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ELENCO DELLE ABBREVIAZIONI

I. ABBREVIAZIONI CORRENTI

AA.VV. autori vari
abr. abrogato
agg. aggiornamento
all. allegato
app. appendice
art. - artt. articolo - articoli
c. comma, commi
can. canone, canoni
cap. capitolo, capitoli
c. ass. codice delle assicurazioni private (d.lgs. 7 settembre 2005 n. 209)
c.c. codice civile
c. comm. codice di commercio
c. cons. codice del consumo (d.lgs. 6 settembre 2005 n. 206)
c.c.p. codice dei contratti pubblici (d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163)
c.d. cosiddetto, cosiddetti
c.d.s. nuovo codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285)
CDFUE Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
Cedu Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle

libertà fondamentali
cfr. confronta
c.i.c. codex iuris canonici
cit. citato
c. nav. codice della navigazione
Coll. arb. Collegio arbitrale
conf. conforme
conv. Convenzione
Cost. Costituzione della Repubblica italiana
c.p. codice penale
c.p.a. codice del processo amministrativo (d.lgs. 2 luglio 2010 n. 104)
c.p.c. codice procedura civile
c.p.i. codice della proprietà industriale (d.lgs. 10 febbraio 2005 n. 30)
c.p. mil. g. codice penale militare di guerra
c.p. mil. p. codice penale militare di pace
c.p.p. codice procedura penale
cpv. capoverso
c.t.p. consulente tecnico di parte
c.t.u. consulente tecnico d’ufficio
d.C.G. decreto del Capo del Governo
d.C.p.S. decreto del Capo provvisorio dello Stato
d.d.l. disegno di legge
diff. difforme
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d. interm. decreto interministeriale
disp. att. disposizioni di attuazione e transitorie
disp. coord. disposizioni di coordinamento e transitorie
disp. prel. disposizioni sulla legge in generale (preliminari al codice civile)
disp. trans. disposizioni transitorie e finali della Costituzione italiana
d.l. decreto-legge
d.lgs. decreto legislativo
d.lgs. C.p.S. decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato
d.lgs. lgt. decreto legislativo luogotenenziale
d.lgs. P.C. decreto legislativo emanato dal Presidente del Consiglio dei ministri con

poteri di Capo provvisorio dello Stato
d.lgs. P.R. decreto legislativo del Presidente della Repubblica
d.lgt. decreto luogotenenziale
d.l. lgt. decreto-legge luogotenenziale
d.m. decreto ministeriale
doc. documento
d.P.C.M. decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
d.P.R. decreto del Presidente della Repubblica
ed. edizione
fasc. fascicolo
G.U. Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
G.U.C.E. Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee
G.U.U.E. Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea (dal 1° febbraio 2003)
IVASS Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni
l. legge
l. ad. diritto del minore ad una famiglia (l. 4 maggio 1983 n. 184)
l. ass. banc. disposizioni sull’assegno bancario, sull’assegno circolare e su alcuni titoli

speciali dell’Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia
(r.d. 21 dicembre 1933 n. 1736)

l. aut. protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (l. 22
aprile 1941 n. 633)

lb. libro
l. camb. modificazioni alle norme sulla cambiale e sul vaglia cambiario (r.d. 14

dicembre 1933 n. 1669)
l. cont. St. norme sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale

dello Stato (r.d. 18 novembre 1923 n. 2440)
l. cost. legge costituzionale
l. div. disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio (l. 1° dicembre 1970 n.

898)
lett. lettera, lettere
l. fall. disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell’amministrazione

controllata e della liquidazione coatta amministrativa (r.d. 16 marzo 1942
n. 267)

l. prov. legge provinciale
l. rg. legge regionale
l. Tar istituzione dei tribunali amministrativi regionali (l. 6 dicembre 1971 n.

1034)
n. numero, numeri
nt. nota, note
ord. ordinanza, ordinanze
ord. giud. ordinamento giudiziario (r.d. 30 gennaio 1941 n. 12)
ord. giud. mil. ordinamento giudiziario militare (r.d. 9 settembre 1941 n. 1022)
ord. penit. norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure pri-

vative e limitative della libertà (l. 26 luglio 1975 n. 354)
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ord. st. civ. regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello
stato civile (d.P.R. 3 novembre 2000 n. 396)

p.a. pubblica amministrazione
p.m. pubblico ministero
prot. protocollo
pt. parte
pt. g. parte generale
pt. s. parte speciale
q.l.c. questione di legittimità costituzionale
r.d. regio decreto
r.d.l. regio decreto-legge
r.d. lgs. regio decreto legislativo
reg. regolamento
reg. cont. regolamento per l’esecuzione della legge sull’amministrazione del patri-

monio e sulla contabilità generale dello Stato (r.d. 23 maggio 1924 n. 827)
reg. esec. regolamento di esecuzione
reg. p.s. regolamento per l’esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicu-

rezza (r.d. 6 maggio 1940 n. 635)
s. - ss. seguente - seguenti
sez. sezione
s.m. solo massima
s.m.i. successive modifiche e integrazioni
St. lav. statuto dei lavoratori (l. 20 maggio 1970 n. 300)
suppl. supplemento
t. tomo, tomi
tab. tabella, tabelle
tar. tariffa
TFUE Trattato sul funzionamento dell’Unione europea
tr. trattato
t.u. testo unico
t.u. avv. St. testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e

difesa in giudizio dello Stato e sull’ordinamento dell’Avvocatura dello Stato
(r.d. 30 ottobre 1933 n. 1611)

t.u.b. testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (d. lgs. 1° settembre
1993 n. 385)

t.u. C. conti testo unico delle leggi sulla Corte dei conti (r.d. 12 luglio 1934 n. 1214)
t.u. Cons. St. testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato (r.d. 26 giugno 1924 n. 1054)
t.u.d.a. testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di

documentazione amministrativa (d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)
TUE Trattato sull’Unione europea
t.u.f. testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai

sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996 n. 52 (d. lgs. 24
febbraio 1998 n. 58)

t.u.i.r. testo unico delle imposte sui redditi (d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917)
t.u.p.s. testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (r.d. 18 giugno 1931 n. 773)
ult. ultimo
v. vedi
vol. - voll. volume - volumi
§ paragrafo, paragrafi
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II. AUTORITÀ GIURISDIZIONALI

A Corte di appello
A mil. Corte di appello militare
AP Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato
Ass. Corte di assise
Ass. app. Corte di assise di appello
CC Corte di cassazione, sezioni civili
C. conti Corte dei conti
C. cost. Corte costituzionale
CEDU Corte europea dei diritti dell’uomo
CGAS Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana
CGCE/UE Corte di giustizia CE/UE
CIJ Corte internazionale di giustizia
CP Corte di cassazione, sezioni penali
CS Consiglio di Stato
CTC Commissione tributaria centrale
CTP Commissione tributaria provinciale
CTR Commissione tributaria regionale
GC Giudice conciliatore
GE Giudice dell’esecuzione
GI Giudice istruttore
GIP Giudice per le indagini preliminari
GP Giudice di pace
GS Giudice di sorveglianza
GT Giudice tutelare
GUP Giudice dell’udienza preliminare
P Pretura
SU Sezioni unite della Corte di cassazione
T Tribunale
T 1° CE/UE Tribunale di primo grado CE/UE
TAR Tribunale amministrativo regionale
TM Tribunale per i minorenni
T MIL Tribunale militare territoriale
TRAP Tribunale regionale delle acque pubbliche
TRGA Tribunale regionale di giustizia amministrativa
TS Tribunale di sorveglianza
TSAP Tribunale superiore delle acque pubbliche
TS MIL Tribunale supremo militare

III. OPERE ENCICLOPEDICHE E COLLETTIVE

COM. Allorio Commentario del Codice di procedura civile diretto da ALLORIO

COM. BRA. Commentario della Costituzione fondato da BRANCA e continuato da PIZZORUSSO

COM. C. Commentario al codice civile a cura di CENDON

COM. D’A.F. Commentario del codice civile diretto da D’AMELIO e FINZI

COM. DIF Commentario al diritto italiano della famiglia a cura di CIAN, OPPO e TRABUCCHI

COM. G. Commentario del codice civile diretto da E. GABRIELLI.
COM. RDF Commentario alla riforma del diritto della famiglia a cura di CARRARO, OPPO e

TRABUCCHI

COM. S. Il Codice Civile. Commentario diretto da SCHLESINGER, continuato da BUSNELLI
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LA RESPONSABILITÀ E LE SUE FONTI:
TRAMA CONCETTUALE, METODOLOGIE, FUNZIONI

Commento di EMANUELA NAVARRETTA

BIBLIOGRAFIA

Di seguito vengono richiamati solo alcuni fra i più rilevanti contributi dedicati al tema generale della
responsabilità: ALESSI, Il difficile percorso della responsabilità civile europea, DR, 1999; ALPA, Il problema dell’ati-
picità dell’illecito, Napoli, 1979; ALPA, (diretto da), Trattato di diritto civile, IV. La responsabilità civile, Milano,
1999; ALPA, La responsabilità oggettiva, C IMPR, 2005, 959 SS.; ALPA, La responsabilità. Principi, Torino, 2018;
ALPA (a cura di), La responsabilità civile. Parte generale, Torino, 2020; ALPA-BESSONE, I fatti illeciti, Tr. RES., XIV,
Torino, 1995; ALPA-BESSONE (a cura di PUTTI), La responsabilità civile, Milano, 2001; AMATO, Affidamento e
responsabilità, Milano, 2012; ATIYAH, Accidents, Compensation and the Law, 1980, London; BARCELLONA M.,
Strutture della responsabilità e « ingiustizia del danno », EUR DIR PRIV, 2000, 401 ss.; BARCELLONA M., Il danno
non patrimoniale, Milano, 2008; BARCELLONA M., Trattato della responsabilità civile, Torino, 2011; BARGELLI, voce
Postcontratto, EdD, Annali, X, Milano, 2017, 620 ss.; BENATTI, Doveri di protezione, D CIV, VII, Torino, 1991;
BERTOLINI, Il postcontratto, Bologna, 2018; BESSONE (a cura di), Illecito e responsabilità civile, t. 1, Tr BES,
Torino, 2005; BERTOLINI, Robots as products: The case for a Realistic Analysis of Robotic Applications and Liability
Rules, in Law, Innovation and Technology, 2013, 214 ss.; BETTI, Teoria generale delle obbligazioni, I, Milano,
1953; BIANCA C.M., Inadempimento delle obbligazioni, Bologna, 1979; BIANCA C.M., Diritto civile, V. La respon-
sabilità, Milano, 2019; BIANCA C.M., Alla ricerca del fondamento della responsabilità contrattuale, RDC, 2019,
1277 ss.; BIGLIAZZI GERI, Contributo a una teoria dell’interesse legittimo, Milano, 1967; BIGLIAZZI GERI, Note in tema
di interpretazione secondo buona fede, Pisa, 1970; BLUM and KALVEN, Relocating the tort system: justice, deterrence,
compensation and the automobile, 1963, Walter J. Blum Papers, University of Chicago Library; BLUM and
KALVEN, Public law perspectives on a private law problem: auto compensation plans, Boston, 1965; BLUM and
KALVEN,The empty cabinet of Dr. Calabresi: auto accidents and general deterrence, in University of Chicago Law
Review, 34 (2), 1967, 239–73; BONILINI, Il danno non patrimoniale, Milano, 1983; BRECCIA, Diligenza e buona fede
nell’attuazione del rapporto obbligatorio, Milano, 1968; BRECCIA, Problema costituzionale e sistema privatistico,
RCDP, 1984, 687 SS.; BRECCIA, Le obbligazioni, Tr. I.Z., Milano, 1991; BUSNELLI, La lesione del credito da parte
dei terzi, Milano, 1964; BUSNELLI, Il concetto di danno alla salute, Le piccole invalidità permanenti in responsabilità
civile: valutazione medico-legale e costo economico, Milano, 1985; BUSNELLI, Problemi di inquadramento sistematico
del danno alla persona, RCDP, 1987; BUSNELLI, La parabola della responsabilità civile, RCDP, 1988, 649 ss.;
BUSNELLI, Illecito civile, EGT, XV, Roma, 1989, 1 ss.; BUSNELLI, Itinerari europei nella « terra di nessuno tra
contratto e fatto illecito »: la responsabilità da informazioni inesatte, C IMPR, 1991, 539 ss.; BUSNELLI, Dopo la
sentenza n. 500. La responsabilità civile “oltre” il muro degli interessi legittimi, RDC, 2000, I, 335 ss.; BUSNELLI (a
cura di), Il danno biologico dal diritto “vivente” al diritto “vigente, Torino, 2001; BUSNELLI, La funzione deterrente
della responsabilità, in La funzione deterrente della responsabilità alla luce delle riforme straniere e dei Principles of
European Tort Law, a cura di SIRENA, Milano, 2007, 37 ss.; BUSNELLI, Non c’è quiete dopo la tempesta. Il danno alla
persona alla ricerca di uno statuto risarcitorio, RDC, 2012, 129; BUSNELLI-BARGAGNA (a cura di), La valutazione del
danno alla salute, Padova, 2001; BUSNELLI-BRECCIA (a cura di), Tutela della salute e diritto privato, Milano, 1979;
BUSNELLI-NAVARRETTA, Abuso del diritto e responsabilità civile, in Dir. priv., 1997, III, L’abuso del diritto, Padova,
1988, 171 ss.; BUSNELLI-PATTI S., Responsabilità civile e danno, Torino, 1997; BUSNELLI-SCALFI (a cura di), Le
pene private, Milano, 1985; BRÜGGEMEIER, Tort law in the European Union, The Nederland, 2018; CAFAGGI, Profili
di relazionalità della colpa. Contributo ad una teoria della responsabilità extracontrattuale, Padova, 1996; CALABRESI,
Some Thoughts on Risk Distribution and the Law of Torts, 70 (4) Yale L. J., 1961, 499 ss.; CALABRESI, The decision
for accidents: an approach to non-fault allocation of costs. Harvard law review, 78 (4), 1965, 713–45; CALABRESI,
Fault, accidents, and the wonderful world of Blum and Kalven, in Yale law journal, 75, 1965, 216–38; CALABRESI,
The Costs of Accidents: a Legal and Economic Analysis, YUP, New Haven and London, 1970; CALABRESI, Il costo
degli incidenti e responsabilità civile. Analisi economico-giuridica, Presentazione di Rodotà, ristampa inalterata con
Presentazione di Al Mureden, trad. it. di De Vita-Varano-Vigoriti, Milano, 2015; CALABRESI, Concerning cause
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and the law of torts: an essay for Harry Kalven, Jr. University of Chicago law review, 1975, 43, 69-108; CALABRESI,
Optimal deterrence and accidents: to Fleming James, Jr. Yale law journal, 84, 1975, 656-71; CALABRESI, Commentary
on some thoughts on risk distribution and the law of torts, in Yale law journal, 100, 1991, 1482-4; CANARIS, Il “contatto
sociale” nell’ordinamento giuridico tedesco, RDC, 2017 1 ss.; CARNELUTTI, Il danno e il reato, Padova, 1926;
CASTRONOVO, Obblighi di protezione e tutela del terzo, Jus, 1976, 123 ss.; CASTRONOVO, Problema e sistema nel danno
da prodotti, Milano, 1979; CASTRONOVO, Le frontiere nobili della responsabilità civile, RCDP, 1989, 539 ss.;
CASTRONOVO, Obblighi di protezione, EGT, XXI, Roma, 1991, 1 ss.; CASTRONOVO, L’obbligazione senza prestazione
fra contratto e torto, in Le ragioni del diritto. Studi in onore di Luigi Mengoni, Milano, 1995, 147 ss.; CASTRONOVO,
Le due specie della responsabilità civile e il problema del concorso, EUR DIR PRIV, 2004, 69 ss.; CASTRONOVO, La
nuova responsabilità civile, Milano, 2006; CASTRONOVO, La responsabilità per inadempimento da Osti a Mengoni,
EUR DIR PRIV, 2008, 1 ss.; CASTRONOVO, Del non risarcibile aquiliano: danno meramente patrimoniale, c.d.
perdita di chance, danni punitivi, danno c.d. esistenziale, EUR DIR PRIV, 2010, 315 ss.; CASTRONOVO, Respon-
sabilità civile, Milano, 2018; CECCHERINI, Risarcimento del danno e riparazione in forma specifica, Milano, 1989;
CENDON, Il dolo nella responsabilità civile, Torino, 1974; CENDON, Il danno esistenziale, e-book, 2014; CENDON

(diretto da), Trattato dei nuovi danni, Torino, 2011; CENDON (diretto da), Responsabilità civile, voll. 1-3,
Torino, 2020; CENDON-ZIVIZ, Il danno esistenziale. Una nuova categoria della responsabilità civile, Padova, 2020;
CIAN, Antigiuridicità e colpevolezza, Padova, 1966; COASE, The problem of social cost. in Journal of Law &
Economics, 3, 1960, 1 ss.; COMANDÉ, Risarcimento del danno alla persona e alternative istituzionali, Torino, 1999;
COMPORTI, Esposizione a pericolo e responsabilità civile, Napoli, 1965; COMPORTI, Fatti illeciti: le responsabilità
presunte, Milano, 2002; COMPORTI, Fatti illeciti: le responsabilità oggettive, Milano, 2009; D’ADDA-NICOTRA-
SALANITRO, Principi europei e illecito ambientale, Torino, 2013; D’AMICO, voce Negligenza (dir. civ.), D CIV, XII,
Torino, 1995; D’AMICO, La responsabilità contrattuale: attualità del pensiero di Osti, RDC, 2019, 1 ss. DE CUPIS,
Il danno. Teoria generale della responsabilità civile, Milano, 1980; DE MENECH, Le prestazioni pecuniarie sanzio-
natorie, Studio per una teoria dei danni punitivi, Padova, 2019; DELLACASA, La cooperazione all’adempimento e i
rimedi a tutela del debitore, Tr. C.M., diretto da Schlesinger-Roppo-Anelli, Milano, VI, 2020; DI MAJO, Delle
obbligazioni in generale, COM. S.B., a cura di Galgano, sub artt. 1173-1176, Bologna-Roma, 1988; DI MAJO,
La protezione del terzo fra contratto e torto, EUR DIR PRIV, 2000, 1 ss.; DI MAJO, La buona fede oltre il contratto,
CG, 2002, 332 ss.; DI MAJO, La tutela civile dei diritti, Milano, 2003; DI MAJO, Adempimento e risarcimento nella
prospettiva dei rimedi, RDC, 2006, 67 ss.; DI MAJO, Fatto illecito e danno risarcibile nella prospettiva del diritto
europeo, EUR DIR PRIV, 2006, 19 ss.; DI MAJO, La responsabilità contrattuale, Torino, 2007; DI MAJO, La
responsabilità civile nella prospettiva dei rimedi: la funzione deterrente, EUR DIR PRIV, 2008, 289 ss.; DI MAJO,
L’obbligazione « protettiva », EUR DIR PRIV, 2015, 1 ss.; DI MAJO, La culpa in contrahendo tra contratto e torto,
GI, 2015, 2568 ss.; DI MAJO, Diritto dell’Unione europea e tutele nazionali. La responsabilità civile degli Stati, in La
metafora delle fonti e il diritto privato europeo. Giornate di studio per Umberto Breccia, a cura di NAVARRETTA, 2015,
123 ss.; DI MAJO, La doppia natura della responsabilità del medico, GI, 2020, 37 SS.; FAVILLI, La responsabilità
adeguata alla famiglia, Torino, 2016; FEMIA, Interessi e conflitti culturali nell’autonomia privata e nella responsa-
bilità civile, Napoli, 1996; FOLLIERI, Commento sub art. 130 del codice del consumo, in Codice del consumo, a cura
di Vettori, Padova, 2007, 922 ss.; FRANZONI, La responsabilità oggettiva, Padova, 1988; FRANZONI, Dei fatti illeciti,
COM. S. B., a cura di Galgano, Bologna-Roma, 1993; FRANZONI, Il danno al patrimonio, Milano, 1996;
FRANZONI, Il danno risarcibile, Milano, 2004; FRANZONI, L’illecito, Milano, 2010; FRANZONI, Colpa e linee guida
nella nuova legge, DR, 2017, 271 ss.; GALGANO, Le mobili frontiere del danno ingiusto, C IMPR, 1985, 1 ss.;
GALGANO, La commedia della responsabilità civile, RCDP, 1987, 191 ss.; GAMBARO, La sentenza n. 500 e il diritto
civile dello Stato, RDC, 2000, 526 ss.; GAMBARO, Categorie del diritto privato e linguaggio delle carte dei diritti
fondamentali, RDC, 2016, 1225 ss.; GENTILI, L’interpretazione giuridica: il contributo della dottrina, in La metafora
delle fonti e il diritto privato europeo. Giornate di studio per Umberto Breccia, a cura di NAVARRETTA, 2015, 143 ss.;
GIARDINA, Responsabilità contrattuale e responsabilità extracontrattuale, Milano, 1993; GIARDINA, Responsabilità
contrattuale e responsabilità extracontrattuale, in Trattato della responsabilità contrattuale, I, a cura di Visintini G.,
Padova, 2009; GILIKER (a cura di), Research Handbook on EU Tort Law, Edward Elgan, UK-USA, 2017;
GRANELLI, La responsabilità medica: chi vince e chi perde?, C, 2017, 377 ss.; IZZO, La precauzione nella responsabilità
civile. Analisi di un concetto sul tema del danno da contagio per via trasfusionale, Padova, 2004; JAMES, Legislative
loss distribution in negligence actions by Charles O. Gregory, in University of Chicago Law Review, 4 (1), 1936,
158-62; LANDES & POSNER, The Economic Structure of Tort Law, Harvard University Press, 1970; LECZYKIEWICZ,
Compensatory remedies in EU law: the relationship between EU law and national law, in Research Handbook on EU
Tort Law, cit., 2017, 68 ss.; LIBERTINI, Le nuove frontiere del danno risarcibile, C IMPR, 1987, 85 ss.; LIBERTINI,
La tutela civile inibitoria, in Processo e tecniche di attuazione dei diritti, I, a cura di Mazzamuto, Napoli, 1989, 315
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RESPONSABILITÀ DA INADEMPIMENTO
DELL’OBBLIGAZIONE

Commento di CRISTINA AMATO

1175
c.c.

Comportamento secondo correttezza. — Il debitore e il creditore devono comportarsi
secondo le regole della correttezza.

1176
c.c.

Diligenza nell’adempimento. — Nell’adempiere l’obbligazione il debitore deve usare
la diligenza del buon padre di famiglia.
Nell’adempimento delle obbligazioni inerenti all’esercizio di un’attività professionale, la
diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell’attività esercitata.

1218
c.c.

Responsabilità del debitore. — Il debitore che non esegue esattamente la prestazione
dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l’inadempimento o il ritardo è
stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.

1256
c.c.

Impossibilità definitiva e impossibilità temporanea. — L’obbligazione si estingue
quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile.
Se l’impossibilità è solo temporanea, il debitore, finché essa perdura, non è responsabile del
ritardo nell’adempimento. Tuttavia l’obbligazione si estingue se l’impossibilità perdura fino
a quando, in relazione al titolo dell’obbligazione o alla natura dell’oggetto il debitore non
può più essere ritenuto obbligato a eseguire la prestazione ovvero il creditore non ha più
interesse a conseguirla.

1375
c.c.

Esecuzione di buona fede. — Il contratto deve essere eseguito secondo buona fede.

BIBLIOGRAFIA

AAVV., La vendita dei beni di consumo - artt. 128-135, d.lgs. 6 settembre 2005 n. 206, Padova, 2006; AL MUREDEN

(a cura di), La sicurezza dei prodotti e la responsabilità del produttore, Torino, 2017; ALPA, La direttiva n.
1999/44/CE e la tutela del consumatore, in AA.VV., L’acquisto di beni di consumo, Milano, 2002; ALPA, DELFINO, Il
contratto nel common law inglese, Padova, 2005; AMATO, Per un diritto europeo dei contratti con i consumatori,
Milano, 2003; ANDREWS, Contract Law, Cambridge University Press, 2015; ARTIZZU, Cassette di sicurezza e
responsabilità della banca. L’analisi di un contratto bancario alla luce della disciplina dell’adempimento, in CENDON (a
cura di), Milano, 2006, 96 ss.; AULETTA, Inadempimento imputabile e non imputabile, RTDPC, 1959, 1064 ss.;
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BARASSI, La teoria generale dell’obbligazione, III, Milano, 1948; BARBERO, Sistema istituzionale del diritto privato
italiano, vol. II, Torino, 1949; BARGELLI, voce Postcontratto, EdD, Annali, X, Milano, 2017, 620 ss.; BEATSON,
BURROW, CARTWRIGHT, Anson’s Law of Contract, Oxford, 2010; BELLISSENT, Contribution à l’analyse de la distinction
des obligations de moyens et des obligations de résultat: à propos de l’évolution des ordres de responsabilité civile, Parigi,
2001; BENATTI, Osservazioni in tema di « doveri di protezione », RTDPC, 1960, 1342 ss.; BERTOLINI, Il postcontratto,
Bologna, 2018; BESSONE, Adempimento e rischio contrattuale, Milano, 1969; BETTI, Teoria generale delle obbliga-
zioni, I, Milano, 1953; BIANCA C.M., Dell’inadempimento delle obbligazioni, COM. S.B, 1979 (rist. 1991), artt.
1218-1229, Bologna-Roma, 1979; BIANCA, Diritto civile. 4. L’obbligazione, Milano, 2019; BIANCA, Diritto civile.
5. La responsabilità, Milano, 2019; BIANCA C.M., Alla ricerca del fondamento della responsabilità contrattuale, RDC,
2019, 1277 ss.; BIANCA, GRUNDMANN, STIJNS (a cura di), La directive communautaire sur la vente. Commentaire,
Bruxelles-Parigi, 2004; BIGLIAZZI GERI, BRECCIA, BUSNELLI, NATOLI, Diritto civile. 3. Obbligazioni e contratti,
Torino, 1989; BIN, Per un dialogo con il futuro legislatore dell’attuazione: ripensare l’intera disciplina della non
conformità dei beni nella vendita alla luce della direttiva comunitaria, C IMPR/E, 2000, 403 ss.; BRECCIA, Diligenza
e buona fede nell’attuazione del rapporto obbligatorio, Milano, 1968; BRECCIA, La responsabilità del professionista, in
VISINTINI (a cura di), La giurisprudenza per massime e il valore del precedente con particolare riguardo alla
responsabilità civile, Padova, 1988, 324 ss.; BRECCIA, Le obbligazioni, Padova, 1991; BRECCIA, La colpa professio-
nale, GS BIG, IV, Effetti, invalidità e risoluzione del contratto, 2, Torino, 1991, 909 ss.; BRECCIA, Usi e abusi dei
significati « della diligenza nell’adempimento », in VISINTINI (diretto da), Trattato della responsabilità contrattuale, I,
Padova, 2009, 129 ss.; CABELLA PISU, I casi di impossibilità del vettore ferroviario per perdita e avaria nella
giurisprudenza, DM, 1978, 24 ss.; CABELLA PISU, Vendita, vendite: quale riforma delle garanzie?, C IMPR/E, 2001,
37 ss.; CABELLA PISU, La nozione di impossibilità come limite della responsabilità del debitore, in VISINTINI (diretto da),
Trattato della responsabilità contrattuale, I, Padova, 2009, 201 ss.; CABELLA PISU, La causa non imputabile, in
VISINTINI (diretto da), Trattato della responsabilità contrattuale, I, Padova, 2009, 229 ss.; CABELLA PISU, La
risoluzione per impossibilità sopravvenuta, in VISINTINI (diretto da), Trattato della responsabilità contrattuale, I,
Padova, 2009, 487 ss.; CAGNASSO, Impossibilità sopravvenuta della prestazione. I) Diritto civile, EGT, XVI, Roma,
1989; CALVO, L’attuazione della direttiva n. 44 del 1999: una chance per la revisione in senso unitario della disciplina
sulle garanzie e rimedi nella vendita, C IMPR/E, 2000, 463 ss.; CANARIS, La riforma del diritto tedesco delle
obbligazioni, in DE CRISTOFARO (a cura di), La riforma del diritto tedesco delle obbligazioni: contenuti fondamentali e
profili sistematici del Gesetz zur Modernisierung des Schuldrechts, Padova, 2003; CANARIS, Il programma
obbligatorio e la sua inattuazione: profili generali. Il nuovo diritto delle Leistungsstörungen, in CIAN (a cura di), La
riforma dello Schuldrechts tedesco: un modello per il futuro diritto europeo delle obbligazioni e dei contratti?, Padova,
2004; CANDIAN, Nozioni istituzionali di diritto privato, Milano, 1960; CANNATA, Dai giuristi ai codici, dai codici ai
giuristi. Le regole sulla responsabilità contrattuale da Pothier al codice civile italiano del 1942, RTDPC, 1981, 993
ss.; CARBONE E., Diligenza e risultato nella teoria dell’obbligazione, Torino, 2007; CARNEVALI, L’impossibilità
sopravvenuta, in CARNEVALI, GABRIELLI, TAMPONI (a cura di), La risoluzione, Torino, 2011; CASTRONOVO, voce
Obblighi di protezione, EGT, XXI, Roma, 1990; CASTRONOVO, L’obbligazione senza prestazione ai confini tra
contratto e torto, in Scritti in onore di Mengoni, Milano, 1995; CASTRONOVO, La nuova responsabilità civile, Milano,
2006; CASTRONOVO, L’impossibilità per inadempimento da Osti a Mengoni, EUR DIR PRIV, 2008, 1 ss.; CASTRO-
NOVO, MAZZAMUTO (a cura di), Manuale di diritto privato europeo, vol. II, Milano, 2007; CERCHIA, Quando il
vincolo contrattuale si scioglie, Milano, 2012; CHABAS, L’inexécution du contrat, L.G.D.J., 2002; CIAN, Antigiuri-
dicità e colpevolezza, Padova, 1966; COTTINO, L’impossibilità sopravvenuta della prestazione e la responsabilità del
debitore: problemi generali, Milano, 1955; COVIELLO N., Del caso fortuito in rapporto alla estinzione delle obbliga-
zioni, Lanciano, 1895; CUFFARO, Le locazioni commerciali e gli effetti giuridici dell’epidemia, Giusitiziacivile.com,
2020, 20 maggio, 233 ss.; D’AMICO, La responsabilità ex recepto e la distinzione tra obbligazioni « di mezzi » e « di
risultato », Napoli, 1999; D’ANGELO, Buona fede-correttezza nell’esecuzione del contratto, in VISINTINI (diretto da),
Trattato della responsabilità contrattuale, I, Padova, 2009, 99 ss.; DE CRISTOFARO, Difetto di conformità al contratto
e diritti del consumatore: l’ordinamento italiano e la direttiva 99/44/CE sulla vendita e le garanzie dei beni di consumo,
Padova, 2000; DE CRISTOFARO, ZACCARIA (a cura di), Commentario breve al diritto dei consumatori, Padova, 2010;
DE MATTEIS, La responsabilità medica. Un sottosistema della responsabilità civile, Padova, 1995; DE MATTEIS, La
responsabilità professionale in campo sanitario, in VISINTINI (a cura di), Le nuove aree d’applicazione della respon-
sabilità civile. Guida alla lettura della giurisprudenza, Milano, 2003; DE MAURO, Dell’impossibilità sopravvenuta per
causa non imputabile al debitore (artt. 1256-1259), COM. S., Milano, 2011; DEHAYES, GENICON, LAITHIER, Réforme
du droit des contrats. Du régime général et de la preuve des obligations, LexisNexis, 2018; DEMOGUE, Traité des
obligations en général, Parigi, t. III, 1923, t. V, 1925, t. VI, 1931; DEVLIN, The Treatment of the Breach of Contract,
Cambride Law Journal, 1966, 192 ss.; DI MAJO, Obbligazioni in generale, COM. S.B., Bologna, 1985; DI MAJO,
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RESPONSABILITÀ DA VIOLAZIONI DEL CONTRATTO
DIVERSE DALL’INADEMPIMENTO
E RESPONSABILITÀ DA
MANCATA COOPERAZIONE DEL CREDITORE

Commento di FEDERICO AZZARRI

1206
c.c.

Condizioni. — Il creditore è in mora quando, senza motivo legittimo, non riceve il
pagamento offertogli nei modi indicati dagli articoli seguenti o non compie quanto è
necessario affinché il debitore possa adempiere l’obbligazione.

1207
c.c.

Effetti. — Quando il creditore è in mora, è a suo carico l’impossibilità della prestazione
sopravvenuta per causa non imputabile al debitore. Non sono più dovuti gli interessi né i
frutti della cosa che non siano stati percepiti dal debitore.
Il creditore è pure tenuto a risarcire i danni derivati dalla sua mora e a sostenere le spese per
la custodia e la conservazione della cosa dovuta.
Gli effetti della mora si verificano dal giorno dell’offerta, se questa è successivamente
dichiarata valida con sentenza passata in giudicato o se è accettata dal creditore.

1476
c.c.

Obbligazioni principali del venditore. — Le obbligazioni principali del venditore
sono:
1) quella di consegnare la cosa al compratore;
2) quella di fargli acquistare la proprietà della cosa o il diritto, se l’acquisto non è effetto
immediato del contratto;
3) quella di garantire il compratore dall’evizione e dai vizi della cosa.

1477
c.c.

Consegna della cosa. — La cosa deve essere consegnata nello stato in cui si trovava al
momento della vendita.
Salvo diversa volontà delle parti, la cosa deve essere consegnata insieme con gli accessori, le
pertinenze e i frutti dal giorno della vendita.
Il venditore deve pure consegnare i titoli e i documenti relativi alla proprietà e all’uso della
cosa venduta.

1478
c.c.

Vendita di cosa altrui. — Se al momento del contratto la cosa venduta non era di
proprietà del venditore, questi è obbligato a procurarne l’acquisto al compratore.
Il compratore diventa proprietario nel momento in cui il venditore acquista la proprietà dal
titolare di essa.
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1479
c.c.

Buona fede del compratore. — Il compratore può chiedere la risoluzione del contratto,
se, quando l’ha concluso, ignorava che la cosa non era di proprietà del venditore, e se
frattanto il venditore non gliene ha fatto acquistare la proprietà.
Salvo il disposto dell’articolo 1223, il venditore è tenuto a restituire all’acquirente il prezzo
pagato, anche se la cosa è diminuita di valore o è deteriorata; deve inoltre rimborsargli le
spese e i pagamenti legittimamente fatti per il contratto. Se la diminuzione di valore o il
deterioramento derivano da un fatto del compratore, dall’ammontare suddetto si deve
detrarre l’utile che il compratore ne ha ricavato.
Il venditore è inoltre tenuto a rimborsare al compratore le spese necessarie e utili fatte per la
cosa, e, se era in mala fede, anche quelle voluttuarie.

1480
c.c.

Vendita di cosa parzialmente di altri. — Se la cosa che il compratore riteneva di
proprietà del venditore era solo in parte di proprietà altrui, il compratore può chiedere la
risoluzione del contratto e il risarcimento del danno a norma dell’articolo precedente, quando
deve ritenersi, secondo le circostanze, che non avrebbe acquistato la cosa senza quella parte
di cui non è divenuto proprietario; altrimenti può solo ottenere una riduzione del prezzo,
oltre al risarcimento del danno.

1481
c.c.

Pericolo di rivendica. — Il compratore può sospendere il pagamento del prezzo, quando
ha ragione di temere che la cosa o una parte di essa possa essere rivendicata da terzi, salvo
che il venditore presti idonea garanzia.
Il pagamento non può essere sospeso se il pericolo era noto al compratore al tempo della
vendita.

1482
c.c.

Cosa gravata da garanzie reali o da altri vincoli. — Il compratore può altresì
sospendere il pagamento del prezzo, se la cosa venduta risulta gravata da garanzie reali o da
vincoli derivanti da pignoramento o da sequestro, non dichiarati dal venditore e dal
compratore stesso ignorati.
Egli può inoltre far fissare dal giudice un termine, alla scadenza del quale, se la cosa non è
liberata, il contratto è risoluto con obbligo del venditore di risarcire il danno ai sensi
dell’articolo 1479.
Se l’esistenza delle garanzie reali o dei vincoli sopra indicati era nota al compratore, questi
non può chiedere la risoluzione del contratto, e il venditore è tenuto verso di lui solo per il
caso di evizione.

1483
c.c.

Evizione totale della cosa. — Se il compratore subisce l’evizione totale della cosa per
effetto di diritti che un terzo ha fatti valere su di essa, il venditore è tenuto a risarcirlo del
danno a norma dell’articolo 1479.
Egli deve inoltre corrispondere al compratore il valore dei frutti che questi sia tenuto a
restituire a colui dal quale è evitto, le spese che egli abbia fatte per la denunzia della lite e
quelle che abbia dovuto rimborsare all’attore.
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1484
c.c.

Evizione parziale. — In caso di evizione parziale della cosa, si osservano le disposizioni
dell’articolo 1480 e quella del secondo comma dell’articolo precedente.

1485
c.c.

Chiamata in causa del venditore. — Il compratore convenuto da un terzo che pretende
di avere diritti sulla cosa venduta, deve chiamare in causa il venditore. Qualora non lo
faccia e sia condannato con sentenza passata in giudicato, perde il diritto alla garanzia, se
il venditore prova che esistevano ragioni sufficienti per far respingere la domanda.
Il compratore che ha spontaneamente riconosciuto il diritto del terzo perde il diritto alla
garanzia, se non prova che non esistevano ragioni sufficienti per impedire l’evizione.

1486
c.c.

Responsabilità limitata del venditore. — Se il compratore ha evitato l’evizione della
cosa mediante il pagamento di una somma di danaro, il venditore può liberarsi da tutte le
conseguenze della garanzia col rimborso della somma pagata, degli interessi e di tutte le
spese.

1487
c.c.

Modificazione o esclusione convenzionale della garanzia. — I contraenti possono
aumentare o diminuire gli effetti della garanzia e possono altresì pattuire che il venditore
non sia soggetto a garanzia alcuna.
Quantunque sia pattuita la esclusione della garanzia, il venditore è sempre tenuto per la
evizione derivante da un fatto suo proprio. È nullo ogni patto contrario.

1488
c.c.

Effetti dell’esclusione della garanzia. — Quando è esclusa la garanzia, non si
applicano le disposizioni degli articoli 1479 e 1480; se si verifica l’evizione, il compratore
può pretendere dal venditore soltanto la restituzione del prezzo pagato e il rimborso delle
spese.
Il venditore è esente anche da quest’obbligo quando la vendita è stata convenuta a rischio e
pericolo del compratore.

1489
c.c.

Cosa gravata da oneri o da diritti di godimento di terzi. — Se la cosa venduta è
gravata da oneri o da diritti reali o personali non apparenti che ne diminuiscono il libero
godimento e non sono stati dichiarati nel contratto, il compratore che non ne abbia avuto
conoscenza può domandare la risoluzione del contratto oppure una riduzione del prezzo
secondo la disposizione dell’articolo 1480.
Si osservano inoltre, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 1481, 1485, 1486,
1487 e 1488.
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1490
c.c.

Garanzia per i vizi della cosa venduta. — Il venditore è tenuto a garantire che la cosa
venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all’uso a cui è destinata o ne
diminuiscano in modo apprezzabile il valore.
Il patto con cui si esclude o si limita la garanzia non ha effetto, se il venditore ha in mala fede
taciuto al compratore i vizi della cosa.

1491
c.c.

Esclusione della garanzia. — Non è dovuta la garanzia se al momento del contratto il
compratore conosceva i vizi della cosa; parimenti non è dovuta, se i vizi erano facilmente
riconoscibili, salvo, in questo caso, che il venditore abbia dichiarato che la cosa era esente da
vizi.

1492
c.c.

Effetti della garanzia. — Nei casi indicati dall’articolo 1490 il compratore può
domandare a sua scelta la risoluzione del contratto ovvero la riduzione del prezzo, salvo che,
per determinati vizi, gli usi escludano la risoluzione.
La scelta è irrevocabile quando è fatta con la domanda giudiziale.
Se la cosa consegnata è perita in conseguenza dei vizi, il compratore ha diritto alla
risoluzione del contratto; se invece è perita per caso fortuito o per colpa del compratore, o se
questi l’ha alienata o trasformata, egli non può domandare che la riduzione del prezzo.

1493
c.c.

Effetti della risoluzione del contratto. — In caso di risoluzione del contratto il
venditore deve restituire il prezzo e rimborsare al compratore le spese e i pagamenti legitti-
mamente fatti per la vendita.
Il compratore deve restituire la cosa, se questa non è perita in conseguenza dei vizi.

1494
c.c.

Risarcimento del danno. — In ogni caso il venditore è tenuto verso il compratore al
risarcimento del danno, se non prova di avere ignorato senza colpa i vizi della cosa.
Il venditore deve altresì risarcire al compratore i danni derivati dai vizi della cosa.

1495
c.c.

Termini e condizioni per l’azione. — Il compratore decade dal diritto alla garanzia,
se non denunzia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta, salvo il diverso termine
stabilito dalle parti o dalla legge.
La denunzia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l’esistenza del vizio o l’ha
occultato.
L’azione si prescrive, in ogni caso, in un anno dalla consegna; ma il compratore, che sia
convenuto per l’esecuzione del contratto, può sempre far valere la garanzia, purché il vizio
della cosa sia stato denunziato entro otto giorni dalla scoperta e prima del decorso dell’anno
dalla consegna.
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IL POSTCONTRATTO E LA RESPONSABILITÀ
POSTCONTRATTUALE

Commento di ANDREA BERTOLINI

1483
c.c.

Evizione totale della cosa. — Se il compratore subisce l’evizione totale della cosa per
effetto di diritti che un terzo ha fatti valere su di essa, il venditore è tenuto a risarcirlo del
danno a norma dell’articolo 1479.
Egli deve inoltre corrispondere al compratore il valore dei frutti che questi sia tenuto a
restituire a colui dal quale è evitto, le spese che egli abbia fatte per la denunzia della lite e
quelle che abbia dovuto rimborsare all’attore.

1487
c.c.

Modificazione o esclusione convenzionale della garanzia. — I contraenti pos-
sono aumentare o diminuire gli effetti della garanzia e possono altresì pattuire che il
venditore non sia soggetto a garanzia alcuna.
Quantunque sia pattuita la esclusione della garanzia, il venditore è sempre tenuto per la
evizione derivante da un fatto suo proprio. È nullo ogni patto contrario.

1512
c.c.

Garanzia di buon funzionamento. — Se il venditore ha garantito per un tempo
determinato il buon funzionamento della cosa venduta, il compratore, salvo patto contrario,
deve denunziare al venditore il difetto di
Il giudice, secondo le circostanze, può assegnare al venditore un termine per sostituire o
riparare la cosa in modo da assicurarne il buon funzionamento, salvo il risarcimento dei
danni.
Sono salvi gli usi i quali stabiliscono che la garanzia di buon funzionamento è dovuta anche
in mancanza di patto espresso.

2125
c.c.

Patto di non concorrenza. — Il patto con il quale si limita lo svolgimento dell’attività
del prestatore di lavoro, per il tempo successivo alla cessazione del contratto, è nullo se non
risulta da atto scritto, se non è pattuito un corrispettivo a favore del prestatore di lavoro e se
il vincolo non è contenuto entro determinati limiti di oggetto, di tempo e di luogo.
La durata del vincolo non può essere superiore a cinque anni, se si tratta di dirigenti, e a tre
anni negli altri casi. Se è pattuita una durata maggiore, essa si riduce nella misura
suindicata.

2557
c.c.

Divieto di concorrenza. — Chi aliena l’azienda deve astenersi, per il periodo di cinque
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anni dal trasferimento, dall’iniziare una nuova impresa che per l’oggetto, l’ubicazione o
altre circostanze sia idonea a sviare la clientela dell’azienda ceduta.
Il patto di astenersi dalla concorrenza in limiti più ampi di quelli previsti dal comma
precedente è valido, purché non impedisca ogni attività professionale dell’alienante. Esso
non può eccedere la durata di cinque anni dal trasferimento.
Se nel patto è indicata una durata maggiore o la durata non è stabilita, il divieto di
concorrenza vale per il periodo di cinque anni dal trasferimento.
Nel caso di usufrutto o di affitto dell’azienda il divieto di concorrenza disposto dal primo
comma vale nei confronti del proprietario o del locatore per la durata dell’usufrutto o
dell’affitto.
Le disposizioni di questo articolo si applicano alle aziende agricole solo per le attività ad esse
connesse, quando rispetto a queste sia possibile uno sviamento di clientela.

2644
c.c.

Effetti della trascrizione. — Gli atti enunciati nell’articolo precedente non hanno
effetto riguardo ai terzi che a qualunque titolo hanno acquistato diritti sugli immobili in base
a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione degli atti medesimi.
Seguita la trascrizione, non può avere effetto contro colui che ha trascritto alcuna trascri-
zione o iscrizione di diritti acquistati verso il suo autore, quantunque l’acquisto risalga a data
anteriore.

Legge 6 maggio 2004 n. 129. — Norme per la disciplina dell’affiliazione commerciale

Art. 5. Obblighi dell’affiliato. — 1. L’affiliato non può trasferire la sede, qualora sia indicata nel contratto,
senza il preventivo consenso dell’affiliante, se non per causa di forza maggiore.
2. L’affiliato si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori e dipendenti, anche dopo lo
scioglimento del contratto, la massima riservatezza in ordine al contenuto dell’attività oggetto dell’affilia-
zione commerciale.
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— 5. Il rapporto con il contratto: 5.1. (Segue) Indipendenza; 5.2. (Segue) Autonomia; 5.3. (Segue) Collega-
mento. – 6. Il postcontratto come rapporto e la sua fonte (in assenza di un patto o di una disposizione
normativa): 6.1. Il contatto sociale (critica); 6.2. Il contatto negoziale (insufficienza); 6.3. La costruzione di
una fonte atipica di obbligazioni ex art. 1173 c.c. — 7. Qualificazione della responsabilità. — 8. Disciplina
applicabile e rimedio: 8.1. Il diritto a pretendere l’adempimento e il danno risarcibile; 8.2. La ripartizione
dell’onere della prova; 8.3. Il termine di prescrizione. — 9. Il giudizio circa l’esistenza di un obbligo
postcontrattuale non negoziato o disciplinato dalla legge: 9.1. L’esistenza di un interesse postcontrattuale;
9.2. La meritevolezza dell’interesse e la sua prevalenza rispetto a quello della controparte; 9.3. L’esigibilità
in concreto della prestazione alla luce dei criteri di specificità, del minimo mezzo e temporale.

1. Nozione e definizione. Con la locuzione postcontratto (per la dottrina
di lingua tedesca SCHOPPER, 2009; BINDER, 2011, 587; VON BAR, 1979, 452; per quella
francese MESTRE, 1987, 311; CASEAU-ROCHE, 2001; ANDRÉ-GRIGNON-DUMONT, 2005; per
quella italiana VECCHI, 2003, 132; BARGELLI, 2017, 620) si intende individuare ad un
tempo la fase, successiva alla piena attuazione del vincolo di autonomia privata, al suo
scioglimento o anche alla declaratoria di invalidità dello stesso, nonché il rapporto
che intercorre tra coloro che, per definizione, parti più non sono (BERTOLINI, 2018, 19
ss.).
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RISARCIMENTO DEL DANNO

Commento di MARTINA GRANDI

1223
c.c.

Risarcimento del danno. — Il risarcimento del danno per l’inadempimento o per il
ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in
quanto ne siano conseguenza immediata e diretta.
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patrimoniale: 3.1. Il danno emergente: 3.1.1. Il mancato conseguimento della prestazione e la perdita di
un bene; 3.1.2. L’adempimento inesatto o parziale; 3.1.3. Il ritardo nell’adempimento; 3.1.4. Le spese;
3.2. Il lucro cessante: 3.2.1. Il mancato godimento di un bene; 3.2.2. L’impossibilità di realizzare specifici
rapporti contrattuali o di conseguire determinate utilità; 3.2.3. La riduzione o la perdita della capacità di
lavoro; 3.3. La perdita di chance; 3.4. Il danno futuro. — 4. Il danno contrattuale. Interesse positivo e
interesse negativo. La retroversione degli utili: 4.1. Il danno da risoluzione; 4.2. Il rapporto tra il
risarcimento del danno e le restituzioni. — 5. La c.d. causalità giuridica: 5.1. Il criterio per valutare il
carattere immediato e diretto delle conseguenze dannose: 5.1.1. La condicio sine qua non e la regolarità
causale; 5.1.2. Lo scopo della norma, la causalità specifica e il rischio specifico. — 6. L’accertamento e la
stima del danno. — 7. La prova che l’oggetto della prestazione sarebbe ugualmente perito presso il
creditore. — 8. La compensatio lucri cum damno. — 9. Profili processuali: 9.1. La prova del danno. —
10. Tecniche diverse di quantificazione del danno: 10.1. La determinazione legale del danno; 10.2. La
determinazione convenzionale del danno.

1. Il risarcimento del danno. L’obbligazione risarcitoria è l’effetto giuri-
dico dell’illecito civile, contrattuale ed extracontrattuale. Come la pena segue il reato,
che è lesione tipica di un interesse, il risarcimento segue l’illecito civile, che è lesione
di un interesse tipico (rectius: giuridicamente rilevante). L’art. 1223 c.c. affronta « il
problema giuridico del quantum respondeatur », il cui governo esige « un equilibrio » e
un « rispetto delle regole » pari alla « sensibilità giuridica » e alla « prudenza » richie-
ste per l’accertamento della responsabilità (DE CUPIS, 1967, 516). Sono, d’altronde, le
condizioni di risarcibilità del danno e non solo i criteri di imputazione dell’illecito a
determinare le funzioni dell’istituto e, perciò, a delineare i suoi confini da altre forme
di tutela: la determinazione del nocumento sofferto è « mediata dalla funzione che di
volta in volta si chiede al risarcimento del danno di assumere e dai parametri che a tal
fine si scelgono » (MARELLA, 2009, 29 s.). Il risarcimento è una specie successiva e
sostitutiva di « tutela riparatoria » (SALVI, 1989, 1085 s.): opera sulle ricadute dell’il-
lecito civile e assicura al danneggiato utilità diverse da ciò che ha perduto. Presup-
pone, quindi, « concrete perdite di utilità da riattribuire al soggetto che ne sia stato
ingiustamente privato » (SCOGNAMIGLIO C., Il danno patrimoniale, 2009, 205). Tali ca-
ratteristiche la distinguono rispettivamente dalla tutela inibitoria, che prescinde
dall’imputabilità del pericolo di danno a una determinata condotta umana e mira a
impedirlo, e della tutela restitutoria, il cui scopo è la ricostituzione dello stato ante-
cedente all’evento lesivo (SALVI, 1989, 1086). La sua disciplina è contenuta nel titolo
I del libro IV del codice civile, che è dedicato all’inadempimento delle obbligazioni,
e si estende parzialmente all’illecito aquiliano per il mero rinvio compiuto dall’art.
2056 c.c. agli artt. 1223, 1226 e 1227 c.c. La dottrina ha condiviso e criticato questa
scelta normativa, nell’un caso traendone conferma della possibilità di una configura-
zione unitaria della responsabilità civile contrattuale ed extracontrattuale (GIARDINA,
1993, 13) o limitandone l’opportunità e l’attualità al danno patrimoniale che non sia
alla persona (FRANZONI, 2010, 9), nell’altro caso ritenendo che una disciplina model-
lata sull’inadempimento non si presti a una secca trasposizione nell’ambito della
responsabilità aquiliana, il cui maggior problema risiede nell’accertamento del nesso
di causa tra la condotta e l’evento (CASTRONOVO, Il risarcimento, 2006, 81) e la cui
diversa struttura incide sia sulla forma sia sulla quantificazione del danno (IULIANI,
2016, 138). L’art. 1223 c.c. individua le voci di cui si compone il danno e la prima
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delle condizioni necessarie (la conseguenzialità immediata e diretta) affinché sia
risarcibile dal debitore, con ciò sintetizzando le norme contenute negli artt. 1227 e
1229 c.c. abr.: il primo stabiliva che « i danni sono in genere dovuti al creditore per la
perdita sofferta e pel guadagno di cui fu privato, salve le modificazioni ed eccezioni in
appresso stabilite », il secondo, invece, che, « quantunque l’inadempimento derivi da
dolo del debitore, i danni relativi alla perdita sofferta dal creditore e al guadagno di
cui fu il medesimo privato, non devono estendersi se non a ciò che è una conseguenza
immediata e diretta dell’inadempimento dell’obbligazione ». La Relazione al codice
civile del 1942 (n. 572) non si sofferma sulle ragioni di questa scelta e si limita a
osservare che le voci di danno risarcibili continuano a essere il danno emergente e il
lucro cessante. Seguendo, perciò, l’ordine logico dei contenuti dell’art. 1223 c.c., le
prime questioni da esaminare attengono alla definizione delle tipologie e delle voci di
danni risarcibili. A tal fine è necessario muovere dal concetto giuridico di danno e
stabilirne i rapporti con l’evento.

2. L’evento e il danno. Le funzioni del risarcimento. Con l’evoluzione del
moderno diritto della responsabilità si sono affermate, specialmente nell’ambito
dell’illecito aquiliano, diverse concezioni del danno (SALVI, 1989, 1186; SALVI, 1988,
1203 ss.; BIANCA C.M., 1994, 112 s.), inteso alternativamente come l’evento naturali-
stico (la soppressione o l’alterazione di un bene, misurata sulla aestimatio rei), l’evento
normativo (la lesione dell’interesse giuridicamente rilevante) determinato dall’ina-
dempimento o dal fatto illecito (cfr. CARNELUTTI, Il danno e il reato, Padova, 1926, 17,
62) e, infine, la diminuzione del patrimonio del danneggiato (MOMMSEN, 1855, 11 ss.,
artefice della c.d. Differenztheorie o Differenzhypothese, che si è affermata nella cultura
giuridica italiana specialmente per l’influsso delle scuole tedesche e ha la propria
sintesi normativa nel § 249 BGB, secondo cui il risarcimento « deve reintegrare lo
stato che sarebbe sussistito se non si fosse verificata la circostanza che obbliga al
risarcimento »). Questi modelli ricostruttivi privilegiano prospettive diverse, ma tra
loro compatibili ed egualmente rilevanti per una definizione normativa del danno
consapevole del suo duplice ruolo di condizione necessaria e, al contempo, di conte-
nuto della tutela risarcitoria, quindi non andrebbero intesi come rigidamente e
schematicamente alternativi tra loro (SALVI, 1988, 1204 s.; pur giungendo ad altre
conclusioni, SCOGNAMIGLIO C., Il sistema italiano, 2009, 16). Il rapporto tra l’evento e il
danno è ricostruito diversamente in ragione del titolo della responsabilità. Una parte
della dottrina definisce l’inadempimento quale « illecito di pura condotta » che non
produce un evento naturale da collegare sotto il profilo eziologico al danno (VALCAVI,
2001, 410 s.; CASTRONOVO, Il risarcimento, 2006, 88) e fonda la responsabilità del
debitore sulla mera inosservanza di una « regola d’azione » (IULIANI, 2016, 163);
ritiene perciò che questi elementi siano diversi e autonomi nell’illecito extracontrat-
tuale, il cui perfezionamento richiede un accadimento materiale lesivo di un interesse
giuridicamente protetto, e che coincidano, invece, nell’illecito contrattuale, ove
« l’inadempimento è comunque un danno » nell’accezione di « evento lesivo dell’in-
teresse tutelato dal rapporto obbligatorio » (BIANCA C.M., 1980, 249). Ciò non implica
che il profilo della causalità sia assorbito dall’imputabilità né esclude che il giudizio
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