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PREMESSA 

PARTE PRIMA 

I. ANALISi DEL CONTEN7.WçO DiNANZI A LLA CORTE EUROPEA DEI DII</Trl DELL' UOMO 

1. DEL CON i I "171050 NEL CO" { F'TO {U ROPEO E R,AfI iWNTO CON LA 
POSIL/(J,\i[ D[GLI ALI RI sn rr !dEM BRI 13 

1.1. 
 Andamento generale 73 

1.1.1. Riduziont, dei ricorSI aL/ritmili ad IIna jonnaziolle giudiziaria 
 15 

1.1.2. TTallaZlOne degli affari e IIwdalilà di definizione dei ricorsi 
 17 

1.1.3. RicorSI deC/sl con sentenza 
 18 

2. LA r OSIZIONI n CLL'lTALfA 
 20 

2.1. 
 L'andamento del contenzioso tlci t:onfro//t'I dell'Italia 20 

2.2. 
 Tipologja dv ricorsi pnzdenfl 23 

2.2.1. 1 casi pendenti dinanzi alla Grande Carnera 
 24 

2.2.1.1. G./.E.M. S.r.l. (ricorso n. 1828/06), Hotel Profilo Non Bureml S.T./. e Rifa Sarda (ricorso n. 34163/07) e 
Fa/gesl s.r./. e Gironda (ricorso n. 19029/11), in materia di confisca 24 

2.2.1.2. 
Paradiso e Campane/./I c. Iralia (ncorso n. 25358/12) in n/atena dI procreazione medicalmente assistila 2S 

2.2.1.3. 
Kh/aifia e altri c. llalia (ricorso Il . 16483/12) i/1 maleria di espu lsioni collell'ive 27 

2.2.2. A/{n ncorsi pendentI di particolare n'bevo 
 28 

2.2.2.1. / CIlsl relativi al disordini durante il Vernce G8 di Genova 
 28 

2.2.2.2. l falli avvenuti a Napoli dUrtll1te ti "global forum" nel marzo 2001 - Violen ze nella caserma 
VIrgilio Raniero (Cioffi c. Italia - n'corso Il . 17710/15) 29 

2.2.2.3. 
Trattenimento senza ti/olo presso il centro di identificazione ed espulsione di POllle Galena 
(Rlchlllond Ymv e altn c. Italia - ricorso n. 3342/11) 29 

2.2.2.4. 
Mancata pubblici/à dell'udienza rià procedimenti per ingius ta de(enzlOue 
(Bratianu e alln c. Italia - ricorso n. 65215/12) 30 

2.2.2.5. 
Inammis:i-ibilità per !(lrdil,.ità dei ricorsi Pinlo (Bozza c. Halia - n corso n. J7739/09) 31 

2.2.2.6. Diritto all'identità di genere - Cambro del nome subordinato ad interoento dlimrglco 
di rettifica del sesso (Viva/do c. Ilalta - ricorso ti . 55216/08) 31 

2.3. 
 Le sentenze nei confronli dell'Italia 33 

2.4. 
 Le deàsioni 37 

2.5. , regolamenli amichclJo/i 
 38 

2.6. 
 Gli indenmzzi 38 

2.7. 
 La rivalsa 40 

Il . L'ESECUZIONF nFGLI OBBLiGHI DERIVANTI DALLE PRONUN CE D EUA 

EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO 

I r 'fNTENZE NLI CONrRO.v il DELL'ITI' I fii 

1.1. 
 Le sen/ellu di condanna: casi singoli 44 

1.1.1. DIVieto di for/ura e di tmttamento disumano o degradante (art-icolo 3 Cedtl) 
 44 

• Ces/llro c. italia - Sentenza 7 aprilI' 2015 (n'corso n. 6884/11) 
 44 

1.1.2. Dmllo alla libertà e alla sicurezza (articolo 5 Cedu) 
 48 

• Messina c. Italia - Sel/tenza 24 marzo 2015 (ricorso /1. 39824;tJ7) 
 48 

• G(lliardo Sanchez c. Ila/la - Sentenza 24 marzo 2015 (ricorso n. 11620;07) 
 52 
• Bara/In c. Italia - Sen/ellza 13 ottobre 2015 (ricorso n. 28263/09) 
 55 
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Kltlmfiae aUri c. Italia - Sentenza J sellembre 2015 (ricorso N. 16483/12) 	 59• 
1.1.3. 	 Equo processo (ar llcolo 6 Cedll ) 66 


• Scllipani e aItn c. Italia - Sen tenza 21 luglio 2015 (ricorso u. 38369fi)9) 66 


l.lA. PrillciplO di legalità (articolo 7 Cedu) 68 


• Conlrada c. J/a/ia - Senlenza 14 aprile 2015 (ncorso Il .66655/13) 68 


ns. Diritto al rispello della vita pnvata e familiare (ar tIColo 8 Cedu) 71 


• 	 MOJwello e NWI c. "alia - Serllcnza 20 gerlnmo 2015 (ricorso n. 107/10) 71 


• 	 ParadISO e Campal1elli c. lla!ia - Sentenza 27 germmo 2015 (ricorso n. 25358/12) 73 


Akwmbosun c. Ilalia - Sentenza 161llglio 2015 (ricorso n. 9056/14) 75 


• 	 Ollari e altri c. /la/w - Sentenza 27 luglio 2015 (ricorsi nl1. 18766/11 e 36030/11) 77 


• 	 S.H. c. fta/ia - Sentenza 13 ollobre 2015 (ricorso n. 52557(14) 80 


• 	 BumlavaJ/1 c. Ifa Ila - Sentenza 17 novembre 2075 (ricorso n. 35532(1 2) 82 


1.1.6. 	 Protezione del/a proprietà (articolo 1, Protocollo 1) 85 


OÙl1nio c. {taiia- Sentenza 14 aprile 2015 (m-orso rl. 22432/03) 85 


• 	 Odescalch" e umte deJla ROilfre c. Ilalln - Set1/ enza 7luglio 207 5 (ricorso n. 38754/07) 86 


1.2. Le sentenze di condanna: casi seriati 	 87 


J.2.1 ContenzIOso seriale In materia di espropriaZIone mdirella (arI/colo 1, Pr%collo 1 Cedu ) 87 


Mango c. flalia - Senten:::a 5 maggio 20"/5 (ricorso fI . 38591/06) 88 


• 	 Russo c. /falia - Sen tenza 5 maggio 2015 (ricorso 11 . 14231/05) 88 


• 	 Pellilleri e Lupo c. l/alia- Sentenza 6 ottobre 2015 (ricorso H . 50825/06) 88 


• 	 Qwnhlianl c. Uolia - Selltellza 6 ol/obre 2015 (ncorso n. 9167fi)5) 88 


• 	 Preite c. Ila/ia - Senlen:w 17 novembre 2015 (n·corso n. 28976/05) 88 


1.2.2 	 Con /en.::./Oso in malC/1a di irragionr'v(lil: durala dCI processI e nmedio Pinto (articolo 6) 89 


• 	 MOl1gelli e altn c. Italia - Senlenza 19 maggro 2015 (ricorso n. 40205/02) 89 


1.3. Le sen fel1Ze dl/WI1 VIOlazione 	 90 


1.3.1. In ma/eria dI d/n/ lo ad un eqHo processo e pro/e.::.ione della proprie /ii 

(nr/"icolo 6, paragrafo 7, e articolo 1, Protocollo 1) 90 


• 	 Mazzoni c. I/alia - Sente1lza 16 gll/gr·IO 2015 (ncorso n. 20485/06) 90 


1.3.2. 	 RIspetto del/n vita privata e fnmi/iflre (arllcolo 8) 92 


• 	 Parri:Joc. ltalla - Sentenza 27 agosto 2013 (ricorso Il . 46470(11) 92 


J.3.3 	 Liberià di espressione (articolo lO, paragrafo 2, Cedu) 97 


• 	 Pentzzi c Italia - Sen tenza 30 giugr"lO 2015 (n·corso 11. 39294/09) 97 


2. 	 j [OECNtlNI 

2.7. 	 Le deasiolli di IrncfPibi{;tà 99 


2."1.1. Irriceviblllfà per /J/rmifes/a irlfondatezza 99 


• 	 ScagliaTI'" e altri c. Italia - Decisione 3 marzo 2015 (ricorso n. 56449/07) 99 

Smaltin i c. flalla - DeCISIOne 24 /!Iarzo 2015 (ricorso n. 43961/09) 100 


• 	 Sampech c. llalia - Decisione 19 maggio 2015 (ricorso n. 55546/09) 100 


• 	 Bolla e altri c. Ila/io - DeCIsione 19 maggio 2015 (ricorso n. 44127/09) 101 


• 	 FaJcon Privai Bank A.C. c. Italia - Decisione 23 giugno 2075 (ricorso n. 48931/09) 103 

• 	 Lorcn::et/l c. !ta/w - DeCISIOne 7lug/io 2015 (n"corso li. 24876/07) 103 


• 	 Alfar.o c. !talla - DeciSIOne 1 seltembre 2015 (ricorso n. 24426/03) 104 


• 	 Paolello c. I/alln - Decisione 1 settembre 2015 (ricorso n. 37648/02) 104 


• 	 Grcco c. l/alia - Decisione 1 seflembre 2015 (ricorso /1 .70462(13) 105 


• 	 C/Cnus c. flalia - Deaslone 8 settembre 2015 (ricorso n. 56678/09) 106 


• 	 A.C e F.I. c Italia - Deòsione 16 ottobre 2075 (rico rso n.18976(13) 106 


• 	 Di Silvio c Ilalù, - Decisione 20 ollobre 2015 (ricorso n. 56635(13) 107 


• 	 Mal/delli Sanle e Umberto (. lIal/a - DeCI sione 20 oltobrl! 2015 (ricorso /1. 44121/09) 107 


• 	 Virgilio s.p.a. cll,dia - Dcos;ollC 20 ol/obre 2015 (ncorso rI. 4J984/04) 108 
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• 	 Podoleanu c. lIalia - Decisione 8 dicembre 2015 (ricorso n. 63426/13) 108 


2.1.2. 	 /nlcel,ibilità per mancato esaurimento delle vie di ricorso in/eme 109 


VivlI/ni c. flalia - DeClslO11e 24 marzo 2015 (ricorso n. 9713/13) 
 109 


• 	 D'Alba c. lIa/ia - Decisione 26 maggio 2015 (ncorso rl. 58437/09) 110 


• 	 Parrillo c. Italra - Decisione 3 novembre 2015 (ncorso n. 43028/05) 111 


2.1.3. 	 lmcerJlbilttà per scadenza dei termini e mamfeslQ infondrdez:w 112 


• 	 vVind Teiecomu1Hmzioni S.p. A. c. Italia - DeCIsione 8 sellell1bre 2015 (ncorso Il. 5159/14) 112 


2.1.4. 	 frricevibilità per incompat-ibilitii Talione personae 112 


• 	 Della Pielra c. flalia - Decisione 19 maggio 2075 (ricorso 11. 38586/06) 112 


• 	 Nardone c. Italia - Decisione 20 ottobre 2015 (ricorso n. 29733/06) ]]2 

Di Te/la e aUn c. Italia - Decisione 12 nODembre 2015 (ncorso n. 29231/15) )13 

• 	 RiI-wldi e CamlOva c. lla/ia - DeciSIOne del 12 novembre 2015 (ncorso n. 44291/15) )13 

2.1.5. 	 lnicevibiiità per incompatibilità mlione maleriae 113 


• 	 Monaco c. Italia - Decisione 8 dicembre 2015 (ncorso n. 34376/13) 113 


2.1.6. 	 Inicembililii per tardiva proposizione del ricorso 115 


• 	 [DEP e altn· c. Italia - Decisione 12 novembre 2015 (ricorso rI. 39393/09) 115 


2.1.7. 	 Irn·ceVlbilità e aggiornamento esame 115 


• 	 De Nigns c. Italia - DeCISione 31 marzo 2015 (n·corso n. 41266/04) 115 


2.2. Le decisiolli di Inammisslbilitii 	 116 


2.2.1. 	 Infondalezw del mohVl 116 


• 	 GlOrgini c. Italia - Decisione 1 sellembre 2015 (ncorso n. 20034/11) )16 

2.3. Le radiazioni dal n/Ofo per intenJenu fo regolamento amichevole o dichiarazione unila/eraie 	 117 


2.3.1. 	 {n materia espropriativa o di ntardo nei pagamenti degli indennizzi Pinlo 117 


• 	 Agres/i e alm 770 C. Italia - DecÉslOile 19 marzo 2015 (ricorso Il.40440/11) + altri 68 ricorsi )17 

2.3.2. 	 /n mafen·a di n!ardo nell'eseruzione di l//'la senlenza per l'attnbuzione di assegno alimentare 117 


• 	 Markowicz c. Italia - DeCISIOne 19 maggio 2015 (ricorso 11.23563/04) 117 


2.3.3. 	 in materia di applicazione di misure di prevenzIOne )17 

• 	 Carucci e Sabal.elli c. Ita/la - Decisione 25 agoslo 2015 (ricorso rl. 29797/09) 117 


2.3.4. 	 In matena di Inolazione del din"llo alla vita privata e familiare - Trasferinu:nto di detenulo 118 


• 	 Dell'Anna c. Italia - Decisione 15 dicembre 2015 (ricorso n. 50521/13) 118 


2.3.5. 	 In maten·a dI diritto ad avere elementi identificativi del/a famiglia biologica 118 


Cavallaro c. lIalia - DCGSI01te 10 ottobre 2015 (ricorso 11.81292(12) 118 


3. r:-:O!3 LEMA TlCI-IE EI ' iD[N/IA TE DA Cl r 5L.\ 'T[\'?r IN TEMA DI ,\Irli CA TO RI SPETTO l'n LA InA 
P}\ ,l i ·/ I7';\ E f A .'\ lI L1AJ.:L rJ9 

iii. 	 IL MONITOfUlGGIO SULLO SFATO DI ESECUZIUNE DELL éc SENTENZE 

1. 	 IL ,\ 10NI TORA CC ,IO SULLO , IA iO DI I" ''' l .tlZI O·'' " DELLE SE N i I NLL PRONUNCIA rE 1,\ -\1', ' il 
PREGR r"l 	 1," 

1.1.1. 	 Costa e PaVall c.lta/w - senlenZil 28 agoslo 2012 (m..-orson. 54270/10) 


in materia di procreaZione medica/mente assisilfa - Divieto di diagnosi pre-impianto 125 


1.1.2. 	 Shanfi e allri c. /talI([ e Grecia - Sentenza 21 ottobre 2014 (ricorso n. 16643/09) il1l1Jalen·a di 

respingimenh. 126 


1.7.3. 	 Di Samo e altri c. Italia - Senlenza 10 apnle 2012 (n·corso n. 30765), in malena di danno 

da inquinamento ambiell/ale 127 


1.1.4. 	 Grande Stevens e aliri c. Italia - SCI/lenza 4 marzo 2014 (n· corSI n. 18640/10 ed altn) in matena di din·lto 

all'equo processo sotto il profilo dcI ne biS in idem 128 


1.2. Casi seriaii 	 130 
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1.2.1. 	 Agmti ed altri c. Italia (gmppo) - Senterzza 28 novembre 2011 (ricorso /1. 43459/08) 


in /IIatena di Icgg1 di interpretaz.ione autenlica 130 


1.2.2 	 M.C. e altr: c. lIalia (ricorso Il. 5376/11) - Piano d'azIOne per l'esecuz.ione della sentenza pilota 3 sellembre 


2013 131 


1.2.3, Torreggianl ed altri c. Italia (ncorso n. 43517 ed aUri) - Piano d'azione per l'eseG/zione della sentenza 


pilo/a dell'8 gennmo 2073 133 


2. n o n : L \' / /)L ," " lIA I [ DAI I E VIUU\ZJOI\ !/ E RIME'" 1'\1 f /35 

2.1. 	 Considerazùmi sull'effettivirà del rimedI ex artIColi 32-bis e 35-ler O.P. 136 


2.2. 	 L'ecceSSIVa durala dei processi: Impallo delle nllSrlre organlzzative e legislative adottale ed 


eSlgen : ll di nuovi mtemenh. 137 


2.2.1. 	 Misure organlzza/rue: Il piano straordinario di abbattImento deglI arre/rati Pinto. 137 


2.2.2. 	 Misure legislative - La rifonJla della legge PlI1to del 2015: m/roduzione di rimedi preventivi In fi·/nzio/1r? 


accelera/oria del processi. 138 


23. 	 Effelli "dfjlattivi" delle lI1iziative legislative il1femenute nel 2014 141 


2.3.1. 	 Impatto delle speClfi·cl1e rmSllre 142 


2.4. 	 NIIm.11 irdemenfi legislati'ui 143 


3. CASI CHIUSI , RISOIIi/ IONI II.\ " ,LI 

3.1. 	 Le risoluzlOrli fi·nall rela/we In materia di eccessiva du rata dei procedimenti 146 


3.2. 	 La risolUZIOne finale sul caso Godelli c. !falla 111 materia di drnllo dell'adollato a conoscere le propne orignll. 147 


3.3. 	 Le alire nso!uzionifi/w/l 150 


PARTE SECONDA 

I. 	 [';\OEGUA AIENTO nELL'OR OINAMENTO NAZIONALE AI PRINCIPI E ALLA 

CIURISPR Un EI\'/A n EL LA CGRU I- UROPEA 

155 


1.1. Il con frollo accerl/rato dI costituzio/"llIbtà: molo della Corte cosli/1aionale e limiti al dmJere di interpretazione 


confanne dei gHid/CI comuni 155 


L..\ CEDLI j\lfLLA CrURl iopr.:.UO[NZ ,) OfLLA C:Ot-?TE COSTl TUZf Q.\ 'AI [ 	 l :"i() 

2.1. 	 TlpO/Og1ll di decisiol1l 15. 

2.1.1. 	 Tutela dell'equo processo (arhcolo 6 CedLl) 157 


2.1.1.1. Il pn"ncipio dt pubbllOtà dei procedimenll glLldlzlan" 	 157 


2. '1.1.2. 	 Procedll11en lo dinanzi al tn'burlale di someglianza 157 


2.1.1.3. Procedimento di applicazume della misura palrimoniale della confisca 	 158 


2.1.1.4. Giusto processo - Compulo dell'eccessiva durala del processo penale - Fase delle Indagini prelimman" 159 


2.1.1.5. 	Lil1uti alla refroattività delle leggi nOI1 di nah/m pfnale - DiVieto di ingerenza del 


legislatore sui processI in corso e motivI imperativi di interesse generale 162 


2.1.2. 	 Din'f!o alla libertà e al/a sicurezza (articolo S Cedli) 164 


2.1.3. 	 Pn"nClpio di legalllìi (articolo 7 Cedu) 165 


2.1.3.7. Confisca edilizia 	 166 


2.1.3.2. Relro(1!twillÌ del/a lex mihor - Sospensione del procedimen to con //lessa alla prova 168 


2.1.4, /1 diritto al ri'Spello della vita privata e familIare (articolr 8 e 12 Ccdu) ](;9 


2.1.4.1. DiriU9 all'identità personale - Rellificazlone gIUdIziale di allnbuz/Ol1e di sesso 	 169 


2.1.4.2. Selezione eugel1lca degli embrioni 	 170 


2.1.5. 	 PrincipIo di non discrinllnazlone (articolo 14), in materia dI prestazioni sociali - fl1vito al legislatore 172 


2.1.6. 	 oin'flo al n'spello della proprietà e indennità di espropJiazione (articolo 1 Protocollo 1 Cedu) 174 
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3, Q U.!., J1(1\,} Il!' ! [ l.;/ TTI/vIITA ( 05T1TUZIONALE (1!TC(lrH P[.r\ Df.VTI o SaLII \ A TI h,'[ L CORSO 

Ol J 10 lS (ON RIfER/A lh\ I /() ,:l,! DEI ! A CI P U 	 176 


3.1. ProibizIOne della forti/fa e divieto di tralfamenll Inumani o degradanh (arlicolo 3 Cedu) 	 176 


3.2. Equo processo (articolo 6) 	 177 


3.2.1. Terrmne decadenziale nel processo amminislrah"vo 	 lì7 

3.2.2. Re/rollth"vità delle 110rme dI interpretazione autentica 	 177 


3.2.3. PubbliClIil delle udienze - Rito camerale 	 181 


3.2.3.1. Procedimento di opposizione avverso sanzioni in malen'a di al/iV/là bancan'a e intermediazione 


fir/anziana 181 


3.2.3.2. Procedimento di n'esame misure cal/lelari personali - Codice di procedura perla/e 	 182 


3.2.4. 	 Retroaft-ivilà in matena di sanzioni amminislrat-ive - Pn'nClpi dell'equo processo e di lega/ilà 

(articoli 6 e 7 ) 182 


3.2.4.1. Sanzioni interd!lhve preVIste dal/a legislazl'one Ùl matena di fonti nnnavabili 	 182 


3.3. Pn'l1cipio di legalità 	 183 


3.3.1. Relroa/hvità della legge piÙ favorevole all'autore dell'illecito amministrallvo 	 183 


3.3.2. COl1ftSca per equivalente - T. U. In maten'a di inlennediazicme ftl1mman'a 	 184 


3.4. PrincipIO del ",le biS m Idem" (articolo 4, Pr%ca/lo 7 Cedu) 	 185 


3.4.1. Il doppio binano sanziona/on'o nel Testo Unico In matena di intermediazione ftl1m1zian"1 185 


3.4.2. li doppIo bùwrio sanzlona/on'o in maten'a In'butaria 	 186 


3.4.3. li pn'ncipio del ne bis in idem 50110 ti profilo del divielo di doppio gIUdizio 	 186 


3.5. Din'tto alla vita privata e familiare. Rapporti del mino1'e wn l'ex partner dei genitore brologlco (articolo 8) 188 


3.6. PrinCIpIO dI non discmninazione (arllcolo 14) -In ma/ena di prestazioni SOCIali 	 188 


3.7. Din'lto al n'spetto della propn'età (arfic% 1, Protocollo 1, Cedu) - Regz'medei /lbeni estimali" 189 


3.8. Obbl_igo di conformazione a can'co degli Sia h" (articolo 46) 	 190 


II. 	 IL, PROCFSSO DI RlFOR,\-1A n EL SISTrMA 01 TUTELA DEI OiRII)1 GARANTITI DALLA 

CONVENZiONI- fo UROPEA DEi DIRITTI DELL'UOMO 

GLI , I ILLI PPI DEL PR Olf '-" U DI RIFOR/vIA DEL s" rL,IA DI TUTEI [lf l f1 /iUT TI GARAN /III DALLI 


CLPU 193 


1.1. La Dichwraz/Olle di Bmxelles 	 193 


III 	 DOCUMF.NTI 

1 	 Torreggiani e altn c. /talla (n'corso N. 43517/09) - Biltmoo d'azione OH-OD (2015) 1251 197 


2. 	 Andrea/e/h + 27 c. Italia (ricorso N. 29155/95) - Risoluzione CMjResDH(2015) 246 206 


3. 	 AC + 148 e. lIalia (ncORSO N. 27985/95) - RisolUZIone CM;ResOH(2015) 247 208 


4. 	 Mostacciuoio ClUseppe c. italia (ricorso N, 64705/01); Cagllone e altn c. Ifalia (RICorso N. 45867/07)

OH- DD (2075) 1123 212 


5. 	 Godelli e. lIalla (ncORSO N. 33783/09) - R"ohòone CM;ResOH(2015)176 216 


6. 	 DI Pasquale c. italia (ricorso N. 27522/04) - Risoluziolle CIvI/ResDH(2015) 107 217 


7. 	 De CarollS e Lolli (n'corso N. 33359/05) - RISoluzione CIvVResOH(2015)70 218 


8. 	 Kollcalru e. lIalia - ne. N. 25701/03; RISoluzione CMjResOH(2015) 108 222 


9. 	 Dhahbi c. italia (n'corso N.17120j09) - Bilarll10 d'aZIOne DH- DD (2015) 1017 226 


10. 	 Ben Khemais e altn c./talla (n'cORSO N. 246/07) - Btlancio d'aziol1e rivislo DH- DD (2015) 1070 230 


11. 	 Marturana c. llalw (ncorso N. 63154/00) - RisolUZIOne CMjResDH(2015) 69 237 


12. 	 MMelii e Benedetti c Italia (ncorso N. 16318;07) - CM;ResOH( 2015)177 241 
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13. M e allri c. Ilalia < Bulgaria (ricOrso N 40020/03) CM/ResOH( 2015)205 241 

14, Dichiarazione di Bn4.ullf5 - 26 e 27 marzo 2015 e remtù'o pllmo d'azione 243 
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PAGINA BIANCA



PREJl1 F.5SA 

La diminuzione palese dei casi seria li e l'aumento delle sentenze (anche di non violazione) dotate 

di indubbio interesse per i futuri scenari del diritto europeo della libertà: questa è l'istantanea che meglio 

descrive, per l'ltalia, l'aru10 trascorso . 

Il crollo delle ùviolazioni seriali (in particolare nelle tematiche delle lungaggini processuali, delle 

espropriazioni indirette, delle condizioni di detenzione e dei danni da emotrasfusioni) testimonia della 

riuscita dell'impegno, da parte del Governo, nell'ergersi a primo tutore dei diritti umani nel Paese, cosi 

affrancandone la Corte europea ed evitando la gravosa esposizione che deriva dall'attivazione del 

sistema di controllo collettivo del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa nei casi di violazioni 

sistemiche, sintomatiche di problemi strutturali. 

Ciò non può comunque prescindere dalla consapevolezza che la tematica dei ritardi processuali, 

che per lunghi anni ha rappresentato uno stigma per l'Italia nel consesso del Consiglio d'Europa, sia 

tuttora oggetto di continue sperimentazioni domestiche, a livello sia normativo che organizzativo, 

nell'intento di individuare una soluzione definitiva ed accettabile a tale problematica che, in quanto 

affonda in radici antiche ed è determinata da molteplici concause, necessita di un approccio 

indubbiamente complesso. 

La coscienza del problema è però ben presente in quanto è notorio che, tra i fattori di promozione 

della capacità sociale ed economica di cresci ta, ciò che si usa definire come"sistema Paese" , vi siano 

istituzioni che funzionano, infrastrutture legali efficienti, una burocrazia non opprimente. Ma è anche 

vero che, al di là della litania delle magagne del settore pubblico, non può non essere ricordato come la 

crescita abbia bisogno di un'efficace collaborazione tra pubblico e privato e del superamento delle 

diffidenze reciproche che a volte allignano in questi rapporti. 

Con l'articolato quadro descrittivo delle altre sentenze riguardanti casi non seriali, la presente 

relazione realizza la sua vocazione di veicolare al Parlamento il messaggio che arriva dalla Corte europea 

e che è funzionale a delimitare le scelte di politica legislativa: tra le numerose sentenze di questo tipo, 

due sono di particolare interesse, la sentenza di violazione Khlaifia, che tratta dei limiti al presidio sulle 

frontiere meridionali d'Europa, e quella di non violazione Parrillo, sulla delicata tematica della bioetica. 

Nell 'auspicio che il quadro che questa relazione presenta annualmente delle vicende del nostro 

Paese a Strasburgo possa contribuire sempre più alla comprensione ed al rafforzamento degli strumenti 

di tutela dei diritti fondamentali per istituzioni e cittadini. 
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l. ANALISI DEL CONTENZiOSO DINANZI ALLA CORTE EUROPEA DEI D IRITTI 
DELL'UOMO 
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P,IRTr: PRI,I'IA - VH CONTf:lv7JOSO DJ"'A;VZI ALL,' CORTE EL'ROPEA DEI Dllil/TI V U L 'l'DillO 

L 
 ANALISI PRELl JVll ARE DEL CONTENZIOSO NEL CONTESTO EUROl'EO E 
RAFFRON '0 CON LA POSIZIONE DEGLI ALTRI STATI MEM BRI 

1,1. A ndamento generale 

Nel complesso, il 2015 è stato un anno decisamente produttivo per la Corte europea che ha 

potuto registrare ulteriori significativi progressi nell'attività di riduzione del pesante carico di 

lavoro , 

Dalle rilevazioni statistiche 2015 elaborate della Corte' emerge la progressiva riduzione 

dell'arretrato che passa dai 69,900 ricorsi pendenti al 31 dicembre 2014 ai 64,850 alla data del 31 

dicembre 2015 (- 7%), 

La figura 1, che rappresenta il numero delle pendenze degli ultimi dieci anni, illustra il trend 

di costante riduzione, a partire dal picco registrato nel 2011, del carico di lavoro della Corte, 

MFARI CONTENZIOSI PENDEN 1'1 ," El PF.RIODO 2005-201 5 
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Fonte: Corte europea dei diritti dell'uomo - Elaborazione Presidenza del Consiglio dei Ministr i - Dipa rtimento affari 
giuridici e legislativi - Uff1cio contenzioso, per la consulenza giuridica e per i rapporli con la Corte europea dei diritti 
dell ' uomo 

l ECHR - Analysis of Stahshcs 2015, gennaio 2016, 
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Il risultato è in buona parte dovuto aU'applicazione dei nuovi modelli organizzativi e 

strumenti di filtraggio introdotti COn il Protocollo n. 14, entrato in vigore nel 2010, proprio allo scopo 

di aggredire volume di affari pendenti raggiunto in quegli anni. 

Nell'ottica prospettica del Protocollo n. 14, l'uso dei nuovi metodi di trattazione dei ricorsi 

avrebbe potuto consentire a lla Corte di concentrarsi sui casi più importanti. Tale prospettiva può 

dirsi effettivamente concretizzata nel 2015. Nel presentare il rapporto suU'attività della Corte 

europea relativa al 2015, il nuovo Presidente, Guido Raimondi, ha evidenziato come il 2015 sia stato 

l'anno della "virlual eliminalion oJ lhe single judge cases" ovvero dei ricorsi assegnati al giudice unico', 

ricordando come si sia passati dai 100.000 casi attribuiti al giudice unico nel 2011 ai soli 3.200 

pendenti al 31 dicembre 2015. Nel constatare l'importante risultato, raggiunto grazie al buon 

operato della sezione filtro, il presidente Raimondi ha armunciato le sfide che la Corte si propone 

per l'anno 2016, consistenti nell'affrontare, con i medesimi metodi, il carico di lavoro dei casi 

ripetitivi, che costituiscono circa il cinquanta per cento dei casi pendenti (30.500 sul totale di 64.850), 

dei casi prioritari, ammontanti a circa 11.500, per poi passare all' esame dei casi normali, non

ripetitivi, 19.600 aUa fine del 2015'

2 Si ricorda che la figura del giudice unico è stata tra le più imporlil nti novità del Protocollo Il . 14, ed è s tata introdotta in 

funzione dell'obiettivo di sne l.Limeoto e sem plificazione delle procedure. 11 giudice un.ico può, in via definitiva, dichiarare 

irricevibile e cancellare dal ruolo un ricorso quando la decisione può essere adottata senza ul teriore esame. Il Protocollo n. 

14 ha , infatti, introdotto un ouovo requisito di ricevibilit1ì che, in applicazione del principio de m;1I111/I5 non curaI praelor, 

rende inammissibile il ricorso se il ricorrente non ha subito alcun pregiudizio importante, salvo che lo s tesso ricorso non 

sia stato debitamente esaminato dinanzi ai giudici nazionali e che il rispetto dei diritti dell'uomo garantiti dalla 

Convenzione e dai suoi Protocolli noo esiga un esame del ricorso nel merito. 

3Prefazione 31 Rapporto annuale sull'attività della Corte europea dei diritti dell'uomo, Consiglio d'Europa, 2016. 
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1.1.1. Riduzione dei ricorsi attribuiti ad una form azione giudiziaria 

Le rilevazioni statistiche della Corte mostrano la consistente riduzione del 28% del numero 

dei nuovi casi attribuiti ad una formazione giudiziaria, passati dai 56.200 del 2014 ai 40.650 del 2015', 

con ciò confermando, anche sotto questo versante, la generale tendenza in diminuzione del volume 

dei ricorsi presentati (infra, figura 4). 

La distribuzione generale dei ricorsi pendenti al 31 dicembre 2015 tra i dieci Stati con il 

maggior numero di casi, riflette, significativamente, il quadro del nuovo scenario del contenzioso a 

carico di ciascun Paese membro5. Figura 2 

AFFARI CONT ENZIOSI PEN DENTI Al. 31 DICFMBRF. 20 15 
CONFRO I TO TRA I PRlNCJPA Ll PAESi CON IL MAGGIOR N UMERO DI RICORSI 

Figura 2 Totale 64.850 
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Fonte: Corte europea dei diritti dell'uomo - Elaborazione Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento affari 

giuridici e legislativi - Uft1cio contenzioso, per la consulenza giuridica e per i rapporti con la Corte europea dei diritti 

dell'uomo 

4 Rapporto annuale 2015 della Corte europea dei diritti dell'uomo - Informazioni sulla giurisprudenza, formazione e 
comunicazione. 
5 Nelle analisi statistiche elaborate dalla Corte europea già citate al paragrafo 1.1, è stato altresl evidenziato che l'Italia 
cont::inua ad essere fra i Paesi con più casi pendenti ripetitivi, anche se è stato riconosciuto lo sforzo importante sul piano 
legislativo per fare fronte a problematiche come l'affollamento carcerario e la lentezza dei procedimenti giudiziari, che 
stanno producendo effetti sul numero complessivo di procedimenti pendenti di fronte alla Corte di Strasburgo. 
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La fig ura seguente raffronta i dati relativi al carico di lavoro della Corte nei confronti dei 

principali Paesi membri con riferimento agli anni 2014 e 2015. Figura 3 

CONFRONTO DEL Ci\ lUCO DI LAVORO TRA 1l'Rl NClPALl PAESI - AN NI 20 l ·I-2015 
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Fonte: Co rte europea dei diritti dell'uomo - Elaborazione Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartim ento affari 

giuridici e legisla tiv i - Ufficio contenz.ioso, per la consulenza giuridica e per i rapporti con la Corte europea dei diritti 

dell 'uomo 

Come emerge dalle analisi statistiche evidenziate, l'Italia ha ridotto in modo consis ten te la 

quantità di affari pendenti con 7.567 ricors i assegnati ad una formazione giudiziaria, registrando 

una dimir.uzione di 2533 unità (- 25% circa) ris petto al 2014 ed ha migliorato la propria posizione 

nella graduatoria dei Paesi con maggior numero dei ricorsi pendenti, passando dal secondo pos to al 

quarto, dopo l'Ucraina, la Federazione russa e la Turchia. 
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1.1.2. 
 Tra ttazione degli affari e modalità di definizione dei ricorsi 

I ricorsi decisi dalla Corte in via giudiziale sono stati 45576, con una riduzione del 47% 

rispetto al 2014 (86.068) . L' indice di ricambio tra il numero di quelli definiti e quelli attribuiti nel 

corso dell'anno è stato comunque positivo con una contrazione del volume dei ricorsi pendenti di 

circa 5000 casi. Figura 4 

Figura 4 

p Con , ...!onze deftnltiva C"'''' .,. rontitAlo 'a od;,I) 2.441 2.388 2,.22%

Con ded,;one C tnmuu'''bW'' o ,..llaliooe 43.135 83.630 -48.45% 

Fonte: Corte europea dei diritti dell'uomo - Elaborazione Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento affari 
giuridici e legislativi - Ufficio contenzioso, per la consulenza giuridica e per i rapporti con la Corte europea dei diritti 
dell'uomo 

Per quanto riguarda la trattazione degli affari, viene confermata la tendenza in aumento del 

numero degli affari definiti in via amministrativa, pari a 32.400 nel 2015, con un incremento, rispetto 

al lavoro svolto nel 2014, del 29%. 

Come evidenziato nella tabella che precede, il volume dei ricorsi dichiarati irricevibili o 

radiati dal ruolo da un giudice unico, da un comitato o da una camera, ammonta a 43 .135, con una 

riduzione del 48% rispetto al 2014 (83 .680). Poiché l'arretrato dei casi irricevibili è stato 

progressivamente eliminato, il quadro generale mostra una diffusa tendenza ad un positivo 

decremento del carico di lavoro della Corte. 

Il 2015 ha registrato anche il raddoppio del numero totale delle richieste di applicazione 

delle misure provvisorie (15.965), ai sensi dell'articolo 39 del regolamento della Corte (sono state 

7.895 nel 2014). Le accresciute esigenze di misure interinali rendono più urgente l'introduzione, 

raccomandata nella Conferenza di Bruxelles, della motivazione della richiesta formulata dalla Corte, 

al fine di consentire al Paese destinatario di valutare al meglio le conseguenti iniziative (sul punto, 

inJra, pM!" Il , capitolo Il , par_1.1), 

Nel 2015, le richieste esaminate dal pane! di cinque giudici della Grande Camera, ai sensi 

dell'articolo 43 della Convenzione, sono state in totale 135 delle quali: 80 su richiesta degli Stati, 54 

su richiesta dei ricorrenti, l caso su richiesta di entrambi. Il panel ha accettato le richieste in soli 15 

casi (tra essi, l'a ffare Paradiso e Campanelli c. Ilalia, inJra, cdpi tolo I, paL 2.2.1.2). Sono stati 7 i casi 
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rimessi alla Grande Camera direttamente dalle Sezioni (tra essi, tre casi italiani in materia di confisca: 

Infra, capitolo l. Rar. 2.2.1.1). 

l .1.3. decisi con sentenza 

Nel corso dell'anno in rassegna, la Corte ha pronunciato in totale 823 sentenze, contro le 891 

dell'aJUlo precedente, con una con trazione del 7,63 %: 22 sentenze sono state pronunciate dalla 

Grande Camera, 624 dalle Camere (riguardanti 830 ricorsi) e 177 dai Comitati di tre giudici (relative 

a 1.589 ricorsi). li dato è in linea con la tendenza in costante riduzione registrata a parti re dall' ultimo 

quinqueJUlio, dopo il picco raggiunto nel 2009. 

In pratica la maggior parte dei ricorsi esaminati dalla Corte è stata risolta con W1a decis ione 

di irricevibilitàjinammissib ilità o di radiazione. Circa 400 ricorsi sono stati dichiarati inammissibili 

o radiati da l ruolo dalle Camere; 6.400 dai Comitati di tre giudici e ben 36.300 dal giud ice unico. 

Il numero dei ricorsi decisi con sentenza risulta pari a 2.441 contro i 2.388 del 2014 (+2%). 

Alla fine del 2015, il carico di lavoro pendente si è rido tto ad un totale di circa 61.650 ricorsi eli fronte 

alla Corte (in composizione di Camera o Comitato) e circa 3.150 ricorsi dinanzi al gi udice unico. 

Il grafico che segue mostra l'andamento del numero delle sentenze annuali registrato 

nell'ultimo decennio. Figura 5 
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Fonte: Corte europea dei diritti dell'uomo - Elaborazione Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento arfari 
giuridici e legislativi - Ufficio contenzioso, per la consulenza giuridica e per i rapporti con la Corte europea dei diritti 
dell 'uomo 
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L'esame delle sentenze di condanna pronunciate nei confronti degli Stati membri presenta la 

Russia al primo posto con 116 sentenze, seguita da: Turchia (87), Romania (84), Ucrama (51), Grecia 

(47), Ungheria (44), Bulgaria (32), Polonia (29), Francia (27), Croazia (25), Italia (24). Figura 6 

CONFRONTO TRA I PRIMI DIECI PAESI CON MAGGIOR NUMERO DI SEN l l:òN ZE 
CO N ALMENO UNA VIOLA7 10NE 

Figura 6 
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Fonte: Corte europea dei diritti dell'uomo - Elaborazione Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento af(ari 

giuridici e legislativi - Ufficio contenzioso, per la consulenza giuridica e per i rapporti con la Corte europea dei diritti 

dell'uomo. 

Il dato più significativo che emerge è che l'Italia è finalmente uscita dalla classifica dei primi 

dieci Stati con maggior numero di sentenze di condanna, occupando l'undicesima posizione. 

L'analisi delle condanne pronunciate nei confronti di tutti gli Stati evidenzia, al primo posto, 

per maggior numero di violazioni accertate, il diritto ad un equo processo (articolo 6 della 

Convenzione) con il 24,18%, seguito dal divieto di tortura e di trattamenti inumani e 

(articolo 3) con il 23,06 %, dal diritto alla libertà e alla sicurezza (tutelato dall' articolo 5) con il 15,63 %, 

dal diritto ad un ricorso effettivo (articolo 13) con il 9,41 %, dalla protezione della proprietà (articolo 

1, Protocollo 1) con 1'8,12%, dal diritto alla vita (articolo 2), con il 6,99%, per finire con 12,61 punti 

percentuali caratterizzati dall'insieme delle altre violazioni. Figura 7 
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1'.1 Rfr: PRIMA - AlI. IL/SI DEL COi\ TnLI(}SO nl.\: ISZHU ri CU!l.I L El fiOP!'.! DF! fJ/RI TTI DELL 'COMO 

OGGETTO DEl .I. E VIO LAZIONI NE LL' ANNO 2015 
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Fonte: Corte europea d ei d iritti dell' uomo - Elabora zione Presidenza del Consiglio d ei MinistTi - Dipartimento affari 

giuridici e legislativi - Ufficio contenzioso, per la consulenza giuridica e per i rapporti con la Corte europea dei diritti 

dell'uomo 

Rispetto alla situazione fotografata al 2014, la classifica per materia non presenta variazioni 

con riferimento alt' ordine delle violazioni accerta te. Anche nel 2015, il maggior mi/n"s al sistema di 

protezione della Convenzione è stato registrato in materia di diritto all'equo processo. Ma occorre 

segnalare il preoccupante aumento delle violazioni accertate al divie to di tortura e di trattamento 

disumano o degradante, passate dal 19,86% del 2014 al 23,06 % del totale del 2015. 

2. LA PO IZION E DELL'ITALIA 

2.1. L'andamento del contenzioso nei confronti deWlta lia 

Nel quadro generale di riduzione del contenzioso dinanzi atta Corte europea, continua il 

positivo trend di riduzione per l'ltalia, già registrato nel corso del 2014. l dati riguardanti la 

posizione italiana mostrano, infatti, un sensibile decremento (-11 ,6%) del volume degli affari 

pendenti, d1e si attesta sui 7.550 affari, e ciò grazie all' impegno profuso nell' abbattimento del 

contenzioso seriale pendente, conseguito attraverso un complesso di misure assunte, sia a li vello 

amministrativo-organizzativo che normativo, per superare le principali criticità sistemiche che 

11lI1'.1 
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hanno finora collocato J'ltalia quale fanalino di coda nella graduatoria del Paesi con maggior numero 

di ricorsi penden ti. 

Gli interventi promossi dal Governo per l'abbattimento del contenzioso seriale pendente in 

materia di condizioni di detenzione carceraria, già avviati nel 2014 ed apprezzati dal Consiglio 

d'Europa, hanno portato la Corte europea a dichiarare irricevibili i ricorsi proposti dai detenuti in 

Italia, in quanto ha ritenuto non esperiti i nuovi rimedi interni introdotti dal legislatore italiano, in 

via preventiva o compensativa, alle violazioni dei diritti fondamentali derivanti dalle condizioni di 

sovraffollamento delle carceri, come già affermato nelle decisioni relative ai casi Stella ed altri c. Italia 

e Rexhepi ed altri c. Italia del 2014. Agli interventi normativi sono state affiancate misure organizzative 

e le politiche intraprese sono state qualificate quali bes! practices e studiate da altri Paesi aderenti alla 

Convenzione. 

Per quanto concerne il contenzioso derivante dall'irragionevole durata dei processi, il Piano 

straordinario finalizzato alla riduzione del debito derivante dalle condanne di equo indennizzo, 

varato dal Governo e che prevede la collaborazione delle istituzioni coinvolte (Ministero della 

giustizia - Banca d'Italia), sta producendo gli effetti previsti di smaltimento dell'arretrato e di 

accelerazione delle liquidazioni degli indennizzi (per il piano straordinario Pinto si rinvia al capito lo 

III. pM, 2.2.1 ). L'attuazione del processo civile telematico, in corso già a far data dal 2014, dovrebbe 

contribuire a monte a ridurre le ipotesi di durata eccessiva dei procedimenti. 

Si è quindi ottenuto l'importante risultato del dimezzamento del carico delle pendenze 

dinanzi alla Corte europea dai 14.400 casi registrati alla conclusione del 2014 ai 7550 nel dicembre 

2015 (- 47,56%). 
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Il grafico che segue raffigura, in termini quantitativi e in rapporto con gli anni 2013 e 2014, 

l'attività della Corte nei confronti del contenzioso italiano. Figura 8 

TRATIAMENTO DEI RICORSI 
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IFonte: Corle europea dei di.ritti dell' uomo - Elaborazione Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartirrtento affari 
giuridici e legislativi - Ufficio con tenzioso, per la consulenza giuridica e per i rapporti con la Corte europea dei diritti 
deU'uomo 

L'analisi dell 'andamento del contenzioso degli ultimi due anni, mostra i progressi realizzati 

dall'Italia nella riduzione del carico pendente: si consideri che se alla fine del 2014, l'Italia era i.I 

secondo Stato per numero di casi pendenti dinanzi ad una formazione giudiziaria (a settembre 2014 

era addirittura al primo posto con circa 19.000 casi), alla fine del 2015 ha conquistato la quarta 

posizione dietro l'Ucraina, la Russia e la Turchia, con un numero di ricorsi in costante ridu zione . 

Seppure non possa sottacersi che ['[talia continua a gravare in maniera consistente sul carico di 

lavoro della Corte europea, sul quale incide con la percentuale dell'11,69% del totale, va però 

sottolineato che circa la metà dei ricorsi pendenti alla fine del 2015 (circa 3600) è costituita da casi 

riguardanti l'eccessiva durata dei processi o !'insufficienza degli indennizzi Pinto, casi quindi 

destina ti ad essere progressivamente chiusi per effe tto delle misure deflattive già operanti. 
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Il carico di lavoro della Corte per stadio procedurale e formazione giudiziaria è rappresentato 

dalla figura 9. 

CARICO DI LAVORO ANNO 2015 

( Figura 9 ) 
• ComunlClltl 22013 -% 

da p.nte del Governo 
attesa primo esame Comitato3.147· 

3.013 - % 4,65
36.107 . % 55,69 % 4,85 

Fonte: Corte europea dei diritti dell'uomo - Elaborazione Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento affari 
giuridici e legi slittivi - Ufficio contenzioso, per la consulenza giuridica e per i rapporti con la Corte europea dei diritti 
deU'uomo 

2.2. Ti po logia dei l'Ìeorsi pendenti 

Come sopra accennato, non è ancora possibile considerare chiuso il capi tolo dei ricorsi 

seriaIi Pinto, ma gli importanti interventi adottati a livello normativo ed amministrativo per 

affrontare le criticità sistemiche del servizio giustizia sotto il profilo della tempestività della risposta 

ed i recenti correttivi introdotti in chiave di maggiore effettività del rimedio offerto dalla legge n. 89 

del 2001, incoraggiano una previsione di progressivo superamento di questa tipologia di 

contenzioso. 

Il residuo cinquanta per cento delle pendenze, che quantitativamente può ritenersi 

fisiologico e nella media del contenzioso europeo, è fondamentalmente costituito da casi isolati o 

rientranti in altri filoni seriali (confische, espropriazioni, questioni pensionistiche, indennizzi per 

emotrasfusi) per i quali sono già state assunte misure risolutive e/o preventive dell'insorgenza di 

nuove impennate di contenzioso. 

• Camera e Comitato 
In attesa di intervento 

33,95 

Rlcevlblle 554 . % 

0,85 

Giudice Unico e 
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2,2,1, I cas i pendenti d inanzi a lla Gra nde Camera 

Risulta tuttora pendente dmanzi alla Sezione allargata della Grande Camera il gruppo dei 

rico rsi G.IEM. s,r.l. (n , 1828/06), Hotel Promotion Bureau s.r.l. e Rita Sarda (n , 341 63/ 07 e Falgest s.r.l. 

e Gironda (n , 19029/ 11), Ques ti casi sono stati già trattati nella relazione al Parlamento per l'anno 

20146, In q uesta sede se ne farà solo un cenno per ricorda me la tematica , 

Nel d icembre del 2015 è s tato esammato dalla Grande Camera l' a ffare Paradiso e Campanell. 

c. Italia (n, 25358/12), m materia di procreazione medicalmente assis tita (udienza del 9 dicembre 

2015), Non se ne conosce l'esito'. 

A seg uito dell' accoglimento, da parte del panel dei cmque giudici della Grande Camera , della 

richiesta d i riesame formulata dal Governo italiano, è stato rimesso alla decisione della Grande 

Camera anche il caso Khlaijia e altri c. Italia (ricorso n, 16483/12), in materia di espulsioni collettive, 

Per il rilievo di ta li casi se ne riassumono le problematiche. 

2.2,1,1, 
 C, l ,E,M , 5,1',1, (ricorso n , 1828/06), Hotel J>romotioll Burell u 5, 1',1, e Rita SlIrdll (ricorso 
n , :14] 63/07) e FII /ges' s,r,l, Ciro",/" (ricorso n. 19029/ 11), in materia di confisca 

Si tra tta di tre ricorsi concernenti la ques tione della confisca urbanistica di cui al d ,P,R. n . 

380 del 2001 (Testo unico m materia edili zia), già oggetto di esame da parte dell a Corte europea con 

le note sentenze Sud Fondi S,r.I. ed alti? c, Italia (n . 75909/01) e Va?'vara c. Italia (n , 17475/ 09)8 

La scelta della Sezione designata di affidare i ricorsi alla trattazione della Grande Camera t' 

stata condivisa d al Governo, considerato che la materia della confisca costih.i sce oggetto di attenta 

analisi anche a livello europeo, dove si prospetta l'ipotesi d i all argamento del suo campo di 

applicazione in quanto strumento di grande efficacia per la lo tta alla crimina lità . 

Nella memoria sulla ricevibilità e sul merito dei ricorsi deposita ta in vis ta della trattazione 

dei tre casi dinanzi alla Grande Camera, la d ifesa italiana ha cercato di dimostrare che l' ordinamento 

giuridico domestico si è ormai pienamente conforma to ai princip i espressi dalla Corte nel caso Sud 

Fondi c. Italia, escludendo la possibili tà che la confisca venga disposta ne i confron ti d i coloro che non 

possono essere ritenuti "responsabili" del reato di lottizzazione a busiva e ch e, contrariamente a 

quanto afferm ato nella sentenza sul caso Varva ra c. Italia, l'accertamento della responsabilità per il 

rea to d i lo ttizzazione abusiva (che legittima la confisca ai sensi dell' articolo 44, comma 2, del Testo 

unico in ma teria edilizia) non deve essere contenuto necessariamente in W1a sen tenza di condalma, 

6 cfr. Re lazio:le al Parlamento per Lmno 2014, pagg. 30 e seguen ti. 

7 Anco ra non pubblicato è anche l' esito dell' udienza tenu ta dalla grande Camera il 20 maggio 2015 per l'esame dell'affare 

Dc TOlllfl1 aso c. Ila/in (n. 43395;09), in materia d i procedi.mento per l'applicazione de lle misu re d i prevenzione. 

8 Le sentenzE sono state pronunciate, rispettiva mente, il 20 gennaio 2009 e 29 ottobre 2013. 

Irl,IJl !' 
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essendo compatibile anche con una sentenza di prosciogli mento dell' imputato per ragioni diverse 

dalla sua Lru10cenza (prescrizione del reato, amnistia, ecc.). 

Indipendentemente dalla qualificazione giuridica che la Corte europea darà alla confisca 

urbanistica, essa si troverà a decidere un' altra questione di estremo rilievo: quella della 

proporzionalità della confisca quale strumento di ripristino della legalità urbanistica violata. Nella 

sentenza Sud Fondi, la Corte ha, infatti, già messo in rilievo che la portata della confisca, in assenza 

di qualsiasi indennizzo, non si giustifica rispetto alla finalità pubblica perseguita, che è quella di 

mettere i lotti interessati in una sihlazione di conformità rispetto alle disposizioni urbanistiche. Per 

realizzare il giusto equilibrio tra [' interesse generale della comunità e [a tutela dei diritti 

fondamentali dell' individuo, sarebbe ampiamente sufficiente, secondo la Corte, prevedere la 

demolizione delle opere incompatibili con le disposiz ioni pertinenti e dichiarare inefficace il 

progetto di lottizzazione. Si è trattato, in sostan2a, di un monito al legislatore italiano, ripreso dalla 

Corte costituzionale nella sentenza n. 49 del 2015 ave la Corte ha rilevato come" Le garanzie che 

l'articolo 7 del/a Convenzione offre rispetto al/a confisca urbanistica sono certamente imposle, "el/ 'oltica della 

Corle di Sirasburgo, dall'eccedenza che lale misura può produrre rispetto al ripristin o della legalità violata 

sentenza Sud Fondi c. Italia - a propria volta frutto delle modalità con cu i l'istituto è configuralo nel nostro 

ordinamento". PiÙ diffusamente, sulla sentenza n. 49 della Corte costituzionale, infra, l'Mte fI , cap itolu 

T. pd!' . 2. 1.3.1. 

2.2.1.2. Para dis o e Cam pallelli c. Italia (ricorso n. 25358/1 2) in mal'eria d i procre31.ione 
medicaJmcnle assistita 

Nell'udienza dinanzi alla Grande Camera tenutasi il 9 dicembre 2015, il collegio difensivo 

del Governo (integrato dall' Avvocatura dello Stato e supportato tecnicamente da esperti del 

Ministero della salute) ha rilevato come la Camera abbia operato, da un lato, un' interpre tazione 

troppo estensiva dell'articolo 8, paragrafo 1 Cedu, con riferimento al diritto alla vita privata; 

dall' altro, troppo restrittiva dell' articolo 8, paragrafo 2, riducendo il margine di apprezzamento 

dello Stato. 

Il percorso argomentativo seguito dal Govemo nella contestazione della sentenza della 

Camera ha affrontato i seguenti nodi cruciali : 

a) la nozione di vita familiare; 

b) l'applicazione del principio dell' interesse del bambino; 

c) il riconoscin1ento di un largo margine di apprezzamento riservato allo Stato. 

Il primo punto delicato del rinvio alla Grande Camera, riguarda l'interpretazione della 

nozione di "vita familiare" sostenuta dalla Camera. Un'interpretazione cosi evolutiva dell'articolo 8 
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Cedu - tale da condurre ad una espansione tendenzialmente illimitata della nozione, che può 

includere nel concetto di vita familiare non solo le relazioni di fatto e di breve durata, ma 

direttamente relazioni che sono illegalmente stabilite secondo il diritto nazionale - può avere un 

impatto particolarmente significativo nel diritto interno. Nella richiesta di riesame è stato 

opportunamente sottolineato che, a differenza dei precedenti menz ionati dalla Camera, non c'è 

alcun legame genetico tra i due ricorrenti e il bambino. Le misure giudiziarie adottate, poiché il 

minore è stato considerato come sprovvisto di un ambiente familiare appropriato, rispondevano, 

pertanto, all' obiettivo di mettere fine ad una situazione di illegalità . 

Quanto alla nozione di interesse del minore, che non è prevista espressamente dalla 

Convenzione, ne è stato sottolineato il carattere indefinito il cui utilizzo può portare a risultati molto 

diversi, secondo i casi, ed a soluzioni contraddittorie. Di qui !'importanza di evitare afferma zioni 

aprioristiche del carattere"primario" di tale in teresse e di cercare il gi usto equilibrio tra l'interesse 

superiore del minore e l'ordine pubblico nazionale, soprattutto quando si tratta, come nel caso di 

specie, di giusti1icare un atto illecito. 

II terzo n odo critico della sentenza è stato individuato nella sostanziale disapplicazione del 

principio del margine di apprezzamento. Malgrado il riconoscimento " formale" di un largo margine 

di apprezzamento riservato allo Stato nelle questioni più delicate e la constatazione della mancanza 

di un consenso europeo sulla legittimità della maternità surrogata, la sentenza della Camera 

presenta una consistente incoerenza nell'interpretazione dell'articolo 8 sotto due profili: non 

soltanto la Corte ha es teso la nozione di vita familiare a un legame molto breve nato da una 

situazione di illegalità, ma ha sostituito il proprio apprezzamento della proporzionalità e della 

necessità delle misure adottate a quello delle autorità nazionali che, invece, avevano ben 

ampiamente e ragionevolmente argomentato su questo aspetto specifico. Per di più, non dando 

rilievo ai motivi dei giudici italiani, la Corte non ha dato alcuna preminenza all'interesse superiore 

del minore in concreto. Invero, la misura adottata dai giudici italiani è stato l'unico modo di 

procedere secondo la legislazione nazionale, tenendo conto dell'assenza di qualsiasi legame 

biologico tra la coppia e il minore, della condotta illegale dei ricorrenti e dell'assenza dei requisiti di 

età previsti daUa legislazione italiana sull' adozione di minori. E' stato quindi sottolineato che la 

Corte non ha il compito di sostituirsi aUe autorità nazionali competenti per determinare la politica 

più appropriata in materia, in particolare tenuto conto del fatto che essa solleva qu estioni morali ed 

etiche molto sensibili. Si tratta dunque di un terreno nel quale gli Stati contraenti godono di un largo 

margine di apprezzamento tanto nella decisione di intervenire che nella maniera di porre in essere 

il quadro regolamentare appropriato. 
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Il Governo ha, pertanto, concluso che non vi è stata alcuna violazione dell' articolo 8 perché 

ha applicato e rispettato i principi e le disposizioni nazionali, europee e internazionali sull'interesse 

superiore del minore, valutato in concreto. 

La sentenza della Grande Camera potrà fornire importanti principi orientativi nel difficile 

lavoro di bilanciamento degli interessi coinvolti in questa delicata materia. 

2.2.1 .3 . Klrlaifia e altri c. ltalia (ricorso n. 16483/12) in materia di espul sioni collettive 

Con la sentenza del l° settembre 2015, illustrata al capi tolo II, fMr.LL' , la Corte europea ha 

accolto il ricorso presentato da tre cittadini tunisini giunti illegalmente nel territorio italiano e poi 

rimpatriati in Tunisia, per la violazione delle seguenti disposizioni della Convenzione: 

- articolo 3, sui trattamenti inumani e degradanti, per le condizioni a bordo della nave e nel centro 

di prima accoglienza di Contrada Imbriacola; 

- articolo 5, sul diritto alla libertà e alla sicurezza; 

- articolo 4, Protocollo 4, sul divieto di espulsione collettiva; 

- articolo 13, sul diritto al ricorso effettivo. 

Il Governo italiano ha richiesto il rmvlO del caso dinanzi alla Grande Camera ai sensi 

dell'articolo 43 della Convenzione, ritenendo che la questione sollevi gravi problemi di 

interpretazione della Convenzione e comunque comporti un'importante questione di carattere 

generale. La richiesta si è concentrata, in particolare, sull'interpretazione ed applicazione 

dell'articolo 4 del Protocollo 4 CeduO. La sentenza, infatti, è apparsa particolarmente censurabile 

con riguardo alla ritenuta sussistenza, nel caso di specie, di un'espulsione collettiva, ipotesi che

secondo la giurisprudenza della Corte europea - ricorre quando vi siano misure che obblighino 

degli individui a lasciare un Paese in quanto gruppo (quindi a cagione della nazionalità, etnia, 

cultura, religione). All'errata conclusione, la Corte è giunta sulla base della semplice considerazione 

che i decreti di respingimento consegnati ai cittadini tunisini erano sostanzialmente identici, 

differenziandosi solo per i dati anagrafici dei destinatari. La Corte ha ritenuto, inoltre, che non erano 

stati effettuati i colloqui individuali con i ricorrenti (al fine di tenere conto della loro specifica 

situazione), basandosi sulla sola circostanza che non risultavano prodotti i verbali di tali colloqui, 

non dando alctm rilievo all' evidenziata impossibilità per lo Stato italiano di provare il contrario a 

causa dell'incendio doloso che colpì il centro. 

La condanna per violazione del divieto di espulsioni collettive subita dallo Stato è 

particolarmente grave, considerato che tale pratica non è stata mai posta in essere dall ' Italia (anche 

9 La richiesta è stata fortemente sostenuta dal M.inistero dell' interno che, all'indomani deUa sentenza, ne aveva 
stigmatizzato "l'abnormitA" rispeHo ai {atti presi in considerazione e ravvisato l'esistenza di gravi problemi di 
a pplicazione della Convenzione con particolare riferlnlE'nto all'accertata v iolazione dell 'articolo 4, Protocollo 4, Ceduo 

IrlJflf ITi1 
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giudici dissenzienti hanno sottolineato l'eccezionalità/ rarità della condanna per violazione 

dell ' articolo 4, Protocollo 4 Cedu'") e può rappresentare W1 pericoloso precedente per un Paese come 

ntalia che da anni fronteggia l'emergenza delle operazioni di soccorso, accoglienza, riconoscimento 

dei migranti. 

La domanda di riesame formulata dal Governo è stata accolta dal panel dei cinque giudici 

deUa Grande Camera il ro febbraio 2016 t1 

2.2.2. Altri ricorsi pendenti di particolare rilievo 

2. 2.2.1. I cas i relativ i .l i di sordini dura nte il Vertice GS di Genova 

Nell' ambito del contenzioso riguardante i fatti accaduti durante il Vertice G8 di Genova del 

luglio 2001, risultano ancora pendenti dinanzi alla Corte europea nove gruppi di ricorsi: Ba rtesaghi 

ed alln c. Italia (ricorso n. 12131/13); Albrecht ed altri c. Italia (ricorso n. 43390/13); Azzolina ed altri c. 

Italia (ricorso n. 28923/ 09); Kulschkau ed altri d talia (ricorso n. 67599/10); Alfarano ad altri c. Italia 

(ricorso n. 75895/ 13); Blair + 2 c. Italia (ricorso n . 1442/ 14); Amadio + 7 c. Itaha (ricorso n. 21319/14); 

A/lueva + 16 c. Italia (ricorso n. 21911/ 14); Battista + 4 c. Italia (rico rso n . 22045/ 14), propos ti 

complessivamente da 107 soggetti (20 dei quali hanno proposto doppi ricorsi, l'uno per i fatti relativi 

alla scuola Diaz, l'altro per i fatti accaduti presso la caserma di Bolzaneto) . 

l rico rrenti sono cittadini italiani e stranieri, arrestati dalle forze dell' ordine, alcuni duran te 

!'irruzione della polizia nella scuola Diaz, e detenuti nel carcere organizzato dalle autorità italiane 

nella caserma di Bolzaneto. Tutti lamentano di essere stati so ttoposti a tortura e a trattamenti 

disumani e degradanti, sia durante l'arres to che durante il periodo di de tenzione. 

Il contesto fattuale dei ricorsi è del tutto assimilabile a quello che ha dato luogo alla sentenza 

di condanna resa il 7 aprile 2015 sul caso Cestam c. Italia (infra, capitolo Il, 1'.. r.1. 1.1) con la quale la 

Corte ha constatato, all'unanimità, che i trattamenti sofferti dalle persone presenti nella scuola Diaz 

"devono essere qunlificah come tortura", ai sensi dell' articolo 3 della Convenzione. Secondo la Corte, il 

diritto penale italiano è anche "inadeguato e privo di disincentivi in grado di prevenire efficacemente il 

ripetersi di possibili violenze da parte della polizia" . 

10 La sentenza ha registrato l'opinione parzialmente dissenziente dei giudici di Ungheria e di Montenegro Saj6 e Vuèi..nit, 
i quaU halulo, in particolare, avvertito che "classificando come <espulsione coUettiva > j tentativ i dell'Italia di controllare i 
suoi confini durante un'emergenza imprevis ta, la maggioranza arreca un grave danno a un cooccHo di diritto 
internazionale intenzionalmente ristretto e mirato che è pensato per essete applicato solamente nelle più gravi delle 
circostanze . La constatazione di una violazione in questa causa rappresenta in modo errato la ::-ealtà della s ituazione 
affrontata dalle autorità italiane e dai migranti in questione. SteOlper<'l necessariamente un divieto chiaro ni sensi del 
diritto in ternn zionale che ha le sue radici nelle politiche nazionali di omogen eizzazìone e di genocidio de l ventes imo 
secolo . l'3.rticolo 4 del Protocollo n. 4 non trova spazio nel caso di specie relativo a espulsioni non discriminatorie e 
regolari dal p unto di vista proceduraIe ."(par. 18). 
Il D caso è stato discusso all 'udienza del 22 giugno 2016,ma non se ne con osce l'esito . 
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Per i casi in esame, sono state formulate proposte di regolamento amichevole (alcune delle 

quali accettate dalle controparti), al fine di evitare ulteriori la pronuncia di ulteriori sentenze di 

condanna a carico dello Stato. Le proposte hanno assunto quale paTametro di riferimento gli 

indennizzi liquidati dalla Corte europea con la sentenza Cestaro a titolo di danno morale. Con 

riferimento alle posizioni di coloro che hanno proposto anche azioni risarcitorie dinanzi ai giudici 

nazionali, sono allo studio con la difesa erariale possibili soluzioni utili a definire con lm unico 

programma transattivo i casi pendenti sia in sede interna che europea. 

Sui fatti accaduti in occasione del Vertice GS di Genova risultano depositati dinanzi la Corte 

europea anche ulteriori affari non ancora comunicati al Governo italiano, che aggravano il quadro 

delle possibili, future condanne a carico dell'Italia. 

2.2.2.2, I falti avvenuti a Napoli du.rante il "global forum" nel marzo 2001 - Violenze nella 
caserma Virgilio Raniero (Cioffi c. Italia - ricor O n. 17710/15) 

Il ricorso Goffi c. Italia presenta numerose analogie con il filone contenzioso riguardante gli 

episodi violenti accaduti in occasione del Vertice GS di Genova del 2001. Il caso riguarda fatti 

avvenuti a Napoli durante una manjfestazione no global culminata nel corteo conclusivo del 17 

marzo 2001 ave si sono verificati seri incidenti con le forze dell' ordine, con numerosi feriti, per i 

quali sono stati avviati procedimenti penali a carico di 31 agenti delle forze dell' ordine. 

li ricorrente lamenta dinanzi alla Corte europea la violazione dell'articolo 3 della 

Convenzione per aver subito trattamenti disumani e degradanti al momento del suo arresto; 

lamenta, inoltre, la violazione dell'articolo 5 Cedu, per il suo trattenimento presso la caserma Virgilio 

Raniero senza convalida dell'autorità giudiziaria e senza la possibilità di farsi assistere da un 

avvocato ed informare la famiglia; lamenta infine che i procedimenti penali intrapresi dalla 

magistratura nei confronti dei responsabili non halmo avuto alcun esito per il decorso dei termini di 

prescrizione dei diversi reati e la violazione dell'articolo 13 della Convenzione per la mancata 

possibilità di esperire un ricorso effettivo. 

Alla luce della condarma intervenuta sul caso Ceslaro e dell'orientamento assunto con 

riferimento agli analoghi casi pendenti riguardanti i fatti di Genova, anche per questo affare sono 

in corso le attività istruttorie intese a favorirne la chiusura mediante lo strumento del regolamento 

arnichevole. 

2.2.2.3. Tratten imento senza titolo presso il centro di identificazione ed espulsione di 
l'onle Galeria - (Richl1lol/ d Yaw e altri c. Italia - ricorso n. 3341/11) 

Risultano pendenti dinanzi alla Corte alcuni ricorsi proposti nell'interesse di cittadini 

ghanesi che hanno lamentato la violazione dell'articolo 5 Cedu (diritto alla libertà e alla sicurezza) 
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per essere stati privati illegalmente della libertà secondo il diritto nazionale, considerato che la 

proroga del trattenimento presso il Centro di Identificazione ed Espulsione (CIE) di Ponte Galeria a 

Roma, convalidata dal Giudice di pace il 17 gennaio 2009, è stata poi annullata dalla Corte di 

cassazione con sentenza depositata 1'8 giugno 2010, Gli stessi lamentano inoltre di non aver potuto 

preparare la p ropria difesa, in violazione del diritto ad un equo processo ex articolo 6 Cedu, l'assenza 

di vie di ricorso interne effettive per contestare il tra ttenimento, in violazione dell' articolo 13, nonché 

la durata del giudizio dinanzi la Corte di cassazione e l' impossibilità di ottenere una riparazione, 

li ricorso pone il tema dell' estensione dell a disciplina sulla riparazione per ingiusta 

detenzione al trattenimento senza titolo presso i CIE, Allo stato non si registrano pronunce della 

Suprema Corte su tale possibilità e, pertanto, non sembra al momento configurabile un rimedio 

intemo effettivo nella materia de qua. Per tali ragioni, in sede ministeriale sono in COrSO 

approfondimenti per valutare l'opportunità di una definizione amichevole della controversia che 

utilizzi come parametro !'importo risarcitorio applicato in caso di "arresti domiciliari" , 

2.2.2.4, Mancata pubblicità dell 'udi enza nei proced imenti per ing iusta detenzione 
(8 1'11 1111 "11 e altri c. flElii" - ricorso Il, 6521 5/ 12) 

Risultano pendenti numerosi ricorsi per violaz ione dell'articolo 6, paragrafo l , con i quali si 

lamenta la mancata previsione della facoltà, nei processi per ingiusta detenzione ex articoli 314 e 

315 c.p.p" di chiedere che l'udienza innanzi alla corte d'appello si svolga in forma pubblica. 

Attualmente il procedimento per ingiusta detenzione prevede che l'udienza si svolga senza 

la presenza del pubblico. Infatti le norme del codice di procedura penale che regolano la riparazione 

per l'ingiusta detenzione, rinviano alle norme e al procedimento previsto per la ripa razione 

dell'errore giudiziario (articolo 643 e ss. c.p.p.). In particolare, "articolo 646 primo comma c. p.p. 

stabilisce che "sulla domanda di riparazione la corle di appello decide in camera di consiglio osservando le 

forme previs te dall'articolo 127 cpp" e l' articolo 127 c. p.p., che regola il procedimento in camera di 

consiglio, al sesto comma prevede che " l'udienza si svolge senza la presenza del pubblico". 

Come è noto, in materia di mancata pubblicità delle udienze, ntalia è stata già condannata 

dalla Corte Edu due volte: con la sentenza del lO aprile 2012, sul ricorso Lorenze tti c, Italia e con la 

sentenza 13 novembre 2007, sul ricorso Bocel/ari e Rizza c Italia. La Corte europea, pur negando 

carattere assoluto al pr:ncipio della pubblicità dell' udienza, in quanto sono ammesse deroghe, come 

quando le questioni siano di tipo strettamente temico o possano essere affrontate sul piano 

meramente documentale, hanno ritenuto essenziale, tenuto conto degli interessi coinvolti, che le 

persone interessate abbiano almeno la possibilità dì sollecitare una pubblica udienza. Anche la Corte 

costihlzionale è intervenuta più volte in materia, anche con pronunce del 2015 (infm, parte Il, 

cilpitolo I. pM. 2.1.1.1 ) sancendo]' incostituzionalità delle disposizioni del codice di procedura penale 

tU/III l' 
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(articoli 666, 678, 679 c.p .p . e articoli 666,667 e 676 c.p.p.) nella parte in cui, in relazione a vari istituti 

processuali, non consentono che, su istanza degli interessati, il procedimento avvenga nelle forme 

della pubblica udienza. 

Con riferimento a un primo gruppo di casi, il Governo ha presentato una proposta di 

regolamento amichevole, con subordinata dichiarazione unilaterale, prevedente la definizione dei 

ricorsi mediante offerta di una ridotta somma a titolo di equa soddisfazione al fine di evitare una 

più che probabile sentenza di condanna (Volo + 8 c. Italia - ricorso n. 28476/ 09 e Polizia c. Italia 

ricorso n. 35299/129). 

Poiché risultano depositati altri 11 gruppi di ricorsi per la medesima violazione, di prossima 

comunicazione al Governo, l'ltalia si trova esposta al rischio dell' insorgere di un contenzioso seriale 

il cui esito sfavorevole, alla luce delle condarule subite, è già segnato. Tenuto conto dei principi 

sull'eq uo processo e della posizione dell a Corte costituzionale, in linea con la giurisprudenza della 

Corte europea, la problematica in esame è attentamente mOlùtorata anche nell' ottica di eventuali 

iniziative di rango legislativo, qualora si rendano necessarie . 

2.2.2.5. Inammissibilità per tard ività dei ricorsi Pinlo (Bozza c. Italia - ricorso n. 17739/09) 

Ancorché verta sulla legge Pinto e quindi su problematica seriale ampiamente analizzata nel 

corso delle varie Relazioni al Parlamento ed ancora oggetto di trattazione nella presente sede, si 

ritiene opportuno segnalare il ricorso con il quale si c1ùede il riconoscimento della violazione 

dell' equo processo tu telato dall' articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione, in relazione alla fase 

dell'esecuzione di una sentenza. 

La Corte, nell'invitare il Governo italiano a presentare le consuete osservazioni, ha fatto 

espressamente riferimento al principio in base al quale " L'esecuzione di una sentenza emessa da un 

qunlsinsi Tribunale, deve essere consideraln come parte del "processo" ni sensi del/ 'articolo 6 Cedu" come 

espressamente sancito dalla sentenza Hornsby c. Grecia del19 marzo 1997, § 40. 

Trattandosi di un aspetto procedurale interno (valutazione delle varie fasi processuali, 

cognizione ed esecuzione, come un ",,,,icum" ai fini della richiesta dell' indennizzo stabilito dalla 

citata legge), sul quale è attesa Wla sentenza delle Sezioni U,ùte della Corte di cassazione, in sede di 

osservazioni, si è fatta riserva di sviluppare la linea difensiva da sostenere a Strasburgo all'esito di 

tale pronuncia. 

2.2.2.6. D ìriu o all'identit à di ge nere - Cambiu dci nome s ubordinato ad intervenlo 
chimrgico d i rettifica dci sesso (Vivaldo c. Itali" - ricorsu n. 55216/08) 

11 procedimento giudiziario di rettificazione delfattribuzione di sesso è l'oggetto del ricorso 

proposto nel 2008 da una cittadina italiana che ha lamentato l'impossibilità di cambiare il nome (da 

Iwtrfl !Ij] 
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mascrule a femminile) senza aver prima effettuato l'intervento crururgico volto a realizzare la 

corrispondenza tra il sesso anatomico e quello anagrafico. 

La vicenda origina dalla reiezione da parte del Prefetto di Roma della domanda di 

cambiamento del nOme presentata dalla Vivaldo il 14 novembre 2001, cambiamento o ttenuto con 

provvedimento del Tribunale di Roma solo a seguito dell' intervento chirurgico effettuato nel 

febbraio 2003. Ciò rappresentava, secondo la ricorrente, una violazione dell'articolo 8 della 

Convenzione in quanto lo Stato avrebbe leso il diritto del singolo al rispetto della vita privata e 

familiare. 

Si segnala che, sul piano interno, la questione pendente dinanzi alla Corte europea ha trovato 

soluzione con l'intervento della Corte costihlzionale che ha fornito una lettura costituzionalmente 

orienta ta della legge n. 164 del 1982 recante "Norme in materia di rettificazione di attribuzione di 

sesso" 

Con la sentenza n. 221 del 2015 (infra, l'a rt" Il , ,·. p itnlo l, par. ? U .l), la Corte, nel dichiarare 

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, della legge in esame, 

in riferimento agli articoli 2, 3, 32, 117, primo comma della Costituzione, quest'ultimo in relazione 

all'articolo 8 della Convenzione, ha affermato che "stabilire elle lo reltificazione del/ 'attribuzione 

anagrafica di sesso si fa in forza di sentel1Za del t6bunale passata in giudicato che attribuisca ad 11110 persona 

sesso diverso da quello enw1Clato nel/'atto di nascita a seguito di inten'enute modificazioni dei suoi caralteri 

sessuali, subordinerebbe irragionevolmellte l'esercizio del fondamentale diritto a Il'identità di genere 

a trattamenti sanitari pericolosi per la salllte"12. 

Argomenta la Corte che la disposizione censurata costihlisce l'approdo di un'evoluzione 

culturale ed ordinamentale volta al riconoscimento del diritto all'identità di genere quale elemento 

COStihltivO del diritto all'identità personale, rientrante a pieno titolo nell'ambito dei diritti 

12 L'intervento delln Consulta è sti\ to preceduto da una importante sentenza della Corte di cassazione che '1ualche mese 
prima aveva affermato come l'attuale sistema normativo non osti alla rettificazione dei dati anagrafici del richiedente dal 
genere maschile al genere feouninile, pur in assenza del preventivo trattamento chirurgico di adeguamento dei caratteri 
sessuali primari al genere diverso da quello enuncia to nell'atto d i nascita. hwero, secondo la Corte di cassaz ione, l'articolo 
1 della legge n. 164 del 1982 prevede un mutamento riguardante i caratteri sessuali senza specificazioni ulteriori, 
nonostante la conoscenza al momento deUa sua entrata in vigore, delle due tipologie di caratteri sessuali, prinlilri e 
secondari, mentre l'articolo 3 deUn medesima legge, prevede che l'adeguamento di tali caratteri mediante trattamento 
medico chirurgico deve essere autorizUlto quando risulta necessario; di talché l'esame congiunto delle richiamate norme 
consente di Escludere che si possano identificò re limitazioni normative preventive al riconoscimento del diritto predetto. 
L'acquisizione di una nuova identità di genexe può essere, infatti, il frutto di un processo individuale che non postula la 
necessità dell 'intervento chirurgico, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale, 
e dunque l'irreversibile cambjamento dei cfi ratteri sessuali anatomici idoneo ad escl udere qualsiasi ambiguità, sia 
accertata, ove necessario, mediante rigorosi accertLlmenti tecnici in sede giudiziale, AI fine di tutelAre l'interesse pubblico 
alla esatta differenziazione trA i generi in modo da non creare situazioni non previste dall'ordinamento. Tali elementi, in 
uno alla dimensione tuttora numericamente limitata del transessualismo, indu cono a ritenere del tutto coerente con 
principi costituzionali e convenziOnAli una i.nterpretazione degli articoli 1 e 3 della legge n. 164 del 1982 che, valoriZZAndo 
la formula normativa "quando risulti necessario", non imponga l'intervento chirurgico demoJitorio e/o modificativo dei 
caratteri sessuali anatomici primari (sentenza n. 15138 del 2015). 
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fondamentali della persona. Interpretata alla luce dei diritti della persona , la mancanza di tm 

riferimento testuale alle modalità attraverso le quali si realizza la modificazione porta ad escludere 

la necessità, ai fini dell'accesso al percorso giudiziale di rettificazione anagrafica, del tra ttamento 

chirurgico, il quale costituisce solo una delle possibili tecniche per effettuare l'adeguamento dei 

caratteri sessuali. Tale esclusione appare, peraltro, il corollario di un'impostazione che, in coerenza 

con i supremi valori costituzionali, rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali 

realizzare, con l'assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione, che 

deve comunque riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a 

comporre l'identità di genere. Rimane cosi" ineludibile un rigoroso accertamento giudiziale delle modalità 

atlmvel'SO le quali il cambiamento è avvenuto e del suo carattere definitivo" Il ricorso alla modificazione 

chirurgica risulta, quindi, autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, laddove lo 

stesso sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in quei 

particolari casi nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da 

determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia In tal 

senso, qui.ndi, " il Iral/amento chirurgico non si configu ra come prerequisito necessario per accedere al 

procedimento di rettificazione, bensì come un possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno 

benessere Conclude, quindi, che la nonna va interpretata nel senso che il diritto 

all'identità di genere è espressione del "diritto all'identità personale", protetto dall'articolo 2 e 

dall'a rticolo 8 Cedu, e, nel contempo è strumento per la piena realizzazione del diritto alla salute, 

anch' esso cos titu zionalmente protetto. 

Stante la conformità ai principi costituzionali e convenzionali della disciplina nazionale, 

appare ragionevole pronosticare un esito favorevole del ricorso, invero mirante a porre una 

questione di principio e non una situazione corrispondente ad una attuale qualità di vittima di 

viola zione, posto che, al momento della sua proposizione, il ricorrente aveva già da tempo ottenuto 

il cambio del sesso 

2.3. Le sentenze ne i confronti de ll'Italia 

Un'importante inversione di tendenza è da registrare sul fronte delle sentenze pronunciate 

nei confronti dell'Italia . li loro numero complessivo è quasi dimezza to rispe tto al 2014, con 24 

pronunce in totale, delle quali 21 di constatazione di almeno una violazione (contro le 44 pronunce 

del 2014, delle quali 39 di constatazione di almeno una violazione) . Le sentenze di non violazione 

sono state, invece, 3 a fronte delle 2 dell'armo precedente. Figura lO 

']' IPOLOGIA OF.I.1 .F SENT ENZE NEI CONFRONTI DEI.L' ITA LIA - ANNO 20'15 

Indiu 
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( Figura l O 87 

• Con almeno 1 violazione 
21 

• Non violazione 
3 

• Revisione 

O 

Fonte: COTte europea dei diritti dell'uomo - Elaborazione Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento iI((ari 
giuridici e legislativi - Ufficio contenzioso, per [a consulenza giuridica e per i rapporti con la Corte europea dei diritti 
cteU'uomo 

Il risultato raggiunto è in buona parte frutto dell'impegno profuso nella definizione del 

contenzioso seriale pendente, attraverso l'utilizzo degli strumenti di definizione in via amichevole 

dei casi. 

L' importanza del risultato è ancor più evidente alla luce dei dati statistici pubblicati dalla 

Corte con : iferimento alle violazioni constatate a carico degli Stati membri nel periodo 1959-2015. 

In tale graduatoria !'Italia è collocata al penultimo posto nella classifica dei Paesi con 

maggior numero di sentenze pronunciate e maggior numero di violazione dei diritti umani ai sensi 

della Convenzione, accumulatesi nel COrso di deceOIÙ, in particolar modo per le gravi criticità 

strutturali nel settore della giustizia. Sono state in/atti registrate ben 1.189 violazioni del diritto 

all'equo processo alle quali si aggiungono 358 violazioni in materia di protezione della proprietà (in 

particolare con riferimento al fenomeno della cd "espropriazione indiretta). Figura 11 
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VIOLAZION I CONST Ar ATE A CARICO DEGLI STATI r-.,l EM BRI N EL PERIODO 1959-201 5 

Fo nte: Corte europea dei diritti dell'uomo - rapporto annuale 2015 

Si tratta, quindi, proprio degli ambiti nei quali, al vertiginoso aumento dei contenziosi seriali, 

sono seguiti appositi interventi tesi ad assicurare un riaI lineamento del sis tema italiano con i valori 

della Convenzione. 

Da ll'analisi delle sentenze di condanna subite dall'Ita lia, condotta sotto il profilo della 

tipologia di violazione accertata emerge che l'incidenza maggiore è addebitabile alle violazioni del 

diritto alla libertà e alla sicurezza (articolo 5 Cedu) e del diritto aUa vita priva ta e familiare (articolo 

8 Cedu). 

Più precisamente, le violazioni riscontrate riguardano: 

l'artico lo 5 - diritto alla libertà e alla sicurezza (7 violazioni); 

l'articolo 1, Protocollo 1 - rispetto della proprietà dei beni (7 violazioni, delle quali: 5 in 

materia di espropriazione indiretta); 

l'articolo 8- diritto alla vita privata e familiare (6 violazioni); 

l'articolo 3 - divieto di trattamenti disumani e degradanti (2 violazioni); 

l'a rticolo 6 - diritto all'equo processo (2 violazioni) 

l' articolo 7 - principio di legalità (1 violazione) 

l' a rticolo 13 - diritto ad un ricorso effettivo (2 violazioni); 

l'articolo 4, Protocollo 4 - divieto di espulsioni collettive (1 violazione), Figura 12 
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TlPOLOGIA DI VIOL AZIO NI ACCERT ATI NEI CONFRONTI DELL' rrALl A 

PratA[ Figura 12 n. 7 
n. 1 

'----../ 

Fonte: Corte europea dei diritti dell'uomo - Elaborazione Presidenza del Consiglio dei MinistTi - Dipartimento affrl.li 
giuridici e legistittiv i - Ufficio contenzioso, per la consulenza giuridica e per i rapporti con la Corte europea dei diritti 
dell'uomo 

Da sottolineare che, per la prima volta, le condanne in materia di equo processo non hanno 

rivestito il ruolo leader nella classifica delle violazioni constatate: si ricorda che nel 2014 queste 

pronunce aveva.no avuto il primato delle violazioni, con 20 senten ze, delle quali ben 11 in materia 

di retmattività delle leggi di interpretazione autentica). 

Al di là di pronunce riguardanti casi isolati o questioni già affrontate in precedenza 

(contenzioso residuale in materia di espropriazioni) hanno un carattere significativo, che merita eli 

essere le pronunce in materia di diritto alla vita privata e familiare che hanno, in 

particolare, affrontato temi delicati guaii i legami familiari e la tu tela del principio di biogenitorialità. 

Le numerose sentenze in materia evidenziano l'esistenza di criticità nel sistema na zionale di 

protezione dei minori e della famiglia e de l ruolo che in tal e sis tema è svolto dai Tribunali per i 

minorenni e dai servizi sociali . Per un approfondimento della problematica, infra, capitolo 11 , l'a l'. 
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Olntto alla Itbertà e alla $lcu ren3 

• Trat1amento disumano e degradante 

• Espul Sioni collettive 

• Dirit10 ncorso effettivo 

• Diritto al rispetto della vita pllvala e 
famihare 

• Prmcipio di legalità 

• Equo processo 

• Protezione proprietà 

l 
• Es propriazione indirelta 

n 2 Art. 4, 
Prot. 1 
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2.4. 	 Le decisioni 

Le decisioni pronunciate dalla Corte sono state complessivamente 107 (rispetto alle 49 del 

2014). Di queste, 79 decisioni di radiazione dal ruolo per regolamento amichevole o dichiarazione 

unilaterale, 26 decisioni di irricevibilità, 2 decisioni di inammissibilità. 

Da evidenziare il rilevante aumento delle decisioni di radiazione dal ruolo rispetto al 2014, 

sia nel dato complessivo, incrementato del 118%, sia nel dato relativo alle radiazioni per utilizzo 

degli strumenti di definizione dei casi in via amichevole o dichiarazione unilaterale (incrementato 

di oltre il 300%rispetto al 2014, ave le radiazioni da ruolo per questa ragione sono state solo 16). 

La spiegazione dell' eccezionale aumento è da collegare fondamentalmente a Ila realizzazione 

del Piano di abbattimento del contenzioso seriale Pinto che ha portato alla chiusura di oltre 7000 

ricorsi per ritardo nei pagamenti degli equi indermizzi Pinto e che ha visto i primi concre ti risultati 

in termini di radiazioni dal ruolo nel corso del 2015 (45 dichiarazioni unilaterali e 17 regolamenti 

amichevoli). 

In linea con il dato relativo al 2014 è il numero delle radiazioni dal ruolo in materia di 

espropriazione, che è il risultato della prosecuzione, con la proficua collaborazione del Greffier della 

Corte di Strasburgo, nell'attività di eliminazione delle residue vecchie cause ancora pendenti 

dinanzi alla Corte. Le decisioni di radiazione dal ruolo relative a questi casi Sana state 7 in totale 

(per la rassegna delle decisioni si rinvia al capitolo IL p'M. 2). 

Tra le decisioni di irricevibilità si segnala, per la rilevanza del tema so tteso, la pronuncia sul 

caso Smaltin i c. Italia (infra, capi tolo IL par. 2.1.1 ) con il quale la ricorrente ha lamentato la violazione 

del proprio diritto alla vita tutelato dall' articolo 2 della Cedu, sia sotto il profilo sos tanziale che 

procedurale, ri tenendo che l'insorgenza della gravissima patologia di cui soffriva fosse da 

ricondurre causalmente allo stato di inquinamento ambientale determinato dalle emissioni 

dell'ILVA di Taranto. 

La Corte ha dichiarato la manilesta infondatezza del ricorso non essendo stato dimostrato 

dalla ricorrente il nesso di causalità tra il danno lamentato e la mancata adozione da parte dello 

Stato delle misure positive imposte a tutela del diritto alla vita, in materia di esercizio di attività 

industriali pericolose. 

Questa pronuncia, tuttavia, non chiude la problematica dell'eventuale responsabilità dello 

Stato per lesioni conseguenti alla inosservanza degli obblighi di protezione, derivanti dall'articolo 2 

della Cedu, nella vicenda IIva di Taranto, posto che pendono dinanzi alla Corte di 5trasburgo due 

analoghi ricorsi: Cordella e altri c. Italia (ricorso n. 54414/13) e Ambrogi Melle e ailri 130 (ricorso n. 

54264/ 15). 
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2.5. 1 regolamenti amichevol i 

Come illustrato nel paragrafo precedente, nel corso del 2015 i regolamenti amichevoli 

formulati su iniziativa del Governo, da valere anche a titolo di dichiarazione unilaterale, sono stati 

il principale strumento di abbattimento del contenzioso seriale in materia espropriativa e in materia 

di eccessiva durata dei processi e ritardi nei pagamenti dell'equo indennizzo Pinto. 

Alla chiusura del piano d'azione Pinto, nel dicembre 2014, è seguita un' intenza attività di 

definizione degli ulteriori ricorsi pendenti in materia di rimedio Pinto, per profili diversi da quelli 

posti ad oggetto del citato piano. 

In materia espropriativa il programma di definizione dei residui ricorsi pendenti, 

originariamente individuati dal Grelfie,. della Corte in una lista di 105 casi, è ormai prossimo alla 

conclusione. Le proposte di regolamento amichevole si sono basate sui principi cristallizzati dalla 

Corte europea nella sentenza della Grande Camera del 22 dicembre 2009, sul caso Guiso-Gallisay c. 

Italia, tendenti al riconoscimento di una equa soddisfazione pari al valore venale del bene sacrificato, 

ma hanno trovato un correttivo nella logica riduttiva insita nella natura transattiva della 

regolamentazione, Le proposte formulate dal Governo nel corso del 2015 sono state 

complessi vamente 14, sette della quali accolte da controparte con conseguente radiazione delle cause 

dal ruolo (infra, cnpitolo II. par. 2.3). 

Lo svolgimento del programma ha dovuto - e deve - necessariamente tenere conto dei vincoli 

di bilancio introdotti dall'articolo 1 della legge costi tuzionale 20 aprile 2012 n. 1, con la conseguenza 

che i tempi e le scadenze per la soluzione bonaria delle liti sono stati necessariamente condizionati 

dali' esigenza di pianificazione delle spese. 

2.6. Gli indennizzi 

In esecuzione di sentenze di condanna o di decisione di radiazione dal ruolo per intervenuto 

regolamento amichevole o dichiarazione unilaterale, sono s tati liquidati indennizzi per un importo 

complessivo di euro 77.136.125,58. Il netto incremento della spesa rispetto a quella sostenuta nel 

2014 (di euro 5.292.912,00) è il risultato dell'attuazione delle politiche di riduzione del contenzioso 

seriale poste in essere attraverso i richiamati piani d'azione, che hanno agevolato la chiusura di 

migliaia di casi in via transattiva, assicurando un risparmio del 30% per i ricorsi in materia di 

espropriazione indiretta, ed un maggior risparmio, in termini percentuali, per i casi facenti parte del 

piano Pinto, per i quali sono state adottate decisioni di radiazioni dal ruolo poste in esecuzione nel 

corso del 2015. 

Si evidenzia, infatti, che /'importo citato comprende gli indennizzi pagati in esecuzione di 

titoli pronunciati in anni pregressi . Tra questi, si citano, per la rilevante entità economica, la sentenza 
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del 23 ottobre 2012, sul caso Immobiliare Podere Trieste srl c. Italia (vicenda espropriativa che ha 

comportato una condanna ad oltre 47 milioni di euro) e la decisione del 25 novembre 2014 sul caso 

Società Pratoiungo Iml110billare sri c. Italia (vicenda analoga alla precedente che ha comportato una 

definizione con regolamento amichevole per circa 20 milioni di euro). 

Nell'ambito del totale della spesa sostenuta nel 2015, sono state liquidate 12 pronunce emesse 

nell' anno in riferimento, per un importo complessivo di euro 1.269.493,00 e 8 decisioni, per J'im porto 

complessivo totale di euro 2.195.910,02. 

Quanto al piano Pinto, nel corso dell' arulO 2015, è stato effettuato il pagamento di 14 decisioni 

di radiazione dal ruolo per l'importo complessivo di 131.319,04 eurO. 

Permangono le criticità segnalate dal Ministero dell' economia che rendono non agevole 

l'attività di liquidazione, nei casi seriali Pinto, per la mancata acquisizione della documentazione 

propedeutica ai pagamenti, dovuta alle difficoltà che gli studi legali interessati incontrano nel 

re perire i dati richiesti sia per il vasto numerO dei ricorsi patrocinati sia per la dislocazione diffusa 

sul territorio nazionale degli assistiti. 

L'andamento delle spese per risarcimenti registra, quindi, un imponente picco, evidenziato 

nel grafico che segue, dovuto ai provvedimenti di pagamento disposti dal competente Ministero 

dell'economia e delle finanze all'esito di un anno di preparazione ed elaborazione di misure di 

deflazione dei ricorsi pendenti. Figura 13 
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( Figura 13 ) 
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2.7, La rivalsa 

In applicazione della disciplina recata dall 'articolo 43 della legge 24 dicembre 2012, n, 234", 

nel 2015 è s tata avviata una nuova azione di rivalsa da parte del Ministero dell 'economia e delle 

finanze nei confronti dell' ANAS, in relazione alla sentenza Pecar e Perlo l c. Ila/w del 24 marzo 2009, 

per il recupero dell' onere finanzia ri o sostenuto dallo Stato in esecuzione della citata sentenza pari 

ad eurO50.000,00.1' 

Nel corso dell' anno in riferimento la Presidenza del Consiglio dei ministri ha completato 

l'iter re lativo ad azioni di rivalsa già avv iate negli anni precedenti con l'adozione di 17 decreti di 

ingiunzione di pagamento, Tali provvedi menti sono stati inviati al Ministero dell' economia e delle 

finanze per la notifica nei confronti degli enti interessati, 

L'importo complessivo da recuperare ammonta ad E 9,327,007,00, 

I l V. Rela zio ne.,1 Parlamento per l'anno 2013- pagg. 132 -133 


Si segna la che l'azione di rivalsa ne i confronti dell' ANAS, ai sensi dell'tuticolo 43, comma lO, segue le regole ordinarte. 

E' stato, pertanto richiesto all'Avvoca htra dello Stato di avviare la relativa az ione in sede civile . 
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Permangono le critici tà, già in passato segnalate, che, secondo gli enti locali e le regioni, 

inficiano la procedura della rivalsa quale disciplinata dalla legge, soprattutto nella misura in cui la 

vigente disciplina non consente di operare una graduazione della responsabilità dell' ente al q uale 

si addossano le conseguenze finanziarie derivanti dalle sentenze di condanna della Corte europea 

dei diritti dell' uomo. E sono molti i casi in cui gli enti des tinatari dei provvedimenti di rivalsa hanno 

contestato giudizialmente lo sussistenza della propria posizione di debito nei confronti dello Sta to 

basandosi fondamentalmente sulla asserita mancata corretta imputazione delle responsabilità. 

In tale contes to contenzioso si colloca la recentissima ordinanza con la quale il Tribunale di 

Bari ha sollevato la questione di legittimi tà costituzionale dell'articolo 43, comma lO, della legge n. 

234 del 2012, nella parte in cui prevede il diritto di rivalsa dello Sta to, nei confronti di regioni o di 

altri enti pubblici "i quali si siano resi responsabili di violazioni delle disposizioni della Convenzione per la 

salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamen tali."(ord inanza n. 74 del 2016)_ 

La questione è sorta nel COrsO del giudizio propos to da un Comune per l'accertamento 

dell'insussistenza del diritto dello Stato ad essere rimborsa to della somma pagata a titolo di 

risarcimento dei danni per illegittima espropriazione di un terreno da parte del Comune medesimo, 

come liquidata dalla Corte europea con sentenza di condanna. 

Constatato che il Comune aveva già pagato all'interessato una somma a titolo di risarcimento 

della illegittima espropriazione del terreno in applicazione delle leggi dello Stato italiano, il 

remittente ha eccepito che la somma ulteriore alla quale lo Sta to era stato condannato discendeva 

dalla qualificazione di comportamenti tenuti dal Comune come contrastanti con i principi 

convenzionali europei, sebbene lo stesso si fosse limitato ad applicare le leggi statali, rispetto alle 

quali era precluso all'ente qualsiasi facol tà di discostamento. La disposizione censurata 

determinerebbe, quindi, l'irragionevole effetto sanziona torio nei confronti di situazioni e soggetti 

diversi, anche quando l'operato dell'ente, asseritamente ritenuto responsabile della violazione del 

diritto europeo, sia stato rispettoso della legislazione naziona le, normativa la cui responsabilità è, 

invece, propria ed esclusiva dello Stato, che, in forza della cita ta normativa pretende di esercitare la 

rivalsa 15. 

Sulla problematica, si anticipa, peraltro, una importante nov ità che, impregiudica te eventuali 

modifiche a livello legislativo, porterà in futuro ad una diversa partecipazione e condivisio ne 

dell ' istituto in ques tione. E' stato infatti, aperto, p resso la sede istitu zionale della Conferenza Stato

Città, un tavolo tecnico, sollecitato dal\' Anci, finalizzato ad individuare una griglia condivisa di 

IS La questione sarà esa minata daUa Corte costituzionale neUa camera di consiglio del 21 settembre 2016 (ordinanza 11. 

74/ 2016). 
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crite ri da applicare in sede di rateizzazione dei rimborsi dovuti, al fine di rendere meno oneroso 

l'impatto sui bilanci dei comuni interessati. 

Questa iniziativa avrà un sicuro impatto favorevole non solo allivello di leale collaborazione 

tra Stato ed enti interessati, ma anche in senso deflattivo del contenz ioso. 

Sotto questo profilo non può non constatarsi che la vigen te disciplina della rivalsa ha finora 

mostrato una scarsa efficacia nella funzione dissuasiva che ne calma ta la missiol1 e, anche per le 

ragioni sopra indicate, lm minimo tasso di adesione spontanea ed un'elevata conflittualità in sede 

giudiziaria . 
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1. LE SE, TENZE NEI O NFRONTI DELL'ITALIA 

Anche la presente Relazione segue la metodologia inaugurata lo scorso anno nell'analisi delle 

pronunce della Corte europea, che mira a rendere immediatamente conoscibili le misure individuali 

elo generali16, necessarie per conformarsi alle statuizioni della Corte. 

La strutturazione del prospetto delle sentenze in due parti, l'una descrittiva della vicenda 

contenziosa e della conclusione cui è giunta la Corte, l'altra illustrativa delle misure adottate o da 

adottare per confonnarsi alla sentenza, .consente di avere immediata contezza delle cause della 

riscontrata violazione e di individuare e, conseguentemente, attivare la risposta degli organi interni 

competenti ad adottare le misure scelte. 

L'evidenziazione delle sentenze relative a casi di violazioni seriali o di particolare impatto 

sull'ordinamento interno, ha lo specifico scopo di sensibilizzare, in maniera più immediata, il 

Parlamento, della perdurante esistenza di carenze strutturali del sistema statuale o di avvertire 

dell'insorgenza di nuove aree di potenziale criticità di rango sistemico. 

La metodologia corrisponde inoltre alla direttiva del Segretariato del Consiglio d'Europa che 

impone allo Stato "condannato" di comunicare entro sei mesi dalla sentenza quale sia la reazione 

dell'autorità nazionale di Governo e le misure adottate, od in via di adozione, per conformarsi alla 

sentenzal7 . A quest'ultima esigenza è dedicata specifica trattazione (infra, par. 3). 

1.1. Le se nte nze di ondanna: casi singoli 

1.1.1. Divieto di tortura e d i t'rattamento disumano o deg radante (articolo 3 Cedu) 

• C ·... [ilI (I l l trlllrl - Si 'l1 l l'IlZ,l 7.1 pri lt ' 20 I ") (ril PP'iP Il hH:-1..J / 11) 

Esito: \'iolazione articolu 3, sutto il prufilo c sosl.lnziale 

QUE nON! AFFRONTATA: 

Uso sproporzionato ed ingiustificato della forza da parte delle fo rze d ell'ordine. Mancanza d i 

un' .inchiesta penale effettiva . Carenze d e lla legis laz ione penale. 

16 Le prime riguardano la posizione del ricorrente, che deve essere rimesso per quanto possibile in una situazione simile a 
quella che sussisterebbe se la violazione non avesse avuto luogo; le seconde riguardano l'adozione di misure erga ornl1es, 
dirette a risolvere anche altri casi analoghi già pendenti nonché a prevenime altri in futuro (tale seconda esigenza nasce in 
caso di violazioni non episodiche). 
17 Risoluzione (2006) 1516 del2 ottobre 2006 del Consiglio d'Europa sull'ath1.azione delle sentenze della Corte europea dei 
diritti dell'uomo, adottata dall' Assemblea il 2 ottobre 2006 (240 seduta). Si veda anche la Raccomandazione CM7REC 
(2008)2 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sui mezzi efficaci da mettere in atto a livello interno per l'esecuzione 
rapida delle sentenze della Corte europea dei diritti. dell'uomo (adottata dal Comitato dei Ministri il 6 febbraio 208, nella 
1017'" riunione dei Delegati dei Ministri). 

III/Ila: 
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Il caso riguarda fatti di violenza verificatisi, in occasione del Vertice del G8 tenutosi a Genova 

nel luglio del 2001, all' interno della scuola Diaz-Pertini. Il ricorrente, che all'epoca dei fatti aveva 62 

anni, si trovava all'interno della scuola al momento dell'irruzione delle forze di polizia avvenuta 

nella notte tra il 2I e il 22 luglio 2001. Denunciò di aver subito lesioni personali gravi causate dalle 

forze dell' ordine (fu colpito sulla testa, alle braccia e alle gambe, e i colpi ricevuti gli provocarono 

fratture multiple. Fu ricoverato e operato presso l'ospedale di Genova e riportò esiti permanenti). 

La procura della Repubblica di Genova aprì un'indagine per accertare gli elementi sui quali 

si era fondata la decisione di fare irruzione nella scuolaDiaz-Pertini, e per chiarire le modalità di 

esecuzione dell 'opera zione e, dopo tre arUli di indagini, rinviò a giudizio 28 persone tra funzionari, 

dirigenti ed agenti delle forze dell'ordine. Dodici imputati, tra gli altri, furono condannati, in primo 

grado, a pene comprese b'a i due ed i quattro anni di reclusione, nonché al pagamento in solido con 

il Ministero dell'Interno, dei costi e delle spese ed al risarcimento dei danni alle parti civili. In appello 

tutti i condannati beneficiarono di un indulto di tre anni. Inoltre, poiché il termine di prescrizione, 

tra gli altri, dei delitti di abuso di ufficio per l'a rresto illegale degli occupanti della scuola e di lesioni 

semplici era scaduto, la corte dichiarò non doversi procedere nei confronti degli autori di questi 

rea ti. Le condanne al risarcimento dei danni e al pagamento delle spese furono essenzialmente 

confermate. Infine, la Corte di cassazione confermò quasi In 1010 la sentenza, dichiarando hlttavia 

prescritto il delitto di lesioni aggrava te per il quale dieci imputati erano stati condannati in primo 

g rado e nove in secondo. 

Il ricorrente ha adito la Corte europea, lamentando di essere stato vittima di trattamenti 

inumani e degradanti, in violazione dell'articolo 3 della Convenzione, sia so tto il profilo sostanziale 

che procedurale. La Corte ha ritenuto sussistenti en trambe le violazioni. 

,. Violaziolle de//'<1l'licolo 3 sotto il profilo sostanziale 

Nella valuta zione dei fatti la Corte si è basata sulle risultanze acquisite in sede giudiziaria 

nazionale che avevano confermato le affermazioni del ricorrente riguardanti l'aggressione e le 

conseguenze di quest'ultima (cfr. §§ 166-168). Ciò premesso, la Corte non ha condiviso la tesi 

implicitamente avanzata dal Governo, ossia che la gravità dei maltrattamen ti perpetrati durante 

!'irruzione della polizia dovrebbe essere relativizza ta, avu to riguardo al contesto di estrema tensione 

derivante dai nwnerosi scontri che si erano prodotti durante le manifestazioni e alle esigenze, 

assolutamente particola ri , di tutela dell' ordine pubblico. A giudizio della Corte, le tensioni che, come 

afferma il Governo, avrebbero caratterizzato !'irruzione della polizia nella scuola Diaz, si potevano 

spiegare non tanto con ragi oni obiettive, quanto piuttosto con la decisione di procedere ad arresti 

mediatizzati e con l'adozione di modalità operative non conformi alle esigenze della tutela dei valori 

sanciti dall'articolo 3 della Convenzione e dal diritto internazionale pertinente. In conclusione, dopo 

IndIa 
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aver richiamato la propria giurisprudenza in materia, la Corte ha qualificato i maltrattamenti subiti 

dal ricorrente come" torhlra" nel senso dell' articolo 3 della Convenzione. 

,. Violaziolle dell'articolo 3 sotto il profilo procedI/l'aIe 

L'iter argomentativo seguito dalla Corte nel va lutare se vi sia stata anche la violazione 

dell' articolo 3 sotto il profilo procedurale, si è basato sulla nozione di " inchiesta ufficiale effettiva". 

Secondo i principi enucleati dalla Corte è tale solo un' inchiesta che è avviata e condotta con celerità 

e che deve voler portare all'identificazione e alla punizione dei responsabili. Se cosi non fosse, 

nonostante la sua importanza fondamentale, " ,I divieto legale generale della lorhan e delle pene o 

lrallamenli mI/mani o degradanti sarebbe inefficace nella pratica, e ,arebbe possibile in alcuni casi per gl! 

agenti dello Stalo calpestare, godendo di una quasi impunità, i dirilli di coloro cI!e sono sol/oposti al loro 

conl rol/o" (cfr. par. 204 sentenza ). Ma, condizione preliminare, affinché un' inchiesta sia effettiva, è 

che lo Stato abbia adottato una legislazione che punisca le pratiche contrarie all 'articolo 3, in modo 

da consentire all'autorità giudiziaria di perseguire questi illeciti, di valutarne la gravità, di 

pronunciare pene adeguate e di escludere l'applicazione di qualsiasi misura che possa alleggerire 

eccessivamen te la sanzione, a scapito del suo effetto preventivo e dissuasivo. Inoltre, la Corte ha 

rilevato che in materia di tortura o di maltrattamenti inflitti dagli agenti dello Stato, l'a zione penale 

non dovrebbe estinguersi per effetto della prescrizione, così come r amnistia e la grazia non 

dovrebbero essere tollerate in questo ambito. Applicando i menzionati principi al caso di specie, e, 

in particolare, l'obbligo imposto allo Stato di identificare e, evenhtalmente, sanziona re in maniera 

adeguata agli autori di atti contrari all'articolo 3 della Convenzione, la Corte ha constatato che i 

responsabili materiali delle violenze commesse nella scuola Diaz non erano stati identificati; che, al 

termine del procedimento penale nessuno era stato condannato per i maltrattamenti perpetrati nella 

scuola nei confronti, in particolare, del ricorrente, in quanto i delitti di lesioni semplici e aggravate 

si erano estinti per prescrizione; che non risultavano informazioni sugli eventuali procedimenti 

disciplinari a carico dei responsabili degli atti di tortura subiti dal ricorrente. La Corte ha ritenuto, 

dunque, che la reazione delle autorità non si era stata adeguata alla gravità dei fatti e ciò la rende 

incompatibile con gli obblighi procedurali che derivano dall'articolo 3. Ha precisato, a tale riguardo, 

che la violazione degli obblighi procedurali derivanti dall' articolo 3 non era imputabile alle 

tergiversazioni o alla negligenza della procura o dei giudici nazionali, ai quali ha riconosc iuto, 

invece, le difficoltà incontrate nel corso delle indagirù e del processo penale, nonché la fermezzn 

dimostrata nel va lutare la gravità dei fatti attribuiti agli imputnti . La violazione e ra, invece, da 

addebitare alla legislazione penale italiana che, applicata al caso di specie, si è rivelata inadeguata e 

al tempo stesso priva dell'effetto diss uasivo necessario per prevelure altre violazioni simili 

dell'articolo 3 in futuro. 
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,- SI/I carattere stmUII,.,.le della violaziolle accevtata (Articolo 46) 

Tenuto conto dei principi posti dalla sua giurisprudenza e dei motivi che l'hanno indotta, nel 

caso di specie, a giudicare inadeguata la sanzione inflitta, la Corte ha sottolineato il carattere 

strutturale della violazione accertata . La mancanza nella legislazione penale italiana di una 

adeguata previsione normativa, dotata altresì di un severo quadro sanzionatorio, per tutti i 

maltrattamenti vietati dall'articolo 3, la si che I" presc rizione come pure l'indulto possono in pratica 

impedire la punizione dei responsabili sia degli atti di " tortura" che dei "trattamenti inumani" e 

"degradanti", anche ad onta degli slorzi dispiegati dalle autorità procedenti e giudicanti. 

Per quanto riguarda i rimedi, I" Corte ha rammentato, innanzi tu tto, che gli obblighi positivi 

imposti allo Stato dall'articolo 3 possono comportare il dovere di istituire un quadro giuridico 

adeguato prevedente disposizioni penali e fficaci. La Corte ha invitato quindi lo Stato italiano a 

dotarsi degli strumenti giuridici atti a sanzionare in maniera adeguata i responsabili degli atti di 

tortura o di altri maltrattamenti rispetto all'articolo 3 e ad impedire che questi ultimi possano 

beneficiare di misure che contrastano con la giurisprudenza della Corte . 

MI SUR E DA ADOTTARE 

L'equa soddislazione riconosciuta dalla Corte a titol o di danno morale, nella misura di 45 .000 

euro, chiude la questione delle misure individuali . 

Con specifico riferimento alla concrete misure adottate nei confronti dei sogge tti condannati 

in relaz ione ai fatti delittuosi posti alla base del ricorso, si evidenzia che in sede disciplinare sono 

stati emanati 10 decreti di sospensione dal servizio con durata compresa tra 1 e 5 mesi, un richia mo 

scritto e una sanzione pecuniaria. Sotto un profilo generale, inoltre, come segnalato dal Ministero 

dell'interno, già immediatamente dopo gli eventi del G8 è stato avviato un più mirato percorso 

formativo del personale della Polizia di Stato, inserendo nelle materie professionali argomenti 

relati,-i alla prevenzione della lesività nelle tecniche di immobilizzazione con l'intento di 

contemperare le esigenze di una efficace gestione dell' ordine pubblico con la dilesa dei diritti umani. 

Inoltre, specifici approfondimenti sono dedicati, nella formazione dei fW1Zionari, all'attività svolta 

dall'Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori (OSCAD) ai fini della prevenzione e 

del contrasto degli atti di tale matrice . 

Sul piano ordinamentale, la sentenza ripropone, in termini pressanti, la questione 

dell'introduzione del reato di tortura. La relativa proposta di legge è stata approvata dalla 

Commissione giustizia del Senato in seconda lettura, nel mese di luglio 2015, in un testo risultante 

dall'unificazione di vari disegni di legge (10-362-388-395-849-874 -B). A seguito delle modifiche 
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introdotte dal Senato, il testo dovrà tornare nuovamente alla Camera dei deputati, Ma, dallO luglio 

2015 risulta fermo (in stato di relazione presso il Senato), 

Rimane quindi ancora inascoltata e, purtroppo, di grave attualità la "espressa e urgente 

sollecitazione" rivolta al Parlamento dal Primo Presidente della Corte di cassazione che, nella 

relazione sull'amministrazione della giustizia nell'anno 2014, aveva evidenziato come "ulteriori 

omissioni e ritardi non possono davvero essere più tollerati avuto riguardo oltre che alla gravità di 

specifici e recenti fatti di cronaca, alla concorde e consolidata giurisprudenza della Corte di Strasburgo che 

ha in più occasIOni, sottolinealo come il divielo di lorlura, desumibile dall'articolo 3 della Convenzione, abhia 

carattere assoluto ed inderogabIle (",) nonché alla mole imponente di fonti internazionali che considerano 

ormai la repressione della tortura oggetto di un vero e proprio obbligo d, legislazione,", 

Considerato che la sentenza sul caso Ceslaro, come evidenziato nel c,' pi lolo I, l'M_2,2,2, I, non 

esaurisce il contenzioso relativo ai fatti verificatisi in occasione del vertice G8 di Genova, è altamente 

probabile che la perdurante mancata risposta legislativa al grave 1ntlnus registrato dalla Corte 

europea, comporterà ulteriori sentenze di condanna a carico dell'Italia, 

LI,2, Diritto alla libertà • s icurezza (;lrticolo 5 Cedu) 

• ,\/1'.. ... /11"1 {h/II" - '-.ienk'nz.J 2-1 l1hlrZO 2U1 3 ( n eLllSO n. \lJH2.:l / U7) 

l'sito: 	 ,uticolo 5, p,u ,lgr.tfi 5 

nun viulazione articulo b 


QUESTIO 'I AFFRO l'ATE: 

Libertà personale sotto il profilo della regolarità della detenzione - Liberaz io ne anticipata 

Diniego per errore materiale contenuto nel casellario giudiziale 

Il ricorrente è un cittadino italiano condannato a varie pene detentive per reati gravi, L'ultima 

condanna risulta pronunciata dalla corte d'assise d'appello di Palermo per associazione per 

delinquere di tipo mafioso con sentenza del31 gennaio 2001, divenuta definitiva il17 febbraio 2003, 

Precedentemente, il ricorrente era stato detenuto: dal 12 gennaio 1976 al 9 giugno 1978; dal 18 ottobre 

1985 al 25 maggio 1987; dal 21 febbraio al 26 giugno 1990; dal 13 agosto 1993 all'8 ottobre 2007, La 

fine della sua pena detentiva era inizialmente prevista per il 28 febbraio 2008, 
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In data non precisata, il ricorrente aveva chies to l' applicazione de l beneficio della liberazione 

anticipata, ai sensi de1l'articolo 54 dell a legge n. 354 de l 1975, '8 con riferimento al periodo d i 

detenzione compreso tra il12 gennaio 1976 e il 23 maggio 1998. 

Il magistrato di sorve glianza di Bologna concesse il beneficio richiesto per il periodo di 

no vanta giomi relativo al lasso temporale compreso tra il 23 maggio 2003 e il 23 maggio 2004, 

rigettando la domanda per il periodo di detenzione anteriore a l maggio 1998, poiché risultava che.il 

ricorrente era stato condannato dalla corte d'assise d'appello di Palermo per un rea to commesso 

dopo il 23 ma ggio 1998 (associazione mafiosa). Il Messina si rivolse, pertanto, al tribunale ci 

sorveglianza di Bologna, argomentando che il rigetto della sua richiesta era frutto di un errore nO;l 

avendo egli commesso altri reati successivamente a l 1998, ma tale impugnazione fu rigetta ta. La 

sentenza fu, poi, cassata in sede di legittimità, a causa dell'assenza di motivazione in ordine 

all ' individuazione dei reati che sarebbero stati commessi; dell'as senza di valutazione dell'eventuale 

impatto d i tali reati sulla decisione di concedere la li berazione anticipa ta ; del fatto che il giudice non 

aveva tenuto conto della partecipazione del ricorrente ai programmi di reinserimento sociale. 

La causa fu rinv iata dinanzi al tribunale eli sorveglianza di Bologna per un nuovo esame. Con 

provvedimento del 9 dicembre 2005, la Procura ricalcolò la durata della detenzione che il ricorrente 

doveva ancora sconta re, verificando che i rea ti per i q uali il rico rrente e ra stato condannato dalla 

corte d 'assise d 'appello di Palermo erano sta ti commessi fino al mese di settembre 1989 e non dopo 

il 1998. Tuttavia , il tribun ale di sorveglianza di Bolog na confermò la precedente decisione 

attenendosi alle risultanze del casellario giudiziale che attes tavano, quale data di commissione 

dell ' ultimo reato, il mese di settembre 1998. 

II ricorrente presentò nuovamente ricorso per cassazione, denunciando l'esis tenza di un 

errore sulla data riportata nel casellario giudi ziale e la mancanza di imparzialità del tribunale di 

sorveglianza. 

La Corte di cassazione, senza alcuna motivazione relativa a lI" dogliòJ1za riguardante la 

dedotta imparzialità, respinse il ricorso, ritenendo che la perpetrazione del reato di associazione di 

18 L'articolo 54 della legge 26 luglio 1975 n. 354, recante "Norm e Stlll'o rrlinaUlento penitenz iario e s ulla esecu1,.ione dl'lle 
mis ure privative e limitative della li bertà, prevede che: "1 . AI condilJU'lato il pena detentiva che ha dato prov., di 
partec ipazione all'opera di rieducaz ione è concessa, quale riconoscimento di tale partecipazione, e ai Hni de l suo pii) 
efticace reinserimento nella una detrazione di qu arantacinque g iorni per ogni singolo semestre di pena sronlata. 
A tal fine è va lutato anche il periodo trascorso in stato di custodia cautehlre o di detenzione domiciliare. 
2. La concess ione del beneficio è co municati'! all'ufficio del pubblico ministero presso la corte d'appello o il tribuna]1" t' he 
ha emesso il provved imento di PSt'('uzione o al pretore se tale provvedimento è stato da lui emesso. 
3. Li! condanna per delitto non co l poso commesso nel corso dell'esec uzione successjvamente alla concessione de l beneficio 
ne comporta la revoca. 
4. Agli effetti de l computo della misura di penft che occorre avere espia to per essere ammf'ssi a i benefici dei pemu."Ssi 
premio, deUft semiJibertà e della libera zione condizionale, la parte di pena detratta ai sensi del comma 1 si considera (·Olll \..' 

scontata. La presente disposizione si "pplica anche ai conda nnati aU'ergas tolo .". 
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tipo mafioso sarebbe potuta continuare ben oltre il 1993, in quanto lo stato di detenzione non 

esclude, in linea di principio, la possibilità di commettere un reato di questo tipo, 

Il ricorrente presentò una nuova domanda di liberazione anticipata e, il 12 luglio 2007, il 

casellario giudiziale fu modificato nel senso indicato dal provvedimento della Procura, 

Con una decisione depositata 1'8 ottobre 2007 il magistrato di sorveglianza di Bologna 

concesse, infine, al ricorrente una liberazione anticipata di guattrocentocinque giorni per buona 

condotta, che portò alla scarcerazione del Messina, 

Ancorché ritenesse comunque errato il calcolo del beneficio concesso (in quanto il giudice 

non avrebbe preso in considerazione il periodo compreso tra il 23 novembre 2006 e 1'8 ottobre 2007) 

il Messina non adì nuovamente il tribunale di sorveglianza, ma si rivolse direttamente alla Corte di 

Strasburgo, affermando che, a decorrere dal 19 gennaio 2007, la sua detenzione era divenuta 

irregolare in quanto non più derivante da una condanna, ma da una concessione tardiva della 

liberazione anticipata, basata su un errore materiale del suo casellario giudiziale, 

,- Vio la:;OIlC dell'artico lo 5, pnmgnofo 1, leNera n) 

La Corte ha osservato, in primo luogo, che l'articolo 5, paragrafo l, lettera a) della 

Convenzione non attribuisce, in quanto tale, al condannato il diritto a beneficiare di un' amnistia o 

della liberazione anticipata, a meno che i giudici non dispongano di alcun potere discrezionale e 

siano tenuti ad applicare tali misure a coloro che soddisfino le condizioni richieste dalla legge per 

beneficiarne. 

Ciò premesso, la Corte ha considerato che, ai sensi dell' articolo 54 della legge n, 354 del 1975 

e conformemente alla giurisprudenza della Corte di cassazione in materia, le autorità competenti 

godono di un certo margine di apprezzamento al fine di stabilire se per un detenuto ricorrano i 

criteri di buona condotta e di partecipazione ai programmi di reinserimento in maniera reale e non 

puramente fittizia o pretestuosa richiesti per la concessione del beneficio penitenziario, Tuttavia, 

questa libertà di valutazione non è priva di limiti e ciascuna decisione deve essere debitamente 

motivata in diritto e in fatto, Quando le condizioni sono soddisfatte, le autorità giudiziarie devono 

perciò accordare la liberazione anticipata nella misura stabilita dalla legge, 

Nel caso di specie, la Corte ha constatato che, a causa dell' errore materiale contenuto nel 

casellario giudiziale del ricorrente, questi risultava aver effettivamente espiato una pena di lilla 

durata superiore a quella che avrebbe dovuto scontare secondo il sistema giuridico nazionale, tenuto 

conto delle liberazioni anticipate alle quali aveva diritto, 

Ha concluso, quindi, che la detenzione supplementare in questione, pari a otto mesi e venti 

giorni, si traducesse in una detenzione irregolare ai sensi dell' arlicolo 5, paragrafo l, lettera a) della 

Convenzione, 
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r Violaziolle dell 'articolo 5, Pilrngra/o 519 

La Corte ha rammentato che il di ri tto all a riparazione per ingiusta detenzione previsto 

dall'articolo 5, paragrafo 5, della Convenzione presuppone che s ia s tata accertata la violazione di 

w10 dei precetti dell 'articolo stesso. Nel caso di specie, posto che tale accertamento risulta già 

effettuato, alla Corte non rimaneva che determinare se il ricorrente avesse avuto, al momento della 

presentazione del ricorso dinanzi ad essa, la possibilità di chiedere una riparazione per il pregiudizio 

subito. Al riguardo, la Corte ha rilevato come spettasse al Governo indicare con sufficiente chiarezza 

quali ricorsi utili avrebbe d ovu to presentare l'interessa to in materia, non potendo essa sostituirsi ai 

giudici nazionali per dete rminare la base giulidica sulla quale il risarcimento poteva essere 

accordato. Poiché il Governo non ha forruto indicazioni sul rimedio che il ricorrente avrebbe dovuto 

esperire per ottenere un indenruzzo, la Corte ha concluso per la violazione anche dell'articolo 5, 

paragrafo 5, della Convenzione. 

r {I11llli(e,ta ill/Olldatezza della cO lltestazione relativa all',"1icolo 6 

Il ricorrente aveva sostenuto anche la vi olazione dell'articolo 6 della Convenzione a ca usa 

della mancanza di imparzia lità che avrebbe inficiato la procedura dinanzi al tribunale di 

sorveglianza di Bologna (decisione del 28 settembre 2006). In particolare, egli aveva affermato che il 

presidente de l co llegio aveva esaminato in precedenza, nell 'ambito dello stesso procedimento, lo 

stesso tipo di domanda in qualità di magistrato di sorveglianza (decisione del17 giugno 2004). 

La Corte ha esaminato questo motivo di ricorso e, valutati tutti gli elementi a disposizionl" 

ha ritenuto di non rilevare alcuna apparenz a di violazione dei diritti e delle libertà sanci ti dalla 

Convenzione. Di conseguenza ha concluso per la man.ifesta infondatezza della doglianza. 

MISURE ADOITATE O DA ADOTrARE 

Sul piano delle misure individuali si rileva che la Corte non ha accordato alcuna somma il 

titolo di equa soddisfazione in quanto le richieste di parte ricorrente non sono state supportate dai 

necessari doc umenti giustificativi. 

Sotto il profilo delle misure in forma specifica , s i deve considerare che la gi uri sprudenza 

interna si è pronunciata nel senso della possibilità di utilizzare la procedura prev ista dagli ar ticoli 

314 e 315 c.p.p . come strumento per indennizzare una ingius ta detenzione, anche nei casi in cui un 

soggetto non abbia potuto approfittare interamente dello sconto di pena che gli era dovuto." 

19 Articolo 5 ,paragrafo 5: "5. Ogni persona vittima di arresto o di detenzione in violaz.ione di una delle disposizioni del 

present.c: articolo ha diritto a una ripdri'lzione.". 

20 Corte dì (lssazione, sentenza Il . 185:1:2 del 5 maggio 2014 . 
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Sul piano delle misure generali, la Corte, al paragrafo 56 della sentenza, ha osservato che 

competeva al Governo indicare con sufficiente chiarezza quali pertinenti mezzi di ricorso 

l'interessato avrebbe dovuto utilizzare nel caso. Ora il Governo ritiene che la sentenza della Corte di 

cassazione citata nelle misure individuali, dimostra che esisteva la possibilità di applicare la 

procedura per il risarcimento prevista dagli articoli 314 e 315 c.p.p., utilizzando l'interpretazione 

estensiva che prevede l'applicazione della procedura anche alle situazioni in cui si tratta di sconto 

di pena non interamente applicato. La sentenza della Corte europea va a rinforzare questa 

interpretazione estensiva del rimedio, conformemente alle indicazioni della Corte costituzionale 

esposte nelle sentenze n. 348 et 349 del 2007, nelle quali è espressamente affermato che il giudice 

interno, fra le possibili interpretazioru della legge, deve sempre scegliere quelle conformi alla 

Convenzione, secondo l'interpretazione della sua Corte. 

Sulla base delle esposte considerazioru, l'Italia ha presentato un bilancio d'azione nel quale 

il Governo ha rappresentato di "ritenere che, il1 ragione della particolarità del caso e della possibilità di 

accedere ad un n'medio interno [effettivo] non ci S0l10 ulteriori misure da adoltare" e, pertanto, ha chiesto 

la conclusione dell'esame relativo all'esecuzione della sentenza. 

• Cl /Illl ldll nll /Il - s..·nh'l1 z.l I1Mr/o :!Ol S (ricorso n 11620/ ( 7) 

Esito: violazione artil'Olu S, paragrafo 1, 1,'ller.l f) 

QUEs-nONI AFFRONTATE: 

Libertà personale - Custodia cautelare - Durata massima in pendenza di procedimento di 
estradizione 

11 Sig_ Manuel Rogelio Gallardo Sanchez, cittadino venezuelano, il 19 aprile 2005 fu 

sottoposto a custodia cautelare a fini es tradizionali, in esecuzione di un mandato di arresto emesso 

dalla corte d'appello di Atene per incendio doloso. Dopo la convalida di rito e l'emissione 

dell'ordinanza cautelare da parte della corte d'appello di Roma, il MirUstero della giustizia chiedeva 

il mantenimento della misura cautelare. Nel maggio 2005 le autorità greche inviarono la domanda 

estradizionale. 

Il ricorrente presentava tre richieste di scarcerazione, tutte respinte dalla corte d'appello che, 

con sentenza del 12 gennaio 2006, dichiarò sussistenti le condizioni per l'estrazione del Gallardo 

Sanchez, avendo verificato la conformità della richiesta delle autorità greche con la Convenzione 

europea in materia, il rispetto dei principi del l1e bis il1 idem e della doppia incriminazione e la 

mancanza di motivi discriminatori o politici alla base dell'incriminazione. 

Contro tale sentenza il ricorrente proponeva ricorso per cassazione, sostenendo la perenzione 

dell' arresto provvisorio, per la tardiva presentazione della domanda estradizionale nonché la 
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mancanza di gravi indizi di colpevolezza a suo carico. La Corte di cassazione rigettò il ricorso . II 9 

ottobre 2006 il Ministero della giustizia fumava il decreto di estradizione. 

Dinanzi alla Corte europea, Gallardo Sanchez ha invocato l'articolo 5, paragrafo 3, dell a 

Convenzione, lamentando che la sua de tenzione cautelare in vista dell'es tradizione, durata circa un 

anno e sei mesi (dal 19 aprile 2005 al 26 ottobre 2006), si era protratta per un temp o eccessivo, rispetto 

al carattere, relativamente semplice, a suo avviso, della procedura di estradizione e pertanto era da 

considerarsi illegittima. 

,.. dell" lrticolo 5, paragrafo 1, Ietterai) 

La Corte - che rivendica il potere di qualificare giuridicamente i fatti di causa - ha ritenu to 

di dover esaminare il ricorso alla luce dell'articolo 5, paragrafo 1, le ttera f)'1 e dei principi affermati 

dalla giurisprudenza in materia. 

In particolare, la Corte, pur rico noscendo, nel caso di specie, la regola rità della procedura e 

la conformità della detenzione all ' ordinamento nazionale ha, hlttavia, rammentato che il rispe tto dci 

termini previsti dal diritto interno non comporta automatica mente la compatibilità della detenzione 

con le esigenze che derivano dall' articolo 5, paragrafo 1, lettera f) della Convenzione (AI/ad c. 

Bu/gan'a, n. 46390/10, § 131, 11 ottobre 2011) . Questa disposizione, secondo la Corte, richiede una 

valutazione ulteriore finalizzata a proteggere dall'arbitrio ogni soggetto privato dell a libertà 

personale - nozione, questa, che presc inde dalla conformità con il diritto nazionale - cosicché la 

privazione della libertà potrebbe essere regolare secondo la legislazione interna, ma arbitraria 

secondo la Convenzione (Saadi c. Regno Unito [GC] , n . 13229/03, §§ 67, 2008 e S II SO Musa c. Ma/ta, n. 

42337/12, § 92, 23 luglio 2013). AI riguardo la Corte ha sottolineato che, all a luce di tale disposi7.ione, 

la privazione della li bertà personale potrebbe essere giustificata solo in forza di una procedura 

d'es tradiz ione condotta con la dovuta diligenza . Compito della Corte, dunque, non è quello di 

va lutare se la durata della procedura di estradizione s ia stata nel suo insieme ragionevole, ma di 

s tabilire se la durata della deten zione non abbia ecceduto il termine ragionevole necessario per 

raggiungere lo scopo perseguito. Sotto questo profilo, se vi sono stati dei periodi di ina ttività da 

pa rte delle autorità e, dunque, una mancata diligenza, il manteniInento in carcere cessa di essere 

giustifica to. 

La Corte, per valutare la diligenza, ha ritenuto necessario distinguere due forme di 

estradizione: quella ai fini di esecuzione di una pena e quella si fi ni di un processo penale. Nel caso 

li L'articolo S, rubrica to " Diritto alla libertà e aUa s icurezza" al paragrafo 1, let1e ra f) prevede: 

"1. Ogni persona ha diritto alla libertà e alla sicurezza. Nessuno può essere privato de lla libertà, se non ne i casi seguenti (' 

nei mod i previsti da Ua legge: [ ...] 

f) se si tratta dell'arresto o deUa detenz.ione regolari di una persona per impedirle di entTare illegalmente nel territorio, 

oppure di una persona contro la qu ale è in (orso un procedimento d'espulsione o d 'estra dizione." . 
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in esame, essendo il procedimento penale ancora pendente, la persona sottoposta a custodia 

cautelare a fini es tradizionali godeva della presunzione di innocenza; inoltre, in tale fase di attesa 

della decisione sull' estradizione, il diritto di difendersi dal merito delle accuse è considerevolmente 

limitato, se non addirittura inesistente posto che, peraltro, alle Autorità dello Stato ricruesto è 

interdetto ogni esame del merito del procedimento. Per tutte queste ragioni, la tutela dei diritti della 

persona interessata e il corretto svolgimento della procedura, compresa l'esigenza di processare la 

persona entro un termine ragionevole, impongono allo Stato destinatario della richiesta di 

estradizione di agire con una maggiore diligenza. Nel menzionare la propria giurisprudenza in 

materia la Corte ha ricordato di aver già considerato eccessivi, in ragione dei ritardi da parte delle 

autorità interne, periodi di detenzione, rispettivamente, di un anno e undici mesi ai fini 

es tradizionali (Quinn c. Francia, 22 marzo 1995) e di tre mesi ai fini dell' espulsione (Tabesh c. Grecia, 

n. 8256/07, § 56, 26 novembre 2009). 

Nel precisare che, nel caso di specie, la detenzione ai fini es tradizionali è durata circa un anno 

e sei mesi, la Corte ha rilevato che nelle varie fasi della procedura si sono verificati ritardi importanti, 

a cominciare dalla prima udienza della corte d'appello, fissata sei mesi dopo l'invio della domanda 

d'estradizione alla stessa corte e otto mesi dopo aver sottoposto l'interessato a custodia cautelare. Né 

la Corte ha condiviso la posizione del Governo italiano mirante ad addossare il ritardo ai ricorsi 

promossi dal ricorrente durante la detenzione estradizionale, atteso che tali ricorsi, basati anche sul 

fatto che la detenzione si prolungava in assenza di un'udienza sul merito, non erano ostativi ad 

un'anticipazione dell'udienza nel merito da parte della corte d'appello. La Corte ha sottolineato poi 

come si trattasse di procedimento tutt'altro che complesso e che il compito della corte d'appello si 

dovesse limitare all'analisi dei seguenti elementi: verificare se la domanda di estradizione era stata 

presentata secondo le forme previste dalla Convenzione europea; assicurarsi che fossero stati 

rispettati i principi del ne bis in idem e della doppia incriminazione; escludere che alla base delle 

azioni penali vi fossero ragioni di natura discriminatoria o politica. La legge non autorizzava 

valutazioni sull'esistenza di gravi indizi di colpevolezza né era stata necessaria alcuna inchiesta o 

attività istruttoria. Altrettanto ingiustificati, a giudizio della Corte, erano i quattro mesi di tempo che 

la Corte di cassazione aveva impiegato per depositare la sua sentenza, di una sola pagina, nella quale 

si limitava a precisare che la domanda di estradizione era stata inviata nei termini ma che essa non 

aveva competenza a valutare le accuse mosse contro il ricorrente dalle autorità greche. Infine, per 

quanto riguarda l'argomento del Governo secondo il quale il ricorrente avrebbe potuto accelerare la 

procedura non opponendosi all'estradizione, la Corte, nel ritenere che una tale opposizione potrebbe 

in principio giustificare un prolungamento della detenzione, ha tuttavia puntualizzato che la stessa 

/n .llu' 
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non potrebbe però, qualora si rendesse necessario un controllo giurisdizionale, sollevare lo Stato 

dalla sua responsabilità per un eventuale ritardo ingiustifica to durante la fa se giudiziaria. 

La Corte ha concluso, pertanto, che la detenzicne del ricorrente non era stata "regolare" ai 

sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera f) della Convenzione. 

M ISURE ADOTIATE O DA ADOTIARE 

Non avendo il ricorrente formulato alcuna richiesta di indennizzo, la Corte europea non ha 

concesso alcuna equa soddisfazione. Nessuna misura individuale è pertanto adottabile, essendo 

stata già disposta l'estradizione. 

Quanto alle misure di ordine generale, s i rileva che il Ministero della giustizia ha richiamato 

l'a ttenzione dei Procuratori generali delle Corti d ' appello sulle importanti implicaz ioni che la 

senter.za pone in tema di interpretazione del diritto naziona le in modo conforme agli obblighi di 

tutela convenzionale, al fine di prevenire ulteriori condanne in casi analoghi . 

• Ili/I"II", !t,,/W - S"llt"/l',' n otto!>,,' 20J 'i (rH orso n. 2R2h1J(9) 


Esito: violazione articolo :;, paragrafo l, lettera a) 


QUESTIONI AFFRONTATE: 

Libertà personale - Condanna ad una pena detentiva di un imputato contumace perché detenuto 
all'estero - Detenzione senza titolo 

La vicenda in esame è caratterizzata da un percorso processuale lungo e articolato di cui SI 

riassumono gli snodi principali . 

11 7 gennaio 1994 il GIP di Catanzaro aveva emesso un provvedimento di custodia cautelare 

nei confronti d el ricorrente, accusato, tra l'altro, di omicidio e partecipazione ad un'associazione per 

delinquere di tipo mafioso. 

Trovandosi il ri corrente in Brasile, le autorità italiane inoltravano a tale Stato una richiesta di 

custodia cautelare finali zza ta all' estrad izione. Nel 2007, al momento del suo arresto in Brasile, peri:, 

il ricorrente veniva trovato in possesso di un passaporto con dati falsi e fu accusato e condannato in 

quel Paese per tale reato. La richiesta di estradizione fu accolta soltanto in parte dalle autorità 

brasiliane, perché il principio di specialità imponeva di escludere la possibilità di perseguire il 

ricorrente in Italia per alcuni capi di accusa a suo carico. Il ricorrente si opponeva all'estradizione, la 

relativa procedura durava diversi mesi, finché nell'ottobre 1999 il ricorrente evadeva dal carcere 

brasiliano. In seguito veniva nuovamente arrestato ed estradato verso l'Italia l'Il aprile 2001. 

Nel frattempo, nell' ambito del proceclimento penale avviato contro di lui in Italia, il 

ricorrente era stato dichiarato latitante, rinviato a giudizio dinanzi alla corte d'assise di Cosenza e 
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giudicato in contumacia. La richiesta del difensore dell'imputato di revoca della decisione di 

applicazione del giudizio contumaciale, basata sulla circostanza che l'imputato era detenuto in 

Brasile a fini es tradizionali per gli stessi fatti per i quali veniva processato, non fu accolta dalla corte 

d'assise nonostante il ricorrente sostenesse che all'epoca dei fatti la procura generale di Catanzaro 

fosse stata formalmente informata del suo arresto. Il processo in contumacia si concludeva in primo 

grado con la condanna del ricorrente all' ergastolo, sentenza confermata dalla corte d'appello di 

Catanzaro con la sentenza del 13 marzo 1999 e dalla Corte di cassazione con sentenza del3 luglio 

2000. 

". L' illòrle" l"e di csecI,z ione 

Nel 2007, il ricorrente intentava incidente di eseCUZIOne, m base all' articolo 670, primo 

comma, c.p.p., sostenendo che la dichiarazione di latitanza e la procedura in contumacia dovevano 

essere considerate insussistenti e che il fatto di essere stato sottoposto a custodia cautelare a fini 

es tradizionali fosse comunque incompatibile con lma dichiarazione di latitanza. Pertanto, le 

sentenze di condanna non avrebbero dovuto essere notificate al suo avvocato, ma a lui stesso nel 

luogo in cui era detenuto in Brasile. Di conseguenza chiedeva che la sua condanna fosse dichiarata 

non esecutiva e che gli fosse notificata nuovamente la sentenza di primo grado, dandogli così la 

possibilità di propone appello e di partecipare al suo processo. A tal fine, precisava di non aver 

conferito al legale, nominato al momento dell' avvio del procedimento penale, il mandato di 

impugnare le decisioni pronunciate in contumacia e che l'articolo 571, terzo comma, c.p.p., in vigore 

all'epoca dei fatti, prevedeva che in assenza di tale mandato, il diieru;ore non potesse interporre 

appello o ricorrere per cassazione. 

Con ordinanza del 18 marzo 2008, la corte d'assise d'appello di Reggio Calabria rigettava 

J'incidente di esecuzione, osservando che secondo la giurisprudenza della corte di cassazione (sez. 

I, n. 3517 del 15 gillgnO 1998), in sede esecutiva non potevano essere dedotte e rilevate questioni 

riguardanti nullità eventualmente verificatesi nel corso del processo di cognizione e che qualsiasi 

errore di fatto injudicando o in procedendo doveva essere oggetto di un ricorso ad hoc nell'ambito del 

procedimento penale sulla fondatezza delle aCCllse e non rientrava nella competenza del giudice 

dell' esecuzione. Nel caso di specie, J'avvocato del ricorrente aveva eccepito J'invalidità della 

dichiarazione di latitanza e della sentenza per contumacia tramite J'appello e il ricorso per 

cassazione, ma sia la corte d'assise d'appello che la corte di cassazione avevano esaminato questa 

eccezione e l'avevano rigettata. Ne conseguiva che ogni questione riguardante la decisione di 

giudicare il ricorrente in contumacia era ormai divenuta cosa giudicata e ciò ne impediva l'esame. 

L'ordinanza della corte d'assise d'appello fu confennata dalla corte di cassazione con sentenza n. 

4554 del 2009. 
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A seguito della decl ara toria di incostituzionalità dell'ar ticolo 175, secondo comma, c,p.p. 

(sentenza dell a Corte costitu zionale n , 317 del 2009) nella par te in cui non consentiva la restihtzione 

dell 'imputato nel termine per proporre impugnazione contro la sentenza contumaciale, quando 

analoga impugnazione era sta ta proposta in p recedenza dal difensore dello stesso imputato, il 

ricorren te presentava una richiesta di restituzione nel termine, Con l'o rdinanza del 9 marzo 2010, l" 

corte d'assise d'appello di Ca tanza ro rige ttava la richiesta, osservando che la condanna del 

ricorrente era ormai passa ta in giudicato e, pertanto, non poteva avvalersi della sentenza della Cor te 

costihtzionale. 

Quest' ordinanza venivil annullata, senza rinvio, dalla Corte di cassazione con sentenza del 

17 gelU1aio 2011, che disponeva la rim essione del ricorrente nel termine per impugnare la condanna 

del 1997 pronunciata nei slloi confronti dalla corte d'assise di Cosenza. La Corte di cassazione 

dichiarava, inoltre, la cessazione degli effetti dellil condalU1a definitiva del ricorren te e disponeva la 

revoca dell' ordine di esecuzio ne della condanna nonché l' immediata liberazione del ricorrente ove 

non de tenuto per altro titolo . 

Rimesso nei termini, il Baratta impugnava l' originaria sentenza del 9 giugno 1997, ottenendo 

da lla corte d ' assise d' appell o di Ca tanzaro, il 14 giugno 2012, la declaratoria di nullità della 

pronuncia di condalU1a, per l' omessa verifica della cessazione dello stato di latitanza a seguito della 

deten zione a fini es tTadi zionali in Brasile, con conseguente rimessione de l processo al primo giudice. 

Contro tale pronuncia la Procura presentava ricorso per cassazione che fu respinto. li processo di 

p rimo grado contro il ricorrente veniva ri aperto e l'interessato ebbe la facoltà di parteciparvi, Con 

senten za del 16 dicembre 2014, la corte d 'assise di Cosenza dichiarava non doversi procede re per 

prescrizione dei reati. La Procura impugnava la sentenza. 

Alla data delle ultime informazioni ricev ute dalla Corte europea (5 maggio 2015), il 

procedimento risultava ancora pendente dinanzi alla corte d'assise d'a ppello di Catanzaro. 

r Viola z ione ,Iel/'articolo 5, l 'ol'lIg rafo 1 

Dinanzi alla Corte europea il licorrente ha dedotto la violazione degli articoli 6, 2 del 

Protocollo 7, e 13, 

La Corte ha preliminarmente constata to come gli elementi fomiti dalle parti in causa, se 

considerati globalmente, mostrassero nettamente che la vicenda sottoposta al giudizio si poneva su l 

terreno dell'articolo 5. Su ll'invi to del Governo a non ar.dare "ulira penta" , pos to che la violazione di 

tale articolo non era stata dedotta dalla parte ricorrente, la Corte ha ricordato che essa è libe ra di 

dare ai fatti della causa una qualificazione giuridica diversa da quella che gli attribuisce l'interessato, 

La Corte, dopo aver osserva to che: a) l'obbligo di garantire a ll'acc usa to il diritto di essere 

presente nella sala d'udienza è uno degli elementi essenziali de ll'articolo 6 (cfr. Stoichkav c. Bu lgaria, 

In:ill t' 
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2005); b) il rifiuto di riaprire un procedimento che si è svolto in contumacia, mancando qualsiasi 

indicazione che llaccusato avesse rinW1c1ato al suo diritto a comparire, è stato considerato come W1 

"flagrante diniego di giustizia" che corrisponde alla nozione di procedimento "manifestamente contran·o 

alle disposizioni dell'articolo 6 o ai pn·ncipi che quest'ultimo sancisce"; c) 1'11 aprile 2001, il ricorrente era 

stato incarcerato in esecuzione di una "condanna da parte di un tribunale competente", ha concluso nel 

senso che tale privazione della libertà rientrava nell'ambito di applicazione dell'articolo 5, paragrafo 

1, lettera a) della Convenzione ed era conforme allo scopo di questa disposizione. 

Tuttavia, il procedimento penale a carico del ricorrente, iniziato nel 1994 e terminato con la 

sentenza della Corte di cassazione del 3 luglio 2000, si era svolto in contumacia, mentre l'interessato 

era detenuto a fini es tradizionali in Brasile e non aveva manifestamente rinunciato al suo diritto a 

comparire; né la circostanza per la quale, esercitando una facoltà riconosciuta dalla legge, il 

ricorrente si era opposto all'estradizione poteva essere interpretata come un tentativo di sottrarsi 

alla giustizia o come una rinuncia tacita a partecipare al processo. 

Alla luce della propria giurisprudenza in materia, la Corte europea ha ritenuto che un 

procedimento di questo tipo, accompagnato dal reiterato rifiuto di riaprire elo di tener conto 

dell'impedimento obiettivo rappresentato dalla detenzione a fini estradizionali all'estero, fosse 

"mamfestamente contrario alle disposizioni dell'articolo 6 o ai pn·ncipi che quest'ultimo sancisce". E questa 

constatazione conduceva inevitabilmente alla conclusione che la privazione della libertà del 

ricorrente, in esecuzione della decisione adottata nell'ambito di questo procedimento, era arbitraria 

e dunque contraria all'articolo 5, paragrafo 1 a) della Convenzione. La Corte ha ritenuto non 

rilevante che la vicenda in cui era incorso il ricorrente fosse congruente con la giurisprudenza seguita 

all' epoca dai giudici italiani. Inoltre, seppure in seguito la Corte di cassazione avesse accettato di 

riaprire il termine per presentare appello e il ricorrente avesse potuto ottenere un nuovo processo a 

cui presenziare, tuttavia il riconoscimento tardivo della violazione dei diritti dell'accusato non 

poteva fornire una giustificazione, a posteriori, ad una privazione della libertà che si era protratta 

per circa nove anni e nove mesi. 

MISURE ADOTIATE 

La Corte non ha accordato al ricorrente alcun indennizzo, dichiarando che la constatazione 

della violazione costituiva di per sé un'equa soddisfazione sufficiente per il dartilo morale subito 

dal ricorrente. Non vi sono, pertanto, misure individuali da eseguire. 

Sotto il profilo delle misure generali si rileva che si è trattato di un caso isola to, avente ad 

oggetto fatti accaduti prima delle modifiche legislative in materia di processo contumaciale e di 

restituzione in termini. Non sussistono pertanto misure da attuare, stante l'odierno allineamento 

dell' ordinamento nazionale ai principi della Convenzione. 
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Esito: 
 violazione articolo 3 

violazione articolo 5, paragrafi 1, 2 c 4, 

,'iolazion" articolo 4, Protocollo 4, 

violazione articolo H, in combinato con l'articolo 3 e l'articolo 4, Protocollo 4 

QUESTIO l AFFRONTATE: 

Detenzione in un Centro d i primo soccorso - Divieto di tortura e di trattamenti disumani o 

degradanti - possibilità di un ricorso effettivo 

All' origine della causa vi è un ricorso presentato da tre cittadini hlllisini che, partiti dalle 

coste tunisine su imbarcazioni di fortuna, sbarcarono in Italia, sull'isola di Lampedusa, il 17 e il 18 

settembre 2011. Furono trasferiti nel Centro di Soccorso e Prima Accoglienza (CSPA) di Contrada 

1mbriacola, dove le autorità italiane, dopo aver dispensato i primi soccorsi, procedettero alla loro 

identificazione. 

Pochi giorni dopo, una rivolta scoppiata tra i migranti provocò un grave incendio nel centro, 

costringendo le Autorità al trasferimento degli ospiti nel parco sportivo di Lampedusa : da li i 

ricorrenti, insieme ad altri 1.800 migranti, fuggirono e raggiunsero il centro abitato dando lu ogo a 

manifestazioni nelle s trade. Fermati dalla poli zia, furono ricondotti nel centro di accoglienza l' poi 

imbarcati in aerei con destinazione Palermo, dove furono trasferiti a bordo di nav i ormeggiate nel 

porto della città. Rimasero a bordo delle navi rispetti vamente fino al 27 e al 29 settembre, quando 

fu rono trasportati all'aeroporto di Palermo per essere rimpatriati. Prima di sal ire sugli aerei, furo no 

identificati dinanzi al console della Tunisia conformemente agli accordi italo-tunisin.i dell'aprile 

2011. Giunti all'aeroporto di Tunisi i ricorrenti furono rimessi in libertà. 

Nel ricorso alla Corte europea i ricorrenti hanno lamentato di essere stati accolti in spazi 

sovralloUa ti e sporchi e di essere stati obbligati a dormire sul pavimento a causa della scarsità di le tti 

disponibili e della cattiva qualità dei materassi; che i pasti venivano consumati all'esterno, seduti 

per terra e che il centro era sorvegliato in permanenza dalle forze dell' ordine, in modo che qualsiasi 

contatto con l'esterno era impossibile. 

QUiU1to aUa permanenza a bordo delle navi hanno sostenuto di essere stati insultati e 

maltrattati dagli agenti di polizia che li sorvegliavano e di non aver ricevuto alcuna informazione da 

parte delle ilu torità. Hanno, inoltre, affermato che per tutta la durata della loro permanenza in [tillia 

non sarebbe stato mai rilasciato loro alcun documento. 
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Sullo specifico punto, il Governo, in allegato alle sue osservazioni, ha prodotto tre decreti di 

respingimento nominativi, datati 27 e 29 settembre 2011, adottati nei confronti dei ricorrenti ai sensi 

dell'articolo 10 comma 2 del decreto legislativo n, 286 del 199822 , Tali decreti, redatti in italiano con 

una traduzione in lingua araba, contenevano l'identificazione del migrante, la constatazione 

dell'ingresso nel telTitorio italiano in elusione dei controlli e il dispositivo di espulsione con 

accompagnamento alla frontiera. l decreti erano accompagnati da un verbale di notifica, anch'esso 

redatto in italiano con traduzione in arabo, e recavano l'annotazione, manoscritta nello spazio 

riservato alla firma dei ricorrenti, che gli interessati si erano rifiutati di firmare e ricevere copia, 

, Vi"la : iuue ,Ie/l 'artiw lu 5, paragrafo 1 

Nella sua difesa, il Governo aveva preliminarmente sollevato un'eccezione di ricevibilità, 

asserendo che la condizione dei ricorrenti non potesse essere ricondotta al concetto di privazione di 

libertà personale, essendosi le autorità limitate a soccorrere e identificare i ricorrenti, conformemente 

alla normativa nazionale ed europea, sottolineando in particolare come il CSPA e le navi sulle guaIi 

i migranti erano stati successivamente imbarcati non potessero essere considerati altro se non 

sh-u tture di accoglienza. 

Nell'esaminare l'eccezione la Corte ha richiamato, anzitutto, il principio per cui ogni 

apprezzamento circa l'effettiva privazione di libertà subita da un individuo deve necessariamente 

prendere le mosse dalla disamiI1a della sua situazione concreta alla luce di un insieme di criteri come 

la tipologia, la durata, gli effetti e le modalità di attuazione della misura concretamente considerata, 

Rilevato poi, che le condizioni di trattenimento riferite dai ricorrenti trovavano conferma sia nei 

u L'articolo 10 (Respmgilllelllo) del decreto legislativo 25-7-1998 n. 286, recante il Testo unico delle disposizioni concernenti 
la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, recita: "L La polizia dj frontiera respinge gli 
stranieri che si presentano ai valichi di frontiera S€nza avere i requisiti richiesti presente testo unico per l'ingresso nel 
territorio dello Stato. 
2. Il respingimento con alla frontiera è altresì disposto dal questore nei confronti degli stranieri: 
a) che entrando nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera, sono fermati all'ingresso O subito dopo; 
b) che, nelle circostanze di cui al 1, sono stati ternporaneamente ammessi nel territorio per necessit.,;'i. di pubblico 
soccorso. 
3. Il vettore che ha condotto alln frontiera uno straniero privo dei documenti di cui all'articolo 4, o che deve essere 
comunque respinto a norma del presente articolo, è tenuto a prenderlo immediatamente a carico ed a ricondurlo nello 
Stato di provenienza, o in quello che ha rilasciato il documento di viaggio evenhlalmente in possesso dello straniero. Tale 
disposizione si applica anche quando l'ingresso è negato allo straniero in transito, qualora il vettore che avrebbe dovuto 

nel Paese di destinazione rifiuti di imbarcarlo o le autorità dello Stato di destinazione gli abbiano negato 
l'ingresso o lo abbiano rinviato nello Stato. 
4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 e quelle dell'articolo 4, commi 3 e 6, non si applicano nei casi previsti dalle disposizioni 
vigenti che disciplinano politico, il riconoscimento dello status di rifugiato ovvero l'adozione di misure di protezione 
temporanea per motivi umanitari. 
5. Per lo straniero respinto è prevista l'assistenza necessaria presso i valichi di frontiera. 
6. [respingimenti di cui al presente articolo sono registrati dall'autorità di pubblica sicurezza.". 

"1<111 ·(· 
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rapporti internazionali sul CSPA di Lampedusa2.1, sia in quello pubblicato dal Parlamento italiano" 

e osservato come la fuga dei migranti dal CSPA ed il loro ri-accompagnamento coattivo da parte 

delle forze dell'ordine militassero nel senSO che la permanenza nel CSPA fosse avvenuta contro la 

volontà dei migranti medesimi, la Corte ha co ncluso che, in concreto e a dispetto della qualificazione 

del CSPA operata dal diri tto interno, i ricorrenti erano stati ivi trattenuti nell'ambito di un a vera e 

propria privazione della libertà personale ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1. 

Nel merito, l'avversa difesa aveva rilevato sia che l'artico lo 10, comma 2, de l decreto 

legislativo n. 286 del 1998, pu r legittimando i cd. respingimen li differiti , non prevede alcuna forma di 

privazione di libertà nei riguardi del migrante, sia che la situazione emergenziale allegata dal 

Governo italiano non appariva di portata tale da consen tire alcuna deroga al divieto di privazione 

di libertà senza controllo giurisdizionale e, comunque, l'Italia non aveva mai invocato la deroga 

prevista dall'articolo 15 per i casi d'urgenza. Pertanto, la violazione perpetrata dal Governo appariva 

di portata strutturale, risultando ancora in corso alla data di deposito degli a tti d ifensivi. 

L' llalia aveva eccepito che i migranti erano s tati semplicemente ammessi in via temporanea 

su l territorio dell o Sta to e quanto prima, previa loro identificazione, respinti, senza che perciò il 

diritto interno richiedesse l'esperimento di alcun controllo giurisdizionale, previsto solo in caso di 

espulsione. 

La Corte ha accolto la tesi di parte ricorrente osservando che la legge italiana non prevede 

espressamente la possibilità di trattenere i migranti irregolari all'interno dei CSPA, l'unica norma 

pertinente restando l'articolo 14 T.V.I., che si riferisce solo alla detenzione amminis trati va nei ClE, 

la quale rispon de a finalità del tutto di verse. Pertanto, la Corte ha concl uso che la privazione d i 

libertà subita dai ricorrenti risul tava priva di base legale nel diritto interno e dunque priva di uno 

dei requisiti essenziali imposti dall'articolo 5, paragrafo 1, della Convenz ione . La Corte inoltre ha 

osservato che, anche volendo ritenere che l'accordo italo-tunisino dell'aprile 2011 prevedesse una 

base legale alla detenzione dei ricorrenti, questa non era comunque in grado d i soddisfare i requisiti 

impos ti dalla Con venzione, in quanto, non essendo tale accordo pubblico, esso non era accessibile 

1... L'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa (ArCE) ha costitu ito una sottocommiss ione ad hoc "sull'a rrivo 
massicd o di migra nti in sihlazione irregolare, dì richiedenti asilo e di rilugi<lti s uUe ri ve del sud dell'Europa" che ha 
effettuato una vis ita infonncl tiva a Lamped usa il 23 e il 24 maggio 201 L Un ra ppo rto fo rtemente cr itico relativo alla v isitò 
è sta to pubblica to il 30 settem bre 2011. Nelle SUE" parti pertinenti è ripo rtato nella sente nza al paragrafo 34. N ell o stesso 
paragrafo sono riportate anche le conclusioni che il 21 aprile 2011 , Amnesty lntemational ha pu bblicato in un ra pporto da J 

tito lo "Conr:lusioni e rt\ccomi\l1dazioni di Amnes ty Intemanonal alle autorità italiane a seguito della missione di ri cerca a 
Lampedusa e Mineo. Una crisi umanilaria provocata dalle stesse autorità italiane" 
24 il 6 marzo 2012la commissione slraordinaria per i diritti umani de l Sena to italiano ha approva to un rapporto "sullo sta to 
[del ri sretto] dei diritti umani neg li istituti penitenziari e nei centri di accog lienza e tratteninlento per i migranti in {tali,,". 
Il CSPA di Lampedusa visitato dalla cO lntnissione i16 marzo 2012, viene descritto nel rapporto i:n modo fortemente critico 
e i passaggi re ltltìvi sono riportati nel § 31 della sentenza. 
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alla colle ttivi tà, ragione per cui le sue disposizioni non erano conoscibili da parte degli individui a 

cui si applicavano. 

,. Violazion e dell'articolo 5, pa mgrafi 2 e 4 

L'articolo 5, paragrafo 2, della Convenzione prevede che ogni persona privata della libertà 

deve essere informata al più pres to "dei motivi dell'arresto e di ogni accusa formulata a suo carico". 

l ricorrenti avevano lamentato l'assenza di qualsivoglia forma di comunicazione da parte 

delle Autorità italiane circa le ragioni del loro trattenimento. 

La Corte, riclùamata la propria giurisprudenza e, in particolare, il fatto che l'obbligo di 

informazione previsto dal paragrafo 2 è intrinsecamente legato al diritto dell'individuo di contes tare 

la legalità della sua privazione di libertà ai sensi del paragrafo 4, ha rilevato che, certamente i 

ricorrenti e rano a conoscenza del loro status di migranti irregolari e del fatto che erano stati ammessi 

sul territorio nazionale in virtù e per le ragioni di cui all'articolo lO, comma 2 T.U.I.. Tuttavia, tale 

livello informativo non poteva soddisfare i requisiti di cui all'articolo 5, paragrafo 2, soprattutto 

perché non indicava i presupposti in fatto e in diritto della detenzione. lnoltre, la Corte ha rilevato 

come tale comunicazione fosse stata effettuata senza la sollecitudine ricruesta dalla norma invocata. 

Anche con riferimento all'allegata violazione del paragrafo 4 dell'articolo 5, la Corte ha 

accolto la doglianza dei ricorrenti di non essere stati posti in condizione di contestare la legalità 

della loro detenzione in quanto nessun provvedimento formale ad essa ine rente era mai stato 

comunicato loro né pertanto poteva essere fatto oggetto di impugnazione. 

Nonostante il Governo avesse osservato che il provvedimento di respingimento notificato ai 

ricorrenti indicava la possibilità di contestarne la legalità e che alcuni migranti tulùsini avevano 

effettivamente proposto ricorsi avanti al Giudice di pace di Agrigento, la Corte, richiamati i principi 

generali elaborati dalla propria giurisprudenza, ha rilevato che la conclusione raggiunta con 

riguardo all'articolo 5, paragrafo 2, non poteva che privare radicalmente di significato la possibilità 

di censurare la legalità della detenzione. Ciò bastava per constatare la violazione dell'articolo 5, 

paragrafo 4. Ari abundatiam, la Cort.. ha precisato che, anche a voler ritenere effettiva la possibili t" di 

contestare giudizialmente la leBalità dei decre ti di respingi mento, il fattu che tali decreti fo,"ero stati 

notificati poco prima dell'effettivo rimpatrio privava comunque nella necessaria effettività il mezza 

processuale, che si rivelava, quindi, inidoneo a i rr quisiti di fattibilità richiesti dalla 

Convenzione. 

,. Violll Zioll" dell'tlI'ticolo 3 sotto il l'rofilo IIIMerial!!" 

25 Il motivo d i ricorso basato s ulJa violazione dell'articolo 3 sotto il profilo procedurale, per rutilizzo delle navi per ospitare 
i migranti, è: s tato rigeHato dalla Corte EDU perché proposto tard iva menle . 
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Con riferimento alle doglianze dei ricorrenti circa le condizioni di detenzione nel CSPA 

nonché a bordo delle navi, la Corte, richiamati i principi generali in materia di accertamento della 

v iolazione dell'articolo 3, ha rilevato preliminarmente che la situazione sull'isola di Lampedusa nel 

2011 aveva raggiunto un notevole grado di emergenz a e che tale situazione era aggravata, all'epoca 

dei fatti di causa, dall'incendio del 20 settembre. Ciononos tante, secondo i gi udici di Strasburgo, 

qu es ti fattori non potevano esonerare lo Stato dall' obbligo di garantire il rispe tto dell'articolo 3, il 

quale costituisce una della disposi zioni principali dell'a rchite ttura convenzionale , 

La Corte ha esamina to separatamente le cenSure relative alla detenzione nel CSPA e quelle 

inerenti il soggiorno sulle na vi, 

Quanto alla detenzione nel CSPA, la Corte ha richiamato i rapporti reda tti non solo da 

div ers e organizzazioni internazionali ma anche dalla commissione parlamenta re italiana, che in 

quanto fonte di provenienza dello stesso Stato convenuto doveva essere tenuta in particola re rilievo: 

pur in assenza di dati certi circa lo spa zio vitale assegnato a ciascun indi viduo, la Corte ha 

considerato che il grado di sov raffollamento in uno COn le g ravi carenze igieniche a ttestate ponessero 

la situazione dei ricorrenti al di sotto degli standard internazionali e di qu elli previsti dalla 

Convenzione. La situazione, se da un lato poteva considerarsi attenuata dalla breve durata della 

permanenza, era del pari aggravata dal fatto che i migranti tra ttenuti erano reduci da un pericoloso 

viagg io in mare che ne aveva acc resc iuto la vulnerabilità sul piano fisico e psichico. Per tali ragiuni , 

la Corte ha dichiarato l' avvenuta violazione dell'articolo 3, 

Ad opposta conclusione è, in vece, pervenuta con riferimento al periodo di tra ttenimento 

sulle navi, durato da sei a otto giorni, osservand o che, esclusa la sussistenza di condizioni di 

detenzione inumane e degradanti, il solo stato di incertezza e angoscia circa la propria condizion,> 

che po teva animare i ricorrenti non raggiungeva quel livello di minima gravità necessa rio per 

configura re un'autonoma violazio ne dell'articolo 3. 

Viola zione dell'articolo 4 Protocollo 4 

l ricorrenti sostenevano di essere stati vittime di una esp ulsione collettiva secondo i dettami 

della giurisprudenza della Corte, ovvero sulla sola base della loro nazionalità e senza alcuna 

considerazione circa le loro sihlazioni individuali, in applicazione delle proced ure semplificate 

previs te dall'accordo bilaterale italo-hll1isino. Ulteriore riprova dell'esistenza di un'espulsione 

colle ttiva era costituita, nel loro asserto, dall'elevato numero di tunisini contestualmente rimpatriati, 

dal fatto che l'opera zione di rimpatrio e ra s tata preannuncia ta da un'apposita no ta ministeri aie, dalla 
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standardizzazione dei decreti di respingimento e dalla difficoltà per i ricorrenti di prendere contatti 

con un legale, 

Il Governo ha contestato fermamente la configurabilità nel caso di specie di una espulsione 

collettiva, evidenziando la natura individuale dei decreti eli respingimento, redatti separatamente 

per ciascuno dei ricorrenti nonché la personale consegna agli interessati, che però avevano rifiutato 

di firmare il verbale di notifica, Il Governo ha altresì sottolineato che al momento del loro arrivo 

sull'isola eli Lampedusa, tutti i migranti irregolari erano stati identificati dalla polizia nell'ambito di 

colloqui individuali eseguiti con ciascuno di loro con l'aiuto di un interprete o di un mediatore 

culturale, L'esame individuale della situazione di ciascun ricorrente risulterebbe dalla raccolta dei 

dati anagrafici e biometrici dei migranti, ai quali erano stati rilasciati dei lasciapassare individuali 

per il rientro in T urusia, 

La Corte, richiamata la propria giurisprudenza in materia (Hirsii lamaa c, Italia, n, 27765/09, 

23 febbraio 2012, GC) ha osservato in primo luogo che il numero di individui espulsi sulla base di 

decisioni similari non costituisce presupposto da solo sufficiente per accertare la violazione 

dell'articolo 4, protocollo 4, ' Tuttavia, ha rilevato che la sola identificazione di ciascun migrante 

benché costihlisca un elemento a favore della tesi di Governo - non è sufficiente ad escludere la 

natura collettiva dell'espulsione, soprattutto quando ricorrono altri elementi, quali l'assenza di 

indicazioni circa la situazione individuale del migrante nel provvedimento di espulsione, l'assenza 

di prova dell'effettuazione di colloqui informativi individuali, il gran numero di individui coinvolti, 

accomunati dalla stessa nazionalità, l'affermazione di dover procedere mediante "procedure 

semplificate" in virtù dell'accordo bilaterale italo-hmisino, Questi elementi hanno portato la Corte 

ad escludere la sussistenza delle necessarie garanzie circa la presa in carico da parte dello Stato delle 

situazioni individuali dei ricorrenti. 

La Corte ha quindi concluso che l'allontanamento dei ricorrenti ha avuto un carattere 

collettivo contrario all'articolo 4 del Protocollo 4, 

, 
 del/'orticolo 13 iII cv",bi"tl to di,posl'O COli g/i "rticoli 3 e 5 " COli /'",tic% 
4 del Protocollo .J 

I ricorrenti hanno affermato di non aver avuto a disposizione un efficace rimedio interno per 

contestare la legalità del loro trattamento in violazione del diritto ad un ricorso effettivo sancito 

dall'articolo 13, In particolare, hanno lamentato che l'unico strumento processuale previsto per 

contestare la legalità dei decreti di respingimento fosse rappresentato dal ricorso al Giudice di pace, 

come anche indicato nei decreti ministeriali e, hlttavia, da un Iato tale mezzo non era provvisto di 

efficacia sospensiva e quindi era privo di effettività nei sensi indicati dalla giurisprudenza di 
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Strasburgo, dall'altro lato esso riguardava la sola espulsione non inerendo le condizioni di 

detenzione nei CSP A. 

La Corte ha rammentato di aver dichiarato nella sentenza De Souzn R,beiro c. Francia (CC n. 

22689/07, del 13 dicembre 2012), che l'effettività di un ricorso ai sensi dell'articolo 13 richiede un 

esame indipendente e rigoroso nonché una natura sospensiva allorquando con esso si intenda far 

valere: a) che l'espulsione dell'interessato lo esporrà a un rischio reale di subire un trattamento 

contrario all'articolo 3 della Convenzione e/o una violazione del suo diritto alla vita, tutelato 

dall'articolo 2 della Convenzione; ovvero b) motivi relativi all'articolo 4 del Protocollo 4 (cfr. C C, 

H/rSI laman e nltri c. IInlin n. 27765/09,23 febbraio 2012). La Corte ha osservato che il Caverna non 

aveva indicato alcuna via di ricorso attraverso la quale i ricorrenti avrebbero pohLto denunciare le 

condizioni di accoglienza nel CSPA o a bordo delle navi. Un ricorso dinanzi al giudice di pace contro 

i decreti di respingimento sarebbe stato utile unicamente per contestare la legalità del loro rimpatrio 

verso la Tunisia e, peraltro, i decreti erano stati adottati soltanto alla fine del trattenimento degli 

interessati. La Corte ha accolto anche la prospettazione dei ricorrenti relativa a1l'assenza di un 

ricorso effettivo per contestare l'espulsione dal punto di vista del suo carattere collettivo, stante la 

mancanza di effetto sospensivo dell'impugnazione avverso i decreti di espulsione. La Corte ha 

rammentato che l'esigenza - dettata dall'articolo 13 - di sospendere l'esecuzione della misura 

contestata non può essere prevista in maniera accessoria (M.S.S. c. Belgio e Grwa, CC n. 30696/09, 

20 gernaio 2011, § 388, e Hi,.si lamna e nltn c. Italin, GC sopra citata, § 206). 

Ha, quindi, concluso che vi è stata violazione dell' articolo 13 in combinato disposto con 

l'articolo 3 e con l'articolo 4 del Protocollo 4, della Convenzione, riconoscendo a ciascuno dci 

ricorrenti la somma di euro 10.000 a titolo di danno morale, oltre alle spese legali. 

MISURE ADOTTATE O DA "DOn ARE 

Il Coverno italiano ha chiesto ed ottenuto il rinvio del caso dinanzi alla Crande Camera della 

Corte, contestando i motivi delle constatazioni di violazione ed evidenziando la rilevanza generale 

delle questioni trattate che attengono al presidio delle frontiere meridionali europee (sui motivi della 

richiesta di. riesame si rinvia al ca, , it ll lo t, pa r. 

Il l' febbraio 2016 la Corte europea ha accolto la domanda di rinvio e l'udienza di discussione 

è stata fissata per il 22 giugno 201626. Si tratta pertanto di sentenza non definitiva, per cui ogni 

decisione in ordine all'eventuale scelta delle misure da adottare non può che essere rinviata 

all'indomani della sentenza della Crande Camera. Ciò non è però ostativo ad una riflessione nel 

frattempo sulle pratiche interne attualmente in vigore. 

26 Alla data di pubblicazione deUa presente Relazione non è noto l'esito. 
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1.1.3. Equo processo (articolo 6 Cedu ) 

• """1'11111" IIltlll It,II", - Sentenza 211ugl", 2015 (morso n 1911ll}/OlJ) 

Esito: violazione articolo 6 

QUESTIONI AFFRO TATE: 

Dil'itto ad un equo processo sotto il profilo dell 'obbligo di motivare il mancato rinvio 

pl'egiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione europea 

11 caso sottoposto alla Corte europea origina dalla pretesa alla adeguata remunerazione della 

frequenza di corsi di specializzazione in medicina e chirurgia in conformità alle direttive 

comunitarie degli anni '70 (n. 363 del 16 giugno 1975 e n. 82 del 26 gennaio 1976), il cui ritardato 

recepimento da parte dello Stato italiano ha dato luogo ad un imponente contenzioso risarcitorio in 

sede nazionale, 

I ricorrenti sono quindici medici iscritti a corsi di specializzazione prima dell'armo 

accademico 1991/1992 (a decorrere dal quale la legislazione italiana, in recepimento delle 

menzionate direttive, ha introdotto la borsa di studio per la frequenza dei corsi di specializzazione) 

e che, nel 1996, avevano avviato una causa dinanzi al Tribunale di Roma per ottenere dallo Stato il 

risarcimento dei danni subiti in ragione del ritardato recepimento delle direttive comunitarie, ritardo 

che aveva loro precluso il beneficio della borsa di studio. 

La domanda era stata rigettata sia in primo che in secondo grado, sostanzialmente perché i 

giudici ritennero che i ricorrenti non avessero fornito prova del danno subito, Dinanzi alla Corte di 

cassazione i ricorrenti insistettero nella tesi secondo cui non vi era bisogno di provare il danno 

subito in relazione al mancato recepimento delle direttive comunitarie, essendo tale prova in re 'psa, 

In via subordinata, chiesero il rinvio alla Corte di giustizia dell'Unione europea (CeUE) perché 

esaminasse in via pregiudiziale la questione della responsabilità dello Stato per mancato 

recepimento delle direttive comunitarie e la confonnità al diritto dell'Unione europea della 

normativa attuativa. La Corte di cassazione respinse il ricorso, ritenendo che i ricorrenti non avevano 

chiesto il risarcimento per la perdita di chance causata dall'inadempimento dello Stato, ma avevano 

fatto valere la loro pretesa in relazione" al tardivo intemento del legislatore italiano, che con il decreto 

legislatiZ'o aveva solo creato la discriminazione tra medici specializzati pn'ma dell'emanazione dei 

pr01Jvedimenti attuativi e medici specializzatisi il1 seguito". La Corte di cassazione non fece alcun 

riferimento in sentenza alle questioni pregiudiziali sollevate in via subordinata dai ricorrenti. 
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Dinanzi alla Corte europea i ricorrenti hanno lamentato la vi olazione deUa Convenzione 

sotto vari profili, tra cui la violazione del diritto all'equo processo per la mancata motivazione del 

rifiuto di rimettere aUa CeUE le questioni pregiudiziali come da loro richiesto. 

,.. Violazi olle dell'a rticolo 6, paragrafo I 

La Corte ha dichiarato la violazione dell'articolo 6, paragrafo 1, in relaz ione aU'omessa 

motiva zione da parte della Corte di cassazione, in quanto giurisdi zione di ultima istanza, in ordine 

al mancato rinvio pregiudiziale alla CeUE richiesto dalla parte ricorrente . 

Cititndo la propria giurisprudenza sul punto e, in particolare, il caso Dlwhbi c. Italia del1'8 

aprile 201427, la Corte ha ribadito che l'articolo 6, paragrafo 1, pone a carico de lle giurisdizioni 

interne un obbligo di motivare2• le decisioni con le quali esse rifiutano di so llevare una questionl' 

preg iudi ziale, tenuto conto del fatto che rifiuti del genere sono ammessi soltanto a titolo di 

"eccezione" e, comunque, il quadro giuridico disegnato dall' articolo 234 d el Trattato istitutivo della 

Comunità euro pea (ora articolo 267 T.F.U.E.), stabilisce l'obbligo per le giurisdizioni di ultima 

istanza di motivare eventuali rifiuti di sollevare questioni pregiudiziali di rinvio dinanzi alla ce E. 

La Corte euro pea, pur individuando una motivazione implicita di rigetto quanto alla prima branca 

della richi esta di rinvi o (quella attinente la natura del risarcimento richiesto), non ha viceversa 

ravvisato alcuna motivazione, neppure embrionale, a sostegno del rige tto di sollevare il seconuo 

aspetto d eì1a qu estione pregiudiziale, e cioè quello attinente alla conformità o meno della normativa 

attuativa na zionale al diritto dell'Unione europea. 

,.. NO li uiolnz ioll{' dell'articolo 14 r dell'articolo I, Protocollo 1 

Nel ricorso veniva anche denunciato che le vicende descritte costituivano un trattamento 

discrimina torio d ei ricorrenti ed una violazione del diritto al rispetto dei loro beni (rispe ttivamente, 

articoli 14 e 1, Pro tocollo 1). In relazione a queste ultime censure la Corte e uropea ha osse rvato che i 

rico rre nti non avevano fornito alcuna prova di essere s tati oggetto di un trattamento discriminatorio 

rispetto ad altri sogge tti in situazione identica o analoga, né alcuna parvenza di violazione del diritto 

d egli interessati al rispe tto dei loro beni poteva ravvisarsi nella mo ti vazione della d ecisione della 

suprema giurisdizione italiana. Conseguentemente entrambi i motivi di ricorso sono stati dichiarati 

infondati . 

MISURE AD01TATE O DA ADOlTARE 

v v, Relazjone al Pt\rJamento per l'anno 2014, pago 61 

28 Sul punto: sentenza Ullens de Schoo fen and Re:abek c. BelgIO del 20 settembre 2011, ricorso n. 3989/97 e n. 38353/0i ; 

decis ione sull'irricevibil,ità ('. Belgio del 10 npn"le 2012, ricorso n. 4832/04. 
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La Corte ha liquidato in favore di tredici dei quindici ricorrenti un' equa soddisfazione, per 

danno morale, di euro 3.000 ciascuno, rigettando la richiesta di risarcimento di danni materiali e non 

avendo percepito alcun legame tra la violazione accertata e i danni materiali asse); tamente subiti dai 

ricorrenti e consistenti nella presilllta mancanza di una "renlunerazione adeguatali come prevista 

dalla normativa europea (par. 87 della sentenza). Tale conclusione chiude la questione delle misure 

individuali per i suddetti ricorrenti ed esenta il Governo dall'individuare misure strutturali per 

prevenire o risolvere eventuali, analoghi casi futuri. 

Quanto alle misure generali, dalla sentenza della Corte europea discende un obbligo a carico 

delle gimisdizioni supreme, nel senso che un rifiuto di sollevare una questione di rinvio dinanzi alla 

Corte di giustizia dovrà d'ora in poi essere giustificato, anche se solo in forma embrionale, 

utilizzando uno dei motivi individuati dalla stessa CGUE nel dispositivo della sentenza Ci1ft c. Regno 

Unito (C-283j81), nella quale, al fine di relativizzare l'obbligo di rinvio, sono tipizzate le eccezioni 

che possono essere poste a fondamento del mancato rinvio pregiudiziale da parte dei giudici di 

ultima istanza. In altre parole, i giudici nazionali potranno rifiutare il rinvio pregiudiziale sollecitato 

dalle parti solo allorquando giudichino la questione irrilevante ai fini della decisione, ovvero quando 

considerino che la medesima questione sia già stata oggetto di interpretazione da parte della Corte 

di giustizia, ovvero - da ultimo - quando la corretta applicazione del diritto euro-unitario si 

imponga con evidenza tale da non lasciare margine ad alcun ragionevole dubbio circa la soluzione 

da dare alla questione. Il dettato giurisprudenziale in materia è stato ulteriormente definito con la 

puntualizzazione, operata dalla successiva sentenza della CGUE, Ferreim da Sii va del 9 settembre 

2015 (C-160j14) secondo la quale, allorquando l'interpretazione di una determinata nozione sollevi 

molteplici interrogativi da parte di un numero consistente di giudici nazionali e sussistano pertanto 

difficoltà interpretative, sussiste l'obbligo per il giudice di ultima istanza di chiedere J'intervento 

interpretativo della CGUE al fine di ovviare al rischio di una giurisprudenza divergente a livello 

europeo. 

1.1.4 . Princ ipio di legalità (artico lo 7 CeduI 

• C'nflllda L II I7/ra - Sent('nzà 1-1 clprih· 2015 n (J(lfl55/ l)) 


\:sito: violazione articolo 7 


QUESTIONI AFFRONTATE: 

P.-incipio di irrctroalliv ità e prevedibilità della penale - Fattispecie in materia di condanna 

per realo di concorso esternu in associazione di stampo mafioso 
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E' il terzo dei ricorsi con i quali il sig. Contrada ha prospettato alla Corte europea la 

violazione di propri diritti fondamentali in relazione ad una vicenda giudiziaria conclusasi con una 

sentenza di condanna per il reato di concorso esterno in associazione di stampo mafioso29 . 

Se ne riassumono i principali passaggi. 

Il 24 dicembre 1992 il sig. Contrada Velme arrestato con l'accusa di concorso esterno in 

assocùzione di tipo mafioso sulla base delle dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia e rimase 

in regime di carcere preventivo fino al 31 luglio 1995. Il processo a suo carico, iniziato il 12 aprile 

1994, si concluse con la sentenza del5 aprile 1996 con la quale il Contrada fu condannato a dieci ann.i 

di reclusione e tre di libertà vigilata". Il 4 maggio 2001 la Corte d'Appello di Palermo lo assolse pe r 

insussistenza del fatto. Il 12 dicembre 2002 la Corte di cassazione annullò la sentenza e ordinò un 

nuovo processo davanti ad una diversa sezione della Corte d'A ppello di Palermo. 1125 febbraio 2006 

i giudici del secondo processo di appello confermarono, dopo 31 ore di camera di consiglio, la 

sentenza di primo grado. Il lO maggio 2007 la Corte di cassazione confermò la seconda sentenza di 

condanna in appello. Il 24 settembre 2011 la Corte d'appello di Caltanissetta ritenne "non 

manifestamente infondata» la richiesta di revisione del processo, ma 1'8 novembre seguente la ste'boa 

Corte dichiarò definitivamente inammissibile la richiesta. In tutto il Contrada su lO anni di carcere 

previsti ne ha scontati 4 in carcere e 4 ai domiciliari mentre per i restanti 2 ha fruito dello sconto di 

pena per buona condotta. 

Dinanzi alla Corte europea il sig. Contrada ha lamentato la violazione del principio di legalità 

ex articolo 7 per essere stato condannato dalla Corte di appello di Palermo, il 25 febbraio 2006, per 

il reato di /I concorso esterno in associazione di stam po mafioso" I fattispecie incriminatrice di 

giurisp rudenziale che si sarebbe perfezionata soltanto in un'epoca successiva ai fatti contestati. 

29 Il primo ricorso, risalente al 1994, non venne accolto. I giudici di Strasburgo stabilirono che la sua detenzione, tra il 24 
dicembre 1994 e il 31 luglio 1995, non aveva violato il suo diritto alla libertà. La seconda volta, invece, la Corte ha tI,H() 

ragione a Contrada, i.n. accoglimento del ricorso con il quale aveva lamentato la violazione dell' articolo 3, sotto il profih) 
del divieto di tra ttamenti disumani o degradanti. Con la sentenza dell'll gennaio 2014 la Corte ha dichiarato che la ript>hl W. 

mancata concessione dei domiciliari, dal momento della condanna e sino al luglio 2008, pur se gravemente malato e 
malgrado la palese incompatibilità del suo stato di salute col regime carcerario, integrasse la violazione dell'articolo -' 
della Convenzione (per la sentenza v. Relazione al Parlamento per l'anno 2014, pago 49 e ss.). 

30 Ill"ribunale di primo grado fondò il suo giudizio sull' esame di un numero considerevole di testimonianze e d i documenti 
oltre che sulle informazioni fomite da diversi collabora tori di giustizia già membri di "cosa nostra". In particolare sul tellld 
dell'esistenza del reato di concorso eventuale in associazione di tipo mafioso commesso da soggetti terzi diversi da i 
concorrenti detti "necessari" il tribunale rilevò che "certamente il sellare delle relazioni tra soggetti rrpparlcl1cl1tlal morufo ddlll 
politica, deli' a/nn/mIsi ra.::.I011C, dell'lrJJpTC1ldi lana, delle professlO11I, del/a tJJaglsl mluTa, della finanza ( . .j con l'organlZZi/l/om: IIU1.fillSd. 

(yue non si atteggi· in forme di {!era e propria inlegm:: ione nella predetta stntthaa criminale, è quello che il1 modo piÙ congt',wl{f 
presta alla nconducibi/llà gI·undica al/a figura del cancoTrf:J1Le estemo. Tale slmmcnlo giuridICO seppure abbisog/Jevole dlllna pruJLu /c 
appllcrmone da parte del giudice, certanwnte si nmJigura di indubbia efficacia per /a repressione propno di quelle forme di ( oIiIlS;Ow' 

che, la/lto pnì pericolose qual1/o più su.bdolc e slrisdal1h, appillono magglonllcl1le 11prOVe1Joli c smloml1flclle dell'elevala capacita dr 
infiltrazione della mafia nel tessuto dclla società civile e pertanto in grado di el,idenziare la polcnte cll rica eversiva di lalt' n:..lltit 
L71lninale". 
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:,.. Violazione dell'a rticolo 7 

La Corte di 5trasburgo ha accolto la prospettazione del ricorrente secondo la quale il reato di 

concorso esterno in associazione mafiosa avrebbe una origine giurisprudenziale, essendo emersa 

per la prima volta nel caso Cillari (Cass, Pen, 14 luglio 1987, n,8092), per poi essere oggetto di 

interpretazioni giurisprudenziali contrastanti, fino alla sua definizione nella sentenza Demytri 

(Cass, 55,UU, pen, 16 ottobre 1994, n,16), Pertanto, a giudizio della Corte, all' epoca dei fatti di causa 

il reato non era ancora sufficientemente chiaro e definito nei suoi contorni e l'incriminazione del 

ricorrente in applicazione di tale fattispecie a fronte di determinate condotte non poteva essere certa 

né prevedibile. Il ricorrente non poteva dunque conoscere, nel caso concreto, la pena in cui incorreva 

per la responsabilità penale derivante dagli atti da lui compiuti (cfL sentenza Del Rio Prada c Spagna 

del 2013), In base a queste conclusioni la Corte ha condannato l'Italia per violazione del principio di 

legalità sancito daU'articolo 7, 

, Ml/llcl/to (I ccogliml'll to della richiesta .1 i riesame tlel Covemo 

Avverso la sentenza il Governo italiano ha presentato una motivata richiesta di riesame da 

parte della Grande Camera, In via generale, la richiesta è stata basata sulla constatazione che la 

sentenza Contrada tratta di un'importante questione di carattere generale, Ciò in ragione deUa 

particolare complessità delle tematiche giuridiche implicate che investono problematiche attinenti 

alla stessa struttura del nostro ordinamento, 

Nel merito, la sentenza è apparsa criticabile sotto vari profili, ma, principalmente, per 

l'affermazione del principio secondo cui nel sistema italiano esista la norma penale di creazione 

giurisprudenziale e che la norma penale così creata può essere applicata solamente per fatti 

successivi ad una decisione della Corte di cassazione a sezioni unite che ne abbia definito i contorni, 

Tale affermazione è stata fermamente contestata in sede difensiva dal Governo italiano per la 

considerazione, fin troppo ovvia, che la Corte di cassazione non ha certo il potere di creare nuove 

fattispecie di reato, ma si limita all'interpretazione della normativa preesistente, muovendosi 

nell' ambito di condotte già previste come illecite e perciò vietate dall' ordinamen to, La preesistenza 

nel caso di specie discende dalle norme generali sul concorso di persone nel reato (articolo 110 c.p,) 

applicate al reato associativo, 

Con riguardo al profilo delle rilevanti implicazioni che la questione decisa dai giudici 

europei nella sentenza del 14 aprile scorso riveste per lo Stato italiano si è sottolineato che il 

fenomeno mafioso ha impegnato lo Stato in un'azione di contrasto investigativo e giudiziario 

particolarmente significativa negli anni 80 e 90 segnati da feroci guerre tra cosche e da attacchi alle 
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istituzioni dello Stato, Il principio affermato nella sentenza potrebbe essere invocato, quindi, da altri 

soggetti condannati in relazione a condotte risalenti a fatti anteriori al 1994. 

Purtroppo, la richiesta di rinvio del caso dinanzi alla Grande Camera, presentata dal 

Governo, è stata respinta dal panel dei cinque giudici, senza alcuna motivazione, La sentenza e 

pertanto diventata definitiva il 14 settembre 2015, 

M ISU llE ADOTL"ATE O DA A DO"lTARF 

Il pagamento d ell' equ o i.ndennizzo a titolo di danno morale chiude il caso sotto il profilo 

delle misure individuali. 

Nel prendere atto della definitività della sentenza, il Ministero della giustizia, nell'eserci7,io 

delle valutazioni di competenza, non ha ritenuto di proporre o sollecitare iniziative legislative o 

altre misure di cara ttere generale connesse alla sentenza della Corte, sulla base della considerazione 

che tale sentenza si fonda su presuppos ti e rrati . 

Quanto al "vincolo di osservanza" della giurisprudenza della Corte europea, alla luce d ei 

princip i affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 49 del 2015, deve ritenersi che la 

pronuncia sul caso Contrada n, 3 non possa considerarsi espressione di quel "diritto consolidato" 

generato dall a giurisprudenza europea che imponga al giudice nazionale di tenem e con to a 

fondamento d el proprio processo interpretahvo (per la sentenza n. 49/2015, /I1fra, l'arie Il , capito lo 

l, pa r 1.') 

1.1.5, Diritto al ri spe llo dell a vita privata e fami liare (articolo 8 Cedu) 

• A,11l11HdJ/) (' 1\'('1 '1 ( Ha'lo - Sl'nlt'IV,cl 20 gl'111M io 201':; (ricorso 11 lOì / IO) 

Esito: violazione articolo 8 

QUE TIO ETRAnATA: 

' utela dei lega mi familiari - Diritto di visita dei no nni - Effettività 

Dopo la sentenza 2 1101< c. Italia d el 21 maggio 201431 , ancora una sentenza in tema di obblighi 

positivi impos ti agli Stati membri dall ' articolo 8 della Convenzione, in particolare l' obbligo che 

gra va su lle autori tà naz ionali di mettere in campo tutte le misure idonee a garantire il mantenimento 

d ei legami familiari d el minore con la famiglia di origine, anche a fronte d el mancato accordo d ei 

genitori tra loro. Ne l caso di specie si tratta dei nonni paterni di una bambina di due anni che, in 

31 Per la sentenza Zhou c. Ita{w, in materia di hl tela del rapporto tra madre biologica e figlio, si aUa relazione al 
Parlamento per l/a MO 2014, pago 64 e 55. 
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seguito alla separazione del loro figlio dalla madre della minore, non hanno più avuto 

frequentazioni con la nipote per dodici aruu. 
Nelle more della separazione dei genitori , a seguito dell a denuncia sporta dalla direttrice 

della scuola mate rna frequentata dalla bambina per sospette molestie sessuali da parte del padre, 

quest'ultimo è stato sottoposto a procedimento penale per abuso sessuale, conclusosi con 

l'assoluzione per insussistenza del fatto. Nel frattempo, la madre della minore aveva chiesto al 

tribunale di revocare la potestà genitoriale del padre e di impedire a quest'ultimo di vedere la figlia. 

Il tribW1ale affidò la bambina alla custodia dei nonni materni e incaricò i servizi sociali di prestare 

l'assistenza necessaria e di fissare le modalità per gli incontri con il padre. 

Gli odierni ricorrenti, nel 2002, chiesero e ottennero dal tribunale di essere ascoltati e di essere 

autorizzati a vedere la nipote. Nonostante le reiterate istanze, tuttavia, riusciro no ad avere con la 

minore solo contatti indiretti tramite gli assistenti sociali. Nel 2006, il tribunale, su richiesta dei 

servizi sociali che sostenevano che tali incontri non erano conformi agli interessi della minore in 

quanto i nonni non avevano una posizione autonoma rispetto a quella del proprio figlio, dispose 

la sospensione definitiva degli incontri (peraltro di fatto mai avvenuti). 

11 conseguente giudizio instaurato dai nonni (Manuello e Nevi) in sede nazionale si è 

concluso sfavorevolmente. In particolare, la corte d'appello di Torino, con sentenza confermata dalla 

Corte di cassazione, aveva valutato non rilevante, ai fini del disagio della minore, l'assoluzione del 

padre dalle accuse di molestie sessuali per cui, basandosi anche sulle relazioni dei servizi sociali, 

aveva confermato il divieto per i ricorrenti di incontrare la minore. 

,. Viohlz io lfe del/'artico lo 8 

La Corte ha cons tatato l'avvenuta violazione dell'articolo 8 della Convenzione ed ha 

accordato ai ricorrenti il risarcimento del danno morale e il rimborso de lle spese, 

La Corte, ancora una volta, ha ricordato che l'obbligo per gli Stati di predisporre ed attivare 

con tempestività tutti gli strumenti idonei a tutelare i legami familiari è impos to dall'articolo 8 della 

Convenzione e che la tutela garantita da tale disposizione ricomprende pacificamente anche il 

legame con i nonni. Essa ha rammentato inoltre che, secondo i principi elaborati in materia, le misure 

che portano a rompere i legami tra un minore e la sua famiglia possono essere applicate solo in 

circostanze eccezionali, citando espressamente quale precedente la sentenza Zhou c. Italia. 

Benché consapevole del fatto che è necessaria una grande prudenza in situazioni di questo 

tipo e che alcune misure volte a proteggere il minore possono implicare una limitazione dei contatti 

con i familiari, la Corte, tuttavia, nel caso di specie, non ha potuto ignorare il fatto che in realtà non 

era stata adottata alcuna misura idonea a permettere di ristabilire il legame familiare tra i ricorrenti 

r:§l
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e la minore e che la rottura totale di ogni rapporto aveva avuto conseguenze molto gravi per le 

relazioni familiari. 

Anche in questo caso di viola zione dell'a rticolo 8 sotto l'aspetto della mancata tutela del 

mantenimento dei legami famili ar i, la Corte ha rilevato carenze nell'atti vità dei servizi soc iali, nella 

mancanza di controlli adegua ti e puntuali da parte dell'autorità di vigilanza e ne lle lungaggini 

burocratiche e procedurali che rendono spesso insostenibili i tempi di isolamento dei minori da l 

gruppo familiare o da una parte di esso. 

MI. URE A ADOT TARE 

Sotto il profil o delle misu re individuali, l' Italia ha provveduto a dare esecuzione alla 

sente.' za con il pagamento dell' equa soddisfa zione riconosciuta dalla Corte. Inoltre, tra ttandosi di 

violazione commessa in gran parte ne ll'eserci zio delle funzioni giuri sdi zionali, lo stesso giudice che 

ha pronunciato il provvedimento censura to a Stras burgo dovrà riesaminare la situazione di fatto e 

di diritto quale si presenta in conseguenza della sentenza della Corte ed ad ottare, tenendo conto 

della statuizione ricavabile da lla rela ti va motivazione, nonché di altre eventua li circostanze 

sopravvenute, la decisione che, nel p rocesso di libera forma zione del suo convincimento, reputa 

idonea. 

L'implementazione dell e misure generali dovrà invece passare pe r un potenziamento dl'i 

Servizi sociali, che cos tituiscono il necessario supporto degli organi giurisdi zionali chiamati acl 

individuare e adottare le solu zioni più idonee nelle problematiche emergenti in tema di relazioni 

familìari, nonché per una ampia diffusione di questa sentenza della Corte tra tutti gli "addetti ai 

lavori" (in linea, mi ra, sentenza Akin nibosun c. lIalw) . 

• Pllrtltil"('I' CIfIllFll1w!1, ( ltllhll - s.,·nh·nzd '2ì gC:'nnaio 201:; (ricorso Il 12) 

Esito: violazione articolo 8 

QUESfIONE TRATIATA: 

Allontanamento dalla famiglia di minore adottato all'estero da una COp pi.l Halia.na con il ricorso 

all a maternità surrogata e suo affidamento ad altra famiglia 

I coniugi ricorrenti, impossibilitati a procreare e incontrando difficoltà ad ad ottare un 

bambino in Italia, in considerazione del superamento del limite di età previsto dalla legislaz.ione 

nazionale per l'adozione, si rivolgevano ad una agenzia russa speciali zzata nelle pratiche di 

fecondazione assis tita. La ricorrente (Paradiso) si recava, pertanto, in Russia, per attuare la pratica 

finalizzata ad av ere un fi glio - poi nato nel febbraio 2011 - tramite maternità surrogata. In base ad 

un certificato rilascia to dalle autorità russe attestante la quali tà di genitori del minore sua e di suo 

73 


Deputati Senato del 

i i i "'",ATURA - DISEGN! !JMENTI - DOC. 

–    73    –



p.·llnF. PRIM 1- I. -r.sFTI /JOAF nUiU O/l/ll./G/-III)F.R/I :-1.\11 n,/I.I.F. PROSI'I'CF. nuu rORTE [(RaNA 
J)L! WIIIOJ j)UL '(/01/0 

marito, aveva ottenuto dal consolato italiano i documen ti per il rientro in Italia con il bambino, il 

quale era stato conseguentemente iscritto a ll'anagrafe come figli o della coppia. 

11 consola to aveva, comunque, segnalato che il certificato conteneva elementi non veritieri, 

sulla cui base le autorità italiane avevano avviato un procedimento penale nei confronti dei coniugi, 

accusati di alterazione dello stato civile e di falso nonché d i violazione dell 'a rticolo 72 della legge 

sull ' adozione, avendo essi portato illegalmente il bambino in Italia ed avendo violato i limiti di età 

tra geni tori e figli adottivi imposti dalla legge. Contestualmente, il minore, automaticamente 

considerato " in s tato di abbandono", veniva avviato all' adozione. 11 test del DNA rivelava che il 

bambino no n aveva alcun legame biologico con i coniugi, se bbene, secondo la ricos truzione di questi 

ultimi, la clinica m ssa si fosse impegnata ad utilizzare il liquido seminale del ricorrente Campanelli, 

il qua le si era sottoposto al test del DNA proprio s perando di poter in questo modo ottenere 

l'affidamento del figlio. 

Il tribunale dei minori di Campobasso, con provved imento del 20 ottobre 2011, deliberava di 

allonta nare il bambino dai signori Campanelli e lo affidava prima ad una casa famiglia e poi ad una 

nuova coppia. La decisione veniva confermata con sentenza del 28 febbraio 2012. 

'" dell' l/ rtico lo 8 

L' Italia è stata riconosciuta responsabile della violazione dell'articolo 8 della Convenzione in 

quanto il completo allontanamento del minore dalla famiglia che lo aveva dichiarato come figlio 

proprio e con la quale aveva trascorso i primi fondamentali momenti della vita, avrebbe leso in modo 

irreparabile il suo diritto a mantenere il legame con le proprie radici familiari a fronte di motivazioni 

che, in COrsO di causa, non si sa rebbero dimostrate tali da pregiudicare il minore stesso se fosse 

rimasto con la famiglia composta dai due coniugi ricorrenti. La Corte ha ritenuto che l'operato delle 

autorità nazionali non abbia tutelato il minore che ha di conseguenza dovuto soffrire tutti i 

contraccolpi della battaglia legale tra le istituzioni e i coniugi ricorrenti. In particolare, la Corte ha 

rilevato che le autorità italiane s i sono limitate ad allontanare immediatamente il bambino, 

privandolo di w,a famiglia e di un nome e affidandolo ad una struttura di accoglienza solo sulla 

base del fa tto che i presunti genitori avevano fatto ricorso ad una pratica (la fecondazione e terologa 

a ll' estero) vieta ta dalla legislazione italiana. 

Nella sen ten za viene ribadita l'importanza del principio, più volte affermato nella 

g iurispruden za della Cor te, che l'articolo 8 si applica anche a situazioni in cui vi siano legami 

familiari di fatto e non solo di diritto (par. 68-69). Ciò premesso, i giudici si sono concentra ti sulla 

doglianza re la tiva all'allontanamento del bambino dalla famiglia dei ricorrenti, ad opera delle 

autorità nazionali preposte alla tutela dei minori, inquadrando l'azione come un'ingerenza 

nell'altrui vita privata e familiare. 
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La Corte ha invero ritenuto, confermando la propria giurisprudenza, che qu es to tipo di 

approccio deve essere considerato come una misura estrema e va adottato quindi solo laddove vi 

sia un pericolo grave ed imminente per il benessere del minore (par. 80). In quest' ottica, incombe 

allo Stato assicurare che anche la pos izione dei genitori sia adeg uatamente presa in esame, dato 

l'impatto che la misura di allontanamento ha anche sulla loro vita privata e familiare. Nel caso di 

specie, invece, secondo la Corte, la decisione sarebbe stata ado tta ta in base all ' opinabile motivo per 

cui lasciare il bambino ai ricorrenti ne av rebbe reso più difficile l'allontanamento in seg uito e che 

essi non erano adatti a ricoprire il ru olo di genitori avendo fatto scelte non consentite dal diritto 

italiano, senza che, peraltro, fosse stata richiesta alcuna valutazione di esperti sulle loro capacità e 

sulle relazioni s tabilite con il minore (par . 82-84). 

MISURE DA ADOT TARE 

Nessuna mis ura da adottare al momento, atteso che la sentenza non è definitiva. 

Trattandosi di questione inedita e di in teresse generale, nonché apparendo incongruo l'invito 

contenuto nella sentenza della Corte a legittimare una situazione di fa tto vietata dal codice penale e 

contraria anche a l principio convenzionale di prevalente tutela data a i vincoli familiari biologici, il 

Governo italiano ha chiesto ed ottenuto il rinvio del caso dinanzi alla Grande Camera che ha tenuto 

un'udienza il9 dicembre 2015. Si è in attesa della pronuncia della Grande Camera che si è riservala 

la decisione (per le motivazioni della richiesta di riesame si rinvia al c.lpitolo r. p.L 2.2. 1,2). 

o ;U 1l1lI/Pe" IIl1 ' /t11/'" - S'.'Ilh·nz.l II> lugho 211 15 (rin>r'o n . Y056/ 1.J) 


Esito: violazione articolo 8 


QUESTIONE TRATTAT 

Tutela dei legami familiari - Dich iar.lZione d i adottabi li til dci minore per difficoltà dd padre 

Mancata prestazione di misure .1deg'Mte a mantenere il lega me con iJ padre 

Il ricorrente, di na7.ionalità nigeriana, era giunto in Italia dalla Libia nel settembre del 2008, 

portando con sé la fi glia di due anni. Padre e figlia venivano inseriti in un programma di protezione 

per i rifugiati. Gli assistenti sociali e la psichia tra incaricati di seguirli consta ta vano che la bambina 

soffriva di stress pos t-traumatico e che il padre aveva difficoltà a relazionarsi con la figlia . 

I! 2 aprile 2009 il rico rrente veniva arres tato con l'accusa di far parte di un'associazione per 

de linquere finalizza ta al traffico di clandestini . Il tribunale per i minorenni di Lecce sospendeva, 

pertanto, la potestà genitoriale e disponeva l'affidamento della minore. Assolto dalle accuse c 

rimesso in libertà, il ricorrente richiedeva al Tribunale di poter incontrare la fi glia, nel frattempo 

stabilmente inserita nella famiglia affidataria . Il primo incontro avveniva nel 201 2 e i servizi sociali 
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riferivano di un disagio manifestato dalla minore, L'anno successivo, la nuova richiesta di incontro 

veniva respinta dal tribunale che, in base alle informazioni ricevute dagli assistenti sociali, 

provvedeva, anche, a revocare il decreto che prevedeva l'organizzazione di incontri padre-figlia, 

Avverso tale revoca il ricorrente interponeva impugnazione, sostenendo che la sospensione del suo 

diritto di visita avrebbe avuto conseguenze irreparabili, comportando la rottura del legame con la 

figlia e che solo una situazione di disagio gli aveva in precedenza impeclito di esercitare il suo ruolo 

di genitore, La corte d'appello di Lecce confermava la decisione del Tribunale, sulla base dei 

rapporti dei servizi sociali dai quali risultava che il ricorrente aveva mostrato un profilo autoritario 

(letteralmente, da "padre padrone"), che, a seguito dell'incontro con il padre, la minore aveva 

manifestato una regressione comportamentale e che il ricorrente non aveva la possibilità di garantire 

alla figlia una vita stabile, sia dal punto di vista affettivo che economico, 

, Viola=imle de l/'articolo 8 

La Corte ha accertato la violazione dell'articolo 8 della Convenzione e ha attribuito al 

ricorrente un risarcimento di 32.000 euro a titolo di compensazione per il danno morale, Non ha, 

invece, ordinato la riconsegna della minore al ricorrente, in considerazione dell'interesse superiore 

del minore, tenuto conto del fa tto che la bambina aveva vissuto separata dal padre biologico dall' età 

di circa due anni e che essa era ormai stabilmente inserita nella famiglia adottiva, 

L'iter argomentativo percorso dalla Corte è in linea con i precedenti, La Corte ha riaffermato 

l'esigenza che il processo decisionale che porta all'adozione di misure di ingerenza nell'esercizio del 

diritto al rispetto della vita familiare - come la dichiarazione di adattabilità di un minore - sia equo 

e rispetti, in modo adeguato, gli interessi protetti dall'articolo 8, tenendo conto, tuttavia, che 

l'interesse superiore del minore gioca un ruolo determinante, Ha, inoltre, ribadito che è compito di 

ciascuno Stato contraente dotarsi di strumenti giuridici adeguati e sufficienti per assicurare il 

rispetto degli obblighi positivi ad esso imposti dall' articolo 8 e, Jaddove ven!;a accertata l'esistenza 

di un legame familiare, lo Stato deve in linea di principio agire in modo tale da permettere a tale 

di svilupparsi (cfr, 0155011 c. Svezia (n, 2), 27 novembre 1992), A tale riguardo la Corte ha 

richiamato la propria giurisprudenza secondo la quale l'articolo 8 implica il diritto per un genitore 

di ottenere misure idonee a riunirlo al figlio e ]' obbligo per le autorità nazionali di adottarle e che, 

in guesto tipo di cause, l'adeguatezza di una misura va valutata in base alla rapidita d ella sua 

attuazione, In particolare nel caso di persone vulnerabili, le autorità devono dare prova di una 

attenzione particolare e devono assicurare loro una maggiore tutela (cfr, Zhou c. lInlia del 21 gennaio 

2014)32, 

32 v. nota 31, 
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Nel caso di specie, i giudici halmo ritenuto che la necessità fondamentale di preservare per 

quanto possibile il lega me tra il ricorrente e la figli a non sia s tata debitamen te presa in 

conside rilZione, tanto più che l'interessato si trovava in situazione d i vulnera bilità, dato che e ra 

stranie ro ed era s ta to appena scarcera to dopo due anni di ingiusta detenzione. Ha, pertanto, 

concl uso che le autorità italiane "pre-uedendo come Llm ca soluzione la rottura del legame familiare, 11011 si 

5011 0 adoperale il1 mal1iera adegua ta e suffiCiente per far rispettare il din'tto del ricorrente dI vivere COn la fig lia, 

parte integrante del suo diritto al rispetto della S/.I a vita fa miliare, sal1ci to dall'articolo 8". 

M [SURE D A A DOTTARE 

Sotto il p rofil o delle misure indi vid ua li, l' Itali a ha prov veduto a dare esec uzione alla 

sentenza con il pagamen to dell'indenni zzo concesso d aUa Corte. 

Sul piano generale, tenuto conto della diretta incidenza sui casi ogge tto delle decisioni in 

sede nazionale, dei principi enuclea bili d alla giurisprudenza della Cor te, possono essere ri tenute 

adeguate sia la d iffus ione dell a sentenza tra gli opera tori del diritto sia l' apertura di un canale 

inform ativo con gli uHici giud iziari minori li al fine d i assicurare un'interpretazione 

convenziona lmente orienta ta dell a normativa in materia . Ma, sulle problema tiche emergenti dalle 

sentenze in ma teria, si rinvia all' approfondimen to svo lto nel paril gra fo 3 del presente capitolo . 

• O/"m l' "ltll , /t"II<' - ""ntl'nZ,1 20[5 (rim,,; nn . 1!>766/ Il (' 16010/11) 


Esito: violazione articolo 8 


Q UESTlO T RATTATA: 


Mancanza de lla possibilit à d i riconoscimento giu ridico de ll e co ppie d<'llo s tesso sesso 


Il caso trae ori gine da du e ricorsi con i qu ali 6 cittadini italiani s i sono rivol ti alla Corte 

europea lamentando di essere sta ti discrimina ti in ragione dell ' od entamen to sess uale, ed invocando 

la violazione de gli articoli 8, 12 e 14 della Convenzione, pe r !'im poss ibilità di ottene re il 

riconoscimen to giuridico come coppia de llo stesso sesso. La Corte ha deciso la riuni one dei ric orsi 

li ha esamina ti sotto il profilo della violazione dell' a rticolo 8, da solo e in combinato d isposto con 

l' ar ticolo 14. 

Din anzi alle giurisd izioni nazionali competenti, in tu tti e tre i casi delle coppie ricorren ti 

erano s tate chieste le pubblicazioni all' Ufficial e d i stato civile del Co mune, ma tali richies te erano 

s tate res pinte ai sensi dell' a rticolo 98 de l codice civile. La Corte ha riass unto le lagnanze dei ricorrenti 

nella questione d i stabilire se !'Italia, al momento in cui i ricorsi sono s ta ti esaminati (2015) avesse 

manca to a ll'obbligo stabilito da ll'ar ticolo 8 di assicurare il rispe tto della vita privata e famili are d ci 
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ricorrenti, in particolare attraverso la previsione di una cornice legale che consentisse eli ottenere 

riconoscimento e protezione della loro relazione nell'ambito della legislazione nazionale, 

Sul ricorso presenta to dalla prima coppia, che aveva adito il tribunale e poi la corte d'appello, 

il giudice aveva sollevato questione di legittimità costituzionale delle norme contenute negli articoli 

93,96,98,107,108,143,143- bis e 231 del coelice civile, 

Con la sentenza n. 138 del 15 aprile 2010, la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile 

la questione sollevata con riferimento all'articolo 2 CosI., in quanto essa era diretta ad ottenere una 

pronunzia additiva non cos tituzionalmente obbligata e poiché, testualmente, "nell'ambito applicatillo 

dell'articolo 2 CosI., spetta al Parlamento, nell'esercizio della sua piena discrezionalità, individuare le forme 

di garanzia e di riconoscimento per le unioni s1/ddette". Ha, invece, emesso una pronuncia di 

infondatezza della questione con ri/erimento all'eccepita violazione, da parte della normativa 

codicistica, degli articoli 3 e 29 CosI. sulla scorta dell'esclusivo carattere eterosessuale del 

matrimonio costituzionalmente contemplato. 

Secondo la Corte costituzionale, la mancata estensione del modello matrimoniale alle unioni 

tra persone dello stesso sesso non determina una lesione della dignità umana e del principio di 

uguaglianza, atteso che l'unione omosessuale, pu r se riconducibile all'articolo 2 CosI., rappresenta 

tuttavia Wla formazione sociale non idonea a costitu ire una famiglia fondata sul matrimonio stante 

l'imprescindibil e (potenziale) "finalitii procreativa del matrimonio che vale a differenziarlo dall'lInione 

omosessuale"; precisando che" i.l tal senso orien ta anche il secondo comma della disposizione che, affeJ1lJando 

il pn'ncìpio dell'eguaglianza morale e giuridica dei coniulS', ebbe riguardo proprio alla posizione della donna 

cui intmdeva at/ribuire pari dignità e dintti nel rapporto coniugale" concludendo che "in questo quadro, 

con nferimen to all'articolo 3 Cast" la censurata normativa del codice ciVIle che, per quanto sopra detto, 

contempla esclusivamente Il matrimonio tra uomo e donna, non può considerarsi illegittima sul piano 

costituzionale, Ciò sia perché essa trova fondamento nel citalo articolo 29 CosI., sia perché la nOI1/lativa 

medesima non dà luogo ad una irragionevole discriminazione, in quanto le unioni omosessuali non 

possono eSSere ritenute omogenee al matrimonio". 

La sentenza della Corte costituzionale, pur col richiamo alle garanzie previste dall' articolo 2 

della Cos tituzione, nOn ha tuttavia soddisfatto i ricorrenti, per i quali non è sufficiente il 

riconoscimento di tutela alle unioni omosessuali come formazioni sociali di cui all'articolo 2, atteso 

che solo con il matrimonio o con un istituto analogo ad esso si acquisiscono una serie di diritti e di 

doveri "complessi e stratificati" difficilmente riconoscibili o tutelabili se non con Wla molteplicità di 

azioni . In sintesi essi lamentano che dal momento che il diritto interno italiano non prevede alcuna 

unione alternativa al matrimonio, sia per le coppie omosessuali che per quelle eterosessuali, le 

coppie dello stesso sesso non elispongono di alcuno strumento di riconoscimento, 
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,. Violazione del/'artic% 8 

La difesa del Governo italiano, essenzialmente incentrata sul rispetto del "margine di 

apprezzamento" riservato agli Stati membri nell'ambito deJla legislazione interna (e ribadito 

peraltro dalla stessa giurisprudenza della Corte europea nei suoi precedenti Sclwlk ol1d Kopf c. Auslria 

del 24 giugno 2010, Gas e DI/hois c. Francia del 15 marzo 2012 e Hama/ainen c. Finlandia del 16 luglio 

2014) non ha convinto i giudici di Strasburgo secondo i quali !'Italia non è apparsa aver preso in 

debita considerazione gli interessi della comunità in questione nel suo complesso. Pur tenendo conto 

che "è nect'ssan"o del tempo p,;,. ottenere un.a graduale maturazione di una visione comune nazionale per 11 

riconoscimento dr questa nuova ferma di famiglia Il e che ci sono ancora rIdiverse sensilnlitil su W1Q qut'sticme 

sociale delicata e profondamente ,entila", la Corte ha ritenuto che il Governo italiano abbia oltrepassato 

il margine di apprezzamento e non sia riuscito ad ottemperare all'obbligo di fornire una disciplina 

giuridica che preveda il riconoscimento e la tutela delle unioni tra persone dello stesso sesso. 

Secondo la Corte, la tutela disponibile non solo era carente nel contenuto, nella misura in cui 

non provvedeva alle esigenze fondamentali di una coppia che ha una relazione stabile, ma non eril 

neanche sufficientemente certa - dipendendo dalla convivenza, e dall'atteggiamento dei giudici (o a 

volte degli organi amITÙnistrativi) nel contesto di un paese che non è vincolato dal sistema del 

precedente giudiziario; a tale proposito la Corte ha ribadito che la coerenza e costanza delle prassi 

amministrative e giuridiche del sistema interno devono essere considerate un fattore importante 

nella valutazione effettuata ai fini dell'articolo 8. 

La Corte ha altresì osservato che, benché il Governo si trovi generalmente in una posizione 

migliore per valtltare gli interessi collettivi, nel caso di specie il legislatore italiano non sembrava 

aver attribuito particolare importanza alle indicazioni fornite dalla comunità nazionale, in 

particolare dalla popolazione italiana in generale e dalle supreme autorità giudiziarie italiane. La 

Corte ha riconosciuto, infatti, che in Italia le supreme autorità giudiziarie, comprese la Corte 

costituzionale e la Corte di cassazione, hanno dato ampio risalto all 'esigenza di riconoscere e tutelare 

tali relazioni, in particolare facendo riferimento proprio alla sentenza della Corte costituzionale n. 

138 del 2010, relativa alla causa dei du e primi ricorrenti, le cui conclusioni sono state ribadite in una 

serie di sentenze negli anni successivi. In tali ca use la Corte costituzionale ha segnatamente e 

ripetutamente sollecitato il riconoscimento giuridico dei pertinenti diritti e doveri delle uni oni 

omosessuali, misura che poteva essere adottata soltanto dal Parlamento. 

Infine, non avendo il Governo italiano dedotto un interesse collettivo prevalente in rapporto 

al quale bilanciare gli interessi fondamentali dei ricorrenti, e alla luce del fatto che le conclusioni dei 

tribunali interni in materia sono rimaste lettera morta, la Corte ha concluso che il Governo italiano 

aveva travalicato il suo margine di discrezionalità e non aveva ottemperato all'obbligo positivo di 

I/ldr.• · [j 
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garantire che i ricorrenti disponessero di uno specifico quadro giuridico che prevedesse il 

riconoscimento e la tutela delle loro unioni. 

M1S UHE DA AD01TARE 

La lacuna ordinamentale ravvisata dalla Corte europea è stata colmata con l'introduzione 

dell'istituto delle "unioni civili", in vigore dal 5 giugno 2016 in quanto introdotto dall'articolo 1, 

commi 1-35, della Legge 20 maggio 2016, n. 76 (cosiddetta legge Cirinnà), pubblicata nella Gazzetta 

ufficiale della Repubblica italiana il 21 maggio 2016 (Serie Generale n.118 del 21-5-2016) e 

denominata "Regolamentazione delle unioni civili Ira persone dello slesso sesso e disciplina delle 

conviver/zeli . 

• '/-l , lI"iI" - Sl'll te IlZ<l 11 o tto bre 2IJ IJ (r i.-o rso Il 323S7! I-I) 

Esilo: violazione articolo 8 

QUE TIO E TRATTATA: 

Tulel. dei lega.mi familiari - Adozione - Separazione dei genilori dai figli e dei figli Ira loro -
Mancala implemenlazione di misure idonee alla lulela effettiva 

La vicenc:a all'esame della Corte origina dal ricorso presentato dalla ricorrente S.H. avverso 

il decreto pronunciato dal tribunale di Roma che stabiliva l'adottabilità dei suoi tre figli, ciascuno in 

una famiglia diversa. 

La ricorrente, affetta da depressione, seguiva una terapia farmacologica e i minori erano stati 

ricoverati più volte per avere ingerito accidentalmente farmaci. Il tribunale, informato dai servizi 

sociali, ordinava il loro allontanamento dalla famiglia. La ricorrente e il padre dei minori, sentiti dal 

tribunale, ammettevano resistenza di problematiche, affermando, tuttavia, che potevano occuparsi 

in maniera adeguata dei bambini all'interno della famiglia con l'aiuto dei servizi sociali e del nonno 

e a tale scopo chiedevano l'an1111issione ad tm progetto di sostegno a cura dei servizi sociali. 

Dal rapporto redatto dalla psichiatra incaricata risultò che S.H. era disposta a seguire un 

percorso psicoterapeutico e ad accettare l'aiuto dei servizi sociali, anche alla luce del suo legame 

affettivo molto forte con i figli. E il gruppo di lavoro integrato sulle adozioni indicò nel suo rapporto 

che, nonostante 12 difficoltà familiari, i genitori avevano reagito positivamente agli stimoli familiari, 

avevano partecipato agli incontri organizzati ed erano disposti ad accettare il sostegno dei servizi 

sociali. La psichiatra incaricata propose, pertanto, il rien tro dei minori in famiglia, nell' ambito di un 

progetto di sostegno familiare. Su queste basi il tribunale dispose il ritorno dei figli presso i genitori. 

Poco dopo hlttavia il nucleo familiare ebbe una nuova crisi e i minori furono nuovamente 

allontanati. Il tribunale fissò il diritto di visita dei genitori ai figli, per un' ora ogni quindici gionni, 
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per la ricorrente e per due ore a settimana, per il padre. Allo stesso tempo fu avviata una procedura 

per la dichiarazione dello s tato di adottabilità. 

En l-rambi i genitori furono sentiti dal tribunale: S.H. confermò che si stava sottoponendo alle 

cure necessarie ed entrambi affermarono la loro volontà e disponibilità ad occuparsi dei fi gli, 

disponendo anche di assistenza famili are e domestica. Il perito incaricato di valutare il nucleo 

familiare dichiarò nel suo rapporto che il pad re non soffriva di p atologie psichiatriche ed <'l'a in 

grado di occuparsi dei minori, che i "disturbi border /ine della personalità" della madre influivano in 

misura limitata sulle sue capacità di assumersi le responsabilità materne e che i bambini erano 

iperattivi e che tale sintomatologia poteva essere in parte espressione dell e difficoltà familiari. 

Propose di conseguenza il mantenimento dei minori in istituto con un p rogramma di 

riav vicinamento a i genitori e di intensuicazione degli incontri e una nuova valutazione 

programmata Cl sei mesi. 

Nel luglio 2011 , tuttavia, il tribunale ordinò che ciasc uno dei figli fosse dato in affidamen to 

a una fa miglia diversa e la Corte d 'Appello di Roma rigettò il ricorso di S.H. confermando 

l'adottabili tà. 

r Vio/aziol/e del/ 'li r tic% 8 

Nel valutare il merito del rico rso la Corte ha seguito il medesimo percorso argomentati vo 

adottato nelle analoghe cause Akinnibosun c Ilalìa (v.supra) l' 2 /1OUc /ta/la33 . La Corte ha accertato la 

viola zione dell'articolo 8 della Convenzione da parte dello Stato italiano per non avere assicuralo 

alla ricorrente, quale genitore in diffi coltà, la pienezza del diritto alla hltela della vita familiare con 

i propri figli ed avendo, anzi , dispos to lo sta to di abbandono e quindi l'adattabilità dei minori " , <'I1Z11 

a/cuna analiSI allenla dell'incidenza della l1/lsura dell 'adozione sulle persone mleressale ed in vlOlaz/one delle 

disposizioni di legge del diritlo in terno, secondo le qlla/i la d/d /iarazlOtlC di adottabililà, d""" rimm/erl' 

l'exlrema rah"o" . 

La Corte ha ribadito che, nella sua va lu tazione del processo decisionale afferente la 

dichiarazione dello stato di ado ttabilità, il punto decisivo era quello di accertare se, prima di 

interrompere il legame dei figli con la madre, le autorità n azionali avessero ado ttato tutte le misu re 

necessa rie ed adegua te che si potevano ragionevolmente pretendere da esse, affinché i bambini 

potessero condurre una vita all'inte rno della loro famiglia biologica. Nel caso di specie, la Corte ha 

fortemente censurato l'operato delle Au torità nazionali, che avevano disposto l'a llontanamento dei 

minori dalla loro fami glia, ignorando le indicazioni contenute nei rapporti specialistici ass unti nel 

corso dell'is truttoria . L1 Corte ha, infatti, affermato che "nonostanle mis"re meno radicali fossero 

33 \'. notil 32 
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disponibili, le giurisdizioni interne hanno tuttavia dichiaralo i minori adottabili non tenendo conto delle 

raccomandazioni contenute nelle perizie ll determinando, cosÌ, una scissione ingiustificata ed 

irreversibile del legame tra i figli e la loro madre, situazione aggravata dalla collocazione dei tre 

fratelli presso tre famiglie differenti, disperdendo in questo modo, senza alcuna ragione, anche 

quella residua capacità di conservazione delle proprie origini, costituita dal mantenimento del 

legame tra fratelli , 

MlSURE DA ADOTTARE 

L'entità dell'equa soddisfazione liquidata dalla Corte per danno morale, euro 32.000, porta a 

ritenere che la Corte stessa abbia ritenuto l'inopportunità di misure di ripristino dei rapporti madre

figli alla luce del tempo trascorso e della stabile sistemazione dei minori presso altre famiglie, Ad 

ogni modo, spetterà allo stesso giudice che ha pronunciato il provvedimento censurato a Strasburgo, 

se nuovamente adito dalla ricorrente, riesaminare la situazione di fatto e di diritto quale si presenta 

in conseguenza della sentenza della Corte ed adottare, tenendo conto della statuizione ricavabile 

dalla relativa motivazione nonché di altre eventuali circostanze sopravvenute, la decisione che, nel 

processo di libera formazione del suo convincimento, reputerà idonea. 

A livello generale si richiama quanto osservato con riferimento alle sentenze che precedono 

relative ai casi Manuello e Nevi e Akinnibosun, 

• ROlldili'llflll ' tl/lrl( - Sentenza 17 novt'mbn.' 201 3 (rico rso Il 1,551:1/ 12) 


Esito: violazione articolo 8 


QUEs-no E TRATTATA: 

Tutela de i legami familiari - Diritto di visi ta del padre non affidatario - Effettivi tà della tutela 

Il ricorrente aveva generato un figlio nel 2004 con la sua convivente. A seguito della loro 

separazione, si era rivolto al tribunale per i minori di Bologna chiedendo l'affidamento condiviso. 

II tribunale, con decreto definitivo del 2008, riconosceva al padre un diritto di visita per due 

pomeriggi a settimana e la possibilità di vedere il figlio durante alcuni fine settimana e le vacanze, 

ma manteneva l'affidamento esclusivo alla madre, psichiatra presso l'azienda sanitaria locale, in 

considerazione della forte conflittualità esistente tra i due genitori. Nel provvedimento decisorio 

veniva comunque dato incarico ai servizi sociali di l/vigilare sulla sihtazione e valutare l'adeguatezza di 

accordi alternativi". Avverso il decreto il ricorrente proponeva reclamo che veniva respinto dalla corte 

d'appello di Bologna, in base al rilievo che si fosse in presenza di una "sihiQzione di acceso contrasto 

ed assoluta incomunicabilità" e che l'atteggiamento del Bondavalli impediva "l'assunzione di comune 
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responsabilità genitoriale e la condivisione di UI1 progetlo educativo rendendo così pregwdizievok, l'CI' 

l' interesse del minore, l'ipotesi di un affido condiviso. 

A sua volta la madre del minore presentava ricorso urgente al tribunale dei minorenn i a 

ca usa delle rei terate accuse di maltrattamento del piccolo, avan za te nei suoi confronti dall'ex 

compagno e ch iedeva l'adozione di provvedimenti di tutela del bambino. Il tribunale disponeva 

consulenza tecnica, incaricando i servi zi sociali di vigilare sulla situazione, di valutare nel tem po 

l'idoneità della collocazione del minore, di regolare, anche in forma protetta, gli incontri con il 

genitore non convivente, infine, di osservare la relazione genitori-minore e valutare le ca pacita 

geni toriali. 

All'esito dell'istruttoria il tribunale confermava l'affidamento esclusivo del bambino alla 

madre e disponeva che gli incontri padre-figlio si svolgessero in una situazione protetta, s tabilendo 

la facoltà per i servizi sociali di sospenderli ave si fossero rivelati pregiudizievoli per il bambino. II 

decreto prevedeva anche la possibilità, una volta superati i problemi del padre a seguito di adeguato 

sos tegno psichiatrico/psicologico, di incontri tra padre e figlio in forma libera o semi libera . 

Dalla perizia risultò, infatti, che i maltrattamenti che il ricorrente addebitava alla madre del 

minore erano dovuti ad un disturbo delirante di tipo paranoide di cui egli soffriva . 

Tutto ciò provocò la reazione del ricorrente che lamentò la parzialità della perizia 

psichia trica, affidata ad un collega dell'ex compagna, la scarsità e difficoltà degli incontri e il fatte 

che gli assistenti sociali non si adoperassero mai per favorire il rapporto padre-figlio. 

Nel ricorso presen tato alla Corte europea nel 2012 il ricorrente ha lamen ta to la violazione 

dell'articolo 8 della Convenzione per non avere il giudice nazionale esercitato il proprio dovere di 

vigilanza costante sull'attività svolta dai servizi sociali e per aver utili zzato una peri zia reda tta da 

un consulen te tecnico d'ufficio parziale e, quanto ai servizi sociali. di essersi arrogati un'eccessiva 

autonomia nell'esecuzione delle sentenze del tribunale, os tacolando di fatto il suo rapporto con il 

figlio 

, Violazio ne dell'articolo 8 

La Corte ha ritenuto sussistente la violazione dell'articolo 8 della Convenzione nei confronti 

dello Stato italiano in quan to le au torità nazionali competenti erano venute meno all'obbligo pos itivo 

di adottare tutte le misure necessa rie l' sufficienti a rendere effettivo il diritto di visita del ricorrente 

ed a tu tel are il legame affe ttivo padre-figlio . 

Per giungere a questa conclusione la Corte, preliminarmente, ha ricordato quanto gia 

ripetutamente affermato nella propria ginrisprudenza e cioè che ['articolo 8 della Convenzione, che 

ha, essenzialmente, come obiettivo quello di preservare l'individuo dalle ingerenze arbitraril' dei 

poteri pubblici, non si limita ad ordinare agli Stati di astene rsi da comportamenti arbitrari ma, a 

r:-'Ilrll/ll l' 

83 

Deputati Senato del 

i i i "'",ATURA - DISEGN! !JMENTI - DOC. 

–    83    –



PARTE L 'ESECI X/ONE DEGLI OfJfJLlGH/ DER!f'.HfI D.I LLE PRONUNCE DE/./A CORTr: Fl tROPE. / 
VE/ D/R/'ITI VELL 'l 'QHO 

questa prescrizione in negativo unisce l'obbligo, in positivo, di adottare le misure idonee a garantire 

il rispetto effettivo della vita privata e familiare nell' ambito di un quadro giuridico adeguato e 

sufficiente ad assicurare l' osservanza di tali diritti e delle misure giudiziarie ej o delle altre misure 

specifiche di protezione . Ques to quadro giuridico deve permettere alle autorità compe tenti di 

adottare le misure idonee a riunire i genitori ai propri figli e a mantenere i contatti tra loro anche in 

caso d i conflitti tra i genitori. Tale obbligo positivo non si limita solo a ciò, ma comprende anche 

l'ad ozione di misure preparatorie che permettano il conseguimento di tale risulta to. Inoltre, tah 

misure, per essere efficaci, devono essere adottate rapidamente perché il trascorrere del tempo può 

avere conseguenze irrimediabili sull'evoluzione dei rapporti tra il minore e il genitore non 

convivente. 

In applicazione dei suddetti principi al caso di specie, la Corte ha rilevato innanzitutto che, 

a partire dal settembre 2009, nonos tante il tribunale per i minorenni di Bologna avesse riconosciuto 

al ricorren te un ampio diritto di visita al figlio, questi aveva potuto esercitare il suo diritto solo in 

modo molto limitato, ciò a causa, da una parte, delle relazioni negative redatte da gli assistenti 

sociali, dipendenti della medesima struttura amministrativa ove lavorava come psichiatra la madre 

del minore, dall'altra, del contenuto negativo della consulenza tecnica redatta da una psichiatra che 

aveva avuto con la madre del minore W1 rapporto professionale. Inoltre, nonostante il ricorrente 

avesse denunciato più volte la parzialità della psichiatra e degli assistenti sociali incarica ti, 

chiedendo un diverso affidamento e una nuova perizia, le autorità giudiziarie avevano continuato 

ad affidare sempre alle medesime persone il compito di seguire il minore e, n onostante diverse 

relazioni medico-legali di parte avessero evidenziato che il ricorrente non soffriva di alcun d is turbo 

psicologico, avevano decretato la sospensione dei contatti telefonici e delle visite padre-figlio 

autorizzandone successivamente la ripresa ma con ulteriori limitazioni. 

Ciò premesso, la Corte ha ricordato di aver già sanzionato le autorità italiane per non aver 

tenuto contro dell 'esistenza di un legame tra il consulente incaricato di valutare sotto il profi lo 

psicologico il minore e il patrigno di quest'ultimo" ed ha, quindi, rileva to come nel caso in esame 

fosse di tutta evidenza il legame professionale esistente tra la madre del bambino, i servizi sociali e 

la psichiatra incaricata di redigere la consulenza tecnica sul nucleo familiare. Pertanto, nell' interesse 

del ricorrente e, soprattutto, del minore, i giudici avrebbero dovuto acquisire nuove valutazioni 

indipendenti e in1 parziah delle quali tenere conto per decidere se incrementare o ridurre i contatti 

tra il padre e il figlio. 

Inoltre, secondo le valutazioni della Corte le giurisdizioni interne non avevano adottato 

alcuna misura idonea a creare le condizioni necessarie alla piena attua zione del diritto di visita del 

,.. cfr. sentenza Co rte Enu Piazza c. lIalia del2 novembre 2010 (ricorso n.36168/ 09). 
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ricorrente e, pur riconoscendo le gravi difficoltà poste dal caso in esame, la Corte ha ricordato che la 

mancanza di collaborazione dei genitori non può esentare le autorità competenti dall' adoperare tutti 

i mezzi possibili per garantire il mantenimento dei legami familiari. Sotto questo aspetto, pertanto, 

secondo la Corte, le giurisdizioni interne non avevano proceduto con la diligenza necessaria e 

conseguentemente, per circa sette anni, la relazione padre-figlio è risultata compromessa. 

Richiamando l'articolo 46 della Convenzione, la Corte, nelle sue conclusioni, ha invitato 

espressamente le autorità competenti a rivedere le misure adottate fino ad oggi, al fine di 

assicurare il pieno rispetto dei diritti fondamentali in gioco, quelli del ricorrente e quelli, 

superiori, del figlio, segnalando in modo particolare la necess ità tali misure siano adottate nel 

più breve tempo possibile. 

Infine, la Corte ha riconosciuto al ricorrente un'equa soddisfazione per danno morale pari 

alla somma di 10.000 e uro. 

ISURE D A ADOTTAI{ E 

La sentenza è stata trasmessa al Ministero dell' economia e delle finanze per l'esecuzione delle 

misure individuali. 

Dagli atti depositati, e non contestati da parte ricorrente, risulta che dal marzo 2015 il 

ricorrente abbia la possibilità di incontrare il figlio due ore a settimana alla presenza degli assistenti 

sociali, in luoghi pubblici o presso il suo domicilio e altre due ore e mezzo in presenza della madre 

(ma senza la possibilità di andare in vacanza con lui e nemmeno ospitarlo presso di sé), nonché 

conversare al telefono col figlio una volta a settimana . Come misura individuale, trattandosi di 

violazione commessa 01 gran parte nell'esercizio de lle funzioni giurisdizionali, lo stesso giudice che 

ha pronunciato il provvedimento censurato a Strasburgo dovrà riesaminare la situazione di fatto e 

di diritto quale si presenta in conseguenza della sentenza della Corte ed adottare, tenendo con to 

della statuizione ricavabile dalla relativa motivazione, nonché di altre eventuali ci rcos tanze 

sopravvenute, la decisione che, nel processo di libera formazione del suo convincimento, reputa 

idonea. 

Sul piano delle misure generali, il Ministero della giustizia provvederà a sensibilizzare gli 

uffici giudiziari minorili al fine di assicurare un'interpretazione convenzionalmente orien tata della 

normativa in materia. 

1.1 .6. Protezione della proprietà (articolo 1, Protocollo 1 ) 

• ClIIIIIII,-' ( Il.,1,,, - Sentenza l-l apnle 2015 (m oN ' n JJ412/ (1) 


Esito: violazione articolo l , Prolocollo 1 
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QUESllO ETRA1TATA: 

Espropriazione regolare - Calcolo dell'inde nnità d i esproprio - Determinaziune in concreto del 

valore del be ne 

li ricorrente aveva subito l'espropriazione di un terreno industriale in provincia de L'Aquila 

nel 1991, e aveva ottenuto dalla Corte di appello un'indennità rispecchiante il valore venale del 

terreno all' epoca dell'espropriazione, maggiorata dell' importo degli interessi legali dovuti, ma non 

rivalutata in base all'inflazione, 

, ViQ/nzioJlr del l'adicolo 1, Pmlocollo 1 

La Corte ha fatto applicazione della propria giurisprudenza sull'ambito della protezione 

accordata dall'articolo l, protocollo l, Cedu, 

In particolare, la Corte ha ribadito che "qualsiasi ingerenza nella proprietà deve, oltre che 

essere prevista dalla legge e perseguire un fine legittimo, soddisfare anche il requisito della 

proporzionalità, Occorre trovare un giusto equilibrio tra le esigenze di interesse generale della 

collettività e gli imperativi di tutela dei diritti fondamentali dell'individuo, essendo la ricerca di tale 

giusto equilibrio inerente a tutta la Convenzione, li necessario equilibrio non è raggiunto se la 

persona interessata sopporta un onere individuale eccessivo". 

A tale riguardo, ha rileva to che l'espropriazione di un bene senza il pagamento di una somma 

ragionevolmente commisurata al suo valore costih1.isce normalmente lU1'ingerenza sproporzionata 

che non può essere giustificata ai sensi dell'articolo l, Protocollo l, Ancorché tale articolo non 

earantisra il diritto a un pieno indennizzo in tutte le circostanze, poiché legittimi obiettivi di 

"pubblica utilità" possono esigere un rimborso inferiore al pieno valore venale, nel caso di specie la 

Corte ha ritenuto che l'indennizzo ottenuto dal ricorrente a livello interno non aveva potuto porre 

rimedio alla perdita del bene, in quanto la somma concessa rispecchiava unicamente il valore venale 

del bene all'epoca dell'espropriazione oltre agli interessi, ma non la rivalutazione per l'inflazione. 

Ha quindi accordato al ricorrente un indennizzo corrispondente alla rivalutazione per 

l'inflazione che non era stata calcolata in sede nazionale, 

MISURE A DOT1'ATE 

Con il pagamento de II'equa soddisfazione liquidata dalla Corte il caso può ritenersi chiuso, 

• Odl''''ùlh In f' I JII1It' della RO(If'lc ( !tal/li - St'nh.'Ilz.t 7 luglio 2015 (r iuHso Il 'R75..J /(7) 

bito: violazione articolo I, Protocollo I 

86 


Deputati Senato del 

i i i "'",ATURA - DISEGN! !JMENTI - DOC. 

–    86    –



l'A iii le f/il \1./ . I. 1:\"1:0 7t().\"!: /)U;U O/J/JUGI!IIJC/I /I ·, I.\ 71 /J Il,U. l'iiI! \1 \ (F (HJI ..·/ COliTe LI 1I0fl../ 
001J11I177"1 OLa'( () I lO 

QU ESTIONE TRATIATA: 

'Espro priazione - Incertezza sull 'e ito delle procedure amministrative per un lungo lasso di 

tempo - lncerte;aa o mancanza di rimedi intern i effettivi - Mancanza di adeguato indennizzo 

Il caso riguarda la destinazione d'uso a verde pubblico di un terreno, sito nel comune di Santa 

Marinella (Roma), di proprietà dei cinque ricorrenti. 

Il 12 luglio 1971 il comune adottò un piano regolatore generale con il qual e destinava questo 

terreno a verde pubblico e, di conseguenZ<1, impose su di esso il vincolo di inedificabilità assolut,) in 

vista della sua esp ropriazione. L'autori zzazione all'esproprio decadde nel 1980 ma il terreno non fu 

liberato perché mancava la decisione del com une in merito alla sua destinazione . Fu quindi 

assogge ttato al regime delle c.d . "zone bianche" ex articolo 4 della legge n. lO del 1977. Perdurando 

l'inerzia del comune e lo stato di incertezza giu ridica circa la des tinazione del bene di loro proprietà, 

i ricorrenti si riv olsero al TAR, che si pronunciò nel 2009; fu nominato un commissario ad acla che 

rinnovò l' autorizzazione ali' esproprio. 

Nel frattempo, i ricorrenti presentarono ricorso dinan zi alla Corte europea per lamentare 

l'eccessiva durata del divieto di costruire imposto sul proprio bene. 

";> Violaziotle dell'artico lo 1, Protocollo 1 

La Corte ha rilevato che, ad on ta dell'inte rvento del TAR e della nomina di un commissario, 

alla data del 15 giugno 20'15, il terreno in ca usa era ancora sottopos to a "misure conservalive" senza 

che fosse s tata definita la sua destinazione mbanistica; inoltre, per l'effetto combinato dei divie ti di 

costruire e deU'incertezZ<1 sulla sorte del terreno, nonché per l'inesistenza di ricorsi interni effetti v i 

che potesse ro offrire un rimedio alla situazione, il diritto di pro prietà dei ri corren ti era stato di fatto 

"congelato" per quasi quaranta anni; infine, che in tutto questo tempo i ricorren ti non avevano 

ricevuto a!cun indennizzo. Pertanto ha accordato loro un indennizzo pari ad 1milione di euro, 

calcol&to in via equitativa, oltre il risarcimento del danno morale . 

MlSUREADOTfATE 

Con il 
 pagamento dell'equa soddisfazione liquida ta dalla Corte il caso può ritenersi chiuso. 

1.2. Le sentenze d i condanna: casi seria I i 

1.2.1 
 Contenzioso seria.!" in il",teria di espropriazione indiretta (arti colo l, T'rotocollo l 
Cedu) 
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. A'1J1I1,":(! c', IIllfla - S!.'nlt'nza 5 2013 (riçnrsn n . '\R5C)I/Oh) 

. !\/I .':'lll-. IfIi!W Sl'l1h'Tl/.d S (rÌ(-or",p 11. 

• PdlifflTr (' {1/1 1"1 t'. {fali,/- Sl'ntl'l1ht t'l ottohre 201S (rit·or.."p Il. SOH25/0h) 

e l.}lIwtrJrlfJll C, lfflhlf - SentL'nza 6 ()tt(lbn..' 2015 Il . lJlh7 j OS) 

• Pr,'ifl' I", IIlflirl - S4..'nll' llza li nO\'('lllbre 2015 (rirors.p n . 2tN7h/tb) 

l':si to: viol,l/. ione .\rticolo l, Protocoll o l, 

QUESTIONE TRAlTATA: 

Espropriazione indirella 

Sono cinque casi nei quali la Corte, ha dichiarato la violazione dell'articolo 1, Protocollo 1, 

sulla base della constatazione che i ricorrenti avevano subito, pur se con diverse modalità e in 

diverse circostanze, una espropriazione indirettaJ5 , istituto che, secondo la giurisprudenza costante 

della Corte, si pone in contrasto con il principio di legalità non assicurando un sufficiente grado di 

certezza giuridica. Per la Corte europea, infatti, si tratta della privazione o limitazione del godimento 

di un bene che non ha base legale, a causa dell'inesistenza di norme "sufficientemente accessibili, 

precise e preved ibili", Inoltre, tale ingerenza statuale nel diritto di proprietà dell'individuo non 

rispetta neanche il principio di proporzionalità, Secondo la Corte europea, infatti, il rapporto 

ragionevole tra interesse generale e diritti individuali non sarebbe rispettato non solo nell'ipotesi di 

35 Si tratta, come è noto, di una elaborazione giurisprudenziale che si è venuta formando, quale diriILo vivente, negli anni, 
esattamente dai primissimi anni '80. In particolare il principio dell'occupazione acquisitiva od espropriazione indiretta 
risulta consacrato in modo autorevole, per la prima volta, con la sentenza della Corte di cassazione a Sezioni Unite n. 1464 
del 1983. A seguito di tale elaborazione il legislatore nazionale ha deciso di trasfondere le risultanze di questo dirillo prelorio 
in varie leggi succedutesi nel tempo, dicui la prima è la legge 27.10.88 n. 448, mentre l'ultima è contenuta in un corpus juns 
consistente neH'ultimo Testo Unico in tema di espropriazioni. Più precisamente, in materia di espropriazioni, la 
giurisprudenza italiana, prima (cfr. da ultimo le sentenze n° 5902/03 e n° 6853/03 delle Sezioni unite della Corte di 
cassazione), ed il legislatore nazionale, dopo, hanno operato una articolata tripartizione, per cui, fino alla rielaborazione 
della materia effettuata con il T.U. 302/02 (cfr. in particolare articolo 43), era possibile trovarsi in presenza di tre diverse 
ipotesi: 
a) una procedura espropriativa che segue i formab canoni previsti dalla legge e per la quale sono previsti dei criteri 
risarcitori ridotti (cioè la corresponsione di una somma pari alla media del valore venale del bene e dei fitti coacervati 
dell'ultimo decennio ovvero del reddito dominicale rivalutato, importo a sua volta diminuito deI40%). Si tratta di criteri 
risarcitori i.ntrodotti con la legge 359/92, dispiegante effetti retroattivi anche sui procedimenti in corso; 
b) una occup?zione appropriativa od acquisitiva dove il fenomeno ablatorio trova la sua legittimazione i.n una 
dichiarazione di pubblica. utilità cui però non fa seguito una regolare procedura espropriativa; il decreto di espropriazione, 
infatti, non viene emesso del tutto ovvero viene emesso oltre i termini stabiliti. Anche in questo caso è previsto un criterio 
di compensazione ridotto per la perdita della proprietà ma significativamente superiore a quello indicato al punto 
precedente (la somma è sempre ottenuta attraverso la media del valore venale del bene e dei fitti coacervati dell'ultimo 
decennio ovvero del reddito dominicale rivalutato, ma tale importo non solo non è diminuito de140% ma anzi deve essere 
ulteriormente aumentato del10% e tale correttivo è appunto finalizz...ato a compensare l'irregolarità formale della seconda 
fase della procedura, nella quale manca un decreto di esproprio emesso nei termini). Si tratta di parametri risarcitori 
introdotti con la legge 662/96, anch'essa con efficacia retroattiva; 
c) una occupazione usurpativa dove invece difetta proprio la dichiarazione di pubblica utilità, o perché mai emessa 
oppu re perché successivamente annullata, ed in cui dunque manca q ualsiasi accertamento in ord ine all' interesse pubblico 
alla realizzazione de!l'opera; in questo caso il potere a blatorio concretamente esercitato non è idoneo ad affievolire il diritto 
soggettivo di proprietà sui beni espropriati e di conseguenza è previsto un indennizzo pieno. 
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applicazione di criteri risarcitori riduttivi e non pari almeno al valore venale del bene ma anche 

quando la concessione del risarcimento non avviene in concomitanza con 1'espropriazione ed il 

privato viene costretto ad intraprendere azione giudiziaria contro l'ente espropriante per ottenere 

tale ccmpensazione. 

MISUR E ADOTTATE 

Per quanto riguarda le misure individuali, il pagamento dell'equa soddisfazione liquidata 

dalla Corte chiude i casi. 

Sul piano generale, queste sentenze possono ritenersi tra le ultime pronunciate dalla Corte 

in m.lteria. Come già segnalato, da ultimo nella Relazione per l'anno 2014 '6, il deficit strutturale 

stigmatizzato dalla Corte europea ed oggetto di un imponente contenzioso seriale, è stato 

definitivamente risolto a livello ordinamentale. 

Residuano pertanto pochi casi di violazioni riguardanti "vecchie" procedure espropriative 

regolate dalla pregressa disciplina, come accaduto nelle fattispecie in esame. Con riferimento ai 

ricorsi ancora pendenti in materia dinanzi alla Corte è ormai in via di conclusione l'apposito piano 

di smaltirnento che ne prevede la chiusura mediante regolamenti amichevoli o dichiarazioni 

unila terali. 

1.2.2 	 Contenzioso in mal da di irragiunevule dmata dei processi e r imedio Pinlo 
(articolo 6 ) 

.l'vl0IlSt'1l1t'a ltri ( Ila/Ill - St.\nlt·nz,l 1q IlMggio 2015 (rirnrso n .10205/(2) 


Esito: violazione articolo 6, ara rafo 1, 


J6 al Parlamento per l'anno 2014, pago 86. 
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QUEsnONE TRATTAT A: 

Irrag ionevole durata dei proc('ss i, Ritardo nel paga mento dell'equo indenni7.,2,O Pinto 

La sentenza rientra nella corposa categoria delle violazioni seriali derivate dall' irragionevole 

durata dell a procedura indennitaria Pinto sotto il profilo del ritardo nella corresponsione 

de ll ' indennizzo j quidato dalla corte d'appello. 

La Corte ha constatato che la somma accordata ai ricorrenti a titolo di eq uo indennizzo è 

stata pagata oltre il termine di sei mesi dal deposito del decreto Pinto. In applicazione della propria 

giurisprudenza la Corte ha ritenuto che questo ritardo costituisce una ulte rio re violazione 

dell 'a rticolo 6, p aragrafo 1, della Convenzione, 

La sentenza è meritevole di segnalazione laddove ha riconosciuto che il ritardo delle autorità 

na zionali nel dare esecuzione al decreto Pinto non rende, in quanto tale, inefficace questa via di 

rico rso , La Corte ha, infatti, escluso la dedotta violazione dell' articolo 13 Cedu , 

MIS RE ADOn'ATEO DA ADOTTARE 

Il pagamento dell'equa soddisfazione a titolo di danno morale acco rd ata da lla Corte europea 

chiude il caso sotto il profilo delle misure individuali. 

Sul piano dei rimedi di carattere generale ad una problemati ca di ca rattere strutturale quale 

quella dell'irragionevole durata dei processi e delle criticità del rimedio intern o costituito dalla legge 

Pinto, si rin via alla trattazione svolta nel , "pi lulo III. L'aL 2,2, 

1.3 . Le senlenze di non violazione 

1,3,1. 	 In materia di diri tto ad un equo processo e protezione della proprietà (articolo 6, 
paragrafo 1, e ar ti culu 1, Protocollo 1) 

e ..\/If-::()lIIl nlll,l- Senten/.2l Ib giugno 201::; {nu1rso Il :::!O-lH5j(J(,} 

Esilo: 	 non violazione dell'articolo 6, paragr.lfo) 

non \'iolazione dell'articolo J, Protocollo J 


QUEsno ' E T RA 1"J'Al'A: 


Diritto d i accesso ad un tr ibunale - lng.n enza nel d iri llo di proprietà - Compensaz ione di crediti 


per arre trati salaria li con dc viti ne i confronti dell 'amministrazione - Disapplicazione dcI limite 


ddJ' intoccabilita degli emolumenti del dipendente pubblico oltre il quinto, 


Il caso orig ina da un ricorso proposto ai sensi della legge Pinto da un ex militare per o ttenere 

l'equo indennizzo in re lazione agli asseriti danni subiti per l'irragionevole dura ta del processo 
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penale instaurato a suo carico per pecu la to, defini to con sentenza di condanna, e concerne altresì il 

procedimento avviato dalla Cor te dei con ti per il risarcimento del danno erariale subito dal 

Ministero della difesa, costituitosi parte civile, concluso con la condanna del dipendente al 

pagamento della somma di 699.952 euro. 

Con decisione del maggio 2003, la co rte d'appello adita ai sensi della legge Pinto, va lutando 

il procedimento in tre fasi distinte, giudicò che la durata di ciascun grado del procedimento penale 

non era stata irragionevole; che l'indagine ministeriale finalizzata alla quantificazione del danno 

eraria le non era da considerare ai fini del termine di ragionevole durata, in guanto le commissioni 

incaricate avevano natura amministrativa; che nel procedimento svoltosi dinanzi alla Corte dei 

conti, la durata era s tata ragionevole; che, comunque, il ricorrente non aveva provato di aver subito 

dei danni patrimonialì. Non si pronunciò sul danno morale. 

Il ricorrente propose ricorso per cassazione, che fu dichiara to inammissibile non avendo egli 

contesta to in maniera specifica le conclusioni della Corte d' appello. 

Allo stesso tempo il ricorrente adiva anche il giudice amministra tivo U1 relazione alla 

privazione degli stipendi a rretrati (per un ammon tare di 149.300 euro), trattenuti integralmente dal 

Ministero della difesa a parziale compensazione del credito erariale vantato. [] ricorso del Mazzoni 

fu però respinto in base alla considerazione che, benché di natura salariale, le somme contes tate si 

riferivano ad arretrati e avevano quindi perso il carattere di credi to vitale che gi ustificava 

l'impignorabili tà oltre la misura del quinto. 

,. NO li violaz iolle dell'ar ticolo 6, pa ragrafo 1 

Dinanzi alla Corte europea il ricorrente ha lamentato la violazione del suo diritto di accesso 

ad un tribunale, in quan to l'eccessivo fo rmalismo asseritamene d imostrato nella sua sentenza dalla 

Corte di cassazione si sarebbe tradotto in un diniego d 'accesso alla gi ustizia. 

La Cor te di Strasburgo ha dichiarato non sussistente la dedotta violazione in quanto la 

precisione richiesta dalla Corte di cassazione nella formula zione dei motivi di ricorso non dOVE'va 

ritenersi irragionevole o arbitra ria, bensl necessaria e legi ttima affinché la corte di legittimita potesse 

adeguatamen te esercitare il suo controllo sul caso di specie. 

Quanto a ll ' ulteriore asserita violazione dell'articolo 6, paragrafo 1, sotto il profilo del diritto 

ad un processo en tro un termine ragionevole, la Corte ha ricordato che il principio del previo 

esaurimento delle v ie d i rico rso interne, enunciato dall'articolo 35, paragrafo 1, della Convenzione, 

impone ai ricorrenti di avvalersi dapprima dei ricorsi normalmente disponibili ed efficaci previsti 

nell' ordinamen to interno per la riparazione delle violazioni dedotte. Inoltre ha ribadito che il citato 

arti colo impone anche d i sollevare dinanzi al!' organo interno competente, almeno in sostanza e nelle 

forme e termini prescritti dal diritto nazionale, i motivi di ricorso che si intendono formulare in 

l"drl4 
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seguito, e il fatto che il ricorso per cassazione sulla decisione ai sensi della legge Pinto fosse sta to 

dichiarato ìnammissibile per «vizio di forma)), non avendo il ricorrente formulato correttamente le 

sue doglianze, non doveva ritenersi come integrante un mancato esaurimento dei rimedi intemi. 

, Non violazione dell'articolo 1, Protocollo 1 

Invocando l'articolo 1, protocollo 1, il ricorrente ha contestato la compensazione integrale del 

suo credito con una parte del suo debito verso l'Amministrazione. 

La Corte europea ha rileva to che l'ingerenza nel diritto di proprietà, costituita dalla 

menzionata compensazione integrale, era prevista dalla legge ed oggetto di giurisprudenza 

consolidata. Ha notato, inoltre, che la com pensazione in causa riguardava solo i crediti per arretrati 

salariali riconosciuti da una sentenza del TAR, mentre gli altri redditi del ricorrente, in particolare 

la sua pensione, risultavano viceversa pignorati nel limite legale del quinto in applicazione delle 

disposizioni del codice civile. La Corte ha altresì osservato che l'ingerenza non privava il ricorrente 

dei mezzi di cui egli necessitava per provvedere ai suoi bisogni ed esigenze vitali , Dai documenti 

versati in atti veniva escluso che il ricorrente non fosse in grado di mantenere un livello di vita 

sufficientemente adeguato e dignitoso, indipendentemente dal rimborso del suo debito nei confronti 

dell' Amministrazione. Tenuto conto delle informazioni in suo possesso e considerato il margine di 

apprezzamento accordato agli Stati contraenti nelle cause simili, la Corte ha pertanto ritenuto che 

l'ingerenza in causa non fosse sproporzionata rispetto allo scopo perseguito. 

o 	 SIDERAZIONI 

La sentenza merita di essere segnalata per il suo richiamo al margine di apprezzamento ID 

sede di indiv iduazione dei confini entro i quali un' ingerenza delli\ pubblica autorità nel diritto di 

proprietà va considerata proporzionata. Nella fattispecie in questione, la compensazione di 

emolumenti salariali arretrati con i debiti del dipendente verSO lo Stato risulta aver superato il vaglio 

di compatibilità convenzionale. 

1.3.2. Ri spett o d ella vita privata e f amili are (.ulico lo 8) 

o l',n 1111" l Il,' /1.1 - St'nlt'nZcl 27 "go,to 2015 (neor,,, n 1"·171l! J I) 


bito: non doIa7ione dell'articolo 8, paragrafo 2 


QUESTIONE T RATIATA: 


Divieto di utilizzo di embrioni a scopo di ricerca scientifica 
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La ricorrente, affetta da malattia invalidante causa di infertilità, si era sottoposta con il suo 

com pagn o ad un intervento di fecondazione medicalmente assistita (inseminazione in vitro), Gli 

embrioni o ttenu ti venivano crioconserva ti in attesa di effettuare !'impianto ma, a seguito della morte 

del proprio compagno nell'attentato di Nassirya, la ricorren te aveva deciso di donare gli embrioni a 

scopo di ricerca scienti fica, Si rivolse pertanto al centro di fecondazione per o ttenerne la consegna, 

richiesta che fu riiiutata in quan to tale tipo di ricerca era vietato e sanzionato penalmente ai sensi 

dell'articolo 13 della legge 19 febbraio 2004 n, 4037 

Come già segnala to nell a Relazione dello scorso aru10'" il caso veniva deferito alla Grande 

Camera, dopo essere stato dichiara to ammissibile con decisione de l 28 maggio 201339 so tto il profilo 

della lamenta ta violazione degli articoli 'j, Protocollo 1, e 8 della Convenzione , 

.,. NOli v iolaziollc ,"'ll'lIrlicolo 8, paragrafo 2 

Il caso è inedito, Per la prima volta è stato richiesto alla Corte di pronunciarsi sulla questione 

se il "diritto al rispe tto della vita priva ta", garantito dall'articolo 8 della Convenzione, possa 

comprendere il diritto invoca to dalla ricorrente di utili zza re gli embrioni ottenuti mediante 

fecondazione i/1 VI Ira al fine di dona rli alla rice rca scientifica, 

La Cor te ha rammen tato innanzihltto che, secondo la propria giuri sprudenza, il concetto di 

"vita privata" di cui all'a rticolo 8 della Convenzione è ampio, non può essere definito in modo 

esaustivo e comprende, tra l'a ltro, il diritto all'autodeterminazione nonché il diritto al rispetto della 

decisione di diventare genitore o di non diventarlo, La Corte ha altresì riconosciu to che la "hltela 

del potenziale d i vita dell' embrione" poteva essere collegata al fine della prote zione della morale, 

Ji L'ar ticolo 13 della Jegge 19 febbraio 2004, n, 40 recante "Norme in materia di procreazione medica lmente ilssistiìfl". 
Dispone: "Speri,"enla: lOlle sugli embn"Oll i unwlti. 
1. È vietata qualsiasi sperirnentazione su ciascun embrione umano. 
2. La n cerca dinica e sperimentale S II ciascun embrione lImilno è consenti la a condizione che si perseguc\no fina lità 

esclusiva mente terapeutiche e diagnostiche ild essa collegate volte illla tute la de lla sa lute e allo sviluppo dell'embrio ne 

stesso, e qualora non sia.no disponibili Ill e todologie alternéltive. 

3. Sono, comunque, vietati: 

n) la prod uz.ione di emb rioni umani il fini di rice.ca o di sperimenta zione o comunque a fini dive rsi da quello p rpv isto 

da lla presente legge; 

b) ogni forma di selezione li scopo eugenetico degli embrioni e dei ga meh ovve ro interventi che, attraverso tecniche' di 

sele z. ione, di ma nipolaz ione o com unque tramite procedimenti artificia li, s iano diretti ad alterare il pa trimonio gt:nt'lil"o 

dell' elll brio ne O del gamele ovvero a predeterminame Cil rattpristi ..: he genetiche, ad eccezione degli interventi aventi fina liU 

diagnostiche e terapeutiche, dì cu i al comma 2 del presente articolo; 

c) interventi di clonazione mediante trasferimento di nucleo o di scissione precoce deU'embrione o di ec togenesi s ia a fini 

procreativi sia di ricerca; 

d) lil fecond az ione di un ga mete umano con un gamete di specie diversa e la prod uzione d i ib rid i o di chimere. 

4. La violazione dei divieti di cui al comma 1 è punita con la reclusione da due a sei anni e co n la multa da 50.000 a l SO,(X() 

euro. In caso di violazione di uno dei divieti di cui al comma 31a pena è ilumentata . Le circostnnze il ttenuanti concorrenti 

con le circos ta nze aggravanti previste dal comma 3 non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste. 

5. C·: disposta [a sospensione da uno a tre anni dall'esercizio professionale nei confronti de ll' esercen te unil profeS51olw 

sanildria condanna to per un o degli illeci ti di cui al presente articolo". 

!>S Relazione al Parlamento per l'anno 2014, pago 27 e seguenti. 


Relazione al P3rlamento per l'anno 2013, pagg. 65 e seguenti. 


}Ul?jjl ' 
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dei diritti e delle libertà altrui, nei termini in cui il Governo it<lliano intendeva tale concetto: il 

Governo aveva osservato nella sua memoria che nell' o rdinamento giuridico italiano l'embrione 

umano è considerato un soggetto di diritto e, in quanto tale, gode del rispetto d ovuto alla dignità 

umana ed anche molti terzi intervenienti (l'ECL) e le associazioni Movimento per la vita, Scienza e 

vita e Forum delle associazioni familiari) avevano dedotto che l'embrione umano possiede la qualità 

di "soggetto" 

La Corte ha poi osservato che il diritto rivendica to dalla ricorrente di decidere il destino dei 

suoi embrioni riguardasse in realtà il suo desiderio di con tribuire a lla ricerca scientifica, 

traducendosi ciò in una pretesa priva di interesse diretto per la ricorrente, per cui le eventuali 

incoerenze della legislazione non potevano pregiudicare in modo diretto il diritto da lei invocato 

nella specie. A differenza delle numerose callse esaminate in materia di fecondazione assis tita, è 

stato rilevato come il caso di specie non riguardasse un'eventuale genitorialità, con la conseguenza 

che il diritto invocato dalla ricorrente di donare gli e mbrioni alla ricerca scientifica, anche 

assumendone l'importanza, non risultava però compreso tra i diritti fondamentali tutelati 

dall' articolo 8 della Convenzione, non riguardando un aspe tto pa rticolarmente import<lnte 

dell'esistenza e d ell ' identità dell'individuo, Conseguentemente, e visti i principi stabiliti nella slla 

giurisprudenza, la Corte ha ritenuto che nel caso di specie andava accordato a llo Stato convenu to 

un ampio margine di discrezionalità . 

l giudici di Strasburgo hanno osservato inoltre che la dona zion e d egli embrioni n on destinati 

a impianto solleva chiaramente "delicate questioni morali ed etiche" e che la ri cerca di diritto 

comparato fatta dalla Corte dimostra che, contrariamente a quanto affermato dalla rico rrente, n on 

esiste un vasto consenso europeo in materia. l documen ti del Consiglio d'Europa e d ell' Unione 

e uropea esaminati dalla Corte confermano anche che le autorità interne godono di un ampio 

margine di discrezionalità nel promulgare una legislazione restrittiva qualora sia in gioco la 

soppressione di embrioni umani, tenuto conto in!er alia delle questioni etiche e morali inerenti al 

concetto di inizio della vita umana e della pluralità di opinioni esistenti in materia nei dive rsi Stati 

membri, non essendo l'ltalia peraltro l'unico Stato membro del Consiglio d'Europa a vie t<lre la 

donazione di embrioni umani per la ricerca scientifica. Inoltre la Corte ha not<lto come la legge n. 

40/2004 sia stata oggetto di diversi referendum e come, in fase di redazione normativa, il legislato re 

avesse già tenuto conto dei differenti interessi in gioco, in particolare dell'interesse dello St<lto alla 

tutela dell' embrione e di quello delle persone interessate a esercitare il lo ro diritto 

all' autode terminazione individuale mediante la donazione dei loro embrioni alla ricerca . 

Infine la Corte ha osservato come, nel caso di specie, la scelta di donare gli embrioni in 

question e alla r:cerca scientifica provenisse soltanto dalla ricorrente, essendo il suo compagno 
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decedu to e non emergendo prove che dimostrassero la volontà di qllest'ultimo, che all'epoca de lla 

fecondazione aveva lo stesso interesse della ricorrente agli embrioni in questione, ad adottare la 

stessa scelta, Conseguen temente la Corte ha ritenu to che il Governo non avesse ecced u to dall' amp io 

margine di discrezionalità di cui godeva e che il divieto il1 questione fosse "necessario in una socie tà 

democratica", ai sensi dell'articolo 8 paragrafo 2 della Convenzione, negando di conseguenza ogni 

violazione del diritto della ricorrente al rispetto della s..,a vita privata. 

r NOli v iolaziolle de ll'articolo 1, Protocollo 1 

La Corte, nel rilevare che il caso di specie sollevava la questione preliminare dell' applicabilitiì 

ai fatti di causa dell'articolo 1, Protocollo 1 della Convenzione, ha osservato come le parti avessero 

opinioni diametralmente opposte in questa materia, specialmente riguardo allo slalus dell'embrione 

umano In vilro, Nel premettere che non fosse necessalio, in quella sede, esaminare la delicata e 

controversa questione dell'inizio della vita, non essendo in gioco l'articolo 2 della Convenzione, ha 

conclrso che l'articolo 1, Protocollo 1, considerata la sua portata economica e patrimoniale, non 

potesse applicarsi al caso di specie, dal momento che gli embrioni umani non potevano essere ridotti 

a "bef'i" ai sensi di tale disposizione, concludendo per l'infondatezza della relativa pretesa. 

CONSIDERAZIO I 

La sentenza, pronunciata in composizione di Grande Camera, rappresenta un'importante 

affermazione della discrezionalità degli Stati in materie, che, come quella in esame, toccano temi 

etici altamente sensibili, 

La Corte, anche in ragione della carenza di un indirizzo europeo univoco sulla questione 

etica dell'utilizzo di embrioni, ha riconosciuto che il divieto di utilizzo dell'embrione a fini di ricerca 

scientifica previsto dalla normativa italiana non lede il diritto alla vita privata (in sostanza la pretesa 

della ricorrente a decidere della sorte dei propri embrioni non riguarda un aspetto essenziale della 

sua esistenza ed identità), né il diritto al rispetto dei propri beni, poiché l'embrione non può essere 

ricond otto alla nozione di "bene" (protetto dall' articolo 1, Protocollo 1 ), con ciò manifestando una 

visione "neutra" della questione bioetica relativa allo slalus dell'embrione, 

Per contro, la sentenza merita di essere segnalata anche per un profilo di tipo procedurale, 

per il rigetto dell' eccezione del Governo sul mancato esperimento delle vie di ricorso previste 

dall'ordinamento interno, basata sul fatto che la ricorrente non aveva lamentato dinanzi ad un 

tribunale civile ordinario il divieto di donare i suoi embrioni, Sul punto, la Corte europea ha ritenuto 

che la formltlazione di una tale eccezione andava documentaI mente provata, mentre l'affermazione 

del Governo sull'esperibilità di un'azione a livello interno non era nella specie comprovata da una 

prassi giudiziaria consolidata nel campo della riproduzione medicalmente assistita e che pertanto 
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non vi fosse la possibilità per la ricorrente di formulare efficacemente le sue doglianze dinanzi a un 

tribunale nazionale. Per queste ragioni e per il fatto che la stessa Corte cos titu zionale avesse deciso 

di sospendere l'esame di una causa simile, rinviata dal tribunale di Firenze, in attesa della decisione 

della Corte europea sul caso di specie, la menzionata eccezione sollevata dal Governo è stata 

rigetta ta. 

Si segnala che la pronuncia in esame è stata espressamente richi amata dalla Corte 

costituzionale nella recentissima sentenza n. 84 del 2016 con la quale è sta ta decisa l'ultima questione 

pendente avverso la legge n. 40 del 2004 sulla PMA, riguardante l'utilizzazione degli embrioni 

soprannumerari non più impiantabili per la ricerca scientifica bio-medica in funzione (anche) della 

tutela della salute come diritto fondamentale dell' individuo e interesse della collettività. La Corte 

cos tituzionale ha dichiarato l'inammissibilità della questione relativa al divieto assoluto di ricerca 

clinica sugli embrioni non finalizzata alla tutela dell'embrione stesso poiché la scelta operata dal 

legislatore è una "scel ta di così elevata discrezionalità, per i profili assiologici che la connotano, da sottrarSI, 

per ciò stesso, al sindacato di questa Corte"40. La Corte ha ricordato le implicazioni etiche e giuridiche 

poste dalla questione sollevata tra il diritto della scienza (e i vantaggi della ricerca ad esso collegati) 

e il diritto dell 'embrione, per il profilo della tutela (debole o forte) ad esso dovuta in ragione e in 

misura del (più o meno ampio) grado di soggettività e di dignità an tropologica che gli venga 

riconosciuto; conflitto, in ordine alla cui soluzione i giuristi, gli scienziati e la stessa società civile 

sono profondamente divisi. Ha quindi ricordato che l'embrione, «quale che ne sia il, più o meno ampio, 

riconoscibile grado di soggettività correlato alla genesi della vita, 110n è certamente riducibile a mero materiale 

biologico»; e sulla base della considerazione per cui «il <mlnus alla tutela della dignità dell'embrione (ancorché) 

malato, quale den'verebbe dalla sua soppressione tamquam l'es, non trova [ ... ] giustificazione, in termini di 

contrappeso, nella tutela di altro interesse antagonista». 

In sede di bilanciamento costituzionalmente ragionevole tra tutela dell'embrione e interesse 

alla ricerca scientifica finalizza ta alla tutela della salute (individuale e collettiva), la Cor te ha 

riclùamato la sentenza Parrillo c. Italia nel percorso motivazionale che l'ha condo tta ad affermare che 

la scelta recata dalla normativa impugnata di limitare la ricerca clinica e sperimentale su ciascun 

embrione umano per finalità esclusivamente terapeutiche e diagnos tiche ad esso collegate volte alla 

tutela della salute e allo sviluppo dell'embrione stesso, e qualora non siano disponibili metodologie 

{O AlJ' esi'lme della Corte erano sta te poste, dal Tribunale di Firenze, con ordinanza del 7 dicembre 2012, due questioni di 
legittimità costi tuzionale: dell'a rticolo 6, comma 3, nella parte in cui prevede il divieto assoluto di revoca del consenso alla 
PMA, dopo l'avvenu la fecondazione dell'ovulo, poiché il paziente verrebbe espropriato della possibilità di revocare 
l'assenso al medico di esegu ire a Hi sicuramente invasivi della propria integrità psico-fisica; dell'artico lo 13, commi t 2 e 
3, nella parte i.n cui prevedono il divieto assoluto di qualsiasi ricerca clinica o sperimentale che non sia fi.na l,lzzata aHa 
tutela deIl' eU1brione stesso, anche nell'ipotesi in cui SiR, in concreto, accertato che l'embrione non sia più impiegabile a fini 
procrea tivi (e, quindi, risulti des tinato a ra pida "estinzione"), e q uindi esso possa essere utilizza to, previa acquisiz ione del 
consenso dei generanti, per altri scopi costituzionalmente rilevanti, quale quello deUa ricerca sc ientiJica bio·med ica in 
funzione (anche) della tu tela della sa lute come diritto fondamentale dell'individuo e interesse della collettiv ità 
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alternative si sottrae al sindaca to di cos tituzion alità per l'elevata discrezionalità . Inoltre, rientrano 

nella discrezionalità del legislatore le scelte "in ordine, tra l'altro, alla utilizzazione, afini dI ricerca, dei 

soli embrioni affelli da malallia - e da quali malattie - ovvero anche di quelli scientificamen te "no l1 biopsabili"; 

al/a se/ezione degli obiettivi e delle speCifi che finalità della merca suscellibili di giustificare il "sacrificio" 

dell'embrione; al/a evenlualità, ed alla dete rminazione della durata, di un previo periodo di CrI oconservazIOne; 

alla opporhlnità o meno (dopo tal i periodi) di un successIVo interpello della coppia, o de/la donna, cl", ne 

venfichi la confennata volontà di abbmulono del/ 'embrione e di sua destinazione al/a spe11mentazionc; al/e 

cautele più idONee ad evitare la "commercializzazione" degli embrioni residui". 

1.3.3. Libert à di espress ione (art icolo l O, paragrafo 2, Cedu) 

• l',' ,u ::, , /1,,/1/1- Sl'ntl'nz" lO y,lugno 2015 (neof'" n. 


Esito: non "iolazione del!'articolo 10, paragrafo 2 


Q UESTIQ ' E TRATTATA: 


Libertà di es press ione - legitt imi tà di ,, \'e ntuali r estrizioni - Indipendenza d e l potere giud iziario 


Il ricorrente è un avvocato che, nel 2001, av eva inviato al Consigli o Superi ore della 

Magistratura un es pos to nel qu a le aveva formulato valutazioni fortemente critiche nei confronti di 

un magistrato d el tribunale di Lucca, e che aveva successivamente trasmesso ai vari giudici de llo 

stesso Tribunale una "le ttera circolare" dal contenuto identico (pur senza indicare es plicitamente il 

nome d el magistrato criticato il quale, tuttavia, era facilmente individuabile sulla base delle 

circostanze es pos te nel comunicato), 

Dopo la condanna d efinitiva per diffamazione e ingiuria intervenuta all'es ito del 

procedime nto penal e insta ura to nei confronti del ricorrente, quest'ultimo ha adito la Corte europea, 

lamentando la vio laz ione del suo diritto alla libertà d'espressione tutelato d all'articolo lO d ella 

ConvE'nz ione, sos tenendo di essersi limitato ad esporre le proprie considerazioni sui diversi modi 

di inte rpre tare ed ese rcitare la professione di giudice, mentre n on sarebbe s ta ta p rova ta la sua 

inten zione di minare la reputazione e l' integrità del magistrato . 

,. Non v iola zione dell'articolo 10, paragrafo 2 

La Corte ha esamin ato il caso alla luce della propria giurispmden za in ma teria di inge re nza 

ai sensi d ell' articolo lO d ella Convenzione. In particolare, la Corte ha richiama to i principi secondo 

cui " Un 'ingerenza ii cont1'O n'aalla Conven zione se non rispetta le esigellZe prclliste dal parag rafo 2 dell'artic% 

lO. Si deve dunque de tenninare se fosse «prevista dalla legge», se perseguisse UII O o più tra gli scopi legittimi 
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enunciah in tale paragrafo e se fosse «necessaJla in una società democratica» per raggiungere tale o tali scopi 

(Federsen e Baadsgaard c. Danimarca, n. 49017/99, § 67, 2004-XI, e Riccì c. Italia, n. 30210/06, § 43, 8 

ottobre 2013)."(par. 42). Applicando tali principi al caso di specie la Corte ha precisato che il suo 

approccio consiste nel" considerare l'ingaenza in contestazione alla luce della causa nel suo complesso, ivi 

compreso il contenuto delle affemwzioni altribuite al ricorrente e il contesto in cui quest'ultimo le ha fatte" 

(par. 46). 

Dopo aver esaminato il ruolo dell'avvocatura e della magistratura, la Corte ha rilevato che 

dal testo della lettera circolare risultava che, in sostanza, il ricorrente avesse mosso al magistrato 

offeso due contestazioni: a) il fatto di avere adottato delle decisioni ingiuste e arbitrarie e b) il fatto 

di essere un giudice "che prende partito" e di essersi sbagliato "volontariamente, con dolo o colpa 

grave o per imperizia". La Corte ha ritenuto che la prima contestazione equivalesse ad un giudizio 

di valore sulla natura e sulla base giuridica delle decisioni adottate dal magistrato ed ha concluso 

nel senso dì non poter considerare tale contestazione come una critica eccessivamente 

sproporzionata. A diverse conclusioni è, invece, giunta con riferimento alla seconda contestazione 

rivolta al magistrato nella quale il comportamento attribuitogli si sostanziava nella asserita 

violazione degli obblighi deontologici propri della funzione di giudice, se non addirittura nella 

perpetrazione di un reato (la lettera circolare, infatti, negava al magistrato le qualità di imparzialità, 

indipendenza e obiettività che caratterizzano l'esercizio dell'attività giudiziaria). La Corte ha 

rilevato che il ricorrente non avesse prodotto alcun elemento per dimostrare l'esistenza di un dolo 

nell'adozione delle decisioni contestate e che avesse inviato la successiva lettera circolare senza 

attendere l'esito del procedimento disciplinare avviato dal CSM. 

La Corte ha ritenuto, in conclusione, che la condanna del ricorrente per le affermazioni 

diffamatorie contenute nella lettera circolare e la pena inflitta non fossero sproporzionate rispetto 

agli scopi legittimi perseguiti dalla norma e che i motivi esposti dai giudici nazionali fossero 

sufficienti e pertinenti per giustificare tali misure. Pertanto, l'ingerenza nel diritto del ricorrente alla 

libertà di espressione poteva ragionevolmente essere considerata "necessaria in una società 

democratica", cioè proporzionata alla luce dei diversi interessi in gioco, allo scopo di tutelare la 

reputazione altrui e garantire l'autorità e !'imparzialità del potere giudiziario. Di conseguenza, ha 

dichiarato la non violazione dell' articolo 10, paragrafo 2, della Convenzione. 

CONSI DERA ZIONI 

La Corte europea, nel respingere il ricorso, fondato sull'asserita violazione dell'articolo 10 

della Convenzione, ha in sostanza confermato che l'interesse del pubblico ad un'imparziale 

informazione sullo svolgimento dei procedimenti penali e sulla loro conduzione da parte dei 

magistrati non possa comunque prevalere in maniera indiscriminata sull'esigenza di proteggere "la 
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reputazione ed i diritti altrui" nonché di assicurare "l'autorità e l'imparzialità del potere 

giudi ziari o" , 

2, LE DECISIONI 

Nel rinviare a quanto già riferito in ordine all'elevato numero delle decisioni pronunciate nel 

corso rle12015, nel presente paragrafo se ne fa la rassegna sintetica raggruppate per tipologia di esito, 

2:1, Le decis ioni di in icevibilità 

2, 'I :L l rr icevi bili là per manjfcsla infondalezz.l 

• ' (agir",,,,, (' "II n c /l,lira - Ilecisione 'mM'w 2015 (ri,O[so n, 564-19/ 07) 


QUESTIONE TRATTATA: 


Assenza di indennizzo in conseguenza di divieto di costruire conseguente a vincolo urbanistico, 


Dinanzi aUa Corte europea i ricorrenti hanno lamentato che il divieto di cos truire, imposto 

da lla pianificazione urbanistica, alloro terreno dal 1979, di durata indeterminata le senza indennizzo, 

aveva reso nullo il loro diritto di proprietà, in violazione dell' articolo 1, Protocollo 1 , 

La Corte ha ricordato che in un ambito cosI complesso come quello della pianificazione 

urbana, gli Stati contraenti godono di un ampio margine di apprezzamento ne l condurre la loro 

politica urbanistica e che, in assenza di una decisione manifestamente a rbitra ria o irragionevole, la 

Corte non può sostituire la propria valutazione a quella delle autorità nazionali per quanto riguarda 

la scelta dei mezzi più idonei per ottenere, a livello nazionale, i risultati perseguiti da tale politica, 

Ne! caso di specie, la Corte ha rilevato che la destinazione del terreno dei ricorrenti a verde 

pubbl'co attrezzato e, success ivamente ad ambito agricolo di rilievo paesaggistico, aveva una base 

legale nel piano urbanis tico, Lo scopo delle restrizioni imposte era quell o di preservare la natura e 

l'ambiente, fatto che, per la Corte, risponde a un imperativo degli enti locali e rientra nell'interesse 

generale, Sul punto la Corte ha rico rda to che seppure sia vero che la classificazione del terreno co me 

zona destinata a verde pubblico attrezzato e poi ad ambito agricolo di rilievo paesaggistico non 

aveva conferito ai ricorrenti un diritto alla compensazione, tuttavia quando viene messa in 

discussione una misura che regolamenta l'uso dei beni, l'assenza di indennizzo non può, da sola, 

costituire una violazione dell'articolo 1, Protocollo 1, 

Tenuto conto delle circostanze della causa, la Corte ha concluso che l'ingerenza controversa 

non aveva compromesso il giusto equilibrio da mantenere, in materia di regolamentazione dell'uso 

dei beni, tra l'interesse pubblico e interesse privato, 
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QUESTIO ETRA r AT A: 

Diritto alla vita - F<ltti specie in materia di emissioni di stabilimento industriale 

La signora Smaltini, residente a Taranto, affetta da gravissima mala ttia, aveva sporto querela 

per lesioni personali contro l'lLVA affermando il rapporto di ca usa effetto tra la sua patologia e le 

emissioni deUa fabbrica , Il caso era s tato archiviato dal GIP di Taranto su richiesta del PM, ritenendo 

non sufficientemente prova to, pur dopo l'effettuazione di un approfondimento deUe indagini 

mediche, il nesso causale . La ricorrente si era rivolta alla Corte Edu , lamentando la violazione da 

parte delle autorità nazionali degli obblighi connessi alla tutel a del d iritto alla vita ex articolo 2 della 

Convenzione. 

La Corte, sulla base delle risultanze emerse dalle peri zie di parte e d'ufficio già esamina te dal 

giudice nazionale, constatato che tra le coetanee della ricorren te e nell' area geogra fica considerata, 

non si segnalava un'incidenza di casi della malattia rispe tto alla media italiana, e che nel 

contraddittorio garantito alla rico rrente, la stessa non era riuscita a provare l'esistenza del nesso di 

causalità richiesto, ha dichiara to l'i rricev ibilita del ricorso per manifesta infondatezza dei motivi 

addotti, 

• .... ilIllpCl" l I tallii - Dt'C1SlOllt' l') Jl\dgglO 2015 (ncorso Il 555-!h/ ()9) 

Q U ESTIO lE TRATTATA: 

"qu ità e h'aspare nz a nell a co nduzione di indagini e nello svolgimento del processo - Agenti di 

polizia sotto copertura - Fattispecie in tema di cd, "turismo sessuale" 

Il ricorrente, condannato con sentenza definitiva per cinque reati di abuso su minori (articoli 

600-bis, 609-bis, te r e quater e 609-quater c.p.) ha lamentato la violazione del rispe tto della sua vita 

priva ta (articolo 8) da parte degli inquirenti e la mancanza di equità del procedimento (articolo 6) in 

particolare, per carenza di pubblicità e tempestive informazioni sulle indagini in corso, condo tle da 

agenti sotto copertura, nonché !'illegittimità della condanna per sfru ttamento di minore in ragione 

dell a sua convivenza con una minorenne in Tailandia (articolo 7), 

La Corte ha riconosciuto la legittimità e la correttezza di tutte le fasi dei procedimenti, sia di 

indagine, che processuali, nonché la legittimità e la fondatezza della condanna in base ai riscontri 

di prova ottenuti dagli inquirenti, Constatando che il ricorrente aveva "goduto di tu tte le necessarie 

garal1zie procedurali", ha rilevato la manifesta infondatezza di tutti i m oti vi del ricorso. 
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• [loll" <' ,III" l Ila/w - Decisione l'I maggio 2015 (ricorso Il . 44127/09) 

QUESTIONE TRATTAT A: 

Regime di incompatibilità dei componenti degli organi di controllo di una "impresa 

verticalmente integrata" ai sensi della direttiva 2003/55/CE 

Il ricorso a Sb'asburgo è stato proposto dalla società Erogasmet Holding, società per azioni 

operante "impresa verticalmente integ rata" nel settore del gas naturale (in quanto esplicante 

attività di fornitura e al tempo stesso di b'asporto, distribuzione e s toccaggio) e cinque componen ti 

i consigli di amministrazione dei gruppi facenti capo alla holding, 

La vicenda origina dalle misure introdotte, in applicazione della direttiva 2003/55/CE 

recante il principio della "separazione dei gestori del sistema di trasporto", dall' Autorità pe r 

l'energia ele ttrica e gas (A EEG) con la delibera n. 11 del 18 gennaio 2007 nel Testo Integrativo 

sull'Unbundling (TlU), per le attività di stocraggio, rigassificazione, trasporto e distribu zione del 

gas circa la nozione dei "gestori indipendenti", organismi che devono avere autonomia decisionale 

e organizzativa, In particolare, il TIU ha previsto anche alcune incompatibilità, soggettive per le 

quali non possono essere componenti del gestore indipenden te, le persone che fanno parte di 

strutture societarie dell'impresa vertica lmente integrata, ma anche le persone che hanno legami di 

parentela o affinità con le prime o ancora le persone che sono lega te ad altre società dell'impresa 

verticalmente integrata da rapporti lavoro o da altri rapporti, anc he di fatto, che ne possano 

compromettere l'indipendenza; e oggettive per le quali " i componenti del gestore indipendente non 

possono de tenere, neanche indire ttamente, interessi economici in attività diverse, svolte 

dall'impresa verticalmente integrata, da quelle cui [il gestore) è preposto" . 

I ricorrenti hanno lamentato dinanzi alla Corte europea la violazione nei loro confron ti deg li 

articoli 1, Protocollo 1, 14 e 8 della Convenzione. Tutti i profili di doglianza sono stati ritenuti 

irricevibili dalla Corte. 

, NOIl l/ ;o /az ;olle del/'articolo 1, Pr% collo 1 

Con riferimento alla asserita violazione dell'articolo 1, Protocollo 1, i ricorrenti avevano 

sostenuto che le incompatibilità introdotte dagli articoli 11 e 13 del TIU avrebbero realizza to una 

espropriazione de facto delle azioni della società Erogasmet Holding e dei relativi diritti, in 

particolare del diritto di esercitare un controllo effettivo sulle società A, B e C. 

La Corte non ha ritenuto necessario esaminare se la normativa contestata potesse costituire 

una ingerenza nel diritto della società in questione, o dei suoi amministratori e impiegati , al rispetto 
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dei loro beni . In effetti, pUJ supponendo l'applicabilità al caso di specie dell'articolo 1 Protocollo 1, 

le incompatibilità in causa erano volte a garantire, in attuazione della direttiva 2003/55/CE, 

l'indipendenza del gestore del sistema di trasporto e ciò, secondo la Corte, è senza dubbio, uno scopo 

legittimo di interesse generale, essendo intese ad evitare che un componente del "gestore 

indipendente" possa, in ragione dei suoi legami di parentela, della sua posizione nell'impresa 

"verticalmente integrata" o dei suoi interessi economici, trovarsi in una potenziale situazione di 

conflitto di interessi. 

,. NOli violazione de/l'att ic% 14 

Quanto alla presunta violazione del principio di non discriminazione garantito dall'articolo 

14, sostenuta dai ricorrenti sull'asslUlto che le incompatibilità previste dagli articoli 11 e 13 del TIU 

si applichino unicamente alle imprese familiari verticalmente integrate, e non ad alh-i operatori del 

mercato del gas, la Corte ha notato che la nozione di "impresa verticalmente integrata" riguarda le 

imprese che, come il gruppo Erogasmet, sono caratterizzate dal cumulo delle attività di 

distribuzione e di quelle di fornitura del gas. Per forza di cose, l'esigenza di creare un gestore del 

sistema di trasporto che sia indipendente rispetto alle altre attività e di istituire lUl regime di 

incompatibilità pe r garantire che l'indipendenza in questione sia effettiva, si può applicare soltanto 

alle imprese di questo tipo. Le " imprese verticalmente integrate" non sono dunque in una situazione 

paragonabile a quella degli altri operatori del mercato del gas. Pertanto, anche supponendo che i 

fatti di causa ricadessero nell'ambito dell'articolo 1, Protocollo 1 e che di conseguenza al caso di 

specie si applicasse l'articolo 14 della Convenzione, non poteva eSSere rilevata alcuna parvenza di 

violazione di questa disposizione. 

,. NOII I,jo lllziolle de11'",tjcolo 8 

I primi cinque ricorrenti hanno sostenuto, infine, la violazione nei loro confronti dell'articolo 

8 (diritto al rispetto della vita privata) perché le disposizioni del nu sulle incompatibilità avrebbero 

avuto ripercussioni negative sulle relazioni create nel luogo di lavoro. [n particolare, hanno 

sostenuto che l'obbligo loro imposto di rinlUlciare alle funzioni di amministratori nelle società del 

gruppo Erogasmet inevitabilmente si sarebbe ripercosso sulla loro vita privata, e questa ingerenza, 

che penalizza le imprese familiari, non era proporzionata allo scopo perseguito dalla normativa, 

ossia il "benesse re economico del paese". La Corte ha notato che, nel caso di specie, l'ingerenza che 

gli interessati denunciano era ipotetica e che si trattava di pura speculazione. Ne conseguiva 

l'incompatibilità ratione ma/eriae del motivo di ricorso con le disposizioni della Convenzione. 
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• faI< O" l'rmlt llallh /\.(;. < /1,///<, -1>Posione !\iu!\no2015 (ricorso n. 4893 1/09) 

QUESTIONE TRATTA T A: 

Violazione diritto di proprietà. legittimità di un unico risarcimento per due condotte diverse che 

hanno causato un unico pregiudizio 

Il ricorso trae origine dalle varie vicende di un pacchetto di azioni di una società greca, 

deposita te dall'originaria proprietaria cittadina francese, prima della seconda guerra mondiale, 

presso una banca, successivamente restituite daUe autorità italiane aUa Grecia e giunte, infine, alla 

odierna ricorrente, banca svizzera con sede a Zurigo, passando attraverso un sequestro, da parte del 

Ministero del tesoro, del capitale derivante dalla cessione delle suddette azioni, poi giudica to 

illegi ttimo dalle autorità giudiziarie nazionali. 

Nell'ambito del contenzioso inlTapreso in sede nazionale dall a ricorrente per la restituzione 

delle azioni ed il risarcimento del danno da confisca illegittima, la corte d 'appello di Napoli, ne l 

1995, aveva stabilito con sentenza, confermata in sede di legittimità, la somma totale dovuta alla 

ricorrente (il valore delle azioni, gli interessi compensativi e il capitale da rimborsare) . 

Nel 2009 la ricorrente ha adito la Corte Edu per presunta violazione degli articoli 1, Protocollo 

1, e 6, paragrafo 1, della Convenzione, adducendo di aver subito un processo non equo, perché il 

giudice na zionale aveva liquidato u.n solo daru10, a fronte della richies ta riparazione per due distinti 

danni : quello derivante dalla sottrazione delle azioni (restituite allo Stato greco, ma spettanti 

all'originaria proprietaria) e quello spettante per il mancato guadagno originato dalla confisca 

illegittima del capitale derivante dalle suddette azioni. 

La Corte europea ha condiviso quanto precisato dai giudici di legittimità ovvero che le due 

condotte illecite avevano avuto ad oggetto uno stesso capitale ini ziale. Nel caso di specie, quindi , 

non si trattava di illeciti distinti, ma di due condotte diverse che avevano causato un unico 

pregiu dizio. Così valutando, a giudi7.io della Corte europea, i giudici italiani avevano tenuto conto 

nel calcolo del risarcimento e, in particolare, nel computo della somma Uquidata a titolo di interessi, 

anche del pregiudizio derivante dalla confisca. La ricorrente aveva quindi ricevuto una 

compensazione equa . 

• / 0 1'<'1/:<,1// .- lIa/", - DeciSIOne 7 luglIo 2015 (n<'Orso Il 24H7h/ (7) 

QUESTIONE TRATTATA: 


Indipendenza" imp;uzial ità della sezione disci plinare del CSM e della Corte d i cassa'"l.iolle 
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Il ricorrente, all' epoca dei fatti giudice assegnato al tribunale di Modica, nel 2003 aveva 

segnalato al Consiglio superiore della magistratura una presunta irregolarità compiuta dal 

presidente del tribwlale nel procedimento di variazione tabellare delle sezioni. Destinatario di un 

provvedimento di censura da parte del CSM, confermato dalla Corte di cassazione, si era rivolto alla 

Corte europea, lamentando la violazione dell'articolo 6, paragrafo l , Cedu, perché a suo giudizio la 

Corte di cassazione e il CSM non potevano ritenersi giudici indipendenti e inlparziali. 

Con riferimento all' affermazione del ricorrente secondo cui la Corte di cassazione sarebbe 

soggetta alle decisioni del CSM, la Corte ha osservato che tale circostanza non rivelava alcuna 

apparenza di violazione de ll ' articolo 6: nel sistema giudiziario italiano tutti i giudici SOno soggetti 

al potere disciplinare del CSM e la loro indipendenza e inlparzialità non possono comunque risultare 

compromesse da questo . La Corte ha ricordato di avere già stabilito, nella sentenza Di Giovanni c. 

Italia del 9 luglio 2013, che la sezione disciplinare del CSM è un "organo giudiziario di piena 

giurisdizione", costituito in base alla legge, giungendo alla conclusione che tale sezione è un 

"tribunale indipendente" . 

La Corte ha, pertanto, rigettato il motivo di ricorso per manifesta infondatezza. 

e l\ltmlt1 ( /taltd - ()l'lISIOIW I ..... ·th.· l1lbrl' 20 1:.l (rh.. Il 

• fJIl0It'll(ll. ni/lil - Ilt't 1.... !Ollt · t <.;t'ttl' mbrl' :!O l ) ( r ll.. Il 

QU ESTIONE TRATIATA: 

Regill1e di detenzione special e ex articolo 41-bis, conuna 2, della legge n. 354 del 1975 

L'oggetto dei casi sottoposti all'esame della Corte Edu è il regime specia le di detenzione 

previsto dall'articolo 41-bis delia legge n. 354/75, al quale i ricorrenti sono stati sottoposti, contestato 

in quanto avrebbe comportato un trattamento inumano e degradante in violazione dell'articolo 3 

della Convenzione e del diritto al rispetto della vita familiare e della corrispondenza tutelati 

dall' articolo 8. 

La Corte ha preliminarmen te rilevato che in linea generale, l'applicazione prolungata di 

alcune restrizioni derivanti d.all 'applicazione del regime intramurario speciale previsto d.all'articolo 

41-bis dell'G.P., che prevede stretti limiti ai contatti con gli albi detenuti e con l'esterno, 

videosorveglianza, perquisizioni personali, e, spesso, controlli della corrispondenza, può integrare, 

per il recluso, gli estremi di un trattamento inumano o degradante, ai sensi dell'articolo 3. Tuttavia 

la Corte ha notato che Wl trattamento di questo tipo non è di per sé illegittimo, e non lo è stato nei 

casi di specie. 
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Con riferilnento al caso Alfano, che aveva lamentato, in particolare, le ripercussioni del 

regime speciale di detenzione sul suo stato di salu te, la Corte, ha applicato la propria giurisprudenza 

in materia (Scoppola c. Italia, ricorso n. 50550/06), osservando che !'inte ressato non aveva fornito 

alcu n elemento atto a dimostrare che il regime 41-bis lo aveva privato di un controllo medico 

cos tante e adeguato. Al contrario, da l fascicolo risulta va che il ricorrente era stato regolarmente 

seguito da specialisti ed aveva beneficiato di cure appropriate. Pertanto, la sofferenza che il 

ricorrente aveva subito non era andata oltre quella che comporta inevitabilmen te una de terminata 

forma di trattamento o di pena leg ittima . 

Con riferimento al caso Paolello il regime speciale era stato ritenuto necessario per 

salvaguardare la sicurezza dell'am bien te carcerario oltre che per fronteggiare l'oggettiva 

pericolosità del detenuto. Ne' il ricorren te aveva fornito la prova che l'applicazione prolungata del 

regime di detenzione speciale g li aveva causato effetti dannosi fisici o psicologici. In particolare, per 

quanto riguarda la videosorveglianza della cella, la Corte ha considerato che si trattava di una 

misura precauzionale volta a mantenere l'ordine e utile per intervenire nel caso un pericolo 

minacciasse il detenuto e, dunque, perseguiva uno scopo legittimo al quale era proporzionata. 

Infine, sul punto relativo alle limitazioni delle visite esterne e dei conta tti , la Corte ha accettato le 

argomentazioni svolte nelle osservazioni del Governo, relative alla pericolosità del ricorrente l'alla 

necessità sia di limitare il numero di vis ite sia di regolamentame m olto severamente lo svolgimento. 

In conclusione, la Corte ha ritenuto che le restrizioni non siano andate al di là di ciò che è 

necessario, in una società democratica, alla sicurezza pubblica, a lla difesa dell'ordine e alla 

prevenzione dei rea ti. 

• Gr"", L /tail" - LleCIsionc l settembre 2015 (morso Il . 

QUESTIONE TRATIATA: 


Principio di legalità - Nulla poella sille lege - Divieto di reformatio ill pejlls 


11 ricorrente ha lamen tato la violazione degli articoli 6 e 7 della Cedu, per essere stato 

condannato in sede di giudizio di rinvio, a seguito di annullamento da parte della Corte di 

cassazione, alla pena detentiva già irroga ta in primo grado, ma riformata in melitls in sede di appello. 

11 ricorrente ha sostenuto che tale determinazione costituiva una violazione del divieto di reformallo 

In pews. 

La Corte Edll, ha ri tenu to non violati gli articoli 6 e 7 della Convenzione, alla luce 

l'interpretazione fornita dalla Corte di cassazione sull'articolo 597, terzo comma, c.p.p., secondo la 

quale il divieto di refO/1llatio in peius è applicabile anche nel giudizio di rinvio ed "opera non "" 

ill tlll l' liIJ 
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conf ronl' della pn'ma senlenza di appello, ma nei confronti della senlenza di primo grado quando la pnma 

decisione di appello sia slala annullala per ragioni esclusivamenle processuali, giacché ill lal caso, la senlenza 

di secondo grado non determina il consolidamento di alwne posizione sostanziale" (cfr. Cass., sez. VI, 30 

settembre 2009, n. 44488), 

Tale orientamento giurisprudenziale, risalente ad un periodo precedente ai fatti oggetto del 

ricorso, secondo i giudici di Strasburgo, ha contribuito a definire la disposizione di cui al citato 

articolo 597 c.p.p. , rendendo con ciò la norma accessibile e prevedibile, in confonnità a quanto 

richiesto dal principio di legalità 

[] ricorso è stato conseguentemente dichiarato, all' unanimità, irricevibile per manifesta 

infonda tezza . 

• C/l IW'" ( lfllftll - 1)l'{" IS iolll' ti sL'llL'mbn.' 201 3 (ncnrso n 3hh7H/Ol)) 

QUESTIO ETRATIATA: 

Diniego d i lice nza edilizia - Tutela delle comunità locali - Equili brio tra interesse generale e 

salvaguardia dell'interesse personale 

Il caso riguarda aspettative deluse sulla realizzazione di un centro commerciale in una 

complessa vicenda dinanzi la giurisdizione amministrativa e si pone in linea con la decisione di 

irricevibilitil del 17 se ttembre 2013 nel caso Con/essa c. Italia (ricorso n. 11004/05), sofferm andosi in 

un attento esame sulla proporzionalità dell'ingerenza nel diritto di proprietà a fini di superiore 

interesse pubblico. La Corte ha ricordato di aver già dichiarato la conformita all'interesse generale e 

la proporzionalità delle limitazioni imposte alla facoltà di costruire dall'adozione di un nuovo PRG, 

dalle norme adottate per proteggere gli immobili di valore storico o culturale, per creare spazi di 

verde pubblico e per la costruzione di case da affittare a basso canone, Ha, quindi, concluso che la 

ricorrente non aveva dovuto soffrire un onere eccessivo ed esorbitante nell' ingerenza subita nel 

godimento dei suoi beni, e che non era stato compromesso il giusto equilibrio, tra l'interesse 

pubblico e !'interesse privato . 

. , \ 
-

(- , t , , /t,,"" - Ik""ol1l' 16 ottobre 20 15 (ricorso n 1 R'l7òj1 ,) 

QUESTIO ' ETRATIATA: 


Diritto alla vita privata e familiare - Protezione dei testimoni - Adeguatezza del sistema di 


determinaz ione dei nlezzi economici necessari al nuovo inserimento 

II caso sottoposto all' esame della Corte ha ad oggetto]' applicazione delle speciali misure di 

protezione previste daU'articolo 16-ter della legge n. 82 del 1991. 
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In particolare, i ricorrenti, halmo lamentato l'inadeguatezza delle misure economiche 

liquidate dalla commissione ad hoc di cui all' articolo 10 della citata legge e la conseguente violazione 

del loro diritto al rispetto della vita privata e familiare, garantito dall 'a rticolo 8 della Convenzione, 

La Corte europea, pur riconoscendo le difficoltà che i ricorren ti avevano dovuto affrontare il 

causa del bro trasferimento in luoghi lontani e segreti, ha osserva to che le somme accordate a titolo 

di capitalizzazione del costo de !l'assistenza e damlO biologico, non potevano essere ritenute irrisorie 

e sembravano sufficienti per permettere, o almeno per agevolare, il loro reinserimento sociale, 

Quanto al rifiuto della commissione di accordare una somma a titolo di mancato guadagno, tale 

decisione si giustificava con il fatto che gli interessati non avevano prodotto i documenti fiscali e 

contabili relativi alle loro attività commerciali, 

In tali circostanze, la Corte ha ritenuto che Autorità italiane non erano giunte a conclusioni 

arbitrarie e non avevano superato il margine di apprezzamento di cui godono in materia, 

• nl '1/1'1' " nlllll - I knSIOI1l' 20 otlobrl' 20i5 (ricorso n, 561>,\5/ J» 

QUESTTIO NETRATfATA: 


Garanzia del doppio grado di giuri sdizione 


Il profilo di maggior interesse della decisione riguarda il motivo d i ricorso basato su ll' articolo 

2 del Protocollo 7 della Cedu, in base al quale il ricorrente si è considerato vittima di una violaz ione 

del SU" diritto a un doppio grado di giudizio in materia penale, pe rché l' esame congiunto da parte 

della Corte di cassazione delle decisioni di primo e secondo grado, avrebbe reso il suo appello 

ineffi cace, Al riguardo, la Cor te ha escluso che nella specie si sia verificata la supposta violazione 

dell 'articolo 2 del Protocollo 7, in quanto il ricorrente, condannato in primo grado, aveva avuto la 

possibilità di interpo rre appello e di presentare ricorso per cassazione, Due organi giudiziari 

avevano dunque riesaminato la pertinenza degli elementi a suo ca rico e la lega lità della sua 

condanna, 

• II1mldclll """le l' lIml'''I!'' (, It"I... - DCClSlonc 20 ottobre 21115 (ricorso n, "-!Ili / Ul)) 

QUESTIONE TRATfATA 

Correlazione tra imputazione contestata e sentenza - Diversa qualificazione giuridica e non 

materiale a i fatt i costitutivi del reato indicati dalla procura (art 521 e 522 c.p.p,) 

I ricorrenti, condannati per bancarotta fraudo lenta, hruUlO adi to la Corte europea 

lamentando la violazione dell 'a rticolo 6, paragrafo 3, lettere a) e b) de lla Cedu, perché il giudice 
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penale d'appello avrebbe modificato il capo di imputazione a loro carico, non consentendo loro di 

predisporre adeguate difese per la nuova accusa. 

Il Governo ha osservato che, ai sensi degli articoli 521 e 522 c.p.p., il giudice può dare una 

qualificazione giuridica diversa da quella data dalla Procura alle circostanze fattuali descritte nel 

capo d'imputazione. Solo se i fatti così descritti risultano "ontologicamente differenti" il giudice ha 

l'obbligo eli restituire il fascicolo alla Procura, ma così non è stato, perché i ricorrenti sono stati 

condannati per la stessa infrazione indicata dalla Procura, ovvero bancarotta fraudolenta. 

La Corte ha accolto la difesa dello Stato italiano e ravvisando la pretestuosità delle accuse ha 

dichiarato il ricorso palesemente infondato. 

• \'US"lll., FLL,: ltalltl- 20 20 1, (t"iror!-Jl' Il ..l) 

QUESTION E T RA TIATA: 


Preteso pregiudizio per ritardo nel recupero credi ti vantati per imposte pagate in eccesso 


Con decisione del 20 ottobre 2015 la Corte europea dei diritti dell'uomo ha dichiarato 

irricevibile, in quanto manifestamente infondato, il ricorso nel quale la ricorrente lamentava 

l'enorme ritardo subito nel recupero del suo credito nei confronti dell'Agenzia delle Entrate per 

imposte pagate in eccedenza. 

In particolare veniva lamentata la violazione dell'articolo 1, Protocollo 1, sulla base del 

precedente costituito dalla sentenza di condanna dell'Italia sul caso Buffalo s.d. in liquidazione c. Italia 

del3 luglio 2003 (ricorso n.38746/97). La Corte, pur prendendo atto che in questo caso si trattava di 

recuperi più importanti che nel caso Buffalo, è stata di diverso avviso, sulla base della considerazione 

che qui la società, finanziariamente sana, non aveva invocato specifici pregiudizi conseguenti al 

ritardo ed aveva comunque ottenuto una pronuncia in tempi non eccessivi dalla commissione 

tributaria, quando vi aveva fatto ricorso. 

La decisione appare particolarmente interessante perché dimostra comunque un rimeditato 

approccio rispetto al precedente di condarula citato . 

• n1riolt'mw ( /tl/l/!I - Dl'U"'ilOlll' 8 dICl'mbrl' 2013 (l'irorso Il 61-126/ 

Q lJ STIO E TRATTATA: 


Ri to abbreviato - Garanzie di equità 


Con la presente decisione, la Corte europea si è espressa in ordine alle garanzie di equità 

offerte dal rito abbreviato. Il sig. Podoleanu si era rivolto alla Corte europea, lamentando la 

violazione dell'articolo 6 della Convenzione per mancanza di equità del procedimento penale 
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intentato a suo carico, svoltosi con rito abbreviato. e mancanza di imparzialità da parte dei giudici 

nazionali. In particolare il ricorrente aveva contesta to che !'inclusione nel fascicolo dibattimentale 

di un atto (l'interrogatorio di X) compiuto dopo la presentazione della sua domanda di ess re 

ammesso al giudizio abbreviato aveva pregiudicato J'imparzialità dei tribunali naziona li. Il 

ricorrente aveva osservato inoltre che la sua condanna in primo grado si basava, in misura 

determinante, sulle dichiarazioni di un tes timone che non aveva potuto interrogare o far inte rrogare . 

La Corte ha rilevato che la proced ura del rito abbreviato presenta dei vantaggi irulegabili per 

l'imputato, ma è accompagnata da un'a ttenuazione delle garanzie procedurali offerte dal diritto 

interno. Ha rammenta to che, se è vero che gli Stati contraenti non sono costretti dalla Convenzione 

a prevedere procedure semplifica te, rimane comunque il fatto che, quando tali procedure esistono 

e vengono adottate, i principi del p rocesso eg uo impongono di non privare arbitrariamente un 

imputato dei vantaggi ad esse connessi. Nel caso di specie, la Corte ha osservato che il ricorren te 

non aveva subito una privazione di ques to tipo. In effetti, non solo il giudice aveva applicato la 

ridllzione di pena derivante dalla scelta processuale dell 'imputato ma, nonos ta nte egli avesse 

implicitamente rinunciato a l diritto di interroga re i testimoni a carico, la difesa aveva avuto 

comunque l'opportunità di porre delle domande al testimone. 

2.1.2. Trricevibilità per mancato esaurimento delle vie di ricorso interne 

• V"'lillli' Il,,iI,, - ])pdsione 2·1111MZO 2U13 (ricorso n. 97n/ 11) 

QUE "nO E TRATT ATA: 

Diritto alla vita - Fa ttispecie in maleria di presu nta violazione degli obblighi pos itivi a ca rico 

dello Sta to di protezione d al rischio eruzioni del Vesu vio 

Il ricorso e ra stato proposto da alcuni cittadini residenti nei Comuni alle pendici del Vesuvio 

per lamentare la violazione dell ' articolo 2 Cedu, per la lesione del diritto alla vita, in relazione alla 

mancata adozione da parte dello Stato delle misure idonee a fronteggiare una futura eruzione del 

Vesuvio, evento ritenuto certo nell' all , incerto solo nel quando, nonché la violazione dell ' articolo 8 

Cedu, per la mancanza di informazioni e di una campagna di sensibilizzazione sul rischio che essi 

correvano quali residenti e sul comportamento da tenere in caso di eru zione o di a ltri eventi 

calamitosi. 

Il Governo aveva eccepito il mancato esaurimento dei rimedi interni, pos to che i ricorrenti 

non avevano adito i giudici na zionali, pur avendo a disposiz ione i rimedi process uali, tra i quali 
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anche la possibilità di introdurre una "class action" ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lett l, d ella 

legge n. 15 del 4 marzo 2009 e del decreto legislativo n. 198 del 20 dicembre 2009. 

Nel merito, il Governo ha ricordato che esiste un sistema di monitoraggio costante 

dell'attività del Vesuvio, che esiste sul territorio interessato un sistema reticolare di vigilanza e 

intervento della protezione civile e, inoltre, che è stato predisposto nel 1995, e successivamente 

aggiornato piil volte, un sistema di pianificazione nazionale d'emergenza riguardante la regione del 

Vesuvio (il "Piano Vesuvio"), composto da piani dettagliati, redatti dai comuni situati nelle zone a 

rischio e da un piano generale che regola le modalità di intervento del sis tema nazionale di 

protezione civile, la pianificazione di flussi di evacuazione attraverso lo studio della viabilità e la 

realizzazione di un sistema informatico con cartografia digitale, distribuito alle autorità loca li. 

Peraltro nel 2006, fu realizzata l'esercitazione internazionale di simulazione Mesimex (Major 

emergency simula tion exercise), finanziata tra gli altri dall' Unione europea, cui presero parte esperti 

di diversi paesi (Francia, Portogallo, Spagna e Svezia). Un centinaio di abitanti per comune (fra quelli 

che facevano parte della zona rossa) parteciparono alla simulazione e furon o accolti nelle zone "di 

controllo" crea te lungo la v ia di evacuazione. 

l g iudici di Strasburgo hanno accolto pienamente l'eccezione d el Governo e dispos to 

l'irricevibilità del ricorso per mancato esaurimento delle vie interne. 

QUEs'no E T RA1TATA: 

Obbligo di previo esaurimento delle vie di ricorso interne - Accessibil ità ed efficacia del rimedio 

Pinto 

La d ecisione di irricevibilità è intervenuta su un caso in cui era stata contestata l'effettività 

del rimed io compensa to rio offerto dalla legge Pinto in relazi one ad una causa riguardante una 

procedura di destinazione dei beni immobili di proprietà alla realizzazione di al1088i popolari, poi 

abbandonata. La ricorrente, senza preventivamente adire il giudice ai sensi della legge n. 89 del 

2001, aveva lamentato la v iolazione dell' ar ticolo 6 paragraf01, eedu, per l' eccessiva dura ta e la 

ma ncanza di equità del giudizio amministrativo; dell'articolo 1, Protocollo 1 per la privazione della 

disponibilità del terreno durata molti anni; e degli articoli 13 e 6 per non avere avuto a disposizione, 

ne l d iritto italiano, alcun ricorso mediante il quale avrebbe potuto porre fin e alla situazione di 

incertezza giuridica denunciata sotto il profilo dell'articolo 1, Protocollo 1 e ottenere una 

compensazione pecuniaria per l'ingerenza nel suo diritto al rispetto dei suoi beni. 
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La Cor te europea ha rammentato che il rimedio previsto dalla legge "Pin to" è considerato 

accessibile e, in linea di principio, efficace per denunciare, a livello nazionale, la lentezza dello 

gius tizia. Nel caso di specie, non sussisteva alcuna circos tanza particolare tale da esonerare l" 

ricorrente dal suo obbligo di esaurire le vie di ricorso di cui di sponeva nel diritto italiano. Di 

conseguenza ha rigettato il motivo di ricorso per mancato esaurimento delle vie di ricorso interne. 

Ha conside rato, inoltre, che la dedotta violazione del diritto di proprietà è s trettamente legata 

alla dura ta del procedimento e ne costituisce una conseguenza, seppure indiretta . Pertanto il rimedio 

offerto dalla "legge Pinto" avrebbe permesso alla ricorrente di chiedere una decisione che può 

rientrare neU a logica della giurisprudenza della Co rte per quanto riguarda l'articolo 1, Protocollo 1. 

La Corte ritiene che dallo svolgimento dei fatti e dal comportamento process ua le tenuto dalIa 

ricorrente ri sulti che quest'ultima non è stata costretta a sopportare un onere eccessivo e 

sproporzionato. Di conseguenza ques to motivo di ricorso è stato dichiarato manifestamente 

infondato. 

• P"mll" (' Ifallll - DE'ci,i"n,> novembre 20 15 (ricorso n . 4302/lj(5) 

QUESTIONE TRATIATA: 

Diritto al rispetto della vit a privata e (a miliare - Esclusion del convivente /Ilare I/xorio da diritti 

garantiti d,lll a legge ai f.miliui de lla persona deceduta 

La pronuncia in esame interviene su un altro aspetto della vicenda già oggetto della sentenza 

de lla Grande Camera del 27 agosto 2015, favorevole allo Stato italiano (in/m, presente capitolo, f"' r. 

1.1.2). 

Nella presente fattispecie, la ricorrente, convivente more uxorio con il suo compagno 

deceduto nell 'attentato di Nassirya, ha lamentato dinanzi alla Corte e uropea, la violazio ne degli 

articoli 8 e 14 della Convenzione, per essere stata esclusa, in occasione del secondo anni versario della 

tragedia, dalla cerimonia di consegna della Croce d'Oro, che fu data alla famiglia del compagno 

defunto e, successivamente, per la mancata a ttribuzione di un altro riconoscimento istituito dal 

Ministero della difesa. 

Il ricorso dinanzi alla Corte di Strasburgo era stato presentato in pendenza di procedimenli 

giurisdizionali avviati in sede nazionale. La Corte, dopo aver ricord ato che "il meccanis/J/o di 

salvaguardia instaurato dalla Convenzione assume, ed è fondamentale, un carallere sussidiario n'spello al 

sistemi nazionali di garanzia del diri/h de/l'l/ol/lo" e che " il semplice fatto di nutrire dubbi il1 111ell/0 alle 

prospett ive che un dato ricorso si concluda positivamente, non essendo eviden te dle sia votato all'insuccesso, 

non coslituisce una ragione valida per giushfiCtlre il mancato uhhzzo di neorsi interni", ha ritenuto che la 

ricorrente aveva la possibilità di avviare un procedimento civile per denuncia re la sua esclusione 

1!!!/to ' 
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dalla cerimoma di commemorazione e la mancata attribuzione della Croce d 'Onore e di sollevare, 

nell' ambito di questo procedimento, la ques tione del diritto al rispetto della sua vita privata 

sottoposta all'esame della Corte, Osservato che le circostanze del caso di specie permettevano di 

concludere che il ricorso a disposizione della ricorrente esisteva con un grado sufficiente di certezza, 

la Corte ha accolto l' eccezione del Governo relativa al mancato esaurimento delle vie di ricorso 

interne, dichiarando il ricorso irricevibile. 

2,L3, Jrricevib ilità per s adenza dei termini e manifesta infondatezza 

QUESTIONE TRATTATA 

Omesso rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Umone europea 

Nel ricorso alla Corte europea la società ricorrente ha lamentato la violazione dell'articolo 6 

paragrafo 1 (equo processo) per il mancato accoglimento da parte del Consiglio d i Stato, prima, e 

della Corte di cassazione, poi, della richiesta di rinvio pregiud izia le a lla Corte di Giustizia 

dell'Unione europea, nell'ambito di un contenzioso promosso per contestare un provvedimento di 

censura adottato nei suoi confronti dall' Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), 

per abuso di posizione dominante ex art. 82 Trattato CE (attualmente artJ02 TFUE), 

La Corte ha ricordato che l'obbligo derivante da ll 'articolo 35, paragrafo 1, Cedu, si limita a 

richiedere l' uso dei ricorsi verosimilmente effettivi e che non è da considerare " ricorso effettivo" ai 

sensi della sua giurisprudenza, il ricorso alla Corte di cassazione avverso una sentenza del Consiglio 

di Stato, posto che l'esame della Corte di cassazione è limitato al controllo dei "limiti esterni" della 

giurisdizione del giudice ammirùstrativo, 

Rilevato che il Consiglio di Stato aveva rige ttato l'appello de lla ricorrente e rifiutato di porre 

la questione pregiudiziale con sentenza del 15 marzo 201] e che tale sentenza era stata dep ositata il 

20 aprile 2011 , ossia più di sei mesi prima della data di presentazione del ricorso alla Corte europea 

(30 dicembre 2013) la Corte ne ha constatato la tardiv ità e lo ha conseguentemente rige ttato, 

2, L·t Irricev i bilità per incompatib ilità ra tio lte f1""sOIwe 

• [lella Pl, ' llIl , !ti/h" - ))"(ISIOne 19 n1<1ggHl 20 15 (ricor", Il 1R5Rh/llh) 

• J\'m dl Jll t' ( Il,,lll/ - I )enl.OlOlll' 20 ott llhn.' 20 15 (ncnrs.p Il 297"'"'j O()) 

QUESTIONE TRATTATA 

Espropriazione indiretta - Equità del risarcimento 
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In entram bi i casi, riguardanti vicende di esp rop riazione indiretta, i ricorren ti si sono rivolti 

alla Corte europea, dichiarandosi insoddisfatti del risarcimento ottenuto in sede nazionale, 

lamentando la violazione dell' articolo 1, Protocollo 1, Cedu o 

La Corte ha ritenuto che i giudici interni avevano correttamente constatato la violazione dei 

diritto di proprie tà del ricorrente. Inoltre, essa ha consta tato che i risarcimenti accordati dai giudici 

italiani, confo rmi ai criteri di calcolo stabiliti nell a sentenza Guiso Gal/isay, costituivano una 

riparazione adeguata e sufficiente. Di conseguenza, i ricorsi so no stati ritenuti incompatibili mtimre 

persenae con le disposizioni della Convenzione e quindi rigettati, 

• [l, Idia .. "II /I l Il,,lra - lll'ri"onl' 12 n(lvembre 201 S (ritorsn Il. 29211/ 15) 

• f::'l1f/lldl [' CII1IIlI )i:'ll j lttllta - Dl'l'1stnIW 12 novèmbre 2015 (rilorsn n . ..J42tl I /15) 

QUESTIONE TRATTATA 

Res ponsabilità dello Stato per inquinamento ambientale - Obblighi di protezione 

La materia ogge tto delle decisioni in esame è quella della presunta responsabilità dello Stato 

per la mancata adozione di misure necessarie per rimuovere rifiuti tossici accumulati nell' ambienl'l' 

(nella c.d. "Terra dei fuochi") e l' omessa informazione slli rischi connessi all' abitare in luoghi 

inquinati in violazione, in violazione degli obblighi di protezione del diritto alla vita e al rispe tto 

della vita privata e familiare posti dagli ar ticoli 8 e 2 della Convenzione, 

Nel caso Di Tella, ave il ricorso è s ta to proposto dagli eredi di cittadini residenti nelle zone 

inquinate, la Corte ha tiJeva to che le presunte vittime erano decedute prima della presentazione dei 

ricorsi e, ricordato che le persone decedute non possono introdurre nuov i ricorsi nemmeno per il 

tramite di rappresentanti, ha dichiara to il ricorso irricevibile per incompatibilità m /ione perso,,"e con 

le disposizioni della Convenzione. 

Nel caso ninnld, e Cannovn la Corte ha dichiarato irricevibile il ricorso a motivo del fatto che 

gli s tessi ricorrenti avevano presentato in precedenza un analogo ricorso con le stesse motivazioni, 

con ciò contravvenendo al Regolamento della Cor te ed al principio di leale collaborazione. 

2.1.5. Irricevibilità per incompatibilità ratione materiae 

QUESTIONE TRATTATA: 


Procedimento disciplinare - Legittimità della sanzione - Controllo gi urisd izionale 
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II caso riguarda l'irrogazione ad uno studente universitario della sanzione della inte rdizione 

dal co rso di studio sine die, adottata con decreto rettoriale . La condotta sanzionata riguardava l'invio 

di alcunemail al rettore contenenti espressioni minacciose e ingiuriose, ritenute offensive della 

dignità e del prestigio dell' Ateneo. Il Tar, adito dal ricorrente per l'annullamen to del 

provvedimento rettoriale, sospese l'esecuzione della sanzione, pur riconoscendone prima facie 

corrette le motivazioni , per il fatto che non era fissato un limite alla durata dell'interdizione. Anche 

la sanzione interdittiva nella misura massima temporale di tre anni ridefinita dal rettore fu 

impugnata . Il giudizio amministrativo si concluse con il rigetto del ricorso da parte de l Tar, 

confermato in appello. Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondate le doglianze del ricorrente relative 

al fatto che il secondo decreto era stato adottato senza riaprire !'istruttoria del caso e senza dargli 

una nuova possibilità di partecipare al procedimento, in quanto era legittimo "conservare" gli atti 

compiuti nel quadro dell'adozione del primo decreto poiché il secondo procedimento era volto 

tmicamente a rimediare al vizio, rilevato dal Tar, relativo alla durata della sanzione. 

Dinanzi a Strasburgo il ricorrente ha lamentato la violazione della Convenzione sotto vario 

profilo, tra i quali la violazione degli articoli 6 e 13, perché il procedimento disciplinare a suo carico 

non sarebbe stato equo; e dell'articolo 7, perché la sanzione inflittagli non sarebbe stata prevista da lla 

legge. 

La Corte europea ha ritenuto infondate tutte le doglianze. 

Quanto alla presw1ta violazione degli articoli 6 e 13, la Corte, nel ricondurre la pretesa 

violazione nell'ambito di applicazione dell'articolo 6 sotto il profilo civile, e ricordato che tale 

a rticolo costituisce una lex speewlis rispetto all'articolo 13, le cui garanzie sono assorbite da 

quest'ultimo, ha ritenuto che il procedimento disciplinare era stato equo e la sanzione irroga ta da 

organo legi ttimamente costituito. li ricorrente, inoltre, aveva avuto la possibilità , di cui si è avvalso, 

di ricorrere a giudici che hanno esercitato un "controllo giurisdizionale sufficiente" ai sensi della 

giurisprudenza della Corte. 

Quanto alla violazione del principio nullum Cl1men slne lege, basata sull'affermazione che le 

decisioni rese nei suoi confronti non menzionavano in maniera precisa la condotta che gli era 

addebitata, la Corte ha no tato che le disposizioni dell'articolo 7 non erano applicabili in quanto la 

controversia non rientrava in alcun modo nella materia penale. Ha pertanto rigettato questo motivo 

di ricorso per incompatibilità mlione materiae. 
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2.1 ,6, Irric ev ibilità per tardiva proposizione del ricorso 

.11 lI- [' <' a[/", italia - Dl'c i"o\1l' 12 novl'mbrl' 2015 (riL'Orso n 1919'1(9) 

Esito: tardiva co osi zio ne del ricorso non motivata 

QUESTIONE TRATTATA: 

Intervento leg islativo di riduzione dei termini di prescrizione di alcuni reati - Possibili 

pregiudizi per le parti lese 

Nel caso IDEP, per la prima volta la Corte affronta la questione dell'incidenza della 

cosiddetta legge ex-Cirielli (n.251 del 5 dicembre 2005) nell 'aspetto del possibile pregiudizio per le 

parti lese derivante dalla ridu zione dei termini di prescrizione ivi prevista per alcuni reati, 

L'occasione è data dal ricorso proposto da quattro società danneggiate dal crack del Gruppo 

Saccarifero Veneto, che sostanzialmente lamentavano di aver subito gli effetti sfavorevoli a lle 

possibilità di azione civile risarcitoria, a seguito dell'applicazione dei termini più favorevoli di 

prescrizione per i reati contestati agli amminisuatori, 

La Corte ha ritenuto che il nuovo regime di prescrizione (nella specie del reato d ' interesse 

privato in atti d'ufficio) non avesse avu to l'effetto di precludere razione civile per il ri sarcimen to dei 

danni, che, ai sensi degli articoli 2943 e 2947 del codice civile, così come interpretati dalla 

giurisprudenza che era stata messa a disposizione della Corte, avrebbe potuto essere proposta in 

sede civile, dopo il non luogo per prescrizione, avendo mantenuto il procedimento penale effetti 

interruttivi in sede civile, 

2.1.7, Irricevibilità e aggiornamento esame 

• p" Sigli- , Ilal", - D,'c i,iorlt' ,11 rn<lrw 21115 (ricorso n -11266/0,j) 

QUESTIONE TRAn'ATA 

Rispetto del diritto di proprie tà - Disciplina sul dissesto degli enti locali 

La vicenda presenta ana logie con i due casi (De Luca c Italia, n, 43870/04 e Pennino c Italia, 

n, 43892/ 04), nei quali l'Italia è s tata condannata dalla Corte per violazione dell'art. 6, paragrafo l, e 

dell'art. 1, Protocollo l", La Corte ha anche rigettato le istanze di revisione presentate dal Governo 

italiano, nonostante fossero basate sulla motivazione che, nelle more del ricorso alla Cedu, era s tato 

assolto il debito in favore dei ricorrenti"-

Jl Cfr. Re lazione al Parlamento per l'armo 2013, pagg. 63 e seguenti . 
42 Cfr. Re lazione al Parlamento per l' anno 2014, pagg. 103 e 104.. 
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Nel presente caso, la Corte ha ritenuto di acquisire dal Governo osservazioni aggiornate 

sullo stato della procedura, prima di pronunciarsi sulla ricevibilità. 

Per la presunta violazione dell'articolo 13 la Corte ha, invece, ritenuto che le motivazioni 

addotte fossero da ritenersi assorbite da quelle relative all'invocata violazione dell'articolo 6, 

paragrafo 1. 

2.2. Le d ec is ioni di inammi s ibili tà 

2. 2. I. Infonda tezza de i motivi 

• ( /tal/ Il - n t 't.I ... toIl4.' 1 st'ttl'mbn' 201 S (ricorso Il . 200 '\.1/ 11 ) 

QUESTIONE TRATTATA: 


Equo processo - Ammissibilità dclla detenzione di persone in età avanzata 


Ebe Gigliola Giorgini delta "Mamma Ebe" è stata condannata per associazione a delinquere 

ed esercizio abusivo della professione medica, con sentenza divenuta definitiva il 13 marzo 2016. 

Nel suo ricorso alla Corte europea, proposto nel 2011, ha lamenta to, in particolare, che la sua 

cus tod ia caute lare in carce re, a causa dell'età avanzata e del suo stato di salute, violava l'articolo 3 

della Ced u o 

Nel respingere il motivo di ricorso per manifesta infondatezza, la Corte ha precisato che non 

costituisce una violazione d ell 'articolo 3 della Convenzione la decisione delle autorità nazionali 

di disporre la detenzione di una persona di una certa età, a condizione che vengano rispettate le 

esigenze legate all'età e alla salute. Nel caso di specie, in base delle prove di cui disponeva e 

tenend o presenti le sollecite ed effettive risposte delle autorità, alla Corte non risultava che alla 

ricorrente fossero state negate cure sanitarie, o specifiche misure che le autorità avrebbero dovuto 

adottare per garantire la sua salute e il suo benessere. 

Quanto alla pretesa violazione dell' articolo 6, addotta dalla ricorrente in relazione alla 

circostanza che in una sola udienza l'avvocato della ricorrente non fosse stato presente, la Corte ha 

considerato che il procedimento in cassazione è fondato sulla forma scritta; che la Corte di cassazione 

aveva esamina to tutti i motivi di ricorso e li aveva respinti in luodo ragionato e debitamente 

motivato e ch e la ricorrente aveva firmato un consenso scritto per l'adesione allo sciopero. Parimenti 

infondata è stata ritenuta anche la pretesa violazione della libertà di religione avanzata dalla 

ricorren te, che affermava di essere fondatrice di una associazione religiosa e che la sua condanna 

penale per associazione a delinquere avrebbe costituito, un'ingiustificata ingerenza nella libertà di 

manifestare la sua religione con gli altri fedeli. 
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2.3. Le radiazioni da l ruolo per intervenuto regolamento amichevole o dichiarazione unilate rale 

2.3.1. I n materi a e sp ropriativa o di ritardo nei pagamenti degli indennizzi Pinto 

• Aglc, I, c a/In 17(), \t.llia - Dl'ci'lOlW 19 marzo (ricorso n 4lH·101 Il) + a/l" 1>8 "u'T" 

Si tratta di 69 rico rsi con pluralità di parti nei quali la Corte ha pronunciato decisioni di 

radiazione dal ruolo per intervenuto rego lamento amichevole o dichiarazione unilateral e ritenuta 

congrua dalla Corte, sia in materia espropriativa (in totale 7 regolamenti amichevoli) che in m ater ia 

di indennizzo Pinto (i n totale 45 dichiarazioni unilaterali e 17 regolamenti amichevoli). 

2.3 .2. In materia di ritardo ne ll'esecuzione d i una sentenza per l'attribuzione di assegnn 
,1limentare 

• ,\1""I'iI",:, /t"II" - l )eCÌslllne l'I maggIo (rilOr,o Il . 2156 '/1l4) 

La ricorrente, cittadina polacca aveva proposto ricorso alla Corte europea per presunta 

violazione dell' articolo 6 Ced u, in relazione all'eccessiva durata del procedimento disciplinato dalla 

convenzione di Ne'" York del 1956 vo lto al recupero dell' assegno alimentare stabilito dal tribunale 

di Varsavia in favore d el figlio. 

Ancorché il Governo avesse evidenziato alla Corte le ragioni della lunghezza d el 

procedimento per l' esecuzione in Italia del titolo, impiegato nel tentativo di trovare una solu7.ione 

conciliativa con la ricorrente, di fr onte alla constatazione che la condanna della Corte a ppa ri va nel 

caso di specie difficilmente evitabil e, comportando più pesanti esborsi monetari e la so ttoposizione 

alla fase successiva del m onitoraggio d ell'esecuzione della sentenza, su proposta del competente 

Ministero dell'interno è stata offerta alla ricorrente un indennizzo per il danno m orale, che è s tato 

ritenuto congruo dalla Cor te, con la conseguente radiazione della causa dal ruolo. 

2.3.3. In materia di applicazione d i misure di prevenzione 

• et/ l lil (t t' o.,.,;'iltt'llt t Ila/III - D('ositHlP E dgnsto 2015 (ricorso Il. 2Yì97/ 1N) 

Il caso è identico a quello già d eciso dalla Corte con la sentenza Bocel/ari e Rizza c. /Ialia del 

13 novembre 2007, con la quale è stato accertato che la disciplina dei procedimenti di applicazione 

delle misure di prevenzione è in con trasto con l'articolo 6 Cedu laddove non prevede che il processo 

si svolga in pubblica udien za (si tratta di casi anteriori alla sentenza della Cor te costitu zionale n.93 

del 12 marzo 2010 che ha dichiarato l'incostituzionalità dell'articolo 4 della legge 1423 del 1956 e 
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dell'articolo 2-ler della legge n. 575 del 1965 nella parte in cui non consentono la facoltà di richiedere 

la pubblica udienza). 

Nel precedente Bocellan' e Rizza, la Corte ha ritenuto che la dichiarazione di violazione 

costituisse di per sé equa soddisfazione per il ricorrente, riconoscendogli solo le spese del giudizio. 

In applicazione di tale precedente e come già effettuato dell' analogo caso Frascan' c. Ilalia 

(ricorso n. 5382/08), è stato offerto ai ricorrenti il rimborso delle spese del procedimento, ottenendo 

in tal modo la cancellazione della causa dal ruolo. 

2.3.4, In materia di viol,lZionc del dir itto alla vita privata c familiarc - Trasfcrimcnto di 
de t .... nuto 

La particolarità della vicenda è che in sede nazionale il ricorrente aveva già ottenuto il 

riconoscimento dei diritti tutelati dalla Cedu con gli articoli 8 e 2, Protocollo 1, da parte del 

magistrato di sorveglianza che aveva dichiarato l'illegittimità del trasferimento del ricorrente dal 

carcere di Nuoro e l'affermazione del suo diritto al mantenimento dei rapporti con la famiglia e alla 

prosecuzione degli studi. Ma il provvedimento del magistrato di sorveglianza non era stato eseguito 

dall' Amministrazione penitenziaria. 

Considerata quindi la sostanziale ineffettività del rimedio offerto, tenuto conto della cospicua 

giurisprudenza della Corte in materia, il Governo ha formulato una proposta di regolamento 

amichevole accettata da controparte, con conseguente radiazione della causa dal ruolo, 

2.35. In mate ria di diritto ad avere e le menti ide ntificativi d e lla fa miglia biologica 

La ricorren te ha lamentato la violazione dell' articolo 8 della Convenzione, rilevando d i non 

aver potuto accedere in sede nazionale ai dati identificativi della propria madre e della famiglia 

biologica e risalire, quindi, alle proprie origini. 

Ha osservato al riguardo che il legislatore, nel tutelare il diritto all' anonimato della madre, 

non avrebbe operato un corretto bilanciamento con il diritto del figlio naturale, a conoscere le 

proprie origini biologiche. E, con particolare riferimento all' assunto del Governo in ordine 

all'introduzione, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 278/2013 - di un rimedio 

effettivo a tutela delle posizioni analoghe a quelle azionate, ha contestato che il sistema italiano non 

offrirebbe comunque alcuna possibilità di conoscere le proprie origini in caso di madre deceduta. 
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Ancorché il Tribunale per i minorenni di Catanzaro si fosse adeguato alle decisioni della 

Corte e avesse disposto le rice rche della madre biologica al fine dell'interpello sulla volontà di 

mantenere l'anonimato, la mancanza di una regolamentazione della materia avrebbe reso incerto 

l'esi to della causa. Per tali regioni il Govemo ha ritenuto equo offrire alla controparte un indennizzo 

a titolo di danno morale la cui accettazione ha comportato la radiazione della causa dal ruolo. 

3. 
 PROBLEMATICHE E IDENZIATE DA LLE SENTENZE IN TEMA DI MANC TO 
RlSPElIO DELLA lTA PRIVATA E FAMILIARE 

Già in passato, in sentenze pronunciate nei confronti dell'Italia", la Corte europea aveva fatto 

discendere dall' applicazione dell'articolo 8 della Convenz ione, che im pone il rispetto della vita 

privata e familiare, oltre che obblighi negativi di non ingerenza in capo agli Stati, anche obblighi 

positivi, implicanti l'adozione di misure finalizzate al rispetto della vita familiare e la 

predisposizione di strumenti giuridici adeguati e sufficienti ad assicurare i diritti degli interessati. 

Tra 
tali misure, la Corte aveva fatto rientrare espressamente quelle volte a mantenere o 

ristabilire legami familiari, in particolare tra genitori e figli , e soprattutto in ipotesi di dissoluzione 

della convivenza. Secondo le indicazioni della Corte, la concreta messa in opera di tali misure e 

strumenti deve essere tempes tiva, potendo il decorso del tempo avere conseguenze irrimediabili 

sulle relazioni familiari. 

Nel 
contenzioso in parola, dunque, risulta decisivo l'accer tamento, ad opera della Corte 

europea, re lativo al se le autorità nazionali abbiano in tempi brevi adottato - allo scopo di mantenere 

il legame familiare o facilitare il riavvicinamento - ogni misura necessaria e ragionevolmente 

esigibile nel caso concreto, fermo res tando che legittimamente gli Stati - in casi eccezionali quali 

quelli coinvolgenti maltrattamenti, abusi sessuali o violenze - possono disporre l'interruzione dei 

contatti tra minori e familiari . 

Come si è visto, il 2015 ha fatto emergere il preoccupante dato dell'accrescimento di pronunce 

che 
evidenziano, da parte d ell a Corte Edu, criticità dell'organizzazione statuale che in Italia è 

preposta, mediante interventi dei servizi sociali e degli organi di giustizia minorile, ad assicurarl' il 

manterurrlento dei rapporti tra lninori e i loro familiari, a facilitare il riavvicinamento in caso di 

difficoltà o a gestire l'interruzione dei contatti in casi eccezionali . 

AI paragrafo l si è dato conto delle sentenze pronunciate in materia nel 2015, alle quale si 

reputa opporhlno aggiungere un ultimo caso la cui definizione si è avuta nel 2016, a conferma 

·13 Pia::::; ':. IfrJin ricorso 11. 36163/09; Lombardo c. IIn/w - ricorso n. 25704/11; 5rmllil, c. /l,dia - ricorso n. 51930/10. 
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ulteriore dell'orientamento della Corte. Con sentenza della prima sezio ne del 28 aprile 2016", la 

Corte ha ritenuto la violaz ione dell' articolo 8 Cedu , per il fatto che l'autorità giudiziaria italiana non 

aveva re integrato una madre nell'esercizio della responsabilità genitoriale, fondando la decisione 

negativa su relazioni di esperti risa lenti a molti anni prima e su diclUarazione della minore. La 

vicenda, sca turita da una separazione ne ll'ambito della quale la bam bina era stata affidata al padre 

con diritto della madre a incontra re la figli a due pomeriggi all a settimana in presenza di un 

assistente sociale, aveva visto tra l'altro - dovendo la madre sottoporsi a una terapia e non avendola 

seguita mantenendo un atteggiamento di contestazione verso gli assis tenti sociali - disporsi da parte 

del tribunale la sospensione della responsabilità geni toriale della s tessa madre, valutando l'autorità 

giudiziaria negati vo, per il benessere della bambina, il contatto con la madre. 

Dinanzi alla Corte, la ricorrente aveva lamenta to l'impossibilità di incontrare sua figlia per 

circa dieci anni a causa della decisione del tribunal e, che aveva basa to il proprio giudizio su relazione 

di esperti di tempo addietro che ritenevano auspicabile che la bambina si s taccasse dalla madre e 

che questa si sottoponesse a terapia di sostegno avendo difficoltà psicologiche (personalità 

narcisistica e scarsa empatia). Non avendo la madre seguito il programma, per ciò solo - in tesi 

l'autorità giudiziaria aveva affermato che il miglioramento del rapporto madre-figlia non era più 

possibile, tenuto anche conto dell'atteggiamento negativo verso gli operatori sociali . Nessun conto 

era stato tenuto, secondo la ricorrente, del fatto che poi ella si era sottoposta a psicoterapia presso 

due psichiatri e della produzione di un certificato che attesta va che non soffriva d i alcuna malattia, 

avendo gli organi competenti dato grande peso all'audizione della minore la quale aveva dichiarato 

di non voler avere contatti con la madre che, però, non vedeva da sette ann i. Anche in ques to caso 

la Cor te imponeva all'Italia di riesaminare la domanda della donna di rei ntegro ne ll 'autorita 

geni toriale, tenendo conto della situazione attuale della madre e dell' interesse superiore de lla 

minore, valuta to in maniera diversa da quanto effettuato dagli operato ri interni . 

Dal complesso delle fattispecie passate in rassegna, possono sintetizzarsi i rili ev i di carattere 

s trutturale e sistemico che vengono mossi al complessivo operare dei servizi sociali e della gius ti zia 

minorile italiani in tema di mantenimento o ristabilimento di legami familiari, in particolare tra 

geni tori e figli (ma come si è vis to, anche in relazione ad altri rapporti familiari q uali quelli 

coinvolgenti i nonni), e soprattutto in ipotesi di dissoluzione della convivenza tra i genitori . 

H Cil1cimmo c. 1111/111 - ri corso D. 68884/13. 
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Anzitutto, la Corte s tigmatizza l'adozione di provvedimenti tesi - onche in assenza d i 

violenza, abusi O mallTattamenti4S - a spezzare il legame ITa minore e altri familiari. In particolare, la 

Corte appare esigere, allorché le difficoltà dipendano da situazioni di vulnerabilità dei genitun 

(condizioni sociali e finanziarie, malattia anche psichiatrica, fino alla detenzione per ra gioni non 

afferenti al rapporto familiare), il mantenimento del legame prev io adeguato s upporto 

dell'assis tenza sociale, finalizzata alla soluzione dei problemi generatori della difficoltà, in luogo 

della redsione del legame mediante adottabilità. In questo senso, viene proposta una valutazione 

della nozione d i interesse del minore diversa da quella ta lvolta adottata dagli organi minorili 

na zionali, che va con temperata con il quadro di difficoltà non ascrivibile a violenza. 

La Corte, poi, in più casi indica ropportunità che le valutazioni dei servizi sociali c della 

giustizia minorile siano soggette a continui aggiornamenti delle fonti informative, tenendo conto dei 

progressi delle s ituazioni . Le fonti stesse dovrebbero essere il più possibile imparziali, escludendo 

ad esempio singoli esponenti o sITutture dei servizi socia li interessati alle vicende, dichiara zioni 

dell o s tesso minore o dell'alITo genitore in posizione d i conflittualità. La Corte, inollTe, rispetto 

all'agire del g iudice nazionale, dà minore importanza agli accertamenti psicologici / psichialTici di 

natura provvisoria e finanche ai sospetti di abusi non accertati in maniera definitiva, ammettendo 

nel fr attempo, se del caso, misure provvisorie non lesive del lega me familiare. 

Circa l'operare specifico degli organi di giustizia minori le, la Corte lamenta l'adozione da 

parte degli stessi di misure che appaiono automatiche e poco personalizzate, spesso adottate sulla 

base d i indagini provvisorie di nahlra giud iziari a e psicologica e ciononostante impeditive de i 

rapporti familiari; lamenta altresì l'eccessiva delega degli accertamenti ai servizi soc iali e a esperti 

in materi a psicologica, censurando l'assenza di diretta gestione da parte del giudice a tITaverso 

verifiche efficaci e tempestive. 

La Corte sembra , infine, sempre più incline, come si rileva dalle ul time decisioni: a) a tenere 

conto delle precedenti condanne dell'Italia per trarre conclusioni in tema di affidabilità dei serv izi 

sociali (per il momento non vi sono statu iz ioni generalizzabili circa gli organi d i gi us tizia, sa lvo 

quanto detto in tema di eccessiva delega ai serviz i); b) a disporre mis ure attuative della decisione, 

quali la revisione del procedimen to di adottabilità o misure in tema di contatti tra familiare e minore, 

Su tali aspetti, si fa riserva di approfondime n to con la successiva Relazione, allorché 

completata la ricognizione delle problematiche - poh'à ipotizzarsi un quadro di in terventi organici 

anche in base ad evenhlali ulteriori pronunciamenti della Corte europea . 

Può, peraltro, menzionarsi sin d'ora: 

4S Circa i casi eccezionali , dr. anche le sentenze ZJwu c. lIa/ia del 21 gennaio 201 4 e Clemello e nl/ri r. Ila/Ili del 21 oltobre 
2008, 
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- che la legge quadro n. 328 del 2000 (recente "Realizzazione del sistema integrato di interventi e 

servizi sociali") ha inciso pochi anni or sono in tema di strttttura e funzioni dei servizi sociali, gestiti 

dagli enti loca li; 

- che nella presente legislatura, la Camera dei deputati ha approvato ilIO marzo 2016 il disegno di 

legge di iniziativa governativa A.C. 2953-A, trasmesso al Senato, che delega il Governo a effettuare 

un'ampia riforma del processo civile, in un'ottica di specializzazione e semplificazione dell'offerta 

di giustizia . Il disegno di legge istituisce nuove sezioni specializzate presso i tribunali dei capoluoghi 

dei distretti delle corti d' appello, ove si unificherà la trattazione dei procedimenti civili attualmente 

di competenza del tribunale ordinario e di queUo per i minorelmi, oltre che dei procedimenti 

attribuiti oggi al giudice tutelare in materia di minori ed incapaci46 Resta la valorizzazione della 

professionalità e delle competenze dei tribunali e delle procure per i minori, mantenendosi la 

specializzazione e la composizione mista dei collegi con esperti in psicologia e materie sociali;<7 

- che, in relazione a problematiche circa eventuali incompatibilità dei giudici minorili onorari che 

allo stesso tempo svolgono ruoli presso centri di affido finanziati a carico degli enti pubblici, messe 

in correlazione alle risultanze delle indagini del Mi.nistero del lavoro e delle politiche sociali in 

relazione all'entità statistica delle recisioni dei rapporti familiari mediante affidamenti e 

adottabilità·'8, appare opportuno segnalare la circolare del 26 ottobre 2015 con la quale il Consiglio 

superiore della magistratura ha emanato il bando - con criteri più restri ttivi in tema di 

incompatibilità - per la nomina dei giudici onorari minorili per il periodo 2017-2019; a tale misura 

potrebbe essere opportuno affiancare apposi te attività formative in ordine al contenuto della 

giurisprudenza della Corte europea. 

Sul tema era intervenuta Ja Commissione giustizia della urnera dei de putati che con la risolu zione n . 7·00888 ha 
impegnato il Governo "ad assurner(> iniziative per rifom1are la materia deJla tutela dei mino ri e della fi'lmiglia istituendo 
il tribunale della famiglia in ogni città Qve già vi s ia il Tribunale o rdinario facendo 51 che: 
a) il Tribunille della famiglia filcchiuda la necessaria e s pecifica competenza a trattare di ogni questione attinen te la 
famiglia , quali, separazioni, divorzi, affidamento minori . respo nsabilità genitoriale. adozioni, affidi, om suddivisi tra la 
competenza d el tribunale o rdinario, del giudice tutelare, del tribunale per i minorenni; 
b) presso il tribunale della famiglia possano esercitare la propria professione. i magistrati, i giudici , i cancellieri, periti e i 
profess io nisti specificamente formati suUa materia al fine di garantire l'interesse deUa famiglia e d ei minori coinvolti 
rimuovendo l'athlale frammentazione .". 

Sull' argomento della composizione mista dei collegi, in sede europea si solJevano perplessità (v. ad es. O pinion (20"12) 
no. 15 of the Consultative council of Europe"n judges on the specia lisation of judges adopted at the 13th plenary meeting 
(Paris, 5-6 november 2012) , al cui paragrafo 33 si esprime la preferenza che gli esperti non partecipino aUa decisione, 
potendo introdurre elementi Ilon giu ridici non sottoposti al previo contraddittorio con le parti); nel nostro Paese, viceversa, 
la particolare composizione del giudice minorile, in sede penale, è ritenuta dalla Corte costi tuz ionale garanzia 
dell'interesse del minore nel procedimento penale rninorile (sentenze dalla n. 310 del 2008 alla n. 1 del 2015) . 
48 R"pporlo del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, in Quaderni delJa Ricerca sociale, n . 31 d el 2015, 
h Hp:!1si tia rcheoJo gici.lavoro. gov. it;Strumen til 5tu diSta tistic he 1sociale1Pagesld efa u Jt.aspx 
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1. 	 IL O rrORAGG IO SULLO STATO DI ESECUZIONE DELLE SENTENZE 
PRO UNCIAT E Il ANNI I'REGRESSI 

Il presente paragrafo è dedicato alla trattazione dello stato di esecuzione delle sentenze 

pronunciate negli anni pregressi, per alcuni casi di particolare interesse sotto il profilo delle misure 

di adeguamento dell'ordinamento interno necessarie per corrispondere agli obblighi discendenti 

dall'articolo 46 della Cedu ", dando conto dei più importanti sviluppi del processo di supervisione 

del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, come illustrati nel Rapporto annuale relativo 

ali' anno 201550 

Da tale rapporto emerge che, con riferimento ai casi tuttora pendenti, la posizione italiana è 

in linea con il trend in diminuzione generale registrato. Infatti, a fronte dei 2622 casi pendenti nel 

2014, il dato finale relativo al 2015 è pari a 2421, con una diminuzione dello 0,07%. E' importante 

evidenziare che la quasi totalità dei casi pendenti riguarda ancora un volta le problematiche relative 

all'eccessiva lunghezza dei processi nonché l'insufficienza dei rimedi domestici e i ritardi nei 

pagamenti dell'equo indennizzo Pinto. 

PRINCIP;\ L! CASI l'ENDENTI \ L 3 1 l HCEM 13RE 2015}' 

Cad principaU, 1". dtl Da'. dcolla ::-'"umtro di \"iobziolle
pilola ricorso ptndrntl danon Nota: lo HarD di f!ucu;)on , 1/ trO"D 

(primo al Comllalo dti ndl'Appl'nd/a 5 - Panoram/c'n "mariNI 
:\llnhtrl 

Agnti td ;il liri 43:49·08 28/11/2011 9 AWbcanone reiroanJva dei m1('o di calcolo deU 'annarul:i. di 
del-])t1"S01lalt scolastico ex AT A pn:!.'>3lo alili ffib. locali 

6881/11 I Atti di violeoz.a e maltrattamenti da parte' dtUt foru dello ordint. 

, LeglsLazlOoe f*1iale UJ.adeguata alla Tt'pff'SsLOne e prevennOne dJ lIru di ,,,,,.. 
Ctln-ool (gruppo) 22-161 93 15/1 H1996 durala civili (procech.Jn- induo;e), 
luol'do (gruppo) 32190106 17 '11)/2003 2S penali CollCila del rimrdi mlerru mtrodotti 200 l: 

e 2903/2006 163 unpor1l insufficien.r:i e òtard.i nel pag:unt>nIO degli mdeWllZZl 
G_gUooe (gruppo) 

0 2.1 09/1991 118 
CO'HA PJI\"J11l 54210rl O 1110212013 I locOllgt'Uffi1.ll Del S.1Sll'1.l.l.8 gnmdiC'o ilahaoo ut'l C'ampo 

procreaz::iOI)(' asSÌ!.llta - 
DI Sanlo ed _1111 30165(08 10/04/2012 I Prolungata deUe autorita di asSIC'urn.re UC'OlTel1o 

funzionameolo raccolta. del trnnamento dello smaillmento del 
nfiull in e O:lllncm.za di Illllrot effeltwi 

:\LC. alni St;l1re' r:a 5316/11 03112120 13 I Olsposizione legisJahva C'he annulla la rivalulUlooe 
p/lora di una C'oOIpOlleole dell'mde.nn.ila per i C'E1S1 dt 

C'oot3.l1ùnaziOnt" der"ivanlr da trasfuslOO1 di ,,;I.DRUE' 

Fonte: Rel<lzione éU1nU<l(e 20) 5 - Corte europe<l dei diritti dell'uomo 

49 Si ricorda che l'Mticolo 46 impone alle Alte parti contraenti l'obbligo di conformarsi dlle sentenze definitive della Corte 

per le conh'oversie delle quali sono parti, Si tratta di un obbligo che, in linea con il C<lrattere sussidiario della protezione 

accordata dalla Convenzione, vincola gli Stati solo con riferimento ai risultati da raggiungere, lasciando quindi loro 

discrezionalità nella scelta dei mezzi. 

50 Supervision of the execution of judgernents and decisions of the European Court of human rights, 9111 Annual Report of 

the Committee of Ministers - 2015 - Council of Europe. 

SI Si chiarisce che i casi pendenti indicati ne1!a tabella sono ricondotti ai filoni o ai singoli casi principali già decisi con 

senteJ1Zil. 
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Principali casi singoli sottoposti a monitoraggio 

1. 1. 1. Costa e PavaJ/ c. Italia - sentenza 28 agosto 2012 (ricorso n. 54270/10) in materia d i 
procreazione medicalmente assistita - Divieto di diagnosi pre-impianto 

Con la sentenza del 28 agosto 2012 sul caso Cos ta e Pavan c. [talia, la Corte europea dei diritti 

dell ' uomo ha censurato le disposizioni della legge n . 40 del 2004 in tema di diagnosi pre-impianto, 

dichiarando la violazione dell'articolo 8 della Convenzione. 

All'origine della pronuncia vi era un ricorso proposto da due cittadini, portatori sani di 

f'ato logia genetica trasmissibile, che avevano lamentato una violazione degli articoli 8 e 14 della 

Convenzione, in quanto la legislazione italiana sull a fecondazione medicalmente assistita non 

consentiva loro di poter accedere alla dia gnosi genetica pre-impianto, al fine di selezionare un 

embrione che non fosse affetto dalla specifica patologia dei ricorrenti. 

I principali temi sollevati dalla sentenza e le misure di esecuzione avviate sono stati già 

tratta ti nella Relazione al Parlamento per l'anno 2014 (pagg. 114 e seguenti). In questa sede se ne 

aggiornano gli sv ilu ppi. 

STATO DI ESECUZION E 

In aggiunta al piano d' azione h'as messo nel febbraio 2014, l' Italia ha comunicato ulteriori 

informazioni nel maggio 2015. Sul piano de lle misure individuali è stato ricordato che, in sede di 

esecuzione della sentenza, il Tribunale civile di Roma, con ordinanza del 26 settembre 2013, resa a i 

sensi dell'articolo 700 c.p.c., ha disposto a carico del Servizio sanitario nazionale l' accesso della 

coppia al trattamento deUa proc reazione medicalmente assistita, previo esame clinico e diagnos tico 

degli embrioni generati tramite fecondazione in vi tra, in coerenza con i principi stabiliti dalla Ca rIe 

europea neUa sentenza cita ta. In esecuzione di tale ordinanza, la competente ASL ha so ttopos to la 

coppia al trattamento con interventi a scadenze programmate. 

Sul piano delle misure generali, è stata data informativa al Comitato dei mini stri 

dell'interv,?nuta sentenza n , 96 del5 giugno 2015, con la quale la Corte costituzional e ha dichiarato 

l'illegittimità degli articoli l, commi l e 2, e 4, comma l , della legge 19 febbraio 2004, n . 40, nella 

parte in cui non consentivano il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assis tita alle 

coppie fertili portatr ici di malattie gene tiche trasmissibili, rispondenti ai crite ri di grav ità di cui 

all'articolo 6, comma l, le tte ra b), della legge 22 maggio 1978, n. 194, accertate da apposite s trutture 

pubbliche (più diffusamente sulla sentenza, infra, pa rte Il , capitolo I, par. 2. H .2) . La Corte 
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costituzionale ha così accolto la problematica come prospettata dal Tribunale di Roma che aveva 

sollevato la questione52 

Il Comitato dei ministri, nel prendere atto delle informazioni fornite, ed ai fini 

dell'auspicabile prossima chiusura del monitoraggio, attende ora che l'Italia indichi se e come, 

in conseguenza della sentenza della Corte costituzionale, le coppie che versino in una situazione 

simile a quella oggetto del caso deciso, hanno accesso alle procedure, ovvero se è necessario un 

intervento del legislatore per regolare le condizioni per tale accesso. 

Sotto questo profilo si rileva che, venuta meno quella imposizione normativa che la Corte 

europea ha trovato illogica nella sentenza Cosla e Pavan, anche le coppie fertili po tranno avere 

accesso alla diagnosi preimpianto. Può, quindi, ritenersi che la sentenza resa dalla Corte 

costituzionale garantisca la piena esecuzione della pronuncia della Corte (sotto il profilo 

dell'adozione delle misure generali), senza che sia necessario alcun intervento normativo . 

1.1.2. 
 Slw riji e "IIri c. Italia e G,wia - cntenza 2'1 ottobre 2014 (ricorso n. 16643;09) i n materia 
di respingime nti , 

La pronuncia richiama ampiamente le argomentazioni sviluppate in due recenti leading cases 

in materia di respingimenti (v. sentenze Grande Camera M.S.S. c. Belgio e Grecia del 21 gennaio 2011 

e Hirsi lamaa e altri c. Ilalw del 23 febbraio 2012). La Corte ha condannato nuovamente l' applicazione 

automatica da parte degli Stati membri del meccanismo previsto dal Regolamento di Dublino. Nello 

specifico, a detta della Corte, respingendo indiscriminatamente, senza previo esame individuale né 

possibilità di ricorso, un certo numero di cittadini stranieri verso la Grecia - Stato membro di primo 

ingresso nell'UE, ripetuta mente condannato per le insufficienze del suo sistema di asilo (v . da ultimo 

la sentenza HH c Grecia del 9 ottobre 2014) - l'Italia ha violato l'articolo 4 del Protocollo 4 (divieto 

di espulsioni collettive di stranieri); l'articolo 3 (divieto di trattamenti inumani o degradanti); 

l'articolo 13 (diritto ad un ricorso effettivo) combinato con gli articoli 3e 4 del Protocollo n. 4. l giudici 

di Strasburgo hanno rimarcato come le difficoltà che gli Stati possono incontrare nena gestione dei 

flussi migratori o nell'accoglienza dei richiedenti asilo, non possano giustificare il ricorso a pratiche 

incompatibili con la Convenzione o con i suoi Protocolli (§ 224), ritenendo pertanto essersi 

concre tizzata, nella fattispecie esaminata, la violazione dell ' articolo 4 del Protocollo 4. 

STATO D I E ECUZIO E 

52 Tribu nale di Roma, ordinanze n. 69 del ]5 gennaio 2014 e n. 89 del 28 febbraio 2014. 
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L'Italia ha presentato al Comitato dei ministri un piano d'azione il 23 luglio 2015 che è in 

fase di valutazione. Il Governo ha ricordato che, come ampiamente dimostrato dal bilancio d'azione 

sull'esecuzione della sentenza Hlrsi e al/ l'i c, Ila lia, ntali a da molto tempo persegue una politica di 

accoglienza che offre la possibilità di accedere alle procedure di protezione internazionale, come 

raccomandato dalle organizzazioni internazionali umanitarie e conformemente ai principi della 

giurisprudenza della Corte. 

1.1 .3. Di Santo e aUri c. Italia - Senlcnz.110 aprile 2012 (ricorso n. 30765), in materia di danno 
da inquinamento am bienlale 

Si ricorda che la sentenza;3 riguarda il caso presentato da residenti e lavoratori di un comune 

campano che avevano lamentato come " lo cal/ll'O geslione da parte ddlr autorità italzane del sel1Jòo di 

raccolta, trattamento e smal/imento dei rifiuti nella regione Campania e la mancata diligenza delle autorita 

giudiziarie nel perseguire i tespon;;ab,1i di questa ;;ituazione avevano v iolato i diritti loro garantiti da!) I, 

arllcoli 2, 6, 8 e 13 della Convenzione", tutto ciò con grave pregiudizio sia per l'ambiente che per la 

salute umana. 

La Corte, in applicazione della propria giurisprudenza in materia, ha ribadito che 

dall'articolo 8 della Convenzione discendono obblighi positivi per gli Stati, tenuti a mettere in atto 

una regolamentazione idonea a proteggere effettivamente la vita privata e familiare dagli effe tti 

negativi di attività pericolose, rer quanto attiene agli obblighi procedurali, sempre derivanti 

dall'articolo 8, la Corte ha precisato che una importanza particolare va attribuita alla diffusione 

delle conOSCenze che consen tono di valutare i rischi ai quali il pubblico è esposto. Nel caso di specie 

"l'incapacità prolungala delle a/./ lol1· tà ilallane nel garantire il buon ftmzionamenlo del seruizlO di racw lla, 

traltamento e smaltimento dei nfiuti ha VIo lato il d,ritto dei ricorrenti al tispello de/la loro vi la pn'l'ala 

familiare, in violaz1One dell'DI'lIeolo 8 della Convenzione 50110 il suo profilo maleriale,". Viceversa, per 

quanto riguarda il profilo procedurale, la Corte ha ritenuto che non vi è stata violazione della 

Convenzione, in quanto le autorità italiane avevano adempiuto all'obbligo di informare le persone 

interessate, compresi j ricorrenti, sui potenziali rischi ai quali si esponevano continuando a risiedere 

in Campania. La Corte ha , infine, constata to la violazione dell 'articolo 13 della Convenziolle, in 

quanto i ricorrenti non avevano po tuto disporre di mezzi giuridici a far valere le loro ragioni 

innanzi alle autorità nazionali . 

STATO I [ESECUZIO E 

53 In RE'lazionE' al Parlamento per l'anno 2012, pag. 62. 
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Il Comitato dei ministri ha dato atto della trasmissione, nell'aprile del 2014, del piano 

d'azione predisposto dalle autori tà italiane e delle informazioni successivamente fomite in ordine 

alle più recenti misure adottate per risolvere i problemi collegati alla gestione dei rifiuti nella 

Regione Campania, constatando che non si sono più regis trati casi di accumulo incon trollato di 

rifiuti nelle pubbliche strade, 

Con gli opportuni aggiornamenti delle informazioni già rese, in particolare in ordine 

all' impatto delle misure assunte o di quelle che si renderanno necessarie al fine di impedire il 

ripetersi della situazione di criticità censura ta dalla Corte, si potrà chiedere la chiusura del 

monitoraggio, 

l,l A , 
 Gl'linde Slevens e altri c Italia - Sentenza 4 m arzo 2014 (ricors i n , 18640/10 ed al tri) in 
mater ia di diritto all'equo processo sotto il profilo del ne bis iII idem 

Nella Relazione per il 2014" si è da to ampiamente conto della sentenza con cui la Corte 

europea, ritenendo, tra l'altro, vincolato il nostro Paese al rispetto dell'articolo 4, Protocollo 7, Cedu, 

nonostante l'apposizione di riserva, aveva dichiarato responsabile lo stesso per violazione della 

citata norma nonché dell'articolo 6 della Cedu, in quanto, dopo l'irrogazione di sanzioni 

amministrative da parte della Consob in mate ria di "market abuse", l'avvio di un processo penale 

sugli stessi fatti a ca rico dei ricorrenti avrebbe violato il divieto del "ne bis In idem", per essere le 

sanzioni inflitte da considerare come penali ai fini di cui tra ttasi , Sem pre nella Relazione per il 201455 

si è rife rito che la Corte di cassazione, con ordinanze del 15 gennaio 2015 e del 21 gennaio 2015, 

aveva solleva to irmanzi alla Corte costituzionale - dopo l'interpretazione fornita dalla Corte europea 

circa l'esigenza di rispetto del principio del "l1e bis in idem" - dubbi di cos tituzionalità in riferimento 

all'a rticolo 117, comma 1, Cast in ordine a du e fattispecie di "doppio binario" sanzionatorio 

cos tituite, appunto, dal "market abuse" e dall' "insIdeT trading"S6 

STATO DI ESEC ZIONE 

La questione ha continuato ad essere, irmanzitutto, a ll 'a ttenzione dei giudici comuni italiani, 

In particolare: 

Relitzione per il 2014, pp. 74 55. 


55 ReJazione per il 2014, pp, 161 55. 


dell'a buso di informazio ni privilegiate e della manipolazione del merca to, cii cui - quanto alla sa nzione 


- agli artt . 184 e 185 del Testo unico delli\ finanza (TUF) con d. 19s. n. 58 del 1998 e - quanto alla sanzione 

amministrativa - agli arft. 187·bis ciel TUF medesimo, come vigente. 
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con ordinanza del 21 aprile 2015 iI Tribunale di Bologna ha sollevato altro sospetto di 

incostituzionalità nel doppio binario sanzionatorio, amministrativo-tributario e penale, 

dell'evasione dell 'IV A; 

sempre in materia di omesso versamento dell'IV A, con due ordinanze il Tribunale di Santa 

Maria Capua Vetere e con una successiva o rdinanza il Tribunale di Bergamo hanno effettua to 

rinvii pregiudiziali ex 267 TFUE alla Corte di Giustizia dell ' UE, in ordine al se il diritto 

dell'Unione, in quanto recetti vo della Convenzione Edu, osti a lla possibilità di celebrare un 

procedimento penale avente ad oggetto un fatto per cui il soggetto imputato abbia riportato 

sanzione amministrativa irrevocabile (sulle questioni di cos tituzionalità pendenti in materia, 

mlm, parte II, c.lJ,i h1In I. l'Ma gr<,lo 3.4 ,1) 

A ttendendosi la pron uncia della Corte del Lussemburgo", recentemente la COtte 

costituzio::1ale ha affrontato le fattispecie a essa proposte, fornendo importanti elementi valutativi 

circa le questioni a suo tempo sollevate dalla sentenza della Corte Edu, 

Da un canto, con ordinanza n, 112 del 20 maggio 2016, la Corte costituzionale ha resti tuito 

per nuovo esame al Tribunale di Bologna il procedimento coinvolgente la ques ti one del doppio 

binario sanzionatorio in tema di omesso versamento IV A, in quanto, nelle more, il decre to legislativo 

n, 74 del 2000 era s tato inciso dallo "ius supenJf!l1iens" costitui to dal decreto legislati vo n, 158 del 2015 

recante riforma dei reati tributari, che prevede l' estinzione del reato qualora l'imputato abbia 

regolato la propria debenza con l'agenzia delle entrate, 

D'altro canto, COn sentenza del12 maggio 2016, n, 102 - sul cui impatto megli o potrà riferirsi 

nella Relazione per il 2016 -la Corte costituzionale ha di chiarato inammissibili le ques tioni sollevale 

dalla Corte di cassazione in tema di tes to unico della finanza, 

Ques ta sentenza assume particolare rilievo in quanto la Corte : 

pur senza pronunciarsi sulla compatibilità dell' a ttuale quadro normativa, prev i interventi solo 

interpretativi dei giudici comuni, con i principi affermati dalla Corte di Strasburgo, ha però 

precisato che, in base alla giurisprudenza della Corte europea, "il dll ,il'!o di bis 111 idelll" 1m 

caral/el'e processuale, e 11011 sostanzwle, Fsso, in allre parole, pali/elle agli Stati ada,,"ti di punire Il 

medesimo fa llo a più titoli e con diverse sanzion i, ma richiede che ciò avvenga in un unico procedimento 

o al/mverso più procedimenti h'a loro coordinati, nel nspetto della condizione che non si proceda per uno 

di essi qual/do è divenuta definitiua In pl'Onuncia rela tiva all'altro,"(sentenza n , 102/2016);" 

fa sos tanzialmente comprendere che non può rimettersi, nell'attuale sis tema, alla casuale 

57} due procedimenti avviati dal Tribunale di s, lIll'a Ma rì('l C('I pua Vetere e quello avv iato da l Tribunale di Bergamo sono 

rispettiva mente ruhrirati C-217 /1 5 , C-350/ 15 e C-524/ 15, Orsi e alln . 

58 Si vedi\ sul punto [a sentenza della Co rte Ed u, sez. V, in di\ta 27 novembre 2011, Lud-.-y OC"ì' c. 51'(": IQ. 


129 

Deputati Senato del 

i i i "'",ATURA - DISEGN! !JMENTI - DOC. 

–    129    –



V/H li: PR/lI.J - Il. HO,V/lOIi./G0/0.\ l LLO sr;/ TO DI rSEClLlONL' DEL/I .\C\TElZE 

chiusura dell' uno o dell' altro procedimento, amministrativo o penale, prima dell' altro, con 

effetto estintivo del secondo, la ricostruzione del sistema in assenza di intervento del legislatore, 

il quale dovrebbe invece stabilire - al limite - una priorità tra le sanzioni. 

Alla luce di tale sentenza, risulta confermata dunque l'idoneità a fronteggiare almeno in parte 

i profili sistemici sollevati dalla sentenza Grande Stevens del percorso legislativo - di cui si è fatto già 

cenno nella Relazione per il 201459 - che si è concluso nel 2015 con l'approvazione della legge 9 luglio 

2015, n. 114 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti 

dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014). 

Con l'articolo 11, comma 1, lett. m) di detta legge, il Governo è stato delegato ad emanare 

norme volte a "evitare la duplicazione o il cumuJo di sanzioni penali e sanzioni amministrative per 

uno stesso fatto illecito, attraverso la distinzione delle fattispecie o attraverso previsioni che 

consentano l'applicazione della sola sanzione più grave ovvero che impongano all'autorità 

giudiziaria o alla CONSOB di tenere conto, al momento dell'irrogazione delle sanzioni di propria 

competenza, delle misure punitive già irrogate". 

In sede di recepimento della direttiva UE sul "market abuse" il Governo sarà chiamato, quindi, 

ad operare scelte circa le modalità di esercizio della delega e di ciò si riferirà nella Relazione relativa 

al 2016. Può peraltro notarsi come il principale problema da risolvere riguarda la natura settoriale 

delle questioni in tema di manipolazione del mercato, a fronte di problematiche sollevate dalla 

sentenza Grande Stevens di ben più ampia portata.bO 

Il monitoraggio sull'esecuzione della sentenza è stato avviato dal Comitato dei ministri, al 

quale le autorità italiane hanno presentato un piano d'azione che fornisce il quadro degli interventi 

normativi e lo stato della giurisprudenza in materia. 

1.2. Casi scriali 

1.2.1. Agra ti ed Illtri c. !tali" (gru ppo) - Sentcnz.1 28 novembre 2011 (ricorso n. 43459/08) jn 
materia di leggi di interpreta7.ione autentica 

11 tema trattato è quello delle leggi di interpretazione autentica (fattispecie relativa al 

personale ausiliario, tecnico, amministrativo della scuola). 

Con la sentenza in esame la Corte ha ribadito che, se in linea di principio il potere legislativo 

non impedisce in materia civile di regolamentare i diritti derivanti da leggi in vigore con nuove 

disposizioni che agiscono retroattivamente, la regola della preminenza del diritto e la nozione di 

59 Relazione per il 2014, p. 80 e spec. n. 51. 
6(1 Relazione per il 2014, p. 78. 
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processo equo sanciti dall'articolo 6 Cedu contras tano, fatti salvi imperiosi motivi di intPresse 

generale, con l'ingerenza del potere legislativo nell'amministrazione della gius tizia allo scopo di 

influire sulla conclusione giudiziaria di una controversia. La Corte ha rammentato, inoltre, ch" 

l'esigenza della parità de lle armi implica l'obbligo di offrire a ciascuna parte una possibiliti\ 

ragionevole di presentare la propria causa in condi zioni che non la pongano in una situazione di 

netto svantaggio rispetto alla parte avversa. Nelle circostanze del caso, l' a rticolo 1 della legge n. 266 

del 2005, che escludeva dal suo campo di applicazione soltanto le decisioni giudiziarie passate in 

giud icato, fissava definitivamente e in maniera retroattiva i termini della discussione sottoposta ai 

giudici e dal momento che le azioni proposte da tutti i ricorrenti dinanzi ai giudici nazionali erano 

pendenti al momento della promulgazione della legge in causa, quest'ultima aveva dunque regolato 

l'esame di merito delle relative liti e reso vana la prosecuzione dei procedimenti. 

STATO DI ESECUZIONE 

Il piano d'azione sottoposto nel febbraio 2013 è stato valutato e sono in corso consultazioni 

bilaterali per ottenere informazioni sullo stato delle misure individuali o generali adottate. 

In questo contesto !'Italia è s tata invitata a fornire ulte riori informazioni alla luce della 

gi urisprudenza della Corte costituzionale in materia di applicazione retroattiva della legge s ulle 

procedure pendenti (sul tema, infm, parte Il, capi tolo l, paragr.l fi 2. 1.1.5 e .'1.2 .2) 

1.2.2. 
 M.C. e "I t ri c. Italia (ricorso n. 5376(n ) - Piano d'azione per l'esecuzione della 
pilota 3 settembre 2013 

Con la sentenza "pilota" del 3 settembre 2013 la Corte ha accertato la violazione di vdl'i 

ar ticoli della Cedu per il mancato adeguamen to dell' indennizzo attribuito dalla legge n. 210 del 1992 

(in favore di sogge tti daJU1eggiati da vaccinazioni obbligatorie, tra sfus ioni e somministrazione di 

emoderiv3ti infe tti) a ca usa della disposizione di legge che in via di interpretazione autentica ne 

aveva bloccato la rivalutazione. 

La norma, come è noto, è stata dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale con sentenza 

n. 293 del 2011. 

STATO DI ES ECUZION E 

Come riferito nella Relazione al Parlamento per l'anno 2014 (pagg. 121 e seguenti), in merito 

all'esecuzione della sentenza pilota M.C. ed altri del 3 settembre 2013", con l'articolo 1, COmma 186, 

51 Con la sentenza pilota M.C. f' ,litri del 3 se tt embre 20131a Corte europea dei d iritti dell'uomo ha accertato la violaz ione 
della Convenzione europea, sul caso sollevato da 162 ricorrenti per il mancato adeguamenlo ddl'ìnden.nizzo attr ibuito ex 

lwlr, \' il 
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della legge 23 dicembre 2014, n, 190 (legge di stabilità 2015) si è provveduto allo stanzia mento in 

favore delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di un conhibuto di lO milioni 

di euro per l'anno 2015, di 200 milioni di euro per l'anno 2016, di 289 milioni d i eurO per l'anno 2017 

e di 146 milioni di euro per l'almo 2018, a copertura degli oneri derivanti dalla corresponsione degli 

indennizzi di cui alla citata legge n, 210 del 1992, a decorrere dal 10 gef\Jl aio 2012 e sino al31 dicembre 

2014 e dal pagamento degli arretrati della rivalutazione fino al 31 dicembre 2011, 

La ripartizione del conhibuto tra gli enti interessati è stata so ttopos ta, a norma del citato 

comma 186, alla Conferenza Stato - Regioni la quale, nella seduta del 7 maggio 2015, preso atto 

che il riparto del contributo è opera to tra le regioni e le province autonome in percenhlale al numero 

di indelmizzati per ciascun ente al 31 dicembre 2014 (16.072 soggetti per le a1lticipazioni relative al 

periodo 2012/2014 e 16,145 sogge tti per gli arretrati della riva lutazione fino al 31 dicembre 2011) e 

che il medesimo con tributo è ripartito in misura pari al 70% per le anticipazioni ed al 30% per gli 

arretrati de lla rivalutazione, ha espresso parere fa vorevole allo schema di decreto del Ministro 

dell' economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salu te , 

Il contributo per l' almO 2015, pari a 100 milioni di euro è sta to ripartito tra le regioni che 

stanno p rovvedendo alle liquidazioni di una prima quota di quanto dov uto a titolo di arretrati per 

la rivalutazione dell'indennità integrativa speciale in ottemperanza alla sentenza della Corte Edu, 

Sul piano delle misure individuali, si rappresenta che tutti i 162 ricorrenti sono stati 

soddisfatti con riferimento al danno materiale avendo provveduto sia il Ministero della salu te che 

la Regione Veneto, ciascuno per le pratiche di competenza, a corrispondere gli arretrati della 

rivoluzione l'intero periodo di spettanza, 

Con riferimento al dalmo morale, a seguito dell'accettazione, s ia del Governo italiaJlo che di 

controparte, della proposta di regolamento amichevole formulata dal Greffie r della Corte6' il caso è 

stato radiato dal ruolo con sentenza del 26 maggio 2016, 

artico lo 2 deUa legge n, 210/1992 a titolo di risò rcimento per i dalUli u-reversibili riporUlt1 in conseguenzé\ di vaccinazioni 
obbligòtorie , lIasfusioni e sonUlùniSlrilz ione di emoderivati infetti, a segui to dell'interpretazione autentica recata 
da!!'artico lo 11, commi 13 e 14 del decreto legge n. 78 de120JO, che ne ha blo ccCl to la rivaluta zione con riferimento alla 
componente costituita dall'indennitA in tegrativa speciale. 

62 La proposta del Greffier prevedeva, oltre pagamento del dClnno morale per tutti i 162 ricorrenti (per un importo di f 
10.000,00 ciascuno ad eccezione di 10 ricorrenti per i quali è prevista la maggior somma di € 12.000,00, trattandosi di 
soggetti maggiormente danneggiati) nonché il pagamento della somma di € 1.500,00 ciascu.no, a ti tolo di rimborso per le 
spese legali, anche il pagamento del danno materiale residuante per soli 16 ricorrenti . 
La Presidenza del Consiglio dei ll1u,istri ha però accolto la proposta hrnitatamente aU'indennizzo de l so lo danno morale 
(oltre al rimborso delle spese legali) pos to che la liquidazione d(>1 danno mate ria le per le res idue posizioni sarebbe 
avvenuta nell'ambito dell'esecuzione del piano d'az ione s pecifico, ad opera delle Regioni co mpetenti . Questa richiesta è 
stata accettata dal Greffier de lla Corte e il testo dell'accordo è stato in consegue nza modificato. 
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La definizione del procedimento (con la materiale corresponsione delle somme dovute da 

parte del Ministero dell'economica e delle finanze) costituisce un passo molto importante verso 

la chiusura del monitoraggio in corso dinanzi al Comitato dei ministri del Consiglio d' Europa 

sulla sentenza pilota, ponendo così fine ad una vicenda che ha rappresentato per l' Italia un 

gravoso sforzo finanziario. 

L'adozione del bilancio d'azione avrà naturalmente ripercussioni favorevoli sulla 

definizione del contenzioso tuttora pendente in materia dinanzi alla Corte di Strasburgo. 

1.2..3. 
 Torreggial1i ed altri C. Italia (ricorso n. 43-517 ed altri)" - Piano d'azi one per l' esecuzione 
della sentenza pilota dell'8 gennaio 2013 

Si ricorda che nella sentenza Torreggian i la Corte ha stabilito nella misura non inferiore" tre 

metri quadri lo spazio a disposizione del detenuto: al di sotto di questo limite si configurerebbe 

un trattamento inumano e degradante. Nella medesima situazione di contras to con l'articolo 3 della 

Cedu si troverebbe anche il detenuto che, pur avendo a disposizione uno spazio superiore ai tre 

metri, vivesse in condizioni pa rticolarmente afflittive. 

L' impegno assunto dall ' Italia in sede sovranazionale, a seguito della sentenza " pilota" si 

concretizzato, in via legis lativa con l'adozi one del rimedio giurisdizionale di cara ttere preventivo 

previsto dall'articolo 35-bis dell'Ordinamento penitenziario (introdotto con decreto-legge 23 

dicembre 2013, n. 146, convertito, Con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. l O)"', al quale 

si è aggiunto il rimedio compensatorio introdotto con il decreto-legge 26 giugno 2014, n. 92, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 117 (articolo 35-ter O.P.). 

Quest'ultimo prevede che i detenuti che hanno subito un tra ttamento non conforme 

all' articolo 3 della Cedu hal\no il diritto di ottenere una riduzi one di un giorno di pena per ogni 

dieci giorni durante i quali è avvenuta la violazione del loro diritto ad uno spazio e a condizioni 

adeguate con contestuale previsione per coloro che non si trovino più in stato di detenzione di un 

risarcimento pari a 8 euro per ciascun giorno di deten zione trascorsa in condizioni non confonni a 

quelle ritenute adeguate da lla Convenzione. 

Questi rimedi, che hanno integrato le misure strutturali adotta te in esecuzione del gruppo di 

casi riconducibili alla citata sentenza pilota e alla sentenza Sulej111anooic c. Italia del 16 luglio 2009, la 

cui applicazione ha comportato una diminuzione importante e con tinua dell a popolazione detenuta, 

con correlativo aumento dello spazio pro capite disponibile, sono stati ritenuti adeguati dalla Corte 

63 La trattazione dell'argomento si i'\vvill e del contributo del Ministero della g iustizia - Diparti.rnento dell'amministrazione 
penite-.1Zlarid e degli i"IffiUi dj 


&I Il rimedio è s tato illus trato nella 1{1'lazione al Parlamento per l'anno 2014, pagg. 125 e seguenti. 
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ed hanno condotto alla pronuncia di numerose decisioni di irricevibili tà dei casi presentati in materia 

di condizioni detentive in carcere, per mancato esaurimento delle vie di ricorso inten1e. 

Si rammenta che già a conclusione del 2014, la Cancelleria della Corte europea aveva 

comunicato l'irricevibilità di oltre 2400 ricorsi" e anticipato la volontà di radiare altri ricorsi 

pendenti", ponendosi cosi fine al contenzioso italiano in materia di detenzione in carcere in 

condizioni contrarie all'articolo 3 della Convenzione e che, nella riunione del 4 dicembre 2014, il 

Comitato dei ministri, prendendo atto delle statistiche fornite dalle autorità italiane e alla luce dei 

progressi compiuti nell'esecuzione delle predette sentenze, aveva differito il termine per la 

presentazione di un piano/bilancio d'azione consolidato allO dicembre 2015, derubricando il 

monitoraggio sui casi in materia di condizioni detentive nella "procedura standard". 

STATO DI ESECUZI O E 

Il 20 novembre 2015 è stato presentato il bilancio d'azione predisposto dal Ministero della 

giustizia per la chiusura del monitoraggio sull'esecuzione della sentenza pilota Torreggiani ed altri 

c. Italia. 

Nel complesso delle misure adottate, un rilievo particolare ha assunto l'utilizzo del 

programma di monitoraggio "Applicativo ASD", realizzato dal Dipartimento dell' amministrazione 

penitenziaria, che rappresenta il sistema più avanzato di definizione dell'insieme di relazioni tra 

detenuti e spazi detentivi. Questo applicativo, integrato, a seguito dell'introduzione del rimedio 

compensatorio, di una applicazione di supporto (applicativo 18) e progressivamente affinato nel 

corso del 2015 con ulteriori elementi di conoscenza sia per quanto riguarda gli aspetti della vita 

intramuraria che per quanto riguarda altri elementi concernenti il detenuto (movimenti, colloqui, 

corrispondenza, sanzioni disciplinali, comportamento, eventi critici), permette di riepilogare, per 

ogni singolo detenuto, eventuali giorni di detenzione "in sofferenza" rapportando il numero degli 

occupanti della cella nel periodo di detenzione con i relativi metri quadri, in modo da fornire alla 

Magistrahlra di sorveglianza gli elementi necessari all'esercizio dei compiti di vigilanza 

sull'esecuzione della pena nel rispetto dei diritti dei detenuti e degli internati. 

L'accesso all'applicativo è stato, pertanto, reso disponibile a tutti i Tribunali e Uffici di 

sorveglianza in modo da consentire loro di disporre di un valido supporto di conoscenza delle 

65 Comunicazioni del23 e 30 ottobre 2014 sui casi Ueltzhoffere alITi 1.199 (ricorso n. 44552/09 e altri) e Cantoni e al/n (ricorso 
n. 52077/13 e .Itri). 

66 Con comunicazione del 13 novembre 2014, la Cancelleria ha informato il Governo italiano che la Corte, con decisione 

resa in composizione del giudice unico, ha dichiarato irricevibili, per mancato esaurimento delle vie di ricorso inlerne, 

altri 1.164 casi in materia di condizioni detentive in carcere, mai comunicati al Governo, chiudendo il relativo contenzioso 

seriale. 
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mutevoli realtà dei singoli istituti nonché di un sistema di informazioni utili ai fin i di un'e fficace e 

tempes tiva tra ttazione e decisione dei ricorsi in mate ri a. 

Si riporta no di seguito i dati forniti dal Dipartimento per l'amministrazione penitenziari" 

del Ministero della gius ti zia all ' esito di un m onitoraggio sui reclami giurisdizionali proposti cIai 

de tenuti ed interna ti, dati che confermano l' efficacia dei rimecIi , preventivo e compensati vo adottati 

per porre rimedio ai deficit s trutturali evidenzia ti dalla sentenza Torreggiani. 

Con riferimento ai provvedimenti adotta ti dalla Magistratura di sorveglianza all' inizio del 

2016 il 
Servi zio reclami gimisdizionaIi del citato Dipartimento ha avuto notizia di 1707 istanze 

accolte 
che hanno comportato la concessione di risarcimenti per un to tale di 292.343 euro, nonché 

di 75097 giorni cii riduzione delle pene de tentive rispe tto a 750.970 giorni d i detenzione sofferta in 

condizioni non rispettose dell' articolo 3 della Convenzione. 

L'amminis trazione peni tenziaria ha diramato is truzioni (lettera circolare del1 8 febbraio 2015 

n . 58757) volte a richiamare il personale alle responsabilità, anche disciplinari scaturenti cIa 

eventuali condo tte, anche omissive, atte a causare la violazione cIell 'articolo 3 Cedu per mancata 

ass icuraz ione del ri spetto del limite di dimensione dello spazio detenti vo. 

,. La chillsllra dellll olli toraggio slIlla senten za pilota Torreggia//i ed altri c. Italia 

Stante l'importanza clelia ma teria si anticipa la notizi a dell 'in tervenuta chiusura del 

monitoraggio sullo stato cii esecuzione della sentenza in esame. 

A seguito della presentazione avvenuta il 20 novembre 2015 del previsto bilancio cI'azione 

(in Documenti n. 1), il Comitato dei Ministri , "accogliendo poslhvamente l'adoz ione di un complesso delle 

misure interne, prevenh've e compensatorie, e constatato che le informazion i rese sul loro funzionamo rlo iII 

pratica confe rmano che i rimedi sembrano offrire una risposta appropria la alle doglianze riguardanti le coatli"" 

condizioni di detenzione; m>endo constatalo ['m/portanza di continuare a seguire /' 1I1/plemenlazione di tali 

rimedi pe r assicwarne l'accessibili tà e l'efficacia e avendo nolato con interesse l'adozione di un sistema di 

monitoraggio all'interno dell 'amministrazione penitenziaria s/l l loro fu nzionamen to; conslatate le al/re 

misure adottale per rlllgliorare le condizioni materiali di detenZ IOne ed esp'lmendo fiducia nella prosec/lzione 

da parte delle Autori tà i taliane deg li sfo rzi per assicurare condIZIoni di de tenzione co nformi alle esigenze della 

Convenzione ed agli standard del l' Eu ropean Commitlee for tlle prevl?nt ion of torture and inil/.llllan or 

degrad ing treatment or punisllmen t I .. .r ha deciso la chiusura della procedura di monitoraggio con 

l'adozione della risoluzione finale CM,lResDH(2016)28 . 

2. 	 PRO Il LEM AllOf E EVroE ZIATE DALLE VIOLAZIONI SERIALI E RIM EDI 
fRODOTI! 
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2,1. Considerazioni sull'effettività dcI rimedi ex articoli 32-bis e 35-1".. O,P.·' 

A distanza di un anno di applicazione del rimedio preventivo introdotto con l'articolo 35-bis 

O,P., e, alla luce del monitoraggio effettuato, possono trarsi positive valutazioni in ordine alla 

sostanziale efficacia del rimedio. 

L'elevata percentuale di inammissibilità, pure registrata, sarebbe dovuta, secondo quanto 

rilevato dal Ministero della giustizia - Dipartimento dell' amministrazione penitenziaria, a molteplici 

fattori di carattere processuale quali la manifesta infondatezza dell'istanza, la palese genericità della 

stessa, la duplicazione deUe istanze da parte dei medesimi soggetti a differenti Magistrati di 

sorveglianza ovvero presentazione da parte di soggetti che pur avendone ipoteticamente sofferto in 

passa to non si trovavano più al momento della presentazione dell'istanza o dello svolgimcnto del 

giudizio in condizioni detentive o degradanti. 

Sotto quest'ultimo profilo, concernente l'attualità del pregiudizio, va segnalata la posizione 

di una parte deUa Magistratura di sorveglianza secondo cui l'assenza di un pregiudizio grave ed 

attuale - quindi relativo ad una condizione di sovraffollamento struthuale in atto - renderebbe il 

rimedio compensativo non azionabile dinanzi al Magistrato di sorveglianza, in termini di riduzione 

della pena, posto che la riduzione della pena rappresenta il principale ristoro in forma specifica nei 

confronti di detenuti che stanno subendo un trattamento disumano o degradante tale da rendere 

necessa rio chc lo stesso cessi per effetto di una pronuncia immediatamente esecutiva (in questo 

senso il rimedio risarcitorio rappresenta una "limitazione dei danni" in atto), 

Sul punto, il Ministero della giustizia - Dipartimento per l'amministrazione penitenziaria dà 

contezza del recente orientamento giurisprudenziale della Corte di cassazione in merito alla 

possibilità di decidere i reclami ex articolo 35-ter O.P., da cui discenderebbe la ragionevole 

previsione che le istanze già dichiarate inammissibili dai Magistrati di sorveglianza per mancanza 

dell'attualità del pregiudizio - cioè della condizione di "grave sovraffoUamento in atto - tra le quali 

rientrano le posizioni di migliaia di ricorrenti dinanzi alla Corte di Strasburgo, potranno essere 

oggetto di pronunce sia da parte dei Tribunali ordinari che dei Magistrati di sorveglianza, senza che 

la precedente decisione di inammissibilità possa pregiudicare la ripresentazione dei ricorsi da parte 

dei medesimi reclamanti davanti ad altri giudici (Cass., Sez. I, n. 46966 del 16 luglio 2015 e Cass, 

67 Si segnala che e stata sollevata ques tione di coStituziOM littt dell'arncolo 35·ter O.P. nella parte in cui non prevede, nel 
caso di condannati alla pena dell'ergasto lo, che abbiano già scontato una frazione di pena che renda ammissibile la 
liberazione condizionale, il ristoro economico previsto dal corn ma 2 del medesimo articolo 35-ter e, in ogni caso, nella parte 
in cui non prevede un effettivo rimedio compensa hvo nei confronti. del condannato alla pena dell'ergastolo (ordinanza del 
Magistrato dj sorveglianza di radova del 20 aprile 201 5, inlm, IMrt<" II. cil piln ln I, par, ). 
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Sez. I, n. 43722 dell' Il giugno 2015). Da ciò la conclusione che in tali casi non vi sia sta to alcun diniego 

di ricorso al rimedio, ma solo una puntualizzazione dell' Au torità giudiziaria competente. 

Alla luce di questo orientamento giurisprudenziale può dirsi superata la principale 

criticità che !'introdu zione del rimedio preventivo ex articolo 32-bis O.P. aveva presentato nella 

prima fa se di applicazione, criticità, emergente, punh.almente descritta nella Relazione a l 

Parlamento dello scorso anno. 

2.2. 
 L'eccessiva durata dei processi: impatto delle misure organizzative e legislative adott ate ed 
esigenza di nuovi interven ti 

2,2,1 , Misure organizzative: il piano straordinario di abbattimento degli arretrati l'into, 

Nella Relazione al Parlamento per l'anno 2014 si è dato conto dell'avvio da parte del 

Ministero della giustizia di una misura organi zzativa finalizzata alla "normalizzazione" della fase 

esecutiva delle procedura per aggredire il forte debito arretrato accumulatosi nel corso degli anni'''', 

La formazione di tale arretrato è imputabile principalmente all'insufficienza delle risorse 

finanziarie messe a disposizione del Ministero della giustizia, corrispondenti solo al 10-20 per cento 

del fabbisogno annuo richiesto . Il debito alla data del 30 giugno 2015 ammontava ad oltre 451 

milioni di euro". 

Con l'accordo di collaborazione stipulato, il18 maggio 2015, tra il Ministero della giustizia e 

la Banca d' Italia, il piano di progressivo rientro dal debito Pinto prevede che le Corti d'Appello si 

concentrino sull'eliminazione dei debiti accumulati negli anni pregressi secondo un preciso 

programma di smaltimento. Mentre spetta al Ministero effettuare il pagamento dei debiti 

sopravvenuti avvalendosi del supporto della Banca d' Italia nell'istruttoria delle pra tiche così da 

garantire li.. tempestività dei paga menti evitando la formazione di nuovi arretrati. 

Nella relazione del Ministero della giustizia sull'amministrazione della giustizia per l'anno 

2015, il Dipartimento per gli affari di giustiz ia ha rappresentato che il proge tto, avviato in via 

sperimentale nella seconda parte del 2015, ha riguardato parte dei nuovi decreti emessi dalla Corte 

di appello di Roma, nonché dalle altre co rti d'appello maggiormente gravate dal debito arretrato, ed 

ha messe in risalto come "pur nella limitata operatività sperimentale, il risparmio finora 

conseguito supererebbe nettamente il milione di euro". Ciò in relazione ai pagamenti disposti alla 

data del 13 novembre 2015 (2.503 mandati di pagamento, derivanti da 1.591 decreti) per un 

h.'I cfr. al Parlamento per l'anno 2014, pagg. 124, 125. 
1>9 Ministero della giustizia , Relazione sull'amministra zione deUa giustizia per l'anno 2015. 
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ammontare complessivo di circa euro 9,000,000, la cui tempestività ha pennesso di evitate maggiori 

spese dovute ad azioni esecutive stimabili mediamente in euro 500,00 per procedura.'O, 

2,2,2, 	 Misure legisl ative - La riforma della legge Pi nto del 2015: introduzione di ri medi 
preve ntivi in funzione accelera loria dei processi. 

Nella Relazione relativa all'anno 2014 è sta ta evidenziata la buona deOattiva dei 

correttivi introdo tti sulla disciplina dell' equo indennizzo Pinto dal decreto legge n, 83 del 2012, 

convertito dalla legge n, 134 del 2012 (in particolare l'ancoraggio della domanda di equa riparazione 

alla sentenza passata in giudicato e la strutturazione del procedimento come sostanzialmente 

monito rio) , Peraltro è stato anche richiamato il m onito al legislatore da parte della Corte 

costituzionale che, chiamata a pronunciarsi sulla legge n, 89 del 2001, nella parte in cui l'articolo 4 

non consente di porre la domanda di equa riparazione durante la pendenza del procedimento, pur 

dichiarando l'inammissibilità della questione trattandosi della richiesta di un intervento additivo, 

ha rilevato le carenze sotto il profilo dell' effettività del rimedi o, a fronte delle quali " il protrarsi 

dell'inerzia legislativa non sarebbe più tollerabile"?1 

Il legislatore è quind i intervenuto nuovamente sulla legge n. 89 del 2001, ma con modifiche 

che investono in maniera sostanziale il sistema di tutela appres tato dall' ordinamento italiano in 

materia di irragionevole durata dei processi, 

Come è noto il rimedio interno offerto dalla legge Pinto è stato finora di carattere 

esclusivamente riparatori o e, quindi, esperibile solo quando la durata del processo sia d iventata 

irragionevole e la lesione del correlativo diritto si sia realizzata , 

Questa struttura è stata profondamente innovata dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge 

di stabilità per il 2016) che, accanto al rimedio meramente compensatorio di un danno già maturato, 

operante ex post, ha introdotto strumenti di accelerazione del processo, a disposizione delle parti, 

configurati come rimedi di natura preventiva, da atti varsi, cioè prima che si produca la violazione 

dell'articolo 6 della Cedu o 

11 particolare, l' esperimento dello strumento acceleratorio del processo è condizione di 

accesso al rimedio riparatori o: se la parte non se ne avvale perde il diritto a ricevere l'indennizzo 

Pinto, In tal caso, infatti, il giudice è tenuto a dichiarare inammissibile la domanda di equa 

riparazione. 

70 Ministero della giustizia, Relazione sull 'alllminis ITilzione della giusti z ia pe r 1'a ['\[,\o 2015 - Dipartimento per gl.i affari d i 

g iustiz ia, pago 3. 


7l Corte costituzionale, sentenza n. 40 del 2014 . 
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Per poter svolgere il proprio ruolo, il rimedio preventivo deve necessariamente essen' 

esperito prima che si maturi il ritardo irragionevole del processo ed entro il termine di sei mesi, 

utile affin-:hé il giudice possa velocizzare il processo, 

Gli strumenti acceleratori sono stati individuati in coerenza con la struttura dei diversi tipi 

di processo. Con riferimento al processo civile il principale rimedio preventivo è costituito dal 

ricorso nelle forme del processo sommario di cognizione di cui agli articoli 702-bis e ss. del 

di procedura civile, ovvero dalla richiesta di passaggio al rito sommario entro l'udienza di 

trattazione O almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di ragionevole durata del processo. 

Nel giudizio penale l'imputato o le altre parti del processo penale devono depositare un'istanza di 

accelerazione entro i sei mesi precedenti il superamento dei termini sopra indicati. 

Altrettanto è a dirsi per i giudizi dinanzi al giudice amministrativo, nei quali il rimedio 

preventivo consiste nella presentazione dell'istanza di prelievo di cui all'articolo 71, comma 2, c.p.c" 

e nei giudizi dinanzi alla Corte dei conti, ove il presunto responsabile deve depositare un'istanza di 

accelerazione, sempre entro i sei mesi precedenti il superamento del termine di ragionevole durata. 

Sono state previste, inoltre, ipotesi che non consentono il riconoscimento del diritto 

all 'indennizzo, qualificabili in termini di abuso dei poteri processuali della parte che abbia 

determinato una ingiustificata dilazione dei tempi del procedimento, nonché presunzioni relative di 

insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo (dichiarazione di prescrizion 

del reato, contumacia, estinzione del processo per rinuncia o inattività delle parti, perenzione del 

ricorso, ecc), 

Quanto all'equo indennizzo, si è intervenuti in senso riduttivo del relativo importo, 

adeguando le soglie minime e massime agli standard accolti dalla Corte europea in relazione ai casi 

seriali . Secondo quanto indicato nella relazione tecnica che ha accompagnato la legge di stabililà 

per il 201672 la" ridelenninazione delle SOrt/me comporlerà un oggettivo abba Ihmen lo dei cos ti di indennizz,', 

comunque graduale, {.. .l, permettendo nel CCmlel'npo una razionalizzazione ed una mwore discrezionalitù delle 

somme n"conosciute a htolo di indennizza. ". 

Sono state poi introdotte significative modifiche al sislema dei pagamenti stabilendo una 

procedura chiara nella quale sono definiti gli obblighi di documenta zione e comunicazione a carico 

del creditore il cui assolvimento puntuale consentirà all'Amministrazione un più rapido 

adempimento. Da segnalare le modifiche introdotte con riferimento alle procedure di esecuziorw 

dei decreti Pinto con !'importante novità costitui ta dalla previsione della possibilità del ricorso alla 

72 Ministero deU' economia e delle finanz e - Dip<trtimento della Ragioneria generale dello Stato, Relrtzione tecn ica alla legge 
di st.bilit. 2016, legge 28 dicembre 2015. n . 208, P"g. 190. 
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procedura del conto sospeso, in precedenza ritenuta esclusa della norma che imponeva i paga menti 

nei limiti delle risorse disponibili sui rela tivi ca pitoli di bilancio. [n tal modo si affronta lIn nodo di 

possibile contras to Con i principi e con la giurisprudenza deUa Corte eu ropea sull' articolo 6, 

pa ragrafo 1 Cedu, sottopos to allo scrutin io di legittimità costituz ionale con ordinanze del 201473. 

La legge interviene anche sul giudizio di ottemperanza con correttivi su alcune distorsioni 

applicative del rico rso all' istituto del commissariamen to ad acta, del quale viene espressamente 

disposta la gra tuità. Con queste modifiche si intende razionalizzare la fase dell'esecuzione dei 

decreti Pinto. Si rico rd a che i ritardi nel paga mento degli indennizzi harll10 generato negli anni 

ulteriori filoni di contenzioso per procedu re esecutive, giudizi di ottemperanza, ricorsi alla Corte 

europea, con aggravio di spese, come è sta to evidenzia to dal Ministero della giustizia nella cita ta 

relazione sull' amministrazione della giusti zia per l' anno 2015 "la n,mella contenuta nel decreto legge 

8 apnle 2013, n. 35, convertito nella legge 6 giugno 2013, n. 64, che pur s, prefiggeva il contenimerlto delle 

procedure esecu tive per la legge Pinto, non ha prodotto i risultati sperati, mentre resta preoccupante l'aumento 

dei ricorsi al giudice Gmministratil'o per i giudizi di ottemperanza sempre in malen'a di legge Pinto (nel 2015, 

fino al 13 novembre, ben 5.505 ricorsi, in linea n'spe tto ai 5.253 del 2014 e sempre ben più del 2.700 del 

2013)"". 

L'impatto atteso della nuova disciplina sarà apprezza to sia in termini di riduzione dei tempi 

di durata dei processi, sia in termini d i abba ttimento del contenzioso "Pinto", na zionale ed in 

prospettiva anche sovranazionale. Con rife rimento specifico a qllest' ultimo le specifiche disposizioni 

introdotte sugli aspe tti relativ i ai pagamenti degli indennjzzi s icllramente av ranno un sensibile 

effetto di riduz ione del c.d fenomeno "Pinto su Pinto", origina to dal rita rdo nell'esecuzione dei 

JI decreti Finto". 

L' impatto fina nziario della rifo rma è s tato puntualmente illustra to neUa citata relazione 

tecnica . Ne emerge che a fronte"dell' attua le spesa media annuale per i p rovvedimenti sopravvenuti 

7J Il limite leg islativo al pagamento degli equi indennizz.i costituito da lle risorse dispon ibili in bilancio già previsto 
dall',uticolo 3 comma 7, era stato oggetto di remissione alla Co rt e costitu ziona le per contras to con l'articolo 117 Cast m 
relaz io ne all'artico lo 6, paragrafo L della Cedu (ordinanza de l Consiglio di Stato n. 754/2014 e Corte d'Appello di Reggio 
Calabria, ordina nza dell '8 aprile 2014). A sostegno della questione il Consigli o di Stato ha argomentato che la disposizione 
censurata , impedendo d i qualificare come inadempimento il ri ta rdo del pagamento dovuto all 'indisponibilità di risorse, 
non consentirebbe lo svolgimento del giudizio di ottempera nza del decreto di condan.na al pagamento dell'equo 
indennizzo, con conseguente inapplicabilità della penalità di mora. Con riferimen to al parametro interposto cos tituito 
dall'articolo 6, paragrafo 1, Cedu, ha richiamato la giuris pru denza deUa Corte Edu che, pur riconoscendo l'adeguatezza 
de llo strumento indennitario, si è posta il problema dell'ipotes i in cui le au torità nazionali non adem piano ai 
provvedimenti giudiziari che riconoscono l'equo indennizzo. La qu esti one è stata dichiarata inammiss ibile dalIa Corte 
costituzionale con la sentenza n. 157 del 2015, per aberratio ictus, poiché ne l processo principale il Consiglio di Stato è 
chiamato a decidere sull'applicabilità dena penalità di mora di cu i all'art. 114, comma 4, lett . e), c. p.a. 
all' Amministrazione, convenuta in ottemperanza per il ritardato pagamento de ll 'indennizzo . 

Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli affari di g iustizia · Relazione sulJ'amministrazione deJla giusti zia 
nell 'anno 2015, pag. 62. 
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(ad esclusione dello stock arretrato) pari a euro 45.000.000 (]2.000x5x750)'S, nel caso della diversa 

ipotesi di liquida zione, rapportata prudenzialmente allo stesso numero di ]2.000 procedimenti, si 

prevede che l'importo della spesa, della sola parte capitale, sarà pari a circa 42,26 milioni di euro. 

[...] Rispetto alla legislazione vigente, si avrebbe quindi nell'anno 2016 una minore spesa pari ad 

euro 2.736.000 di euro. Mentre, per gli anni 2017 e successivi, tenendo conto dei benefici della norma 

nel suo complesso, il risparmio di spesa atteso è quantificabile in euro 9.]20.000 annui.'6 

2.3. 
 Effe tti "defl attivi" delle iniziative legislati ve intervenute nel 2014 

Va ricordato che il 20]4 è stato caratterizzato da due importanti interventi legislativi eh... 

hanno interessato il settore della giustizia civile, in funzione fondamentalmente deflattiva del 

contenzioso ed acceleratoria dei tempi di durata dei processi: il decreto legge n. 90 del 24 giugnù 

2014, convertito dalla legge n. 114 dell'll agosto 2014, recante norme per l'efficienza degli uffici 

giudiziari e il decreto legge n. ]32 del ]2 settembre 20]4, convertito dalla legge n. ]62 dellO 

novembre 2014, in materia di "degiurisdi zionali zzazione" ed altri interventi per la definizione 

dell 'arretrato in materia di processo civile (cfr. Relazione al Parlamento per l'anno 2014, pagg. 130 e 

seguenti). 

Questi interventi si aggiungono ad un complesso di misure organizzative e normative poste 

in essere negli ultimi anni accomunati dalla preminente funzione di ridu zione del pesante arre trato 

gravante sull'attività dei magistrati, nonostante una produttività che li colloca ai primi posti nelle 

classifiche internazionali. 

Ques te misure hanno prodo tto nell'ultimo triennio significativi risultati che denotano 

un' inverSIone della tendenza alla costante crescita delle pendenze e della durata dei giudizi che da 

per decenni ha caratterizza in senso negativo la performance della giusti zia italiana. Secondo le 

ril evazioni statistiche del Ministero della giustizia, il numero dei procedimenti definiti nel loro 

complesso, nell'ultimo triennio, è stato costantemente superiore al numero dei procedimenti iscritti 

(+ 	5,32% nel periodo 2012-2013; + 2,89 nel periodo 20]3-2014; + 8,87% nel periodo 2014-2015)'7. 

Con riferimento specifico al 2015, i dati di tutti i comparti della giurisdizione civile 

La quantificazione viene operata assumendo i seguenti dati: 

- drca 12.000 procedimenti annui iscritti e definiti presso le Corti di appello in materia di "Equa riparazione" (di cUI circa 

10.000 di competenza del MIDistero de lla Giustizia e circa 2.000 di competenza de l tvlini ste ro de ll'economia e delle finanze) ; 

- 5 anni quale periodo medio di ritMdo liquidati per ingiusta durata del processo; 

-750 euro il valore medio dell 'importo riconosciuto per ciascun anno di ritardo. 

76 Minis tero dell' economia e delle finanze - Dipartimento della Rilgioneria gene rale dello Stato, Relazione tecnica alla legge 

di stabiJità 2016, legge 28 dicem bre 2015, Il . 208, pagg. 191-192. 
n Fonte: Ministero della giustizia - Direzione generale di statIstica e analisi orgil ni7.zativa - documento della marzo 201 0. 

@ 

141 

Deputati Senato del 

i i i "'",ATURA - DISEGN! !JMENTI - DOC. 

–    141    –



p; fin l'fil.ll J - /I \ f() \/TOfi IcelO seLLO su ro o/ LSCCiLlO!\ E DIcL/I SF.,\ TE!VE 

evidenziano un forte ridimensionamento dell'arretrato. II numero dei procedimenti civili pendenti 

al30 giugno 2015 è diminuito, infatti, del 7,19% rispetto al 2014. 

Nel 2015 si è anche registrata una inversione di tendenza del negativo trend di crescita della 

durata media delle cause civili. Sono stati raggiunti, infatti, miglioramenti dei tempi di risoluzione 

del contenzioso di secondo grado (-6,9%), del civile ordinario di tribunale (- 12,5 %) e del contenzioso 

commerciale in tribunale (- 7,6%). Ancorché si tratti di piccoli miglioramenti il cambio di verso è 

stato evidenziato positivamente anche dalla Banca Mondiale che, nel suo ultimo rapporto annuale 

Doing Business 2016, con riferimento ai parametri "tempI e costi delle controversie"78 colloca l'Italia al 

45mo posto, con un miglioramento di 11 posizioni nel rating mondiale (passando dalla 119 A alla 

108A posizione sul totale di 189 Paesi membri), riconoscendo un ruolo importante nel miglioramento 

della posizione italiana proprio alla riforma della giustizia civile.?9 ". 

Resta, però, cauto nel valutare i predetti dati, il Primo Presidente della Corte di cassazione, 

Giovanni Canzio, che, dopo aver rilevato come le evidenziazioni statistiche si riferiscano a periodi 

in cui sono intervenute innovazioni legislative che hanno inciso sulla giustizia civile e in particolare 

sul giudizio di merito (processo telematico, inammissibilità dell'appello, mediazione), ha avvertito 

che"nonostante i positivi segni riferiti è necessaria la consapevolezza che, pur procedendosi verso una SlLO 

progressiva erosione, l'arretralo che pone la giustizia civile italiana al di fuori dei parametri di Strasburgo 

COStihlisCE tuttora Il reale problema da 11solvere" .80 

2.3.1. Impatto delle specifiche m is ure 

Non vi sono ancora elementi sufficienti di evidenziazione dell' impatto delle misure di 

"degiurisdizionalizzazione" nella riduzione del numero delle nuove cause ordinarie. 

Sono stati, invece, resi disponibili dal Ministero della giustizia i dati sugli effetti deflattivi 

degli istituti della mediazione civile, della negoziazione assistita e del filtro in appello. 

Con riferimento alla mediazione civile, le statistiche ministeriali hanno confermato nel 2015 

la tendenza in aumento dell'avvio di nuove procedure già registi'ata nel 2014 (dopo il drastico calo 

verificatosi nel 2013 per l'intervento della Corte costituzionale che aveva stabilito la decadenza 

i8 il rapporto Doing Business 2016 (is5(lla durata media del giudizio di primo grado in Italia in 1.120 giorni a fronte di una 

media dei Paesi OECD di 538 gg. 

79 Particolare rilievo è stato dato nel rapporto alle novità legislative introdotte in Italia: "T\..... o economies-Georgia élnd 

1mly - made their courts more efficient by introducing electronic systems. As a resultl litigants can now file initial 

complainls electronically Besides expediting the filing and service process, eleclTonic filing systerns in courts also increase 

transparenCYI limit opporhmities for COITuption and prevent the loss, destruction or concealment of court records. [ ... ] 

Italy adopted new legislation to simpli.fy redundancy rules and encourage oul-of-court reconciliation of dismissals, 

reducing the time and cost to resolve labor disputes.". 

80 Corte suprema di cassazione, Relazione sull'ammimstrazione della g-iustizia nell'anno 2015 - Roma, 28 gennaio 2016, 

pagg. 49 e 55. 
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dell'obbligatorietà della mediazione civile quale condizione di procedibilità), Confrontando le 

iscrizioni del 2° trimestre 2014 con quelle del 2° trimestre del 2015 si registra un aumento del 21 %. 

Costante si mantiene il tasso di successo delle mediazioni con aderente comparso, del 24,4% 

nel 2015 e del 22,2% nel I semestre 2015, I campi di maggior successo della mediazione si confermano 

quelli delle successioni ereditarie (64,8% delle adesioni), dei patti di famiglia (61,9%), e della 

divisione (60,6 %), ma, nel I semestre del 2015, la probabil ità di raggiungere un accordo più elevata 

è stata registrata nel se ttore dei diritti reali e dei risarcimenti danni da circolazione di veicoli " 

natanti (materia in cui la mediazione non è obbligatoria)"I. 

Dall'applicazione dell'istituto della negozia zio ne assistita , il cui campo di elezione è il diritto 

di famiglia, il legislatore si attendeva un concre to impatto deflattivo. Tale effetto atteso non sembra 

al momento confennato, ancorché i dati raccolti dal Consiglio nazionale forense, com petente a 

svolgere il monitoraggio delle procedure di negoziazione assistita, e trasmessi al Ministero della 

giustizia, sono parziali, in quanto provenienti da circa il 50% degli ordini degli avvocati, e pertanto 

rendono difficoltosa ed incompleta l'analisi. 

Nel dettaglio, risultano segna lati al Consiglio nazionale forense 3019 accordi conclusi, La 

stragrande maggioranza delle procedure ha riguardato la materia della crisi coniugale (2.256 accordi 

raggiunti) , 

Quanto agli effetti "deflattivi" dell'applicazione del cd, " filtro in appello" (articolo 54 del 

decre:o legge n, 83/2012), che prevede una ordinanza di inammissibilità quan to l'appello non ha 

ragionevole probabilità di essere accolto, le rilevazioni statistiche ministeriali testimoniano una 

partenza lenta e disomogenea dell'istituto che, però, manifesta segnali di crescita nel corso del 

tempo, A fronte di una percentuale di inammissibilità delle impugnazioni ex articolo 348 c.p,(, 

rispetto ai giudizi definiti , pari a14,1 % nell 'alulo 2013, si è giunti ad una percentuale deI4,3% riferita 

al solo I semestre del 2015, 

2.4, Nuovi interventi legisl ativ i 

Oltre alle misure legislative commentate nel paragrafo riguardanti la legge rinto, l'attività 

riformatrice è proseguita nel 2015 "con inten'enti di più ampIO respiro" rispetto al passato. Nella gIà 

menzionata relazione su ll'amministrazione della giustizia nell'anno 2015, il Presidente Canzio ha 

osserva to che " la prospettiva del legislatore non è più quella dell'Intervento immediato ed urgente ma quella 

delle modifiche legislative destinate a produrre innovazioni e miglioramenti di sistema", In tale mutata 

pros pettiva si collocano due disegni di legge basati sul lavoro di apposite commissioni ministeriali 

81 Fonte: ìVlinistero della giustiz ia - Direzione genera le Statistica e analisi orga nizzativa - documento del 18 marzo 201 6 
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vara ti dal Governo nell' anno 2015. Il primo disegno di legge, presentato alla Camera dei deputati 

1'11 marzo 2015 ed approvato il lO marzo 2016 (AC n, 2953)82 delega il Governo ad adottare 

disposizioni per migliorare l'efficienza del processo civile. Come è stato anticipato nella relazione 

al Parlamento per l'anno 2014, l'intervento normativo delegante ha due obiettivi: a) la 

comprensibilità del processo tale che "le parti debbono sapere chi, almeno in astrailo e con una sensata 

prognosi, vincerà o perderà"; b) la speditezza, perché il processo "deve n'solvere una lite in allo con una 

decisione attuale e non con l'epitaffio di IIna lite che l10n c'è più"83 

Alla luce di tale finalizzazione, le linee fondamentali di indirizzo della riforma si concentrano 

sulla specializzazione dell'offerta di giustizia, attraverso l'ampliamen to della competenza delle 

attuali sezioni specializzate in materia di imprese e l'istituzione del tribunale della famiglia e della 

persona; sulla razionalizzazione dei termini processuali e semplificazione dei riti, riformando in 

chiave di maggiore celerità anche il giudizio per cassazione attraverso un uso maggiore dei 

procedimenti in camera di consiglio; sull'adeguamento delle norme processuali al rito civile 

telematico. 

Il secondo disegno di legge'" ha ad oggetto la riforma organica delle discipline deUa crisi di 

impresa e dell'insolvenza . Con questo provvedinlento si intende completare la rivisitazione 

deU'intera materia avviata con il decreto legge n. 83 del 2015, convertito dalla legge n, 132 del 

2015. I principali profili innova tivi del disegno di legge di riforma delle procedure si possono 

riassumere nell'introduzione di strumenti di definizione stragiudiziale deUa crisi; nella 

semplificazione delle regole processuali, prevedendo in particolare l'unicità della procedura 

destinata ali' esame di tu tte le si tuazioni di crisi e di insolvenza (dopo una prima fase com une, la 

procedura potrà, secondo i diversi casi, evolvere nella procedura conservativa o in quella 

liquidatoria); nell'individuazione del tribunale competente in relazione alle dimensioni e tipologia 

delle proced ure concorsuali; nell' eliminazione della procedura fallimentare e l' introd uzione di una 

specifica disciplina della crisi e dell'insolvenza dei gruppi di imprese che va a co lmare una lacuna 

dell' a ttuale legge fallimentare; nella rivisitazione della normativa sul concordato preventivo; nella 

sos tanziale eliminazione come procedura concorsuale, della liquidazione coatta amministrativa; 

nella previsione di nuove nOrme per la revisione delle amministrazioni straordinarie (leggi Prodi e 

Marzano), finalizzate a contemperare la continuità produttiva e occupazionale delle imprese con la 

tutela dei creditori. 

52 Il disegno di legge è assegnato alla Commissione Giustizia del Senato in sede referente (AS. 2284). 
I:IJ Re l" zione governativa di "ccompagnamento al ddl AC. 2953. 
S4 Disegno di legge recante delega al Governo per la rifoTDla organica delle discipline deUa crisi di impresa e 

delJ'insolvenza (AC 3671). Il disegno di legge il frutto del la voro della cd. Commissio/le Rordorf istituita con decreto 
del Ministro della gi us tiz ia il 28 genna io 2015. che ha terminato i sui la vo ri il 29 dicembre dello stesso anno_ 

Jndin- l1i] 
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Con riferimento al processo penale (i cui ritardi incidono per un 5% circa del totale), gh 

interventi nonmativi di maggior rilievo sono derivati dall'iter parlamentare del disegno di legge 

governativo approvato dalla Camera dei deputati il23 settembre 2015 (A.C. 2798)85 

L' idea ispiratrice dell'intero progetto di riforma della normativa penale sia sostanziale che 

processuale, è che il recupero di tempi ragionevoli per il processo penale non può prescindere da 

una forte attenzione al tema del1a tu tela dei diritti coinvolti dall' accertamento penale, perché la 

durata ragionevole, oltre che per dettato costituzionale, è condizione essenziale perché possa dirsi 

attuat:) il ., giusto processo"86 

Il disegno di legge presenta quindi una ra/io che coni uga la finalità deflattiva ad un più vas to 

progetto riforma tore di istituti più sensibili ai temi della protezione dei diritti dell'imputato. 

Lo strumento utilizzato per il raggiungi mento dello scopo è duplice: da un lato vi sono norme 

immediatamente precettive, dall' altro il conferimento di delega al Governo, con il quale si è preferito 

affidare al Governo il compito di bilanciare le opposte esigenze di finalità ried ucativa della pena e 

di sicurezza sociale con riferimento all'ordinamento penitenziario e alle misure di sicu rezza, e tra 

diritto alla riservatezza delle comunicazioni e diritto all'informazione in materia di intercettazione 

telefonica. 

Quanto alle misure intese a semplificare e velocizzare la celebrazione dei processi penali, s i 

richiama no le norme che introducono nel sistema penale una nuova causa di estinzione dei reati 

persegui bili a querela per condotte riparatorie; le nOrme che prevedono tempi certi di indagine; le 

nonme sulla ridefinizione dei poteri del giudice per le indagini preliminari e del giudice dell'udienza 

preliminare; le disposizioni sulla fissazione di rigorosi requisiti per i motivi di appello e sul1a 

previsione di puntuali modalità di redazione della sentenza; l'aumento delle sanzioni pecuniarie in 

caso di inammissibilità dei ricorsi per cassazione; una disciplina semplificata per l'inammissibilità 

per vizi formali; incentivi del decreto pena le di condatU1a; la riforma del rito abbreviato. 

3. CASI CHIUSI - RISOLUZIONI FINA LI 

Nel rapporto 1\lU1uale relativo al 2015 del Comitato dei ministri del Consiglio d'europea sul 

monitoraggio dell'esecuzione delle sen tenze e decisioni della Corte Ed u sono evidenziati i progressi 

realizzati nell'attività di chiusura della supervisione: è stato infatti raggiunto un nuovo record di 

85 U disegno dì legge, recante "Moddiche al codice penale e al codice di procedura pena le per il rafforzamento d(>lIe 
garanzJe difensive e la durata rag ionevole dei processi e per un maggiore contrasto del fenomeno corruttiva, olt((' che 
deU'ordinamento penitenziario per 1'e((ettiv ità ried ucativa della pena" ,è all'esa me deUa Commissione giustizia del 
(A.S. 2.067). Il disegno di legge assorbe anche la disciplina della prescrizione. origi.llariamente contenuta nel disegno di 
legge A.S. 1844. 
so Cfr. Relazione di accompagnamento A.c. 2798. 
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casi chiusi nel 2015 (1,537 casi contro 1,502 in 2014). Mal ti di questi casi riguardano deficit strutturali 

perduranti da molto tempo soprattutto in materia di eccessiva lunghezza dei processi. Il report 

mostra anche una riduzione del numero dei casi sottoposti a monitoraggio, ammontanti a 10,652 alla 

fine del 2015. Figura 14 

PRINCI PALI CASl CH1USl A1.1 1 DICEMBRE 2015 

Federatlon 

54 2 7. 73 13 

35 29 

Fonte: Corte europea dei diritti dell'uomo - Rapporto annuale 2015 

Restano due importanti sfide da realizzare riguardanti ]' esecuzione di casi relativi a 

importanti problemi strutturali, quali il controllo nell'azione delle forze di pubblica sicurezza e le 

condizioni di detenzione. 

In questa comice la posizione dell'Italia appare pienamente in linea. Il numero dei casi chiusi 

nel 2015 è stato pari a 228 contro i 23 dell'anno 2014. 

La maggior parte di questi casi (222) riguarda il contenzioso seriale in materia di eccessiva 

durata dei processi. 

In questo contesto si collocano le risoluzioni finali di chiusura del monitoraggio 

dell'esecuzione, adottate nel corso del 2015, in settori di maggiore impatto sul piano dell'effettività 

della risposta al deficit strutturali evidenziati dalle sentenze della Corte europea. 

3.1. Le ris o luzioni f inali l'elative in m ateria di durata de i procedimenti 
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119 dicembre 2015, nell'ambito della riunione n. 1243 del Comitato dei Ministri, sono state 

adottate due risolu zioni finali di chiusura del monitoraggio dell'esecuzione rispettivamente per 28 

casi di eccessiva durata di procedimenti di se parazione e divorzio e per 149 casi di eccessiva durata 

dei procedimenti civili, riguardanti 27 Tribuna li che hanno raggiunto efficaci risultati in termini di 

riduzione dei tempi di pendenza dei processi: 

- CM/ResDH(2015)246 (Andreoletti grOl/p - ricorsi n. 29155/95 ed altri, sentenza del 15 

maggio 1997) in materia di eccessiva lunghezza dei procedimenti giudiziari di divorzio e 

separazione (in Documenti n. 2). 

- CM/ResDH(2015)247 (A C. grol/p - ricorsi n. 27985/95 ed altri , sentenza del19 marzo 1997) 

in materia di eccessiva lunghezza di processi civili (in Documenti n 

Questo buon risultato si aggiunge a quello già ottenuto nella precedente riunione del 

Comitato dei Ministri del se ttembre 2015 che aveva avuto ad oggetto i gru ppi di ricorsi Mosfacciuolo 

e Gag/lOtle, portando alla chiusura del monitoraggio di 34 vecchi casi sul procedimento Pinto: 

- CM/ResDH(2015)155 Mostaccil/olo grouplGagliotle - ricorsi n. 64705/01 e n. 45867/07, 

sentenze del 29 marzo 2006 e del 20 giugno 2011 (in I ocu lI"-' II li n. 4). 

Il Comitato dei ministri ha dato atto dell ' impegno dello Stato italiano profuso nell ' affron tare 

con un co:nplesso di misure articolate a livello organizzativo/ amministrativo e normativa deficit 

struthuali evidenziati dalla Corte europea, nella quale un importante ruolo strumentale è s tato 

svolto dal puntuale flusso di informazioni rese dal Ministero della giustizia in ordine all'andamento 

dei procedimenti Pinto dopo le recenti riform e. 

3.2. 	 La risoluzione finale sul caso Godell i c. Italia in materia di diritto dell'adottalo a conoscere 
le pi'Oprìe origini. 

Tra le risoluzioni finali adottare nel 2015 relative a casi singoli si segnala per il particolare 

rilievo la chiusura del monitoraggio sull'esecuzione d ella sentenza del 25 se ttembre 2012 

pronunciata sul caso Godel/ i c. ftalia (ricorso n. 33783/09) in materia di diritto dell'adottato a 

conoscere le proprie origini - Risoluzione CM/ResDH(2015) 176 (in f)()c II II1en li n . 5). 

Con la sentenza del 25 settembre 2012, la Corte Edu ha dichiarato che la legislazione italiana 

è in contrasto con l'articolo 8 della Convenzione (diritto al rispetto della vi ta privata e familiare), 

nella parte in cui non consente all'ad otta to di avere accesso alle informazioni "non identificanti" 

sulla propria nascita e nella parte in cui rende irreversibile la scelta della madre biologica di 

mantenere il pro prio anonimato. 

In materia è successi vamente intervenuta anche la Corte cos tituzio nale che con sentenza n. 

278 del 2013, ha dichiarato J'illegittimità costituzionale delle disposizioni di legge {a rticolo 28, 
,,,,il ,1-	 l!iiJ 
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comma 7, della legge 4 maggio 1983, n. 184, come sostituito dall'articolo 177, comma 2, del decreto 

legislativo 30 giugno 2003, n. 196), nella parte in cui non prevedono la possibilità per il giudice di 

interpellare la madre - che a suo tempo ha dichiarato di non voler essere nominata nell' atto di nascita 

del figlio - su richiesta del figlio, ai fini di una eventuale revoca di tale dichiarazione. 

La Corte costituzionale ha tuttavia precisato che il procedimento per la revoca della 

dichiarazione di anonimato deve essere regolato dalla legge, in modo tale da assicurare la massima 

riservatezza invitando, quindi, il legislatore a introdurre apposite disposizioni, volte a consentire 

la verifica della perdurante attualità della scelta della madre naturale di non voler essere 

nominata e, nello stesso tempo, a cautelare in termini rigorosi il suo diritto all'anonimato, 

secondo scelte procedimentali che delimitino adeguatamente le modalità di accesso, anche da 

parte degli uffici competenti, ai dati di tipo identificativo. 

Il ricorso analogo Cavallaro c.Ilalia (ricorso n. 81292/12) è stato radiato dal ruolo con decisione 

del lO ottobre 2015 a seguito di regolamento amichevole intervenuto tra le parti (infra, capitolo n. 

USURE ADOn'ATE 

11 Comitato dei ministri ha adottato la risoluzione finale prendendo atto del fatto che a 

seguito della sentenza della Corte costituzionale e di nuova istanza presentata dalla ricorrente, il 

Tribunale per i minorenni di Trieste, con decreto depositato il 21 luglio 2014, ha autorizzato la 

signora Godelli ad accedere al registro dell' anagrafe e presso le altre istituzioni in grado di 

soddisfare l'esercizio del diritto alle origini e alla propria identità. 

Ha inoltre preso atto che la Camera dei deputati ha approvato un disegno di legge, ora 

all'esame del Senato", auspicando, nelle more, l'adeguamento dei giudici a quanto statuito dalla 

Corte costituzionale, ai fini della verifica della volontà attuale della madre biologica. 

87 E' stato approvato dalla Camera dei Deputati in un testo unificato il18 giugno 2015. Attualmente è al Senato (AS 1978) 
assegnato alla 2° commissione Giustizia. Il progetto di legge, conformemente alle indicazioni deUa Corte europea e della 
Corte costituzionale, prevede che l'adottato, o il figlio non riconosciuto aUa nascita da una donna che abbia manifestato la 
volontà di non essere nominata, raggiunta la maggiore ew, può chiedere di avere accesso a informazioni che riguardano 
la sua origine e l'identità dei suoi genitori biologici. L'accesso aUe informazioni è consentito nei confronti della madre che 
abbia revocato la dichiarazione di non voler essere nominata ovvero sia deceduta. La madre che ha partorito in anonimato 
può, decorsi diciotto aruli dalla nascita del figlio, confermare la propria volontà comunicandola al tribunale per i minorenni 
del luogo di nascita del figlio. In caso di conferma dell'anonimato, qualora sia presentata istanza da parte del figlio 
naturale, il tribunale per i minorenni autorizza, se richiesto, l'accesso alle sole informazioni di camttere sanitario, 
riguardanti le anamnesi familiari, fisiologiche e patologiche, con particolare riferimento all'eventuale presenza di malattie 
ereditarie trasmissibili. 
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Sotto quest'ultimo si segnala che secondo le informazioni rese dal Ministero clelia giustizia, 

tutti i tribunali e le corti d' appello, a pronunciarsi sulle vicende analoghe a quelle ciel caso 

Godelli, hanno clato piena applicazione ai principi espressi clalle Corti europea e costituzionale. 

Si tratta di decisioni connotate da una attenta analisi del contesto giuridico conseguente alle 

pronunce citate e convergenti sulla necess ità cii ricercare la madre biologica alline cii interpellarla 

sull' attualità clelia clichiarazione di anonimato. Ne costituisce esempio l' orclinanza del Tribunale cl ei 

minorenni cii Trieste di cui si riporta un passo significativo: "Se si parte dall'assunto che nOI1 si può più 

mellere in discussione, dopo le pronunce rispethval1lenle della Cedu e della Corte coshtuzlOnale, che ogni 

esse re "mano ha din'lIo di conoscae le SI<!' origini e che tale dirillo di rango costituzionale è controbilallcial>i/è 

escll/siuamente da altro diril/o per50nali>simo, di pari rango, vige, allo stato attuale, nel nostro ordinall/cnto 

il dovere di compulsare nuovamente la madre biol0S'al oue il figlio adoltato faccia richiesta di infomlflzi"ni 

SI/ Ile proprie origini e sulla propria idenhtà, senza che a ciò com sponda affallo alcun au tomati5mo conseg" t'lIte 

alla semplice richiesta del figlio ado Ilota; tale sistema preserva quindi integro Il diri t to personalissimo ddla 

madre all'oblio, potenziando, piullosto, la portata di tale dirillo assolulo d. rango costituzionale, nel senso di 

arricchirlo del/a prerogativa di ri lornare, Con vallltazione esciusivalllente personale ed autonoma, SII una 

decisione così pregnante e verosimilmenle dolorosa, almeno nella maggioranza dei casi, per riveder/a, mn tl.'l 

contrarills actus, che con!ientn, a lei per prima, di revocare quell 'iniziale fllchiarnzione dl anonimato 

(eventl/almen le anche od indipendenlemenle dal/a richiesla 111 tal senso del figlio biologico ormai adullo) ' ,,} 

Alla luce della pronuncia della Corte costiluzionale, perlanlo, senza alClln automatismo conseguenle ad Il17a 

semplice n'chiesla {. .. ] al pa.., di ogn i essere umano, l'adollolo nolo da parto anonimo gode del dinllo a 

conoscere le proprie origini, con i/limite del/'accerlata persislenza del/a volontà della /Iladre biologica di lIilll 

svelare tale segreto e tale prerogativa, affaente la sfera dei suoi ditithfondamenta", e lo esere/ la, in concreld, 

allraverso l'impulso che egli stesso può dare alla procedura di in/erpel/o della madre. 

La scelta effettuata dal/a Corte coshluzionale di una pronuncia addit' l,a di prillcipio fomiscc 

convincente conferma elle siamo ,il Imnte alle "rime obbltgale" e che, allo slato, anche 11ella carenza di un 

inlervento del legislatore, il giudice CO II/ Ulle, a cui non è pemltro consentita una prommcia di non Iiquet, 

sulla linea ben tralleggiata dalle due Curh, possa reperire nella legge e nel sistema quanto necessano per evita,·r 

una mero decisione di reiezione delle islanze ex articolo 28 legge adoz, fOlldata sull'allllaie v uoto normatil'il 

successivo alla sen tenza n. 278;2013," (orclinanza dell'8 maggio 2015) , 

Nonostante la mancanza cii specifiche clisposizioni legislative i giudici italiani stanno, quincli, 

operando il bilanciamento tra gli interessi di pari rango della maclre biologica e del figlio natura :e 

secondo le linee tracc iate dalle due Corti, 

I§
@JllJdr'l 
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3,3, Le altre risoluzioni finali 

Le altre risoluzioni finali adottate nell'anno 2015 riguardano i seguenti casi: 

- Di Pasquale c, Italia (Albanese group) - Sentenza 9 giugno 2009 (ricorso n, 27522/04) 

Risoluzione CMfResDH(2015) 107 (in Documenli n , 6) 

- De Carolis e Lolli c, Italia - Sentenza (ricorso n. 33359/05) - RisoluzioneCMfResDH(2015) 

70 (in Oocumenti n. Z) 

entrambe in materia di incapacità personali previste dalle procedure fallimentari prima della 

riforma del 2006, 

Le risoluzioni finali sono state adottate sulla base dei bilanci d 'azione nei quali il Governo 

ha rappresentato che il decreto legislativo n , 5 del 2006, ed in particolare l'articolo 152 recante 

l'abrogazione delle disposizioni relative alle incapacità personali del fallito, conteneva le misure 

generali idonee a prevenire nuove violazioni simili a quelle oggetto della condanna da parte della 

Corte europea; 

- Kollcaku c. Italia - Sentenza 8 febbraio 2007 (ricorso n. 25701/03) - Risoluzione 

CMfResDH(2015) 108, in materia di decisioni in absenlia (in Documenti n, 8), 

La Corte aveva ritenu to che la disciplina del processo contumaciale in Italia non fosse 

compatibile con le garanzie " partecipative" dell'equo processo, quale tutelato dall'articolo 6 della 

Cedu, 11 Comitato dei ministri ha dato atto delle modifiche introdo tte all'articolo 175 del c.p,p, con 

il decreto legislativo n, 60 del 2005 riconoscendo all'imputato il di ritto ad essere rimesso nel termine 

per impugnare in tutti i casi in cui non abbia av uto cognizione del procedimento o del 

provvedimento conclusivo, emesso nei suoi confronti in contumacia, ave non vi sia prova che abbia 

rinunciato volontariamente a comparire o ad impugnare, [n ordine all'effettività del rimedio con 

riferimento alle nuove procedure, il Comitato dei ministri ha richiamato la decisione con la quale la 

Corte europea, in un caso simile, ha dichiarato il ricorso inammissibile sulla base del mancato 

esaurimento delle vie di ricorso interne quali risultanti dall'intervento del legislatore (decisione 25 

novembre 2008 - Cat Berra c. Italia, ricorso n, 34192/07); 

- Dltahbi c. Italia - Sentenza 8 luglio 2014 (ricorso n. 17120/09) - Risoluzione 

CMfResDH(2015) 203, in materia di prestazioni assistenziali (in DOCllml!n ti Il. 9), 

La prestazione (riconoscimento del diritto all'assegno per nucleo familiare numeroso) 

prevista dall'ar ticolo 65 della legge n, 448 del 1998, era stata richiesta s.illa base degli accordi del 

Mediterraneo conclusi con l' Unione europea, che estendono il regime di sicurezza sociale 

comunitario al Paese che ha sottoscritto l'accordo (nella specie, la TlUlÌsia). Il gi udizio interno si era 

concluso in senso sfavorevole per il richiedente in quanto l'assegno in questione era sta to ritenuto 

dalla Corte di cassazione una prestazione non rientrante nell' ambito del]' Accordo 

'lld'I I' 
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euromediterraneo. Tutta via la Corte del Lussemburgo aveva da to un' interpretazione diversa, a lla 

quale i giudici italiani si sono successivamente adeg ua ti . 

La risoluzione è s ta ta adottata considerata la modifica introdotta nella normativa in manie ra 

da garantirne l'applicazione anche ai cittadini d i Paesi terzi soggiornanti di lungo periodol'8 e 

considera te le nuove norme in materia di responsabilità dei magis trati tali da prevedere un rimedio 

effe ttivo anche nell' ipotesi di violazione in sede giud izia ria del d iritto dell' Unione europea; 

- Bm Khemais (grol/p) c. Italia - Sentenza 6 luglio 2009 (ricorso n. 246/07) . Ris oluzione 

CM/ResDH(2015) 204, in materia di vio laz ione d i misure inte rina li disposte dalla Corte di 

sospensione di es pulsioni in Paese a rischio cii tor tu ra (in Docu menti n. 10). 

Con la sentenza del 2009 la Corte av eva condanna to l'Italia per aver esegu ito l' espulsione 

verso la Tunisia, Paese che non dava garanzie di rispetto dei diritti umani nei confron ti dei de ten uti, 

in violazione del divie to disposto in via ll1 terinale urgente dalla Corte. Con la Risoluzione 

CM / ResOH(201 0)83, il Com itato dei minis tri avev a severamente stigmatizzato il mancato rispetto 

dell a misura provvisori a disposta dalla Corte, in violazione deU' arti colo 34 deUa Convenzione, ,c 

in vita to l'Italia ad adottale misure generali idonee ad evitare il ripetersi d i violazioni ana loghe. 

Finalmente, dopo cinque anni, la proced ura d i controllo è stata ch iusa . Il Comitato dei 

ministri ha dato atto delle iniziative adotta te dal Governo intese ad assicurare il rispetto delle misure 

interina li urgenti deUa Corte in materia di provvedimenti di espulsione, in pa rticolare, con la 

circolare del Min istro deUa giustizia del 27 febbraio 2010 indirizza ta a tutte le corti d ' appello e, 

tramite esse, ai giudici di pace con la quale è sta ta richiamata l'attenzione sull ' obbligo di rispettare 

le misure interina li ado ttate da ll a Corte eu ropea ai sensi dell'articolo 39 del regolamento deUa Corte; 

. Martura /Ja c. Italia - Sentenza (ricorso n . 63154/00) - Ri soluzione CM/ResDH(2015) 69, in 

materia di diritto del detenuto aUa libertà e alla sicurezza e alla liber tà di corri spondenza (in 

Documenti n. 11). 

La Corte aveva condannato l'Ita lia per la violazione dell 'a rticolo 5, paragrafo 4, Cedu, in 

re lazione all' eccessivo ritardo con il q uale l'autorità giudiziaria aveva esaminato !'istanza del 

ricorrente volta ad ottenere un a pron uncia suUa legittimità della sua detenzione. Con riferimento 

all e limitazioni alla libertà di corrispondenza lamentate dal ricorrente (nella specie alcune le ttere 

tra ttenute a titolo precauzionale dall'ammi nis trazione penitenziaria) la Corte aveva constatato che 

ta le provvedimento era privo d i base legale l' no n supportato da alc una ragione di necessità ed 

urgenza. 

AA La modificò legislòtiva è s tata introdotta con l'a rticolo 13 della legge n. 97 de12013 (legge europe i! 20-1 3) per riso lvere la 
procedUTo di infrazione e uro-uni tnIid . 
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Il monitoraggio del caso è stato chiuso sulla base del fatto che una rigorosa applicazione delle 

garanzie previste dal codice di procedura penale e, specificamente, dall' articolo 309, è misura idonea 

a prevenire violazioni future dell'articolo 5, paragrafo 4, e della presa d'atto delle riforme nel 

frattempo intervenute sul controllo della corrispondenza delle persone detenute (indicate nella 

Risoluzione CM/ ResDH (2005)55 - Calogero Diana Group); 

- Moretti e Benedetti c. Italia - Sentenza 27 aprile 2010 (ricorso n, 16318/07) 177 

Risoluzione CMjResDH(2015) 177, in materia di illegittima ingerenza nella vita familiare 

(dichiarazione di adottabili tà di minore emessa prima della pronuncia di rigetto della domanda di 

adozione speciale) (in Documenli IL l2), 

La Corte aveva constatato la violazione dell' articolo 8 della Cedu, per la mancanza di 

motivazione della decisione del Tribunale dei minori di respingere la domanda di adozione 

presentata dai ricorrenti nonché per il ritardo nell'esame della stessa, avvenuto solo successivamente 

alla dichiarazione di adottabilità del minore ed alla scelta della famiglia adottiva, 

Il Comitato dei ministri ha ritenuto sufficiente ai fini di prevenire future violazionj la misura 

della pubblicazione e diffusione della sentenza, tradotta in italiano, anche sui siti della Presidenza 

del Consiglio dei ministri e della Camera dei deputati; 

M, e altri c. Italia e Bulgaria - Sentenza 31 luglio 2012 (dcorso n. 40020/03) - Risoluzione 

CMjResDH(2015) 205, in materia di proibizione della tortura (obbligo di apertura di un'indagine in 

caso di ragionevole sospetto) (in Documenti n . 13). 

Nel caso in esame la Corte aveva riscontrato la violazione da parte dell'Italia dell' obbligo 

procedurale che impone alle autorità di procedere ad indagini approfondite, indipendenti, 

imparziali e soggette a controllo pubblico, allorquando sussista il ragionevole sospetto di trattamenti 

vietati dall'articolo 3 della Cedu. 

Il monitoraggio è stato chiuso sulla base del piano d'azione presentato dal Governo nel quale 

sono state fornite assicurazioni circa l'avvenuto pagamento dell' equa soddisfazione concessa dalla 

corte e l'adozione di adeguate misure di carattere generale intese a prevenire nuove violazioni. 
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1. LA T UTELA DEI DIRITTI FO N DAM ENTALI N EL SISTEMA LTILlVH LO DI 
PROTEZIONE 

1.1 . 
 11 controllo accentrato di costituzionalità: ruolo della Corte costituzionale e limiti al dovere 
di interpretazione conforme dei giudi ci comu ni 

Anche nelle pronunce del 2015 la Corte costituzionale ha confermato il principio del primato 

assiologico della Cos titu zione sulla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e la collocazione non 

statica di tali norme nel sistema delle fonti , quale parametro interposto, di live llo subcostituzionale, 

nel giudizio di costituzionalità. Rispetto all'obbligo eli adeguamento ai principi posti dalla 

Convenzione, nella sua interpretazione giudiziale ad opera della Corte eu rope a, la Corte 

costituzionale ha ribadito l'esclusione dell'ingresso automatico nell'ordinamento nazionale delle 

nOrme della Convenzione e che, in ogni caso, è ad essa riservato di verificare se le nonne interposte 

nel giudizio di legittimità costituzionale siano in contrasto con altre norme della Costituzione, 

secondo il bilanciamento degli interessi costituzionalmente protetti coinvolti nella disciplina 

censurata, affinché si realizzi "la necessaria integrazione delle tutele" (sentenza n. 49). Le pronunce 

della Corte costituzionale, a differenza di quelle della Corte europea, garantiscono, con la loro 

efficacia generalizzata, la certezza del diritto. Anche rispetto all' obbligo di conformarsi alle decisioni 

della Corte europea dei diritti dell'uomo, è rimesso alla Corte costituzionale valutare se una norma 

di cui sia stato accertato il deficit di tutela riguardo ad un diritto fondamentale, continu i ad avere 

efficacia nell' ordinamento giuridico italiano. Come affermato nella sentenza n. 49, il giudice 

nazionale non è obbligato ad interpretare in modo univoco le sentenze della Corte europea, 

poiché è tenuto a recepire la norma inelividuata a Strasburgo solo nel caso in cui si trovi in 

presenza di un diritto consolidato o di una sentenza pilota. 

Viene, inoltre, valori zzata la funzione ermeneutica delle norme e dei principi posti dalla 

giurisprudenza della Corte europea, concorrendo a definire la portata delle disposizioni 

cos titu zionali, secondo un canone che impone la massima espansione delle tutele in materia di diritti 

fondamentali prefigu rati dalla Cedu, con la conseguente prevalenza della fonte che assicura la tutela 

più intensa. In tale ottica, entrambi i parametri devono essere fa tti valere congiuntamente per 

consentire alla Corte costituzionale di effettuare una valutazione sistemica e non fra zionata dei 

diritti coinvolti dalla norma di volta in volta scrutinata, rispetto a tutti i diritti e i principi rilevanti, 

costituzionali e sovranazionali, complessivamente considerati, che sempre si trovano in rapporto di 

integrazione e reciproco bilanciamento (sentenza n. 127). 

Sull' estensione dell 'efficacia di una sentenza di condanna pronuncia ta dalla Corte di 

Strasburgo ai casi analoghi, la Corte ha escluso la possibilità di disapplicare la norma censurata per 
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con trasto con la Cedu, nonostante la sopravvenuta decisione della Corte europea abbia denunciato 

l'incoerenza della normativa censurata e condannato l'Italia per violazione del diritto 

convenzionale. Nelle ipotesi in clli non sia stata praticabile l'interpretazione costituzionalmente 

orientata deUa norma sospettata di incostituzionalità, la Corte costituziona le ha pronunciato 

l'iUegittimità della norma denunciata anche in considerazione dei parametri conven zionali evocati 

(sentenza n. 96). 

In assenza di una soluzione costituzionalmente obbligata, o in presenza di richieste 

add itive, creative o manipolative di sistema, che eccedono i slloi poteri di intervento e sono 

espressione di scelte discrezionali, la Corte ha affermato che spetta anzitutto al legislatore stabilire 

quali soluzioni debbano adottarsi per porre rimedio alle frizioni tra l'ordinamento nazionale e la 

Cedu, con la conseguente inammissibilità della questione (sentenza n, 269 e, da ultimo, n. 102 del 

2016) . 11 giudice comune deve comunque interpretare il diritto interno secondo una lettura 

costituzionalmente conforme delle norme convenzionali; nell'impossibili tà di tale interpretazione 

conforme, ha l'obbligo di sollevare questione di legittimità costihlzionale della legge di ratifica della 

Convenzione, le cui disposizioni non sono censurabili in sede di legittimità costituzionale (49, 96, 

127,146,150,184,187). 

2. LA CEOU NELLA Gl RISPRUOENZA D ELLA CORTE COSTITUZIONALE 

2, '1, TipoIogia di decisioni 

Sono state numerose, nel 2015, le pronunce della Corte costituzionale che hanno richiamato 

le norme della Convenzione e le sentenze della Corte europea, rese nei giudizi sulle leggi (sentenze 

nn, 18, 22, 34, 49, 71, 96, 97, 109, 120, 127, 146, 150, 157, 178, 184, 186, 216, 221, 229, 230, 234, 240, 260 

e ordinanze nn. 20, 28, 57, 136, 173, 174, 187, 269, 274). La Corte ha dichiarato l'illegittimità 

costituzionale delle disposizioni censurate sulla base del parametro rappresentato dalle norme 

della Cedu nelle sentenze nn. 22, 96, 97, 109,184, 229,230, 260. 

Sono state, inoltre, pronunciate ordinanze di ammissibi lità nei giudizi per conflitto di 

attribuzione tra poteri dello Stato sollevati dalla Corte di cassazione nei confronti del Senato della 

Repubblica e del Presidente della Repubblica, per lesione della propria sfera di attribuzioni 

costituzionalmente garantite, a ca usa della autodichia degli organi nei confronti del personale 

(ordinanze n. 137 e n. 138). In particolare è stata eccepita la violazione dei principi del giusto 

processo, sanciti dall'articolo 6 della Convenzione, sotto i profili dell 'effettività della tutela 

giurisdizionale e dell'indipendenza e imparzialità degli organi giurisdizionali nelle controversie sul 

156 

Deputati Senato del 

i i i "'",ATURA - DISEGN! !JMENTI - DOC. 

–    156    –



f'cl fUL SLU),\/J, I - L ·.iUicC,( I.I/F.\ TO OFU ·O/W/S. /1/1'.'\70 ,\<lJO" <Li' ./1 PR/\'(fP/I, <U.I 
(,'{( R/SPR( 1)/ \LA DEU./ ('OR /L LI :/<urLi 

rapporto di impiego dei dipendenti degli organi costituzionali. Entrambi i ricorsi sono stati discussi 

all'udienza del 19 aprile 2016 (esito ancora inedito). 

Segue la rassegna delle principali pronunce secondo i principi convenzionali richiamati. 

2.1.1. Tu tela dell' equo processo (articolo 6 Ced u) 

2.1.1.1. Il princi pio di pu bblicità dei procedimenti g iudiz iari 

Con le sentenze nn. 97 e 109 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittime alcune 

disposizioni per contrasto con il principio di pubblicità dei procedimenti giudiziari, sancito 

dall' articolo 6, paragrafo l, della Ceduo 

2.1.1 .2. Procedimento d ina nzi al tribunale di sorvegli anz a 

La sentenza n. 97 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli articoli 666, comma 3, e 678, 

comma 1, del codice di procedura penale nella parte in cui non consentono che, su istanza degli 

interessati, il procedimento davanti al tribunale di sorveglianza nelle materie di sua competenza (nel 

caso di specie, domanda di misura alternativa alla detenzione domiciliare) si svolga nelle forme 

dell' udienza pu bbIica. La Corte ha ritenuto fonda la la questione sulla base della precedente sentenza 

n. 135 del 2014 con la quale SOno stati dichiara ti costituzionalmente illegittimi gli articoli 666, comma 

3, 678, comma 1 e 679 comma 1, c.p.p. nella parte in cui non consentivano che, su istanza degli 

interessati, il procedimento per l'applicazione delle misure di sicurezza si svolgesse davanti al 

magistrato di sorveglianza e al tribunale di sorveglianza, nelle forme dell'udienza pubblica. Nella 

evocata sentenza la Corte costituzionale ha affermato che le conclusioni raggiunte dalla Corte 

europea dei diritti dell'uomo con riferimento ai procedimenti per l'applicazione delle misure di 

prevenzione (sentenza 13 novembre 2007, Bocellan e RIzza c.Italia; sentenza 8 luglio 2008, Perre ed 

a/h'i c. Italia; sentenza 2 febbraio 2010, Leone c. Italia; sentenza 5 gennaio 2010, Bongiorno c. Italia; 

sentenza 17 maggio 2011, Capitani e Campanella c. Ila/w; 26 luglio 2011, Pa/ean c. Italia)" e per la 

riparazione dell'ingiusta detenzione (sentenza lO aprile 2012, Lorenzettz c. Italia) non possono non 

valere anche in relazione al procedimento di applicazione delle misure di sicurezza, relativamente 

ai gradi di merito. 

89 Con riguardo ai procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione, la Corte europea ha ritenuto che, pur a 
fronte dell'elevato grado di tecnicismo che dette procedure presentano e delle esigenze di protezione della vita privata di 
terze persone, lO esse spesso riscontra bili, l'entità della posta lO gioco e gli effetti che le procedure stesse possono produrre 
sulle persone coinvolte non consentono di affermare che il controllo del pubblico non rappresenti una condizione 
necessaria alla garanzia dei diritti dell'interessato, al quale si deve almeno offrire la possibilità di sollecitare una pubblica 
udienza davanti alle sezioni specializzate dei tribunali e delle corti di appello. 
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Nella sentenza in esame, la Corte costituzionale ha ritenuto il regime dell ' udienza camerale 

non compatibile con l'a rticolo 6, paragrafo l, della Cedu, il quale stabilisce - per la parte conferente 

- che"ogni persona ha diritlo a che la sun causa sia esall/ina ta, pubblicamente ed entro un temune ragione""I,. 

da un tnbunale indipenden te e Impnrzinle", aggiungendo, altresì, che "lo sentenza deve eSsere l'l'SII 

pubblicamente, ma l'accesso nella sala di "drenza può essae vietato alla stampa e al pubblico durante h/tlo o 

parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblrco (1 della sicu rezza nazionale in una sooetà 

democratica, quando lo eSIgono gli intere" i Jel l1linori o la protezione della vita pnvata delle parti in causa, o, 

nella misu ra giudicata strettamente necessaria dal tribunale, quando In circostanze speciali la pubblicità p",sa 

portar" pregiudizlO agli intere,si della gillstizia" , A giudizio della Corte, la norma convenzionale non 

contrasta con le tutele offerte dalla Costituzione, ipotesi nella quale la n orma s tessa rimarrebbe 

inidonea a integrare il parametro dell' ar ticolo ll7, primo comma, CosI. L'assenza dell'esplicito 

rich iamo Ilon scalfisce il valore costituzionale del principio di pubblicità dell e udienza giudiziarie, 

specie di quelle penali, che rappresen ta un princip io connaturato ad un ordin amento democratico. 

Tale principio non ha valore assoluto e può cedere in presenza di particolari ragioni giustificative, 

che nel dibattimento penale devono essere collegate ad esigenze di tutela di beni di rilevanza 

costituzionale, Al pari degli altri procedimenti, anche quello che si svolge dinanzi al tribunale di 

sorveglianza presenta specifiche particolarità, che valgono a differenziarlo da un complesso di altre 

procedure camerali e che conferiscono specifico risalto alle esigenze alla cui soddisfazione il 

principio di pubblicità delle udienze è preordinato. Le materie di competenza del tribunalt' C: i 

sorvegliill1za, olb'e alle misure di sicurezza, riguardano, infa tti , la concessione delle misure 

alternative alla detenzione, il differimento dell'esecuzione delle pene detentive e delle sanzioni 

sostitutive, la sospensione della pena detentiva inflitta per i rea ti commessi in relazione allo sta to di 

tossicodipendenza, l'estinzione della pena per esito positivo dell' affidamento in prova al servido 

sociale e/ o della liberazione condizionale. Si tratta di procedimenti in tema di esecuzione della pena 

distinti ed ulteriori rispetto a quelli adottati in sede di cognizione, all'esito dei quali il giudice, previa 

verifica su lla condotta del condannato e sulla sua pericolosità sociale, è chiamato ad esprimere un 

giudi zio d i merito, idoneo ad incidere in modo diretto, definitivo e sostanziale su un bene primario 

dell'individuo, costituzionalmente tutelato, quale la libertà personale, 

2,1,1.3, Procedimento di applicazione della misura patrimoniale della confisca 

Analoghe considerazioni sono alia base della sentenza n. 109, che ha affrontato il problema 

della leg i:timità costituzionale degli articoli 666, comma terzo, 667, comma quarto e 676 del codice 

di procedura penale, con riguardo al procedimento diesecuzione volto all'applicazione della misura 

patrimoniale della confisca, più propriamente il procedimento di opposizione avverso l' ordinanza 
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in materia di confisca. A giudizio della Corte il procedimento è finalizzato all'applicazione di una 

misura distinta ed ulteriore rispetto a quelle adottate in sede cognitiva, che incide su un diritto 

tutelato dall'articolo 1, Protocollo 1, Cedu, che può colpire un soggetto rimasto estraneo al giudizio 

di cognizione; lo stesso richiede accertamenti di fatto attinenti, da un lato, al collegamento tra il bene 

ed il reato, e, dall'altro, nel caso di confisca di un bene di proprietà o in possesso di terzi, alle 

condizioni che consentono di adottare la misura nei confronti di questi ultimi . Di conseguenza la 

Corte ha dichiarato !'illegittimità costituzionale degli articoli 666, comma terzo, 667, comma quarto 

e 676 del codice di procedura penale, nella parte in cui non consentono che, su istanza degli 

lnteressati, il procedimento di opposizione contro l'ordinanza in materia di applicazione della 

confisca si svolga, davanti al giudice dell'esecuzione, nelle forme dell ' udienza pubblica. 

2.1.1.4. Gi usto processo - ompu to dell'eccess iva durata del p rocesso penale - Fase delle 
indagini preJim inari 

Con la sentenza n. 184 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale 

dell' articolo 2, comma 2-bis della legge 24 marzo 2001, n. 8990, nella parte in cui esclude dal computo 

del processo la durata delle indagini preliminari, prevedendo che il processo penale si considera 

iniziato con l'assunzione della qualità di imputato, ovvero quando l'indagato ha avuto legale 

conoscenza della chiusura delle indagini preliminari, anziché quando l'indagato, in seguito a un atto 

dell 'autorità giudiziaria, ha avuto conoscenza del procedimento penale a suo CMico. 

La Corte ha, invece, dichiarato l'inammissibilità della questione di legittimità dell'articolo, 

comma 2-qualer, della legge, nella parte in cui sottrae al computo della durata del processo i periodi 

di sospensione che non siano riconducibili alle parti. 

Con riferimento ai principi del giusto processo, i giudici remittenti (ordinanze n. 180 e n. 248 

del 2014) avevano eccepito che la nozione di processo considerata dalla Cedu si identifica con 

qualsiasi procedimento si svolga dinanzi all'autorità giudiziaria per l'affermazione o la negazione 

di una posizione giuridica di diritto o di soggezione, riconducibile al soggetto che il processo 

promuova O subisca. In tal senso, processo sarebbe anche la fase delle indagini preliminari che 

precede l' esercizio dell'azione penale, indagini che, se protratte irragionevolmente, dovrebbero 

assumere rilievo ai fini dell'equa riparazione. 

La Corte, in accoglimento di tale prospettazione, ha affermato che la Corte europea dei diritti 

dell' uomo, attraverso reiterate pronunce (ex multis, sentenze 16 luglio 1971, Ringeisen c. Austria; 15 

luglio 1982, Eckle c. Cenl1ania; lO dicembre 1982, Mes sina c. Italia; 4 aprile 2006, Kobtsev C. Ucraina), ha 

dedotto dall' articolo 6 della Cedu la regola che impone, ai fini dell'indennizzo conseguente 

90 11 cO llima 2·bis è s tato introdotto neU 'articolo 2 delln legge n. 89 del 2001 dall'articolo 55 del 22 giugno 
2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, in vigore dal 12 agosto 2012. 
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all'inosservanza del termine di ragionevole durata del processo penale, di tenere conto del periodo 

che segue la comlmicazione ufficiale, proveniente dall'autorità competente, dell'accusa di avere 

commesso un reato. "Si tmlta, peraltro, di un approdo enneneutico del tutto consono alle finalità perseguite 

dal giudizio di ripamzione e solleCI tate dali 'osservanza del canone del giusto processo In ambito convenzIOnale. 

La violazione del dirillo a una celere definizione del processo penale, espresso dall'articolo 6 della Cedu , genera 

infotti lo pretesa di un indennizzo idoneo a n'storore il patimento cagionato dalla ecceSSll'I1 pendenza 

dell'acCl/sa, quando e,,1l sia sla la espressa per /1/ezzo di un atto dell'aulorità giudiziaria e abbia in tal modo 

acquisilo una consislenza lale da npercuotersi sigmficativamente sulla vila dell'indagato (Corte Edu, sen tellZa 

15 luglio 1982, Eckle c. Gentili/lill). È questa un'evenienza 1/1 alcun 1110do circoscriVIbile alla fase del pWCfssn 

che segue all'eserCIzio dell'azione penale (articolo 405 cod. proc. pen.) e ali' assu nzione della quali Iii di imputato 

(articolo 60 cod. proc. pen.), posto che essa tende naluralmente a l1Ianifeslarsiftn dallempo in cui una persona 

è venuta formalmenle Il conoscenza dell'esislenza di un'indagine Il suo carico, In particolare quando si 

accompagl/o al compimenlo di alli /TIuasivi della sfera di lIberlà dell'individuo. Pertallto, una volta penetmtD 

nel nostro ordinamento, per effello della giurispl1ldenza europea e con valore di fonte soura-legislativa, il 

principio che collega alla lesione de l dll1tto alla ragionevole durala del processo, sancilo dall'articolo 6 della 

Cedu, una pretesa riparalona nei confi'onh dello Stalo, viene da sé che l'equa riparazione avrà ad oggello non 

soltanlo lo fase che lo nortllahva nazionale qualifica "processo", ma anche le attiuità procedimentali che lo 

precedono, ave Idonee a de terminare il danno al CUI ristoro è preposla l'azione". A giudizio della Corte, con 

l'articolo 2, comma 2-bis, il legislatore si è svincolato dalla generale nozione di processo penale 

rilevante ai sensi dell'articolo 6 della Convenzione e tale da abbracciare anche parte delle indagini 

preliminari, per ripiegare sulla qualificazione nazionale di tale istituto, benché essa non sia 

conciliabile con la finalità perseguita dal rimedio compensatorio garantito dalla Convenzione. La 

norma impugnata, amputando il "processo", per come va inteso ai sensi dell'articolo 6 Cedu, di una 

sua componen te, si congiunge alla previsione normativa che vieta di accogliere la domanda di 

riparazione Se il giudizio non ha ecceduto la durata di tre anni in primo grado, di due in secondo 

grado e di uno innanzi alla Corte di cassazione, e comunque quella complessiva di sei anni. In tal 

modo, viene formulata una previsione astratta, la cui applicazione si presta ad incidere 

negativamente non solo sulla misura della riparazione, ma anche su lla sussistenza del relativo 

diritto. 

La Corte ha, quindi, concluso che l'articolo 2, comma 2-bis, della legge n. 89 del 2001 , è 

costituzionalmente illegittimo, nella parte in cui prevede che il processo penale si considera ini ziato 

con l'assunzione della qualità di imputato, ovvero quando J'indagato ha avu to legale conoscenza 

della chiusu ra deUe indagini preliminari, anziché quando J'i.ndagato, in seguito a un atto 

dell'autorità giudiziaria, ha avuto conoscenza del procedimento penale a SllO carico. 
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Quanto all'inammissibilità della questione relativa all'articolo 2, comma 2-quater, nella parte 

m Clll sottrae al computo della durata del processo i periodi di sospensione che non siano 

riconducibili alle parti, la Corte ha rilevato che essa discende dalla considerazione che la sospensione 

è istituto «oggello non di una disciplina generale, bensì di specifiche regolamentazioni della te con riguardo 

alla diversità dei presupposti e delle finalità perseguite, Il criterio normativa slAggerito dal rimellente per 

distinguere un'ipotesi di sospensione dal/'altra appare anzitLlllo indetennina!o, perché non chiarisce se la 

"riconducibilità" de/la causa sospensiva alle parti implichi un giudizio di imputabilità, in ragione di una 

condolla ostruzionishca che asta al n'storo del danno (Corte Edu, Grande Camera, sentenza 29 maggio 1986, 

DelAmeiand c Germania), ovvero un apprezzamento in ordine alla domanda delle parti cui consegua la 

sospensione del processo, ave essa valga quale fallo obiettivo, non imputabile allo Stola, e idoneo ad incidere 

sul diritto a/l'equa riparazione (CorteEdu, sentenza 12 maggio 1999, 5acc0111anno c Italia), ovvero ancora la 

corrispondenza della sospensione a un interesse, o anche ad un'esigenza processllale, propn'a delle sole parh". 

La Corte ha ritenuto sufficiente considerare, a tal fine, che la Corte di Strasbmgo, in modo costante, 

include nel periodo rilevante ai fini della ragionevole durata del processo il periodo di sospensione 

conseguente alla proposizione di un incidente di legittimità costituzionale (Grande Camera, 

sentenza 29 maggio 1986, Deumeland c Germania), ma non quello derivante dal rinvio pregiudiziale 

alla Corte di giustizia dell'unione europea, per la cui pro trazione nulla è imputabile allo Stato 

(sentenza 30 settembre 2003, Koua Poirrez c Francia). È chiaro quindi, secondo la Corte, che tali ipotesi 

di sospensione sono del hl/to equivalenti, quanto all'attività e agli interessi delle parti del processo 

a quo, ovvero al criterio normativo sposato dal rimettente, ma ben si comprende la ragione per cui, 

agli effetti dell'equa riparazione per la eccessiva durata del processo, la Corte di Strasburgo non 

ritenga di accomunarle. Il giudice a quo, anziché limitarsi a dubitare della legittimità costituzionale 

della porzione di norma attinente al processo principale, che verteva sulla sospensione per incidente 

di legittimità costituzionale, ha impugnato l'intera disposizione, propugnandone la declaratoria di 

incosbtuzionalità in un senso indeterminato e inadeguato, e comunque non costituzionalmente 

obbligato9l . 

91 La sentenza n. 184 del 2015 è stata richiamtlta dalla Corte costituzionale nella sentenztl n. 36 del 2016, riguardante la 
questione di legittimità costituzionale dell' articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, nella parte In cui anche per ti giudizio di 
equa npnrt1zlcme corlsldera n·spellato Il termine ragwnevoie se Il processo non eccede in dllrt1ta dI tre I1nni in pn/J/O grado. di due il1 
secondo grado, di 1.In anno nel giudizIO di legi/hmilà (COllIma 2-bis), o se il giudizIO viene comunque definito !:n //lodo irrevocabile in 
un tempo non superiore Il sei arlT!! (coll1ma 2-ter). Secondo il giudice remittente l'irragionevolezza della previsione in rapporto 
al procedimento per equi! riparazione emergerebbe in considerazione della sua minore complessità rispetto ad un 
ordinario giudizio di cognizione, a causa della semplicità. dei fatti e della finalità cui tende l'articolo 2 della legge 24 marzo 
2001, n. 89. Nell'accogUere la questione la Corte ha giudicato che la disposizione impugnata viola gli articoli 111, secondo 
comma, e 117, prin10 comma, Cost., poiché comporta che la durata complessiva del giudIzio pOSStl essere superiore al 
limite biennale adottato dalla Corte europea dei diritti dell'uorno. Dalla giurisprudenza europea consolidata si evince il 
principio di diritto, secondo cui lo Stato è tenuto a concludere il procedimento volto all'equa riparazione del danno da 
ritardo maturato i.n altro processo in termini più celeri di guelli consentiti nelle procedure ordinarie, che nella maggior 
parte dei casi sono più complesse, e che, cornunglle, non sono costruite per rimediare ad una precedente inerzia 
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2.1.1.5. 
 Limiti alla retroattività dell e leggi non di natura penale - Divieto di ingerenza de; 
legislatore sui processi in COrSo e motivi imperativi di interesse gen era le 

La Corte ha ulteriormente ribadito nelle pronunce del 2015 la propria giurisprudenza in 

materia di efficacia reh'oattiva delle leggi, innovative e di interpreta zione autentica , il cui divieto 

non è stato elevato a dignità costituzionale, salvo che per la materia penale. Tale efficacia deve però 

trovare giustificazione sul piano della ragionevolezza sempre che non contrasti con altri va lori ed 

interessi costituzionalmen te protetti, che costituiscono altrettanti motivi imperativi d i interesse 

generale, ai sensi della Ceduo Secondo la giurisprudenza europea in linea di principio non è vietato 

al potere legislativo di stabi lire in materia civile una regolamentazione innovativa a portata 

retroattiva dei diritti derivanti da leggi in vigore, ma esige che queste ragioni siano bilanciate con la 

ga ranzia dell 'accesso e dello svolgimento di un processo equo a tutela dei diritti individuali, sempre 

che a questi ultimi non siano imposti sacrifici sproporzionati o per mere esigenze finanziarie. 

A rgomenta la Corte cos tituzionale che, diversamente, se ogni intervento del genere fosse 

considerato come indebita ingerenza allo scopo di influenzare la risoluzione di una con trovers ia, la 

regola stessa sarebbe destinata a rimanere una mera enuncia zione priva di significato concreto, Ne 

deriva la legittimità di una norma di natura interpretativa ave persegua lo sco po di chiarire il 

significato della norma interpretata nel suo senso riconoscibile come una delle possibili le tture del 

testo originario in situa zioni di ogge ttiva incertezza del dato normativa, Ovvero in ragione di un 

dibattito giurisprudenziale irrisolto anche sulla base di un orientamento gi urisprudenziale 

minoritario, o intenda ristabilire un'interpretazione più aderente all' originaria volontà del 

legislatore. La Corte costitu7.ionale ha ribadito la validità di tale orientamento ill1Che in sentenze 

successive alle decisioni della Cor te di Strasburgo Maggi C. Italia e Agrati c. Italia, che hanno ribaltato 

l'es ito dello scrutinio di cos tituzionalità su questi oni relative a leggi interpretative retroattive 

(ordinanza n, 274) . 

Nella clauso la che fa riferimento ai limiti generali all'efficacia retroattiva delle legg'i attinenti 

alla sa lvagua rdia di principi costitu zionali e di altri va lori di civiltà giuridica, sono ricompresi il 

rispetto del principio generale di ragionevolezza, che si rifle tte nel divieto di introdurre ingiustificate 

disparità di trattamento, la tutela dell'affidamento legittimamente sorto nei soggetti quale principio 

connaturato all o Stato di dirilto specie se maturato con il consolidamento di situazioni sos tanziali, 

nell'amminis trazion e della giustizirl. Ne consegue che illegislntore nazionale nOLl può consentire una duri'lta complessiva 
del procedimento rego lato di'tUa legge n. 89 del 2001 pari CI. quella tollerata. con ri gua rdo agli altri procedimenti civili di 
cognizione, an ziché modelli'lrla sul calco dei più brevi termini indicati dalla stessa Cor te di Strasburgo e recepiti dalla 
giurisprudenza n?l z ionale. 
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la coerenza e la certezza dell' ordinamento gimidico, il rispetto delle funzioni costituzionalmente 

riservate al potere giudiziario (56,146,150). 

Sulle norme di interpretazione autentica (articolo 1, commi 774, 775 e 776 della legge n. 296 

del 2006) dell'articolo 1, comma 41, della legge n. 335 del 1995 sulle moda lità di corresponsione 

dell'indennità integrativa speciale per le pensioni di reversibilità, con applicazione del regime 

vigente al momento della liquidazione della pensione di reversibilità, indipenden temente dalla data 

di decorrenza della pensione diretta, la Corte ha ribadito, come già afferma to nelle sentenze nn. 1 

del 2011 e 227 del 2014, che la norma impugnata en uclea una delle possibili varianti di senso della 

norma interpretata, che si innesta nella riforma del sistema pensionistico, che ha reso più acuta 

l'esigenza di interpretarle s istematicamente. In relazione ai rapporti di durata, non si può riporre 

alcun affidamento nell' immutabilità della disciplina e non sono precluse modificazioni sfavorevoli. 

La norma, al fine di contemperare conb·apposti interessi, tutela i trattamenti pensionistici già definiti 

in sede contenziosa e attua un ragionevole bilanciamento tra i diritti dei singoli con l'esigenza di 

sos tenibilità del sistema previdenziale. Tale bililllCiamento è evoca to dalla s tessa giurisprudenza 

della Corte di Strasburgo, che, con il riferim en to alla clausola sui motivi imperativi d'interesse 

generale, appare giustificare una legislazione interpretativa. Né si configura un'ingerenza arbitraria 

neU'autonomo esercizio delle funzioni giurisdizionali per l'applicazione della norma ai giudizi in 

corso, poiché l'incidenza sui giudizi in corso è connaturata alle nOrme interpretative con efficacia 

retroattiva. (127,174,274). 

Con la sentenza n. 260 è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli 

arbcoli 3 e 117, primo comma, Cost., l'arbcolo 40, comma 1- bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, 

n. 69, convertito, con modificazioni, in legge n. 98 del 2013, nella parte in cui, con norma di 

interpretazione autentica dell'articolo 3, comma 6, primo periodo, del decreto-legge n. 64 del 2010, 

prevede che alle fondazioni lirico-sinfoniche, sin dalla loro trasformazione in soggetti di diritto 

privato, non si applicano le disposizioni che stabiliscono la trasformazione dei contratti di lavoro 

subordinati in contratti a tempo indeterminato come conseguenza deUa violazione delle norme in 

materia di apposizione del termine, proroga e rinnovo dei contratti medesimi. 

Secondo il giudice remittente la norma, che si autoqualifica di interpretazione autentica, in 

realtà introdurrebbe una disposizione innovativa e retroattiva che priverebbe del diritto alla 

conversione del rapporto di lavoro a tempo determinato coloro che nel frattempo avevano ottenuto 

una sen tenza favorevole. La disposizione sarebbe, altresì, irragionevole poiché disporrebbe un 

ingius tificato deteriore trattamento dei lavoratori dipendenti degli enti lirici privatizzati, rispetto 

agli altri d ipendenti privati, così violando il principio di uguaglianza . Sarebbero conseguen temente 

violati anche gli obblighi internazionali derivanti dalla Cedu, in relazione agli articoli 6 e 13 della 
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Convenzione sul divieto di retroattività delle norme in assenza dei motivi imperativ i di interesse 

generale che la giustifichino, come enucleato dalla giurisprudenza della Corte Edu. 

La Corte non ha rinv enuto alcun elemento giustificativo della norma interpretativa nella 

disposi zione censurata , poiché essa estende, con portata retroattiva, il divieto di conversione dei 

contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato previsto dalla norm a interpretata 

in caso di rumovo dei contratti a termine che comporterebbe la trasforma zione degli s tessi in 

contratti a tempo indeterminato, ai casi di v izi genetici del rapporto negozia le. La norma non 

chiarisce, quindi, una plausibile varian te di senso della disposizione u)terpretata, ma lede si,) 

l'affidame:1to dei consociati nella sicurezza giuridica, sia le attribuzioni cos titu zionali deU'autorità 

giudiziaria, giacché l'intervento normativo si ripercuote sui giudizi in corso, travolgendo gli effetti 

delle pronunce già rese 'lO. 

In modo analogo la sentenza n. 216 ha di chiarato l'illegittimità costituzionale dell' articolo 26 

del decre to-legge 6 dicembre 2011, n . 201 , convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n . 21 4 nella parte 

in cui si dispone che le lire ancora in circolazione si prescr ivono a favore dell' Erario con decorrenza 

immediat<t ed il relativo controvalore è versa to all' entrata del bilancio dello Stato e riassegnato al 

Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. L'anticipazione al6 dicembre 2011 della prescrizione 

del diritto dei possessori delle lire a conve rtirle in euro, già disposta al 28 febbraio 2012 dalla legge 

27 dicembre 2002, n. 289 è stata ritenuta in contrasto con illegittimo affidamento, poiché, sebbene la 

norma censurata formalmente incida sulla presc rizione, in realtà estingue il diri tto a cui si riferisce. 

2.1.2. Diritto alla libertà e alla sicurezza (articolo 5 Cedu) 

E' s tata dichiarata non fondata la questione di legittimità cos titu zionale, sollevata con 

ri ferimento, tra gli altri parametri, all 'a rti colo 117, primo comma, Cos t, in re lazione all 'articolo 5 

Cedu e all 'a rticolo 3 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, dell'articolo 1, comma l , 

le tt. b), del decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, come modificato in sede di conversione dalla legge 

30 maggio 2014, n. 81, nella parte in cui stabilisce che, ai fini dell'applicazione di una misura cIi 

sicurezza, anche in via provvisoria, nei confronti dell'infermo di mente e del seminlermo di mente, 

q2 Secondo la Corte cos tituzio na le neU'ordi.nilmrnto cos tituzionale non è interdetto (II legis latore di emanare disposizioni 
che modificano in senso sfavorevole pe r i bpll r(iciar i la disciplina dei rapporti di durata, anche se l'oggetto di qut."sti Sk1 
costituito da diritti soggettivi perfe tti, purché la li modifiche non si traduci'lno i.n un regolamen to irrazionale o arbitrario 
de ll e sjtuazioni giuridiche previstt' ditl.le disposiz ioni precedenti (cfr. Corte Costitu zionalp n. 166 del 2012, n. 302 del 2010). 
Il divieto di retroattivi tà de Ui'I It'gge, pur cos tituendo valo re fondamentale della ((vilLA g iuridicil , non riceve 
neU'ordinamento la tutela privil eg iata di cui all'articolo 25 Cast.: illegisJatore, ne l rispetto di lale previsione, può emanare 
disposizioni retroattive purché I", retroattiv ità tfovi ",deguata giustificazione nell'es igenza di tutelare principi, diriUi e beni 
di rilievo cos tituzionale, che costitui!:>cono altretta nti "motivi imperativi di interesse gene rale" ai st>nsi della (dr. Corte 
c05htuzionale n. 56 del 2015, n. 170 del 2013, nn. 264 e 15 del 20/2, nn. 303, 271, 257.236 del 2011 , n . 209 de/ 201O, n. 31) 
del 2009). 
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"l'accertamento della pericolosità sociale è effe ttuato sulla base delle qualità sogge ttive della 

persona, senza tener conto delle condizioni di cui all'articolo 133, secondo comma, n , 4, c.p." e che 

la sola mancanza di programmi te rapeutici individuali "non costituisce elemento idoneo a 

supportare il gi udizio di pericolosità sociale" (sentenza n. 186) . 

Secondo il giudice remittente la normativa censurata avrebbe esposto a gravi rischi non solo 

la s icu rezza dei cittadini italiani, ma anche quella di tutti i cittadini protetti dalle Convenzioni 

internazionali che possono, pe r varie ragioni, trovarsi sul territorio italiano. 

La Cor te ha ritenuto erroneo il presupposto interpre tativo da cui muoveva il rimettente, 

poiché le disposizioni censurate dovevano essere inquadrate nell 'ambito della normativa volta al 

definitivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari . Esse non modificano la nozione di 

pericolosità sociale asseritamente lesiva dei diritti della persona, ma si riferiscono esclusivamente 

alla pericolosità sociale che legittima il ricovero in un ospeda le psichiatrico o in una casa di cura ed 

incidono sui criteri di scelta tra le diverse misure di sicurezza e su lle condizioni per l'applicazione 

di quelle detentive e perseguono lo scopo di riservare quelle es treme, for temente incidenti sulla 

libertà personale, ai soli casi in cui ciò sia necessario a causa delle condizioni mentali della persona 

in questione. 

Con l'ordinanza n. 20 la Corte ha restituito al rimettente gli a tti relativi a lla questione di 

legittimi tà costituzionale dell'art. 71, comma 1, c.p.p. impugnato, in riferimento, tra gli a ltri, agli 

articoli 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione all 'articolo 5 della Cedu, nella parte in cui, in caso 

di incapacità processuale, permanente ed irreversibile, di un imputato inle rmo di mente sottoposto 

a misura di sicurezza provvisoria detentiva, non consen te al giudice di celebrare il processo e di 

definirlo con W1a sentenza, ivi compresa quella di assoluzione per non imputabili tà ed applicazione 

di misure di sicurezza, allorché l'imputato sia rappresentato da un curatore speciale. Il rimettente 

dovrà riesaminare la rilevanza della questione alla luce dell'entrata in vigo re del decre to-legge 31 

marzo 2014, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2014, n. 81, il quale, 

all'articolo 1, comma 1- quafer, prevede che "Le misure di sicurezza delen h've provviso11'e o definitive, 

compreso il n[ouero nelle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza, non possono dlO'a re altre il 

tempo stabilito per la pena detentiva prevista per il reato commesso, avulo n'guardo alla previsione edittale 

lI1assima. Per la determinazione della pena a tali effetti SI applica l'articolo 278 del codice di procedura penale. 

Per i delilli punili con la pena dell'ergastolo nOI1 si applica la disposizione di cui al primo pen·odo". 

2.1.3. Principio d.i legalità (articolo 7 edu) 
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2.13.1. Confisca ed ili zia 

Nel precisare il rap porto tra norme della Convenzione e dei suoi Protocolli ed il diritto 

nazionale, con la sentenza n. 49 la Corte ha dichiarato l'inammissibilità della questione di legittimi tà 

costituzionale dell'articolo 44, comma 2, del d .P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle 

disposizioni legislative e regolamentari in materia edili zia) in materia di confisca "edilizia" e dei 

presupposti per l'applicazione in ipotesi di prescrizione del rea to, con riferimento ai pri ncipi sanciti 

dalla Corte europea dei diritti dell' uomo (\/n/vara c. Italia del 2009). 

La ques tione era stata sollevata dal Tribunale di Teramo con ordinanza del1 7 gennaio 2014 

e dalla Corte di cassazione con ordinanza del 20 maggio 2014 (ribadita con l'ordinanza n. 187). Le 

fattispecie all'esame d i entrambi i giudici rimettenti riguardavano l'applicazione della confisca in 

caso di prescrizione del rea to di lottizzazione abusiva nei confronti di imputati, la cui res ponsabilit,\ 

era stata dimostrata nel corso del dibattimento. 

La Corte di cassazione aveva sottoposto al giudizio della Corte cos titu zionale 

l'interpre tazione fornita dalla Corte Edu, ne lla sentenza Va nmm c. Italia , nel senso che precluderebbe 

la confisca edilizia in assenza di condanna per il rea to di lottizzazione abusiva, nonostante sia s tata 

accertata la responsabilità penale del soggetto imputato. A fondamento delle dedotte cens ure la 

Corte remittente aveva eccepito la mancata considerazione del bilanciamento che deve essere 

operato qualora vengano in rilevanza oppos ti interess i costituzionali protetti, quali ii paesaggio, 

l'ambiente, la vita e la salute, prevalenti rispe tto al diritto di proprietà, come tutelato dalla Ceduo La 

Corte di cassazione aveva sottoposto, quindi , al giudizio della Corte costituzionale la norma 

convenzionale. 

Secondo il Tribunale di Teramo, invece, la normativa censurata, come interpretata dalla 

giurisprud enza nazionale, sa rebbe stata in contrasto con l'articolo 7 della Cedu, nell ' interpretazione 

della Corte Edu, nel senso che la confisca ivi prev ista non possa applicarsi nel casa di declaratoria 

di presc rizione del reato urbanistico. 

La Corte costituzionale ha dichiarato en tram be le questioni inammissibili. 

La ques tione sollevata dalla Corte di cassazione è stata dichiarata inammissibile per l' erroneo 

presuppos to pos to aHa base delle censure, ovvero che in conseguenza della sentenza Vn rl'llm i 

giudici nazionali sarebbero tenuti ad interpretare l'articolo 44 in questione nel senso indicato dalla 

Corte e uropea, in contrasto con i principi costituzionali evocati. In considerazione del carattere sub

costituziona le della Cedu, quale parametro interposto nel giudizio di costituzionalità, secondo la 

Corte costituziona le l'eventuale dubbio di costituzionalità non può essere eccepito rispetto alla fonte 

convenz ionale, ma deve essere prospettato ri spe tto a lla legge nazionale di recepimen to (sentenze n . 

349 e n. 348 del 2007, n. 311 del 2009). Il giudice rimettente ha quindi erroneamente so ttoposto al 
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vaglio di costituzionalità l'articolo 44 in questione anziché la legge 4 agosto 1955, n. 848 (Ratifica ed 

esecuzione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali 

firmata a Roma il4 novembre 1950 e del Protocollo addizionale alla Convenzione stessa, firmato a 

Parigi il 20 marzo 1952), "nella parte in cui con essa si è conferita esecuzione ad una norma reputata di 

dubbia coslituzionalztà, ovvero al divieto dI appliCflre la confisca urbanistica se non unitamente ad una 

pronuncia di condanna penale". In ogni caso è riservato alla Corte costituzionale verificare se le norme 

interposte nel giudizio di legittimità costituzionale siano in contrasto con altre norme della 

Costituzione, secondo il bilanciamento degli interessi costituzionalmente protetti coinvolti nella 

disciplina censurata affinché si realizzi "la necessaria integrazione delle tutele" (cfr. sentenza n. 264 

del 2012). 

Sotto altro profilo di inammissibilità, la Corte costituzionale ha rilevato che già prima della 

sentenza Varuara è stata cruarita la natura di sanzione penale della confisca urbanistica (cfr. sentenza 

della Corte Edu Sud Fondi c lIalia del 20 gennaio del 2009), che può pertanto "venire disposta solo nei 

confronti di colui la cui responsabilità sia stata accertata in ragione di un legame mtelletluale (coscienza e 

volontà) con i fatli". Nell'ordinamento nazionale l'accertamento ben può essere contenuto in una 

sentenza penale di proscioglimento dovuto a prescrizione del reato, la quale, pur non avendo 

condannato l'imputato, abbia comunque adeguatamente motivato in ordine alla responsabilità 

personale di chi è soggetto alla misura ablativa, sia esso l'autore del fatto, ovvero il terzo di mala 

fede acquirente del bene (sentenze n. 239 del 2009 e n. 85 del 2008). Inoltre, la Corte ha affermato che 

"di per sé, non è escluso che il proscioglimento per prescn'zione possa accompagnarsi alla più ampia 

motivazione sulla responsabilità, ai soli fini della confisca del bene lottizzato (misura, quest'ullima, che il 

giudice penale è tenuto a disporre con la sentenza definitiva che accerta che vi è stata [allizzazione abusiva ai 

sensi dell'arlicolo 44, comma 2, del d.PK n. 380 del 2001)". Tale motivazione, una volta recepito il 

principio enunciato dalla sentenza Sud Fondi srl e altri c Italia, ed interpretato alla luce di esso 

l'articolo 44, comma 2, del dYR n. 380 del 2001, non costituisce una facoltà del giudice, ma un 

obbligo dal cui assolvimento dipende la legalità della confisca. 

Entrambe le questioni sollevate, dalla Corte di cassazione e dal Tribunale di Teramo sono 

state dichiarate poi inammissibili per erronea interpretazione della sentenza Varvara con riferimento 

all'articolo 7 della Cedu in relazione alla portata espansiva del principio enunciato non solo alle 

fattispecie penali, ma anche agli illeciti amministrativi. 

Erronea sarebbe, inoltre, l'esistenza dell' obbligo di interpretare la sentenza Varvara in modo 

univoco nel senso che la confisca urbanistica possa essere disposta solo urutamente ad una sentenza 

di condanna da parte del giudice per il reato di Iottizzazione abusiva. "Solo nel caso in cui si trovi in 

presenza di un dintto consolidato o di una sentenza pilota, il giudice italiano sarà vincolato il recepire la norma 
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zndwlduata a Strasb"rgo, adeg,,"ndo ad essa il suo criteno di giudizio per superare wen luah contmsti rispetlo 

ad una legge interna, anzitutto per nlezza di «ogni strumento ermeneutico a sua disposizione», ovvero, SI' ciò 

non fusse possibile, ricorrendo all'inczdente di legitlmzità costI tu zionale (sentenza n. 80 del 2011r. 

2.1.3.2. Retroattività della lex mit/or - Sospensione del procedimento con messa alla prova 

La sentenza n. 240 ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale 

dell'articolo 464-bis codice di procedura penale, introdotto dall'articolo 4, comma 1, letto aJ, della 

legge 28 aprile 2014, n. 67, con riferimento, tra gli altri, all'articolo 117 Cast., in relazione all'articolo 

7 Cedu, nella parte in cui, in assenza di una disciplina transitoria, preclude l'ammissione all'istituto 

della sospensione del procedimento con messa alla prova agli imputati di processi pendenti in primo 

grado, nei quali la dichiarazione di apertura del dibattimento sia stata effettuata prima dell'entrata 

in vigore della legge n. 67 del 2014. 

Il Tribunale di Torino (ordinanza 28/10/2014) aveva eccepito l'irragionevole disparità d i 

tratta:.nento tra soggetti che versano nelle medesime condizioni sostanziali a seconda della fase 

processuale in corso del giudizio di primo grado, in violazione altresì del principio di retroattività 

della 'ex miho,-, sancito dall'articolo 7 della Cedu, come interpretato dalla Corte di Strasburgo nella 

sentenza Scoppo/a c Italia del17 settembre 2009. 

La Corte ha chiarito che la preclusione censurata è conseguenza non della mancan?a di 

retroattività della norma penale, ma del normale regime temporale della nonna processuale, rispetto 

alla quale il riferimento all' articolo 7 della Cedu risulta fuori luogo. 

Il principio di retroattività si riferisce al rapporto tra un fatto e una norma sopravvenuta, d i 

cui viene in questione l'applicabilità, e nel caso in oggetto, a ben vedere, l'applicabilità e dunque la 

retroattività della sospensione del procedimento con messa alla prova non è esclusa, dato che la 

nuova normativa si applica anche ai reati commessi prima della sua entrata in vigore. 

L'articolo 464-bIS cod. proc. pen., nella parte impugnata, riguarda esclusivamente il processo 

ed è espressione del principio "tempus regit aclurn". 11 principio potrebbe essere derogato da una 

diversa disciplina transitoria, ma la mancanza di questa non è certo censurabile in forza dell'articolo 

7 della Ced U. 

Ha ribadito, inoltre, che la Corte e uropea dei diritti dell'uomo, ritenendo che il principio di 

retroattiv ità della legge penale più favorevole «sia un corollario di quello di legalità, consacrato 

dall'articolo 7 della eedu, ha fissato dei limiti al suo ambito di applicazione, desumendoli dalla 

stessa norma convenzionale. Il principio di retroattività della le:r Initior, come in generale file norme 

in materia di retroattività contenute nell'articolo 7 della Convenzione", concerne secondo la Corte 

le sole "disposizioni che definiscono i reati e le pene che li reprimono" (decisione 27 aprile 2010, 
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Morabilo c. lIalia; nello stesso senso, sentenza 17 settembre 2009, Scoppola c. Italia)". Perciò "é da 

rilenere cl,,' il principio di relroaltività della lex mitior riconosciulo dalla Corte di Strasburgo riguardi 

esclusivamente lo faltispecie incriminalrice e la pena, menlre sono eslranee all'ambilo di operativi/à di tale 

principio, così delineato, le ipotesi in ali non si verifica un mutamento, favorevole al reo, nella valutazione 

sociale del falla, che porti a rilenerlo penalmenle lecilo o comunque di minore gravi là» (sentenza n. 236 del 

2011)". 

In un caso In CUI era contestato il termine per richiedere il g;udizio abbreviato previsto 

dall'articolo 4-ter del decreto-legge 7 aprile 2000, n. 82 (Modificazioni alla disciplina dei termini di 

custodia cautelare nella fase del giudizio abbreviato), convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, 

comma 1, della legge 5 giugno 2000, n. 144, la Corte di Strasburgo ha distinto le norme sostanziali 

da quelle processuali che disciplinano tale giudizio e ha escluso che queste ultime potessero 

comportare la violazione degli articoli 6 e 7 della Cedu. Secondo la Corte, "Poiché lo modificazione 

legislativa denunciala dal ricorrenle [aveva] riguardalo una nornta di procedura, salvo il caso di arbItrarie là, 

niente nella Convenzione impediva al legislatore italiano di regolamentare la sua applicnzione ai processi in 

corso al momenlo della sua enlrata in vigore". Più in particolare, "poiché il giudizio abbreviato ha come scopo 

di evitare il dibaltimenlo e di decidere sulla fondatezza delle accuse in esito a una udienza in CJlmera di 

consiglio, non si [poteva] rimproverare alle autorità di avere limilalo l'applicazione delle nuove modalilà di 

accesso a questa procedura semplificata ai soli casi in cui il dibattimenlo pubblico non avesse avuto ancora 

luogo" (Corte europea dei dirifu dell' uomo, sentenza 27 aprile 2010, Morabito c. Italia). 

Il caso oggetto della ricordata decisione è analogo a quello cui si riferisce la questione di 

legittimità costituzionale e dalla stessa giurisprudenza della Corte europea emerge in modo limpido 

J'insostenibilità dell'asserita violazione dell'articolo 7 della Cedu. 

2.1.4. 11 diritto al ris p ·tto della vi ta privata e familiare (artico li 8 e 12 Cedu) 

2.1.4.1. 
 Diritto all 'identità personale - Rettificaziolle giudiz ia le di attribuzione d i seSso 

Con la sentenza n. 221, in materia di rettificazione giudiziale di attribuzione di sesso, la Corte 

ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, primo comma, della 

legge 14 aprile 1982, n. 164, nella parte in cui subordina la refuficazione di attribuzione di sesso alla 

intervenuta modificazione dei caratteri sessuali della persona istante". Il giudice remittente 

(Tribunale di Trento, ordinanza del 20 agosto 2014) aveva argomentato che la norma obbligava 

l'istante a sottoporsi ai trattamenti n1edico chirurgici necessari a modificare i propri caratteri sessuali 

93 Tale disposizione prevede che "La rettificazione si fa in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato che 
attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei 
suoi caratteri sessuali". 

169 

Deputati Senato del 

i i i "'",ATURA - DISEGN! !JMENTI - DOC. 

–    169    –



P.-IIiTf .\FCO'\UJ - r ·.WFGi.. LI IU IO DELI DR/J/,\ ,II/O"/O U IIO \.i I.L III ' //!\'CIPI /- . /1.1..< 
Gli '111\ l'II ("/J [,\1. I LlLLL I CORI r U i lWPU 

primari, in tal modo comportando una irragionevole e ingiustificata limitazione all'esercizio del 

diritto della persona all'identità di genere, ossia del diritto di scegliere la propria identità sessuale a 

prescindere dal dato biologico e violando il diritto alla salute e il diritto al rispetto della vita privata 

e familiare sancito dalla Cedu, come interpretati dalla giu ris prudenza della Corte europea, secondo 

cui il dirilto all'identità di genere, rientra a pieno titolo neUa tutela prevista dall'articolo 8 della 

Ced u (sentenze 11 luglio 2002 Coodwin c. Regno Unito; 29 aprile 2002, Prelllf c. Regno Unito), poiché 

la tensione e lo squilibrio emotivo provoca ti da lla divergenza tra il ruolo ricoperto nella società da 

ill\ transessuale operato e la condizione imposta da l diritto che rifiuta di riconosceme il mutamento 

di sesso non possono essere considera ti , a giudizio della Corte, un inconveniente di secondaria 

importanza discendente da una formalità . 

La Corte costitu zionale ha considerato la disposizione impugnata l'approdo di 

ill\'evoluzione culturale ed ordinamentale volta al riconoscimento del diritto all'identità di genere 

quale elemento costitutivo del diritto all' identità personale, rien trante a pieno titolo nell'ambito dei 

diritti fondamen tali della persona tute l,lti da ll'articolo 2 Cost. e dell'articolo 8 Cedu o Alla luce dei 

diritti fondamentali dell a persona, in mancanza di un riferimento tesh.ale alle modalità attraverso 

le quali si realizza la modificazione, la norma deve essere interpretata nel senso di escludere la 

necessità dell'intervento chirurgico al fine di accedere al procedimento g iud iziale di rettifica zione 

anagrafica_ 11 trattamento chirurgico rappresenta solo uno strumento eventuale per effettuarl' 

l'adeguamento dei caratteri sessuali rimettendo al s ingolo la scelta delle modalità attraverso le quali 

realizzare, con l'assis tenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transiz ione, che 

deve comunque riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a 

comporre l'identità di genere. 

2. 1..1 .2. Selezione eugenica degli embrioni 

Con la sentenza n. 96 la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degl i articoli 1, 

commi 1 e 2, e 4, com ma 1, della legge 19 febbraio 2004, n. 40, (recan te norme sulla procreazione 

medicalmente assistita), " nella parte in cui non consentono il ricorso all e tecn iche di procreazione 

medicalmen te assis ti ta alle coppie fertili po rta trici di malattie gene tiche trasmissibili, rispon denti ai 

criteri d i gravità di cui a ll' a rticolo 6, comma 1, le ttera b), della legge 22 maggio 1978, n. 194 [ ... ], 

accertate da apposite struttilfe pubbliche". 

Nel caso esamina to in detta sen tenza il giudice remittente aveva ritenuto le ci tMe disposi zioni 

in contrasto con il diritto costituzionalmente hltelato della coppia ad ill\ figlio sano e con il dirilto 

all'autode terminazione nelle scelte procreative e aveva eccepito l' irrag ionevolezza del di vieto 

PMA ed alla diagnos i preimpianto, costringendo la coppia a ricorrere all' interruzione terapeutica 

II/ d' Il' 
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della gravidanza, con conseguente lesione del diritto alla salute della donna, nonché contrasto con 

le norme della Cedu (articoli 8 e 14) che stabiliscono il diritto al rispetto della vita privata familiare 

e il divieto di discriminazione, come interpretate dalla Corte europea nella sentenza 28 agosto 2012, 

Costa e Pavan c. Italia" (illfra, parte l. ca p itl'!u !!!. par, 1.'1 ,'1). Nel merito, la Corte costituzionale ha 

ritenuto fondata la questione in relazione al profilo - assorbente di ogni altra censura - che attiene 

al vulllus effettivamente arrecato, dalla normativa denunciata, agli articoli 3 e 32 Cast., senza tacere 

l'antinomia rispetto alla normativa europea: "Sussis te, iII primo luogo, 1111 Insuperatrile aspetto di 

irragionevolezza dell'indisaimin"lo divieto, che le denunciate disposizioni oppongono, al/'accesso al/a PMA, 

con diagnosi preimpianto, da parte di coppie fertili affette (anche come portatrici sane) da gravi patologie 

genetiche ereditarie, suscettibili (secondo le evidenze scientifiche) di trasmettere al nasci turo rile'vanti anomalie 

o malfamwzioni. E ciò in quanto, con palese antinon"a nonnativa (sottolineata anche dalla Corte di SlI'asburgo 

nella richiamata sentenza Costa e Pavan contro Italia), il nostro ordinamento consente, comunque, a tali coppie 

di perseguire l'obiettivo di procreare UI1 figlio non affetto dalla speCifica patologia ereditaria di cui SOIIO 

portatrici, attraverso la, innegabilmente piti traumatica, modalità della illter",zione volon taria (anche 

reiterata) di graVidanze naturali - quale consentita dall'art. 6, comma 1, lettera b), della legge 22 maggio 1978, 

n. 194 (Nonne per la tutela sociale della ma/emità e sull'in terruzione volontaria della gravidanza) - quando, 

dalle onnoi nannali mdagini prenatali, siano, appunto «accertati processi patologici 1--,1 relativi a rilevanti 

anomalie o malfomlOzlOni del nascituro, che determinino un grave pericolo per la salute fi sica o psichica della 

donna». Vale a dire che il sistema normativo, cui danno luogo le disposizioni censurate, non consente (pur 

essendo scientificamente possibile) di far acquisire "prima" alla donna una informazione che le pennetterebbe 

di evitare di assumere "dopo" IIna decisione ben più pregiudizievole per la sua salute" , 

La sentenza n, 229 segue all'irrilevanza penale della ricerca sugli embrioni utilizzati per la 

procreazione medicalmente assistita sancita dalla sopra men zionata sentenza n, 96 . La Corte ha qui 

dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 13, commi 3, lettera b), e 4 della legge 19 febbraio 

2004, n, 40, nella parte in cui contempla, come ipotesi di reato, la condotta di selezione degli embrioni 

anche nei casi in cui questa sia esclusivamente finalizzata ad evitare l'impianto nell'utero della 

donna di embrioni affetti da malattie genetiche trasmissibili rispondenti ai criteri di gravità di cui 

all'articolo 6, comma 1, lettera b), della legge 22 maggio ]978, n, 194 (Norme per la tutela della 

maternità e sulla interruzione della gravidanza) e accertate da apposite strutture pubbliche, 

94 Nella sen tenza Cos /n e PnVfIIl c. ftalia del 28 agosto 2012 la Corte europea, constatato che il divieto di eseguire tes t 
diagnostici su un embrione, per stabilire se è portatore di caratteri ereditari che co mporteranno una malil.ttia grave per il 
bambi.no che dovrà nascere, costituisce un'ingerenza nel diritto dei ricorrenti al rispetto deUa loro vita privil.ta e familiare 
in violazione dell'articolo 8 della Cedu, ha ritenuto incoerente il sistema legislativo italiano poiché, da un lato, esso vieta 
rimpianto limitato ai sol! embrioni non affetti dalla malattia di cui i ricorrenti sono portatori sani, di:lll'altro, autorizza i 
ricorrenti ad abortire un feto affetto da queUa stessa patologia. Inoltre, il diritto dei coniugi di generare un figlio non aHetto 
dalla malattia genetica di cui sono portatori rientra nel campo della tutela offerta dalt'articolo 8 della Cedu, costituendo 
una (orma di espressione della vita privata e familiare. 
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Il giudice rimettente aveva ritenuto che il limite al ricorso alla PMA posto alle coppie fe rtili 

violasse il diritto all'autodeterminazione nelle sce lte lega te alla procreazione, i principi di 

uguaglianza e di ragionevolezza ed il diritto a ll a sa lute, costringendo le coppie fertili , portatrici di 

Wla malattia geneticamente trasmissibile ad una gravidanza naturale ed all'evenhlale aborto 

terapEutico. Inoltre, le disposizioni censurate apparivano in contrasto con le norme della Cedu che 

s tabiliscono il diritto al rispetto della vita privata familiare e il divieto di discriminazione, così come 

interpretate dalla Corte Edu nell a citata sentenza Cos ta e Pnvan c.Italia, relativa ad un caso del tutto 

simile a quello all'esame nel giudizio a qua. 

La seconda q uestione solleva ta dallo stesso tribunale riguardan te la presun ta 

incostituzionalità de ll 'articolo 14, commi 1 e 6, della medesima legge n. 40, nella parte in cui 

parallelamente vieta e penalmente sanziona la condotta di soppressione degli em brioni, anche ove 

trattasi di embrioni soprannumerari risultati affe tti da malattie genetiche a seguito di selezione 

finalizzata ad evitarne appunto l'impianto nell'ute ro della donna, è stata, invece, dichiarata 

infondata. La Corte ha ritenuto che anche rispetto a quelli malati deve esse re ga rantita la tutela 

riconoscÌLlta agli embrioni sani creati in numero superiore a quello s trettamente necessa rio ad un 

unico e contemporaneo impianto, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 14, ne l testo risultante 

dalla sentenza n. 151 del 2009. Con detta sentenza la Corte ha riconosc iuto il fondamento 

costituzionale della tute la dell 'embrione, riconducibile al precetto generale dell' ar ticolo 2 CosI. e 

l'ha bensì ritenuta suscettibile di affievolimento in caso di conflitto con altri interessi d i pari rilievo 

come il diritto alla sa lute della donna. Allo stato, unica tutela alla dignità degli 

embrioni non utilizzati per l' impianto è dunque la crioconservazione. 

La decisione della Corte costituzionale è espressione del dialogo tra le Corti nella tutela d"i 

diritti , con riferimento alle recenti decisioni della Corte europea assunte proprio nei confronti 

dell'Italia nella sentenza 27 agosto 2015 della Cor te europea dei diritti dell'uomo (Parrillo c. Unlia, 

in/m, pa rtI! l, capito lo Ili par. 

2.1 .5. Principio di non di scriminazione (articolo]4 ), in mate ria di prestazioni sociali - Invito 
al leg islatore 

Odia giurisprudenza consolidata della Corte costituzionale, riallermata anche ne lle 

pronunce del 2015, si trae la massima per la quale in tema di provvidenze destinate a l sostentamento 

della persona nonché alla salvaguardia di condizioni di vita accettabili per il contes to familia re in 

';', Tale decisione è stata ric.:hiamata dalla stessa Corte costituzionale nella sentenza n. 84 del 2016 con la quale si è 
pronunciata sull'ultima CI ueslione pendente avverso la legge Il. 40 del 2004 sulla PMA, rela livamente ali' utilizzazione degli 
embrioni soprannumefi\ri non pi ù impiantabili per la ricerca scientifica bio-medica in funzione (anche) della tute l., d ella 
salutro come diritto fond,lmentale d ell'individuo e interesse della collettività. La Cor te ha dichiarato l'inammiss ibilità d ella 
questione relativò a l divieto asso lu to d i ricerca clinica sugli embrioni non final izza ta a ll a hl tela dell' em brio ne stesso poiché 
la scelta operata dò! legi51atore è una "SCel tll dI rosì ekuflli! rùscrc2iol1f1!iltÌ, per I profili Il''sio /(1gici che III connotan o, da sollrrm;i. 
per ciò stesso. ai sindncll tp dI questa Carie". 
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cui la persona bisognosa si trova inserita, qualsiasi discrimine fra cittadini e stranieri legalmente 

soggiornanti nel territo rio dello Stato, fondato su requisiti diversi da quelli previsti per la generalità 

dei sogge tti, hnisce per risultare in contrasto con il principio di non discriminazione di cui all'articolo 

14 della Cedu, avuto riguardo alla interpre tazione rigorosa che di tale norma è stata offerta dalla 

giurisprudenza della Corte europea, oltre che con gli obblighi di so lidarietà sociale di cui alL'ar!. 2 

Cas t.. 

Con la sentenza n. 22 de120l5, la Corte è nuovamen te intervenuta sull'articolo 80 della legge 

23 dicembre 2000, n , 388. per dichiarare l'illegittimita costituzionale del comma 19, nella parte in 

cui subordina al requisito della titolarità dell a carta di soggiorno la concessione agli stranieri 

legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato della p ensione di cui all'articolo 8 della legge 

lO febbraio 1962, n. 66 e dell'indennità di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 21 novembre 

1988, n. 508 (pensione e speciale indenni tà per ciechi parziali), per contrasto, tra gli altri, con 

l'articolo 117 Cast, in relazione agli a rticoli 14 e 1, Protocollo 1, Cedu, 

La normativa citata è stata ogge tto di numerose pronunce della Cor te costituzionale che, a 

partire dalla sentenza n. 306 del 2008, ha affermato che, nella ma teria de qua, ogni discrimina zione 

fra cittadino e straniero legalmen te soggiornante, fondata su requisiti diversi da quelli previsti da lla 

generalità dei soggetti, contras ta con il principio di non discriminazione d i cui all'articolo 14 e 

deroga agli obblighi di solidarietà socia le di cui all'articolo 2 Cast. (sen tenze nn. 11/ 2009, 187/2010, 

329/2011,40/2013), Muovendo dal precedente specifico della sen tenza n. 40 del 2013, con la quale 

è stata dichiarata l'illegittimità della medesima disposizione, re lativamente all' indennità di 

accompagnamento e della pensione di inabilità agli invalidi civili totalmente inabili, la Corte ha 

chiarito che: "In ragione delle gravi condizioni di salute dei soggelli di riferimento, portatori di handIcap 

fortemente fI1vohdanl i, vengono infatti ad essere coinvolti una serie di valori di essenZIale risalto - quali, in 

parlicolare, la salvaguardia de/la salute, le esigenze di solidarietà rispello a condiziom di elevato disagio sociale, 

i doven' di assis lenza per le famiglie - tutti di ,ilievo costitu zionale in nferimenlo ai pammeln' evocalr, Ira cui 

spicca l'articolo 2 della CoslrtuzlOne - allume, anche, delle diverse convenzIoni Inlernazionali che panmenti 

li presIdiano e che rendono priva di giustificazione la previsione di IIn regime reslril/ivo (rabone temporis, 

così come ratiane cens us) nei confronti di cll/adini extracomunitari, legalmente soggiornanli nellemlono 

dello Siaio da tempo apprezzabile ed in modo 1l0n episodico, carn e nei casi di specie. Qualsiasi discnmille fra 

alladml e strameri legalmente soggiornanti nel terrilorio dello slalo, f ondato su requisili diversi da quelli 

prevlsli per la genemlilà dei sagge/II, finisce per ris"ltare in conlraslo con il pn'ncipio di non discriminaZione 

di cui all'arlicolo 14 della per come inte'prelalo dalla Corte europea", La sen tenza è s ta ta richiamata nella 

successiva n. 230 con la quale la medesima disposizione è stata dichiarata illegittima nella parte in 

cui subordina al requisito della titolarità della carta di soggiorno la concessione agli stranieri 
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legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato della pensione di invalidità civile per sordi e 

della indennità di comunicazione. 

Tenuto conto dell'elevato numero d i pronunce caducatorie adottate a proposito della 

disposizione ora nuovamente censurata, la Corte ha formulalo l'auspicio che " il legislatore provveda 

ad Unii organica ricognizione e revisione della disciplina, ad evitare, tra l'altro, che il ripetersi di 

interventi necessariamente frammentari, e condizionati dalla natura stessa del giudizio incidentale 

di legittimità costituzionale, possa avere riverberi negativi sul piano della tutela dell'eguaglianza 

sostanziale" , Per le questioni pendenti in tema si rinvia al par. :; .6 del presente capitolo. 

2.1.6. 
 Diritto al rispetto della proprietà è indennità di espropriazione (articolo 1 Protocollo 1 
Cedu) 

In materia di tutela della proprietà in caso di espropriazione e diritto ad un equo indennizzo, 

con la sentenza n. 71 la Cor te si è pronunciata sulla compatibilità con i principi di cui all'articolo 6 

e all'articolo 1, Protocollo 1, Cedu, dell' articolo 42-bis (Utilizzazione senza titolo di un bene per 

scopi di interesse pubblico) del d.P.R. n. 327 del 2000, sollecitata dalle Sezioni Unite della Corte di 

cassazione, nella parte in cui prevede che l'au torità che utilizza un bene immobi le per sco pi di 

interesse pubblico, modificato in assenza di un valido ed efficace provvedimen to di esproprio O 

dichiarativo della pubblica utilità, può disporre che esso sia acquisito non re troattivamente al suo 

patrimonio indisponibile e che al proprietario sia corrisposto un indenni zzo per il p regiudizio 

patrimoniale e non patrimoniale, quest'ultimo forfettariamente liquidato nella misura dellO per 

cento del valore del bene stesso, estensibile alle servitù di fatto. Malgrado la precisazione che l'a tto 

di acquisizione è destinato a non operare retroattivamente, sarebbe confermata la possibilità 

dell'amministrazione di utili zzare il provvedimento sanante ex IUllc, ai fatti anteriori alla sua entrata 

in vigore ed anche se vi è giÌl stato un provvedimento di acquisizione successivamente ritirato o 

annullato. 

La Corte costitu zionale ha dichiarato la questione infondata . Ha ritenuto che, anche se la 

norma si applica ai fa tti anteriori alla sua entrata in vigore, deve valorizzarsi la fi nalità di eliminare 

definitivamente il fenomeno delle "espropriazioni indirette", che aveva fatto emergere quella che la 

Corte Edu (nella sentenza 6 marzo 2007, Scordino dtalia) aveva definito una "défa illance structurdle", 

in contrasto con l'a rticolo 1, Protocollo 1, della Convenzione. 

A differenza delle ipotesi di es propriazione indiretta, l'acquisto deUa proprietà da parte della 

pubblica amministrazione non è più legato ad un accertamento in sede giudiziale, bensì ad un 

motivato provvedimento formale, previa rinnovazione della valutazione di attualità e prevalenza 

dell'interesse pubblico a disporre l' acq uisizione; l'acquisto non è retroattivo, non è quindi 

utilizzabile in presenza di un giudicato che abbia già disposto la res tituzione del bene al privato. 
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L'adozione dell'atto è consentita - una volta escluse, all'esito di una effettiva comparazione con i contrapposti 

interessi privati, altre opzioni, compresa la cessione volontan'a mediante atto di compravendita - solo quando 

110n sia ragionevolmente possibile lo restituzione, totale o parziale, del bene, previa nduzione in pristino, al 

privato illecitamente inciso nel suo diritto di proprietà", Solo se cosi interpretata la norma consente di 

riconoscere, per le situazioni prodottesi prima della sua entrata in vigore, l'esistenza di «imperativi 

motivi di interesse generale» legittimanti l'applicazione dello ius supemeniens, nonché di considerare 

il provvedimento sanante non meramente alternativo ad un procedimento di espropriazione 

legittimo, nel rispetto delle condizioni poste dalla Corte europea nella sentenza 6 marzo 2007, 

Scordino c Italia secondo cui lo Stato italiano avrebbe dovuto "sopprimere gli ostacoli giuridici che 

impediscono lo restihlZione del terreno sistematicamente e per pn'ncipio, impedire alla pubblica 

al11ministrazione d, lrarre vantaggio dalla siluazione di fatto da essa slessa determinata, scoraggiare le pratiche 

non conformi alle norme degli espropri in buona e da,,,,ta forma, adottando misure dissuasive c cercando di 

indiVIduare le responsabililà deglI aulori di lali pratiche", 

175 

Deputati Senato del 

i i i "'",ATURA - DISEGN! !JMENTI - DOC. 

–    175    –



l' I/In .. ,\UD,ID I - L '. -IIJ!;Ci .. 1,\ Il,, 1 /() OHI. 'OIIl!I,I.-I.\/f.\JO .1. //,/1),1: /U" Il /'111 ,1 CII'I r;./ Le< 
Gli RI,\P/lU{)F.V I OI,LL / COil'i'!:' n ,ROPIc' / 

3, 
 QUESTIONI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE ANCORA PENDENTI O SOLLEVATE 
NEL CORSO DEL 2015 CON RIFERIM ENTO AI PRINCIPI DELLA CEDU 

Le ques tioni interessano ampi settori dell'ordinamento, con riferimento ai seguenti principi 

d ella Cedu, 

3.1. Proi bizione della tortura e divieto di trattamenti inumani o degradanti (articolo 3 Cedu) 

E' stato so ttoposto a llo scmtinio della Corte costituzionale il rimedio compensativo e 

risa rcito rio alle violazioni dell'a rticolo 3 sul divieto di trattamenti inumani o degradanti, nei 

confronti dei d e tenuti o internati, introdotto dall' articolo 35-ter dell 'Ordinamento penitenziilrin 

(legge 26 luglio 1975, n. 354), nella parte in cui non prevede, nel caso di condannati alla pena 

dell 'erga stolo, che abbiilno già sconta to una frazione di pena che renda ammissibile la liberazione 

condizionale, il ristoro economico previsto dal comma 2 del medesimo articolo 35- lcr e, in ogni caso, 

nella parte in cui non prevede un effetti vo rim edio compensativo nei confronti d el condannato illla 

pena dell'ergastolo (ordinanza d el Magistrato di sorveglianza di Padova d el 20 april e 2015) . 

La ques tione scaturisce dal reclamo proposto da un condilnnato all'ergas to lo che aveva già 

maturilto il diritto ad ilccedere ii i beneficio della liberazione condizionale e al quale il magis tra to di 

sorveglianza ilveva riconosciuto la violazione dei diritti di cui all'articolo 3 durante la detenzione, 

per 
un totale di almeno 404 giorni, pari ad un'ipotetica ridu zione di pena di 40 giorni . Nel caSo 

aU'esilme del remittente n on sarebbe consentito detrilrre tale riduzione di pena a titolo 

compensativo, poiché l'articolo 35-lel' sarebbe applicabile solo con riguardo ild una pena 

temporanea, non essend o s tata introdotta una disciplina speculare all'articolo 54, comma 4, 

dell'Ordinilmento penitenziario sulla liberazione ilnticipata, che consente di considerare come pena 

scontata i giorni detriltti a titolo di liberazione ilnticipata (45 per ogni semestre), agli effetti del 

computo della misura di pena che occorre avere espiato per essere ammessi ai benefici penitenziari. 

Né sarebbe applica bile il ristoro patrimoniale, previsto o nei casi di soggetti fu oriusciti daI circuito 

carcerario o nei casi di sogge tti detenuti. Ne risulterebbe violato il pril1cipio di ragionevolezza 

poiché il d iverso tratta mento opererebbe una differenza di tutelil dei diritti fra detenuti temporanei 

e perpetui. Emergerebbe, inoltre, ad avviso del remittente, una compressione irragionevole del 

diritto ad agire in giudizio e del diritto al percorso rieduciltivo dei condannati all'e rgas tolo in 

contras to con gli obblighi d erivanti dall 'ordinamento internazionale, 

L'udienza pubblica per l'esame della questione si terrà 14 giugno 2016. 

Il medesimo magis trato di sorveglianza ha sollevato, altresì, ques tione di legittimità 

cos titu ziona le dell'articolo 35-ler O.P. nella parte in cui non prevede un rimedio co mpensa tivo 

effettivo nei confronti dell'internato, nei casi in cui sia s tata acce rtata la violazione dell' articolo 3 

della Ced II (ordinanza del 3 marzo 2016). Evidenz ia il remittente che in base aU' esegesi della norm a, 
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che fa espressa mente riferimento alla domanda del detenuto, non sarebbe possibile includere tra i 

soggetti legittimati a presentare !'istanza gli internati, in quanto sottoposti a misure di sicurezza 

detentive (assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro, l' assegnazione ad una casa 

di Cura e di custodia, il ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, ora sos titu ito dall'esecuzione 

nelle Residenze per l' Esecuzione delle Misure di Sicurezza). 

3.2. Equo processo (articolo 6 ) 

3.2.1. Termine decadenziiÙe nel processo amministrativo 

E' sta ta solleva ta questione di legittimità costituzionale dell' articolo 30, comma 3, del decreto 

legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Codice del processo amministrativo), nella parte in cui prevede il 

termine di decadenza di centoventi giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di 

annullamento, per l' esercizio dinanzi al giudice amministrativo dell'azione di condanna della 

Pubblica Amministrazione al risarcimento del danno per lesione di interess i legittimi, a segu ito di 

un provvedimento dichiarato illegittimo. A giudizio del remittente, la previsione del termine di 

centoventi giomi per l'azionabilità delle pretese risarcitorie sorte in conseguenza dell'annu llamen to 

di un a tto illeg ittimo, ridurrebbe irragionevolmente i termini di prescrizione ordinari incidendo sul 

diritto di azione della parte danneggiata, non esercitatile davanti al giudice ord inario, senza che la 

prev isione della decadenza sia giustificata da qualche interesse pubblico. Il legislatore, fissando il 

ristretto termine decadenziale, avrebbe interferito con l'amministrazione della gius ti zia , attribuendo 

una posizione di vantaggio alla pubblica amministrazione in assenza di motivi impera ti vi di 

interesse generale, come enuclea ti dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo 

con riferimento all 'articolo 6 (diritto ad un equo processo) ed all'articolo 13 della Convenzione, 

nonc hé all'ar ticolo 47 della Carta dei diritti fondamentali UE, sul diritto ad un ricorso effettivo. 

(Ordinanza TAR Piemonte 17/12/2015). 

3.2.2. Retroatti vi tà delle nOrme di interpretazione autentica 

In tutte le ordinanze sotto richiamate viene eccepita la violazione dei principi afferm ati 

dalla Corte europea secondo la quale "benché 110n sia precluso al legislatore disciplinare, mediante ilI/ave 

disposizioni reh'oatbve, din' tti derivanti da leggi in vigore, il principio della preminenza del di rillo e la nozione 

di processo equo contenu ti nel/'arlicolo 6 della Cedu precludono, tranne che per im pellenti motivi di interesse 

i quali non possono consistere in mere esigenze finanziarie, l'interferenza del leRislatore 

nell 'amministrazione del/a con il proposIto di influenzare la determinazione 'tiudiziaria di una 

con lroversia azionata contro lo Stola". Sono richiamate le sentenze 31 maggio 2011, Ma ggio ed altri c

Italia, 11 dicembre 2012, De Rosa ed allri C- Italia; 7 giugno 2011, Agratl ed altri c- /lalia : 
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-in materia di istituto della vice-dirigenza il Consiglio di Stato ha solleva to la q ues tione di 

legittimità costituzionale dell'articolo 5, comma 13, del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertilo 

dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nell a parte in cu i abroga l'articolo 17-bis del D.lgs. 30 marzo 2001, 

n. 165, recan te Testo unico del lavoro alle d ipendenze delle pubbliche ammin istrazioni, che aveva 

previsto !'istituzione di una sepa rata area della vice-dirigenza nel comparto di con trattazione 

co ll ettiva dei Ministeri (ordinanza 16 aprile 2014). L'abrogazione censura ta sa rebbe intervenuta 

retroattivamente per eludere l'obbligo di ottempera re ad una sentenza di primo grado con la qUdle 

era sta to imposto al Governo d i esercitare le proprie attribuzioni in materia di a tto di indirizzo 

all 'ARA N per la costituzione della separata area della vice-dirigenza, a seguito dell'inerzia 

prob'attasi dalla data di entrata in vigore della previsione (legge 15 luglio 2002, n. 145) al 2012, data 

d i conclusione del giudizio di primo grado da cui scaturisce la questione. La Corte costituzionale 

esaminerà la ques tione all'udienza del 5 luglio 2016; 

- in tema di contributi versati ad enti previdenziali di Paesi esteri in conseguenza di convenzioni 

ed accord i internazionali di s icurezza socia le, la Corte di cassazione h,) riproposto la questione ci 

legittimità costi tuziona le dell'a rticolo 1, comma 777, della legge n. 296 del 2006, nella parte in cui, 

con r,Orma autoqualificata interpreta tiva, della determinazione della retribuzione pensionabik 

relati '!a al periodo di lavoro svolto all 'estero, interviene sulle modalità di ca lcolo della retribuzione 

pensionabile per i lavoratori che hanno trasferito presso l'assicura zione generale obbligatoria 

italiana i contributi versati all' es tero. 11 criterio adottato, moltiplicando per cento l'importo dci 

contributi trasferiti e dividendo il ris ultato per l'aliquota contributiva in vigore nel periodo cui si 

riferiscono i contributi stessi, violerebbe i principi conven7.ionali sul gius to processo e l'articolo l, 

Protocollo l , che tutela il diritto di proprietà, a causa dell' applicazione del calcolo meno favorevole 

per la determinazione della reh'ibuzione pensionabile relativa al lavoro svolto all 'estero (ordinanza 

11 marzo 2015). 

A fondamento delle dedotte questioni la Cassazione richiama la sentenza della Corte Edu 15 

aprile 2014, 5tefanetti c. Itnlia , che ha confermato la precedente sentenza 31 maggio 2011, Maggio c. 

Italia, per aver i ricorrenti dimostrato che l'applicazione del calcolo meno favo revole aveva causato 

il dimezzamento del loro tra ttamento pensionistico. Secondo la co rte europea, sebbene la 

regoldmen tazione delle pensioni possa mutare nel fuhuo, lo Stato non può interferire in modo 

arbitrario con il relativo processo, determinando la sos tanza della controversia per la sua 

applicazione, mutandone l'esi to a fa vore della parte pubblica. Nel con tempo ha escluso ragioni di 

interesse generale, non potendosi risolvere in mere esigenze finan ziarie. 

L'ordinanza è iscritta al n. 96/2015 del ruolo della Corte costih.zionale. Non è fi ssa ta la data 

dell' udienza; 
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- in materia di riallineamento stipendiale dei magistrati il Consiglio di Stato ha sollevato la 

questione di legittimità costihlzionale dell'articolo 50, comma 4, penultimo ed ultimo periodo, della 

legge n. 388 del 2000, nella parte in cui con norma di interpretazione autentica sulla portata e sulla 

decorrenza dell'abrogazione dei benefici economici derivanti ai magistrati dal riallineamento 

stipendiale attribuiti dal nono comma dell'articolo 4 della legge n. 425 del 1984, a decorrere dalla 

data di entrata in vigore del decreto-legge n. 333 del 1992, ha previsto la perdita di efficacia degli 

effetti dei provvedimenti e delle decisioni di autorità giurisdizionali adottati difformemente alla 

predetta interpretazione . Nel caso di specie la disposizione censurata ha inciso retroattivamente su 

decisioni di ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica divenute definitive, decisioni che pur 

non avendo carattere propriamente giurisdizionale, risolvono in modo definitivo e inoppugnabile 

una controversia. La garanzia dell' affidamento legittimo dovrebbe estendersi a tutte le decisioni 

equiparate dal punto di vista e dell'efficacia ad una decisione giudiziaria, secondo i principi sanciti 

dalla giurisprudenza della Corte Edu sulla piena tutela giurisdizionale e sul giusto processo 

(sentenza 16 dicembre 2006, Mareme c. Croazia). 

La questione è stata sollevata, anche con riferimento all'articolo 117 Cost, in relazione al 

giusto processo ed al diritto ad un ricorso effettivo (articolo 13 ). Si tratta dell'ammissibilità della 

retroazione degli effetti della legge sopravvenu ta su posizioni definite dai decreti di natura 

giustiziale, equiparati a tal fine alle decisioni giurisdizionali. In verità la Corte costituzionale nel 

2005, aveva dichiarato non fondata la questione (sentenza n. 282/2005). Dopo la riassunzione del 

relativo giudizio, il Consiglio di Stato ha riproposto il quesito in considerazione dell' entrata in vigore 

dell'articolo 69 della legge n. 69 del 2009 e dell' articolo 7 del Codice del processo amministrativo, 

che, oltre ad aver attuato la piena giurisdizionalizzazione del rimedio straordinario, hanno attribuito 

ca rattere vincolante al parere del Consiglio di Stato, limi !andone la pratica bili tà alle sole controversie 

devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo (ordinanza del 14 luglio 2015). 

La Corte costituzionale esaminerà la questione all'udienza del 10 gennaio 2017; 

- in materia di legittimo affidamento è stata sollevata la questione di legittirnità costituzionale 

dell'articolo 26, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 

2014, n . 116 (modifiche al regime di incentivazione elettricità prodotta da impianti fotovoltaici), nella 

parte in cui, a decorrere dallo gennaio 2015, prevede la rimodulazione della tariffa incentivante per 

l'energia prodotta dagli impianti fotovoltaici di potenza nominale superiore a 200 kW, a scelta 

dell'opera tore, sulla base di tre opzioni96 da comunicare al GSE entro il 30 novembre 2014. In assenza 

96 al la tariffa è erogata per un pedodo di 24 almi, decorrente ddU'enlTdta in eserciz io degli impianti, ed è 
conseguentemente ricalcoh\tt\ secondo la percenhtale di dduzione indicata nella labeUa di cui all'allegato 2 al pre-sente 
decreto; 
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di comunicazione da parte dell'operatore, fermo restando il periodo di e rogazione ventennale, la 

tariffa è ridotta di una quota percentuale dell'incentivo riconosciuto alla data di en trata in vigore 

delle nuove misure, In alternativa, è consentito a i beneficiari di cedere una quota nella misura 

massima dell'80% degli incentivi. Secondo il giudice rimettente la rimodulazione delle tariffe 

incentivanti cosi effettuata violerebbe, tra gli altri, i principi di retroattività e del legittimo 

affidamen to, nonché il principio di protezione della proprietà garantito dalla Convenzione europea 

e del Trattato UE, quale diritto fondamentale (plurime ordinanze del TAR Lazio adottate nel corso 

del 2015). La Corte costituzionale esaminerà la questione all' udien za del7 dicembre 2016; 

- in materia di perequazione automatica delle pensioni e contributo di solidarietà i principi della 

Convenzione sono evocati anche da plurime ordinanze della Corte dei conti. Le questioni saranno 

esaminate il 21 gi ugno 2016. 

Sulla perequazione delle pensioni, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 

2015, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, in parte qua, dell'articolo 24, comma 25, del 

decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, anche con riferimento ai principi convenzional i del legittimo 

affidamento e del diritto ad un effe ttivo giudizio, sono state sollevate plurime questioni di 

legittimità costituzionale delle di sposizioni adottate con il decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65, 

recanle "Disp osizioni urgenti in materia di pens ioni, di ammortizza tori sociali e di garanzie TFR, in 

applicazicne della sentenza della Corte costituzionale n. 70 del lO marzo 2015", convertito dalla 

legge 17 luglio 2015, n. 109. In particolare, sono state censurate le disposizioni che prevedono il 

riconoscimento della rivalutazione au tomatica dei trattamenti pensionistici per gli anni 2012 e 2013 

nella misura del 20% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il 

trattamento minimo lNPS e pari O inferiori a cinque volte il trattamento minimo lNPS; nonché 

l'esclusione della perequazione per i tra ttamenti pensionistici complessivamente su periori a sei volte 

il trattamento minimo INPS ed il riconoscimento per i trattamenti pensionistici di importo 

complessivo superiore a tre volte il minimo INPS, relativamente agli anni 2011-2013, nella misura 

del 20% negli armi 2014-2015 e del 50% a decorrere dall'anno 2016. La Corte costituzionale non ha 

fissato la data di esame. 

b) fermo , es tando il periodo di erogil zione vente nnale, Iillariffa è rimod ulil ta prevedendo un primo periodo di fruizionI? 
di un incentivo ridotto rispetto "U'attuale e un secondo periodo di frui z ione di un incentivo incrementato in uguell misuril. 
Le perccntu<\li di ri.modulaz ione sono stabilite con decrdo del tvlioistTo dello sv iluppo economico, sentita l'Autor ili' 
l'energia elettrica, il gas e il sistema idr ico, d(l emanare e nlro i11 ° ottobre 2014 i.n modo d." ne l (<\50 di ."dtlsione 
di tutti gli aventi titolo all'opzione, un rispMmio di almeno 600 milioni di euro a tl'anno per il periodo 2015-2019, rispetto 
all' e rogazione previst." cOJlle tariffe vigenti: 
c) (ermo restando il periodo di erogazione ventennale, la tilriffil è ridotta di un<\ quota percentuale dell 'incentivo 
riconosciuto alla diltil di entrata in vigore del presente decreto, per la durata residua del periodo di incentiva zione , secondo 
le seguenti qUilntità: 1) 6 per cento per gli impianti aventi potenz(l nominale superiore a 200 kW e fino il li a poten za 
nominille di 500 kW; 2) 7 per cento per gli impianti aventi poten za nominnle superiore a 500 kl,tV e fino il ll ii potenza 
nominille di 900 kW; 3) 8 per cento per gli impianti aventi potenzil nominale superiore il 900 kW. 
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3.2.3. Pubbl ici tà delle udienze - Rito camerale 

3.2.3.1. 
 Procedimento di opposizione avverso sanzioni in materia di attività bancaria e 
in teTU1cd iaz ione fi nanziaria 

Sono ben 12le ordinanze di rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità 

costituzionale dell'articolo 195, comma 7, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico 

delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria), nella parte in cui prevede che nel 

procedimento di opposizione avverso le sanzioni applicate dal Governatore della Banca d'Italia nei 

confronti di componenti del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori di società di 

intermediazione finanziaria, la Corte d'appello decide in camera di consiglio. Nel presupposto della 

natura sostanzialmente penale della sanzioni appbcate, il rimettente eccepisce che la procedura 

camerale dinanzi alla Corte d'appello non assicurerebbe all'interessato la tutela giurisdizionale 

prevista dalla Costituzione, attraverso un giusto processo, in violazione del parametro interposto di 

cui all'articolo 6 della Convenzione, in particolare del principio della pubblicità delle udienze (tra le 

tante, ordinanza Corte d'appello di Genova 08/01/2015). 

A fondamento delle dedotte censure il rimettente richiama la sentenza della Corte europea 

del 4 marzo 2014, Grande SI""eI15 elia/w, secondo la quale nel procedimento sanzionatorio dinanzi 

alla Consob ai sensi dell'articolo 187-ler del TUF la severità delle sanzioni previste e le misure 

comminate dalla Commissione, incidenti pesantemente sull' onorabilità professionale e sulla 

reputazione morale di coloro che ne erano stati investiti, erano tali da rivestire carattere afflittivo 

equivalente a una sanzione penale e, quindi, da richiedere una pubblica disamina degli addebiti. 

(sentenza "Engel e alin c. Paesi Bassi, 8 giugno 1976, ribadita dalla citata sentenza Grande Slevens e a/In 

c. ltaba e dalla sentenza 20.05_14 NikallCl1 c. Finlandia). 

La Corte costituzionale non ha, al momento, fjssato l'udienza di discussione. 

E' importante segnalare che, successivamente alla proposizione della questione in esame, 

l'articolo 5 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72ha modificato il decreto legislativo n. 58 del 

1998. Il nuovo testo dell'articolo 195 prevede l'oralità e la pubblicità già nella prima fase del 

procedimento sanzionatorio e ammette il ricorso alla corte d'appello avverso il provvedimento che 

applica la sanzione. L'opposizione viene discussa in pubblica udienza. In via transitoria si prevede 

che: "Le modifiche all'articolo 195, commi 4, 5, 6, 7, 7-bis, e 8 e 9 del decreto legislativo 24 febbraio 

1998, n. 58, si applicano ai giudizi proposti a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto 

legislativo; nei giudizi pendenti alla medesima data le udienze sono pubbliche". 
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3.2.3.2. Procedimento di riesame mis ure cautelari personali - Codice di procedura penale 

Il Tribunale di Lecce, con tre ordinanze del 19 giugno 2015 e 29 agosto 2015, ha sollevato la 

questione di legi ttimità costi tuzionale degli ar ticoli 309, ottavo comma, e 127, sesto comma, del 

codice di procedura penale, in riferimento agli articoli 111 e 11 7 Cost., quest'ultimo in rela zione 

all' articolo 6 della Convenzione, nella parte in cui non consente che il proced imento incidentale di 

riesame delle misure ca utelari personali (cus tod ia cautelare in carcere applica ta nella fase delle 

indagini pre liminari), si svolga, su istanza degli interessati, nella forma dell'udienza pubblica. 

A giudizio del remittente nel procedimento di specie, la procedura camerale non 

assicurerebbe all'interessato la tutela giurisdizionale prevista dalla Costitu zione, attraverso un 

giusto processo, in violazione dell' articolo 6 Cedu, quale norma interposta nel g iudizio di legi ttimità 

costituzionale rispetto all'mticolo 117 Cas t.. Richiama al riguardo le sen tenze della Corte 

costihlzionale on. 97 e 109 del 2015 che si sarebbero conformate al principio di pubblicità della causa 

sancito dall' articolo 6 della (non è stata fi ssata l'udienza). 

Si evidenzia che la giurisprudenza della Corte europea su lla proced ura prevista dali' articolo 

5, paragrafo 4, della Cedu, a hl tela della libertà personale della persona arrestata (e cioè il ricorso 

ad un tribuna le affinché sia valutata entro breve termine la legittimità della detenzione), non richiede 

necessariamente l'applicazione delle stesse garanzie stabilite dall'articolo 6, paragrafo 1, per ti 

procedimento penale, ed in particolare il requisito dello svolgimento di una pubblica udienza, COn 

la conseguenza che, se è vero che la proced ura sulla libertà persona le ha natura giudiziaria e deve 

svolgersi nel contraddittorio delle parti, non deve però necessariamente athlarsi attraverso una 

pubblica ud ienza (Reinpreci1t c Austria, 15 novembre 2005). In particolare la Corte ha affermato che 

l'articolo .:;, paragrafo 4, contiene specifiche garan zie processuali in materia di privazione della 

libertà personale che vanno distinte da quelle accordate dall'articolo 6, di tal che la prima norma si 

pone come lex specialis rispetto alla seconda. 

3.2.4. 
 Re troattività in materia di sanz ioni amministrative - Principi dell'equo processo c di 
legalità (articoli 6 e 7 ) 

3.2.4 .1. Sanzioni interditti ve prev iste dalla legislaz ione in Ulateria di fonti rinno vdbiH 

Ancora pendenti dinanzi a lla Corte costituzionale due questioni di legittimità costitu zionale 

ri gui\fdanti la disciplina recata dal decreto legislativo 3 ma rzo 2011, n . 28 di recepimento della 

dire ttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, entrambe 

so lleva te dal Consiglio di Stato con ordinanze del 2014, 

Con la prima questione si dubita della legittimità costituzionale dell'articolo 43 nella parle in 

cui d ispone la sanzione interdittiva dell'esclusione dalla concessione degli incentivi per dieci anni, 
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decorrenti dalla d a ta dell' accer tamento, a carico d i quegli impianti di produzione di energia da 

fo tovoltaico, i cu i lavori d i ins tallazione non siano stati conclusi entro il 31 dicembre 2010 (ex multis). 

Secondo i giudici remitten ti , la norm a disporrebbe una sanzione afflittiva, non pecuniaria, d i ti po 

interdittivo, con effe tti retroattivi in quan to si applicherebbe ad illeciti commessi prima dell' en h-a ta 

in vigore della legge che la preved e, in co ntras to con la giurisplUdenza costituzionale, secondo la 

quale le misure di cara ttere pun iti vo-afflittivo devono essere soggette alla disciplina della sanzione 

penale in senso stretto (Co rte cos tituzionale sento n . 104 del 2014 e n. 196 del 2010), con conseguen te 

necessità di rispettare i p rincip i di rise rva d i legge, tassatività e irretroa ttività, così come afferma to 

in più occasione dalla Corte Ed u anche con riferimento a ll'ar ticolo 7 della (ex multis sentenza G rande 

Stevens del 4.3.2014). 

La seconda q ues tione (Ordinanza 27/08/2014) in ves te l'articolo 23 del citato decreto 

legisla tivo, nella parte in cu i s tabilisce che non hanno titolo a pe rcepire gli incentivi i sogge tti per i 

qua li sia acce rtato che hanno fornito dati e documenti non veritieri, o reso dichiarazioni mendaci, in 

relazione alla richies ta di qualifica degli impia nti o di e rogazione degli incentivi _ Secondo il 

Consiglio di Stato l'articolo 23 de l decre to legisla tivo 3 marzo 2011 , n . 28 avrebbe introdotto una 

sanzione interdittiva, non pec uniaria, senza grad uam e l'applicazione nel rispetto delle modalità 

prede terminate dalla sudde tta legge, in tal modo vi olando il principio di ragionevolezza 

nell 'esercizio della di screzionali tà legislativa poiché nell o specifico se ttore delle sanzioni 

amminis tra ti ve deve essere osserva to, nella fase applica tiva, il princip io di proporzionalità, il quale 

impone che la misura sia idonea, necessari a e proporziona ta in senso s tre tto rispe tto allo scopo 

perseguito, attribuendo all'autorità amminis trativa un potere disc rezionale in grado di 

individualizzare la sanzione modulandone l'entità all a luce de lla tipologia e de lla gravità della 

violazione, n onché dell' intensità dell' elemento sogge ttivo . Entrambe le ques tioni saranno 

esaminate dalla Corte costituzionale all'udienza del 21 febbraio 201 7_ 

3.3. l'rincipio di lega li tà 

3.3.1 . Retroatti vi t. cl Ila legge più favorevole all'a utore dell'illecito anunilùslral ivo 

Alla luce dei principi elaborati dalla Corte d i Strasburgo per qua lificare una sanzione come 

W1a pena ai sensi dell' ar ticolo 7 della Cedu (cfr . sentenza Grande S/evens c- [ /alia del 4 marzo 201 4), il 

Tribuna le d i Como ha sottoposto alla Corte cos titu zionale la questione di legittimità dell'articolo 1 

della legge 24 novembre 1981, n _689, ne lla parte in cui non prevede l' applicazione del principio di 
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retroattivjtà della legge successiva più favorevole all'autore dell ' illecito amministrativo (ordinanza 

del 27 marzo 2015)97. 

La norma censurata stabilisce che "Nessuno può essere assoggettalo a sanzIOni amministrative se 

110n in forza di 1/l1a legge c/-te sin entrala i/7 vigore prima de/la commi"iol1e della violnzione. Le leggi che 

prevedono sanzioni a111l11inistrah've si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati." 

Nel caso sottoposto al vaglio del giudice remittente - neJl'ambito di un procedimento di 

opposizione ad ord inanza-ingiu nzione con la q uale è stata irrogata la cosiddetta" ma xi sanzione per 

il lavoro nero" prevista dall'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertilo 

dalla legge 23 aprile 2002, n. 73 - si pone il problema dell ' applicabilità del trattamentosanzionatorio 

più mite per successiva occupazione regolare, introdotto dall'articolo 4, camma l, lettere a) e b), della 

legge 4 novembre 2010, n. IR3. 

Secondo il giudice remittente, la disposizione censurata vio lerebbe il criterio di ugua glianza 

e ragionevolezza atteso che, in materia di illeciti amministrativi, l'adozione dei principi di legalità , 

irretroattività e divieto di analogia, risultante dall'articolo l della legge n. 689 del 1981, comporta 

l'assoggettamento del comportamento considera to dalla legge del tempo del suo verificarsi, con 

conseguen te inapplicabilità della disciplina posteriore più favorevole . 

L'ordinanza sarà esamina ta dalla Cor te costituzionale all' udienza del 6 luglio 2016. 

3.3.2. Confisca per equivalente - T.U. in materia di intermed iazione finanziada 

E' altresl pendente la questione di legittimità costituziona le dell'articolo 187-sexles del 

decreto legislati vo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico in materia di intermediazione finanziaria) e 

dell'articolo 9, comma 6, della legge 18 aprile 2005, n. 62 (legge comunitaria 2004), relativa 

all ' applicazione della confisca per equiva lente alle violazioni commesse prima della loro 

depenalizzazione, sollevata dalla Corte di cassazione con plurime ordinanze (cfr. ordinanza del 14 

settembre 2015) nella parte in cui il citato articolo prevede che la confisca per equivalente, introdotta 

dal citato articolo 9 della legge n. 62 del 2005, si applica anche alle violazioni commesse 

anteriormente alla data di entra ta in vigore della medesima legge, che le ha depenalizzate, quando 

il relativo procedimento pena le non sia sta to definito". 

97 Ana logil ques tione e stata sollevata diiI Tribundle di CélSSjnO (con ordinanzcl del 16 novPOlhre 2015) . Non è i issatd 
J'udi(' nza di discussione. 

98 L'articolo 187-sexies del decreto legistativo n. 58 del 1998, similmente a quanto previsto daU'articolo 187 (che 
disciplina la confisca in relazione alle fattispecie criminose), prevede un'ipotesi di confisca speciale, 
caratterizzata daUa sua obbligatorietà, riguardante il prodotto O il profitto degli illeciti di abuso di 
informazioni privilegiate (articolo 187-bis) e di manipolazione del mercato (articolo 187-ler), e dei beni 
utilizzati per commetterli. Qualora non sia possibile eseguire la confisca su detti beni, la stessa può aVPre ad 
oggetto beni o altre utilità di valo re equivalente appartenenti ad una delle persone cui è stata applicata la 
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La questione è stata sollevata nell'ambito del giudizio sulla legittimità delle sentenze con le 

quali la Corte d'Appello di Brescia ha rigettato l'opposizione all'applicazione, da parte della 

CONSOB, della sanzione pecuniaria e della confisca per equivalente a carico dei ricorrenti, per abuso 

di informazioni privilegiate, comminata, secondo gli opponenti, in violazione dei principi di legalità 

e irretroattività delle sanzioni amministrative. La Corte di cassazione, sulla base della sostanziale 

mancanza di pericolosità e pertinenza con il reato dei beni soggetti a confisca, riconosce il contenuto 

sostanzialmente afflittivo della confisca per equivalente, tipico delle sanzioni penali, "essendo diretla 

a privare il sanzionato di qualsiasi beneficio econornico derivante dal comportamento criminoso, aggredendo 

anche beni manch"voli del carattere della pericolosità e della pertinenza con l'illecito stesso", ed invoca i 

principi elaborati dalla Corte di Strasburgo per qualificare una sanzione come una pena ai sensi 

dell'articolo 7 (cfr. sentenza Grande Stevens c. Italia del 4 marzo 2014). La Corte costituzionale 

esarrtinerà la questione all'udienza del 24 gennaio 2017. 

Degna di rilievo per l'applicazione della nozione di sanzione penale quale risultante dalla 

giurisprudenza della Corte Edu è la questione di legittimità costituzionale dell' articolo 30, comma 

q uarto, della legge n. 87 del 1953 nella parte in cui, nel prevedere la cessazione dell'eseCLlzione della 

sentenza di condanna irrevocabile pronunciata in applicazione della norma dichiarata 

incostituzionale, limita il proprio ambito applicativo alle sanzioni qualificate come penali 

nell'ordinamento interno. E' stato pertanto rimesso alla Corte lo scrutinio della compatibilità 

costituzionale dell' omessa estensione alle sentenze con le quali siano state inflitte sanzioni 

amministrative qualificabili come "penali" alla stregua della giurisprudenza europea (nella specie: 

sanzioni di cui all'articolo 18-bis, comma 4, del decreto legislativo n. 66 del 2003, dichiarato 

costituzionalmente illegittimo dalla sentenza n. 153 del 2014 della Corte costituzionale). La 

questione, sollevata dal Tribunale di Como con ordinanza del 4 febbraio 2015, sarà esaminata 

dalla Corte all'udienza dellO gennaio 2017. 

3.4. Princ ipio d e l "Ile bis in idem" (articolo 4, ProtocoJlo 7 Cedu) 

3.4.1. Il doppi o bi n.ulo nel T eslo Ullico in di inl'erllledi3zione 
fi nanz iaria 

Sul delicato tema del "doppio binario sanzionatorio" nella disciplina recata dal decreto 

legislativo n. 58 del 1998 (Testo Unico in materia di intermediazione finanziaria) e dell'impatto della 

sentenza Grande Stevens c. Italia sulla disciplina nazionale, ampiamente affrontato nella Relazione al 

sanzione anuninistrativa. L'articolo 9, comma 6, della legge n. 62 del 2005 ne prevede l'applicabilità anche alle 
violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore della nuova normativa. 
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Parlamento per l'anno 2014,9' ed aggiornato in questa sede (infra, parte I. ca pi to lo III. par. J.JA) è da 

registrare la novità costituita dalla sentenza della Corte costituzionale n. 102 del 2016 con la quale 

sono state dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale delle norme in materia 

di intermediazione finanziaria, relativamente alle ipotesi di abuso di informazioni privilegiate e di 

manipolazione del mercato, sollevate per violazione del ne bis lrI/dem, come interpretato dana Corte 

europea dei diritti dell' uomo sul do ppio regime sanzionatorio, amministra tivo e penale. 

Altre tre questioni sonevate in mate ria nel corso del 2015 dalla.Corte di cassazione (ordinanza 

del15 gennaio 2015 - reg. ord. n. 38 del 2015 e ordinanza del 21 gennaio 2015 della Sezione tributaria 

- reg. ord . n. 52 del 2015) sono state parimenti dichiarate inammissibili . 

Le questioni riguardavano la legittimità costituzionale dell'articolo 187-bis, comma '1 

(trattamento sanzionatono dell'abuso di informazioni privilegiate nell 'a ttività di intermediazione 

finanziaria) e 187-ter, comma 1 (trattamento sanzionatorio manipolazione del mercato), del decreto 

legisla tivo 24 febbraio 1998, n . 58, ne lla parte in cui nel far "salve le sanzioni penali" consentirebbero, 

per lo s tesso fatto, il cumulo della sanzione penale e di quella amministra tiva in violazione dei 

principi della. 

La sentenza della Corte costituzionale sarà oggetto di tratt.1 zione nella prossima rela zione a l 

Parlamento. 

3.4.2. Il doppio binario sanzionatorio in materia tributaria 

Ncn risulta ancora depositata, sebbene la questione sia stata discussa an'udienza dell'8 

marzo 2016, la pronuncia sulla legittimità costituzionale dell ' articolo 649 c.p.p. in relazione 

all 'a rticolo 10-te1' del decreto legislativo lO marzo 2000, n. 74, sollevata dal Tribunale di Bologna, con 

ord inanza del 21 aprile 2015, con riferimento all'articolo 117, primo comma, Cast., in relazione 

all'articolo 4, protocono 7 ,come interpretato dalla Corte Edu nelle sentenze 4 marzo 2014, Crantic 

Stwen.< c. ltalia, e 20 maggio 2014, Nikane c. Finlandia, secondo la quale qualora nei confronti di un 

soggetto sono state comminate sanzioni amministrative ed esse siano divenute definitive, l' avvio di 

un processo penale sugli stessi fatti viola il principio del ne bis in idem. 

Anche per questa sen tenza si riserva la trattazione nelJa prossima relazione al Parlamento. 

3.4.3. Il principio del Ile 1';$ in idem sotto il profilo del divieto di doppi o gi udizio 

In materia, si segnala la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 649 c.p.p. sui 

limiti all'applicazione del principio del ne bis in idem relativamente al procedimento penale cd. 

Eternit bis, sollevata dal Tribunale di Torino, con ordinanza del 24 luglio 2015, con riferimento 

99 Relazione al Parlamento per l'anno 2014, pflgg. 
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all' ",ticolo 117, primo comma, CosI., in relazione all'articolo 4, Protocollo 7 della Convenzione, nella 

parte in cui limita l'applicazione del principio del ne b iS "' idem all'esistenza del medesimo fatto 

giuridico, nei suoi elementi costitutivi, sebbene diversamente qualifica to, invece che all'esistenza del 

medesimo fatto s torico. 

La questione sorge nel corso dell ' udienza preliminare del procedimento penale a carico del 

responsabile de l Gruppo Eternit S.p.a. , imputato per aver cagionato la morte di 258 persone, nei 

confronti del quale è stato richiesto il proscioglimento ai sensi dell'articolo 649 c. p.p. pe r essere già 

s tato processato e giudica to, con sen tenze divenute definitive, nel procedimento penale principale 

concl usosi con il proscioglimento dell 'imputato per intervenuta prescrizione dei rea ti in quella sede 

contes tati, relativamente a fatti ritenuti i medesimi oggetto dell'odierno processo, pur se allora 

diversamente qualifi cati (omissione dolosa di cautele contro gli inforhmi sul lavoro dichiarato 

es tinto con sentenza del 3 giugno 2013 e disastro doloso dichiarato es tinto per prescriz ione con 

sentenza del 19 novembre 2014). Evidenzia il rimettente che anche nel primo processo veniva in 

rilievo la qualità dell'imputato di effettivo responsabile della ges tione delle soc ietà del Gruppo 

Eternit; i fatti risultavano commessi negli stessi luoghi e nei medesimi periodi; entrambe le condotte 

omissive in quella sede contestante erano aggravate dalla malattia e dal decesso di circa 2.000 

persone, in conseg uenza dell'esposizione ad amianto, e 186 di esse sono indicate quali vittime anche 

nell' attua le p rocesso. 

11 divieto di doppio giudizio sancito dall'articolo 649 c.p.p. ha, nell'ordinamento 

processuale italiano, un ambito di applicazione lin)itato ai casi in cui si riscontri la coincidenza di 

tutti gli elementi costitu tivi del rea to e dei beni giuridici tutelati, non o perando invece il) presenza 

del mero accertamento della coincidenza dei fatti s torici oggetto delle s uccessive e differenti 

imputazioni che siano sta te formalizzate ed esaminate in due distinti procedimenti. 

In sede europea, viceversa, a partire dalla sentenza dellO febbraio 2009, Serguel Zolo tukiTille 

c. Russia, la Corte euro pea ha reiteratamente affermato che la preclusione prevista dall 'articolo 4, 

Pro tocollo 7 Cedu sca tta allorché il secondo processo sia fondato su fatti iden tici o fatti 

sostanzialmente ug uali rispetto a quelli che già furono oggetto del processo concl usosi con condanna 

divenuta definitiva. Non si tratta di verificare se vi sia coincidenza tra gli elementi costitutivi degli 

illeciti, ma se vi sia sov rapponibilità tra i fatti oggetto, rispettivamente, della prima e della seconda 

contestazione, perché riconducibili alla medesima condotta (sentenze 23 giugno 2015 Bulnani et 

Be;a,, -Piser c ROl1lania e 3 marzo 2014 Grande Stevens C Italia). 

Constatata l'impossibilità di interpretare in maniera conforme al principio sancito dalla 

Corte europea la norma nazionale, sarebbe violato il parametro interposto di cui all'articolo 4, 

Pro tocollo 7 Cedu , sul principio del "ne biS in Idem" per]' applicazione del quale la Corte europea ha 
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ad otta to un criterio storico-na turalis tico, anziché analizzare il fatto s torico a lla luce della fatti specie 

astra tta. La Corte esaminerà la questione il 31 maggio 2016. 

3.5. D iritto alla vita privata e fa mi liare. Rapporti del minore con l'ex partner del geni tore 
biologico (articolo 8 ) 

La Corte d' Appello d i Palermo ha rimesso alla Corte costituziona le la questione di legittimità 

costitu zionale dell' articolo 337-ter del codice civile , nella parte in cui non consente al giudice di 

valutare, nel caso concreto L'interesse del minore a conservare rapporti significativ i con l'ex partl/! ' I' 

del geni tore biologico, in riferimento agli a rticoli 2, 3, 30, 31, e 117 Cast., nonché all' articolo 8 (diritto 

al rispetto della vita privata e familiare) della Cedu (ordinanza del 31 agosto 2015) . A giud izio del 

rimettente la norma viola innanzihltto l' artico lo 2 Cast. - che ricomprende tra le formazioni socia li 

anche le fa miglie di fatto, incluse que ll e r iguardanti coppie formate da persone dello stesso sesso 

sotto il profilo della mancata tutela del rapp orto tra il minore e l'ex partner del genitore biolog ico 

del m inore. In secondo luogo, appare in conflitto con il principio di ragionevolezza e con il d iri tto 

del minore ad una fami glia (a rticoli 2, 30 e 31 Cost.), ed in particolare a mantenere rappor ti 

significa ti vi con l'ex partner del genitore biologico, compresi i casi di fa miglie orno-genitorial i, 

violando, d i conseguenza, il parame tro interpos to di cui all'a rticolo 8 della Convenzione, come 

interpre tato in modo costante da lla Corte europea in materia di riconosc imento del diri tto dei 

geni tori e dei figli, nonché di altri sogge tti uniti da relazioni familiari d i fatto, a mantenere s tabil i 

relazioni, anche nell 'ipotesi di cris i dell a coppia, avuto riguardo semp re al preminente interesse del 

minore (cfr. sul punto Corte europea: Mareh c BelglU ni del 13.06.1979, Keegan c Irlan da del 

26.05.1994, X. Y. e Z. c. Regno Unito del 22.04.1997, More lt l e Benedetli c. italia del 27.04.2010) . 

La Corte costituzionale esaminerà la questione all'udie nza del4 ottobre 2016. 

3.6. Pri ncipio d i non discriminazione (articolo 14 ) - In materia di pres tazioni sociali 

La questione della legittimità cos tituzionale dell'articolo 74 del dec reto legislativo n. 151 del 

2001 , nella pa rte in cui subordina la concessione dell'assegno di m aternità alla cittadinanza italiana 

o a lla titola rità del permesso CE per lungo soggiorno è s ta ta solleva ta dal Tribunale di Bergamo 

(ordinanze n. 202/2015 e nn, 56 e 57 del 2016). Secondo la giuris prud enza della Corte europea tra i 

dir itti pa trim oniali tutela ti da ll'articolo I, Protocollo 1, Ced u, s i intendono anche le pres tazioni 

socia li, comprese quelle cu i non corr isponde il versamento d i contributi, e che per tali diritti viee il 

div ieto d i discriminazione d i cu i a ll'a rticolo 14 della Convenzione (in tal senso, con ri feri men to 

all 'assegno di invalidità civile, cfr. sentenza 26 febbraio 1993 in ca usa Sa/esi c ltalia; sentenza 30 

settem bre 2003 in causa Koua Poirrez c. Fra ncia). Tali principi devono trovare attuazione in materia 

d i pres tazioni sociali, anche non con tri butive, senza porre alcuna d iscriminazione in ra gione della 
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nazionalità delle persone. Discriminazione che ricorre ogniq ualvolta un dato trattamento non trov i 

lIna giustificazione oggettiva e ragionevole. L'ar ticolo 74 cens ura to, ponendo come requisito per la 

fruizione dell'assegno di maternità il possesso della cittad inanza italiana o l'essere titolare di ca rta 

di soggio rno (ora permesso CE per lungo soggiorno), ha portata res trittiva e non manifestamente 

rag ionevole, introducendo un trattamento differenzia to basato solo sul dato tempo rale di durata 

della res idenza rispetto ad alcune categorie di s tranieri ex tracomunitari, senza prendere in 

considerazione la condizione di g rave bisogno della persona soggiornante, legalmente autorizzata. 

Non è fi ssata l'udienza di discussione. 

3.7. 
 D iritto al rispetto della proprietà (artico lo 1, Protocollo 1, Cedu ) - Regime dci 
estimati " 

Si segnala, per la sua peculiarità, la ques tione di cos tituzionalità sollevata dal Tribunale di 

Massa con riferimento all' articolo 32, comma 2, dell a legge della regione Toscana 25 marzo 2015 n . 

35, in materia di cave e torbiere, nella parte in cui include nel patrimonio ind isponibile dei Comuni 

di Massa e di Carrara loo i "Beni estimati" di cui all' edi tto della d uc hessa Maria Teresa Cybo 

Malaspina dello febbraio 1751101 

A giudizio del rimettente la qualificazione de i C.d. " beni es timati", ne ll'ambito del 

pa trim onio ind isponibile comunale avrebbe natura sostanzia lmente espropria tiva di beni ritenuti di 

proprie tà privata, realizza ta senza la previsione di alcun indennizzo, con ciò violando, in pa rticolare 

gli a rticoli 42 e 117, primo comma, Cost., quest' ultimo in relazione all' a rtico lo l del Protocollo 1 della 

, come inte rpre tato dalla Corte europea, la quale ha sta bilito, in proposito, il principio secondo cui, 

ai fini del rispetto del diritto fondamentale alla p ropri età , l'espropriazione può essere disposta solo 

H)O i Comuni di C n rara e Massa gestiscono le a ttività estrattive del :O)(l rnlQ con ci ue differenti regimi: gli agri 
ma rm ue ri per i quali pe rcepiscono il contributo regionale ed il canone concessorio; i beni estimati pe r i q ua li percepiscono 
solo il contribu to regionale. La d is tinzione di regime è dovuta aU'editto della dU l'hessa Maria Teresa Cybo Malaspina del 
1751. che aveva ilttribui to in concessione perpetua i beni estimati. Su circa 81 cave attive nei bacini OHum iferi de l Comune 
d i Cru rMa, solo 29 sono in regime di agro marmifero comunale, cioè interamente pu bblico, mentre delle rimanenti 52, 8 
sono totalmente in regime di bene es timato e 44 hanno quote variabili da 3-5% fino ad oltre me tà . 
101 La d isposizione censu rata prevede che: "ConSiderala la condizione di beni appartel1enti al patril/Jonio in disponibile COlllunali' 
deg li ag n" manlllfen" di ( 111 a/le concesslOl1i livellarie già rilasclale dai Comuni di Massa e Carmm e dalle ·· vicitltlttze" di 
Carra rn, gin discipll na fe m sensi de /l 'arli colo 1, COTl/llla 2, della legge regIOn ale 5 dice mbre 1995, n. 104 (Di sciplina degli agri 1nnnmfen 
dei COli/Wl i di Massa e Carmm), nonché del beni es tiTl/ati, dI cui all'edillo della Duchessa Maria Teresa Cybo Miliaspina de/I,4° 
fe bbraio ·/751, en tro cenfottanta giorni dall'pl1 lmta In vigore della presen le legge, i Comuw di Mnssl1 e Corraf(l provl'edono alla 
ricognizione di la/i beni, danno comunicazione dcII' acce rlamento {// li /olari delle concessio/J1 e delle au lorizzazioni al/a coltivazione det 
bem medcsil/ll eprovt!edono al con.seguenh ademplmen h". L'esercizio dell'a ttività estrattiva dei beni appar tenenti al pa trimonio 
ind15pon ibile comuna le è sottopos to a concessione d i durata non superiore a 25 anni, rilasciata prev ia procedura d i gara . 
Le au torizzazioni cteUe concessionj in essere proseguono fino aUa scadenza s tabili tà o, in mancanza de l termine, dopo 7 
anni datl'entrata in vigore de lla legge. Per l'estrazione del materiale il concess ionario versa a l Comune un contributo di 
estrazione ed il canone concessorio È' determinato in sede di ga ra . AI fine d i ev ita re uno sperequa to beneficio del 
concessionario subentra nte il va lore deU'avv iamento az iendale e quello dei beni non ammortizza ti sono ind ividua ti al 
momento della ga ra, per l' indenn izzo al concess iona rio uscente. 

lp/dr\! · 
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per la realizzazione di una utilità sociale e dietro pagamento di un indennizzo commisurato a l valore 

venale del bene (cfr, Corte europea, Cc, 29 marzo 2006, Scordino ealtTi c. Italia), La norma impugnata, 

al conh'ario, realizzerebbe l'espropriazione di fatto dei beni estima ti senza indicazione alcuna delle 

ragioni di u tilità sociale che intende realizzare e senza alcu na previsione di indennizzo. 

Si ricorda, in tema, una risalen te sentenza (n . 488 del 1995) COn la quale la Corte costituzionale 

ha dichiarato non fondata la questione di legittimità cos titu zionale della legge regionale n. 104 del 

1995, sollevata perché, prescrivendo la temporaneità e l'onerosità delle concessioni non rispettava i 

diritti di concessione perpe tua spettanti ai concessionari in base all'editto del 1751, In tale sentenza 

la Corte aveva osservato come la normativa preunitaria del 1751, improntata a schemi privatistici, 

fosse incompatibile con i principi di cui al regio decreto n. 1443 del 1927 di nahlfa pubbIicistica, in 

quanto l'Ima basa ta sulla perpetuità della concessione, gli a ltri, su l principio di temporaneità 

a pplicabile alle cave in regime di concessione, in ragione del pe rseguimento di fini di lltilità generale. 

La Corte ha aggiunto, inoltre, che alla luce dell' ordina mento cos tituzionale occorre valutare un a ltro 

interesse generale con il quale la p rosecuzione delle a tti vità estra tti ve deve armonizzarsi, cioè 

!'interesse alla salvaguardia del territorio e dell ' am biente: per la hl tela di questo interesse generai, 

la legge n, 1097 del 1971, con norma avente va lore d i principio ha riconosciuto e fatta "sa lva, per 

tutta la materia afferente le cave, la competenza della regione ad emanare apposi te nor m" 

legislative" (articolo 3, terzo comma). Per quanto riguarda gli effetti sui rapporti pendenti, cos tituiti 

come perpetui dalla legislazione estense, l'efficacia immediata della nuova legge è apparsa 

ragionevole per la denunciata degenerazione della perpetuità. Non è stato, invece, preso in 

considerazione il limite dell'obbligo di indennizzo, posto che la regola della temporaneità anche dei 

rapporti pendenti non com porta revoca, ma rumovo della concessione in favore del medesim :l 

concessionario. 

L'Ordinanza è iscritta al n. 96/2016 del ruolo della Corte costituzionale e non è stata fissata 

l'udienza di discussione. 

3.8. Obbligo di conformazione 3 carico degli Stati (articolo 46) 

Le questioni di leg ittimità che ass umono come parametro l'articolo 46 dell a Convenzione 

nascono da ll' assenza nell'ord inamento di un apposito rimedio destinato ad attuare l'obbligo dello 

Sta to di coruormarsi a quanto s tatuito in decisioni definitive della Corte di Strasburgo, nell ' ipotesi 

in cui sia stata accerta ta la violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli da parte di Wla 

decisone defini tiva dei gi udici nazionali. Sorge per lo Stato l'obbligo di riparare tale violazione 

adottando le misure generali elo ind ividuali necessarie. La finalità d i ta li misure è quella della 

"res titutio in intcgrum" in favore dell'interessa to. 

190 

Deputati Senato del 

i i i "'",ATURA - DISEGN! !JMENTI - DOC. 

–    190    –



1',,1111 r StCU\/ u - r ',l IHC'I A ,I n ,\ / () f)J:U 'ORDI/IA ,IlO TO ,\ 1710,\!LL III'RI,\'(,!1'1 CIIL) 
(i/{ RISPRI Dr \/1 DLU I C()RTJ: n 1101'U 

Il precedente è rappresentato dalla questione esaminata dalla Corte costituzionale nel 

giudizio sull'articolo 630 cp,p, (casi di revisione) censurato nella parte in cui non prevedeva la 

rìnnovazione del processo, in caso di contrasto della sentenza o del decreto penale di condanna con 

la sentenza della Corte europea che abbia accertato l'assenza di equità del processo ai sensi 

dell'articolo 6 della Cedu, Con la sentenza n. 113 del 2011 la Corte ne ha dichiarato l'illegittimità 

costituzionale riconoscendo che l'interessato doveva beneficiare del riesame delle proprie ragioni, 

con l'eliminazione dei vizi procedurali accertati. Nella citata sentenza n. 113 la Corte ha affermato 

che" Il legislatore resta pertanto e ovviamente libero di regolare con una diversa disciplina - recata anche 

dall'introduzione di un autonomo e distinto istituto - il meccanismo di adeguamento alle pronunce definitive 

della Corte di Strasburgo, come pure di dettare norme su speCifici aspetti di esso sui quali questa Corte non 

potrebbe intervenire, in quanto involventi sce/te discrezionali (quale, ad esempio, la previsione di un termil1E 

di decadenza per la presentazionE della domanda di n'apertura del processo, a decorrere dalla definitività della 

senlenza della Corte europea". 

La questione pendente riguarda il sistema processuale amministrativo, che secondo il 

rimettente non contempla tra i casi di revocazione quella che si renda necessaria per conformarsi ad 

una sentenza definitiva della Corte europea (Staibano e Mottola, sentenza del4 febbraio 2014, ricorsi 

n. 29907 e n. 29932 del 2007). Secondo la Corte europea l'applicazione della disciplina transitoria sul 

riparto di giurisdizione dal giudice amministrativo al giudice ordinario prevista dall' articolo 69 del 

decreto legislativo n. 165 del 2001, non realizzando il giusto equilibrio tra gli interessi pubblici e 

privati, ha privato i ricorrenti del diritto di accesso ad un tribunale con violazione dell'articolo 6 

della Cedu e dell'articolo 1, Protocollo 1. Con l'ordinanza del 4 marzo 2015 il Consiglio di Stato ha 

sollevato la questione di legittimità costituzionale dell' articolo 106 del Codice del processo 

i'illlpUnistrativo e degli articoli 395 e 396 cp.p., in relazione agli articoli 117 comma 1, 111 e 24 della 

Costituzione, nella parte in cui non prevedono un diverso caso di revocazione della sentenza quando 

ciò sia necessario, ai sensi dell'articolo 46, paragrafo 1, della Convenzione, per conformarsi ad una 

sentenza definitiva della Corte europea dei diritti dell'uomo. 
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1. 	 GlI SV IL PPI DEL PROCESSO DJ RIfORMA DEL SISTEMA DI T TELA DEI DIRITTI 
GARANTIll DALLA CEDU 

1.1. 	 La Dich iaraz ione di Bl'lIxc lles 

NeJla Relazione al Parlamento per il 2014 102 si è fatto cenno - rinviando, per un seguito, alla 

Relazione per il 2015 - circa l'avvenuto svolgimento a Bru xelles, nei giorni 26-27 marzo 2015, 

nell'ambito del semestre di presidenza belga del Consiglio d'Europa, della Conferenza di alto livello 

degli Stati membri sul tema "L'applicazione della Convenzione europea sui diri tti del/ 'uomo, una 

responsabilità condIVisa", al termine della quale i rappresentanti dei governi hanno adottato una 

dichiarazione finale ("DlchlarazlOne d. Bruxelles") e un piano d'azione ad essa annesso (la 

Dichiarazione ed il relativo allegato sono riportati in Doculllenl1)1. 

La Conferenza, inserendosi nel solco delle precedenti (lnte rlaken del 2010, Smirne del 2011 e 

Brighton del 2012, Sll cui si è riferito negli anni di competenza), aventi ad oggetto riflessioni degli 

Stati m embri sulle possibili riforme del sis tema di tutela dei diritti ga rantiti dalla Convenzione 

europea, si è effettivamente posta in continuità con le politiche fissa te a Brighton e successivamente, 

soprattu tto quanto ai forti e continui richiami al ruolo del principio di sussidia rietà nel\' applicazione 

della Convenzione e, al di fuori dell' ambito della sussidiarietà, comunque del margine di 

apprezzamento degli Stati_ 

In quest' ottica, già attraverso l'intitolazione della conferenza, gli organizza tori hanno inteso 

riaffermare il concetto di "responsabilità condivisa" nell 'applicazione della Convenzione, intesa 

come necessità che non solo la Corte europea, ma tutti gli attori coinvolti - Stati membri e Comitato 

dei Ministri innanzitu tto - contribuiscano attivamente al pieno ed effettivo funz ionamento del 

sistema di tutela . 

11 testo della Dichiarazione di Bruxelles, adottato all'unanimità al termine della Conferenza, 

porta in tal senso a ulteriori conseguenze il documento adottato nel 2012 a Brighton l O3, ribadendo

in positivo -l'importanza della continua ed effettiva cooperazione tra le is tituzioni di Strasburgo e le 

autorità nazionali. In negativo, la Dichiarazione - riflettendo in ciò l'andamen to della Conferenza 

non fa , invece, segnare innovazioni esplicite quanto al riconoscimento di spazi per l' esecuzione da 

parte degli Stati delle decisioni della Corte, aspetto particolarmen te delicato anche alla luce 

dell 'e levato contenzioso nei confronti dell'Italia. 

102 Relazione al Parlamento per l' anno 2014, p . 169. 

103 La Dichiara z. ione di Orighton è riportata neHi! Relazione al Parlamento per l'affilO 2012. in documenti n . l . 
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L'obie tti vo della Dichiarazione è anche quello di ridurre il carico di lavoro e l'arretrato 

pendente dinanzi a lla Corte Edu, anche per consentire alla Corte s tessa di decidere, entro un templ' 

ragionevole, sui casi nuovi cile rig uardano serie violazioni dei diritti umani, ricercando diversi 

approcci ai casi meno grav i O ripetitivi, 

Così, nella parte dell a Dichiarazione che si soHerma sull'incidenza dei ricorsi di 

"ripetitivo" O "a cascata", si invitano i giudici di Strasburgo a intervenire sui tempi di tratta zione dei 

ricorsi non ripetitivi e non manifestamente infondati, nonché a inh'odurre nuove procedure per i 

ricorsi ripetitivi. 

Il p iano d' azione allega to alla dichiarazione svi luppa i temi dell'interpretazione e 

dell'applicazione della Convenzione da parte della Corte Edu, nonché della supervisinne 

dell 'e,ecuzione de lle sentenze da parte del Comitato dei ministri, Vengono anche forniti criteri in 

tema di attuazione della Convenzione a livello nazionale, 

Nel loro complesso - come sottolineato anche nelle conclusioni della presidenza - i lavori 

della Conferenza hanno affronta to il tema dell 'importanza delle interazioni della Corte Ed u con le 

autorità giudiziarie e governative nazionali, nonché l'esigenza che la s tessa Corte Edu assicuri und 

giurisprudenza chiara e coerente per orientare dette autorità; in q uesta logica i governi hanno 

espresso apprezzamento per l'intenzione della Corte di incrementare la trasparenza, la prevedibilit" 

e la certezza della propria giurisprudenza, fornendo quanto prima decisioni motivate - per quanto 

brevi - in tema di pronunce di inammissibili tà, Nella direzione di una sempre maggiore 

comprensibilità delle linee decisionali della Corte, i governi hanno anche richiesto che s iano 

motiva te le decisioni in tema di rifiuto di rin vio alla Grande Camera e in tema di misure provvisori€' , 

Tra i seguiti più rilevanti della Conferenza d i Bruxelles deve annoverarsi, in data Il dicembre 

2015, l'adozione di un Rapporto al Comitato dei Ministri sul futuro a lungo termine della s istema 

della Convenzione europea, redatto dal Comita to direttivo sui diritti umani del Consiglio d' ElIropa 

e trasmesso al Comitato dei ministri ."" I lavori preparatori al Rapporto, già avviati al momento dello 

svolgimento della Conferenza di Bruxelles, hanno incluso consultazioni e discussioni dura te due 

anni, con la predisposizione di numerosi documenti di base provenienh da esponenti della società 

civile e del mondo accademico e con audizioni di esperti; ovviamente gli esiti della Conferenza 

Bruxelles sono s tati ampiamente tenuti in considerazione. 

Il Rapporto ha affrontato, quali caratterizzanti le problematiche del sistema Ed u, alcuni 

aspetti che non potranno essere affrontati se non con innova tive misure in bose a determinazioni 

1()4 Consiglio d'Europa _Steering CommittE"1-' far Human Rights CDDH(2o-1S)R84 Addendum I. 

194 

Deputati Senato del 

i i i "'",ATURA - DISEGN! !JMENTI - DOC. 

–    194    –



VI/l/ r SrcOlO!- /L l'11m FSSO o/ 1111- OIWA DU .l'/STCI/A o/ n :rUA nfJ {mI/n / (;, 1 H. l ,\, / m O ·IU .. I 
Co.\'1 E.\LiU\L!-."1 1I0PF 1 lJU OiRiF/i f)r:1./. 'L(}I/u 

degli Stati membri: trattasi delle procedure nazionali di selezione dei candidati per la carica di 

giudice della Corte, delle questioni relative alle violazioni su ampia scala dei diritti umaru in contesti 

quali i conflitti armati o le dispute territoriali, nonché dell ' inserimen to deUe caratteristiche 

giuridiche e di prassi della Convenzione nel più vasto ambito del diritto europeo e internazionale . 

Alla Dichiarazione di Bruxelles e al Rapporto del Comitato dire ttivo sui diritti umani è stato 

dedicato ampio spazio nell' introduzione al già menzionato Rapporto annuale della Corte per il 

2015]05 

Successivamente, con deliberazione del3 febbraio 2016, il COrTÙtato dei Ministri del Consiglio 

d'Europa, investito del Rapporto del Comitato dire ttivo sui diritti umani, ha richiesto alla Corte Edu 

eventuali commenti. 

Con una comunicazione ufficiale/06 - i cui esiti potraIUlo essere meglio trattati nella prossima 

relazione al Parlamento - la Corte ha fomito alcune rispos te alle question i pos te nel Rapporto; su 

altre - e in particolare in ordine alle esigenze di trasparenza delle decisioni in tema d i rinvio aUa 

Grande Camera e di misure provvisorie - la Corte si è riservata di rispondere con successiva 

informativa circa le misure che adotterà per dare attuazione aUa Dichiarazione di Bruxelles . 

Sembra significativo sottolineare, per quanto riguarda il punto, contenuto anche neUa 

Dichiarazione di Bru xelles, secondo cui la Corte "dovrebbe essere più reattiva in ordine 

all'illterpretazione lIlotivata della convenzione da parte dei giudici nazionali", che la Corte, neUa 

rispos ta al Comitato dei Ministri, ha fatto valere esservi molti esempi significativi, nelle proprie 

pronunce, di considerazione della giurisprudenza nazionale (gli esempi forniti riguardano peraltro 

casi di pertinenza della Francia, della Gennarua e del Regno Unito). 

Sia nella Dichiarazione di Bruxelles che negli altri testi sopra ricordati si auspica, infine, la 

ripresa e la definizione del processo di accessione dell'Unione Europea alla Convenzione Edu]07 E' 

opportuno notare che, nella citata comunicazione al Comitato dei Ministri, la Corte europea, quanto 

alle preocCllpazioni circa l'accessione dell'Unione Europea, ha sottolineato il rischio che, in 

mancanza, i due principali sisterTÙ giuridici europei vadano "alla deriva" l'uno rispetto all'altro, 

assicurando la ripresa del dialogo con la Corte di giustizia dell'Unione europea nel 2016. 

lr.5 European Court of Human Rights - Annua! Report 2015, pp. 9 55. 


1i)I:,'j'ratlasi del Commento, s.d., espresso dalla Corte Edu, su richiesta del Comitalo dei Ministri deliberata il 3 febbraio 2016. 

107 Cfr. sul punto Relazione al Parlamento per l'anno 2014, pago 167 e seguenti . 
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Mlem. 001 !.OrnI Uy po/I'tll ... jlh alm .... ort hmittd In IHm' 01 """'''-"- .*,praful 01 no.h, 

ond IO , ......k c, -.dd""'" 
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I...., ..... ne 'DnveltO'<l (nto yw ..... 1170111 AuSU'll0l'. ondudO'<l, Iftt' .rtk". 35 (pr_nl;"'e '&rntd'y ) a n .......
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01 ,h. CC)t1v. .... ,on. "'LeqI'''''''; by thp HlHR jurl>P<Ud.n<4 (Ih •• " ,h" .0'<1"""", 01 l .,....'" lO T"hh Qn br 

IO m. Su--'--" Jud/:'t bV wt'IO <pen, ... If<..., 15 in wch c:ot>d1t ...... Ile <tlll wMnC ' ",". lime IO Oc 

'penI be""" the e"d 01 u.............. d,,",,', .Iiow 01 Ih. th . jud!e .. " /nOM1.ry .. 1 a (u ro. fc.r 


ud\ dii, 01 vlcl)'oOtI Tho-w w.tIO lUfI".... d th.\.<! ronditloru d\l10& mel, rem.nd ""d l ....... ........, Md«iltlt •••ruUon a' ,hw 


... ..,. OPPI')'. (, fIlOnI!'!. .. ,Ile end ollhl'lr LO tl"ll cMl JudSt _ "'"'Il dtfltlf u.. umc CO'fOQt.......1on 


.pplylna!hl .. c .. h ..... In full OOft'plllnu ""'"' Ih. 01 Ihe (CfHA. """" l'V..itht det.h ..... D' dlt Il 11ft • • 

11m .ppi:t;ltton 011 ... "- q.r ""......,.,., ... 
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incfotil"",, Or '''t 01 I n_ <u_ .... ;,.p_h 01 alllhe c.ompontnll.'n,'udlnl Il,. In o<ll .. ,.. Im_,....., 

etl..a ....."'''. 
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","d'100 A,- d""""....... .,. t.N 1M <lfl1ò!I.' ''''''' to prod"' f • .;dotn<e.t.o.J1d boo ... ond h up tc II>;, d40 ......:l..n t Or> 

too. tnry Il '" up \0:" .. , 01 PIl'l IUOÙ' , 1!Ie f>riI.Ot'o lo p.oduce ab '" 'c' 1uI1.!o:J;,..t\il I. off ...... 6 by 

And wP9Or1ed f,... "''' ' ''l' e by Re potb olltG(h ",,, ,,ne ,"" 1.Irv. n l p,,"'" et by 0(I'Ie. ..

01 Jldd.tlotl, I AUmt... a4 ....nOry l"'" . " ;;1..; . :"-""> by dCU"'tfl ("'''C' on, l'III ,,, 

1M dtOn.t_ of go dot , r.od,'" uu,""",, · i'S . "Ui.VIO'd by ,1('''-'' I EDiR. b«.iI...... lto.o\.t _ ..... n" 
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.... _ In" III'1d orpt'O\*<l b,. 'h. H,,_,' of '>u""....1O<y 1urdp1 (COf\IrUoIS) md !.he a4 """'" 

""''''...IS( , I(_ 
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t .... .., 1\ ,'" p ...line ot comPftl........... , .. mc-d""· 
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l''t , ....... U .... (:O, " 01 , ,.. (.""n, l,.. prll"jud.u ....nU Il . Iht "",la, ,,,,, c l ,,,- " !(hl""'" lo be In . n onI1u",..n _ 

dtsr. 61!1C ......"ntt , M IO e0l't60.(1 ,nrlb .. t .. blt ro 1M MI.... Il' '-, - il W , I .... In .ebl:lon IO a.rrCfll 
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So 1M 01 .. .. f>o;!, d>a<"". " ad _0Kt! lc t" , _,..In b,. 1M ..ry"<.. .....1111' . t.,... " """'" 
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an out 'one 01 Ih ... ,., ( »ppIO("'_eit be d ... _ u,!ud ''',,,,,,,,,, by ",11.Or'N'f·' 11>1 IpPIcwal 01' ..... ..... I ..... ' , 


wt>Ith ...u..dl'd ","".-nr .","",C'rll ' .........n """ ..1 1I1><.Om1orl IO' 01.. iii. '" 1"""" ,h.n " '1 .... 1 pI.fom.,.,.. • • n<! ,I>., h" 1...:1 ' '' " • 
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b. Il'If 01 , ,,,,, p"j,On ""'mln..,<ll.!On Doop.>rtfT\Olm.. 
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n.". 11 no doutl, ( ... pIrol;udpnt<>'! 1Im."""", ,..;,( .,.v.,. or, 1rt":J,aI ..... _ o.INf:\\O<. lC'. ...... bu\ ...., '" 
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r IfU {" Si:Ct J\/),I - n( Jj I li:' '. ii 

KhNyltd dy ' Hion al" 1hki ""'.ull.l1(>(1 11 """-," 1,O<n IO Ito.;embet 20l!>. Th. oul"""" 01 lh. • wllI bo: '''''''''<>(N In • 

ro bo: I!.eld In J.... u:ory 2016 

"T>01 .....t"'n and strllClure 01 III. "I..tli G •• un In POlnll 

d.b>lil1 . .... ,t>c- lO IOke :oct'.::ltl, by ...... , .... IO be aro:ad ... , lo on 9 

asptru 01 the currenl pol_"'" ..,d on ,",fllnfI: up of pl"oo.. k>o" """""'Ie\ (.m\ch do nOI Th .. bo_ 

111. 10_ 01 u... .nd be fnmlr.td by 1h. S«I.l . '''' '1'1""""1; 

18 'd,Kuulon l'I""'" w",••tI uo . molnly wIth 1h. 9 POIftU of .h, ui d bili; Ih..., I"dud. Rl"UCtUr ". in pO'li"". lIuhh 

prolr<:1lon . • tf«1"'" MId l ''' wI1.h tlmllV dc-ttnllon of ,pcwtS lod 'I-< 01 pt,<nn lrU!.f"l-..m. 

"0'0<.01"""" H;wo;"S. ........t [Kh 'd!Ku,.;on p.... r '",,'''Il of 10..12 m.mben. "","h lT>e sJdII1 Iond 

mtnllon.td IO IlIr dllft-rtnl of It.. al" (ll!.e USI 01 101'10 Il ctvtn belowl. f ach 

p_I p.ar1ld pattd in '<\d.-o-cont.,OfI'....... on Wl od /"00( onllne pLatfo,,", hun; ab<> po1sonotrs.. dtlUIlon loodl,ty 01 II> 

cI\ok". ,ele-.-an\ '" ",1.t.Ion la III. 1op1c Add"",.td. uoh ""nel wlll I.umm.:lry documftll 01 IU warl< by ll>e al" rh" monln 

a<><l tJw Commltl" of ex!"""' ......1 o.;n l r<>r!l.'h.. In • unllonn In! p",·nOlr Il Il a INlor publlc ln'llol i..., 

In JWlUII)' 2016; 

Ihr m'lrlli i productd oIòoC-" by lht ill<Xnsibloo on !ht pubi", 01 IhQ Mlnlttry or Ju<tkt.....t>ft. 01 il POI<obl. lor 

.n aulild • .,.., lo loIo.w ,t.. u.. d_lopn>enl 01 1h. .... nel <end <o odI>« 

n. I,4lnll-lry IlIlnks INl Ir>(!lu!iom lrom It.. ovUJdr ,nd consrnJul In ro r.ra<Tm 

ptrUI<>In8 IO lht <4lC.ofity of .. pr<>...nOllon by .od 3l", ro Il"1e IU"Upulou< P'OIKlIon al" ,hos. wt.o Il.,..... """lt"rItted 

aOl ofr,,.,,. Il of ,,-III of rlle 0I00P'"0Kh IO dt1.ention ......\ch tould be .dopred ab<> IO Ine!oenous w.,nln CJIWon lO "'" 

l''' (UI. .. Cout of H'''''Ml AlcN1 lt.. "'<><1_1.01'0•. ""'" ..... ",.ln l .. ' .... 01 
.... ahe ln r....... o, ... IO """,*, ..r " eo...rt o;oM_ ro l'Il>I In rll. ("""'1"1"'" urWon 

'or l ,*- 1M (ommlll H /o< r"" 411""'- ef Judcm...,u of Il\c Court III. ' t.. lnlo<mc-<l 01 11"><1 ,lo,;", .. of II>" p,lon lul. buI ....
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2. ANDREOLETTI + 27 C. ITALIA (RICORSO N. 29155/95) - RISOLUZIONE CMfRESDH(2015) 
246 


or lUR()I '( 

COMMITlEE 
QF 
COMIT ( 
DES MIN1STRFSI LQJ

LO....st ll IX lfU.:fWI 
Final Reso lution CMJResDH(2D15)24S 
Execution of the judgments of the European Court or Humen Rights in 
Twenty-elght cases again!>t ltaty 

(Adopted by tha Commlttee of Mmislers on 9 December 2015 
alIne 1243rd meeting orlha Mmsters" Oepul/8S) 

The COmmmee or Minlsters, under the lerms of former ArtlCle 32 and Ihose of Artlcle 46, paragraph 2, of the 
Convention for lhe Proleclion or Human Righls and Fundamental Freedoms (hereinafter "the Convenlron'") 

Havlng regard lO IIS declsions adopted under former Mele 32 of the Convenbon and lo the rlnal judgments 
transmrt1ed I>t the Court to the Commrttee in t!'lese cases, as well as the vio lal ions eslabhshed of Article 6, 
paragraph 1 of the COnventlon on account of the exeessive length 01 divorce and legai separallon 
proeeedings., 

Recalling lhe obhgallon of lhe respondent S1ate lo abide t:v the declSIOns adopted under former Arhele 32 01 
the COnvention as as Ils obligatlon, under Mele 46, paragraph 1, of the Convention, lo abide by ali fma l 
judgments In cases lo wtlleh il has been a party , recalling also thal these obhgations entail, aver and aOOve 
the payment of any sums awarded by the Commlttee or by the Court, the adoplion by the alA.hOnties ollhe 
respondent Stale. whefe fequlred 

Of IndIViduai measufes lo put an end lo vtolal lons establlshed and era se lhelr eonsequences so as to 
achleve as far as posslble restitutio in mlegrum, and 
cf generai measures prevenltng similar violalions , 

Hav1ng noled thallhe just sallsfactlon, w!'lere awarded, has been pa ld t>t l !'le govemment 01 t/"le respondent 
State and 1I'lallhe governrnent reported lo the relevant domeslic courts, wrth a view lo Speedlng them up, the 
proceedlngs whlch were stili pending al lhe l ime the Comminee adopted Iis declSlons lKlder former Art lele 32 
or lhe judgments of the European Court became final; 

Inlernet . coe.mV<:m 

F.i1 
Il/diH' E.3J 
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P. W IF\ITiJ\'f) I- f10Cl 

2 

Havlng noled further Ihe promlslng resulls oblalned by ne Flrst Instance Courts and Ihe Courts or Appeal as 
regards lhe average length of d lVOrce and legai separallC·' ç>foceedlngs between 2011 and 2013, 

Noting thal Ihese resulls w lll be consohdaled through 1M recen! measures adopted and thosé stili envisaged 
by the lIa l,an authonhes In thlS area , ,n partlcular lhe IntrOduclion in 2014 01 an alternative d lspt.1e resolutlon 
mechanlsm In respecl 01 such cases, the envlsaged set1ing·upof specla llsed sectlons far famlly cases wi1 hin 
Ihe Firsl lnstance Courts and Ihe rr.a]onty of lhe Courts 0 1 Appeal anel the simplrflcalion o( lhe procedure 
belore lhese seclions; 

NOllng w ith satlsrac l lOn the autmnlies' commiImeni IO continue lhe lf effons lo put an end lo lhe more generai 
problem of excessive length of pw ceedlngs belare CNII couns In the corlSext or Ihe Cases 01 the Ceteronl 
group whlch remain under the Co mmlt1ee's supervision; 

Recal lng also thal the Commlt1ee çonllnues lo examine the outslandlng ISSueS concernlng the compensalory 
remedy inlroduced wlth regard lo the excesslve length 01 Judic ial proceedings by the PlnlO Açl In 2001, within 
the framework of Ihe Giuseppe f..iIostaccir.xJ!o group and II-le Gagllone end Olhers case, 

DECLARES Ihal il has exerclsed Its funchons under former Arllcle 32 anel uneler Anicle 46, 
paragraph 2, of the ConventlOn in the cases IIsted above and concerning the length 01 divorce and 
legai separallOn proceedlngs, 

DECtOES lo close lheir eXa m\n3tlon 
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3. AC + 148 C. ITALIA (RICORSO N. 27985/95) - RISOLUZIONE CIVI/RESDH(2015) 247 

COMMITIEE 
or MINISI 

DES MINISTRES 

COU." Cll or [\)1«)('[ 

191
LQJ

CO .""Sfll Df. lllMOf'( 

Flnal Resolution CMlResOHl201 51247 
Execution of the judgments of the European Court of Human Rights in 
149 cases agalnst Ibly 

(See Append,x for the list of caseS) 

(Adopted by tlle Comm,ffee ci M",isters on 9 Decemt>er 2015 
the 1243rd meebng or lhe Mlmsters' Deputles) 

The Commrttee 01 M,n,sters, under the lenns of former Article 32 and those of Art.c!e 46, paragraph 2, of lhe 
C-onvenhon for lhe ProtectlOn of Human R.gNs and Fundamental F reedoms (hereinafter Conventlon' ), 

ravil"9 regard lo lls decislons adopled uncler fo rmer Art.cle 32 of the Conventlon and to the final judgmenls 
transmrt1ed by the Cour1la the Comminee in these cases and the vlolalions establrshed of Artlcle 6, 
paragraph 1 of the Conventton on account ot the excessive lenglh of proceedings betore cMI courts; 

Recalling the obligallOn of the respondenl Stale to ablde by Ihe declsions adopted under tormer ArtlCle 32 01 
Ihe ConventJon as wen as ItS obhgation, under Arbcle 46, paragraj1l1 , of the Convenlion, lo abide lYf ali final 
judgments In cases lo wh lch Il has been a party; recal ling also thal these obligatlOnsenlail, aver and above 
Ihe paymenlof any surns awarded by the Commlttee or by the Court, lhe adoptlon by the authorities of the 
responden! State, where required 

of indNldual measures lo put an end lo vlolallons eslabllsl'led and erase Iheir consequences so as lo 
achleve as far as posslble resl/futK) In mlegrum, and 
of generai measures preventlng similar vlolallons, 

Havlng neted Ihal the just satisfactlon, where awarded, has been paid by lhe government of Ihe resporx:le nt 
Stale anel that the government reporled lo lhe relevan! domeslic courts, with a view lo speeding lhem up, the 
proceedings whlch were stili pending althe bme the Commlttee adopted its decislons under former Artlcle 32 
or the judgments 01 the European Court became flnal , 

Notlng wrth satisfacllon tne information pmvided by Ihe government lhat the Flrst Instance Courts (tn"bunafl) 
which had jurisdlct'on aver the Pfoceedlngs al issue In Ihese cases have, over the pasl years, succeeded In 
reducing Ihe average lenglh of civ Il proceedlngs and the backlog of clvil cases pending for more Ihan three 
years weU below the relevanl national average indicalors, Ihrough appropriale organisallonal measures taken 
.al Ihe leve I of each 01 lhese courts; 

Noling that these poSitive results will be consolidaled through the recenl measures adopted and those stili 
envisaged by the Ilallan authorities lo tackle the excesslve length of proceedlngs before the clvil courts, 
noling also Ihel( commitment lo continue their efforls lo put an end lo this long-standlng prob:em in Ihe 
context of the cases of the Celerex"II group \'Jhich remaln uneler Ihe Committee's supervlslon 

Recalhng also thal Ihe Commlttee contlOues to examine the outstanding issues relating lo Ihe compensalory 
remedy introduCed wlth regard lo the excesslVe length of judicial proceedings by the Plnlo Act In 2001, wlthln 
the (ramework of the GIUseppe MoSfaCCIf.X)/O group and the Gaglione and Olhers case 

OECLARES Ihal rt has exercised ItS functions under former Arlicle 32 and under Artlcle 46, 
paragraph 2. of the Convenllon in the cases hsled below and concerning Ihe length of civ il 
proceedlngs which were uncler the Junsdlction of the First Instance Courls (tribunali) of Rovereto, 
Asti, Busto Arsizio, Verbania, Torino, Trieste, Ivrea, Marsala, Udine, Monza, Lecco, Trenlo, Ferrara, 
Como, Bol2:ano, Pordenone, Genova, Ravenna , Tennlnl Imerese, Mantova, Chieti, Milano and 
lanCiano' 

OEC IOES lo close the eX"amlnation of these cases 

I The Instance Courts 01 Aosta, Cuneo. Lodi and Lanusei have obtained simllar (esults bui there are no cases 
under the supervlsion of the Committee concem ing the length of eNd proceedings belore mese courts 
Internel tlt1p·""'"W'III'.coe InVcm 
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4 

I No. Case 

UM 
;AVA IANC _A SELVA 

I 

I
I 

lolthe 

Article 32 
OH (97) 650 15/1211997 

OH (98)185 11/06" 

I :"d9menU 
Declslon cf 

Flnal on 

.. 

39133 

) AMU SAS 

OLiN ANO TESOLI N 
I 

VALENTINe 

I ESEWINI 

OCCOLA 

)<5 

DH 199191 

(98) '54 . 

OH ) S

01 

. 

7.1)11 200 

[

27.1)5/2001 
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4. M OSTACCIUOLO GIUSEPPE C. ITALIA (RICORSO N. 64705/01); GAGLlONE E ALTRI C. 
ITALIA (RICORSO N. 45867/07) - DH- DD (2015) 1123 

( O tv\MI1 1L1 
or SECRETARIAT GENERAL 
lOMll t. 
Di"; 

S':!CRETAAIAT or THE or 
SSC'lET.ARIAT cv COM ITe Des Mlt·.I STRes 

Ccol:acl 
Ti!'I IJ2è8J : 36-:5 

Date :;n " (]j :''U 1!J 

DH·DD(2015)1123 

disti b.J!o::J m IhC rcqliC'st 3 Reprc-sentatlve ne lIr(1er tne' SO!e- re5p:lnSrallty o! lìIE' 
Wllhoul ;;l'(!lutIICC 10 tre egalol pOIIIJ :::al pcslllOn of tre CO'nrTolttee 01 Mll1ls:ers 

Mee!u-ç 

:r-Il: 3JII :)'Ities concern.-.ç i ne 
Mosl ::!ccluofo Gh.lSenpe (lì group 01 Il,:I1y' 
(Appllcall'On No 64705101) (French only) 

IIl'O:IT1l3!lon made i:l vi'Ji li:lble RlJ, le A ;: '" o l ltle Rules 01 (t)t! Con'"ul :!e-e 01 MII lIste-"S fOI II-e 01 
th? e ,: €,:::I Jt or JIKlgnenls CU1C:1 nf rhe> :erlT1$ of fr ,enoly :.elUemcnls 

Les oo:ur"'1eflts d is:r il)lles 3 la demò-rxJe durv'e le SQt"It :l Se-ulc' IL"SpG"I::..3bl! te- dud.t/de 

13dite de jundtCjue QU du Conii e des 

124:; rélJnlor (& i n cér.elllb"é :-'01 :;.) (OH) 

;].J porn: 	 Commurw..:a' 'C''l de.:. ,:20!1(l/20 " 5} COr'Cewar( Il! 
grùu0lt Cl G lu>.ep;-e {:) ,: t).ll lrH Il,llle 
(requéte Il 64 {"(,::ù1) 

htOlm311ons m ses a 'sposltlon en ve 'Tu (!@ la R;: a des dJ COrT rt lé Mmlstr€' s paU! la 
sur,/é-!I an::;;e- oe l ar"érs et dM. lermes de:. alT abl0S 
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', II.' \n 

DH·D){20 'Sl 11Z3 C stnbul€<1 a, th€ requ€st or I,aty I a la dema nde da l"l ta ' € 

o.srnl"lll led al the rl"Quest 01 (l Repres.en!ò:I)Ve Wl! u. " nOlu Ihe se:o 141$0'::Ir'III)III)' (j tr"t6 S<tld Representabve. 
>MthOul .cxE'JLftk e 10 ;M I!-galor pol • .cal posi1.lOn 01 Corm'f[!ee 01 Mmrslers. J leSo OXUmE--tltS dls:rb.lés a la oemande 

le SO-'.l5 la seule responsabllllé cudrJde .:adlle Représenlanve s..ans prèJtlg&f -de I.it pOs.rl lon Jl.lndlQue ou 
pollliQUe du COfT"-1lo des oY."ltSIre s 

DGI 

2 O OCI 2015 
flO "J . c.- _ 

REPUBBLICA ITALIANA 

Rappresentanza permanente d'Italia presso il d' Europ.3 

UffIcio dell ' Agente del Governo davanti alla Corte europea dei Diritti dell 'Uomo 


GROUPE MOSTACCIUOLO GIUSEPPE e.I,.li, 

(Requèce n. 64705/01 arrèt du 29/03/2006) 


GAGLIONE ET AUTRES ,. Il.li. 

(R"!oète tè 45867/07 do 21/12/2010) 


suite infunnations prés.entéts au cours de la 12J6e rt!uniun CM-DH ali ')2. }4 

2015,le Gouvernement italie n spécifie ce qui sui t : 

Un groupe de lravai l inlerdépartemental a eté cret · par décrel du Ministtre de l'Economie et 
des rinanccs • le 22/0 lnO 15 - afin d'elaborcr dcs mesures d'organisat ion et des propositions 
législativcs pour améliorer la geslion des lÀebes résultant de la loi n. 89nOOl et des arrélS dc 
la Cour européenne des droits de l' hommc. 

Ce groupe de travai l est à préseot engage il érudicr l'introductìon de rcmtdes pre\'emj(s ayant 
pow bUI d'accélérer Ics procédures el l 'ajustemcnI dc l'acrne l sysLClnC d'évaluclion de 
l'exccssive durée - qui perm.ctt.rn.it de démontrer la violal ion de la Convention, méme en 
deSS<lU$ des limites de durée acluellemenl prévues par la loi italienne - ainsi que la facuhé de 
prescnlcr le recours Pinto mème après la déeision du jugc eivil qui conclul le degré de 
procédure dans leque! la violatioD se sera it sans. allendre que le procès soil 
dé{initi vemenl tenni né . 

L 'inl1oduclion de ces mesures qui SOni à l'étude pennel1TSil de prévenir les possiblcs erit ici tés 
relcvécs dans le coUJTier du Secrétana t du Raoul 2012. 

Lableaux stat isliques qui suivent, démontrent l'évolulion positive dans la duree des 
prot:édures Pinto dcpuis 2012. 

i 

213 

Deputati Senato del 

i i i "'",ATURA - DISEGN! !JMENTI - DOC. 

–    213    –



P 11<Tr. - III Jf "l Hl \ TI 

123 d ls.:/ OIJ!ed <lI 0.1 taly ; Cls:rout? <l la cemande de n l.1I,(' 
diSII a r ",Q of a <;,h;! b' Ihe w .. :i the SéliO Rep'eSel':Sl:I·.-e 

Wltl)out J.;fi!J.llJlCe!o \tic 1I(!9iI! or OJQsllte,"! cf lne Com'1l ttee of I OOCUTA'n'.Sç,"'!lIooés ti 1<1 tf Jn,'(1 
'ioOn' la ,>evl", rlò>Sçnr",.!')I (.t...1'l'lilll l;d":" R"fll ....,'·'r,tllt''' ... .. (:r !'>,"!."--' (lf" I.J çù!'o.!lt.n C1..I 

pobhq... O .::1u Con " L' &>s MI"" Slrc-s 

,H/NISTIRE DE i .'1Jt'SnCE 

DlRLCT/ONGEAER.4LE DES 

Objcl: Consei! de l'Europc - Comiré de3 MìaiSlrt.1 OH - Conrrole dt "cxttlJtion dlJ 
groupe dcs affaires Mostacduolo el Caglione + 474 

Integrlltion de et sialistiqur-.s 

Suite aux moditication iruroduiiès sur les COnditions de n.>Cevabì!ite el de geSI!On des rècouts 
t',. lege Pinto apartir de 2012, nous assiS\ons il. une !res forte reduclion des nOu\"eaux 

une baisse de 66% eDlre 20! 2 el]es :uUlces SUi\'allles camme illusltè òéU)$ le schcm;1 CI
dessous. 

RecQurs Pìnto 

Le rlu" peti! nombre de <l fa\'on se la bai sse des reCOurs, qui onl 
une dimlnulion signiIi cJII\"c de -

Procédures peodanlcs Pinlo 
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P.1RTC sn 0\ 0 ) - f.! () ( , \.! .I. \ n 

Dt-i-OCX2015}1 123 dlSlrtbuted al the reqUe51 or Ila Jy I a la dem(!nde de rlt.ahe 
Do(-u mN 's d l!;lnbuted al the request of a Represer'ltattve ba under me ioOle responslblhty or the said Represer tatrve, 
WltholJl preJt:CdlC8 IO Ihe legai or :.r the 01 ',I 1h61ers { Les documenls à la demande d unfe 
Re pi'!'!sentantie le soni ;;'005 la seule duditide ladlle Reprélenlantie sans préJuger dc la J=OSlllcn jurld(1ue ou 
pohucue du Coml1é des MlfllSlres 

Nous reportons ci-dc suite un schema d'analyscs de la duree des procédurcs pour satisfaction 
équitable inscrites à panir du second semestre 2012. 

Procédures PinlO divisées par semestre d'inscription et de conc\usion. 

"'" " 
,. 

" 
,. 

" 
101 TOl 

IemeSU'c conçlus coroclU!l "2012 2013 2013 l UI 4 WI4 ro , 

" :: 150n "., 3.454 1.)28 82' 710 7.104 7.874 
1012 ., 10,0"/. 22.9"10 8,8-;;' ' ,",% 5,1 01. 52,2% 

su. ICUI 

IIlXTits 

" 
=neSIn: ". !o .189 2.027 1.452 279 J)2 '.090 Hl9Q 

201 J I procè, 
% 1J 5.30/. n.}o/. 71.3% 
COflCh.1S 

SUI 10181 

inscrirs 
r sem= N 4800- ' 2.196 I 621 H' 4.1 S9 

"'" l,"""
•• )J.a,... 7.10/. 1\6.6 .... 
conctU'! i 

\olal iIn!oCms l 

Comme il résuhe du tableau sus·jndiqué Jes délais de conc\usion des nouvelles procédures 
Pinto diminuent progressivement et certe diminution devrait probablement s'améliorer au fur 
et à mesure que les cours d'appel ilaJiennes auront éliminé l'arriéré accwnule dans les années 
précédentes ' 

Si en 2012 seui 10% des procédures inscrites étaient conclues au cours du meme semestre 
d'inscription, dans le premier semeslTe 2013 le pourcentage se montait à 38,3% et dans le 
seconde semestre 20 l) à 45,8%, autrement dii presque la moitié des recours 001 été é!iminés 
en quelques mois. 

Le pourcentage des proces conclus en (oLa! en quai1e semestres et ceux mesures à ta dale du 
31 décembrc 2014 est en nene progressioD, 

3 
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5. CODELLI C. ITALIA (RICORSO N. 33783/09) - RISOLUZIONE CM/RESDH(2015)176 

Rssolulion CMJAosOH(2015)1 76 


F.xecution 01 tha Judgmenl 01 Iha European Court 01 Humen RighlS 


Godelli ogoinst lIel y 


Applicat ion No. Case Judgment 01 Finolon 

33783109 GODELLI 25109/2012 18t03/20 13 

(Adopled by lhe Commillee of Mimslers cn 4 November 2015 

al lhe '239th mee ting 01 lhe Minis ra rs " Depull.3s) 

The Comr'1ll1ee 01 Mmiste rs. under tha lerms 01 Artlele 46. paragraph 2. o; (ha Convenllon lo !' (ha Pro tection 01 Human 

Righls end FUldamenlal F,ee(loms. whic, provldes Ihalth9 Commllle9 supervises tha exeC-Il lor' all ll'ai Judg ments 01 t"e 

European COt.r! 01 Human Aighls (heramlliler -!tle Convenllon
M and 1he Court-), 

Having rsgar(j lo the Imal Judgmenl lranSlil lIed by tha Court lo [ha Commlueo In th,s caso and lo I e vlolalions 


eSlsbhshed: 


Recall 9 1M resoo,' :Jenl Stal s's obllga lio rl. under Artide 46. pa ragraph I . 01 Ihe Conventlon. IO atx:e by al! t inal 


judgmGnlS in cases IO which Il has beGn a ;:larty and thal Ihis obligallon enlalls. over and sbave Ihe paymenl 01 any sums 


awarded by Iha Court. lhe a.dopllOn by Ihe aulnonlies o l lhe respondetlt Siale . where reQuired: 


01 IndtVldual n easures lo pul an end IO v iolallons eslabllshed anc orase Iheir conseque nces so as IO achleve QS 

la r .1$ PO$S.b.o f"6s lilulio in in/cgrum: and 

al generai 'T'Iaasures prevent ing sim llar v,olations: 

Havltlg Irwìted Ihe government 01 Iha respondenl Siate lo Itllorm Ihe Commll1ee of {hg measur9S laKen IO compty wll h tha 

above -rnenllonad ob1 1r- allon: 

Having axamlnad Iha action re por: provided by the governmenl in ::licaling lhe measures adopl j)d In order lo give eNecl lO 

Ihe l/le InlormaLon regardlng lhe pay rnenl 011l1e JUSI salisfaC[lon awarded by the Courl (se e 

document OH 

Havlllg s3tish",a Ihéll alllhe measllIos roquired by Arlicle 46. parngrapll 1. have baen adopled . 

DECLARES lhalllilas exerc ised lis lunClions under Artìcle 46. paragraph 2. ollha Convontlon H1 lhis case and 

DECIDES IO closa Iha examina llon lhereol. 
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6. D I PASQ lIALE C. I TA LIA (RICORSO N. 27522/04) - RISOLUZIONE CJ\o!/RESDH(2015) 107 

COMM\TIEE 

OF MIN\STr RS 


COMIH 

DES MINI$TRE$ 


COUNCllOf EUROPE 

Resolution Cr.VResDHI201S" 07 
Execution of the judgment of the European Court of Human Rights 
Di Pasquale againsl Ilaly 

CONSEIL DE l'EUROPE 

A licatlOn No. Case Jud ment of Fina\ on 
27522104 D\ P.A.SQUALE 0910612009 09/0912009 

(Adopted by fhe Commlffee ci Minislers on 8 Ju/y 2015 
ar /he 1233rd meeting ofthe Mimsfers· Depubes) 

The Commlttee of Mmisters, uncier the terms of Artlele 46, paragraph 2, of Ihe Convenlion far Ihe Protectlon 
of Human Rlghts and Fundamenlal Freedoms, which provldes thal the Commlttee SUpeIVlseS the executlon 
of fmal judgments of the European Court of Human Rights (herelnafter 'the Conventlon" and 'Ihe Court') , 

Haw)Q regard lo the fmal judgment transmltted by the Court to the Commlttee In Ihls case and lo tre 
vlolatians established, 

Recalling Ihe respondent Slate's obligallon, LX1der Artlcle 46, paragraph 1, of the Convenllon, to abide by ali 
flnal judgments In cases lo whlch Il has been a party and lhal Irws obligation enlails, over and aoove lhe 
payment of any sums awarded by the Court, tM adoptlon by Ihe authorities of the resp::lndent State, where 
requlred 

of individuai measures lo pul an end to vlolatlons establlshed and erase thelr consequences so as to 
achleve as far as possible restifvtio In Inlegrum; and 
of generai measures prevenbng slmilar vlQlatlons 

Having invlled the government of the resp::lndent State lo Inform the Committee of the measures taken to 
comply Wlth the above-mentioned 

Having examined the actKln rep::lrt provlded by the government Indlcallng the measures adopled In order lo 
glve effect to the Judgment including the !nformation prOVK1ed regardlng the payment of the juSI sahsfaclion 
awarded by the Court (see doCul1ent La-l-DDI'2D15}4:!Eì) 

Havlng sòtisfled Ilself thal alllhe measures requlred by Artlcle 46, paragraph 1, have been adOpled, 

DECLARES that It has exercised Its functlons under Artlcle 46 paragraph 2, of the Conventlon In thls 
case and 

DECIDES te elose the examlf-.atiQ() lhereof 

Internet IJwM"J c.0i'; lr'lllem 
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V-INn { lU CI \ /1:\'7/ 

7. DE CAROLIS E LOLLl (RICORSO N. 33359/05) - RISOLUZIONE CMjRESDH(20l5)70 

COUNClt OF EUROP( 

COl\l\.ll;1lnEE 
OF MINI5TERS 19l
DES MINISTRES LQJ 

CQt.lS[IL DI L:EUROP'f 

R..olutlon CMIR..DH(2015)70 

Executlon of the Judgment of the Europea" Court of Human RlghtB 

De Carollo and Loln agalnat ltaty 


c... Ju ment of Analon 
DE CAROLIS ANO LOLLI 05103/2013 OSlOJl2013 

(MoP/ed by /ho Committ&e 0/ Ministers on 12 May 2015 
al (ha 1227t17 meeting of the Depuoos) 

The Committee of Ministers, under the terms of Mele 46, paragraph 2, of the Convention for the Protection 
of Human Rights and Fundamental Freedoms, which provides thal the Commlttee supervises the execution 
of finel Judgments of Ihe European Court of Humsn Rlghts (hereinafter 'Ihe Convention" and "tha Courf'), 

Havlng regard to tha final judgment transmitted by tha Court lo the COmmi1t&e in case and lo \he vk:llation 
estzlbllshed; 

Recalling the respondent State's obli.gation, under Artide 46, paragraph 1, 01 the Convention, te ablde by ali 
final judgments in cases lO which il has been a party end thal thls obligation entalls, over and above me 
payrnent of any sums awarded by the Court, the adoption by lhe authorities of l1le respondent State, where 
required. 

of indMdual me8sures lo put an end lo vk:llations establlshed and erase thelr consequence!t SO es lo 
achieve as far as posslbla restitutiD in integrum: and 
of generai measures preventing similar violations; 

Having invited the govemmenl of ttle respondent State to inform the Committee of the measures taken to 
comply with the above-mentioned obllgation; 

Hav1ng examined tha actlon report provided by the govemment indlCabng the measures adopted In order lo 
gwe effect to the judgment and noting that no award of just satistaction was made by Itte Court in the present 
CII"" (se<! documonl DH-DD(2015)437). 

Having sallsfied rtse/f thal ali tha measures requlred by Miele 46. paragraph 1, have been adopted, 

DECLARES ttlat It has exerdsed its functions under ArIlcle 46. paragraph 2, of ttle Convention In this 
case and 

DECIDES to close the examination thereof. 

Internet: hHpJIwNw coe.intlcm 
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COMMmEf 
01 MINISTERSSECRETARIAT GENERAL COMrTt ' 
OES MlNm-RES 

SECRETARIAT OF THE COMMITTEE OF MINISTERS CONSfIl Df tUJIK)pE 
SECRETARIAT DU COMITE OES MINISTRES 

Conlttel: CIB/8 Owy 
T9I 0388 41 3645 

Date: 17/0.u2015 

DH-DD(2015)437 

Documenta disbibuted et the reqvest of il Representative &ha'1 be under Ihe aoIe relponalblilty of ,ha sald 
Representative, 'Nithout prejudlce to ttMllegal or poIitical posttlon of the Commmee of Mlnllle." 

MettHng: 1230 meeting (9-11 June 2015) (OH) 

Ilem reference: Action report 

CommuniceUon trom ltafy conceming lhe C8H of De C1!IroIie and Loili (Alboinese group) agalnst ltaty 
(Appllcallon No, 33359105) (Frern;h on/y) 

Les documents a la demande d'un/e Ioni seUI la seule dudltlde 
ladite ReprMeint&ntle, &anS pretuger de la poa.iIlon ou poIitique du Comlt6 MinhJtrel 

Réunion . 1230 r6union (9-11 juln 2015) (OH) 

Référence du polnt : Bilan d 'attico (1610412015) 

Communication de 1'11"')8 concemant l'affaire De CamUs ellQlW(groupe Albanese) con1re ltatie (Requ6te 
n' 333591(5) 
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QH.OO(2D15)437 , tt lhe /'&q UElI! or ltary I III dQrNnOe cii rltlliII. 

Du<:unent. tt tI'Ie reqL»A 01. be unòer!ho s.ole rtlJ;9Onr.lDjIt)' Of tr'IO Mid ROptft3l1nl8l1Y-.. 

wI!hout poretJJdk» ro ... 'ItQ.IJ or poIIIaI porI/tiot1 01 h COmmltl.ee or MlIlIat:er$. IlIIs cIooJmerQ • La dotnandl!l d'urV& 


le lIOt"II tcu, la r.eull!l rttpOlluDjrlté cluclitld. taodll.lI Rep"&M1I.nVG, "'1"IG cM la po&IGoll JLIriOique ou 

politlq .... ComM (I" Mrllttr_ 


DGI 


I 6 AVA. 2015 

SER'IlCE CE l'EXECUTK)N 
DES AARETS DE LA CEOH 

Rappresentanza permanente d'Italia presso il Consigho d'Europa 

Ufficio dell' Agente del Govemo davanti alla Corte europea dei Diritti dell'Uomo 


Ac/;on Reporl 

Ik Caroli.J aDd LoW C'. ltaHe 

(Reguétc n' 33359/05, &!Tè. du 05/0312013, définrtifle 05/0312013) 


1- Rhumé de l'alJaire 

Celte affaire conceme la violalion du droit au resp«_t de la vie privée des requeranls à cause 
des incapacites personnelles decoulant de fucon automatique a la sorte dc l'ilscription de leurs 
llOffiS dans le regislre des failli5 oinsi quc l'absence de recours eff'ectif pour se plaindre de ces 
limitations. 

Par un jugemenl le: 14 mars 1988, le tribuna Ide Ravenne dklara la faillrtc de la société 
CO.E.L. S.n.c. doni M. P. De Catolis el Mme L. Lolli etaient assoctés, ainsì que la faillite 
pers-onnelle de ces demiers . 

A l'epoque des fiùts la dédamKIO de famite entrainail certaines cons.équences pour 
le entre aU1res la remise de toute sa correspondance 8U synd ic ct l'inrerdiction dc quiner 
son lieu de S8JlS J'autorisation du juge-cormtissaire. u failli etre réhabilité 
50US certaines conditions.., enlre autres s'il justirlAit d'une boMe conduite effecti ... c et constllIlte 
pertdant au moins cinq 5115 après la c'Oture de la fuillite. 

La Cour a constBté une violatton dc )lartic:1e 8 de la Convention pour autant qu·i( concerne le 
droit au rcspe<:1 de la ... ie pri-..«. 

Il - Me5ura Indlvidaclln 

La COUT a dit que le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisanre 
pour le prcjudice rTX>ral Su bi par les requérants en ce qui conceme la violation de I"anick 
conceoné de la Convention. 

En ce qui conceme les frais et dépens, le:s requerants n'onl pas fonnulé dc demande su titre des 
rrais et depens. 

u gouvemement consKlère qu'aucune aUHe mesure individue11e n'est n«essan car Ies 
limilations imposées aux requéra.nts onl e\é levées en applicatton de la rHonne intervenue en 
2006 exposée ci-dessous. 
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: dI.W1b1Jl6d 81 u-. o11t.1y I dillribufl' b darnancM; de "ttalle 
Oor:umema III tt'lI rtqlMtl or. l.I1dor h lOie of \No Mid ROPI'Hen1at1W, 
wihoul ldIudloll0 h !eglll c- poI'k.JII po$.IUon 01,.,. 01 J.«r4sIen. Il. docunentl diIirtluh a la defl'llnde 

... --.t _ 'la ...... ,...ponAbIn6 OOdl1fdo ReprMeol.amJe, Uflf.priMjl'f d. Il po.lbon )uridk:j1Jll ou 
polIIque du Coma. dM MHIIJ... 

m - M ....... gbtralts 


Le gouvemement rappelJe que Ie:s quesllon5 $Oulevées par ce1 arr!t ont été examinées par le 
Comiré des MiniS1res dans le cadre du groupe d'affaires Albanese (nO 77924/01). donl la 
surveiJlance de l'ext.cution Il tté cbse par la Résolution finale ResOH(2008)45. 

Le gouvemement consktère suffl:sant de rappeler que le dtcret législatif nO 512006. adopté eo 
janvier 2006, a résolu \es queSlìons posées par les arr!ts de la Cour europ6enne dans ces 
affaires. En effet, rarticle 152 de ce décret a abrogé les disposftions relative5 à la suspensKln 
des droits éiectoraux et J'article 47 a abrogé Ies disposftK>l\S rel&twes aux incapacités 
personnelles (plus de détails sur ks mcsures adoptées et sur leur efficacité afin de prevenir des 
vk>Iat'cH\S scmblables se trouvent dans la Résolution intérimaire CMlResOH(2007)27 Les 
proctdures de faillite en Ital;e; progrès accomplis et problèmes en suspens daru l'exécution des 

de La Cour européenoe des Uroits de l'Homme)), adoptée par le Comité des Minislres, le 
4 avriI2007) . 

IV - CODclua.lOD 

le gouvememenl eSlime que \es rnesures prises ... ont prévenir de nouveUes violations similai.res 
è. l'a ...enir el que "Ualle a pllT conséquent rempli ses obligationJ en vertu de ,'aniele 46. 
paragraphe l, de la Convention. 

2 
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8. KOLLCAKU C ITALIA (RICORSO N. 25701/03) - RISOLUZIONE CMjRESOH(2015) 108 

Résolutlon CM'ResDH(2015)108 
Exicutlon d. l'arret d. la Cour .urop••nne des drolts de t'homme 
Kollcaku contra Italia 

Requète n ll AHatra Arrit du Déflnitl' te 
25701/03 KOLLOKU 08/02/2007 08/05/2007 

(adopcée par le Comlté des M;n;stres le 8 full/et 1015, 
fors de Id 1233e réunion des DéJé9ués des Mfnlstres) 

Le Cemtte des Minlstrts. en .... ertu de l'artlcre 46, pl!lrt'lgrllphe 2, de la Con ....entlon de sau ....eqllrde 
des drolts de l'homme et des libertés fondamentales, qui pré.... oit que le Comlté surveille l'execubon 
des arréts definitifs de la Cour europétnne des drelts de l'homme (d-après nommees '" la 
Con....ention,. et • la Cour .), 

Vu l'i!)rret definitlf tri!)nsmlS par la Cour au Coml té dans certe affaire et le5 violations constatées ; 

Rappelant " obl1gation de "Etat défendeur, en vertu de ,'lIrtide 46, paragraphe 1, de la Conventlon, 
de se conformer au)( arrèts déflnltlfs dans les IItJges auxquels il est partie et que certe obllgatlon 
Implique, outre le paiement de la satlsfactlon éqult.1ble octroyée par la Cour, l'lldoptlon pllr les 
lIutorités de l 'Etat défendeur. si nécessalre .. 

- de mesures Individuelles pour mertre fin llUX vlolatlons consti!)tées et en effacer les 

conséQuences , dans la mesure du posslble par reslllUllo /(1 in legrum ; et 


- de mesures genél"3les permertant de p,.é....enlr des ....Iolatlons semblables ; 

Ayant invité le de l'Etat defendeur a Informer le Comlte des mesures prises pour se 
conformer a "oblfgat lon susmentlonnée ; 

Ayant examlné le bJlan d'action fournl par le gouvemement IndiQUClnt les mesures adopté-es ann 
d'exécuter 1'3rret, y comprls les informattons fournres en ce qu i concerne le palement de la 
satisfaction éQultable octroyee pllr la Cour (voir document DH-DD(2015)545) ; 

S'étant Clssuré Que toutes les mesures reQulses par l'artlcle 46, paragraphe 1, ont éte adoptées, 

DECLARE qu'!! a rempll ses fonctlons en vertu dt l'artlde 46, paragraphe 2, de la 
Convention dans cette afrnire et 

DECIDE d'en dore !'examen . 

R.éunlon • 

• Une réurtlon des de!> MlOistres I 8 Julliet 2015 

connell:" 


• CM/Oc1/0ec(20lS) I Z33/H"6·.IF 110 JulMet 2015 ..;... 
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CQU.'1C1L Of EUIIOPE 

COMMITTEE 
O F MINISTERSSECRETARIAT GENERAL 

DES MINI$TR ES 
SECRETARIAT OF THE CO MMITIEE OF MINISTERS CONSEll DE nURQf'[
SECRET AR IAT DU COMITE DES MINISTRES 

Conr.ft<:( Cl.:Jre Ovey 
Tel 03 88 413645 

Date 26/0512015 

DH-DD(2015)545 

Documents distnbuled al the re quest of a Re pres.entalive sr.a ll be under lhe sole responsiblllly of the s61d 
Representatlve. wilhou1 preJooìce lo lhe leg3 or polltlcal poSitton o' the Commltiee of Ministers 

Meeting 1230 meel lng (9·11 June 2010) (DH) 

Item reference AclloO ' .pon (21/0512010) 

Communlcation ho!"'1 laly concefnlrtg the case 01 Kollcaku agatnSl lIaly (Apphcalicn No 25701/03) 

l es do:umenls d tslnbués à la demande d'unle ReprésentanUè le sont sous la seule responsabllilé dudltlde 
ladlte Rcpré-senlanlle, sans préJuger de la posltion JUl lulql.le cu pohhque du Comlté des Mtnistres 

Réun on 1230 :éunlOfl (9· 11 JUln 2015) (U ....,; 

Référence du jXl lnt " 8dan d'act on 

Commlfi::a:..or de t' ttahe corcelllanl l'alfaue Kcllcaku canl re lIalte (Requete n"· 25701103) 
(anglais uniquement) 
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OH·DO(2Q 15j545 111 !'.1'1l,l>lllcd .1t1.'le reql,;!'sl of Ita l,. . drslf lblle a la Oil maMé dé l'Ila Ile . 
Qo.cul'flenls dlslribul ed a. ! Ine r-..q t.Je sl of o!I S!1aUbe IInder Ine sole responslbll' ly c ! t'l<! S<I Re p:ese nll1lNe 

Pfej\Jd!Ge lo In.: le'ilal or pùhucal posl! ion 01 Ihe 01 MlmSler& I Les documents dls:l l:J;Jes a La demandI' d·un.'e 
le !iO .,! sous la set t e dud t,de la::lrt li Representantle. sans de la pCSllIon )UllcHqLll!! l'I".l 

pcii4que dv Ccm des ." :t,Slres 

DGI 


2 I MAI 2015 


REPUllBLlCA ITALIANA 

Rapprcscnl<lnza permanente d ' Italia presso il d ' Europa 

l .' flìcio dell ' Agenle del GO\'erno da vanti all a Corte dei Diritti dell l lo rn o 


ACTION REPORT 

Case of KOLLCAKU v. Italy 

(Application n° 25701/03, judgment of 08/0212007 - final on 08/05/2007) 


Case Summary 

This case concems Ihe unfaimess of in absenfia cr,minal proceedmgs brovght In lIaly agalOsl Ihe 
applicanl. who was senlenced IO Seve(al years' imprisonment 
The Eu(opean court found Ihal there had bee n a denial of justlce In Ihis case Slnce Il had noi been 
shown Ihallhe applicanl had ned JuSl lce or had decided noi lo appear In order lo defend himselr 
Subsequent!y. having been ìn formed 01 the Judgmenl agalnst him. he M d no pOSSlbJ!ily o, oblalning a 
(resh examinallon by a court or Ihe menls or Ihe accusalions la ld agamst him (violalions 01 Artlcle 6§1 
and 6§3). 

Individuai Measures 

The applica n!. an Albanian nalional accusea 01 iuegal delention 01 persons, sexual abuse and living 
on the eamings of prostilules. became impoSSible IO find and was senlenced lo 5 years 
Imprisonmenl. In Ihe absence or an appeal. Ihis Judgmenl became final in 1997 The judlcial 
aulhorilies consldered (hai he had wilfully ned 'rom justlce. and was «on the runJl (/atif;Jnte) 
He was arresled in Rome in 2003 and then Ireed in 2007 

Il has lo be nolOO thal Article 175 01 Ihe COde 01 Criminal Procedure (CPP). as amended by Law no 
60 of 22/04/2005, allows filing a request for Ihe suspension or lime·limit for appeal againsl judgmenls 
rende(ed in absentia. even II normal deadlines have expired However. currently no such a reques! 
under Alti de 175 01 the CPP has been received Irom the applicanl by the compelenl cOurts 

Just salisfaclion 

The Court awarded lo the applicanl Ihe sum of 4.500.00 EUR in respect 01 cosls and expenses As 
regards non·pecuniary damages. il hold lhalthe finding 01 a vlolallon conslilules in liself sulfieienl juS! 
satisfadion . 

The necessary informalion lo proceed lo Ihe paymenl 01 the just sa\isfactlOn was submltted by Ihe 
applicanl (whO meanwhlle Md changed his name) onty on 16 Oclobe( 2013 and Ihe paymenl was 
made shortly after on 23 December 2013 ConsequenUy. Ihe Italian Govemmenl considers Ihal the 
default interesls are nOI due as Ihe delay in Ihe payment or Ihe jusl salisfaction i1 IS impulable IO Ihe 
applicant 's conduCI 

Generai Measures 

Ali generaI me8Sures have been adopted. Relerence is made IO the group of (simlla r) cases F C.B., 
ctosed by final reSOlution CMlResOH(2011)122 allhe 1120lh Meeling 01 1M minisler's Oeputies. 
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OH· OD\70 15)5. 5 al tlle request of Italy I dlslribué a 18 oemenoe oe 
Oocun1en[s alt"'!.' recuesi 01 a sneJl be under 1111.' sole 01 tlle sald Rwc-.cnt'l l 
wllllevl pre)UCllcelQ lhe or polilical poslbO'1 of tlle CcmlTlltlee of Mlnlsters { le!> éls!r,!;)Ués 11 la dl!!'l'l!mde d !or.'e 
Représentanue le soni SQ.. S la seJle re$PCf\'51!101 (e dudlUoe !<Io.le Repreo;enlanUe, sans prejUQer dc: la pOSIllon jUlI(llQul.' ;)U 

polillqul.' du Com le deS 1.1nlslres, 

Il suffiees lo recall l hal in 2005 Italy amended Artide 175 of lhe CPP (Leglslalive Oecree Ne 17 of 
21 /0212005 confumed by Ad No 60 of 22/0412005) lo delermine !he lequlremenls of :Ile lemroy of 
lhe appheabon for suspenslon of IIme-hml! for appeal aga1ns: senlence (Istanza di nmess/Ons In 

termlflJ) Thus Il is posslble to appeal aga inst Judgmenls rendere<! In al)senfla al tlrst Instarcc ('Ve'n n 
the fiOlmal deadhnes have expred 

Unde; t!1(1 IJ() W pIUVISlOOS, Ihe f(;, appeal aga lnsl a Judgmenl ,ssued In aw en!rc! IS rC-!(lpelled 
upon 'equest of the accus.ed There are two exceptions lo S rule where lhe acClised has d 
"effcct!ve knowlcdgc" or the proceeòngs agaln'Sl htm Cf 01 the JJdgment , and when he/slìC I.as \'t1 Ir L. lly 
declded 00: IO or lo appeal More<Ner, Ihe basle deadllne has t:een extended trom len lO ttHty 
days cour,i.lng from the da te upon whlch Ihe accused IS deltvered lo Ihe ,Iallan authOntleS 

Furthermore on 25/11/2008 the Eurcpean Cour1, In a case slmllar lo the presenl one declared the 
applicahon InadrTvss,ble on Ihe grounds of non·exhausllon 01 Inlerna remecltes (case of Cat Ser.o, 
applicatlon no 34192/07) The Court neled Ihal the appltcanl haa had Ihe PO SSlbl llty lo fodge an 
apDllcallon for sLlSpenslon of Ihe IlIne-Ilml! for appeal agalnsl sel'll p. r'lCe un6er Art lc le CH-', as 
:::Irnended by Law o GO of 2005 In Ihese Clrellmstances, as we ll as i'l he lighl of tha Court of 
Cassahon's case law, the European Court conSldered that "1M poss bio 3ppllca tlon for SUSpeTlSlOn of 
thc> tlme-hmlt far appeal agalnst sentence was noi deemed lo lai! or r()t IO guarantee Ule applCa t'l1 
W1lh a sufllcleftl de<'J.ee nf legai ce rtalnty the opP'rtunlty to go belorE a court and defend hl mself In a 
new sei of proceedlngs" 

Conclusions 

The GoVe fl ifr:e1it conSlders (hat the indrvicfuaf measures adopted have fu lJy remedJed the 
consequeflCes far appllca rd s of the vlolallons of lha Convenlon found by r lJrr:pèan Couti In 
thesc cases thal tt",e generai measures wllI prevent siml'ar vlolallons and Ihal Itafy has thus complied 
\\I1th lt!ì obllgallons under Artlc!e 46, paragraph 1, ci the Convenllon 
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9. DHAHBI C. ITAliA (RICORSO N.17120j09) - BILANCIO D'AZIONE DH- DD (2015) 1017 

, ·lJ:"",\\lTn f: 
(if 

SECRETARIAT GENERAL 
( (J.\uH 
DE5 MI.\I!:'TRf;; 

SECRETAmAT OF THE COMMITIEE OF MINISTERS 
SECRETARIAT OU COMITE OES MINISTRES 

Con:;)!:!. Clij/e OVI>)' 
lei 03 88 -11 31') 45 

Date 06110,/2015 

DH-DD(2015)10i7 

- _._-_._---------------
DowmenlS dlSlribiJled el 1M reQuest 01 a Represe nlallVe shall be lInder the sole fesponslbdlly of the sald 
Representat rve W"llhcut preJudlCe lO Ihe legaI or pol!llcal position of the Commrf1ee of Mlnlslcrs 

Meel!f"lg· 1243 meeting (6-10 Oecemt>er 2015) {OH) 

Item re/erence Revised achon repor1 

CommU "HCatlOn Irom h.al" conc.ernrng the case of Ohahbi against lIaty [ACPi\C<lIIOn No. 17120/09j 
(Ffench onlYl 

Les documenls dlslnbues a !a demaMe d·unte Represenlantle le soni sous la seule 'esponsab i1rté oudrlfde l 
ladlle _Rcprésentanl/e , sans préJuger de la pOSr1ion jUfldlque ou poi IIQue dll Comllé des .. 

1243 réunlOn (8-10 décembre 2015) (OH) 

Référence du poiol Brlan d'acrion ré'llsé (05/10/2015) 

Communlcafon de l'Balte conceman! I affair€' Ohahbi cOnlre ltalie (ReQuèle n° 17120/09) 

- --- - _._.. --_.._-.- _....... . 
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01-1.00(2015)1017 OISlrltlulea aline requesl 01 Hilly I dislnbue il la demandC de rUabe 
Documenls d lSlribuled "tltle requesl of il RepresenlalJve shall be under [he sole responsibihty 01 Ihe Soaid RepfesenlallV8. 
...."II"lOUl preludlCi! lo llle legai 01 polillcal flQ!.iuon 01 Ihe Comml\lP.e 01 MinlSole lS Ile!> documents d,s;ribués (t la dem(tnde d urne 
Hel)fé!>enlaolle le soO! sous la seu1e responsatJ'lIté dudll /de tadlle Reprèsen(tl"lve. s.ans de la poS" 1on lundlque 01.1 

POIilIQIlt! du Coml:é des Minisues 

DGI I 
05 OCT. 2015 l 

!.k L ! )o... . l 
r,; '\1,:,:,. 

Rappresentanza permanenle (rttalia presso il Consiglio d'Europa 

U(ficin dciI" "geme dci Governo davanti alla Corte europea dci DiIi" i dell' l J,)mo 


DHAHBI con"e [[alie (reqllèle 1712(109) 
Déjì/llllll<' 8/llil/e! 201./ 

Rilan d'Al'liqn 

Descnplion de l'affairc : L'alfaire concerne r impossibilité pour le requùanl - tnwaillcur 
irnmigré d·origine lunisiennc - d'ùbtè:llir des services rubi ics iralicns le d'une 
alloc.:attr.ll dc royer fam.iliale en vcrtu dc l'Jceord d'association entre l'U nion (lH:.) 

e1 la Tunlsic (l' Accorti euro-mcditerrancen). 

I.a Cour D considéré qlle la nationaliré tlu rcquérant con$lltuaii l"uniqlle critère en vertu 
dllL.jllcl ce dernier 3vait été exclu du ocnefìce de ceUt' (lllocal;on I.!I que les raisons budgetaires 
3vancccs par les pour juslitìe.r ce·tte exclus ion ne pouvaient à ellcs scules. 
jus(iticr une diflércncc de traitcmcnl l<lOdcc sur la nalionalité. Dam, ces circonstances, 
autorites nationalcs n'av31enl r as ménagé, en respèce, un paramètrc de 
pruportionnalitc qui aurait rendu la distinction criliqucc conrorme allx exigcnces dc l'anil"!e 
14 de la CO ll venlion (vio lalioll dc l'ar1icle 14 combine evcc I"anicle 8), 

I.'a n'aire concerne égalemem J'omission de la Cour en de !notive!" san 
re ru s de pcser une préjudiciellc à la Cour dc Jusrice dc I·Union Européenne (C'JUt-_) 
afm u\,; uctcrminer si, à la lumiere de l'Accord le Reglcmenl CEE n. 

407RI7\ pennetlait d'exclull! un Irava illeur tunisicn de I"allocalion (violalioll 
ar1iclc 6SI), 

Me.surcs iodividuclles 

Le munlanl accorué par 1:1 Cour:tu rcquérJnr a élc le 2 décembrc 2014 .Les aUlorites 
cstiment les inl éret s rnoratoircs ne SOni pas dus. car le rctard est imputablc au 

rcqll érant . 

mesures individ\lel1e5 ne soni pas néc('ssaires, le montani accordc par In Cour il 
titre de domlnage materiel com're toralcrn..:nt rallocalion du loycr non pcrçuc nu nivcau 
inlerne. A cci cgard il raul souligncr quc le requenml a demandé une SE pOllr le pcrìode 1999
2004 et qllc la situatioll par la Cour (1 pris f"in le prononcé dc l'arrèl , vu que 
le requcranl (lvait obtenu Civant date la nalionalit é italicnnc ct il rcncontrdi t plus 

à ceHe alklCHliL)l1. 

Gén('rales 

L'arrèl a eu la r1us grande dilTlIsion sur Ics S'ICS internet et a elé (raduit italien . 
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OH-uD(2015)1017 OIS!nbu!ed al lhe reQuesl Oillaty I dtSlnbue à la demanae de rUal:e . 
Documen!s dlslrlOUled al !he requesl of a RepreSen!ahve shaU be ondet lhe sole ,eSPooslb!l,lY of Ille sala Represenlalllle , 
'NIll1oul preJudice lo legar 01 polilica1 poSllion of lhe Commll1ee 01 Mlnls!ers I les documerr!s aisTnbl.lÉs à la demanae d'un/e 
ReprésenlanVe le so n! sous la seule responsaoihlé du:liVde ladi!e Représemanlle, sans préluger de la position JUl"KtlQue ou 
poillique du Comile des Mlnlslres 

!illpj /www.g ill s!!.ia. itlg iustizio! iti llomepoee . \\ p:jscss ion' nOCA0825 B4 B 8 EAED LCQBJJl. 

Cn ee qui concerne le droir il. l'a lloca lion du royer lamilial litigicux, Ics autorités il alicnncs 

sOllhaitenl. tout d·abo rd. attirer l'at1ention sur le rait que. en 20 13. l'art iclc 65 de la lo i 
peni nente (n. 448 de 1995) a ète modi tìé et au préselll il envisage l'allocation du loyer 

familial au x res sonissanls italiens et dc I·Un ion européenne ainsi que aux étrangers séjournam 

sur le terriloirc ilalien pour une longuc durée. Cclte modifiealion eSI en mesure de rcmédier il. 
la deraillance de la lo i co nstatee par la CEDH. notammcnt que cene loi prévoyoit l'allacation 
du royer litigieux seulement aux rcssonissams de l'Union europécnne. 

La jurisprudence réceme de la Com de Cassation a confirmé le droit des pe rsonnes qui se 

trouvent dan s la mème siluation du requérant à l'allocation du royer en ques rion (a rrèt n. 

15220 - jllillet 20 14). Dans cet arret la Co ur a pris cn compte Ics constats de la Co ur 

Européenne dans la présente aITaire ainsi que le eadrc normatir en vigueur qui. suite aux 
mod ifjcations législali\.es inlcrvcnucs. cnvisage I"allocation du roye r litigieux aux él rangcrs 

scjoumant sur le tcrritorn.' italien pour une longuc durée. 

A des fins d·exhaust ivité. il est noté que, déjilovant ledit amendement de In loi pertinente. la 
jurisprudence de la Cou r dc cassotion. (successive il l'a erèt n. 2427S/2008. sllit e auquel le 

requéranl a été victime de ... violat ions prononeées par la Cour EO H) étail conrom1e aux 

principes découlant de la Cour J( iE sur l'interprélation eXlcnsive de preslations d'ass urance 

sociale découlant du Règlcment CEr: n.4078171, remplacé par le règlement et SM3/2004. 
Notamment. dans l'arret n. 17966.1 1I. la Com de cassation ava il errectué, enlre Icmps, un 

rcvirement par rapport ci la jurrsprudence antéricure qui a donne lieu à ('a ITairc Dhahbi devant 
la Cour EOH . I.'arrèt dc la Cour de cassation dc septcmbre 201 I ava il. en erret , pris acte dc la 

COrrecte applicarlon de la clause dc parité de lrailement en mat ière dc sécurité soc iale 

contenue dan s les aecords Euro-méditcrranée ns .. en soulignant que la preslation celle rois en 

c,bjet (un e pension d'invalidité) bien qu 'ét anl une prestat;on d-assistance sociale cl non de 

sceurilc socia lc , n'empèehait pas l' app lica tion de cene meme clausc , car il n'y a pas d'idemite 
cntre le canecpl communautaire de sécurité sociale el celui national. 

En cc qui concerne l'obliga lion de soulever la qucslion préjudiciclJc d' inlerprclation à la 

CJI IE. nous obse rvons que dans l' arra ire en objet il y avai t une jurisprudencc cla ire de la 
CJlIE sclol1 laquclle le requerant avai t droi t il l'allocation ram ilialc dcmandee. Neonmo ins. si 

la Cour dc cassalion s'en do ula il, elle. cn tant que jugc de dernière instance, aurail dù soulever 

la questjon préjudieielle d'interprétalion à la Cour JCE, Le refus immotivé de le rai rc a donné 

lio u à la violation de l'anicle 6 § I de la COl1vention. SOLIS cet angle. il s'ogit d'un cas isole, 
car Ics questions préjudicielles à la ClU E sont en It alie normalemcnt et rréquemment 

so ulevées. non seulemcnl par les juges de dernière instance qui sonI ob ligés ci le raire. ma is 
all"i par les autrcS juges. Ce principe rait l'objet d'une gronde ollention dans la rormation 
iniliale el permanente des juges, considéré aussi qut: sa m6.:onllaissancc cntraine une 
responsabiJit é de l'Etat au scns dc l'arrèt dc la CJUE TJ'u}:helli del A1editerranev COl1fre 

Republica Italiano du 13 juin 2006 dans l'arraire C-I 73/03. 
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DH-DD(2015)1 017 . dislnbuted al the request 01 Ilaly I dislnbué à la demande de l'Italie. 

Documents dlstrlbuted al the requesl of (I Representative shall be under !he sole responsiblliry of the RepresenTatlve, , 

wilhoul prejudice lo Ihe legai or pOlitical position of lhe Commr!1ee 01 Mlnlslers.. Iles documents dlstnbues a la duNe 

Represenlanve le sonI sous la seule responsabililé dudillde ladite Représenlanlfe, sans préJuger de la pOSl1lon JUMlque ou 


polillque du Comilé des Minislres. 

Nous souhaitons, en fin, auirer l'atlention sur la réfonne de la loi sur la responsabìlité 

(indirecte) des magistrats (Ioi 18/2015) entrèe en viglleur en mars 2015. Cette loi prévoit 

(article 3-bìs) qu'ìl soit possible demander une indemnisatìon en cas de non-respecl de 

l'obligation de soulever la question préjudicielle d'interprétation il la CJUE. 

Pour Ics raisons exposées. le Gouvcmement cstime qu'aucune autrc mesure n'est nécessaJre 

au sens de l'art. 46 § I dc la Convention et demande la dolure de l'examen de l'afTaire. 

229 


Deputati Senato del 

i i i "'",ATURA - DISEGN! !JMENTI - DOC. 

–    229    –



VI/O I. _'d i u \l q -/ IU i I IfI-. \" 

10. BEN KHEMAl5 E ALTRi C. ITALlA (RICORSO N. 246/07) - BILANCIO D' ZIONE RIVISTO 
DH- DD (2015) 1070 

Résolutlon 
Exkution d. de la Cour europ.enn. deli drolts de l'homme 
Kollcaku contra Italle 

Requite nO Affalre Arri1: du Oénnltlf le 
25701/03 KOLLCAKU 08/0212007 08/0512007 

(adoptée par le Comlré des MinisCf"es le 8 ju/llet 2015, 
lors de la 1233e reunion des Déléçués des Minlstres) 

Le Comlte des Mlnlstres, en vertu de l'artlcle 46, paragraphe 2, de la Conventlon de sauve-garde 
des droits de l'homme et des libertes (ondamentales, qui prévo,t que le Comlté survedle l'exécutlon 
des arrets défìniti(s de la Cour européenne des drolts de I·homme (ci-après nommées .. la 
Conventlon » et • la Cou r • L 

Vu l'arrét définltif tr.!lnsrnis par la Cour au Comltè dans certe affaire et les violatlOns constlltées ; 

Rappelant j'obligat1on de l'Etat dt?rendeur, en vertu de l'article 46, paragraphe 1, de I.!I ConventlOn, 
de se conformer aux .!Irréts détlnltlts dans les IItlges auxquels il est partie et que cene obllgation 
Implique, outre le paiement de la satJsfactlon équll1lble octroyée par la Cour, \'"doption par les 
eutontés de "Etat défendeur, si nécessaire : 

- de mesure:s Individuelles paur met1re fin lIUX violat ions constarées et en effacer les 
conséque:nces, dans le mesure du passlble par restltutio In Inte<;rum ; et 

- de mesures permettant de des vlolat lons ; 

Ayant invité te gouvemement de l 'Etat dérendeur à Informerle Comlté des mesores pnses pour 
conformer il l 'obllgat lon susmentlonl"lèe ; 

Ayant exarniné le bllan d'adion feurn; par le gouvemement Indiqullnt les mesures adopté-es ann 
d'executer l'arret, y comprls intormatiens rournles en ce qui concerne le p.!Itement de la 
satlsfaction équltable octroyee par la Cour (voir document DH-DD(2015)545) ; 

S'étant assuré que toutes !es mesures requlses par l'artlcte 46, paragraphe l, ont ete adoptees, 

DECLARE qu'li a rempll fonctlons en vertu de l'artlde 46, paragraphe 2, de la 
Conventlon dans cene allalre et 

DECIDE d'en clore l 'examen . 

Documenls 

Réunlo". 

lo 11l)e reul'\iol'\ des Dcle.gues cles. 8 julliet 1015 
DOCun""lCftH CDI'\".... 

lo 110 jUll1et 2015 
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M\r--.·IS1 LI<S . ;Q iSECRETARIAT GENERAL 
(( 


LX'" 'Vl..___...___. -.J

SECRETARIAT OF THE COMMITIEE OF MINISTERS Di 
SECRETARIAT DU COMITE DES MINISTRES 

Co n.' ,1,.1 Clore Ovey 
Tel 03884/3645 

Date 14/10J2015 

DH-DD(201 5)1 070 

Oocuments dlstributed al the request of a Representahve shall be under Ihe sole responslbllity of Ihe sald 
Representallve. wrthoul prejudlC€ lO rhe legai or polUical poSltion ofthe Com fT\irtee of Mlnlsters 

Meeting. 1243 meeting (8-10 Oecember 2015) (OH) 

lIem reference' Revised ac110n (epon (12/1012015) 

Communicallon from 11aly concermng the Ben Khemais group of cases againstllaly (Applicatlon No 246107) 

les documenls dislribués à la demande d'un/e Représentantle le sonI sous la seule respOnsabilité dud!tlde 
ladlte Représentantle, sans préJuger de la positlon juridlque ou politique du Comile des Mlnistres. 

Réunion 1243 réunion (8-10 décembre 2015) (OH) 

Référence du poinl 8r1an d'aclion revlsé 

Communicalion de l'Italle concernant le groupe d'affanes Ben Khemals contre Italle (Requèle nD 246/07) 
(anglais uniquement) 
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DH·OD(2015)I070 dlslribuled al lhe requesi olllal'y / dlslribue a la demandc de l'Ila Ile 
Documents dlslnbuled al Ihe reQuest or a Represenlative shall be uncler Ille sole resPor\S'lblhty 01 me said Repre sentative 
\'IIlhoul prejudll:.e lo the legai or pOlitical posltion 01 tlle Commillee 01 Mlnlslels. /les documents dl5lribués a la demande d·unJe 
Represenlanlle le soni SOUS la seule responsabitité duoli/de ladile Represenlanlle . sans preJuger de la posll10n ìuridlQue ou 
pohllque du Comllé des Mlnlslres 

DGI 

1 2 OCT. 2015 
SE/NICE DE L·EXECUT10N 
i :ES ,\RqF 1 S DE LA CEOH 

Rappn:sL·ll tan .....l p\'rrniln l!t\tt' d ' Ital ia il C\Jn'ilf.lul d ' Furopa 

UffiCIO dell· Agen tedel COVl'1'Jl1' dav<lnli alla Corl e l;'uropC'.i} dl!1 Dinth dcll'Lumo 


Actioll Reporr 

Rl è' KHEM,\ IS (ì I{Ol, P 

Case ofBEN KHEMAIS v. ITALY 

Application n0246/07 

FÙIOI on 6 Jul)" }(J{)V 


Case ofTRABELSI v. ITALY 

Appliealion n050163/08 


FlJlul UII I J J ul)' 2010 


Case ofTOUMI v. ITALY 

Applica.ion n025716/09 


Finul un 18 Nowmber 201 1 


Case ofMANNAI v.ITALY 

A pplicalion n09961/10 


Fina( 27 June 2012 


Case 

These cases conCern the expuls ion o fthe applicanls. Mr. 13en Khe ma is. Mr. Trabel"i Mr. "("oumi 
anu Mr. Mannai. IO Tunisi a. on 3 June 2008, on J Deeember 2008, on"2 Augusi 2009 and on 1 
Mai :201 0 respee lively. fo llowing ministeriallprefec.tural decrees. despite the European Coun's 
interim mea5ures. by vinue of Rule 39. ind ical ing lo Ihe Italian go vernmcnt Ihal il wa.;; desirable 
in Ihe inleresls ofthe pan ie:; and Ihe proper co nduct ofrhe proeeedings before the eQUn 110t lo 
e:\pellhe applicanl s to Tunisia unlillhe Coun had had an opponunily lo examinc the applicalion 
funher. 

rollowing the expulsiolls. the Il a liall aU lhorities sought assurances rrom the Tunisian aUlhorities 
Ihal Ibe applicants would not be subjected IO ill-treaimelll. The Tunlsian aulhorilies gave 
assuranCeS Ihal Ihe applicanls would nOI be subjeci lo ;1I-treatmenl. would receive medicai 
Irealmen\ and would be allowed IO see Iheir lawye rs and re lalive:,. il was in the 
le tte r Ihallhe applic ants could nOI be a llowed tu see Ihe lawyer \Vho had rep resented (hem befo re 
Ihe European eo un. 

The European eoun. rererring lO il s judgmenl in the ease al' Suudi v 1Iu/)'. reite rated Ihal 
inlerniJt io nal repons mentioned numerous and regular cases of tort ure and ill-Irealmenl meted 
oul in T un isia IO person found guilty ofterrorism. Coun he ld IhatlheSè assurances eould not 
have been considered IO seCllre effeetive proleetion again st the serious risk of ill-Ireatmenl 
incurred by the applicants. Tne eou rt also reiteraled in Ihis respecl the princi ple atlirmed by Ihe 
Parliamenlary AssembJy in its Resolution 1433(2005). according IO which diplomalic aS Sll rances 
could nOI be relieu on unless lhe absence of a risk or ill-treatment was firm ly eSlablished. In liglll 
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DH.DD{201511070 · dlSlribuled al1he requesl of Itaty I dlslribue a la demande de l'llalle . 
Documenls dlslnbule<:! allhe requesl of a Represenlalive shall be under lhe sole responsiblllry 01 l!"le said Represen1alive. 
Wllhoul prejudice IO lhe legai or poliTical POSilion of The Committee of Mirtlslers. Iles documenls diSlnbués ala demande d·unte 
RepresenTanUe le sonI sous la seule responsabllile dudlllde ladlle ReprésenTantle. sans préJuger de la poslUon JllndiQue ou 
polllique du COmlle des MiniSlres. 

of Ihese co ns idera tions, Ihe Court found lhat the applicanl's expulsion IO Tunisia amounted lO a 
violalio n of Article 3. 

As to the applican!> ' e ffec tive exercise of their right to individuai applicalion, the Court nOled 
that the Italian governmenL before expelling the applicants, had not requeSled Ihe lifting o f the 
inlerim measure adopted under Rule 39 and had proceeded to expel lhem withou( even obtaini ng 
diplomat ic assurances. Consequenlly, lhe applica",s had noI been ablo lO advance ali Ihe 
argumenls relevanl lo Ihe ir defense and Ihe judgmenl oflhe Court was liable IO be deprived of ali 
use ful effecl. The facl Ihal lhe applicanls had been removed rrom Ilaly's juri sdiclion presenled a 
ser ious obSlacle Ihat could prevem Ihe Ilalian govemmenl from complying wilh Ihe obligalion lO 
prOlect the applicants ' righlS and erase the consequences of Ihe violalions in accordance wilh 
Anicle 46 oflhe Con venlio n (violalion of Article 34). 

Dcvclopmcnts following Ihe judgments 

On 20 AugusI 20091he C hairperson oflhe Commillee ofLegal Affairs and Hum an Righl s of lhe 
Parliamenlar)' Assembly, addressed Wrillen Queslion No. 571 IO Ihe Comminee o f Mini slers. 
The Com miltee o fMini sters was asked lo indicale Ihe sleps il had laken wilh respecl lo repetili ve 
non·co mpliance with Rule 39 and Ihe measures it intended lO take to ensure that Italy com plies 
with sllch inl er im measures. The CommiUee of Ministers replied te the wriuen question quoting 
Ihe decisio n adopted in case of Ben Khema is al its I 0781h meeling (Ma rch 2010) . 

The Secrelary Genera i of Ihe Council of Europe issued a public statemenl o n 19/05/2010 in 
which he slrongly regrened Ihe repeated expulsions by lIaly. The Sec retary Generai underlined 
Ihal il was measu,es taken by the Court, whieh are recognised as legally binding for 
ali part ies to Ihe Euro pean Convention o n Human Rights, were respeCled by ali member Sia les 
and Ihal failure tO do so ,isked undermining Ihe syslem ofhuman righls which is fundamenlal for 
the pro lection of ali Eu'opean eilizens. 

AI the 10861h meeling (June 20 10), Ihe Commi11ee of Minislers adopled Inlerim Resolution 
CM/ResDH(20 10)83 in which il deplored Ihat Ihe Italian authorilies, de'pile Iheir commilmenlto 
comply ing with inlerim measu,es expressed al Ihe 1078lh meeling in March 20 I O, had expe ll ed 
anolher applicanl. Mr. Mannai, lO Tunisia on 1105120 J O. in breach of an interim measure 
indicaled Ih e Cou rt . The Comminee firmly recalled Ihe obligalion oflhe lIalian aUlhorities to 
respect interim measun:s indicated by (he Court and urged them to take ali necessary sleps to 
adorI sumcienl and effeclive measures to prevenl similar yiolations in the future. 

Afte r Ihe Mann ai case Ihe full compliance wilh interim measure by virtue o f Rul e 39 has bee n 
always granled rrom Italy 

II. Individuai Mcasures 

The expulsion orders were ca lled offin respeet ofallthe applicanl s and no ne oflhem has applied 
for a res idence permit in Italy. 

Thc Governmcnt considersr that no further individuai measures are needcd in these ca.ses as 
Ihe European Court found in several inadmissibility decisions that rollowing the 2011 
democratic transition in Tunisia , there was no longer a risk or trealment contrary lO 
Article 3 in Cll>e of Hpulsion to this country (see decislon Ignflllua v, Uni/ed Kil/gdom o[ IO 
Ju/y 20/2 al/d A/-HaI/chi v. Bosnia alld H'negovi/m or 15 November 2011). 
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DH-DD(20 15) 1070 . dls!Jibuted al lhe request 01 Italy 1dlslnbué è la demande de l'ltahe. 
DocumenlS dlslribuled al lhe request of a Represenlative sh<lll be under the sOle rp.sponsibllity 01 lhe s<lKl Represenlative 
\Vittlout prejudiCf! IO the legai or pohlical positlon or Lhe Commll1ee or Mlnlslers / les docomenls dlslnbué3 à la demande d'unle 
ReprésentanLle le sonI sous la seule responsabllilé dudlVde ladlle Represenlanl/e sans preluger de la position jUMlque ou 
polilique du Comllé des Mmlslres 

Pa"ment Or just sansfaction: 

Sen Khemais: Just satisfaction in the amount 01' t' 16. 118. 19 was paid on 22 September 2009 

Trabelsi: Just satisfaction in the amounl 01' t 22.486. 19 waS pa id on 26/04/20 1 LThc dc la)" \Vas 
cilu sed By lack of prompt in formation necessary for the paymem. 

Toumi: The IOlal .mount 01' E 23. 179. 160 was paid on 7/02120 12. 

Mannai : JU SI salisfaction in Ihe amounl 01' € 2 1.500.00 was paid on 29 Augu si 2012. 

Hl! Generai Measures 

i) Some insighls on lite domesl;c case law ;n complian ce willl Ihe principles oul by Ille 
European Courl 

• Decisinns given by Iile COI/n ofCas.l'alion: In a decisio n 01' 03/05/2010 (No. 10636) Ihc Court 
of held that justiccs of the rcace should assess the concrete risks that an irrcgulilr 
immigrant would fa cc in his country of origin bcforc an expu lsion ordcr can be cxcculcd. 
Likewisc, in appeal proceedings lodgcd against an cxpulsion order for imemational terrori sm the 
Cou rt ofCasS3lion (no. 20514. decision 01'28 Aprii 20 I O): 

referred lO the applicalion lodged by Mr. Kneni wilh Ihe t UrOrean Court .nd IO Ihe 
inl er im measurc ind icated on 14/04/20 I O; 
und crlined the binding force of inlcrim mcasurcs: 

stated thal ali Italian authorities. including judicial authorities. muSI respect interim 

measures (spccifìc rcfercncc is madc to judges competent far cxccution of senlcnces. 

magistrali di sOr1'eglianza): 
made rcference lO Ihc Soodi judgmcnl. lo Ihe absolu le nalure 01' Articlc 3 01' Ihc 
Co nvemion and ro the currcnt situation in Tunisia (examplcs of lonure and ill-uealmcnt 
rcporlcd by intemational organizalions and the US Slale Depar1mcnt); 
staled Ihat Ihe consequenc c of the Saadi judgment is thal a li Ilalian aUlhorilies should 
comply wilh Ar1iclc 3 of lhe Convention and. in par1icular. Ihal alllhejudicia i aUlhorilies 
should identify and take appropriare preventive mcasurcs othcr than expulsion where thc 
person lO be expelled is considered lO be socially dangero us. Judic ial aUlhorilies should 
base their decisions on the spec ilìc silUation of the person concemed. This obl igation 
sho uld bc observed until (he human rights 5iluatio ll. as described in Ihejudgl1lent oflhc 
european Coun. improves in Tunisia and until concrete and reliable evidencc is brought 
before domestic CQurt s; 
quashed Ihe dec ision o flhe Courl 01' Appeal. 

- Dedsion 0/ t/,e Prefect of Benevenlo in anolher case in wh;ch Ill e European Cnurt issued an 
;nler;m mea,Wre 
In Ihc case 0 1' .I1vstafa v /ta/y (Application No. 42382/08). thc Prefeel 01' Benevenlo ordered the 
stay of execution of an expulsion order until the procecdings before the European Court are 
eone luded : Ihc laner had indicaled an interim measure on I210 1121l1l9. In this case. Ihe applicanl 
had been convicled of tcrrorisrn and the expulsion order him came imo effcct while he 
was se rving hi s scnl cnce. Consequently, on 30101/2009. Ihe COUrl 01' Mil an orde red Ihat the 
applican! is subjcct to the preventive mcasure ofpolice surveillancc and compulsory residence in 
Milan l'or 3 yea rs. On 10/07/2 012. the European Court decided lo 5t rike the case OUI 01' its lisI. 

. The Drissi Case - Worlting Cenler: In a similar case in which thc european Coun indicated an 
intcrim mcasure under Rulc 39. an Italian court (the judge supervising the cxecut ion of sent enees 
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OH-OO(2015)1070 : diSlnbUled allhe re{lUeSI of Itaty' distnbué ti la demande de malie 
OocurnenlS drslnbuled allhe 01 a sha11 be under Ihe sole responSlbillly ollhe sard Represenlallve . 
wrlhOul prejudice [o Ihe legai or polillcal pOSllion ollhe Commillee 01 Mlnislers. I Les documenis dlslribués à la demande d'unle 
R:eprésenlanUe le sonI sous la seule responsabilrlé dool"de lac:li!e Représenlanlle. sans préJuger de la posilion juridiQue ou 
polrtlQue du Comlté des MlrUslres. 

ofNuoro ') decided lo apply an ahernalive measure IO expulsion by way orplacing Ihe applicant 
in a working centre (cosa di lavoro; the case or Drissi. applicai ion no. 44448/08). 

- Circtl/ar o[ Ihe Minislry o[ ll/slice: On 27105/2010 the Ministry or Justice seni lO ali Ilalian 
couns or appeal - and Ihrough Ihem. lo Ihe Juslices or tho Peace - a circular slressing Ihe 
obligation lO resrect intcrim measures under Rule 39. The circular referrcd to the well
c'tablished case-Iaw of the European Coun and IO domeslic judicial praclice and explained lhe 
consequences or failure to comply wilh inlerim measures: Courts or appeal are expecled LO 
observe the requiremenls or Ihe Convention and adOrI ali necessary measures lo prevent non
compliance in lhe future. As far as administ ralive expulsions (i.c. expulsions ordered by Ihe 
Minislry of Interior as in the case of Ben Khemais or by Ihe Prefeci in the case of Toumi) are 
concc:med. thc: circular Ic:Uer indicated that hai)' intended lo comply with inlerim measures 
lhrough a more effective judicial contrai in the process of validaling such orders before 
expulsion can bc carried out. In lhis respecl , justices oflhe peace are nOI only expecled lO assess 
whether formai requirements are met in a given case bui also whelher there are " impediments" (O 

expulsion. such as the risk of a violation of rights under Anicle 3 of the Convenlion in the 
coumry o r destination (reference is made IO Coun of Cassalion Dccis ion No . 10636 or 
03/05/2010. see below). Funhermore. it is wonh recalling Ihe findings and conclusions of Ihe 
C:urorean Coun in the case or AI Hanchi v. Bosnia and Herzcgovina (applicalion no . 
48205/09. judgment o r 15 November 2011. fina I on 4 June 2012). Among olher Ihìngs. Ihe Coun 
sialed lhat '·A.\' noie" by Ihe Parliamenlary Assemb/y o[ Iile Co/mcii or EI/TOpe and UN Specia/ 
Roppor/eur5. /he process 0/ democralic: Iransilion iII Tunisia is in proxress and s/eps hm'l! 
nlrendy been rak.en lo dismanrle /he oppressive slrUClUres o/ the ./òrmer regime ami puf ;n pIace 
e!el1l('n{s vI (I demoeraric f. . .} Il should also be: emphosised Ihal on 29 lune 2011 limisio 
Dccède:d IO /he Optional Pr%eol lo Ihe Conl'cmion againw Torture amI O/her Cruel, Inhuman 
or Degrnding Treulmem or Punishment, setring up a prevenri\!e syslem o.f regular v;sit.'i lo places 
o( delenlion, as well DS lO [he Optional Pr%eol lo [he Inrerno/ional C:ovenan! on Ch'il amI 
Polilical Righ(/), rc:cognising /he eompelencc: q( [Ile Humon Righls Commillee lO con.Hder 
individuaI ensc:s. Th/s shows rhe determinalion o( the Tunisian authorilies fO once and (or ali 
eradicale fhe cullure o.fviolenec: and impunify wi1/cll prevailed during file (ormer (§§ 
43 , 44 of lhe judgment AI Hanchi). Therefore. as recognised by Ihe Court, in case oC 
deportation to Tunisia, there is no real risk or (thc applicant bcing subject IO) ill-Ireatmenl 
(§45 oflhe judgmenl AI Hanchi). 

More recently, in June and July 2012, Ihe Coun delivered inadmissibilily decision s in Ihree cases 
(l3en Slirnen v. iIaly. applicalìon no. 38435/10: Kneni v. iIaly, applicalion no. 20046110 and 
13elaj Meftah v. Ilaly. application no. 43211110 and olher applicationsl concerning [he risk o f 
exrulsion IO Tunisia. in which ir referred to the situation in Tunisia following the recent change 
or regime. The Coun nOI cd that since il delivered Ihe AI Ilanchi judgmenl . democralic elections. 
which look piace on 23 OClober 2011, resuhed in the eleclion of a Conslilucnl Assembly in 
which the ma in Islamist party. legalised on l'' March 2011, became lhe mo st repre scnled party. 
In view of lhc abovc, the COlirt considered thal there were no more subslantial grounds to believe 
Ihal Ihc arrlicanlS would fa ce a rcal risk or being sllbjeeted LO trealmenl conlrary to Article 3 
beeausc ofthc sllspicions ofterrorism weighting on them, ifcxpelled lO Tunisia. 

Thererore. thanks lO Ihe awareness raised among Ihe competent autborilies by the 
publication/disseminalion or Ihe judgmenl and by Ihe detailed Circular or the Ministry or 
Justice - leading lo domestic case law and adrninistrative decisioDS coherenl wilh Ihe 
principI.. or the Convenlion as developed by Ihe European Court (see abo..e) - in simil.r 

I The case of Dmsl concerned a judicial expulsion. 

4 
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OH·OO(2015)1070 dislrlbuled allhe requesl 01 Ha ly I dlSlrlb,IC '" la demarlde de 1"1lalie. 
Documents distnbuted a! t'le reques( or a Represemahll'e shaU tle under Ihe sole respo,')slòllrty of 1he salCl 
Wll tlQul preJudlre IO lhe legai or pollneal posihon of lhe of Mlnlslers. I Les doc umenlS (lISlriòué& a la (lemande d'uNe 
Represenlan(/e le sonl sous la seule responsatllirie dudll!de ledile Represemanl1e. saN de la posillon juridlQUe ou 
palltkt;ue du Comilé des MlniSl res 

silualions the lIalian authorities are no" fully eomplying wilh che prine iplcs set o ul by th e 
European Court in judgrnents at issue. 

ii) Publicalion and Disseminlllion: T bc Eu ro pean Court's judgments have been publi shed on the 
we bsitc o fth e Court or Cassat ion (www llalaru re. g lusllzla.il ) . with a Ira ns la l ion inl o Ita lia n of moC;:1 
o f them in the M ini.c;: tr y of Justiçc we bs il e : 
http.nwwwglustlZla IUmusl lzia/iUmq 1 20 1 wp?facetNode 1=1 2(2009)&previsIQusPage=mq 1 20&C!) 
nlen t ld SDU 157S48 

Thcy havc a lso been "" idc l)' di sseminaled 10 compcte nt authorities (supe rvisory magistralcs and 
just iccs o rlhe peace). 

Conclusio n 

The Govcrnmenf considers ,hai no further individuaI and generai measure a re required in 
thcse cases and (ha( lIaly has thus complied with its obligations under Arti ele 46, 
paragraph l , or thc Convention . 

5 
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11. M ARTURANA C. l'fALlA (RICO RSO N. 6315<1/00) - RISOLUZIO E CMjR ESDH(20l5) 69 

COLNCllOF hfitOl'E 

CQt..1.MmEE 
QF MINISTERS 
COMfT( 
DfS MINISTRES 

R_luttO" 
Erecudon CJf the judgmem of th. European Court cf ,",urnan 
Martun.na a.ga.lnat ItIty 

(Adoprad by Uffi Commirloo or Minilll&rs 011 12 May 2015 
BI Iho 12271h meeting of /ho Minislers' Oeputie<l) 

The Committee of Mìniste:rs, under the of Artide 46, paragraph 2, DI the Cortventlon f'o( the Protectlon 
of Human Rightl and fundamenmJ Freedoms, wt1ich provides tha1 the Corm'littae supervlses the execuoon 
of final judgments of the EuropeBn Court cf Human Right! (hel'8inafter "the Convention" and "the Court"), 

regard to 111. fina! judgmont transmltted by lhe Coun to the Committee In thls c.... Qnd te lhe 
oolations e,lltabished; 

Ro<aliing the ....pcndent S!a1e's obiga1lan, under ArticI_ 48, paragraph l, 01 the Convention, lo abide by ali 
fma! judgm8f\ts In caBeS lO whlch it hls been a: party and that tNs obigation OV8( and sbava the 
payment of any sums awsrded by the Court, tha adoption by the authorities cf lhe re!.pandent Stata. where 

or indivldual measures lo put sn end to vloletions establlshed end "rase thelr oonsequences 80 8S te 
schiave as far as pos$il:lle restttutio in U'lt&grum, at'ld 
ot generai measures srnlar vlolations; 

Having invited the governmenl cf the respondanl Stale to inform the Commitlee cf ttle measures taken to 
comply with !ha obove-;n""tionod obNgotlon; 

Having oxamined tha action "'pori providod by lI1e govamment indtcatlng 111. mo••ures adopIe<! In orde, lo 
gi.... offocl lo lha Judgmont including the Infonnation provldod regording !ho payment 01 the just sati.lacllon 
aw.rded by 1110 Court (Bee documenl DH-DD(2015)213); 

HaVlng sa«.flOd ....w!hal ali lI1e measures requlred by Atticle 46, par1!Qraph l, have been adopted, 

DECLARES thal!1 has e.xE;!rclSed tts functlons under Mele 46, paragraptl 2, ofttle Convenfion in this 
case end 

OECIOES to close tho o""m".tion thoreol. 

Irrtemel: http://\wrrvi.coe.lnVcm 
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CQUNCI.. OF ruJOPi 

COMMrTTEE 
OFWNtSrn!S5ECRETAR'AT GEHERAL f9I

SECRETARIAT OF THE COMMITTEE OF MINISTERS CONSfIl DE: L'ElJIIOf'{ 
SECRETARIAT DU C<lMITE O€S MINISTRES 

Con 18'tt AAOO Ausrln 
T9t:0388412229 

Date: 16/()mO l 

DH.uD(2015J213 

DOCUmer1!S dl.tribuled ., the of • Rep<......ma1iYe "'''1 be uneler!ha sole r ...ponoIbIll!y oIlhe ..id 
[ wIthovt preJudlce lo 111. or pollUcaI pooi(>on of!ho Commltteo 01 Mlnister.!. 

Meeting 1222 me<!ling (11)-12 Motch 2.(15) (OH) 

AcUon ",pM (17I0Zl2015) 

Communlcstlon from IIZIIy conceming ,"" ""•• 01 M3rt\Jr.lna 893lnst ltafy (Appilcalion No. 63154100) 

Ula d"""morrts diotribuOo ;\ la demando d'uni. Rep<....,blnCle le 8Qf11 soua la """,. re8fX>M.!)!lIt' d\JdltJdo 
ladiM ...no da !li poeItion JurIdIque OU polì1ìque du Comi!! de1I Minlotreo, 

Réunion , 1222 réllllon (11)-12 ma" 2015) (OH) 

du poInt : 8Wan d'ocIlon 

Communic<ltion do l'ltalle C<lncemant l'oIIa\re Mariurana oonI1e llalle (Requel. n° 63\ >41(0) 
18IIg/a/& ulllquomont) 
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V :;Of S.'1('(>.\ n l-f!( X/ l fI '. TI 

OIi-OO(2016)213 : dialrfb.ad 1It". r.q1.lKl Ilafy I dIWbJ' i la dom<lnde eH r"'.... 
Documentt al h rtIq..... 01 Il 1Ih1111 ba ln16r 1M &01111 J'MPOtlIIIbiIIy' ofllll uld R.p...
wtI100t Pf8tIxIce ID the or PQII:k.'II otthll CommIQ&e of "..,tGt1' LA. dOOJmenb dIiItIibuM i la demarxJ.e d'ln'e 
RIIp"-entarNe te 1001 JOUIIII ttu. dud'Udm !.adite RaprMentlnVe, a.nl pn!Ijugerdela ou 
1)08Qu8 chi ComM ctM ... 

DG! 


l 7 FEV, 2015 

SERVICE DE L'EXF.CUTION 

DES ARRSTS DE_LA CEO>! 


pennaneme d'llali. presso il Consiglio d'Europa 
Ufficio dcll'Agente del Governo davanti alla Corte ""ropea dei Diritti deU'Uomo 

ActionRLpon 

c... MARTURANA v,lTALV 


Applicalioa.o 63154/00 


FlnaJ O" 4 June 2008 


J - ç_se s.mmaQ' 

In the case at hand the c"urt fuund a violation of Artici" 5, § 4 ofthe Convention (due to the 

làilure, by the It.lian wurts, to glve speedy on the lawfiùness of appUCIIIlt's detention on 

'om.nd .nd il> proloogation) and • violation of Articles 8 and 13 ofthe Convcotion (due to tlle 

arbrtrary monitoring of the ''l'pticant'. con-espondence whlle he was impnsoned and the Iack of 

effeetiv. domesllc remedies lo chalJenge this monitering). 

II Igdjvldgal neaSiros 

The detenlion on romand onded in 2001 and tbe European c"urt granted hiro 

4.000 EUR in respect of the non-pecuniar)' damago suffcred and 4.000 EUR in 'e<pCC1 of costs 

and expell5eS. The juSl satisfuction Was pald on 17 October 2008 (the global sum of 8.896 EUR 

WBS awarded l. 
Thus, no othe, individuai messure appears ncceosary. 

lU - Generai !MI,.ra 

The Govemmcnt recai" !hat th. issues ralsed by tbis caSIO were examlned by tbc Comrrnn"" 

of Ministers in tne fremewo'" of tne RapllCciuolo, (Fina] Resolmion CMlRo.oH(2008)50) and 

Calogero Diana, Resolulion CM/ResOH(2005)55) grou!", ofC«Ses, 

The Government ronsirle,s il sufficient te highlight lho following. 

As (O, 'be violation cf anlcle 5, § 4 of tbc Convention. dom<Slic law 5(>Crt\S to satisfY tru: 

n:quWemenls oftho Convention (see Miele 309 and following ofrh. Criminel Procedure Code, 

Iayiog down a ti3ht timc-limils in this respect). 

As rt&1tfdls tne correct opplication ofthe law and of the European Con_tion, the President 

or ,he Court of Cassation had wrinen lO .11 Presidenrs of Section ",caUing the need to ke",,_ 

contro I ofproceduraf deadlines .pplicable lO remand deçisions. 
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1).INlT ' le '' \{ l ' -I I(H I IIf\,' 

OH-DO(2015)2l l oi!ltl' lboled all'lf 01 b.,. I djetr!blA O I, domand& d & 1'1.."-. 

.. I1WtrID!Md 3t 1ha 01 6 be ",1\Oef Ih& aoIII rnp(I ......rMry 01 N Ialo 


Wllholll tD .... __I Of pollQl poIlbon of Jhe Convnl/l.&& o, Mlnll1era I lN 00Cu1'nefU ctW'()1J6a à la d&mand. d'uniti 

SMt .otJ618 ""'" l'9tp)'laebIItt 4UdAIl:Je Iodile . .... L'f"6ILo6rCIe 18 ou 

poMque du Comtt6 4et 

Evenruolly, the CoU11 's judgment and on abs1ntC1 in ltalian Ianguage hove reen published on 

the internet site of lbe CoU11 of CMS,tion (whidl is access ible tO judges. prosecutor< and 

laW}er.;). 

As foc lbe yjola!jQn of Anici", 8 and 13 ofthe Conyenljoo, tbe italian Govemmenl engaged 

in legislative Md reuu1otory ",fums to prevont llCW violotio.... similar to mose founei by the COU11 

in th Ls case. 

As recai"'" by FinaJ Resolution CMlR..DH(2005)55 in lbe oase of Calogero Diana. lhe 

refonns included [he mlroduction inlo (tic· legislarion of citar grounds for imposing monitorlng or 

reslrict ion of pcisoners' OOfT'eSpondence and of time-lintits such meosures; legislative 

ronftrmll:tion that correspondence with ,he Convenlion organs is exempl from 

Administtative meaSUre5 tt> ensure cmctive impJcmenl81ion of che new legisl8tive the 

cxtension ofjudk:ial revicw to co\oer the monitonng or restrk;tion com:spondence. 

IV - ConclysloQ3 

The Govemment considers thBt ali measures lakc:n havc fully remedled, as for the app!K:anI , 

(he constquences IIrlsing from the violation of the found b)' the European Caurt in Ire 
case al band. 

The l(almn Government also considers thac generai mt.asurcs adopted. ""iii preve.nt nt-w, 
similar violatiollS. 

The ltalian Govemmen1 is ofthc oplnion to have fully complied with its obligations 

ullder Artlcle 46, paragcaph I, oflhc Convention, and ask, to close Ihc monkocing or.be "'se. 

2 
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e.IR7F.\N D .\'f) I /)OCl "Hl: \ ll 

12. MO RETTI E BE EDETTI C ITA LIA (RI CO RSO N. 16318/07) - CM/RESDH ( 2015)177 

Resolution CMJResDl1201Sjl77 


Execution of tha judgment of the European Court of Human Righta 


Moretti end Benedetti against Italy 


Application No. Case Judgmant of Flnalon 

16318/07 MORETTI ANO BENEOETII 271()4120 l O 2211112010 

(Adopled by Ihe Commillee 01 Minislers on 4 November 2015 

BI/he 12391h meeting 01 /he Minislers' Deputies) 

The Commillee 01 Minisle rs, vnder lhe le rms 01 Article 46. paragraph 2, 01 Ihe Convenllon lor tha Prolectlon 01 Human 


RlghlS and Fundamenlal FrGtl Joms. wlllch provldes thatthe Comminee supervises the exacution ollmal judgmenls of (he 


European Courl 01 Human Rlghls (hereinaller and "1ha Court"). 


Havmg regard lo tha flnal ludgmenl lrall6mit1ed by lha Courl lo lhe Commillee illlhis Cfl se and lo [he violalions 


eslabllsnc ::J : 


Reca lling Ihe respondenl Stale's obligallon. under Anicle 46, paragraph 1.01 the Conventlon. lo a :J lde by ali lmal 


judgmenls m cases lo which il has been a pany and Ihallhls abhgalion enlalls. aver and above Ihe oaymonl 01 any sums 


awarded by Ihe Court, the adoption by tha aL. lnonlles 01 the respondanl Siale. where required: 


01 Individuai measures lo put an end IO vialalians eslablished and erase Ihelr consequences so as (o achieve as 

lar as posslble reslilutio in inlegrum: and 

01 generai measures pravenllng similar violallons: 

HavlrlQ invlled Ihe governmant ollhe respondenl Siate lo inlorm the Commitlee 0( 11 11) mea '3 ures laken lo comply wllh Ihe 

above-menlloned obligauon: 

Havlng exammed Ihe actlon repon provided by the governmenl indlcaling Iha measures adopled in arder lo give eHecllo 

lho judgmenl indudmg [he mlo lm atlon provlded regardlng tha paymenl 01 Ihe jUS1 awarded by lha Court (sae 

ducurnenl OJ-l ·00(201":)75A): 

Havlng sallslied I(sell (haI alllhe measures requlred by Anlcle 46. paragraph l. have bc on adopted. 

OECLARES thalll hf:. $ to xerci !';ad I:S !unclions under Artide 46. paragraph 2. ()/ Convell i lul l in this case and 

OEClOES (o close lhe eX3mw;1h<)Cllhereof. 
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13. M . E ALTRI C. ITALLA E BULGARIA (RICORSO N. 40020/03) CMjRESDH( 2015)205 

Aesolutlon CMfRèGDH(2015)205 


Execution o, tha judgment 01 the European Court 01 Human Righls 


M. end Others ogainst lIaly ond Bulgaria 

Application No. cas. Judgment of Finol DO 

M. ANO QTHERS 3110712012 17/1212012 

(Adopted by lfle Commiltee 01 Minisl91S on , 7 Novamber 20 (5 

allh8 1240th meeting 011/18 Mlnfslers" 08pfJties) 

The Comrntlae 01 M lnislers. under th9 lerms 01 Ar ticle 46. paragr.'lph 2. o11he Convenl ion 101 the 01 Huma" 

Aigh: s end Fundamenlal Frsedom3. wh,ch prav lde !:. thal tha Corrmlle9 su :>ervis.es.lhe ex-ecution al l mal juagmenls 01 tI' 9 

fwopean Court o! Human RighlS (he-einalter Convantiùn- ane -,ha CourtT 

Hav,rg rcgard lo the ' ,nal Juagmcnl Iransmrltod by tho Cour1 lo :he CO'T1rnlUee in Ih ls case and IO the vrolal loos 

Qstablished agamslllaty (tha appl cnhon deolan::d IO.:l.Cm as I6gards Bulgana): 


Recu IIng the respondent Siale's obllgahun, under A rtide 46. p2ragrapl\ 1. ollhe ConvenI .::", lo ab,:le by al , lI"al 


,udgments In cases lo w !"1 lch Il hes beAn R. party <lod Ibal Ihis oblrgaHon enlails, ovar and abov6 l!le r..aymel11 o f H'ly 


awarded by Ihe Cour1. tha .dopTion by Ihe Buthoril ies o11he State. whe re requued: 


01 individuai meaSlll es lO pul an end lo viola1t:'1l15 e:-;:abllshed and erase the lr consequences SO as IO achlove as 

lar as posslble resliIulio j() mlegrurrr. ane 

01 generaI measures preve"j:ng Slmilar 

Hav lng invited the t;overnmanl 01 1ha Siate Inlorm the Commrt1ee 01 Ihe measures laken IO com ply W1th the 

above ·menlioneo tlbl'galloll: 


Havl ng examll1ed the act .cFl I epor1 prov lde::! by Ille gcvernmen1 Indicallng 1he maasu€s adopled 111 orClar ::o 91V9 aflar;11o 


Ihe judgmem InduiiJlQ lhe inl r.r mal101l prow ;JAd l.;Iga l(;"19 1he paymenl 01 the JUS1 satls'adion awaedeu by I lle Comi (see 


decumani t)H-OO(?015) 1097.): 


Having sa\lsl led il5f.l tl ; '1al .J 1I thc. rcqLll oc: by Artide 46, pa ragraph l, ,uve ooen adoplod , 

DECLARES lhallt tla s exo"<::t$.)d IS Il.lnç tlons under Arllcle 46, paragrap') 2. 01 Iha Convent -un m1h.s castJ antl 

OECIOES IO close 1he examlnal lon ltlorGol. 
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P. lurF: O\l l! • IX)( ! ' II}; \ 1/ 

14. DICITlA RAZIO E DI BR UXELLES - 26 E 27 MARZO 2015 E RELAnVO PIANO O'AZIONE 

High-Ievel Conference on the "Implementation ofthe European 

Convention on Human Rights, ourshared responsibility" 


Brusoels Declaration 


27 March 2015 


r,,< Croference meellng In BIU",I, 01 26 ,nd 27 Marcii , D15 al Ih, 01 Ihe Belgian 
pof the COnlnllttee of ,! .,isters rJ the Counell ofEurDi'e ( the

Reifirrns the deepand abldlrtg COOlmltment 01 the States Partes to the C01ventlDn far the Prolecllon 01 Humar 
Rlght, 'nd fundamental Freedorns l':he Coo"enti01'1 ,nd Iheil Sl101g lo Ihe righi 01 rn!.,dual 
apphealioo to the Euro;>ean Coort 01 Hvllaf' \1he Coort") as 3comerslare 01 the system for protectinglhe 
nghts and Ireedoms sei rorth In the C01...entlon, 

Ad<nowledges the exlraord contributioo 01 Corwention system lo tha prolectioo ;::,1d : romollOfl 01 human 
nghts in Europe rts establishment and reaffirms Iis cenlral role In malntainlng der,De'alle stablilty aç ross the 
CCfltinent, 

Recalls, In ttlis respect, the bet:ween the C<lnventlon and the other activitle5 01 me Counci l of 
Euro;Je in the field 01 humar: i ghts, the rule ollaw and democracy Iheoojective bei ng to de'/eiop the common 
democratlc and legai space fctildej on respect far human aoo fundam enta l Ireedom5 

Rea'5rms Ihe prrnclples 01 the Interlakel, Izmlr and 8rlght01 Oecla ratu::m and welccmes the very Ef1Ccura glng 
re :.u lts amleved lo date by the Co..:-: I 01 Europe in the framewor1<. of tte refOI 01 the Cawenlion system throogh 
ttle ImplementatlO1 ofthesedeclaratlO1s, 

VVelcomes. n partlcular, the efforts 01 t;,e Court as regards the SNII'\ Implementatiro of Protoool No 14 lo the 
CIYI'/entim entered lOto farce Cf! 1 June and tha! Ihe cf manrfestty InadmlSSlble cases 15 

expecteci tobe cleared In 

11. the- Ight 01 the posrtlve rewlts dJtalnoo lne new Yr'O rklng methexls 01 :he Commlttee 01 Mlnrsters far 
the SUpervlSICfI af the executloo 01 the Ccurt's Judgmenh, whlch enlered into force on 1January 2011 and whid1 
Inter alla strengttl€fl the p:rnc pie of Subsldlarrty, 

Rel ter3tes the subsloary naltr e cA the supel'Vlscry mechanrsm establlshed by lhe COrW61tlcn and 'o partlcular ttle 
pnmary role played by naÌlo,,:al authorrties, namely gO'lemiT, Efl ts, oourts and parliamEflts, aoo tneil marg:n of 

W1 guaranteemg and proteclrng h.Jman righls al nat/ooa l leve!. whlle invdvrng NatlCflal tiJman Rlghts 
'r stirutioos and CIVII soclety \', 1e-e approprrate, 

lhe ctlrgatloos of Statei:larbes trIder M (c!e 34 of Ihe Con\'e11 Cf] not lo hlnder Ihe exercise vI the righi lo 
no Mt1at rndudbg by OOs.el\1ng Rule 39 or the Rules al the Crult reganing Interlm mea9Jres. md unòer 
Mlcle 38 of the CorrventlOOlofu:!l,U! al i neressary racllilles to the Ccurt cJnngthe of the
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the Importance 01 ,4rtlcle 45 Cl the CJtvent lO'l on the bndmg farce of the CCtJrt sjudgments, wh ;r, 
,hat the States Parties und,rtaketo ablde by the f of the Court in an)' case io 'o'hich they 

are partles 

Stresres the importance of i.:rtner , rcnoting kI10wledge DI and ccmp,12nca 'Mth the COOVE11tlOO '""Chi;' aI (he 
" .tIM onsof the State; Partles n,udlr" te ecou rt; and po'lIaments,pursuant to th, prin Ciple of subSld13nt), 
Re<alls inthlS cootex t of the Court'sjudgments mayrequire th, in" tl'ement of tI1e ludciary and 
pa:liaments 

nollng tlle p-o;;ess a:h'eved by States Partles wlth regard to the ",cutlO" 01 i" j t ments, emph..se, the 
Importanee 01tI1e fui afieal',eandprompt executlon 01 judg'1lents aodof astrong prA ti", t oommltment by the 
States Parties InITISre!pect thus strengt1ening the credlt:dltyof theCourt ano theCcovellÌlOr In

Is cooVlnceo that 'uru:ei to the Im:Ho'feme"ts alread,' camedout emphasis m\,. st nO'e be placed on the cu rrent 
challenges, 11particu li!J Ine repelitive a; :h2lons resuHì1gIrom Ihenon-execubon of Coort \t'e tlme 
taken by theCourt :0c,,,,,der aoddecideJpOO potenba,; )' 'NelHounded case; the number o' judgnenls 
under supel'\r1SIDri by the Commlttee 01 MnlsteJS and Ihe dtffrwlties of States Parttes in executing certaln 
judgments due :o che ftale,nature or rort c:theproblems raised lo this end ad:::·ttiCJlal measures are necessar)' In 

ord.. to' 

Wlltnue (Q enable the CO"vrt toreducethe baddog of wel\.founded and repetitlVe cases and lo 'ule 00 

nE'W those concE iling sei oos vlolattons ai hl..r:lan nçnts, 
VII!h nareasonable time. 
ensure tI1e full efieclivea"d prompt execution ofthe j'dgmnt,ome Court 

III guarantee lui: and effect \'t of executlonof ell .'v:;menlsby Ine Ccm lllttei' d Mmlrtel5 and 
develop, in co-operatlon wrth States Parties, bi later, l .'Iague and asslSt,"ce by theéo.nci l or Europe In 
tne 

meConference tI"e'efore 

(1) Reaffi'msthe atlachment ofthe Stat" Parties to tI1e Cmvenlion to the'Il't 01 lnoMdu31 ",pllCatlon 

t:1Relterat" :he film d,terrn lnation of tI1e Sta t" Part", ID iheir prrma <y ootrgatlOCl lo ensure Ihat tne IIg',ts 
and set forth in theCawenl!on and rtsproto:ol, are fully securedat natlonattev in accordanee ",th the 

of 

13111'.'ttesea:r stakeholder toen surethat !henece.ssary means areavatlab!e It5(OIeIn the Implementatlo:, of 
the Con':e'tICll ;n conformlty wnh :he Convention prO'l1dlng fa ;h,reti respc(>Slbl trty between the l tat" 
Part"s, tI1e Court ,ndtI1e Commin.. do! 

'" the wo,k carried out by the Court in partlcular regarding ,10 dl55emlnation of Iis judgmenls ,od 
deCls XlS tf'1 rough Its Informalion notes. Its Df3Ctical guide on admisSlbdlt)'. as wel as its case·law g:Jloes and 
thematlc fact;,..ts, 
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PARli:" .\f( ()\/J-I - / luCI ',!lI. n 

151 Reaffirms Ihe need to malnt,in the independence 01 lI1e ludges ,nd to preserve the Impam,lity, quality ,nd 
authority 01 the Court, 

16) Acknowledges the 01 the Registry 01 lhe Court in m, Intaining the effiaency In the management 01 
appllCallons ,nd In lI1e 01 111 erelonm pro:eSi, 

(7) InVites the Coort loremaln In Ihe Stales P,rties' margin 01 'pprecrallon; 

18) Stresses lhe need to frnd, both al lhe level 01 the Court and in lhe Iramework ollile ex""tlOO 01 Judgments, 
effettive solutloosIor with repebbve cases; 

(9) Encwrages In thlS regard States Parties lo give [<iority lo , Hern,live procedures lo IrtrgaHoo such as 
selllemenis and uml,teral de<laralloos; 

(IO) Recalling ArtIcle 46 01 the Conventioo, streSies th,llull , effectIVe and prompt executlon by the States P,rtles 01 
finaljudgmenls 01 Ihe Coort IS esserlu,l; 

III) Reilerates I", import,nce 01 the Commlttee 01 re!pectlng Ihe Stales P,rtres' lreedom lo choose lI1e 
"",ns 01 full ,nd effecbve execuuoo 01 111 eCwrt's judgm enls; 

(I c) Calls lor enhanelng, al lI1e le'tel 01 both lhe Commlttee 01 and Ihe St,les p,rtres, In accadance ,',1th 
Ihe pnnClple 01 subSldranty, lI1e effectiveness 01 the system 01 supeMsion 01 Ihe execution 01 Ihe Court's 
judgmenls 

113) Encourages the bocies 01 lI1e CoonCiI 01 Europe to mClease ,nd improve Inell actwrbes 01 GO-o:>eratloo and 
bl l,tera ldlalogue v.ilh SMes Pames wrth regard tothe implement'lioo 01 lhe Convention, Induding by laCllrtat lng 
access lo Informalion on gocd practJees,and invltes States Parties to make full use of the activibes; 

(14) C,lIs 00 the Stales P, rtres to"gn!Od ratily Prolorol No. 15 amending the Coov",tioo as soon as possible aod to 
c",.der 51gnlng and rahlylng ProtorolNo 16, 

(15) Reaffirms the importance of the aCC€SS IOO or the Union to the Conventioo and encoufages the 
finahsalion 01 the process at the "rliest opportumty, 

116) Takes note 01 the work being camed out by Ihe Sleering Commlttee lor (COOHI. as a 
lollow-up lo the Brighlon Deel,ratlOn,on Ihe relonm oIlhe Coovenlion system and ItS long-101m lulure,lhe resulls 01 
which are loreseen in December 2015, 

117) Adopls Ihe presenl Deelar,llOn In order lo gwe polltical Impetus to the cu rrent relorm process lo ensure lhe 
effectiveneSi 01 111 eConvenlion system 
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Action Pian: 

A. Interpretation and application orthe Convention by th. Court 

1. Bearing in mlnd 11e lurlldicbon 01 Ihe Court lo Interpret aoo Ihe Conventlon lI1e Conlerence 
underfines lI1e import'"ce 01 elear and cooliltent case·law as w_I as the Coort 's Interactiens \\i th !he natlonal 
aull10ritlesand theCommltteeol and In lI1isregard: 

a) 	encourage:s the Court lo continue to de'lelq> lt5 co-cperatJoo and exchange 01 mlormabon on a 
regular ,.til Iv.th the States Partles and !he Committee 01 Minlster>, e5{lecialfy as regards 

and pending applitationl 

bl 	 welclJl1es the Court ·sdialogue with the hlghest national coorts aod !he sett"g-up01 , 
mcilifatlng Information exchange 00 Itl judgmentsand dedoons wlth national coortI, and InVites 
!heCourt todeepenth ll d" logue furthe,. 

CI 	 welcomes the intentlon expressed by !he Court to plOvlde briel reasoos Ior the lnadmlsslbility 
deoSlCllS 01, single ludgo, and ,n'.1tes It todosoas Irom Janu,ry :>016; 

d) invltes the Coort to consider prOVld,ng txlef reascm for its decisons mdicatlng prmlsional rr·easures 
and deciSionI by II; par.I 01 five ludges on relusal 01 relerral requesfs. 

2 Recalling the remaining ch'lfenges, the r€pemive caseI. the Coolerence unde-lines the 
Im,ortance 01 an eflic"nt contrai 01 !he ooservance 01 !he engagements undertaken by States Parties under the 
Cawentlon and, in thls regard , supports" 

a) 	 lurther exploration and use 01 effic"nt case-management practices by the Cocrt In p,rticul" itl 
categories lor !he examlnatlon 01 cases. accordlng to, amang other thlngS, their level 01 

importanee and urgency, and its procedure 

b) 	 Ihe centlnued oonSideration by !he Court, i1 cc!lSullatlan wllh the Committee 01 Mlnisfer> and the 
Stales Parties, In partlcolar !hrough Ihe - govemment agents and legai experts, 01 Ihe 
improvement 01 il; functlOning , indud"g lor apprq>riate han dling 01 repetiove cases, whlle 
ensunng omely examination olwell-lounded. noo-repetitlVe ,,,es 

cl grealer lranlpar011cy on Ihe 01 Ihe belore !he Coort In order lhallhe partiescan 
have beller knowledge 01 !h", procedu,,1 progress 
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B. Implementation ofthe Convention at nationall.v.1 

The Conlerence recalls the pomary responsibility 01 Ihe Stat" Parties to ensure the applicatlOn and elrective 
Implementation ol!he Conventlon and. iO !his regard reaffllms that the national authoriti" and, in particular, Ihe 
OlUrts are the filSt guardia"' of human ensuring the lull, effectwe and direct applicatlon 01 the Convention 
IO the light of the Court's case law - in therr nationallegal system, in accOidance Wllh !he ponciple 01 Olbsidlarity. 

The Cmference calls upon !he Stat" Partres to 

1. Prior to and rndepend",tty olthe piocesSing 01 cases by the Court. 

a) 	 ensure !hat potential hm access to rnformation on the Convention and the COJrt, 
particularly aboot Ihe scope and 01 the Convenlron's protection, the junsdiction 01 !he 
Court and the ad missibility criteria; 

b) 	 increase efforts al natJonallevello raise a'Hareness among members of parliament and Improve 
the training 01 judges, and natimal olfiClals on the Conventlon and its 
implementation, induding as regards !he execution 01 judgments, by ensuring that It 
constitutes an integrai part of thelr vocational and IO-service training, where relevant :ncludmg 
by recCllrse Io!he Human Rights Education lor legai Prolessionals (HELP) programme 01 
the Council olEurope, as ... 11 as lo!he Iralning the Coort and to publicatims; 

c) 	 promote, in !his regard, study VlSrtS and traineeshlps at the Coort lor ludges, and 
natlonal olfidals in arder to increase their knowledge 01 the Conv",tlon system; 

di 	 take appropriate action to improve Ihe verification 01 the compatibillty 01 drafi law,;, 
laws and inlErnal pracllce wrth !he Convention, in the kght of tne Coorts case 
Iaw: 

e) 	 enOire the effectwe implementatlon 01 the Convention at nationallevel, take effectlve meaOlres to 
prev",tviolatlons and to effectlve remedies to address alleged violatlms of the 
Conventioo, 

n consider making contributims to !he Human Rights Fund and to !he Coort's 
special account to allow rt lo deal ",th the 01 ali well-Iounded cases, and Olntinue to 
promofe "cmdments to the 01 the Court; 

gl 	 conSider the establishment 01 an independentNational Human 
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V UOI. . "" I IJ \J ' I IIr\l! 

Afterlhe Court'l judgmenll 

al 	 conllnue lo \heir effortl lo subml\ within the deadlinel. comprehenSive 
actlon ,nd reportl k,y 10011 in the dlalogue betv",en the Committee 01 MII1 lsterl and the 
SI,les P,rtles, which can contribuI, also lo enhan",d dlalogu, wrth o\her ltakeholdeffi, IUeh as 
Ihe Court,n,lion,1 parl .amenll or Nallonal HlETlan Instllutlonl, 

bi 	 IO cempllanoe wlth the legai ordE!, put in piace IO atimely manner eHedivereme<!iesat 
toaddress vlOlal looloi\lleConvenbon lound by \Ile Court; 

ci 	 devetop ,nd deploy suNiCIent resoorces at n,lionallevel ",Ih a 'l',,,, \o Ihe lull and eHective 
executlon 01 ali ludgmenll, and afford appropnale meanl and authoritl to tlle govemment 
agenll or olher officlall respoolible lor co-ordlnatlng \Ileexeculroo 01 judgmenll 

d) alla eh partlcolar Importance lo ensuring fuli, eHeclrveand prompl fo low-up lo tIlosejuogmenll 
rarSir 9 llruclural preble",. wnlm may furthermore piO'"' for otller SI,lel Parties; 

e) 	fosler tlle exchange of informallCnand besl praclices 'A\lh other SI,les Partre, for 
Ihe Implemenlallon of generai mealures, 

Q promole accesslbllrty to Ihe Court'l aetion and reporll as 'II'': as lo the 
Committee 01 de<islonsand resolullon l, by. 

- thell pubilcalion and dlssemlOatim lo Ihe conceme<! (in 
parocu l", \Ile ""ulive, parliaments anO coUrtl. and allO, where appropriale, Nallonal 
Human R ghll Inllllutionl and represenlal"" 01 ovil societyl, so as lo Invo.e Ihem 
lurther in Ihe judgmenl execulion process; 

- tranlollng (f summa".ng relevanl documenll, Induding sig nncanl judgmenll 01 \Ile 
Court, as required. 

g) withln l'illramew<rk, ""lOtain and develop Ihe finanoal resources that have made rt 
lor the Coun,,1 01 Europe, lince :>O fo. to lranslale a largo number of ludgmenls lOto nallonal 
I,nguages, 

h) 	In partrcol.., encourage Ihe of nabonal parliamentl n the ludgment exewtJoo 
processowtlere approp nale, for inslan", by tranlmittlng to Ihem ' Moal or Ihematic lepor!; or 
by holding debales wilh Ihe execulive aulhorilies 00 !he Implementatloo 01 certa,. judgm entI, 
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I) 	 establiol1 "contact pOlnls", wha-ever appropriate for human rlghts matters \>1Ihm th. relevant 
e,ecutive, judlCral and legislative authoritles, and create networks between throogh 
meetings, informabon exchange ,heanngs or the transmiSSIQ,1 of annual O' thematJcreports or 
newsletters; 

il 	 con,ider, In conformlty wnh tne pnndple of .,b,idiarr\y, !he holdmg ot regular debates at 
natlOnallevel on tI>! " ecutlon of judgment, and judrcial au\horitre,,, well 
as member, ot parliament and assocrating, .here appraprlate, representatwes 01 Natlonal 
Human Rlght, In,tltutlOllsand d\;1

C, Supervision ot the e,«ution 01 judgments 

The Conlerence underllne; the Importance 01 the effi. ent supel'lision ot the executlon 01 tudgments morder to 
en.,re the long-term ."tamabihty and credlblhty oltl1e Ccn'lentlon Iyltem and, IO( tI1l1 purp",e 

Encourages the Commlttee of to' 

a) 	contmue to use, In a graduated manner ali the tooll at itl dlspOsal, Int'rlm 
resolutloos, and to consider the use, where necessary, of the procedures foreseeo under Article 
46 olthe when !he CondltlOOShave been satilfied, 

b) 	 develop, In thll context, the resoorces and tooll available, Including by addlng aporC\mate 
politlcalleverage to its techmcal support, in I.l'der to deal the cases of noo-executior1; 

CI 	 promote!he develapment 01 enhanced with Ille other CaJO,,1 01 Europe slakeholderl 
"ithin the Irameworl< ollhelr competencies - Cou rt, the Parliamentary Assembly 
and tI1e Commll"OIler lar Human Right s; 

d) 	explore poss;bllitrel to lurther ,"hance tne elfiaencyol its Human Rlghtl meetlngl, indudmg 
but not Ilrriled to - the charr manlhip as 'Nell al the and lrequency 01 \\hile 
rea ffimllngtne intergovernmental nature 01 the pro<ess; 

e) 	oon.der extendlng "Role 9" al itI Roles Ior the ,upel'li.on 01 the ""ulran ol lwgmenls and 01 
the telms of fnenaly settlements to mdude vmHen communicaticns tram Intematlcnal 
organlsatrons ()' badie, identiiied lor ttllS pu'pose by the Commrttee 01 Minis!e" , whlle 
appropnalely ensunng tI1egovernments' rrght 01 

Qenoourage, asrequlred the prelence In itl Human Rightl meetlngs01 representatlves 01 natlonal 
aull101l tres\\ho have competence, a and expertile in Ihe rub jects under dilcuSSIOll, 

g) 	coosider thematlc dlsOJssioos on major Issues relating lo Ille e:tecutiOll of a number of 
ludgments, so as to an "change 01 good practlcel between States Partreslacmg limilar 
dlffiOJ ltles, 

) 	 . ....--
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\//\J/ 

n) 	 taxe greater accoont, vAlere appro;nate, of the work ofother ma and a:\'sOf'j txxlles, 

l) 	 :con'Ceto increase in the jlJdgment "e,"tion process In rrder to promote rurther 
!Mlh ali the p2rties 

Il 	 support an InCfease In the 'esoorces 01 the Department far Ihe Execulloo of n
lo allow il lo fu' fiI Its pnmary role, indudlng Its adviscry runcl!oos, and lo ensure oo-operatlon 

Dilaterai dialogue wilh the States Parties, by proVlding lor more permanent peffiC11 nel 
'n'hase expertise l'Ioou ld cale!' the natlooallegal systerns. as Vi1:! 11 as lo encoorage States Parties lo 
conslderthe s&mdmef1t 01 natlonal judges orofficials. 

Encourages the Secretlry Generai ard. 1I1rough hlm, the Department for the Execufron of .lJdgment to 

a) 	 faCilitate availabll ti 01 Informatioo. regularly updated, on the state 01 the executlo1 01 
Judgments by rrsli tOO15, Includlng Its database5 and a5 the Court has dooe :roduce 
themati: and COU f\try factsheets, 

b) 	 distribute ahandbook to assirt States Parti" In 111 epr€jlaratlon of th.ractlon plansar : rEjlcrts. 

CI 	 continue the process 01 renecttal 00 the recommendaticns 01 the External Audit, 

d) 	 enhance wflen bilateral dialogue v.'ith States Parties, In partlcular by means 01 
assessment 01 action plans Di action reports and throogh working meelings, in'i'o!.vlng ali 
relevant national lo promote in full 01 the princlple 01 subs.;dtartty a 
common approoch coocernlng judgments Wl th regard to the measures re qLred lo secure 
compliance. 

3 Also encourages: 

al 	 ali the relevant Cooncii of Europe stakeholders lo take mio accoonl lo a larger extent Issues 
relatmQ to the executloo of judgments 1- thei rprograMmes and co-qJeralion act -vÌ\les and, lo 
this end to estlbllsh epprqJflate Imks v,,:h toe Departmeflt for 111 eExecuDon o: ;Udgments, 

bJ 	 ali inlergO'ierr rnental oommittees of tnf Cooncil of Eurcve lo take pertmenl aspects of the 
UlnventiOfllnto calsideratlon in work: 

C,i 	 the Secretary Generai lo evaluate Ihe Councii 01 Eurcve co-cveraDoo and assistance actlvltles 
relab-nç :0 the Implementation of tho? ConventlO" so as lo move 100V,Hds more largeted and 
m5Ìltut ooahsed co-cperatlon; 

.,...8 
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