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nuove prospettive di tutela e le figure di danno risarcibile.

Luigi Moccia
Basic Ways of Defining Property » 761

1. On the value of definitions: a Confucian viewpoint. – 2. «Property as
right» (to own things) and «property as patrimony» (things owned). -
2.1. The origins of «property as patrimony». - 2.2. Brief references to
Roman law. - 2.3. «Things» and «Goods». - 2.4. Patrimonial notion of
property rights according to Continental ius commune (and a late evidence).
– 3. Civil code definitions of (private) «property». - 3.1. French-style. -
3.2. German-style. - 3.3. Further examples of code definitions (Spain,
Switzerland, Italy, Portugal, Netherlands). – 4. Constitutional property
clauses. - 4.1. A wider concept of property for constitutional purposes. -
4.2. Value and limitations of the right to private property. - 4.3. Upgrading
the value of private property as fundamental right. - 4.4. Downgrading
the value of private property as state-regulated right. - 4.5. The balance
between «individual interest» and «collective interest» in the private prop-
erty concept. – 5. Three basic ways of defining property. - 5.1. Defining
property according to the subject of the right. - 5.2. Defining property
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according to the object of the right. - 5.3. Defining property according
to the value of the right.

Emilio Vito Napoli
Brevi riflessioni sulla natura giuridica dell’équitable satisfaction per

la non ragionevole durata del processo. Una fattispecie astratta
di applicazione dell’art. 1173 c.c. » 783

Luca Nivarra
L’equo compenso degli autori » 791

1. L’equo compenso (o locuzioni equivalenti) nella l. dir. aut. – 2. Segue.
– 3. Una classificazione dell’equo compenso secondo il criterio del tempo.
– 4…e secondo il criterio del fine. Le ipotesi di equo compenso presenti
ab origine nella l. dir. aut. – 5…e quelle introdotte a partire dagli anni
’90. – 6. Segue. – 7. L’equo compenso tra eterointegrazione ed utilizza-
zioni successive. – 8. Segue. – 9. Equo compenso, libere utilizzazioni e
copia privata «tecnologica». – 10. Le fattispecie spurie. – 11. Conclusioni.

Giorgio Oppo
Categorie contrattuali e statuti del rapporto obbligatorio » 813

1. Contratti civili e contratti del mercato. – 2. Contratti e scambi di mer-
cato. – 3. Esigenze e regole di tutela. Contratto in genere. – 4. Segue. –
5. Diritto dei contratti, diritti della concorrenza, diritto del mercato. – 6.
Contratti individuali e di massa. – 7. Un modello (imperfetto) di riequi-
librio normativo: la repressione delle clausole vessatorie. – 8. Tutela del-
l’equilibrio «prestatorio» e problemi di coordinamento. – 9. Prospettive.

Stefano Pagliantini
La c.d. inopponibilità ai terzi della risoluzione del contratto: spigo-

lature sui rapporti tra l’art. 1458, 2 co. e 2038 c.c. » 827
1. Introduzione. – 2. Art. 1458, 2 co., v. art. 2038 (nel pensiero della dot-
trina prevalente). – 3. Segue. – 4. Prime osservazioni critiche. – 5. Per
un’esegesi diversa dell’art. 2038 c.c. – 6. La tutela del solvens nei riguardi
del terzo avente causa ex art. 1458, 2 co., c.c. (parte prima). – 7. La tu-
tela del solvens nei riguardi del terzo avente causa ex art. 1458, 2 co., c.c.:
il lemma alienazione e la tecnica (interpretativa) della dissociazione (parte
seconda). – 8. La retroattività reale relativa di ogni fattispecie risolutiva.
– 9. Risoluzione del contratto, acquisto a domino e disposto dell’art. 2038.
– 10. Chiusa.

Antonio Palazzo
Vicende delle provenienze donative dopo la legge n. 80/2005 » 847

Mauro Pennasilico
L’interpretazione dei contratti tra relativismo e assiologia » 857

1. L’approccio innovativo all’ermeneutica contrattuale: relatività delle re-
gole interpretative e metodo sistematico-assiologico. – 2. Segue. Conse-
guenze dell’approccio prescelto: a) giudizio di meritevolezza dei regola-
menti contrattuali; b) superamento del tipo e del metodo della sussun-
zione; c) interpretazione evolutiva dei contratti; d) unitarietà del procedi-
mento interpretativo-integrativo; e) critica del brocardo in claris non fit
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interpretatio. – 3. L’apparente continuità della disciplina ermeneutica in
materia di contratti del consumatore rispetto ai consueti criteri interpre-
tativi. L’interpretazione oggettiva dei contratti non negoziati e la priorità
dell’esigenza di conservazione del contratto. Lo pseudoprincipio del gra-
dualismo nell’interpretazione dei contratti: riscontri critici nella fenome-
nologia contrattuale. – 4. L’interpretazione secondo buona fede quale stru-
mento di recupero, anche nei contratti dei consumatori, della centralità
del valore della persona. – 5. Segue. Corollario: il relativismo delle regole
interpretative presuppone il valore della persona. Unitarietà dei criteri er-
meneutici e sostanziali e modernità del sistema codicistico delle regole in-
terpretative.

Pietro Perlingieri
La circolazione del credito e delle posizioni contrattuali » 891

1. La circolazione dei crediti e delle posizioni contrattuali nella comples-
sità dell’ordinamento giuridico vigente. – 2. L’esigenza di una normativa
unitaria nella prospettiva di un’economia di disposizioni: l’esempio dei di-
vieti di cessione. – 3. Fenomeno circolatorio dei crediti, varietà di inte-
ressi coinvolti e necessità di un coordinamento con la disciplina «delle
obbligazioni e dei contratti». – 4. Il trasferimento delle posizioni con-
trattuali e la responsabilità patrimoniale. – 5. Il rilievo del titolo e del-
l’oggetto nella identificazione del rapporto obbligatorio. – 6. Le sollecita-
zioni provenienti dai princípi Lando, dai princípi unidroit, e dalla Con-
venzione delle Nazioni Unite sulla cessione dei crediti nel commercio in-
ternazionale. – 7. I criteri per la identificazione dei crediti da trasferire e
l’insufficienza della disciplina sul factoring per le cessioni in massa di cre-
diti futuri. – 8. L’avviso di cessione del cessionario ed il potere-dovere del
debitore di valutare la validità e l’efficacia del trasferimento. – 9. I limiti
del principio del divieto di aggravio per il debitore e la rilevanza dei
princípi di proporzionalità e di ragionevolezza nella protezione degli in-
teressi creditori e debitori, anche non patrimoniali. – 10. La regola della
«data certa» e la normativa sulle scissioni societarie e sulla cartolarizza-
zione: l’irragionevolezza della accettazione e della notifica quali criteri
esclusivi. – 11. Cessione dei crediti e cessione della c.d. posizione con-
trattuale attiva: una incerta distinzione alla luce di una interpretazione se-
condo Costituzione. – 12. Il problema dell’unità del corpus normativo e
della topografia delle disposizioni legislative: l’insufficienza di una novel-
lazione del codice civile e l’opportunità di recuperare l’unità dell’ordina-
mento attraverso un’attività ermeneutica in funzione applicativa.

Vito Rizzo
Ancóra sulla definizione di clausola vessatoria nella sua trasposi-

zione nell’art. 33, comma 1, del codice del consumo » 913
1. La vicenda della trasposizione degli artt. 1469-bis. – 1469-sexies che
restano, salvo limitate modifiche, pressoché immutati dal codice civile al
codice del consumo. – 2. Preminente rilievo continua a rivestire la clau-
sola generale dell’art. 33, co. 1, c. cons. (ex art. 1469-bis, co. 1, c.c.). La
locuzione «malgrado la buona fede» ed il suo difficile iter del recepi-
mento. Il suo permanere nonostante le sue ulteriori proposte di modi-
fica ed i dubbi ermeneutici che essa ha suscitato. – 3. La via della ne-
cessaria correzione interpretativa intendendo il «malgrado» in termini di
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«in contrasto» con la buona fede nella sua accezione oggettiva resa an-
cor piú difficile dalla consapevole mancata modifica con il dichiarato
scopo di mantenere un piú elevato livello di protezione del consumatore
da garantire anche in presenza della buona fede (soggettiva) del profes-
sionista-imprenditore. – 4. Il possibile operare, pur in questa prospettiva,
della buona fede oggettiva nell’economia della clausola generale con il ri-
corso alle disposizioni ed ai principi del codice civile richiamati (pleona-
sticamente) dalla norma di rinvio contenuta nell’art. 38 c. cons. – 5. Per-
manere del problema del raccordo tra «buona fede oggettiva» e «signi-
ficativo squilibrio». Preferenza per la tesi che coglie il legame di inscin-
dibilità tra «buona fede» e «significativo squilibrio». Buona fede quale
parametro fondamentale per valutare la «significatività» dello squilibrio.
– 6. Cenni sull’impiego della clausola generale in una prospettiva anche
comparatistica.

Francesco Ruscello
La tutela dei figli nel nuovo «affido condiviso» » 941

1. Cenni alla disciplina previgente. – 2. Scopi della riforma. – 3. Conte-
nuti della nuova disciplina. – 4. Tecnica legislativa della riforma e neces-
sità del ricorso alle «clausole generali». – 5. Diritto alla bigenitorialità e
interesse del minore. – 6. «Affido condiviso» e disfavore per l’affidamento
esclusivo. – 7. Potestà e riconoscimento del suo esercizio in capo a en-
trambi i genitori. – 8. Conclusioni.

Ugo Salanitro
La bonifica dei siti contaminati nel sistema della responsabilità am-

bientale » 967
1. Il precedente sistema normativo. – 2. Il sistema normativo della riforma.
– 3. Il coordinamento tra le discipline sulla bonifica dei siti e sulla re-
sponsabilità ambientale. – 4. Difetti di coordinamento. – 5. Rilevanza
della direttiva sulla responsabilità ambientale. – 6. Criteri di imputazione
della responsabilità. – 7. La posizione del proprietario del sito conta-
minato.

Vincenzo Scalisi
Il diritto europeo dei rimedi: invalidità e inefficacia » 983

Sandro Schipani
Dalle legge Aquilia a D. 9: prospettive sistematiche del diritto ro-

mano e problemi della responsabilità extracontrattuale » 999
1. Premessa. – 2. La legge Aquilia. – 2.1. Gli elementi della fattispecie (tre
fasi di elaborazione di essa) e il principio generale secondo cui la colpa,
che provoca un danno, deve essere punita. – 2.2. Il ruolo della punizione
della colpa per la prevenzione del danno. – 3. I delitti e le fattispecie as-
similate come fonte di obbligazione. – 3.1. Gai. 3, 88: la obbligazione e
le sue fonti; in particolare i delitti. – 3.1.1. I crimini e delitti (le quattro
fattispecie di delitto). – 3.1.2. L’obbligazione per una pena pecuniaria come
conseguenza dei delitti privati. – 3.2. L’essere tenuti «come da delitto» e
l’emersione di ipotesi di responsabilità senza colpa. – 3.3. J. 3, 13, 2: le
obbligazioni che nascono da delitto e come da delitto nella sistemazione
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delle Istituzioni di Giustiniano. – 3.4. Le obbligazioni da delitto e come
da delitto, e la loro distinzione dagli effetti dell’inadempimento delle ob-
bligazioni (la distinzione della responsabilità extracontrattuale da quella
per inadempimento delle obbligazioni). – 4. La costruzione del libro D.
9. – 4.1. La emersione del concorrere della persecuzione penale privata e
di quella pubblica, e la tendenza alla formazione del diritto penale unita-
rio con D. 47-48. – 4.2. La composizione del libro D. 9. – 4.3. L’affian-
camento al principio generale, secondo cui la colpa che provoca danno
deve essere punita, della individuazione di ipotesi tipiche nella quali, an-
che prescindendo dalla colpa, i danni sono comunque da risarcire. – 4.4.
La prevenzione e le azioni popolari. – 4.5. La distinzione fra la tutela dei
diritti reali e la responsabilità prevista in D. 9. – 4.6. L’accentuazione della
considerazione del danno e del suo risarcimento, e l’attenuazione, ma per-
manenza, della considerazione della punizione di un delitto. – 4.7. Con-
danna ad una pena per ciò che è «buono ed equo» ed esigenze specifi-
che della tutela della persona. – 5. Riepilogo.

Oberdan Tommaso Scozzafava
Dei modi di acquisto della proprietà delle nuove risorse » 1023

1. Introduzione. – 2. I conflitti sottesi all’acquisto delle nuove risorse. –
3. Occupazione e invenzione. – 4. L’acquisto dei frutti. – 5. L’accessione.
– 6. La specificazione. – 7. Il profitto d’impresa. – 8. Conclusioni.

Gianluca Sicchiero
Buona fede contrattuale » 1049

1. Premessa. – 2. La buona fede nell’intenzione del legislatore: il com-
portamento probo e leale. – 3. Correttezza ed obblighi integrativi del
contenuto contrattuale: le prime applicazioni. – 4. La reazione della let-
teratura e le prime sentenze degli anni ’80. – 5. E le indicazioni suc-
cessive. – 6. Buona fede e comportamenti opportunistici ed ostruzioni-
stici. – 7. Buona fede e rischio contrattuale. – 8. Osservazioni conclu-
sive.

Pietro Sirena
Sulla derogabilità del principio consensualistico » 1071

1. Il principio consensualistico e le sue «contestazioni» dottrinali. – 2. Se-
gue: il principio consensualistico e l’opponibilità del contratto di aliena-
zione. – 3. Le pretese dell’avente causa alla consegna della cosa. – 4. Il
differimento volontario dell’effetto derivativo e la sua subordinazione al
compimento di atti ulteriori. – 8. Segue: nullità del pagamento traslativo
eseguito in mancanza di una corrispondente obbligazione di dare.

Pasquale Stanzione e Gabriella Autorino
Autonomia privata e accordi coniugali » 1089

1. L’esperienza italiana. – 2. Profili comparatistici.

Luigi Carlo Ubertazzi
Spunti sulla valutazione dei marchi » 1133

1. La storia recente del problema. – 2. Le occasioni in cui occorre una
valutazione dei marchi. – 3. I relativi modi di determinazione del loro va-
lore. – 4. Metodi astratti di valutazione dei marchi. – 5. I soggetti dediti
alla loro valutazione. – 6. La contabilizzazione del valore dei marchi.

19



Fabrizio Volpe
L’interpretazione autentica del contratto tra esigenze di accerta-

mento e principio di conservazione » 1143
1. Premesse metodologiche sulla via di una compiuta definizione teorica.
– 2. Il negozio di interpretazione autentica tra storia e realtà. – 3. (segue)
Pars destruens. Morte e mancata resurrezione di una teoria costatativa del-
l’interpretazione contrattuale. – 4. (segue) Pars costruens. L’interpretazione
autentica del contratto e la relatività delle regole ermeneutiche. – 5. La
costruzione della fattispecie. Dichiarazioni esplicite e principio di conser-
vazione. – 6. (segue) Il principio di conservazione quale criterio operativo
sul piano «sostanziale». La produzione di effetti attraverso l’interpreta-
zione autentica. – 7. L’efficacia obbligatoria o reale dell’accordo interpre-
tativo. – 8. Efficacia preclusiva e poteri del giudice. – 9. La retroattività
tra accordi interpretativi e accordi modificativi.

Giovanni Perlingieri
Il patto di famiglia tra bilanciamento dei principi e valutazione

comparativa degli interessi » 1159
1. Il patto di famiglia e la pluralità degli interessi coinvolti. La necessità
di rifuggire da analisi descrittive e l’esigenza di proporre soluzioni ragio-
nevoli e conformi ai valori normativi ed alla loro gerarchia. – 2. Fun-
zione, struttura e disciplina applicabile al patto di famiglia: le proposte
della dottrina. Osservazioni critiche. Il patto di famiglia quale liberalità
non donativa. Rinvio. – 3. La necessità di considerare, ai fini dell’indivi-
duazione della funzione e della struttura del patto di famiglia, alcuni prin-
cipi «tecnici» di teoria generale del negozio e dell’obbligazione. Rinvio. –
4. La struttura minima e sufficiente del patto di famiglia costitutivo. Il
patto bilaterale: contratto valido ed efficace nella sua minima unità effet-
tuale. – 5. La variabilità procedimentale del patto di famiglia e la neces-
sità di coordinare le norme specifiche con le disposizioni generali in ma-
teria di successione necessaria. La pluralità degli interessi e la pluralità dei
rimedi. I criteri di proporzionalità e ragionevolezza e la risoluzione di ta-
luni problemi applicativi. – 6. La riduzione quale azione processuale da
modulare ed adeguare alle ragioni del diritto sostanziale. Il diritto ad una
legittima in valore e non in natura. – 7. La variabilità strutturale del patto
di famiglia e la differenza, rispetto ad un singolo negozio, tra partecipare
ed essere parte. L’impossibilità di assimilare la fattispecie in esame alla sti-
pulazione a favore di terzo. – 8. Osservazioni sulla disciplina applicabile
al patto di famiglia. I criteri di compatibilità, adeguatezza e congruenza.
9. L’interprete e la necessità di una ermeneutica sensibile al bilanciamento
dei principi e alla valutazione comparativa degli interessi.

Elenco degli Autori » 1203
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