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A V V E R T E N Z A
II presente Supplem ento al « B ollettino  d i in

form azione e docum entazione  » del M inistero per la 
C ostituente è redatto a cura della Com m issione Eco
nomica del M inistero stesso.

N ei num eri sinora usciti del « B ollettino  », il 
m ateriale pubblicato  si è dovuto  condensare nelle po
che pagine concesse, e ha subito  la costante esigenza  
di m antenere req u ilib r io  della d istribuzione dei nu
m erosi e vari argom enti, d i carattere storico, g iu ri
dico, economico e sociale.

Pertanto , la Com m issione Econom ica ha ritenuto  
utile  pubblicare il presente Supplem ento allo scopo 
d i rendere d i dom inio pubblico  nella traduzione ita
liana alcuni docum enti e testi d i legge stran ieri, d i 
notevole interesse ed attualità , che sono pervenu ti 
dall’Estero, e che non hanno potu to  trovare posto per 
ragioni d i spazio nei norm ali num eri del B ollettino. 
D i tali docum enti si sono già avute som m arie notizie  
in Italia, ma essi non hanno potu to  essere u tilizza ti 
dalla maggior parte degli studiosi per la mancanza dei 
testi originali.

La Com m issione non ha avuto la possib ilità  di 
operare una qualsiasi scelta o valutazione del m ate
riale estero a causa della scarsità d i esso. I testi pu b 
blicati sono pertanto quelli che —  superando le diffi
coltà ancora grandissim e d i collegam enti con la mag
gior parte delle N azioni straniere  —  è stato possibile  
raccogliere e tradurre.

La Com m issione ritiene com unque che la pu b 
blicazione d i alcuni d i questi docum enti in ed iti —  

com e i  testi delle riform e agrarie in Polonia, Ceco
slovacchia e Jugoslavia  —  r iprodo tti integralm ente ed 
aventi qu in di un valore com piu to , possa costitu ire  
m ateria d i inform azione e d i studio per tu tti coloro 
che si interessano a questi problem i.

J  A  so ttocom m issione  per l’in d u str ia  
ha ten u to  a guida, nello  s v o l

g im en to  degli in terrogatori, due sche
m i appositam en te  com p ila ti, re la tiv i, 
r isp e ttiv a m e n te , ad in terroga tori d i 
cara ttere  generale e specifico.

P er l’in teresse  che en tra m b i gli 
schem i presen tano  —  anche in  ra p 
porto  ai questionari d iram a ti a s ta m 
pa, e p u b b lica ti su l « B o lle ttino  » del 
M inistero  (n. 5/1946) — li r ip ro d u 
ciam o qui d i seguito .

I.

Questionario relativo agli in
terrogatori di carattere ge
nerale.
—  N elle  condizioni in  cu i il no 

stro  P aese  esce d a l conflitto , e q u a 
lo ra  non  siano  opposti v inco li so
stan z ia li allo sv iluppo  d e lla  sua  a t
tiv ità , r i te n e te  possib ile  r ico s tru ire  
la n o stra  a ttre z z a tu ra  in d u s tria le  
p o rtan d o la  al livello  che  aveva  p r i 
m a de lla  guerra?

—  Q uali m odifiche n e lla  s t ru t tu 
ra  e neg li ind irizz i del nostro  s is te 
m a in d u s tria le  r i te n e te  ev e n tu a l
m en te  che dov rebbero  essere  ap p o r
ta te , e p e r  q u a li rag ion i?

— Q uali cause ri te n e te  che a b 
b iano  e v en tu a lm en te  ostaco lato  u n a  
m aggiore industria lizzazione  del n o 
stro  P aese , o com unque u n  ind irizzo  
verso  u n  reg im e d i p iù  a lta  p ro d u t
tiv ità  e d i p iù  a lt i sa lari?

— In  p a rtico la re , qua le  in fluenza 
rite n e te  ab b ia  av u to  la  p ressione  
delle fo rze del lavoro?

* — R iten e te  che le cause sop ra  in 
d ica te  possano anco ra  ostaco lare  u n a  
m aggiore  industria lizzaz ione  del n o 
stro  Paese?

—  R iten e te  d u n q u e  possib ile  u n a  
m aggiore industria lizzazione?

—  L a  r ite n e te  anche conven ien te?  
P e r  q ua li rag ion i?

— V erso qua le  se tto re  r i te n e te  che 
ci si possa in d irizza re  p iù  p ro ficua
m ente?

— R iten e te  che u n a  m aggiore  
industria lizzazione  p o treb b e  essere  
concep ita  ed  a ttu a ta  in d ip en d en te 
m en te  da u n  co rrisponden te  sv ilu p 
po de ll’ag rico ltu ra  verso  u n a  p ro d u 
zione d i q u a lità  e verso  u n  processo 
d i industria lizzazione?

—  R iten e te  che la  n o s tra  ag rico l
tu r a  possa essere  ind irizza ta  verso  i 
fini suddetti?  E ’ possib ile  p rec isa re  
in  qua le  m isu ra?

— In  q u a l m odo (e se possib ile  
in  q u a le  m isu ra ) r ite n e te  che l ’in d u 
s tr ia  possa co n tr ib u ire  a i su d d e tti in 
d irizzi d e ll’ag rico ltu ra?

—  Q uali v an tag g i r i te n e te  che pos
sa t r a r r e  l ’in d u s tr ia  dag li ind irizzi 
d i cui sopra?

—  R iten e te  che  u n  processo  d ì 
trasfo rm azio n e  v erso  p ro d u z io n i p iù  
qu a lifica te  e d i industria lizzazione
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tare  la ripresa , r io rgan izza le  e 
tra sfo rm are  la produzione d e l se t
tore industria le:Due questionari 

sui problemi dell'industria
de ll’ag rico ltu ra , ra z io n a lm en te  in se
r i to  in  u n  p ro g ram m a di in d u s tr ia 
lizzazione del nostro  P aese, possa a l
leggerire  n o tevo lm en te  la  p ressione  
delle  no stre  fo rze d i lavoro?

—  R iten e te  possib ile  o rgan izzare  
u n  ta le  p ro g ram m a in  m odo che la  
n a tu ra  e la  dislocazione deg li im 
p ia n ti in d u s tr ia li v enga  s tu d ia ta  non  
solo in  funzione  delle tra sfo rm az io n i 
agricole, m a  anche n e ll’in ten to  di 
d a re  sollievo a quelle  zone che  r i 
sen tireb b e ro  di p iù , a lm eno  in  un  
p rim o  tem po, le conseguenze delle  
tra sfo rm az io n i ag rico lo -in d u stria li?

—  E n tro  q u a li lim iti r i te n e te  che  
le m asse d i m ano d ’o p era  no n  q u a li
ficata possano tro v a re  occupazione 
in ta l i  p rogram m i? E n tro  q u a li l i 
m iti r i te n e te  che queste  m asse d i 
m ano  d ’opera  possano  essere  g ra 
du a lm en te  ind irizza te  verso  una  
m aggiore qualificazione?

— R iten e te  che, specie  n e lla  fase 
d i a ttuaz ione  di u n  ta le  p ro g ram m a , 
u n  p ian o  naziona le  d i lav o ri p u b b li
ci, in teso  a  p ro m u o v ere  o rg an ica- 
m en te  opere  u ti li ad  u n  sano  sv i
luppo  deH’in d u s tria  e de ll’ag rico ltu 
ra , po treb b e  essere  u n  mezzo effi
cace p e r  d a re  occupazione a lle .m a s 
se m eno qua lifica te , ass icu rando  n e l
lo  stesso tem po  lavoro  a lle  no stre  
in d u s trie  e occupazione a lle  m ae 
stran ze  in d u stria li?

—  R iten e te  che il lib e ro  giuoco 
delle fo rze  econom iche, con tem p e
ra to  d a lla  no rm ale  a tt iv ità  d i g o v er
no, sia a tto  ad  a ss icu ra re  u n  re c i
proco ed  eq u ilib ra to  svo lg im ento  d e l
la r ip re sa , ed e v en tu a lm en te  di p ian i 
d i sv iluppo  deH’in d u s tr ia  e della  
ag rico ltu ra , anche in  quei casi in  cui, 
n e ll’in te resse  gen e ra le  de ll’econom ia 
del Pae$e ed in  v is ta  di p iù  so s ta n 
z ia li benefìci fu tu r i,  possa essere  n e 
cessario  sacrifica re , en tro  c e rti lim i
ti, u n  m agg io re  sacrifìcio  im m e
diato , d e ll’u n a  o de ll’a lt ra  delle due  
a ttiv ità ?

—  C onsidera te  le p ro fonde  r ip e r 
cussioni su lla  capac ità  e re g o la rità  
di a sso rb im en to  dei p ro d o tti, d e te r 
m in a te  d a i m u ta m e n ti n e lla  d is tr i
buzione della  ricchezza o p e ra ti d a l
la  g u e rra  e d a l g rav e  im p o v erim en 
to  d i la rg h i s tra ti  d e lla  popolazione 
lav o ra tr ic e  ( in te lle ttu a le  e m a n u a 
le ) , r i te n e te  u tile , possib ile, fav o rire  
u n a  p iù  u n ifo rm e  d is trib u z io n e  d e l
la  c ap ac ità  d i acquisto? E v e n tu a l
m en te , in  q u a le  m odo?

—  Q uali a p p o rti d a ll’estero  ed  in 
q u a li fo rm e rite n e te :

a) in d isp en sab ili p e r  consen tirc i 
la  r ip re sa  d e ll’a tt iv ità  p ro d u ttiv a ;

b) a t t i  a co nsen tire  u n a  p iù  r a 
p id a  rip resa?

c) a t t i  a co nsen tire  u n a  m agg io 
re industria lizzaz ione?

—  Q uali ind irizz i de lla  n o s tra  a t 
tiv ità  p ro d u ttiv a  r i te n e te  p o treb b ero  
essere  p iù  a d a tt i  a consen tirc i u n  
profìcuo incon tro  con le  necessità  e 
gli ind irizz i di a l t r i  paesi, in m odo 
da fac ilita rc i in tese  che ci a ss icu ri
no  m a te rie  p rim e , com m esse d i la 
voro  o cap ita li?

—  R iten e te  che  il cap ita le  estero  
possa essere  in te ressa to  a sv ilu p p a 
re  c e rti a sp e tti de lla  n o s tra  econo
m ia? E v en tu a lm en te  quali?  Con q u a 
li m ezzi ed  in  q u a li form e?

II.

Questionario relativo agli in
terrogatori di carattere spe
cifico.

a)
S itu a zio n e  an teguerra  n e l ram o d’in 

dustria  di partico lare com petenza  
de ll’in terroga to  con speciale r i
guardo ai seguen ti a spetti:

A pprovv ig ionam en to  delle m a te rie  
p rim e;

fo n ti d ’energ ia ; 
m an o  d ’opera  occupata; 
ca ra tte r is tich e , q u a li tà  e v a lo re  

de lla  p roduzione;
grado  d i efficienza e v e tu s tà  degli 

im p ia n ti in  re laz ione  alle  in d u s trie  
s im ila ri n e i paesi in d u s tria lm en te  
p iù  p ro g red iti;

poss ib ilità  d i espansione  della  p ro 
duzione e nuov i ind irizz i p ro d u ttiv i;

m e rca ti d i sbocco n az io n a li ed 
esteri;

concorrenza  e s te ra  su l m erca to  n a 
zionale e su i m e rca ti este ri;

ev e n tu a li m isu re  p ro te ttiv e  e si
sten ti.

con p a rtico la re  rig u a rd o  ag li a sp e t
t i  so p ra  ind ica ti, a i d a n n i d i g u erra , 
alle  p e rd ite  e  a l riacq u isto  d i m e r
ca ti, in  m odo da  av e re  u n  q u ad ro  di 
raffro n to  delle  incidenze d e lla  g u e r
r a  e de lla  s ituazione  a ttu a le  risp e tto  
a ll’an teg u e rra .

b)
C apacità  e p ro sp e ttive  d i rip resa ; 

conseguen ti p ro b lem i della  n eo n -  
versione , o com unque  della  ripresa  
della  produzione:
a) la  fase  d i te m p o ran ea  a d a tta 

m en to  a l fine di co n tin u a re  o" r ip re n 
d ere  im m ed ia tam en te  la  p roduzione:

b) in  v is ta  d i u n  nuovo  organico  
asse tto  p ro d u ttiv o .

c)
Eventuali possibili piani per facili

in tesa  a rag g iu n g ere  u n  asse tto  p iù  
organico, o com unque p iù  ad a tto  alle  
con tingenze a ttu a li e  p rev ed ib ili n e l 
fu tu ro , o ad  accrescere  ev en tu a lm en 
te  la  p roduzione  con p a rtic o la re  r i 
guardo  ad  u n  ev en tu a le  o rien tam en 
to de lla  n o s tra  p o litica  doganale  
verso u n  reg im e p iù  o m eno ap erto  
di libero  scam bio; tra sfo rm az io n e  e 
sv ilupp i necessari; loro  costi; p ro b le 
m i deH’am m o rtam en to  deg li im p ian 
ti  e de l finanziam en to  delle  tr a s fo r 
m azion i necessarie .

d )
P ossib ili p rev is io n i su lla  m ano d ’ope

ra che sarà possib ile  im p iegare  e
su l live llo  d e i salari.

N el quad ro  della  situazione  p a r t i
colare del p ro p rio  se tto re  in d u s tr ia 
le e de lla  s ituaz ione  g en e ra le  del 
Paese.

—  Q uali e rano  le  c a ra tte r is t ic h e  
del nostro  com plesso  p ro d u ttiv o  in 
d u stria le  p rim a  della  g u e rra , q u a le  
il g rad o  di efficienza risp e tto  ai p a e 
si in d u s tria lm en te  p iù  p rog red iti.

—  Q uali, e verso  q u a li ind irizzi, 
le possib ilità  d i u lte r io r i sv iluppi 
de lla  p roduzione  ind u s tria le .

—  Se il com plesso p o tev a  r i te n e rs i 
a rm o n icam en te  sv iluppa to  in  tu t te  le  
sue artico lazion i.

—  Q uali ra m i e v en tu a lm en te  a - 
v reb b e ro  po tu to  essere  p iù  o rg an ica- 
m en te  sv iluppa ti, q u a li risu ltav an o  
conven ien ti.

—  Com e s i p ro sp e tta  a ttu a lm e n te  
la  situazione  in  ra p p o r to  a ll’esam e 
di cu i sopra.

—  Q uali crisi, qu a li p e rd ite  e in  
q u a li ra m i si r i tie n e  p o trà  causare  
la  fase  d i assestam en to  e di p assag 
gio a lle  nuove condizioni de ll’econo- 
m ia  d i pace.

—  In  q u a le  m isu ra , e n tro  q u a li l i
m iti e con qu a li fo rm e si r i tie n e  che 
il cap ita le  s tra n ie ro  p o trà  g iovare  
a lla  n o s tra  r ip resa .

—  Q uali p ro v v ed im en ti di c a r a t
te re  gen e ra le  si r i tie n e  po treb b ero  
fac ilita re  u n a  rip re sa  della  p ro d u 
zione e d  u n  processo di r ico s tru z io 
n e  p iù  organico  ed effic ien te; verso  
q ua li ind irizz i dov rebbe  essere  svo l
ta  la  po litica  econom ica del nostro  
P aese  allo  scopo d i consegu ire  i fini 
sop ra  ind ica ti.

—  Q uali ind irizz i e is tituz ion i d i 
po litica  econom ica e sociale sono r i 
te n u ti p iù  efficaci p e r rea lizza re  la  
più efficiente cooperazione f ra  le fo r
ze del cap ita le  e del lavoro .

—  iSe, in  qua le  m isu ra  e in  q u a le  
form a, si r ite n g a  u tile , al fine di u n a  
m aggiore ed efficace valorizzazione 
delle n o s tre  riso rse  e d i u n a  m ag 
giore efficienza del nostro  sforzo r i -  
co stru ttivo , im postaz ione  d i p ian i di 
produzione e il conseguente coord i
nam en to  delle  a tt iv ità  p ro d u ttiv e  (o 
di a lcune  di esse) a i fini d e ll’a t tu a -  
zione d i taH pian i.



NAZIONALIZZAZIONE 
E SOCIALIZZAZIONE

Oggi l’attenzione del pubblico è attirata in modo 
preminente dai problemi riguardanti le riforme strut
turali dell’economia, e in particolare da quelli connessi 
con le nazionalizzazioni e socializzazioni. Si ripete, su 
più vasta scala e con maggiore consapevolezza, quanto 
avvenne nel passato dopoguerra.

Il ventennio fra le due guerre è stato caratterizzato 
da un sempre più esteso intervento dei pubblici poteri 
nei diversi settori economici (agricoltura, commercio, 
industria, credito, assicurazioni, trasporti), sia per la 
disciplina della produzione e della distribuzione dei 
beni, sia per il controllo degli investimenti finanziari. 
Spesso però di tali interventi, dettati da situazioni con
tingenti, si giovarono non già le collettività, ma pochi 
gruppi privilegiati.

E’ naturale quindi che sia ben radicato in ognuno, 
qualunque sia la corrente politica cui aderisce, il con
vincimento, che le riforme che sarà necessario attuare 
nel campo economico dovranno essere impostate orga
nicamente in modo che esse non diventino una cin
tura protettiva per interessi particolaristici.

Non è possibile stabilire un parallelo molto preciso 
fra le tendenze che si manifestano oggi in vari paesi; 
ma non c’è dubbio che si possano individuare, pur fra 
le diversità derivanti dalle differenti e spesso opposte 
condizioni ambientali, caratteristiche comuni.

E’ naturale che una materia come questa, alla cui 
travagliata elaborazione hanno contribuito ideologie e 
programmi diversi, sfugga a catalogazioni e definizioni 
che rispondano unicamente ad esigenze di carattere 
sistematico.

Ai termini socializzazione, nazionalizzazione, sta
tizzazione, municipalizzazione, si attribuiscono, in Ita
lia e all’estero, significati diversi.

In U 3i  senso molto ampio vengono considerate so
cia lizza zion i tutte le realizzazioni delle asp ira zio n i 
del socialism o. In tal caso il termine abbraccia anche 
le nazionalizzazioni, le statizzazioni, e tutte quelle 
forme attraverso le quali si realizza la partecipazione 
dei lavoratori alla vita economica delle aziende con 
funzioni direttive (azionariato operaio, partecipazione 
degli operai agli utili, commissioni interne, consigli di 
gestione). Usa il termine socializzazione con  ̂ questo 
ampio significato sopratutto chi vuole porre l’accento 
sul fatto che le aspirazioni delle classi lavoratrici si 
possono realizzare non già mediante singoli, slegati 

rovvedimenti di statizzazione o nazionalizzazione di 
talune aziende, ma con l’attuazione di ampie riforme 
atte a trasformare la struttura della società, le cui basi 
sono ancora essenzialmente capitalistiche.

Attribuendo al termine un significato più ristretto, 
vengono qualificate socializzazioni tutti quei casi in 
cui la proprietà di una azienda passa allo Stato, ma la 
gestione ha luogo mediante speciali organismi (cen
trali o periferici) la cui composizione può essere varia. 
Essi possono comprendere: a) rappresentanti dei lavo
ratori dell’azienda; b) rappresentanti delle organizza
zioni di categoria cui appartieni l’azienda; c) rappre
sentanti dello Stato e dei lavoratori; d) rappresentanti 
dello Stato, dei consumatori e dei lavoratori. Quest’ul
timo caso non va confuso con la cosidetta sindacaliz-  
~ azione che si ha quando gestione e proprietà di una 
azienda si trasferiscono dai privati a un gruppo di 
avoratori.

Il termine nazionalizzazione viene usato per indi
care cose diverse. Non è possibile qui esaminare i vari 
ignifìcati che gli vengono attribuiti.

Spesso si qualificano col termine nazionalizzazioni 
e statizzazioni che si hanno quando la proprietà pri- 
ata di un’azienda (agricola, industriale, bancaria, ecc.) 

dene sostituita da quella di un ente pubblico, e la ge- 
tione ha luogo nell’interesse della collettività. Tale

gestione può attuarsi in due modi: dallo Stato, tramite 
organi burocratici, o da enti autonomi che rispondano 
allo Stato della gestione. In Italia si hanno gli arse
nali, alcune fabbriche d’armi ecc. per la prima forma; 
le ferrovie ed il Monopolio Tabacchi per la seconda. 
Le m u n icip a lizza zio n i sono affini alle statizzazioni. La 
gestione e la proprietà delle aziende vengono sostituite 
da quelle di un ente pubblico territoriale (regione, pro
vincia, comune). #

Accenniamo qui ad alcune discussioni che si fanno 
a proposito di socializzazione e nazionalizzazione.

Ammesso che per certi settori produttivi sia neces
sario il passaggio della proprietà e della gestione delle 
aziende dalle mani dei privati a quelle della colletti
vità, si discute se sia più opportuno, per l’interesse col
lettivo ed ai fini di un maggiore rendimento dell’im
presa la forma della socializzazione indicata sopra (a) 
o quella della nazionalizzazione (statizzazione).

Secondo i fautori della socializzazione, la creazione 
di consigli di amministrazione con la rappresentanza 
dei soli lavoratori dell’azienda avrebbe, sulle statizza
zioni, diversi vantaggi, quali ad esempio quello di ren
dere sempre più partecipi i lavoratori alla vita del
l’impresa, quello di impedire l’attuazione di un regime 
centralizzato dominato da una burocrazia poco agile 
incapace di dare alla gestione dell’impresa una diret
tiva ben precisa anche a causa della instabilità di di
rettive derivante dall’avvicendarsi di diversi partiti 
al potere.

I fautori della nazionalizzazione mettono in rilievo 
tra l’altro che chi è interessato nell’azienda non è in 
grado di valutare obiettivamente le decisioni, le cui con
seguenze si riversano poi su se stesse o sulla propria 
categoria. La statizzazione, attuandosi nell’interesse del
la collettività, e non già in quello di una ristretta ca
tegoria di persone, eviterebbe la formazione di classi 
privilegiate di lavoratori. Quanto poi ai pericoli della 
burocrazia, si afferma che essa in sè non è nè un bene 
nè un male. In questi ultimi tempi si sono burocratiz
zati anche i grandi organismi economici privati. E’ tut
ta questione di uomini.

Vogliamo notare qui che le recenti esperienze in 
Francia e in Inghilterra dimostrano come nell’attua
zione dei programmi di nazionalizzazione si creano 
forme di gestione in prevalenza che rientrano nei casi 
di sociab'zzazioni indicate sopra dai punti a) a c).

II termine nazionalizzazione  (sopratutto in Inghil
terra e m Francia) viene usato in un senso molto più 
ampio, fino a comprendervi le socializzazioni nel senso 
stretto.

Solitamente viene considerata pure nazionalizza
zione il cosidetto azionario d i Stato che ha avuto, in 
questi ultimi anni, un notevole sviluppo in Italia e 
all’estero si ha quando lo Stato possiede una parteci
pazione azionaria in una società il cui consiglio di 
amministrazione continua ad essere nominato dall’as
semblea dei soci. Il controllo dello Stato nella società 
è in rapporto alla entità della partecipazione azionaria.

Ciò premesso si osserva che di socializzazioni, in
tese nel senso ampio sopra indicato, può parlarsi solo 
per quanto riguarda l’unico paese del mondo in cui si 
sia realizzato il socialismo, cioè l’U.R.S.S., dove coesi
stono le varie forme di statizzazione, di socializzazione 
intesa in senso ristretto, di partecipazioni dei lavora
tori alla vita delle imprese, ecc.

Negli altri paesi coesistono, in proporzioni più o 
meno ampie, le varie forme cui si è accennato sopra. 
In molti Stati d’Europa si nota oggi la tendenza verso 
la realizzazione di forme sempre più ampie di so
cializzazione.

In Inghilterra il governo laburista ha iniziato l’at
tuazione del suo vasto programma di nazionalizzazione.

La Francia ha iniziato subito dopo la liberazione 
vaste riforme.

Non è possibile dare oggi un giudizio definitivo sui 
programmi adottati in questi due paesi. Va posto in 
rilievo che tanto in Francia quanto in Inghilterra non 
si è propensi verso la gestione statale diretta (sta
tizzazione).
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Si nota altresì la tendenza alla nazionalizzazione di 
interi settori produttivi (miniere di carbone, banche, 
gas, elettricità ecc.) invece che di singole aziende.

In Inghilterra ad esempio per l’industria del car
bone, i l  Coal Bill prevede la istituzione del « National 
Coal Board », ente autonomo composto di un presi
denti e di membri nominati dal Ministro del Com
bustibile e dell’Energie scelti fra persone di alta capa
cità e competenza in tutti i settori dell’industria, del 
commercio e del lavoro.

Anche in Francia l’ordinanza del 12  dicembre 1 9 4 4  

riguardante la nazionalizzazione delle miniere del Nord 
e del Passo di Calais prevede la costituzione di un 
ente di carattere industriale-commerciale dotato di per
sonalità giuridica, retto da un presidente direttore ge
nerale nominato dal Governo, assistito da direttori 
generali aggiunti e da un comitato consultivo composto 
di rappresentanti del personale (funzionari, tecnici, im
piegati, operai), dei consumatori, delle società già 
titolari delle miniere, del Governo.

L a  l e g g e  d e l  2 d i c e m b r e  1 9 4 5  s u l l a  n a z i o n a l i z z a z i o n e  

d e l l e  b a n c h e  è  l a  p r i m a  d e l l e  l e g g i  n a z i o n a l i z z a t r i c i  v o 

t a t e  d a i l a  c o s t i t u e n t e  f r a n c e s e .  E s s a  p r e v e d e  c h e ,  a  p a r 

t i r e  d a l  1 °  g e n n a i o  1 9 4 6 ,  l e  b a n c h e  n a z i o n a l i z z a t e  s i a n o  

g e s t i t e  d a  c o n s i g l i  d i  a m m i n i s t r a z i o n e  c o m p r e n d e n t i :

4  a m m i n i s t r a t o r i  n o m i n a t i  d a l  M i n i s t r o  d e l l ’ E c o n o m i a  

n a z i o n a l e  f r a  p e r s o n e  c h e  e s e r c i t i n o  p r o f e s s i o n i  i n d u 

s t r i a l i ,  c o m m e r c i a l i  e d  a g r i c o l e ,  4  a m m i n i s t r a t o r i  d e s i 

g n a t i  d a l l e  a s s o c i a z i o n i  s i n d a c a l i  p i ù  r a p p r e s e n t a t i v e  

( d u e  d i  e s s i  d e b b o n o  a p p a r t e n e r e  a l l a  c a t e g o r i a  d e i  

f u n z i o n a r i  e d  i m p i e g a t i  d e l l e  b a n c h e  n a z i o n a l i z z a t e ) ;

2 amministratori nominati dal Ministero delle Finanze 
per rappresentare la Banca di Francia e altre istitu
zioni del credito; 2 amministratori scelti dal Ministro 
delle Finanze fra persone di vasta esperienza bancaria.

E ’ p r e v i s t a  p u r e  l a  c o s t i t u z i o n e  d i  u n  C o n s i g l i o  N a 

z i o n a l e  d e l  C r e d i t o ,  c o m p r e n d e n t e  o l t r e  a l  p r e s i d e n t e  

e  i l  v i c e  p r e s i d e n t e ,  3 8  m e m b r i  d e i  q u a l i  7  p r o p o s t i  

d a l l e  g r a n d i  o r g a n i z z a z i o n i  o p e r a i e .

P e r  i l  g a s  e  l ’ e l e t t r i c i t à ,  i l  p r o g e t t o  g o v e r n a t i v o  p r e 

s e n t a t o  a .1 l ’ a s s e m b l e a  c o s t i t u e n t e  p r e v e d e  l a  c o s t i t u z i o n e  

d i  u n  e n t e :  «  E l e t t r i c i t é  e t  G a s  d e  F r a n c e » ,  a m m i n i 

s t r a t o  d a  u n  c o n s i g l i o  d i  a m m i n i s t r a z i o n e  d i  1 8  m e m 

b r i  ( s e i  r a p p r e s e n t a n t i  d e l l o  S t a t o ,  6 d e l  p e r s o n a l e ,  6 d e i  

c o n s u m a t o r i ) .

In Italia si sente la necessità di un riordinamento 
organico degli interventi dei pubblici poteri.

L’opinione pubblica, i partiti politici, gli studiosi 
sono variamente orientati. Si possono individuare due 
fondamentali correnti.

Vi sono coloro che in Italia sostengono sarebbe op
portuno procedere ad una smobilitazione dell’intervento 
dei pubblici poteri al fine di riprivatizzare buona 
parte delle imprese oggi in mano dello Stato. Le na
zionalizzazioni e socializzazioni dovrebbero essere li
mitate al minimo indispensabile e comunque quelle 
esistenti ridotte in gran parte.

Coloro che sostengono la necessità di altri program
mi di nazionalizzazione e socializzazione insistono su l, 
fatto che in Italia è necessario attuare piani organici 
di riforme. Al fine di evitare gli inconvenienti che 
derivano alla collettività dalla esistenza di monopoli e 
di grandi complessi economici produttivi che possono 
esercitare una influenza nefasta sul governo e sulla 
vita pubblica.

La deficienza deH’iniziativa privata in alcuni set
tori, e la impossibilità che la medesima possa raggiun
gere una migliore organizzazione tecnica in altri, sono 
ragioni che vengono portate in appoggio alla tesi 
delle nazionalizzazioni. Si aggiunge altresì che l’in
tervento dello Stato con le forme ibride con cui si è 
attuato nel passato ventennio non ha potuto realizzare 
che parzialmente programmi di riforma.

Non è compito nostro giudicare quale delle due ten
denze, o eventualmente quale delle intermedie possi
bili, sia la più fondata.

Sarà compito della Costituente e del Governo ema
nazione della medesima, decidere secondo gli interessi 
generali del paese.

L ’ attività della 
Commissione Economica

Il « Bollettino  » del M inistero per la Costituen
te ha pubblicato particolareggiate notizie sull’a tti-  
v ità  della Commissione Economica.

A  pochi giorni di distanza dalla convocazione 
dell’Assem blea Costituente, riteniam o utile accen
nare brevem ente alVattività finora svolta  dalla 
Commissione, che è giunta ormai alla conclusione 
dei propri lavori.

Costituita nel novem bre dello scorso anno, la 
Commissione Economica ha svolto prevalen tem en
te funzioni di inchiesta. Composta da alcune die
cine fra studiosi esperti e funzionari di Enti pub
blici e priva ti, e presieduta da prof. Giovanni D e
maria, rettore dell’Università Bocconi di Milano, 
essa ha avuto per scopo la redazione di un ampio 
rapporto su ll’attu ale situazione econom ica e su lle  
correnti di opinione circa g li indirizzi e le  prospet
tiv e  d e ll’econom ia nazionale.

A  tal fine la Commissione ha: 1 ) elaborato 
58 questionari che sono sta ti diram ati in parecchie 
m igliaia di copie a p riva ti ed Enti; 2) commissio
nato un centinaio di monografie su argom enti di 
carattere particolare ad esperti qualificati; 3) ese
guito circa 300 interrogatori di personalità note 
per esperienza e dottrina, nel campo dell’industria, 
dell3agricoltura, della finanza, del mondo banca
rio, della borsa e dell’assicurazione. Per compiere 
i colloqui, la Commissione —  suddivisa in cinque 
sottocommissioni: finanza, agricoltura, credito e 
assicurazione, m oneta e commercio estero, indu
stria  —  ha inviato i propri esperti nelle principali 
città  del nord, del centro e del sud, in modo da 
avere un panorama completo delle esigenze e delle 
prospettive  locali.

L ’ampio e prezioso m ateriale in tal modo rac
colto, è ora in corso di elaborazione. Le singole 
sottocom m issioni stanno collegialm ente redigendo  
le relazioni parziali, che verranno pubblicate in 
volum i separati entro il mese di giugno. A lle rela
zioni verranno allegati volum i di appendice, con
tenenti i verbali scenografici degli interrogatori, 
le risposte ai questionari più im portanti e signi
fica tive  fra le m igliaia pervenute, e alcune m ono
grafie particolarm ente notevoli.

Le relazioni, corredate dalla documentazione 
raccolta, saranno al più presto sottoposte all’esa
m e dell’Assem blea Costituente e delle sue com 
missioni, che avranno così una base concreta di 
informazione per lo studio della valutazione dei 
principali problem i economici del Paese.

La Commissione Economica spera altresì che 
i suoi lavori, oltre ad essere u tilizza ti per l’a t
tiv ità  e per le deliberazioni dell’Assem blea Costi
tuente, possano fornire m ateria di studio e di pro
ficua discussione agli am bienti in teressati, in tu tti 
i  settori della v ita  economica nazionale.



Documenti sui 
Consigli di gestione

A l l e  d i s c u s s i o n i  c h e  s i  v e n g o n o  s v o l g e n d o ,  e  c h e  
s i  s v o lg e r a n n o  in  s e g u i to ,  s u l la  s t r u t t u r a ,  s u l l e  a t t r i 
b u z i o n i  e  s u l l e  f u n z i o n i  d e i  c o n s ig l i  d i  g e s t i o n e ,  c r e 
d i a m o  o p p o r t u n o  p o r t a r e  i l  c o n t r i b u t o  d i  q u a lc h e  
d o c u m e n t o  ( a lm e n o  d i  c iò  c h e  s in  o r a  s i  è  r e a l i z 
z a l o  n i  I t a l i a ) .  A  t a l  f in e ,  p u b b l i c h i a m o  i t e s t i  d i  
a lc u n i  a c c o r d i  s t i p u l a t i  f r a  i  r a p p r e s e n t a n t i  d e l l e  
m a e s t r a n z e  e  d e g l i  i n d u s t r i a l i  s u l  c o n t r o l l o  e  la  p a r 
t e c i p a z i o n e  d e i  l a v o r a t o r i  a l l a  g e s t i o n e  d e l l e  a z i e n d e .  
T a l i  a c c o r d i ,  c h e  p o s s o n o  c o n s i d e r a r s i  ’’ t i p i c i ”, s o n o  
s t a l i  s c e l t i  in  q u a n to  r i g u a r d a n t i  g r a n d i  im p r e s e .

Il testo dell'accordo F.I.A.T.
I.

I l  C o n s ig l io  o  C o m i t a t o  c o n s u l t i v o  h a  l a  r a p p r e s e n 

t a n z a  d e g l i  e l e m e n t i  d e l  l a v o r o  ( o p e r a i ,  i m p i e g a t i ,  c a p i )  

a  l a t o  d e l l e  d i r e z i o n i  d i  s t a b i l i m e n t i  o  a z i e n d a l i ,  c o n  i  

c o m p i t i  a d  e s s o  a s s e g n a t i .

L a  n o m i n a  d e i  s u o i  c o m p o n e n t i  s p e t t a  q u i n d i  a l l e  

t r e  c a t e g o r i e  d e l  l a v o r o  ( o p e r a i ,  i m p i e g a t i ,  c a p i ) .

C o m p i t i  d e l  C o n s ig l io .  —  E s s e r e  c o n v o c a t o  p e r i o d i 

c a m e n t e  e d  o b b l i g a t o r i a m e n t e  d a l l e  D i r e z i o n i  p e r  c o n 

s u l t a r s i  s u l l e  s e g u e n t i  m a t e r i e :

—  m i g l i o r a m e n t o  d e l l e  c o n d i z i o n i  d i  v i t a  d e i  l a v o 
r a t o r i  ( e n t r o  e  f u o r i  f a b b r i c a ) ;

—  m i g l i o r a m e n t o  d e l l a  p r o d u z i o n e  e  d e i  m e z z i  p r o 
d u t t i v i  va c c r e s c i m e n t o  d e l l a  e f f i c i e n z a  p r o d u t t i v a ) ;

—  r i s p a r m i o  s u g l i  s f o r z i  o p e r a i  e  s u i  v a r i  f a t t o r i  
d e l  p o s t o  d i  p r o d u z i o n e ;

—  i n c i e m e n t o  d e i  m e z z i  p r o d u t t i v i ,  i n c r e m e n to  d e l 
le  a s s i s t e n z e  a i  l a v o r a t o r i ;

—  o r i e n t a m e n t o ,  p r o g r a m m i  e d  i m p o s t a z i o n i  d e l l a  
p r o d u z i o n e  e  r e l a t i v e  r e a l i z z a z i o n i  ( p r e v e n t i v i  e  c o n s u 

m a t o r i  r i c o r r e n t i ) .

A i  f i n i  d e l l ’ e s p l e t a m e n t o  d e i  c o m p i t i  s u a c c e n n a t i ,  

l a  D i r e z i o n e  d a r à ,  s u  r i c h i e s t a  d e l  C o n s i g l i o  C o n s u l 

t i v o  d i  G e s t i o n e ,  l e  i n f o r m a z i o n i  n e c e s s a r i e  s u l l a  s i t u a 

z i o n e  e c o n o m i c o - f i n a n z i a r i a .

N u m e r o  e  c o m p o s i z i o n e  d e i  C o n s ig l i .  —  U n  C o n s i 

g l i o  d i  M i r a f i o r i  c o n  f u n z i o n i  C e n t r a l i  c o m p o s t o  d i  

9  m e m b r i ,  d i  c u i  5  o p e r a i  e  4  i m p i e g a t i .

U n  C o n s i g l i o  p , e r  o g n i  S t a b i l i m e n t o  c o m p o s t o  d a  5  

d i  7  m e m b r i ,  a  s e c o n d o  d e l  p e r s o n a l e  i n  f o r z a :

—  n e l  c a s o  d i  5  c o i l i p o n e n t i :  o p e r a i  n .  3 ;  i m p i e g a t i  

e  c a p i  t e c n i c i  a m m i n i s t r a t i v i  e  c o m m e r c i a l i  n .  2 ;

—  n e l  c a s o  d i  7  c o m p o n e n t i :  o p e r a i  n .  4 ;  i m p i e g a t i  

c  c a p i  t e c n i c i  a m m i n i s t r a t i v i  e  c o m m e r c i a l i  n .  3 .

R iu n i o n i  r i c o r r e n t i .  —  O r d i n a r i e :  u n a  p e r  c i a s c u n  

m e s e  a l  c o m o l e t o .  S t r a o r d i n a r i e :  n e l  c a s o  d i  n e c e s s i t à  

u r g e n t e ,  a  r i c h i e s t a  d e l  D i r e t t o r e  o  d e l l a  m a g g i o r a n z a  

d e i  m e m b r i .  P a r t e c i p a n t i :  t u t t i  i  m e m b r i  o l t r e  a l  D i 

r e t t o r e ,  c h e  o c c o r r e n d o  c h i a m e r à  s u o i  c o l l a b o r a t o r i .

P r e s i d e n z a  e  U f f i c i  d i  S e g r e t e r ia .  —  P r e s i d e n z a :  i l  

D i r e t t o r e  o  u n  s u o  d e l e g a t o ,  a s s i s t i t o ,  o c c o r r e n d o ,  d a  

p r o p r i  c o l l a b o r a t o r i .  S e g r e t e r i a :  u n o  d e i  m e m b r i  d e l  

C o n s i g l i o  a s s i s t i t o  d a  a p p o s i t o  p e r s o n a l e .

L o c a l i  e  a r c h iv i o .  —  I l  C o n s i g l i o  d e v e  a v e r e  i  p r o 

p r i  u f f i c i  i n  u n  a p p o s i t o  l o c a l e  a d a t t a t o  a n c h e  p e r  

o g n i  f u n z i o n e  d i  a r c h i v i o .

II.
I l  C o n s ig l io  o  C o m i t a t o  c o n s u l t i v o  g e s t i o n a l e  f u n 

z i o n e r à  a  l a t o  d i  c i a s c h e d u n a  D i r e z i o n e  d i  a z i e n d a  

o  s t a b i l i m e n t o  p r e s i e d u t o  d a l  D i r e t t o r e  o  d a  u n  s u o  

d e l e g a t o  a s s i s t i t o  d a  c o l l a b o r a t o r i .  Q u e l l o  d i  M i r a f i o r i  

è  s t a t o  a n c h e  i n d i c a t o  c o m e  C o n s i g l i o  C e n t r a l e .

I l  c a s o  d i  g r a v e  c o n t r a s t o  t r a  i l  C o m i t a t o  D i r e t t i v o  

e d  i l  C o n s i g l i o  C o n s u l t i v o  d i  G e s t i o n e ,  n e l l ’ a m b i t o  d e i

  6 —    ................

compiti ad esso assegnati dal presente accordo, si rico
nosce ad entrambe le parti il diritto di adire ad un 
organismo arbitrale composto di una rappresentante 
del Consiglio Consultivo Centrale di Gestione e uno 
del Comitato Direttivo assistiti da un rappresentante 
scelto d’accordo fra le parti.

Il ricorso così presentato ha effetto sospensivo nelle 
controversie di carattere sociale.

Nella discussione di questioni controverse riferen- 
tesi a particolari interessi di Sezione, il Consiglio Cen
trale di Mirafiori sarà assistito da componenti del Con
siglio Consultivo Gestionale della Sezione interessata.

Il Consiglio di gestione delle Officine 
Meccaniche italiane 11 Reggiane

F r a  l a  d i r e z i o n e  d e l l e  «  R e g g i a n e  »  e d  i l  C o m i t a t o  
d i  L i b e r a z i o n e  A z i e n d a l e  è  s t a t o  c o n v e n u t o ,  i n  d a t a  

2 5  m a g g i o  1 9 4 5 ,  i l  s e g u e n t e  a c c o r d o :

1 )  E ’ c o s t i t u i t o  i l  C o n s i g l i o  d i  G e s t i o n e  A z i e n d a l e  

< R e g g i a n e  »  c o m p o s t o  d i  u n d i c i  m e m b r i ,  p r o p o s t i  d a l l a  

C . L . A .  e  r e g o l a r m e n t e  a p p r o v a t i  d a l l ’ a s s e m b l e a  d e l l e  

m a e s t r a n z e .

2 )  I l  C o n s i g l i o  d i  G e s t i o n e  A z i e n d a l e  h a  i l  c o m p i t o  

d i  c o l l a b o r a r e  c o n  l a  d i r e z i o n e  p e r  l a  g e s t i o n e  d e l l a  

a z i e n d a ,  e d  i n  q u e s t a  f u n z i o n e  è  r a p p r e s e n t a t o  d a  u n  

C o m i t a t o  E s e c u t i v o  c o m p o s t o  d a  q u a t t r o  p e r s o n e ,  f r a  

l e  q u a l i  è  n o m i n a t o  u n  p r e s i d e n t e  c h e  è  a n c h e  i l  p r e 

s i d e n t e  d e l  C o n s i g l i o  d i  G e s t i o n e .

3 )  L a  d i r e z i o n e  è  t e n u t a  a  c o n v o c a r e  i l  C o m i t a t o  

E s e c u t i v o  o g n i  q u a l v o l t a  d o v r à  p r e n d e r e  d e l l e  d e c i s i o n i  

p e r  l e  q u a l i  è  p r e v i s t a  a t t u a l m e n t e  l a  r i u n i o n e  d e l  C o 

m i t a t o  D i r e t t i v o .

4 )  L a  c o l l a b o r a z i o n e  d i  c u i  a l l ’ a r t .  2 d e v e  i n t e n d e r s i  

e s t e s a  a d  o g n i  a t t o  c h e  i n t e r e s s i  l ’ a n d a m e n t o  e  l a  v i t a  

d e l l ’ a z i e n d a ,  n e l  s e n s o  c h e  l e  d i r e t t i v e  i n  m a t e r i a  d i  

p r o d u z i o n e ,  c o s ì  c o m e  q u e l l e  i n  m a t e r i a  f i n a n z i a r i a  e  

c o m m e r c i a l e  d e b b o n o  e s s e r e  p r e v e n t i v a m e n t e  v a g l i a t e  

e  f i s s a t e  i n  a c c o r d o  c o l  C o n s i g l i o  d i  G e s t i o n e  A z i e n 

d a l e ,  n e l l a  p e r s o n a  d e l  s u o  p r e s i d e n t e ,  i l  q u a l e  a v r à  

a n c h e  i l  c o m p i t o  d i  v i g i l a r e  s u l l a  o r d i n a r i a  a m m i n i 

s t r a z i o n e  d e l l ’ a z i e n d a ,  e  c o s ì  s u l l ’ a s s u n z i o n e ,  l i c e n z i a 

m e n t o ,  t r a s f e r i m e n t o  e  p r o m o z i o n e  d e l  p e r s o n a l e ,  s u l 

l ' a l i e n a z i o n e  d e i  b e n i  p a t r i m o n i a l i  d e l l ’ a z i e n d a ,  s u l l a  

c o n c e s s i o n e  é  a s s u n z i o n e  d i  l i c e n z a  e  d i  r a p p r e s e n t a n z a ,  

s u l l a  c o n c e s s i o n e  d i  l a v o r i  i n  a p p a l t o  e c c .  ( e l e n c o  p u 

r a m e n t e  e s e m p l i f i c a t i v o ) .  I l  p r e s i d e n t e  s t e s s o  p o t r à ,  

q u a n d o  i o  r i t e n g a  o p p o r t u n o ,  a f f i a n c a r s i  p e r  c o n s i g l i o  

l ’ E s e c u t i v o  a l  c o m p l e t o .

5 )  I l  C o m i t a t o  E s e c u t i v o  d e l  C o n s i g l i o  d i  G e s t i o n e  

h a  f a c o l t à  d i  c o n v o c a r e  l a  d i r e z i o n e  o g n i  q u a l v o l t a  l o  

r i t e n g a  n e c e s s a r i o  p e r  c h i a r i m e n t i  o  d e c i s i o n e .

6 )  O g n i  m e m b r o  d e l  C o m i t a t o  E s e c u t i v o  A z i e n d a l e  

h a  l a  f a c o l t à  d i  r i c h i e d e r e  i n  o g n i  m o m e n t o  d e l u c i d a 

z i o n i  a  q u a l s i a s i  m e m b r o  d e l l a  d i r e z i o n e ,  e  d i  e s a m i 

n a r e  l i b r i  e  d o c u m e n t i  c o n t a b i l i .

7 )  I l  C o n s i g l i o  d i  G e s t i o n e  A z i e n d a l e  v e r r à  c o n v o 

c a t o  a l  c o m p l e t o  a l m e n o  o g n i  b i m e s t r e  p e r  d i s c u t e r e  

d i  t u t t o  i l  c o m p l e s s o  a z i e n d a l e  e d  a p p r o v a r e  l ’ o p e r a t o  

d e l  C o m i t a t o  E s e c u t i v o  e  d e l l a  d i r e z i o n e .

8 )  I l  p r e s e n t e  a c c o r d o  d e v e  e s s e r e  a p p l i c a t o  s e c o n d o  

i  p r i n c i p ì i  d e l l a  b u o n a  f e d e  d e l l e  p a r t i  c o n t r a e n t i ,  i n  

c o n f o r m i t à  a l l a  s u a  l e t t e r a  e d  a l  s u o  s p i r i t o .

Statuto del Comitato Direttivo e del Con
siglio d’Esercizio della STIPEL.

C o m it a t o  D ir e t t iv o

Vista la necessità di conseguire un’effettiva colla
borazione fra i vari fattori della produzione, si stabi
lisce quanto segue:

1 )  V e n g o n o  c h i a m a t i  a  f a r  p a r t e  d e l  C o n s i g l i o  d i  

A m m i n i s t r a z i o n e  d e l l a  S o c i e t à  T e l e f o n i c a  I n t e r r e g i o 

n a l e  P i e m o n t e s e  e  L o m b a r d a  p e r  A z i o n i  ( S T I P E L )  

q u a t t r o  r a p p r e s e n t a n t i  d e i  l a v o r a t o r i  (1 a m m i n i s t r a t i v o ,



i  t e c n i c o ,  2  o p e r a i )  i n  q u a l i t à  d i  C o n s i g l i e r i  d i  a m m i 

n i s t r a z i o n e ,  c o n  t u t t i  i  p o t e r i  e  i  d i r i t t i  i n e r e n t i .

2)  Si c o s t i t u i s c o n o  n e l l a  STIPEL:
a )  u n  C o m i t a t o  d i r e t t i v o  f o r m a t o :  d a l  d i r e t t o r e  

g e n e r a l e  ( r e s p o n s a b i l e  d e l l a  p r o d u z i o n e ) ,  d a  t r e  m e m 

b r i  r a p p r e s e n t a n t i  d e l  c a p i t a l e ;  d a  t r e  m e m b r i  r a p 

p r e s e n t a n t i  d e i  l a v o r a t o r i ,  d e i  q u a l i :  1  t e c n i c o  e  1  o p e 

r a i o .  A  t a l e  o r g a n o  s o n o  d e v o l u t e  e  r i c o n o s c i u t e  t u t t e  

l e  a t t r i b u z i o n i  r e l a t i v e  a l l ’ o r d i n a r i a  g e s t i o n e  d e l l a  s o 

c i e t à  •

b )  u n  C o m i t a t o  T e c n i c o - C o n s u l t i v o  c o m p o s t o :  d a i  

q u a t t r o  r a p p r e s e n t a n t i  d e i  l a v o r a t o r i  n e l  C o n s i g l i o  d i  

A m m i n i s t r a z i o n e  c o n  l ’ a g g i u n t a  d i  u n  m e m b r o  p e r  c i a 

s c u n o  d e i  C o n s i g l i  d i  E s e r c i z i o  n o n  r a p p r e s e n t a t i  n e l  

C o n s i g l i o  d ’ A m m i n i s t r a z i o n e :  T a l e  m e m b r o  s a r à  d e l e 

g a t o  d i  v o l t a  i n  v o l t a  d a l  C o n s i g l i o  d ’ E s e r c i z i o  i n t e 

r e s s a t o .  1 1  C o m i t a t o  T e c n i c o - C o n s u l t i v o  è  l ’ o r g a n o  d i  

c o l l e g a m e n t o  f r a  i l  C o m i t a t o  D i r e t t i v o  e  i  C o n s i g l i  d i  

E s e r c i z i o ,  e  s i  r a d u n a  d i  n o r m a  u n a  v o l t a  a l  m e s e ;

c )  i  C o n s i g l i  d ’E s e r c i z io ,  n e l l a  f o r m a  e  c o n  l e  a t 

t r i b u z i o n i  i n d i c a t e  i n  l i n e a  d i  m a s s i m a  n e l l a  s e c o n d a  

p a r t e  d e i  p r e s e n t e  s t a t u t o ,  d e l l ’ o p e r a  d e i  q u a l i  i l  C o 

m i t a t o  D i r e t t i v o  s i  v a r r à  a i  f i n i  d i  m i g l i o r a r e  i l  f u n 

z i o n a m e n t o  d e l l ’ A z i e n d a  m e d i a n t e  i l  c o n t r i b u t o  d e l l a  

e s p e r i e n z a  e  d e l l ’ i n i z i a t i v a  d i  t u t t i  i  l a v o r a t o r i .

3 )  P e r  l a  d e s i g n a z i o n e  d e i  r a p p r e s e n t a n t i  d e i  l a v o 

r a t o r i  n e l  C o n s i g l i o  d ’ A m m i n i s t r a z i o n e  e  n e l  C o m i t a t o  

D i r e t t i v o  s i  o s s e r v e r a n n o  l e  s e g u e n t i  n o r m e :

L ’ a s s e m b l e a  d e i  C o n s i g l i  d ’E s e r c i z i o  e l e g g e r à  c o n  

v o t a z i o n e  d i  m a g g i o r a n z a  a  s c r u t i n i o  s e g r e t o  p e r  s e 

l e z i o n i  s u c c e s s i v e  n e l l ’ o r d i n e :  t e c n i c i ,  a m m i n i s t r a t i v i ,  

o p e r a i ,  i  q u a t t r o  r a p p r e s e n t a n t i  d e i  l a v o r a t o r i  n e l  C o n 

s i g l i o  d ’ A m m i n i s t r a z i o n e ,  s c e g l i e n d o l i  f r a  i  p r o p r i  

m e m b r i .

I  r a p p r e s e n t a n t i  d e i  l a v o r a t o r i  n e l  C o m i t a t o  D i r e t 

t i v o  r i s u l t e r a n n o  d a l l a  e l i m i n a z i o n e  d e l l ’ e l e m e n t o  o p e 

r a i o  e b e  h a  o t t e n u t o  i l  m i n o r  n u m e r o  d i  s u f f r a g i  n e l 

l ’ e l e z i o n e  p e r  i l  C o n s i g l i o  d ’ A m m i n i s t r a z i o n e .

C o n s ig l io  d 'E s e r c iz io
1)  P r e s s o  o g n i  D i r e z i o n e  d i  E s e r c i z i o  v i e n e  c o s t i 

t u i t o  i l  C o n s i g l i o  d i  E s e r c i z i o  c o m p o s t o :  p e r  g l i  E s e r 

c i z i  d i  M i l a n o  e  T o r i n o  d a  6  m e m b r i  d e i  q u a l i :  2  e s p e r 

t i  a m m i n i s t r a t i v i ,  2  e s p e r t i  t e c n i c i ,  2  o p e r a i ;  p e r  g l i  

a l t r i  E s e r c i z i  d a  3  m e m b r i ,  d e i  q u a l i :  1  e s p e r t o  a m m i 

n i s t r a t i v o ,  1  e s p e r t o  t e c n i c o ,  1  o p e r a i o ;  p e r  l a  D i r e z i o n e  

G e n e r a l e  d a  4  m e m b r i ,  d e i  q u a l i :  2  e s p e r t i  a m m i n i 

s t r a t i v i ,  2  e s p e r t i  t e c n i c i  s c e l t i  f r a  i l  p e r s o n a l e  d e l l a  

D i r e z i o n e  G e n e r a l e ,  f i n o  a l  g r a d o  d i  S e g r e t a r i o  G e 

n é r a l e  e s c l u s o .

2 )  F u n z io n i  d e l  C o n s ig l io  d ’E s e r c i z io :
II C o n s i g l i o  d ’ E s e r c i z i o  s v o l g e  l e  s u e  f u n z i o n i  n e l 

l ’ a m b i t o  d e i  s i n g o l i  E s e r c i z i .  N o n  h a  d i r e t t a m e n t e  f a 

c o l t à  d e l i b e r a t i v a .  P e r  q u e s t o  p o t e r e  s i  r i m e t t e  a l  C o 

m i t a t o  d i r e t t i v o .

I l  C . d . E .  a s s i s t e  l a  D i r e z i o n e  d ’ E s e r c i z i o  n e l l ’ e s p l e -  

i a m e n t o  d e i  s u o i  c o m p i t i  e s e c u t i v i ,  c o n t r o l l a  l ’ e s a t t a  

a p p l i c a z i o n e  n e l l o  s p i r i t o  e  n e l l a  l e t t e r a  d e l l e  d i s p o s i 

z i o n i  c h e  v e n g o n o  d e l i b e r a t e  d a l  C o m i t a t o  D i r e t t i v o .  

S e  e  q u a n d o  l o  r i c h i e d e ,  d e v e  e s s e r e  a s c o l t a t o  c o l l e 

g i a l m e n t e  d a l l a  D i r e z i o n e  d ’ E s e r c i z i o ,  a l l a  q u a l e  è  r i c o 

n o s c i u t a ,  d ’ a l t r o n d e ,  l a  f a c o l t à  d i  c o n s u l t a r l o ,  s e m p r e  

c o l l e g i a l m e n t e .  P e r  l o  s v o l g i m e n t o  d e l l e  s u e  f u n z i o n i ,  

i l  C . d . E .  h a  d i r i t t o  d i  c o n o s c e r e  t u t t i  i  d a t i  c o n t a b i l i  e  

a m m i n i s t r a t i v i .

S a r à  c u r a  p a r t i c o l a r e  d e l  C . d . E .  d i  r a c c o g l i e r e  p r o 

p o s t e  d i  m o d i f i c h e ,  m i g l i o r a m e n t i  e d  i n n o v a z i o n i ,  s i a  

n e l  c a m p o  t e c n i c o  c h e  i n  q u e l l o  o r g a n i z z a t i v o ,  a v a n 

z a t e  d a  q u a l s i a s i  l a v o r a t o r e  e ,  d o p o  a v e r l e  v a g l i a t e ,  d i  

f a r s e n e  p r o m o t o r e .

6) Qualsiasi variazione di retribuzione e d’inqim- 
dramento dei componenti il C.d.E., dovrà essere pre
ventivamente portata a conoscenza della Commissione 
Interna.

4 )  A  c u r a  d e l  C o n s i g l i o  d ’ E s e r c i z i o  e d  a l l a  p r e s e n z a  

d i  a l m e n o  u n  m e m b r o  d e l  C o m i t a t o  D i r e t t i v o ,  u n a  

v o l t a  o g n i  q u a t t r o  m e $ i  s i  d a r à  r e l a z i o n e  a  t u t t i  i  l a 

v o r a t o r i  r i u n i t i  d i  o g n i  s i n g o l o  E s e r c i z i o ,  d i  q u a n t o  è  

s t a t o  f a t t o  e  d i  q u a n t o  s i  h a  p r o p o s i t o  d i  f a r e .

Recen ti r ifo rm e  
fo nd ia r ie  in  Europa

O gni guerra  porta  con sè r ivo lg im en ti del sistem a  
econom ico e sociale p rees is ten te . A n ch e  il  reg im e  e 
la d is tr ib u zio n e  della  p roprie tà  fond ia ria  subiscono  
rifo rm e d i m aggiore o m inore  in ten s ità  in  relazione  
alle condizion i del paese.

Dopo la guerra  1914-18 si sono verifica te  accanto  
alla « co lle ttiv izza z ione  » russa  e a p ro v v e d im e n ti di 
« colonizzazione in te rn a  » (G erm ania , Ingh ilterra , I ta 
lia ), vere  e proprie  r ifo rm e  fond ia rie  n e ll’E uropa con
tinen ta le , che hanno  porta to  a red is tr ib u zio n i n o te 
v o li della  proprietà . A n ch e  questo  dopoguerra  ha già 
vis to  a ttu a rsi in  m o lti paesi u n  ta le  processo. Sarebbe  
errato  a ttr ib u ire  alla sola in flu en za  de ll’U .R.S.S. 
il rapido sv ilu p p o  delle recen ti r ifo rm e  fond ia rie; si 
è p iù  spesso so ltan to  ripreso  e porta to  a com p im en to  
il p iano di rea lizzazion i e d i r ifo rm e  già tracciato  d u 
ran te  l’a ltro  dopoguerra.

In  Jugoslavia , in  C ecoslovacchia ed in  P olonia v a 
s ti p rogram m i di r ifo rm e  fon d ia rie  sono s ta ti rea liz 
za ti o sono in  v ia  d i rea lizzazione: d i essi d iam o  p iù  
am pia  n o tiz ia  e docum entazione  in  a ltre  d i parte  di 
questo  « S u p p lem en to  ».

N ei tre  paesi ba ltic i la r ifo rm a  de ll’altro dopoguerra  
a veva  v is to  Vesproprio delle  proprie tà  fond ia rie  p riva te  
superiori a una  certa  super fic ie  (E ston ia  e L e tto n ia  50 
e ttari. L itu a n ia  100 circa) e l’assegnazione delle terre  
espropria te a d ire tti co ltiva tori: così che la grande p ro 
p rie tà  si era rid o tta  all’in izio  de ll’u ltim a  guerra  a una  
superficie variab ile  dal 15 al 20°lo del territo rio  nazio 
nale ove p r im a  era del 50-60°/o. L ’a ttua le  dopoguerra, 
ha porta to , in  q uesti stessi paesi, alla nazionalizzazione  
e alla d is tribuzione  a so lda ti, pa rtig ian i e contad in i, di 
tu t te  le g rand i p roprie tà  p riva te . In  E s to n ia  si sta  p ro 
cedendo alla socializzazione de ll’agrico ltura  in  base al 
sistem a  dei K o lkos.

In  U ngheria , ove  n e ll’a ltro  dopoguerra  si erano d i
s tr ib u iti p iù  d i 600.000 e tta ri acqu is ta ti o espropria ti 
ai grandi proprietari, ne l m arzo  del 1945 è sta ta  a ttua ta  
un a  r ifo rm a  ancor p iù  radicale; p u r  m a n ten en d o  il s i
s tem a  de ll’acquisto  o de ll’e sproprio , v i  sono com prese  
tu tte  le grandi proprie tà  superiori ai 100 e ttari, m en tre  
vengono confiscate le proprie tà  dei trad ito ri, « nem ici 
del popolo », e considerate dem anio  pubblico  le p roprie 
tà  ecclesiastiche. I  terren i, a m m in is tra ti da u n  E n te  
sta ta le , vengono  po i ced u ti a d ire tti co ltiva to ri contro  
pagam ento  ra tea le  estingu ib ile  in  tren ta  anni.

A n ch e  in  R om enia e B u lgaria , ove già n e ll’altro  
dopoguerra si erano a vu te  red istr ib u zio n i d i proprietà , 
è a v v e n u ta  una  r ifo rm a  p iù  radicale. In  B ulgaria , in  
applicazione del p rogram m a del F ron te  pa trio ttico , 
sono sta te  espropria te  le proprie tà  d i estensione  su p e 
riore ai 20 e tta r i e sono sta te  co stitu ite  piccole p ro 
p rie tà  co ltiva tr ic i in  arm on ia  al p rincip io  che la terra  
a ppartiene  a chi la lavora.

Di partico lare in teresse  è la r ifo rm a  a ttu a ta  nella  
zona di occupazione russa  della  G erm an ia , ove sono  
sta ti confiscati i te rren i dei c r im ina li d i guerra  ed  
espropria te  senza  in d en n izzo  le eccedenze d i p roprie tà  
superiori ai 100 e ttari. I  te rren i così o tte n u ti vengono  
d is tr ib u iti in  lo tti d i c inque e tta ri ai braccian ti e ai p ic 
co lissim i proprie tari. E’ anche p rev is ta  una  fo rm a  di 
conduzione co lle ttiva  d i tipo  K o lko s delle  aziende su 
periori ai 20 e tta ri, sa lvo  u n  quarto  d i esse che r im a n 
gono a conduzione p riva ta . A n ch e  ne lle  zone d i in 
flu en za  am ericana, si parla  di u n a  s im ile  rifo rm a  
fondiaria .



LA RIFORMA AGRARIA
IN JUGOSLAVIA

A lla fine della prim a guerra mondiale, in  Jugoslavia, 
come in quasi tu tti i paesi dell’Europa Orientale, una 
parte della superficie sulla quale poteva essere attuata  
là riforma, apparteneva ancora a proprietari stranieri. 
E precisam ente su 1.226.998 ha. della Croazia, Slavonìa, 
Voivodina e Slovenia, 299.043 ha. (24,3%) erano di pro
prietà di 310 proprietari d’altra nazionalità; e di 1.604.472 
ha. di terre coltivate dei banati del V,ardan e di Zeta, 
su 566.000 ha. i bey e gli agas m ussulm ani possedevano  
tradizionali d iritti di signoria. La monarchia A ustro-U n
garica, aveva m antenuto, sia pure limitandoli, quei diritti 
stranieri, ai quali invece il nuovo stato nazionale voleva  
porre definitivam ente termine.

Le ordinanze provvisorie del 1919 perciò provvidero  
ad espropriare totalm ente e senza indennizzo le proprietà  
degli Asburgo, delle dinastie di paesi nem ici e quelle 
concesse a stranieri. Espropriarono invece parzialm ente e 
dietro indennizzo le proprietà private per la parte ecce
dente i 100 arpenti (57,5 ha.) o i 500 argenti (287,5 ha.) 
a seconda delle caratteristiche colturali e aziendali.

Espropriarono altresì i terreni dei com uni e dei vari 
enti pubblici.

Successivam ente  la legge sulla liquidazione della r i 
form a agraria  sulle te rre  della grande proprietà  del 1931, 
precisò meglio i lim iti dell’esproprio nella m isura se
guente: 50 ha. nell’O vest e 300 ha. nell’Est, per le terre 
arabili: 100 e 500 ha. per proprietà form ate da più qua
lità di terre, iv i compresi gli stagni. Furono lasciate ai 
proprietari le paludi e i terreni paludosi purché si im 
pegnassero a bonificarli entro 15 anni. I due lim iti sopra 
riportati costituiscono rispettivam ente il m inim o e il 
massimo: man mano che si procede da O vest verso Est, 
le superfici lasciate ai proprietari aumentano di 50 in 50 
ettari. La legge del 1931 espropriò anche i vigneti e i 
fru tte ti, e così pure le terre arabili dei comuni, ai quali 
non furono lasciati p iù  di 57 ettari.

Complessivamente all’inizio della seconda guerra m on
diale (dati aggiornati al 1938) le terre incorporate nel 
« fondo per la riform a » occupavano 2.484.000 ettari, pari 
al 13,5% della superficie agraria forestale.

La dominazione nazista e l’asprezza della lotta tra le 
due parti contendenti ha dimostrato che l’assetto sociale 
della Jugoslavia non può raggiungersi fintanto che vi 
permangano due elem enti di instabilità spesso reciproca
m ente collegati: la proprietà straniera e il latifondo. Si 
spiega così l’intransingenza verso queste categorie di pro
prietà, spesso di origine recentissima, appartenenti a stra
nieri e a collaborazionisti, che conferisce all’attuale r i
forma, rispetto a quella dell’altro dopo guerra, una fisio
nom ia più decisaménte politica che predom ina talvolta  
sullo stesso aspetto sociale e su quello tecnico-economico.

L a leg g e  su lla  riform a agraria  e  su lla  co lon izza z io n e
ap p rovata  d a lla  S k u p c in a  il  23 a gosto  1945.

I. DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 . — Allo scopo dì assegnare te rre  agli agricol
tori che ne siano priv i o che non ne abbiano a suffi
cienza, sarà effettuata, su tutto  il te rrito rio  della Jugo
slavia dem ocratica federativa, la riform a ag ra ria  e la  co
lonizzazione,' attuando il principio: la te rra  appartiene a 
chi la  coltiva.

A rt. 2. — I te rren i d istribuiti passano in p roprietà  del
le persone alle quali sono stati assegnati, e saranno subito 
iscritti nei lib ri fondiari.

II. ESPROPRIAZIONE

A rt. 3. — P er costituire il fondo agrario necessario 
per le assegnazioni, ai sensi dell’art. 1, come pure per co
stituire o in tegrare  grandi proprietà  agricole statali che 
servano per esperim enti e per modello, verranno  espro
pria te  ai p roprie ta ri a ttuali e passeranno nelle m ani dello 
Stato le seguenti p roprietà  agricole:

a) i grandi possedimenti agrari e forestali, la  cui 
superficie complessiva superi i 45 ettari, oppure superi
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i 25-30 ettari di terreno  coltivabile (te rra  arabile, prati, 
fru tte ti o vigne), se vengono sfru tta ti per mezzo di fitta- 
voli o di braccianti;

b) i possedimenti fondiari di p roprietà  eli banche, 
di imprese, di società per azioni, di a ltre  persone g iuri
diche private  e di altre  persone giuridiche fissate per 
legge, ad eccezione di quelle parti di detti te rrén i che 
verranno lasciate ai p roprie ta ri per scopi industriali, edili, 
scientifici, culturali, e sotto a ltri aspetti socialm ente utili;

c) i possedimenti fondiari di chiese, conventi, is ti
tu ti religiosi e di tu tte  le specie di fondazioni laiche e 
religiose;

d) le eccedenze di te rra  coltivabile di possedimenti 
agrari al di sopra del massimo fissato per legge;

e) le eccedenze di te r ra  coltivabile superiori ai 3 
e ttari, i cui p roprie ta ri per loro occupazione principale 
non siano agricoltori e non la coltivino soli con la propria 
famiglia, ma per mezzo di fittavoli o braccianti;

f)  i possedimenti fondiari che nel corso della guerra 
siano rim asti, per qualsiasi ragione, senza proprietario  
o senza un legittim o successore.

A rt. 4. — 1) La te r ra  che viene espropriata in teg ra l
m ente (art. 3, a, b, c, f) , passerà nelle m ani dello Stato 
con tu tti gli edifici e costruzioni annesse e con tu tti gli 
strum enti di lavoro ed il bestiame, senza alcun risa rc i
mento per i p roprietari;

2 ) I tra tto ri, le macchine e gli a ltri principali s tru 
menti agricoli che si trovano in questi possedimenti e n 
treranno a far parte, se ta li te rren i non vengono desti
nati a divenire una grande proprietà  statale, di depositi 
di macchine agricole.

A rt. 5. —i 1) L ’estensione massim a del possedimento 
agrario, che resterà  di p roprietà  dell’agricoltore che lo 
coltiva con la propria  famiglia, ve rrà  fissato da leggi te r 
ritoriali, nel senso che esso non po trà  essere inferiore ai 
20 nè superiore a i 35 e tta ri di te r ra  coltivabile. Entro 
questi lim iti ve rrà  fissato il massimo caso per caso, te 
nuto conto del num ero dei m em bri della fam iglia (della 
grande com unità fam iliare, zadruga), della qualità della 
te r ra  e dei tipi di coltivazione;

2) Nelle regioni montane, se la te rra  è molto povera, 
oppure nel caso di grandi comunità fam iliari, le leggi 
territo ria li possono elevare questo massimo.

Art. 6. — 1) Nel caso in cui venga espropriata sol
tanto l ’eccedenza superante il lim ite massimo fissato 
(Art. 3 d, e), v e rrà  pagato al p roprietario  un  indennizzo 
per la  te r ra  espropriata pari al rendim ento per e ttaro  in 
un  anno.

2) N ell’espropriazione dell’eccedenza di te rra , ai 
sensi dell’Art. 3, par. d, e, deve essere compresa una 
quota proporzionale di te r ra  arabile. Il p roprietario  può 
conservare i fru tte ti e le vigne fino al massimo fissato.

Gli edifizi, tu tti gli strum enti di lavoro ed il bestiam e 
di questi terreni, sono soggetti ad u n ’espropriazione p ro 
porzionale.

Art. 7. — 1) Se un m em bro di una fam iglia che si oc
cupa esclusivam ente di agricoltura non è egli stesso 
agricoltore, l ’eccedenza ai 3-5 ettari sarà restitu ita , 
secondo la  legge e gli usi ereditari, a quei m em bri della 
fam iglia che vivono in cam pagna e che si occupano di 
agricoltura. Resta inteso che la superfice complessiva del 
terreno appartenente a questa fam iglia non può superare  
il massimo stabilito per i possedim enti agrari di questa 
regione. Questo vale anche nei casi di dote.

2) Quelli che lavorano fuori della propria  regione, 
e che sono p roprie ta ri di terre, verranno considerati come 
agricoltori che coltivano la propria  terra .

A rt. 8. —: 1) P e r quanto riguarda i possedimenti a t
tuali delle singole chiese, m onasteri ed istitu ti religiosi, 
verrà  espropriata soltanto l ’eccedenza ai 10 e ttari della 
superfice. complessiva dei campi, orti, vigne, fru tte ti e 
boschi.

2) Agli is titu ti religiosi (chiese, m onasteri) di g ran 
de im portanza o di grande valore storico, verranno la 
sciati fino a 30 ettari di te r ra  arabile e circa 30 ettari di 
boschi dei loro possedimenti attuali.

A rt. 9. — Le fam iglie di agricoltori, di operai e di 
artigiani, che in  seguito alla guerra  od a altre  circostanze 
siano rim aste senza sufficiente mano d ’opera e siano co
stretti a far lavorare la te rra  ad  a ltre  persone, verranno 
considerate come agricoltori che lavorano da soli la  p ro 
pria terra .
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III. —I IL FONDO AGRARIO PER LA RIFORM A AGRA
RIA E LA COLONIZZAZIONE.

A rt. Ì0. — 1) O ltre alla te r ra  arabile, espropriata ai 
sensi dell’art. 3, entrano a fa r  parte  del fondo per la r i 
form a agraria e la colonizzazione:

a) Le te rre  arabili dei cittadini del Reich tedesco 
e delle persone d i nazionalità tedesca confiscate confor
memente alla decisione dell’AVNOJ (1) del 24 novem 
bre 1944;

b) Le te rre  arabili dei nemici della, Nazione e delle
persone alle quali siano state confiscate in base a sen
tenza del tribunale;

c) Le te rre  di p roprietà  statale che lo Stato cederà 
per assegnazione agli agricoltori poveri.

Art. 11. — Tra i te rren i éspropriati e confiscati, non 
verranno inclusi i te rren i destinati alle proprietà  fon
diarie statali (federali, te rrito ria li e locali), agli istituti 
sociali e scientifici, come pure  i te rren i adibiti ad uso 
m ilitare.

Art. 12. — Dal fondo statale verrà  assegnata te r ra  
arabile agli agricoltori senza te r ra  e con te rra  insuffi
ciente a scopo di coltivazione e per il proprio m anten i
mento, sia nel luogo stesso e nei dintorni, sia in qualche 
a ltra  regione da colonizzare.

Art. 13. — Le te rre  vengono assegnate libere da qual
siasi debito o gravam e.

Il proprietario  resta debitore proporzionalm ente alla 
parte che gli è rim asta in proprietà, m entre il problem a 
dei gravam i e debiti sul terreno  espropriato v errà  r i 
solto con legge speciale.

A rt. 14. — 1) Il prezzo della te r ra  che i colonizzatori 
riceveranno da questo fondo verrà  computato in  modo 
che la  somma complessiva che lo Stato darà a  titolo di 
indennizzo per i te rren i espropriati, ai sensi dell’A rt. 3 
par. d, e, venga proporzionalm ente divisa sulla superfi
cie totale dei te rren i di tale fondo.

2) A titolo di indennizzo per la te rra  ottenuta, i co
lonizzatori pagheranno soltanto il prezzo così calcolato.

3) Le condizioni del rim borso a lunga scadenza ver
ranno fissate con un decreto speciale e devono essere 
particolarm ente favorevoli ai senza te rra  e ai piccoli 
proprietari.

IV. — ASSEG,NAZIONE DELLE TERRE.

Art. 15 — La te rra  verrà  assegnata alle persone, che 
su di essa hanno d iritto  di p rio rità , nel luogo o nella 
zona dove risiedono, oppure nell’unità federale cui ap
partengono.

A rt. 16. — 1) Hanno diritto  di p rio rità  ne ll’assegna
zione delle te rre  i contadini senza terra , o che non ne 
abbiano a sufficienza, i quali ' siano sta ti com battenti dei 
reparti partig iani e dell’esercito jugoslavo, i m utilati della 
guerra di liberazione e i m utilati delle guerre precedenti 
(1912-1918 e aprile 1941), le fam iglie e gli orfani di com
batten ti periti nella guerra di liberazione, o Vittime, e 
famiglie dì vittim e, del te rro re  fascista. F ra  i com battenti, 
avranno diritto  di prio rie tà  gli anziani ed i volontari.

2) A vranno diritto  a ll’assegnazione della te r ra  an 
che quei com battenti specificati nel comma precedente 
che non si siano occupati an teriorm ente di agricoltura, 
sem prechè s’impegnino a risiedere nella te rra  lo ro . asse
gnata e a coltivarla con la p ropria famiglia.

A rt. 17. —I Con decreto del Governo federale, su p ro 
posta del M inistro della Difesa Nazionale, v errà  fissato 
a chi spetterà la proprietà  ai sensi del precedente articolo.

A rt. 18. — Dai te rren i confiscati a persone di nazio
nalità tedesca nella Backa, n e l Banato e nello Srijem , ver
ranno distaccati fino a 500.000 iugeri reg istra ti nel ca
tasto per la colonizzazione, da affidarsi a com battenti del
l ’esercito jugoslavo che si impegnino a risiedere nella 
te rra  che v errà  loro assegnata e a coltivarla con la p ro 
p ria  famiglia.

A rt. 19. — 1) L ’estensione dei te rren i che verranno 
assegnati ai sensi dell’articolo precedente sarà, per ogni 
singola famiglia, dagli 8 ai 12 iugeri di te rra  arabile re 
gistrati nel catasto. T erren i di superficie maggiore, ma 
non oltre il 30% del massimo fissato, verranno assegnati, 
in via eccezionale, agli eroi nazionali, rispettivam ente 
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(1) Consiglio antifascisca nazionale per la liberazione 
della Jugoslavia.

alle loro famiglie, e agli ufficiali dell’esercito jugoslavo 
che siano di professione agricoltori, come pure alle fa 
miglie numerose.

2) Se la te r ra  si trova in vicinanza di grandi città 
ed è coltivata ad ortaggi o a coltura intensiva, il m as
simo della superfice assegnabile sarà dai 4 ai 6 iugeri 
reg istra ti nel catasto.

A rt. 20. — P er i com battenti m utilati della guerra  di 
liberazione che non abbiano famiglia, o che abbiano una 
piccola fam iglia incapace di coltivare la te r ra  alla quale 
i suddetti invalidi abbiano diritto, verranno  form ate spe
ciali colonie con te rren i particolarm ente scelti ed adatti 
per colture diverse; nelle colonie saranno organizzate 
scuole, edifici, officine di artig iani e, ove occorra, case 
coloniche ed orti individuali.

A rt. 21. — P er gli orfani p riv i di assistenza dei com
battenti jugoslavi e delle vittim e della guerra  e del te r 
rore fascista, verranno form ate speciali colonie con co
m une terreno per scopi agricoli, edifici, scuole ed officine.

A rt. 22. — 1) Nelle colonie per i m utilati ed i bam 
bini (articoli 20 e 2 1) potranno essere utilizzati dei sa
laria ti per la  coltivazione della te rra .

2) Disposizioni p iù  particolareggiate per l ’organizza
zione di queste colonie verranno stabilite con decreto del 
Governo federale su proposta del M inistro della Difesa 
Nazionale di concerto con il M inistro federale per la  P o
litica sociale.

A rt. 23. —< 1) G ruppi di persone, che abbiano avuto 
assegnazione di te rra , possono riu n ire  la te rra  loro asse
gnata singolarm ente allo scopo di lavorarla  in comune, e 
concludere a tale fine dei contratti per un periodo non 
inferiore ai 10 anni.

Norme uniform i per tali poderi cooperativistici ver
ranno stabilite dal M inistero federale dell’Agricoltura.

A rt. 24. — I te rren i assegnati conform em ente a lla  p re 
sente legge non possono essere, per un periodo di 20 
anni, divisi o venduti, affittati o ipotecati, nè in teg ra l
m ente nè parzialm ente. Questo divieto v errà  registrato  
nei libri fondiari nel momento dell’iscrizione del fondo 
a nome della persona cui è stato assegnato.

A rt. 25. — Perde diritto  all’assegnazione della te rra  
chi non vi abbia stabilito la sua dim ora nel term ine che 
viene fissato il giorno in cui avviene la  consegna del de
creto sull’assegnazione.

In casi eccezionali e per m otivi particolarm ente giu
stificati, il M inistro per la Colonizzazione è autorizzato a 
prolungare detto term ine.

A rt. 26. — 1) Sono inclusi nell’espropriazione senza 
indennizzo anche i possedimenti forestali che siano di 
p roprietà  di persone o di istitu ti e persone giuridiche 
elencati nei comma b, c, d, dell’art. 3 della presen te  legge.

2) V errà espropriato contro indennizzo l’eccedenza 
dei possedim enti forestali, di fa tto rie  agricole superante 
la quota che v errà  lasciata ai p roprie ta ri a i sensi delle 
leggi te rrito ria li.

3) Nelle zone boschive prive  di te rre  coltivabili le 
persone che per loro occupazione prevalente non sono 
agricoltori, possono conservare dai 5 ai 10 e ttari dei pos
sedim enti forestali.

4) Un apposito testo unico federale fisserà le m oda
lità  con le quali verranno assegnate e il regim e sotto cui 
si troveranno le te rre  destinate a foreste, pascoli, opere 
idriche e simili.

Con leggi te rrito ria li o decreti saranno fissate le con
dizioni alle quali ta li te rre  verranno date in  usufrutto, 
fermo restando il principio che una fam iglia non potrà 
ottenere p iù  di due are.

A rt. 28. — 1 Con decreto speciale del Consiglio econo
mico, verranno  fissate le m odalità per la custodia e per 
l ’uso dei fondi, degli strum enti agricoli, del bestiame, delle 
semenze, dei foraggi, dei mobili o ttenuti con la  confisca 
ed espropriazione conform em ente alla presente legge.

V. — APPLICAZIONE DELLA RIFORMA AGRARIA E 
DELLA COLONIZZAZIONE.

/
Art. 29. — La riform a agraria  verrà  applicata dai Mi

nisteri te rrito ria li dell’A gricoltura in conform ità alle leg
gi te rrito ria li e ai decreti em anati in base alla presente 
legge. Anche la colonizzazione in terna, è di competenza 
dei governi territoriali entro la loro giurisdizione.
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CECOSLOVACCA

Art. 30. — II M inistro federale dell’A gricoltura è auto
rizzato, di concerto con il M inistro territo ria le  per la Co
lonizzazione e dei M inistri te rrito ria li dell’A gricoltura, 
a separare dal fondo agrario statale;

a) aree necessarie, ai sensi dell’art. 11 della presente 
legge, a i poderi statali agricoli (federali, te rrito ria li e 
locali), agli is titu ti sociali e scientifici, e te rren i per uso 
m ilitare;

b) aree di tei reni confiscati a persone di nazionalità 
tedesca; in questo caso le au torità  suddette dovranno sta
bilire quali aree i M inisteri te rrito ria li dell’A gricoltura 
assegneranno a coloro che sono interessati nell’agricol
tura, e quali aree invece il M inistro federale per la Co
lonizzazione, di concerto con i M inistri te rrito ria li del
l ’A gricoltura, assegnerà ai coloni sia attraverso  organi 
propri che attraverso  organi territo ria li.

A rt. 31. — L ’applicazione uniform e della riform a ag ra
ria  verrà  garan tita  da istruzioni generali che, in base 
alla presente legge, em anerà con decreti ed ordinanze il 
M inistro federale dell’A gricoltura che agirà per il tr a 
mite della Commissione statale per l ’Agricoltura.

P er l ’esecuzione della legge sulla riform a agraria e 
la colonizzazione, v errà  costituito un Consiglio agrario 
della Jugoslavia dem ocratica federativa; di esso fa ran 
no parte  il M inistro federale dell’A gricoltura e della' Co
lonizzazione, il presidente della Commissione statale del
l’A gricoltura e le altre  persone che saranno nom inate dal 
Presidente del Governo federale che nello stesso tempo 
nom inerà anche il presidente del Consiglio agrario.

Il Consiglio agrario agirà di concerto con il Consiglio 
economico, e verrà  organizzato con speciale decreto.

VI. — DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

A rt. 32. — Tutte le richieste, domande e risoluzioni 
in rapporto  con la presente legge, in quanto si riferiscono 
all’assegnazione delle terre , sono esenti da tasse.

A rt. 33. — Non hanno diritto  all’assegnazione di te rra  
le persone che per legge sono prive del d iritto  elettorale.

Art. 34. — T u tte - le  decisioni e le prescrizioni delle 
potenze occupanti, o delle autorità  in terne a servizio 
di quelle potenze, em anate duran te  l ’occupazione allo sco
po di modificare le p roprietà fondiaria o il rapporto  tra  
proprietario  e coloni (civcija) o fittavoli a vantaggio dei 
proprietari, sono considerate nulle.

Art. 35. —i Tutte le prese di possesso arb itra rie  di te r 
reni abbandonati, o statali o sequestrati, effettuate nel 
corso della guerra, o dopo la liberazione, vengono dichia
rate  nulle senza riguardo al fatto che siano state a ttua te  
in base a decreto, o m ediante approvazione di organi delle 
autorità  locali.

Art. 36. — Nella giurisdizione di . tu tte  le autorità  fe 
derali devono essere «risolte, entro il term ine di due anni 
dal giorno dell’en trata  in vigore della p resente legge, le 
controversie su tu tte  le usurpazioni di te rre  statali, su 

'tu t te  le occupazioni di pascoli, su tu tte  le non ricono
sciute divisioni di te rre  comunali e di altre  terre . Le aree, 
occupate e divise in  questa m aniera, dovranno, di r e 
gola, essere riconosciute di p roprietà  dei loro detentori e 
iscritte a loro nome nei lib ri fondiari. In  queste riso lu
zioni bisogna tener conto del fatto che queste te r re  non 
si trovino in mezzo a te rren i statali, comunali, siano di 
intralcio alle comunicazioni, siano troppo grandi, o siano 
state occupate in m aniera non conforme agli usi di quella 
regione. La persona giuridica, cui apparteneva la te rra  
prim a dell’occupazione, può, entro il term ine di due anni, 
chiedere l ’annullam ento di tale occupazione dinanzi al 
competente T ribunale del Popolo.

Con speciali decreti te rrito ria li verranno stabiliti gli 
organi ed il procedim ento per la  risoluzione delle que
stioni e delle controversie riguardan ti questo articolo.

Art. 37. — La presente legge en tra  in vigore con la 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Jugoslavia 
dem ocratica federativa.

Riform e agrarie furono adottate dalla Repubblica Ce
coslovacca nel periodo di tem po che va dal 1919 al 1938.

Da tali provvedim enti rimase escluso un terzo del 
territorio coltivato e due terzi del patrimonio boschivo, 
rim asti proprietà dell’aristocrazia tedesca. E ciò special- 
m ente nei distretti di confine, la cosiddetta « terra dei 
Sudeti ». v

Scopo della nuova riform a agraria introdotta dal Go
verno Cecoslovacco è quello di rim uovere questo stato di 
fatto  e di salvaguardare lo Stato e i suoi confini dai pe
ricoli della liquidazione dei latifondi appartenenti al l’ari
stocrazia tedesca, e dal trasferim ento organizzato di la
voratori agricoli tedeschi.

Per decreto del Governo, la proprietà terriera tedesca 
è passata all’Am m inistrazione Nazionale Ceca dal 19 m ag
gio 1945, al fine di garantire una produzione e un riforni
m ento agricolo ininterrotti.

Il decreto del 21 giugno 1945 confisca tu tte  le proprietà 
terriere tedesche, eccetto quelle degli antifascisti.

Il decreto del 20 luglio 1945 regola la sistemazione degli 
agricoltori Cechi nelle zone di frontiera germanizzate.

Dalla nuova^legislazione sono colpiti 3.000.000 dì ettari 
(7.408.000 acri) di terreno coltivato e boschivo, per la m as
sima parte proprietà precedentem ente tedesca, costituente  
circa un quarto di m ilione di fondi.

Mira essenziale della nuova riform a agraria Cecoslo
vacca è la rivendicazione e la riabitazione dei territori 
germ anizzati da parte dei Cechi, per salvaguardare i 
confini dello Stato.

D ecreto  d el P r e sid e n te  d e lla  R ep u b b lica  in  data 21 
g iu gn o  1945, reg o la n te  la  co n fisca  e l ’a sseg n a z io n e  im 
m ed ia ta  d e lla  p rop rietà  ru ra le  a p p a rten en te  à ted esch i, 
a u n g h eresi, ed a tra d ito r i o n em ic i d el pop olo  C eco  
e S lovacco .

ARTICOLO 1.
1) Con effetto im mediato e senza d iritto  a compensa

zione, ai fini della riform a agraria, si procede alla con
fisca della p roprietà  te rrie ra  appartenente a:

a) cittadini di nazionalità tedesca o ungherese, senza 
riguardo alla loro cittadinanza;

b) trad ito ri o nemici della Repubblica, senza consi
derazione di nazionalità o cittadinanza, che dim ostrarono 
la loro ostilità alla Repubblica duran te  gli anni di crisi 
e di guerra 1938-45;

c) società in accom andita per azioni, o società di a l
tro genere e cooperative, la cui am m inistrazione aiutò 
deliberatam ente i tedeschi nel corso della guerra e fece 
il giuoco degl’interessi fascisti o nazisti.

2) E ’ esente da confisca la proprietà  agricola di con
tadini di nazionalità tedesca od ungherese che presero 
parte attiva nella lotta per la salvezza e la liberazione 
della Repubblica.

3) La questione di quando debba aver luogo un’ecce
zione come al paragrafo  2°, sarà decisa dal Comitato N a
zionale di D istretto, su proposta del Comitato dei Conta
dini. Il Comitato Nazionale di D istretto sottoporrà i casi 
dubbi al Comitato Nazionale della Provincia, che a sua 
volta li ino ltrerà  assieme al proprio giudizio al M inistero 
dell’A gricoltura, per la  decisione definitiva da prendersi 
in accordo col M inistero degli Interni.

ARTICOLO 2.
1) Saranno considerati di nazionalità tedesca o unghe

rese quei cittadini reg istra ti come tedeschi o ungheresi 
in qualsiasi censimento avvenuto dopo il 1929, o divenuti 
m em bri di associazioni nazionali, unioni o p a rtiti politici 
raggruppanti persone di nazionalità tedesca o ungherese.

2) Un decreto particolare stabilirà le  eccezioni al pa
ragrafo 1°.

ARTICOLO 3.
1) Saranno considerati trad ito ri della Repubblica Ce

coslovacca:
a) cittadini che raggruppati o isolatam ente agirono 

contro la sovranità, l’indipendenza, l ’integrità, il siste
ma repubblicano-dem ocratico, la sicurezza e la difesa



della Repubblica Cecoslovacca, che incoraggiarono od 
indussero a ltri a tali, attiv ità, o che in alcun modo aiu
tarono attivam ente e deliberatam ente gli occupanti te 
deschi od ungheresi;

b) le persone giuridiche la cui am m inistrazione de
liberatam ente e attivam ente servì il sistem a di guerra 
tedesco o ungherese, o favorì le m ire nazifasciste.

2) La decisione di quando ta li cittadini o persone giu
ridiche siano soggette alle norm e di cui al paragrafo  1°
a) e b) spetta al Comitato Nazionale Provinciale, sotto la 
cui giurisdizione è sita la proprietà  in questione, su p ro 
posta del rispettivo Comitato Nazionale di D istretto. 
Spetta al Comitato Nazionale Provinciale di sottom ettere 
i casi dubbi al M inistero dell’A gricoltura per la delibe
razione finale che sarà presa in accordo col M inistro de
gli Interni.

ARTICOLO 4.
Col term ine « p roprietà  te r r ie ra »  (art. 1, par. 1°), s ’in 

tendono compresi i te rrito ri coltivati e boschivi, e le co
struzioni, istallazioni, im prese, connesse all’economia ag ri
cola e boschiva, tu tti i beni rem ovibili (scorte vive e 
scorte m orte) e tu tti i d iritti e privilegi connessi con il 
possesso di tale proprietà , o di parte  di essa.

ARTICOLO 5.
1) Se tale p roprietà  confiscata, secondo le norm e dì 

cui a ll’art. 1., è stata ceduta in affitto, s’intendono annul
la t i ‘ tu tti i contratti d ’affitfo.

Se tu ttav ia  a ll’affittuario spetta un assegnamento di 
te rra  (art. 7, par. 1°), egli ha d iritto  a rim anere sulla p ro 
prietà sino alla fine dell’anno fiscale. Q ualora tale p ro 
prie tà  non dovesse, per qualsivoglia ragione, essere asse
gnata, l ’affitto deve essere versato al Fondo A grario N a
zionale. Inoltre questo fondo risarc irà  — su proposta del 
Comitato Nazionale Locale, le spese correnti o gl’investi
m enti a quei cittadini o persone giuridiche danneggiate 
dalla confisca, benché l ’art. 3 non si riferisca ad esse.

2) D iritti e obbligazioni di patronato  gravanti la p ro 
p rietà  agricola confiscata secondo l ’art. 1, devono consi
derarsi annullati al giorno della confisca. Nei casi in  cui 
è dovuta, la compensazione sarà pagata dal Fondo A grario 
Nazionale.

3) Il problem a di ipoteche o a ltri d iritti g ravanti sul
la p roprietà  confiscata (art. 1) deve essere risolto secondo 
le norm e governative. Paghe, pensioni, tasse e a ltre  spese 
correnti debbono essere rim borsate da ll’am m inistratore 
nazionale.

ARTICOLO 6.
1) La p roprietà  agricola confiscata secondo l ’art. 1, 

sarà am m inistrata dal Fondo A grario Nazionale, p ro 
mosso dal M inistero dell’A gricoltura, fino a che non sia 
assegnata alle persone cui spetta. Al Governo è stato 
dom andato di redigere lo S tatuto di questo Fondo.

2) I tra tti di bosco connessi, di estensione superiore ai 
50 ha, confiscati secondo l ’art. 1, passeranno allo Stato. 
Se i tra tti di bosco non possono essere un iti al p a tr i
monio forestale dello Stato e non m isurano più di 100 ha, 
il Fondo A grario Nazionale li trasfe rirà  al rispettivo Co
m itato Nazionale.

ARTICOLO 7.
1) Della proprietà  agricola am m inistrata dal Fondo 

Agrario Nazionale, appezzam enti verranno assegnati ai 
seguenti cittadini di nazionalità slava:

a) a im piegati che ricevono stipendi in  na tu ra  e 
ai lavoratori di fa tto ria : fino a 8 ha di terreno  arabile 
o fino a 12 ha di te rra  coltivabile, secondo la qualità;

b) a piccoli proprietari, per com pletare il fondo che 
essi hanno finora posseduto: fino a 8 ha. di te r ra  arabile 
o fino ad un massimo di 12 ha. di te rra  coltivabile, se
condo la qualità;

c) a famiglie di contadini composte da m olti m em 
bri, per com pletare la  te r ra  da essi finora posseduta: fino 
a 10 ha. di te r ra  arabile, o 13 ha. di te r ra  coltivabile — 
come massimo, secondo la qualità;

d) a com unità e d is tre tti per pubbliche utilità;
e) ad associazioni di fabbricato, agricole o coopera

tive composte da persone cui spettano gli assegnamenti 
di te rra , secondo i par. a), b), c), ed f);

f) ad operai, im piegati pubblici e p riva ti e piccoli 
comm ercianti, allo scopo di costruirvi le p roprie case o 
dissodarvi giardini di estensione non maggiore di 0,5 ha.

2) Nei d istretti con in maggioranza abitanti tedeschi, 
e che non comprendano cittadini di nazionalità Ceca 
o Slovacca cui spettino gli assegnam enti di te rra  secondo

il par. 1° (a-b), la te rra  rim arrà  sotto l ’am m inistrazione 
del Fondo Agrario Nazionale, per i bisogni della coloniz
zazione interna.

3) T erritorio  boschivo m isurante fino a 50 ha o 100 ha 
(art. 6, par. 2°), può essere assegnato ad associazioni o 
cooperative forestali. Questa te rra  rim ane sotto il con
trollo statale.

4) I fabbricati, le istallazioni di u tilità  ai fini dell’eco
nomia agricola e forestale, le im prese agricole, i parchi, 
gli archivi, le note, ecc., requisite, così come tu tta  la p ro 
p rie tà  confiscata, qualora non siano assegnate a persone 
giuridiche, possono essere date in possesso a:

a) cooperative di cittadini aventine diritto, per uso 
collettivo;

b) in casi eccezionali ad individui, citati nel p a ra 
grafo 1° (a-c).

5) La questione di quando la p roprietà  confiscata debba 
essere assegnata a cooperative o a singoli, sarà  decisa 
in accordo a ll’art. 9.

6) Precedenza sarà data alle persone che si distinsero 
nella guerra di liberazione nazionale, in partico lare  sol
dati e partigiani, ex prigionieri politici, deportati e loro 
fam iglie o legittim i eredi, contadini danneggiati dalla 
guerra. Il diritto  alla precedenza deve essere provato.

ARTICOLO 8.
La proprietà  assegnata secondo l ’art. 7 può essere ven

duta, affittata od ipotecata solam ente dietro preventivo 
permesso del Fondo A grario Nazionale.

ARTICOLO 9.
1) Coloro cui spetti l ’assegnazione secondo l ’a r t i

colo 7, par. 1°, (a, b, c, d, f) ,  eleggeranno una commissione 
locale di contadini composta di 10 m em bri come massimo; 
essa collaborerà con il Comitato Nazionale sotto la cui 
giurisdizione cade la proprietà  confiscata.

2) Le rappresentanze delle locali commissioni di con
tadini eleggeranno una commissione d istre ttuale  di con
tadini che collaborerà con il Comitato Nazionale di D i
stretto. La commissione d istre ttuale  di contadini può con
sistere al massimo di 10 membri.

3) La commissione locale di contadini elaborerà un 
piano di assegnazione e lo sottoporrà a ll’approvazione 
della commissione d istrettuale  di contadini.

4) La commissione d istre ttuale  di contadini esam inerà 
i piani di assegnazione e le proposte di compensazione, e 
su questa base elaborerà un piano sim ilare di assegna
zione e risarcim ento per l’intero distretto . Se non vi sono 
divergenze tra  i piani e le proposte sottoposte dalle 
commissioni locali dei contadini, o se da parte  loro si 
giunge ad un accordo, il piano d istrettuale  di assegna
zione e risarcim ento diviene valido secondo il par. 5°.

5) Il piano di assegnazione e ‘risarcim ento sarà sotto
posto im m ediatam ente al Comitato Provinciale, che lo 
ino ltrerà  unitam ente al suo giudizio, al M inistero del
l’A gricoltura.

Il M inistero può apportare modifiche ai progetti di 
•assegnazione e risarcim ento qualora essi venissero a le
dere im portanti interessi pubblici o nazionali, oppure 
qualora non fossero state osservate le norm e dell’art. 7, 
par. 1° (a-f). Nel caso di industria  agricola (art. 7, p a ra 
grafo 4°), ove riguardi assegnazioni secondo l ’art. 7, pa
ragrafo 4° (b), il M inistero dell’A gricoltura deciderà in 
accordo col M inistero dell’A lim entazione e Rifornim enti.

6) Se la commissione d istre ttuale  di contadini non è 
capace di comporre le divergenze tra  i piani di assegna
zione e le proposte di compensazione delle commissioni 
locali di cpntadini, o se sorgono questioni tra  le com
missioni d istre ttuali di contadini, la commissione d is tre t
tuale sottom etterà il caso al Comitato Nazionale P rov in 
ciale, che lo. ino ltrerà  con suo giudizio al M inistero del
l’A gricoltura per la decisione finale.

7) Il M inistero dell’A gricoltura e il Comitato Nazionale 
provinciale delegheranno addetti alla commissione d i
strettuale  dei contadini, per a iu tarla  in quanto riguarda 
il lavoro tecnico connesso all’assegnazione della te rra .

ARTICOLO 10.
1) Le proposte di compensazione dovrebbero essere 

basate sulla produttiv ità , sulla posizione, sulla distanza 
e sullo stato di coltivazione (m iglioram enti, piantagioni, 
ecc.) della te rra  in rapporto  àlle condizioni fam iliari e fi
nanziarie della persona che riceve la te rra , cioè:

a) come minimo, il valore di un raccolto medio an 
nuale tra tto  dalla te rra  in questione;



12

b) come massimo, il valore del raccolto di due anni 
tra tto  dala te rra  in questione;

c) la compensazione per i fabbricati assegnati do
vrebbe rappresen tare  l ’affitto da 1 a 3 anni del fabbricato 
in questione. L ’affitto può in ogni caso essere fissato -, in 
genere;

d) la compensazione per le scorte vive e m orte e 
a ltri beni sarà fissata secondo le norm e che devono es
sere elaborate dai Comitati P rovinciali Nazionali, ed ap
provate dal M inistro dell’A gricoltura.

ARTICOLO 11.
1) La compensazione stipulata sarà versata:

I. con pagamento da effettuarsi entro il  term ine di 12 
mesi dopo che la proprietà  è sta ta  incam erata, sia esso 
in denaro in genere;

II. a rate, in denaro o genere, cioè:
ai il 10% della compensazione per la te rra  e le a ltre 

p roprietà deve essere pagato a ll’atto della presa di pos
sesso, su proposta della commissione contadini locale. Nel 
piano di assegnazione e risarcim ento, il Fondo Nazionale 
A grario può concedere una m ora nel pagam ento della 
prim a ra ta  di un  massimo di 3 anni;

b) il rim anente della compensazione deve essere pa
gato secondo il piano di pagam ento a rate, elaborato dal 
Fondo Agrario Nazionale, con un lim ite di tempo di 15 
anni dalla presa di possesso della proprietà.

2) In  casi che m eritino tra ttam ento  particolare da un 
punto di vista sociale, il Fondo A grario Nazionale può, 
su proposta della Commissione Contadina, abolire in te
ram ente la compensazione, e la proprietà  deve essere as
segnata senza risarcim ento ai contadini cui spetti il t r a t
tam ento preferenziale (art. 7, par. 6°).

ARTICOLO 12.
La compensazione deve essere pagata dalle persone 

a cui la te rra  è sta ta  assegnata, al Fondo A grario Nazio
nale, secondo i progetti da esso emanati. Sarà usata per 
estinguere ipoteche ed a ltre  obbligazioni gravanti sulla 
proprietà confiscata, nei lim iti in cui tali debiti sono ac
cusati e accettati. Inoltre, per la compensazione sulla 
p roprietà di persone perseguita te duran te  l ’occupazione 
a causa della loro nazionalità, fede politica o razza; per 
il m iglioram ento della produzione agricola e per la co
lonizzazione interna.

Sopravanzi — qualora ve ne siano — del Fondo A gra
rio Nazionale, andranno al Tesoro di Stato.

ARTICOLO 13.
1) La compensazione fissata come dall’art. 10, com

prende tu tte  le spese connesse alla confisca (art. 1 ), 
a ll’assegnazione e alla registrazione della proprietà  presso 
l’ufficio del catasto.

2) La registrazione presso l ’ufficio del catasto sarà ef
fe ttuata  dal Fondo A grario Nazionale a sue spese.

3) Il trasferim ento  di proprietà  cui questo decreto 
concerne non è soggetto al pagam ento di canoni e tasse.

ARTICOLO 14.
Il decreto entra in vigore nelle provincie della Boe

m ia e M oravia-Srlesia dal giorno della pubblicazione di 
verrà  posto in atto dai M inistri dell’A gricoltura, delle 
Finanze, della Giustizia, degli Interni, dell’Alimentazione 
e rifornim enti.

O rdinanza g o v ern a tiv a  d el 3 se ttem b re  1945 con  la  
q u a le  s i em ana lo  sta tu to  d el « F ondo N a z io n a le  A g ra 
rio » p resso  i l  M in istero  d e ll’A grico ltu ra . (Estratto)

PARAGRAFO 1

1) Il fondo è un organo statale alle dipendenze del Mi
nistero dell’Agricoltura.

2) A capo del Fondo è un presidente, sostituito du
ran te  la sua assenza dal prim o o dal secondo v ice-pre
sidente. Il presidente e i due vice-presidenti vengono 
nom inati dal Governo su proposta del M inistero dell’A gri
coltura.

3) Il « Fondo Nazionale A grario » presso il M inistero 
dell’A gricoltura può acquistare d iritti e con trarre  negozi, 
nei riguardi dell’assegnazione dei te rren i agricoli già ap 
partenenti ai tedeschi, agli ungheresi ed agli a ltri nemici 
dello Stato, ad agricoltori cechi, slovacchi e a ltri agricol-

to ri slavi, a meno che nuove leggi non dispongano d iver
samente.

PARAGRAFO 2
I funzionari del « Fondo Nazionale A grario » sono 

alle dipendenze del M inistero dell’A gricoltura e del p re 
sidente.

PARAGRAFO 3
1) Il Fondo è un organo avente il diritto  di richiam are 

al rispetto della legge i cittadini nell’ambito della propria  
attività . Questo d iritto  viene esercitato dal Presidente 
del Fondo oppure dal funzionario da lui designato.

3) Il controllo dell’attiv ità  del « Fondo Nazionale 
A grario » è devoluto al M inistero dell’Agricoltura.

PARAGRAFO 4
Le mansioni del Fondo sono principalm ente:
1) A m m inistrare la p roprietà  agraria, espropriata 

in base al decreto sulla confisca, come anche i beni 
immobili, consegnati al « Fondo Nazionale A grario » in 
base alla disposizione del paragrafo 2 , capoverso 1, le t
te ra  b), dei Decreto sulla distribuzione, sino all’atto di 
consegna della te r ra  al nuovo agricoltore consegnatario, 
od eventualm ente sino a nuove disposizioni circa l’uso dei 
te rren i in oggetto. E’ a ltresì di competenza del Fondo di 
p rendere provvedim enti in accordo con i com petenti Co
m itati nazionali locali e con il Consorzio degli agricoltori 
cechi, affinchè la te r ra  conficcata venga bene utilizzata, 
e di controllare l ’esecuzione dei suddetti provvedim enti 
sulFam m inistrazione della terra .

2) Vigilare, in collaborazione con i competenti Comi
ta ti nazionali locali e col Consorzio degli agricoltori cechi, 
che i te rren i assegnati vengano am m inistrati personal
m ente e con la dovuta cura da chi li ha avu ti in con
segna.

3) Decidere, su proposta del com petente Comitato n a 
zionale locale e del Consorzio degli agricoltori cechi (in 
base al paragrafo 5, capoverso 1, del decreto sulla con
fisca), circa il risarcim ento per spese correnti e d’investi
mento all’atto deH’annullam ento dei d iritti d’affitto e di 
a ltr i d iritti di usufrutto , re la tiv i alla p roprietà  ag raria  
confiscata.

4) Decidere, su proposta del competente Comitato n a 
zionale locale (in base al paragrafo 5, capoverso 2, del 
decreto sulla confisca) nei casi di particolare riguardo, 
sul risarcim ento dei d iritti patrocinali estinti e dei doveri 
relativ i alla p roprie tà  agraria confiscata.

5) E laborare un progetto per il pagam ento rateale  del 
risarcim ento, e concedere, su proposta della commissione 
agraria  locale, la deroga per il versam ento della prim a 
ra ta , o abbonare eventualm ente al consegnatario, su p ro 
posta della commissione ag raria  locale, il risarcim ento; 
fissare un progetto  per il pagam ento ra tea le  del risarc i
mento e concedere, su proposta del Comitato nazionale 
d istrettuale (commissione am m inistrativa distrettuale) e 
con il benestare della commissione ag raria  locale, la 
deroga del versam ento della p rim a rata, o di abbonare 
al consegnatario in  seguito ad  accertam enti eseguiti in 
collaborazione con i Comitati nazionale com petenti e con 
le commissioni agrafie, il pagam ento del risarcim ento.

6) Decidere, su proposta della commissione agraria  
locale, oppure, in assenza di essa, del Comitato nazionale 
locale, sulla concessione di piccoli crediti a lunga sca
denza ai consegnatari del terreno.

7) Concedere, su proposta della commissione agraria 
locale o, in assenza di essa, del Comitato nazionale locale 
e nei lim iti dell’autorizzazione governativa, la garanzia 
per p restiti a favore dei -consegnatari da parte  di istitu ti 
di credito o di a ltri is titu ti ag rari e sociali.

8) Eseguire a spese proprie  la registrazione dei beni 
immobili, che verranno assegnati in proprietà  ai nuovi 
usufruttuari.

PARAGRAFO 5
I mezzi finanziari del « Fondo Nazionale A grario » sono 

costituiti in parte  dai risarcim enti corrisposti dai conse
gnatari in base al paragrafo  12 del decreto sulla confisca 
e in base al paragrafo 9 del decreto sulla distribuzione; 
in parte  dalle somme a disposizione del bilancio statale, 
devolute, in base al paragrafo 11 del decreto sulla d is tri
buzione, all’esecuzione in terna della colonizzazione; in 
parte  dai doni, lasciti ed altre, donazioni, come anche dai 
profitti del patrim onio del Fondo e dai mezzi strao rd i
nari concessi dal Governo. Eventuali m aggiori utili del 
Fondo vengono vèrsati nella cassa dello Stato,



LA RIFORMA AGRARIA 
IN POLONIA

Dato il carattere prevalentem ente agricolo dell’econo
mia polacca, una profonda riform a, quale quella promossa 
con il decreto del 6 settem bre 1944, è destinata a m utare 
radicalm ente l’assetto economico-sociale della Polonia. Per 
comprendere la portata del decreto stesso, occorre dare 
uno sguardo alla situazione agricola polacca quale si p rer_ 
sentava antecedentem ente al settem bre 1944.

Il territorio coltivabile apparteneva per il 45% all’in 
circa a 19.000 fam iglie di proprietari terrieri, m entre il 
rim anente era suddiviso tra m ilioni di contadini. Secondo 
i dati statistici relativi aU1931, risulta che di tu tte  le azien
de registrate (1.583.400) il 60,2% era di dimensioni in fe 
riori ai 5 ettari, e 187,2% ' era costituito da aziende di 
estensione m inore di 10 ettari. A  causa delle distruzioni 
operate dalla guerra negli archivi e nelle biblioteche, non 
è stato finora possibile avere dati più recenti. T u ttavia , 
per approssimazione, le piccole aziende possedevano com 
plessivam ente 2.636.400 ha. di terra su un cifra globale 
di 20.304.000, pari, cioè, a solo il 13%.

Conseguenze inevitabili della « fam e di terra » dei pic
colissimi proprietari e dei braccianti erano: eccesso di 
popolazione nei d istretti rurali poveri di terra; forte di
soccupazione di giovani e vecchi — di coloro, cioè, per cui 
era più difficile trovare una confacente occupazione — 
crollo catastrofico dei prezzi per i prodotti agricoli, eco
nomia arretrata, scarsezza di m aterie prime, bassissimo 
potere di acquisto per la popolazione rurale. A  loro vo lta . 
la m iseria e l’arretratezza dell’agricoltura venivano ad 
essere causa diretta della depressione dell’industria e del
l’economia del paese in generale.

La necessità di porre rimedio a questo stato di cose 
era stata vivam ente sentita già nel luglio 1919, al m o
m ento della costituzione della Repubblica Polacca. Il 16 
luglio di quell’anno, in fa tti, il Sejm approvò una legge che 
avrebbe dovuto gettare le basi della nuova struttura agri
cola del paese, ma in realtà la situazione rimase pressoc- 
chè im m utata. Si giunse così alla nuova legge del 28 di
cembre 1925, secondo la quale si sarebbe dovuto proce
dere ogni anno alla parcellazìone di circa 200.000 ha. di 
terreno. Fra il 1919 e il 1938, si ebbe l’assegnazione di 
2.654.800 ettari di terra; ma il problema non poteva con
siderarsi risolto.

Il Comitato di Liberazione Nazionale subito dopo l’in 
gresso delle truppe nazionali in Polonia emanò un pro
clama in cui era detto come « allo scopo di accelerare la ri- 
costruzione del paese, e appagare la costante fam e dì 
terra dei contadini », il Comitato Polacco di Liberazione 
Nazionale intendeva, iniziare la realizzazione di vaste r i
form e agrarie nei territori liberati.

Tale promessa è stata tradotta in atto con il decreto 
dello stesso Comitato‘ in data 6 settem bre 1944, decreto 
che è stato successivam ente modificato, fino a che si è 
pervenuti ad una specie di testo unico sulla riform a agra
ria, emanato con decreto del m inistro dell’Agricoltura  
datato 18 gennaio 1945.. Le norm e esecutive sono conte
tenute in un regolamento del M inistro in  data 1 marzo  
1945.

T esto  u n ico  d e lle  n o rm e co n ten u te  n e l d ecreto  d el
com ita to  p o lacco  d i lib era z io n e  n a z io n a le  su lla  r ifo r 
m a agraria  (6 se ttem b re  1944) (1).

ARTICOLO Io
1) La riform a ag raria  in Polonia corrisponde ad una 

necessità statale ed economica e sarà eseguita tenuto 
conto del fa tto re  sociale, d’accordo con i prineipii del 
Manifesto del Comitato polacco di liberazione nazionale.

2) La riform a agraria  prevede:
a) L ’am pliam ento delle aziende piccolissime, piccole 

e medie;
. b) la creazione di aziende nuove per i contadini 

senza terra , per gli operai, i lavoratori agricoli ed i 
piccoli coloni;

c) la creazione di aziende per la produzione orto- 
floro-frutticola nelle vicinanze delle città e dei centri 
industriali;

(1) p u b b lica to  i l  18 g en n a io  1945 n e l d ecre to  d e l M in istro  
p er  l ’A g r ico ltu ra  e  le  R ifo rm e A grarie .

d) la  messa a disposizione dei te rren i per le scuole 
ed i centri sperim entali dipendenti dall’am m inistrazione 
statale e parastatale, al fine dello sviluppo della cultura 
agraria , della produzione di semi, dell’allevamento, e del
le industrie agricole;

e) la messa a disposizione di te rren i per la rico
struzione delle città, per nuovi centri di abitazione e 
per la  creazione di piccoli orti, nonché di te rren i da adi
bire ad uso dell’esercito, alla costruzione di vie di co
municazione, ed a scopi di bonifica.

ARTICOLO II0
1) Ai fini della riform a agraria  verranno destinati 

i seguenti beni:
a) quelli di proprietà  dell’erario  (che gli apparten

gono per qualsiasi ragione);
b) quelli di p roprietà  di cittadini tedeschi, di neo

polacchi e di cittadini polacchi di razza tedesca;
c) quelli appartenenti a persone condannate rego

larm ente dai tribunali per tradim ento dello Stato, per 
m ancata presentazione alle arm i, per aiuto dato a ll’occu
pante a danno dello Stato e della popolazione locale; 
ovvero per a ltri reati previsti dal decreto del Comitato 
polacco di liberazione nazionale del 31 Agosto 1944 (Gaz
zetta Ufficiale n. 4 Pos. 16), nonché dal decreto del Co
m itato polacco di fiberazione nazionale del 30 O ttobre 1944 
sulla difesa dello Stato (Gazzetta Ufficiale n. 10, Pos. 50);

d) quelli sequestrati p er qualsiasi a ltra  ragione p re 
vista dalla legge;

e) quelli di p roprietà  totale o parziale di persone fi
siche o giuridiche, se la loro estensione globale supera 
i 100 e tta ri ovvero i 50 e tta ri di te rra  coltivata e, nel 
territo rio  del voiedvodato di Poznan, di quello della 
Pom erania e di quello della Slesia, se l ’estensione su
pera i 100 e tta ri complessivi, indipendentem ente dalla

* te rra  coltivata.
Sulla situazione giuridica dei beni di p roprietà  della 

Chiesa cattolica o delle comunità di a ltre  religioni deci
derà il Parlam ento

T utti i beni di cui alle lett. b), c), d) ed e) del p re 
sente articolo passano im m ediatam ente ed integralm ente, 
senza alcun indennizzo, a ll’E rario  per gli scopi indicati 
nell’Art. 1 e n. 2.

2) Non sono valide tu tte  le divisioni giuridiche o fi
siche dei beni di cui a ll’Art. 2 n. 1 lett. e), avvenute 
dopo il 1. Settem bre 1939.

ARTICOLO 111°
1) P er realizzare la ricostruzione della stru ttu ra  ag ra

ria viene creato un Fondo statale della te rra , am m ini
strato  dal M inistero per l ’A gricoltura e le Riforme 
agrarie.

2) Il fondo è costituito da:
a) l ’ex fondo della, riform a agraria, creato con la 

legge del 9 marzo 1932 (Gazzetta Ufficiale n. 40, pos. 364 
anno 1934); *

b) le somme spettanti e le en trate  derivan ti dalle' 
a ttiv ità  relative alla ricostruzione della stru ttu ra  agraria;

c) i beni sequestrati ai fini della riform a agraria 
(art. 2);

d) i crediti e le en trate  derivanti dall’am m inistra
zione degli immobili (lett. c);

e) i crediti e le en tra te  provenienti dalla vendita 
degli immobili (art. 2) sequestrati ai fini della riform a 
agraria;

f) gli in teressi del capitale liquido appartenente al 
Fondo statale della te rra ;

g) i contributi del Tesoro;
h) a ltre  entrate.

ARTICOLO IV0
1) Il M inistro per l ’A gricoltura e le Riforme agrarie 

può affidare l ’am m inistrazione del Fondo statale della 
te rra  alla Banca Nazionale dell’A gricoltura nei lim iti ed 
alle condizioni da lui stabilite; ad eccezione dell’am m i
nistrazione d ire tta  degli immobili (art. 3, n. 2, lett. c).

2) Le operazioni finanziarie del Fondo statale della 
te rra  verranno eseguite tram ite  la Banca statale del
l’Agricoltura.

ARTICOLO V°
Dal Fondo statale della te rra  verranno sostenute tu tte  

le spese relative a ll’esecuzione della riform a agraria, 
concessi p restiti per l’im pianto delle aziende nonché per 
investim enti.



ARTICOLO VI°
Il M inistro per l ’A gricoltura e le Riforme A grarie 

assum erà im m ediatam ente l ’am m inistrazione statale dei 
beni di cui a ll’A rt. 2 con gli im pianti e tu tte  le dota
zioni mobili, compreso il bestiam e, nonché le aziende 
industriali ed agricole che ivi si trovano.

ARTICOLO V II0
1) Vengono nom inati commissari voievodali, d is tre t

tuali e comunali, nonché commissioni comunali della r i 
form a agraria, e commissioni per la  dipartizione della 
te rra  con il compito di collaborare con gli organi sta
tali e tecnici per l ’esecuzione della riform a.

2) I commissari voievodali e i loro sostituti vengono 
nom inati dal M inistro per l ’A gricoltura e le Riforme 
Agrarie.

ARTICOLO VIII°
Le commissioni comunali per la riform a agraria, su

bito dopo la loro costituzione, prepareranno  gli elenchi 
dele persone aventi diritto  a godere delle disposizioni 
della riform a agraria, in base a ll’art. n. 2, lett. a) e b).

ARTICOLO IX 0
1) Dopo le operazioni indicate negli art. 7 e 9, il com

missario d istre ttuale  per l ’attuazione delia riform a agra
ria provvederà, in collaborazione con gli organi tecnici 
delegati dal M inistro per l ’A gricoltura e le Riforme 
A grarie e con i commissari comunali per la rifo rm a stes
sa, all’effettiva spartizione della te rra .

2) La prio rità  nell’usufru ire del beneficio della r ifo r
ma ag raria  spetta ai soldati dell’esercito polacco, ai m uti
lati della guerra attuale  e ai com battenti delle lotte par- 
tigiane per la Polonia democratica.

3) Sono esclusi dal beneficio della riform a coloro che 
sono stati condannati regolarm ente per i rea ti citati nel- 
l’art. 2, n. 1, lett. c).

ARTICOLO X°
1) Gli accessori e il bestiam e provenienti dai beni 

parcellati saranno d istribuiti alle aziende di cui a ll’a r t i
colo 15. Non vengono spartiti il bestiam e d ’allevamento, 
oltre alla parte  degli accessori che non può essere razio
nalm ente utilizzata nelle nuove aziende.

2) La spartizione viene effettuata dalle commissioni 
comunali per la riform a agraria.

ARTICOLO X I0
1) Le dimensioni delle aziende agricole nuove, e le 

dimensioni alle quali dovranno essere po rta te  le aziende 
piccolissime, piccole e medie, dipenderanno dalla qualità 
della te r ra  e dalla relazione fra  il fabbisogno locale di 
te rra  e la disponibilità di essa.

2) La superficie per le aziende nuove non dovrà in 
linea di massim a superare  i 5 e tta ri di te r ra  di qualità 
media; per le aziende orto-floro-fru tticole i 2 ettari.

ARTICOLO X II0
1) Le aziende agricole costituite in base al presente 

decreto non possono essere in tu tto  o in parte  divise, ven
dute, affittate od ipotecate.

2) In casi eccez’onali, m eritevoli di partico lare  consi
derazione, i perm éssi per le operazioni di cui al n. 1 ven
gono concessi dai consigli nazionali e comunali.

3) La decisione del consiglio comunale in questa m a
teria  richiede l’approvazione del Presidio del consiglio 
superiore di grado.

ARTICOLO XIV0
Il piano di distribuzione della te r ra  prevede che una 

parte  di essa venga riservata  per m antenere le aziende 
modello (allo scopo di po rtare  ad un livello più alto la 
economia agraria) per le scuole agricole ed elem entari, 
per la ricostruzione della città  e per a ltri scopi im portanti 
di utilità  pùbblica.

ARTICOLO XV0
I casi dei contadini polacchi, che, indipendentem ente 

dalla loro volontà si trovano a ll’estero, e dei soldati 
dell’esercito polacco le cui fam iglie sono attualm ente fuori 
dei confini del paese, saranno presi in  considerazione, ai 
fini della spartizione della te rra , dopo il ritorno in  patria, 
o, rispettivam ente, dopo la smobilitazione.

ARTICOLO XVI0
I p roprieta ri o com proprietari espropriati dei beni 

di cui a ll’art. 2 n. 1 lett. e) possono, entro i lim iti s ta
biliti dal p resente decreto, ricevere aziende agricole fuori 
del distretto  dove si trova il terreno  loro espropriato, e

se non usufruiscono di tale facoltà, v errà  loro versata  
una pensione mensile di am m ontare p a r i allo stipendio d1' 
un  im piegato statale di 6. categoria.

ARTICOLO X VII0 
L ’acquirente riceve la te r ra  non gravata di debiti ed 

a ltri oneri. La questione della responsabilità del Tesoro 
per i debiti ipotecari esistenti v errà  regolata con decreto 
a parte.

ARTICOLO X IX 0 
L ’esecuzione del p resente decreto viene affidata al 

M inistro per l ’A gricoltura e le Riform e Agrarie.

R ego la m en to  di esecu z io n e  d e lla  le g g e  su lla  riform a  
agraria  em an ato  con  d ecreto  d el M in istro  p er l ’A g r i
co ltu ra  e  le  r iform e d el 1 m arzo 1945.

PARAGRAFO 1
Gli articoli citati nel presente regolam ento si r ife ri

scono al decreto del Comitato Polacco di liberazione 
Nazionale del 6 Settem bre 1944 sulla riform a agraria, 
m entre i paragrafi riguardano il presente regolamento.

PARAGRAFO 2 
Sono da considerare piccolissime, le aziende agricole 

di superficie inferiore a 2 ettari, piccole quelle di su
perficie compresa fra  i 2 e i 5 ettari, m edie quelle com
prese fra i 5 e i 10 e tta ri coltivati, purché i proprietari 
abbiano fam iglia numerosa.

PARAGRAFO 3 
Sono da considerare operai, lavoratori agricoli e pic

coli coloni senza te rra  tu tti coloro che possono essere
qualificati come capi-fam iglia, purché il lavoro della te rra  
costituisca la loro occupazione abituale e la loro principale 
fonte di sostentam ento.

PARAGRAFO 4 
Sono da considerare te rre  coltivabili quelle arabili, 

i prati, i pascoli, i te rren i per la produzione di ortaggi 
ed i fru tteti.

PARAGRAFO 5°
1) Gli uffici agrari- voievodali sono com petenti a de

cidere se un dato bene sottosta alla prescrizione del- 
l’art. 2, n. 1, lett. e).

2) G ontro la decisione dell’ufficio agrario  voievodale, 
le parti in teressate possono fare ricorso, tram ite  l ’ufficio 
stesso, al M inistro per l ’A gricoltura e le Riform e A gra
rie, entro giorni 4, a decorrere dal giorno successivo a 
quello in cui venne notificata la decisione.

PARAGRAFO 6 
Coloro i quali intendono ottenere il riconoscim ento 

della non applicabilità, nei confronti di un determ inato 
bene, delle prescrizioni contenute nell’A rt. 2, n. 1, lett.
e), devono p resen tare  a ll’ufficio agrario  voievodale gli 
elem enti che comprovino in modo preciso l ’estensione 
del terreno, tenuto conto delle varie qualità di territo rio ; 
in m ancanza di ta li prove, la  parte  in teressata  deve 
chiedere a ll’ufficio agrario  voievodale la produzione di 
tali prove a sue spese.

PARAGRAFO 7 
Non sottostanno alle prescrizioni contenute nell’art. 2, 

n. 1, lett. e) i terren i;
a) dei piccoli coloni, ai quali viene applicata la legge 

del 18 marzo 1932 sull’acquisto dei te rren i da p arte  dello 
Stato. Essi beneficiano della legge sulla protezione dei 
piccoli coloni.

b) degli acquirenti di fondi parcellati, quando l ’esten
sione complessiva del terreno  di loro proprietà  non su
peri quella prevista dall’art. 2, n. 1, lett. e).

PARAGRAFO 8
Le tenute vengono assunte insiem e a tu tte  le attività . 

I debiti non ipotecari non gravano sul Tesoro ad ecce
zione di quelli derivanti da spese sostenute per la tenuta 
stessa’.

PARAGRAFO 9 
I commissari delegati ai sensi dell’art. 7 affideranno 

l’am m inistrazione provvisoria delle singole te rre  da par-
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celiare a tecnici i quali, con l ’aiuto dei com itati dei lavo
ra to ri aziendali, preso possesso delle te rre  stesse, ne assi
cureranno l'in tegrità.

PARAGRAFO 10
1) L’assunzione delle tenu te  viene effettuata dai com

m issari autorizzati dal M inistero per l ’A gricoltura e le 
Riforme Agrarie, dagli uffici agrari voievodali ovvero di
strettuali.

2) L ’assunzione viene effettuata attraverso  la compila
zione di un verbale di consegna, con relativo elenco di 
tu tti gl’immobili ed accessori espropriati.

3) Il verbale viene steso in quattro  esem plari, e deve 
essere firmato da chi en tra  in possesso, da ll’am m ini
stratore provvisorio e dal residente del comitato aziendale.

PARAGRAFO 11
1) Sono esclusi dal sequestro del patrim onio dei p ro 

p rietari:
a) gli oggetti di uso personale del proprietario  delia 

tenuta a quelli dei m em bri della sua famiglia, come per 
esempio vestiario, calzature, m aterassi, cuscini, gioielli, 
mobilio, stoviglie, ecc., che non hanno alcuna relazione 
con la gestione dell’azienda agricola, purché non pos
seggano valore scientifico, artistico o storico;

b) le provviste di generi alimentari;-
c) gli anim ali e gli uccelli domestici.

2) Sono esclusi dal sequestro del patrim onio dei fitta- 
'voli :

a) tu tti gli effetti personali di p roprietà  del fittavolo 
e della sua famiglia;

b) gli accessori (impianti, utensili ed attrezzi) e il 
bestiam e di proprietà  del fittavolo, a condizione però che 
il d iritto  di proprietà  venga regolarm ente provato con 
documenti;

c) la parte  del raccolto dell’ultim a annata agricola 
che sia ritenu ta  indispensabile per il fabbisogno del fit
tavolo e della sua fam iglia e per pagare i salari dei la 
voratori agricoli.

3) In  caso di assenza dei p roprie ta ri o dei fittavoli, gli 
organi esecutivi sono tenuti a compilare un elenco del p a 
trim onio non sottostante ai sequestro a favore dell’Erario, 
e ad assicurare l ’in tegrità  degli oggetti relativi.

PARAGRAFO 12
La registrazione del sequestro a favore dell’Erario 

dei beni di cui a ll’art. 2, n. 1, avrà  luogo su proposta 
dell'Ufficio agrario voievodale competente.

PARAGRAFO 13
1) I commissari d is tre ttuali per la riform a agraria, 

nonché i loro sostituti, vengono nom inati dal m inistro 
per l ’agricoltura e le riform e agrarie su proposta del com
missario vaievodale, presen tata  d ’intesa col presidente del 
consiglio vaievodale.

2) I commissari comunali vengono nom inati dal com
missario d istrettuale d’intesa col presidente del consiglio 
distrettuale.

PARAGRAFO 14
I commissari per la riform a agraria  hanno il compito 

di salvaguardare i beni loro affidati ai fini della riform a 
stessa, di cui debbono curare la sollecita e regolare ese
cuzione.

PARAGRAFO 15
La commissione comunale per la riform a agraria  è 

costituita dal commissario comunale per la riform a ag ra
ria, come presidente, nonché dai delegati degli aventi d i
ritto  a ll’assegnazione della te rra  al senso dell’art. 1, n. 2, 
lett. e) e b), in num ero di due per ogni categoria d’in te
ressati, scelti da ll’assemblea generale dei medesimi.

PARAGRAFO 16
I commissari d is tre ttuali effettuano un controllo con

tinuo sulla a ttiv ità  dei commissari comunali, delle com
missioni comunali per la riform a agraria  e delle commis
sioni per la spartizione della terra .

PARAGRAFO 17
I commissari d istre ttuali compileranno, in collabora

zione cogli uffici agrari distrettuali, gli elenchi relativ i 
ai beni espropriati, di cui dovranno indicare la estensione 
e la qualità.

PARAGRAFO 18
II commissario d istrettuale, d’intesa con l'ufficio ag ra

rio d istrettuale, provvederà a pubblicare in ogni comune 
l ’elenco nom inativo dei beni e delle loro pa rti che non 
sottostanno alla parcellazione a norm a dell’art, 18.

PARAGRAFO 19
Il commissario d istrettuale, eseguite le operazioni di 

cui ai paragrafi 17 e 18, stabilisce, d ’intesa con le singole 
commissioni comunali per la riform a agraria, il piano di 
spartizione della te r ra  disponibile fra, le varie categorie 
degli aventi diritto.

PARAGRAFO 20
1) Eseguite le operazioni previste dal paragrafo  19, 

il commissario comunale provvederà a scegliere, in  seno 
a ll’assem blea generale degli aventi d iritto  al beneficio 
della riform a agraria, una commissione per la spartizione 
della te rra , separatam ente per ogni tenuta sottostante 
alla parcellazione.

2) La commissione per la spartizione della te rra  è com
posta da un presidente, dal suo sostituto e da cinque 
membri, di cui due rappresen tan ti degli operai agricoli.

PARAGRAFO 21
O ltre a ll’elenco compilato dalla commissione comunale 

per la riform a agraria, ai sensi dell’art. 9 il commissario 
comunale, d ’intesa con la commissione per la spartizione 
delle te rre , compilerà l’elenco di tu tti coloro che hanno 
diritto  a partecipare  alla spartizione di una data tenuta. 
Da tale elenco dovrà pure risu ltare , per ciascuno di 
loro, l ’estensione del terreno  già posseduto, la percentuale 
della te rra  coltivabile e il num ero dei m em bri della fa 
miglia.

PARAGRAFO 22
1) Il progetto di spartizione del terreno  viene p repa

rato dalla commissione per la spartizione della te rra , 
m entre il progetto di spartizione degli accessori viene 
preparato dalla commissione comunale per la riform a 
agraria, restando fermo che tali progetti debbono essere 
compilati con la partecipazione tecnica di is tru tto ri di 
scuole agrarie.

PARAGRAFO 23
Nella preparazione del progetto di spartizione della 

terra, le commissioni tengono conto delle disponibilità 
relative, delle dimensioni delle aziende agricole aventi 
d iritto  -all’ampliam énto, e del principio che tu tte  le ca
tegorie degli aventi diritto , e cioè dei senza te rra , dei p ro 
p rie tari di aziende piccolissime, piccole o medie con a ca
rico una fam iglia numerosa, debbano poter ricevere una 
certa estensione di terreno.

PARAGRAFO 24
P er quanto riguarda la spartizione del bestiam e, una 

singola azienda agricola non po trà  ricevere più di un ca
vallo o di una mucca.

PARAGRAFO 25
1) Non sottostanno alla spartizione:

I. P er quanto riguarda gli attrezzi e le macchine:
a) quelli da fabbro, da falegname, da sellaio; gli a t

trezzi dei pompieri, ecc.;
b) le macchine agricole che non possono essere ra 

zionalm ente adoperate nelle piccole aziende contadine, 
come ad esempio le tra ttric i, ecc.

c) i camions, le autom obili e le ve ttu re  di ogni 
specie.

2) P er quanto riguarda il bestiam e:
I. bestiam e da riproduzione:

a) gli stalloni, i tori, i verri, i montoni, e i caproni;
b) le gium ente iscritte  nei registri dell’associazione 

degli allevatori di cavalli;
c) le mucche, le scrofe, le pecore e le capre iscritte 

nei registri deH’allevam ento;
II. allevam enti speciali, quale pollame, api e bachi 

da seta.
2) In  m ancanza di prove circa l’attribuzione della qua

lifica di bestiam e di allevam ento, il commissario d is tre t
tuale per la  riform a agraria  dovrà sentire il parere  del
la commissione per l ’allevam ento o in mancanza, dell’agro
nomo d istre ttuale  o comunale.

3) Dalla spartizione vengono pure escluse le provviste 
di prodotti agricoli.

PARAGRAFO 26 
Il commissario d istre ttuale  per la riform a agraria  è 

responsabile della buona conservazione degli »accessori 
e del bestiam e rim anente che sottostanno alla spartizione, 
e delle provviste dei prodotti agricoli.

PARAGRAFO 27 
Il progetto di spartizione della te rra  e degli accessori 

viene approvato dal commissario d istrettale, sentito il 
parere del commissario agrario e del geometra, che sono



i legali tecnici per la compilazione del progetto di spar
tizione della te rra  degli accessori.

PARAGRAFO 28
Nel caso in cui non si giunga ad un accordo circa la 

spartizione della te rra , il commissario d istre ttuale  deci
derà in via definitiva.

PARAGRAFO 29
1) La effettiva spartizione della te rra  secondo il p ro 

getto approvato (par. 29) viene fa tta  dai geometri, de
legati da ll’ufficio agrario d istrettuale.

2) Nei casi in cui non si disponga del num ero neces
sario di geometri, la divisione può essere fa tta  provviso
riam ente dalla commissione per la spartizione della te rra , 
sotto il controllo generale di un geometra.

PARAGRAFO 30
La effettiva spartizione effettuata sul terreno  (par. 31) 

potrà essere modificata solo con il benestare dell’ufficio 
agrario voievodale, d’intesa col commissario voievodale.

PARAGRAFO 31
1) Dopo l ’approvazione del progetto ai sensi del pa

ragrafo 29 e, dopo la spartizione effettiva in loco del 
terreno e del bestiam e, il commissario d istrettuale  e 
quello agrario  faranno en tra re  gli acquirenti in possesso 
della te rra  e consegneranno loro il documento relativo 
firmato dai due commissari.

2) Il documento dell’assegnazione costituisce il titolo 
di p roprie tà  ed in  base ad esso avviene l ’iscrizione nei 
registri catastali.

PARAGRAFO 32
Gli uffici agrari d istre ttuali nominano, separatam ente 

per ogni singolo comune, delle commissioni speciali di 
classifica e di estimo incaricate di stabilire il valore delle 
parcelle e degli accessori.

PARAGRAFO 33
1) La commissione di classifica e di estimo è composta 

dal presidente, il quale deve avere la preparazione tec
nica necessaria, e dal geometra, nom inati entram bi 
dall’ufficio agrario d istrettuale, e da due delegati della 
commissione comunale p er la riform a agraria. Nelle de
liberazioni, qualora si verifichi la parità  dei voti, prevale 
il giudizio del presidente.

2) I m em bri della commissione nom inati dall’ufficio 
agrario  d istre ttuale  possono prendere contem poraneam en
te parte  a varie commissioni.

PARAGRAFO 34
Il valore degli accessori e del bestiam e, calcolato in 

m oneta sulla base dei prezzi fissati dal M inistero della 
Agricoltura e le Riforme agrarie, viene addebitato al
l ’azienda agricola beneficiaria, come prestito  nei confronti 
del quale vanno applicate le disposizioni dell’art. 14, 
nn. 2 e 3.

PARAGRAFO 35
1) La Commisssione di classifica e di estimo, dopo

aver stabilito il valore delle parcelle e degli accessori, 
stende il verbale delle operazioni compiute.

2) Il verbale deve contenere i dati re la tiv i alle m isu
razioni e alle classifiche, i prezzi corrispondenti, gli
elenchi degli acquisti, le somme spettanti per gli acces
sori ed il bestiam e e un prospetto grafico dei te rren i
parcellati.

PARAGRAFO 36
Eseguite le operazioni di cui al paragrafo 37, l’ufficio 

agrario d istre ttuale  adotterà una deliberazione in m erito 
alla classifica ed all’estimo, e la  pubblicherà per affissione 
in un punto visibile del locale de ll’am m inistrazione dei 
comuni nel cui te rrito rio  si trova la  tenu ta  parcel- 
lata, nonché nei locali dell’ufficio agrario  d istre ttuale  
competente.

PARAGRAFO 37
La deliberazione (par. 38) deve essere affissa per la 

durata di giorni 7, scaduti i quali essa viene considerata 
come notificata alle p arti ed alle persone interessate.

Il sindaco inform a im m ediatam ente l ’ufficio agrario 
d istrettuale della data d ’affissione della deliberazione.

PARAGRAFO 38
Le p arti e le persone in teressate hanno il d iritto  di 

rico rrere  contro la deliberazione dell’ufficio agrario  vo
ievodale per tram ite dell’ufficio d istrettuale entro 7 
giorni a decorrere dalla scadenza del term ine di cui al 
par. 39.

1) Scaduto il term ine fissato per il ricorso, l ’ufficio 
agrario  d istrettuale  trasm etterà  im m ediatam ente a ll’ufficio 
agrario voievodale tu tto  il m ateriale concernente la p a r
cellazione oltre il ricorso.

2) L ’Ufficio agrario  voievodale, sentito il p arere  del 
commissario voievodale per la riform a agraria, adotterà 
la deliberazione definitiva.

PARAGRAFO 39
Hanno d iritto  a p resen tare  domanda di esclusione dalla 

parcellazione, a norm a dell’art. 15 le autorità  e le aziende 
statali e parasta ta li e le dssociazioni agricole.

PARAGRAFO 40
1) I commissari e le commissioni per la spartizione 

della te rra  devono riservare agli scopi dell’insegnam ento 
agricolo:

per le scuole comunali agricole, da 5 a 10 ettari; 
per le scuole d istrettuali agricole, da 30 a 50 ettari; 
p er i licei e le scuole speciali, dai 50 agli 80 ettari 

di te r ra  coltivabile.
2) Nel caso in cui il territo rio  di un  dato comune non 

si trovi una azienda agricola sottostante alla parcella
zione, bisogna riservare  alla scuola comunale agricola una 
parcella con accessori nel comune vicino.

Guide alia Costituente

Allo scopo di illustrare e di dif
fondere la conoscenza dei principali 
problemi che si propongono al paese e 
che l’Assemblea Costituente dovrà affron
tare e risolvere, il Ministero per la Co
stituente ha curato la pubblicazione delle 
seguenti “ Guide alla Costituente,,:

u  Che cosa è la Costituzione
del prof Arturo Carlo Jemolo

a  La Costituente e la Costituzione
del prof. Giuseppe d'Eufemia

3  II p r o b l e m a  i n d u s t r i a l e
del prof, Gaetano Stammati

¿3 Le  a u t o n o m i e  l o c a l i
curato dalla redazione del Bollettino di 
informazione e documentazione del Mini
stero per la Costituente

s  11 p r o b l e m a  a g r a r i o
del dott. Gian Giacomo dell’Angelo

0  II p r o b l e m a  b a n c a r i o
del dott. Giancarlo Trovamala

PA O L O  B A SE V I 
R esp o n sa b ile


