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1. – Introduzione  

  
Nell’intento di una comparazione non solo sincronica, ma anche diacronica di

ordinamenti, auspicata anche in questa sede, questo intervento si rivolge ad una
istituzione spesso elusa, soprattutto nella forma assunta alle soglie della età
contemporanea: il Sacro Romano Impero. Com’ è noto, si tratta di una istituzione di
lunga durata: più di mille anni corrono dalla sua fondazione[1], al suo scioglimento[2].
In questo millennio, pur nell’evolversi della sua struttura, l’Impero, nonostante gli
attacchi esterni e la conflittualità interna, contribuì potentemente al risollevarsi
dell’Europa da area fortemente svantaggiata, rispetto alle più affluenti aree bizantina e
islamica, ad area (non solo economicamente) avanzata. A tale scopo, fu determinante
la sua particolare costituzione, e, al suo interno, il rapporto del potere col diritto,
rapporto che fu sempre più condizionato da limiti e tecniche che possiamo qualificare di
natura costituzionale.  

  
  

2. – Un diritto non statualizzato, non legificato, non laico 
  
Richiamare il concetto di costituzione è certo impegnativo: esso generalmente si

lega ad un Ottocento tutto attraversato dalle battaglie politiche tese appunto ad
ottenere delle carte costituzionali. Ma basta pensare alla Magna Charta inglese, alla
Bolla d’Oro di re Andrea II d’Ungheria, o alla stessa esperienza costituzionale polacca
[3], per rendersi conto del fatto che l’idea che prima di allora non si conoscessero
barriere costituzionali è una delle eredità più erronee dell’Illuminismo, cioè di una
visione evoluzionista degli ordinamenti e della conseguente convinzione della
arretratezza quando non della barbarie dell’età precedente. E’ peraltro vero che nel
Medioevo, a causa di molteplici fattori, ebbe vita un tipo di Stato - indicato come “Stato
patrimoniale-feudale” - sostanzialmente altro rispetto a quello al quale normalmente si
pensa oggi in Europa. Un tale Stato era molto “leggero”. Il suo governo si identificava
con la cura dei propri affari da parte del principe, mentre gli istituti necessari al
conseguimento dei fini sociali erano lasciati all’iniziativa dei privati e delle loro
associazioni, che vi tendevano con l’uso delle loro proprie forze, senza peraltro esserne
generalmente ostacolati dal principe[4]. In uno “Stato” siffatto, la funzione normativa
non è accentrata. Anzitutto perché non accentrate sono le singole parti del patrimonio
del Principe: spesso separate fra loro da enclaves appartenenti ad altri signori, esse
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mantengono e pretendono sia rispettata la loro specificità[5]. Ma anche perché
in questo “Stato”, che si presenta a lungo, più che come una unità politica dotata di
potere esclusivo su un territorio continuo e unitario, come una unione personale[6],
come un conglomerato di unità territoriali diverse[7], il diritto, considerato come un
patrimonio - della persona, della corporazione, del ceto, del territorio - è caratterizzato
da un accentuato pluralismo, ordinato secondo diversi livelli di organizzazione del
potere, e gli ordinamenti di cui si sostanzia non sono unità chiuse, ma ammettono
continue eterointegrazioni, filtrate dalla dottrina[8] e, quando essi si affermano, dai
grandi tribunali[9].  

Inoltre, l’esperienza giuridica nel suo complesso è sorretta da uno stretto
collegamento con l’etica; cioè conosce uno jus cogens in senso tecnico, coincidente coi
principi della religione cristiana, e consistente in quello jus divinum cui nessun principe,
nemmeno il Papa, può derogare[10]. Da questo punto di vista, ha ragione Piero Bellini,
si può affermare che, prima che lo Stato diventi laico, esso (nella persona del suo
principe) non è veramente “sovrano” [11].  

In questo quadro, il diritto mantiene una apparente staticità, legato com’è
prevalentemente alla consuetudine, dal momento che il Principe – secondo una
affermazione di Bracton, che riecheggia nei verbali del processo a Carlo d’Inghilterra-
non ha soggetta a lui la legge, ma è egli stesso soggetto alla legge[12]; al che si
accompagna la dinamicità di una interpretazione i cui artefici restano per secoli i veri
conditores juris[13]. A loro si deve il maestoso edificio dello Jus Comune; a loro la sua
trasfigurazione in quello Jus naturale, costruito come categoria universale cui tutti
erano soggetti[14]. Se il Principe si fa legislatore, ciò accade solo in vista della migliore
amministrazione del suo patrimonio, e all’interno della funzione di giustizia, come
strumento per eliminare le consuetudini inique e sostituirle con norme ispirate al
superiore principio dell’aequitas. Spesso, quindi, il rinnovamento giuridico assume la
forma di una “restitutio”, di un ritorno al buon vecchio diritto operato dal sovrano
apparentemente mosso dalla compassione per i suoi sudditi[15]. Indicativi sono i
“preamboli” che precedono il testo normativo, nei quali il Principe si preoccupa di
fornirne le motivazioni[16].  

Anche così, tuttavia, egli deve rispettare le modalità richieste dall’ordinamento
onde non attirarsi una legittima resistenza[17]. E qui bisogna ricordare che mentre in
Italia l’esasperazione delle lotte fra opposte fazioni portava nei Comuni italiani al
sorgere della Signoria, ove al signore veniva conferito l'arbitrium[18], cioè la facoltà di
mutare, secondo quanto gli paresse più opportuno, gli stessi fondamenti istituzionali
del Comune, quasi contemporaneamente nei territori d'oltralpe la feudalità evolveva
verso l'organizzazione cetuale, facendo giurare al signore territoriale le chartae
libertatis, che sancivano l’inviolabilità delle “libertà” dei Ceti e il loro diritto ad essere
consultati – secondo il principio quod omnes tangit ab omnibus adprobari debet[19] –
in molte questioni di governo, fra cui le modifiche all’ordinamento vigente.
Normalmente ciò avveniva nella dieta, nella quale si riunivano i Ceti del territorio, e
che veniva indetta dal principe territoriale. Secondo una parte consistente della
dottrina, originariamente quest’ultimo sarebbe stato libero di convocare tale assemblea
quando gli fosse parso più opportuno; ma nel corso del tempo si sarebbe determinato
sempre più chiaramente per quali materie essa dovesse venire consultata, e cioè
guerra, imposte straordinarie, nuove leggi di ordine pubblico[20].  

Se questo quadro, con l’evolvere dello Stato patrimoniale-feudale in Stato di
polizia, vede un rafforzamento del potere del Principe nei territori dell’Impero,
nell’Impero come tale, al contrario, esso conosce una accentuazione del potere dei
Ceti. 
  
  
3. – La costituzione del S.R.I. dopo la Pace di Westfalia  

  



L’Impero, infatti, è - dalla Pace di Westfalia in poi - congelato in quella forma di
ordinamento decentrata, che dal suo retaggio medievale si è tradotta in un definitivo
rafforzamento della signoria territoriale delle sue parti. Nell’art. 8 del Trattato di
Osnabrück, (uno dei due trattati di cui si compone la Pace di Westfalia) venne infatti
riconosciuto lo jus territoriale dei Ceti imperiali, i quali vedevano sancire non solo,
all’interno dell’Impero, il loro diritto di intervento in molte questioni di vitale
importanza, ma anche, nei rapporti con le potenze esterne all’Impero, il diritto di
stipulare trattati, in particolare trattati di alleanza[21].  

Questo articolo, e la stessa partecipazione dei Ceti al Congresso di pace, furono
frutto di trattative complesse. Il diritto di alleanza traeva evidentemente le sue radici
da una età in cui, non conoscendosi un potere sovrano complessivo, capace di imporsi
sul territorio e sul popolo come l’odierno potere statuale, un’alleanza compatibile con il
mantenimento della fedeltà nei confronti del signore feudale, non solo non costituiva
una violazione degli obblighi assunti verso quest’ultimo, ma era un elemento funzionale
alla dinamica del potere[22]. Ma ora questo diritto assume tutta un’altra valenza[23].
Alle obiezioni dell’Imperatore, che paragonava i Ceti dell’Impero a quelli francesi, il re
di Francia ribatteva essere questi propri sudditi, quelli principi liberi e indipendenti.[24] 

Dunque l’Impero era adesso una monarchia, come sosteneva Reinkingk[25],
ovvero una aristocrazia come voleva von Chemnitz[26]? Samuel Pufendorf negava
entrambe le soluzioni: il Reich gli appariva come un corpo irregolare, persino
mostruoso: non una monarchia limitata e nemmeno una federazione di molti Stati, ma
piuttosto qualcosa di intermedio tra le due[27]. A definire la sua complessità era
evidentemente inadatto il rigido schema delle categorie aristoteliche (monarchia,
aristocrazia democrazia), nelle quali si articolava la teoria dello Stato; e l’ evoluzione di
quest’ultima doveva fronteggiare la nuova dottrina della sovranità di Bodin e dei suoi
seguaci. In quanto disegnava un potere concepito come indivisibile, tale dottrina
portava inevitabilmente alla distorsione del concetto di potere su cui si basava l’
Impero[28]. Ecco perciò che, all’indomani di Westfalia, prendono vita concezioni che
sviluppano l’analisi dei sistemi di Stati[29] e, più tardi, la dottrina del Federalismo:
l’Impero viene definito come Status mixtus[30] ovvero come Civitas composita[31].
Pütter parlerà di zusammengesetzten Staat, di respublica composita ex pluribus
respublicis specialibus[32]. 

Se parliamo di legislazione, o più precisamente delle forme attraverso le quali si
attua il rinnovamento del diritto, nell’Impero, noi ne parliamo dunque a proposito di
una forma di potere composita, piuttosto lontana da quella assunta dallo Stato
moderno, che in Germania oltretutto, come si è ricordato, si evolve dal “dominium
intermedium” o “Landeshoheit” del “Landesherr” sul suo territorio[33], non già dal
dominio su tutto l’Impero dell’Imperatore.  

  
  

4. – I limiti al potere normativo dell’Imperatore 
  
Carattere essenziale del Reich resta, sino alla sua fine, il dualismo cetuale. La

sovranità era spartita fra l’Imperatore e i Ceti dell'Impero. Essa tornava a farsi unica
nella Dieta o Reichstag, che era una assemblea rappresentativa, composta dal Kayser e
da tutti i Reichsstände, grazie alla quale potevano appunto essere esercitati quegli jura
maiestatica in ordine ai quali, secondo le Leggi dell'Impero, l’Imperatore aveva bisogno
del consenso degli Stände, in quella struttura bicefala della sovranità che è tipica degli
Stati per ceti[34].  

La Dieta è regolata da testi normativi aventi funzione di leggi fondamentali
(Reichsgrundgesetze, come vengono chiamate dalla dottrina del tempo[35]) come la
Bolla d'Oro promulgata dall’Imperatore Carlo IV, la Pace di Westfalia o le capitolazioni
elettorali, giurate dall’Imperatore all’atto di assumere il potere. Nelle Capitolazioni di
Giuseppe II, si legge che l’Imperatore si impegna a  



  
“governare secondo le leggi, tenere fermo saldo e inviolabile quanto dalle

precedenti diete venne stabilito e concluso e non abolito da successive
costituzioni e leggi del Reich o comunque sia stato trovato buono e di
conseguenza conclusivo dal Reichstag, come se fosse, parola per parola,
incorporato nelle stesse Capitolazioni, sotto nessun pretesto, quale che possa
essere, senza precedente consenso degli Elettori, Principi e Stati dato nel
Reichstag od in una ordinaria Deputazione dello stesso, a questo venir meno, ma
piuttosto convenientemente trattare la cosa; parimenti le altre leggi e ordinanze
del Reich , per quanto ciò tuttavia non sia contrario al Reichsabschied di
Augsburg del 1555 nonché alla Pace di Westfalia, opportunamente rinnovare e
col consenso degli Elettori, dei Principi e degli Stati rinnovare secondo lo
richiedono le circostanze del Reich, in nessun modo tuttavia senza il precedente
consenso di costoro, da esprimersi nel Reichstag, modificare le leggi o farne di
nuove nel Reich od imprendere a dare interpretazione delle massime del governo
del Reich o dei trattati di pace o permettere che tali interpretazioni siano lasciate
al Reichscammergericht o al Reichshofrath.”[36] 
  
L’Imperatore promette inoltre: 
  

“di non promulgare in nessun modo o maniera Rescript, Mandat oder
Commission sia provvisorie che altrimenti contrarie alle Leggi ed alle Ordinanze
dell’Impero, così come attualmente esistenti o come in futuro possano venire
emanate col consiglio e con la collaborazione degli Elettori dei Principi e degli
Stati”[37]. 

  
Era evidente, quindi, che non solo l’Imperatore era obbligato all’osservanza delle

Reichsgesetze, ma che si impegnava a modificarle solo col consenso dei Ceti. Di più: vi
è una riserva di interpretazione autentica – tipica di quelli che oggi chiamiamo organi
costituzionali - a favore della Dieta, perché l’Imperatore non può impartire ai sommi
tribunali dell’Impero istruzioni contrarie alle leggi dell’Impero, restando
l’interpretazione autentica delle Reichsgesetze e dei trattati di pace affidata all’organo
che le ha rispettivamente fatte e concluse, cioè la Dieta. Il Kemmerich ci informa con
precisione circa le differenti competenze dell’Imperatore e dei Ceti dell’Impero. Erano
competenza del primo: “1) capita legum ferendarum vel motu proprio, vel ad
instantiam proponere; 2) placita ordinum de ferendis legibus decreta sua vel
confirmare vel infirmare; confirmata atque adeo per mutum consensum constituta,
iussione sua per modum legis, addita etiam poena sancire; 4) sancita ita leges sigillo
Imperatorio nominisque subscriptione munire: Denique 5) suo nomine suisque auspiciis
easdem solenni ritu promulgare.” Erano competenza dei secondi, cioè dei Ceti
dell’Impero: “Imperatore de ferenda lege submisse admonere; 2) de capitibus a
Caesare propositis per omnes tres Curias deliberare et communicatis sententiis
communem Conclusum formare; 3) idem per delegatos ad Caesarem referre; 4)
formulam legis sue Recessus ex Concluso Statuum et Decreto Caesaris conceptam et
praelectam examinare ac pro re nata mutare; Denique: 5) appensis nonnullorum
Deputatorum scilicet sigillis ac subscriptis omnium nominibus, de consensu et
acceptatione publice contestare[38]. 

  
  

5. – La Dieta dell’Impero 
  
Il diritto di partecipazione attiva alla Dieta (con voto che poteva essere virile,

plurimo o curiato) aveva dei connotati patrimoniali e personali a un tempo: era infatti
connesso al possesso di un feudo dell’Impero e al rapporto diretto con l’Imperatore. Ma



sono proprio questi connotati che fanno della Dieta dell’Impero del XVIII secolo
l’areopago d’Europa, l’istituzione rappresentativa della sua unità: è infatti in funzione
dei feudi posseduti all’interno dell’Impero che vi partecipano, cioè vi hanno seggio e
voto - nella loro qualità di Reichstände-: il re di Polonia, come elettore sassone; il re di
Danimarca per via delle contee di Oldenburg e Delmenhorst; il re di Inghilterra come
elettore del Braunschweig-Lueneburg Hannover; il re di Svezia per via dei ducati di
Bremen e dei principati di Pommern e di Vehrden; il re di Sardegna, quale duca di
Savoja; inoltre potevano assistervi anche altre potenze estere come la Francia,
mandandovi i loro ambasciatori[39].  

I Principi Elettori si erano riservato il privilegio che l'Imperatore dovesse
consigliarsi con loro circa la data di convocazione della Dieta, la quale doveva tenersi
entro i confini del Reich[40]. Quanto alla sua durata, essa venne via via aumentando
col tempo, anche per l'incalzare degli avvenimenti politici che coinvolgevano l’Impero e
i suoi territori: il continuo stato di guerra con la Porta, l’ostilità della Francia, la
necessaria creazione di un esercito permanente, i disordini religiosi. Infine, il Reichstag
di Regenspurg, convocato da Leopoldo I nel 1662 allo scopo di ottenere sussidi
finanziari ed aiuti militari contro i Turchi, non venne più sciolto e, per quanto
giuridicamente prendesse termine tante volte quante volte un Imperatore venne meno
(per via del principio che non si poteva chiamare Reichstag quella Versammlung che
fosse priva dell'Imperatore, di fatto continuò le sue sedute ininterrottamente sino alla
fine dell'Impero[41].  
  
  
6. – Convocazione e apertura dei lavori 

  
La convocazione avveniva mediante una patente stampata, la quale, in forma di

lettera uguale per tutti gli Stände indicava, oltre alla data ed il luogo di convocazione, i
principali puncta deliberandi. Già una norma della Bolla d'Oro – confermata dalle
Capitolazioni Elettorali – sanciva l’obligo tanto dell'Imperatore quanto degli Stände di
comparire alle sedute della Dieta. Col tempo era però invalsa la prassi di inviare al
Reichstag dei rappresentanti, sebbene il costo del mantenimento di un rappresentante
stabile al Reichstag fosse molto oneroso, soprattutto per gli Stände meno importanti
[42]. I rappresentanti si dovevano legittimare presso il Principe Elettore di Magonza,
cui competeva il Direttorio del Reichstag. Tale carica comportava anche la gestione di
un archivio, con annesso protocollo: quanto l'Imperatore, gli Stände, o altri
intendevano sottoporre al Reichstag, doveva infatti essere presentato al Direttorio per
essere proposto a mezzo suo.  

Il Reichstag apriva le sue sedute con la solenne lettura della Proposition, la cui
formulazione era competenza dell’Imperatore. La lettura aveva luogo nella grande sala
del Rathaus, nella quale era eretto un trono ove sedeva l'Imperatore – o il
Principalcommissarius dello stesso - circondato dai suoi Ministri. Il nesso feudale che
legava il Kayser e i Reichstände, stabiliva il rango di questi ultimi, e tale rango a sua
volta si rifletteva nella disposizione dei seggi e nella espressione dei voti[43]. A destra
ed a sinistra dell’Imperatore stavano i Principi Elettori, mentre lungo i due lati della
sala si trovavano due lunghi banchi, all'uno dei quali sedevano i Principi ecclesiastici,
ed all'altro quelli laici. In fondo alla sala vi era un cancello, avanti al quale si trovavano
i deputati delle Città: una disposizione adatta al fronteggiarsi di interessi concreti più
che allo sviluppo di “correnti” o di partiti.  

  
  

7. – Iniziativa e modus procedendi 
  
Connessi al Direttorio erano gli uffici della dettatura e della notificazione degli

atti, considerati di tanto rilievo da venire ricordati nelle Capitolazioni Elettorali.



Qualunque questione si volesse sottoporre alla Assemblea (la qual cosa poteva
avvenire su proposta del Kayser stesso con un Hof- oder Commissionsdecret, di un
qualsiasi Stand, o anche di un privato), veniva inviato per iscritto al Reichsdirectorium
il quale convocava i Legationscancellisten per la Dictatur, ovvero per il ritiro dei fogli
stampati in cui era esposta la materia che si voleva discutere. Successivamente, il
Reichs-Directorialgesandte raccomandava ai presenti di chiedere istruzioni ai loro
principi (Instructionseinholung), al qual fine, su sua proposta, veniva preso un accordo
intorno al termine da concedersi. Trascorso tale termine, la Cancelleria del Direttorio
preparava l'avviso di convocazione. Questo consisteva in un biglietto ove era indicato
l'elenco delle questioni sottoposte alla discussione (Berathschlagung). Chiuso e
suggellato, dopo aver seguito l’iter dovuto[44], esso veniva notificato a mezzo di due
Cancellisten, uno di confessione cattolica e l'altro di confessione riformata. Dopo averlo
scritto tante volte quante erano le persone cui andava notificato, questi portavano
l'avviso di comparizione ai rappresentanti degli Stati presenti alla Dieta e cioè
rispettivamente, il primo a quelli cattolici ed il secondo a quelli riformati, facendo in
modo che pervenisse agli interessati almeno il giorno prima della seduta. Secondo le
Capitolazioni, in questo modo si potevano portare in discussione anche memoriali
diretti contro la Casa Imperiale, sempre che concepiti nelle forme dovute. Nei casi più
delicati l'Elettore di Magonza poteva chiamare a consiglio gli altri Elettori. 

A questo punto, i lavori del Reichstag si compivano mediante consultazioni fra ed
entro i tre Collegi nei quali esso si divideva e che, a tal fine, avevano a propria
disposizione una sala del Rathaus di Regenspurg ciascuno.  

I tre Collegi erano i seguenti:  
          1)       il Collegio dei Principi Elettori presieduto dall'Elettore di Magonza, il

quale dirige anche il particolare Direttorio di tale Collegio;  
          2)       il Collegio dei Principi, diretto alternativamente iuxta materias dal

rappresentante di Casa d'Austria e da quello dell'Arcivescovo di Salisburgo In esso si
alternano nel voto i Principi ecclesiastici e quelli laici, ciascuno con un voto virile,
nonché i Prelati ed i Conti dell'Impero, rispettivamente con due e con quattro voti
curiati;  

          3) il Collegio delle Città Imperiali diretto dal rappresentante di quella Città
nella quale si tiene la Dieta[45].  

Per quanto nessuna legge disponesse in via esplicita riguardo alle votazioni, si
desumeva tuttavia dai vari Reichs-Abschiede che di regola fosse richiesta la
maggioranza dei voti. Convenzionalmente si riteneva sufficiente la maggioranza
relativa[46]. 

Faceva espressa eccezione l'Instrumentum Pacis Osnabrugensis, il quale, all'art.
V, § 52, distingueva chiaramente tre ambiti nei quali le barriere costituzionali erano
particolarmente rigide, e queste si davano: 

1) in causis religionis: la guerra dei trent’anni aveva provato profondamente la
Germania e l’Europa tutta; si era ben determinati a non permettere che le divisioni
confessionali impedissero ancora il pacifico svolgimento della vita sociale[47];  

2) in negotiis ubi Status tamquam unum corpus considerari nequeunt: eviden-
temente si tratta dei casi contrari a quelli nei quali essi tamquam unum corpus
considerari debent, e cioè nelle negoziazioni di pace e di guerra, nonchè nelle ipotesi di
cui all'art. VIII, § 2 (privilegi degli Elettori);  

3) ubi in duas partes eunt et ire possunt.  
Ciò escludeva tutta la normativa che a tali ambiti si poteva riferire dall’ ordinario

ricambio normativo, al punto che qui tale ricambio non poteva avvenire secondo le
modalità consuete, bensì solo per via di un accordo, eventualmente favorito da una
adeguata mediazione politica. Se ne desumeva inoltre:  

A)       che al Reichstag Cattolici ed Evangelici si dividevano in due Corpora, dei
quali quello cattolico aveva come Director l'Elettore di Magonza, e quello evangelico
l'Elettore Sassone. Ognuno di essi teneva le sue Conferenzen, riguardo agli affari



religiosi, in via separata dall'altro, al quale comunicava le sue conclusioni a
mezzo del Director: la trattazione degli affari avveniva pertanto de corpore ad corpus; 

B)                che sia i Cattolici sia i Protestanti godevano dello ius eundi in
partes, e potevano esercitarlo non solo negli affari religiosi, ma anche in tutti gli altri,
persino entro ognuno dei tre Collegi. Ne conseguiva che le materie poste all'ordine del
giorno non venivano in ognuno dei tre Collegi discusse secondo l'ordinaria procedura
che si usava nelle votazioni in pleno Collegio, cioè in Assemblea plenaria, bensì nelle
ordinarie conferenze di ogni parte. Quando ognuna di queste era pervenuta a
formulare il suo Conclusum, si cercava di trovare un accordo tra i due Conclusa, per il
che i Presidenti delle due parti (per esempio nel Collegio dei Principi: Salzburg e
Magdeburg) dopo avere letto in Pleno Collegio i rispettivi Conclusa e dopo averli fatti
mettere ad protocollum iniziavano, le trattative fra di loro. Si trattava di una forma di
veto ante litteram, perché se l'accordo non si raggiungeva la questione rimaneva
sospesa. 

Ognuno dei tre Collegi, dopo avere esaminata e discussa la questione all’ordine
del giorno, procedeva alla votazione. Qualora fosse raggiunta l’ unanimità o la
maggioranza dei voti, il Collegium emetteva su di essa il suo Conclusum. 

Dopo di ciò ognuno dei due primi Collegi - quello degli Elettori e quello dei
Principi - rimetteva all'altro - che sedeva nella sala vicina - il suo Conclusum perchè
fosse oggetto di esame. Se i due Conclusa concordavano, allora si aveva il Conclusum
duorum; se erano diversi, allora ogni deliberato veniva rimandato al Collegio che
l'aveva emesso unicamente alle osservazioni dell'altro ed a furia di proporre,
correggere ed emendare mediante i vani rinvii - il che tecnicamente dicevasi re-und co-
referiren - si cercava di arrivare ad una deliberazione comune. Non appena raggiunta
tale deliberazione, essa veniva trasmessa al Collegio delle Città Imperiali.
Teoricamente anche queste avrebbero dovuto partecipare alla Re-und Correlation, dal
momento che la Pace di Westfalia aveva riconosciuto loro un votum decisivum, ma a
ciò si opposero sistematicamente gli Elettori ed i Principi, i quali si appellavano ad una
consuetudine costituzionale che si sarebbe affermata in tal senso, pur se poi di fatto
tendevano a tener conto del conclusum delle città. 

I Vota Collegiorum non sono obbligatori per il Kayser: in quanto Vota
consultativa, egli può anche non far seguire ad essi la propria approvazione. Perciò, se
il Kayser, con un Ratifícationscommissionsdecret conferma il parere dell'Impero, ovvero
il Conclusum commune duorum Collegiorum, allora si ha la Decisione dell'Impero o
Reichsschluss, che viene inserito poi al termine della Dieta nel Recesso dell'Impero o
Reichsabschied. Se viceversa l'Imperatore non approva il Parere dell'Impero od i
Conclusa duorum Collegiorum, egli può rimandare la questione di nuovo ai Collegi
perchè la riesaminino un'altra volta. Poteva peraltro darsi anche il caso che Imperatore
e Ceti conferissero a una deputazione l’incarico di regolare una certa materia – ad
esempio di rilievo monetario o giudiziario: si aveva allora il Recessum Deputationis. 

Dunque i Recessus imperii – che avevano forza di legge per tutto l’Impero -
potevano riguardare le materie più diverse, configurandosi come norme di jus civile.
Ma poiché nello stesso tempo essi derivavano da un accordo fra l’Imperatore da una
parte e gli Stati dell’Impero dall’altra, poteva accadere non di rado che essi si
configurassero a loro volta come delle leggi fondamentali. D’altro canto, per via del
complesso procedimento che portava alla loro formazione, nonchè per la sovranità
territoriale raggiunta dagli Stände dell’Impero, le Reichsgesetze possono essere
riguardate come dei trattati multilaterali. Esse però avevano la caratteristica di essere
obbligatorie anche per lo Stato non consenziente. Peraltro, si aveva talvolta cura di
apporre ai Reichsabschiede una clausola, con la quale il Kaiser e gli Stände
promettevano pattiziamente di voler mantenere fermo e inviolabile ciò che era stato
deciso. Il che voleva dire che vi si dovevano conformare sia il R.K.G. sia il R.H.R. Da
ciò risulta evidente la obbligatorietà delle leggi dell’Impero anche all’interno dei singoli
Länder, cui poteva fare eccezione solo una particolare Freiheit di potervi derogare. Così



nelle materie di Polizei, viene data licenza agli Stände di deviare dalla norma
generale quando l’interesse del Paese lo esige[48].  

  
  

8. – Conclusioni 
  
Uno sguardo al Sacro Romano Impero della Nazione tedesca, in effetti, consente

di riflettere su problematiche attuali alla luce dell'esperienza della storia giuridica e
costituzionale. Non solo per il fatto che proprio la costituzione del S. R. I. ha ispirato la
Staatsphilosophie di J. Althusius e che questa a sua volta è stata ripresa da J.J.
Rousseau[49], ma anche perchè dal suo patrimonio intellettuale, attraverso la
mediazione degli ultimi cultori di questa scienza, come Karl Friedrich Häberlin, si può
dire sia fiorita in Germania la scienza del diritto pubblico del XIX secolo. Nella sua
ultima lezione modenese, Emilio Bussi indicò il percorso che porta dai risultati dei
giuristi del XVII e nel XVIII secolo, agli sviluppi della successiva scienza del diritto
pubblico tedesco, sviluppi che si collegano ai nomi di Paul Laband, Georg Meyer e
Rudolf Gneiss, nel percorso di una tradizione che si può dire conduca nel XX secolo alla
Reine Rechtslehre di Hans Kelsen. 

Strutture come quella del Sacro Romano Impero non sono affatto consegnate
unicamente ad un passato remoto, ma anzi ci offrono strumenti concettuali suscettibili
di aiutarci a vincere la vischiosità del concetto ottocentesco di Stato, vischiosità che
rende faticosa una limpida definizione di poteri articolati come ad esempio l'Unione
europea, la quale, proprio come il Sacro Romano Impero, è stata fatta oggetto di
definizioni diverse (quale formazione di tipo federale, come Unione di Stati sui generis,
o quale unità nella molteplicità) [50].  

Non sorprende, dunque, come il rinvio al Sacro Romano Impero si riaffacci alla
mente degli studiosi delle forme di Stato. Non solo quindi presso storici del diritto come
Emilio Bussi che si può dire ne sia stato, all’indomani della tragedia della seconda
guerra mondiale, il “riscopritore”[51], ma anche presso pubblicisti come Cassese che,
in uno studio pubblicato sul volume dei “Quaderni fiorentini” dedicato all’Europa[52],
ha suggerito di avviare una analisi storica comparativa, tesa a porre in rapporto tra di
loro le diverse esperienze che hanno in comune d’essere caratterizzate da ordinamenti
compositi, e principalmente le istituzioni europee e quelle del Sacro Romano Impero.  

Le procedure adottate per venire a capo dei singoli problemi, come quelle volte a
superare lo scoglio dell’appartenenza a confessioni diverse o il calcolo e il peso relativo
dei voti, proietta la Dieta dell’Impero verso i nostri giorni, ed i problemi che possono
sorgere quante volte sul medesimo territorio si trovino a convivere posizioni irriducibili
per differenza di etnia, di convinzioni politiche, o di fedi religiose, e suggerisce utili
spunti di riflessione per soluzioni ancora attuali sia entro sia fuori l’Unione Europea, in
un uso del potere che sempre più si allontana da quello proprio dello Stato liberale. 
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