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CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE

La Cassa di Risparmio di Firenze
e lieta di avere contribuito

alia realizzazione di questa fascicolo

ht
tp

s:
//

do
i.o

rg
/1

0.
10

17
/S

00
48

84
02

00
02

32
97

 P
ub

lis
he

d 
on

lin
e 

by
 C

am
br

id
ge

 U
ni

ve
rs

ity
 P

re
ss

https://doi.org/10.1017/S0048840200023297


RIVISTA ITALIANA DI SCIENZA POLITICA

La ccRivista Italiana di Scienza Politica» esce tre volte I'anno.

1994:

• Un fascicolo costa lire 26.000

• Abbonamento annuo:

- per I'ltalia, lire 60.000
- per I'estero, lire 110.000
- via aerea, lire 140.000
- sostenitore, lire 200.000

• I fascicoli arretrati costano lire 38.000

Per abbonarsi e per acquistare i singoli fascicoli rivolgersi alia:

Societa editrice il Mulino
Strada Maggiore, 37
40125 Bologna
tel. (051) 256011

Conto corrente postale: 15932403

Gli abbonamenti decorrono dal gennaio di ciascun anno. Chi si abbona durante
I'anno riceve i numeri arretrati.

I fascicoli non pervenuti all'abbonato devono essere reclamati esclusivamente
entro 30 giorni dal ricevimento del fascicolo successivo. Decorso tale termine, si
spediscono solo contro rimessa dell'importo.

Gli abbonamenti non disdetti entro il 31 dicembre si intendono rinnovati per I'an
no successivo.

Per cambio indirizzo allegare alia comunicazione la targhetta-indirizzo dell'ultimo
numero ricevuto.

Gli abbonati alia « Rivista Italiana di Scienza Polltica» godono dello sconto del
10% su tutti i volumi pubblicati dalla Socista edit rice iI Mulino, indirizzando I'ordi
ne direttamente all'editore e precisando la lora situazione di abbonato.

Periodico quadrimestrale-Spedizione in abbonamento postale, Pubbllcita inferiore
aI50%.

ht
tp

s:
//

do
i.o

rg
/1

0.
10

17
/S

00
48

84
02

00
02

32
97

 P
ub

lis
he

d 
on

lin
e 

by
 C

am
br

id
ge

 U
ni

ve
rs

ity
 P

re
ss

https://doi.org/10.1017/S0048840200023297


DIRETIORE

Giovanni Sartori

COMITATO SCIENTIFICO

Stefano Bartolini
Alessandro Bruschi
Franco Cazzola
Domenico Fisichella
Umberto Gori
Carlo Guarnieri
Alberto Marradi
Leonardo Morlino

COMITATO ESECUTIVO

Stefano Bartolini
Roberto D'Alimonte
Maurizio Ferrera

REDATIORE CAPO

Roberto Cartocci

RESPONSABILE RECENSIONI

Aldo Di Virgilio

CONDIRETIORE

Maurizio Cotta

Angelo Panebianco
Adriano Pappalardo
Stefano Passigli
Giacomo Sani
Giorgio Sola
Mario Stoppino
Giuliano Urbani

Carlo Guarnieri
Leonardo Morlino
Adriano Pappalardo

La rivista viene pubblicata con il contributo del CNR.
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di Giacomo Sani
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elettori verso il voto.

LA CAMPAGNA ELETTORALE

427 MEDIA, SONDAGGI E SPESE ELETTORALI:
LA NUOVA DISCIPLINA
di Carlo Fusaro
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Conclusioni.
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operata dai mass media a livello nazionale e a livello locale. - L'offer
ta televisiva. - Osservazioni conclusive.
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L' accesso dei «non politici», - Conclusioni,

IL VOTO

587 IL VOTO PROPORZIONALE:
IL NUOVO SPAZIO POLITICO ITALIANO
di Luca Ricolfi

Verso il 27 marzo. - La volata finale. - La nuova mappa del voto e la
«quarta» Italia, - n voto di marzo e I'enigma siciliano. - Laicizzazione
della politica e crisi del centralismo: una nuova frattura territoriale. 
La geometria dello spazio elettorale. - Sulla natura di Forza Italia. 
E ora?

631 LA COMPETIZIONE MAGGIORITARIA:
LE ORIGINI ELETTORALI DEL PARLAMENTO DIVISO
di Stefano Bartolini e Roberto D'Alimonte

I risultati. - La competitivita elettorale. - La frammentazione dell' of
ferta: il numero dei candidati. - La frammentazione della domanda:
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687 GLI EFFEITI DISTORSIVI DEL NUOVO SISTEMA ELETIORALE
di Alessandro Chiaramonte

La deviazione dalla proporzionalita e i suoi significati. - La dispro
porzionalita aggregata. - Winner takes all: la distorsione nei collegi
uninominali. - Compensazioni attuate e mancate: la ripartizione pro
porzionale dei seggi. - Considerazioni conclusive.

715 GLI ELETTI
di Luca Verzichelli

II mutamento della classe parlamentare: 1992-1994. - Nuovi politici e
nuovo sistema partitico: primi riscontri empirici. - Chi sopravvive e
chi subentra? I caratteri socio-politici della nuova classe parlamenta
re - Conclusioni (provvisorie): la nuova classe politica tra esigenze
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Per mancanza di spazio, l'indice dell'annata verra pubblicato sui n. 1 del 1995.
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