
Diritti e doveri
L ’ A R T I C O L O  2  D E L L A  

C O S T I T U Z I O N E

P I E R L U I G I  B A T T A G L I A



27 dicembre 1947: la firma della Costituzione a Roma, Palazzo Giustiniani
Da sinistra, il presidente del Consiglio Alcide de Gasperi, il funzionario Francesco Cosentino, il presidente della Repubblica 
Enrico de Nicola, il guardasigilli Giuseppe Grassi e il presidente della Costituente Umberto Terracini.



Articolo 2

«La Repubblica riconosce e garantisce i diritti 

inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia 

nelle formazioni sociali ove si svolge la sua 

personalità, e richiede l’adempimento dei 

doveri inderogabili di solidarietà politica, 

economica e sociale.»



I principi

• Principio solidarista

Una serie di comportamenti sono doveri perché considerati fondamentali per 
la loro necessità e rilevanza sociale.

• Principio personalista

La persona umana ha un ruolo centrale nella Costituzione, e come titolare di 
diritti naturali preesiste alla stessa Repubblica.

• Principio pluralista

La Costituzione riconosce diritti e doveri comuni, ma lascia spazio a ciascun 
uomo di esprimersi e realizzarsi come individuo e collettivamente nelle più 
varie formazioni sociali.



« riconosce e garantisce »

• Verbo riconoscere  Diritti inviolabili originari, connaturati alla natura 

   umana e preesistono allo Stato.

• Verbo garantire  La Repubblica si impegna a salvaguardare i diritti 

   inviolabili e a promuovere la loro attuazione.

    I diritti del cittadino non sono lasciati alle 

    decisioni delle autorità ma sono garantiti dalla 

   stessa Costituzione.



« diritti inviolabili »

• Non riguardano solo i rapporti tra privati ma anche il rapporto con lo Stato  

 da «sudditi» a «cittadini».

• Fondati sulla dignità della persona (principio personalistico) e superiori a 

qualunque altra legge.

• Sono assoluti, irrinunciabili, inalienabili e indisponibili   

  Una persona non può esserne privata e non può privarsene.

• La Costituzione, secondo quanto affermato dalla Corte costituzionale, li sottrae, 

insieme alla «forma repubblicana dello Stato» (art. 139), alla stessa possibilità 

di revisione della Carta.



Un catalogo «aperto»

«Diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si 

svolge la sua personalità»



Clausola «generale»



La Costituzione protegge di fatto altri diritti impliciti a quelli espressamente citati 

(es. il diritto alla privacy).



Diritti civili

• Arresto arbitrario (art. 13);
• Inviolabilità del domicilio (art. 14);
• Segretezza di corrispondenza e comunicazioni (art. 15);
• Circolazione e soggiorno nel territorio nazionale (art. 16);
• Riunione pacifica in luoghi pubblici e provati (art. 17);
• Associazione, non segreta e non di tipo militare, per qualsiasi finalità lecita (art. 18);
• Professione di qualsiasi religione o culto (artt. 19-20);
• Manifestare e diffondere il proprio pensiero, senza censure (art. 21);
• Privare della cittadinanza per motivi politici (art. 22);
• Ricorrere alla giustizia (art. 24);
• Diritti degli imputati per reati e dei condannati (artt. 24, 25, 27, 111);
• Estradizione a particolari condizioni (art. 26);
• Far valere la responsabilità dei funzionari pubblici che compiono violazioni dei 

diritti (art. 28).



Diritti nei rapporti «etico-sociali»

• Diritti della famiglia, genitori e figli (artt. 29, 30, 31); 

• Salute (art. 32);

• Ricerca e insegnamento (art. 33);

• Scuola, gratuita se dell’obbligo e per i meritevoli anche l’istruzione superiore 

(art. 34).



Diritti economici

• Diritti dei lavoratori (artt. 35, 36, 37); 

• Diritti sindacali, di sciopero e nella gestione delle aziende (art. 39, 40, 46);

• Assistenza e previdenza sociale (art. 38);

• Libertà di iniziativa economica (art. 41);

• Proprietà privata (art. 42, 44, 47).



Diritti politici

• Diritto di voto attivo – eleggere – e passivo – essere eletti (artt. 48, 51);

• Accesso agli uffici pubblici (art. 51);

• Dar vita e aderire a partiti politici (art. 49);

• Rivolgere «petizioni» alle Camere (art. 50).



« doveri inderogabili »

• Il loro adempimento è essenziale per il buon funzionamento della Repubblica.

• Stanno sullo stesso piano dei diritti inviolabili e riguardano gli stessi ambiti.



«Solidarietà politica, economica e sociale».



Specifici doveri

• Difesa della patria e obbligo del servizio militare nei limiti di legge (art. 52) 

  Nel 2007 la legge ha sospeso gli obblighi di leva;

• Dovere tributario, cioè concorrere alla spesa pubblica in base alla capacità 

economica di ciascuno (art. 53);

• Dovere di fedeltà alla Repubblica (art. 54).
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