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SUL 


PRINCIPIO FONDAMENTALE ESULL' IMPORTANZA 


DELLA 

LEGISLAZIONE. 


Jurisprnrienti!! o'l/tIllS 'l'aUm!!' et (H(.c/or itate 

nix((' est ; a/que ex eis cOlldita j1l1'((' (aeUs 

Ilcromodare profitelll:r • . . . . . Jtaqu,p 
jurisprwlclIli{( ((lIiversa eoaleselt ex 

parti/iUS trilms; pllilosophia. lI istor ia et 
quat/am p ropria arte jllris ad (acta 

({CCOIIlOdlfllti. 

Vico. De 1IIIiOl'1'8i jll r is uno pl'incipio et fine uno. 

Lc Ieggi sono il prodotto spontaneo della natura 

umana j destinate a moderare Ie azioni degii individui 

nelle 101'0 svariatissime rclazioni, hanna per oggetto eli 

aSSlCurare Ia eOllsel'vazione e di tutelare Ia SiClll'eZZa dei 

cittadini e degli stati, promuovcIldo nello stesso tempo 

il perfezionamento individuale c 10 svolgimento della 

prosperita sociale. Riguardate dai pili alti pensatori cbc 

illustral'ono l' umanita come il precipuo fattol'e della 

civiWt e del progrcsso) esse sono il fondctmcnto e Ia 

gual'entigia piu sicma dcll' ordine socialc. Ricol'rendo 



7
6

la storia dei popoli eivili, non tarderemo a rlconO!'1cere, 

come verita inconcussa, che Ie pili nobili e bencfiche 

istituzioni sociali crebbero e Sl svilupparono sotto il 

benefico influsso di sagge legislazioni, mentre la eorruzione 

delle leggi unita aUa 

sempre l' inevitabilc 

presmnere eli dare, 

snll' importanza delle 

intendimento, Signori, 

quali sieno Ie regole 

depravazione dei eostumi seguo 

de cadenza delle nazioni. Senza 

suI principio fondamentale e 

leggi, una completa esegesi, emio 

eli dimostrare per sommi capi, 

fisse ed immutabili, ed i criterj 

direttivi ai quaE, nello stabilimellto delle lcggi positive, 

l' opera del legislatore deve uniformarsi, eli desumere 

l' importanza delle leggi dall' univcrsalita dt'lle 101'0 

applieaziolli, e di riassnmerc, per dir COSl, in una sentesi 

storica, i pregj cd i difetti dei prineipali sistemi legislativi 

cIte si sono sneccduti nel corso dei secoli, notanda 

l' influenza ehe hanno invariabilmente esercitato· sulla 

civiltii umana) accelerandone 0 ritardandolle il progresso. 

l: 

Fu un grave errore dei deh'attori elella sClcnza ." 

giuric1ica, e elei fautori c1el dispotismo eli considel'are Ie 

leggi come il risnltamento della ptu'a volonta deg1i 

uomini, e come un ingegnoso ritrovato della tirannia 

intcso a restringere la liberta umana, menomando la 

personalita inclividualc c l'iduccndo l' uomo ad una 

scrvilitii morale che fu il gcrmc Iontano, c Ia 11nma 

espressiQne della schiavitli presso i popoli antichi. L' uomo 

e naturalmente socievole, e nasce, cresce e si perfeziona 

nel consorzio dci 8uoi simili. Egli eun csscre organico 

dotato d' illtelligenza j nascendo, non acquista dalla 

natura se non la capacita e l' attitndine di pcrfezionarsi; 

pOl cresce e 8i svi1uppa nella societa e pel' mezzO 

della societa. La societii poi non e un' aggrcgato 

d' individui, senza leggi e costumi, dcstinati a soggiogare 

l' un l' altro con l' impcl'o della forza, ma un complesso 

di persone che vivono insiemc sotto l' impero della 1cggc 

per pcrfcziollursi cd ajutarsi vieeLdcvolmcnte "Omnis 

civitas, dice l'oratore romauo, est constitutio populi; populus 

autem non ornnis cretus quoque modo congregatus, scd cretlls 

l11ultitudillis juris conscnsu et utilit:l.tis communis sociatu~. 

(aj" Rintracciando Ia genesi della socicta civile, non e 
clifficile persuadersi che essa, come clcmento essenziale alIa 

conservazione ed aUo sviluppo indivicluale, nacque conl'uomo. 

La c1iversita c1egl' intel'cssi, la clisuguaglianza della forza 

fisiea, e l' influenza delle passioni non avrebbcl'O pel'l11csso 

agli uomini di vivel'e in qucllo stato eli clissociazione, 

che 11iaeque a qualche filosofo di chiamare stato l1i 

natlU'ale indipenc1enza. La clisparita della forza fisiea 

dovea ben presto distl'uggere l' eguaglianza morale 

(aJ Gic. De Rept!b/ica L 11. n n 23 J; 20. 

\;,!f'1t~. 
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stabilita dalla natura: l' uomo debole soggetto all' arbitrio 

cd ai sOjJrusi del piu forte, si sarebbe esposto al rischio 

di perdere tutto cio che eoi suoi risparmi S1 era 

procacciato j i suoi averi, prodotto delle sue fatiche, 

sarcbbero un incentivo potente al piu forte per mettere 

a repentaglio la vita di lui. Eceo come un rapido 

esame delle facolta e dei bisogni dell' uomo ci dimostra 

come la genesi della societa si cleve ritl'ovare non nel 

patto socialc conchiuso dagli uomini perla 101'0 utilita 

individualc, ma nei costitutivi essenziali della natura umana. 

Ma gli stessi inconvenienti che si sal'ebbero 

prodotti nella stato di dissociazione avrebbero continuato 

a sussistere nel consorzio civile se la societil. non fossc 

difesa dalle leggi. L' autorita sociale non potrebbe 

agevolare l' opera dell' umano perfezionamento, ne 

tutelal'e la sicurezza degli assoeiati e lungi dall' csserc 

r ispettata diverrebbe preda della fazione pill prepotente 

dei cittadini, nei quali verrebbe rneno la fidueia che la 

vita non potcsse essere 101'0 tolta; e che non potessel'o 

essere privat i dei lora legittimi acquisti, in una parola, 

che i 101'0 dl'it ti non potesscro essere lesi. Da qui la 

necessita di una legge, che, can una sanzione efficace 

faccia r ispettare i dettami della ragione naturale e richiami 

i cittadini all' osservanza dei 101'0 doveri quante yolte 

ne abusassero. Le leggi sono pertanto la tutela piu 

sicma dei dritti elegIi uomini: rna esse degenerel'ebbel'o 

III vessazioni ingiuste e spesso ridieole, se invecc eli 

essere uniformi aUe relazioni naturali delle cose fossero 

can esse in aperta opposizione. Una legge scritta che 

ripugna alIa legge naturale e che viene imposta can la 

forza fisica viene spesso distrutta elalla forza della reazione, 

perche gli uomini avvezzi a vedere nella legge non piu 

una tutela benefica rna un ostacolo ingiusto all' esercizio 

dei 101'0 dritti, incomincierebbero a violarla sisternaticamente. 

Se la legge positiva adunque e necessaria per rendere 

efficace la legge naturale, con la sua sanzione, e 
evidente che deve essere l' espressione sincera eli questa, 

0. che almeno non deve esserle ripugnante. E questo e 
il primo fondamento della legislazione, cioe l' armonia 

delle leggi scritte con Ie leggi naturali. 

I Greci ed i I-tomani che furono, tra gli antichi, 

primi maestri eli sapienza civile, sanzionando nondimeno 

con Ie 101'0 leggi Ia schiavitU, distruggevano l' eguaglianza 

e la liberta naturale, e percio Ie 101'0 leggi in questa 

m:1teria sono Ie piu ingiuste ed immorali. E' sorprendente 

che mentl'e i legislatori rom ani pl'oclamavano nelle leggi 

che la schiavitu era una istituzione intl'odotta contra il 

gius naturale, non solo la consideravano come uno stato 

giuridico, rna i filosofi la l'iguardavano come un elemento 

di pl'osperita sociale, e percio Ie 101'0 leggi e 101'0 teorie 

sulla schiavitu non sopravissero alIa caduta dell' impero 

;l'omano. 
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II di 	 depurarc il dritto ordinando Ie famose compilazioni 

Se Ie Ieggi positive devono ulliformare Ie 101'0 cOllosciute sotto il nome di Corpo del Dritto Civile. 

disposizioni ai PI'IDCipj fissi ed immutabili del dritto di La ragione di questa difl'erenza si ritrova facilmente 

natura, e riescono ingiuste e vessatOl'ie quando se ne esaminaudo il carattere, il genio, c Ie istituzioni di 

allontanano, come avviene che Ie legislazioni dei diversi ciascun popolo « Tutte Ie cose," dice Romagnosi (b) 

popoli sono spesso tra 101'0 talmente discordanti da far « hanno il 10ro tempo. Dunque tutte Ie cose non si 

credere che lcgislatori piuttostoche seguire Ie norme « POSSOllO utilmente fare in tutti i tempi, Vi hanno 

della ragione e del giusto abbiano talvolta preferito di « dunque tempi convenienti e 8conv€nienti per fare Ie 

secondare l' arbitrio ed il capriccio? Perche Ie leggi « cose, ed, in altri termini, tempi opportuni ed inopportuni 

di una stessa llazione subiscOllO col volgere dei tempi « per certe funzioni. QUII' opportunita 0 l' inopportunita 

tali modificazioni che il dritto moderno non solo non « si riferisce all' effezione delle funzioni, in quanta produce 

serbo l' impronta dell' antico, rna sembra, in molti ----- ,~ « il suo illtellto; la felice riuscita ottenibile 801amente 

punti, ripugnante e contradittorio a questo? Sparta eJ (( in date circostanze e non in altre, somministTa il 

Atene, republiche vicine, di razza unigena, ebbero leggi « fondamento della opportunita. Se tutte Ie umanc 

molto diverse, e Solone non credette dovere applicare « azioni non 8i facessero nel tempo, esso non diverrebbe 

agli Atcniesi Ie ordi1l3zioni che Licurgo avea dato agli « i1 segnale di certe combinazioni che si verificano in 

Spartani, poiche il primo volle educare i suoi concittadilli ,,-un dato momento e non in un altro .. . ..... Dunque 

alla vita civile, cd i1 secondo preferl di avvezzare il (( tutti i tempi non sono proprj per l' esercizio di eerti 

sno popolo aIle in:.prese militari (a) E la stol'ia del « dritti, eli certi doveri, di CGrtc azioni, di certe virtu. 

ru·itto romano ei presenta una congerie di leggi che H Dunque col fare Ie cose fuori di tempo> 0 si produrra 

variarono notabilmente secondo Ie diverse epochc, e che, (( un male efl'cttivo od almeno la frustrazione dell' opera. 

al tempo della decadenza avevano raggiunto l' apice della (( Dunque col non fare Ie cose a tempo si prodUl'l'a 

confusione, finche non piacque all' Impel'atore Giustiniano "un male 0 si lascera lID bisogllO non sodisfatto. 

(( Dunque sara I'cgola fondamentale dell' Ol'dine morale 

(a) 	 Plutal'co . Le vile Parallele. 
Vita di Licw',1jo e eli Solone. (b) 	 Asstlnto pl'imo del d'ritio di nutnm p. 129. 
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l( di ragione di agire a tempo ed a norma dell' esigcnze commercio interno ed esterno. Illegislatol'e deve finalmente 
« del tempo." rispettare la religione del suo paese, siccome trova in 

Le tendenze, i bisogni e Ie aspirazioni degli
I 

essa un appoggio efficace all' autorita delle sue leggi ed 

uomini variano secondo i tempi ed i luoghi, e l' opera alIa stabilita del suo governo; la morale religiosa sprona 

del legislatore riuscirebbe vana se, nelle sue disposizioni, i cittadini all' osservanza dei doveri sociali e serve a 

perdesse di vista questi elementi essenziali della vita garantire in tal modo la tranquillita della societa e 

sociale. La natura del Governo, l' educazione del popolo, dell' ordine pubblico. 

Ie condizioni della terra, il clima, e la religione del Da ultimo, l' intervento del lcgislatore non e 

paese sono circostanze che hanno un immediato rapporto necess::o.rio per regolare certe azioni che in se stesse 

con la bonta delle leggi. N ei governi dispotic:i in cui sono indifferenti, e che hanna per norma esclusiva 

I' ordinamento politico dipende dalla volonta assoluta di l' interesse pcrsonale degl' individui. Sovente i legislatori 

uno solo, non v' na altra necessitil. che quella delle ,. sotto l' influenza di pregiudizj popolari 0 giudati da 

leggi civili per regolare i rapporti iudividuali dei concittadini, principj economici affatto crronei, hanno preteso di dettare 

nei governi tcmperati, sono indispensabili Ie leggi una moltipIicita di leggi intese a dirigere l' esercizio 

costituzionali che servano a rcgolare l' esercizio della delle arti e del commercio, Ie quali riuscirono fatali 

sovranita fra i diversi poteri dello stato.-Le leggi allo sviluppo delle industrie perclie frallPosero inutili 

devono ancora seguire 10 sviluppo della vita sociale; e ostacoli all' azione dell' attivita umana. 11 legisIatore 

percio subiscono import anti trasformazioni a misura che deve limitarsi, in questi casi, a prevenil'e gli abusi che un 

la civiltil. progredisce; poiche gli Stati, come gli uomini, malinteso egoismo potrebbe produrre, lasciando ai singoli 

hanno i 101'0 periodi di fanciullezza, virilita e dccrepitezza. individui la liberta di regolare Ie 101'0 azioni secondo Ie 

Le condizioni della terra e del clima hanno ancora personali bro convenienze purche non ledano i dritti altrui. 

un' influenza diretta sulla legislazione; un popolo agricolo Completando adunque la formola del principio 

ed un popolo che trae dal commercio i suoi mezzi di costitutivo della legis1azione, diremo che il fondamento 

sussisten za hanno bisogno di leggi economiche diverse della legge positiva e la sua armonia con ]a legge 

intese a favorire, presso il primo, i1 miglioramente delle naturale e la sua com'enienza al carattere, al genio, ed 

classi agricole, e, presso il secondo, 10 sviluppo del aIle istituzioni di ciascun popoIo. 

,; 
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al ben essere sociale e stata riconosciuta ill tutti 
III 

i t empi dai cultori dclla filosofia civile; nei paesi ove 
Chiunque si metta ad analizzare attentamente 

iu 1'1,,::,vuto il sistema rap]:TCscntativo, es~e sono il 
l' oggctto e ]a natura delle Ieggi non YOrra certamente 

f",;I"rr-,:!lltO di tutto l' ordinamento politico. A cha cosa 
negare alIa scienza legislativa il carattere di universalita 

deve l' Inghilterl'a, (per taCCl'e di altre nazioni), Ia 
che essa possiede al di sopra delle aItre scienze, qualora 

prosperita e la stabilita delle sue politiche istituzioni, 
se ne eccettui Ia filosofia; toIta questa, non y' ha altra 

se non all' eccellenza delle sue Icggi costituzionali che 
scienza che abbia un rappol'to cosl intimo coi varj rami 

uno scrittore inglese, can legittimo orgoglio, chiamo la 
dello scibile, ed in ispecie con Ie scienze morali e 

vittoria del genio Inglese sugli altri popoli e elLe stabili 
politiche. Le Ieggi sono Ie norme elelle azioni umane 

il pl'imato elegli Inglesi, nella vita civile, sovra tutti gli
in tutte Ie 101'0 possibili relazioni; quindi tanto possono 

altl'i Stati? E Ia stampa, senza il freno salutare delle 
essere ]e lcggi quanti sono gli orelini delle relazioni 

leggi costituzionali, non potrebbe forse mentirc alla
che possono sussistere tra gli uomini. Nell' ordine 

nobile sua missiolle, e c1iv(,l1tare un organo eli recriminazionc 
privato, Ie leggi l'egolano Ia eapacita giuridica delle 

personale, ed un mezzo l)otente pCI' diffondere gli c1'1'ori 
persone, e riguardando Ia famiglia come Ia base di tutte 

ed i pregiuelizi?Ie istituzioni sociali, cominciano a detel'minal'e Ia natura 
Se dalla vita interna degli Stati, passiamo a 

e gli effetti del matrimonio, e della triplice potesta 
Stato, ritroyiamoconsiderare Ie relazioni tra Stato e

patria, maritale e tutelare; incli stabiliscono Ie norme 
un aUro Ol'eline eli leggi, chiamate intcrnazionali, intese 

fonelamentali della pl'oprieta, indicanc10 i modi COme essa 
a moderare i rapporti tra i diversi 110poli, ed aventi per 

8i possa legittimameute acquistare, infinc con saggie 
oggetto il ben essere eli tutti. I dritti degli Stati in 

disposizioni di procedul'a c1ettano i rimedj coi quali i 
eli pace, i tl'attati conchins! tra tli 101'0caso eli 3'ncrra c".dritti si possono spel'imentare in giuc1izio. Nell' Ol'c1ine 

per prestal'si vicendevole ajuto 0 pCI' rcgolare Ie 101'0 
pubblico, Ie leggi definiscono i limiti c1' aziolle c1ell' autorita, 

COUlmcrciali, 1a rappresentanza degli 8tati
relazionied i dovel'i dei sudditi verso gI' impcranti, tutelano Ie 

elellematerie formano parteall' estero ed altl'i simili
liberta politiclie elei cittadini, e ne prevengono gli abusi; 

leggi internazionali. Nell' online economico, fitlalmente, 
a questa classe appal'tengollo Ie leggi costituzionali ed 

Ie lcggi, qualora SOllO opportulle, ,agevolano la produzione
ammiuistrativc. L' impol'tanza di queste leggi in ordine 

, ~ 
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ed il consumo delle ricchezze, lasciaudo un libero campo 

all' esercizio delle industrie ed allo sviluppo del commercio : 

tali sono Ie leggi commerciali ed industriali. 

La scienza delle leggi ha ancora un'intima attinenza 

con l' etica, queste due scienze praticamente considerate 

consistono nel definire i doveri degli uomini e percio i 

doveri etici si confondono spesso coi doveri giuridici; ma 

i 101'0 obbietti sono diversi, tendendo l' etica a conseguire 

il perfezionamento individuale, e la scienza legislativa ad 

ottenere la conservazione e la sicurezza deg1i uomini. II 

dritto e anche strettumente collegato con lu medicina; la 

scienza salutare e spesso indispensabile a1 giureconsulto 

per stabilire la natura di certi dritti di successione, 10 

stato giuridico delle persone in rapporto alla 101'0 lagittimita 

od illegittimitii, e principalmente. in materia penale, per 

determinare la natura ed il grado del delitto. Ugua1e 

sussidio presta alIa scienza delle lcggi, la storia, poiche Ie 

leggi sono i frutti maturi dell' esperienza, e come si e 
dimostrato devono convenire a1 carattere ed aUe istituzioni 

di ciascuu popol0. E' poi indispensabile al giureconsulto, 

nella interpretazione delle leggi, di conoscere la 101'0 

origine storica, e eli info1'marsi quali fmono i motivi ehe 

indussero i 1egislato1'i a sanzionarle. 

L'impo1'tanza di quest'a1'gomento av1'ebbe ce1'tamente 

richiesto un maggiore sviluppo, rna non volendo, Signori, 

abusare troppo del vostro benovolo compatimento, io passo 

fosscro rCllatti nella forma attuale. In questi lib1'i Sl 

stabiliscono eliversi rcgo1amenti sulla inelivisibilta eli certi 

feudi, suI modo di succedere nei medesimi, sul divieto 

di alienarli, e sui dove1'i dei feudatarj e sopra aItre 

materic affini. Quantunque questi lib1'i fossero stati 

compilati da persone private, pure acquistarono tosto 

forza di leggi e divcnnero la rcg01a del diritto comune 

feudale. Oltre questa coUezione ill leggi fcudali, alcuni 

stati come Napoli e la Sicilia ebbero costituzioni speciali 

sui feudi, eel allora si ricorreva al diritto comune solo 

quando queUe costituzioni non provvcdevano ai casi 

occorrcnti. Scbbcne il sistema fcudale non sia pili in 

vigore, il diritto feudale nOll ha pero un importanzlt 

meramcnte storica; e serve pl'esso eli noi a regolare il 

possesw di tnluni beni e dei titoli di nobiltu. 

"V"l: 

Il diritto canonico si puo riguardare corne nn 

diritto intermeelio tra il romano cd il moderno, poichc 

tempera la scverita del primo con l' umanita del secondo: 

e la fusione del diritto canonico col romano e la base 

fondamentale delle legislazioni moc1erne. Durerei molto 

tempo ad enumcrare i benefizi apportati aHa scien7.a 

delle leggi dal Diritto Canonico; solo ne accennero 

principali. Contribul in moelo efficacissimo aUa abolizione 

della schiavitli, regolo il matrimonio con leggi piu 
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convenienti a1 suo decoro ed aHa sua importanza, ordine, collezioni di leggi, cioe del Decreto di Gi'aziano composto 

i1 registl'o delle nascite dei matrimonj e dei morti, (a) e di frammen ti delle opere dei Santi Padri, di canoni dei 

80tto tal riguardo non solo rese pili certa la condiziOllc Concilii e di costituzioni pontificie, ed e diviso in tre 

giuridica delle persone, ma giovo di molto alla statistica, volumi; delle D eeretali di G7'egorio IX. divise in cinque 

riprovo la tortura, introdusse il processo scritto, stabilendo volumi i qllali conprendono tutto il diritto canonico 

Ie formalita degli atti di procedura, cioe Ie citazioni, pubblico e privato j del Sesto delle Decretali, che e la 

11ctizioni, ecceziolli, riconvenzioni e COS1 via. (b). continuazione delle Decretali di Gregorio IX e cbe 

II dil'it to canonico esercito una potente influenza comprende Ie costituzioni pontificie emanate per 10 

bulle istituzioni feudali ; poiche cereD di richiamare in spazio di settant' anni dccorsi dopo la pubblicazione 

vigore Ie disposizioni del dil'itto . romano cIle aHora era delle Decretali ed i canoni dei COllcilii Generali el i 

in molta decadenza. "Esso dice uno storico contemporaneo, Lione; delle Clementine, altra compilazione deHe costitnzioni 

« (b). fu un grande miglioramento S1 all a lcgislaziollc <{: posteriori aIla pubblicazione delle Decretali ordinata ela 

« SI e pili alIa condiziune dei vulghi .... , Togliendo Clemcnt{: V rna pubblicata dal suo successore Giovanni 

" per base la morale anziche la politica, Ie ordinallze XXII., e finalmente delle Es!1'ava/Janli che contengono 

(( tenevallO al fondo di ret titudine universale ; e rarissimo Ie costituzioni non com11rese nclle precedcnti pubblicaziolli. 

"e che canoni siano circoscritti ad un paese. La L' u tilita elello studio del diritto canonico n Oll ha 

"carita e il perdono delle ingiurie, che sono l' essenza bisogno eli essere elimostrata: ad esso rlCOl'namo In 

" della morale cristiana, erano specialmen tc in tempi che tutte Ie qll istioni sopra benefizj ecclesiastici e sopra la 

« il primo patto sociale portava la guerra di tutti contro validitit dei matl'imonj, ed in tutte Ie materie eli competenza 

« tutti : il diritto di asilo era prova della mitezza del foro ccclesiastico. 

« ill trodotta dallo spirito religioso nella giustizia criminale." 
V-I:r 

II diritto Canonico si compone delle seguenti 
Finalmente, i1 eliritto moderno, nato, come gut 81 

(a) Concil. Trid. Sess. 24. De Reform. MatI'. c. 2. disse, dalla fusione del diritto romano e del canonico, 

( b) Cap. II. De probat. Delle Deeretali di Gr egorio IX. u niformo Ie sue disposizioni al progresso delle dottrine 

( II) Cantu. Stor'ia Univel·sa.le, TO'mo VI. p. 893. giuridiche, ed alle mutate condizioni dei tempi. I Codici 
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modcrni semplicizzarono la. lcgislazione e intesero 

principa1mente a dcfinire mcglio 10 stato giuridico delle 
..

personc e garentire maggiormente la sicurezza delle 

contl'attazioni e la trasmissione dei dritti. I legislatori 

moderni t l'assero dal diritto romano Ie priucipali disposizioui 

ri~guardanti la proprieta, Ie servitu, i testamenti) Ie 

successioni legittime e Ie obb1igazioni, dal canonico queUe 

relative agli aUi dcllo stato civile, a1 matrimonio ed 

aHa lcgittimazione. Riformarono intieramente il regime 

ipotecario dal quale dipcndoIlo tanti intcressi socia1i, 

ponendo a bllse dd10 stcsso un sistema di larga e 

completa pubb1icita, e in tal modo cautelr.rono efficacementc 

i1 crodito e re8cro sicul'e lc con trattazioni tra i cittadini. 

PCI' l'egolare Ia trasmissionc d8i dl'itti relativi agl' immobili, 

onlinarono la fOl'malita elella rcgistrazionc, anche fonelata 

sulla piu cstesa pubblicita. Finalmcnte, per tacere eli 

aUre utili innov::tzioni, r idmsero a maggior semplicita 

la materia elei privilcgj e cld le ipoteche per provvederc 

megEo agli interessi del crcditol'e e del debitore. 

V"III 

Esaurito il mio a;;sunto, mi manC11 eli l'ivolgerc 

brevi parole agli allievi del corso di legge. Chiamato 

ad occupare la cat tedra di Diritto Civile resa vac:ante 

per la morte dell' onorato Decano dei Professori eli 

quest' Universita, al quale i lunghi servigj, Ie estese 

fossero reJatti nella forma attuale. In questi Ilbri si 

st abiliscono diversi regolamenti sulla indivisibilta di certi 

feudi, suI modo di suececlere nei medesimi, suI divieto 

di alienarli, e sui doveri dei feudatarj e sopra altre 

materie affini. Quantunque questi libl'i fossero stati 

compilati da pel'sone private) pure acquistarono tosto. 

forza di leggi e divennero Ia regala del diritta comu ne 

feudale. Oltre questa collezione di leggi feudali, alcuni 

stati come Napoli e la Sicilia ebbero costituzioni speciali 

sui feudi, ed aHora si ricorreva al diritto coroune solo 

quando queUe costitu.zioni non provvec1evan o al caSl 

occorrenti. Sebbene il sistema fcudale non Sla piu in 

vigore, il dirit to feudale non ha pero un importanza 

meraroente storica j e serve presso di noi a regolare il 

possesso di taluni heni e dei titoli di nobilta. 

'V"x 

II diritto canonico si puo riguardare come un 

diritto intermedio tra i1 romano ed il moderno) poicbe 

tempera la severita del pTimo can l' umanita del secondo: 

e la fusione del diritto canonico col romano e la base 

fondamentale delle legislazioni modem e. Durerei molto 

tempo ad enumerare benefizi apportati aUa SClenza 

delle leggi dal Diritto Canonico i solo ne aecennero 

prineipali. Contribul in modo efficacissimo aHa abolizione 

della sehiavitu, regolo il matrimonio con leggi pili. 
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convenienti al suo decoro ed aHa sua importanza, ordino 

il registro delle nas.,pite dei matrimonj e dei morti, (a) e 

'Sotto tal riguardo non solo rcse piu certa la condizione 

giuridica delle persone, rna giovo di molto alIa statistica, 

riprovo la tortura, introdusse il processo scritto, stabilendo 

Ie formalita degii atti di procedura, cioe Ie citazioni, 

pctizioni, eccezioni, ricollvenzioni e COS1 via. (b). 

Il diritto canonico escrcito una potente influenza 

sulle istituzioni fcudali; poiche cerco eli richiamare III 

vigore Ie disposizioni del diritto romano che allora era 

in molta decadenza. "Esso dice uno storico contemporaneo, 

" (b). fn un grande miglioramento S1 alla Iegislazione 

"81 e piu alla condiziune dei vnlghi. Togliendo 

"per basc Ia morale anziche Ia politica, Ie ordinanze 

"tenevano al fondo di rettitncline uaiversale ; e rarissLmo 

"e che i canoni siano circoscritti ael un paese. La 

"carita e il perclono delle ingiurie, che sono l' essenza 

« della morale cristiana, erano specialmente in tempi che 

« il primo patto sociale portava Ia guerra eli tutti contro 

" tutti: il eliritto di asilo era prova della mitezza 

" introdotta daUo spirito religioso nella ginstizia criminale." 

II diritto Canonico si compone delle seguenti 

(U) Concil. Trid. Sess. 24. De Reform. Jfatr. c. 2. 

(b) Cap. II. De probat. Delle Decretali di Gregorio IX. 

(b) Cantu. Storia Universale, Tomo VI. p. 393. 

coUezioni di leggi, cioe del Decreto di Graziano composto 

di frammenti delle opere dei Santi Padri, di canoni dei 

Concilii e di costituzioni pontificie, ed e diviso in tre 

volumi; delle Decretali di Gregorio IX. divise in cinque 

volumi i quali conprcndono tutto il diritto canonico 

pubblico e privato; clel Sesto delle Decretali, cite e la 

continuazione delle Decretali di Gregorio IX e che 

comprencle Ie costituzioni pontificie emanate pel' 10 

spazio di settant' auni decorsi dopo la pubblicazione 

delle Decretali ed i canoni dei Concilii Genera1i eli 

Lione; delle Clementine, alb'a compilazione delle costituzioni 

posteriori alla pubblicazione delle Decl'etali orclinata cla 

Clemcnte V ma pubblicata c1al suo suecessore Giovanni 

XXI!., e finalmente delle Estmvaganti che contcngono 

Ie costituzioni non comprese 11elle precedcnti lJUbb1icazioni. 

L' utilita della studio del cliritto canonico non ha 

bisogno eli csserc dimostl'ata: ad esso rlcornamo lU 

tutte Ie quistioni sopra. benefizj ecc!esiastici e sopra la 

valielita dei matrimonj, ed in tutte Ie materie di competenza 

del foro ecclesiastico. 

'VII 
Finalmente, il diritto moderno, nato, come gia si 

elisse, dalla fusione del diritto romano e del canonico, 

uniformo Ie sue disposizioni al progresso clelle dottrine 

giuridiche, ed aIle mutate condizioni dei tempi. I Codici 
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moderni semplicizzarono la legislazione e intesero 

principalmente a dcfinil'e meglio 10 stato giul'idico delle 

pel'SOlle e gal'entire maggiormellte la sicurezza delle 

contrattaziolli e la trasmissiolle dei dritti. I legislatori 

moderni trassero dal di1'itto romano Ie prilleipali disposizioui 

risguardanti la proprieta, Ie servitii, i testamenti, Ie 

successioni legittime e Ie obbligazioni, dal canonico quelle 

relative agli atti della stato civile, al matl·imouio ed 

alIa legittimazione. Riformarono intieramente il regime 

ipotecario dal quale dipendono tanti interessi sociali, 

ponendo a base della stcsso un sistema di lal'ga e 

complcta pubblieita, e in tal modo cautelarono efficacemente 

il eredito e re8e1'O sicure Ie contrattn.zioni tra i cittadini. 

Per reg-olare la trasmissione (lei dritti relativi agl'immobiIi, 

ordinarono la formalita della registrazione, anche fondata 

Bulla piu estesa pubhlicitiL Finalmentc, pCI' taccre di 

altre utili innovazioni, r idusscro a maggior semplicita 

la materia dci privilegj e delle ipoteche per provvedere 

rueglio agE interessi del creditore e del debitore. 

-VIII 

E saurito il mio assunto, mi manea di rivolgere 

brevi parole agli allievi del corso di legge. Chiamato 

ad occupare la cattedra di Diritto Civile resa vacante 

per la morte dell' onorato Decano dei Prof'essOl·i di 

quest' Universita.. a1 quale i lunghi servigj, Ie ·estese 

ccgnizioni giuridiche e l' elevatezza del cal'attere avevano 

procurato la stima nniversale, sono convinto che Ie 

mie forze sono inadeguate all' importanza dei doveri che S1 

collegano ana mia carica. Purtuttavolta, Ie mie assidue 

cure saranno rivolte al vostro bene, rua voi da parte 

vostra dovete adempiere verso voi stessi ad un dovere 

impel'ioso ed applicarvi con tutto l' ardore dello spirito 

e con tutta l' energia della mente aUo studio delle 

discipline giuricliehe che voi avete intrapreso. Nell'esercizio 

di questo dovere, vi sia di continuo stimolo l' idea 

della importanza e della nobilta della professione cui 

Ia quale in tutti i tempi fornl alla societa i aspirate; 
civile. Studiatepiu cospicui per dottrina e virtugenj 

studiamo, e in questi nobili propositiadnnque o meglio 

stringiamo insieme vincoli di affetto e di vicendevole 

stima e adoperiamoci a renderci utili a noi stessi ed 

aHa Patria. 

FINE. 

Giuseppe Ma istre TiJl. 83. Strada Santa I-lU'ia.-J\f(lUa. 


