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N. 1/1996

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

N.2/1996

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

N.3/1996

Elezioni politiche 1996, a cura di Roberto D'Alimonte e Stefano Bartolini. - Programmi, media e
opinione pubblica, di Giacomo Sani e Paolo Segatti. - I candidati. Visioni politiche e carriere, di
Liborio Mattina eAlessandroTonarelli. - Le alleanze elettorali. ldentita partitiche e logiche coalizio-
nali, diAldo DiVirgilio. - Lapartecipazione elettorale: glieffetti della competizione maggioritaria, di
Daniele Caramani. - Indizi di un inverno precoce: il voto proporzionale traequilibrio econnnuita, di
Roberto Cartocci. - Come perdere una maggioranza. Lacompetizione nei collegi uninominali, di
Roberto D'Alimonte e Stefano Bartolini. - L'effetto mancato della riforma maggioritaria: il voto
strategico, diAlessandro Chiaramonte. - La c1asse politica della transizione, di Luca Verzichelli.

N. 1/1997

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

N.2/1997

Leautorita indipendenti in Italia come tema di ricerca, diMassimo Morisi. - Quale «democrazla
costituzionale»? La Corte Federale nella politica tedesca e il problema della costituzione
europea, di Gian Enrico Rusconi. - Lepolitiche della scuola in Europa. Un'analisi comparata,
di Sofia Ventura. - Quale secessione in Italia?, di M.Chiara Barlucchi. - Ordine e mutamento
nelle relazioni internazionali, di Alessandro Colombo.
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N.3/1997

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

N. 1/1998

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

N.2/1998

II modello svizzero: un futuro per l'Europa?, di Jean Blondel. - I sistemi elettorali misti. Una
c1assificazione, diAlessandro Chiaramonte. -I partiti conservatori in Europa. Un successo da
spiegare, di Francesco Raniolo. -Sindacato econsolidamento democratico, di Davide Grassi.
- Sui concetto di «imprenditore di policy», diMarco Giuliani. - Estrema destra e neopopulismo
in Europa, di Marco Tarchi.

N. 3/1998

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

N. 1/1999

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

N.2/1999

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

N.3/1999

Lo state sociale nell'era dell'austerita permanente, di Paul Pierson. - Opinione pubblica e
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politica estera: il caso della Bosnia, di Paolo Bellucci e Pierangelo Isernia. - Forza Italia a
livello locale: un marchio in franchising?, di Caterina Paolucci. - Idee e conoscenza nella
politiche europee: tecnocrazia 0 politicizzazione?, di Claudio M. Radaelli. - Gliitaliani e il voto
europeo: molte conferme, poche smentite, di Paolo Natale.
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Ilettori che desiderano informarsi sui libri e
sull'insieme delle attivita della Societa editrice
iI Mulino possono consultare il site Internet:
http://www.mulino.it

• Incollaborazione con Iediverse redazioni, ifMulino siappresta adoffrire

onlineservizi aggiuntivi collegati adalcune delle sue riviste. Sitrattadi

iniziative diverse, che vanno dalla presentazione di indici, al/'offerta di

materiali che approfondiscono eintegrano Ietematiche affrontate, aile

anticipazioni, ai linksu argomenti collegati.
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~ il Mulino

MICHAEL FREEDEN

IDEOLOGIE E TEORIA POLITICA
Collezione di Testi ediStudi, pp. 696, L. 80.000

Parte prima: L'analisi della morfologia delle ideologie. - Delimitare iI campo: iI
carattere distintivo dell'analisi delle ideologie. - Combinare: dai concetti aile

ideologie. - Applicare: i contesti disignificato delle ideologie. - Parte seconda: II
liberalismo. L'ideologia dominante. - I «grandi progetti» delliberalismo. - II nuovo
liberalismo: lamodernizzazione di un'ideologia. - La sfida del liberalismo filosofi-
co: laversione americana contemporanea. - Identita fraintese ealtre anomalie: i
falsi liberali. - Parte terza: L'adattabilita del conservatorismo. - Teorie dell'ideolo-

gia conservatrice. - La chimera del dualismo conservatore. - Avanti verso iI
passato: Is rinascita conservatrice. - Parte quarta: II socialismo e iI controllo della

trascendenza. - La coerenza della diversita socialista. - Socialismo, liberta e
scelta. - Parte quinta: II nazionalismo. - Ideologie dal nucleo sottile e ideologie

segmentate: lacartografia problematica del nazionalismo.

DIETER MERTENS

IL PENSIERO POLITICO MEDIEVALE
Universale Paperbacks, pp. 164, L. 18.000

Introduzione. -Medioevo», storia della salvezza epolitica. - Bisanzio. - Islam. -
«Medioevo» latino. - Stratificazioni, fonti e metodi del pensiero politico. - La
regalita prima della lotta per Ie investiture. - Responsabilita temporale della

Chiesa e idea papale del primato. - II potere temporale e il suo diritto. - Filosofia
e teoria politica. - Strutture del potere. - La secolarizzazione.
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SAGGI

Gerda Falkner, Rappresentanza degli interessi e politiche pubbliche
nell'Unione Europea

RICERCHE

Valeria Fargion, Timing e sviluppo dei servizi sociali in Europa

Donatella Campus, Le conoscenze politiche dell'elettore italiano:
una mappa cognitiva

RASSEGNA

Stefano Palombarini, Le analisi economiche del ciclo polit ico:
limiti e sviluppi possibili

FOCUS

Stefano Bartolini, Una storia universale del Governo

RECENSIONI E SCHEDE

Prezzo L. 38.000 ISBN 88-15-07562-3
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