docente di Economia all'Università di

Harvard, ha insegnato al MIT di Bo-

ston, a Oxford e all'University College

di Londra. Collabora alla Banca Euro-

pea per la Ricostruzione e lo Sviluppo.

Ha vinto il Premio Yrjo Jahnsson del-

l’Associazione economica europea

nel 2001. Le sue principali aree di ri-

cerca riguardano il rapporto tra cre-

scita economica e politica e l'econo-

mia dell'innovazione. È autore di nu-

merose pubblicazioni che spaziano

dalla teoria della crescita alle teorie

dei contatti e delle organizzazioni. Tra

le sue più recenti pubblicazioni: Volati-

lity and Growth (con A. Banerjee, Ox-

ford University Press 2005); Competi-

tion and Innovation (con R. Griffith, MIT

Press 2005).

GUIDO ALPA
È professore di Diritto civile all'Univer-

sità di Roma La Sapienza. Attualmente

ricopre la carica di presidente del Con-

siglio Nazionale Forense. Avvocato pa-

trocinatore in Cassazione dal 1984, è

stato membro di numerose commis-

sioni ministeriali, della Commissione

consultiva della Consob, della Com-

missione INAIL per la riforma della di-

sciplina degli infortuni sul lavoro. È au-

tore, tra l'altro, del Trattato di diritto ci-

vile (Giuffrè 2000), di cui sono apparsi

i volumi Introduzione. Storia, fonti, in-

terpretazione e La responsabilità civile;

del Manuale di diritto privato (Cedam

2005); dell'Introduzione al diritto con-

trattuale europeo (Laterza 2007).

FRANCO BASSANINI
Professore di Diritto costituzionale,  ha

insegnato nelle Università di Roma, Mi-

lano, Firenze, Trento e Sassari. Mem-

bro del Parlamento italiano dal 1979 al

2006, ha fatto parte dei governi Prodi,

D’Alema e Amato (1996-2001). Dal

1996 al 1998 è stato Ministro per la

Funzione pubblica e gli Affari regiona-

li. Dal 1998 al 1999 è stato Sottosegre-

tario alla Presidenza del Consiglio. Dal

dicembre 1999 al giugno 2001 è sta-

to Ministro per la Funzione pubblica e

in questa veste ha avviato un comples-

sivo programma di riforma del sistema

amministrativo italiano noto come “Ri-

forma Bassanini”.

DAVIDE BASSI
È rettore dell'Università di Trento dal

2004, dopo essere stato preside della

facoltà di Scienze e direttore del dipar-

timento di Fisica dello stesso ateneo. È

stato presidente del Nucleo di valuta-

zione dal 1997 al 2001 partecipando a

numerosi progetti nazionali legati ai te-

mi della valutazione. Ha svolto ricerche

presso le Università di Innsbruck, Paris-

Nord, Paris-Sud, Waterloo (Canada) e

Barcellona. Nel 2006 gli è stata confe-

rita la Erwin Schroedinger Gold Medal

per i suoi studi nel campo delle intera-

zioni elementari di atomi e molecole.

GARY BECKER 
Premio Nobel per l'Economia nel

1982, è l’economista più citato dal So-

cial Science Index. Insegna Economia

all'Università di Chicago. Con i suoi stu-

di ha esteso l'ambito dell'economia a

discipline come la sociologia, la demo-

grafia e la criminologia,  dimostrando

come i fattori economici influenzino il

processo decisionale anche in aree

che si ritenevano dominate da com-

portamenti abitudinari o irrazionali. I

suoi studi sul capitale umano sono un

punto di riferimento fondamentale per

la moderna scienza economica. È del

1964 il fondamentale Human Capital

(Columbia University Press). Tra le

pubblicazioni più recenti: Social Eco-

nomics (con K.M. Murphy, Harvard Uni-

versity Press 2000). 

PIER LUIGI BERSANI
È Ministro dello Sviluppo Economico.

Membro della segreteria nazionale DS,

è presidente della Commissione Na-

zionale Progetto, l'organismo incarica-

to di coordinare il programma politico

del partito. È cofondatore, insieme a

Vincenzo Visco, di NENS (Nuova Eco-

nomia Nuova Società). Già Ministro

dell'Industria, commercio, artigianato

e turismo dal '96 al '99 e successiva-

mente Ministro dei Trasporti e della

navigazione fino al 2001. Alle elezioni

europee del 2004 è stato eletto parla-

mentare europeo e in seguito ha par-

tecipato alla Commissione per i pro-

blemi economici e monetari e alla

Commissione per il mercato interno e

la protezione dei consumatori.

ALBERTO BISIN
È docente alla New York University e

collabora, all'interno dello stesso ate-

neo, al Center for Experimental Social

Sciences. In precedenza ha insegnato

al MIT di Boston, è stato Visiting Profes-

sor alla Delta-Ecole Normale Supérieu-
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re di Parigi, alle Università di Barcellona

e del Minnesota e all'Igier-Bocconi di

Milano. La sua attività di ricerca spazia

dalla finanza teorica alla sociologia eco-

nomica, alla teoria comportamentale

delle decisioni. Collabora con impor-

tanti riviste specialistiche come “Eco-

nomic Theory”, “Journal of Political Eco-

nomy” e “Ricerche Economiche”.

MASSIMO BORDIGNON
Insegna Scienza delle Finanze all’Uni-

versità Cattolica di Milano, dove dirige

anche il Master in Economia Pubblica.

Si è laureato in Filosofia a Firenze e ha

svolto studi di economia nel Regno

Unito. Ha insegnato nelle Università di

Birmingham, Bergamo, Brescia, Vene-

zia. Si occupa prevalentemente di temi

di economia pubblica, politica econo-

mica e welfare. Ha svolto e svolge atti-

vità di consulenza per enti pubblici na-

zionali ed esteri. È attualmente mem-

bro della Commissione tecnica sulla fi-

nanza pubblica presso il Ministero del-

l’Economia. È autore di varie pubblica-

zioni e libri, tra cui Beni pubblici e scel-
te private: un’analisi senza l’homo eco-
nomicus (Il Mulino, 1994). È redattore

de “lavoce.info”. 

ANNA BRAVO
Storica e docente universitaria, ha inse-

gnato a lungo Storia sociale all'Universi-

tà di Torino. Si occupa in particolare di

storia delle donne, di deportazione e

genocidio, resistenza armata e resisten-

za civile, cultura dei gruppi non omoge-

nei, storia orale. È membro della Socie-

tà italiana delle storiche e di altre impor-

tanti istituzioni culturali. Tra le sue pub-

blicazioni: In guerra senza armi. Storie di
donne 1940-1945 (con A.M. Bruzzone,

Laterza 1995), I fili della memoria. Uomi-
ni e donne nella storia (Laterza 2000); Il
fotoromanzo (Il Mulino 2003).

PIERRE CAHUC
Docente di Economia all'Università di

Parigi I Panthéon-Sorbonne, è mem-

bro della Commission Economique de

la Nation e Research Fellow al  Labora-

torio di macroeconomia del Centre de

Recherche en Économie et Statistique

dell'Istituto nazionale francese di studi

statistici ed economici. Ha ricevuto nel

2001 il premio come miglior giovane

economista francese. Collabora con

importanti riviste specialistiche ed è

membro del comitato scientifico di

“Problèmes Economiques” e di “Eco-

nomie et Statistique”. Particolarmente

attento ai temi dello sviluppo e delle

politiche del lavoro, ha di recente pub-

blicato: Le chômage, fatalité ou néces-
sité? (con A. Zylberberg, Flammarion

2004) e Labour Economics (con A. Zyl-

berberg, MIT Press 2004). Ha recente-

mente curato per il governo francese

un rapporto sul superamento della

precarietà.

ALFONSO CARAMAZZA
Dopo aver insegnato per oltre dieci

anni Psicologia all'Università di Har-

vard, dal 2006 è direttore del  Centro

Interdipartimentale Mente/Cervello del-

l'Università degli Studi di Trento. Ha

svolto importanti ricerche sul problem

solving verbale e sulla dissociabilità fra

processi algoritmici ed euristici dando

importanti contribuiti  alla comprensio-

ne dei processi neurolinguistici. È

membro dei comitati scientifici di im-

portanti riviste quali “Language and

Cognitive Processes”,  “Cognitive Brain

Research”,  “Revue de Neuropsycholo-

gie”, “Journal of Cognitive Science”. 

INNOCENZO CIPOLLETTA
È presidente dell'Università degli studi

di Trento, presidente delle Ferrovie

dello Stato e membro del Comitato di-

rettivo del Centro di Ricerca sui Merca-

ti Finanziari dell'Università LUISS Guido

Carli, presso cui ha a lungo insegnato.

Ha ricoperto ruoli di funzionario e di di-

rigente all'OCSE, all'ISCO e alla Confin-

dustria, di cui è stato direttore genera-

le. Ha svolto numerosi incarichi di am-

ministrazione tra cui quello di presi-

dente del Sole 24 Ore spa. È inoltre

consigliere del CNEL e membro della

Società Italiana degli Economisti, del-

l'Istituto Adriano Olivetti di Studi per la

Gestione Economica e dell'Istituto Af-

fari Internazionali.

DANIEL COHEN 
Docente di Scienze economiche pres-

so la Scuola Normale Superiore di Pari-

gi e all'Università di Parigi I Panthéon-

Sorbonne, è membro del Consiglio

d'Analisi Economica del Primo Ministro

francese, direttore del Centre Pour la

Recherche Economique et ses Appli-

cations, e co-direttore del Programma

di Macroeconomia del Centre for Eco-

nomic Policy Research di Londra. È sta-

to designato Economista dell'anno nel

1997 e ha ricevuto nel 2000 dall'Aca-

démie des Sciences Morales et Politi-

ques il premio Léon Faucher per il mi-

glior saggio economico. Le sue ricer-
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che riguardano la crescita economica

internazionale, la disoccupazione, la

globalizzazione. Tra le sue più recenti

pubblicazioni: I nostri tempi moderni.
Dal capitale finanziario al capitale uma-
no (Einaudi 2001); Trois leçons sur la
société post-industrielle (Seuil 2006).

CESARE DAMIANO
È Ministro del Lavoro e della previden-

za sociale. Prima di questa nomina è

stato responsabile  del dipartimento

Lavoro e professioni nella segreteria

nazionale dei DS. Il suo impegno nella

CGIL, a vari livelli, è iniziato a metà de-

gli anni '70 e lo ha visto coinvolto in

numerosi rinnovi di contratti nazionali.

Negli anni '90 ha gestito tra l'altro le

vertenze nazionali del gruppo Olivetti

e di Fiat. Ha curato la costituzione del

primo Fondo pensione complementa-

re dei lavoratori metalmeccanici, assu-

mendo la Presidenza del Consiglio di

amministrazione nella fase iniziale.

MAURO D'ASCENZI
È amministratore delegato della Acos

spa di Novi Ligure e presidente ag-

giunto di Federutility, Federazione del-

le imprese energetiche e idriche, che

riunisce oltre 550 aziende italiane del

settore, nata nel 2005 dalla fusione tra

Federgasacqua e Federenergia.

PARTHA DASGUPTA
Docente di Economia all'Università di

Cambridge e Fellow del St John's Colle-

ge, membro di prestigiose accademie e

comitati scientifici, è uno dei maggiori

economisti mondiali. Si occupa in parti-

colare delle relazioni tra ambiente, svi-

luppo economico, capitale sociale. Tra i

suoi libri pubblicati in italiano: Benesse-
re umano e ambiente naturale (Vita e

Pensiero 2004) e Povertà, ambiente e
società. Il ruolo del capitale naturale e
del capitale sociale nello sviluppo eco-
nomico (Il Mulino 2007). 

FRANCESCO DAVERI
Insegna Economia politica presso la

facoltà di Economia dell'Università di

Parma. Si occupa prevalentemente

delle determinanti della crescita nei

paesi europei. Su questi temi, è stato

consulente della Banca mondiale, del

Ministero dell'Economia e del CEPS.

Collabora con “Il Sole 24 Ore” ed è

membro della redazione de “lavoce.in-

fo”. Autore di numerosi saggi e articoli

apparsi su riviste italiane e internazio-

nali, ha pubblicato, tra l'altro, Economia

dei paesi in via di sviluppo (Il Mulino

1996) e ha curato il volume Innovazio-
ne cercasi. Il problema italiano (Later-

za 2006).

TULLIO DE MAURO 
Docente di Linguistica generale al-

l'Università di Roma La Sapienza, è sta-

to Ministro della Pubblica Istruzione

nel 2000. Ha presieduto la Società di

Linguistica Italiana e la Società di Filo-

sofia del Linguaggio. Si è occupato di

diversi temi linguistici e filosofico-lin-

guistici, di educazione linguistica, di

lessicografia e di problemi riguardanti

la scuola.  È autore della fondamenta-

le opera Storia linguistica dell'Italia uni-
ta (prima edizione: Laterza 1963) e, più

di recente, dei volumi Contare e rac-
contare. Dialogo sulle due culture (con

C. Bernardini, Laterza 2003) e La cultu-
ra degli italiani (Laterza 2004).

ILVO DIAMANTI
È docente di Scienza politica all'Univer-

sità di Urbino e insegna Sistemi politici

comparati all'Università di Parigi II Pan-

théon-Assas. I suoi interessi di studio ri-

guardano i  nuovi soggetti politici in Ita-

lia, la questione settentrionale e le frat-

ture territoriali, il tema delle generazio-

ni, la cittadinanza e l'identità europee.

Ha diretto l'Osservatorio sul capitale so-

ciale e collabora con il quotidiano "la

Repubblica". Fra le sue pubblicazioni: Il
male del Nord (Donzelli 1996); Bianco,
rosso, verde… e azzurro. Mappe e colori
dell'Italia politica (Il Mulino 2003).

JUAN JOSÉ DOLADO
Insegna Economia all'Università Carlos

III di Madrid. È stato Visiting Professor

all'Università di Montreal e all'IZA di

Monaco. Si occupa principalmente di

economia del lavoro, macroeconomia

applicata e  teorie econometriche. È

membro di importanti organismi scien-

tifici  internazionali ed è stato consi-

gliere economico della Presidenza

dell'Unione Europea. Ha pubblicato

numerosi saggi su riviste specializzate

e diversi libri tra cui: Social Europe:
One for All? (con C. Bean, G. Bertola e

S. Bentoli, CEPR 1998); La UEM y el
mercato de Trabajo en España: costes
y beneficios (con D. Gros e F. Jimeno,

Fundación Repsol 1998).

ESTHER DUFLO
Insegna Economia dello sviluppo al

MIT di Boston. È cofondatrice e diretto-

re di “Abdul Latif Jameel Poverty Action
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Lab”, ricercatrice al National Bureau for

Economic Research, direttore del pro-

gramma di sviluppo del Center for Eco-

nomic Policy Research di Londra e co-

direttore del  “Journal of Development

Economics”. Più volte  insignita di pre-

stigiosi riconoscimenti, si occupa in

particolare delle questioni relative alla

povertà e allo sviluppo, con una forte

attenzione alla ricerca sul campo. 

MASSIMO EGIDI
Rettore dell'Università LUISS Guido Car-

li dal 2006, è professore di Economia

dell'incertezza e dell'informazione pres-

so la facoltà di Economia della stessa

Università.  È stato dal 1989 al 1995 di-

rettore del dipartimento di Economia

dell'Università di Trento e, sempre a

Trento, rettore dal 1997 al 2004. Le sue

aree di ricerca riguardano l'economia

sperimentale, l'economia computazio-

nale, l'apprendimento organizzativo, la

teoria delle decisioni a razionalità limita-

ta. È membro della Società Italiana de-

gli Economisti, della European Econo-

mic Society, della European Association

of Evolutionary Economics.

RAQUEL FERNANDEZ 
Docente di Economia alla New York

University, ha insegnato alla London

School of Economics ed è stata Visiting

Professor all'Università di Chicago. È

Research Fellow del Center for Econo-

mic Policy Research e membro del Cen-

ter for Latin American Economics. Col-

labora con le principali riviste scientifi-

che, tra cui il “Journal of Public Econo-

mics” e il “Journal of the European Eco-

nomic Association”. Tra le sue pubblica-

zioni recenti, la voce “Culture and Eco-

nomics” nel New Palgrave Dictionary of
Economics (2007).

CHRISTOPHER FLINN
Docente di Economia all'Università di

New York, ha insegnato anche in Italia

presso gli atenei di Padova e Trento e

alla Bocconi di Milano. È membro di im-

portanti comitati scientifici e presta la

sua attività di ricerca per l'Istituto di Ri-

cerca sulla Povertà alla University of Wi-

sconsin-Madison. I suoi principali inte-

ressi riguardano le dinamiche del mer-

cato del lavoro, la mobilità dei lavorato-

ri,  l'econometria applicata. È impegna-

to in una ricerca comparativa sulle dina-

miche del lavoro in Italia e negli Stati

Uniti. Ha pubblicato su numerose riviste

specialistiche, tra cui il “Journal of Poli-

tical Economy”, l’“American Economic

Review”, “Econometrica”.

UMBERTO GALIMBERTI
Insegna Filosofia della storia all'Univer-

sità di Venezia Ca' Foscari e si occupa

di temi al confine tra filosofia, antropo-

logia culturale e psicologia. In alcune

delle sue opere più note ha indagato il

rapporto sussistente tra l'uomo e la

tecnica. È membro dell'International

Association for Analytical Psychology;

collabora con il quotidiano “la Repub-

blica”. Tra le sue più recenti pubbli-

cazioni: Le cose dell'amore (Feltrinelli

2004); La casa di psiche: dalla psica-
nalisi alla pratica filosofica (Feltrinelli

2005); Psichiatria e fenomenologia (Fel-

trinelli 2006); Dizionario di psicologia
(UTET  2006).

PIETRO GARIBALDI
Docente di Economia politica all'Uni-

versità di Torino, è direttore del Colle-

gio Carlo Alberto e responsabile degli

studi sul lavoro della Fondazione De-

benedetti. Docente della Bocconi fino

al 2005, è stato consigliere economi-

co del Ministero dell'Economia e delle

Finanze nel 2004 e 2005. Dal 1996 al

1999 ha lavorato come economista

nel Dipartimento di ricerca del Fondo

Monetario Internazionale. I suoi princi-

pali interessi sono nel campo della ma-

croeconomia e del mercato del lavoro.

Tra le sue pubblicazioni più recenti:

Economia delle risorse umane (Il Muli-

no 2005); Struttura e storia della disoc-
cupazione italiana (con G. Bertola, MIT

Press 2006). È membro della redazio-

ne de “lavoce.info”.

ANTHONY GIDDENS
Già direttore della London School of

Economics e docente di Sociologia

presso il King's College di Cambridge,

dal 2004 è membro della Camera dei

Lord. Riconosciuto come uno dei mag-

giori sociologi contemporanei, è auto-

re di numerosi saggi tradotti in tutto il

mondo. A lui si deve l'elaborazione del

concetto di 'terza via'. Tra i suoi libri in

italiano: Capitalismo e teoria sociale (Il

Saggiatore 1975); Le conseguenze del-
la modernità (Il Mulino 1994); Oltre la
destra e la sinistra (Il Mulino 1997); La
terza via (Il Saggiatore 1999); Il mondo
che cambia (Il Mulino 2000); L'Europa
nell'età globale (Laterza 2007).

GIAN MARIA GROS-PIETRO
È docente di Economia all'Università

LUISS Guido Carli, dove dirige il diparti-

mento di Scienze economiche e azien-

dali. È presidente di Autostrade S.p.A. e
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di Autostrade per l'Italia e, dal dicembre

2003, è presidente di Federtrasporti.

Dal 1997 al 1999 ha ricoperto la carica

di presidente dell'IRI e dal 1999 al 2002

ha presieduto l'ENI. Tra il 1974 e il 1995

ha diretto il CERIS, il maggior istituto del

CNR. È stato anche Consigliere di ammi-

nistrazione dell'ANAS e membro del Co-

mitato di Rating di Italrating. Esperto di

politica industriale, è sempre stato im-

pegnato nel campo delle privatizzazio-

ni, ricoprendo importanti incarichi nella

Commissione di vigilanza sulle dismis-

sioni delle aziende pubbliche. 

LUIGI GUISO
Docente di Economia all'Istituto Uni-

versitario Europeo di Firenze, è coordi-

natore scientifico dell'Ente Luigi Einau-

di per gli Studi Monetari, Bancari e Fi-

nanziari. Per molti anni ha lavorato co-

me economista al Servizio Studi della

Banca d'Italia. I suoi interessi di studio

e di ricerca si rivolgono ai settori del-

l'economia finanziaria, della macroeco-

nomia e dei legami tra economia e isti-

tuzioni. Tra le pubblicazioni più recenti:

Household Portfolios (con M. Haliassos

e T. Jappelli, MIT Press 2002). È mem-

bro della redazione de “lavoce.info”.

CAROLINA  IAVAZZO
È una religiosa della Fraternità “Buon

samaritano”. Attualmente vive nella Lo-

cride, dove ha aperto un centro per i

minori a rischio, sostenuto dal vescovo

mons. Giancarlo Brigantini. 

Ha insegnato per oltre venticinque an-

ni Religione negli istituti di scuola supe-

riore e nelle scuole medie. La sua atti-

vità è stata prevalentemente dedicata

ai giovani più disagiati a livello sociale.

A Palermo nel quartiere Brancaccio ha

operato accanto a padre Pino Puglisi, il

sacerdote assassinato dalla mafia per-

ché insegnava la legalità cercando di

salvare i ragazzi dalla strada. 

PIETRO ICHINO
È docente di Diritto del lavoro all'Uni-

versità statale di Milano dove dirige il

Master Europeo in Scienze del Lavoro.

Ha diretto vari progetti di ricerca sui

temi del diritto del lavoro ed è diretto-

re responsabile della “Rivista Italiana di

Diritto del Lavoro”. È editorialista del

“Corriere della Sera” e membro della

redazione de “lavoce.info”. Il suo ulti-

mo libro, I nullafacenti, sulla pubblica

amministrazione, è stato pubblicato

nel 2006 da Mondadori. 

TULLIO JAPPELLI
Docente di Economia politica presso

l'Università di Napoli Federico II, è diret-

tore del Centro interuniversitario di stu-

di di economia e finanza. La sua attivi-

tà di ricerca riguarda prevalentemente

i temi del risparmio, delle scelte di por-

tafoglio, della previdenza sociale, dei

trasferimenti intergenerazionali e del-

l'economia bancaria. Recentemente ha

pubblicato: Household Portfolios (con

L. Guiso e M. Haliassos, MIT Press

2002) e Stockholding in Europe (Pal-

grave Macmillan 2003). È membro del-

la redazione de “lavoce.info”.

FIORELLA KOSTORIS 
PADOA-SCHIOPPA 
È docente di Economia politica presso

l'Università di Roma La Sapienza e inse-

gna presso il College of Europe di Bru-

ges. Membro di numerose fondazioni na-

zionali e internazionali, è dal 2003 edito-

rialista per il quotidiano “Il Sole 24 Ore”

ed è autrice e conduttrice della rubrica

“Lessico dell'economia” per Radio Radi-

cale. Dal 1993 al 1998 è stata presiden-

te dell'Istituto di studi per la programma-

zione economica; in seguito e fino al

2003 presidente dell'Istituto di studi e

analisi economica. Tra le sue più recenti

pubblicazioni: Globalizzazione, sviluppo e

disuguaglianza (con S. Gabriele, Luiss

University Press 2005), Lessico dell'eco-

nomia (Luiss University Press 2005), Re-

port on the State of European Union

(con J.P. Fitoussi, Palgrave 2005).

ALAN KRUEGER
Docente di Economia all'Università di

Princeton, è direttore del Princeton

University Survey Research Center e

ricercatore del National Bureau of

Economic Research. I suoi studi sono

principalmente rivolti ai temi dell'eco-

nomia della formazione, della distribu-

zione del reddito, della regolazione del

mercato del lavoro, dell'economia del-

l'ambiente, della previdenza sociale e

della sanità pubblica. Ha ricevuto nel

2006, con David Card, l'IZA Prize in La-

bor Economics, il più prestigioso rico-

noscimento degli economisti del lavo-

ro. È stato editorialista del “New York

Times”. Tra le sue pubblicazioni:  Ine-

quality in America: What Role for Hu-

man Capital Policies? (con J. Heckman,

MIT Press 2004); Education Matters: A

Selection of Essays on Education (Ed-

ward Elgar Publishing 2000).
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ELIANA LA FERRARA 
Insegna Economia politica all'Universi-

tà Bocconi di Milano ed è Research Fel-

low  dell'IGIER. I suoi principali interes-

si sono prevalentemente rivolti all'eco-

nomia dello sviluppo, con particolare

riferimento al ruolo delle istituzioni e

dei legami sociali nel funzionamento

dei mercati. Ha svolto attività di consu-

lenza per la Banca Mondiale. È membro

di network internazionali di sviluppo e

collabora con importanti riviste specia-

listiche tra cui: “Journal of Develop-

ment Economics”, “Journal of Public

Economics”, “American Economic Re-

view”, “Journal of African Economies”.

LAVOCE.INFO
Nato nel luglio 2002 per iniziativa di un

gruppo di economisti indipendenti, il si-

to www.lavoce.info è un watchdog, un

cane da guardia della politica econo-

mica italiana. Ha ospitato nei suoi primi

5 anni di vita oltre 2000 interventi se-

lezionati da una redazione composta

da 21 economisti e 2 giuristi. È sempre

più internazionale perché federato ad

altri siti nati in Europa sul suo esempio.

Una newsletter inviata gratuitamente

via email a 50 mila abbonati informa

due volte alla settimana sulle novità

pubblicate nel sito. Gli articoli sono a

disposizione di chiunque voglia ripro-

durli e, in effetti, numerose testate ita-

liane li riprendono puntualmente. 

DANIELA MARCHESI
È ricercatore all'Istituto di studi e ana-

lisi economica (ISAE), dove dirige il

settore Economia e Diritto. La sua atti-

vità di ricerca riguarda la politica eco-

nomica del diritto e in particolare le in-

terazioni tra scelte d'impresa, ambien-

te normativo e le performance del-

l'economia. Tra le sue recenti pubbli-

cazioni: Litiganti, avvocati e magistrati.

Diritto ed economia del processo civi-

le (Il Mulino 2003); Economia e politica

economica del diritto (con L.A. Franzo-

ni, Il Mulino 2006). È membro della re-

dazione de “lavoce.info” ed editoriali-

sta del “Sole 24 Ore”.

ANTONIO MARZANO
È Presidente del CNEL dal 2005. Dal

2001 al 2005 è stato Ministro delle At-

tività Produttive. Ha presieduto la Com-

missione Finanze nel 2005. Ha inse-

gnato Politica economica e finanziaria

in varie università. Ha fatto parte dei

comitati scientifici di diversi osservato-

ri e fondazioni impegnate nella ricerca

ed è stato membro dei consigli di am-

ministrazione di numerose banche e

società. Ha contribuito ai lavori di nu-

merose commissioni studio per vari mi-

nisteri e per la Camera dei Deputati. Tra

le sue pubblicazioni più recenti: Politica

macroeconomica (Utet 2006).

PAOLA MONZINI 
Sociologa, è specializzata nello studio

di mercati illegali e criminalità organiz-

zata. Ha lavorato come consulente per

la DIA e ha svolto attività di ricerca per

UNICRI, coordinando un gruppo di lavo-

ro sul traffico di esseri umani. Ha colla-

borato con il Gruppo Abele, realizzando

ricerche internazionali sul traffico di

droga. Ha inoltre svolto ricerche sull'im-

migrazione irregolare con diversi orga-

nismi nazionali ed internazionali. Tra le

sue pubblicazioni: La delinquenza orga-

nizzata nella storia di due città (Donzelli

1999); Il mercato delle donne. Prostitu-

zione, tratta e sfruttamento (Donzelli

2002) e Il mio nome non è Wendy (con

W. Uba, Laterza 2007).

FABIO MUSSI
È Ministro dell'Università e della ricer-

ca ed ha ricoperto la carica di vicepre-

sidente della Camera dei Deputati.

Giornalista, entra in politica tra le fila

del Pci all'inizio degli anni '70 fino alla

svolta del 1989, quando diventa mem-

bro del Consiglio nazionale del Partito

Democratico della Sinistra e del Coor-

dinamento politico. È stato vicediretto-

re di “Rinascita” e codirettore de "l'Uni-

tà" dal 1986 al 1988. Dalla XI legislatu-

ra fino a quella attuale è stato membro

di numerose commissioni.

LUIGI NICOLAIS 
È Ministro per le Riforme e le innova-

zioni nella pubblica amministrazione,

dopo essere stato assessore della Re-

gione Campania. È docente di Tecno-

logie dei polimeri all'Università di Na-

poli Federico II e insegna anche pres-

so le Università del Connecticut e di

Washington. Ha firmato numerosi lavo-

ri scientifici su riviste internazionali ed

è autore di oltre 20 brevetti. Più volte

premiato in ambito nazionale ed inter-

nazionale, è presidente e fondatore

del Consorzio ARPA, di IMAST (distret-

to tecnologico sull'ingegneria dei ma-

teriali polimerici e strutture) e presi-

dente di Città della Scienza. 
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ROBERTO PEROTTI
È docente all'Università Bocconi, dopo

aver insegnato alla Columbia Universi-

ty di New York e all'Istituto Universita-

rio Europeo di Firenze. È codirettore

del “Journal of the European Econo-

mic Association” e Research Fellow

presso il Center for Economic Policy

Research. È stato consulente di impor-

tanti banche centrali e della Banca

Mondiale. Le sue attività di ricerca in-

teressano lo studio delle politiche fi-

scali, del welfare e della sostenibilità

economica. È membro della redazione

de “lavoce.info”, editorialista del “Sole

24 Ore” e autore di Meno pensioni, più

welfare (con  T. Boeri, Il Mulino 2002).

Ha pubblicato inoltre numerosi artico-

li su prestigiose riviste internazionali,

tra cui “American Economic Review”,

“Quarterly Journal of Economics” e

“Review of Economic Studies”.

NICOLA PERSICO
Insegna Economia alla University of

Pennsylvania. Attualmente collabora

con l’“International Economic Review”.

Quest'anno gli è stato attribuito il pre-

stigioso riconoscimento Carlo Alberto

Medal del Collegio Carlo Alberto di To-

rino che premia un economista italia-

no  sotto i 40 anni. Importanti i suoi

contributi nell'area della  politica eco-

nomica, dell'economia della discrimi-

nazione e dell'economia dell'informa-

zione. Ha pubblicato numerosi articoli

su prestigiose riviste internazionali di

economia, tra cui ”American Econo-

mic Review”, “Journal of Political Eco-

nomy”, “Quarterly Journal of Econo-

mics” e “Review of Economic Studies”.

PAOLO PICCOLI 
È notaio a Trento e presidente del

Consiglio Nazionale del Notariato dal

2004. È stato giornalista professioni-

sta dal 1979 al 1984. Ha lavorato per

l'Ente nazionale per la prevenzione

degli infortuni, dove si è occupato di

questioni sindacali. È stato corrispon-

dente da Roma di “Radio Montecarlo”.

È stato presidente della Democrazia

Cristiana Trentina e nel 2005 presi-

dente del Consiglio dei Notariati del-

l'Unione Europea. Oltre a numerose

pubblicazioni, contributi e interventi a

carattere giuridico è autore di studi

storici sul Trentino-Alto Adige tra le

due guerre mondiali e di saggi su Al-

cide De Gasperi e sul movimento cat-

tolico trentino.

CARLO PODDA
È dal 2004 Segretario generale nazio-

nale della funzione pubblica CGIL. Ha

iniziato la sua attività sindacale come

responsabile dei Monopoli. Compo-

nente della segreteria nazionale della

Funzione pubblica dal 1996, è stato re-

sponsabile dei comparti Ministeri, Enti

pubblici non economici, Aziende e

Igiene Ambientale e del comparto Sa-

nità. Ha svolto la propria azione nella

riorganizzazione del Ministero delle Fi-

nanze e per la realizzazione delle

Agenzie fiscali.

MICHELE POLO
È professore di Economia Politica

presso l'Università Bocconi di Milano,

dopo aver trascorso periodi di ricerca

a Lovanio, Barcellona, Londra e Tolosa.

Si occupa principalmente di economia

e politica industriale, di antitrust e di

regolamentazione. Ha pubblicato sag-

gi e articoli su riviste internazionali,

quali “European Economic Review”,

“International Journal of Industrial Or-

ganization”, “Journal of Economics”.

Tra le sue pubblicazioni recenti: Anti-
trust. Economia e politica della concor-
renza (con M. Motta, Il Mulino 2005). È

redattore de “lavoce.info”.

ROMANO PRODI
È Presidente del Consiglio dei Ministri

dal maggio 2006. Già alla guida della

Commissione Europea dopo essere

stato Presidente del Consiglio dal

1996 al 1998, è stato anche presi-

dente dell'IRI, di cui nel 1993 ha gui-

dato la privatizzazione. Nel 1981 ha

fondato la società di studi economici

Nomisma, presiedendone il comitato

scientifico sino al 1995. Docente di

Politica industriale all'Università di

Bologna fino al 1999, le sue ricerche

hanno riguardato inizialmente i temi

dello sviluppo delle piccole e medie

imprese e dei distretti industriali; in

seguito le relazioni fra stato e merca-

to; le politiche di privatizzazione; il

ruolo dei sistemi scolastici nello svi-

luppo economico; il processo di inte-

grazione europea e la dinamica dei

diversi modelli di capitalismo. È stato

Visiting Professor a Harvard e presso

lo Stanford Research Institute.

FRANCESCO REMOTTI
Insegna Antropologia culturale presso

l'Università degli studi di Torino, dove

attualmente coordina il dottorato di ri-

cerca in Scienze antropologiche. Ha
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diretto fino al 2004 la Missione etno-

logica italiana in Africa Equatoriale ed

è stato coordinatore nazionale di di-

versi progetti di ricerca. I suoi interessi

scientifici riguardano prevalentemen-

te la teoria antropologica, l'etnografia

e la ricerca etnostorica dell'Africa pre-

coloniale. Tra le sue pubblicazioni più

recenti: Prima lezione di antropologia

(Laterza 2000); Forme di umanità (Bru-

no Mondadori 2002); Centri di potere.

Capitali e città nell'Africa precoloniale

(Trauben 2005).

STEFANO RODOTÀ 
Insegna Diritto civile all'Università degli

studi di Roma La Sapienza, dove dirige

il master in Diritti della persona e nuove

tecnologie. Deputato tra il 1979 e il

1994, durante tale periodo è stato

membro della Commissione Affari costi-

tuzionali, di quella degli Affari della Pre-

sidenza del consiglio e degli Affari inter-

ni e nel 1992 ha fatto parte della Com-

missione Bicamerale. È stato fino al

2005 presidente dell'Autorità garante

per la protezione dei dati personali. Edi-

torialista de “la Repubblica”, è autore di

numerose opere di carattere giuridico

e legislativo. Tra i suoi libri recenti: Inter-

vista su privacy e libertà (Laterza 2006)

e La vita e le regole. Tra diritto e non di-

ritto (Feltrinelli 2006).

VIRGINIO ROGNONI
Dal 2002 al 2006 è stato vicepresiden-

te del Consiglio Superiore della Magi-

stratura. Avvocato, è stato a lungo tito-

lare della cattedra di Istituzioni di dirit-

to processuale all'Università di Pavia. È

stato membro della Camera dei depu-

tati per il collegio Milano-Pavia per set-

te legislature dal 1968 al 1994. Ministro

dell'Interno dal 1978 al 1983; capo del

gruppo parlamentare DC dal 1983 al

1986; Ministro di Grazia e giustizia dal

1986 al 1987; presidente della com-

missione Giustizia della Camera dei de-

putati dal 1988 al 1990; Ministro della

Difesa dal 1990 al 1992.

SERGIO ROMANO 
Storico, ha iniziato la carriera diploma-

tica nel 1954. È stato direttore genera-

le degli Affari Culturali del Ministero de-

gli Esteri, rappresentante alla NATO e

ambasciatore a Mosca. Fino al 1998 ha

insegnato Storia delle relazioni interna-

zionali all'Università Bocconi di Milano

e in diversi altri atenei italiani ed esteri,

tra cui Berkeley e Harvard. È editoriali-

sta del “Corriere della Sera”, “Panora-

ma”, “La Stampa”. Come storico si è oc-

cupato prevalentemente di storia italia-

na e francese tra Otto e Novecento. Ha

pubblicato numerosi libri, tra cui recen-

temente: Libera Chiesa. Libero Stato?

(Longanesi 2006); I giudizi della storia

(Rizzoli 2006); Saremo moderni? Diario

di un anno (Longanesi 2007).

NOURIEL ROUBINI
Docente di Economia alla New York

University, è Research Fellow presso

il National Bureau of Economic Re-

search e il Centre for Economic Policy

Research di Londra. Collabora da tem-

po con il “Journal of International Eco-

nomics”. È stato consulente per il mini-

stero del tesoro statunitense e per la

Casa Bianca. I suoi campi di ricerca so-

no la macroeconomia e la finanza in-

ternazionale, la politica economica fi-

scale, la teoria della crescita e l'Unione

monetaria. Ha creato il blog di econo-

mia maggiormente consultato al mon-

do. Recentemente ha pubblicato:  Bail-

outs or Bail-ins? Responding to Finan-

cial Crises in Emerging  Economies

(con B. Setser,  Institute for Internatio-

nal Economics 2004).

MICHELE SALVATI
Insegna Economia politica all'Universi-

tà Statale di Milano. Da deputato nella

legislatura 1996-2001, è stato membro

della Commissione Bicamerale per la

Riforma Costituzionale e della Commis-

sione Lavoro. È autore di diversi libri,

saggi e articoli in molteplici campi di ri-

cerca: economia industriale, economia

del lavoro, macroeconomia, storia del-

le dottrine economiche, political eco-

nomy, storia dello sviluppo economico

italiano e comparato del dopoguerra.

Tra i suoi volumi, Occasioni mancate.

Economia e politica in Italia dagli anni

Sessanta a oggi (Laterza 2000) e Il par-

tito democratico (Il Mulino 2003).

GIULIO SANTAGATA
È Ministro per l'Attuazione del Pro-

gramma di Governo. È stato dirigente

della Regione Emilia Romagna di cui

ha coordinato l'Area bilancio e pro-

grammazione e consulente di varie

aziende pubbliche e private. Consiglie-

re economico di Romano Prodi prima

al Governo nel 1996 e, in seguito, alla
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Commissione europea, è alla sua se-

conda legislatura. Nella precedente ha

fatto parte della Commissione Finanze

e della Commissione parlamentare di

vigilanza sull'anagrafe tributaria. Tra i

suoi volumi La fabbrica del programma

(con A. Lelio, Donzelli 2006).

CHIARA SARACENO
Docente di Sociologia della famiglia

all'Università di Torino, è direttrice del

Centro interdipartimentale di studi e

ricerche delle donne. Ha svolto ricer-

ca sui temi della famiglia, delle politi-

che familiari, sui problemi dello stato

sociale, sulla povertà, sulle trasforma-

zioni nelle esperienze femminili e nei

rapporti di genere e sulle conseguen-

ze della separazione coniugale. Coor-

dina progetti di ricerca internazionale,

oltre a svolgere attività di consulenza

per il Governo italiano. Tra le sue più

recenti pubblicazioni: Povertà e vulne-

rabilità sociale in aree sviluppate (con

N. Negri, Carocci 2003); Dinamiche

assistenziali in Europa (Il Mulino 2004).

ROCCO SCIARRONE
È docente di Sociologia presso l'Univer-

sità degli studi di Torino. I suoi principa-

li interessi scientifici si rivolgono ai temi

della modernizzazione, dell'articolazio-

ne territoriale dello sviluppo e della teo-

ria del capitale sociale. Sue importanti

esperienze di ricerca hanno analizzato il

fenomeno mafioso, l'immigrazione, la

cultura civica, la questione del ceto me-

dio. Tra le sue pubblicazioni: Mafie vec-

chie, mafie nuove. Radicamento ed

espansione (Donzelli 1998); Capire la

società. Introduzione alle scienze socia-

li (3 volumi, con A. Cavalli, A. Pichierri, R.

Albano,  Loescher 2004).

GIANNI TONIOLO
È professore di Storia economica al-

l'Università di Roma Tor Vergata, Rese-

arch Fellow al Centre for Economic Po-

licy Research di Londra e Research

Professor alla Duke University del

North Carolina.  È codirettore della “Ri-

vista di Storia Economica” fondata da

Luigi Einaudi e membro di comitati edi-

toriali di numerose riviste internazio-

nali, quali “European Economic History

Review”, "Journal of Modern Italian

Studies", "Jahrbuch fur Wirtschaftsge-

schichte", “Revue Economies et Socie-

tès”. È Vicepresidente della Fondazio-

ne Cassa di Risparmio di Venezia. Tra

le sue principali pubblicazioni: Storia

economica dell'Italia liberale (Il Mulino

1988), Storia economica d'Italia (con P.

Ciocca, 3 volumi, Laterza 1999-2004),

La Banca d'Italia (con F. Cotula  e M. De

Cecco, Laterza 2003), Le radici del fu-

turo (con M. De Cecco, Giunti 2005).

GIULIO TREMONTI
È docente alla Facoltà di Giurispruden-

za dell’Università di Pavia. È stato Visi-

ting Professor all’Institute of European

and Comparative Law di Oxford. È co-

direttore della “Rivista di diritto finan-

ziario e scienza delle finanze”. È socio,

per la classe di Scienze Morali, dell’Isti-

tuto Lombardo Accademia di Scienze

e Lettere e presidente di Aspen Institu-

te Italia. Nel 2005 ha pubblicato Rischi

fatali. L’Europa vecchia, la Cina, il mer-

catismo suicida: come reagire. Pubbli-

ca i suoi articoli sul “Corriere della Se-

ra” e sui principali quotidiani europei.

Deputato di Forza Italia, è stato Mini-

stro dell’Economia e delle Finanze tra

il 2001 e il 2004 e successivamente

tra il 2005 e maggio 2006, periodo in

cui ha ricoperto il ruolo di Vicepresi-

dente del Consiglio dei Ministri. È vice-

presidente di Forza Italia.  

FABRIZIO VALLETTI
Padre gesuita, è parroco nel quartiere

napoletano di Scampia, immerso dram-

maticamente nella problematica del

rapporto tra camorra e società. Ha

fondato il Centro Poggeschi, il Gruppo

Carcere, la Cooperativa Ai Crocicchi, la

Scuola di Italiano. È anche fondatore

del giornale “Fuga di notizie”, ha avvia-

to laboratori teatrali e gruppi di assi-

stenza carceraria, ha aperto bibliote-

che. È stato promotore di una storica

visita del presidente della Repubblica

Ciampi al quartiere Scampia nel 2005.

LUIGI ZINGALES
È docente di Economia all'Università di

Chicago. Ha ricevuto nel 2003 il Ber-

nacer Prize per il miglior giovane eco-

nomista europeo finanziario. I suoi

principali ambiti di ricerca riguardano

la teoria dell'impresa, le cause e gli ef-

fetti dello sviluppo finanziario e la cor-

porate governance. È opinionista del

“Sole 24 Ore”, dopo esserlo stato del

“Corriere della Sera”.  Ha pubblicato

per le maggiori riviste scientifiche,

economiche e finanziarie. Tra i suoi li-

bri più recenti in italiano: Salvare il ca-

pitalismo dai capitalisti (Einaudi 2004).
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partecipano anche

LUIGI ABETE 

Presidente dell'Unione degli Indu-
striali di Roma. Presidente della Ban-
ca Nazionale del Lavoro

IGNAZIO ANGELONI  

Dirigente generale dipartimento del
Tesoro, Ministero dell'Economia 

GREGORIO ARENA  

Docente presso la Facoltà di Econo-
mia, Università degli Studi di Trento 

MICHAEL ATZWANGER 

Docente di Economia, Università de-
gli Studi di Macerata

ARNALDO BAGNASCO

Docente di Sociologia e Teoria so-
ciale, Università degli Studi di Torino

FABRIZIO BARCA 

Dirigente generale del Ministero del
Tesoro

LINO BENASSI   

Presidente de La Finanziaria Trentina 

MARCO BERCHI  

Direttore Studi, ricerche e periodici
Touring Club Italiano

BIANCA BERLINGUER 

Conduttrice TG3 Rai

GUIDO BERTOLASO   

Capo del Dipartimento della Protezio-
ne civile della Presidenza del Consiglio

LUCA BIANCHI

Vice direttore Svimez, Associazione
per lo Sviluppo dell'Industria del
Mezzogiorno

LORENZO BINI SMAGHI  

Membro del board della Banca Cen-
trale Europea

ROMINA BOARINI   

Economista, Dipartimento di Econo-
mia, OCSE

BERNABÒ BOCCA 

Presidente Confturismo

FRANCESCO BOCCIA   
Capo Dipartimento per le Politiche
territoriali della Presidenza del Con-
siglio

TITO BOERI   
Docente di Economia, Università
Bocconi. Direttore della Fondazione
Rodolfo Debenedetti. Coordinatore
del sito www.lavoce.info

ALBERTO BOMBASSEI   
Vicepresidente di Confindustria per
le Relazioni industriali e gli affari so-
ciali. Presidente della Brembo

RAFFAELE BONANNI  
Segretario generale Cisl

LAURA BORGOGNI   
Docente presso la Facoltà di Psicolo-
gia, Università La Sapienza di Roma

CARLO BORZAGA
Docente di Polititica economica, Uni-
versità degli Studi di Trento

CHRISTOPHER BROOKS 
Direttore per le Pubblicazioni e la co-
municazione dell'Ocse

RENATO BRUNETTA
Docente di Economia del lavoro, Uni-
versità di Roma Tor Vergata. Parla-
mentare europeo

DAVIDE CADEDDU 
Ricercatore presso l'Università Sta-
tale di Milano

MARINA ELVIRA CALDERONE
Presidente Consiglio Nazionale dei
Consulenti del Lavoro

LUCIO CARACCIOLO   
Direttore di “Limes”

ALDO CARBONI  
Vicedirettore del “Sole 24 Ore”

ROBERTA CARLINI 
Giornalista della sezione economica
del “manifesto”

ROBERTO CARTOCCI  
Docente di Scienza politica, Univer-
sità degli Studi di Bologna

ANDREA CASALEGNO  
Giornalista del “Sole 24 Ore”

ALESSANDRO CASELLATO  
Ricercatore presso il Dipartimento
di Studi Storici, Università Ca’ Fosca-
ri di Venezia
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PIER LUIGI CELLI 
Direttore generale dell'Università LUISS

GIANFRANCO CEREA  
Docente di Scienza delle finanze,
Università degli Studi di Trento

DANIELE CHECCHI  
Docente di Economia del Lavoro,
Università Statale di Milano. Redatto-
re de “lavoce.info”

STEFANO CHELODI 
Vicepresidente Associazione Attività
di Servizio

ORNELLA CHINOTTI 
Amministratore delegato SHL Italia

MARIA CONCETTA CHIURI 
Docente di Economia politica, Uni-
versità degli Studi di Bari. Redattore
di “lavoce.info”

PAOLO COLLINI 
Preside della Facoltà di Economia,
Università degli Studi di Trento

NICOLA CONIGLIO   
Ricercatore di Economia politica,
Università degli Studi di Bari

PAOLO COSTA
Presidente della Commissione per i
trasporti e il turismo del Parlamento
europeo

ELENA CROCI  
Sleipner Consulting

GIULIANO DA EMPOLI 
Direttore di “Zero”

MARTA DALMASO   
Assessore alle politiche sociali, Pro-
vincia autonoma di Trento

ADRIANO DALPEZ  
Presidente della Camera di Commer-
cio Industria Artigianato Agricoltura
di Trento

FERRUCCIO DE BORTOLI 
Direttore del “Sole 24 Ore” 

MAURIZIO DECASTRI  
Docente di Organizzazione azienda-
le, Università di Roma Tor Vergata

GREGORIO DE FELICE
Responsabile Servizio studi e ricer-
che del Gruppo Intesa Sanpaolo.
Presidente dell'Associazione Italiana
degli Analisti Finanziari

NADIO DELAI 
Presidente Ermeneia-Studi & Strate-
gie di Sistema 

DANIELA DEL BOCA 
Docente di Economia Politica, Uni-
versità degli Studi di Torino. Redatto-
re de “lavoce.info”

LORENZO DELLAI 
Presidente della Provincia autonoma
di Trento

GENNARO DELLI SANTI 
Presidente di Assolavoro

DENISE DE PASQUALE
Presidente di Progetto Lavoro

SARA DEPEDRI
Ricercatrice presso il  Dipartimento
di Economia, Università degli Studi di
Trento 

DARIO DI VICO 
Vicedirettore del “Corriere della Sera”

FRANCESCO ERBANI 
Giornalista della “Repubblica”

MASSIMO ESPOSTI
Caporedattore del “Sole 24 Ore”

SERGIO FABBRINI   
Docente di Scienza politica, Univer-
sità degli Studi di Trento

GIANFRANCO FABI
Vicedirettore vicario del “Sole 24
Ore”

MARCO FAILLO 
Ricercatore presso il  Dipartimento
di Economia, Università degli Studi di
Trento 

FRANCESCO FAVOTTO
Docente presso la Facoltà di Econo-
mia, Università di Padova.  Consiglie-
re di amministrazione di Intercultura

LUCA FAZZI  
Docente presso la Facoltà di Socio-
logia, Università degli Studi di Trento

GIUSEPPE FERRANDI
Direttore del Museo Storico di Trento

GIOVANNI FERRI
Direttore del Dipartimento di Scien-
ze economiche, Università degli Stu-
di di Bari

GIORGIO FIORE   
Vicepresidente Firema Trasporti
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GIORGIO FODOR   
Docente di Politica Economica, Uni-
versità degli Studi di Trento

GIOVANNI LUIGI FONTANA  
Docente presso la Facoltà di Lettere
e Filosofia, Università degli Studi di
Padova

MASSIMO FRANCESCHI   
Direttore Generale Vedior Agenzia
per il Lavoro

MARIANGELA FRANCH  
Docente presso la Facoltà di Econo-
mia, Università degli Studi di Trento

ENRICO FRANCO
Direttore del “Corriere del Trentino”

FRANCESCA FROY 
Amministratore, Programma Leed-
Ocse

ROBERTO GABRIELE
Ricercatore presso il  Dipartimento
di Economia, Università degli Studi di
Trento 

GALAPAGOS 
Giornalista del “manifesto”

MARZIO GALEOTTI 
Docente di Economia dell'ambiente
e dell'energia, Università degli Studi
di Milano, redattore de “lavoce.info”

MAURO GELFI
Direttore area tecnico-scientifica,
Fondazione Bergamo nella storia

ANTONINO GENTILE 
Direttore dell'Agenzia delle Entrate
Trentino

RINALDO GIANOLA 
Vicedirettore dell' “Unità”

PAOLO GIARETTA  
Sottosegretario al MInistero dello
Sviluppo Economico

PIERANGELO GIOVANETTI 
Direttore dell' “Adige”

ENRICO GIOVANNINI  
Chief statistician e direttore della 
Direzione statistica dell'Ocse

ANDREW GLYN   
Docente di Economia, Università 
di Oxford

ANDREA GRANELLI  
Presidente Kanso. Direttore scientifico
Domus Academy

MARCO GRANELLI  
Presidente Csv.net

EUGENIO GUARDUCCI 
Presidente Eurochocolate

PIETRO GUINDANI
Amministratore delegato di Vodafo-
ne Italia

FURIO HONSELL
Rettore dell'Università degli Studi di
Udine

ALBERTO IANES 
Ricercatore in Storia d'impresa, si-
stemi d'impresa e finanza aziendale,
Università Statale di Milano

ANDREA ICHINO 
Docente di Economia del lavoro, Isti-
tuto Universitario Europeo di Firenze

ROBERTO IPPOLITO 
Condirettore della Scuola Superiore
di Giornalismo della LUISS di Roma

BRIAN KEELEY  
Redattore capo, Direttorato per le
pubblicazioni e la comunicazione
dell'Ocse

ROSSELLA LAMA  
Giornalista del “Messaggero”

EDOARDO LAZZATI  
Presidente di Federmanager

ENRICO LETTA 
Sottosegretario alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri. Segretario ge-
nerale dell'Arel, Agenzia di ricerche
e legislazione

GIOVANNI LETTIERI
Presidente Unione Industriali di 
Napoli

MASSIMO LOLLI 
Direttore Risorse umane del Gruppo
Marzotto

MARIO MACIS  
Docente di Business economics and
public policy, University of Michigan

LUCA MAJOCCHI 
Amministratore delegato di Seat Pa-
gine Gialle

FRANCESCO MANACORDA
Giornalista della “Stampa”

VINCENZO MANCUSO
Regista
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GABRIEL MANDEL KHAN 
Vicario generale per l'Italia della
Confraternita Sufi Jerrahy Halveti

MARIO MARANGONI
Presidente Marangoni

MAURO MARCANTONI
Direttore della Tsm, Trentino School
of Management

MARIO MARCHESINI 
Presidente Aeit-Taa 

LUIGI MARINO
Presidente nazionale di Confcoope-
rative

ROBERTO MARONI
Parlamentare Lega Nord Padania

TIZIANO MARSON  
Direttore di “Alto Adige - Trentino”

JOHN MARTIN   
Direttore per l'Occupazione, lavoro e
affari sociali dell'Ocse

UMBERTO MARTINI   
Docente Facoltà di Economia, Uni-
versità degli Studi di Trento

ARMANDO MASSARENTI   
Giornalista nella redazione cultura
del “Sole 24 Ore”

MARIA CONCETTA MATTEI 
Conduttrice TG2 Rai

LEONARDO MAUGERI   
Direttore Strategie e Sviluppo 
dell'Eni

MASSIMILIANO MAZZARELLA 
Presidente Giovani Imprenditori del
Terziario del Trentino

ENRICO MENTANA 
Giornalista Mediaset

MYRTA MERLINO
Giornalista Rai

LUIGI MITTONE
Docente Facoltà di Economia, Uni-
versità degli Studi di Trento

PIETRO MODIANO
Direttore generale vicario di Intesa
Sanpaolo

MATTEO MOTTERLINI   
Docente di Economia cognitiva e Fi-
losofia della scienza, Università Vita-
Salute San Raffaele di Milano

MASSIMO MUCCHETTI 
Vicedirettore del “Corriere della Sera”

WOLFGANG MUNCHAU  
Associate editor del “Financial Times”

GIANGIACOMO NARDOZZI 
Docente di Economia politica, Teoria
dello sviluppo economico e di Poli-
tica economica, Politecnico di Mi-
lano

MARCO ONADO  
Docente di Economia dei mercati e
degli intermediari finanziari, Universi-
tà Bocconi, redattore de “lavoce.info”

ALBERTO ORIOLI  
Capo della redazione romana del
“Sole 24 Ore”

ALBERTO PACHER
Sindaco di Trento

LUIGI PAGANETTO 
Preside della Facoltà di Economia e
Commercio, Università di Roma Tor
Vergata.  Presidente del Ceis, Centro
Studi Internazionali sull'Economia e
lo Sviluppo

MARCO PAGANO
Docente di Politica Economica, Uni-
versità Federico II di Napoli. Redat-
tore de “lavoce.info”

MARCO PANARA 
Curatore di “Repubblica - Affari & Fi-
nanza”

STEFANO PANEFORTE   
Professore di Gestione delle risorse
umane, Università La Sapienza di Ro-
ma

LUCA PAOLAZZI
Responsabile del coordinamento
commenti e analisi economiche del
“Sole 24 Ore”

UMBERTO PAOLUCCI 
Presidente Microsoft Italia, Vice Pre-
sident Microsoft Corporation

CORRADO PASSERA    
Consigliere delegato e Ceo di Intesa
Sanpaolo

WALTER PASSERINI
Giornalista del “Sole 24 Ore”, re-
sponsabile di Job24

GIROLAMO PASTORELLO  
Direttore centrale del Personale del-
l'Agenzia delle Entrate
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VITTORIO PELLIGRA 
Docente presso la Facoltà di Econo-
mia, Università degli Studi di Cagliari

ROBERTO PETRINI 
Giornalista della “Repubblica”

SAVINO PEZZOTTA   
Presidente della Fondazione per il
Sud. Presidente della Fondazione
Ezio Tarantelli

GIULIANO POLETTI 
Presidente Legacoop Nazionale

PAOLO POSSAMAI   
Direttore della “Nuova Venezia”

PAOLO PRETI
Docente di Organizzazione azienda-
le, Università della Val d’Aosta, e di
organizzazione delle piccole e me-
die imprese, Università Bocconi

GIANCARLO PROVASI
Docente presso il Dipartimento di
Studi sociali, Università degli Studi di
Brescia

ALBERTO QUADRIO CURZIO 
Docente di Economia polititica, Uni-
versità Cattolica di Milano

ERMETE REALACCI   
Presidente della Commissione della
Camera dei deputati Ambiente Terri-
torio e Lavori Pubblici

MARINO REGINI 
Docente di Sociologia economica e
prorettore, Università degli Studi di
Milano

PAOLO RICCI 
Docente presso la Facoltà di Scienze
economiche e aziendali, Università
degli Studi del Sannio, Benevento

SERGIO RIZZO   
Giornalista del “Corriere della Sera”

GIUSEPPE ROMA
Direttore Generale della Fondazione
Censis

MASSIMO ROMANO  
Direttore generale dell'Agenzia delle
Entrate

NICOLA ROSSI 
Docente di Economia politica, Uni-
versità degli Studi di Roma Tor Ver-
gata. Parlamentare 

SALVATORE ROSSI 
Responsabile del Sevizio studi della
Banca d'Italia

FABIO SABATINI   
Ricercatore, Università degli Studi di
Siena

MARCO SALA   
Amministratore delegato e direttore
generale di Lottomatica Italia

STEFANO SALIS    
Giornalista, redazione cultura del
“Sole 24 ore”

GIANLUCA SALVATORI 
Assessore alla Programmazione, ri-
cerca e innovazione della Provincia
autonoma di Trento

WALTER SANTAGATA 
Docente di Scienza delle Finanze,
Università degli Studi di Torino

GIANCARLO SANTALMASSI 
Direttore di Radio 24

GIULIO SAPELLI
Docente di Storia economica e di
Analisi culturale dei processi orga-
nizzativi, Università degli Studi di
Milano

GAETANO SAVATTERI  
Giornalista del TG5 Mediaset 

FELICE SCALVINI  
Presidente Cecoop, Confederazione
Europea delle Cooperative di Lavoro
e Sociali

DIEGO SCHELFI
Presidente Federazione Trentina
della Cooperazione

MARIA LUIGIA SEGNANA   
Docente di Economia internazionale,
Università degli Studi di Trento

MARINO SINIBALDI   
Giornalista Rai 

MALBERT SMITH   
President della MetaMetrics

CATERINA SOFFICI   
Giornalista del “Giornale”

LUIGI SPAVENTA 
Professore emerito di Economia,
Università La Sapienza di Roma

RICCARDO STAGLIANÒ
Giornalista della “Repubblica”
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LORENZO STANCA 
Presidente GEI

DONATELLA STASIO 
Giornalista del “Sole 24 Ore”

GIAN ANTONIO STELLA   
Giornalista del “Corriere della Sera”

LAURA STRADA
Caporedattore Rai Trento

BRUNO TABACCI
Parlamentare dell'Udc

GOTTFRIED TAPPEINER  
Docente Facoltà di Economia e stati-
stica, Università di Innsbruck

LUIGI TARANTO 
Direttore generale Confcommercio

MICHELE TIRABOSCHI   
Docente di Diritto del lavoro, Univer-
sità di Modena e Reggio Emilia

BRUNO TOMASI  
Teologo delegato per la Pastorale
delle Associazioni del Lavoro con Li-
cenza in Teologia Morale, Pontificia
Università Gregoriana di Roma

MARIO TOMASI   
Corporate business development di-
rector di Prysmian Group

GIANMARIO TONDATO DA RUOS
Amministratore delegato Autogrill

TIZIANO TREU
Presidente della Commissione Lavo-
ro e previdenza sociale del Senato

ANDREA VARNIER
Consulente. Advisor Comitato Olim-
pico Internazionale per Pechino
2008

FRANCESCO VELLA  
Docente di Diritto commerciale, Uni-
versità degli Studi di Bologna, redat-
tore de “lavoce.info”

GUIDO VENTURINI
Direttore generale Touring Club 
Italiano

RICCARDO VIALE  
Docente di Logica e filosofia della
scienza, Università degli Studi di Mi-
lano-Bicocca. Docente di Politica
della ricerca e dell'innovazione,
Scuola Superiore della Pubblica Am-
ministrazione di Roma

MARCO VITALE 
Economista d'impresa

DARIO ZADRA
Docente presso la Facoltà di Scienze
della formazione, Libera Università
di Bolzano

STEFANO ZAMAGNI
Docente presso la Facoltà di Econo-
mia, Università degli Studi di Bolo-
gna

ENRICO ZANINOTTO   
Docente presso la Facoltà di Econo-
mia, Università degli Studi di Trento
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RRaasssseeggnnaa  ssttaammppaa

CCoossaa  ssccrriivvoonnoo  ii  ggiioorrnnaallii

7.30 – 8.00

da giovedì 31 maggio a domenica 3 giugno,

a cura dei giornalisti della stampa trentina

TTrròòvvaattii  uunn  bbrraavvoo  rraaggaazzzzoo

con Chiara Gamberale e Carlo Guarino

da giovedì 31 maggio a venerdì 1° giugno

ore 10

SSaallvvaaddaannaaiioo

La finanza personale a 360°

con Debora Rosciani

da giovedì 31 maggio a venerdì 1° giugno

ore 12

JJoobb  2244  

Ci sarà da lavorare

con Walter Passerini e Roberta Pellegatta

venerdì 1° giugno ore 13.15

FFooccuuss  EEccoonnoommiiaa

La giornata finanziaria

con Sebastiano Barisoni

da mercoledì 30 maggio a venerdì 1°

giugno ore 17

UUnnaa  ppoollttrroonnaa  ppeerr  dduuee

Personaggi a confronto

con Giancarlo Santalmassi

sabato 2 giugno ore 10

IIll  GGaassttrroonnaauuttaa

Itinerari alla scoperta di un’Italia da gu-

stare

con Davide Paolini

sabato 2 giugno ore 11

GGllii  SSppeecciiaallii  ddii  RRaaddiioo  2244

Festivaleconomia

con Sebastiano Barisoni e Simone Spetia

sabato 2 giugno ore 18.30 e domenica 3

giugno ore 18

DDoommeenniiccaa  2244  

Il contenitore della domenica di Radio 24

con Giampaolo Musumeci e Emanuela

Pesando

domenica 3 giugno dalle ore 9 alle 13

UUnn  lliibbrroo  ttiirraa  ll’’aallttrroo

Le letture consigliate da Radio 24

con Salvatore Carrubba

domenica 3 giugno ore 12.15

le librerie 

del Festival

LLiibbrreerriiaa  CCaarrttoolleerriiaa  BBeenniiggnnii

via Belenzani, 51

tel. 0461.980293

LLiibbrreerriiaa  DDiisseerrttoorrii  

Via Armando Diaz, 11

tel. 0461.981455

LLiibbrreerriiaa  EEiinnaauuddii  EElleeccttaa

piazza Mostra, 8

tel. 0461.239838

LLiibbrreerriiaa  GGiiuuffffrrèè

via Androna II Borgonuovo, 17 

tel. 0461.981039

LLiibbrreerriiaa  IIll  PPaappiirroo..  LLiibbrroo  ee  ccaaffffèè

via Galilei, 5

tel. 0461.865232

LLiibbrreerriiaa  IIll  PPaappiirroo

via Giuseppe Grazioli, 37

tel. 0461.1865232

LLiibbrreerriiaa  SSccaallaa

Via Roggia Grande, 26

tel. 0461.980546

LLiibbrreerriiaa  UUbbiikk--RRiizzzzoollii  SSttoorree

corso 3 Novembre, 10/12 

tel. 0461.263026

LLiibbrreerriiaa  UUnniivveerrssiittaarriiaa  

via Travai, 28 

tel. 0461.230440

LLiibbrreerriiaa  UUnniivveerrssiittaarriiaa  DDrraakkee

via Verdi, 7/A

tel. 0461.233336

LLaa  RRiivviisstteerriiaa  SSnncc  

via S. Vigilio, 23

tel. 0461.986075
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musei

CCaasstteelllloo  BBuuoonnccoonnssiigglliioo

Monumenti e collezioni provinciali 

Via Bernardo Clesio, 5, TRENTO

tel. 0461.233770

www.buonconsiglio.it

MMuusseeoo  SSttoorriiccoo  iinn  TTrreennttoo

Via Bernardo Clesio, 3, TRENTO

tel. 0461.230482

www.museostorico.tn.it

MMuusseeoo  DDiioocceessaannoo  TTrriiddeennttiinnoo  

ee  BBaassiilliiccaa  PPaalleeooccrriissttiiaannaa  

Piazza Duomo, 18, TRENTO 

tel. 0461.234419 

www.museodiocesanotridentino.it

PPaallaazzzzoo  ddeellllee  AAllbbeerree  

MMuusseeoo  DD''AArrttee  MMooddeerrnnaa  

ee  CCoonntteemmppoorraanneeaa  

ddii  TTrreennttoo  ee  RRoovveerreettoo

Via R. da Sanseverino, 45,TRENTO

tel. 800397760 

www.mart.tn.it

MMuusseeoo  TTrriiddeennttiinnoo

ddii  SScciieennzzee  NNaattuurraallii

Via Calepina, 14, TRENTO 

tel. 0461.270311

www.mtsn.tn.it

SSppaazziioo  aarrcchheeoollooggiiccoo  SSootttteerrrraanneeoo  ddeell

SSAASSSS

Piazza C. Battisti, TRENTO

tel. 0461.230171

www.trentinocultura.net/archeolo-

gia.asp

GGaalllleerriiaa  CCiivviiccaa  DD''AArrttee  

CCoonntteemmppoorraanneeaa

Via Belenzani, 47, TRENTO

tel. 0461.985511

www.workartonline.net

MMuusseeoo  AAeerroonnaauuttiiccaa,,  SScciieennzzaa  

eedd  IInnnnoovvaazziioonnee  ""GGiiaannnnii  CCaapprroonnii""

Via Lidorno, 3, TRENTO 

tel. 0461.944888 

www.museocaproni.it

MMuusseeoo  ddeellllaa  SS..AA..TT..  

((SSoocciieettàà  AAllppiinniissttii  TTrriiddeennttiinnii))

Via Manci, 57, TRENTO

tel. 0461.981871

www.sat.tn.it

MMuusseeoo  SSttoorriiccoo  ddeellllee  TTrruuppppee  AAllppiinnee Dos

Trento, TRENTO

tel. 0461.827248

www.esercito.difesa.it

MMAARRTT

MMuusseeoo  dd’’AArrttee  MMooddeerrnnaa  

ee  CCoonntteemmppoorraanneeaa

Corso Bettini, 43, ROVERETO

tel. 800397760

www.mart.tn.it
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IInnffoorrmmaazziioonnii

Per le informazioni turistiche su Trento e
il suo territorio il punto di riferimento è
l’Azienda per il Turismo Trento e Monte
Bondone, Ufficio del Turismo Trentino,
via Manci 2, aperto tutti i giorni dalle 9.00
alle 19.00 (tel. 0461.216000, www.apt.
Trento.it, informazioni@apt.Trento.it).

CCoommee  rraaggggiiuunnggeerree  TTrreennttoo

In automobile: autostrada A22 del Bren-

nero uscendo a Trento Centro (90 km

circa da Verona nord); percorrendo la SS

n. 12 dell’Abetone-Brennero che risale

lungo la Valle dell’Adige. Se si proviene

da Padova, Bassano, Belluno si prende la

SS n. 47 della Valsugana (superstrada),

mentre arrivando dalla zona lombarda

del Lago di Garda si può percorrere la SS

n. 45bis della Gardesana occidentale.

In treno: Trento si trova lungo la linea Ve-

rona-Brennero-Monaco. Alla stazione so-

stano numerosi EC, IC, Eurostar (per Ro-

ma), Interregionali da/per Verona e Bol-

zano. Collegamento diretto con Venezia-

Mestre via Valsugana-Bassano del Grap-

pa-Castelfranco Veneto.

In aereo: gli aeroporti più vicini sono il

Dolomiti di Bolzano-San Giacomo, l’aero-

porto Valerio Catullo di Verona-Villafran-

ca, gli aeroporti di Treviso, Brescia, Vene-

zia, Milano-Linate, Bologna.

CCoommee  ssppoossttaarrssii  iinn  aauuttoo  aa  TTrreennttoo

Il centro cittadino è zona a traffico limita-

to (ZTL) dove la circolazione è vietata ai

veicoli dalle 00.00 alle 24.00 sia nei gior-

ni feriali che festivi. In città gli spazi per la

sosta a pagamento sono delimitati da

strisce blu, nell’orario 8.00-19.30 dei so-

li giorni feriali (sabato compreso).

PPaarrcchheeggggii

Pullman: piazzale R. da Sanseverino-via F.

Petrarca-via B. Clesio (solo per discesa/

salita passeggeri); possibilità di disce-

sa/salita passeggeri anche in Lung’Adige

Monte Grappa (2 posti) e al piazzale area

ex Zuffo (4 posti) nei pressi della ferma-

ta della navetta parcheggi gratuita.

Camper: piazzale area ex Zuffo all’uscita

del casello di Trento Centro; piazzale

Sanseverino (2 ore zona disco).

Auto: piazzale area ex Zuffo (920 posti);

parcheggio Monte Baldo (via Monte Bal-

do-via Sanseverino, 250 posti); piazzale

Sanseverino (via Sanseverino, 285 po-

sti); area ex Sit (via Canestrini, 400 posti).

PPaarrcchheeggggii  aa  ppaaggaammeennttoo

Autosilo Buonconsiglio, via Petrarca 1/5

(orario 6-24, 700 posti); piazza Fiera

(orario 7-03, 460 posti); Duomo, piazza

Mosna (orario 7-20 da lun. a sab., 201

posti); Centro Europa (orario 7-20.30 da

lun. a sab., 480 posti); Autorimessa Euro-

pa, via Roggia Grande 16 (orario 7.30-20

da lun. a ven., sab. orario 7.45-12.45,

400 posti); Parcheggio Università (via

Tommaso Gar, 200 posti), Parcheggio

CTE (via Bomporto, 300 posti).

Un bus navetta gratuito collega i par-

cheggi dell’Area Zuffo-Monte Baldo con

fermate in via Verdi, via Rosmini, piazza

Dante.

TTrreennttoo  sseennzzaa  bbaarrrriieerree

Le linee bus A, 2, 4, 7, 8, 13, 17 sono abi-

litate al servizio per persone disabili. Lo

sportello Handicap gestito dalla Coope-

rativa Handicrea, via S. Martino 46 (tel.

0461.239396), aperto dalle 9 alle 12 e

dalle 13.30 alle 17 da lunedì a venerdì,

fornisce informazioni sui servizi rivolti ai

portatori di handicap, sulla ricettività del-

le strutture turistiche e del tempo libero.

FFuunniivviiaa  TTrreennttoo--SSaarrddaaggnnaa

In funzione dalle 7 alle 22.30 con corse

ogni 15 minuti nelle fasce di punta (mat-

tino 7-9, 11.30-14.30 e tardo pomeriggio

17-20.30) e ogni 30 minuti nelle altre fa-

sce orarie.

VViissiittee  gguuiiddaattee

Ogni sabato l’Apt di Trento organizza visi-

te guidate al Castello del Buonconsiglio

con ritrovo alle ore 10 presso l’Ufficio in

via Manci 2. Il costo è di 3 euro; la visita è

gratuita per i possessori della Trento

Card. Il sabato, alle ore 15, è prevista una

visita guidata del centro. Il costo è 3 eu-

ro; la visita è gratuita per i possessori del-

la Trento Card (per info: www.apt.Trento.it,

informazioni@apt.Trento.it).

NNuummeerrii  uuttiillii

Polizia Municipale: tel. 0461.916111
Questura: tel. 0461.899511
Ospedale S. Chiara: tel. 0461.903111
Guardia medica: tel. 0461.915809
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ospitalità

a cura dell'Azienda di promozione 
turistica della città di Trento

www.apt.trento.it
booking@apt.trento.it
tel. 0461/216000
fax 0461/216060

Il Festival dell'Economia offre l'occasio-

ne per conoscere Trento, città rinasci-

mentale nel cuore dell'Europa, e il ter-

ritorio che la circonda, esaltato dalle

produzioni tipiche d'eccellenza, ricco

di luoghi d'arte e di storia. 

A corto raggio, tutte le opportunità per

un soggiorno-viaggio all'insegna del-

l'esplorazione e della scoperta: fra

Trento del Concilio e Rovereto Vene-

ziana, dal medioevale Castello del

Buonconsiglio con la sua grande mo-

stra Ori dei Cavalieri delle Steppe, al

MART, il più grande museo d'arte mo-

derna d'Italia. Dalla Piana Rotaliana, cul-

la del Teroldego, alla Vallagarina, terra

del Marzemino, stimolanti raid in

un'area di confine fra le montagne.

Periodo: 

dal 31 maggio al 3 giugno 2007

B&B a partire da €168,00 
Hotel 3 stelle a partire da €195,00 
Hotel 4 stelle a partire da € 210,00 
Prezzo a persona in camera doppia

La quota comprende:

* 3 notti in B&B, hotel 3 o 4 stelle con tratta-

mento di pernottamento e prima colazione

* 1 cena in un ristorante del Club 

“Osteria Tipica Trentina”

* visita guidata al Castello del Buonconsiglio

prevista nella giornata del sabato

* visita alla mostra Ori dei Cavalieri delle Steppe

* visita con degustazioni presso Palazzo

Roccabruna “La Casa dei Prodotti Trentini”

* 1 pasto veloce in esercizio convenzionato

e-lunch

* Trento Card 48 ore

Possibilità di:

Visite alle cantine della Piana Rotaliana 

e della Vallagarina

dove mangiare

CENTRO CITTÀ

OSTERIE TIPICHE

Antica Trattoria Al Volt 
Via S. Croce 16
Tel. 0461/983776

Antica Trattoria Due Mori 
Via S. Marco 11
Tel. 0461/984251

Scrigno del Duomo
P.zza Duomo 29
Tel. 0461/220030

Osteria A “Le due spade”
Via Don Rizzi 11
Tel. 0461/234343

Ristorante Al Vò
Vicolo del Vò 11
Tel. 0461/985374

Ristorante Barone Rosso
Via Lidorno 3 c/o aeroporto Caproni
Tel. 0461/944999

Ristorante Chiesa
Parco S. Marco
Tel. 0461/238766

Ristorante Green Tower
P.zza S. Pellico 12
Tel. 0461/231545

Ristorante Hotel Vela
Via SS. Cosma e Damiano 21
Tel. 0461/827200

Ristorante Hotel Villa Madruzzo
Via Ponte Alto 26 - 38050 Cognola
Tel. 0461/986220

Trattoria al Tino
Via SS. Trinità 10
Tel. 0461/984109

RISTORANTI

Accademia - Araliki 
Vicolo Colico 6/8
Tel. 0461/233600

Agipcafè 
Via Maccani 157
Tel. 0461/822524

Ai Frati 
Via  Cappuccini 71
Tel. 0461/230034

Ai Vicoli 
P.zza Verzeri 1
Tel. 0461/260673
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Al 77 
Via Verdi 77
Tel. 0461/237209

Al Castello 
Via Clesio 10
Tel. 0461/238785

Al Faro
Via Brescia 45/2
Tel. 0461/980046

Al Marinaio 
Via Ragazzi del '99, 18
Tel. 0461/920462

Al Vesuvio 
Via Malvasia 103
Tel. 0461/987303

Alla Grotta 
Vicolo S. Marco 6
Tel. 0461/987197

Alla Mostra 
P.zza Mostra 13
Tel. 0461/230787

America 
Via Torre Verde 50
Tel. 0461/983010

Antico Orso Grigio 
Via degli Orti 19
Tel. 0461/984400

Astra 
C.so Buonarroti 16
Tel. 0461/829002

Bar Dogana 
Via Romagnosi 2
Tel. 0461/230089

Bel e Bon 
Via Milano 148
Tel. 0461/234137

Bernardo Clesio 
Via Alfieri 3
Tel. 0461/271000

Blue Sax
V.le Verona 73
Tel. 0461/911076

Bouganville 
Via Petrarca 1/4
Tel. 0461/236666

Capri 
Via Manzoni 5
Tel. 0461/235231

Chistè 
Via Delle Orne 4
Tel. 0461/260975

Clarintia New Golosone
Via Gramsci 2/7
Tel. 0461/925009

Corte dei Miracoli 
Via Ghiaie 18
Tel. 0461/390966

Dolomiti 
C.so Buonarroti 101
Tel. 0461/983059

Due Giganti 
Via del Simonino 14
Tel. 0461/237515

Euro Cafè 
Via J. Aconcio 1
Tel. 0461/239279

Everest 
C.so Alpini 14
Tel. 0461/825300

Filippone 
Via A. Frank 7
Tel. 0461/924565

Forst
Via Oss Mazzurana 38
Tel. 0461/235590

G.B. 
Via S. Antonio 17
Tel. 0461/910470

Giubbe Rosse
Via Torre Vanga 14
Tel. 0461/234715

Giulia 
Via Gazzoletti 15
Tel. 0461/984752

Il Cappello
P.zzetta Lunelli 5
Tel. 0461/235850

Il Libertino
P.zza Piedicastello 4
Tel. 0461/260085

Il Santo Graal
Vie dei Ventuno 1
Tel. 0461/260328

Il Simposio 
Via Rosmini 19
Tel. 0461/261848

Il Veliero 
Via Dietro le Mura 35
Tel. 0461/983423

La Cantinota 
Via S. Marco 22
Tel. 0461/238527

La Grande Cina 
Via Prepositura 15
Tel. 0461/983576

La Posada
L.go Carducci 24
Tel. 0461/231066

La Predara 
Via Torre d'Augusto 25
Tel. 0461/985236

La Stua
Via dei Mille 20
Tel. 0461/915879
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Loto
Via Gocciadoro 62
Tel. 0461/917190

Niki's Cafè
Via S. Pio X 29
Tel. 0461/390828

Nuova Castelli
P.zza Centa 11
Tel. 0461/827079

Old Bar 
Via Roggia Grande 8
Tel. 0461/232414

Olympic
Via Sanseverino 125
Tel. 0461/391215

Orient
Via Zanella 3
Tel. 0461/234435

Patelli
Via Dietro le Mura A 1/5
Tel. 0461/235236

Pedavena 
P.zza Fiera 13
Tel. 0461/986255

Petrarca
Piazzetta Anfiteatro 10
Tel. 0461/983121

Piedicastello
Via Piedicastello 12
Tel. 0461/230730

Pizza Pause
Piazza Fiera 24
Tel. 0461/981563

Pizzorante Groff
Via Fermi 7
Tel. 0461/933645

Primavera
Via Suffragio 92
Tel. 0461/239840

Rosa d'Oro 
P.zza S. Maria Maggiore 21
Tel. 0461/230761

Sapori mediterranei
Via R. da Sanseverino 39/4
Tel. 0461/984360

Saporoso 
Via dei Mille 1
Tel. 0461/390030

Shangai 
C.so III Novembre 29
Tel. 0461/916318

Shuang Shuang 
C.so Buonarroti 56
Tel. 0461/231126

Spagoburgher Fast food
Via Bomporto 2
Tel. 0461/231712

Trattoria al Duomo 
P.zza Duomo 22
Tel. 0461/984286

Trattoria al mercato
P.zza Garzetti 15
Tel. 0461/987223

Tre Garofani 
Via Mazzini 33
Tel. 0461/237543

Università
Via G. Prati 4
Tel. 0461/236524

Vecchia Trento
Via S. Croce 88
Tel. 0461/235352

Vega self service
Via Pozzo 12
Tel. 0461/237677

Verushka
Via Grazioli 140
Tel. 0461/234158

Zinzorla
P.zza G. Cantore 15
Tel. 0461/421086

NEI DINTORNI

Quattro stagioni 
San Vito di Cognola 36 - 38050  
Cognola
Tel. 0461/987031

Acquablu 
Via Herrsching 7 - 38040  Ravina
Tel. 0461/917260

Ai Canopi
Via Ai Bolleri 12/6 - 38040 Martignano
Tel. 0461/823663

Ai Spini 
Loc. Spini 146 - 38014 Gardolo
Tel. 0461/990221

Al Cavaliere
P.zza Manci 14 - 38050 Povo
Tel. 0461/816125

Al Giardino
Strada della Valsugana 63 - S. Donà
Tel. 0461/232117

Al Parco
Via della Torre Franca 3 - 38060
Mattarello
Tel. 0461/944555

Al Parco
Via Mesiano 40 - 38050 Povo
Tel. 0461/239951

Al Villaggio 
Loc. S. Donà 31
Tel. 0461/232048
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Alla Baracca
Via Galassa 2 - 38050 Villazzano
Tel. 0461/920049

Alla Cascata
Via Ponte Alto 125
Tel. 0461/209178

Alla Grotta 
Loc. Grotta di Villazzano 71
Tel. 0461/920171

Alpino
Strada di Spineda 6 - 38070 Sopra-
monte
Tel. 0461/866115

Antica Stella
Via Catoni 106 - 38060 Mattarello
Tel. 0461/944714

Bosco incantato 
Loc. Montevaccino 1/D - 38050 Co-
gnola
Tel. 0461/960826

Canova 
Via Bassa 4 - 38014 Gardolo
Tel. 0461/992297

Capitol 
Via Soprasasso 32 - 38014 Gardolo
Tel. 0461/993232

China Town
Via Brennero 260/c 
Tel. 0461/823186

Club Acquaviva
Loc. Acquaviva 10 - 38060 Matta-
rello
Tel. 0461/945024

Cristina
Via delle Masere 33 - 38040 Ravina
Tel. 0461/923343

Da Bepi 
Via Ronchi 46 - 38060 Mattarello 
Tel. 0461/945377

Da Mimmo
Via Mazzonelli 20 - 38040 Ravina
Tel. 0461/923341

El Merendero
Via Todesca 2  - 38014 Gardolo
Tel. 0461/990459

Ferrazza 
Via delle Masere 33 - 38040 Ravina
Tel. 0461/923343

Gaia 
Via Maccani 128
Tel. 0461/428301

Gasoline 
Loc. Spini 123/4 - 38014 Gardolo
Tel. 0461/960739

Glenda
Via Trener 16
Tel. 0461/822160

Hotel Adige
Via Pomeranos 2 - 38060 Mattarello
Tel. 0461/944545

1923: Il Dopolavoro
Via delle Scuole 31 - 38014 Gardolo
Tel. 0461/990065

Interporto
Loc. Roncafort 72/2 - 38014 Gardolo
Tel. 0461/961145

La Cantina
Via Salè 8 - 38050 Povo
Tel. 0461/811709

La Pinta 
Via Nazionale 41 - 38060 Mattarello 
Tel. 0461/945310

La Roccia
Via Pianizza 4 - 38050 Villazzano
Tel. 0461/913143

La Terrazza 
Via Menguzzato 71
Tel. 0461/390060

Laste 
Via delle Laste 39
Tel. 0461/231570

Locale tipico Tavernaro
Loc. Tavernaro 2 - 38050 Cognola
Tel. 0461/209555

Locanda del Bel Sorriso
Strada delle Novaline 42 - 38060
Mattarello
Tel. 0461/942194

Luciana
Passaggio Disertori 11/13
Tel. 0461/421216

Magnete 
Passaggio Disertori 26
Tel. 0461/420196

Mc Donald's 
Loc. Stella 37
Tel. 0461/390416

Mediterraneo
Loc. Tavernaro 62 - 38050 Cognola
Tel. 0461/209503

Oasi
Via Bolzano 14 - 38014 Gardolo
Tel. 0461/992223

Orostube 
Via Sommarie 10 - 38050 Povo
Tel. 0461/816073

Paganella
Via Aeroporto 27/1 - 38014 Gardolo
Tel. 0461/9903555

Palloncino rosso 
Loc. Gaidoss 1 - 38070 Baselga del
Bondone
Tel. 0461/866193
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Rosalpina
Via Pianizza 27 - 38050 Villazzano
Tel. 0461/920131

Sara 
Via Maccani 203
Tel. 0461/820710

Self Pause 
Via Brennero 320
Tel. 0461/826744

Sirio
Via del Commercio 40
Tel. 0461/829248

Smorza 
Via dei Rimoni 26 - 38060 Romagnano
Tel. 0461/349130

Sport
Via Trener 16 
Tel. 0461/823222

Tartufo 
Via Chiocchetti 42
Tel. 0461/822233

Torrefranca
Via Pomeranos 46 - 38060 Mattarello
Tel. 0461/944511

Trattoria Furlani 
Via della Villa 28 - 38050 Villazzano
Tel. 0461/920160

Trittico 
P.zza del Tridente 19
Tel. 0461/822287

cos’altro c’è

TRENTO CITTÀ …

Palazzi aperti 
Visite guidate
www.cultura.tn.it

…NEI DINTORNI

MEZZOCORONA
31 maggio - 3 giugno
Mezzocorona Expo

Fiera Campionaria d'artigianato
e di intrattenimento.
www.mezzocoronaexpo.com

FRAVEGGIO DI VEZZANO
1- 3 giugno
Sagra dei portoni

Enogastronomia, mostre, spet-
tacoli e sport, nel cuore pittore-
sco d'un minuscolo borgo alle
falde della Paganella.
www.gsfraveggio.it

MOSTRE

GALLERIA CIVICA 
DI ARTE CONTEMPORANEA
24 marzo -10 giugno
Gillian Wearing. 

The Perfect Family

È un format televisivo che apre
gli studi di una TV locale alla
partecipazione del pubblico
trentino. Le famiglie trentine so-
no invitate a proporre la propria
candidatura e concorrere per il
titolo di “famiglia perfetta”.
www.workartonline.net

MUSEO TRIDENTINO 

DI SCIENZE NATURALI

7 aprile - 6 gennaio 2008
La scimmia nuda. 

Storia naturale dell'umanità

Una mostra per indagare secon-
do la prospettiva evolutiva i di-
versi aspetti biologici e cultura-
li dell'uomo a partire dagli ante-
cedenti animali. Postazioni inte-
rattive, ambientazioni immersi-
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ve, opere d'arte, oggetti rari e
preziosi riferite alle più diverse
epoche e culture umane identi-
ficano il posto dell'uomo nella
natura, in un intrigante dialogo
tra scienza, filosofia ed arte.
www.mtsn.tn.it

SALA DI RAPPRESENTANZA
DELLA REGIONE TRENTINO 
ALTO ADIGE
11 maggio - 3 giugno 2007
Artigianarte. 

Mostra Artigianato Artistico

Trentino

L'artigianato artistico, o meglio
le arti applicate, hanno da sem-
pre accompagnato l'evoluzione
del gusto del proprio tempo,
pur riservandosi il filtro di uno
sguardo incrociato fra tradizio-
ne ed innovazione. La Mostra,
programmata e curata dal Con-
sorzio Artigianato Artistico e di
Qualità Trentino, mette in luce
quanto nel territorio trentino
viene proposto attraverso sin-
tesi ideative e tecniche, capaci
di rivisitare ed innovare stili e
modalità esecutive che affon-
dano radici nel passato.

PALAZZO ROCCABRUNA
17 maggio - 3 giugno
Immagini del gusto

In Trentino le eccellenze enoga-
stronomiche sono tutt'uno con
la storia, i costumi, le lingue di
uomini che hanno sempre avuto
a cuore la difesa della propria
autonomia e della propria iden-
tità, Palazzo Roccabruna, nel
proporre la mostra fotografica
“Immagini del gusto”, non vuole
solo testimoniare la ricchezza e
la varietà dei prodotti di un ter-
ritorio, ma suggerire anche un
mondo di valori in cui i suoi abi-
tanti hanno creduto e continua-
no a credere.
www.palazzoroccabruna.it

MUSEO STORICO SAT 
Società degli Alpinisti Tridentini
19 maggio - 5 giugno
Luci ed ombre del legno

Esposizione di 15 sculture li-
gnee, opera dei tre artisti vinci-
tori del concorso “Simposio di
scultura”.
www.sat.tn.it/home/museo.htm

CASTELLO DEL BUONCONSIGLIO
1 giugno - 4 novembre
Ori dei Cavalieri delle Steppe.

Collezioni dai musei 

dell'Ucraina

Una raffinata mostra dedicata
agli straordinari tesori dei popo-
li delle steppe dell'Ucraina con
filo conduttore le simbologie
del potere e del prestigio che i
cavalieri nomadi delle steppe
ostentavano, vestendosi di gio-
ielli ed oggetti finemente realiz-
zati usando oro e altri materiali
preziosi. Un viaggio suggestivo
ed emozionante in una sepoltu-
ra a tumulo (kurgan) ricostruita
nel Castello simbolo della città.
www.buonconsiglio.it

SPORT 

Trento città, Monte Bondone 
e nei dintorni

2 giugno 
53° Trofeo Alcide De Gasperi

Gara ciclistica internazionale
per dilettanti Under 23.
www.federciclismo.it 

2 giugno
Meeting Internazionale 

Donna Sprint

Gara internazionale di atletica
leggera femminile. È l'unica ma-
nifestazione internazionale al
femminile.
www.fidal.it 

1 - 3 giugno 
3° Tourlaghi 

Corsa podistica internazionale a
tappe nella Valle dei Laghi.
www.gsfraveggio.it
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logo del festival e progetto grafico della comunicazione

Raffaella Ottaviani

programma_07.qxp  18-04-2007  17:24  Pagina 72


