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7. Libertà di concorrenza e suoi paradossi . . . . . . . . . . 14
8. Il primo rischio. L’eccesso di regolazione . . . . . . . . . 17
9. Segue. Antitrust e impegni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
10. Segue. Tutela della concorrenza e tutela del consu-

matore. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
11. USA ed UE a confronto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
12. L’eccesso di regole ed i compiti delle Istituzioni . . . . 22
13. Il secondo rischio. Il ‘‘pericolo scientista’’ e lo svuo-

tamento dell’ordine giuridico del mercato . . . . . . . . . 24
14. Tornare alla Costituzione?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
15. L’equilibrio costituzionale e l’impatto della crisi . . . . 28
16. Il ‘‘diritto della crisi’’, la concorrenza e l’articolo 41 . . 29
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della regolazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144



X Indice

II. Servizio pubblico. Concorrenza e regolazione

CAPITOLO SESTO. Servizi pubblici e concorrenza. Servizi di inte-
resse economico generale, promozione e tutela della con-
correnza

1. Premessa. Servizio pubblico e servizi di interesse
economico generale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149

2. Il servizio pubblico nel diritto comunitario. Un ap-
proccio statico. Regime giuridico, il servizio sociale,
il servizio universale e gli obblighi di pubblico servi-
zio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153

3. Segue. Il servizio di interesse economico generale
tra diritto pubblico e diritto privato. . . . . . . . . . . . . . 158

4. Promozione della concorrenza. Aiuti di Stato e com-
pensazioni. Un approccio dinamico. . . . . . . . . . . . . . 162

5. Criteri per la compensazione degli oneri di servizio
pubblico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167

6. Aiuti, promozione della concorrenza e sovrapposi-
zione di illeciti antitrust. La disciplina comunitaria
dei servizi di interesse economico generale . . . . . . . . 171

7. Servizi di interesse economico generale e tutela
della concorrenza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178

8. Conclusioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183

CAPITOLO SETTIMO. Integrazione e sovrapposizione tra regola-
zione e antitrust. Il caso dei servizi di interesse economico
generale

1. Regolazione e tutela della concorrenza. Le ragioni
della reciproca contaminazione . . . . . . . . . . . . . . . . . 185

2. La definizione e la distinzione tra regolazione ed an-
titrust secondo la tradizione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187

3. La integrazione tra regolazione e tutela della con-
correnza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191

4. La sovrapposizione tra regolazione e tutela della
concorrenza. Chiave oggettivo-funzionale e chiave
soggettiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195

5. La chiave oggettivo-funzionale della sovrapposi-
zione. Il rapporto tra gli artt. 81 e 82 e l’art. 86 del
Trattato. Il caso CIF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196



XIIndice

6. Segue. Caso CIF e SIEG. Caso CIF e tendenze del-
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