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I T A L I A

L® ©lezioni a m m in is tr a t iv e

li* Presidenza del Consiglio ha co- 
inunieato il terzo elenco di comuni per 
i  quali le elezioni comunali sono state 
ttósate per il 10 marzo.

Esso com prende 15 com uni della  p rò - 
L incia di A vellino, 40 p e r  que lla  di Co
senza, 12 p e r  quella  d ì N uoro e  p e r  la 
p ro v in c ia  d i T ern i i com uni di Lugnano 
in  T everina , A lviano, B aschi e  C astel 
V iscardo.

L ’elenco dei com uni p e r  i qua li le e- 
leziorii com unali av ranno  luogo il 17 
m arzo  com prende, in  base ad a ltro  co
m un ica to  della  P residenza, 13 com uni 
de lla  p rov incia  di Ancona, 6 d i A pua
ni», 16 di Ascoli Piceno, 10 d i B ari, 88  
d i B ergam o, 4 di B rindisi, 29 di C aglia
r i , 6 d i C aserta , 35 d i C atanzaro, 10 di 
C hieti, 12 d i Como, 14 di Foggia, 8 dì 
Grosseto, 14 d e ll’A quila, 6 d i Lecce, 5 
di M atera , 4 di M essina, 9 di M odena, 
5 di Palerm o, 4 di P a rm a, 17 di Pesca
ra , 6 d i Po tenza, 2 d i Pesaro , 4 di R a- 
|u s a ,  33 di R avello, 8 d i Sassari, 3 di 
Siena, 13 di Teram o, 15 d i Arezzo, i  d i 
T ren to , 19 di A sti, 13 di M ilano, 4 di 
N apoli, 14 di Perug ia, 16 di P iacenza 8 
d ì P rosinone, 27 di Rom a, 4 d i V iterbo.

« I T E R O

f»t*!s! d el  G o v ern o  In F r a n cie

11 i l  gennaio il  gen. De G aulle  h a  
rassegnato  le  dim issioni con u n a  le tte 
r a  a  F elix  Gouin, P re sid en te  de ll’A s
sem blea  C ostituente. L e  cause che h a n 
no  indo tto  il  gen. De G aulle  a ta le  deci
sione sono v a riam en te  ind iv iduate . L a  
rag io n e  uffic ia le  sem b ra  debba r i 
cercars i n e l r ifiu to  d a  p a r te  del ge
n e ra le  di ad e rire  a lla  r ich ies ta  socia
lis ta  e  com unista d i r id u r re  del 20% 
le  spese m ilita ri. L a v e ra  rag ione  la 
te n te  sem b ra  invece co n sistere  ne i 
co n trasti t r a  il  genera le  e i capi dei 
v a r i  p a r ti t i  in to rn o  a lla  nuova C osti- 
tu rio n e .

Subito  dopo le  dim issioni sono co
m in c ia te  le  consultazioni t r a  i p a r ti t i  
m le  p e rso n alità  politche. Dopo il r i 
fiuto del M.R.P. di p a rtec ip a re  ad  u n  
G overno  tr ip a r tito  p resied u to  da  u n  
com unista, il  P a r tito  C om unista h a  
p ro p o sta  ai socialisti la  form azione d i 
u n  G overno socialcom unista con p re 
sidenza T horez. I  socialisti tu ttav ia , 
p e r  bocca de l seg re ta rio  del P a r tito  
D aniel M ayer, d ich iaravano  d i v o ler 
rim a n e re  fedeli a l p rincip io  d e l G o
v e rn o  tr ip a rtito . In  u n  p rim o  tem po, 
in o ltre , i  socialisti p roponevano  come 
p re s id en te  V in cen t A urio l;  i  com uni
s ti erano  p e rò  c o n tra ri e  p ro p o n ev a
no  invece la  can d id a tu ra  di Gouin. I n 
tan to , ne l pom eriggio del 22, si r iu n iv a  
l ’A ssem blea C ostituen te  che decideva 
d i r in v ia re  al g iorno seguen te  l ’e le 
zione. N el fra ttem p o  il M.R.P. accet
ta v a  in  linea  di m assim a la  cand ida
tu ra  G ouin, ponendo p e rò  a lcune con
dizioni.

L a  se ra  d e l 24 i t r e  p a r ti t i  m aggiori 
h an n o  d iram ato  u n  com unicato  ne l 
qu a le  fissano ì p u n ti del p rog ram m a 
com une di governo:

1 ) m an ten im en to  de lle  m isu re  già 
ad o tta te  dal p receden te  G overno t r i 
p a rtito  (il che si rife risce  specia lm en
te  a lla  nazionalizzazione delle  in d u 
s tr ie  e le ttrich e );

2) elaborazione e pubblicazione di 
un  esatto  inven ta rio  delle  riso rse  de l
la  F ran c ia  e d e lle  sue  necessità  es
senziali;

3) rap id a  a ttuazione  delle  m isure  
già ap p ro v ate  d a ll’A ssem blea C osti
tu en te  (in  rife rim en to  spec ia lm ente  
a lla  nazionalizzazione delle  banche);

5) sv iluppo de lla  produzione, da a t
tu a rs i con tu tt i  i  m ezzi possib ili e  p a r 
tico larm en te  m ed ian te  u n a  « n az io n a 
lizzazione senza bu rocratizzazione e 
senza spoliazione»;

6) risp e tto  dei d ir itti  dei sindacati;
7) p e r  le  scuole pubb liche  e p e r 

que lle  confessionali re ste ran n o  valide  
p e r  il m om ento le  leggi del 1939;

8) decurtazione d i 40 m ilia rd i di 
fran ch i ne lle  spese  m ilita ri;

9) blocco dei sa lari;
10) ferm o degli a rru o lam en ti nelle  

forze a rm ate ;
11 ) acceleram ento  della  conversione 

de lla  p roduzione di g u e rra  in  quella  
di pace;

12) ro ttu ra  delle relazioni d ip lom a
tich e  con Franco.

I l  26 è sta to  u fficialm ente  an n u n cia 
to  che il nuovo G overno e ra  sta to  così 
com posto:

G ouin  (S.F.I.O .), P residen te , Thorez  
(P.C.F .) e Gay  (M .R .P .), Vice P re s i
den ti; L etroguer  (S.F.I.O .) agli In te r 
n i; Croizat (P.C.F.) al L avoro  e B idault 

. e T eitgen  (M.R.P.) agli E steri ed alla  
G iustizia; a ll’A lim entazione, un  in d i- 
p enden te: L ongchambon.

P roclam azion e d e lla  R ep u b b lica  
•  p r o g e tto  di nuova C o stitu zio ne  

in A lb ania

A m ezzogiorno d e ll’l l  gennaio la  
Assem blea C ostituen te  a lbanese  ha 
proc lam ato  ufficialm ente  la  « R ep u b 
blica  P opo lare  d ’A lban ia  ». I lavo ri 
de ll’A ssem blea C ostituen te  avevano 
avu to  inizio la  m a ttin a  del 10 a lla  p re 
senza delle  m issioni a lleate  e dei co r
risp o n d en ti de lla  s tam pa e ste ra  a  T i
ran a . I l do tt. Popa, decano dell’A s
sem blea, che è sta to  chiam ato  a p re 
sied ere  la  p rim a  seduta, aveva d ich ia 
ra to  ne l discorso di a p e r tu ra  che la 
fo rm a  rep u b b lican a  è  la  p iù  ad a tta  
perch è  possano essere  a ttu a te  le  r i 
form e sociali e po litiche m atu ra te  con 
gli u ltim i ev en ti de lla  s to ria  a lb a 
nese.

I l 14, il  gen era le  E n ver H oxha  ha  
rassegnato  n e lle  m an i de ll’A ssem blea 
C ostituen te  le  dim issioni del Governo. 
L ’A ssem blea le  ha resp in te ; H oxha h a  
accettato  di r im a n e re  in  carica. R e 
Z ogu ha p ro tes ta to  da L o n d ra  asse
ren d o  che la  decisione delFA ssem blea 
C ostituen te  non rispecch ia  nè  la  v o 
lo n tà  nè  il  sen tim en to  del popolo a l
banese  e che, com unque, ben p iù  im 
p o rtan te  de lla  fo rm a  istituzionale  è 
l ’ind ipendenza de l Paese, oggi « m i
n acc ia ta  ».

Intanto sono sta ti re s i no ti i eapisal- 
dì d e l futuro sta tu to  a lbanese  che sa rà  
sottoposto a lla  C ostituente. Essi consi
stono ne lla  istituz ione  di Consigli del 
Popolo, n e lla  p ianificazione de ll’ag ri
coltura, con l ’in troduzione  del sistem a 
cooperativo, n e lla  nazionalizzazione de l
le  m in ie re  e de lle  in d u strie  principali, 
n e lla  tu te la  dei d ir itti  delle m inoranze 
e n e l d iritto  di asilo p e r  gli s tran ie ri 
p e rseg u ita ti p e r  av er difeso la  causa 
della  dem ocrazia,

V er so  le  e le z io n i  in R u ssia

H 10 febb ra io  av ranno  luogo le e le 
zioni n e ll’U.R.S.S. Di conseguenza in 
tu tte  le c ittà  e villaggi hanno luogo r iu 
nioni, comizi e incon tri di lavoratori, 
kolkosiani ed in te lle ttu a li p e r m ette re  
in  rilievo  l’im portanza  delle elezioni. In  
m ancanza di u n a  lo tta  di p a rtiti, la 
cam pagna e le tto ra le  consiste n e ll’illu - 
s tra re  agli e le tto ri le q ua lità  personali 
dei cand idati e o tten ere  il  m assim o ac 
cesso alle  u rne ; a ta l?  scopo m ilita ri e 
p ropagand isti p a rlan o  de lla  v ita  e d e l
la  a ttiv ità  dei cand idati al Soviet Su
prem o. O gni sezione e le tto ra le  h a  il 
suo cen tro  d i p ropaganda, e in  m edia  
si com pone da 1000 a 1500 e le tto ri.

T u tti gli S ta ti d e ll’U.R.S.S. aprono 
le  liste  dei candidati con il nom e di 
S ta lin  il q ua le  h a  accettato  di p o rre  la 
sua  can d id a tu ra  nel d istre tto  di Mosca 
che p o rta  il  suo nome.

R ep u b b lica  in U n g h eria

I l  24 gennaio si è r iu n ito  in  sedu ta  
s tra o rd in a ria  il P a rlam en to  ungherese, 
E’ sta to  d ich iara to  decaduto  il regno 
d ’U ngheria  e p ro c lam ata  la  R epubbli
ca. Il Conte M ichele K aroly, già p ro 
fugo negli S ta ti U niti, è sta to  p ro c la 
m ato  P residen te . Il p rogetto  di sta tu to  
costituzionale de l nuovo S tato  p revede  
am pie  garanzie  di lib e rtà  di pensiero, 
di re lig ione e di associazione p e r  tu tt i  
i c ittad in i. L ’organo suprem o della  n a 
zione sa rà ' l ’A ssem blea Nazionale, a lla  
quale  sp e tta  di eleggere il P resid en te  
de lla  R epubblica che d u ra  in  carica  
q u a ttro  anni.

li c o n tr o l lo  d e l le  e lez io n i  
in G recia

Il P re sid en te  T rum an  ha nom inato 
H enry  P. G rady  capo del gruppo 
degli « o sserva to ri » am ericani, con 
rango di am bascia to re. Il gruppo av rà  
u n  seg re ta ria to  civile di c irca  o tta n ta  
persone ed  u n a  com m issione m ilita re  di 
cui fa ran n o  p a r te  c irca  c inquecento  p e r 
sone. G li « osserva to ri » a rriv e ran n o  in  
G recia tre  se ttim ane  p rim a delle  e le 
zioni, effe ttueranno  g iri isp e ttiv i in  
tu tto  il paese  p e r ren d ersi conto del 
modo col quale  v e rrà  condotta  la  cam 
pagna e le tto ra le  e il g iorno de lle  e le 
zioni si a ssicu reranno  che nessuna in 
te rfe ren za  ne  tu rb i il reg o la re  svolgi
m ento. Vi sa rà  un  ufficio  cen tra le  di 
osservazione ad A tene ed uffici d i
s tre ttu a li ad A tene stessa, Salonicco, 
Pa trasso , T ripolis ed H eraklion . Ai 
rap p re sen tan ti delle  tre  nazioni (U.S.A, 
G. B., Fr.) non v e rran n o  assegnate 
zone specifiche inquan tochè l’osserva
zione a llea ta  sa rà  condotta  in  com une. 
Dopo le  elezioni, gli osserva to ri re d i
geranno  il lo ro  rap p o rto  che inv ie- 
ranno  ai risp e ttiv i governi. G li o sser
v a to ri si raccoglieranno  a N apoli v e r
so la  m età  di febbraio  onde p a rtee i- 
c ipare  ad  un  corso p ra tico  p e r 
ad d estra rsi ai loro com piti p rim a di 
prosegu ire  p e r la  Grecia.

Elezioni c o m u n a li  in G erm a n ia

In  B aviera, n e l B aden, nellA ssia  e 
ne l W iirtem berg  si sono svolte, nei 
giorni 20 e  27 gennaio, le  elezioni ai 
Consigli locali p e r  i Com uni in ferio ri 
ai 20.000 ab itan ti che hanno  dato  i se 
guenti r isu lta ti: U nione cris tiano-so 
ciale 1.204.388 voti, socialdem ocratici 
723.180, com unisti 101.968, a ltr i p a r ti t i  
748.373. L a partecipazione  alle urn» 
è  s ta ta  d e ll’84 %.



STATI E COSTITUZIONI

La Costituzione
1. — I PRECEDENTI DELLA C O STITU ZIO 

N E  VIGENTE.
Il primo documento costituzionale — dopo la conquista 

del potere da parte dei bilscevichi (25 ottobre, secondo il 
vecchio calendario; 7 novembre, secondo il calendario gre
goriano —- 1917) — è la Dichiarazione dei diritti dei popoli 
della Russia, nella quale era riconosciuto il diritto di auto- 
decisione, l’eguaglianza e la sovranità dei popoli della Russia, 
l’abolizione di qualsiasi privilegio e di qualsiasi lim itazione  
nel campo nazionale ed in quello religioso, la libera evolu
zione delle minoranze nazionali e dei gruppi etnici v iven ti 
nella Russia.

La Dichiarazione, redatta il / /  novembre 1917 , fu  appro
vata nel gennaio 1918, dal I I I  Congresso Panrusso dei So
ciety, col titolo di « Dichiarazione dei diritti del popolo la
voratore e sfru ttato  ». Fu redatta da Lenin come Presidente 
del Consiglio dei Commissari del Popolo e controfirmata da 
Stalin, quale Commissario del Popolo per le N azionalità.

Lo stesso 111 Congresso Panrusso dei Soviety diede inca
rico al Comitato Esecutivo Centrale panrusso di elaborare 
la Costituzione che fu  approvata dal V  Congresso Panrusso 
dei Soviety il 10 luglio 1918.

In  occasione dell’approvazione di questa rB carta costitu
zionale della R.S.F.S.R. (Repubblica Socialista Federativa So
vietica Russa), Lenin disse al V  Congresso: « La nostra C o
stituzióne registra l’esperienza della lo tta  e dell’organizzazione 
delle masse proletarie contro gli sfruttatori, sia all’interno del 
Paese che in tu tto  il m ondo». (Lenin, Opere — ed, uff. rus
sa — voi. X III , p. 391). La Costituzione del ’18, in fa tti, 
traduceva in termini giuridici le conquiste dei primi otto me
si di dittatura del proletariato.

I l V II , l’V I I I  ed il I X  Congresso dei Soviety della R.S. 
F.S.R. apportarono varie, modifiche alla Costituzione.

Il 30 dicembre 1922 fu  decisa l’unione delle Repubbliche 
socialiste sovietiche della Russia, de//’Ucraina, della Russia 
Bianca e della Transcaucasia in uno stato federato plurina
zionale (V’ Congresso dei Soviety dell’U .R.S.S.). Lo stato so
vietico m utò la sua denominazione da R.S.F.S.R. in U.R.S.S.

In  relazione a questo mutamento costituzionale, il I I  C on
gresso dei Soviety dell’U .R .S.S . approvò, il 31 gennaio 1924, 
la 2* Costituzione. (Questa è però, oggi, considerata come 
in  quanto la Costituzione del 1918 era la C ostituzione della 
R.S.F.S.R., mentre, come si è detto , l’U .R.S.S. fu  costituita  
soltanto il 30 dicembre 1922). A l momento della promulga
zione della Costituzione del ’24, Lenin era m o n o  da dieci 
giorni (21 gennaio 1924).

Anche la Costituzione dell’U .R .S .S ., del ’24, fu  modificata 
nei successivi Congressi dei Soviety dell’U .R.S.S., per adat
tarla sia alle mutate condizioni della società sovietica, posta 
sulla via della realizzazione del socialismo, sia allo sviluppo  
strutturale dell’U  .R.S. S., che, se constava di 4 Repubbliche 
nel ■24, ne accrebbe il numero a 7 poco prima del dicembre 
1936.

In  quest’anno —  esattamente, il 5 dicembre — fu  appro
vata dall’V I I I  Congresso, straordinario, dei Soviety dell’U .R,
S S ., la Costituzione tuttora vigente, che portava ad 11 il 
numero delle repubbliche socialiste sovietiche federate.

2 . — 19 3 5 : LA COM M ISSIONE DELLA C O 
ST IT U Z IO N E  ED I SUOI COM PITI.

Stalin fece al Congresso, il 23 novembre 1936, un detta
gliato rapporto sul progetto della Costituzione. Egli richiamò 
in primo luogo che il progetto era stato redatto da una ap
posita Commissione costituita in seguito a speciale decisione 
—  presa il 6 febbraio 1933 — dal V I I  Congresso dei Soviety  
dell’U .R.S.S. La decisione recava: • 1 . A pportare alla Costi
tuzione dell’U.R.S.S. delle modifiche allo scopo: a) dì rendere 
ancor più democratico il sistema elettorale, sostituendo alle

dell’ U. R. S. S.
elezioni a suffragio non completamente eguale elezioni a suf
fragio eguale, alle elezioni a molti gradi elezioni dirette, allo 
scrutinio pubblico lo scrutinio segreto; b) di precisare la base 
economica e sociale della Costituzione per adeguare la C o
stituzione a ll’attuale rapporto tra  le forze di classe dell’U.R.
S.S. (creazione della nuova industria socialista, disfatta dei 
kulak, v ittoria  del sistema del golcos, affermarsi della p ro 
prietà socialista come base della società sovietica, ecc.)... »«

Il 7 febbraio 1933 la Sessione del Comitato Esecutivo Cen
trale dell’U .R.S.S., appositamente riunita, costituì la '■ Com
missione della Costituzione, composta di 31 membri.

La Commissione doveva, nel redigere il progetto « tener 
conto degli spostamenti verso il socialismo che si sono com
piuti nella v ita dell’U.R.S.S. dal 1924 ad oggi».

Quali sono questi cambiamenti?

3 , — CAM BIAM ENTI SO PRAVVENUTI NEL
LA V IT A  DELL.5 U.R.S.S. NEL PERIODO  
1524- 1936 .

Stalin ricorda nel suo rapporto che nel 1924 —  quando era 
stata emanata la Costituzione che si trattava di mutare. —= 
« si era nel primo periodo della N .E.P. (N uova  Politica Eco
nomica), nel periodo in cui il potere sovietico, mentre svi
luppava il socialismo in tu tti i modi, consentiva tu ttavia  unà 
certa ripresa del capitalismo, e contava, nel corso della com
petizione fra  i due sistemi economici, capitalista e socialista, 
di organizzare il sopravvento del sistema socialista su quello 
capitalista. Il compito consisteva allora nel rafforzare, nel 
corso di questa competizione, le posizioni del socialismo, nel 
riunirete liquidare i sistemi capitalistici e condurre a term ine 
la vittoria del sistema socialista, come sistema fondamentale 
dell’economia nazionale ».

« La nostra industria offriva allora un quadro poco invi
diabile... Essa si basava su una tecnica vecchia, arre trata  e 
povera... Il peso specifico del settore socialista nella nostra 
industria costituiva allora circa l’8o %. Ma il settore capita
lista occupava pur tu ttav ia  non meno del 20% dell’industria. 
La nostra agricoltura offriva un quadro ancor più sgrade
vole... la classe dei grandi proprietari fondiari era già stata 
liquidata, ma d’a ltra  parte la classe dei capitalisti agricoli, la 
classe dei kulak, rappresentava ancora una forza notevole...

Lo stesso bisogna, dire per quanto riguarda il commercio 
a ll’interno del paese. Il settore socialista del commercio co
stituiva appena il 50-60 c/c, non di più, e tu tto  il resto era 
occupato dai mercanti, dagli speculatori e da altri elementi 
privati.

...Quale è la situazione adesso, nel 1936?

...Adesso ci troviam o nell’ultimo periodo della Nep, alla 
fine della Nep, nel periodo della completa liquidazione del 
capitalismo in tu tte  le sfere dell’economia nazionale...

...il Capitalismo è stato completamente cacciato dalla no
stra industria, e la form a socialista di produzione costituisce 
attualm ente il sistema che domina incontrastato nel campo 
industriale...

...nell’agricoltura la classe dei kulak  è stata liquidata e il 
settore delle piccole aziende contadine individuali, con la loro 
tecnica a rre trata , medioevale, occupa oggi un posto insigni- 
cante...

Per quanto riguarda il commercio all’interno del paese, i 
mercanti e gli speculatori sono stati completamente cacciati 
da questo campo. T u tto  il commercio si trova oggi nelle m i
ni dello Stato, della cooperazione, e dei colcos... ». Questi, 
nella enunciazione di Stalin, i cambiamenti sopravvenuti nel
l’economia. sovietica dal 1924 al 1936.

Iq  rapporto con questi cambiamenti, si è però modificata 
anche la stru ttura di classe dell’U.R.S.S, « La classe dei grandi 
proprietari fondiari, come è noto, era già stata liquidata co
me risultato della vittoriosa fine della guerra civile. Per quan
to riguarda le altre  classi sfruttatrici, esse hanno condiviso



la sorte della classe dei grandi proprietari fondiari. E* scom
parsa la classe dei capitalisti nell’industria. E1 scomparsa la 
classe dei kulak  nell’agricoltura. Nel commercio sono scom
parsi i mercanti e gli speculatori. T u tte  le classi sfruttatrici, 
in tal modo, sono state liquidate» .

Sono rimaste le classi degli operai e dei contadini e gli 
intellettuali.

Ma, quanto ai primi, essi non possono più dirsi, nell’U nio
ne Sovietica, « proletari », giacché non sóno più privi degli 
strumenti e dei m ezzi di produzione, né, più non essendovi 
capitalisti, essi sono da alcuno sfruttati.

Per i contadini, Stalin rileva che anche essi hanno 
mutato radicalmente il loro status, perchè, non più atom iz- ^ 
zati, dispersi su tutto  il territorio del paese e rinserrati nella 
loro arretrata azienda individuale, non sono più oppressi da 
grandi e medi proprietari e neppur essi, oramai, più sfruttati.

G li intellettuali non costituiscono più una classe, prove
nienti come prima dalla nobiltà e dalla borghesia, ma uno 
strato delle classi operaia e contadina, dalle quali per l’80-90 
per cento provengono ed alle quali « sono legati con tu tte  
le loro fibre ».

M utamenti radicali, infine, sono anche intervenuti nei rap
porti tra le nazioni dell’U .R.S.S. Si tratta di circa 60 (nel 
1936) nazioni, gruppi nazionali e nazionalità. Lo Stato so
vietico è, appunto, uno Stato plurinazionale. « Il periodo tra 
scorso (dal 1924 al 1936) ha dimostrato in modo indiscuti
bile che l’esperienza della creazione d’uno Stato plurinazio
nale, costituito sulla base del socialismo, è completamente 
riuscita ».

« Quale riflesso hanno trovato  nel progetto della nuova 
Costituzione tu tti questi cambiamenti sopravvenuti nelle v ita 
dell’U.R.S.S.? ».

'4 . —  «PARTICOLARITA* ESSENZIALI» DEL 
PROGETTO E DELLA C O STITU ZIO N E.

Stalin mette in rilievo alcune « particolarità essenziali » del 
progetto della nuova Costituzione. (Si avverta che il pro
getto si è tradotto quasi identicamente nel testo definitivo).

Innanzi tu tto , « la Costituzione non deve essere confusa 
con un programma. Ciò vuol dire che tra  un program m a e 
la Costituzione vi è una differenza sostanziale. M entre il 
program m a parla  di ciò che non esiste ancora, che deve es
sere ancora ottenuto e conquistato nell’avvenire, la C ostitu
zione, al contrario, deve parlare di ciò che esiste già, che è 
già stato ottenuto e conquistato, adesso, nel momento pre
sente ». In  questo momento (1936), « la  nostra società sovie
tica è già a rrivata  a realizzare, nell’essenziale, il socialismo, 
ha creato il regime socialista, cioè ha realizzato... la prim a 
fase o fase inferiore del comuniSmo... M a la società sovie
tica non è ancora arriva ta  a realizzare la fase più a lta  del 
comuniSmo... » benché essa se lo proponga per il fu turo.
«s Questi sono i lim iti della nostra Costituzione nel momento 
storico presente... (La C ostituzione) è perciò la registrazione 
e la sanzione legislativa di quello che è già stato ottenuto e 
conquistato ».

La seconda « particolarità  » della nuova Costituzione è in 
questo che la sua base'principale è costituita « dai priRcipii del 
socialismo, dai suoi capisaldi fondam entali, già conquistati e 
realizzati: proprietà socialista della terra, delle foreste, delle 
fabbriche, delle officine e degli a ltri strum enti e mezzi di 
produzione, soppressione dello sfruttam ento e delle classi 
sfru ttatrici; soppressione della miseria della maggioranza e 
del lusso della m inoranza; soppressione della disoccupazione; 
lavoro come obbligo e debito d ’onore di ogni cittadino atto  
al lavoro, secondo la form ola « Chi non lavora, non m an
g ia» ; diritto  al lavoro, cioè diritto  di ogni cittadino di ri
cevere un lavoro garantito; d iritto  al riposo; d iritto  all’istru
zione, ecc. ecc. Il progetto della nuova Costituzione si basa 
su questi e altri simili capisaldi del socialismo. Esso li espri
me, li sanziona per via legislativa ».

Terza  « p artico la rità»  della Costituzione sta in ciò che 
questa, « a differenza delle Costituzioni borghesi... parte  dal 
fa tto  che nella società non vi sono più classi antagoniste, 
che la società è composta di due classi amiche Puna dell’altra, 
di operai e di contadini, che al potere vi sono precisamente 
queste classi lavoratrici, che la direzione statale della società

(d itta tura)1 appartiene alla classe operaia, come classe d ’avan
guardia della società; che la Costituzione è necessaria per 
sanzionare gli ordinam enti sociali secondo l’utile e il desi
derio dei lavoratori ».

Quarta « particolarità  * della nuova Costituzione è che, 
sempre a differenza delle C ostituzioni * borghesi », le quali 
« partono tacitam ente dal presupposto che le nazioni e le 
razze non possono avere eguali diritti,... e che, inoltre, esiste 
ancora un terza  categoria di nazioni o di razze, nelle co
lonie, per esempio, le quali hanno ancor meno diritti delle 
nazioni che non godono di tu tti i d iritti », la nuova Costitu
zione sovietica, invece, « è profondam ente internazionalista », 
giacché parte esattamente dal presupposto contrario, « che 
tu tte  le nazioni e le razze hanno eguali diritti ».

Q uinta  « particolarità  * della Costituzione è il suo « demo
cratismo conseguente e coerente fino a ll’ultim o». Tale demo
cratismo si esplica nella mancanza di qualsiasi delle restri
zioni e delle riserve che accompagnano, nelle Costituzioni 
* borghesi », la enunciazione di d iritti fondam entali e delle 
libertà democratiche. Nella nuova Costituzione, « non esi
stono cittadini attiv i o passivi;... tu tti i c ittadini sono a ttiv i» ; 
non v i sono differenze di diritti « tra  uomini e donne, tra  
dom iciliati e non domiciliati, possidenti e non possidenti, 
istruiti e non istruiti;... sono le capacità personali ed il la
voro personale di ogni cittadino che determinano la sua po
sizione nella società ».

Infine  — ma non ultima  « particolarità  » — la nuova Co
stituzione « non si accontenta di fissare i d iritti form ali dei 
cittadini, ma sposta il centro di gravità sulla garanzia di 
questi d iritti »; così, « non si lim ita a proclamare l’eguaglian
za dei diritti dei cittadini, ma la garantisce, dando una san
zione legislativa al fa tto  della soppressione del regime dello 
sfruttam ento;... non si lim ita a proclam are il d iritto  al la
voro, ma lo garantisce, dando una sanzione legislativa al 
fa tto  della m ancanza di crisi nella società sovietica, al fa tto  
della soppressione della disoccupazione... ».

5 . — EM ENDAM ENTI ED A G G IU N TE AL 
PROGETTO D I C O STITU ZIO N E.

I l  progetto di C ostituzione fu  oggetto di discussione da  
parte del popolo.

N el suo R apporto, Stalin passa in rassegna le varie pro
poste avanzate, esprimendo il suo avviso sull’accoglimento o 
meno delle più importanti. La sua opinione, e la m otivazione  
datane, sono altrettante fo n ti esegetiche di istituti e principii 
fondam entali della Costituzione sovietica e della Costitu
zione tu tta  intera.

Stalin ritiene da respingere gli emendamenti suggeriti per 
l’articolo i°  (: invece di « Stato degli operai e dei conta
dini », Stato dei lavoratori », oppure  « Stato degli operai e 
dei contadini e dei lavoratori intellettuali », oppure ancora 
« Stato di tu tte  le razze e le nazionalità che popolano il te r
ritorio  dell’U.R.S.S. » o anche, invece della parola « conta
dini », la parola « colcosiani » o le parole « lavoratori del
l’agricoltura socialista »).

L’articolo i°  — dice Stalin  — « paria  della composizione 
di classe della società sovietica; questa « è composta, come 
è noto, di due classi, degli operai e dei contadini. L’artico
lo i 0»- parla  appunto di questo...: esso quindi bene rispec
chia la composizione di classe della nostra società ». Gli in
tellettuali non sono una « classe » nel senso marxista, ma uno 
« strato  » di entrambe le classi, nè il fa tto  che di essi l’arti
colo 1 non parli, lede i loro diritti: come diritti d i uno 
« strato », di essi trattano, insieme con quelli d i tu tti gli altri 
strati, ì Capitoli X  ed X I .

Per quanto riguarda le nazioni e le razze, il luoeo per par
larne non è l’articolo i°, dato che nel Capitolo II  « già si 
dice che l’U.R.S.S. è una libera unione di nazioni aventi 
eguali diritti » : questi, a loro volta, sono precisati nello stesso 
Capitolo I I  e nei Capitoli X  ed X I.

A ltra proposta era quella di sopprimere l’articolo 17, che 
sancisce il d iritto di qualunque repubblica federata di uscire 
dall’U .R.S.S. Stalin pensa « che questa proposta non è giu
sta, e perciò non deve essere accettata... L’U.R.S.S. è una 
unione volontaria di Repubbliche federate aventi eguali di



ritti ...» : escludere l'articolo 17 significherebbe «v io lare  il ca
ra ttere  volontario di questa Unione ».

Importantissima modificazione proposta era quella di com
pletare il Capitolo I I  della Costituzione con un articolo che 
stabilisse che le repubbliche autonome socialiste sovietiche, 
quando raggiungessero un adeguato sviluppo economico e 
culturale, potessero essere trasformate in repubbliche socia
liste sovietiche federate. Stalin si dichiara contrario all'acco
glimento della proposta modificazione in quanto il passaggio 
dt una R .A .S S . nella categoria delle repubbliche federate  
non è m otivato dal grado di sviluppo economico e culturale 
raggiunto, bensì da tre elementi di fatto . « In  primo luogo, 
bisogna che la repubblica sia periferica, che non sia circon
data da tu tte  le parti dal territorio  dell’Ù.R.S.S. »: altrimenti, 
il diritto, sancito dall'articolo 17 , d i uscire dall'unione, non 
potrebbe trovare concreta attuazione; « in secondo luogo, bi
sógna che la nazionalità che ha dato il suo nome alla re

p u b b l ic a  sovietica rappresenti in essa una maggioranza più 
0 meno com patta; in terzo luogo, bisogna che la repubblica 
non sia troppo piccola per quanto riguarda l’entità della 
sua popolazione » (che dovrebbe essere, per Stalin, superiore 
di milione di anime): « sarebbe un errore supporre che una 
piccola repubblica sovietica, avente una quantità  minima di 
popolazione e un esercito insignificante, possa contare di esi
stere come Stato indipendente ».

Si proponeva inoltre dì modificare l’articolo 33, soppri
mendo il Soviet delle Nazionalità. Stalin osserva che « l’emen
damento non è giusto. Il sistema di una sola Camera sarebbe 
migliore di quello a due Camere, se l’U.R.S.S. fosse uno 
Stato nazionale omogeneo... L’U.R.S.S. è, invece, uno Stato 
plurinazionale. Vi è un organo supremo, in cui sono rap 
presentati gli interessi comuni di tu tti i  lavoratori dell’U.R.
S.S., indipendentemente dalla loro nazionalità. Questo è il 
Soviet dell’Unione. Ma le nazionalità dell’U.R.S.S., oltre 
àgli interessi comuni, hanno anche gli interessi loro partico
lari, specifici, legati alle loro particolarità  nazionali ». I l  So
v ie t della Nazionalità è appunto l’organo supremo che ri
specchia tali interessi, senza del quale « non può esservi dub- 
dio... che sarebbe impossibile governare uno Stato composto 
di tante nazionalità com eTU .R .S.S. ».

Stalin si dichiara, invece, favorevole all’accoglimento della 
proposta che le due Camere abbiano un egual numero dì 
membri: proposta non accolta, tuttavia (v . gli articoli 34 e 
33), ed all’altra che i deputati al Soviet delle N azionalità  
siano eletti per via diretta . come quelli al Soviet dell’Unione.

N ettam ente contrario è ancora Stalin all’accettazione di 
una aggiunta all’articolo 40, tendente a concedere al Presi
dium  del Soviet Supremo il potere di emanare a tti legislativi 
temporanei.
. Ancora contrario Stalin alla proposta — « non conforme 

alio spirito » della Costituzione  — di modifica dell’articolo 
48, nel senso di consentire che il Presidente del Praesidium  
del Soviet Supremo dell’U .R.S.S. sia eletto non dal Soviet 
Supremo medesimo, ma direttamente da tu tta  la popolazione  
dell’U .R.S.S. « Secondo il sistema della nostra Costituzione 
—■ dice Stalin  — nell’U.R.S.S. non ci deve essere un presi
dente unico, eletto da tu tta  la popolazione allo stesso titolo 
del Soviet Supremo. La presidenza dell’U.R.S.S. è collegiale, 
— è il Presidium del Soviet Supremo, compreso il Presidente 
del Presidium del Soviet Supremo, eletto non da tu tta  la 
popolazione, ma dal Soviet Supremo, e tenuto a render conto 
al Soviet Supremo ».

Favorevole, invece, Stalin alla proposta dì modificazione 
dello stesso articolo 48, di elezione dì tanti vice-presidenti 
del Presidium quante le repubbliche federate (v., in fa tti, il 
testo dell’articolo 48). Infine, quanto ad una proposta di mo
dificazione dell’articolo 133 — tendente a « privare dei d iritti 
e lettorali i ministri del culto, le ex guardie bianche, tu tti gli 
« ex » e le persone che non compiono un lavoro di utilità 
pubblica, oppure, in ogni caso, di lim itare i d iritti elettorali 
delle persone di questa categoria, accordando loro soltanto 
il d iritto  di eleggere, ma non quello di essere eletti — Stalin 
osserva che, oramai, non sussistono più le condizioni stori
che che indussero a togliere loro o lim itare ì d iritti elet
torali, e che, oramai, « ottenuto che le classi sfru ttatrici sia
no state liquidate e il potere sovietico sia diventato una forza 
invincibile », è tempo dì introdurre il suffragio elettorale 
senza nessuna restrizione, già auspicato da Lenin fin dal 1919 .

6. — 1936- 1944; EM ENDAM ENTI ED AG
G IU N T E  ALLA CO STITUZIO NE.

Diamo ora un cenno delle modificazioni apportate alla 
Costituzione fino alle ultime del febbraio 1944.

I l 12 marzo 1940  l’U.R.S.S. concludeva la pace della pri
ma guerra russo-finlandese. I  territori ottenuti venivano  
aggregati alla già esistente Repubblica Socialista Sovietica 
Autonoma della Carelia. Questa repubblica autonoma, m  
conseguenza della aggregazione dei nuovi territori, ex-finnici, 
diveniva repubblica socialista sovietica federata con la deno
minazione di R.S.S. Carelo-finnica. (Il passaggio a repub
blica federata è molto importante, perchè, oltre alla possi
bilità di uscire dalla Unione — v. § precedente —  ogni re
pubblica federata ha propri organi costituzionali, propri tri
bunali, proprie scuole, e, dal i°  febbraio 1944 >—• v. più 
avanti — anche propria rappresentanza diplomatica e un 
proprio esercito.) I l  Soviet Supremo dell’U .R.S.S., riunito in 
V I Sessione (30 marzo-3 aprile 1940) emanava, il 31 marzo 
1940, una « Legge sulla trasform azione della Repubblica So
cialista Sovietica Autonoma di Carelia in R.S.S. federata C a
relo-finnica ». Questa legge disponeva la modifica dell’arti
colo 13 della Costituzione, nel senso di aggiungere alle 11  
repubbliche federate già'esistenti la 12® R.S.S. Carelo-finnica.

Dall’aprile all’agosto 1940, in seguilo agli avvenim enti che 
portarono ai noti accrescimenti territoriali (Bessarabia, Bu- 
covina settentrionale, Repubbliche Baltiche) l’apparato costi
tuzionale sovietico subiva nuove modifiche.

I l Soviet Supremo dell’U .R.S.S., riunito in V I I  Sessione 
(1-7 agosto 1940) emanava, il 7 agosto 1940, una legge con 
la quale modificava nuovamente l’articolo 13 della C ostitu
zione, nel senso di aggiungere alle 12 R.S.S. federative esi
stenti, la 13’ (R.S.S. M oldava), la^ 14® (R.S.S. L ituana), la 
15* (R.S.S. Estone) e la 16® (R.S.S. Lettone).

Le più recenti modificazioni della Costituzione sono state 
decise dalla X  Sessione del Soviet Supremo dell’U .R.S.S. con 
le due leggi, in data 1 . febbraio 1944, con le quali è stato 
aggiunto: all’art. 18. l’art. 18 b, in forza del quale «ogni 
Repubblica federata ha le proprie form azioni m ilitari rep u b 
blicane », ed all’art. 60, il punto  « f  », in forza del quale il 
Soviet Supremo della Repubblica federata  «stabilisce il siste
ma di creazione delle form azioni m ilitari repubblicane »; 
all’art. 18, l’art. 18 a, in forza  del quale «ogni Repubblica 
federata ha il d iritto  di entrare in relazioni dirette con gli 
Stati esteri, di concludere con essi degli accordi e di scam
biarsi rappresentanze diplomatiche e consolari », ed all’arti
colo 60, il punto « e », in forza  del quale il Soviet Supremo 
della Repubblica federata « stabilisce la rappresentanza della 
Repubblica federata nelle relazioni internazionali ».

In  conseguenza del potere attribuito alle repubbliche fe 
derate di mantenere proprie form azioni militari e proprie 
relazioni con gli S ta ti esteri, le due leggi hanno modificato 
l’art. 14 della Costituzione, nei punti « a » e « g », sì che 
alla competenza della Unione sono aggiunte « la  fissazione 
di regole generali per le relazioni delle Repubbliche federate 
con Stati esteri » e « la fissazione dei principii dirigenti l’or
ganizzazione delle form azioni m ilitari delle Repubbliche fe
derate ». I  Commissariati del Popolo della Difesa e degli 
A ffari Esteri sono stati trasformati da Commissariati del Po
polo federali (cioè dell’Unione)  in Commissariati del Popolo 
federali-repubblicani (cioè anche delle singole repubbliche fe 
derate). Questi pertanto assommano oggi a 18. Nella mate
ria, altre modificazioni erano state già apportate dal Soviet 
Supremo in V I  Sessione (30 marzo-3 aprile 1940), con la co
stituzione di due nuovi Commissariati del Popolo federali: per 
(’industria del carbone e per /’industria della nafta . In  con
seguenza, con legge del 4 luglio 1940, era disposta la m odi
fica dell’art. 77 della Costituzione — modifica intesa nel 
senso d i  « completamento » dell’elenco dei Commissariati del 
Popolo federali, con l’inclusione dei due anzidettì.

Successivamente, e prima del 1944, altri decreti del Soviet 
Supremo dell’U .R.S.S. modificavano nuovamente lo stesso ar
ticolo 77, aggiungendo nuovi Commissariati del Popolo fede
rali. Questi sono oggi in numero dì 23.

J p i  s ii d e l t R apporto a ll 'V ili  C ongresso t -  straordinario — dei 
S or ie t d e ll’U .R .R .S. (25 n ovem bre 1956), 1 Sul progetto di Co*ti- 
tu.zione d ell’U .R .S .S . » sono r ip ro d o tti d a ll’o p e n  d i STALIN: Q u e 
stion i del leninism o — to ì. II — pagg. 289-270 ( tradu zion e italiana, 
d ì  Palm iro T ogliatti - S ocie tà  E d itrice  « L’U nità », Róm a, 1945).



c a p i t o l o  j

ST R U T T U R A  DELLA SO C IET À '

Art. i .  — L’unione delle Repubbliche -> Socialiste Sovie
tiche è uno Stato socialista degli operai e dei contadini.

A rt. 2. — La base politica dell’U.R.S.S. è costituita dai 
Soviet dei deputati dei lavoratori, sviluppatisi e consolidatisi 
in seguito all’abbattim ento del potere dei proprietari fon
diari e dei capitalisti e alla conquista della d itta tu ra  del 
proletariato.

A rt. 3. =— T u tto  il potere nell’U.R.S.S. appartiene ai 
lavoratori della città  e della cam pagna, rappresentati dai 
Soviet dei deputati dei lavoratori.

Art. 4. —- La base economica deli’U.R.S.S. è costituita 
dal sistema socialista dell’economia e dalla p roprietà  sociali
sta degli strumenti e mezzi di produzione, afferm atisi in 
seguito alla liquidazione del sistema capitalista dell’economia, 
all’abolizione della proprietà p rivata  degli strum enti e mezzi 
d i produzione e aU’eliminazione dello sfruttam ento dell’uomo 
da parte  dell’uomo.

A rt. f. La proprietà  socialista nell’U.R.S.S. ha la form a 
di proprietà  statale (patrim onio di tu tto  il popolo), oppure 
la form a di proprietà cooperativa-calcosiana (proprietà dei 
singoli colcos, proprietà  delle associazioni cooperative).

A rt. 6. La terra, il sottosuolo, le acque, i boschi, le 
officine, le fabbriche, le miniere, le cavé, i trasporti ferro
viari, acquei ed aerei, le banche, i mezzi di comunicazione, 
le grandi aziende agricole organizzate dallo Stato (sovcos, 
stazioni di macchine e trattric i, ecc.) e così pure le aziende 
comunali e la parte  fondam entale del patrim onio edilizio 
nelle città  e nei centri industriali, sono proprietà  dello Stato, 
cioè patrim onio di tu tto  il popolo.

A rt. 7. — Le aziende sociali dei colcos e delle organizza
zioni cooperative, con le loro scorte vive e morte, la p ro
duzione fornita  dai colcos e dalle organizzazioni cooperative, 
come pure i loro immobili sociali, sono proprietà  sociale, 
socialista, dei colcos e delle organizzazioni cooperative.

In  conform ità con lo statuto dell’« artel » agricolo, ogni fa 
m iglia appartenente a un colcos, oltre al provento fonda- 
mentale dell’economia collettiva del colcos, ha in godimento 
personale un piccolo appezzam ento di terreno attinente alla 
casa, e ha in proprietà personale l’impresa ausiliaria impian
ta ta  su tale appezzam ento, la casa d ’abitazione, bestiame 
produttivo, ammali da cortile e l’attrezzam ento agricolo 
m inuto.

A rt. 8. — La te rra  occupata dai colcos viene loro a ttri
buita in godimento gratùito  e per una durata  illim itata, 
eroe in perpetuo.

Art. 9 — Accanto al sistema socialista dell’economia,
che è la form a economica dom inante nell’U.R.S.S., è am
messa dalla legge la piccola azienda p rivata  dèi conta
dini non associati e degli artigiani, fondata  sul lavoro per
sonale, escludendo lo sfruttam ento del lavoro altrui.

A rt. 10. =•= Il diritto  di proprietà personale dei c itta 
dini sui proventi del loro lavoro e sui loro risparmi, sulla 
casa di abitazione e sull’impresa domestica ausiliaria, sugli 
oggetti dell’economia domestica e di uso quotidiano, sugli 
oggetti di consumo e di comodo personale, come pure il 
d iritto  di eredità della proprietà  personale dei cittadini 
sono tu telati dalla legge.

A rt. r i .  —= L a vita  economica nell’U.R.S.S. viene de
term inata e d iretta da un piano statale dell’economìa na
zionale,, allo scopo di aumentare la ricchezza sociale, di 
elevare costantemente il livello di v ita  m ate ria le , e cultu
rale dei lavoratori, di consolidare T indipendenzà nell’U .R.
S.S. e di rafforzare la sua capacità di difesa.

A rt. 12. — Il lavoro è nell’Ù.R.S.S. dovere e oggetto 
d’onore per ogni cittadino a tto  al la v o r o ,  secondo i l , p rin 
cipio: « Chi non lavora, non mangia ».

Ñ eirU :R .S .S. si a ttua  il principio del socialismo: « D a  
ciascuno secondo le sue c a p a c ita la  ognuno secondo lì suo 
lavoro *.

■ La version e .pu bb lica ta  è quella  d^lfe t  E d izioni in  Tìngae estere - 
M osèa ,. 1944 »."Ti. te s to ■ 'è 'aggiornato con le  m odificazión i e i e  agg iu n te  
a p p ro v a te  da lle  Sessioni I, II, III , VI, VII. e  X del S o v ie t Suprem o  
d e ll'V .R .R .S . Sono r ip ro d o tte  in  corsivo  le  m odificazion i e le ag 
g iu n te  a p p o r ta te  con le legg i del 1. feb b ra io  1944, a p p ro va te  dalla  
X  Sessione d el S o v ie t S u prem o .

' C A P IT O L O  n

ST R U T T U R A  DELLO STA TO

A rt, 13, — L’Unione delle Repubbliche Socialiste So
vietiche è  uno Stato federale costituito sulla base dell’u
nione volontaria, a  parità  dì diritti, delle seguenti Repub
bliche Socialiste Sovietiche:

Repubblica Socialista Federativa Sovietica della Russia, 
Repubblica Socialista Sovietica dell’Ucraina,
Repubblica Socialista Sovietica della Bielorussia, 
Repubblica Socialista Sovietica dell’Azerbaigian, 
Repubblica Socialista Sovietica della Georgia,
Repubblica Socialista Sovietica dell’Armenia,
Repubblica Socialista Sovietica del Turkm enistan, 
Repubblica Socialista Sovietica deli’Usbekistan, ; 
Repubblica Socialista Sovietica del Tagikistan,
Repubblica Socialista Sovietica del Kasakhstan,
Repubblica Socialista Sovietica della Kirghisia,
Repubblica Socialista Sovietica Carelo-Fìnm ea,
Repubblica Socialista Sovietica della M oldavia, 
Repubblica Socialista Sovietica della L ituania,
Repubblica Socialista Sovietica della Lettonia,
Repubblica Socialista Sovietica dell’Estonia.
Art. 14. — Sono di competenza dell’Unione delle Re

pubbliche Socialiste Sovietiche, rappresentate dai suoi organi 
supremi di potere e dagli organi di governo dello Stato:

d) la rappresentanza dell’Unione nelle relazioni in
ternazionali, la conclusione e la ratifica dei tra tta ti con 
altri Stati, la fissazione di regole generali per le '■ relazioni 
delle Repubbliche federate con Siati esteri;

b) le quetsioni della guerra e della pace;
e) l’ammissione nell’U.R.S.S. di nuove repubbliche;
d) il controllo dell’applicazione della Costituzione 

dell’U.R.S.S. e della conform ità delle Costituzioni delle 
Repubbliche federate con la Costituzione .dell’U.R.S.S.;

e) la ratifica delle modificazioni di confine tra  le 
Repubbliche federate;

/)  là ratifica della form azione di nuovi territori e 
regioni, come pure di nuove Repubbliche autonome nel 
seno delle Repubbliche federate;

g) l’organizzazione della difesa dell’U.R.S.S., la di
rezione di tu tte  le forze arm ate dell’U.R.S.S., la fissa
zione dei principi dirigenti l’organizzazione delle form a
zioni militari delle Repubbliche federate;

h) il commercio estero sulla base del monopolio dì
Stato;

*) h  salvaguardia della sicurezza dello Statò; 
k )  la determinazione dei piani dell’economia nazio

nale dell’U  R.S.S.;
I) l’approvazione del bilancio statale unico delTU.R.

S.S. come : pure delle imposte e delle entrate che encer- 
rqno a lla  form azione dei bilanci dell’Unione, delle repub
bliche e lesali; ’ :.

. m) la gestione delle banche, delle istituzioni e delle 
aziende industriali e agricole, come pure delle aziende com
merciali che interessano tu tta  l’U nione;

n) la gestione dei trasporti e delle comunicazioni;'
0) la direzione del sistema monetario e creditizio ; 
p) l’organizzazione dell’assicurazione di Stato; 
q) l’emissione e la concessione di prèstiti; 
r) la determinazione dei principi fondam entali dei 

godimento della terra, come pure del godimento del sotto
suolo, dei boschi e delle acque; •

s) la  determinazione dei principi fondam entali deli’i- 
stm zione e della sanità pubblica; > :

t) l’organizzazione di un sistema unico dì statistica 
dell’efconomia nazionale; ‘ •

u) la determinazione dei princip i della legislazione 
del lavo ro ;

’ v)  la legislazióne relativa all’ordinam ento giudiziario 
e alla procedura della giustizia; ì codici penale e civile;

x) le leggi sulla c ittad in an z a ’sovietica; le leggi su! 
diritti degli stranieri;

y) la prom ulgazione degli a tti di amnistia per tu tta  
l’Unìoné.

‘ Art,- 1 ?. — La sovranità delle Repubbliche federate non 
h a  altri lìm iti salvo quelli indicati dall’art; 14 della Costi
tuzione dell’U.R.S.S. O ltre  questi lim iti, ogni Repubblica 
federata esercita il potere statale ih mòdo ihdipéndettte.



L’U.ICS,S, tutela i d iritti sovrani delle Repubbliche federatei 
A m  ié , — Ó gni Repubblica federata ha la p ropria  Co-' 

stiruzionei che tiene conto delie particolarità  delia Repub
blica* in piena conform ità con la Costituzione dell’U.R-S.S, 

A rt, • 17. Ogni Repubblica federata conserva il diritto 
di uscire liberamente dàirU .R .S.S,
. A rt, i&. — Il territorio  delie Repubbliche federate non 

pu d  essere modificato senza il loro consenso.
A rt, i8~a,. —  O gni Repubblica federata ha il diritto dì 

entrare in. relazioni dirètte con Stati e s t e r id i  concludete 
con essi degli accordi e dì scambiarsi rappresentarne: di
plomatiche e consolari, ' * ;

A rt, iS-b. —- Ogni Repubblica ¡.federata ha le proprie for
mazioni militari repubblicane.

A rt. ~™ Le leggi deÌl’U.R.S.S. hanno eguale vigore 
nei territori di tu tte  le Repubbliche federate.

A rt. ap> —- In  caso di divergenza tra  la legge di una 
Repubblica federata e la legge federale* ha vigore la  leg
ge federale, . __ ,

A rt. a i .  — Per i c ittadini dell’UJLS.S. è istituita una cit
tadinanza unica; la cittad inanza sovietica.

Ó gni cittadino di una repubblica federata è cittadino 
delPU.R»S.S.

G li articoli 22, 23, 24, 24, 26, 27* 28, 2% 29-a e 29-h 
elencano ì  territori, le regioni, le regioni autonome, e le re
pubbliche socialiste sovietiche che costituiscono la R S .F S .  
della Russia e le R.S.S. dèlPUcfaina, dell3 Azerbaigian, della 
Gèofgm, dèWUsbekistan, del Tagikistan, del Kasakhstan, 
della Bielorussia, del Turkmenistan e della Kirghìsia Si con-. 
fronti la T avo la  I allegata. &

C A P I T O L O  III

' O R G A N I SU PREM I DEL PO TE R E  D I ST A T O  
D E L L 'U N IO N E  DELLE REPUBB LICHE 

SO C IA L IST E  SO V IE T IC H E
A rt. 30. —= O rgano supremo del potere di Stato del

l’U.R.S.S, è I I  Soviet Supremo dell,U 1R.S.S,
Art. 3.1. “ ■ Il Soviet Supremo dell’U.R.S.S. esercita tu tti 

i d iritti spettanti all'U nione delle Repubbliche Socialista So
vietiche* in conform ità con l’articolo 14 delia Costituzione* 
nella misura in cui in essi, in forza delia Costituzione, non 
sono di competenza degli organi dell’U.R.S.S. che devono 
rispondere al Soviet Supremo dell’U.R.S.S. : il Presidiami 
del Soviet Supremo deli’U.R.S.S,* il Consiglio dei Com 
missari del Popolo dell’U.R.S.S, e i Commissariati del Po 
polo dell’U.R.S.S.

A rt. 32. — Il potere legislativo deli’U.R.S.S. è esercitato 
esclusivamente dal Soviet Supremo dell’U.R.S.S,

A rt, 35. —  Il Soviet Supremo dell’U.R.S.S. si compone 
di due Camere: il Soviet dell’Unione e il Soviet dell® N a 
zionalità; ^

A rt. 34. — Il Soviet dell’Unione è eletto dai cittadini 
deli’U.R.S.S. per circoscrizioni elettorali in ragione di un 
deputato per ogni 300.000 abitanti.

A rt, 35, Il Soviet delle N azionalità  è eletto dai c it
tadini delPU.R,S.S. nelle Repubbliche federate e autonome* 
celle regioni autonome e nelle circoscrizioni nazionali in 
ragione di 25 deputati per ogni Repubblica federata, di 11 
deputati per ogni Repubblica autonom a, dì $ deputati per 
ogni regione autonom a e di un deputato per ogni circa- 
scrizione nazionale.

A rt, 36. —= Il Soviet Supremo dell’U.R.S.S, viene eletto 
per la durata  dì quattro  anni.

A rt, 37, —- Le due Camere del Soviet Supremo del- 
l’U.R.S.S.: il Soviet dell’Unione e il Soviet delle N aziona
lità, hanno eguali diritti,

A rt, 38. — L’iniziativa legislativa . appartiene in eguale 
misura al Soviet dell’Unione e al Soviet delle N azionalità, 

A rt, 39. ■ U na legge è considerata v a lid a1 se è appro
vata dalle due Camere dèi Soviet Supremo dell’U,R,S,S, a 
semplice m aggioranza in ognuna* di esse,

Art,- 4©.U-= Le leggi approvate dal Soviet Supremo del
i’U.R.S.S. vengono prom ulgate nelle lingue delle Repubbli
che federate con la firma del Presidente e del Segretario 
del Presidium del Soviet Supremo dell’U.R.S.S,

A rt. 41. — Le sessioni del Soviet dell’Unione e del Soviet 
dèlie N azionalità  cominciano e finiscono nello stesso tempo-

■  Il —--------
è

-Art, 42. Il Soviet dell’Unione elegge il Presidente del 
Sójviet dellftlnione . e, ,due Viee-présidentL 

Art,- 43. — > Il Soviet delle N azionalità  elegge il Presi
dente del • Soviet delle . N azionalità e . due _ Vìeè-presidenn,.

A rt. ,44..'— 1 Presidenti del Soviet dell’Unione e del 
Soviet delle N azionalità  dirigono le sedute delle Camere;, 
rispettive .è, provvedono al loro regolamento interno. ■ _  

A rt, 45. — Le sedute comuni delle due Camere del So
viet Supremo dell'U;R.S,S. sono dirette a turno dai i: resi
dènte del; Soviet dell’Unione; e dal Presidente del Soviet 
deile N azionalità,

A rt. 46. — Le sessioni del Soviet Supremo dell’U.R.S.S,. 
sono convocate dal Presidium del Soviet Supremo del
l’U.R.S.S. due volte all’anno.

Le sessioni, straordinarie sono convocate dal Presidium 
del Soviet Supremo dell’U.R.S.S. quando esso lo ritiene 
opportuno o a richiesta di una delle Repubbliche federate.

A rt. 47. In  caso di disaccordo tra  il Soviet dell’U nio
ne e il Soviet delle N azionalità la questione viene sottopo
sta a una commissione di conciliazione form ata su basi pa
ritetiche. Se la commissione di conciliazione non arriva  a 
una decisione concorde o sé la sua decisione non soddisfa 
una delle due Camere, la questione viene esaminata dall® 
Camere una seconda volta, A difetto  di una decisione con
corde delle due Camere, il Presidium del Soviet Supiemo 
dell’U.R.S.S. discioglie il Soviet Supremo deli’U.R.S.S, t  
indice nuove elezioni, .

A rt. 4§. —- Il Soviet Supremo dell’U.R.S.S, elegge in 
una seduta comune delle due Camere il Presidium del S o 
viet Supremo dell’U.R.S.S., costituito: dai Presidente del 
Presidium del Soviet Supremo deli’U.R.S.S., da sedici Vice- 
presidenti, dal Segretario del Presidium e da 24 membri 
del Presidium,

Il Presidium del Soviet Supremo deli’U.R.S.S, risponde 
davanti al Soviet Supremo dell’U.R.S.S. di ru tta  la sua 
a ttiv ità . % ,

Art, 49, — Il Presidium del Soviet Supremo dell’U .R.S.S,;
a) convoca le sessioni del Soviet Supremo déll’U ,R ,S,S,|:
b) dà l’interpretazione delle leggi in vigore n d l'U , R,

S.lS,, emana dei decreti;
c) discioglie il Soviet Supremo deìÌ’U,R,S.S, in virtù  

dell’articolo 47 della Costituzione deiI’U.R,S,S» e indie® 
nuove elezioni; , . '

d) indice le consultazioni popolari generali (referen
dum) di propria iniziativa o a richiesta di una delle Re
pubbliche federate;

e) abroga ì decreti e le ordinanze del Consiglio del 
Commissari del Popolo dell’U.R.S.S, è dei Consigli dei 
Commissari del Popolo delle Repubbliche federate nel caso 
che non siano conform i alla legge;

f)  nell’intervallo , tra  le sessioni del Soviet Supremo 
dell’U.R.S.S.* su proposta del Presidente del Consiglio dei 
Commissari del Popolo deli’U.R.S.S.* esonera dalle loro 
funzioni e nomina i singoli Commissari del Popolo dei- 
l’U.R.S.S., sottoponendo in sèguito le sue decisioni alla ra 
tifica del Soviet Supremo dell’U.R.S.S.;

. g) conferisce le decorazioni e attribuisce i tìtoli ono
rifici dell’U.R.S.S.;
. h) esercita il d iritto  di grazia;

i) nom ina e revoca iì Comando Supremo delle forz#: 
armate dell’U.R.S.S.;

k) nell’intervallo tra  le sessioni del Soviet Supremo 
déll’U.R.S.S. proclam a lo stato di guerra in caso di ag 
gressione m ilitare contro l’UJL.S.S. o nel caso che ciò sia 
necessario per adempiere gli impegni internazionali risul
tan ti dai pa tti di reciproca difesa da un’aggressione;

l) ordina la m obilitazione generale © parziale; 
tri) rarifica ì tra tta ti internazionali; *
n) nomina e richiama i rappresentanti plenipotenzia

ri deli’U.R.S.S, presso gli Stati esteri;
o) riceve le credenziali e le lettere di richiamo dei 

rappresentanti diplomatici degli Stati esteri accreditati pres
so- d i lui;

p) proclama lo stato dì guerra in- singole località a 
in ru tta  l’U.R.S.S. nell-interesse della difésa deìl’U.RvS.S, 
e per assicurare l’ordine pubblico e la sicurezza dello Stato* 

A rt, 50. — Il Soviet dell’Unione e il Soviet delle N a
zionalità eleggono le Commissioni ; dei m andati che verifi
cano i poteri dei deputati di ognuna delle Camere,



Su proposta della Commissione dei m andati le Camere 
decidono o di riconoscere i poteri o di annullare le  ele
zioni di singoli deputati.

Art. 51. — 11 Soviet Supremo dell’U.R.S.S. nomina, 
quando lo ritiene necessario, delle commissioni d’inchiesta 
e di revisione per qualsiasi questione.

T u tte  le istituzioni e persone aventi pubbliche funzioni 
sono tenute ad accedere alle richieste di queste commissioni 
.e a presentare loro i m ateriali e documenti necessari.

Art. 52. —- Nessun deputato al Soviet Supremo del-
l’U.R.S.S. può essere trado tto  in giudizio nè arrestato sen
za il consenso del Soviet Supremo dell’U.R.S.S. e, negli 
intervalli tra  le sessioni del Soviet Supremo dell’U.R.S.S., 
senza il consenso del Presidium del Soviet Supremo del
l’U.R.S.S.

Art. 53. ■— Alla scadenza dei poteri o dopo lo sciogli
mento anticipato del Soviet Supremo dell’U.R.S.S., il P re
sidium del Soviet Supremo dell’U.R.S.S. conserva i suoi 
poteri sino alla costituzione di un , nuovo Presidium del 
Soviet Supremo dell’U.R.S.S. da parte del Soviet Supremo 
dell’U.R.S.S., nuovamente eletto.

Art. 54. — Alla scadenza dei poteri o in caso di scio
glimento anticipato del Soviet Supremo dell’U.R.S.S., il 
Presidium del Soviet Supremo dell’U.R.S.S. indice nuove 
elezioni entro il termine di non più di due mesi dal giorno 
della scadenza dei poteri o dello scioglimento del Soviet 
Supremo dell’U.R.S.S.

Art. 55. — Il Soviet Supremo dell’U.R.S.S. nuovamente
eletto è convocato dal Presidium del Soviet Supremo del-
l’U.R.S.S. di precedente elezione non più tard i di un mese 
dopo le elezioni.

Art. 56. — Il Soviet Supremo dell’U.R.S.S. procede, in 
una seduta comune delle due Camere, alla costituzione del 
governo dell’U.R.S.S. - il Consiglio dei Commissari del 
Popolo dell’U.R.S.S.

C A P IT O L O  I V  
O R G A N I SUPREM I DEL PO TE R E  D I ST A T O  

DELLE REPUBB LICHE FEDERATE

A rt. 57. — O rgano supremo del potere di Stato della 
Repubblica federata è il Soviet Supremo della Repubblica 
federata.

Art. 58. — Il Soviet Supremo della Repubblica fede
rata è eletto dai cittadini della Repubblica per la durata 
di quattro  anni.

La quota di rappresentanza è fissata dalle Costituzioni 
delle Repubbliche federate;

Art. 59. — Il Soviet Supremo della Repubblica fede
rata  è l’unico organo legislativo della Repubblica.

Art. 60. — Il Soviet Supremo della Repubblica federata:
a) approva la Costituzione della Repubblica e vi ap 

porta  delle modificazioni in conform ità con l’articolo 16 
della Costituzione dell’U.R.S.S.;

b) ratifica la Costituzione delle Repubbliche autonome 
che ne fanno parte  e determina i confini del loro territorio;

c) ratifica il piano dell’economia nazionale e il b ilan
cio della Repubblica;

d) esercita il d iritto  di amnistia e di grazia verso i 
cittadini condannati dagli organi giudiziari della Repub
blica federata;

e) stabilisce la rappresentanza della Repubblica fede
rata nelle relazioni internazionali;

f) stabilisce il sistema di creazione delle formazioni 
militari repubblicane.

Art. 61 . —  Il Soviet Supremo della Repubblica federata 
elegge il Presidium del Soviet Supremo della Repubblica 
federata, composto: dal Presidente del Presidium del So
viet Supremo della Repubblica federata, dai Vice-presidenti, 
dal Segretario del Presidium e dai membri del Presidium 
dèi Soviet Supremo della Repubblica federata.

I poteri del Presidium dei Soviet Supremo della Repub
blica federata sono determinati dalla Costituzione della Re
pubblica federata.

Art. 62. — Per dirigere le sedute, il Soviet Supremo del
la Repubblica federata elegge il proprio Presidente e i 
Vice-presidenti. ,

A rt. 63. — Il Soviet Supremo della Repubblica federata 
form a .il governo della Repubblica federata - il-Consiglio 
dei Commissari del Popolo della Repubblica federata.

C A P IT O L O  V

O R G A N I D I G O V E R N O  DELLO STA TO  
DELL’U N IO N E  DELLE REPUBBLICHE 

SO C IA LISTE S O V IE T IC H E
A rt. 64. — Organo supremo esecutivo e amministrativo 

del potere di Statò dell’Unione delle Repubbliche Socialiste 
Sovietiche è il Consiglio dei Commissari del Popolo del
i’U.R.S.S. .

A rt. 65. — Il Consiglio dei Commissari del Popolp del» 
PU.R.S.S. è responsabile davanti al Soviet Supremo del
l’U.R.S.S., cui risponde della sua attiv ità , e, nell'intervallo 
tra  le due sessioni del Soviet Supremo, davanti ai Presi
dium del Soviet Supremo dell’U.R.S.S., a cui risponde.

Art. 66. —  Il Consiglio dei Commissari del Popolo del» 
TU.R.S.S. emette decisioni e ordinanze sulla base e in ese
cuzione delle leggi vigenti, e ne controlla l’esecuzione.

Art. 67. — Le decisioni e ordinanze del Consiglio dei 
Commissari del Popolo dell’U.R.S.S. devono essere obbliga
toriamente eseguite su tu tto  il territorio  dell’U.R.S.S.

Art., 68. — Il Consiglio dei Commissari del Popolo del
l’U.R.S.S.: _

a) unifica e dirige il lavoro dei Commissariati del Po
polo federali e federali-repubblicani dell’U.R.S.S. e delle 
altre istituzioni economiche e culturali che gli sono subor
dinate;

b) prende delle misure per la realizzazione del pian© 
dell’economia nazionale, del bilancio dello Stato e per il 
consolidamento del sistema m onetario e creditizio;

c) prende delle misure per assicurare l’ordine pubbli
co, per difendere gli interessi dello Stato e salvaguardar® i 
diritti dei cittadini;

d) ha la direzione generale delle relazioni con gli Sta
ri esteri;

e) determina i contingenti annuali dei cittadini chia
mati alla leva per il servizio m ilitare attivo, dirige la or
ganizzazione generale delle forze arm ate del paese;

f )  form a, in caso di necessità, dei comitati speciali t  
delle Direzioni generali presso il Consiglio dei Commissari 
del Popolo dell’U.R.S.S. per questioni relative all’edifica
zione economica e culturale e alla difesa.

A rt. 69. — Il Consiglio dei Commissari del Popolo del
l’U.R.S.S. ha il d iritto , nelle branche dell’amministrazione 
e dell’economia che sono di competenza dell’U Jl.S .S., di 
sospendere le decisioni e ordinanze dei Consigli dei Com
missari del Popolo delle Repubbliche federate e di annul
lare gli ordini e le istruzioni dei Commissari del Popolo 
dell’U.R.S.S.

A rt. 70. — Il Consiglio dei Commissari del Popolo del- 
1 U.R.S.S viene form ato dal Soviet Supremo delf’U.R.S.Ss 
e ha la composizione seguente:

il Presidente del Consiglio dei Commissari del Popolo 
dell’U.R.S.S.; K

i Vice-presidenti del Consiglio dei Commissari del
Popolo deli’U.R.S.S.;

il Presidente della Commissione del Piano di Stato
dell’U.R.S.S.;

il Presidente della Commissione del Controllo sovietico; 
i Commissari del Popolo dell’U.R.S.S,; 
il Presidente del Com itato per le Belle A rti;
il Presidente del Com itato per le Scuole Superiori,
il Presidente della Direzione della Banca di Stato.

Art. 7 1 . — Il Governo dell’U.R.S.S. o il Commissario 
del _ Popolo dell’U.R.S.S., interpellati da un deputato del 
Soviet Supremo dell’U.R.S.S., sono tenuti a dare risposta 
orale o scritta alla Camera corrispondente entro il termine 
di non più di tre giorni.

Art. 72 . — I Commissari del Popolo dell’U.R.S.S. d i 
rìgono le branche dell’amministrazione statale che sono di 
competenza dell’U.R.S.S.

Art. 73. —- I Commissari del Popolo dell’U.R.S.S. emet- 
rono, entro i limiti della’ competenza dei rispettivi Com
missariati del Popolo, ordini e istruzioni sulla base e in 
esecuzione delle leggi vigenti, nonché delle decisioni e o r
dinanze del Consiglio dei Commissari del Popolo, e ne eoa- 
crollano l’esecuzione.

Art, 74. — I Commissariati del Popolo. dell’UJiLS.S, 
sono federali # federali-repubblicani.
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Art. 75. — I Commissariati del Popolo federali dirigo
no la branca dell’amministrazione statale che è loro affi
data su tu tto  il territorio  dell’U-R.S.S. sia direttam ente, sia 
attraverso gli organi da essi nominati.

Art. 76. — I Commissariati del Popolo federali-repub- 
blicani dirigono la branca dell’amministrazione statale che 
è loro affidata, di regola attraverso i corrispettivi Com
missariati del Popolo delle Repubbliche federate, e hanno 
sotto la loro direzione immediata soltanto un numero li
mitato di aziende comprese in un elenco approvato dal 
Presidium dH Soviet Supremo dell’U.R.S.S.

Art. 77 . — I Com missariati del Popolo federali sono i 
feguenti:

della Difesa; 
degli A ffari esteri; 
del Commercio estero; 
delle Ferrovie;
delle Poste, Telegrafi e Telefoni; 
dei T rasporti m arittim i; 
dei T rasporti fluviali; 
dell’Industria del carbone; 
deilTndustria della nafta ; 
delle Centrali elettriche; 
dell’Industria elettromeccanica; 
della Siderurgia; 
della M etallurgia non ferrosa; 
deilTndustria chimica; 
dell’Industria aeronautica; 
dell’Industria delle costruzioni navali; 
delle Munizioni; 
dell’Armamento;
delle Costruzioni meccaniche pesanti;
delle Costruzioni meccaniche medie;
delle Costruzioni meccaniche generali;
della M arina militare;
degli Approvvigionam enti;
delle Costruzioni civili;
dell’Industria della cellulosa e della carta.

Art. 78. — I Commissariati del Popolo federali-repub- 
blicani sono i seguenti:

deilTndustria alimentare; 
deilTndustria della pesca; 
dell’Industria della carne e del latte; 
dell’Industria leggera; 
dell’Industria tessile; 
deilTndustria forestale; 
dell’Agricoltura;
dei Sovcos cerealicoli e d’allevamento;
delle Finanze;
del Commercio;
degli A ffari itnerni;
della Sicurezza dello Stato;
della Giustizia;
della Sanità pubblica;
de irindustria  dei m ateriali da costruzione;
del Controllo di Stato,

C A P IT O L O  V I

O R G A N I D I G O V E R N O  DELLO STA TO  
DELLE REPUBBLICHE FEDERATE

Art. 79. —■ Il supremo organo esecutivo e amm inistra
tivo del potere di Stato della Repubblica federata è il Con
siglio dei Commissari del Popolo della Repubblica federata.

Art. 80. — Il Consiglio dei Commissari del Popolo 
della Repubblica federata è responsabile davanti al Soviet 
Supremo della Repubblica federata, cui risponde della sua 
a ttiv ità  e, nell’intervallo tra  due sessioni del Soviet Supre
mo della Repubblica federata, davanti al Presidium del 
Soviet Supremo- della Repubblica federata, a cui risponde.

Art. 81. — Il Consiglio dei Commissari del Popolo del
la Repubblica federata emette decisioni e ordinanze sulla 
base e in esecuzione delle leggi vigenti nll’U.R.S.S. e nella 
Repubblica federata, delle decisioni e ordinanze del Con
siglio di Commissari del Popolo delPU.R.S.S. e ne controlla 
l’esecuzione.

Art. 82. — Il Consiglio dei Commissari del Popolo 
della Repubblica federata ha diritto  di sospendere le deci
sioni e ordinanze dei Consigli dei Commissari del Popolo

delle Repubbliche autonome e di annullare le decisioni e 
ordinanze dei Com itati Esecutivi dei Soviet dei deputati 
dei lavoratori dei territori, delle regioni e delle regioni 
autonome.

Art. 83. — Il Consiglio dei Commissari del Popolo del
la Repubblica federata viene form ato dal Soviet Supremo 
della Repubblica federata e ha la composizione seguente: 

il Presidente del Consiglio dei Commissari del Po
polo delia Repubblica federata; 

i Vice-presidenti; 
i Commissari del Popolo; 
deilTndustria alimentare; 
deilTndustria della pesca; 
deilTndustria della carne e del latte; 
dell’Industria leggera; 
dell’Industria tessile; 
deilTndustria forestale; 
dell’Industria dei m ateriali da costruzione; 
dell’Agricoltura;
dei Sovcos cerealicoli e d’allevamento;
delle Finanze;
del Commercio;
degli A ffari interni;
della Sicurezza dello Stato;
della Giustizia;
della Sanità pubblica;
del Controllo di Stato;
dell'Istruzione;
dell’Industria locale;
dell’Economia comunale;
della Previdenza sociale;
dei T rasporti automobilistici;
il Capo della Direzione delle Belle A rti;
i delegati dei Commissariati del Popolo federali.

A rt. 84. — I Commissari del Popolo della Repubblica 
federata dirigono le branche delTamministrazione statai« 
che sono di competenza della Repubblica federata.

Art. 85. — I Commissari del Popolo della Repubblica 
federata emettono, entro i lim iti della competenza dei ri
spettivi Commissariati del Popolo, ordini e istruzioni sulla 
base e in esecuzione delle leggi delPU.R.S.S. e della Repub
blica federata, delle decisioni e ordinanze del Consiglio dei 
Commissari del Popolo dell’U.R.S.S. e della Repubblica 
federata, degli ordini e delle istruzioni dei Commissariati 
del Popolo federali-repubblicani dell’U.R.S.S.

A rt. 86. — I Commissariati del Popolo della Repubbli
ca federata sono federali-repubblicani o repubblicani.

A rt. 87. — I Commissariati del Popolo federali-repub
blicani dirigono la branca dell’amministrazione statale eh« 
è loro affidata, subordinandosi tan to  al Consiglio dei Com
missari del Popolo della Repubblica federata quanto al 
corrispondente Commissariato del Popolo federale-repub- 
blicano dell’U.R.S.S.

A rt. 88. — I Commissariati del Popolo repubblicani di
rigono la branca dell’amministrazione statale che è loro a f
fidata, subordinandosi direttam ente al Consiglio dei Com
missari del Popolo della Repubblica federata.

C A P IT O L O  V I I
*

O R G A N I SUPREM I DEL PO T E R E  D I STA TO  
DELLE REPUBB LICHE 

« SO CIA LISTE SO V IE T IC H E  A U TO N O M E
A rt. 89. — Organo supremo del potere di Stato dells 

Repubblica autonom a è il Soviet Supremo della Repubblicj 
Socialista Sovietica Autonoma.

A rt 90. — Il Soviet Supremo della Repubblica autono
ma è eletto dai cittadini della Repubblica per la dura«  
di quattro  anni, secondo la  quota di rappresentanza fissati 
dalla Costituzione della Repubblica autonoma.

A rt. 91. —- Il Soviet Supremo della Repubblica autono
ma è l’unico organo legislativo della Repubblica Socialisti 
Sovietica Autonoma.

A rt. 92. — Ogni Repubblica autonom a ha la propris 
Costituzione, che tiene conto delle particolarità  della R e 
pubblica autonoma, in piena conform ità con la Costituzio
ne della Repubblica federata.

A rt. 93. -— Il Soviet Supremo della Repubblica auto 
noma elegge il Presidium del Soviet Supremo della Repub’



blica autonoma e procede alla formazione del Consiglio 
dei Commissari del Popolo della Repubblica autonoma in 
conformità con la sua Costituzione.

C A P IT O L O  V i l i

O R G A N I LOCALI DEL PO TE R E  D I STA TO

. Art. 94. — Organi del potere di Stato nei territori, nelle 
regioni, nelle regioni autonome, nei circondari, nei m an
damenti, nelle città, nei villaggi (stamtse, borgate, khutor, 
kislak, aul) sono i Soviet de’ deputati dei lavoratori.

Art. 95. — I Soviet dei deputati dei lavoratori di terri
torio, di regione, di regione autonoma, di circondano, di 
m andam ento, di città e di villaggio (stanitsa, borgata, 
khutor, kislak, aul) sono eletti rispettivamente dai lavoratori 
del territorio, della regione, della regione autonoma, del 
circondario, del mandam ento, della città e del villaggio, 
per la durata di due anni.

Art. 96. — Le quote di rappresentanza nei Soviet dei 
deputati dei lavoratori sono fissate dalle Costituzioni delle 
Repubbliche federate.

Art. 97. — 1 Soviet dei deputati dei lavoratori dirigo
no l’a ttiv ità  degli organi amministrativi che sono loro su
bordinati, assicurano la difesa dell’ordine statale, l’osser
vanza delle leggi e la tutela dei diritti dei cittadini, d iri
gono l’edificazione economica e culturale locale, stabiliscono 
il bilancio locale.

Art. 98. — I Soviet dei deputati dei lavoratori pren
dono delle decisioni e danno delle disposizioni entro 1 li
miti dei d iritti loro attribuiti dalle leggi dell’U.R.S.S. e 
della Repubblica federata

Art, 99. — Organi esecutivi e am m inistrativi dei Soviet 
dei deputati dei lavoratori di territorio, di regione, di re
gione autonoma, di circondai io, di mandam ento, di città e 
di villaggi sono i Com itati Esecutivi eletti dai Soviet e 
composti del Presidente, dei Vice-presidenti, di un segreta
rio e dei membri.

^ r t - ìo°- — Organi esecutivi e amm inistrativi dei So
viet rurali dei deputati dei lavoratori nei piccoli centri 
sono, in conform ità con le Costituzioni delle Repubbliche 
federate, il Presidente, il Vice-presidente e il segretario 
eletti dai Soviet.

Art. 101 — Gli organi esecutivi dei Soviet dei deputati 
dei lavoratori rispondono direttam ente tanto  al Soviet dei 
deputati dei lavoratori che li ha eletti, quanto all’organo 
esecutivo del sopra stante Soviet dei deputati dei lavoratori.

C A P IT O L O  IX  

T R IB U N A LI E PR O C U R A
Art. T02. — La giustizia è amm inistrata nell’U.R.S.S. 

dalla Corte Suprema dell’U.R.S.S., dalle C orti Supreme 
delle Repubbliche federate, dai tribunali di territorio  e di 
regione, d#ai tribunali delle Repubbliche autonome, e delle 
regioni autonome, dai tribunali di circondario, dai tribunali 
speciali dell’U.R.S.S. istituiti per decisione del Soviet Su
premo deil’U.R.S.S., dai tribunali popolari.

Art. 103. — L’esame delle cause in tu tte  le C orti e in tu tti 
i tribunali si svolge con la partecipazione dei giurati popolari, 
salvo i casi specialmente previsti dalla legge.

Art. 104. — La Corte Suprema dell’U.R.S.S. è il supremo 
organo giudiziario. Alla Corte Suprema dell’U.R.S.S. è affi
data la sorveglianza sull’a ttiv ità  giudiziaria di tu tti gli or
gani giudiziari dell’U.R.S.S. e delle Repubbliche federate.

Art. 105. — La Corte Suprema dell’U.R.S.S. e i tribu
nali speciali dell’U.R.S.S. sono eletti dal Soviet Supremo del
l’U.R.S.S. per la durata  di cinque anni.

Art. 106. — Le C orti Supreme delle Repubbliche fede
rate sono elette dai Soviet Supremi delle Repubbliche fede
rate per la durata  di cinque anni.

Art. 107. — Le C orti Supreme delle Repubbliche auto
nome sono elette dai Soviet Supremi delle Repubbliche auto
nome per la durata di cinque anni.

Art. 108. — I tribunali di territorio e di regione, 1 tr i
bunali delle regioni autonome, 1 tribunali di circondario 
sono eletti dai Soviet dei deputati dei lavoratori del terri
torio, della regione o del circondario o dai Soviet dei de
putati dei lavoratori delle regioni autonome per la durata 
di cinque anni.

Art. 109. — I tribunali popolari sono eletti dai c itta 
dini del mandam ento a suffragio universale, diretto, eguale, 
a scrutinio segreto, per la du iata  di tre anni.

Art. 110 . — La procedura giudiziaria si svolge nella 
lingua della Repubblica federata o autonoma, o della re
gione autonom a — ed è assicurata alle persone che non 
conoscono questa lingua la possibilità di prender cono
scenza completa dei documenti della causa per mezzo di 
un interprete, e così pure il d iritto  di parlare all’udienza 
nella lingua m aterna.

Art. i n .  — L’esame delle cause in tu tti 1 . tribunali del
l’U.R.S.S. è pubblico, salvo le eccezioni previste dalla leg
ge; all’im putato è assicurato il d iritto  di difesa.

A rt. u à .  — 1 giudici sono indipendenti e soggetti sol
tanto alla legge.

Art. 113 . — L’alta  sorveglianza sulla esatta applica
zione delle leggi da parte di tu tti i Commissariati del Po
polo e delle istituzioni loro sottoposte, così come da parte 
dei singoli funzionari pubblici nonché da parte dei c itta 
dini dell’U.R.S.S. è affidata al Procuratore déll’U.R.S.S.

Art. 1 x4. — Il Procuratore dell’U.R.S.S. è nominato 
dal Soviet Supremo dell’U.R.S.S. per la durata di sette 
anni.

Art. 115 . — I procuratori delle Repubbliche, dei terri
tori, delle regioni, come pure i procuratori delle Repubbli
che autonome e delle regioni autonome, sono nom inati dal 
Procuratore dell’U.R.S.S. per la durata di cinque anni.

Art. 116 . — I procuratori di circondario, di m anda
mento e di città sono nom inati dai procuratori delle Re
pubbliche federate e conferm ati dal Procuratore delPU.R,
S.S. per la durata  di cinque anni.

Art. 117 . — Gli organi della procura esercitano le loro 
funzioni indipendentemente da qualsiasi organo locale § 
sono subordinati soltanto al Procuratore dell’U.R.S.S.

C A P IT O L O  X  
D IR IT T I E D O V ER I FO N D A M E N T A L I 

D EI C IT T A D IN I
Art. 118 . — I cittadini dell’U.R.S.S. hanno diritto  al 

lavoro, cioè hanno diritto  a ottenere un lavoro garantito, 
con remunerazione del loro lavoro secondo la quantità  e 
la qualità.

Il d iritto  al lavoro è assicurato dall’organizzazione so
cialista dell’economia nazionale, dallo sviluppo in interrotto  
delle forze produttive della società sovietica, dall’elimina
zione della possibilità di crisi economiche e dalla liquida
zione della disoccupazione.

Art. 119 . — I cittadini dell’U.R.S.S. hanno diritto  al 
riposo.

Il diritto  al riposo è assicurato dalla riduzione della 
giornata lavorativa a sette ore per l’immensa m aggioranza 
degli operai, dalla istituzione di congedi annuali agli operai 
e agli impiegati col mantenim ento del salano, dalla vasta 
rete di sanatori, case di riposo e club che è messa a dispo
sizione dei lavoratori.

Art. 120. — I cittadini dell’U.R.S.S. hanno diritto  di 
avere assicurati i mezzi materiali di esistenza per la vec
chiaia, nonché in caso di m alattia e di perdita della capa
cità lavorativa.

Questo diritto  è assicurato dall’ampio sviluppo delle 
Assicurazioni Sociali degli operai e degli impiegati a spese 
dello Stato, dall’assistenza medica gratuita ai lavoratori e 
dalla vasta rete di stazioni d cura che è messa a disposi
zione dei lavoratori.

A rt. 121. — I cittadini dell’U.R.S.S. hanno diritto  a l
l’istruzione.

Questo diritto  è assicurato dall’istruzione eleme ita re 
generale obbligatoria, dall’istruzione gratuita, compresa l’i
struzione superiore, dal sistema delle borse di Stato all im
mensa m aggioranza degli studenti delle scuole supenori» 
dall’insegnamento scolastico nella lingua m aterna, daii o r
ganizzazione dell’insegnamento professionale, tecnico e agro
nomico gratuito per i lavoratori nelle officine, nei sovcos, 
nelle stazioni di macchine e trattric i e nei colcos.

Art. 122. — Alle donne sono accordati nell’U.R.S.S, 
d iritti eguali a quelli degli uomini, in tu tti i campi della 
vita economica, statale, culturale, politica e sociale.

La possibilità dì esercitare questi d iritti è assicurata 
alle donne accordando loro lo stesso diritto  degli uomini
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ai lavoro, al pagam ento del lavoro, al riposo, all’assicura
zione sociale, e a lì’istiuziòne, provvedendo alla tutela da 
parte  dello Stato, degli interessi della m adre e dei bam
bino, accordando alle donne un congedo di m aternità, di 
nidi e giardini d’infanzia

Art. 123. — L’uguaglianza dei diritti dei cittadini del
l’U.R.S.S., indipendentemente dalla loro nazionalità e raz
za, in tu tti ì campi della vita economica, statale, cultural®, 
politica e sociale, è legge irrevocabile.

Qualsiasi lim itazione diretta  o indiretta dei d iritti o, al 
contrario, qualsiasi attribuzione di privilegi diretti o indi
retti ai cittadini in dipendenza della razza o nazionalità 
alla quale appartengono, così CQme qualsiasi propaganda di 
esclusivismo o di odio e disprezzo di razza o di nazione, 
è punita  dalla legge.

Art. 124. — Allo scopo di assicurare ai cittadini la 
libertà di coscienza, la Chiesa nelFU-R.S.S. è separata dallo 
Stato e la scuola dalla Chiesa. La libertà di praticare i 
culti religiosi e la libertà di propaganda antireligiosa sono 
riconosciute a tu tti i cittadini.

Art. 125. — In conform ità con gli interessi dei lavo
ratori e allo scopo di consolidare il regime socialista, ai 
cittadini dell’U.R.S.S. è garantita  per legge:

a) libertà di parola,
b) libertà di stampa,
c) libertà di riunione e di comizi,
d) libertà di cortei e dimostrazioni di strada.

Questi diritti dei cittadini vengono assicurati mettendo
a disposizione dei lavoratori e delle loro organizzazioni le 
tipografie, i depositi di carta, gli edifici pubblici, le strade, 
le poste, i telegrafi, i telefoni e le altre condizioni m ateriali 
necessarie per il loro esercizio.

Art. 126. — In  conform ità con gli interessi dei lavora
tori e allo 'copo di sviluppare l’iniziativa delle masse po
polari nel campo dell’organizzazione e la loro a ttiv ità  po
litica, è assicurato ai cittadini dell’U.R.S.S. il d iritto  di 
unirsi in organizzazioni sociali: sindacati, cooperative, o r
ganizzazioni della gioventù, organizzazioni sportive e di 
difesa, società culturali, tecniche e scientifiche, — mentre 
i c ittadini più attiv i e più coscienti appartenenti alla clas'se 
operaia e agli a ltri stati di lavoratori si uniscono nel P a r
tito  Comunista (bolscevico) dell’U.R.S.S., che è l’avanguar
dia dei lavoratori nella loro lo tta  per il consolidamento e 
lo sviluppo del regime socialista e rappresenta il nucleo
dirigente di tu tte  le organizzazioni dei lavoratori, tan to
sociali che d i Stato.

A rt. 127. — Ai cittadini dell’U.R.S.S. è assicurata la 
inviolabilità della persona. Nessuno può essere arrestato se 
non per decisione di un tribunale o con la sanzione del 
procuratore.

Art. 128. — L’inviolabilità del domicilio dei cittadini 
« il segreto ep isto lare , sono tutelati dalla legge.

A rt. 129. — L’U.R.S.S. accorda il d iritto  di asilo ai
cittadini stranieri perseguitati per aver difeso gli interessi
dei lavoratori, o per la loro a ttiv ità  scientifica, o per aver 
partecipato a lo tta  di liberazione nazionale.

A rt. 130. — Ogni cittadino dell’U.R.S.S. è tenuto a
osservare la Costituzione dell’Unione delle Repubbliche So
cialiste Sovietiche, a rispettare le leggi, a osservare la di
sciplina del lavoro, ad adempiere onestamente i doveri
sociali, a rispettare ie norme della convivenza socialista.

Art. 131 . —■ Ogni cittadino dell’U.R.S.S. è tenuto a
salvaguardare e a consolidare la proprietà  sociale, sociali
sta, base sacra e inviolabile del regime sovietico, fonte 
della ricchezza, e della potenza della patria, fonte dell’a 
giatezza e della v ita civile di tu tti i lavoratori.

Coloro che a ttentano alla p roprietà  sociale, socialista, 
sono nemici del popolo.

Art. 132. —- Il servizio m ilitare generale è obbligatorio 
per legge,

il servizio m ilitare nell’Esercito Rosso operaio « con
tadino è dovere d’onore dei cittadini dell'U.R.S.S.

. A rt. 133. — La difesa della p a tria  è sacro dovere di 
ogni cittadino dell’U.R.S.S. Il tradim ento della patria, la 
violazione del giuramento, il passaggio al nemico, il pre
giudizio portato alla potenza m ilitare dello Stato, lo spio
naggio —- sono puniti con ra tti ì rigori della legge come il 
più. grave dei m isfatti.

C A P IT O L O  X I  

SISTEM A ELETTO R A LE ' ;

A rt. 134. Le elezioni dei deputati a tu tti i • Soviet 
dei deputati dèi lavoratori: al Soviet Supremo dell’U.R. 
S.S., ai Soviet Supremo delle Repubbliche federate, ai So
viet dei deputati dei lavoratori di territorio  e di regione, 
ai Soviet Supremi delle Repubbliche autonome, ai Soviet 
dei deputati dei lavoratori delle regioni autonome, ai So
viet dei lavoratori di circondario, di m andam ento, di città  
e di villaggio (stanitsa, borgata, khutor, kislak, aul) si fanno 
dagli elettori a suffragio universale, eguale, diretto  e a 
scrutinio segreto.

Art. 135 . — Le elezioni dei deputati si fanno a suffra
gio universale: tu tti i c ittadini dell’U.R.S.S., che compiono 
i 18 anni, indipendentemente dalla razza e dalla nazio
nalità cui appartengono, dalla confessione, dal grado di 
istruzione, dalla residenza, dall’origine sociale, dalla con
dizione economica e dàlia loro a ttiv ità  passata, hanno dL 
ritto  di partecipare alle elezioni dei deputati e di esseri 
eletti, ad eccezione dei m inorati e delle personee condan
nate dal tribunale alla privazione dei d iritti elettorali.

Art. 136. — Le elezioni dei deputati si fanno a suffragi© 
eguale: ogni cittadino dispone di un voto; tu tti i cittadini 
partecipano alle elezioni a eguali condizioni.

A rt. 137. — Le donne godono del diritto  di elegger# % 
di essere elette a parità  degli uomini.

A rt. 138. — I cittadini che si trovano nelle file del
l’Esercito Rosso godono del d iritto  di eleggere, e di esser# 
eletti a parità  di tu tti i cittadini.

A rt. 139. — Le elezioni dei deputati si fanno a  suffra
gio d ire t to r ie  elezioni a tu tti i Soviet dei deputati dei la
voratori, a partire  dal Soviet dei lavoratori di villaggio # 
di città  sino al Soviet Supremo dell’U.R.S.S., si fanno dai 
cittadini direttam ente, per via di elezione diretta.

A rt. t 40. — L’elezione dei deputati si fa  a scrutinio 
segreto.

A rt. 141 . — I candidati alle elezioni vengono presen
tati per circoscrizioni elettorali.

Il d iritto  di presentare dei candidati è assicurato all#
organizzazioni sociali e alle associazioni dei lavoratori alle 
organizzazioni del P artito  Comunista, ai sindacati, all# 
cooperative, alle organizzazioni della gioventù, all« società 
culturali.

A rt. 142. — O gni deputato è ténuto a render conto
davanti agli elettori del proprio lavoro e del lavoro dei
Soviet dei deputati dei lavoratori e può essere richiamato 
in qualunque momento, per decisione della maggiorana*
•degli elettori, secondo la procedura stabilita dalla legge.

C A P IT O L O  X I I  

STEMMA, B A N D IER A , C A P IT A L I

Art. 143. Lo stemma di Stato dell’Unione delle. Re
pubbliche Socialiste Sovietiche si compone della falce * 
dèi m artello sul globo terrestre disegnato nel sole rag-? 
giante e circondato da spighe di grano, con la  scritta nella 
lingua delle Repubbliche federate: « Proletari di tu tti i 
paesi, unitevi!» . La parte  superiore dello stemma resa k  
stella a cinque punte.

A rt. 144. — La bandiera di Stato dell’Unione dell« 
Repubbliche Socialiste Sovietiche è un drappo rosso, nel
l’angolo superiore del quale, presso l’asta, sono disegnati 
un falce e un m artello d ’oro sorm ontati da una stella 
rossa a cinque punte, o rlata  d’oro. Il rapporto  tra  la lar
ghezza e la lunghezza è di uno a due.

Art. 145. — La capitale dell’Unione delle Repubblieb* 
Socialiste Sovietiche è la città  di Mosca.

C A P IT O L O  X IIL
PR O C ED U R A  PER LA M O D IFIC A  

DELLA C O S T IT U Z IO N E

A rt. 146. — La Costituzione dell’U.R.S.S. può esser® 
modificata soltanto per decisione del Soviet Supremo dèi- 
l’U.R.S.S. approvata alla m aggioranza di almeno due tersi 
dei voti in ognuna delle due Camere,
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AT'IlVIÌÀ IIEIJ.E COMMISSIONI DI STUDIO

LI (1111881111 ECONOMICA
5 Questionari 

della Sottocommissione 
per la Finanza

P R E M E S S A  A I Q U E S T IO N A R I

C o m e le  a ltre  S o tto c o m m iss io n i in  
c u i si r ip a r tisce  la C o m m iss io n e  E co 
n o m ic a  c o s titu ita  p resso  il  M in is te ro  
p er. la  C o s titu e n te , a n ch e  la  S o tto 
co m m issio n e  p e r  la  F in a n z a  h a  p re 
d isp o sto  u n ’a m p ia  in ch ie s ta  d ire tta  
a ll’a c ce r ta m e n to  d i d a ti d i fa tto  e di 
c o rre n ti d i o p in io n e  n e lle  m a te r ie  dì 
p ro p r ia  c o m p e ten za .

A i  f in i d i ta le  in ch ie s ta  è s ta ta  tra  
l’a ltro  p re o rd in a ta  u n a  serie  d i que- 
S tio n a n  su  p ro b le m i f in a n z ia r i di 
p a rtico la re  in te re sse  c o stitu z io n a le , 
n o n c h é  su g li a sp e tti  p iù  im p o r ta n ti  
de l n o stro  s is te m a  fin a n z ia r io . T a li  
q u e stio n a r i v en g o n o  * d ira m a ti ad  
e sp e r ti p a r tic o la rm e n te  a u to revo li, 
n o n c h é  ad  u ffic i p u b b lic i, o rg a n izza 
z io n i d ’in te re ss i  ed  a ltr i  e n ti, sce lti 
in  ra g io n e  d e lla  p o ss ib ilità  che  d ia 
no, m e d ia n te  i loro  organi, u n  r i le 
v a n te  c o n tr ib u to  a llo  sv o lg im e n to  
d e ll’in ch iesta .

L a  S o tto  co m m iss io n e  si onora  q u in 
d i d i so tto p o rre  i q u e s tio n a r i agli 
e n ti  e p e rso n e  p re sc e lti, f id u c io sa  
che  essi v o rra n n o  d e d ic a rv i le  m i 
g lio re  cure , c o n tr ib u e n d o  al successo  
d i q u es ta  in d a g in e  che  si p ro p o n e  d i 
fo rn ire  ai m e m b r i  d e lla  p ro ss im a  
A sse m b le a  C o s titu e n te  u n  q u a dro , il 
p h ì p o ss ib ile  prec iso , d i a lcu n i fo n 
d a m e n ta li  a sp e tti  d e lla  n ò s tra  f in a n 
za  e u n a  d o c u m e n ta z io n e  o b b ie tt iv a  
su lle  lin ee  d i so lu z io n e  d e i p ro b le m i  
f in a n z ia r i c h e  fo rm e ra n n o  o g g e tto  
d e ll’a t t iv i tà  leg is la tiv a  co stitu zio n a le .

E n ti  e p e rso n e  in te rp e lla te  p o tra n 
no  r isp o n d e re  a tu t t e  le d o m a n d e  
c o n te n u te  n e i q u e s tio n a r i o p o tra n n o  
l im ita rs i  a r isp o n d e re  a q u e lle  che  
p er  loro a b b ia n o  u n  m a g g io re  in te 
resse. P er fa c ilita re  il la vo ro  d i sp o 
g lio  d e lle  r isp o s te , ci p e rm e ttia m o  
d i ra cco m a n d a re  la m a ss im a  co n c i
s io n e  c o m p a tib ile  con  la ch iara  
esp ress io n e  d e lla  p ro p r ia  o p in io n e  e 
d e i m o tiv i  ch e  d e te rm in a n o  l’o p in io 
n e  stessa . R a cc o m a n d ia m o  a n ch e  d i 
tra sc u ra re  n e lle  r isp o s te  l’e sa m e  d i 
q u e s tio n i d i c a ra tte re  p a rtico la re , 
n o n  in d isp e n sa b ili ag li o r ie n ta m é n ti  
d i m a ss im a  ch e  so li p o ssono  essere  
o g g e tto  de i la vo ri d e lla  S o tto c o m 
m iss io n e .

O g n i r isp o s ta  d o v rà  fa re  r i fe r ì* 
m a n to  a l n u m e ro  de l q u es tio n a r io  
e al n u m e ro  d e lla  le tte ra  d e lla  r e 
la tiv a  d o m a n d a  n e l q u es tio n a r io ,

Pe.rchè la  S o tto c o m m iss io n e  p o s 
sa te n e r  co n to  d e lle  r isp o s te  n e l r e 
d ig ere  la  p ro p r ia  re la z io n e  fina le , 
ra cco m a n d ia m o  v iv a m e n te  d i v o le r  
fa re  jquanto  è p o ss ib ile  a ffin c h è  le  
r isp o s te  ci perr>engano e n tro  il t e r 
m in e  s ta b ilito .

L e  p e rso n e  e g li e n ti  ch e  r isp o n 
d era n n o  ai q u e stio n a r i sa ra n n o  e le n 
ca ti n e lla  re la z io n e  finale.

Questionario n. 1: 
Formazione 

delle leggi finanziarie
1. S i r i t ie n e  c o n v e n ie n te  che la  

c a r ta  c o s titu z io n a le  e n u n c i il d ir it to  
a l p re le v a m e n to  d e lle  im p o s te  da  
p a r te  de llo  S ta to  e deg li a l t r i  en ti 
p u b b lic i?

2. In  caso  d i r isp o s ta  a f fe rm a tiv a , 
sì r i t ie n e  su ffic ie n te  u n a  g e n e rica  
d ic h ia ra z io n e  de l d ir i t to  a l p re le v a 
m en to  d e i t r ib u t i  e d e l d o v e re  dei 
sin g o li d i c o rrisp o n d e rli, o si p e n sa  
s ian o  c o n v e n ie n ti  n o rm e  v in co la n ti 
l ’a t t iv i tà  f u tu r a  d e l le g is la to re  in 
m a te r ia  t r ib u ta r ia ?

3. S i r i t ie n e  o p p o rtu n o  che  la  c a r 
ta  c o s titu z io n a le  c o n te n g a  u n a  
q u a lc h e  d isc ip lin a  d e lla  s t r u t tu r a  
de i t r ib u t i ,  s ia  p e r  e sc lu d e re  l ’a p 
p licaz io n e  d i d e te rm in a te  im p o ste , 
s ia  p e r  f is sa re  ta lu n i  e le m e n ti  fo n 
d a m e n ta l i  d i a lc u n e  im p o s te , con  r i 
fe rim e n to  a d  es. a l  so g getto , a l l ’og
g e tto , a lla  fo rm a , a lla  risco ss io 
ne , ecc.?

In  p a r tic o la re  p a re  c o n v en ien te  
fo rm u la re  u n a  d ic h ia ra z io n e  e sp li
c ita  in to rn o  a l l ’im p o siz io n e  deg li 
s tra n ie r i?

4. E ’ c o n v e n ie n te  u n a  n o rm a  che 
p o n g a  il d iv ie to  d e lla  d o p p ia  im p o 
siz ione  in te rn a ?  C om e p o tre b b e  e s 
s e re  fo rm u la ta ?

5. E ’ c o n v en ien te  u n a  n o rm a  che 
p re v e d a  u n  s is te m a  in te so  a d  e v i
ta r e  le  d o p p ie  im p o s iz io n i in te r n a 
z io n a li, m e d ia n te  ra p p re s a g lie  o a l
le g g e r im e n ti  d i im p o s te  n a z io n a li?  
P ro v v e d im e n ti  d i q u e s to  g e n e re  d o 
v re b b e ro  e sse r  p re s i  con  u n a  legge 
fo rm a le , o p o tre b b e ro  e sse re 1 d e le 
g a ti a l g o v e rn o  o a d d ir i t tu r a  a l 
l ’a m m in is tra z io n e ?  *

6. Si r i t ie n e  o p p o rtu n o  in se r ire  
n e lla  c a r ta  co s titu z io n a le  u n a  d i
c h ia raz io n e  d e ll’u g u a g lia n z a  d e i s in 
goli d i f ro n te  a l l ’im p o s ta ?  S i r i 
t ie n e  c h e  ta le  d ic h ia ra z io n e  s ia  su f 
fic ien te  a d isc ip lin a re  la  m a te r ia  d e l
le e sen zio n i t r ib u ta r ie ?  E ’ o p p o r tu 
n a  u n a  re g o la  che  e sc lu d a  fo rm a i-

m e n te  o c o m u n q u e  v in co li la  co n 
cessio n e  d i e sen z io n i t r ib u ta r ie ?  E ’ 
o p p o rtu n o  r ia f f e rm a re  n e lla  c a r t a . 
c o s titu z io n a le  i l  p rin c ip io  che  il p o 
te re  e se cu tiv o  n o n  p u ò  d isp o rre  d e l
le  im p o ste , e t fissa re  la  re sp o n sa b i
lità  p e rso n a le  d i ch i co ncede  in d e - 
b i te  l ib e ra z io n i d a lle  im p o ste?

7. L e  e v e n tu a li  n o rm e  d i cu i si 
p ro p o n e  l ’in c lu s io n e  n e lla  c a r ta  co
s ti tu z io n a le  d eb b o n o  f issa re  reg o le  
fo rm a li  p e r  l ’a p p ro v a z io n e  d e lle  
leg g i d ’im p o s ta ?  P a re  c o n v en ien te  
r ic h ie d e re  u n a  m a g g io ra n z a  od  un  
q u o ru m  m ag g io re  de l n o rm a le  p e r  la  
v a l id i tà  d e lle  se d u te , od u n a  fo rm a  
e p ro c e d u ra  sp e c ia le  p e r  la  d isc u s
sio n e  e  l ’a p p ro v az io n e ?  In  p a r tic o la 
re  è  o p p o rtu n o  c o n te m p la re  il r i 
corso  a l r e fe re n d u m ?  In  q u a li casi 
e con q u a li  m o d a lità  ed  e ffe tti?

8. D ev e  e sse re  a m m e ssa  o m en o  
—- e  n e l l ’ip o te s i a f fe rm a tiv a  p e r  q u a 
li c as i e  con q u a li  c a u te le  — la  fa 
c o ltà  de l p o te re  e se cu tiv o  di e m a 
n a re  n o rm e  t r ib u ta r ie ?  S i p re g a  d i 
p re n d e re  in  c o n sid e ra z io n e  la  p o ss i
b ili tà  di u n a  d iv e rs a  d isc ip lin a  p e r  

,le  n o rm e  che  a tte n g o n o  a lla  so s ta n 
za de i t r ib u ti ,  e p e r  q u e lle  che  r e 
go lan o  l ’a cc e r ta m e n to , il p rocesso , il 
co n tro llo , ecc.

9. L ’in iz ia tiv a  in  ra p p o rto  a lle  le g 
gi t r i b u t a r i e . d e v e  e sse re  d isc ip lin a 
ta  secondo  c r ite r i  d iv e rs i  d a ll ’in iz ia 
tiv a  r isp e tto  a lle  a l t r e  legg i?  Q u a lo ra  
si c o n se rv i il s is te m a  b ic a m e ra le  
p a re  g iu s tif ic a ta  u n a  n o rm a  an a lo g a  
a  q u e lla  d e ll’a r t .  10 de llo  s ta tu to  
a lb e r tin o ?

O co m u n q u e  com e si p e n sa  d e b 
b an o  e sse re  re g o la ti  a l r ig u a rd o  ì 
r a p p o r t i  t r a  le  d u e  C am ere?

Questionario n. 2: 
Bilancio dello Stato

1. L e a t tu a l i  n o rm e  re la tiv e  a l b i 
lan c io  de llo  S ta to , c o n te n u te  n e lla  
leg g e  d i c o n ta b ili tà  g e n e ra le  de llo  
S ta to  e n e l re la tiv o  re g o la m e n to , 
n o n ch é  in  v a r ie  legg i sp ec ia li, r i 
sp o n d o n o  a lle  e s ig en ze  di u n a  p ien a , 
c h ia ra  e o rd in a ta  co g n iz ione  de i f a t 
ti  f in a n z ia r i  e d e lla  r isp e tt iv a  im p o r
tan z a?

2. L e  n o rm e  in  q u e s tio n e  sono ta l i  
da  g a ra n tire ,  o ltre  l ’e q u ilib r io  de l 
b ilan c io , a ltre s ì  l ’e q u ilib r io  so s ta n 
z ia le  f r a  il com plesso  d e lla  spesa  
p u b b lic a , ed  il com plesso  d e lle  e n 
t r a te  d e r iv a n ti  da  m ezzi fiscali?

3. In d ip e n d e n te m e n te  d a lla  r isp o 
s ta  à i p re c e d e n ti  q u e s iti  s i r i t ie n e
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c h e  i p r in c ip i g e n e ra li  in  m a te r ia  d ì 
b ila n c io  d e b b an o  e sse re  a d d ir i t tu ra  
in s e r it i  n e lla  c a r ta  costituzionale»  o 
p iu tto s to  che  sia  su ffic ie n te  a d o tta re  
q u a lc h e  v in co lo  c o s titu z io n a le  e q u a 
le  (m ag g io ran ze  o q u o ru m  p a r tic o la 
r i ,  d e lib e ra z io n i a  C a m e re  r iu n i 
te , ecc.) p e r  l ’a p p ro v a z io n e  d e lle  le g 
g i ch e  re g o la n o  la  m a te r ia ?

4. S i r i t ie n e  o p p o rtu n o  c o n se rv a re  
il s is te m a  del b ilan c io  di c o m p e te n 
za, o si r i t ie n e  p re fe r ib ile  — e  p e r  
q u a li m o tiv i — il s is te m a  deb b i la n 
cio di cassa?  N e lla  p r im a  ip o te s i si 
r i t ie n e  u t ile  d i i s t i tu ire ,  com e a l le 
g a to  a l  b ilan c io  d i co m p e ten za , il  b i
la n c io  d i c assa  s ia  com e p re o rd in a 
z io n e  de i m ezzi d i te s o re r ia  d a  a p 
p ro n ta re  in  ra p p o r to  a lla  scad en za  
ed  a l  ciclo  de i p a g a m e n ti ,  s ia  com e 
d e sc riz io n e  d e ll’a v v e n u to  m o v im e n 
to  dei m ezzi f in an z ia ri?

§, T e n u to  co n to  d e lle  a t tu a l i  t e n 
d e n ze  in te rv e n t is te  d e llo  S ta to  e  d e l
la  n e c e ss ità  d i a s s ic u ra re  u n  p iù  p ro 
fo n d o  e q u ilib r io  f r a  b ila n c io  d e llo  
S ta to  e  a t t iv i tà  eco n o m ica  in  g e n e re , 
f r a  sp ese  p u b b lic h e  e sp e se  p r iv a te  
in  re la z io n e  a l re d d ito  r e a le  d e lla  
c o lle tt iv ità , si r i t ie n e  o p p o rtu n o  c h e  
si r ic h ie d a , a lm e n o  com e p ra s s i  co
s ti tu z io n a le , c h e  il M in is tro  ch e  p re 
s e n ta  il b ila n c io  i l lu s t r i  in  u n a  n o ta  
p re lim in a re  t u t t i  g li e le m e n ti  d e l
l 'e q u il ib r io  su d d e tto , m e tte n d o  f r a  
l ’a lt ro  in  r ilie v o  le  co n seg u en ze  d e lla  
sp e sa  p u b b lic a  e  d e lia  p o lit ic a  eco 
n o m ic a  in  g e n e re ?

Q u a li fo rm e  te c n ic h e  si r i t ie n e  o p 
p o r tu n o  p re sc r iv e re  p e rc h è  r is u l t i  
e v id e n te  il n e sso  t r a  i v a r i  e le m e n ti  
d e lla  s itu az io n e  eco n o m ica?

6. Q u a li fo rm e  te c n ic h e  s i r i t ie n e  
o p p o r tu n o  a d o tta re  p e rc h è  r is u l tin o  
co lle g a ti f r a  lo ro  i d iv e rs i  b ila n c i 
a n n u a li?  C h e  cosa  s i p e n sa  a d  e se m 
p io  d e lla  p o litic a  d e lle  r is e rv e  di b i
la n c io  c o n g iu n tu ra li?  C h e  d isc ip lin a  
s i  p ro p o n e  p e r  g li im p e g n i d i sp e sa  
p lu r ie n n a l i  e  in  p a r tic o la re  p e rc h è  
q u e s t i  im p e g n i r isu l tin o  c h ia ra m e n te  
e  fe d e lm e n te  n e i d o c u m e n ti d e l b i
lan c io ?

7. Q u a le  si r i t ie n e  c h e  d e b b a  e s 
s e re  la  fu n z io n e  e q u a li  g li e f fe t ti  
d e lle  legg i d i b ilan c io , sp e c ia lm e n te  
in  re la z io n e  a g ii e v e n tu a li  p ro v v e 
d im e n ti  d i v a r ia z io n e  n e l co rso  d e l
l ’an n o ?

C om e si c red e  ch e  d e b b an o  e sse re  
'i d is c ip l in a t i  t a l i  p ro v v e d im e n ti  d i 

v a ria z io n e ?
Si r i t ie n e  o p p o rtu n o  ch e  essi v e n 

g a n o  c o s titu z io n a lm e n te  v in c o la ti  e  
in  che  m odo?

8» Si r i t ie n e  o p p o rtu n o  a t tu a re  —  e  
con  q u a le  p o r ta ta ,  ed  e n tro  q u a li  
l im iti  ■— il p rin c ip io  d e lla  u n ic ità  de l 
b ilan c io ?  T a le  p r in c ip io  d e v e  e sse re  
in te so  n e l senso  ch e  n e l b ila n c io  s ta 
ta le  d e b b an o  c o m p re n d e rs i  a n c h e  i 
b ila n c i dei v a r i  e n ti  p a r a s ta ta l i  o 
c o m u n q u e  c o lleg a ti con la  fin an za  
de llo  S ta to ?  In  caso  d i r isp o s ta  a f 
fe rm a tiv a  a l  p re c e d e n te  q u esito , 
q u a le  fo rm a  tec n ica  si p ro p o n e?

9, S i r i t ie n e  o p p o rtu n o  in tro d u r re  
n e lla  c a r ta  c o s titu z io n a le  im a  n o rm a

d ire t ta  ad  o t te n e re  ch e  i s in g o li c a p i
to li d i b ila n c io  s ian o  su ff ic ie n te m en 
te  a n a litic i?  C om e e v e n tu a lm e n te  
p o tre b b e  e s se re  fo rm u la ta  ta le  

. n o rm a?
10 . L e  a t tu a l i  d is tin z io n i t r a  i  d i 

v e rs i t i to l i  e  c a te g o rie  d i e n tr a te  e 
dì sp e sa  (o rd in a r ie  e s tra o rd in a r ie ,  
e f fe ttiv e  e p e r  m o v im e n to  d i c a p i ta 
le) m e r i ta n o  d i e sse re  co n se rv a te?

S i r i t ie n e  p o ss ib ile  e d  o p p o rtu n o  
m e tte re  in  e v id e n z a  le  sp ese  in  co n 
to  c a p ita le?  C on  q u a li  fo rm e  te c n i
che?

11. C om e si r i t ie n e  o p p o rtu n o  d i
sc ip lin a re  u n a  c a te g o ria  d i sp ese  
« c o n so lid a te  » (spese  o b b lig a to r ie  r i 
c o rre n ti  con  c a ra t te r e  d i u n ifo rm ità  
e  p e r io d ic ità )?  q u a li  sp e se  d eb b o n o  
e n tr a r e  a  f a r  p a r te  d i ta le  c a teg o ria ?

In  p a r tic o la re  si r i t ie n e  a m m iss i
b ile  c h e  ta l i  sp e se  s ian o  a p p ro v a te  
in  blocco?

1/5. S i r i t ie n e  o p p o rtu n o  ch e  la  p rò  
p o sta  d e lle  sp e se  d e b b a  e sse re  l i 
m ita ta  e sc lu s iv a m e n te  a l l ’in iz ia tiv a  
m in is te r ia le , o p p u re  c h e  p o ssa  r ic o 
n o sce rs i a ltre s ì  l ’in iz ia tiv a  d e l p a r 
la m e n to ?  N e lla  seco n d a  ip o te s i l ’i 
n iz ia tiv a  p a r la m e n ta re  d e v e  a v e re  o 
no  q u a lc h e  lim ita z io n e  ed  in  q u a li  
r a p p o r t i  d e v e  e s se re  con  l ’in iz ia t iv a  
m in is te r ia le ?

Si r i t ie n e  p o ss ib ile  ed  o p p o rtu n o  
p re sc r iv e re  n e lla  c a r ta  co s titu z io n a le  
ch e  o g n i leg g e  p o r ta n te  n u o v e  o 
m ag g io ri sp ese  in d ic h i con q u a li  c a 
p ito li d i e n tr a ta  l a  sp esa  d e b b a  e sse 
r e  f ro n te g g ia ta .

13. S i r i t ie n e  o p p o rtu n o  ch e  la  d e 
c o rre n z a  d e ll’e se rc iz io  f in a n z ia r io  
v e n g a  m o d ifica ta , p e r  es. fa ce n d o la  
c o in c id e re  con  l ’a n n o  so la re?

I n  p a r tic o la re  s i r i t i e n e  o p p o r tu 
n o  c h e  il  p e r io d o  d i r isco ss io n e  de i 
t r ib u t i  co in c id a  con la  d e c o rre n z a  
d e ll’ese rc iz io  fin an z ia rio ?

S i r i t ie n e  'o p p o rtu n o  c h e  la  d e co r
re n z a  d e ll’e se rc iz io  f in an z ia r io  d eg li 
e n ti  a u to n o m i ed  a u ta rc h ic i  co in c id a  
con q u e lla  d e ll’e se rc iz io  s ta ta le ?

14. L ’a t tu a le  s is te m a  re la tiv o  a lla  
p re d isp o siz io n e  e  p re se n ta z io n e  a i 
p a r la m e n to  d e l b ilan c io  p re se n ta  in 
c o n v e n ie n ti e  q u a li?

In  ch e  m o d o  ta l i  in c o n v e n ie n ti  
possono  e sse re  su p e ra ti?

In  p a r tic o la re  si r i t ie n e  c o n v e 
n ie n te  a f f id a re  ad  u n  o rg a n o  e s t r a 
n eo  a l l ’e se cu tiv o  i d iv e rs i  c o m p iti 
r e la tiv i  a lla  fo rm az io n e  d e l b ilan c io ?

15» Si r i t ie n e  o p p o rtu n o  ch e  n e lla  
c a r ta  c o s titu z io n a le  si in tro d u c a  u n a  
n o rm a  ch e  g a ra n tis c a  la  p u b b lic a z io 
n e  d e i d o c u m e n ti c o n ta b ili p e rio d ic i; 
(ad es. de l « con to  d e l T eso ro  *)?

16. E ’ u t ile  ch e  le  a liq u o te  d i im 
p o sta  s ian o  a p p ro v a te  a n n u a lm e n te  
con il b ila n c io  p re v e n tiv o ?  T a le  p r in 
c ip io  d o v re b b e  r i f e r i r s i  a  tu t t e  le  
a liq u o te  o so lo  a  q u e lle  d e lle  im p o 
s te  d ire tte ?

Q u a li su g g e rim e n ti  p o te te  d a re  
c irca  i p ro b le m i tec n ic i che  r a c c o 
g lim e n to  d e ll’a n z id e tto  p r in c ip io  p u ò  
su sc ita re , p e r  es. c irc a  la  fo rm az io n e  
d e i ru o li  d i risco ssio n e?

Questionario n. 3:
Controllo della

finanziaria
1. S i r i t ie n e  —■ e  p e r  q u a li  con

s id e raz io n i —  che  le  a t tu a l i  n o rm e  
re la tiv e  a l  c o n tro llo  su l b ilan c io  
de llo  S ta to  c o n te n u te  n e lla  leg g e  d i 
c o n ta b ili tà  g e n e ra le  d e llo  S ta to  e n e l 
re la tiv o  re g o la m e n to , n o n c h é  in  v a 
r ie  leg g i sp ec ia li, r isp o n d a n o  a lle  
esig en ze  d i g a r a n t i r e  la  p ie n a  leg it
t im ità  d e lle  sp ese  c o m u n q u e  o rd i
n a te  ed  eseg u ite?

2. S i r i t ie n e  ch e  le  n o rm e  p r e 
d e tte  s ian o  ta l i  d a  g a ra n t ir e ,  o l tre  
la  le g a lità  fo rm a le  d e lle  spese , a l 
tre s ì  la  m ig lio re  g e s tio n e  eco nom ica  
(p ro ficu ità  d e lle  spese) d e ll’a z ie n d a  
s ta ta le ?

3. In d ip e n d e n te m e n te  d a lla  r isp o 
s ta  a i  p re c e d e n ti  q u e s i ti  si r i t ie n e  
in  l in e a  d i m a ss im a  ch e  i p r in c ip i  
g e n e ra li  in  m a te r ia  d i c o n tro llo  d e b 
b a n o  e sse re  in s e r it i  n e lla  c a r ta  co
s ti tu z io n a le , o p iu tto s to  ch e  s ia  su f 
fic ien te  a d o tta re  q u a lc h e  p a r tic o la re  
v in co lo  c o s titu z io n a le  e  q u a le  (m ag 
g io ra n z e  o q u o ru m  p a r tic o la r i ,  d e 
lib e ra z io n i a  c a m e re  r iu n ite ,  ecc.) 
p e r  l ’a p p ro v a z io n e  d e lle  leg g i ch e  
re g o la n o  la  m a te r ia ?

4. S i r i t ie n e  ch e  v i s ia n o  d u p li
caz io n i ed  in te r fe re n z e  f r a  i con 
tro ll i  (in te rn i)  e se g u iti d a g li o rg a n i 
d ip e n d e n ti  d a lla  R a g io n e ria  G e n e 
r a le  d e llo  S ta to  e  q u e lli (e s te rn i)  
e se g u iti d a lla  C o rte  d e i C on ti?  I n  
caso  a f fe rm a tiv o  com e si r i t ie n e  c h e  
i  d u e  o rd in i d i c o n tro llo  p o tre b b e 
ro  e s se re  c o o rd in a ti  o u n ific a ti?

5. Q u a lo ra  s i  p ro p o n g a  l ’u n if le a -  
z ìo n e  d e lle  fu n z io n i d i co n tro llo , 
q u a li  c a ra t te r is t ic h e  d o v re b b e  a v e re  
l 'o rg a n o  a l  q u a le  si d e fe r ire b b e ro  
ta li  fu n z io n i, e in  p a r tic o la re  co m e 
s i d o v re b b e  g a r a n t ir e  la  su a  in d i-  
p e n d e n z a  d a l p o te re  e secu tiv o ?

N e lla  r isp o s ta  s i p re g a  d i te n e re  
p re se n ti  i  s e g u e n ti p u n ti:

a) il co n tro llo  su l b ilan c io  d o 
v re b b e  e sse re  d i m e ra  le g it t im ità  @ 
a n c h e  d i m e r ito  ed  in  q u e s t’u ltim o  
ip o te s i con q u a li  lim ita z io n i?

b) è a t tu a b ile  (e in  ch e  m odo) 
u n  s is te m a  d i  c o n tro lli  c o n co m ita n 
t i  a lla  fo rm a z io n e  d e ll’a t to  e  q u in 
d i in  o gn i caso  d e c e n tra t i  e  q u a n to  
p iù  la rg a m e n te  è  p o ss ìb ile  p re v e n 
tiv i?

c) q u a li  d o v re b b e ro  e sse re  i  r a p 
p o rti  f r a  o rg a n i d i c o n tro llo  e  a s 
sem b lee  leg is la tiv e , a i  fin i d i u n  m i
g lio re  ese rc iz io  d e l co n tro llo  p o liti
co d a  p a r te  d i q u e s te  u ltim e ?  (p e r  
es, m e d ia n te  se g n a la z io n e  n o n  so la  
d eg li e le n ch i d e i d e c re ti  r e g is tr a t i  
con  r is e rv a ,  m a  a n c h e  d eg li a t t i  
co n c lu s iv i in  c o n tra d d ito r io  c h e  h a n 
n o  p o r ta to  a l  r if iu to  d e lla  r e g is tr a 
z io n e  n o rm ale ).

d) s a re b b e  o p p o rtu n o  d isp o rr«  
ch e  ì v a r i  o rg a n i d i c o n tro llo  p u b 
b lic h in o  a n n u a lm e n te  d is t in te  r e la 
z io n i s u l l 'a t t iv i tà  d e lle  d iv e rse  a m 
m in is tra z io n i c o n tro lla te , con 1© p ro 
pri© o sse rv a z io n i © p ro p o s ta !



6. P e r  q u a n to  r ig u a rd a  i l  r e n d i
co n to  d e lle  spese , si r i t ie n e  ch e  la  
C o rte  d e i C o n ti d e b b a  d ic h ia ra re
l ’a m m o n ta re  d e lle  u sc ite  c o n tro lla te  
p re v e n tiv a m e n te  o p o s tu m am e n te , 
d a n d o  g iu stific az io n e  d i q u e lle  non 
p o tu te  c o n tro lla re ?

7, Q u a li o sse rv az io n i si r i t ie n e  di 
fa re  c irc a  l ’e ffic ien za  d e ll’a t tu a le  
s is te m a  d i co n tro llo  su l l’e n tr a te  e 
q u a li m od ifiche  si p ro p o n g o n o ?

S. I n  q u a li  m odo ed  e n tro  q u a li 
lim iti  d o v re b b e  e se rc i ta rs i  il con 
tro llo  su lla  g e s tio n e  e su g li a t t i  d e 
g li e n ti  p a r a s ta ta l i  o  c o m u n q u e  co l
le g a ti  con la  fin an z a  d e llo  S ta to ?

Questionario n, 4: 
D e b i t o  p
1. E ’ o p p o r tu n a  u n a  g a ra n z ia  co

s ti tu z io n a le  d e U ln v io la b ili tà  d e l d e 
b ito  p u b b lic o  e  deg li a l t r i  im p e g n i fi
n a n z ia r i  de llo  S ta to ?

2. S i h a n n o  d a  fo rm u la re  su g g e ri
m e n ti  p a r tic o la r i  su lla  fo rm a  e s u l
l ’e s ten s io n e  d i ta le  g a ra n z ia , n o n ch é  
su lle  su e  co n seg u en ze  (san z io n i p a 
tr im o n ia li  a  c a rico  de llo  S ta to )?

3. In  p a r tic o la re  si r i t ie n e  ch e  la  
g a ra n z ia  d e b b a  e s te n d e rs i  a n c h e  a lle  
c lau so le  d i esen zio n e  t r ib u ta r ia  e  a l  
d iv ie to  d i co n v ers io n i fo rzose?

4. S i h a n n o  su g g e rim e n ti  p a r tic o 
la r i  su lla  fo rm a  d e lla  g a ra n z ia  d e l 
r isp e tto  d e lle  c lau so le  d i esen zio n e  
t r ib u ta r ia  e d e l d iv ie to  d i co n v ers io 
n e  fo rzo sa?  S i p re g a  d i r isp o n d e re  a  
q u e s ta  d o m an d a  a n ch e  q u a lo ra  si r i 
te n g a  o p p o rtu n o  di m a n te n e re  le  
c lau so le  d i e senzione  t r ib u ta r ia  e il  
d iv ie to  d i co n v ers io n e  fo rzo sa  n e lla  
leg g e  fo n d a m e n ta le  d e l d eb ito  p u b 
blico.

5. S i r i t ie n e  che  il d iv ie to  d ì con
v e rs io n e  fo rzo sa  (e in  q u esto  caso  a n 
che  d i co n so lid am en to  forzoso) d eb b a  
e sse re  esteso  e sp lic ita m e n te  a n c h e  ai 
v a r i  t ip i  d i B u o n i d e l T eso ro  e  d i 
c o n ti p re sso  il  T esoro?

6. N el caso  ch e  v e n g a  c o n se rv a ta  
la  fo rm a  dei t ito li  d e l d e b ito  p u b 
b lico  a l p o r ta to re , si r i t ie n e  che  d e b 
b a  d a rs i  u n a  e sp lic ita  g a ra n z ia  con
t ro  la  ' n o m in a tiv i tà  o b b lig a to r ia ?  
Q u e s ta  g a ra n z ia  d o v re b b e  c o p rire  a n 
che  le  fo rm e  d i o b b lig a to r ie tà  fo rzosa 
o in d ire t ta ?  Q u a li si r i te n g o n o ’ la  
se d e  (c a r ta  c o s titu z io n a le , legge  fo n 
d a m e n ta le ? )  e la  fo rm a  p iù  o p p o r
tu n a  p e r  ta le  g a ran z ia ?

7. S i r i t ie n e  di p ro p o r re  q u a lc h e  
g a ra n z ia  a  fa v o re  de i c re d ito r i  dello  
S ta to  c o n tro  g li e f fe tti  d e lle  s v a lu ta 
z io n i m o n e ta rie ?

8. Sa r i tie n e  che d e b b a  e sse re  co
s ti tu z io n a lm e n te  v in c o la ta  l ’a ccen s io 
n e  d i d e b iti  p u b b lic i e c o m u n q u e  
l ’a ssu n z io n e  d i im p e g n i f in a n z ia r i  da  
p a r te  d e llo  S ta to  o ltre  l ’e se rc iz io  in  
co rso?

9. S e  sì r isp o n d e  a ffe rm a tiv a m e n te  
a lla  d o m an d a  p re ce d en te , q u a le  fo r 
m a  ed  e s ten s io n e  d o v re b b e  a v e re  il 
v in co lo ?  In  p a r tic o la re , se m b ra  s u f 
f ic ien te  che  il  g o v ern o  sia  l ib e ro  di 
im p e g n a rs i  e  d i d e te rm in a re  le  con
d iz io n i d i em iss io n e  e n tro  u n  a m 

m o n ta re  com p lessiv o  d i d e b ito  d e 
te rm in a to  d a l p a r la m e n to , o si r i t ie 
n e  ch e  l ’a p p ro v az io n e  p a r la m e n ta re  
d e b b a  o tte n e rs i  s u l l’a m m o n ta re  e le 
co nd iz ion i d i ogn i em iss io n e?  E si r i 
t ie n e  che  i v in co li d e b b a n o  r ig u a rd a 
re  so ltan to  g li im p eg n i p lu r ie n n a li ,  o 
a n c h e  i B uon i d e l T eso ro  o rd in a r i  e 
a l t r e  fo rm e  di in d e b ita m e n to  a b re v e  
te rm in e ?  S e  si e sc lu d e  che il v in co 
lo s i  d e b b a  e s te n d e re  a g li im p eg n i 
d i d u r a ta  in fe r io re  a d  u n  an n o , si 
r i t ie n e  di d o v e r p ro p o rre  q u a lc h e  s i
s te m a  — e q u a le  — p e r  e v ita re  che 
le  fo rm e  di d eb ito  a b re v e  te rm in e  
s ian o  im p ie g a te  p e r  a l t r a  fu n z io n e  
che  d i c o p e r tu ra  d i sc o p e rti te m p o 
ra n e i  d i cassa?

10, S ì r i t ie n e  d i d o v e r  p ro p o rre  
m is u re  — e q u a li  m isu re  — c o n tro  
il  s is te m a  d e lle  a n n u a l i tà  d iffe r ite ?  
Q u a lo ra  n o n  si e sc lu d a  il r ico rso  a 
ta le  s is te m a  si r i t ie n e  che  a n ch e  ad 
esso  d e b b an o  e sse re  a p p lic a ti  — e 
in  che m odo  — i v in co li s ta b il i ti  p e r  
l ’accen s io n e  d i d e b iti p u b b lic i?

A) O rd in a m en to  fin a n z ia r io  deg li 
E n ti  a u ta rc h ic i te r r ito r ia li .

1. Q u a li si r i t ie n e  s ian o  g li in 
c o n v en ien ti d e ll’a t tu a le  o rd in a m e n to  
d e lla  fin an z a  locale, sia  so tto  il p ro 
filo d e lla  p ra tic a  e ffic ienza, s ia  so t
to  q u e llo  d e lla  g iu s ta  r ip a r t iz io n e  
de i c a rich i, s ia  in fin e  so tto  q u e llo  
d e lla  o ttim a  e sp le taz io n e  dei p u b 
b lic i se rv iz i?  (1).

2. N e lle  ip o te s i ch e  si r i te n g o n o  
p iù  a c c e tta b ili  — e ch e  si p re g a  d i 
d e lin e a re  b re v e m e n te  —  c irca  l ’a s 
se tto  a m m in is tra t iv o  d eg li e n ti  lo 
ca li e la  c o rrisp o n d e n te  r ip a r t iz io 
n e  d e i p u b b lic i  se rv iz i, ch e  cosa si 
su g g e risce  q u a n to  a l  m odo  d i r i p a r 
t i r e  l ’im p o siz io n e  f r a  S ta to  ed  e n ti  
loca li?

S i p re g a  d ì te n e r  conto , n e lla  r i 
sp o s ta , p a r tic o la rm e n te  de i se g u e n 
t i  p u n t i '

a) t r a  le  p o ss ib ili fo n ti d i e n 
t r a t a  ( tr ib u ti  a u to n o m i lo ca lm e n te  
a m m in is tra t i ;  so v rim p o s te  su i t r ib u 
t i  e ra r ia l i ;  p a r te c ip a z io n e  a l  g e tt i to  
d i t r ib u t i  e r a r ia l i ;  a l t r e  fo rm e  d i 
co ncorso  d e lla  fin an z a  s ta ta le  a lle  
sp ese  locali), q u a li  si c o n sid e ra n o  
p re fe r ib il i  e com e sì co n sig lia  v e n 
g an o  t r a  lo ro  a r tic o la te ?

b) A g li e ffe tti  d e lla  im p o siz io n e  
d e i t r ib u t i  a u to n o m i d ì a m m in is tr a 
z ione  loca le , il re la tiv o  o rd in a m e n to  
d e v e  e sse re  la s c ia to  a l p o te re  n o r 
m a tiv o  d e lll’e n te  im p o s ito re , o è p r e 
fe rib ile  ch e  l ’a u to n o m ia  d e ll’e n te  sia  
l im ita ta  a lla  fa c o ltà  — e v e n tu a lm e n 
te  c o n d iz io n a ta  —  d i im p o rre  t r ib u 

ti) S i p rega  — in relazion e ai partico la ri 
in ten ti del presen te  questionario  — d i lim i
tarsi ad una cr itica  del s istem a considerato  
nelle g ran d i linee, trascu ran do le qu estion i 
d i de ttag lio  e g li in con ven ien ti d er iva n ti da  
sem plie i d ife tt i  d i regolam entazione.

t i  g ià  p re d e te rm in a t i  n e lle  lo ro  c a 
r a t te r is t ic h e  e ssen zia li?

e) in  p a r tic o la re  la  d e te rm in a 
z ione  d e lle  a liq u o te  — sia  d e lle  im 
p o s te  a u to n o m e  ch e  d e lle  e v e n tu a l i  
so v rim p o s te  a  t r ib u t i  e ra r ia l i  — d e 
v e  e sse re  r im e ssa  sen za  a lc u n  lim i
te  a g li e n ti  im p o s ito ri, o v in c o la ta  
a l l ’o sse rv a n za  d i d e te rm in a ti  p r in 
c ip i o c r ite r i ,  e  q u a li?

d) n e l caso  che  si p re v e d a  u n a  
p a r te c ip a z io n e  d eg li e n ti  loca li a l  
g e tti to  di t r ib u t i  e ra r ia l i ,  con q u a li  
c r ite r i  si su g g e risc e  d i a t tu a r la ?

e) q u a li  c r i te r i  d o v re b b e ro  isp i
r a r e  le  e v e n tu a li  d iv e rse  fo rm e  d i 
co ncorso  d e llo  S ta to  a lle  sp ese  d e 
gli e n ti  loca li?

f)  d e lle  im p o s te  p e r  le  q u a li  si 
r i te n g a  p re fe r ib ile  l ’a m m in is tra z io 
n e  d a  p a r te  d eg li e n ti  loca li, si r i 
t ie n e  ch e  q u a lc u n a  p o tre b b e  o p p o r
tu n a m e n te  p re s ta r s i  a d  u n a  p a r te c i
p a z io n e  a l g e tt i to  d a  p a r te  de llo  
S ta to  e  in  b a se  a  q u a li  c r ite r i?

g)  s i r i t ie n e  a ttu a le  e  m e r i te v o 
le  d i e sse re  p re so  in  co n sid e raz io n e  
il  p ro b le m a  d e lla  e v e n tu a le  u t i l i tà  
d if fe re n z ia ta  d e i p u b b lic i  se rv iz i s ta 
ta l i  n e i  c o n fro n ti  d e i s in g o li e n ti  lo 
cali?

N e ll’a f fe rm a tiv a , q u a li  so luz ion i si 
possono  su g g e rire?

I n  p a r tic o la re , p a re  c o n v e n ie n te  
e  p o ss ib ile  l ’im p o siz io n e  d i u n  c o n 
corso  d eg li e n ti  lo ca li n e lle  spese  
d e llo  S ta to ; e in  q u a li  cas i e  in  b a se  
a  q u a li  c r ite r i?

3. Si r i t ie n e  che le  n o rm e  d e s t in a 
te  a  re g o la re  le  m a te r ie  d i 'c u i  a l p re 
c ed e n te  q u e sito  d eb b an o  a lm en o  n e i 
lo ro  p rin c ip i!  fo n d a m e n ta li,  e sse re  
in se r ite  n e lla  c a r ta  c o s titu z io n a le , o  
in  legg i a ss is tite  d a  p a r tic o la r i  g a 
ra n z ie  co s titu z io n a li?

4. In  p a r tic o la re :  si r i t ie n e  o p p o r
tu n o  c h e  v e n g a  e n u n c ia to  u n  p r in c i
p io  g e n e ra le  d ire t to  a d  e v ita re  che  
l ’im p o siz io n e  d eg li e n ti  lo ca li c re i  o_ 
s ta co li a lla  l ib e ra  c irco laz io n e  d e lle  
m erc i, o d isc rim in az io n i d e lle  c o n d i
z io n i d i  p ro d u z io n e  d e lle  m e rc h e  d e i 
se rv iz i in  tu tto  il  te r r i to r io  de llo  S ta 
to?  E  n e ll’a f fe rm a tiv a , com e p o tre b -  
t re b b e  e sse re  fo rm u la to  u n  ta le  
p rin c ip io , q u a le  s a re b b e  la  su a  sede  
p iù  o p p o r tu n a  ( c a r ta  c o s titu z io n a 
le ? ) ,  e  com e si r i t ie n e  c h e  l ’a s s e r -  
v a n z a  p o tre b b e  e sse rn e  c o s titu z io 
n a lm e n te  g a ra n tita ?
5, S i r i t ie n e  che  d e b b a  e sse re  
m a n te n u to  il c o n tro llo  s ta ta le  su i 
b ila n c i d eg li e n ti  locali?  E  n e ll’a f 
fe rm a tiv a :  q u a li  m o d ificaz io n i so 
s ta n z ia li  si su g g e rire b b e  e v e n tu a l
m e n te  d i a p p o r ta re  a l l ’a t tu a le  re g o 
lam e n to  d e lla  m a te r ia ?  In  p a r tic o 
la re  si p re g a  di c o n s id e ra re ;

a)  l a  d is tin z io n e  f r a  spese  o b 
b lig a to r ie  e fa c o lta tiv e ;

b )  la  co n v en ien z a  —  o m en o  
che  sia  a c c e n tu a ta  la  co o rd in az io n e  
f r a  le  spese  e le  e n tra te ,  p re s c r iv e n 
dosi c h e  d e te rm in a te  ca teg o rie  d i 
spese  —  e q u a li  —  d eb b o n o  f ro n 
te g g ia rs i con  d e te rm in a te  c a teg o rie  
d i e n tr a ta  —  e q u a li,

6 . E n tro  q u a li  l im iti  e con  q u a li

Questionario n. 5: 
Ordinamento finanzia
rio degli enti autarchici



COSTITUENTI 1946
R adioconversazione tenu ta  dal p ro f. C arlo A rtu ro  Jem olo dalla stazione  

radio di R om a Santa  Palom ba il 21 ¡gennaio alle ore 22.
I l 4 febbraio  prossim o, dalla stessa stazione ed alla stessa ora, parlerà il 

prof. C arlo L avagna su l tema; Il p o te re  costituente.

T u tte  le  costituzioni sono s ta te  lo 
specchio delle p reoccupazioni e delle 
sp e ran ze  p ro p rie  ad  u n  m om ento sto 
rico , e  ci dicono quali p rob lem i ap 
parisse ro  in  quel m om ento sa lien ti.

Ciò fa  p ensare  che le costituzioni del 
1946 — la  n o stra  e quelle  di a ltr i P a e 
si — d aranno  un  g ran d e  posto ai p ro 
blem i econom ici come ai p iù  sentiti: 
a i ra p p o rti t r a  cap itale  e lavoro, tra  
p roduzione e  d istribuzione, t r a  in i
z ia tiv a  ind iv iduale  e contro llo  statale, 
t r a  azienda pubblica  e azienda privata . 
M i auguro  che le costituzioni, se a n 
che si lim itino  a fissare d ire ttiv e , s ia 
no ch iare, e non giochino in to rno  a 
fo rm u le  che consentano qualsiasi so 
luzione; m i auguro  non indulgano 
tro p p o  alle  soluzioni di comprom esso. 
Credo invero  che si possano re a liz 
zare  indirizzi econom ici diversi, e che 
tu tt i  abbiano i lo ro  p reg i ed i loro d i
fe tti; m a che le  fo rm e p iù  infelici s ia 
no quelle  spurie : l ’im presa  p riv a ta  
con tro llata , so rveg lia ta , d ire tta , cui 
sono im posti c e rti cam pi e  sono p re 
clusi c e rti a ltri, che non p uò  r if iu 
ta rs i  a  d a te  in iziative, che non  può 
sceg liersi i suoi d ipendenti, m a che in  
com penso non sa rà  lascia ta  fa llire , non 
è che l ’om bra d e lla  im presa  d e ll’ot- 
tocento, e sa lta ta  dai liberisti, in  cui il 
p ro fitto  del cap ita le  e ra  il comperiso 
d e lla  in iz ia tiva  e del rischio.

S u l te rre n o  econom ico ricordo  che 
un  assillo, .¿e lla  m ia  generazione è s ta 
to  la  con tinua  svalu tazione d e lla  m o
neta. N on p iù  possib ilità  di previsioni: 
senza senso le vecchie espressioni di 
a ssicu rare  il p ane  alla  p ro p ria  vec
chiaia, a lla  vedova ed ai figli; poste 
ne l n u lla  le  pension i operaie, tu tte  le 
fo rm e di p rev idenza. D ovunque l ’alea. 
Tizio e Caio che investirono  in  modo

diverso la  stessa  c ifra  di risparm i, si 
r itro v an o  dopo qualche  anno, in  cui 
en tram b i sono rim asti in erti, l ’uno r ic 
co e l’a ltro  nu lla ten en te . So bene che 
sareb b e  p u e rile  vo ler g a ran tire  con 
un a  clausola costituzionale la  stab ili
tà  d e lla  m oneta. M a se alm eno la  co
stituzione perm ettesse  ai p r iv a ti di es
se re  p rev iden ti, di cau telarsi?  se  con
siderasse come incostituzionali quelle  
m isu re  che ado ttò  lo S ta to  fascista, in 
validandone le  clausole-oro?

P e r  quan to  possa av er oggi il  p r i 
m o posto la  p reoccupazione econom i
ca, le  costituzioni non p o tran n o  certo  
d im enticare , dopo u n  pericolo  di ditr 
ta tu re , le  garanzie  de lla  lib e rtà .

L a lib e rtà  del singolo co rre  p e r i
coli in  due sensi: da  p a r te  d e l G o
verno, ed  a questi perico li pensavano 
so p rà ttu tto  i n o stri bisavoli,_ cercando 
g a ran tirs i con le  costituzioni de l ’48), 
e da p a r te  delle  assem blee legislative. 
E q u an ti sappiam o quali v io len te  con
culcazioni possa com piere  u n a  m ag
g ioranza p a rlam en tare , pensiam o so
p ra ttu tto  a questi secondi pericoli.

P re se n ta  u n a  d ifficoltà  trem en d a  il 
tracc ia re  la  lin ea  che deve se p a ra re  
ciò che v ’è d ’inconculcabile  n e ll’uom o 
ed il  doveroso sacrificio  che il  singolo 
h a  da  o ffrire  a lla  co lle ttiv ità . M a oc
co rre  p u r  s tab ilire  a q u a l p un to  deve 
a rre s ta rs i l ’onnipotenza dei p a rla m e n 
ti, degli stessi re feren d u m  popolari; 
q u a l’è la  cerch ia  di quelli che p e r  il 
c ristiano sono i d ir itti  n a tu ra li con
cessi a ll’uom o da Dio e che nessuno 
può togliergli, che p e r  i co n tra ttu a li
s ti e rano  i d ir itti  inalienab ili, r is e r 
v a ti alla  form azione del co n tra tto  so 
ciale.

Q uanto ai perico li da  p a r te  d e ll’ese
cutivo, li scorgiam o in  fo rm a  b en  d i

c a u te le  si r i t ie n e  c h e  i r a p p o r t i  f i 
n a n z ia r i  f r a  d iv e rs i  e n ti  lo ca li p o s
san o  e sse re  r im e ss i a g li a cc o rd i d i 
r e t t i  f r a  g li e n ti  in te re s sa ti?

S i  p re g a  d i c o n s id e ra re  p a r t ic o la r 
m en te , n e lla  r isp o s ta :

a) la  p o ss ib ilità  d i in te se  p e r  
u n a  re c ip ro c a  lim ita z io n e  d e l r i s p e t 
tiv o  p o te re  d i im po siz io n e;

b) la  p o ss ib ilità  d i u n io n i p e r  
l ’a c c e r ta m e n to  o la  risc o ss io n e  d i 
s in g o li t r ib u t i  o p e r  l ’accen sio n e  d i 
p re s tit i ;

e) la  r ip a r t iz io n e  d e lle  spese  de i 
se rv iz i co n so rz ia ti.

7, A  q u a li  o rg a n i si su g g e risce  d i 
a f f id a re  la  g iu risd iz io n e  su lle  c o n 
tro v e rs ie  f ra  d iv e rs i  e n ti  lo ca li o f ra  
e n ti  loca li e S ta to  in  m a te r ia  f in a n 
z ia ria?

8, Q u a li su g g e rim e n ti  possono  
d a rs i  in  m a te r ia  di a c c e r ta m e n to  d e i 
t r ib u t i  loca li??  E d  in  p a r tic o la re :  s i 
r i t ie n e  che la  g iu risd iz io n e  su lle  
c o n tro v e rs ie  r e la tiv e  a i t r ib u t i  loca li

d e b b a  e sse re  a f f id a ta  a g li  origani 
c o m p e te n ti  p e r  i t r ib u t i  e r a r ia l i  e  

■ con  la  s te ssa  p ro c e d u ra ?

8) E n ti  a u ta rc h ic i n o n  te rr ito r ia li.

1. In d ip e n d e n te m e n te  d a lla  o p p o r
tu n ità  d i  m a n te n e re ,  e lim in a re  o 
so s titu ire  i m o lte p lic i e n ti  a u ta r c h i 
c i i s t i tu i t i  n e l  d e co rso  v e n te n n io , 
q u a li  in c o n v e n ie n ti  h a  p o sto  in  e v i
d en za  la  la rg a  e sp e rie n z a  d e lla  d e le 
g a  d e l p o te re  d i im p o siz io n e  a d  e n ti  
n o n  te r r i to r ia l i  (c o n fe d e raz io n i, is t i 
tu ti , c o n so rz i e cc .)?

2. S i r i t ie n e  che  la  d e le g a  d e l p o 
te re  d i im p o siz io n e  a d  e n ti  n o n  t e r 
r i to r ia l i  d e b b a  v e n ire  d is c ip l in a ta  
n e lla  c a r ta  co s titu z io n a le , ta n to  p e r  
e sc lu d e rla  q u a n to  p e r  c o n d iz io n a r la  
e l im ita r la ?  O p p u re  si r i t ie n e  ©he 
d e b b an o  s ta b il i r s i  a d e g u a te  c a u te le  
c o s titu z io n a li —  e q u a li  —  p e r  l 'e 
m an az io n e  d e lle  n o rm e  c h e  c o n te m 
p lin o  la  d e le g a  d e l p o te re  d ’im p o 
sizione?

v e rsa  da quelle  ch’erano nel pensier 
dei costituzionalisti d e ll’ottocento. Nor 
ci si p resen ta  p iù  tan to  al pensier 
l ’idea  de l capo dello S ta to  che pass 
so p ra  a l voto delle C am ere, od ap 
p ro v a  i b ilanci con decreto  reale, 
fa  t r a t ta t i  in ternazionali, con trae  prs 
stiti, leva  im poste, indice la  leva set: 
za il consenso del P arlam en to ; ben: 
siam o assillati dalle  in fin ite  picco] 
tracasseries de lla  burocrazia , che pos 
sono  re n d e re  difficile  la  v ita  del ci' 
tad ino , ostaco lare  traffic i, comm erc 
industrie , d a re  applicazioni in ique 
leggi tr ib u ta r ie  eque. Su questo tei 
reno  noi ita lian i constatiam o con ai 
p rensione  che il  cro llo  de l fascisir 
poco o n u lla  h a  m uta to ; non  abbiati] 
ancor v ista  la  soppressione della  ne 
cessità di un  solo visto  o di u n a  so] 
autorizzazione, l’accesso agli uffi: 
pubblici, il  d isbrigo de lla  p iù  sen 
p h ce  p ra tica  b u ro cra tica  sono diffici 
com e non m ai, e  non d ire i che l’irr 
p iegato  d i qualsiasi am m inistrazione 
sen ta  p rin c ip a lm en te  il  se rv ito re  d 
pubblico, sia p ro p rio  convinto che l’in  
p iego esiste  p e r  il  bene dei c ittad ir 
Ma è p u r  giusto d ire  che v en tid i 
ann i d i vincolism o e d i restriz io n i nc 
sono passa ti invano, e che u n a  diffi 
sa  fiducia  ne l vincolism o, n e i calmi« 
ri, n e lle  restriz ion i, u na  p a u ra  dell 
in iz ia tiva  indiv iduale, sono n e l fono 
de lla  coscienza dei più, anche di que 
l i  che a p a ro le  esa ltano  quella  libet 
iniziativa.

U na delle p rim e  question i che 
costituen ti dovranno affron tare  saa 
quella  della  costituzione rig id a  o ile  
sibile: quanto  a dire: p o trà  la  cost 
tuzione fo rm u la ta  v en ire  d e rogata  c 
qualsiasi legge o rd in aria , come sì r  
ten ev a  fosse p e r  lo S ta tu to , od occo: 
r e rà  la  convocazione di u na  nuova ci 
stituen te, o quan to  m eno u n  re ferei 
d u m  popolare, o p pure  il  voto di ur 
apposita  m aggioranza p a rlam en tare , : 
u na  cam era  uscita  da  elezioni tenu  
su lla  p ia tta fo rm a  della  m odifica cost 
tuzionale?

C redo che le costituen ti si orienù 
ranno  verso  le costituzioni rigide; sp< 
ro  che facciano un  saggio uso de l n  
feren d u m , cui v o rre i dato  largo  posi 
a llo rché tra tta s i di questioni am m in 
stra tive , n e ll’am bito della  v ita  comi 
naie, m a di cui diffido, in  Paesi- cì 
non abbiano grande  educazione poi 
tica, a llo rché sono in  gioco questìoi 
di s tru t tu ra  costituzionale, che non cr< 
do ogni uom o della  s tra d a  sia in  g n  
do di ved ere  n e lla  g iusta luce, cl 
non  credo possano decidersi fu o ri de 
la  gara  o del com prom esso tra  i pa; 
titi.

C ostituzione rig id a  dovrebbe p u r  in 
p o rta re  un  giudice costituzionale, ci 
è desiderab ile  sia  im m une da influei 
ze di p a rtiti, sia  giudice togato, il qus 
le abbia  a d ich ia ra re  quali leggi sis 
no incostituzionali e  come ta li p rh  
di efficacia.

C ostituzione rig ida, tr ib u n a le  costiti 
zionale, con tro llo  de lla  costituzionalìl 
delle  leggi; e, in  seno a lla  costituzic 
ne, fo rm ule  che consacrino le  liberi 
dei c ittad in i. T u tte  o ttim e cose. Ma et 
loro cui la  sto ria  qualcosa ha insegni 
to  sanno che questi sono strum ent 
che possono v a le re  in  quan to  vi sian 
uom ini decisi a b ene  adoperarli. Vati 
speranza  que lla  di p o rre  le  lib e rtà  s 
sicuro  solo con fo rm ule  o con s tr i  
m en ti costituzionali. L a lib e rtà  in te i 
na, come la  pace de i popoli, come 1 
sicurezza delle nazioni, non si può d: 
fen d ere  con una fo rm u la  scritta . Sol 
i c-uori degli uom ini e, quando oecm 
re , i  loro petti, possono realizzare  tal 
difesa,



2. - L E  E L E Z I O N I
Presentalione dei candidati
I cand idati furono annunciati il 25 

grugno: com piéssiyam ente, 1,683, dei 
qua li 626 dei Governo, T ra  questi, 54.1 
conservatori, 53 liberali nazionali, 15 
nazionali, 13 un ion isti u lsterian i e 3 
ind ipenden ti, I candidati .nazionali so
sten u ti dal G overno includevano ' 4 
m em bri della O rganizzazione N aziona
le  L aburista , che era  s ta ta  disciolta 
p ro prio  a lla  vig ilia  delle elezioni,

l ì  P a rtito  L aburista  p resen tò  603 
candidati, cioè un num ero  m aggiore 
che per qualunque  a ltra  elezione. Il 
P a rtito  L iberale , che era  sta to  ra p p re 
sentato- dà 18 m em bri soltanto nel 
P arlarnen to  appena disciolto, presen tò  
307 candidati. A ltri candidati furono: 
73 ind ipendenti; 23 per il p a rtito  d e l
la  C om m on-W eaith ; 21 com unisti; 5 
del P a rtito  L ab u ris ta  Ind ipendente ; 5 
dem ocratici; 9 nazionalisti gallesi; 8 
nazionalisti scozzesi; 3 nazionalisti i r 
landesi, C irca un terzo  del num ero 
com plessivo dei cand idati erano  tu t to 
ra  in  servizio m ilita re  o lo avevano 
p resta to  daH’inizio della  guerra . T ra  i 
candidati vi e rano  anche 87 donne, e 
cioè il num ero  più elevato di donne 
p resen ta tesi a lle  elezioni p e r il P a r 
lam ento. Soltanto in  tre  collegi i c an 
d idati fu rono  rie le tti  senza opposizio
ne, e questo —■ il p iù  piccolo num ero 
che si rico rd i dì candidati rie le tti sen 
za opposizione —- è un  chiaro  indice 
d e lla  asprezza con la quale  la b a tta 
glia e le tto ra le  è s ta ta  com battu ta.

P ro p rio  a lla  v ig ilia  delle  elezioni, si 
fece  luogo ad una tem poranea  d is tr i
buzione dei seggi, con la  suddivisione 
di 20 collegi troppo  grandi ciò che 
aum entò  di 25 il num ero  dei seggi 
portandolo  a 640; 637 seggi furono
com battu ti in 617 collegi, Il vecchio 
collegio di C hurchill, Epplng, fu a p 
punto  uno dei suddivisi e così egli si 
po rtò  candidato  p e r la p a rte  denom i
n a ta  W oodford, I p a rtiti  L ab u ris ta  e 
L ib e ra le  convennero  di non opporre 
cand id a tu re  a quella  di C hurchill, m a 
a ll’ultim o m om ento un  ind ipendente  
scese in  cam po contro  di lu i e C h u r
chill dovè d ifendersi il seggio.

E L E Z I O N I  
DA VICINO

Difficoltà pa rtico la ri nacquero  dalla  
im preparaz ione  dei reg is tr i e le tto ra li, 
non ten u ti in  rego la  dal 1929; dai no 
tevoli spostam enti di popolazione cau 
sati dagli sfo llam enti dei c en tri u r 
bani e dal so rgere  di industrie  di 
g u e rra  in  località  ru ra li;  dalla  d is tru 
zione di pubblici arch iv i; dalla lo n ta 
nanza dalla  o rd in aria  residenza di un 
elevatissim o num ero di e le ttó ri in  se r 
vizio m ilita re . E’ a d d ir ittu ra  accaduto 
che lo stesso C hurch ill fosse omesso 
dalla  lista  e le tto ra le . C om unque, le l i 
ste furono rese  esecutive il 7 maggio: 
gii e ie tto ri vi erano  reg is tra ti in  base 
alla  loro residenza al 31 gennaio.

Un reg istro  separato  fu istitu ito  per 
gli ap p arten en ti alle  forze a rm ate  ed 
ai corpi m ilitarizzati, che com prende
va il 90 °/o degli uom ini e delle donne 
aven ti d iritto  al voto in  servizio.

Secondo dati ufficiali, il num ero  
complessivo degli e ie tto ri in scritti n e l
le liste  (com presi que lli alle arm i) è 
stato  di 32,836,419,

/ programmi dei Partiti : 
l laburisti

I p a r titi  C onservatore , L ab u ris ta  é  
L iberale  im pegnarono la  ba ttag lia  e le t
to rale  su  p rogram m i che avevano m ol
ti p u n ti comuni. In p a rtico lare ; v igo
rosa  prosecuzione della  g u e rra  contro  
il G iappone; politica in te rnaz ionale  di 
s tre tta  collaborazione con gli S. U. e 
rU .R.S.S. per s tab ilire  sa ldam ente  la 
organizazione delle  N.U, p e r  la. sicu
rezza m ondiale  e p e r  il m anten im ento  
della  pace; conservazione della  so li
darie tà  e dell’arm onia  t ra  le nazioni 
della  C om m onw ealth; sv iluppo p o liti
co ed econom ico delle  colonie; ev o lu 
zione dell’Ind ia  fino ad una responsa
bile  autonom ia; traduz ione  in  norm e 
leg isla tive  di e ffe ttiva  esecuzione de l
le rifo rm e  sociali già de libe ra te  dal 
governo d i coalizione, in  ispecie 
quelle  re la tiv e  a lla  istituzione di un  
sistem a com prensivo di assicurazione

ed analis
nazionale e di un  servizio nazionale 
di san ità ; m an ten im en to  della  politica, 
del p receden te  governo, di u n  alto e 
stab ile  livello di occupazione; adozione 
di m etodi d ’em ergenza p e r la  p ro v 
vista di ab itazioni a rim edio  deU’acu- 
to disagio causato dalla  sospensione 
delle  costruzioni d u ran te  la  g u e rra  e 
dalle  larghe  distruzioni, Sebbene vi 
fossero differenze di accento su ll’uno 
o su ll’a ltro  punto, tu tt i  e t r e  i p a r titi  
erano  d ’accordo sugli anzidetti, n o n 
ché su lle  provvidenze p e r i reduci e 
su lla  rip resa  e l’espansione del com 
m ercio di esportazione.

Il distacco essenziale e ra  ne lla  po
litica  in te rn a , e p rin cip alm en te  t r a  
conservatori e laburisti,

L a po litica  del P a rtito  L abu ris ta  fu  
p recisa ta  in un  opuscolo in tito la to  
«• Facciamo fro n te  al fu turo  », d iv u l
gato p rim a  che fosse conosciuta la 
d a ta  delle  elezioni, e che com prendeva 
un  program m a aggiornato  di nazio
nalizzazione, p rog ram m a che ra p p re 
sen tava quan to  il p a rtito  riten ev a  di 
p o ter realizzare  n e lla  d u ra ta  di u na  
sola legislatura.

Q uesto p rogram m a, re la tiv am en te  
a ll’in d u stria  considerava la adduzione 
in  pubblica  p ro p rie tà  e d irez ione  d e l
le in d u strie  carb o n ifere , del gas. e 
d e ire le ttr ic ìtà , dei tra sp o rti in te rn i 
fe rro v ia ri, s trad a li, aere i e fluviali, 
d e ll’acciaio e del fe rro , tu tte , però, 
p rev io  congruo indennizzo. Il docu
m ento  lab u ris ta  m ettev a  a p un to  che, 
sebbene fine ultim o del P a rtito  fosse 
quello  dì is titu ire  u na  C om m onw ealth  
socialista, questo non avrebbe  potuto 
accadere da u n a  no tte  a ll’a ltra , con 
u na  specie di rivoluzione di fine se tti
m ana (a w eek -en d  revo lu tion ): occor
re v a  in  prim o luogo a ttu a re  un  razio 
na le  p rogram m a industria le . A ltr i 
p-yxiti del p rog ram m a lab u ris ta  e rano: 
passaggio in pubblica  p ro p rie tà  de lla  
B anca d ’In g h ilte rra  (v. la legge sulla  
nazionalizzazione della B, d’ingh. nel 
fascicolo 4=1945) e coord inam ento  d e l
la a ttiv ità  c red itiz ia  delle  a ltre  banche

C O M I  L J k  IST J k  Z  I  O  3ST 32 H  J k  V  Q  T  J k  T  O  W  B  L  1 © S S

1 .
C O L L E G I

E
le

tt
or

i

C
on

se
rv

at
or

e

L
ib

er
aJ

- 
N 

az
io

na
i e

N
az

io
na

lr
 

| 
La

bu
ri

st
a 

1

V
He©
1
% L

ab
ur

is
ta

L
ib

er
al

e

L
ib

er
al

i 
1 

In
di

pe
nd

en
ti 

1

P
ar

ti
to

 
L

ab
ur

is
ta

 
In

di
pe

nd
en

te
 

I

C
om

un
is

ta
 

! ..
...

...
...

...
 

, 
..

Pa
rt

ito
R

ep
ub

bl
ic

an
o

Ir
la

nd
es

e

In
di

pe
nd

en
ti

T
o

ta
 

li
.

“Borghi,,* di Londra 2.830.241 875.210 27.433 20.335 _ 759.519 57.505 — __ __ . __ 1,472 1.741,474

“Borghi,, d’Inghilterra 9.935.269 3.700.484 393.275 163,892 - 3.211,903 350,026 — 15.720 _ — 57,621 7.892.921

Contee d’Inghilterra . 12,039.939 4,421,774 253.159 119,515 37,819 3,083,182 701.459 — 2,961 — . — 19,734 8.639.603

“Borghi,, del Galles . 
Contee del Galles

354.219 63,906 18,784 16.954 — 118,916 6,486 19,242 9,640 13,655 - — 267.583

e Monmouth . 785,882 140,193 17.372 — 35,318 276,914 85,455 45,908 _ __ __ 2.534 603,694
“ Borghi,, di Scozia 1.503.897 472.533 69=233 — _ 480,777 81.299 86,251 _ _ 1,286 1.191,379
Contee di Scozia . . 1,550,057 490,058 79,839 19,115 4,621 383,005 92,936 __ §4,945 13,462 _ 24,454 1.132.435
Irlanda del Nord . . 400,972 292=840 - - - ■ T i - - 56.833 101,494 451.167

TOTALI 29.400,476 10.456.998 j 859,095 339,811 77,758 8,314.215 1.375,166 65.150 139.517 27.117 56.833 208,595 21.920,256

  ' Totale dei voti per ti doverne» 11,733,662 ,'Totalo dei voti per l ’O pposizione 9.977,999

Per i co lleg i che hanno rieletto due membri è dato il numero com plessivo dei voti ottenuti e non  il num ero d eg li elettori votanti, 
’apparente sconcordanza tra le  cifre relative a ll’Irlanda del Nord.

* D enom inazione s to r ica , indicante c ircoscrizion i te rr ito r ia li com prensive-d i-p ià -co lleg i-u rban i.

Ciò spiega



Ielle in GB
ai bisogni dell’ind u stria ; pubblico  con- 
tro llo  dei m onopoli e dei cartelli; l ’a t 
tuazione di u n  app ro p ria to  sistem a 
econom ico e  del contro llo  dei p rezzi 
p e r  assicu rare  la  p roduzione dei ben i 
essenziali in  p rim o  luogo d u ran te  il 
periodo  di transiz ione da lla  g u e rra  a l
la  p ace  e  p e r  sostenere  i prezzi; la  
istituz ione  d i un Ufficio N azionale d e 
gli investim enti, incarica to  di d e te r
m in are  la  p rio rità  degli investim enti 
d ’in te resse  sociale e di p rom uovere  
m ig lio ri investim en ti in d u stria li, Uà 
nazionalizzazione della  te r ra  non, e ra  
com presa nel p rogram m a, p u r essendo 
p ro c lam ata  obbiettivo  finale lab urista , 
Com e prim o passo verso  di essa, e ra  
proposto  che allo S ta to  ed agli e n 
ti locali fossero a ttr ib u iti p o te ri p iù  
la rg h i e di rap id a  a ttuazione p e r l’ac 
quisto  di te r ra  necessaria  p e r  i p u b 
b lic i bisogni. Ua d ich iarazione la b u r i
s ta  poneva, in  p a rtico la re  ev idenza che 
i l  P a r tito  non aveva intenzione di v ie 
ta re  o im p o rre  il sistem a econom ico 
o il controllo  dei prezzi p e r il gusto 
del con tro llo  in  sé, m a esclusivam ente  
p e r  g a ran tire  il P aese  « contro  il caos 
che seguirebbe la fine d i ogni co n tro l
lo pubb lico» .

1 c o n s e r v a t o r i

H G overno prese  in  considerazione 
g li stessi argom en ti del p a rtito  la b u 
rista , il suo a ttegg iam ento  fu  e n u n 
ciato ne lla  «• D ichiarazione politica agli 
e le tto r i»  di W inston C hurchill. I l 
« m otivo » essenziale di ta le  d ich ia ra 
zione e ra  costitu ito  da lla  insistenza 
su lla  eccellenza della  lib e ra  in iz iativa  
in  contrapposto  al controllo  sta ta le . 
Q uesto tem a e ra  in trecc ia to  con l ’espo
sizione d i u n  « p ian o  q u ad rien n ale  d i 
ricos truz ione  », che com p ren d ev a  le  
p rin c ip a li d ire ttiv e  politiche, già e la 
b o ra te  e concordate  nel governo di 
coalizione, p e r  a ssicu rare  al popolo 
« p a n e , lavoro  e c a sa»  e p e r la e s ten 
sione della  p ro tez ione  sociale sulle  l i 
n ee  del P iano  B everidge. P e r rea liz -

zare  l ’occupazione in teg ra le  r isp e tta n 
do l ’ind iv iduale  libertà , C hurch ill a f
fe rm av a  esser necessario  che fosse la  
in iz iativa  p riv a ta  a  d a re  op p o rtu n ità  
e sostegno a l piano. L a  m u tu a  coope
razione fra  l ’im presa  p riv a ta  e lo S ta 
to, p iu tto sto  che il contro llo  dello  S ta 
to, doveva co stitu ire  il p rim o  ed  e s
senziale elem ento; nu lla , in o ltre , do 
v eva essere fa tto  capace di « p a ra liz z a 
r e  lo sp irito  d ’a v v e n tu ra »  nel com 
m ercio o ltrem are . « E’ caratteristica  
connaturale del genio de l popolo bri
tannico Vessare libero per lisare del 
proprio raziocinio e giam m ai farsi se r
vo dello S ta to , nè  a ttendere ordin i dal
l’alto p er agire ». .

In  a ltro  p un to  de lla  « D ichiarazio
n e » , C h urch ill d iceva che sebbene a l
cuni con tro lli — ed il razionam ento  
a lim en tare  — sarebbe stato  necessario  
con tinuassero  fino al rito rn o  di condi
zioni norm ali, il G overno si sa rebbe  
adopera to  p e r  rim u o v ere  i con tro lli 
stessi non appena  il bisogno fosse scom 
parso . I  con tro lli o rig ina riam en te  is ti
tu it i  a difesa del consum atore  ten d e 
vano ad  avv ilupparlo  e a  reca rg li d a n 
no dal m om ento nel quale  le  condi
zioni erano  m u ta te  ed i suoi in te ressi 
po tevano  considerarsi salvi.

P ro p o ste  specifiche re la tiv e  a ll’in d u 
stria  erano  le seguenti: istituzione, a 
c u ra  del M in istero  p e r  i C om bustibili, 
di u n  en te  aen tra le  p e r  p ro m u o v ere  — 
e se necessario  im p o rre  — agg ru p p a
m en ti e fusioni p e r  u n a  p iù  efficiente 
organizzazione dell’in d ù str ia  carb o n i
fe ra ; d eferim en to  ad  u n  tr ib u n a le  in 
d ipendente  dei pubblic i reclam i contro  
gli abusi dei m onopoli. Il G overno p ro 
m etteva  in o ltre  di p ro m uovere  le  r i 
cerche scientifiche e di inco ragg iare  
la cessazione di u n  an tiquato  sistem a 
e m etodo di lavoro  al fine d e ll’in c re 
m ento  d e lla  efficienza e de lla  capacità  
p ro d u ttiv a  d e ll’in d u str ia  in  generale , 
Si faceva in o ltre  p a ro la  dì p ro v v ed i
m en ti p e r  im ped ire  il rialzo dei p re z 
zi, p e r  d ifendere  il p o tere  d ’acquisto

id

del r isp a rm ia to ri d a ll’inflazione, p e r  
u na  notevole riduzione delle  tasse  ® 
p e r la  sem plificazione del sistem a t r L  
bu tario .

I liberali
n  P a r tito  L ib e ra le . pubblicò  un 

« P rogram m a radicale d i rifo rm e con
crete ». N ella  sezione ded icata  a lla  po 
litica  in te rn a , questo « Program m a » 
esprim eva la  fiducia del P a rtito  ne lla  
in iz ia tiva  p r iv a ta  e ne l va lo re  dello  
sforzo ind iv iduale ; della  d ispu ta  p rò  e 
contro  là,, nazionalizzazione diceva che 
essa e ra  in a ttu a le  lo u t of date):  tu t
tavia, p roponeva  il pubblicò dom inio 
là dove questo r isu ltav a  p iù  « econom i
co ». L a  d ire ttiv a  lib e ra le  e ra  che ove 
non v i fosse p iù  spazio a lla  espansione 
di u n a  in d u stria  o p e r  u n a  u tile  con
correnza, o là  dove u n a  in d u stria  od 
un  g ruppo  di in d u strie  era  d iv en ta to  
un  m onopolio, là  av rebbe  tro v ato  luo 
go la  p ro p rie tà  pubblica. Il P rogram 
m a , esprim eva ancora  la  convinzione 
della  coesistenza d e lla  p riv a ta  in iz ia 
tiv a  e di u n a  estesa sistem a o rg an iz 
zativo sotto  il contro llo  dello Stato.. .Gli 
e lem enti dì d iscrim inazione p e r  deci
dere  ove l ’u na  o l ’a ltra  fo rm a fosse 
necessaria, erano  la  pubblica  u tilità , la 
efficienza p ro d u ttiv a  ed  il benessere  
delle  persone  addettev i. N el suo ^ M a 
nifesto  in  20 p u n ti»  i l  P a r tito  L iberale  
proponeva  che le fe rrov ie , insiem e con 
ìa  la rg a  p a r te  dei tra sp o rti p e r  v ia  
o rd in a ria  co n tro lla ta  da lle  com pagnie 
fe rro v ia rie , fossero considerate  come 
pubblici servizi in  un  p iano  nazionale; 
che l ’in d u stria  e le ttrica  fosse r io rg a 
n izzata  come un  pubblico  servizio; che 
l’in d u stria  carb o n ifera  fosse ricondo tta  
n e ll’am bito  dei pubb lic i serv izi, a con
dizione di un  indennizzo, di nessuno 
sgravio  fiscale e de lla  p ro tezione del 
consum atore  con tro  ingiustificati ria lz i 
dei prezzi. I lib e ra li si facevano in o ltre  
p roc lam ato ri di u na  po litica  della  ter= 
ra  fo n d a ta  sui seguenti pun ti: acqui- 
sizione im m edia ta  in pubblica  p ro p rie 
tà  dei d ir itti  di costruzione su  a ree  
fabbricab ili e period ici p re liev i fiscali 
su ll’increm en to  d ì va lo re  delle  a ree  
fabbricab ili. Il « M a n ife s to »  d iceva an 
co ra  che sebbene m olti con tro lli re s i 
necessari da lla  g u e rra  non  po tevano
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“Borghi,, di Londra «2.004.874 473.075 — : : 6.876 16.517 770.122 51.919 8,984 —, 12.930 326 27,638 : 1.368.387

“Borghi,, d’Inghilterra 10.986.579 2.957.840 _ 77,657 320.726 4,595,426 757.347 20.317 5.954 38.480 949 66,998 8.841.694

Contee d’Inghilterra 13.978.158 4.135.666 - 26.235 250.509 4,606.904 1.099.000 77.102 2.344 534 124,492 10,322,786

“Borghi,, del Galles . 451.707 56.142 11.306 19,191 197.999 26.102 - - 15.761 3.683 5.693 335.877

Contee del Galles 
e Monmouth . . t . 305.178 1.64.638 20,600 44.852 581.185 172.451 ' _ 11.068 994,794

“ Borghi,, di Scozia1* . 1.536.217 392.110 232 36.110 562.735 59.299 932 40.725 15,629 19.071 3.744 1.130,587

Contee di Scozia . . 1.796.525 486.095 ri- 71.978 581.675 . 73.550 3,299 ■ — " 17.636 11.524 13.647 1.259,404

Irlanda de! Nord . 777.181 — V 392,454 : - 96.246 - . . - . 7 -  : 148.078 82.991 719.769

TOTALI 32.836.419 8.665.566 392,454 142.906 759.883 11.992.292 2.239.668 110.634 46.679 102.780 195.233 325,203 24.973.298

La colonna «Altri» comprende; Partito D em ocratico, 
Irlandese, 148.078 voti.

Compresi 22.997 voti raccolti da! m agg, G- L loyd-G eorge 

voti — N azionalista Scozzese, 30.595 voti — N azionalista G allese, 14.751 voti N azionalisti



essere aboliti senza in co rre re  ne i p e r i
coli del rialzo  dei prezzi e  dell’in fla - 
wone, i liberali erano  assoltuam ente 
riso lu ti a che « n essu n  controllo p er
duri oltre lo stretta-monte necessario  
per il benessere del Paese e p er la 
piena occupazione del p o p o lo ».

I  liberali infine caldeggiavano una 
ri to rm a  del sistem a e le tto ra le  p e r  re n 
dere  il P a rlam en to  p iù  ad eren te  a l n u 
mero di voti effe ttivam ente  raccolto  da 
ciascun p a rtito .

La campagna elettorale
L a  rad io  h a  giuocato u n  ruo lo  im 

p io ta n te  ne lla  cam pagna e le tto ra le . L a  
b .b . l .  e lim ino dai suoi p rogram m i 
qualunque  cosa potesse in flu en zare  il 
voto dell e le tto re , e diede tem po p e r  
la rad iod iffusione di d iscorsi e le tto ra li 
p e r 6 se re  la  se ttim an a  p e r  u n  mese, 
da p a r te  di esponenti dei v a r i  p a r ti t i  
in m isu ra  a ciascuno congrua. Il Go
verno ed il P a rtito  L ab u ris ta  fru irono  
ciascuno di 10 radiodiffusioni; il P a r 
tito  _ L ib era le  di 4. Successivam ente, 
ogni p a rtito  di m inoranza che contasse* 
alm eno 20 cand idati proclam ati ebbe la 
possib ilità  di rad iod iffondere  il suo 
program m a: così i p a r titi  C om unista 
e della  C om m on W ealth  po terono  f ru i
re  di u n a  rad iod iffusione ciascuno 1 
discorsi e le tto ra li fu rono  diffusi sui 
p rogram m i in te rn i e su  quelli p e r  le 
forze arm ate , sì che queste  ebbero  la  
possib ilità  di seguirli. C hurchill ten n e  
q u a ttro  dei difeci discorsi rise rv a ti al 
suo partito . Il suo prim o radiodiscorso  
del 4 giugno segnò l ’a p e rtu ra  della 
cam pagna e le tto ra le  e l ’ultim o, del 30 
giugno, che gli diede l ’u ltim a paro la , ne 
segnò il term ine.

L a b a ttag lia  rad iofon ica  fu  condotta  
con p a rtico la re  asprezza da C hurdhill 
e fu  vivacissim a p e r  il d ibattito  tra  lui, 
A ttlee, M orrison e  Bevin.

1120 giugno il P a rtito  L ab u ris ta  p u b 
blicò una d ich iarazione ufficiale ne lla  
quale  com unicava che il prof. Harold  
Laski aveva chiam ato  in  giudizio l ’a u 
to re  di u n a  le tte ra , ed a lcuni giornali 
che l ’avevano pubblicata , n e lla  quale  
gli si im p u tav a  di aver detto  in  u n  
discorso che il P a rtito  L ab u ris ta  
« av rebbe  fa tto  uso de lla  vio lenza », se 
necessario  p e r  realizzare  i  suoi ob
b ie ttiv i politici. L a d ich iarazione p re 
cisava che l ’argom ento, p e r  q u an to  r i 
gu ardava  il p rof. L aski, e ra  sub judice, 
m a. p e r  quanto  rig u ard av a  il P a rtito  
L aburista , e ra  necessario  m ette rlo  b e 
ne in  chiaro  e ne i suoi p ro p ri term in i. 
Nulla, in fa tti, si po teva  tro v a re  in  q u a 
lu n q u e  d ich iarazione del P a rtito , fin 
da lla  sua  origine, che giustificasse l ’as
serzione de lla  sua  fede ne lla  violenza. 
Al con trario , esso e ra  u n  p a rtito  so 
cialdem ocratico , dedito  a conseguire  
! suoi obbiettiv i con m ezzi dem ocra
tici. Il P a r tito  L ab u ris ta  aveva sem pre  
accettato  e difeso le  lib e re  istituzioni 
p a rlam en ta ri come il mezzo p e r  ra g 
giungere  i suoi dem ocratici f i n i r e  i 
suoi tito li dem ocratici erano  fu o ri d i
scussione.

Ancora polemica tra Churchill, 
s Attlee e Laski
C hurch ill rip rese , in  u n a  le tte ra  ad 

A ttlee  del 2 luglio, la  po lem ica suoi 
ra p p o rti t r a  il  Com itato E secutivo N a
zionale del P a rtito  L ab u ris ta  ed i m em 
bri labu ris ti del governo, ribadendo  che 
H arold  L aski — presid en te  del Com i
ta to  — non aveva r itira to  la  sua a f 
ferm azione secondo la  quale A ttlee  si 
sarebbe  recato  a Po tsdam  come « m u 
to o sserv a to re»  e che il p a rtito  non 
là sa reb b e  sen tito  im pegnato  dalle

decisioni de lla  C onferenza. C hurch ill 
rilevava  che sebbene egli, A ttlee , aves
se personalm en te  resp in to  l’opinione 
di L aski, nondim eno questi non era  
stato  sconfessato da l p a rtito  e  p e r 
tan to  que lla  rim an ev a  l ’opin ione uffi
ciale, au to revo le  e co nferm ata  del 
P a rtito  L aburista . Ne seguiva che q u a 
lunque  governo lab u ris ta  o socialista  
sarebbe  sta to  sottoposto alle  d ire ttiv e  
del suo Com itato Esecutivo. L a  s itu a 
zione, se tale , e ra  estrem am en te  « in 
q u ie ta n te »  ed e ra  necessario  ch ’essa 
fosse am piam ente  ch ia rita  da  A ttlee  
a lla  nazione.

A ttlee  rep licò  che le  re lazion i is ti-  
tuzionail t r a  il Com itato E secutivo N a
zionale del P a r tito  L ab u ris ta  ed  il  P a r 
tito  L ab u ris ta  P a r lam en ta re  sussiste
vano im m utate  da anni. E d aggiunge
va che da  nessuna riso luzione dei con
gressi nazionali de l P a r tito  nè  da a l
cuna disposizione s ta tu ta ria  po teva  de
du rsi che il P a rtito  L ab u ris ta  P a r la 
m en ta re  dovesse d a r conto — peggio, 
fosse sotto  la  d irezione del Com itato 
Esecutivo Nazionale. « I n  nessun  te m 
po ed in  nessuna circostanza  — p re 
cisava A ttlee  — il Com itato E secutivo  
ha avuto  in tenzione di dare istruzion i 
al P artito  Laburista  Parlam entare... Il  
P residente  (del C.E.N.) non  ha il p o 
tere di darm i istruzioni... ».

I l  3 luglio, due giorni p rim a  delle  
elezioni, C hurch ill scrisse u n a  secon
da le tte ra  ad A ttlee, d ich iarando  di 
non considerare  soddisfacenti le  sp ie 
gazioni avute. R iteneva  che u n a  q u e
stione cosi im p o rtan te  e delicata  non 
poteva essere adeguatam ente  ch iarita  
se non da una dichiarazione congiun
ta  dallo stesso A ttlee  e d i Laski, su l
l’uso dei risp e ttiv i p o te ri p e r  il fu 
turo .

In  u na  b rev e  replica, A ttlee  obiettò 
che C hurch ill non apprezzava la  d if
ferenza t r a  il P a r tito  L ab u ris ta  ed il 
P a rtito  L ab u ris ta  P a rlam en ta re  e ciò 
lo induceva a confusioni. A ttlee  sc a r
tav a  la  p roposta  di dichiarazione con
g iu n ta  fa tta  da  C hurchill, osservando 
che. ne l farla , egli « so tto v alu tav a  l ’in 
telligenza del pubb lico» .

A questo  pun to  la  corrispondenza 
è finita.

O ltre  ai radiodiscorsi, C hurch ill 
com pì un  largo  giro e le tto ra le . T ra  
l ’altro , in  q u a ttro  giorni, percorse, in 
au tom obile scoperta, p iù  di 1000 m i
g lia e  p ronunciò  o ltre  40 discorsi. Fu  
dovunque e da tu tt i  bene accolto: dis- 
senzi, anche vivaci, incon trò  invece 
a L ondra.

L e  elezioni si e rano  già svolte  e se 
ne a ttendeva  l ’esito, quando C hurchill 
p a r tì  p e r  Potsdam , accom pagnato da 
A ttlee  e da Eden, i l  25 luglio la  C on
ferenza  fu  sospesa p e r  consen tire  ai 
tr e  di e s se re , p re sen ti a L o ndra  alla 
proclam azione dei risu lta ti. M a C h u r
ch ill non  to rn ò  p iù  a Potsdam : alle 7 
di se ra  de l 26 luglio, egli non era  più 
P rim o  M inistro.

A  P otsdam  to rn ò  A ttlee  e si vide la  
chiaroveggenza d i C hurch ill n e ll’av er- 
lo inv ita to  ad accom pagnarlo alla  Con
ferenza, chè A ttlee  po tè  p rosegu irne  
i lav o ri senza alcuna discontinuità .

I risultati delle elezioni
C hurch ill fu  r ie le tto  con u n a  m ag 

gioranza di 17.000 voti, m a il cand ida
to in d ipenden te  che gli contese il  col
legio o ttenne  10.000 voti: ciò che d e 
stò s tupore  generale.

Ci sono sta ti dei g rav i in fo rtun i tra  
i cand idati ex -m in istri e parecchi dei 
p iù  buoni « uom ini giovani » del P a r 
ilo  C onservatore  sono sta ti sconfitti. 
F ra  i 31 m em bri del G overno che p e r 

d e tte ro  il seggio, 5 erano m in istri del 
G abinetto  ed 8 m in istri con rango di 
G abinetto .

A ltro  risu lta to  no tevole  fu  il modo 
con il quale  il corpo e le tto ra le  sì sch ie
rò  d ietro  l ’uno o l ’a ltro  dei p a rtiti 
m aggiori. I piccoli p a r titi  ed  i piccoli 
g ruppi fu rono  spazzati via. Il P a rtito  
L iberale, u na  vo lta  potente , sub ì la  
più schiacciante sconfitta. Su 307 can
didati, so ltan to  12 fu rono  e le tti (18 l i 
b e ra li e rano ne l p reced en te  P a r la 
m ento). Nondim eno, i cand idati ra c 
colsero 2.299.668 vo ti e il num ero  asso
lu tam en te  inadeguato  di seggi o tte 
n u ti fece  re ite ra re  le p ro tes te  dei l i 
b e ra li contro  il sistem a ele tto ra le , — 
unfair, come lo qualificavano — che 
esigevano fosse cam biato. S ir  A rch i-  
bald S incla ir , leader  del P a rtito , p e r-  
dè il seggio, e così perfino Sir W il
liam  B everidge  e S ir  P ercy H arris, 
l’« uom o di p u n ta  » del P a rtito . Il P a r 
tito  L iberal-N azionale, con 13 e le tti 
su 53 candidati, ebbe il m aggior suc
cesso t r a  i p a r ti i!  m inori, m a E rnest 
B row n, il leader, pe rd è  il seggio a 
Leith. Il P a rtito  Com unista riuscì a* 
fa r  eleggere 2 dei suoi candidati « 
quello della  Com mon W ealtb 1.

S u  87 donne candidate ne sono :state 
e le tte  24.

L a  com posizione della Cam era dei 
C om uni allo scioglim ento e ra  la  s e 
guente:

C onservatori 358
L ab u risti 164
L iberal-nazionali 26
L iberali 18
In d ipenden ti 26
L ab u risti nazionali 5
N azionali 4
L ab u risti ind ipendenti 3
P a rtito  L abu ris ta  Ind ipend . 3 
Com mon W ealth  3
C om unisti 1
N azionalisti Scozzesi 1
N azionalisti Irlan d esi 2
Seggi vacan ti 7

Totale 615
I  7 seggi vacan ti erano  p reced en te 

m ente  occupati da 3 conservatori, 2 
labu risti ed 1 liberal-nazionale . così 
che i conserva tori coprivano 361 seg
gi, i lab u ris ti 166 ed ì lib e ra l-n az io 
nali 27.

Dopo le elezioni, il G overno ed i 
P a r tit i  de ll’Opposizione — compresi, 
i seggi vacan ti — sono rap p re sen ta ti 
come segue:

GOVERNO 
L ab u ris ti 393
L iberali 12
P a rtito  L abu ris ta  Indip. 3
Com unisti 2
Common W ealth 
N azionalisti Irlan d esi 2

Totale 
O PPO SIZIO N E 

C onservatori 
U nionisti U lsterian i 
N azionali 
L iberal-nazionali

I n d i p e n d e n t i
T o t a le

413

189
9
2

13

213
14

TOTALE GEN. 640
Il nuovo P arlam en to  si è riu n ito  p e r  

p rim a v o lta  il 1. agosto 1945 e come 
suo p rim o  atto  ha  rie le tto  S p eaker  il 
colonnello Douglas C lifton  B row n  
(conservatore).

I l discorso della Corona, ind irizza
to il 15 agosto, ha  coinciso con la resa  
del G iappone e con la fine della  gu er
ra  m ondiale.



GRAND! ¡oltre 20.000 voti) e PICCOLE ¡meno di 500 voti) 
MAGGIORANZE ALLE ELEZIONI GENERALI

BRANDI MAOCIORANZE
C O N SE R V A T O R I
B ournem outh  . • S s . S ir L. L yle  , « 1 8 * 20,312
L A B U R IS T I
W entw orth  . . 0 S ft . W. P a lin g  . . 35,4ip
L lanelly  . . . ft ft ft, . J . G riffiths . . .ft § ft * 34,117
Seaham  . . . ft g . E. Sh inw ell . ft i ft • 32,257
R o th er V alley . 0 § ft » 29,830
D agenham  . . * * ft . J . P a rk e r  . . ft ft ft « 29,539
N eath  . . . . ft ft ft .  D. J. W illiam s ft ft « 29,491
M ansfield . . e » ft . H. B. T ay lor . # £ ft e 28,811
R othw ell . * • ft . T. J. B rooks . © ft '28,459
A b erd are  . . t ft ft . G H. H all . . m ft ft « 27,969
H em sw orth  . . ft ft ft . G Griffiths . . Ö ft ft « 26.206
O gm ore . . . * ft ft . E.  J. W illiam s _ ft ft ’« 25,003
M orpeth  . . . • ft ft .  R.  J. T ay lor . a ft ft « 24.442
D on Valley ft ft ft . T. W illiam s 0 ft ft « 24,321
B roxtow e . . i6 9 ft .  F.  S. Cocks o ft 0 O 24,201
A b ertille ry  . . . G>. D aggar . . '24,193
Southa ll . . . . W H.  A yles . ft ft 24,057
B edw ellty  . . i « 0 23.839
C h este r-le -S tree t 0 . J. J. L aw son . 23,560
R o therham  . . . W. Dobbie ft ft 0 0 23,234
D o ncaster . . 23,051
N orm anton T  Sm ith  . . 9 Ö 0 22,979
D erbysh ire, Southern . A, J .  C ham pion 0 « 22,950
C aerph illy  . . . N. E dw ards 0 9 ft e 21,969
H oughton-le-S pring . W. R. B ly ton  . 21,866
C lay Cross . .. • . H.  N eal . . . 21,517
P o n ty p rid d  . . . A. P earso n  . . # ft » 0 20,563
E bbw  Vale . . . A. B evan . . 20,451

PWCOLE MAGGIORANZE
C O N SE R V A T O R I
W orcester . . . . . .  Cap. G. R- W ard
C aithness e S u th e rlan d  . E. L. G. D ow er .
N o r th w ic h .......................... Brig. J . G. F oster
B u ry  . . . . . . . .  W. F le tch er
B arkston  A s h .....................Col. L. R opner .
Leeds, N ................................ Cap. O. P eak e  .
Yeovil .  ..................... Ten. Col. W. H. K ingsm ill 174
O rkney e Shetland  s . . Magg. B. N even-Spence 329
B orghi di C aernarvon  , . Ten. Col. D. P rice  W hite 336

L 1B E R A L I
M erioneth  . . . . . .  Com .te Sqdr. E , O. R o

b e rts  ................................ 112
P em broke . . . . . .  Magg. G. Lloyd-Gieorge 168
C um berland, N ....................W, R oberts . . . . . .  198

L A B U R IST I
R usholm e (M anchester) H. L. H utchinson . . .  10
C am bridgesh ire  . . . . A. E. S t u b b s ....................  44
N orfolk, S. W. . . . .  S. D y e ............................... 53
K elv ingrove (Glasgow) . J . L. W illiam s . . . .  88
D erbyshire, W. . . . . C. F . W hite . . . . .  156
H arborough  . . . . . H. C. A ttew ell . . . .  204

’D u lw ic h .........................   . Magg. W. V ernon . . .  211
Sudbury  . . . . . . .  Ten. Col. R. H am ilton  . 247
T h e  H artlepools . . . D. T . Jones . . . . .  275
B e d f o r d    . T. Col. Skeffington-Lodge 288
H itch in  . . . . . . .  Magg. P. A. Jones . . . 346
W em bley, N. . .  . * . C. R. H o b s o n .......  432

6
15

110
116
128
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« Borghi » di Londra 62 55 3 5 59 19 s
•
3 1 9 157

» Borghi » d’Inghilt. 216 190 7 19 214 111 6 % 10 2 — — _ 16 577
Contee d’Inghilterra ■ 232 216 1 14 222 135 12 — 2 2 — 25 629
« Borghi » del Galles 11 5 1 2 10 5 — — 1 _ ---- 2 — 1 27
Contee del Galles 24 13 3 3 23 13 _ _ — — — 5. — 60
« Borghi » di Scozia 33 29 — 1 3 31 10 1 3 4 5 «— « 4 91
Contee di Scozia 38 33 _ ' —. 5 37 12 1 — 1 _ 1 _ 1 93
Irlanda del Nord 12 — - lei 6 3 25
Università 12 2 1 — 2 2 — — — —• — 1 — 18 24

TOTALI 640 543 13 17 51 804 307 23 5 21 5 e 3 ✓ 3' 75 1683

B I P U T A T 1  B E E  T f  I
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« Borghi » di Londra 
« Borghi » d'Inghilt, 
Contee d’Inghilt.
« Borghi » del Galles 
Contee del Galles 
«* Borghi » di Scozia 
Contee di Scozia 
Irlanda del Nord 
Università

i i r i
62 12 —  1 — 47 —  —  - r  1 —  — —  —  1 62

216 42 — — — 173 —  1 216
232 106 — — 7 HO S 1 —  —  —  =  —  3 232
U  * 1 _  _  _  10 —  — — —  ' —  —  —  —  11
24 2 — —  1 15 6 —  —  —  —  24
33 9 —  —* 1 20 — — 3 —  —  —  —  —  —  33
38 15 — — 4 17 — —  —  ‘ I  —  — —  — 1 38
12 — 8  —  —  1 — — — — — — — 2 1 12
12 2 l 1 — — — 7 12

TOTALI 640 189 9 2 13 393 12 14 640

1 - P a r t ito  U n io n is ta  U ls te r ia n o ;  2= P a r t i to  d e l la  C o m m o n  - W e a lth ;  8= P a r t ito  L a 
b u r is ta  I n d ip e n d e n te .

DONNE AI COMUNI
A l nuovo P arlam en to  siede il p iù  

g ran d e  num ero di donne che m ai vi è 
stato . Su 87 candidate  p resen ta tesi, ne 
sono s ta te  e le tte  24: 21 laburiste , u na  
p e r ciascuno dei p a r titi  conservatore  e 
lib e ra le  e u na  ind ipendente .

S o ltan to  6 delle  24 dep u ta te  ap p ar
tenevano  già al vecchio P arlam en to ; 
2 ne  e rano  s ta te  m em bri p reced en te - 
m ente. La circoscrizione di Su tton  
(P lym outh) che fin dal 1919 e ra  ra p 
p re sen ta ta  da lla  v iscontessa L ady 
A sto r (C) — la  p rim a  donna dep u ta ta  
— h a  e le tto  di nuovo u n a  donna, m a 
labu ris ta . 11 donne già m em bri del 
p receden te  P arlam en to  si sono rip re 
sen ta te : 5 — tu tte  del p a rtito  conser
v a to re  — sono s ta te  sconfitte.

DEPOSITI INCAM ERATI
(Il candidato deve  versare u n  deposi- 

to  di 150 sterline  che v iene  restitu ito  
solo n e l caso che, se eletto , prenda pos- 
sesso ne l seggio in  P arlam ento , o, se  
non eletto , abbia o ttenu to  alm eno 1 /ñ  
dei vo ti necessari).

C entosessan ta tre  depositi (equ iva len 
t i  a lla  som m a com plessiva di 24.450 
ste rlin e ) sono sta ti incam era ti, n u m eto  
inso litam en te  elevato , specie se m esso 
a l confronto  con quello  dì 84 depositi 
ne lle  elezioni im m edia tam en te  p rece 
den ti e con quello  dì 75 ne lle  elezioni 
del 1931. I d a ti ufficiali, fo rn iti dai p a r 
titi  p rin c ip a li sono i seguenti: L iberale , 
64; C om m on-W ealth, 16; C om unisti, 12; 
C onservatori, 5; L aburista , 2; N aziona
lis ta  G allese, 7; N azionalista  Scozzese, 
6; Nazionale, 6; Dem ocratico, 5; L ab u 
r is ta  Ind ipendente , 1; Ind ipendenti, 44 
(com presi 5 candidati u n iv ers ita ri) .
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A F F A R I  E S T E R I:
S E G R E T A R IO  D I  S T A T O * . .  . 
S O T T O S E G R E T A R IO  . . . . .

A G R IC O L T U R A  E  P E S C A : 
M IN IS T R O * . . . . . . . .
S E G R E T A R IO  P A R L A M E N T A R E

A L I M E N T A Z IO N E  :
M IN IS T R O  . . . . . . . .
S E G R E T A R IO  P A R L A M E N T A R E

A M M I R A G L I A T O ;
P R IM O  LO R D * . . . . . . .
S E G R E T A R IO  P A R L A M E N T A R E  
L O R D  C IV IL E  . . . . . . .
S E G R E T A R IO  F IN A N Z IA R IO  .

A P P R O V V . E  P R O D . A E R O N .! 
M IN IS T R O  . . . . . . . .
S E G R E T A R IO  P A R L A M E N T A R E

ARIA.*
S E G R E T A R IO  D I  S T A T O * . . 
S O T T O S E G R E T A R IO  . . . .  !

A S S IC U R A Z I O N E  N A Z I O N A L E :
M IN IS T R O  .  ..............................
S E G R E T A R IO  P A R L A M E N T A R E

A V I A Z I O N E  C I V IL E :
M IN ESTR O
S E G R E T A R IO  P A R L A M E N T A R E

C O L O N IE :
S E G R E T A R IO  D I  S T A T O * . . 
S O T T O S E G R E T A R IO  . . . . .

C O M B U S T IB IL I  E D  E N E R G IA :  
M IN IS T R O * . . . . . . . .
S E G R E T A R IO  P A R L A M E N T A R E

C O M M E R C IO :
M IN IS T R O  . . . . . . . . .
S E G R E T A R IO  P A R L A M E N T A R E  
S E G R E T A R IO  P E R  IL  CO M 
M ER C IO  D ’O L T R E M A R E  ‘ . . .

D O M IN I:  ,
S E G R E T A R IO  D I  S T A T O * . . .  
S O T T O S E G R E T A R IO  . . . . . .

D U C A T O  D I  L A N C A S T E R :  
C A N C E L L IE R E  .  s * g ,  ,  .

E D U C A Z IO N E  
M IN IS T R O * . . . . . . . . .
S E G R E T A R IO  P A R L A M E N T A R E

GUERRA.*
S E G R E T A R IO  D I S T A T O * , .  . 
S O T T O S E G R E T A R IO  . . . . . 
S E G R E T A R IO  F IN A N Z IA R IO  .

l l S l A  E  B U R M A :
S E G R E T A R IO  D I  S T A T O * . ,  . 
S O T T O S E G R E T A R IO  . g .  .  .

I N F O R M A Z IO N I:
M IN IS T R O

I N T E R N I ; ,
S E G R E T A R IO  D I  S T A T O * . » .  
S O T T O S E G R E T A R IO  . .  .  4

L A V O R O  E  S E R V , N A Z I O N A L E  
M IN IS T R O * . . . . . . . .
S E G R E T A R IO  P A R L A M E N T A R E

M r. E R N E S T  B E V IN  
M r. H . M cN E IL

M r. T O M  W IL L IA M S  
E A R L  O F H U N T IN G D O N

S ir  B E N  S M IT H
D r. E D IT H  S U M M E R S K IL

M r. A .V .  A L E X A N D E R

M r. W .J .  E D W A R D S  
M r. J . D U G D A L E

M r, J . W IL M O T  
M r. W. L E O N A R D  
M r. A . W O O D B U R N

V is c o n te  S T A N G A T E  
J . S T R A C K E Y

M r. J . G R IF F IT H S  
M r. G .S .  L 1 N D G R E N

L o r d  W IN S T E R  
M r. I V O R  T H O M A S

M r. G E O R G E  H A L L  
M r. R . C R E E C H  J O N E S

M r, E . S H IN W E L L  
M r, W . F O S T E R

S ir . S . C R 1 P P S  
M r. E L L IS  S M IT H

M r. H . A . M A R Q Ü A N D

V is c o n te  A D D I S O N  
M r, J .  P A R K E R

M r.  J . B . H Y N D

M iss . E . W IL K IN S O N  
M r. A . J E N K IN S

M r. J . J . L A W S O N
L o r d  N A T H A N
M r. P i  J .  B E L L E N G E E

L o r d  P E T R IC K -L A W R E N C E  
M r, A , H E N D E R S O N

M r. E . J . W IL L I A M S

M r. C H U T E R  E D E  
M r, G . H . O L IV E R

M r. G . A . I S A A C S  
M r. N E S S  E D W A R D S

CARICA NUOVO MINISTERO

L A V O R I  P U B B L IC I:
M IN IS T R O  . . . . . . . . .

. S E G R E T A R IO  P A R L A M E N T A R E

L A W  O F F IC E R S :
P R O C U R A T O R I G E N E R A L I .  .

L O R D  A V V O C A T O  ........................

P R O C U R A T O R E  G E N . P E R  L A  
S C O Z IA  . . . . . . . . . .

L O R D  C A N C E L L IE R E *;

L O R D  P R E S . D E L  C O N S IG L IO • :

L O R D  D E L  S IG IL L O  P R IV A T O *.

M IN IS T R O  D I  S T A T O *:

M IN IS T R O  R E S ID . N E L L “A .  O

M IN IS T R O  R E S ID . N E L  M . O

P E N S IO N I:
M IN IS T R O  . . . . . . . . .
S E G R E T A R IO  P A R L A M E N T A R E

P I A N I  U R B A N I  E R U R A L I :  
M IN IS T R O  . . . . . . . . .
S E G R E T A R IO  P A R L A M E N T A R E

P O S T E : .........................
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Rassegna
R o b erto  L U C IF E R O  -  In tro d u z io n e

alla  lib e r tà  -  (O. E. T., R om a -  s. d.,
m a  1944).

B enché apparso  orm ai da circa un 
anno, questo scrìtto  del Lucifero  con
serva in teresse. Esso vuole essere u n i
cam en te ' u na  spiegazione d e ll’im por
tanza politica e sociale delle  léggi e- 
le tto ra li, e una delucidazione, si d ireb 
be popolare, dei congegni re la tiv i.

Si d ivide in  3 p a rti: nella  p rim a si 
parla  de ll'im portanza  delle  leggi e le t
to rali in  generale, ne lla  seconda dei 
congegni e le tto ra li, nella  te rz a  dei s i
stemi.

N ella p rim a  si m ostra  come dagli 
»Stati assoluti, nei quali si riten ev a  che 
la d irezione de lla  cosa pubblica  sp e t
tasse a de te rm in a te  persone  p e r d i
ritto  divino, si passò a form e sta tua li 
basate  su lla  consultazione popolare, 
e qu indi fondate  su lla  volontà della 
Nazione. Le leggi e le tto ra li costitu i
scono lo strum ento  fondam entale  p e r 
l’a ttuazione di questa  volontà popola
re. La d istinzione tra  legge e le tto ra le  
am m in istra tiva  e legge e le tto ra le  p o li
tica si fonderebbe  su un crite rio  di 
specializzazione p ro p ria  d e ll’evoluzio
ne delle s tru ttu re  sta tu a li m oderne: 
benché di ca ra tte re  pubblico, gli in te 
ressi te rr ito ria li e quelli genera li a 
tu tto  lo S ta to  p resen tano  tra  loro de l
le notevoli d ifferenze, p e r cui si rende  
necessario  d istinguere  i due tip i di 
leggi e le tto ra li. Q uella  e le tto ra le  po 
lìtica, p e r  la sua dignità, deve, assicu
ra re  la fiducia t ra  lo S tato e la m assa 
dei c ittadin i, i quali vedono ai posti 
di com ando persone da essi stessi desi
gnate.

Dopo avere  illu stra to  le indegnità  e 
incom patib ilità  sia n e ll’e le tto ra to  a tt i 
vo che in  quello  passivo, e a lcuni ca 
ra tte r i  m odern i dei p rob lem i e le tto ra 
li, come ad es. l’irro m p ere  delle  m as
se sul p iano politico, la  p rim a p a rte  
sì chiude con una deliberazione del 
prob lem a della scelta  tecnica  e della  
scelta  polìtica e delle  responsab ilità  
polìtiche dei g o v ern an ti e dei g over
nati.

L a  seconda p a rte  è una illustrazione 
dei p rob lem i tecnici concernen ti il con
gegno e le tto ra le , i voti (scritto , orale, 
diretto , in d ire tto , obbigatorio , lib e 
ro, ecc.) e i collegi e le tto ra li. Nella 
terza  sono esam inati i sistem i e le tto 
rali, tra  cui il collegio un inom inale  - 
a proposito  de l q u a le  va r ilev a ta  la 
m olto esa tta  sp iegazione del regim e 
pa rlam en tare  come regim e di m aggio
ranza, e del p erchè  la  m aggioranza de
ve p o te r  e ffe ttivam en te  g overnare  -, i 
collegi p lu rin o m in ali e i sistem i p ro 
porzionali.

Q uest’u ltim a p a rte  contiene alcune 
inesattezze, m en tre  invece nella  p rim a 
non vi è da n o tare  a ltro  che una lieve 
confusione tra  il concetto di m assa c 
quello  di folla. T u ttav ia  si t r a t ta  di

dei  l ibr i
questioni a ffa tto  secondarie, larg am en 
te scontate dalla  facilità  ed eleganza 
di sc rittu ra , e dalla  notevole sem pli
cità rag g iun ta  n e ll’esporre  problem i 
così complessi.

R iccardo DRAGO: La proporziona
le nel rispetto  della volontà  popo
lare. (E d itrice  « C rim in a lia »  - R o
m a, 1946).

Il b rev e  studio, dopo aver posto in 
rilievo  i p reg i e i d ife tti del sistem a 
p roporzionale  ( l’A. osserva, v e ram en 
te, che non si deve p a rla re  di p ro p o r
zionale pu ra , m a d i collegio p lu rin o 
m inale) e del collegio uninom inale, 
m uove una c ritica  a lquan to  v io len ta  
«al c rite rio  seguito, da lla  com m issione 
m in iste ria le  in ca rica ta  di red ig e re  il 
p rogetto  della  legge e le tto ra le  p e r l’As
sem blea costituente , nella  suddiv isio 
ne in  collegi troppo  d iversi t r a  loro 
p e r estensione e popolazione: sarebbe  
necessaria  u n a  u n ifo rm ità  quasi asso
lu ta  t r a  i v a ri collegi e le tto ra li; u n i
fo rm ità  che p o rte reb b e  a ll’assegnazio
ne, ad ogni circoscrizione, di un  n u 
m ero  fisso di depu tati. L ’au to re  p ro 
pone p e rtan to  u na  rip artiz io n e  ta le  che 
consenta di eleggere in  ogni collegio 
sei cand idati (collegio esanom inale) : 
dalla  tab e lla  illu s tra tiv a  di ta le  suo 
progetto  risu lta  p e rò  che il num ero  
degli ab itan ti risp e tto  ad ogni d ep u 
ta to  da eleggere non è costante (come 
invece avv iene sia  nel p ro getto  di leg 
ge in  corso di approvazione, sia in  
a ltre  p receden ti leggi ita liane  e s t r a 
n iere ), m a v a ria  nei d iversi collegi da 
un  m inim o di 74.000 a un  m assim o di
86.000.

L ’A. conclude proponendo  che si vo 
ti sep ara tam en te , su  u n ’unica  scheda, 
p rim a  p e r  il p a rtito  e  poi p e r  i c an 
d idati designati da l p a rtito  prescelto , 
neH’ord ine  di p referenza . A  ta le  do p 
p ia  votazione dovrebbe n a tu ra lm en te  
co rrispondere  u n  doppio scru tin io  di 
schede. Se poi l ’e le tto re  designa so ltan 
to il p a rtito , si r im e tte  al giudizio d e 
gli a ltr i e le tto ri p e r  quan to  concerne 
la  scelta  dei singoli cand idati (nu lla  
im portando  l’o rd ine  di p resen tazione 
p red isposto  da l com itato p resen ta to re  
de lla  lis ta ).

G u id o  M A S S A R O N  -  L a  s icu re zza
co lle ttiva  anche in  economia. — (M i
lano, 1945).
Il lib ro  contiene « le p roposte  di 

un  uom o alla  buona p e r  la riconci
liazione dei popoli a ttrav erso  u na  nu o 
va legge econom ica » che sarebbe poi 
quella , tu t t ’a ltro  che nuova, de l libero  
scam bio a ttu a to  in base  a p a rtico la ri 
criteri.

« V incere  la  pace » -è il p rob lem a 
fondam entale  della  nostra  epoca, asse
risce l ’autore, il quale, assai p reoccu
pato  delle d isastrose  conseguenze di 
una nuova g u e rra  ne lla  quale  « m i
gliaia  e m igliaia  di fu tu re  bom be vo
lanti, di in im m aginabile  potenza e 
perfezione volerebbero  di giorno e di 
no tte  senza in te rruzione , da un p ae 

se a ll 'a ltro  con reciprocità  continua 
senza treg u a  » (pag. 56) e « terrem oti 
scientifici » po trebbero  essere provo
cati dagli uom ini (pag. 57), ritiene 
che il toccasana per tan ti m ali, po 
treb b e  tro v ars i soltanto in questo 
sem plice principio: « abrogazione dei 
dazi, instau razione  dì un  sistem a di 
scam bi in ternazionali con pagam enti 
a mezzo di sem plici conteggi, con l’a s 
soluta esclusione d e ll’oro, il g rande 
colpevole delle g u e rre»  (pag. 19).

L ’A. p e rò  non si sofferm a a s tu 
d iare  i presupposti e le conseguenze 
della  po litica  da lui patroc ina ta , nè- 
approfondisce gli aspe tti politico-so
ciali della m edesim a.

LIBRI
per la Costituente

Di imminente pubblica* 
zione, a cura del Ministe
ro per la Costituente ( edi
tore Sansoni) nella colla
na Testi e Documenti Co
stituzionali le leggi costi
tuzionali dei seguenti Pae
si ( testo ed introduzione 
storico-giuridica):
STATI UNITI D’AMERICA, a 

cura di Romolo ASTRALDl.
UNIONE DELLE REPUBBLI

CHE SOCIALISTE SOVIE
TICHE, a cura di Gaspare 
AMBROSINI.

SPAGNA (1931), a cura di Ve- 
zio CRISAFULLI.

IRLANDA, a cura di Paolo 
RISC ARETTl.

FRANCIA (1875), a cura di 
Armando SAETTA.

ESTONIA, a cura di Francesco 
AGRO

SVIZZERA, a cura di Vincen
zo GUELI.

ABBONAMENTI
L’abbonamento a questo 

Bollettino dal F  gennaio al 
30 aprile 1946 costa L. 100.

Versando l’importo — sul 
c/c postale n.° 1/8947 inte
stato al Ministero per la 
Costituente — entro il 30 
gennaio si ba diritto a rice
vere i numeri già pubblicati.



VOTI - PROPOSTE - OPINIONI
Una t e g a  ¡seF la  Cestitili!©«©

I l  dott. M ichele La T orre , Consiglie
r e  di S ta to , scrive :

Desum o d a  un lib ro  di D. W. B ro- 
g an  che gli am ericani, ne l tabernaco lo  
d e lla  B iblio teca del Congresso, a W a
shington, sfilavano con rev eren za  av an 
t i  a l testo  de lla  C ostituzione e delle 
D ich iarazion i di indipendenza,

Po iché giova sperare , p e r  il  bene 
de l paese, che la  n o stra  fu tu ra  costi
tu zione  av rà  v ita  lunga, confo rta ta  dal 
risp e tto  dei c ittad in i, penso che sa reb 
be  opportuno  p rev ed ere  i m ezzi ed  i 
m odi p e r  conservare ed onorare il do
cum en to  suddetto , e quegli a ltr i che 
n e  p o tranno  costitu ire  la  b a se  (con
vocazione e tc .ì .

A  ta l fin e  si p o treb b e  stab ilire  che 
essi sa ranno  re d a tti —• anche in  d e ro 
ga alle  no rm e vigen ti — in  trip lice  
originale, da  conservarsi l ’uno presso 
la  R accolta  U fficiale (M inistero G iu
stizia ), un  secondo in  Campidoglio  ed 
u n  terzo  in  un  M useo  o B iblioteca  da 
d e te rm in arsi. P o treb b e  anche s tab ilir
si che ta li docum enti p o rte ran n o  le 
f irm e  del p resid en te  dell’A ssem blea 
C ostituen te, dei M in istri in  carica  e 
dei. capi o seg re ta ri degli a ltr i p a rtiti, 
ra p p re se n ta ti in seno  a lla  C ostituente. 
E  con ciò r im arreb b e  anche escluso ■=— 
se v e  ne  fosse bisogno — l ’in te rv en to  
dì un p o tere  regio , che non può m et
te re  la  firm a  ad u n  a tto  con tro  se 
stesso. :

R e g le n i © provine!©

Il dott. M ichele R inald i, Segretario  
G enerale delV A m m inistrazione P ro v in 
ciale di Taranto, in terv ien e  con u n  suo  
studio  nei d ibà ttu ti argom enti del re 
gionalism o, del decen tram ento  e dal
l’autonom ia deg li en ti locali. ;

Egli pone però unai pregiudiziale:
« E ’ opportuno  p a r la re  oggi di reg io n a
lism o quando non  si conosce quale  aa= 
r à  la  fo rm a istituzionale  della  reg io - 
n e l  ». R itiene  invece che  sarebbe  op
p o rtu n o  attendere  la convocazione d e l
la C ostituen te, « a lla  quale  sp e tta  la 
p rim a  ed  anche p iù  au torevo le  p a ro la  ».

E ntrando ne l m erito  della  delicata  
questione, egli ricorda che su l reg io
na lism o si hanno due tendenze: « qu e l
la favorevole, p a tro c in a ta  da lle  p rò -  
vinche sedi di capoluogo di regione; 
qu e lla  con traria , da lle  a ltre  ' provincie, 
p e r  quan to  m olte di queste  p re fe r ir  
scano, e  fanno m ale, astenersi dal m a
n ifes ta re  la  loro  opinione.

L a rag ione  : di q u esta  n e tta  d iv isio
ne, che, se p u r  non ap ertam en te  p a le -  
sata, esiste in  tu tta  la  sua sostanza, va  
ric e rca ta  ne lla  p recisa  convinzione che 
il regionalism o certam en te  fin irebbe 
col suscitare,- nello  stesso suo seno, 
antagonism i f ra  p rov incie  e  provincie, 
le  quali s i tro v ereb b ero  a dover sog
g iacere  di fro n te  a lla  consorella  capo- 
luogo di reg ióne .

Ciò certam en te  non si verifica  ora; 
e se qualche sporadico  inconveniente  
del genere si lam enta, questo  non si 
verificherebbe - dom ani con u n  governo 
a  larghissim a: base dem ocratica, em a
nazione delle  C am ere legislativé, co
m unque èsse saranno  denom inate, e le t
te  con sistem a e le tto ra le  dalla  vo lon 
tà  popolare. Un governo sì fa tto  r a p 

presen te reb b e  l ’o rgano  eq u ilib ra to re  
p e r eccellenza, im parzia le  tu te la to re  
degli in te ressi di tu tte  le provincie, 
senza d istinzione o p re fe ren za  di sorta.

Il regionalism o, ne l cam po pratico, 
dà inconvenienti, come del resto  si è 
già verificato  ne lla  recen te  designazio
ne dei consultori, e g li esem pi, se a n 
che p iù  rem oti, p o treb b ero  continuare .

M a a p a r te  ta le  considerazione, che 
agli in teressati, ai superficiali ed  ai teo 
rici può  sem brare  m eschina, sta  in  fa t
to che, nonostan te  le  co n tra rie  a ffe r
m azioni dì studiosi, il  regionalism o po 
treb b e  rap p re sen ta re  un  pericolo p e r 
la  com pagine u n ita ria  dello S ta to  e 
creerebbe  antagonism i f ra  regioni e  r e 
gioni, incognita  questa  da  ev ita re , p e r 
non aggiungere  ancora  ragioni d i scis
sione o ltre  quella  dolorosissim a, p u r 
troppo  sem pre esistente , f ra  nord  e 
sud, ad e lim inare  la  quale  tendono gli 
sforzi degli a ttu a li nostri m aggiori 
uom ini politici.

Mi si consenta u na  dom anda anco
ra: l’E nte  regione deve rap p resen tar»  
e ffe ttivam en te  un  en te  a sè, aecen- 
tra to re  di funzioni sta ta li, od invece 
non ra p p re sen te rà  u n a  s tru ttu ra  in te r 
m edia  f ra  enti locali e Stato? Nel p r i 
mo caso, esso non può essere che p re 
giudizievole a lla  com pagine dello S ta 
to, nel secondo, invece, esso sarebbe 
ind iscu tìb ilm ente  nocivo ed in o p p o r
tuno.

A ppare  qu ind i p e r  lo m eno p ru d e n 
te  esam inare  con m olta  ponderazione 
il g rave problem a, solam ente quando 
però  sarà  s ta ta  d e te rm in a ta  la  nuova 
form a istituzionale  della  Nazione, come 
ho .¡ria prem esso.

C irca  il decentram ento  e l’autonom ia  
degli en ti locali, r itengo  il p roblem a 
dì non difficile soluzione, a m eno che, 
p e r am ore di innovazione e non p e r  
reali esigenze* non si riten g a  so p p ri
m ere  en ti necessari ed a ttrezzati p e r 
sostitu irne  a ltri di dubbia, a fferm azio
ne ed u tilità  e p iù  p leto rid i, come p u r 
troppo  si è verificato in  Sicilia con la 
sistem azione dei servìzi san ita ri, sui r i 
su ltati della quale  avanzo le  p iù  am pie 
r is e rv e /  /  .

Ind ipenden tem en te  da quelli che 
po tranno  essere gli en ti locali, dopo 
l’a w e n u ta  riso luzione de lla  fo rm a is ti
tuzionale dello  S ta to  e qualunque  pos
sano essere le  loro  denom inazioni in 
tem a di d ecen tram en to  e di au tono
mia, possono agevolm ente ed anche 
subito  realizzarsi sensibili vantaggi 
con logici aggruppam ento  dì servizi e 
còn ra tten u a z io n e  degli a ttu a li con
tro lli governativ i, spesso superflu i, 
qualche vo lta  nocivi, sem pre ingom 
bran ti.

N on va d im enticato  che il passato 
regim e creò u na  infin ità  dì en ti i q u a 
li oggi d ifettano  in  m odo assoluto dei 
mezzi necessàri p e r  p o ter funzionare  
sènza il notevolissim o in te rv en to  da 
p a rte  dello S tato, in te rv en to  che, p e 
ra ltro , o r ita rd a , in tra lc iandone  il fu n 
zionam ento, o m anca del tu tto , m e t
tendo l ’en te  in  condizione di non p o 
te r  ragg iungere  le  sue finalità. Ac
cenno 'a i consorzi p rov incia li a n titu 
bercolari, ai consorzi p rov inciali an= 
titraeom atosi ed ai com itati provinciali 
an tim alaric i. I servizi cu i essi a tten d o 
no p o trebbero  m olto agevolm ente a t
tr ib u irs i alle  Provincie.

A lle  provincie  dovrebbero  inóltre  
essere a ttr ib u ite  le re ti stradali co
m unali, ad eccezione delle  v ie  in te r-  
ne dell’abitato e ciò anche con gran
dissimo vantaggio della  v iab ilità  e de l
l’econom ia nazionale giacché i  Com uni, 
nella « quasi to ta lità , o ltre  a non av ere  
i m ezzi necessari a provvederv i, m an 
cano di a ttrezza tu ra  e di personale  
tecnico.

C om e logica conseguenza occorre
rebbe d a re  a ll’en te  p rov incia  i mezzi 
necessari p e r  p ro v v ed ere  a ta li m ag
giori a ttribuzion i e  svincolarlo  dalle  
orm ai consuetud inarie  sovvenzioni s ta 
tali, com e del re sto  è in  anim o de l
l’a ttua le  governo dem ocatico».

P er quanto riguarda la vera  e p ro 
pria au tonom ia degli E n ti locali, il 
R IN A L D I propone:

1) abo lire  il v isto  di esecu tiv ità  p e r  
tu tte  le  deliberazion i degli en ti locali: 
il v isto  p o treb b e  se m ai essere r ich ie 
sto solam ente p e r  quegli atti, oggi d e 
fe riti a lla  G. P . A., la  quale  dovrebbe 
essere abolita  com e organo di tu te la  e 
conservata  solam ente come organo 
g iùrisdizionale;

2) abo lire  il con tro llo  m in iste ria le  
sugli a tti p iù  im p o rtan ti degli en ti lo 
cali, Esso p o treb b e  essere  conseguito 
so lam ente p e r  quelle  am m inistrazion i 
le quali hanno  il  b ilancio  in teg rato  
dallo Stato, ipotesi qu esta  che non  d o 
vrebbe  p iù  verificarsi, da ta  la  necessi
tà, dianzi accennata, di fo rn ire  ai d e t
ti en ti i m ezzi necessari a lla  loro  am 
m in istrazione autonom a ed in d ip en 
dènte  da  quella  sta ta le;

3) abo lire  la  ingerenza  m in iste ria 
le e governativa  n e ll’assunzione del 
personale  addetto  ai lavo ri p rov inciali 
di ig iene e profilassi e del personale  
san ita rio  degli en ti locali in  genere;

4) conseguentem ente, deve cessare 
la  ingerenza  del m edico prov inciale  su l 
personale  m edesim o ed in  p a rtico la re  
su quello  dei lab o ra to ri p rov inciali di 
igiene e  profilassi. TI m edico p ro v in 
ciale deve sem plicem ente so v ra in ten - 
de re  ai servizi san ita ri e p ro p o rre  alle  
am m inistrazioni com petenti, i p ro v v e 
dim enti del caso, nelle  ipotesi di defi
cienze e di m anchevolezze e non m ai 
sostitu irsi ad esse invadendone la  com 
petenza e le  a ttribuzion i;

5) abo lire  il consiglio p rov inciale  
d! sanità, il  qua le  è u n  in tra lcio . E s
so, riunendosi m olto ra ram en te , a r 
reca  il  g rave inconvenien te  che m olte 
deliberazioni, in  a ttesa  del p rescritto  
p a rere , a ttendono  lu n g h i m esi p rim a  di

, avere  il loro corso. Il pa rere , se n e 
cessario, possono benissim o darlo  il 
m edico od il v e te rin a rio  provinciali, 
che sono gli o rgani tecn ici prèsso  le 
P re fe ttu re , ,

Q u e s to  B o l l e t t in o  n o n  h a  c a r a t t e r e  u ffi
c ia le  e  p e r ta n to  n o n  im p o r ta  a lc u n a  

r e s p o n s a b i l i tà  d e l  G o v e r n o .

R e d a t to r e  r e s o .  T E R E N Z IO  M A R F Ò R I

R E D A Z IO N E  E A M M IN IS T R A Z IO N E  
p resso  il M in iste ro  p er  la  C o st itu e n te  
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