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profili del canone « ogni uomo un voto » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

8. Il sistema uninominale a due turni consente rapporti d’agenzia politica ef-
ficaci, facilita ma non assicura le scelte efficienti dei corpi d’agenzia col-
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giochi a somma positiva o come perdita di benessere collettivo . . . . . . 259
4. Leggi di tendenza dei gruppi di interesse organizzati . . . . . . . . . . . . . 260
5. Le funzioni non distorsive degli organismi di interesse . . . . . . . . . . . . 261

CAPITOLO VI

EFFETTI DI REDDITO E DI FORMULAZIONE, TRASLAZIONE
DEI TRIBUTI E TASSAZIONE OTTIMALE

Parte prima
Effetti di reddito e formulazione

1. La distinzione fra gli effetti allocativi e quelli di reddito come potere di
acquisto, dei tributi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263

2. Gli effetti allocativi e di reddito nel caso di imposte sull’impiego di risorse 263
3. Gli effetti di reddito e allocativi delle imposte sull’acquisizione o possesso

di risorse e gli effetti di ricchezza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266
4. Effetti di reddito in assenza di effetti di formulazione. Il caso di scuola del

tributo in somma fissa consistente in un piccolo tributo di capitazione . 266
5. Effetti di reddito reali e monetari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268
6. Effetti di annuncio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268
7. Effetti allocativi e di reddito delle imposte in relazione alle scelte per l’ac-

quisizione di risorse, fra produzione e tempo libero . . . . . . . . . . . . . . 269

Parte seconda
La traslazione dei tributi, in assenza di effetti di reddito e di formulazione

1. Definizioni di base. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279
2. Diffusione e capitalizzazione dell’imposta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280
3. Traslazione e incidenza: in avanti, indietro, obliqua o laterale . . . . . . . 282
4. Traslazione in avanti pari, maggiore o minore dell’ammontare dell’imposta 283
5. Rimozione e sottrazione legale all’imposta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287



Parte terza

L’ottima tassazione

1. La tassazione ottimale come tassazione che minimizza le distorsioni . . . 287
2. Le distorsioni allocative dell’imposta sui consumi, in monopolio . . . . . 291
3. Altre riflessioni e sintesi dei principi dell’ottimalità allocativa. . . . . . . . 292
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3. Le imposte sui consumi si articolano in parecchie categorie. . . . . . . . . 361
4. Le imposte sui patrimoni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 361
5. I tributi basati primariamente sul principio del beneficio o costo e secon-
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5. L’Imposta regionale sulle attività produttive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 408
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