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LEGGE n. 37 del 2 Giugno 1973.

CODICE CIVILE SOMALO.

IL, PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO RIVOLUZIONARIO SUPREMO * _

VISTA Ja Prima e la Seconda Carta della Rivoluzione;

PRESO ATTO dell’approvazione del Consiglio Rivoluzionario Su-
premo ed il Consiglio dei Segretari di Stato;

his SU PROPOSTA del Segretario di Stato alla Giustizia e Affari Re-
1Z10S1;

PROMULGA

la seguente Legge:

Art. 2

E’ approvato il testo del Codice Civile Somalo allegato alla presente
Legge.

Art, 2

Un esemplare del testo in lingua italiana, firmato dal Presidente del
C. R. S, e controfirmato dal Segretario di Stato alla Giustizia e Aaffari
Religiosi, servira da originale e sara depositato presso l’Ufficio dell’Av-
vocatura Generale. dello Stato.

Art. 3

Il Codice Civile Somalo entrera in vigore i: 1° Luglio 1973, dalla
stesa data cesseranno di avere effetto tutte le disposizioni in materia ci-
vile attualmente vigenti nel territorio della Repubblica Democratica So-
mala.

Mogadiscio, li 2 Giugno 1973.

IL PRESIDENTE
del Consiglio Rivoluzionario Supremo

Maggs. Gen. Mohamed Siad Barre

IL SEGRETARIO DI STATO
alla Giustizia e Affari Religiosi

Dr. Abdisalam Seek Husserr
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CODICE CIVILE

TITOLO PRELIMINARE

DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I,

LE LEGGI E LA LORO APPLICAZIONE

Sezione 1

La legge e il diritto

Articolo 1

1. La legge regola tutte le materie alle quali si riferisce la lettera
0 lo spirito delle sue disposizioni.

2. In mancanza di una disposizione legislativa applicabile il Giu-
dice decide in base ai principi del diritto islamico; in mancanza di questi
il Giudice fa ricorso ai principi di giustizia sociale o all’equita.

Articolo 2

La legge non puo essere abrogata se non da una legge posteriore che
disponga espressamente l’abrogazione della legge anteriore o contenga
una disposizione incompatibile con quella della legge anteriore, o regoli
la materia precedentemente regolata dalla legge anteriore.

Articolo 3

Salvo disposizione speciale, i termini sono calcolati in base al calen-
dario gregoriano.

Artivelo 4

Chi esercita legittimamente il suo diritto non é responsabile per il
danno che ne derivi.
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Articolo 5

L’esercizio del diritto e’ considerato illegittimo nei seguenti casi:

a) se ha il solo scopo di nuocere adaltri;

b) se e’ inteso alla soddisfazione di un interesse la cui importanza

e’ minima in rapporto al danno che ne deriva ad altri;

c) see’ inteso alla soddisfazione di un interesse illecito.

Sezione 2

Applicazioni delle leggi
CONFLITTO DI LEGGI NEL TEMPO

Articolo 6

1. Le leggi concernenti la capacita si applicano a tutti le persone
che possegono i requisiti previsti da tali leggi.

2. Qualora una persona considerata capace a norma della legge

anteriore diventi incapace a normadella legge posteriore, tale incapacita
non pregiudica gli atti da esso precedentemente compiuti.

Articolo 7

1. Le nuove disposizioni sulla prescrizione si applicano a tutte le
prescrizioni in corso.

2. Peraltro, Ja legge anteriore determina la data di decorrenza, la

sospensione e l’interruzione della prescrizione per il periodo trascorso
prima dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni.

Articolo 8

1. Qualora la nuova legge stabilisca un termine di prescrizione pill

breve del termine previsto dalla legge anteriore, dopo l’entrata in vigore

della nuova legge e’ preso in considerazione il nuovo termine, ancorche’
il vecchio termine abbia gia cominciato a decorrere.

2. Tuttavia, se il lasso di tempo che deve ancora decorrere in base

alle vecchie disposizioni é piti breve del termine fissato dalle nuove di-

sposizioni, la prescrizione avviene allo spirare di tale lasso di tempo.

Articolo 9

Le prove precostituite sono soggette alla legge in vigore al momento

in cui la prova é stabilita ovvero avrebbe dovutoessere stabilita.

7
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CONFLITTO DI LEGGI NELLO SPAZIO

Articolo 10

La qualificazione della categoria alla quale appartiene un dato rap-
porto giuridico, al fine di individuare la legge applicabile in caso di con-
flitto tra leggi diverse, é fatta in base all’ordinamento giuridico somalo.

Articolo 11

1. Lo stato e la capacita delle persone sono regolati dalle rispet-
tive leggi nazionali. Peraltro, se una delle parti, in una transazione di
ordine pecuniario conclusa e producente effetti in Somalia, é uno stran-
niero incapace e la sua incapacita é dovuta ad una causa oscura che non
puo essere facilmente accertata dall’altra parte, tale causa non pregiudica
la sua capacita.

2. Lo stato giuridico delle persone giuridiche straniere, quali so-
cieta, associazioni, fondazioni, o altre, é soggetta alla legge dello Stato
nel cui territorio é situata la sede principale ed effettiva. Peraltro, se tale
persona esercita la sua attivita principale in Somalia, si applica la legge
somala.

Articolo 12

Le condizioni sostanziali relative alla validita del matrimonio sono
regolate dalla legge nazionale di ciascuno dei coniugi.

Articolo 13

1. Gli effetti del matrimonio, ivi compresi quelli patrimoniali sono
soggetti alla legge nazionale comune dei coniugi, oppure, in mancanza di
essa, alla legge nazionale del marito al tempo della celebrazione del ma-
trimonio.

2. Allo stesso modo sono regolate la separazione personale e il di-
vorzio.

3. Il Talak (ripudio) é@ regolato dalla legge nazionale del marito al
tempo in cui esso avviene.

Articolo 14

Nei casi previsti dai due articoli precedenti, se uno dei due coniugi
é somalo al tempo della celebrazione del matrimonio, la legge somala é
la sola applicabile, salvo per quanto concerne la capacita di contrarre
matrimonio.
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» Articolo 15 |

1. L’obbligazione alimentare tra parenti é regolata dalla legge na-
zionale dell’obbligato.

2. Sela persona che hadiritto agli alimenti é di nazionalita Soma-
la l’obbligazione alimentare sara regolata dalla legge Somala.

Articolo 16

Le norme sostanziali in materia di amministrazione legale, tutela,
curatela e altri istituzioni per la protezione degli incapaci e degli assenti
sono determinati dalla legge nazionale della persona da proteggere.

Articolo 17

1. Le successioni legittime e testamentarie e gli altri atti di disposi-
zione per causa di morte sono regolati dalla legge mnazionale del «de
cuius», del testatore o del disponente al tempo del decesso,

~2. Peraltro, la forma del testamento @ regolata dalla legge naziona-
le del testatore al tempo del testamento o dalla legge del luogo in cui il
testamento é stato fatto. Allo stesso modo é regolata la forma degli altri
atti di disposizione per causa di morte.

Articolo 18

Il possesso, la proprieta, gli altri diritti reali sulle cose mobili e im-
mobili sono soggetti alla legge del luogo in cui le cose si trovano.

Articolo 19

1. Le obbligazioni contrattuali sono regolate dalla legge del domi-
cilio quando essa é comunealle parti contraenti e, in mancanza del do-
micilio comune, dalla legge del luogo in cui il contratto é@ stato concluso,
salvo in ogni caso che risulti da un accordo o dalle circostanze che le
parti abbiano voluto una legge diversa.

2. Peraltro, i  contratti relativi, agli immobili sono soggetti alla
legge del Juogo in cui l’immobile é situato.

Articolo 20

La forma degli atti tra vivi é regolata dalla legge del luogo in cui gli
atti sono compiuti o dalla legge che regola la loro sostanza, oppure dalla
legge del domicilio delle parti o dalla loro legge nazionale comune.
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- Articolo 21

1. Le obbligazioni non contrattuali sono soggette alla legge dello
Stato, nel cui territorio si produce il fatto che genera l’obbligazione.

2. Peraltro, quando si tratta di un’obbligazione derivante da fatto
illecito, la disposizione del comma precedente non si applica ai fatti av-
venuti all’estero che, quantunque illeciti a norma della legge straniera,
sono considerati leciti dalla legge somala.

Articolo 22

La competenza e le forme procedurali sono soggette alla legge del
luogo in cui viene promossa la causa o applicata la procedura.

Articolo 23

Le disposizioni procedenti non si applicano se non nei casi in cui
non é diversamente stablito da una legge speciale o da una convenzione
internazionale in vigore in Somalia.

Articolo 24

In caso di conflitto di leggi non previsto dalle disposizioni prece-
denti, si applicano i principi del diritto internazionale privato somalo.

Articolo 25

1. Nel caso di apolidi o di persone aventi contemporaneamente pit
nazionalita, la legge da applicarsi é determinata dal giudice.

2. Peraltro, si applica la legge somala se la persona possiede la na-
zionalita somala per quanto riguarda la Somalia, e, per quanto riguarda
uno o pili Stati stranieri, la legge di detti Stati.

Articolo 26

Qualora le disposizioni precedenti rinviino alla legge di uno Stato
in cui coesistono pill sistemi giuridici, il sistema da applicarsi é determi-
nato dalla legge interna di tale Stato.

Articolo 27

In caso di rinvio ad una legge straniera non si applicano di essa le
norme del diritto internazionale privato.
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Articolo 28

L’applicazione della legge straniera in virttt degli articoli precedenti
é esclusa se essa é contraria all’ordine pubblico o al buon costume in
Somalia.

Capo IL.

LE PERSONE

Sezione 1

Le persone fisiche

Articolo 29

1. La personalita ha inizio con la nascita della persona nata viva,
e termina con la morte.

2. Peraltro, la legge determina idiritti del concepito.

Articolo 30

1. La nascita e il decesso sono provati a mezzo degli appositi re-
gistri.

2. In mancanza di tale prova, o in caso di comprovata inesattezza
delle indicazioni contenute nei registri, la prova pud essere fornita con
qualsiasi altro mezzo.

Articolo 31

I registri delle nascite e dei decessi e le relative denunce, sono rego-
lati da legge speciale.

Articolo 32

La scomparsa e l’assenza sono soggette alle disposizioni di leggi spe-
ciali. In mancanza ditali leggi, si applica il diritto musulmano.

Articolo 33

La nazionalita somala é regolata da legge speciale.
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Articolo 34

1. La famiglia é costituita dai parenti della persona.

2. Sono considerati parenti le persone che discendono da uno
stesso stipite.

Articolo 35

1. La parentela in linea retta & quella che esiste fra ascendenti ¢
discendenti.

2. La parentela in linea collaterale é quella che esiste fra persone
aventi uno stipite comune, ma che non discendone l’una dall’altra.

Articolo 36

In linea, retta, il grado di parentela si calcola risalendo verso losti-
pite comune e contando ogni generazione discendente, ad esclusione dello
stipite. Nella linea collaterale, si risale dal discendente allo stipite co-
mune, e si scende quindi sino all’altro discendente sempre restando
escluso lo stipite.

Articolo 37

I parenti di un coniuge sono affini dell’altro coniuge, nella stessa
linea e nello stesso grado.

Articolo 38

Ogni persona é individuata da un nome seguito dal nome del padre
e da quello dell’avo, o da un nome e da un cognome.

Articolo 39

La modifica della generalita sara regolata da legge speciale.

Articolo 40

1. Il domicilio é il luogo in cui la persona risiede abitualmente.

2. Una persona pud avere contemporaneamente pitt di un domi-
cilio, o non averne alcuno.
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Articolo 41

Il luogo in cui la persona esercita il proprio commercio o la propria
professione, @ considerato domicilio speciale per quanto riguarda detto
commercio o detta professione.

Articolo 42

1. Il domicilio del minore, dell’interdetto, dello scomparso, e del-
l’assente é quello del loro rappresentante legale.

2. Peraltro, il minore che ha compiuto i quindici anni e le persone
a lui equiparate hanno un domicilio proprio per tutto cid chesi riferisce
agli atti che essi sono legalmente capaci di compiere.

Articolo 43

1. Si pud eleggere domicilio speciale per l’esecuzione di un deter-
minato atto giuridico.

2. L’elezione di domicilio deve farsi espressamente periscritto.

3. Il domicilio eletto per l’esecuzione di un atto giuridico é consi-
derato domicilio per tutto cid che si riferisce a tale atto, ivi compresa la
procedura per l’esecuzione forzata, salvo che l’elezione di domicilio non
sia espressamente limitata e determinati effetti, con esclusione di altri.

Articolo 44

1. Tutte le persone che hanno raggiunto la maggiore eta, sane di
mente e non interdette, sono pienamente capaci di esercitare i diritti ci-
vili.

2. La maggiore eta é fissata al compimento del diciottesimo anno,

secondo il calendario gregoriano.

Articolo 45

1. Non ha la capacita di esercitare i diritti civili la persona sprov-
vista di discernimento a causa della giovane eta o di debolezza o infer-
mita mentale.

2. E’ considerato sprovvisto di discernimento il minore che non ha
raggiunto l’eta di sette anni.
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Articolo 46

Coloro che hanno raggiunto l’eta della ragione senza essere ancora
maggiorenni, e coloro che hanno raggiunto la maggiore eta ma sono pro-
dighi o imbecilli, hanno una capacita limitata, in conformita alle dispo-
sizioni di legge.

Articolo 47

Coloro che sono completamente o parzialmente incapaci, sono sog-
getti, secondo il caso, al regime dell’amministrazione legale, della tutela 0
della curatela, alle condizioni e in conformita alle norme stabilite dalla
legge.

Articolo 48

Nessuno puo rinunciare alla propria capacita o modificarne le con-
dizioni.

Articolo 49

Nessuno puo rinunciare alla propria liberta individuale. .

Articolo 50

Chi subisce un attentato illecito ai diritti inerenti alla sua persona-
lita, pud chiedere la cessazione del fatto illecito e il risarcimento del
danno subito.

Articolo 51

La persona alla quale si contesti ingiustamente il diritto all’uso del
proprio nomeo il cui nome sia indebitamente usato da altri, puo chiedere
la cessazione del fatto lesivo e il risarcimento del danno.

Sezione 2

Le persone giuridiche

Articolo 52

Sono persone giuridiche:

1. Lo Stato, le Regioni, i Distretti, le Amministrazioni Municipali,
alle codizioni stabilite dalla legge, nonché le amministrazioni, i servizi e
gli altri enti pubblici ai quali la legge attribuisce personalita giuridica.
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2. I Wakfs.

3. Le societa economiche.

4. Le associazioni e le fondazioni create a norma delle disposizioni
seguenti.

5. I gruppi di persone e di beni considerati persone giuridiche in
virtt. di una disposizione di legge.

Articolo 53

1. La persona giuridica gode, nei limiti stabiliti dalla legge, di tutti
i diritti ad eccezione di quelli inerenti alla natura della persona fisica.

2. Essa ha:

a) un patrimonio proprio;

b) una capacita, entro i limiti determinati dall’atto costitutivo o
stabiliti dalla legge;

c) il diritto di stare in giudizio;

d) un domicilio proprio. Tale domicilio @ il luogo in cui si trova
le sede amministrativa. Agli effetti della legge somala, si con-
sidera sede amministrativa delle societa, la cui sede principale
si trova all’estero e che esercitano un’attivita in Somalia ii
luogo in cui si trova l’amministrazione locale.

3. Essa ha un rappresentante attraverso cui esprime Ja sua volonta.

ASSOCIAZIONI

Articolo 54

1, L’associazione é un gruppo avente carattere permanente e co-
stituito di pit! persone fisiche e giuridiche riunite non per scopo di lucro.

2. L’associazione acquista la personalita giuridica con il riconosci-
mento dello Stato rilasciato attraverso il Segretario di Stato agli Interni
e con la successiva pubblicazione dello statuto.

Articolo 55

1. Per costituirsi, ’associazione deve avere uno statuto sottoscritto

dai membri fondatori.

2. Lo Statuto deve contenere le seguenti indicazioni:

a) nome, scopo e sede amministrativa, che deve trovarsi in So-

malia;
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b) cognome, nome nazionalita, professione e domicilio di ciascuno
dei membri fondatori;

c)  risorse dell’associazione;

d) organi che rappresentano l’associazione, loro funzioni e modo
di nomina e di revoca dei membri di cui si compongono detti
organi;

e) modalita per la modifica della statuto di associazione.

Articolo 56

1. A norma dello statuto, allo scioglimento dell’associazione, il pa-
trimonio non pud essere devoluto ai membri, ai loro eredi, o alle loro
famiglie.

2. Tale disposizione non si applica ai fondi destinati esclusiva-
mente alla cassa di mutuo soccorso o alla cassa pensioni.

Articolo 57

1. L’associazione non pud possedere immobili o godere di altri di-
ritti immobiliari se non nella misura necessaria alla realizzazione degli

x
scopi per i quali é stata costituita.

2. Tale disposizione non si applica alle associazioni che hanno per
scopo esclusivamente la beneficenza, V’insegnamento o la ricerca scien-
tifica.

Articolo 58

1. La personalita giuridica é attribuita all’associazione, non appe-
na questa si costituisce.

2. La personalita non & opponibile ai terzi se non dopo la pubbli-
cazione dello Statuto successivamente al riconoscimento.

Articolo 59

1. La pubblicazione é effettuata a norma delle disposizioni di legge.

2. Peraltro, se le pubblicazione é stata omessa 0 se si é evitato con
qualsiasi altro mezzo di far constatare legalmente l’esistenza dell’asso-
ciazione, i terzi possono sempre opporre all’associazione gli effetti deri-
vanti dalla personalita giuridica.

3. Tutte le associazioni che non hanno adempiuto 1a formalita
della pubblicazione, o non sono validamente costituite 0 sono costituite
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clandestinamente, sono tuttavia vincolate dalle obbligazioni assunte dagli
amministratori o da coloro che agiscono per loro conto. La relativa ese-
cuzione pud essere fatta valere sui beni dell’associazione e sui beni degli
amministratori o di coloro che agiscono per loro conto.

Articolo 60

Tutte le modifiche allo statuto dell’associazione, debbono essere
pubblicate a normadell’art. 59. La modifica non é opponibile ai terzi
che dalla data della pubblicazione.

Articolo 61

Una deliberazione dell’assemblea generale ¢€ necessaria per l’ap-
provazione del bilancio preventivo e consuntivo, per la modifica dello
statuto, e per lo scioglimento volontario dell’associazione.

Articolo 62

1. Tutti i membri debbono essere convocati alla riunione dell’as-

semblea generale.

2. Le deliberazioni dell’assemblea generale sono adottate a mag-
gioranza semplice dei membri presenti o rappresentati, salvo che lo
statuto disponga diversamente.

3. Peraltro, le deliberazioni dell’assemblea generale relative alla
modifica dello statuto o allo scioglimento volontario dell’associazione non
sono valide salvo che tali argomenti siano inclusi nell’ordine del giorno
che accompagnal’avviso di convocazione. Per la modifica dello statuto,
la deliberazione déve essere adottata a maggioranza asoluta dei membri
dell’associazione; per lo scioglimento o la modifica dello scopo dell’asso-
ciazione, é richiesta Ja maggioranza dei due terzi, salvo chelo statuto ri-
.chieda una maggioranza piti alta.

Articolo 63

1. Tutte le deliberazioni adottate dall’assemblea generale in con-
travvenzione allo statuto dell’associazione possono essere annullate con
sentenza del Tribunale Regionale nella cui giurisdizione si trova la sede
dell’associazione., L’azione di annullamento deve essere promossa, da uno
degli associati, da un terzo interessato, o dal Pubblico Ministero, entro
sei mesi dalla data della deliberazione.

2, Peraltro, l’azione di annullamento non pud essere diretta contro
i terzi di buona fede che hanno acquistato diritti in base a detta delibe-
razione.
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Articolo 64

1. Gli atti compiuti dagli amministratori dell’associazione oltre i
limiti delle loro attribuzioni, o in contravvenzione alle disposizioni dello
statuto o alle deliberazioni dell’assemblea generale, possono essere an-
nullati con sentenza del Tribunale Regionale nella cui giurisdizione si
trava la sede dell’associazione, a istanza di un associato o del Pubblico
Ministero.

2. L’azione deve essere promossa entro un anno della data dell’atto
annullabile.

3. L’azione di annullamento non puo essere esercitata contro i
terzi di buona fede che hanno acquisito diritti in base a detto atto.

Articolo 65

1. Tutti gli associati possono recedere dall’associazione in qual-
siasi momento, salvo che si siano impegnati a far parte dell’associazione
per un determinato periodo di tempo.

2. L’associato che recede dall’associazione, e quello che ne é esclu-
so, non hanno alcun diritto sul patrimonio dell’associazione, salvo che si
tratti dei fondi comuni di cui al comma 2 dell’articolo 56, nel qual caso
lo statuto pud disporre diversamente.

3. In caso di morte dell’associato i suoi eredi non subentrano di
diritto nell’associazione.

Articolo 66

1. L’associazione puod esere sciolta con sentenza del Tribunale Re-
gionale nella cui giurisdizione si trova la sede dell’associazione, a istanza
di un associato, di un terzo interessato, o del Pubblico Ministero, se essa
non é pili in grado di far fronte ai suoi impegni, o se i suoi beni e le sue
rendite sono destinati a scopi diversi da quelli per i quali é stata costi-
tuita, o se é stata commessa una grave violazione dello statuto, dellaleg-
ge, o dell’ordine pubblico, ovvero quando il numero dei suoi membri é
ridotto a meno ditre.

2. Il Tribunale, pur respingendo I’azione di scioglimento, pud pro-
nunciare la nullita dell’atto impugnato.

Articolo 67

Allo scioglimento dell’associazione, uno o piii liquidatori sono no-
minati dall’assemblea generale in caso di scioglimento volontario, o dal
Tribunale in caso di scioglimento giudiziale.

. ie:
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Articolo 68

1. Esaurita la liquidazione, il liquidatore procede alla  distribu-
zione dei beni residui, in conformita allo statuto dell’associazione.

2. Se lo statuto non contiene disposizioni al riguardo, o se la di-
stribuzione previstaé dallo statuto non puod essere effettuata, l’assemblea
genrale in caso di scioglimento volontario, o il Tribunale in caso di scio-
glimento giudiziale, assegna i beni dell’associazione sciolta all’associazione
o fondazione il cui scopo si avvicina maggiormente a quello di detta as-
sociazione.

FONDAZIONI

Articolo 69

La fondazione @ una persona giuridica creata mediante l’assegna-
zione di fondi, per un periodo indeterminato, ad un’opera di carattere
filantropico, religioso, scientifico, artistico, sportivo o ad altra opera di
beneficenza o d’interesse generale non a scopo di lucro.

Articolo 70

1. La fondazione si costituisce con atto pubblico o per testamento.

2. Tale atto o testamento costituisce lo statuto della fondazione, e
deve contenere le seguenti indicazioni:

a) Nome della fondazione e sede della stessa che, deve trovarsi in
Somalia. .

b) Scopo per la cui realizzazione é creata la fondazione.

c) Designazione esatta dei beni assegnati all’opera.

d) Regolamento di amministrazione della fondazione.

Articolo 71

x
La costituzione della fondazione é considerata come donazione o

disposizione testamentaria rispetto ai creditori del costituente o ai suoi
eredi. Se Ja fondazione @ stata costituita in pregiudizio dei loro diritti,
essi possono esercitare le azioni previste dalla legge per le donazioni e i
testamenti.



— 15 —

Articolo 72

Quando la fondazione é costituita con atto pubblico, il costituente

pud revocarla con altro atto pubblico sino al momento in cui é avvenuto

il riconoscimento in conformita alle disposizioni dell’articolo 54.

Articolo 73

1. Le formalita di pubblicazione della fondazione sono effettuate
a richiesta del costituente, del primo amministratore, o dall’autorita tu-
toria delle fondazioni. .

2. L’autorita tutoria deve procedere alla pubblicazione, non appe-
na ha notizia della creazione della fondazione.

3. Le fondazioni sono soggette alle disposizioni degli articoli 58,
59 e 60.

Articolo 74

L’autorita tutoria delle fondazioni é lo Stato.

Articolo 75

Gli aministratori della fondazione debbono inviare all’autorita tu-
toria il bilancio preventivo della fondazione, nonché il bilancio consun-
tivo unitamente ai documenti giustificativi. Essi debbono inoltre fornire
ogni altra informazione o indicazione richiesta da detta autorita.

Articolo 76

Il Tribunale Regionale nella cui giurisdizione si trova la sede della
fondazione pud, a istanza dell’autorita tutoria, presentata in forma di
azione, ordinare i seguenti provedimenti:

a) revoca degli amministratori colpevoli di negligenza o incapa-
cita, e che non osservano gli obblighi loro imposti dalla legge
o dall’atto di fondazione; che usano i beni della fondazione in
modo non conforme allo scopo della fondazione o allo scopo
proposti dal costituente, o che hanno commesso qualche altra
colpa grave nell’esercizio delle loro funzioni;

b) modifica del regolamento d’amministrazione; riduzione, modi-
fica, © soppressione degli obblighi e delle condizioni stabilite
nell’atto costitutivo della fondazione, se tali misure sono neces-
sarie per la conservazione dello scopo della medesima;
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c) abolizione della fondazione nel caso in cui questa non sia pitt
grado di realizzare lo scopo per cui é stata costituita, o se tale
scopo non é pill realizzabile, o @ divenuto contrarioalla legge,
al buon castume o all’ordine pubblico;

d) annullamento degli atti compiuti dagli amministratori al di
fuori delle loro attribuzioni o in contravvenzione alle disposi-
zioni della legge o dello statuto della fondazione. In tal caso,
Vazione di annullamento deve essere promossa entro due anni
dalla data dell’atto impugnato, e non reca pregiudizio ai terzi
di buona fede che hanno acquisito diritto in base a detto atto.

Articolo 77

1. Il Tribunale, pronunciando Ja sentenza di annullamento, noms
na un liquidatore e fissa la destinazione dei beni residui dopo la liquida-
zione, in conformita a quanto stabilito dall’atto costitutivo.

2. Se la devoluzione dei beni al destinatario designato diviene ine
possibile, e se l’atto costitutivo non ha fissato un destinatario, il Tribu.
nale assegna a tali beni una destinazione quanto pit vicina possibile allo
scopo per cui la fondazione é stata costituita.

Articolo 78

Le di sposizioni del presente codice relative alle fondazioni non &
applicano a quelle che sono costituite in forma di Wakf.

DISPOSIZIONI COMUNI ALLE ASSOCIAZIONI

E ALLE FONDAZIONI

Articolo 79

1. Le asociazioni aventi uno scopo d’interesse generale e le fonda-
zioni, possono a loro domanda,essere riconosciute di utilita pubblica con
decreto che ne approvalo statuto.

2. Il decreto puo stabilire che l’associazione non sia soggetta alle
limitazioni di capacita previste dall’articolo 57.

3. J decreto pud imporre speciali misure di controllo, quali la
nomina di uno o pili amministratori da parte del Governo, o qualsiasi
altra misura ritenuta necessaria.

Articolo 80

Le societa di beneficenza, le cooperative, le opere sociali e i sinda-
cati sono disciplinati dalla legge.



Capo III. -

CLASIFICAZIONE DELLE COSE E DE] BENI

Articolo 81

1. Tutte le cose che non sono incommerciabili per loro stesso na-
tura, o per disposizione di legge, possono essere oggetto di diritti patri-
moniali.

2. Le cose incommerciabili per loro stessa natura sono quelle che
non possono essere possedute esclusivamente da alcuno. Le cose incom-
merciabili per disposizione di legge sono quelle che, per legge, non pos-
sono essere oggetto di diritti patrimoniali.

Articolo 82

1. Tutte le cose fisse in luogo stabile che non posono essere tra-
sportate senza deterioramento, sono cose immobili, tutte le altre cose
sono mobili; si considerano cose mobili le energie che hanno un valore
economico.

2. Peraltro & considerata cosa immobile per destinazione la cosa
mobile posta dal proprietario in un fondo che gli appartiene e destinata
al servizio o allo sfruttamento di detto fondo.

Articolo 83

1. Sono considerati beni immobili tutti i diritti reali aventi per
oggetto un immobile, ivi compreso il diritto di proprieta, nonché tutte le
azioni aventi per oggetto un diritto reale immobiliare.

2. Tutti gli altri diritti patrimoniali sono beni mobili.

Articolo 84

1. Sono cose consumabili quelle che per loro destinazione, sono
utilizzabili esclusivamente con la loro consumazione o alienazione.

2. Sono altresi considerate consumabili tutte le cose che si trovano
in un negozio e sono destinate ad essere vendute.

Articolo 85

1. Son cose fungibili quelle che, in sede di adempimento, possono
essere sostituite le une con le altre, e che, nei rapporti d’affari, sono con-
siderate a numero, misura, volume e peso.
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Articolo 86

I diritti che hanno per oggetto una cosa immateriale sono regolati
da leggi speciali.

Articolo 87

I beni del demanio pubblico, perdono il loro carattere con la cessa-
zione della loro destinazione al servizio di utilita pubblica.

Tale cessazione avviene di fatto, per legge, e in virtt di un decreto
ovvero se il servizio di utilita pubblica cui beni erano destinati cessa di
esistere,

I beni del demanio pubblico sono inalienabili impignorabili e im-
prescrittibili.
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OBBLIGAZIONI E DIRITTI PERSONALI

LIBRO I.

LE OBBLIGAZIONI IN GENERALE

TITOLO I.

FONTI DELLE OBBIGAZIONI

Capo I.

IL CONTRATTO

Sezione 1

Elementi del Contratto

L’ACCORDO DELLE PARTI

Articolo 88

Il contratto si forma con lo scambio delle volonta concordi delle due
parti e con l’osservanza delle formalita che la legge esige per la conclu-
sione del contratto.

Articolo 89

1. La volonta pud essere espressa verbalmente, per iscritto, 0 con
i gesti consuetudinari, oppure con un comportamento che, nelle partico-
lari circostanze, non lasci alcun dubbio sulla vera intenzione delle parti.

2. La dichiarazione di volonta pud essere tacita, quando la legge
o le parti non esigono che essa sia espressa.

Articolo 90

Una dichiarazione di volonta diventa efficace nel momento in cui
il suo destinatario ne viene a conoscenza. Si considera che il destinatario
abbia preso conoscenza della dichiarazione all’atto del ricevimento della
medesima, salvo prova contraria.  
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Articolo 91

Se l’autore della dichiarazione decede o diviene incapace prima che
la dichiarazione producai suoieffetti, la dichiarazione é tuttavia efficace
nel momento in cui essa giunge a conoscenza del destinatario, salvo che
ror risulti il contrario dalla dichiarazione di volonta o dalla natura del-
’affare.

Articolo 92

1. Se @ stato fissato un termine per Tlaccettazione, l’offerente é
vincolato dall’offerta stessa alla scadenza del termine.

2. I] termine pud risultare implicitamente dalle circostanze o dalla
natura dell’affare.

Articolo 93

1. Se in sede contrattuale, l’offerta é fatta a persona presente, sen-
za che sia fissato un termine per l’accettazione, l’offerente é liberato se
Vaccettazione non ha luogo immediatamente. La stessa disposizione si
applica se l’offerta é fatta per telefono o con altri simili mezzi.

2. Peraltro, il contratto @ concluso anche se l’accettazione non ¢

immediata, quando nell’intervallo tra l’offerta e l’accettazione, niente sta

ad indicare che l’offerente abbia ritirato l’offerta, sempreché la dichia-
razione di accettazione abbia luogo prima del termine della trattativa.

Articolo 94

Salvo diversa volonta delle parti, il contratto si considera concluso
con il raggiungimento dell’accordo sul contenuto essenziale di esso, no-
nostante la concorde riserva di determinare in seguito taluni elementi o

clausole non essenziali. Tale determinazione, ove non venga fatta dalle

parti nel termine convenuto o risultante dagli usi, é fatta dal giudice, te-
nuto conto del comune interesse delle parti, in relazione alla natura del
contratto.

Articolo 95

L’accettazione non conformealla proposta equivale a rifiuto accom-

pagnato da nuova proposta.
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Articolo 96

1. Salvo patto o disposizione contraria, il contratto tra persone

lontane é@ considerato concluso nel luogo e nel momento in cui il propo-

nente ha preso conoscenza dell’accettazione.

2. Si ritiene che Vofferente abbia preso conoscenza dell’accetta-
zione nel luogo e nel momento in cui l’accettazione gli ¢ pervenuta.

Articolo 97

1. Quando perrichiesta del proponente o in base a qualsiasi altra

circostanza desumibile dalla natura dell’affare o dagli usi, non sia neces-

saria una accettazione espressa, il contratto si considera concluso se la
proposta non viene rifiutata entro un termine conveniente.

2. Il silenzio vale come accettazione se la proposta si riferisce a
relazioni d’affari gia esistenti tra le parti, o se essa é fatta esclusivamente
nell’interesse del destinatario.

Articolo 98

Nelle contrattazioni a mezzo di gara e di incanti, il contratto é con-
cluso con la dichiarazione di aggiudicazione al migliore offerente, cosi
determinato secondo le condizioni previamente stabilite e rese note dalla
parte che ha indetto la gara o l’incanto o, in mancanza, in base alla na-

tura dall’affare e agli usi.

Articolo 99

Nel contratto di adesione l’accettazione si limita all’adesione di una
parte alle condizioni preventivamente determinate dall’altra parte.

Articolo 100

1. Il patto con il quale le due parti o una di esse promettono di
concludere in futuro un contratto determinato, non é@ concluso che quan-
do sono precisati tutti i punti essenziali del contratto previsto nonché il
termine entro cui il contratto deve essere concluso.

2. Quandola legge subordina la conclusione di un contratto all’os-
servanza di una determinata forma, tale forma si applica anche al patto
che include la promessa contrattuale. . .
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Articolo 101

Quandola parte che ha promesso di concludere un contratto rifiuta
di farlo, il Tribunale, a istanza dell’altra parte, pud pronunciare una sen-
tenza che, passata in giudicato, vale come contratto, se esistono le condi-
zioni richieste per la conclusione del contratto e in particolare quelle re-
lative alla forma.

Articolo 102 .

1. Salvo patto contrario, la cparra pagata all’atto della conclusione
di un contratto indica che ciascuna delle parti ha diritto di ritirarsi dal
contratto.

2. Chi ha versato la caparra puoritirarsi dal contratto abbando-
nandola, e chi l’ha ricevuta restituendo il doppo della caparra, ancorché
il ritiro non comporti alcun danno.

Articolo 103

1. Quando il contratto é concluso mediante un rappresentante, si
considera la persona del rappresentante e non quella del rappresentato,
per quanto concerne i vizi della volonta o le conseguenze derivanti dalla
conoscenza di determinate circostanze speciali o dal fatto che tali circo-
stanze avrebbero dovuto essere necessariamente conosciute. —

2. Peraltro, quando il rappresentante é un mandatario e agisce in
‘base alle istruzioni precise del mandante, questi non pud invocare |’igno-
ranza da parte del mandatario delle circostanze che egli conosceva o che
avrebbe dovuto necessariamente conoscere.

Articolo 104

Il contratto concluso dal rappresentante entro i limiti dei suoi poteri,
a nome del rappresentato, produce diritti ¢ obbligazioni direttamente a
favore del rapprsentato o contro di lui.

Articolo 105

Quando,all’atto della conclusione del contratto, la parte non si é
fatta riconoscere come rappresentante, il contratto non produce i suoi
effetti a favore del rappresentato o contro di lui, salvo che la parte con
la quale il rappresentante ha concluso il contratto dovesse necessaria-
mente conoscere il rapporto di rappresentanza, o fosse indifferente a tale
parte trattare con l’uno o con laltro.
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Articolo 106

Se il rappresentante e il terzo con il quale ha concluso il contratto
ignoravano entrambi,all’atto della conclusione del contratto, l’estinzione
del rapporto di rapprsentanza, gli effetti del contratto, cosi comei diritti
e le obbligazioni, si producono nel patrimonio del rappresentato o dei
suoi aventi causa.

Articolo 107

Salvo che non sia diversamente disposto dalla legge o dagli usi com-
merciali, nessuno pud, a nome del proprio rappresentato, con@udere un
contratto con sé stesso, sia per proprio conto, sia per conto altrui, senza

Vautorizzazione del rappresentato, il quale pud peraltro in tal caso rati-
ficare il contratto.

Articolo 108

Tutte le persone sono capaci di concludere contratti, salvo che non
siano dichiarate totalmente o parzialmente incapaci dalla legge.

Articolo 109

fl minore sprovvisto di discernimento non ha la capacita di agire e
tutti i suo1 atti sono nulli.

Articolo 110

1. Gli atti compiuti dal minore provvisto di discernimento relativi
al suo patrimonio sono validi se sono rivolti esclusivamente a suo van-
taggio, e nulli se sono esclusivamente a suo danno.

2. Quanto agli atti che possono essere sia a vantaggio che a danno
del minore, sono annullabili nell’interesse del minore. L’annullamento
non puo essere chiesto se l’atto é stato confermato dal minore che ha
raggiunto la maggiore eta, 0, secondo il caso, dall’amministratore legale
dei suoi beni, o in conformita alla legge.

Articolo 111

Chi ha raggiunto l’eta di anni diciotto, pud compiere validamente,
nei limiti previsti dalla legge, gli atti di amministrazione relativi ai suoi
beni, sino a che non sara autorizzato a prenderne possesso dagli ammi-
nistratori, 0 sino a che ne avra preso possesso a norma di legge.
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Articolo 112

Il Tribunale pronuncia o revoca l’interdizione nei confronti di
chiunque sia affetto da demenza, infermita mentale o ibecillita o prodi-
galita, in conformita alle norme e alle procedure prescritte dalla legge.

Articolo 113

1. Sono nulli tutti gli atti compiuti da persona colpita da demenza
o da infermita mentale posteriormente alla trascrizione della sentenza
d’interdizione.

2. CManto agli atti compiuti anteriormente alla trascrizione della
sentenza d’interdizione, essi sono nulli solo se Jo stato di demenza o d’in-
fermita era conosciuto al momento del contratto o se l’altra parte ne era
a conoscenza.

Articolo 114

1. L’atto compiuto da persona colpita da interdizione a causa di
imbecillita o prodigalita, posteriomente alla trascrizione della sentenza
d’interdizione, é regolato dalle disposizioni relative agli atti del minore
sprovvisto di discernimento.

2. L’atto compiuto anteriormente alla trascrizione della sentenza
d’interdizione é nullo o annullabile solo se vi é stato sfruttamento o col-
lusione.

Articolo 115

1. L’atto costitutivo di wakf o il testamento fatto da persona col-
pita da interdizione per prodigalita o imbecillita @ valido se l’interdetto
€ stato autorizzato dal Tribunale.

2. Gli atti di amministrazione compiuti da un interdetto per prodi-
galita, che é stato autorizzato a prendere possesso dei suoi beni, sono
validi nei limiti previsti dalla legge.

Articolo 116

1. Quando una persona ¢ sordomuta, sorda o cieca, o cieca e muta,
e non pud, a causa di tale infermita, esprimere la propria volonta,il Tri-
bunale le pud nominare un ausiliario giudiziario per assisterla negli atti
ove il suo interesse lo richieda.

2. ’ annullabile ogni atto per il quale é stata decisa l’assistenza
di un ausiliario giudiziario, se l’atto @é compiuto senza ]’assistenza di tale
ausiliario, posteriormente alla trascrizione della decisione che pronuncia
l’assistenza.
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Articolo 117

Gli atti compiuti dall’amministrazione legale, dal tutore o dal cura-
tore, sono validi nei limiti stabiliti dalla legge.

Articolo 118

L’incapace pud chiedere l’annullamento del contratto, fermo restan-
do il suo obbligo al risarcimento del danno, se ha usato artifizi fraudo-
lente per dissimulare la sua incapacita. ,

Articolo 119

L’annullamento del contratto puOd essere chiesto dalla parte che, al-
Vatto della conclusione, ha cammesso un errore essenziale, se l’altra parte
é incorsa nello stesso errore, o ne era a conoscenza, o avrebbe potuto
rendersene conto.

Articolo 120

1. L’errore é essenziale quando la sua gravita ha raggiunto un
grado tale per cui, se l’errore non fosse stato commesso, la parte che si é
ingannata non avrebbe concluso il contratto.

2. In particolare l’errore é essenziale:

a) quando esso verte su una qualita della cosa che le parti hanno
considerato sostanziale o che deve essere considerata tale riguar-
do alle condizioni del contratto e alla buona fede che devere-
gnare negli affari;

b) quando esso verte sull’identita o su una qualita di una parte
contraente, se tale identia o qualita @ la causa. principale che
ha determinato la conclusione del contratto,

Articolo 121

Salvo disposizione contraria, Verrore di diritto comporta l’annulla-
bilita del contratto, se esso ha i requisiti dell’errore di fatto a norma dei
due articoli precedenti.

Articolo 122

Gli errori di calcolo o di scrittura non pregiudicano la validita del
conitratto e debbono essere corretti.
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Articolo 123

1. La parte che é@ vittima di un errore non pud valersene in modo
contrario alle regole della buona fede.

2. Essa é in particolare vincolata dal contratto che ha inteso con-
cludere, se l’altra parte si dichiara pronta ad eseguirlo.

Articolo 124

1. Il contratto pud essere annullato per dolo, se gli artifizi messi
in atto da una parte o dal suo rappresentante sono tali ch, senza di essi,
Valtra parte non avrebbe concluso il contratto.

2. U silenzio intenzionale di una delle parti in merito ad un fatto 0
ad una circostanza costituisce dolo quando é provato cheil contratto non
sarebbe stato concluso se l’altra parte ne avesse avuto conoscenza.

Articolo 125

La parte vittima del dolo di un terzo non puo chiedere l’annulia-
mento del contratto salvo che sia stabilito che V’altra parte ha conosciuto
o avrebbe dovuto necessariamente conoscere il dolo.

Articolo 126

1. Il contratto é annullabile per violenza, se una delle parti ha
contratto sotto la spina di un timore fondato ispiratogli senza ragione
dall’altra parte.

2. Il timore é considerato fondato se la parte che -lo invoca ha
motivo, date le circostanze, di temere, per sé o per altri, un pericolo grac
ve e imminente riguardante la vita, la persona, l’onore, o i beni.

3. Nella valutazione della violenza, si deve tenere conto del sesso,
dell’eta, della condizione sociale e delle condizioni di salute della vittima,
nonché di ogni altra circostanza suscettibile di influire sulla gravita della
violenza.

Articolo 127

1. Se le obbligazioni di uno dei contraenti sono sproporzionate ri-
spetto all’utile che gli deriva dal contratto, o rispetto alle obbgilazioni del-
Valtro contraente, o se risulta che la parte lesa non ha concluso il con-
tratto che a motivo dello sfruttamento, da parte dell’altro contraente, del-
la sua leggerezza notoria o di una passione sfrenata, il giudice pud, a
istanza della parte lesa, annullare il contratto o ridurre le obbligazioni di
detta parte. :
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2. La relativa azione deve essere promossa entro un anno dalla
data del contratto, a pena di inammissibilita.

‘3. Se si tratta di un contratto a titolo oneroso, l’altra parte pud
evitare l’azione di annullamento offrendo di versare un supplemento che
il giudice consideri sufficiente a riparare il danno.

Articolo 128

L’articolo precedente é applicabile senza pregiudizio delle disposi-
zioni speciali relative ai danni in determinati contratti, e ai tassi d’inte-
resse.

OGGETTO

Articolo 129

1. Le cose future possono essere oggetto di una obbligazione.

2. Peraltro, tutti gli accordi relativi alla successione di una persona
vivente sono nulli ancorché conclusi con il suo consenso, salvo nei casi
previsti dalla legge.

Articolo 130

Se Vobbligazione ha per ogetto una prestazione impossibile, il con-
tratto é nullo.

Articolo 131

1. Se l’oggetto dell’obbligazione non é una cosa certa, essa deve,
a pena di nullita, essere determinata quanto a specie e a quantita.

2. Peraltro, é sufficiente che l’oggetto sia determinato quanto a
specie, se il contratto da modo di precisare la quantita. In mancanza
di accordo circa la qualita, o se questa non puod essere dedotta dalla
consuetudine o da altra circostanza, il debitore deve fornire una cosa di
-qualita media.

Articolo 132

Se l’obbligazione ha per oggetto una somma di denaro,il debitore é
‘tenuto a pagare la cifra specificata:nel contratto, indipendentemente da
qualsiasi aumento o riduzione del valore della valuta al tempo dell’adem-
pimento. me,
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Articolo 133

Il contratto é nullo se l’oggetto dell’obbligazione é contrario all’or-
dine pubblico o al buon costume ovvero se la obbligazione stessa é senza
causa o ha una causa contraria all’ordine pubblico e al buon costume.

CAUSA

Articolo 134

1. Salvo prova contraria, si presume che ogni obbligazione abbia
una causa lecita, ancorché tale causa non sia espressa nel contratto.

2. La causa espressa nel contratto é considerata vera fino a prova
contraria. Quando é fornita la prova della simulazione della causa, chi
sostiene che l’obbligazione ha un’altra causa lecita é€ tenuto a provarlo.

NULLITA’

Articolo 135

Quando la legge riconosce ad uno dei contraenti il diritto di fare
annullare il contratto, l’altro- contraente non pud valersi di tale diritto.

Articolo 136

i. Il diritto di fare annullare il contratto si estingue con laratifica

espressa © tacita.

2. La ratifica ha effetto retroattivo dalla data del contratto, senza

pregiudizio per i diritti dei terzi.

Articolo 137

1. Se il diritto di fare annullare il contratto non é fatto valere,

esso si prescrive in tre anni.

2. Tale termine, in caso di incapacita, decorre dalla data della
cessazione dello stato d’incapacita; in caso di errore o di dolo, dalla data
in cui questi sono stati scoperti; in caso di violenza, dalla data della ces-
sazione della medesima. In ogni caso, l’annullamento non pud essere
invocato per causa di errore, dolo o violenza, dopo quindici anni dalla
conclusione del contratto.
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Articolo 138

1. Se il contratto é nullo, la nullita pud essere invocata da tutte le
persone interessate e anche pronunciata d’ufficio dal Tribunale. Non puo
essere sanato con la ratifica.

2. L’azione di nullita si prescrive in quindici anni dalla data della
conclusione del contratto.

Articolo 139

1. Se il contratto é nullo o annullato, le parti tornano allo stato in
cui si trovavano anteriormente al contratto. Se cid é impossibile, il tri-
bunale puod fissare un risarcimento equivalente.

2. Peraltro, se il contratto di un incapace é annullato a causa del-
la sua incapacita, l’incapace non é obbligato a restituire che il valore
deil’utile derivatogli dall’esecuzione del contratto.

Articolo 140

Quando una parte del contratto é nullo o annullabile, solo tale parte
é colpita da nullita, salvo che non sia accertato che il contratto non sa-
rebbe stato concluso senza la parte che é nulla o annullabile, nel qual
caso il contratto é totalmente nullo.

Articolo 141

Quandoil contratto nullo o annullabile risponde ai requisiti richiesti
per un altro contratto, esso vale come tale se risulta che le parti hanno
inteso concludere il contratto a tale titolo.

Sezione 2

Effetti del contratto

Articolo 142

Compatibilmente con le disposizioni relative alla successione, il con-
tratto produce effetto tra le parti e i loro aventi causa a titolo universale,
salvo che non risulti dall’accordo, dalla natura dell’affare, o da una di-
sposizione di legge, che il contratto non produce effetto nei confronti
degli degli aventi causa a titolo universale.
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Articolo 143

Le obbligazioni e i diritti personali derivanti da contratti relativi
ad una cosa che é stata successivamente trasmessa, a degli aventi causa
a titolo particolare, si trasmettono a questi ultimi contemporaneamente
alla cosa, quando ne sono elementi essenziali, e se gli aventi causa ne

avevano conoscenza al momento della trasmissione della cosa.

Articolo 144

1. Il contratto fa legge tra le parti. Non puO essere revocato né
modificato che con il reciproco consenso delle parti, o per i motivi sta-
biliti dalla legge.

2. Peraltro se, a seguito di avvenimenti eccezionali, imprevedibili
e aventi un carattere di generalita, l’esecuzione dell’obbligazione contrat-
tuale, senza divenire impossibile, diviene eccessivamente onorosa cosi
da minacciare il debitore di una perdita eccessiva, il giudice pud, secondo
le circostanze e tenuto conto degli interessi delle parti, ridurre in misura
ragionevole l’obbligazione divenuta eccessiva. E’ nullo ogni patto con-

trario.

Articolo 145

1. Il contratto deve essere eseguito in conformita al suo contenuto,

e in maniera rispondente alle esigenze della buona fede.

2. Il contratto obbliga il contraente non solo a cio che é espresso,

ma anchea tutto cid che la legge, la consuetudine e l’equita considerano

conseguenza necessaria di tale contratto, secondo la natura dell’obbliga-

zione.

Articolo 146

Se il contratto si forma per adesione e contiene clausole vessatorie,

il giudice pud modificare tali clausole o dispensare la parte aderente, in

conformita alle regole dell’equita. E’ nullo ogni patto contrario.

Articolo 147

1. Se i termini del contratto sono chiari, non si puo derogarne

per ricercare la volonta delle parti mediante interpretazione.

2. Nell’interpretazione del contratto si deve indagare quale sia

stata la comune intenzione delle arti, e non limitarsi al senso lette-

tale delle parole ,tenendo conto della natura dell’affare, nonché del-
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Vonesta e fiducia che devono esistere tra i contraenti secondo la nor-
male prassi degli affari.

Articolo 148

1. Il dubbio si interpreta a favore del debitore.

2. Peraltro, Vinterpretazione delle clausole oscure nei contratti
di adesione non puo essere di pregiudizio alla parte aderente.

Articolo 149

Il contratto non produce obbligazioni a carico dei terzi, ma pud
far nascere diritti a loro favore.

Articolo 150

1. Coluti che ha promesso lobbligazione di un terzo, non ob-
bliga il terzo, ed @ tenuto a indennizzare l’altro contraente se il terzo
rifiuta di obbligarsi. Pud tuttavia essere dispensato dall’obbligo del-
Vindennizzo effettuando egli stesso la prestazione alla quale si & ob-
bligato. mo

2. Nel caso in cui il terzo accetti l’'impegno, la sua accettazione
produre effetti dal giorno in nui viene espressa, salvo che, dall’inten-
zione del terzo, espressa o tacita, non risulta che gli effetti dell’accet-
tazione devono decorrere dal momento in cui ’impegno’é stato assunto.

Articolo 151

1. Si puo stipulare, a proprio nome o a vantaggio di un terzo,
se si ha un interesse personale, materiale o morale, all’esecuzione del-
Vobbligazione stipulata.

2. Per effetto della stipulazione e salvo patto contrario, il terzo
beneficiario acquista un diritto diretto nei confronti di colui che si é
impegnato ad eseguire l’obbligazione, e pud reclamare l’adempimento.
[1 debitore pud opporre al beneficiario le eccezioni risultanti dal con-
tratto.

3, Lo stipulante pud ugualmente chiedere l’esecuzione della pre-
stazione a vantaggio del beneficiario, salvo che non risulti dal con-
tratto che V’esecuzione non puo essere chiesta che dal beneficiario.

Articolo 152

1. Lo stipunlante; esclusi i suoi creditori ed eredi, e salvo che
cid non sia contrario, allo spirito del contratto, pud revocare le sti-
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pulazioni sino a che il beneficiario non abbia dichiarato al debitore
e allo stipulante di volerne trarre vantaggio.

2. Salvo patto contrario, espresso o tacito, la revoca non libera
il debitore nei confronti dello stipulante. Questi puO sostituire al terzo
un altro beneficiario, o assegnare a sé stesso il beneficio dell’opera-
zione.

Articolo 153

La stipulazione a favore altrui pud essere fatta a favore di per-
sone o istituzioni future, o a favore di persone o istituzioni non de-
terminate al momento del contratto, purché esse siano determinabili
al momento in cui il contratto deve produrre i suoi effetti in virtt
della stipulazione.

Sezione 3

Risoluzione del contratto

Articolo 154

1. Nei contratti sinallagmatici, se una delle parti non esegue la
sua obbligazione, laltra parte pud, dopo aver costituito in mora il
debitore, treclamare l’esecuzione del contratto o chiederne la risolu-
zione, con il risarcimento se é dovuto, in entrambii casi.

2. Il giudice puod accordare un termine al debitore, secondo le
circostanze. Pud anche respingere la domanda di risoluzione se 1’ina-
dempimento @ di scarsa importanza rispetto all’insieme della presta-
zione promessa.

Articolo 155

Le parti possone convenire che in caso di inadempimento delle
obbligazioni derivanti dal contratto, questo sia risolto senza J’inter-
vento del giudice. Tale clausola non dispensa dalla costituzione in mo-
ra, salvo che le parti non si accordino espressamente sulla dispensa.

Articolo 156

Nei contratti sinallagmatici, se un’obbligazione si estingue per
Vimpossibilita dell’adempimento le obbligazioni correlative si estinguo-

x
no anch’esse, e il contratto é risolto di diritto.



Articolo 137

Se il contratto é risolto, le parti ritornano allo stato in cui pre-
cedentemente si trovavano. Se cid é impossibile, il tribunale pud ordi-
nare il risarcimento.

Articolo 158

Nei contratti sinallagmatici, se le obbligazioni correlative sono
esigibili, ciascuno dei contraenti pud rifiutare di adempiere la pro-
pria obbligazione se l’altro contraente non adempie la sua.

Capo II

VOLONTA’ UNILATERALE

Articolo 159

1. Chi si obbliga a pagare una ricompensa in cambio di una
prestazione determinata, & tenuto a pagarla alla persona che ha ese-
guito la prestazione ancorché questi abbia agito senza tener conto
della promessa di ricompensa o senza averne avuto conoscenza.

2. La persona che ha fatto la promessa senza fissare un termine
per l’esecuzione della prestazione, pud revocare la promessa mediante
un avviso al pubblico, senza peraltro che tale revoca possa avere
effetto nei confronti di chi ha gid eseguito la prestazione. II diritto di
reclamare la ricompensa deve essere esercitato, a pena di decadenza,
entro il termine di sei mesi dalla pubblicazione dell’avviso di revoca.

Capo III.

FATTO ILLECITO

Sezione I

Responsabilita per fatto personale

Articolo 160

Qualtmnque fattoche cagiona ad altri un danno, obbliga colui che
Vha commesso a risarciye. il danno.
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Articolo 161

1. Tutti rispondono dei propri fatti illeciti, a condizione che
abbiano agito con discernimento,

2. Peraltro, se il danno é stato cagionato da una persona sprov-
vista di discernimento e se tale persona non ha nessuno che risponda
per lui, o se il danneggiamento non puod ottenere il risarcimento del
responsabile, il giudice, tenuto conto delle condizioni delle parti, puo
condannare l’autore del danno ad un’equa indennita.

Articolo 162

In mancanza di disposizione o patto contrario, non é tenuto a
risarcire il danno chi dimostra che il danno deriva da una causa
estranea alla sua volonta, quale il caso fortuito o la forza maggiore,
la colpa del danneggiato, o la colpa altrui.

Articolo 163

Non é responsabile chi cagiona un danno ad altri per legittima
difesa della propria persona o dei propri beni o della persona e dei
beni di un terzo, a condizione che non siano superati i limiti neces-
sari della difesa. In caso contrario, chi ha cagionato il danno é@ tenuto
ad un risarcimento equo.

Articolo 164

Il pubblico funzionario non @ responsabile dell’atto che cagiona
danno ad altri se lo ha compiuto in esecuzione di un ordine imparti-
togli da un superiore, al quale egli doveva obbedire o credeva di dover
obbedire, se dimostra di essere stato convinto dalla legittimita dell’at-
to compiuto, se la sua convinzione @ basata su motivi ragionevoli, e
se ha agito con prudenza.

Articolo 165

Chi cagiona un danno ad altri per evitare un danno maggiore
che minaccia lui stesso o un terzo, @ tenuto al risarcimento che il
giudice considera equo.
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Articolo 166

Se pitt persone sono responsabili di un fatto dannoso, esse sono
obbligate in solido al risarcimento del danno. La responsabilité é di-
visa tra esse in parti eguali, salvo che il giudice non abbia fissato
la parte di ciascuno nel risarcimento.

Articolo 167

Il giudice determina, in conformita alle disposizioni degli arti-
coli 218 e 219, e tenendo conto delle circostanze, ’ammontare del ri-
sarcimento del danno subito dal danneggiato. Se non @ possibile, all’at-
to della sentenza, determinare l’ammontare del risarcimento in modo
definitivo, il giudice pud riservare al danneggiato il diritto di chie-
dere, entro un termine determinato, la revisione della valutazione del-
Vammontare del risarcimento.

Articolo 168

i. U Giudice determina il modo del risarcimento in base alle
circostanze. Jl risarcimento pud essere suddiviso in varie rate oppure
essere concesso in forma di rendita. In tali casi ,il debitore puessere
obbligato a fornire delle garanzie.

2. Il risarcimento consiste in una somma di denaro. Peraltro, a
istanza del danneggiato, il giudice pu6d, secondo le‘ circostanze, ordi-
nare il risarcimento del danno mediante la reintegrazione in forma
specifica o mediante l’esecuzione di wna prestazione avente rapporto
col fatto illecito.

Articolo 169

1. L’azione di risarcimento derivante da un fatto illecito, si pre-
scrive in tre anni dal giorno in cui la parte lesa ha avuto conoscenza
del danno e della persona che I’ha causato. In ogni caso, l’aziorie di
risarcimento si prescrive in dieci anni dal giorno in cui il fatto illecito
é stato commesso.

2. Peraltro, se l’azione di risarcimento deriva da un fatto che
costituisce reato, e la relativa azione penale non é ancora prescritta
allo scadere del termine previsto dal comma precedente, l’azione di
risarcimento non si prescrive che con la prescrizione dell’azione pe-
nale.



Sezione 2

Responsabilita per fatto altrui

Articolo 170

1. Chi, per legge o per convenzione, é tenuto ad esercitare sor-
veglianza su una persona, che, a motivo della sua_minore eta o del
suo stato fisico o mentale, ha necessita di essere sorvegliata,é obbli-
gato a risarcire il danno cagionato ad altri dal fatto illecito di détta
pétsona. Tale obbligazione esiste ancorché l’autore dell’atto dannoso
sia sprovvisto di discernimento.

~- 2. Il minore si considera bisognoso di sorveglianza fino a che
non ha compiuto 18 anni o se avendo raggiunto tale eta si trova sotto
la sorveglianza di chi provvede alla sua educazione. La sorveglianza
del minore si trasferisce al precettore o al maestro d’arte durante il
tempo in cui il minore é loro affidato.

x
La sorveglianza della sposa minorenne @ esercitata dal marito o

dal padre a seconda che essa conviva con il primo o con il secondo.

~~ 3. Chi @ tenuto ad esercitare la sorveglianza pud essere dispen-
sato dalla responsabilita se dimostra di aver compiuto il suo dovere
di sorveglianza, o che il danno si sarebbe prodotto anche se la sorve-
glianza fosse stata esercitata con la diligenza richiesta.

Articolo 171

1. Il committente @ responsabile del danno cagionato dal fatto
illecito del suo dipendente, se l’atto @ stato compiuto dal dipendente
nell’esercizio delle sue funzioni o a motivo di queste.

2. Il rapporto di dipendenza esiste anche se il committente non
é stato libero di scegliere il suo dipendente, se ha su questi un ef-
fettivo potere di sorveglianza e di direzione.

Articolo 172

\

La persona responsabile del fatto altrui pud ricorrere contro l’autore
del danno nella misura in cui questi é responsabile del danno stesso.
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Sezione 3

Responsabilita per le cose

Articolo 173

Chi ha la sorveglianza di un animale, ancorché non ne sia pro-
prietario é responsabile del danno cagionato dall’animale stesso, anche
se smarrito o fuggito, salvo che il sorvegliante dimostri che l’incidente
é dovuto ad una causa estranea alla sua volonta.

Articolo 174

1. Chi ha la sorveglianza di un edificio ,ancorché non ne sia
proprietario, & responsabile del danno cagionato dalla rovina, anche
parziale, dell’edificio stesso, salvo che dimostri che l’incidente non é
‘dovuto né a difetto di manutenzione, né a vecchiaia; né a vizio di
costruzione.

2. Chi & minacciato da un danno che pud essere cagionato da
un edificio, ha diritto di esigere che il proprietario dell’edificio stesso
adotti le misure necessarie a prevenire il pericolo; se il proprietario
non aderisce, il tribunale pud autorizzare l’adozione di tali misure a
spese del proprietario.

' Articolo 175

Chi ha la sorveglianza di una cosa che richiede una sorveglianza
particolare, o di strumenti meccanici, risponde dei danni cagionati da

dette cose, salvo che dimostri che il danno é dovuto a causa estranea
alla sua volonta, senza pregiudizio delle disposizioni speciali che re-

golano la materia.

Capo IV

ARRICCHIMENTO SENZA CAUSA

Articolo 176

Ogni persona, ancorché sprovvista di discernimento, che si ar-
ricchisce senza giusta causa a danno di un’altra persona, é tenuta, nei

limiti dell’arricchimento, a indennizzate quest’ultima della correlativa
diminuzione patrimoniale. Tale obbligazione sussiste anche se 1’og-
getto dell’arricchimento é successivamente andato disperso.

ee REDS gm
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Articolo 177

L’azione di arricchimento si prescrive in tre anni dal giorno in cui
la parte lesa ha avuto conoscenza del proprio diritto alla restituzione,

xe in ogni caso in quindici anni dal giorno in cui il diritto @ sorto.

Sezione 1

Pagamento dell’indebito

Articolo 178

1. Chi ha ricevuto, a titolo di pagamento, una prestazione che
non gli era dovuta, é obbligato a restituirla.

2. Peraltro, non é ammessa la restituzione, se chi ha pagato sa-
peva di non esservi obbligato, salvo che non fosse incapace o che
abbia pagato sotto la spinta di una minaccia.

Articolo 179

E’ ammessa la restituzione dell’indebito se il pagamento é@ stato
fatto in esecuzione di una obbligazione la cui causa, non si é@ realiz-
zata o di un’obbligazione la cui causa ha cessato di esistere.

Articolo 180

1. E’ ugualmente ammessa la restituzione dell’indebito quando
il pagamento é stato fatto in esecuzione di un’obbligazione non ancora
esigibile, se chi ha pagato ignorava l’esistenza del termine.

2. Peraltro, il creditore pud limitarsi al rimborso dell’arricchi-
mento procuratogli dal pagamento anticipato, nei limiti del danno su-
bito dal debitore. Nel caso in cui Vobbligazione non scaduta riguardi
una somma di denaro, il creditore deve rimborsare al debitore gli in-
teressi_al tasso legale o convenzionale per il tempo che deve ancora
decorrere sino alla scadenza del termine.

Articolo 181

Non é@ ammessa ‘la restituzione dell’indebito quando il paga-
mento é effettuato da persona diversa dal debitore, se il creditore,
in conseguenza di tale pagamento, si @ spogliato in buona fede del
suo titolo, si é privato delle garanzie del proprio credito, o ha lasciato
cadere in prescrizione Vazione contro il vero debitore. Quest’ultimo, in
tal caso, deve indennizzare il terzo che ha effettuato il pagamento.
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Articolo 182

1. Se chi ha ricevuto l’indebito era in buona fede, non @ tenuto
a rimborsare cid che ha ricevuto.

2. Se era in malafede, é tenuto a rimborsare anche gli interessi
e i frutti riscossi o che ha trascurato di riscuotere, prodotti dalla co-
sa indebitamente ricevuta, dal giorno del pagamento o dal giorno in
cui ha avuto inizio lo stato di mala fede.

3. In ogni caso, chi ha ricevuto l’indebito, & tenuto a resti-
tuire gli interessi e i frutti dal giorno in cui é stata promossa l’azione
di restituzione.

Articolo 183

Se chi ha ricevuto l’indebito @ incapace di obbligarsi per con-
tratto, @ tenuto al risarcimento soltanto nei limiti del suo arricchi-
mento.

Articolo 184

L’azione di ripetizione dell’indebito si prescrive in tre anni dal
giorno in cui chi ha pagato l’indebito ha avuto conoscenza del suo
diritto di ripetizione e, in ogni caso, in quindici anni dal giorno in cui
tale diritto é sorto.

Sezione 2

Gestione d’affari

Articolo 185

Vi @ gestione di affari quando una persona, senza esservi obbli-
gata, assume consapevolmente la gestione di un affare urgente di
altra persona per conto di quest’ultima.

Articolo 186

La gestione sussiste ancorché il gestore abbia gestito l’affare altrui
mentre si occupava di un affare proprio, a motivo di una connessione
tra i due affari tale che ciascuno di essi non pud essere gestito sepa-
ratamente dall’altro.

Articolo 187

Le norme che regolano il mandato si applicano se I’interessato
all’affare ratifica ’operazione compiuta dal gestore.
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Articolo 188

Il gestore deve continuare l’opera iniziata sino a che la persona
interessata all’affare non € in grado di occuparsene personalmente.
Deve anche, appena possibile, informare del suo intervento la persona
interessata all’affare.

Articolo 189

1. Ii gestore deve agire con la diligenza del buon padre di fa-
miglia. Risponde della propria colpa, ma il giudice pud ridurre l’am-
montare del risarcimento dovuto per il fatto dannoso cagionato da colpa
del gestore, se le circostanze giustificano tale riduzione.

2. Se il gestore ha delegato ad altri tutto o parte dell’affare di
cui si occupa, risponde degli atti della persona da lui delegata, senza
con cid pregiudicare il diritto che la persona interessata all’affare pud
direttamente esercitare contro quest’ultimo.

3. Se vi sono pill gestori di uno stesso affare, essi sono responsa-
bili in solido.

Articolo 190

x
Il gestore @ soggetto alle stesse obbligazioni del mandatario per

quanto riguarda il rimborso di cid che ha ricevuto a motivo della ge-
stione, e il rendimento dei conti.

Articolo 191

1. In caso di decesso del gestore, i suoi eredi sono soggetti alle
stesse obbligazioni degli eredi del mandatario, in conformita all’art. 714,
comma (2).

2. In caso di decesso della persona interessata all’affare, il gesto-
re é soggetto, nei confronti degli eredi alle stesse obbligazioni alle quali
sarebbe stato soggetto nei confronti del defunto.

Articolo 192

Il gestore @ considerato rappresentante della persona interessata
all’affare, se ha impiegato nella gestione la diligenza del buon padre di
famiglia, ancorché il risultato desiderato non si sia realizzato. La per-
sona interessata all’affare deve in tal caso adempiere le obbligazioni
contratte per suo conto dal gestore ,liberarlo dagli impegni da lui as-
sunti, rimborsargli tutte le spese necessarie o utili giustificate dalle cir-
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costanze, con gli interessi a decorrere dal giorno in cui tali spese sono
state sostenute, e indennizzarlo dei danni subiti a motivo della gestione.
Il gestore non ha diritto ad alcun compenso per le sue prestazioni, salvo
che queste non rientrino nell’esercizio della sua professione.

Articolo 193

1. Se il gestore non ha la capacita di contrattare, non é responsa-
bile della gestione che nei limiti dell’arricchimento che gliene é@ derivato,
salvo che la sua responsabilita non derivi da fatto illecito.

} 2. La persona interessata all’affare incorre nella piena respon-
sabilita, ancorché non abbia la capacita di contrattare.

Articolo 194

L’azione derivante dalla gestione d’affari si prescrive in tre anni
dal giorno in cui ciascuna parte ha avuto conoscenza del proprio di-
ritto, e, in ogni caso, in quindici anni dal giorno in cui il diritto ¢
sorto.

Capo V

LA LEGGE

Articolo 195

Le obbligazioni che derivano direttamente e unicamente dalla
legge sono regolate dalle disposizioni legislative sulla cui base sono

} state costituite.

TITOLO ILI.

EFFETTI DELLE OBBLIGAZIONI

Articolo 196

1. Il debitore @ tenuto ad adempiere la propria obbligazione.
2. Peraltro, non pud essere preteso l’adempimento delle obbli-

gazioni naturali.

~~ Articolo 197

In mancanza di disposizione di legge, spetta al giudice decidere
se esiste un’obbligazione naturale, in nessun caso, l’obbligazione natu-
rale pud essere contraria all’ordine pubblico.
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Articolo 198

Il debitore non pud pretendere la restituzione di cid di cui si é
volontariamente privato al fine di adempiere un’obbligazione naturale.

Articolo 199

L’obbligazione naturale pud essere causa di una obbligazionecivile.

Capo 1.

Adempimento in natura

Articolo 200

1. Il debitore, costituito in mora a norma degli articoli 216 e
217, & tenuto ad adempiere l’obbligazione in natura, se tale adem-
pimento é possibile.

2. Peraltro, se ’adempimento in natura @ troppo oneroso peril
debitore, questi pud limitarsi a pagare una somma di denaro a titolo
di indennizzo, a condizione che tale modo di adempimento non ca-
gioni grave danno al creditore.

Articolo 201

Ferme restando le norme relative alla trascrizione, l’obbligazione
di trasferire la proprieta o un altro diritto reale ha come effetto il le-
gittimo trasferimento della proprieta o del diritto reale, se oggetto
dell’obbligazione & una cosa certa appartenente al debitore.

Atticolo 202

1. Se Vobbligazione di trasferire un diritto reale ha come oggetto
una cosa determinata solo quanto al genere,il diritto non si trasferisce se
non a condizione che la cosa venga individualizzata.

2. Se il debitore non adempie la obbligazione, il creditore pud,
con l’autorizzazione del giudice 0, in caso di urgenza, anche senza
autorizzazione, acquistare, a spese del debitore ,una cosa dello stesso
genere. Pud anche esigere il valore della cosa, senza pregiudicare il
proprio diritto al risarcimento dei danni, in entrambi i casi.

Articolo 203

L’obbligazione di trasferire un diritto reale comporta quella di
consegnare la cosa e di conservarla sino al momento della consegna.
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Articolo 204

1. Quando il debitore, soggetto ad una obbligazione di trasfe-
rire un diritto reale, o ad una obbligazione di fare che comporti la con-
segna di una cosa, non consegna la cosa dopo essere stato costituito
in mora, i rischi sono a suo carico, ancorché, prima della costituzione
in mora, essi siano stati a carico del creditore.

2. Peraltro, i rischi non passano al debitore, malgrado la costi-
tuzione in mora, se é dimostrato che la cosa sarebbe ugualmente pe- -
rita presso il creditore se gli fosse stata consegnata, salvo che il de-
bitore non abbia accettato di assumersi i rischi derivanti da caso for-
tuito.

3. I rischi della cosa rubata rimangono peraltro a carico di chi
ha commesso il furto, indipendentemente dal modo in cui la cosa é
perita o @ andata perduta.

Articolo 205

Se i patti o la natura dell’obbligazione esigono che l’obbligazione
di fare sia adempiuta personalmente dal debitore, il creditore pudri-
fiutare l’adempimento da parte di persona diversa.

Articolo 206

1. In caso di inadempimento di una obbligazione di fare, il
creditore pud ottenere dal giudice l’autorizzazione a fare eseguire la
prestazione a spese del debitore, se tale forma di adempimento é@ pos-
sibile.

2. In caso di urgenza, il creditore pud fare eseguire la presta-
zione a spese del debitore, anche senza l’autorizzazione del giudice.

Articolo 207

Se la natura dell’obbligazione lo consente, la sentenza del giudi-
ce, nelle obbligazioni di fare, pud tenere luogo di adempimento.

Articolo 208

1. In una obbligazione di fare, il debitore che @ tenuto a custo-
dire la cosa, ad amministrarla, o ad adempiere l’obbligazione con
diligenza @ liberato se adempie l’obbligazione con la diligenza del buon
padre di famiglia, ancorché il risultato voluto non sia stato raggiunto,
salvodisposizione o patto contrario.

2. In ogni caso, il debitore rimane responsabile per il proprio
dolo o colpa grave.



— 44 —

Articolo 209

Se il debitore contravviene ad una obbligazione di non fare,
il debitore pud chiedere la soppressione di cid che @ stato fatto in
contravvenzione all’obbligazione, e pud ottenere dal giudice l’autoriz-
zazione a provvedere direttamente a tale soppressione, a spese del
debitore.

Articolo 210

1. Se Vadempimento in natura @ possibile od opportuno solo a
condizione che vi provveda personalmente il debitore, il creditore pud
ottenere una sentenza che condanni il debitore ad adempiere l’obbli-
gazione, in mancanza di che il debitore &@ tenuto a pagare una pe-
nale.

2. Il giudice, ove ritenga che l’ammontare della penale sia in-
sufficiente a vincere la resistenza del debitore, pud aumentare ogni
qualvolta lo ritenga utile.

Articolo 211

Quando @ stato ottenuto l’adempimento in natura, ovvero se il
debitore persiste nel suo rifiuto d’adempiere l’obbligazione, il giudice
fissa ’ammontare dell’indennizzo dovuto dal debitore, tenendo conto
del danno subito dal creditore e dell’atteggiamento ingiustificato del
debitore.

Capo II.

ADEMPIMENTO PER EQUIVALENTE

Articolo 212 .

Se Vadempimento in natura diviene impossibile il debitore € con-

dannato al risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento della

sua obbligazione, salvo che sia dimostrato che l’impossibilita dell’a-

dempimento @ dovuta ad una causa estranea alla sua volonta. La stes-

sa disposizione si applica in caso di ritardo nell’adempimento dell’ob-

bligazione.

Articolo 213

Il giudice pud ridurre l’ammontare del risarcimento, 0 non con-

dannare ad alcun risarcimento, se il creditore, per sua colpa, ha contri-

buito a cagionare il danno o ad aumentarlo.
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Articolo 214

1. Pud essere convenuto che il debitore si assuma i rischi deri-
vanti da caso fortuito da forza maggiore.

2. Puod essere altresi convenuto che il debitore sia liberato da
ogni responsabilita per l’inadempimento dell’obbligazione contrattuale,
ad eccezione della responsabilita per dolo o colpa grave del debitore
medesimo. Il debitore pud peraltro essere esonerato dalla responsa-
bilita per dolo o colpa grave delle persone di cui si serve per l’adem-
pimento G@ell’obbligazione.

3. E’ nulla ogni clausola che esclude la responsabilité per ille-
cito.

Articolo 215

Salvo disposizione contraria, il risarcimento @ dovuto soltanto se
il debitore @ in mora.

Articolo 216

Il debitore @ costituito in mora mediante intimazione o atto equi-
valente, mediante comunicazione postale nei modi previsti dal Codice
di Procedura, ovvero per effetto di un patto che prevede la costitu-
zione in mora del debitore alla scadenza del termine, senza necessit§ di
ulteriori formalita.

Articolo 217

x
La costituzione in mora non @ necessaria nei casi seguenti:

a) Se Vadempimento dell’obbligazione diviene impossibile o inu-
tile per fatto del debitore.

b) Se Voggetto dell’obbligazione @ un indennizzo dovuto a mo-
tivo di un fatto illecito.

c) Se l’oggetto dell’obbligazione é la restituzione di una cosa che
il debitore sa essere stata rubata, o di una cosa che egli
aveva, con conoscenza di causa, indebitamente ricevuto.

d) Se il debitore dichiara per iscritto di non volere adempiere
Vobbligazione.

Articolo 218

1. Spetta al giudice fissare l’ammontare del risarcimento se que-
sto non é@ stato determinato nel contratto o dalla legge. Il risarci-
mento del danno comprende la perdita subita del creditore per il man-
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cato guadagno, a condizione che siano la conseguenza normale dell’i-
nadempimento dell’obbligazione o del ritardo nell’adempimento. Le
conseguenze normali comprendono i danni che il creditore non poteva
ragionevolmente evitare.

2. Peraltro, se si tratta di obbligazione contrattuale, e l’inadem-
pimento non dipende da dolo o colpa grave del debitore, il risarci-
mento é limitato al danno che poteva prevedersi al tempo in cui é
stato stipulato il contratto.

Articolo 219

_ 1. Il risarcimento comprende anche la riparazione del danno
morale. II diritto alla riparazione del danno morale non pud peraltro
trasmettersi ai terzi se non @ stato stabilito con apposito patto o non
ha formato oggetto di domanda giudiziale.

2. Peraltro, il giudice pud concedere il risarcimento soltanto al
coniuge e ai parenti fino al secondo grado, in proporzione al dolore
ad essi cagionato dalla morte della vittima.

Articolo 220

Le parti possono fissare in anticipo l’ammontare del risarcimento
sia nel contratto che con atto successivo, con l’osservanza delle dispo-
sizioni degli articoli dal 212 al 217.

Articolo 221

1. Il risarcimento convenzionale non @ dovuto se il debitore di-
mostra che il creditore non ha subito alcun danno.

2. Il Giudice puod ridurre l’ammontare del risarcimento se il de-
bitore dimostra che esso @ eccessivamente esagerato o che l’obbliga-
zione principale @ stata parzialmente adempiuta.

3. E’ nullo ogni patto contrario alle disposizioni dei due commi
precedenti.

Articolo 222

Se il danno supera l’ammontare del risarcimento convenzionale, il
creditore non puo reclamare una somma superiore, salvo che dimostri
il dolo o la colpa grave del debitore.
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Articolo 223

Se Veggetto dell’obbligazione &@ una somma di denaro il cui am-
montare é fissato al momento della domanda giudiziale, il debitore é
tenuto, in caso di ritardo nell’adempimento, a pagare al creditore, a
risarcimento del danno cagionato dal ritardo, interessi al tasso del
4% in materia civile e del 5% in materia commerciale. Tali interessi
decorrono dalla data della domanda giudiziale, salvo che i patti o la
consuetudine commerciale non fissino una data diversa. Le disposizioni
di cui sopra si applicano salvo disposizione contraria.

Articolo 224

1. Le parti possono stabilire un altro tasso di interesse sia per
il ritardo nell’adempimento sia per altri casi per i quali sono previsti
interessi, a condizione che tale tasso non superi il 7%. Se le parti
stabiliscono un tasso pili elevato ,questo & ridotto al 7%, e l’eccedenza
deve essere restituita.

2. Ogni commissione o vantaggio di qualsiasi natura stipulato
dal creditore, se forma con l’interesse convenuto un totale superiore
al limite sopra fissato ,é¢ considerato interesse simulato, suscettibile di
riduzione, a condizione che sia dimostrato che tale commissione o tale
vantaggio non corrisponde ad un servizio effettivamente reso dal cre-
ditore o ad una spesa giustificata.

Articolo 225

Gli interessi moratori, legali o convenzionali, sono dovuti anche
se il creditore non ha subito un danno a causa del ritardo.

Articolo 226

Se, reclamando il proprio diritto, il creditore ha con malafede
prolungato la durata della contraversia, il giudice pud ridurre gli in-
teressi legali o convenzionali, o non concederne affatto, per tutta la
durata del prolungamento ingiustificato della controversia.

Articolo 227

Alla distribuzione del prezzo dei beni espropriati, i creditori am-
messi alla distribuzione non hanno, dopo Vaggiudicazione, diritto agli
interessi moratori sulle somme ad essi attribuite nella distribuzione,
a meno -che l’aggiudicatario non sia tenuto -a ‘pagare gli interessi sul
prezzo, o la Cassa del Tribunale sia ‘tenttta ‘a pagare sli interessi a se-
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guito del deposito del prezzo, e cid sino alla concorrenza degli inte-
ressi dovuti dall’aggiudicatario o dalla Cassa del Tribunale; tali inte-
ressi sono distribuiti tra i creditori in parti uguali.

Articolo 228

Il creditore pud esigere il risarcimento supplementare che si ag-
giunge agli interessi, se dimostra che il danno eccedente il tasso d’in-
teresse é dovuto alla malafede del debitore.

Articolo 229

Ferme restando le regole e le consuetudini commerciali, gli in-
teressi non sono dovuti sugli interessi gid maturati. In ogni caso, l’am-
montare totale degli interessi che il creditore pud ricevere, non pud
superare l’ammontare del capitale.

_ Articolo 230

Gli interessi commerciali in materia di conto corrente variano
secondo il tasso locale, e la capitalizzazione in tali conti correnti avvie-
ne secondo gli usi commerciali.

Capo III.

MEZZI DI REALIZZAZIONE E DI GARANZIA

DEI DIRITTI DEI CREDITORI

Articolo 231

1. Tutti i beni del debitore garantiscono il pagamento dei suoi
debiti.

2. In mancanza di un diritto preferenziale acquisito a norma di
legge, tutti i creditori sono uguali rispetto a tale garanzia.

4 
Sezione 1.

Mezzi di realizzazione

Articolo 232

1. Ogni creditore ancorché il credito non sia esigibile, pud eser-

citare, a nome del debitore, tutti i diritti di questo ultimo, ad eccezione

di quelli inerenti alla sua persona o di quelli impignorabili.
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2. Wresercizio da parte del creditore dei diritti del debitore non
é€ ammesso se non nel caso in cui il creditore dimostri che il debitore
si astiene dall’esercitarli e che tale astensione é di natura tale da provo-
care o aggravare l’insolvenza del debitore. Il creditore non deve necessa-
riamente costituire in mora il debitore, ma deve sempre citarlo in
causa.

Articolo 233

x
Il creditore, nell’esercizio dei diritti del debitore, & considerato

rappresentante di quest’ultimo. Ogni vantaggio prodotto dall’esercizio
di tali diritti entra a far parte del patrimonio del debitore e costituisce
garanzia per tutti i suoi creditori.

Articolo 234

Ogni creditore il cui diritto é esigibile pud chiedere che l|’atto giuri-
dico compiuto dal debitore e recante pregiudizio ai suoi diritti sia dichia-
rato inefficace nei suoi confronti, a condizione che tale atto, sia dimi-
nuendo i beni del debitore, sia aumentandone le obbligazioni, abbia
determinato o aggravato la sua insolvenza e che siano presenti le con-
dizioni di cui all’articolo successi.

Articolo 235

1. Se V’atto compiuto dal debitore é a titolo oneroso, esso é inop-
ponibile al creditore solo se vi é stata frode da parte del debitore e se
Valtra parte era a conoscenza di tale frode. Perché l’atto sia considerato
fraudolento, & sufficiente che il debitore conosca, al momento della
conclusione dell’atto, il suo stato di insolvenza. L’altra parte @ con-
siderata a conoscenza della frode del debitore se era al corrente di
tale stato di insolvenza.

2. Se invece V’atto compiuto dal debitore & a titolo gratuito,
esso @ inopponibile al creditore anche se l’acquirente era in buona
fede e se il debitore non ha commesso alcuna frode.

3. Se Vacquirente ha alienato a titolo oneroso la cosa trasmes-
sagli il creditore non pud invocare Vinopponibilita dell’atto del de-
bitore, salvo che il sub-acquirente abbia avuto conoscenza della frode
del debitore e che l’acquirente stesso abbia avuto conoscenza di tale
frode, nel caso in cui l’atto del debitore sia stato a titolo onoroso, e
salvo che, in caso di atto a titolo gratuito, il sub-acquirente abbia
-avuto conoscenza dell’insolvenza del debitore al momento in cui l’atto
€ stato compiuto dall’acquirente.  
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Articolo 236

__ Il creditore che ‘sostiene linsolvenza del debitore @ tenuto solo a
dimostrare l’ammontare dei debiti di quest’ultimo. II debitore & tenuto
a provare che il suo attivo @ uguale o superiore al passivo.

Articolo 237

Quando Vatto @ dichiarato inopponibile al creditore, ogni utile
che ne derivi va a vantaggio di tutti i creditori a danno dei quali l’at-
to é stato compiuto.

Articolo 238

Se l’acquirente della cosa del debitore insolvente non ne ha pa-
gato il prezzo, puod evitare le conseguenze dell’azione del creditore, a
condizione che il prezzo corrisponda al prezzo normale e che egli lo
depositi presso la Cassa del Tribunale.

Articolo 239

1. La frode che consiste unicamente nel dare a un creditore una
preferenza ingiustificata, non ha altra conseguenza che la perdita di
tale vantaggio.

2. Se il debitore insolvente paga uno dei suoi creditori prima
della scadenza del termine originariamente fissato, tale pagamento non
& opponibile agli altri creditori. Non @ opponibile nemmeno il paga-
mento fatto dopo Ja scadenza del termine, se esso é stato fraudolente-
mente preordinato tra il debitore e il creditore soddisfatto.

Articolo 240

L’azione di inopponibilita si prescrive in tre anni dal giorno in
cui il creditore ha avuto conoscenza della causa delli’nopponibilita.
In ogni caso si prescrive in quindici anni dal giorno in cui l’atto im-

x
pugnato é stato compiuto.

Articolo 241

1. In caso di simulazione, i creditori delle parti contraenti e gli
aventi causa a titolo particolare possono, se in buona fede, far valere
l’atto apparente. Essi possono anche far valere l’atto dissimulato e di-
mostrare, con qualsiasi mezzo, la simulazione dell’atto che li danneggia.
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2. In caso di conflitto d’interessi fra pili persone, chi fa valere
il contratto apparente é preferito rispetto a chi fa valere il contratto
dissimulato.

Articolo 242

Quando l’atto apparente nasconde un atto reale, solo quest’ultimo
ha effetto tra le parti contraenti ¢ i loro aventi causa a titolo univer-
sale. . 7: |

Sezione 2.

Misure di garanzia — Diritto di ritenzione

Articolo 243

1. Chi & tenuto ad una prestazione pud astenersi dall’eseguirla,
se il creditore non offre di eseguire una obbligazione che é tenuto ad
adempiere, avente un rapporto di causalita e di connessione con quella
del debitore; o se il creditore non fornisce una garanzia sufficiente
ad assicurare il pagamento del debito.

2. Tale diritto appartiene in particolare al possessore o al de-
tentore di uma cosa che effettua delle spese necessarie o utili alla cosa.
La cosa pu: qaindi essere trattenuta sino al rimborso di cid che é do--
vuto,, salve che Vobbligazione di restituire non risulti da fatto illecito.

Articolo 244

1. If diritto di ritenzione non implica un privilegio per il credi-
tore.

2. Chi esercita il diritto di ritenzione deve conservare la cosa
in conformita alle disposizioni che regolano il pegno; e deve rendere
comto dei frutti.

3. Il ritentore pud, se si tratta di cose soggette a deperimento o
suscettibili di deterioramento, ottenere dal giudice l’autorizzazione di
venderle, in conformita all’art. 908. Il diritto di ritenzione si trasferisce
quindi sul prezzo delle cose vendute.

Articolo 245

1. Ii diritto di ritenzione si estingue con la perdita del possesso
o della detenzione.

_ 2. Peraliro, il detentore che ha perduto il possesso o la deten-
zione a sua insaputa, o malgrado la sua opposizione, pud farsi resti-
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tuire la cosa, se ne fa domanda entro trenta giorni dal momento in cui
ha avuto conoscenza della perdita del possesso o defla detenzione, a
condizione che non sia trascorso un anno dalla data di tale perdita.

Sezione 3.

Irisolvenza

Articolo 246

_Ti debitore pud essere dichiarato in stato di insolvenza se i suoi
beni sono insufficienti a pagare i suoi debitori esigibili.

Articolo 247

L’insolvenza @ dichiarata con sentenza del Tribunale Regionale
nella cui giurisdizione si trova il domicilio del debitore, su istanza del
debitore stesso o di uno dei suoi creditori. La relativa causa é trattata
con carattere di urgenza.

Articolo 248

Il tribunale, in ogni caso, prima di dichiarare lo stato di insol-
venza del debitore, deve tener cento di tutte le circostanze che ri-
guardano il debitore, sia di ordine generale sia di ordine particolare.
Deve inoltre tener conto delle sue risorse future, della sua capacita
personale, della responsabilita delle cause che hanno determinato |’in-
solvenza, degli interessi legittimi dei suoi creditori, e di ogni altra
circostanza suscettibile d’influenzare la sua situazione materiale.

Articolo 249

Il termine per fare opposizione alle sentenze in materia di in-
solvenza é di otto giorni, e per interporre appello di quindici giorni a
decorrere dalla data della notifica della sentenza.

Articolo 250

1. IL Cancelliere del Tribunale, il giorno in cui la domanda di
dichiarazione di insolvenza @ iscritta a ruolo, deve trascrivere l’atto
introduttivo dell’azione su un registro speciale degli insolventi. Deve
inoltre far menzione, a margine di detta trascrizione, della sentenza
resa sulla domanda di dichiarazione di insolvenza, di tutte le sentenze
che la confermano o la annullano, o della data della pronuncia della
sentenza. :
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2. Il Cancelliere deve inoltre trasmettere al Cancelliere della
Corte d’Appello una copia di tali trascrizioni con le relative annota-
zioni a margine ai fini dell’iscrizione in un registro generale la cui
tenuta @ regolata con decreto del Ministero della Giustizia e Affari
Religiosi.

Articolo 251

Se il debitore cambia domicilio, deve notificarlo al cancelliere del
Tribunale Regionale nella cui giurisdizione si trovava il vecchio domi-
cilio. Non appena @ a conoscenza del cambiamento di domicilio il can-
celliere deve, sia a mezzo del debitore stesso, sia con altro mezzo, tra-
smettere a spese del debitore una copia della sentenza dichiarativa di in-
solvenza e delle anontazioni fatte a margine della trascrizione, al tribu-
nale nella cui giurisdizione si trova il nuovo domicilio, ai fini dell’iscri-
zione nei registri del tribunale medesimo.

Articolo 252

1. La sentenza dichiarativa di insolvenza rende esigibili tutti i
debiti non scaduti del debitore. Da tali debiti ¢ defalcato l’ammontare
degli interessi convenzionali o legali dovuti per il tempo che deve
ancora decorrere sino alla scadenza del termine.

2. Peraltro, il giudice pud a istanza del debitore e nei confronti
dei creditori interessati, mantenere il termine o estenderlo per i de-
biti a termine; pud ugualmente accordare al debitore una dilazione,
ove si tratti di un debito esigibile, se ritiene che le circostanze giu-
stificano tale misura e che tale misura costituisce il mezzo migliore per
garantire gli interessi reciproci del debitore e dei creditori.

Articolo 253

1. La dichiarazione di insolvenza non impedisce le azioni indi-
viduali dei creditori contro il debitore.

2. EE’ tuttavia inopponibile ai creditori i, cui diritti sono ante-
riori alla trascrizione dell’atto introduttivo della domanda di dichiara-
zione di insolvenza ogni assegnazione effettuata sui beni immobili del
debitore posteriormente alla trascrizione.

Articolo 254

La trascrizione dell’aito introduttivo della domanda di dichiara-
zone di insolvenza rende inopponibile ai creditori, dal giorno in cui
vene effettuata ogni atto del debitore che comporti diminuzione dei
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suoi beni o aumento delle sue obbligazioni, e rende altresi inoppo-
nibile ai creditori ogni pagamento effettuato in seguito dal debitore.

Articolo 255

1. Il debitore pud alienare i suoi beni, anche senza il consenso
dei creditori, a condizione che cid avvenga contro pagamento di un
prezzo normale e che tale prezzo sia depositato dall’acquirente presso
la Cassa del Tribunale per essere ripartito in conformita alle norme
che regolano la distribuzione.

2. Se il prezzo @ inferiore al prezzo normale, l’alienazione @
inopponibile ai creditori, salvo che V’acquirente non depositi, oltre al
prezzo convenuto, una somma rappreséntante la differenza fra tale
prezzo e il prezzo normale.

Articolo 256

Se i creditori hanno pignorato i redditi del debitore, il Presidente
del tribunale competente a dichiarare l’insolvenza puod, a richiesta del
debitore, concedergli una pensione alimentare da prelevarsi dai redditi
pignorati. L’ordinanza pronunciata in base a tale richiesta @ suscetti-
bile di opposizione entro il termine di tre giorni dalla data della pro-
nuncia se l’opposizione é@ formulata dal debitore, ovvero entro il ter-
mine di tre giorni dalla data della notifica ai creditori, se l’opposi-
zione é formulata da quest’ultimi.

Articolo 257

Il debitore é passibile della pena prevista dall’art. 494 del Codice
Penale nei due casi seguenti:

a) Se, dopo l’introduzione di un’azione per ottenere il paga-
mento di un debito, si @ reso insolvente in frode dei diritti
dei creditori, ed @ stata pronunciata una sentenza che, con-
dannandolo al pagamento del debito, lo dichiara in stato di
insolvenza.

b) Se, dopo la sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza,
il debitore, in frode ai diritti dei suoi creditori, sottrae parte
dei suoi beni all’azione dei creditori o simula debiti fittizi
o esagerati.

Articolo 258

1. Lo stato di insolvenza cessa con una sentenza del Tribulane
Regionale nella cui giurisdizione si trova il domicilio del debitore,
pronunciata a istanza di tutte le parti interessate, nei due casi seguenti:
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a) Se @ dimostrato che il passivo del debitore non é pitt supe-
riore all’attivo.

b) Se il debitore effettua il pagamento dei debiti esigibili, salvo
quelli che le sono divenuti a seguito della dichiarazione di
insolvenza. In tal caso i debiti divenuti esigibili a seguito del-
Vinsolvenza ridivengono debiti a termine, in conformita alle
disposizioni dell’articolo 260.

2. Il Cancelliere del tribunale deve, d’ufficio, annotare la sen-
tenza che mette fine allo stato d’insolvenza, a margine della trascri-
zione di cui all’articolo 250. Tale annotazione deve essere effettuata
il giorno stesso in cui @ pronunciata la sentenza, e copia di tale sen-
tenza deve essere trasmessa al cancelliere della Corte d’Appello, per-
ché proceda ad analoga annotazione.

Articolo 259

Lo stato d’insolvenza termina di pieno diritto dopo cinque anni
dal giorno in cui @ stata effetiuata l’annotazione della sentenza di di-
chiarazione dello stato d’insolvenza.

Articolo 260

Il debitore pud, alla cessazione dello stato d’insolvenza, chiedere
che i debiti divenuti esigibili a seguito della dichiarazione di insol-
venza, e che non sonostati pagati, tornino ad avere il vecchio termi-
ne, a condizione che egli abbia pagato tutti i debiti gia scaduti.

Articolo 261

La cessazione dello stato di insolvenza, dichiarata con sentenza
o avvenuta di pieno diritto, non impedisce ai creditori di impugnare
gli atti del debitore o di esercitare in sua vece i suoi diritti, in con-
formita agli articoli dal 232 al 240.



TITOLO III

MODALITA’ DELL’OBLIGAZIONE

Capo I.

CONDIZIONI E TERMINI

Sezione 1.

Condizioni.

Articolo 262

L’obbligazione @ condizionale se Ja sua esistenza o la sua estin-
zione dipendono da un evento futuro o incerto.

Articolo 263

1. L’obbligazione @ inesistente se la condizione dalla quale essa
dipende @ impossibile, contraria al buon costume o all’ordine pubbli-
co, se peraltro la condizione é sospensiva. Se la condizione é risolutiva,
solo questa é considerata inesistente.

2. Peraltro, l’obbligazione cui & apposta una condizione risolu-
tiva contraria al buon costume o all’ordine pubblico, é@ inesistente se
la condizione @ la causa determinante dell’obbligazione.

Articolo 264

L’obbligazione é inesistente se ad essa é apposta una condizione
sospensiva che fa dipendere l’esistenza dell’obbligazione unicamente
dalla volonta della persona che si obbliga.

Articolo 265

Se Vobbligazione dipende da una condizione sospensiva, essa non
diviene esecutiva che con la realizzazione della condizione. Prima del-
la realizzazione della condizione, l’obbligazione non @ suscettibile di
esecuzione forzata né di esecuzione volontaria. I) creditore pud peral-
tro adottare delle misure conservative per salvaguardare il suo diritto.

Articolo 266

1. L’obbligazione si estingue se la condizione risolutiva si rea-
lizza. Il creditore & tenuto a restituire cid che ha ricevuto e, se la re-



stituzione @ impossibile per causa a lui imputabile, é tenuto al risar-
cimento dei danni.

2. Peraltro, gli atti di amministrazione compiuti dal creditore
conservano i loro effetti, nonostante la realizzazione della condizione.

Articolo 267

1. La realizzazione delta condizione ha effetto retroattivo dal
giorno in cui l’obbligazione é sorta, salvo che l’esistenza dell’obbliga-
zione o la sua estinzione non debbano, per volonta delle parti o per la
natura del contratto, aver luogo al momento della realizzazione della
condizione.

2. Peraltro, la condizione non ha effetto retroattivo se l’esecuzione
dell’obbligazione diviene impossibile, prima della realizzazione della con-
dizione, per una causa estranea alla volonta del debitore.

Sezione 2.

Termini

Articolo 268

1. L’obbligazione @ a termine, se la sua esigibilita o la sua estin-
zione dipendono da un evento futuro e certo.

2. L’evento @ considerato certo se deve necessariamente verifi-
carsi, anche se non si conosce il momento in cui esso si verifichera.

Articolo 269

Se risulta dall’obbligazione che il debitore deve adempierla quan-
do potra e ne avra i mezzi, il giudice fissa la data di scadenza del
termine tenendo conto delle risorse attuali e future del debitore, ed
esigendo da questi la diligenza della persona desiderosa di adempiere
le proprie obbligazioni.

Articolo 270

Il debitore perde il beneficio del termine:

1) Se @ dichiarato fallito o insolvente, in conformita alle dispo-
sizioni di legge.

2) Se per fatto proprio, ha considerevolmente diminuito le ga-
ranzie accordate ai creditori, anche in virti di un atto po-
steriore o per legge, salvo che il creditore non preferisca
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chiedere un supplemento di garanzia. Se la diminuzione delle.
garanzie é dovuta a causa non imputabile al debitore, si avra
la scadenza del termine, salvo che il debitore non fornisca
un garanzia sufficiente.

3) Se non fornisce al creditore le garanzie promosse nel con-
tratto.

Articolo 271

1. L’obbligazione cui @ apposto un termine sospensivo diviene
esigibile alla scadenza del termine, ma il creditore pud anche prima
della scadenza del termine, adottare misure conservative dei propri
diritti. Egli pu, in particolare esigere delle garanzie, se ha il fondato
timore che il debitore possa essere dichiarato fallito o insolvente.

2. Alla scadenza del termine estintivo, l’obbligazione si estingue,
senza che tale estinzione abbia effetto retroattivo.

Capo II.

PLURALITA’ DI OGGETTI

Sezione 1.

Obbligazione alternativa

Articolo 272

L’obbligazione é alternativa se ha per oggetto prestazioni multiple,
e il debitore si libera interamente fornendo una di esse. La scelta spet-
ta al debitore, salvo legge o patto contrario.

Articolo 273

1. Se la scelta spetta al debitore ed egli si astiene dall’eserci-
tarla, o se i debitori multipli non si accordano sulla scelta, il creditore
puo chiedere al giudice di fissare un termine entro il quale il debitore
dovra fare la sua scelta o i diversi debitori dovranno accordarsi; in
mancanza di che, il giudice determina egli stesso l’oggetto dell’obbli-
gazione.

2. Sela scelta spetta al creditore ed egli si astiene dall’esercitarla,
o se i creditori sono pitt di uno e non si accordanosulla scelta, il giu-
dice, a istanza del debitore, fissa un termine alla scadenza del quale la
scelta passa al debitore.
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Articolo 274

Se la scelta spetta al debitore, e nessuna delle prestazioni multi-
ple che costituiscono l’oggetto della obbligazione pud essere eseguita,
il debitore @ tenuto a pagare il valore dell’ultima delle prestazioni la
cui esecuzione @ divenuta impossibile, a condizione che egli sia re-
sponsabile di tale impossibilita almeno per quanto riguarda una delle
prestazioni.

Sezione 2.

Obbligazione facoltativa

Articolo 275

1. L’obbligazione @ facoltativa se il suo oggetto consiste in una
sola prestazione, ma il debitore pud liberarsi fornendo una presta-
zione diversa.

2. L’oggetto dell’obbligazione, che ne determina la natura, é la
prestazione dovuta, e non quella la cui esecuzione libera il debitore.

Capo III.

PLURALITA’ DI SOGGETTI DELL’OBBLIGAZIONE

Sezione 1.

Solidarieta

Articolo 276

La solidarieta tra creditori o tra debitore non si presume; @ sta-
bilita dalla legge o da apposito patto.

Articolo 277

_1. Se vi @ solidarieta tra i creditori, il debitore pud pagare il
debito all’uno o all’altro di essi salvo che uno di essi non si opponga
a tale pagamento.  

2. Peraltro, la solidarieta non impedisce che il credito sia diviso
tra gli eredi del creditore solidale, salvo che il credito stesso non sia
indivisibile . , '
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Articolo 278

1. I creditori solidali possono agire contro il debitore simulta-
neamente o separatamente. Si tiene peraltro conto delle modalita dei
singoli rapporti.

2. Se l’azione per ottenere il pagamento del debito @ promossa
da uno dei creditori solidali, il debitore non pud opporre a tale cre-
ditore le eccezioni personali opponibili agli altri creditori. Pud perd
opporre le eccezioni personali al creditore che ha promosso [’azione,
e quelle comunia tutti i creditori.

Articolo 279

1. Se il debitore é liberato dal debito nei confronti di uno dei
creditori solidali per causa diversa dal pagamento, é liberato nei con-
fronti degli altri creditori solo fino alla concorrenza della parte del
creditore nei confronti del quale é@ liberato.

2. Nessuno dei creditori solidali pud agire in modo tale da re-
care pregiudizio agli altri creditori.

Articolo 280

1. La parte di credito che il creditore solidale riceve a titolo
di pagamento appartiene a tutti i creditori ed é divisa tra essi.

2. La divisione avviene in parti uguali, salvo patto o disposizio-
ne contraria.

Articolo 281

Se vi @ solidarieta tra i debitori, il pagamento effettuato da uno
di essi libera tutti gli altri.

Articolo 282

1. Il creditore pud agire contro tutti i debitori solidali, simulta-

neamente o separatamente. Si tiene peraltro conto delle modalita dei
singoli rapporti.

2. Il debitore contro cui @ promossa l’azione per ottenere il
pagamento non pud opporre al creditore le eccezioni personali agli

altri debitori,:ma pud opporre le proprie eccezioni personali e quelle
che sono comwuni a tutti i debitori.
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Articolo 283

La novazione del debito tra il creditore e uno dei debitori soli-
dali comporta la liberazione degli altri debitori, salvo che il creditore
non si sia riservato il diritto di agire nei loro confronti.

Articolo 284

Il debitore pud opporre in compensazione il debito del creditore
verso un condebitore, solo fino alla concorrenza della parte di que-

st’ultimo.

Articolo 285

Se nella medesima persona si riuniscono le qualita di creditore e
di debitore solidale, l’obbligazione degli altri debitori si estingue solo
fino alla concorrenza della parte di quel condebitore.

Articolo 286

1. La remissione del debito consentito dal creditore a favore di
uno dei debitori solidali non libera gli altri condebitori salvo espressa
dichiarazione del creditore.

2. In mancanza di tale dichiarazoine, il creditore non puo agire
contro gli altri condebitori se non detratta la parte del debitore libe-
rato, salvo che si sia riservato il diritto di agire contro di essi per
V'intero debito. In tal caso, gli altri condebitori possono ripetere dal
debitore liberato la sua parte di debito.

Articolo 287

Se il creditore consente la remissione della solidarieta a favore di

uno dei debitori solidali, il suo diritto di agire contro gli altri debi-

tori per ottenere il pagamento dell’intero debito sussiste, salvo patto

contrario.

Articolo 288

1. In tutti i casi di remissione, sia del debito sia della solida-
rieta, gli altri condebitori possono ripetere dal debitore a favore del
quale @ stata fatta la remissione, l’eventuale contributo a favore dei

debitori insolventi, in conformita alJ’articolo 295.  
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2. Peraltro, se il creditore ha liberato da ogni obbligazione il de-
bitore a favore del quale ha consentito la remissione, il contributo del
debitore alla parte degli insolventi é pagato dal creditore.

Articolo 289

1. Se il debito di un debitore solidale si estingue per prescri-
zione, la prescrizione non giova agli altri condebitori se non per la
parte di tale debitore.

2. Se la prescrizione @ interrotta o sospesa per quanto concer-
ne un debitore solidale, il creditore non pud invocare l’interruzione
o la sospensione nei confronti degli altri condebitori.

Articolo 290

1. Nell’adempimento dell’obbligazione, il debitore solidale rispon-
de esclusivamente del fatto proprio.

2. La costituzione in mora di uno dei debitori solidali, o I’a-
zione promossa contro uno di essi, non ha effetto nei confronti degli
altri condebitori. Ma se un debitore solidale costituisce in mora ilcre-
ditore, tale costituzione in mora giova agli altri condebitori.

Articolo 291

La transazione fatta dal creditore con uno dei debitori solidali
giova a tutti gli altri condebitori se comporta la remissione del debito
o la liberazione del debito a qualsiasi titolo. Essa non pud perd far
sorgere un’obbligazione a loro carico, né aggravare quella gia esisten-
te, salvo che essi vi consentano.

Articolo 292

1. Il riconoscimento del debito fatto da uno dei debitori solidali
non ha effetto nei confronti degli altri- condebitori.

2. Se uno dei debitori solidali rifiuta di prestare il giuramento
deferitogli, o deferisce il giuramento al creditore e questi lo presta,
il giuramento rifiutato o prestato non nuoce agli altri condebitori.

3. Se il creditore deferisce il giuramento ad uno ‘solo dei debi-
tori solidali e questi lo presta, tale giuramento giova agli altri conde-
bitori. -
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Articolo 293

1. La sentenza pronunciata contro uno dei debitori solidali non

ha effetto contro gli altri.

2. Se la sentenza @ pronunciata a favore di uno di essi, giova

agli altri, salvo che sia fondata sopra ragioni péfsonali al debitore a

favore del quale & stata pronunciata. ©

Articolo 294

1. Se uno dei debitori solidali paga l’intero debito, pud ripetere

dai condebitori soltanto la parte di ciascuno di essi, ancorché abbia
esercitato l’azione del creditore in via surrogatoria.

2. Il debito pagato @ ripartito tra i debitori in parti uguali, sal-

vo patto o disposizione contraria.

Articolo 295

Se uno dei debitori solidali @ insolvente, la perdita si ripartisce

per contributo tra il debitore che ha effettuato il pagamento ed i con-
debitori solvibili.

Articolo 296

Se uno solo dei debitori solidali ha interesse al debito, tale debi-

tore assume su di sé l’adempimento dell’intero debito nei confronti

dei condebitori.

Sezione 2.

Indivisibilita

Articolo 297

1. L’obbligazione é indivisibile:

a) Se ha per oggetto una cosa che non é, per sua natura, suscetti-

bile di divisione;

b) Se dallo. scopo perseguito dalle parti risulta che la presta-
zione non deve: essere divisa ,o se tale é l’intenzione delle

parti.
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Articolo 298

1. Se l’obbligazione é indivisibile, ciascuno dei debitori é tenuto
per il tutto.

2. Il debitore che ha effettuato il pagamento pud ripetere dai
condebitori la parte di ciascuno di essi, salvo che risulti il contrario
dalle circostanze.

Articolo 299

1. Se vi sono pitt creditori o pitt eredi dello stesso creditore,
ciascuno dei creditori o degli eredi pud esigere l’'adempimento dell’in-
tera obbligazione indivisibile. Sé uno di essi fa opposizione al paga-
mento, il debitore deve eseguire la prestazione a favore di tutti i —
creditori riuniti, ovvero consegnare l’oggetto dell’obbligazione.

2. I creditori dell’obbligazione indivisibile possono ripetere la
parte a ciascuno spettante dal creditore che ha ricevuto il pagamento.

Titolo IV.

TRASFERIMENTO DELL’OBBLIGAZIONE

Capo I.

Cessione di credito

Articolo 300

Il creditore pud cedere il suo diritto a un terzo, salvo che il cre-
dito non sia intrasferibile in virtti di una disposizione di legge, di un
accordo tra le parti, o per sua propria natura. La cessione é valida
anche senza il consenso del debitore.

Articolo 301

Il credito é cedibile se non nella misura in cui esso é pignorabile.

Articolo 302

La cessione non é opponibile al debitore o ai terzi, se non @ ac-
cettata dal debitore o a lui notificata. Peraltro, l’accettazione del debi-
tore non rende la cessione opponibile ai terzi se non ha una data
certa,



")
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Articolo 303

Il creditore cessionario pud, anteriormente alla notifica della ces-

sione o alla sua accettazione, adottare tutte le misure conservative al

fine di salvaguardare il diritto che gli @ stato ceduto.

Articolo 304

La cessione di un credito comprende anche le sue garanzie quali

la fideiussione, il privilegio e l’ipoteca, nonché gli interessi e le rate

scadute.

Articolo 305

1. Salvo patto contrario, il cedente non garantisce che l’esisten-

za del credito ceduto al momento della cessione, se questa avviene a

titalo oneroso.

2. Se la cessione @ fatta a titolo gratuito, il cedente non garan-
tisce nemmeno l’esistenza del credito.

Articolo 306

1. Il cedente non garantisce la solvenza del debitore, salvo che
tale garanzia costituisca oggetto di apposito patto.

2. Se il cedente ha garantito la solvenza del debitore tale ga-

ranzia non riguarda, salvo patto contrario, che la solvenza del debitore
al momento della cessione.

Articolo 307

Quando il cedente assume la garanzia della solvenza del debitore,

in conformita ai due articoli precedenti, il creditore @ responsabile

solo per cid che ha ricevuto, oltre agli interessi e le spese, nonostante

qualsiasi patto contrario.

Articolo 308

Il creditore cedente risponde del proprio fatto personale, ancor-
ché la cessione sia a titolo gratuito o sia fatto senza garanzia.

Articolo 309

Il debitore ceduto pud opporre al cessionario le eccezioni che
egli poteva opporre al cedente al momento in cui la cessione é divenu--
ta a lui opponibile. ‘PaO ugualmente opporre le eccezioni derivanti
dal contratto di cessione.
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Articolo 310

In caso di conflitto tra pili cessioni aventi per oggetto lo stesso
credito, é data preferenza alla cessione che @ divenuta opponibile- ai
terzi prima delle altre.

Articolo 311

1. In caso di pignoramento effettuato nei confronti del debitore
ceduto prima che la cessione divenga opponibile ai terzi, la cessione
si considera quale secondo pignoramento riguardo al pignorante.

2. In tale caso, se un altro pignoramento é effettuato dopo che
la cessione é divenuta opponibile ai terzi, il credito @ ripartito per con-
tributo in parti uguali tra il primo pignorante, ‘il cessionario e il se-
condo pignorante; la somma necessaria a completare l’ammontare del-
la somma ceduta, a favore del cessionario, é prelevata dalla parte del
secondo pignorante.

Capo II.

CESSIONE DI DEBITO

Articolo 312

La cessione di debito ha luogo per accordo tra il debitore ed un -
terzo che assume il debito del debitore.

Articolo 313

1. La cessione di debito non é@ opponibile al creditore se non
dopo l’adesione di quest’ultimo.

2. Nel caso in cui il cessionario o il debitore originario notifi-
chino la cessione al creditore, assegnandogli un termine ragionevole
per l’adesione, la cessione si considera rifiutata se il creditore non ma-

. nifesta la sua adesione prima della scadenza del- termine.

Articolo 314

1. Finché il creditore non ha manifestato la sua adesione o non
Vha rifiutata, il cessionario é tenuto, nei confronti del debitore origi-
nario, ad -effettuare il pagamento a mani del creditore in tempo utile, -
salvo patto contrario.

ve
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2. Peraltro, il debitore originario non pud esigere che il cessio-
nario effettui il pagamento al creditore, finché non ha egli stesso
adempiuto l’obbligazione assunta verso il cessionario in virtii del con-
tratto di cessione.

Articolo 315

1. Il debito ceduto si trasmette con tutte le garanzie.
2. Peraltro, chi ha prestato garanzia sia reale che personale é

obbligato verso il creditore solo se ha consentito alla cessione.

Articolo 316

Salvo patto contrario, il debitore originario & garante della sol-
venza del cessionario al momento dell’adesione del creditore.

Articolo 317

Il cessionario pud opporre al creditore Je eccezioni che speitano
al debitore originario e quelle che derivano dal contratto di cessione.

Articolo 318

1. La cessione di debito puo aver luogo per accordo tra il cre-
ditore e il cessionario, sostituendo quest’ultimo al debitore originario
nelle sue obbligazioni.

2. In tale caso, si applicano le disposizioni degli articoli 315
e 317.

Articolo 319

i. La vendita dell’immobile ipotecato non implica, salvo patto
contrario, il trasferimento del debito ipotecario all’acquirente dell’im-
mobile.

2. Se il venditore e l’acquirente convengono di cedere il debito
e se Vatto di vendita € trascritto, il creditore, dopo la notifica fattagli
per via legale, deve aderire alla cessione o rifiutarla, entro un termi-
ne non superiore a sei mesi. Decorso tale termine il silenzio del cre-
ditore & considerato adesione,  
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TITOLO V.

ESTINZIONE DELLE OBBLIGAZIONI

Capo I.

ADEMPIMENTO

Sezione 1.

Parti dell’adempimento

Articolo 320

1. L’obbligazione pud essere adempiuta dal debitore, dal suc
rappresentante, o da chiunque altro vi abbia interesse, con l’osservanza
delle disposizioni dell’art. 205.

2. Con l’osservanza delle stesse disposizioni, pud essere adem-
piuta anche da persona che non. vi abbia interesse, anche all’insapu-
ta del debitore o contro la sua volonta. Il creditore, peraltro, pud rifiu-
tare l’adempimento offerto dal terzo, se il debitore vi si é@ opposto
e ha comunicato l’opposizione al creditore.

Articolo 321

1. Se l’obbligazione & adempiuta da un terzo, questi pud ripete-
re dal debitore cid che ha pagato.

2. Peraltro, il debitore malgrado il quale @ stato effettuato il pa
gamento, pud respingere totalmente o in parte la ripetizione di chi ha
pagato per lui, se dimostra di aver avuto un qualsiasi interesse ad op-
porsi al pagamento.

Articolo 322

1. L’adempimento é valido solo se chi paga @ proprietario della
cosa data in adempimento e capace di disporne.

2. Peraltro, il pagamento della cosa dovuta fatto da persona
incapace di disporne, estingue l’obligazione se non reca danno a_ chi
ha pagato.

Articolo 323

Se il pagamento é fatto da un terzo, questi si surroga al creditore
soddisfatto, nei seguenti casi:
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a) Se chi ha pagato era tenuto all’adempimento con il debitore
© per suo conto;

b) Se, essendo egli stesso creditore, ancorché chirografario ha
pagato un altro creditore avente preferenza su di lui, a moti-
vo di una ggranzia reale;

c) ‘Se, avendo acquistato un immobile, ne ha impiegato il prez-
zo per pagare dei creditori ai quali tale immobile era asse-
gnato a garanzia dei loro diritti;

d) Se una disposizione speciale di legge gli accorda il benefi-
cio della surrogazione.

Articolo 324

Il creditore che riconosce il pagamento fatto da un terzo pud, in
virti di un patto concluso con quest’ultimo, surrogarlo nei suoi diritti,
anche senza il consenso del debitore. Tale patto non pud essere con-
cluso posteriormente al pagamento.

Articolo 325

Se il debitore prende a mutuo una somma di denaro per pagare
il debito, pud surrogare il mutuante al creditore che riceve il paga-
mento, anche senza il suo consenso, a condizione che nell’atto di mu-
tuo sia indicato che la somma mutuata é@ destinata al pagamento del
debito, e che nella quietanza sia menzionato che il pagamento @ stato
fatto con i fondi forniti dal nuovo creditore.

Articolo 326

Ii terzo surrogato al creditore, legalmente o in virtth di apposito
patto, gli & sostituito nel credito sino alla concorrenza delle somme
da lui stesso pagate, con tutti gli attributi, gli accessori, le garanzie e le
eccezioni relative al credito.

Articolo 327

1. Salvo patto contrario, se un terzo paga al creditore una parte
del credito e si trova a lui surrogato per tale parte, tale pagamento non
pud nuocere al creditore, i quale pud esercitare i suoi diritti, per cid
che ancora gli @ dovuto, con preferenza rispetto al terzo.

2. Se un altro terzo @ surrogato al creditore per cid che ancora
gli @ dovuto il secondo surrogato concorre con il primo, per contri-
buto, proporzionalmente a cid che é dovuto a ciascuno di essi.
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Articolo 328

Il terzo detentore che ha pagato tutto il debito ipotecario e che @
surrogato ai creditori non pud, in virtl della surrogazione, recla-
mare dal terzo detentore di un altro immobile ipotecato per lo stesso
debito, che la sua parte di debito proporzionale al valore dell’immo-
bile che egli detiene.

Articolo 329

ll pagamento deve essere fatto al creditore o al suo rappresen-
tante. Chi presenta al debitore la quietanza rilasciata dal creditore si
considera. qualificato a ricevere il pagamento, salvo che sia stato con-
venuto che il pagamento deve essere fatto al creditore personalmente.

Articolo 330

Il pagamento fatto a persona diversa dal creditore o dal suo rap-
presentante non libera il debitore salvo che sia ratificato dal creditore,
che torni a vantaggio di questi, e sino alla concorrenza di tale vantag-
gio, o salvo che sia stato effettuato in buona fede a chi era in possesso
del titolo credito.

Articolo 331

Se il creditore rifiuta, senza valido motivo, di ricevere il paga-
mento ch egli @ regolarmente offerto, o di compiere gli atti senza i
quali il pagamento non puod essere effettuato, o se dichiara che non
accettera il pagamento, é costituito in mora dal momento in cui il suo
rifiuto &@ constatato con intimazione notificata per via legale.

Articolo 332

Se il creditore @ in mora, la perdita e il deterioramento della cosa
sono a suo rischio, gli interessi del debito cessano di decorrere, e il
debitore, acquista il diritto di consegnare la cosa a spese del creditore
e di chiedere il risarcimento del danno che glie ne deriva.

Articolo 333

Se Voggetto del pagamento @ una cosa certa che deve essere con
segnata nel luogo in cui si trova, il debitore pud, dopo aver intimate
al creditore di prenderla in consegna, ottenere dal siudice l’autorizza-
zione a depositare la cosa. Se si tratta di immobile o di cose destinatr
a restare nel luogo in cui si trovano, il debitore pud chiedere che ver
sano messe sotto sequestro.



—ii—

Articolo 334

1. It debitore con [’autorizzazione del giudice, pud-vendere al-
Vasta pubblica le cose soggette a rapido deperimento o quella le cui
spese di deposito o di custodia sono eccessive, e depositare il prezzo
presso Ja Cassa del Tribunale.

2. Se le cose hanno un prezzo di mercato o sono quotate in azio-
ni, non possono essere vendute all’asta salvo che sia possibile venderle
al prezzo corrente.

Articolo 335

Si pud ugualmente ricorrere al deposito o ad altra misura equi-
valente, se il debitore ignora Videntita o il domicilio del creditore,
se questi, essendo colpito da incapacita totale o parziale non ha un
rappresentante autorizzato a ricevere il pagamento in sua vece, se il
credito é oggetto di una disputa tra pill persone, o se esistono altri
seri motivi che giustificano tale misura.

Articolo 336

L’offerta reale vale come pagamento per cid che concerne il de-
bitore, se & seguita dal deposito in conformita alle disposizioni del
Codice di Procedura, o di altra misura equivalente ,a condizione che
sia accettata dal creditore o sia riconosciuta valida con sentenza pas-
sata in giudicato.

Articolo 337

1. Il debitore che ha fatto delle offerte seguite da deposito o
altra misura equivalente, pud ritirarlo finché il creditore non le ha
accettate Oo non siano state riconosciute valide con sentenza passata in
giudicato, nel qual caso i condebitori e i garanti non sono liberati.

2. Peraltro, se il debitore ritira le offerte dopo la loro accet-
tazione da parte del creditore, o dopo Ja sentenza che le dichiara
valide, e se tale ritiro é accettato dal creditore, questi perde il diritto
di valersi delle garanzie che assicurano il suo credito; i condebitore
e i garanti sono in tal caso liberati.

Sezione 2.

Oggetto dell’adempimento

Articolo 338

L’adempimento consiste nell’esecuzione della prestazione dovuta.
Il creditore non pud essere obbligato a ricevere un’altra prestazione,
anche se di valore uguale o superiore.
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Articolo 339

1. Salvo patto o disposizione contraria, il debitore non pud ob-
bligare il creditore ad accettare un adempimento parziale.

2. Se, nel caso in cui il debito sia in parte contestato, il creditore
accetta di ricevere il pagamento della parte non in contestazione, il
debitore non puo rifiutare di pagare tale parte.

4

Articolo 340

Se il debitore, tenuto a pagare, oltre al debito principale, le spese
e gli interessi, effettua un pagamento che non copre interamente il de-
bito e i stoi accessori, tale pagamento, in mancanza di patto contra-
rio, 6 imputato prima di tutto alle spese, quindi agli interessi, e infine
al debito principale.

Articolo 341

Se il debitore ha verso lo stesso creditore pitt debiti della stessa
specie, e se il pagamento da lui effettuato, non é sufficiente a coprire
tutti i debiti, egli pud, all’atto del pagamento, designare il debito che
intende soddisfare, salvo che a tale designazione non si opponga una
disposizione di legge o apposito patto.

Articolo 342

In mancanza del patto o della disposizione di cui all’articolo pre-
cedente, il pagamento é imputato al debito scaduto, o al debito pil
oneroso nel caso in cui piti debiti siano scaduti, o infine al debito de-
signato del creditore nel caso in cui essi siano tutti ugualmente onerosi.

Articolo 343

1. Salvo patto o disposizione contraria, il pagamento deve essere
effettuato immediatamente, non appena l’obbligazione é sorta in modo
definitivo nel patrimonio del debitore.

2. Peraltro, il giudice pu6; in casi eccezionali e salvo disposizio-
ne contraria, accordare al debitore, se la situazione di questi lo esige,
una o pii dilazioni ragionevoli per l’adempimento dell’obbligazione, a
condizione che cid non rechi grave pregiudizio al creditore.

Articolo 344

1. Salvo patto o disposizione contraria, se l’oggetto della obbli-
gazione @ una cosa certa, essa deve essere consegnata nel luogo in cui

x
si trovava quando l’obbligazione é sorta.
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2. Per le altre obbligazioni, l’adempimento @ dovuto nel luogo in

cui si trova il domicilio del debitore al tempo del pagamento, o nel

luogo in cui si trova la sede della sua attivita, se l’obbligazione é in

relazione a tale attivita.

Articolo 345

Salvo patto contrario, le spese dell’adempimento sono a carico del
debitore.

Articolo 346

1. Chi ha pagato una parte del debito ha diritto di esigere una
quietanza per cid che ha pagato e a l’annotazione del pagamento sul
titolo del credito. Ha altresi diritto, quando il debito é@ interamente
pagato, di esigere la restituzione o l’annullamento del titolo. In caso
di perdita del titolo, pud chiedere al creditore una dichiarazione scrit-
ta che attesti che il titolo é stato perduto.

2. Se il creditore rifiuta di osservare le disposizioni del comma
precedente, il debitore pud depositare giudizialmente la cosa dovuta.

Capo II.

MODI DI ESTINZIONE EQUIVALENTI ALL’ADEMPIMENTO

Sezione 1.

Dazione in pagamento

Articolo 347

Se il creditore accetta in pagamento una prestazione diversa da

quella che gli era dovuta, tale dazione in pagamento vale come adem-

pimento.

Articolo 348

Le disposizioni relative alla vendita, e in particolare quelle concer-

nenti la capacita delle parti, la garanzia per l’evizione e quella per i

vizi della cosa, si applicano alla dazione in pagamento, in quanto que-

sta trasferisce la proprieta della cosa consegnata in sostituzione della
prestazione dovuta. Le disposizioni relative all’adempimento, e in par-
ticolare quelle concernenti l’imputazione e l’estinzione delle garanzie,

si applicano alla dazione in pagamento in quanto questa estingue

il debito.



Sezione 2.

Novazione e Delegazione

Articolo 349

Vi @ novazione.

. 1) Per sostituzione del debito, quando Je parti convengono di
sostituire all’obbligazione originaria una nuova obbligazione,
con oggetto o titolo diverso;

2) Per sostituzione del debitore, quando il creditore e un terzo
convengono che quest’ultimo sia sostituito al debitore origi-
nario e che questi sia liberato dal debito anche senza il suo
consenso, ovvero quando il debitore fa accettare dal credi-
tore come nuovo debitore un terzo consenziente.

3) Per sostituzione del creditore, quando il creditore, il debi-
tore e un terzo convengono che quest’ultimo sia sostituito al
creditore originario.

Articolo 350

1. La novazione ha effetto solo se l’obbligazione originaria e la
nuova obbligazione sono entrambe esenti da ogni causa di nullita.

2. Se Vobbligazione originaria deriva da un contratto annulla-
bile, la novazione ha effetto solo se la nuova obbligazione @ stata
assunta allo scopo di confermare il contratto e di sostituire L’obbli-
gazione originaria.

Articolo 351

1. La novazione non si presume; essa deve essere espressamente
convenuta dalle parti o risultare chiaramente dalle circostanze.

2. In particolare salvo patto contrario, la novazione non risulta
dall’emissione di un titolo per un debitore preesistente, né dalle modi-
fiche che riguardano solo il tempo, il luogo o le modalita dell’esecu-
zione della prestazione, né dalle modifiche che riguardano solo le ga-
ranzie o il tasso d’interesse.

Articolo 352

1. La semplice iscrizione del debito in un conto corrente non
costituisce novazione.

2. Vi @ peraltro novazione se il conto @ saldato e riconosciuto,
x

ma se il debito era garantito da garanzia speciale ,questa é conservata
salvo patto contrario.



Articolo 353

i. La novazione ha per effetto di estinguere l’obbligazione ori-
ginaria con i suoi accessori, e di sostiturile una nuova obbligazione.

2. Le garanzie dell’bobligazione originaria non si trasferiscono
alla nuova obbligazione, salvo che la legge non disponga diversamente,
o che una nuova diversa intenzione delle parti non risulti da apposito
patto o dalle circostanze.

Articolo 354

1. Se il debitore aveva fornito delle garanzie reali per l’obbliga-
zione originaria, il trasferimento di tali garanzie alla nuova obbliga-
zione avviene con l’osservanza delle seguenti disposizioni:

a) Se la novazione avviene per sostituzione del debito, il cre-
ditore e li debitore possono convenire che le garanzie si
trasferiscano alla nuova obbligazione nella misura in cui
cid non rechi pregiudizio ai terzi.

b) Se la novazione avviene per sostituzione del debitore, il cre-
ditore e il nuovo debitore possono convenire di mantenere le
garanzie reali anche senza il consenso del debitore originario;

c) Se la novazione avviene per sostituzione del creditore le
tre parti contraenti possono convenire di mantenere le ga-
ranzie.

2. La convenzione relativa al trasferimento delle garanzie reali
é opponibile ai terzi solo se & contemporanea alla novazione, subor-
dinatamente alle disposizioni relative alla trascrizione.

Articolo 355

Le garanzie reali o personali e Ja solidarieta non si trasferiscono
alla nuova obbligazione che con il consenso dei garanti e dei conde-
bitori solidali.

Articolo 356

1. Vi é delegazione quando il debitore fa accettare al creditore
un terzo che acconsente a pagare il debito in suo luogo e vece.

2. La obbligazione non implica necessariamente la preesistenza
di un debito tra il debitore e il terzo.
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Articolo 357

1. Se, nella delegazione, le parti convengono di sostituire alla
obbligazione originaria una nuova obbligazione, tale delegazione vale
come novazione per sostituzione del debitore. Essa ha per effetto di
liberare il delegante verso il delegatario, a condizione che la nuova
obbligazione assunta dal terzo delegato sia valida e che quest’ultimo
non sia insolvente al momento della delegazione.

2. Peraltro la novazione non si presume in materia di delega-
zione; in mancanza di patto sulla novazione, l’obbligazione origina-
ria sussiste contemporaneamente alla nuova obbligazione.

Articolo 358

Salvo patito contrario, lobbligazione del delegato verso il delega-
tario @ valida, ancorché la sua obbligazione verso il delegante sia
nulla o soggetta ad eccezione ,salvo ricorso del delegato contro il
delegante.

Sezione 3.

Compensazione

Articolo 359

1. IL debitore ha diritto alla compensazione tra cid che egli
deve al creditore e cid che gli @ dovuto da quest’ultimo, ancorché i
titoli “dei due debiti siano diversi, a condizione che entrambi i debiti
abbiano per oggetto somme di denaro o cose fungibili della stessa spe-
cie e qualita, e che siano entrambi liquidi, esigibili € possano costi-
tuire oggetto di una domanda giudiziale.

2. La remissione del pagamento a seguito di una dilazione con-
cessa dal giudice 0 accettata dal creditore non @ di ostacolo alla com-
pensazione.

Articolo 360

Il debitore pud far valere la compensazione anche se i debiti so-
no pagabili in luoghi diversi; ma in tale caso deve risarcire il danno
cagionato al creditore dal fatto di non aver potuto, a causa della com-
pensazione, ottenere o effettuare la prestazione nel luogo stabilito.
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Articolo 361

La compensazione si verifica, qualunque sia il titolo dei debiti,
eccettuati i seguenti casi:

a) se uno dei debiti ha per oggetto la restituzione di una cosa
di cui il proprietaria sia stato ingiustamente spogliato;

b) se uno dei debiti ha per oggetto la restituzione di una cosa
depositata o data in comodato;

c) se uno dei debiti costituisce un credito impignorabile.

Articolo 362

1. La compensazione si verifica solo se & opposta dalla parte
interessata. Ad essa non si pud rinunciare preventivamente.

2. La compensazione estingue i debiti, sino alla concorrenza
del minore, dal momento in cui essi diventano, suscettibili di com-
pensazione. In materia di compensazione, l’imputazione avviene se-
condo le norme previste per l’imputazione dell’adempimento.

Articolo 363

Se il termine di prescrizione del credito & scaduto al momento in
cui ¢ opposta la compensazione, questa si verifica nonostante l’eccezione
di prescrizione se, al momento in cui la compensazione é divenuta pos-
sibile, il termine di prescrizione non era ancora scaduto.

Articolo 364

1. La compensazione non puo verificarsi in pregiudizio dei di-
ritti acquisiti dai terzi.

2. Se, a seguito di pignoramento effettuato da un terzo nei con-
confronti del debitore, questi diventa creditore del suo creditore, il de-
bitore non pud opporre la compensazione in pregiudizio del pignora-
mento.

Articolo 365

1. Se il creditore ha ceduto il credito ad un terzo, il debitore che
ha accettato la cessione senza riserve non pud pitt opporre al cessionario
la compensazione che avrebbe potuto opporre prima di accettare la ces-
sione. Egli pud solamente far valere il suo credito nei confronti del
cedente.
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2. Peraltro il debitore che non ha accettato la cessione e al qua-
le questa é stata notificata pud, nonostante la cessione, opporre la
compensazione.

Articolo 366

Il debitore che aveva diritto di opporre la compensazione e che
ha cid nonostante pagato il debito non pud pitt valersi, in pregiudi-
zio dei terzi, delle garanzie del suo credito, salvo che abbia ignorato
Vesistenza del credito stesso,

Sezione 4.

Confusione

Articolo 367

1. Quando la qualita di creditore e debitore si riuniscono nella
stessa persona, il debito si estingue nella misura in cui vi @ confu-
sione.

2. Se la causa della confusione viene meno con effetto retroat-
tivo ,il debito risorge con tutti i suoi accessori nei confronti di tutti
gli interessati, e si considera che la confusione non abbia mai avuto
luogo.

Capo II]

ESTINZIONE DELL’OBBLIGAZIONE

SENZA ADEMPIMENTO

Sezione 1.

Remissione dell’obbligazione.

Articolo 368

- Liobbligazione si estingue con la remissione volontaria del debito
fatta dal creditore. La remissione é valida dal momento in cui giunge
a conoscenza del debitore ,ma perde efficacia se é rifiutata da que-
st’ultimo. ,
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Articolo 369

1. La remissione dell’obbligazione & soggetta alle disposizioni
generali che disciplinano gli atti a titolo gratuito.

2. Per la remissione non é richiesta alcuna forma speciale, an-
che se ha per oggetto un’obbligazione la cui nascita era subordinata
ad una forma speciale prescritta dalla legge o convenuta dalle parti.

Sezione 2. a

Impossibilita dell’adempimento ”

Articolo 370

L’obbligazione si estingue se il debitore dimostra che l’adempi-
mento é divenuto impossibile per una causa estranea alla sua volonta.

Sezione 3.

Prescrizione estintiva

Articolo 371

Salvo i casi espressamente previsti dalla legge e salvo le seguenti
eccezioni, l’obbligazione si prescrive in quindici anni.

Articolo 372

1. Tutti i crediti periodici e rinnovabili quali le pigioni, gli af-
fitti, gli interessi, le rate, gli stipendi, i salari e le pensioni, si pre-
scrivono in cinque anni, ancorché siano riconosciuti dal debitore.

2. Peraltro, i frutti doyuti dal possessore di mala fede e quelli
dovuti dall’amministratore di un wakf ai beneficiari si prescrivono
in quindici anni.

Articolo 373

I crediti dovuti ai medici, farmacisti, avvocati, ingegneri, esperti,
sindaci, sensali, professori o istitutori, si prescrivono in tre anni, a con-
dizione che tali crediti siano loro dovuti a titolo di compenso per un
servzio reso nell’esercizio della loro professione o di un rimborso delle
spese da essi sostenute.
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Articolo 374

{, Le imposte e i diritti dovuti allo stato si prescrizono in tre
anni. La prescrizione delle imposte e dei diritti annuali decorre dalla
fine dell’esercizio per il quale sono dovuti; la prescrizione dei diritti
da riscuotersi sugli atti giudiziari decorre dalla data di chiusura dei
dibattimenti nella causa cui gli atti si riferiscono o, in mancanza di
dibattimento, dalla data in cui gli atti sono compiuti.

2. Si prescrive ugualmente in tre anni il diritto di ripetere le
imposte e i diritti indebitamente pagati. Tale prescrizione decorre dala
data del pagamento.

3. Le disposizioni precedenti si applicano salvo diverse disposi-
zioni previste da leggi speciali.

Articolo 375

1. I seguenti crediti si prescrivono in un anno:

a) Le somme dovute ai negoziati e fabbricanti per le forniture
fatte a persone che non fanno commercio degli oggetti for-
niti, nonché le somme dovute agli albergatori e gli esercenti
di ristoranti per l’alloggio, il vitto, e le spese sostenute per
i clienti.

b) Le somme dovute ai lavoranti, domestici e salariati per le
loro paghe giornaliere o salari, e per i servizi da essi forniti.

2. Chi invoca tale prescrizione di un anno deve giurare di avere
effettivamente pagato il debito. Il Giudice deferisce il giuramento d’uf-
ficio. Se il debitore & defunto, il giuramento é deferito agli eredi o,
sé questi sono minori, ai loro tutori, perché dichiarino che non cono-
scevano l’esistenza del debito o che sapevano che il pagamento era
stato effettuato.

Articolo 376

1. Le prescrizioni dei crediti di cui agli articoli 373 e 375 de-
corre dal giorno in cui le prestazioni sono state effettuate dai credi-
tori, ancorché questi ultimi continuino a fornire altre prestazioni.

2. Se uno di tali crediti risulta da atto scritto, si prescrive in
quindici anni.

Articolo 377

Il termine di prescrizione é computato a giorni e non ad ore. Hl
giorno iniziale non é calcolato, e la prescrizione si verifica quando ¢
compiuto Vultimo giorno.
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Articolo 378

1. Salvo disposizione speciale, la prescrizione non decorre che
dal giorno in cui il credito @ divenuto esigibile.

2. In particolare, per i crediti soggetti a condizione sospensiva
ia prescrizione decorre dal giorno in cui si realizza la condizione;
per le azioni di garanzia per evizione decorre dal giorno in cui ha
luogo Vevizione; per i crediti a termine decorre dalla data di sca-
denza del termine.

3. Se la data di esigibilita del credito dipende dalla volonta del
creditore, la prescrizione decorre dal giorno in cui questi ha avuto
la possibilita di esprimere la propria volonta.

Articolo 379

t. La prescrizione non decorre ogni qualvolta vi sia un osta-
colo, anche morale, che impedisce al creditore di reclamare il proprio
credito. Non decorre nemmeno tra rappresentante e rappresentato.

2. La prescrizione il cui termine @ superiore a cinque anni non
decorre nei confronti degli incapaci, degli assenti, e delle persone con-
dannate a pene detentive, che non abbiano un rappresentante legale.

Articolo 380

x
La prescrizione é interrotta dall’introduzione di un’azione anche

se il giudice adito & incompetente, da un’intimazione e da un pigno-
ramento, dalla domanda presentata dal creditore per fare ammettere
il proprio credito al passivo del debitore fallito o ad una distribu-
zione, e da qualsiasi altro atto compiuto dal creditore nel corso di un
giudizio per far valere il proprio credito,

Articolo 381

1. La prescrizione é interrotta dal riconoscimento, espresso o
tacito, del diritto del creditore da parte del debitore.

2. E’ considcrato riconoscimento tacito il fatto che il debitore
lasci nelle mani del creditore un pegno a garanzia del debito.

Articolo 382

1. Se la prescrizione @ interrotta, una nuova prescrizione inco-
mincia a decorrere dal momento in cui l’atto interruttivo ha cessato di
produrre i suoi effetti. La nuova prescrizione ha la stessa durata della
orima.
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2. Peraliro, se il debito é stato constato con sentenza passata
in giudicato, o se si tratta di un debito che si prescrive in un anno e
la cui prescrizione & stata interrotta dal riconoscimento del debito da
parte del debitore, il debito stesso si prescrive in quindici anni, salvo
che il debito constatato con sentenza non comprenda delle obbliga-
zioni periodiche e rinnovabili che sono divenute esigibili solo dopo Ja
sentenza.

Atticolo 383

1. La prescrizione estingue l’obbligazione, ma lascia peraltro
sussistere le obbligazioni naturali.

2. Se un debito si estingue per prescrizione, si estinguono anche
gli interessi e gli altri accessori, ancorché la prescrizione particolare
che si applica a tali accessori non sia ancora compiuta.

Articolo 384

1. La prescrizione non pud essere rilevata d’ufficio dal giudice.
Deve essere chiesta dal debitore, da uno dei suoi creditori, o da chiun-
que altro vi abbia interesse, ancorché il debitore ometta di farlo.

2. La prescrizione pud essere opposta in tutti i gradi del giudi-
zio, anche in grado di appello.

Articolo 385

1. Non si puo rinunciare alla prescrizione prima di avere acqui-
sito il diritto di valersene, né convenire un termine diverso da quello
stabilito dalla legge.

2. Peraltro chi ha la capacita di disporre dei proprio diritti pud
rinunciare, anche tacitamente ad una prescrizione di cui puod valersi;
ma la rinuncia fatta in danno dei diritti dei creditori non é da essi
opponibile.

TITOLO VI

PROVA DELL’OBBLIGAZIONE

Articolo 386

Il creditore deve fornire la prova dell’obbligazione, e il debitore
della sua liberazione.



—~ 33 —

Capo I.

PROVA DOCUMENTALE
,

Articolo 387

1. Il titolo autentico @ quello con il quale un pubblico uffi-
ciale e un incaricato di pubblico servizio attesta, nelle forme legali e
nei limiti del suo potere e della sua competenza, dei fatti che hanno
avuto luogo in sua presenza o delle dichiarazioni a lui fatie dagli
interessati.

2. Se il titolo non ha i caratteri del titolo autentico, vale come
scrittura privata a condizione che rechi la firma, il sigillo, o l’impronta
digitale delle persone interessate.

Articolo 388

Sino a che non sia dichiarato falso nei modi stabiliti dalla legge,
il titolo autentico fa fede contro chiunque, dei fatti che vi sono atte-
stati e che sono stati compiuti nei limiti dei suoi poteri dalla persona
che Je ha redatto o, in presenza di questi, dalle persone interessate.

Articolo 389

1. Se esiste l’originale del titolo autentico, le copie autenticate o
fotostatiche fanno fede nella misura in cui sono conformi all’originale.

2. La copia @ considerata conforme all’originale se la sua conte-
stazione, si effettua la collazione della copia con l’originale.

Articolo 390

Se Voriginale del titolo autentico non esiste,, la copia fa fede
alle seguenti condizioni:

a) Le prime copie, munite o meno di formula esecutiva, fanno
fede come l’originale se il loro aspetto esteriore non @ tale
da far dubitare della loro conformita con J’originale.

b) Lo stesso valore. é attribuito alle copie autentiche delle prime
copie, ma in tal caso ciascuna delle parti pud chiedere la
collazione della copia con la prima copia.

c) Quanto alle copie autentiche delle copie della prime copie,
esse possono, secondo i casi, avere valore puramente indi-
cativo.
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Articolo 391

La scrittura privata si considera rilasciata dalla persona che I’ha
sottoscritta, salvo che questi non disconosca formalmente la scrittura,
la firma, il sigillo o l’impronta a lui attribuiti. Gli eredi o gli aventi
causa di tale persona non sono tenuti al disconoscimento, e possono
limitarsi a dichiarare sotto giuramento di non sapere che la scrittura,
la firma, il sigillo o Vimpronta digitale appartengono alla persona cui
sono attribuiti.

Articolo 392

1. La scrittura privata non fa fede della sua data nei confronti.
dei terzi, che dal momento in cui acquista data certa;

a) dal giorno in cui é iscritta nell’apposito registro;

b) dal giorno in cui la sua sentenza é accettata da un altro ti-
tolo avente data certa;

x
c) dal giorno in cui la scrittura é

ciale competente;

d) dal giorno della morte di una delle persone di cui reca la
scrittura, la firma, il sigillo o l’impronta digitale riconosciuti,
o dal giorno della sopravvenuta impossibilita fisica di scri-
vere o di apporre l’impronta digitale, e in generale dal giorno
in cui si verifica qualsiasi altro avento che stabilisce in mo-
do certo V’anteriorita della scrittura.

vistata da un pubblico uffi-

2. Peraltro ,il giudice pud, tenendo conto delle circostanze, di-

spensare le quietanze dall’applicazione delle precedenti disposizioni.

Articolo 393

1. Le lettere firmate hanno la stessa efficacia probatoria delle
scritture private.

2. Hala stessa efficacia il telegramma, se l’originale depositato
all’ufficio postale é firmato dal mittente. La riproduzione, fino a prova
contraria, si presume conforme all’originale.

3. Se Voriginale del telegramma @ distrutto, la riproduzione ha
valore puramente indicativo. .

Articolo 394

_ | libri commerciali non fanno fede nei confronti dei non com-
mercianti. Peraltro, se tali libri recano delle annotazioni relative a
forniture fatte dai commercianti, il giudice pud, nella misura in cui é
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ammessa la prova testimoniale, deferire il giuramento supplettorio al-
Vuna o all’altra delle parti.

2. I libri dei commercianti non fanno fede contro di essi. Ma se
tali libri sono tenuti regolarmente, la persona che vuole usarli come
prove non puod dividerne il contenuto e scartare cid che é contrario alle
sue pretese.

Articolo 395

I registri e i documenti domestici non fanno fede contro la per-
sona che li ha redatti, se non nei due casi seguenti:

a) se la persona vi dichiara espressamente di aver ricevuto un
pagamento;

b) se vi dichiara espressamente di aver voluto che le annota-
zioni fatte su tali registri o documenti valgono come titolo
a favore della persona a vantaggio della quale tali annota-
zioni stabiliscono un diritto.

Articolo 396

1. Se un’annotazione che comporta la liberazione del debitore,

anche se non firmata dal creditore, é scritta sul titolo di credito, essa

{a fede contro il creditore se il titolo non é mai uscito dal suo posses-
so, salvo prova contraria.

2. La stessa disposizione si applica all’annotazione che compor-

ta la liberazione del debitere, scritta dal creditore, anche se non firma-

ta, sul duplice originale del titolo o sulla quietanza, se tale duplice ori-

ginale o tale quietanza é in possesso del debitore.

Capo IL.

PROVA TESTIMONIALE

Articolo 397

1. Salvo patto o dispesizione contraria, e im materia non commer-

ciale, la prova di un atto giuridico o quella dell’estinzione d’un’obbli-
gazione, non @ ammessa per testimoni se il valore dell’atto o dell’ob-

bligazione @ indeterminato ovvero superiore a Sh. So. 500.

2. L’obbligazione & valutata in base al suo valore al momento
della conclusione dell’atto giuridico. a prova testimoniale @ ammessa
se il valore dell’obbligazione supera Sh. So. 500, solo per effetto del
cumulo degli interessi e accessori al capitale.
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3. Se Vazione comprende pit domande provenienti da diverse
fonti, ogni domanda il cui valore non supera Sh. So. 500 pud essere
provata per testimoni, ancorché il totale delle domande superi detta
somma, e ancorché le domande abbiano origine da rapporti intercor-
renti tra le parti, o da atti giuridici della stessa natura. La stessa di-
sposizione si applica a tutti i pagamenti il cui valore non supera i
Sh. So. 500.

Articolo 398

La prova testimoniale non @ ammessa ,ancorché il valore su-
peri Sh. So. 500:

a) quando si tratta di prova contraria o eccedente il conte-
nuto di un atto scritto;

b) se l’oggetto della domanda o il saldo o una parte di un cre-
dito che non pud essere provato che per iscritto;

c) se una delle parti in causa, dopo aver formulato una do-
manda eccedente il valore di Sh. So. 500, ha ridotto la do-
manda ad un valore non superiore a detta cifra.

Articolo 399

1. Se @ richiesta la prova periscritto, la prova testimoniale pud
essere ammessa se esiste un principio di prova per iscritto.

2. Costituisce principio di prova per iscritto qualsiasi scritto pro-
veniente dalla parte avversa, e suscettibile di rendere verosimile l’esi-
stenza del fatto allegato.

Articolo 400

x
La prova testimoniale @ ugualmente ammissibile in luogo della

prova periscritto: -

a) se esiste un impedimento materiale o morale a procurare una
prova per iscritto;

b) se il creditore ha perduto il titolo che costituiva prova per
‘ iscritto, per causa estranea alla sua volonta.
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Capo III.

PRESUNZIONI

Articolo 401

La presunzione legale dispensa da qualunque prova colui a fa-
vore del quale essa é stabilita. Peraltro, & ammessa la prova con-
traria, salvo diversa disposizione di legge.

Articolo 402

1. Le sentenze passate in giudicato fanno fede dei diritti che
esse sanciscono. La presunzione che ne risulta non ammette alcuna
prova contraria, ma non esiste che in relazione alle controversie tra le
stesse parti che agiscono nella medesima qualita, per quanto riguarda
i diritti aventi lo stesso oggetio e la stessa causa.

2. Tale presunzione non pud: essere rilevata d’ufficio dal giu-
dice.

Articolo 403

{i giudice civile non é vincolato dalla sentenza penale salvo per
quanto riguarda i fatti sui quali la sentenza penale ha deciso e doveva
necessariamente decidere.

Articolo 404

Le presunzioni che non sono stabilite dalla legge sono lasciate
alla descrizione del giudice. La prova a mezzo di tali presunzioni non
& ammessa che nei casi in cui la legge ammette la prova testimoniale.

Capo V.

Confessione

Articolo 405

La confessione é il riconoscimento. giudiziale di un fatto giuri-
dicamente rilevante- effettuata dalla parte contro cui il fatto @ allegato
nel corso del relativo giudizio.
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Articolo 406

1. La confessione fa fede contro colui che V’ha fatta.

2. Non pud essere divisa a suo svantaggio, salvo che riguardi
fatti diversi e che l’esistenza di uno di essi non implichi necessaria-
mente quella degli altri.

Capo V.

GIURAMENTO

Articolo 407

i. Ciascuna parte pud deferire il giuramento decisorio all’altra
parte; peraltro, il giudice pud impedire il deferimento del giuramento
se la parte che lo deferisce lo fa abusivamente. ,

2. Colui al quale il giuramento é@ deferito puod riferirlo all’altra
parte. Peraltro, il giuramento non puod essere riferito se ha per oggetto
un fatto che non é comune alle due parti, ma & personale a colui al
quale il giuramento era stato deferito.

Atticolo 408

1. Il giuramento decisorio non pud essere deferito su un fatto
contrario all’ordine pubblico. Ii fatto che ne costituisce l’oggetto deve
essere personale alla parte alla quale il giuramento é deferito; se il
fatto non é personale, il giuramento verte sulla sua semplice cono-
scenza del fatto .

2. Il giuramento pud essere deferito in ogni stato e grado del giu-
dizio.

Articolo 409

La parte che ha deferito e riferito il giuramento non puo ritrat-
tare dal momento in cui l’avversario ha accettato di prestare giura-
mento.

Articolo 410

Quando il giuramento deferito o riferito é stato prestato, l’avver-
sario non pud provarne la falsita. Peraltro, se tale falsita & accertata
con sentenza penale, la parte lesa dal falso giurameinto pu6d reclamare
il risarcimento dei danni, senza pregiudizio del suo diritto di impu-
gnare la sentenza pronunciata contro di lui.
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Articolo 411

Chi rifiuta di prestare il giuramento deferitogli o riferitogli, perde
la causa.

Articolo 412

1. Il giudice pud, d’ufficio, deferire il giuramento a una delle
parti per farne dipendere sia la sentenza sul merito della causa, sia
Vammontare della condanna.

x
2. Affinché il giudice possa deferire tale giuramento, 6 neces-

sario che l’azione non sia sufficientemente provata ma non sia del
tutto sfornita di prova.

Articolo 413

Colui al quale il giudice ha deferito il giuramento suppletorio non
puod riferirlo al suo avversario.

Atticolo 414

1. Il giudice non pud deferire all’attore il giuramento suplleto-
tio sul valore della cosa domandata, salvo che sia impossibile accer-
tare tale valare con altri mezzi.

2. Anche in tal caso, il giudice fissa l’'ammontare massimo per
il quale il givramento dell’attore pud essere ritenuto credibile.

LIBRO II

I SINGOLI CONTRATTI

' CONTRATTI RELATIVI ALLA PROPRIEA’

Capo I.

VENDITA

Sezione 1.

La vendita in generale

ELEMENTI DELLA VENDITA

_ Articolo 415

La vendita @ wn contratto con il quale il venditore si obbliga
a. trasferire al compratore la proprieta di una cosa o di un altro dirit-
to, verso il corrispettivo di un prezzo in denaro.
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Articolo 416

1, Il compratore deve avere una sufficiente conoscenza della
cosa venduta. Tale conoscenza @ considerata sufficiente se il contratto
contiene la designazione della cosa venduta e delle sue qualita essen-
ziali, in modo da consentire l’identificazione.

2. Se nel contratto di vendita @ detto che Ja cosa venduta @ co-
nosciuta al compratore, questi non ha pit il diritto di chiedere 1’an-
nullamento del contratto per difetto di conoscenza, salvo che dimostri
la frode del venditore.

Articolo 417

1. Se la vendita & fatta su campione, qualsiasi difformita fra
merce e campione comporta il diritto del compratore alla risoluzione
del contratto, a meno che nonrisulti attribuita al campione una sem-
plice funzione di riferimento approssimativo alla qualita della merce,
nel quale caso il contratto puod essere risoluto solo se si tratti di diffor-
mita notevole.

2. Se il campione perisce o si deteriora pressoil compratore,
anchesenza sua colpa, la conformita della merce al campione si pre-
sume fino a prova contraria; se il campione perisce o se deteriora
presso il venditore o presso un terzo, anche senza loro colpa; spetta
al compratore la scelta fra la conservazione e la risoluzione del con-
tratto.

Articolo 418

Nella vendita con riserva di gradimento, il contratto non si per-
feziona fino a che il compratore non abbia comunicato al venditore
il proprio gradimento. Se la cosa si trova presso il compratore, il si-
lenzio di questi; trascorso il termine convenuto o risultante dagli usi,
tiene luogo della dichiarazione di gradimento ed il contratto si reputa
perfezionato.

Il venditore & liberato se la cosa si trova presso di lui o presso
un terzo, ed il compratore, trascorso il termine convenuto o risultante
dagli usi ,non abbia proceduto ad esaminarla o, esaminatala, non
abbia comunicato il proprio gradimento.

Articolo 41 9

1. La vendita a prova si presume fatta sotto la condizione so-
spensiva che la cosa abbia la qualita pattuita o sia idonea all’uso cui
¢ destinta.
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2. La prova si deve eseguire nel termine e secondo le modalita
stabilite dal contratto o dagli usi.

Articolo 420

1. La determinazione del prezzo pud limitarsi alla indicazione
della base sulle quali il prezzo stesso sara in seguito fissato.

2. Se la vendita @ fatto al prezzo di mercato, nel dubbio si deve
considerate come prezzo pattuito il prezzo di mercato in vigore nel
luogo e nel momento in cui la cosa venduta deve essere consegnata
al compratore, in mancanza di cid, ci si deve riferire al prezzo di mer-
cato del luogo i cui prezzi di mercato sono considerati applicabili in
base alla consuetudine. oO

Articolo 421

Se i contraenti non hannofissato il prezzo, la vendita non @ nul-
la se risulta dalle circostanze che essi hanno, inteso adottare i prezzi
generalmente praticati in commercio o nei loro rapporti reciproci.

Articolo 422

1. Se un immobile appartenente ad un incapace @ stato venduto
con una perdita di pit: di un quinto rispetto al valore dell’immobile,
al venditore spetta un’azione in supplemento del prezzo per obbligare
il compratore a completare i 4 quinti del prezzo normale.

2. Onde accertare. se vi é una perdita superiore ad un quinto,
occorre valutare l’immobile in base al suo valore al momento della
vendita.

Articolo 423

1. L’azione per ottenere il supplemento del prezzo per compen-
sare la perdita si prescrive in tre anni dal giorno della cessazione del-
lincapacita o dal giorno del decesso del proprietario dell’immobile
venduto.

2. L’esercizio di tale azione non & di pregiudizio ai terzi di buo-
na fede che hanno acquistato diritti reali sull’immobile venduto.

- Articolo 424

Non @ ammessa l’azione per ottenere il supplemento del prezzo,
nel caso di vendita fatto all’asta pubblica a norma di legge.
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OBBLIGAZIONE DEL VENDITORE

Articolo 425

Il venditore é obbligato a fare tutto cié che @ necessario per ef-
fettuare il trasferimento del diritto venduto al compratore, e ad aste-
nersi da tutto cid che pud rendere tale trasferimento impossibile o
difficile.

Articolo 426

Nella vendita in blocco, la proprieta @ trasferita al compratore
come la proprieta di unacosa certa. Vi é vendita in blocco anche
se la fissazione del prezzo dipende dalla determinazione del conte-
nuto della cosa venduta.

Articolo 427

1. Nella vendita a credito, il venditore pud stipulare che il tra-
sferimento della proprieta al compratore sia soggetto alla condizione
sospensiva del pagamento integrale del prezzo, anche se la cosa ven-
duta é stata consegnata.

2. Se il prezzo @ pagabile a rate, i contraenti possono stipulare
che il venditore ne trattenga una parte a titolo di risarcimento in caso
di risoluzione per mancato. pagamento di tutte le rate. Peraltro, il giu-
dice pud, secondo le circostanze, ridurre l’'ammontare del risarcimento
convenuto, in conformita alle disposizioni dell’articolo 221, comma (2).

3. Quando il compratore ha versato tutte le rate, si ritiene
che abbia acquisito la proprieta della cosa venduta dal giorno della
vendita.

4. Le disposizioni dei tre commi precedenti si applicano anche
nel caso in cui i contraenti abbiano qualificato come affitto il contrat-
to di vendita.

Articolo. 428

IL venditore & obbligato a consegnare al compratore la cosa ven-
duta nello stato in cui si trova al momento della vendita.

Articolo 429

La consegna comprende ghi accessori della cosa venduta e tutto
cid che é destinato in modo permanente al suo uso, in conformita alla
natura delle cose,. alle consuetudini locali e all’intenzione dei contra-
enti.
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Articolo 430

1. Se la qualita della cosa venduta @ stata indicata nel contratto,
il venditore, salvo patto contrario, risponde del difetto di qualita se-
condo le consuetudini. Peraltro, il compratore non pud chiedere la
risoluzione del contratto per difetto di quantita, salvo che si dimostri
che il difetto ha un’importanza tale, che, se fosse stato conosciuto, il
contratto non sarebbe stato concluso.

2. Se, al contrario, risulta che la quantita della cosa venduta
eccede quella indicata nel contratto, e se il prezzo é stato fissato a
unita, il compratore, se la cosa non puo essere divisa senza danno,
deve pagare un supplemento di prezzo, salvo che l’eccedenza non sia
enorme, nel qual caso pud chiedere la risoluzione del contratto. Le di-
sposizioni di cui sopra si applicano salvo patto contrario.

Articolo 431

In caso di difetto o di eccedenza di contenuto, il diritto del com-
pratore a chiedere una riduzione di prezzo o la risoluzione del contrat-
to, e il diritto del venditore a chiedere un supplemento di prezzo si
prescrivono in un anno dal momento della consegna effettiva della
cosa venduta.

Articolo 432

1. La consegna consiste nel fatto che la cosa venduta é stata
messa a disposizione del compratore in modo che questi possa pren-
derne possesso e godere senza impedimenti, ancorché non l’abbia ma-
terialmente presa in consegna, purché il venditore lo abbia informato
che la cosa é a sua disposizione. La consegna si effettuta in modo con-
forme alla natura della cosa venduta.

2. La consegna pud aver luogo con il semplice consenso dei
contraenti se la cosa venduta era, prima della vendita, in possesso del
compratore, o se il venditore ha continuato a conservare la cosa ven-
duta a titolo diverso da quello di proprieta.

Articolo 433

Se la cosa venduta deve essere spedita al compratore, la consegna,
salvo patto contrario, avviene al momento del ricevimento della cosa
da parie del compratore.

 



»

— 94 —

Articolo 434

Se la cosa venduta perisce prima della consegna per causa non
imputabile al venditore, il contratto si risolve e il prezzo deve essere
restituito al compratore, salvo che questi sia stato, prima della perdi-
ta, costituita, in mora per Ja presa in consegna della cosa venduta.

Articolo 435

Se la cosa venduta dimniuisce di valore per deterioramento, pri-
ma della consegna, il compratore ha la facolta sia di chiedere la riso-
luzione della vendita nel caso in cui la diminuzione di valore sia di
tale importanza che avrebbe impedito la conclusione della vendita se
fosse sopravvenuta prima del contratto, sia di conservare- il contratto
con una riduzione del prezzo.

Articolo 436

Il venditore & tenuto a garantire che il compratore non sia mo-
lestato nel godimento della cosa venduta né totalmente né in parte,
sia che la molestia derivi da fatto proprio, sia che derivi dal fatto di
un terzo che, al momento della vendita, ha sulla cosa venduta un di-
ritto opponibile al compratore. Il venditore @ tenuto alla garanzia an-
corché il diritto del terzo sia posteriore alla vendita, purché tale di-
ritto derivi dal venditore stesso.

Articolo 437

1. Se un’azione di rivendicazione é promossa contro il compra-
tore, il venditore chiamato in causa deve, secondo il caso e conforma-

mente alle disposizioni del Codice di Procedura Civile, intervenire ac-
canto al compratore o sostiturlo nella causa.

2. Se la chiamata in causa @ fatta in tempo utile, il venditore
che non interviene nella causa deve rispondere dell’evizione, salvo
che dimostri che la sentenza pronunciata nella causa é dovuta a dolo
o colpa grave del compratore.

3. Se il compratore non chiama in causa il venditore in tempo

utile, e subisce l’evizione con sentenza passata in giudicato, perde il
diritto alla garanzia se il venditore dimostra che se fosse intervenuto
nella causa sarebbe riuscito a far respingere l’azione di rivendicazione.

Articolo 438

Il compratore ha diritto alla garanzia ancorché abbia in buona
fede riconosciuto la fondatezza della pretesa del terzo o sia addive-

nuto ad una transazione con il medesimo senza attendere una decisio-
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ne giudiziale, purché abbia chiamato in causa il venditore in tempo
utile e lo abbia inutilmente invitato a sostituirlo nella causa, sempre-
ché il venditore non dimostri che Ja pretesa del terzo era infondata.

Articolo 439

Se il compratore ha evitato l’evizione totale o parziale della cosa
venduta mediante il pagamento di una somma di denaro o |’esecuzione
di un’altra prestazione, il venditore puo liberarsi dalle conseguenze del-
la garanzia con il rimborso della somma pagata o del valore della pre-
stazione eseguita, degli interessi legali e di tutte le spese.

Articolo 440

In caso di evizione totale, il compratore pud reclamare dal ven-
ditore:

1) ll valore della cosa venduta al momento dell’evizione, con
gli interessi legali a decorrere da detto momento.

2) IL valore dei frutti che il compratore ha dovuto restituire al
proprietario che lo. ha evitato.

3) Le spese utili che non pud reclamare dadetto proprietario,
nonché le spese voluttuarie nel caso in cui il venditore sia
stato in malafede.

4) Tutte le spese relative all’azione di garanzia e all’azione di
rivendicazione, salvo quelle che il compratore avrebbe po-
tuto evitare chiamando in causa il venditore nell’azione di
rivendicazione, a norma dell’art. 437.

5) In generale, il risarcimento delle perdite sostenute e del
mancato guadagno a causa dell’evizione.

Le disposizioni di cui sopra si applicano se il compratore non
fonda il suo reclamo su una domanda di risoluzione o di annullamen-
to della vendita.

Articolo 441

1. In caso di evizione parziale o di garanzia gravanti sulla cosa
venduta, il compraiore, se la perdita che glie ne é derivata @ di tale
importanza che se l’avesse conosciuta non avrebbe concluso il con-
tratto, pud reclamare dal venditore le somme indic&te nell’articolo
precedente, a condizione che la cosa venduta e i profitti tratti dalla
medesima siano restituiti.
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2. Se il compratore preferisce conservare la cosa venduta, 0 se
la perdita da lui subita non raggiunge il grado di gravita previsto dal
comma precedente, ha diritto solamente di chiedere un risarcimento
del danno subito a causa dell’evizione.

Articolo 442

1. I contraenti posono, con patto speciale, aumentare o dimi-
nuire la garanzia per l’evizione, ovvero escluderla.

2. Si presume che il venditore abbia escluso la garanzia rela-
tivamente alle servittt apparenti o da lui dichiarate al compratore.

3. Ogni patto che esclude o diminuisce la garanzia per l’evizio-
ne @ nullo se il venditore ha intenzionalmente dissimulato il diritto
appartenente al terzo.

Articolo 443

1. Nonostante ogni clausola di esclusione della garanzia, il ven-
ditore rimane responsabile per l’evizione derivante da fatto proprio.
E’ nutlo ogni patto contrario.

2. In caso di evizione derivante da fatto altrui, il venditore é
ugualmente tenuto a restituire al compraiore il valore della cosa ven-
duta al momento dell’evizione, salvo che dimostri che il compratore
conosceva, al momento della vendita, la causa dell’evizione, o che ha
comperato a suo rischio e pericolo.

Articolo 444

1. Il venditore & tentito alla garanzia se, al momento della con-
segna, la cosa venduta non presenta le qualita la cui esistenza era stata
da lui garantita al compratore, o se la cosa venduta presenta dei vizi che
ne diminuiscono il valore o l’utilita, avuto riguardo allo scopo indicato
nel contratto o alla natura o alla destinazione della cosa medesima. Il
venditore risponde di tali vizi anche se li ignorava.

2. Peraltro, il venditore non risponde dei vizi di cui il compra-
tore era a conoscenza al momento della vendita o di cui avrebbe po-
tuto accorgersi egli stesso se avesse esaminato la cosa con normale dili-
genza, salvo che il compratore non dimostri che il venditore gli ha con-
fermato V’assenza di tali vizi o che li ha fraudolentemente dissimulati.

. Articolo 445

Il venditore non risponde dei vizi tollerati dalla consuetudine.
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Articolo 446

1. Quando il compratore prende in consegna la cosa venduta deve
verificarne lo stato appena possibile, in conformita agli usi commerciali.
Se scopre un vizio garantito dal venditore, deve informare entro un ter-
mine ragionevole; in mancanza di che si presume che abbia accettato la
cosa venduta.

2. Peraltro, se si tratta di vizi che non possono essere scoperti con
un esame normale il compratore deve entro otto giorni dalla scoperta
segnalarlo al venditore.

In macanza di che si presume che abbia accettato la cosa viziata.

Articolo 447

Se il compratore ha informato il venditore in tempo utile del vi-
zio della cosa venduta, ha diritto di reclamare la garanzia a norma
dell’art. 441.

Articolo 448

L’azione di garanzia sussiste ancorché la cosa venduta sia perita
per qualsiasi motivo.

Articolo 449

1. L’azione di garanzia si prescrive in un anno dal momento del-
Ia consegna della cosa venduta, ancorché il compratore abbia sco-
perto il vizio solo dopo lo scadere di tale termine, salvo che il ven-
ditore non abbia accettato di garantire per un termine maggiore.

2. Peraltro, il venditore non pud invocare la prescrizione di un
anno, se é dimostrato che egli ha fraudolentemente dissimulato il vizio.

‘

Articolo 450

I contraenti possono, con patto speciale, aumentare, diminuire o
escludere la garanzia. Peraltro, ogni patto che esclude o diminuisce la
garanzia é nullo se il venditore ha intenzionalmente e fraudolentemente
dissimulato il vizio della cosa venduta.

Articolo 451

La vendita giudiziale e la vendita ggaministrativa fatte all’asta non
danno luogo all’azione di garanzia per i vizi della cosa venduta.

 



 

Articolo 452

Salvo patto contrario, se il venditore ha garantito il buon funzio-
namento della cosa venduta per un tempo determinato, il compratore
che scopre un vizio di funzionamento deve, a pena di decadenza, avvi-
sarne il venditore entro il termine di un mese dalla scoperta di tale
vizio, ed esercitare l’azione di garanzia entro un termine di sei mesi
dalla data dell’avviso.

OBBLIGAZIONI DEL COMPRATORE

Articolo 453

1. Salvo patto o uso contrario, il prezzo é pagabile nel luogo
in cui é effettuata la consegna della cosa venduta.

2. Se il prezzo non @ pagabile al momento della consegna, il
pagamento deve essere effettuato nel Iuogo in cui il compratore é@ do-
miciliato al momento in cui il pagamento diventa esigibile.

Articolo 454

1. Salvo patto o uso contrario, il prezzo & pagabile al momento
in cui é effettuata la consegna della cosa venduta.

2. Se il possesso del compratore @ molestato da un terzo che
invoca un diritto anteriore alla vendita o derivante dal venditore, o é
minacciato di evizione, il compratore pud, salvo patto contrario, so-
spendere il pagamento del prezzo sino alla cessazione della molestia o
della minaccia di evizione. Peraltro, il venditore pud, in tal caso, otte-
nere il pagamento del prezzo prestando idonea garanzia.

3. Le disposizioni del comma precedente si applicano anche
nel caso in cui il compratore abbia scoperto un vizio nella cosa ven-
duta.

Articolo 455

1. Salvo patto o uso contrario, il venditore ha diritto agli inte-
ressi legali sul prezzo solo se ha costituito il compratore in mora o
se ha consegnato la cosa venduta, nel caso in cui questa sia suscetti-
bile di produrre frutti o altre rendite.

2. Dal momento della conclusione della vendita, il compratore
salvo patto o uso contrario, acquista i frutti e gli accrescimenti della
cosa venduta, e ne sopporta gli oneri.
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Articolo 456

1. Se il prezzo ¢ immediatamente esigibile totalmente o in parte,

il venditore, salvo che non abbia accordato al compratore un termine per

il pagamento, pud ritenere la cosa venduta sino al pagamento del prezzo,
ancorché il compratore abbia offerto un’ipoteca o una garanzia.

2. Il venditore pud ugualmente ritenere la cosa venduta, anche

prima della scadenza del termine stipulato per il pagamento del prezzo,
se il compratore perde il beneficio dal termine a norma delle disposizioni
dell’art. 270.

Articolo 457

Se la cosa venduta perisce presso il venditore mentre questi esercita
il suo diritto di ritenzione, le perdita & a carico del compratore, salvo che
non derivi da fatto del venditore.

Articolo 458

Salvo patto contrario, in materia di vendita di derrate o altre cose

mobili, se é stato stipulato un termine per pagare il prezzo e prendere in

consegna la cosa venduta, la vendita, a discrezione del venditore, é risol-

ta di pieno diritto e senza necessita di costituire in mora il compratore,
se il prezzo non é pagato alla scadenza del termine.

Articolo 459

Salvo patto o uso contrario, le spese dell’atto di vendita, i diritti di

bollo e di trascrizione, ¢ tutte le altre spese, sono a carico del com-

pratore.

Articolo 460

In mancanza di patto o di uso che indichino il luogo e il momento

in cui deve essere effettuata la consegna, il compratore é tenuto a pren-

dere in consegna la cosa venduta nel luogo in cui questa si trova al

momento della vendita, e a ritirarla senza ritardo, salvo il tempo neces-

sario per effettaure il ritiro.

Articolo 461

Salvo uso o patto contrario, le spese peril ritiro della cosa venduta
sono a carico del compratore.
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Sezione 2

Alcune specie di vendita

VENDITA CON DIRITTO DI RICOMPRA

Articolo 462

Se, all’atto della vendita, il venditore si @ riservato la facolta di ri-
prendere la cosa venduta entro un certo termine, la vendita é nulla.

VENDITA DI COSA ALTRUI

Articolo 463

1. Se una persona vende una cosa certa che non gli appartiene,il
compratore pud chiedere l’annullamento della vendita. La stessa disposi-
zione si applica anche se la vendita ha per oggetto un immobile, sia che
V’atto di vendita sia stato trascritto oppure no.

2. In ogni caso, tale vendita non é opponibile al proprietario della
‘cosa venduta, ancorché il compratore abbia confermato il contratto.

Articolo 464

1. Se il proprietario ratifica la vendita, questa diviene a lui oppo-
nibile e valida nei confronti del compratore.

2. La vendita diviene ugualmente valida nei confronti del compra-
tore se il venditore ha acquistato la proprieta della cosa venduta poste-
riormente alla conclusione del contratto.

Articolo 465

Se l’annullamento della vendita é stato pronunciato giudizialmente
nell’interesse del compratore, e se questi ignorava che la cosa venduta
non apparteneva al venditore, il compratore pud chiedere il risarcimento
dei danni anche se il venditore era in buon fede.

VENDITADI DIRITTI IN CONTESTAZIONE

Articolo 466

1. Se il titolare di un diritto in contestazione lo ha ceduto a un
terzo a titolo oneroso, la persona contro la quale tale diritto é stato ce-
duto pud liberarsi rimborsando al cessionario il prezzo reale da questi
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pagato, con le spese e gli interessi del prezzo a decorrere dal giorno del
pagamento.

2. Il diritto é considerato in contestazione se é@ oggetto di una
causa o di una seria controversia.

Articolo 467

Le disposizioni dell’articolo precedente non si applicano nei casi se-
guenti:

a) se il diritto in contestazione fa parte di un complesso di beni
venduti in blocco, per un prezzo unico;

b) se il diritto in contestazione é un diritto indiviso tra piti eredi
o comproprietari, dei quali uno ha venduto la propria parte
all’altro;

c) se il debitore cede al suo creditore un diritto in contestazione,
-in pagamento di cio che gli é dovuto;

d) se il diritto in contestazione costituisce un onere gravanie su
un immobile, ed é ceduto al terzo detentore di tale immobile.

Articolo 468

I magistrati, i membri del pubblico ministero, gli avvocati, i can-
cellieri e gli ufficiali giudiziari, non pososno acquistare, né direttamente
né per interposta persona, né totalmente né in parte, dei diritti in con-
testazione di competenza dei tribunali nella cui giurisdizione essi eserci-
tano le loro funzioni, a pena di nullita della vendita.

Articolo 469

Gli avvocati non possono, né direttamente né per interposta persona,
compiere con i loro clienti alcun atto relativo ai diritti in contestazione,
se assumonola difesa di tali diritti, a pena di nullita dell’atto.

VENDITA DI EREDITA’

Articolo 470
aras .

Chi vende un’eredita senza specificarne dettagliatamente gli ele-
menti, non garantisce. che la sua qualita di erede, salvo patto contrario.
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Articolo 471

In caso di vendita di una eredita, il trasferimento dei diritti che
essa comprende non ha luogo riguardo ai terzi che con l’adempimento
delle formalita richieste per il trasferimento di ciascuno di tali diritti.
Se la legge prescrive delle formalita per il trasferimento di tali diritti
tra le parti, tali formalita devono anch’esse essere adempiute.

Articolo 472

Se il venditore ha riscosso dei crediti o venduto dei beni apparte-
nenti all’eredita, deve rimbosare al compratore cid che ha in tal modo
ricevuto, salvo che non abbia espressamente stipulato, all’atto della
vendita, una clausola di esclusione del rimborso.

Articolo 473

Il compratore deve rimborsare al venditore cid che questi ha pa-
gato per i debiti della successione, e rendergli conto di tutto cid di cui
era creditore rispetto alla successione, salvo patto contrario.

VENDITA EFFETTUATA DURANTE L’ULTIMA MALATTIA

Articolo 474

1. La vendita effettuatadurante l’ultima malattia é opponibile agli
eredi solo se la differenza tra il prezzo pagato ed il valore della cosa
venduta al momento del decesso, non supera il terzo della successione.

2. Se tale differenza supera il terzo della successione; la vendi-
ta, per cid che eccede il terzo, 6 opponibile agli eredi solo se questi la
ratificano o se il compratore restituisce alla successione la somma ne-
cessaria a.completare i due terzi.

3. Le disposizioni dell’art. 727 si applicano alla vendita effet-
tuata durante l’ultima malattia.

Articolo 475

Le disposizioni dell’articolo precedente non si applicano in danno
dei terzi di buona fede che hanno acquisito a titolo oneroso un diritto
reale sulla cosa venduta.
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VENDITA DEL RAPPRESENTANTE A SE STESSO

Articolo 476

Salvo quanto disposto da altre leggi, chi rappresenta un’altra per-
sona in virtti di un patto, di una disposizione di legge, o di una de-
cisione dell’autorita competente, non pud acquistare, né direttamente
né per interposta persona, nemmenoall’asta, cid che € incaricato di ven-
dere nella sua qualita di rappresentante, salvo che non sia a cid auto-
lizzato da una decisione giudiziale.

Articolo 477

I mediatori e i periti non possono acquistare, né direttamente né
per interposta persona, i beni Ja cui vendita o la cui stima @ ad essi
affidata.

Articolo 478

La vendita di cui ai due articoli precedenti pud essere ratificata
dalla persona per conto della quale é stata conclusa.

Capo Il.

PERMUTA

Articolo 479

La permuta é un contratto con il quale le parti si obbligano a tra-
ferirsi reciprocamente la proprieta di un bene diverso dal denaro.

Articolo 480

Se le cose permutate sono di valore diverso secondo la stima fattane
dalle parti, la differenza pud essere compensata con un indennizzo in
denaro.

Articolo 481

Salvo patto contrario, le spese del contratto di permuta e le altre
spese sono sostenute in parti uguali dai permutanti.  



— 104 —

Articolo 482

Le disposizioni relative alla vendita si applicano alla permuta per
quanto lo consente la natura di tale contratto. Ciascuno dei permutanti
si considera venditore della cosa data in permuta e compratore della
cosa ricevuta.

Capo ITI.

DONAZIONE

Sezione 1

Elementi della donazione

Articolo 483

1. La donazione & un contratto con il quale il donante dispone, a
titolo gratuito, di un bene che gli appartiene.

2. Il donante pus,senza venir menoall’intenzione di compiere una

liberalita, porre a carico del donatario l’obbligo di eseguire una determi-

nata prestazione.

Articolo 484

1. La donazione non é conclusa se ‘non quando

é

accettata dal do-

natario o dal sua rappresentante.
2. Se il donatore é l’amministratore legale o il tutore del dona-

tario, accetta per lui la donazione e prende possesso della cosa donata.

Articolo 485 .

1. La donazione deve essere fatta per atto autentico, salvo che non
rivesta la forma di un altro contratto.

.t: -2,. Peraltro; per i beni mobili, la donazione pud aver luogo con la
semplice consegna, senza necessita di un atto autentico.

Articolo 486

Il donante o i suoi eredi che eseguono volontariamente una dona-
zione-nuila per vizio di forma, non possono chiedere la restituizione di

cid che hanno consegnato. - _ -!
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Articolo 487

La promessa di fare una donazione si forma solo se é fatta con atto
autentico.

Articolo 488

Se la donazione ha per oggetto una cosa certa che non appartiene
al donante, si applicano Je disposizioni degli articoli 463 e 464.

Articolo 489

E’ nulla la donazione di cose future.

Sezione 2

Effetti della donazione

Articolo 490

Nel caso in cui il donatario non abbia preso possesso della cosa do-
nata, il donante si obbliga a consegnarglila, Le disposizioni relative alla
consegna della cosa venduta sono in tal caso applicabili.

Articolo 491

1. JJ donante garantisce l’evizione solo se ha intenzionalmente dis-
simulato la causa dell’evizione o se la donazione é gravata da un onera.
Nel primo caso, il giudice concede al donatario una indennita equa per
il danno subito. Nel secondo caso, il donante non é@ tenuto chesia alla
concorrenza del valore degli oneri adempiuti dal donatario. Le disposi-
zioni di cui sopra si applicano salvo patto contrario,

. 2. In caso di evizione, il donatario é surrogato nei diritti e nelle
azioni del donante.

Articolo 492

1. Il donante non garantisce il vizio della cosa donata.

2. Peraltro, se il donante ha intenzionalmente dissimulato il vizio,
o se ne ha garantito l’inesistenza, deve al donatario il risarcimento del
danno cagionato dal vizio. E’ ugualmente tenuto al risarcimento dei dan-
ni, se la donazione é@ grayata da un onere, a condizione che l’ammontare
dal sicassimanin nan cuneri if valore deoli aneri ademniuti dal donatario.
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- Articolo 493

Il donante non risponde che del suo fatto intenzionale o della sua
colpa grave.

Articolo 494

Il donatario @ tenuto ad adempiere gli oneri della donazione, sia
che tali oneri siano stati stipulati a vantaggio del donante o di un terzo,
o nell’interesse generale.

Articolo 495

Se risulta che il valore della cosa donata é inferiore a quello degli
oneristipulati, il donatario non é tenuto ad adempieretali oneri che sino
alla concorrenza del valore della cosa donata.

Articolo 496

1. Sela donazione é stipulata con l’onere di pagare i debiti del do-
nante, il donatario non é tenuto, salvo patto contrario, che al pagamento
dei debiti esistenti al momento della donazione.

2. Sela cosadonata é gravata da un diritto reale che garantisce un
debito del donante o di un terzo, il donatario é tenuto, salvo patto con-
trario, al pagamento di tale debito.

Sezione 3

Revoca della donazione

Articolo 497

1. Il donante puo revocare la donazione seil donatario vi consente.

2. Se il donatario non consente alla revoca, il donante pud rivol-
volgersi al tribunale per esservi autorizzati, se ha un giusto motivo e se
non vi sono impedimenti alla revoca.

Asticolo 498

In particolare, vi @ giusto motivo per la revoca della donazione:

a) in caso di mancanza che costituisce ingratitudine grave da parte

del donatario verso il donante o uno dei suoi parenti:



b)

c)
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se il donante é ridotto in uno stato che non gli permette di
provvedere al proprio sostentamento secondo la propria condi-
zione sociale, o se si trova nell’imposibilita di far fronte agli
obblighi alimentari cui é legalmente tenuto a vantaggio d’altri;

nel caso in cui, dopo la donazione, sopravvenga al donante un
figlio ancora vivo al momento della revoca, o se il donante
aveva un figlio che credeva morto al momento della donazione,
e che risulta essere ancora vivo.

Articolo 499

La domanda di revoca della donazione 4 respinta se esiste uno dei
seguenti impedimenti:

a)

b)
c)

d) °

f)

8)

h)

1.
diziale,@ considerata come non avvenuta.

se vi é un accrescimento della cosa donata che ne aumenti il
valore; ma se la causa dell’accrescimento viene meno, il diritto
alla revoca risorge;

se una delle parti del contratto di donazione decede;
se il donatario ha alienato in modo definitivo la cosa donata;
ma se l’alienazione non é che parziale, il donante pud revocare
la donazione per la parte restante;

se la donazione é stipulata da uno dei coniugi a vantaggio del-
Valtro, anche se il donante vuole revocare la donazione dopo
lo scioglimento del matrimonio;

se la cosa donata @ perita a mani del donatario per fatto di
questi, per causa estranea a lui non imputabile, o in conse-
guenza dell’uso; ma se la perdita é parziale, la revoca pud aver
luogo per la parte restante;

se il donatario ha fornito una cosa come controparte della do-
nazione;

se la donazione costitiusce un’elemosina o un atto di benefi-

cenza;

Articolo 500

La donazione revocata per mutuo consenso o con decisione giu-

2) ‘Il donatario non deve Ia restituzione dei frutti che a decorrere
dalla data dell’accordo relativo alla revoca.o della domanda giudiziare.
Pud farsi indennizzare per tutte le spese necessarie e, sino alla concor-
senza del maggior valore, per le spese utili da lui sostenute.
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Articolo 501

1. Se il donante si impadronisce della cosa donata senza che vi
sia mutuo consenso o senza una decisione giudiziale, risponde verso il
donatario della perdita sopravvenuta per fatto proprio, per causa estranea
lui non imputabile, o in conseguenza dell’uso.

2. Sela revoca della donazione é pronunciata con sentenza e la
cosa é perita a mani del donatario dopo la sua costituzione in mora per
consegnarla, il donatario risponde della perdita sopravvenuta anche per
causa estranea. pentabil

Capo IV.

CONTRATTO DI SOCIETA’

Articolo 502

La societa é un contratto con il quale due o pili persone si obbligano
a conferire ad una impresa economica, beni o servizi allo scopo di divi-
dere gli utili e le perdite derivanti da detta impresa.

Articolo 503

1, Con la sua costituzione, la societa é considerata persona giuri-
dica. Peraltro, tale personalita giuridica non & opponibile-ai terzi che
dopo l’adempimento delle formalita di pubblicita richieste dalla legge.

2. Se la societa non ha adempiuto le prescritte formalita di pub-
blicita, i terzi possono, cid nonostante, far valere la personalita giuridica.

Articolo 504

Gli elementi del contratto di societa, nonchéla costituzione, 1’ammi-
nistrazione,l’estinazione e la liquidazione della societa sono regolate con
legge speciale.

Capo V.

MUTUO

Articolo 505 .

Il mutuo é un contratto con il quale il mutuante si obbliga a tra-
sferire la proprieta di una somma di denaro o altre cose fungibili al mu-
tuatario, o questi si obbliga a restituire, alla fine del mutuo, altrettante

cose della stessa specie e qualita.
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Articolo 506

1. Il mutuante deve consegnare al mutuatario la cosa oggetto del

contratto, e non pud reclamare l’equivalente che alla fine del mutuo.

2. Se la cosa perisce prima della consegna al mutuatario, la per-

dita & a carico del mutuante.

Articolo 507

In caso di evizione si applicano le disposizioni relative alla vendita

se il mutuo é concesso con un compenso; se non vi é compenso, si appli-
cano le disposizioni relative al comodato.

Articolo 508

1. In caso di vizio nascosto, se il mutuo é concesso senza Compen-

so e il mutuatario ha preferito conservare la cosa, non é tenuto a rim-
borsare che il valore della cosa affetta da vizio.

2. Peraltro, se il mutuo @ concesso con compenso, oppure é con-

cesso senza compenso ma il mutuante ha deliberatamente dissimulato il

vizio, il mutuatario pud esigere sia la riparazione delvizio, sia la sostitu-

zione della cosa viziata con una cosa esente da vizi.

Articolo 509

Il mutuatario & tenuto a pagare gli interessi pattuiti alla loro sca-
denza; in mancanza di patto sugli interessi, il muto é considerato senza
compenso.

Articolo 510

Il mutuo scade allo spirare del termine convenuto.

Articolo 511

Se @ pattuito un tasso d’interesse, il debitore pud, dopo sei mesi
dalla data del mutuo, notificare la sua intenzione di rescindere il con-
tratto e di restituire l’oggetto del mutuo, a condizione chela restituzione
abbia luogo entro un termine non superiore a sei mesi dalla data della
notifica.

In tal caso, il debitore é tenuto a pagare gli interssi dovuti per isei
mesi successivi alla notifiea. Non pud, in alcun caso, esser tenuto a pa-
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gare interessi o a fornire una prestazione di qualsiasi natura a causa del
pagamento anticipato. Non é ammesso alcun patto che escluda o limiti il
diritto del mutuatario alla restituzione.

Capo: VI.

TRANSAZIONE

Sezione 1

Elementi della transazione

Articolo 512

La transazione € un contratto con il quale le parti, facendosi reci-
proche concessioni, pongono fine ad una lite gid incominciata o prever
gono unalite che puo sorgere tra loro.

Articolo 513

Per transigere, le parti devono avere la capacita di disporre a titolo
oneroso dei diritti che formano oggetto della transazione.

Articolo 514

Non si puo transigere sulle questioni relative allo stato delle persone
o all’ordine pubblico, ma si puo transigere sugli interessi economici che
sono la conseguenza di una questione relativa allo stato delle persone o
risultanti da una infrazione.

Articolo 515

La transazione non pud essere provata che per iscritto o con un ver-
bale ufficiale.

Sezione 2

Effetti della transazione

Articolo 516

1. La transazione mette fine alle liti relativamente alle quali essa é
fatta.

2. Essa ha per effetto di estinguere i diritti e le pretese alle quali
Yuna o Valtra delle parti hanno définitivamente rinunciato.
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Articolo 517

La transazione ha effetto dichiarativo relativamente ai diritti che ne
formano oggetto. Tale effetto @ limitato ai diritti in contestazione.

Articolo 518

I termini della transazione che comporta una rinuncia devono essere
interpretati restrittivamente. Qualunque siano tali termini, la rinuncia
non ha effetto che sui diritti che formavano, in modo evidente, oggetto
della lite cui la transazione ha posto fine.

Sezione 3

Nullita della transazione

Articolo 519

La transazione non pud essere impugnata per errore di diritto.

Articolo 520

1. La transazione é@ indivisibile,. La nullita di una delle sue parti
comporta la nullita di tutta la transazione.

2. Peraltro, tale disposizione non si applica se, dai termini del con-
tratto o dalle circostanze, risulta che i contraenti hanno pattuito di con-
siderare le parti della transazione come indipendenti l’una dal’altra.

TITOLO II.

CONTRATTI RELATIVI AL GODIMENTO DELLE COSE

Sezione 1

Locazione in generale

ELEMENTI DELLA LOCAZIONE

Articolo 521

La locazione é un contratto con il quale il locatare si obbliga a for-
enire al conduttore, per un tempo, il godimento di una cosa determinata,
verso un certo corrispettivo.
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Articolo 522

Lalocazione stipulata da un usufruttuario, senza la ratifica del pro-
prietario, termina con l’estinzione dell’usufrutto. Devono peraltro essere
osservati i termini della disdetta ¢ quelli necessario al trasporto del rac-
colto dell’annata.

Articolo 523

Il corrispettivo della locazione pud essere costituito sia da una som-
ma di denaro, sia da qualsiasi altra prestazione.

Articolo 524

In mancanza di un patto tra le parti circa Vammontare del corri-
spettivo o circa le modalita per la sua determinazione, o se l’ammontare
del corrispettivo non pud essere stabilito, si ha riguardo al canone di beni
simili a quelli locali.

Articolo 525

Se la locazione é stipulata senza determinarne la durata, o per una
durata indeterminata, o se la durata non puo essere stabilita, la locazione
si considera stipulata per la durata corrispondente all’unita di tempo cui
é commisurato il corrispetitvo. La locazione termina alla scadenza di tale
periodo, a richiesta di una delle parti, a condizione che questa dia all’al-
tra disdetta con un preavviso pari alla meta del periodo per cui é stipu-
lata la locazione.

EFFETTI DELLA LOCAZIONE

Articolo 526

Il locatore @ tenuto a consegnare al conduttore la cosa con i suoi ac-
cessori, in istato da servire all’uso cui é destinata secondo l’intenzione
delle parti o secondo la sua natura.

Articolo 527

1. Se la cosa é consegnata al conduttore in uno stato tale per cui
essa puo servire all’uso cui é destinata, o se tale uso subisce una dimi-
nuzione notevole, il conduttore pud chiedere la risoluzione del contratto
o una riduzione del corrispettivo proporzionale alla diminuzione dell’uso,
nonché il risarcimento dei danni, quando questo gli sia dovuto.
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2. Se la cosa si trova in uno stato tale da costituire pericolo serio
per la salute del conduttore, di coloro che abitano con lui, o dei suoi im-
piegati o operai, il conduttore pu6d chiedere la risoluzione del contratto
anche se aveva precedentemente riunciato a tale diritto.

Articolo 528

All’obbligo di consegnare la cosa locata sono applicabili le disposi-
zioni relative all’obbligo di consegnare Ja cosa venduta, in particolare
quelle relative al tempo e al luogo della consegria, al contenuto della cosa,
e alla determinazione dei suoi accessori.

Articolo 529

Il locatore é tenuto a mantenere la cosa locata nello stato in cui si
trovava al momento della consegna e deve, durante il periodo della loca-
zione, fare tutte le riparazioni neccessarie,

Articolo 530

1. Se il locatore non esegue le obbligazioni di cui all’articolo pre-
cedente, il conduttore pud, senza pregiudicare {] suo diritto a chiedere la
risoluzione del contratto o la tiduzione del corrispettivo, ottenere un’au-
torizzazione giudiziaria per eseguirle egli estessa, defalcando le spese dal
corrispettivo.

2. Se si tratta di riparazione urgenti o di piccole riparazioni a ca-
rico del locatore, dovute a un vizio esistente al momento dell’immissione
nel godimento o sopravvenuto posteriomente, il conduttore pud, senza
autorizzazione giudiziaria, effettuarle e defalcare le spese dal corrispetti-
vo, se il locatore, costituito in mora, non le ha effettuate in tempo utile.

Articolo 531

1. Se, durante il periodo della locazione, la cosa locata perisce to-
talmente, il contratto si risolve di pieno diritto.

2. Se, senza colpa del conduttore, la cosa locata ¢ parzialmente di-
strutta o ridotta in uno stato tale che non possa pitt servire per l’uso cui
é destinata, o se il suo uso subisce una diminuzione notevole, il condut-
tore pud se il locatore tion rimette Ja cosa nello stato in cui si trova en-
ro un termine conveniente, chiedere, seconda i casi, la riduzione del cor-
rispettivo o la risoluzione del contratto, senza pregiudicare il suo diritto
ad eseguire egli stesso lV’obbligazione del locatore, in conformita alla di-
sposizione dell’articolo precedente.
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3. Nei due casi precedenti, il conduttore non pud reclamareil ri-
sarcimento dei danni se la perdita o il deterioramento sono dovuti a causa
non imputabile al locatore.

Articolo 532

1. Il conduttore non pud impedire al locatore di fare le riparazioni
urgenti necesstrie alla conservazione della cosa locata. Perlatro, se l’ese-
cuzione di tali riparazioni impedisce completamente o parzialmente il go-
dimento della cosa, il conduttore pud secondo il caso, chiedere la risolu-
zione del contratto o la riduzione del corrispettivo.

2. Se peraltro, terminate tali riparazioni, il conduttore continua ad
occupare i locali, non ha pit diritto a chiedere la risoluzione del con-
tratto.

Articolo 533

1. Il locatore deve astenersi da qualsiasi azione che possa turbare
il godimento della cosa locata da parte del conduttore. Non pud appor-
tare a tale cosa o ai suoi accessori alcuna modifica che ne diminuiscai!
godimento.

2. E’ tenuto alla garanzia verso il conduttore non solo peril fatto
proprio o dei suoi dipendenti, ma anche per qualsiasi danno o  turba-
mento del diritto derivante da un altro locatorio o da un avente diritto
del locatore.

Articolo 534

1. Se un terzo pretende di avere sulla cosa locata un diritto incom-
patibile con quelli del conduttore, questi deve subito denunciare il fatto
al locatore, e pud chiedere di essere messo fuori causa. In tal caso, l’a-
zione si esercita unicamente contro il locatore.

2. Se, a seguito di tale pretesa, il conduttore é effettivamente pri-
vato del godimento della cosa locata, pud, secondo le circostanze, chiede
la risoluzione del contratto o la riduzione del corrispettivo, col risarci-
mento dei danni, se del caso.

Articolo 535

1. In caso di concorso tra pitt conduttori, @ data la preferenza a
quello che, senza frode, é entrato per primo in possesso della cosalocata.
Se uno dei conduttori di un’immobile ha, in buona fede, trascritto il suo
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atto prima dell’immissione di un altro conduttore nella cosa, o prima del-
ja scadenza del contratto rinnovato, la preferenza é data a tale con-
duttore.

2. In mancanza di un motivo di preferenza tra i conduttori, essi
hanno diritto, nel caso in cui i loro diritti siano incompatibili, al solo
risarcimento. dei danni.

Articolo 536

Se, a seguito di un atto legalmente compiuto da un’autorita governa-
tiva, il godimento della cosa locata é notevolmente diminuito, il condut-
tore pud, secondo i casi, chiedere la risoluzione del contratto o la ridu-
zione del corrispettivo. Se l’atto di tale autorita ha come causa un fatto
imputabile al locatore, il conduttore pud reclamare da questi il risarci-
mento dei danni. Le disposizioni precedenti si applicano salvo patto con-
trario.

Articolo 537

1. M1 locatore non é tenuto alla garanzia verso il conduttore per le
molestie materiali arrecate da un terzo, sempreché questi non invochi un
diritto sulla cosa locata; il conduttore pud peraltro agire, a titolo perso-
nale, contro l’autore della molestia per ottenere il risarcimento dei danni
e pud esercitare contro di lui tutte le azioni possessorie.

2. Peraltro, se la molestia materiale non é imputabile al conduttore,
ed é talmente grave che lo priva del godimento della cosa, il conduttore
pud, secondo le circostanze, chiedere fa risoluzione del contratto o la tri-
duzione del corrispettivo.

Articolo 538

1. Il locatore é tenuto alla garanzia verso il conduttore per tutti i
vizi e i difetti che impediscono o diminuiscono sensibilmente il godi-
mento della cosa, ma non per quelli tollerati dalla consuetudine. E’ re-
sponsabile per la mancanza delle qualita da lui espressamente promesse,
o richieste dalla destinazione della cosa. Le disposizioni di cui sopra si
applicano salvo patto contrario.

2. Peraltro, il locatore non é tenuto alla garanzia per i vizi di cui
il conduttore é stato informato o di ciu ha avuto conoscenza al momento
della conclusione del contratto.

Articolo 539

1. Se la cosa locata presenta un vizio coperto dalla garanzia, il
condutiore pud, secondo le circostanze, chiedere la risoluzione del con-
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tratto o la riduzione del corrispettivo. Pud ugualmente chiedere la ripa-
razione del vizio o farlo riparare a spese del locatore, se il costo della
riparazione non costituisce wn onere eccessivo per quest’ultimo.

2. Se da tale vizio deriva un qualsiasi pregiudizio e danno del con-
duttore, il locatore é tenuto ad indennizzarlo, salvo che non dimostri di
avere ignorato l’esistenza del vizio.

Articolo 540

E’ nullo ogni patto che esclude o limita la garanzia per le molestie
o i vizi se il locatore ne ha dolosamente dissimulato la causa.

Articolo 541

Il conduttore é tenuto a usare Ja cosa locata nel modo pattuito. In
mancanza di patto, deve usarla in modo con formealla sua destinazione.

Articolo 542

1. Il conduttore non pud, senza l’autorizzazione del locatore, ap-
portare alla cosa alcuna modifica, salvo che non ne derivi alcun danno
per il locatore.

2. Se, oltrepassandoj limiti dell’obbligaziane di cui al commapre-
cedente, il conduttore apparta una modifica alla cosa, puo essere obbli-
gato a riportare la cosa nella stato originario, e a risarcire i danni, se del
caso.

Articolo 543

1. Ii conduttore pud fare installare nella cosa locata l’acqua, la
luce elettrica, il gas, il telefono, la radio, la televisione e altri impianti
analoghi, a condizione che jl modo d’installazione non sia contrario agli
usi, salvo che il locatore non dimostri ¢he tali impianti minacciano la
sicurezza dell’immobile,

2. Se lintervento del Jocatore é necessario per eseguire I’installa-
_Zione,il conduttore pud esigere tale intervento, con Vimpegno di rimbor-
sare le spese sostenute dal Jocatore.

Articolo 544

- 1. Il conduttore é tenuto ad usare la cosa locata e a conservarla
con la normale diligenza.

2. Risponde del deperimento e delle perdite subite dalla cosa du-
rante il suo godimento, che nonsiano il risultato dell’uso normale della
cosa locata.
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Articolo 545

1. Il conduttore & responsabile dell’incendio della cosa locata,
salvo che non dimostri che il sinistro 6 dovuto a causa a lui non impu-
tabile. aed

2. Se esistono pitt conduttori di uno stesso immobile, tutti rispon-
dono dell’incendio, ivi compreso il locatore se vi abbia, ciascuno propror-
zionalmente alla parte da lui occupata, salvo che non sia dimostrato che
Vincendio ha avuto inizio nella parte occupata da uso di essi, che sara
in tal caso il solo responsabile.

Articool 546

Il conduttore deve subito informare il locatore di tutti i fatti che
esigono il suo intervento, quali le riparazioni urgenti, la scoperta di vizi,
usurpazioni, molestie o danni cagionati da un terzo alla cosa locata.

Articolo 547

1. Il conduttore deve pagare il corrispettivo alle scadenze pattuite
e, in mancanza di patto, alle scadenze fissate dagli usi locali.

2. Salvo patto o uso contrario, il pagamento ha luogo al domicilio
del conduttore.

Articolo 548

Il pagamento di una rata della pigione costituisce presunzione del
pagamento delle rate precedenti, salvo prova contraria.

Articolo 549

Salvo patto contrario,-il pagamento anticipato della pigione, e presta-
zione di altre garanzie, il conduttore di una casa, di un magazzino, di un
negozio o locale analogo o di una proprieta rurale, deve fornire i locali
di mobili, merci, raccolti, bestiame o utensili, per un valore sufficiente a
garantire il pagamento della pigione per due anni, o per tutta la durata
della locazione se questa @ inferiore a due anni.

Articolo 550

1. Il locatore, per garantire tutti i suoi crediti derivanti dalla loca-
zione, ha un diritto di ritenzione su tutti i mobili pignorabili che si tro-
vano nei locali locati, sempreché questi siano gravati dal privilegio del  
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locatore, ancorché non appartengano al conduttore, il locatore pud op-
porsi alla rimozione dei mobili, e se questi sono rimossi nonostante la
guia Opposizione e a sua insaputa, pud rivendicarli dal possessore, anche
di buon fede, senza pregiudizio per i diritti del possessore medesimo.

2. Ii locatore non puo esercitare il diritto di ritenzione o di riven-
dicazione, se i mobili sono rimossi per le esigenze della professione del
conduttore o in conformita all’uso corrente, o se i mobili lasciati nei lo-
cali gia rivendicati sono sufficienti a garantire il pagamento dell’intera
pigione.

Articolo 551

Il conduttore deve restituire la cosa locata alla scadenza della loca-
zione; se la trattiene indebitamente, é teuuto a pagare al locatore un’in-
dennita calcolata in base al valore locativo della cosa, tenendo conto del
danno subito dal locatore.

Articolo 552

1. Il conduttore deve restituire la cosa nello stato in cui si trovava
al momento della consegna, eccezione fatta per le perdite e il deperi-
mento di cui non é responsabile.

a)

2. Se, al momento della consegna, non é stato redatto un verbale
o una descrizione della cosa locata, si presume, fino a prova contraria,
che il coniduttore ’abbia ricevuta in buonostato.

“

Articolo 553

1. Se il conduttore ha fatto delle costruzioni, delle piantaggioni, o
degli altri miglioramenti che hanno aumentato. il valore dell’immobile, il
locatore, salvo patto contrario, é tenuto, alla scadenza del contratto, a
rimborsargli l’ammontare delle spese sostenute o l’aumento del valore
della cosa.

2. Se tali miglioramenti sono stati fatti all’insaputa del locatore o
nonostante Ja sua opposizione, il locatore pud esigerne la rimozione e,
inoltre, se del caso, pud reclamare dal conduttore un’indennita per il
danno che l’immobile ha subito a motivo della rimozione.

3. Se il locatore preferisce conservare i miglioramenti rimborsando
una delle due sommesopra indicate, il Tribunale puo concedergli un ter-
mine per il pagamento.
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CESSIONE DELLA LOCAZIONE E SUBLOCAZIONE

Articolo 554

Salvo patto contrario, il conduttore ha il diritto di cedere la loca-
zione o di sublocare totalmente o in parte la cosa locata.

Articolo 555

1. Il divieto di sublocare comporta quello di cedere la locazione, *
e viceversa.

2, Peraltro, se si tratta di un immobile nel quale é situato uno sta-
bilimento industriale o commerciale, e se la cessione di tale stabilimento
é resa necessaria dalle circostanze, il tribunale pud, nonostante la clau-
sola di divieto, decidere il mantenimento della locazione, se il compratore
fornisce una garanzia sufficiente e il locatore non subisce un dannocerto.

Articolo 556

In caso di cessione della locazione, il conduttore rimane garante
dell’adempimento delle obbligazioni del cessionario.

Articolo 557

1. Il subconduttore é tenuto direttamente verso il locatore sino alla
concorrenza di cid che egli stesso deve al conduttore al momento dell’in-
timazione fattagli dal locatore.

2. Il subconduttore non pud opporre al locatore i pagamenti anti-
cipati fattt al conduttore, salvo che tali pagamenti non siano stati effet-
tuati prima dell’intimazione, in conformita agli usi o ad un patto stipu-
lato al momento della sublocazione.

Articolo 558

Ii conduttore cessa di essere tenuto verso il locatore sia per la ga-
ranzia dovuta in caso di cessione del contratto di locazione; sia per le
obbligazioni risulianti dal contratto principale di locazione, in caso di
sublocazione:

1) Se il locatore accetta formalmente la cessione o la sublocazione;

2) Se egli riceve direttamente, senza riserva dei suoi diritti verso
il conduttore; il corrispettivo della locazione dal-cessionario o
dal subconduittore.
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FINE DELLA LOCAZIONE

Articolo 559

La locazione finisce allo spirare del termine fissato dal contratto.
senza che sia necessaria la disdetta.

Articolo 560

i. Se, alla fine della locazione, il conduttore continua a godere la
cosa locata, e il locatore ne é a conoscenza e non fa opposizione,la loca-
zione si considera rinnovata alle stesse condizioni, ma per una durata
indeterminata. La locazione cosi rinnovata é disciplinata dalle disposi-
vioni dell’art. 525.

2. Tale rinsovazione tacita & considerata un nuovo contratto e non
come un semplice prolungamento del contratto originario. Peraltro, senza
pregiudizio alle norme relative .alla pubblicita immobiliare, le garanzie
reali fornite dal conduttore a garanzia della vecchia locazione continuano
a garantire la nuova. Per quanto riguarda la fideiussione, personale o
reale, essa non si estende alla nuova locazione che con il consenso del
fideiussione.

Articolo 561

Se una delle parti ha notificato la disdetta all’altra, e se il condut-
tore, nonostante Ja disdetta, continua a godere la cosa dopo la fine della
locazione, la rinnovazione tacita non si presume, salvo prova contraria.

MORTE O INSOLVENZA DEL CONDUTTORE

Articolo 562

1. La locazione non ha termine né alla morte del locatore né alla
morte del concuttore.

2. Peraltro. in caso di decesso del conduttore, i suoi eredi possonv
chiedere la risoluzione del contratto se dimostrano che, in conseguenza

della morte del «de cuius», gli oneri della locazione sono diventati troppo
pesanti in rapporto alle loro risorse, 0 che la locazione eccede i loro bi-
sogni. In tal caso, il preavviso per la disdetta, di cui all’art. 525. deve
essere osservata e la domanda di risoluzione deve essere presentata al
massimo entro sei mesi dal decesso del conduttore.
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Articolo 563

Se la locazione non é stata conclusa dal conduttore che a motivo
della sua professione o per altre considerazionirelative alla sua persona,
i suoi eredi o il locatore possono, alla sua morte, chiedere la risoluzione

del contratto.

Articolo 564

1. L’insolyenza del conduttore non rende esigibili i corrispettivi
non ancora scaduti.

2. Peraltro, il locatore pud chiedere la risoluzione del contratto,
salvo che non gli siano fornite entro un termine conveniente delle garan-
zie per il pagamento dei corrispettivi non scaduti. Parimenti, il conduttore
pud, se non ottiene l’autorizzazione a cedere la locazione o a sublocare,
chiedere la risoluzione del contratto, pagando una equa indennita.

° Articolo 565

1. In caso di trasferimento volontario o forzato della proprieta
della cosa locata ad altra persona, il contratto di locazione é opponibile
al compratore, salvo che abbia una data certa anteriore all’atto di aliena-
zione.

2. Peraltro, il compratore pud far valere il contratto di locazione,
ancorché questo non gli sia opponibile.

Articolo 566

1. Ik compratore al quale Ja locazione non é opponibile non pud
licenziare il conduttore che dopo avergli dato disdetta con il preavviso di
cui all’rt. 525.

2. Salvo patto contrario, se la disdetta data prima dello spirare del
periodo della locazione, il locatore deve indennizzare il conduttore, Que-
sti non pud essere costretto a lasciare la cosa prima di esere stato inden-
nizzato dal locatore, o dal compratore in liberazione di quest’ultimo, o
prima di avere ottenuto una garanzia sufficiente per il pagamento dell’in-
dennita.

Articolo 567

Il conduttore non pud opporre al compratore il pagamento antici-
pato del corrispettivo, se il compratore prova che al momento del paga-
mento il conduttore aveva o avrebbe dovuto necessariamente avere cono-
scenza dell’alienazione. In mancanza di tale prova, pud ricorrere solo
contro il locatore.
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Articolo 568

Se é pattuito nel contratto che il locatore potra porre fine alla Joca-
zione quando avra personalmente bisogno della cosa locata, il locatore é
tenuto, per esercitare tale diritto e salvo patto contrario, a dare disdetta
al conduttore con il preavviso di cui all’art.525.,

Articolo 569

J funzionari e gli impiegati, in caso di cambiamento di residenza per
esigenze di servizio, possono, se si tratta di locazione a tempo determi-
nato di un locale per abitazione, chiedere la risoluzione del contratto, con
Vosservanza del preavviso di cui all’art. 525. E’ nullo ogni patto con-
trario.

Sezione 2

Affitto di fondi rustici

Articolo 570

Se la cosa locata é un fondo rustico, il locatore non é tenuto a con-
segnareall’affittuario gli attrezzi che si trovano nel fondo, salvo che siano
compresi nel contratto.

Articolo 571

Se gli attrezzi appartenenti al locatore sono stati consegnati all’affit-
tuario, questi é¢ tenuto ad averne cura e a mantenerli secondo il normale

modo d’impiego.

Articolo 572

1. L’affittuario deve sfruttare il fondo secondo le esigenge di uno
sfruttamento normale, in particolare, deve mantenere il fondo in buono
stato -di produttivita.

2. Non puo, senza il consenso del locatore, apportare a! metodo
di sfruttamento esistente alcuna modifica sostanziale i cui effetti possano
estendersi oltre la durata dell’affitto.
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Articolo 573

L’affittuario uscente non deve fare niente che possa diminuire o ri-
tardare il godimento del fondo da parte del suo successore. In particolare
é tenuto, prima di lasciare il fondo e sempreché cid non gli rechi pregiu-
dizio, a consentire al suo successore di preparare la terre e seminarla.

Capo II.

COMODATO

Articolo 574

Il comodato é il contratto col quale il comodante si obbliga a con-
segnare al comodatario una cosa non consumabiie affinché se ne serva
gratuitamente per un tempo o per un uso determinato, con l’obbligo di
restituirla dopo essersene servito.

Sezione 1

Obbligazioni del comodante

Articolo 575

Il comodante e tenuto a consegnare al comodatario Ja cosa _nello
stato in cui essa si trova al momento della conclusione del contratto e a
lasciarla presso di lui per tutta la durata del contratto.

Articolo 576

1. Se, durante il periodo del comodato, il comodatario @ stato ob-
bligato a fare delle spese necessarie per la conservazione della cosa, il
comodante deve rimborsargliele.

2. In caso di spese utili, sono applicabili le disposizioni relative
alle spese fatte dal possessore di malafede.

Articolo 577

1. Il comodante non é tenuto alla garanzia per Jlevizione della
cosa, salvo che esista una clausola di garanzia o che egli abbia delibera-
tamente dissimulato la causa dell’evizione.

2. Il comodante non é nemmeno tenuto alla garanzia per i vizi na-
scosti. Peraltro, se egli ha deliberatamente dissimulato il vizio della cosa,
o se ha garantito che la cosa € esente da vizi, @ tenuto a indennizzare il
comodatario di ogni danno da questi subito a causa del vizio.
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Sezione 2

Obbligazioni del comodatario

Articolo 578

1. Tl comodatario non pud servirsi della cosa che nel modo e nella
misura determinati dal contratto, dalla natura della cosa, o dagli usi.
Non puo concedere a un terzo il godimento della cosa, nemmenoa titolo
gratuito, senza l’autorizzazione del comodante.

2. Jl comodatario non risponde delle modifiche o del deteriora-
mento della cosa sopravvenuto per effetto dell’uso cui la cosa é destinata
per contratto.

Articolo 579

1. Jl comodatario non ha diritto al rimborso delle spese sostenute
per servirsi della cosa, ed @ tenuto a sostenere le spese necessarie per la
normale manutenzione della cosa stessa.

2. Egli pud asportare dalla cosa tutti gli impianti di cui V’ha for-
nita, a condizione che rimetta Ja cosa nel sto stato originario.

Articolo 580

1. Jl comodatario deve conservare la cosa con la diligenza del buon
padre di famiglia.

2. In ogni caso, risponde del perimento della cosa derivante da
caso fortuito o da forza maggiore, se gli sarebbe stato possibile evitare
tale perimento sostituendo la cosa, con la cosa propria, e se, non potendo
salvare che una delle due cose ha preferito salvare la propria.

Articolo 581

{. Jl comodatario deve, alla fine del comodato, restituire la cosa
ricevuta nello stato in cui si trova, ferma restando la sua responsabilita
per la perdita o il deterioramento.

2. Salvo patto contrario, la restituzione deve essere effettuata nel
luogo in cui il comodatario ha ricevuto la cosa.
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Sezione 3

Estinzione del comodato

Articolo 582

1. Il comodato si estingue alla scadenza del termine convenuto o,
in mancanza di termine, quando la cosa @ servita all’uso per il quale ¢
stata consegnata.

2. Se la durata del comodato non puo essere determinata in alcun
modo, il comodante puod in qualsiasi momento, chiedere di mettervi fine.

3. In ogni caso, il comodatario pué restituire la cosa prima della
fine del comodato; peraltro, se la restituzione puOd recare pregiudizio al
comodante, questi non pud essere costretto ad accettarla.

Articolo 583

Il comodato pud terminare, in qualsiasi momento, a domanda del
comodante, nei casi seguenti:

a) Se sopravviene al comodante un urgente ed impreveduto biso-
gno della cosa;

b) Se il comodatario commette un abuso nell’uso della cosa, o tra-
scura di prendere le precauzioni necessarie alla sua conserva-
zione;

c) Se il comodatario diviene insolvente dopo Ja conclusione del
contratto, o se la sua insolvenza anteriore non era nota al co-
modante. :

Articolo 584

Salvo patto contrario, il comodato si estingue con la morte del co-
modatario.
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TITOLO IIL.

CONTRATTI RELATIVI ALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI

Capo I.

CONTRATTO D’APPALTO E CONCESSIONE

DI SERVIZI PUBBLICI

Sezione 1.

Contratto d’appalto

Articolo 585

Con il contratto d’appalto, una delle parti si obbliga ad eseguire
un’opera o a compiere un lavoro verso un corrispettivo che l’altra parte
simpegna a pagargli.

OBBLIGAZIONI DELL’APPALTATORE

Articolo 586

1. L’appaltatore pud impegnarsi a fornire unicamente il suo
lavoro, restando a carico del committente la fornitura della materia
sulla quale o con I’aiuto della quale l’appaltatore esegue il lavoro.

2. L’appaltatore pud impegnarsi a fornire, oltre al lavoro, anche
la materia.

Articolo 587

Se l’appaltatore si obbliga a fornire totalmente o in parte la ma-
teria che costituisce oggetto del suo lavoro, risponde della buona qua-
lita di tale materia e deve garantirla nei confronti del committente.

Articolo 588

1. Se Ja materia é fornita dal committente, l’appaltatore @ te-
nuto a curarne la conservazione; a servirsene secondo le regole d’arte,
a rendere conto al committente dell’uso che ne ha fatto e a restituirgli
quanto rimane. Se una parte della materia diviene inutilizzabile per
ja negligenza dell’appaltatore o per la sua incapacita professionale,
questi é tenuto a restituire al commiitente il valore di tale parte.
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2. Salvo patto o uso professionale contrario, V’appaltatore deve
fornire a sue spese gli utensili e le attrezzature accessorie necessarie al-
l’esecuzione del lavoro.

Articolo 589

1. Se, nel corso dei favori, & dimostrato che l’appaltatore li ese-
gue in modo difettoso o contrario ai patti, il committente pud intimar-
gli di modificare il metodo di esecuzione entro un termine ragione-
vole da fui fissato. Decorso tale termine senza che l’appaltatore adotti
i normali metodi di esecuzione, il committente pud sia chiedere la
risoluzione del contratto sia affidare il lavoro ad un altro appaltatore
affinché lo esegua a spese del primo, a norma delle disposizioni del-
Part. 206.

2. Peraltro, la risoluzione del contratto pud essere chiesta im-
mediatamente, senza fissare un termine, se @ impossibile riparare i
difetti di esecuzione.

Articolo 590

1. L’architetto e Vappaltatore rispondono in solido, per un pe-
riodo di dieci anni, della rovina totale o parziale degli edifici o altre
opete permanenti, ancorché la rovina dipenda da vizi del suolo anche
se i] committente aveva autorizzato le costruzioni difettose, salvo che
non si tratti, in tal caso, di costruzioni destinate, nell’intenzione delle
parti ,a durare meno di dieci anni.

2. La garanzia di cui al comma precedente si estende ai difetti
esistenti nelle costruzioni e nelle opere, che minacciano la solidita ¢
Ja sicurezza dell’opera.

3. Il termine di dieci anni decorre dalla data di consegna del-
Vopera.

4. Il presente articolo non si applica alle azioni che l’appaltato-
re pud esercitare contro i sub-appaltatori.

Articolo 591

L’architetto che si occupa unicamente di tracciare il progetto del-
Vopera senza essere incaricato della sorveglianza dell’esecuzione, non
risponde che dei vizi derivanti dal progetto.

Articolo 592

_ ©’ nulla ogni clausola tendente ad escludere o limitare la garan-
zia cui sono tenuti l’architetto e lappartatura.
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Articolo 593

Le azioni di garanzia di cui sopra si prescrive in tre anni dalla
rovina © dalla scoperta del difetto dell’opera.

OBBLIGAZIONI DEL COMMITTENTE

Articolo 594

Quando l’appaltatore ha terminato V’opera e Vha messa a disposi-
zione del committente, questi deve, appena possibile, prenderla in
‘consegna secondo la prassi degli affari. Se, malgrado l’intimazione
fattagli per via legale, si astiene senza giusta causa dal prenderla in
consegna, l’opera si considera consegnata.

Articolo 595

Salvo uso o patito contrario, il prezzo dell’opera & pagabile al
momento della consegna.

Articolo 596
Se il prezzo non é stato fissato in anticipo, deve essere deter-

minato in base al valore del lavoro e alle spese dell’appaltatore.

Articolo 597

1. L’architetto ha diritto a un compenso distinto per la pre-
parazione del progetto e del preventivo, e ad un altro per la dire-
zione dei lavori.

2. Se tali compensi non sono fissati dal contratto, si determina-
no in base agli usi.

3. Peraltro, se il lavoro non @ eseguito conformemente al proget-
to tracciato dall’architetto, il compenso deve essere valutato propor-
zionalmente al tempo impiegato per la preparazione del progetto, te-
nendo conto della natura del lavoro.

SUB-APPALTO

Articolo 598

1. L’appaltatore puod affidare l’esecuzione del lavoro, totalmen-
te o in parte, ad un sub-appaltatore, salvo clausola contraria o se la
natura del lavoro non richiede di far appello alle sue attitudini per-
sonali,
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2. In tale caso, l’appaltatore rimane respec asabile verso if com-
mittente per il fatto del sub-appaltatore.

Articolo 599

i. I sub-appaltatori e gli operai che Javorano per conto dell’ap-
paltatore all’esecuzione dell’opera hanno un’azione diretta contro il
committente sino alla concorrenza delle somme delle quali questi é
debitore verso V’appaltatore principale al momento in cui V’azione ec
promossa. Tale azione spetta anche agli operai del sub-appaltatore sia
verso Vappaltatore principale sia verso il committente.

2. In caso di pignoramento effettuato da uno di loro presso il
committente o presso l’appaltatore principale, essi hanno un_privile-
gio, proporzionale ai loro diritti, sulle somme dovute all’appaltatore
principale e al sub-appaltatore al momento del pignoramento. Tali som-
me possono essere loro pagate direttamente.

3. J diritti dei sub-appaltatori e degli operai di cui al presente
articolo sono privilegiati rispetto a quelli della persona alla quale l’ap-
paltatore ha ceduto il suo credito verso il committente.

ESTINZIONE DELL’APPALTO

Articolo 600

1. Il committente pud, in qualsiasi momento prima del compi-
mento dell’opera, rescindere il contratto e sospenderne la esecuzione,
a condizione di indennizzare Vappaltatore di tutte le spese da lui
sostenute, dei lavori che ha terminato, e del guadagno che avrebbe
potuto realizzare se avesse terminato V’opera.

2. Peraltro, il tribunale pud ridurre il risarcimento dovuto allo
appaltatore a motivo del mancato guadagno, se le circostanze rendono
equa tale riduzione. Deve in particolare defalcare cid che l’appaltatore
ha risparmiato a causa della rescissione del contratto da parte del
committente e cid che ha guadagnato impiegando diversamente il suo
tempo.

Articolo 601

Il contratto d’appalto si estingue se l’esecuzione del lavoro che ne
costituisce Voggetto diviene impossibile.

Articolo 602

1. Se, prima della consegna al committente, opera perisce per
caso fortuito, ’appaltatore non pud reclamare né il prezzo del lavoro
né il rimborso delle spese. La perdita della materia & * -~
parte che Vha fornita.
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2. Peraltro, se Vappaltatore ¢ costituito in mora per la consegna
dell’opera, o se Vopera perisce o si deteriora prima della consegna per
colpa dell’appaltatore, quest’ultimo & tenuto a indennizzare il com-
mitténte per la materia che questi ha fornito per Pesecuzione dell’opera.

3. Se il committente @ costituito in mora per Ja presa in con-
segna dell’opera, o se l’opera perisce o si deteriora per colpa del com-
mittente o per vizio della materia da lui fornita il committente subisce
la perdita e deve all’appaltatore il suo compenso nonché il risarci-
mento dei danni, se del caso.

Articolo 603

Il contratto d’appalto si estingue con la morte dell’appaltatore se
le attitudini personali di questo sono state prese in considerazione al-
Vatto detla conclusione del contratto. In caso contrario, il contratto
non si estingue di pieno diritto ¢ il committente, salvo i casi previ-
sti dall’articolo 601, puo risolverlo solo se gli eredi dell’appaltatore non
forniscono garanzie sufficienti per la buona esecuzione dell’opera.

Articolo 604

1. In caso di estinzione del contratto per morte dell’appaltatore
il committente @ tenuto a pagare alla successione il valore dei lavori
eseguiti e delle spese effettuate per l’esecuzione dei lavori restanti, nella
misura in cui tali lavori e spese gli sono utili.

2. Sl committente pud, da parte sua, chiedere la consegna, verso
pagamento di un’equa indennita, dei materiali preparati e dei pro-
getti la cui esecuzione @ stata iniziata.

3. Le presenti disposizioni si applicano anche se Vappaltatore
che ha iniziato Vesecuzione deil’opera non pud completarla per una
causa estranea alla sua volonta.

Capo II.

CONTRATTO DI LAVORO

Articolo 605

Hi contratto di lavoro @ quello col quale una delle parti s’impegna
a lavorare al servizio dell’altra sotto la sua direzione o controllo, verso
corresponsione di un compenso che ’altra parte s’impegna a pagare.

Articolo 606

- 4 discivlinato da legge speciale.
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Capo IIT.

MANDATO

Sezione 1.

Elementi del mandato

Articolo 607

11 mandato @ un contratto col quale il mandatario s’impegna a com.
piere un atto giuridico per conto del mandante.

Articolo 608

Salvo disposizione contraria, il mandato deve essere conferito nel-
la forma richiesta per l’atto giuridico che ne costituisce l’oggetto.

Articolo 609

1. Ji mandato redatio in termini generici senza specificare nem-
meno fla natura dell’atlo giuridico che ne costituisce l’oggetto non con-
ferisce al mandatario che il potere di compiere atti di amministra-
zione.

2. Sono considerati atti di amministrazione l’affitto, gli atti di
conservazione e di manutenzione, la riscossione dei crediti e il paga-
mento de debiti. Sono altresi considerati atti di amministrazione tutti
gli atti di disposizione necessari all’amministrazione, quali la vendita
dei raccolti, delle merci o dei mobili soggetti a deperimento, e l’acqui-
sto di articoli necessari alla conservazione o allo sfruttamento della
cosa oggetto del mandato.

Articolo 610

1. Al di fuori degli atti di amministrazione, @ mnecessario un
mandato speciale, in particolare per concludere una vendita, costituisce
un’ipoteca, fare una liberalita, una transazione, una confessione, un
compromesso, e per deferire un giuramento o difendere in giudizio.

2. Il mandato speciale per una determinata categoria di atti giu-
ridici @ valido, anche se l’oggetto dell’atto non é specificato, salvo
per quanto riguarda gli atti a titolo gratuito.

3. Il mandato speciale non conferisce al mandatario che il po-
tere di agire negli affari che vi sono specificati e nelle loro conse-
guenze necessarie secondo la natura dell’affare e gli usi.
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Sezione 2.

Effetti del mandato

Articolo 611

1. IL mandatario @ tenuto ad eseguire il mandato senza eccedere
i limiti fissati.

2. Peraltro, il mandatario pud superare i limiti fissati se si trova
nell’impossibilita di informare il mandante in anticipo e se le circo-
stanze sono tali da lasciar presumere che il mandante non avrebbe
potuto che dare la sua approvazione. In tal caso, il mandatario @ te-

nuto ad informare immediatamente il mandante di aver superato i li-
miti del suo mandato.

Articolo 612

x

1. Se il mandato @ gratuito, il mandatario é tenuto ad eseguirlo

con la diligenza con cui tratta i propri affari, senza peraltro essere

tenuto ad una diligenza maggiore di quella normale.

2. Se il mandato é oneroso, il mandatario deve sempre eseguirlo
con la diligenza del buon padre di famiglia.

Articolo 613

Il mandatario @ tenuto a dare al mandante tutte le informazioni

necessarie sull’esecuzione del suo mandato e rendergliene conto.

Articolo 614

1. Il mandatario non pud usare, nel proprio interesse, i beni

del mandante.

2. Egli deve gli interessi delle somme che ha impiegato a suo

profitto dal giorno in cui se ne é servito, e quelli delle somme resi-
x

due di cui si trova debitore, dal momento in cui é costituito in mora.

Articolo 615

1. Sei mandatari sono stati nominati con lo stesso atto senza

essere autorizzati ad agire separatamente, essi sono tenuti ad agire

collettivamente, salvo che si tratti di atti che non richiedono una deli-

berazionecollegiale.



7
”

 

— 133 —

3. Se i mandatari sono stati nominati con lo stesso atto senza
essere autorizzati ad agire separatamente, essi sono tenuti ad agire
collettivamente, salvo che si tratti di atti che non esigono uno scam-

bio di opinioni, quali la riscossione di un credito o il pagamento di un
debito.

Articolo 616

1. Il mandatario che, senza esservi autorizzato, sostituisce, altri
a se stesso nell’esecuzione del mandato, risponde del fatto della per-
sona sostituita come se si trattasse di fatto proprio; in tal caso, il man-
datario e il suo sostituto sono tenuti in solido.

2. Se il mandatario @ autorizzato a sostituire altri a se stesso
senza che sia determinata la persona del sostituto, egli non risponde
che della sua colpa nella scelta del sostituto o nelle istruzioni che gli
ha impartito.

3. Nei due casi precedenti, il mandante e il sostituto del manda-
tario possono agire direttamente l’uno contro J’altro.

Articolo 617

1. IL mandato é@ un atto a titolo gratuito, salvo patto contrario
espresso o tacito risultante dalla condizione del mandatario.

2. Il compenso pattuito @ sottoposto alla valutazione del giudice,
salvo che non sia spontaneamente pagato dopo l’esecuzione del man-
dato.

Articolo 618

Il mandante deve rimborsare al mandatario, qualunque sia il ri-
sultato dell’esecuzione del mandato, le spese sostenute per una ese-
cuzione normale, con gli interessi dal giorno in cui tali spese sono
state effettuate. Se l’esecuzione del mandato esige degli anticipi, il
mandante deve, a richiesta del mandatario, versare a quest’ultimo gli
anticipi stessi.

Articolo 619

Il mandante é responsabile del danno subito dal mandatario, sen-
za sua colpa, a causa dell’esecuzione normale del mandato.  
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Articolo 620

Se pill persone nominano un solo maridatario per un’affare co-
mune, esse sono tutte, salvo patto contrario, tenute in solido verso

il mandatario per gli effetti del mandato.

Articolo 621

Gli articoli dal 103 al 106 relativi alla rappresentanza si appli-
cano ai rapporti del mandante e del mandatario con i terzi che tratto-
no con quest’ultimo.

Sezione 3.

Estinzione del mandato

Articolo 622

Il mandato si estingue alla conclusione dell’aifare o allo spirare
del termine per il quale é stato conferito; si estingue altresi alla morte
del mandante o del mandatario.

Articolo 623

1. Il mandante pud, in qualsiasi momento e nonostante ogni
patto contrario, revocare o limitare il mandato. Peraltro, se il man-
dato @ oneroso; il mandante deve indennizzare il mandatario del dan-
no da questi subito a causa della revoca intempestiva o senza giusta
causa,

2. Peraltro, se il mandato é conferito nell’interesse del mandata-
rio o di un terzo, il mandante non pud revocarlo o limitarlo senza
il consenso della persona nel cui interesse il mandato é stato con-

ferito. :

Articolo 624

1. Il mandatario pud, in qualsiasi momento e nonostante ogni
patto contrario, rinunciare al mandato. La rinuncia ha luogo a mezzo
di una notifica fatta al mandante. Se il mandato é@-oneroso, il man-
datario deve indennizzare il mandante del danno derivante dalla ri-
nuncia fatta intempestivamente o senza giusta causa.

2, Peraltro, il mandatario non pud rinunciare al mandato con-

ferito nell’interesse di un terzo, salvo che non abbia dei motivi seri che
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giustificano la rinuncia, e a condizione di darne comunicazione al ter-

zo accordandogli un termine sufficiente per provvedere alla tutela

dei suoi interessi.

Articolo 625

1. Qualunque sia la causa di estinzione del mandato, il manda-

tario deve sistemare gli affari incominciati in modo che non vadano

a cattivo fine.

2. Nel caso in cui il mandato si estingua per la morte del man-

datario, i suoi eredi devono, se ne hanno la capacita e se sono a co-

noscenza del mandato, informare immediatamente il mandante della

morte del mandatario, e provvedere a cid che é@ reso necessario dalle

circostanze nell’interesse del mandante.

Capo IV.

DEPOSITO

Articolo 626

Il deposito @ un contratto col quale una parte riceve dall’altra

una cosa, con l’obbligo di custodirla e di restituirla in natura.

Sezione 1.

Obbligazioni del depositario

Articolo 627

1. Il deposito @ tenuto a ricevere Voggetto del deposito.

2. Non puo servirsene che con Vautorizzazione espressa 0 ta-

cita del depositante.

Articolo 628

1. Se il deposito é gratuito, il depositario é tenuto ad usare nella

custodia della cosa la diligenza che usa nei propri affari, senza peral-

tro essere tenufo ad una diligenza maggiore di quella normale.

2. Se il deposito & oneroso, il depositario deve sempre usare

nella custodia della cosa la normale diligenza.
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Articolo 629

Il depositario non pud, senza l’autorizzazione espresse del deposi-
tante, sostituire altri a se stesso nella custodia della cosa, salvo che vi
sia costretto da una necessita urgente ed assoluta.

Articolo 630

Il depositario & tenuto a restituire la cosa appena il depositante
la richiede, salvo che risulti dal contratto che il termine @ stipulato
nell’interesse del depositario. Il depositario pud, in qualsiasi mo-
mento, obbligare il depositante a riprendere la cosa, salvo che risulti
dai contratto che il termine @ stipulato nell’interesse del depositante.

Articolo 631

Se T’erede del depositario vende, in buona fede, la cosa deposi-
tata, é tenuto soltanto a pagare al proprietario il corrispettivo che ha
ricevuto, o a cedergli i suoi diritti contro il compratore. Se ha aliena-
to la cosa a titolo gratuito, deve pagarne il valore al momento del-
l’alienazione.

Sezione 2.

Obbligazioni del depositante

Articolo 632

Il deposito si presume gratuito. Nel caso in cui sia stato pattuito
un compenso, il depositante € tenuto, salvo patto contrario, a pagarlo
al momento in cui if deposito ha termine.

Articolo 633

Il depositante & tenuto a rimborsare al depositante le spese so-
stenute per la conservazione della cosa, e ad indennizzarlo di ogni
danno subito a causa del deposito.
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Capo V.

SEQUESTRO

Articolo 634

Il sequestro é un contratto col quale le parti affidano a un terzo
una cosa mobile o immobile, o una pluralita di cose, rispetto alla quale
esiste una controversia o dei rapporti giuridici incerti, affinche la cu-
stodia, la amministri e Ja restituisca a chi di diritto, unitamente ai frutti
percepiti.

Articolo 635

If giudice pud ordinare il sequestro:

1) Nei casi previsti dall’articolo precedente, in mancanza di
accordo tra le parti interessate;

2) Se si tratta di mobili o immobili per i quali l’interessato ha
fondato motivo di tenere un pericolo imminente nel caso in
cui restassero presso i) oocecssore;

3) In ogni altro caso previsto dalla legge.

Articolo 636

{l sequestratario, convenzionale o giudiziario, & designato dalle
parti interessate di comune accordo. In mancanza di accordo, il se-
questratario é€ nominato dal giudice.

Articolo 637

Le obbligazioni del sequestratario, i suoi diritti e i suoi poteri
sono determinati dalla convenzione o dalla sentenza che ordina il se-
guestro. In mancanza di cid, le disposizioni relative al deposito e al
raandato si applicano per quanto non siano incompatibili con le di-
sposizioni seguenti.

Articolo 638
l

1. Il sequestratarid& tenuto ad assicurare Ja conservazione e la
amministrazione delle cose a lui affidate, con la diligenza del buon
padre di famiglia.
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2. Non puod, né direttamente né@ indirettamente, farsi sostituire
da una delle parti interessate nella esecuzione totale o parziale del
suo compito, senza il consenso delle altre parti.

Articolo 639

Al di fuori degli atti di amministrazione, il sequestratario non pud
agire che con il consenso di tutti eli interessati, o con I’autorizzazione
del giudice.

Articolo 640

Jf sequestratario pud essere compensato, salvo che abbia rinun-
ciato ad ogni compenso.

Articolo 641

1. IL sequestro termina per l’accordo di tutte le parti interessate,
o per decisione giudiziale.

2. Al termine del sequestro, il sequestratario deve, senza ritar-
do, restituire le cose sequestrate alla persona scelta dagli interessati o
designata dal giudice.

TITOLO IV.

CONTRATTI ALEATORI

Capo I.

GIOCO E SCOMMESSA

Articolo 642

1. E’ nullo ogni patio relativo al gioco o alla scommessa.

2. Chi ha perduto al gioco o alla scommessa pud, nonostante
ogni patto contrario, ripetere cid che ha pagato entro il termine di tre
anni dal momento in cui ha effettuato il pagamento. Il pagamento
puod essere provato con ogni mezzo.

Articolo 643

1. Sono escluse dalle disposizioni dell’articolo precedente,
le scommesse tra persone che prendono parte a dei giochi sportivi. Pe-
raltro, il giudice puo ridurre il premio se questo é eccessivo.

2. Sono altresi escluse le lotterie legalmente autorizzate.
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Capo II.

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

Atticolo 644

L’assicurazione @ un contratto col quale V’assicuratore, verso paga-
mento di un premio o altra somma di denaro, si obbliga a fornire al-
l’assicurato o al terzo beneficiario a favore del quale @ stipulata l’assi-
curazione, una somma di denaro, una rendita o alira prestazione pe-
cuniaria, nel caso in cui si verifichi l’evento o il rischio previsto nel
contratto.

Articolo 645

Per quanto non contemplato dal presente Codice, il contratto di
assicurazione é disciplinato da leggi speciali.

Articolo 646

Pud costituire oggetto dell’assicurazione ogni interesse economico
legittime che una persona puo trarre dal non verificarsi di un rischio.

Articolo 647

Nel contratto di assicurazione sono nulle le clausole seguenti:

1) La clausola che prevede la decadenza del diritto all’indennita
per violazione di leggi o regolamenti, salvo che tale viola-
zione costituisca un delitto intenzionale.

2) La clausola che prevede la decadenza del diritto dell’assicu-
rato per ritardo nella comunicazione del sinistro alle autorita
o nella presentazione dei documenti, se risulta dalle circo-
stanze che il ritardo é@ giustificato.

3) Ogni clausola stampata che non sia presentata in modo
evidente e preveda un caso di nullita o di decadenza.

4) La clausola compromissoria compresa nelle condizioni ge-
nerali stampate sulla polizza, e non presentata sotto forma
di patto speciale distinto dalle condizioni generali.

5) Ogni altra calusola abusiva, se risulta che la sua violazione
non ha influito sul verificarsi del sinistro che costituisce og-
getto dell’assicurazione.  
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Articolo 648

L’assicuratore @ obbligato a indennizzare l’assicurato solo del
danno risultante dal verificarsi del rischio assicurato, sino alla concor-
renza della somma assicurata.

Articolo 649

1. Le azioni derivanti dal contratto di assicurazione si prescri-
vono in tre anni dalla data dell’evento che le ha originate.

2. Peraltro, tale termine decorre:

a) In caso di reticenza o di dichiarazione falsa o inesatta circa
il rischio assicurato, dal giorno in cui l’assicuratore ne ha
avuto conoscenza;

b) In caso di verificarsi.del sinistro assicurato, dal giorno in cui
gli interessati ne hanno avuto conoscenza,

Articolo 650

E’ nullo ogni patto contrario alle disposizioni del presente Capo,
salvo che tale patto sia stato stipulato nelli’nteresse dell’assicurato o
del beneficiario nonché alle disposizioni dell’art. 646.

TITOLO V.

FIDEIUSSIONE

Capo I.

ELEMENT] DELLA FIDEIUSSIONE

Articolo 651

. La fideiussione € un contratto col quale una persona garantisce
Vadempimento di un’obbligazione altrui, impegnandosi verso il. credi-
tore ad adempiere tale obbligazione se il debitore non l’adempie egli
stesso.

Articolo 652

La fideiussione non pud essere provata che per iscritto, ancorché
per l’obbligazione principale sia ammessa la prova testimoniale.
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Articolo 653

Se il debitore s’impegna a fornire un fideiussione, é tenuto a pre-
sentarne uno solvibile e domiciliato in Somalia, e puo prestare in suo luo-
go una garanzia reale sufficiente.

Articolo 654

La fideiussione pud essere prestata anche all’insaputa del debito-
re e nonostante la sua opposizione.

Articolo 655

La fideiussione é valida solo se é valida l’obbligazione garantita.

Articolo 656

Il fideiussore che garantisce l’obbligazione di un incapace a motivo
di tale incapacita, é tenuto all’adempimento dell’obbligazione se il de-
bitore principale non l’adempie egli stesso.

Articolo 657

1. La fideiussione pud essere prestata per un debito futuro, se il
suo ammontare é determinato in anticipo. Pud anche essere prestata per
un debito condizionale.

2. Peraltro, se il fideiussore che ha garantito un debito futuro non
ha fissato un termine per la fideiussione pud revocarla in qualsiasi mo-
mento a condizione che l’obbligazione garantita non sia ancorasorta.

Articolo 658

1. La fideiussione di un debito commerciale é considerata atto ci-
vile, ancorché il fideiussore sia un commerciante.

2. Peraltro, € sempre considerata atto commerciale la fideius-
sione risultante dall’avallo o dalla girata degli effetti commerciali.

Articolo 659

La fideiussione non pud eccedere cid che é dovuto dal debitore,
né puod essere prestata a condizioni piti onerose di quelle dell’obbliga-
zione garantita.
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Articolo 660

Salvo patto contrario, la fideiussione si estende agli accessori del
debito, alle spese per la prima domanda, e alle spese successive alla
denuncia fatta al fideiussore.

Capo II.

EFFETTI DELLA FIDEIUSSIONE

Sezione 1.

Rapporti tra il fideiussore e il creditore

Articolo 661

1. Ul fideiussore @ liberato insieme al debitore. Egli pud opporre
al creditore tutte le eccezioni opponibili dal debitore.

2. Peraltro, se Veccezione opposta dal debitore é fondata sulla
sua incapacita, il fideiussore che conosceva tale incapacitaé al momento
del contratto, non pud opporla.

Articolo 662. >

Se il creditore accetta una cosa in pagamento del debito, il fi-
deiussore @ liberato anche se la cosa é rivendicata.

Articolo 663

1. Jl fideiussore é liberato sino alla concorrenza del valore delle
garanzie di cui il creditore non si é valso per sua colpa.

2. Le garanzie di cui al presente articolo sono tutte quelle as-
segnate al creditore ancorche costituite posteriormente alla fideiussio-
ne ,nonche quelle previste dalla legge. sot

Articolo 664

1. Il fideiussore non @ liberato dal ritardo del creditore nel
proporre le sue istanze, né se questi trascura di proporle.

2. Peraltro, @ liberato se il creditore, non propone le sue istanze
contio if debitore entro un termine di sei mesi dall’intimazione fatta-
gli- dal fideiussore, salvo che il debitore non fornisca a quest‘ultimo
una garanzia sufficiente.
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Articolo 665

Se il debitore fallisce, il creditore deve fare ammettere al fallimento
il proprio credito, in mancanza di che perde il diritto a ricorrere
contro il fideiussore sino alla concorrenza del danno derivante da tale
omissione.

Articolo 666

1. Il creditore é tenuto, al momento del pagamento, a consegnare
al fideiussore i titoli necessari a esercitare il suo regresso contro il de-
bitore.

2. Se il debitore é garantito da un'ipoteca mobiliare o da un
diritto di ritenzione su un mobile, il creditore deve rinunciare alla
garanzia a favore del fideiussore.

3. Se il debito @ garantito da una garanzia immobiliare, il cre-
ditore deve adempiere le formalita prescritte per il trasferimento di
tale garanzia. Le spese del trasferimento sono a carico del fideiussore,
che puo ripeterle dal debitore.

Articolo 667

1. Il creditore non puo agire isolatamente contro il fideiussore
che dopo avere agito contro il debitore.

2. Non puo sottoporre ad esecuzione i beni del fideiussore se
non dopo l’escussione del debitore. In tal caso il fideiussore deve op-
porre il beneficio dell’escussione.

Articolo 668

1. Se il fideiussore chiede l’esecuzione, deve indicare a sue spese
al creditore i beni appartenenti al debitore, sufficienti a pagare tutto
il credito.

2. I beni indicati dal fideiussore sono presi in considerazione
se sono situati fuori del territorio somalo o se sono in contestazione.

Articolo 669

In tutti i casi in cui il fideiussore ha indicato dei beni, il credi-
tore é responsabile verso di lui per l’insolvenza del debitore dovutaal
fatte che le istanze non sono state proposte in tempoutile. .
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Articolo 670

Se una garanzia reale @ assegnata legalmente o in virti di un
patto alla garanzia del credito, e se una fideiussione @ prestata poste-
riormente oO contemporaneamente alla costituzione di tale garanzia,
senza che sia stipulata la solidarieta con il debitore, l’esecuzione sui
beni del fideiussore non pud aver luogo dopo l’esecuzione sui beni cui Ja
garanzia € assegnata.

Articolo 671

1. In caso di pluralita di fideiussori non solidali obbligati per
lo stesso debito e con lo stesso atto, il debito si divide tra loro e il
creditore non pud agire contro ciascuno di essi che per la rispettiva
parte nelle fideiussioni.

2. Se i fideiussori si sono obbligati con atti successivi, ciascuno
‘di essi risponde di tutto il debito, salvo che si sia riservato il bene-
ficio della divisione.

Articolo 672

I] fideiussore solidale con il debitore non pud chiedere il bene-
ficio dell’esecuzione.

Articolo 673

Il fideiussore solidale pu6d valersi di tutte le eccezioni che posso-
no essere invocate dal fideiussore semplice in relazione al debito.

Articolo 674

I fideiussori, giudiziari o legali, sono sempre solidali.

Articolo 675

In caso di pluralita di fideiussori solidali, quello che ha pagato
tutto il debito alla scadenza pud chiedere a ciascuno degli altri di
pagarli la propria parte. nel debito nonché la rispettiva quota nella
parte nel debito nonché Ja rispettiva quota nella parte dei fideiussori in-
solventi.
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Articolo 676

Il creditore non puo agire contro iLfideiussore che dopo aver ayito
contro il fideiussore principale, salvo che i due fideiussori siano solidali
fra loro.

Sezione 2.

Rapporti tra il fideiussore e il debitore

Articolo 677

1. Hl fideiussore deve, prima di pagare il debito, informare il
debitore, in mancanza di che perde il diritto a ricorrere contro il de-
bitore se questi ha gia pagato o se, al momento della scadenza, ha dei
motivi per far dichiarare la nullita o l’estinzione del debito.

2. Se il debitore non si oppone al pagamento,il fideiussore con-
serva | diritto a regresso contro di lui, ancorché questi abbia gia pagato
o abbia dei motivi per far dichiarare la nullita o V’estinzione del debito.

Articolo 678

ll fideiussore che paga il debito @ surrogato al creditore in tutti
i suoi diritti contro il debitore. Peraltro, in caso di pagamento par-
ziale non pud esercitare tali diritti se non quando il creditore ha ri-
scosso tutto cid che gli é dovuto.

Articolo 679

1. Il fideiussore che ha pagato il debito ha diritto di regresso
contro il debitore, sia che questi abbia o non abbia avuto conoscenza
della fideiussione.

2. Tale regresso ha per oggetto il capitale, gli interessi e le spesc.
Peraltro, per cid che concerne le spese, il fideiussore pud ripetere
solo quelle che sono state fatte dopo il giorno in cui ha informato
il debitore principale dei provvedimenti presi contro di lui.

3. Ul fideiussore ha diritto agli interessi legali per tutto cid che
ha pagato dal giorno in cui il pagamento @ stato effettuato.

Articolo 680

In caso di pluralita di debitori solidali per uno stesso debito,
il fideiussore cha ha garantito per tutti ha diritto a regresso contro cia-
scuno di essi per tutto cio che ha pagato.
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PARTEII.

DIRITTI REAL!

LIBRO III.

PRINCIPAL] DIRITTI REALI

TITOLO I.

IL DIRITTO DI PROPRIETA’

Capo I.

IL DIRITTO DI PROPRIETA’ IN GENERALE

Sezione 1.

Contenuto del Diritto

Articolo 681

1. Il diritto di proprieta attribuisce al suo titolare il potere
esclusivo di godimento e di disposizione di beni che ne sono oggetto,
entro i limiti e con Vosservanza degli obblighi stabiliti dall’Ordina-
mento giuridico. a

2. Nella utilizzazione dei beni produttivi, il proprietario ha il
dovere di procedere al loro sfruttamento nel rispetto degli interessi su-
periori della collettivita ¢ delle esigenze dell’economia nazionale. Ove
tale dovere non venga oservato l’autorita amministrativa pud impor-
re al proprietario le opportune direttive e, nei casi piu gravi, disporre
la temporanea gestione coattiva dei beni, oppure la loro  espropria-
zione contro pagamento di una giusta indennita.

3. Fuori del caso previsto dal comma precedente, l’autorita am-
ministrativa pud disporre espropriazioni per causa di pubblico interesse
© procedere a requisizioni per gravi ed urgenti necessita pubbliche, se-
condo le norme determinate da leggi speciali e salvo il diritto del pro-
prietario ad una giusta indennita.

Articolo 682

1. lJ diritto del proprietario della cosa comprende tutto cid che
costituisce un elemento essenziale della cosa stessa, in modo da non po-
terne essere separato senza che la cosa perisca, si deteriori o si alteri.
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2. La proprieta del suolo comprende quella del sottosuolo e-
dello spazio sovrastante sino al limite utile del godimento dell’altezza
e della profondita.

3. La proprieta della superficie del suolo pud essere, in virtl di
legge o di apposito patto, separata dalla proprieta del sottosuolo e da
quello dello spazio sovrastante, salvo diversa disposizione di legge.

Sezione 2.

Restrizioni del diritto di proprieta

Articolo 683

Il proprietario, nell’esercizio del suo diritto, deve conformarsi alle
leggi, ai decreti e ai regolamenti relativi all’utilitg pubblica o privata.
Deve inoltre osservare le disposizioni seguenti.

Articolo 684

1. Il proprietario non deve esercitare il suo diritto in modo ec-
cessivo, a danno della proprieta del vicino.

2. Il vicino non pud agire per le molestie ordinarie derivanti
dal vicinato, che non possono essere evitate. Pud tuttavia chiedere
la soppressione di tali molestie’ se esse superano il limite ordinario.
A tale riguardo, si deve tener conto dell’uso, della natura degli immo-
bili, della loro rispettiva posizione e della loro destinazione. L’autoriz-
zazione concessa dalle autorita competenti non é di ostacolo all’eser-
cizio di tale diritto.

Articolo 685

Il proprietario deve consentire il passaggio sul suo terreno delle
acque necessarie all’irrigazione dei terreni lontani dalla presa d’acqua.

Articolo 686

1. Il proprietario di un fondo non accessibile dalla strada pubblica
e che non ha su di essa uno sbocco sufficiente, se non pud ottenere tale
sbocco senza spese eccessive e senza grandi difficolta, ha il diritto di
passaggio, finché dura la non accessibilita sui fondi fondi vicini, nella
misura necessaria allo sfruttamento e all’uso ordinario del suo fondo, e
cid verso pagamento di un’equa indennita. Tale diritto non pud essere
esercitato.che sul fondo e nel luogo in cui il passaggio & meno dan-
noso. ‘
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2. Se la non accessibilita risulta dalla divisione di un fondo se-
guito di un atto giuridico, o se é possibile ottenere un passaggio suffi-
ciente sulle parti divise del fondo, il diritto di passaggio non pud essere
chiesto che su tali parti.

Articolo 687

Ogni proprietario ha il diritto di obbligare il vicino a delimi-
tare il confine tra le proprieta contigue. Le relative spese sono divise
tra di loro.

Articolo 688

1. Il proprietario di un muro comune ha il diritto di servirsene
secondo la sua destinazione e di disporvi travi per sostenere il sof-
fitto, senza che il muro debba sopportare un peso maggiore di quello
che é in grado di sostenere.

2. Se il muro comune diviene inidoneo all’uso al quale é nor-
malmente destinato, le spese di riparazione e di ricostruzione sono
a carico dei comproprietari, in proporzione alle loro rispettive parti.

Articolo 689

1. Il proprietario pud, se vi ha un serio interesse, alzare il muro
comune, a condizione che non ne derivi un danno grave per il com-
proprietario. Egli deve sostenere le spese dell’innalzamento, senza che la
sua solidita ne sia diminuita.

2. Se il muro comune non é@ atto a sostenere la sopraedifica-
zione, il comprorietario che vuole alzarlo deve farlo ricostruire per
intero a sue spese in modo che il maggiore spessore sia costruito, per
quanto possibile, sul suolo proprio. Il muro ricostruito rimane comu-
ne, ad eccezione della parte sopraedificata, senza che il vicino che ha
sopraedificato possa reclamare una qualsiasi indennita. |

Articolo 690

Il vicino che non ha contribuito alle spese di innalzamento pud
diventare comproprietario della parte sopraedificata se paga la meta
ta delle spese che sono state fatte e il valore della meta del suolo
sul quale sorge V’eventuale spessore in eccesso.
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Articolo 691

Salvo prova contraria, il muro che, al momento della costruzioné
separa due edifici, si presume comune fino al punto in cui gli edifici
si separano,

Articolo 692

1. Il proprietario non pud costringere il vicino a recintare la sua
proprieta o a cedere una parte del suo muro o del terreno sul quale
sorge il muro, salvo il caso di cui all’art. 690.

2. Peraltro il proprietario del muro non pud distruggerlo vo-
lontariamente, senza un serio motivo, se la distruzione reca pregiudizio
al vicino la cui proprieta @ recinta dal muro.

Articolo 693

1. Nessuno puod aprire una veduta diretta sulla proprieta del
vicino, ad una distanza inferiore ad un metro. La distanza si misura
dalla superficie esterna del muro in cui si apre la veduta, o dalla
linea esterna del balcone o della finestra.

2. Se, per prescrizione, viene acquistata una veduta diretta sul
fondo del vicino ad una distanza inferiore ad un metro, il vicino non
puo costruire ad una distanza inferiore ad un metro, misurata nel modo
indicato nel comma precedente, per tutta la lunghezza della costruzione
in cui si trova la veduta.

Articolo 694

Nessuno pud avere sul suo vicino una veduta obliqua ad una
distanza inferiore a 50 centimetri dal bordo dell’apertura. Tale proi-
bizione cessa se la veduta obliqua sul fondo vicino costituisce al tempo
stesso una veduta sulla pubblica via.

Articolo 695

Non @ prescritta alcuna distanza per l’apertura di semplici luci
il cui lato inferiore @ ad altezza superiore alla statura normale di un
uomo, e che sono esclusivamente destinate al passaggio dell’aria e del-
la luce, senza che consentano una veduta sul fondo vicino.
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Articolo 696

1. Se il contratto e il testamento contengono una clausola che
stipula l’inalienabilita di un bene, tale clausola @ valida solo se é
determinata da giusto motivo o se ¢é limitata ad una durata ragio-
nevole.

2. IL motivo é considerato legittimo se Vinalienabilita é stipulata
allo scopo di proteggere un interesse legittimo sia del disponente, sia
dell’acquirente, sia di un terzo.

3. La durata ragionevole pud estendersi a tutta la vita del di-
sponente, dell’acquirente o del terzo.

Articolo 697

Se la clausola di inalienabilita stipulata nel contratto o nel te-
stamento é@ valida a nome delle disposizioni dell’articolo precedente,
‘ogni alienazione effettuata in violazione di tale clausola @ nulla.

Sezione 3.

Comunione

NORME REGOLATRICI

Articolo 698

Se due o pili persone hanno la proprieta di una cosa senza che
la quota di ciascuna di esse sia divisa, tali persone partecipano alla
comunione e, salvo prova contraria, le loro quote si presumono eguali.

Articolo 699

1. Ogni partecipante alla comunione ha la piena propriet4 del-
la sua quota. Puo disporne, goderne i frutti e servirsene, a condizione
che cid non rechi pregiudizio ai diritti degli altri partecipanti.

2. Se Vatto di disposizione si riferisce ad una parte divisa della
cosa comune e tale parte, all’atto della divisione, non rientra nella
parte del disponente, il diritto del compratore si trasferisce, dal mo-
mento dell’alienazione, sulla parte che spetta al disponente in virtt
della divisione. Se il compratore ignorava che il disponente non era
proprietario della parte divisa della cosa comune, pud chiedere l’an-
nullamento dell’atto.
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Articolo 700

In mancanza di patto contrario, amministrazione della cosa co-
mune spetta a tutti i partecipanti alla comunione.

Articolo 701

1. Per gli atti di ordinaria amministrazione, le deliberazioni
della maggioranza dei partecipanti sono obbligatorie per tutti. La

maggioranza @ calcolata secondo il valore delle quote. Se non si for-
ma una maggioranza, il tribunale pud, a richiesta di uno dei parte-
cipanti, adottare le misure necessarie ¢ designare, se del caso, un am-

ministratore per la gestione della cosa comune.

2. La maggioranza dei partecipanti pud anhe scegliere un am-
ministratore e pud formare un regolamento per Vordinaria ammini-
strazione e per il migliore godimento della cosa comune, applicabile
anche agli aventi causa a titolo universale o particolare di tutti i par-
tecipanti.

3. Il partecipante che amministra la cosa comune senza opposi-
zione da parte degli altri partecipanti, ¢ considarato loro mandatario.

Articolo 702

I partecipanti che posseggono almeno i tre quarti della cosa
comune possono, in vista di un migliore godimento della cosa, di-
sporre innovazioni essenziali o modifiche nella destinazione della cosa,
eccedenti l’ordinaria amministrazione, a condizione che tale decisione
sia notificata agli altri partecipanti. I partecipanti dissenzienti possono
impugnare la decisione davanti all’autorita giudiziaria, entro un termi-
ne di due mesi dalla data della notifica.

2. Il tribunale davanti al quale & proposta l’impugnazione puo
confermare la decisione adottata dalla maggioranza e ordinare i prov-
vedimenti opportuni. In  particolare, pud ordinare al partecipante
dissenziente sia fornita una garanzia per cid che gli pud essere dovuto
come indennizzo.

Articolo 703

Tutti i partecipanti alla comunione possono, anche senza il con-
senso degli altri partecipanti, adottare le misure necessarie alla con-
servazione della cosa comune,
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Articolo 704

Le spese di amministrazione della cosa comune, nonché le spese
di conservazione, le imposte che gravano sulla cosa e tutti gli altri oneti
risultanti dalla comunione o gravanti sulla cosa, sono sostenuti da
tutti i partecipanti, proporzionalmente alla rispettiva quota, salvo di-
sposizione contraria.

Articolo 705

1 partecipanti che posseggono almeno i tre quarti della cosa
comune possono deciderne l’alienazione, a condizione che la loro de-
cisione sia fondata su seri motivi e sia notificata agli altri parteci-
panti. I partecipanti dissenzienti possono impugnare la decisione da-
vanti all’autorita giudiziaria entro un termine di due mesi dalla data
della notifica.

Il tribunale, nel caso in cui la divisione della cosa comune rechi
pregiudizio agli interessi dei partecipanti, decide, secondo le circo-

stanze, se l’alienazione puo aver luogo.

Articolo 706

1. I partecipante alla comunione di una cosa mobile o di un
insieme di cose, pud, prima della divisione ,ripetere la parte comune
venduta da uno dei partecipanti a un terzo. Tale diritto deve essere
esercitato entro un mese dal giorno in cui il partecipante ha avuto
conoscenza della vendita o dal giorno in cui la vendita gli @ stata no-
tificata. La ripetizione si effettua con una dichiarazione notificata al
venditore e al compratore. Il partecipante che esercita il diritto di ripe-
tizione @ surrogato nei diritti e nell eobbligazioni del compratore, se
lo indennizza di tutte le spese sostenute.

2. Se pitt partecipanti esercitano il diritto di ripetizione, ciascuno
di essi esercita il diritto stesso in proporzione alla sua quota.

CESSAZIONE DELLA COMUNIONE PER EFFETTO

DELLA DIVISIONE

Articolo 707

Ogni partecipante pud domandare la divisione della cosa comune
salvo che non sia tenuto a rimanere in comunione in virti di una
legge o di apposito patto. Non @ ammesso il patto che esclude la di-
visione per un periodo superiore a cinque anni.
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Se il periodo convenuto non supera tale durata, il patto é valido
nei confronti del partecipante e del suo avente causa.

Articolo 708

I partecipanti possono, se sono tutti d’accordo, dividere la cosa
comune nel modo che preferiscono. Se uno di essi ¢ incapace, debbono
essere osservate le formalita prescritte dalla legge.

Articolo 709

1. Se i partecipanti non sono d’accordo circa la divisione della
cosa comune, quello che vuole fare cessare lo stato di comunione deve
convocare gli altri partecipanti davanti al Tribunale.

2. Il tribunale delega, se del caso, uno o pitt periti a valutare
la cosa comune e a dividerla in lotti, se la cosa é divisibile in natura
senza che il suo valore ne sia considerevolmente diminuito.

Articolo 710

Se la divisione in natura non é possibile o comporta una diminu-
zione considerevole del valore della cosa, si procede alla vendita della
cosa secondo le norme del Codice di Procedura Civile. L’asta & limitata
ai soli partecipanti alla comunione, se questi sono unanimi nel ri-
chiederla.

Atticolo 711

i. I creditori di ciascun partecipante possono opporsi a che la
divisione in natura e la vendita all’asta avvengano senza il loro inter-
vento. L’opposizione deve essere notificata a tutti i partecipanti, e ne
deriva, per questi ultimi, Vobbligo di chiamare i creditori a interve-
nire a tutti gli atti inerenti alla divisione, in mancanza di che la di-
visione non é opponibile ai crediti stessi.

2. Se la divisione @ gia eseguita, i creditori che non sono inter-
venuti non possono impugnarla che in caso di frode.

' Articolo 712

Il partecipante alla divisione si presume essere stato proprieta-
rio della parte che gli é spettata dal giorno in. cui ha partecipato alla
comunione, e non esser mai stato proprietario delle altre parti.
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Articolo 713

1. I partecipanti alla divisione sono garanti, gli uni nei confronti
degli altri, per le molestie e l’evizione dovute a causa anteriore alla
divisione. Ciascuno di essi é tenuto, in proporzione alla sua quota,
ad indennizzare gli altri partecipanti, tenendo conto del valore della
cosa al momento della divisione. Se uno dei partecipanti é@ insolvente,
la sua parte in tale obbligazione @ sostenuta dal partecipante garantito e
da tutti gli altri partecipanti solvibili.

x
2. Peraltro, non @ dovuta alcuna garanzia se esiste un patto

espresso che esclude la garanzia nel caso particolare che l’ha deter-
minata. La garanzia non é dovuta nemmeno nel caso in cui I|’evi-
zione é imputabile a colpa del partecipante stesso.

Articolo 714

1. La divisione convenzionale pud essere annullata se uno dei
partecipanti dimostra di aver subito un danno superiore a un quinto,
tenuto conto del valore della cosa al momento della divisione.

2. L’azione di annullamento deve essere promossa entro l’anno
successivo alla divisione. Il convenuto pud interromperla ed impe-
dire una nuova divisione se fornisce all’attore quanto é necessario ad
integrare la sua parte, in denaro o in natura.

Articolo 715

1. Con la divisione provvisoria, i partecipanti pattuiscono di at-
tribuire a ciascuna di essi il godimento delle altre parti a favore degli
altri partecipanti. Tale patto non pud essere concluso per un periodo
superiore a cinque anni. Se non @ stato fissato alcun termine o se il
termine @ scaduto senza che sia intervenuto un nuovo patto, la divisione

é valida per un anno e puoessere ulteriormente prorogato, salvo che non

sia impugnata da uno dei partecipanti, tre mesi prima del termine del-

Vanno in corso.

2. Se la divisione provvisoria si protrae per quindici anni, si
trasforma in divisione definitiva, salvo patto contrario. Se uno dei
partecipanti conserva il possesso di una parte divisa per quindici anni,
si presume che tale possesso sia attribuito in virtii di una divisione ©
provvisoria.

Articolo 716

La divisione provvisoria é disciplinata, per quanto riguarda la sua
opponibilita ai terzi, la capacita dei partecipanti, i loro diritti e le

obbligazioni, e i mezzi di prova, dalle disposizioni relative al contratto

d’affitto, in quanto questo non siano incompatibili con la natura della
divisione.
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Articolo 717 -

1. Nel corso delle operazioni per la divisione definitiva, i parte-
cipanti possono convenire di procedere alla divisione provvisoria, Tale
divisione rimarra valida sino alla conclusione della divisione defi-
nitiva.

2. Se i partecipanti non sono d’accordo circa la divisione prov-
visoria, tale divisione pud essere ordinata dal giudice, a istanza di
uno dei partecipanti, e sentito un perito, se del caso.

COMUNIONE FORZOSA

Articolo 718

{ partecipanti alla comunione non possono chiedere la divisione
della cosa comunese, allo scopo cui la cosa é destinata, risulta che essa
deve rimanere sempre indivisa.

Capo Il.

MODI DI ACQUISTO DELLA PROPRIETA’

Sezione 1.

Occupazione

OCCUPAZIONE DI COSE MOBILI CHE NON SONO PROPRIETA’

DI ALCUNO

Articolo 719

Chitinque prende possesso di una cosa mobile che non é proprie-
ta di alcuno, con l’intenzione di appropriarsene, ne acquista la pro-
prieta.

( Articolo 720

1. Non sono proprieta di alcuno le cose mobili il cui proprie-
tario ne abbandona il possesso con l’intenzione di rinunciare alla lo-
ro proprieta.

2. Gli animali non domestici sono considerati senza proprietario
finché si trovano in liberté. Se uno di tali animali & lasciato libero
in seguito, ritorna a ngpessere proprieta di alcuno se il proprietario
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hon lo insegue immediatamente o se smette di inseguirlo. Un animale
addomesticato ed abituato a ritornare al luogo che gli & assegnato,
torna ad essere senza proprietario se perde tale abitudine.

Articolo 721

1. Il tesoro sotterrato o nascosto, di cui nessuno pud provare
di essere proprietario, appartiene al proprietario o al nudo proprie-
tario del fondo in cui @ stato scoperto.

2. Il tesoro scoperto di un bene wakf appartiene al costituente del
wakf e ai suoi eredi, salvo disposizione di legge speciale.

Articolo 722

I diritti sulla pesca, la caccia, le cose ritrovate e le antichité
sono disciplinati da leggi speciali.

OCCUPAZIONE DI IMMOBILI

CHE NON SONO PROPRIETA’ DI ALCUNO

Articolo 723

1. I terreni incolti che non appartengono a nessuno sono pro-
prieta dello Stato.

2. L’appropriazione o Ja presa di possesso di tali terreni non
pud aver luogo che con I’autorizzazione dello Stato, in conformita
alle leggi che regolano la materia.

Sezione 2.

Successione e Liquidazione

Articolo 724

La determinazione degli eredi e delle loro quote ereditarie, non-
ché la devoluzione dei beni successori, sono disciplinate dalle norme
sugli Statuti Personali,

Articolo 725

Se il defunto non ha designato un esecutore testamentario, il Tri-

bunale pud, a richiesta di tutti gli interessati e se lo ritiene necessa-
rio, nominare come curatore della successione la persona scelta dagli
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eredi all’unanimita, se gli eredi non sono unanimi, il giudice sceglie
un curatore ,preferibilmente tra gli eredi, dopo averli ascoltati.

Sezione 3.

Testamento

Articolo 726

Il testamento é@ disciplinato dalle norme sugli Statuti Personali.

Articolo 727

1. Ogni atto giuridico compiuto da una persona durante I|’ulti-
ma malattia a scopo di liberalita, @ considerato disposizione testa-
mentaria ed é disciplinato dalle norme sul testamento, qualunque sia
Ja denominazione attribuita all’atto stesso.

2. Gli eredi del disponente sono tenuti a provare, con qualsiasi
mezzo, che V’atto giuridico @ stato compiuto dal «de cuius» durante lul-
tima malattia. Se l’atto non ha una data certa, non fa prova della sua
data nei confronti degli eredi.

3. Se gli eredi provano che l’atto é stato compiuto dal «de cuius»
durante ultima malattia, l’atto si presume compiuto a scopo diliberalita,
salvo che il beneficiario non dimostri il contrario. Le dsiposizioni di cui
sopra si applicano salvo speciali disposizioni contrarie.

Articolo 728

Salvo prova contraria, se una persona compie un atto di disposizione
a favore di uno dei suoi eredi, risevrandosi in qualsiasi modo il possesso
e il godimento della cosa oggetto dell’alienazione, per la durata della sua
vita, Vatto @& considerato disposizione testamentaria ed é disciplinato
dalle norme sul testamento.

Sezione 4

Accessione

ACCESSIONE DI IMMOBILI

Articolo 729
\

Le terre alluvionate apportate successivamente ed impercettibilmente
dai fiumi, appartengono ai proprietari dei fondi rivieraschi.

ibe  
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Articolo 730

Le terre emerse dal mare appartengonoallo Stato.

2. Non é consentito occupare le terre emerse dal mare, se non per
' ripristinare i limiti della proprieta invasa dalle acque del mare.

Articolo 731

I proprietari dei terreni confinanti con acque, stagnanti, quali i laghi
e gli stagni, non acquistano le terre che affiorano in seguito al ritirarsi di
tali acque, né perdono quelle invase dalle acque.

Articolo 732

1. Qualunque costruzione, piantagione od opera esistente sopra o
sotto il suolo si considera fatta dal proprietario del suolo a sue spese, e
gli appartiene.

x
2. Puod essere tuttavia provato che l’opera é stata eseguita da un

terzo a sue spese, come puod essere anche provato cheil proprietario del
suolo ha concesso ad un terzo Ja proprieta dell’opera gia esistente o il
diritto di costruire tale opera e di acquistare la proprieta.

Articolo 733

1. Le costruzioni, ée piantagioni, o le altre opere eseguite con ma-
teriali altrui divengono proprieta esclusiva del proprietario del suolo
quando la rimozione di tali materiali non @ possibile senza grave pregiu-
dizio per le opere o quando é possibile ma I’azione di rivendicazione non
é stata intentata entro un anno dal giorno in cui il proprietario del ma-
teriale ha avuto conoscenza della loro incorporazione nelle opere sud-
dette.

2. Nel caso in cui il proprietario del suolo acquisti la proprieta del
materiale, egli sara tenuto a pagarne il valore unitamente al risarcimento,
se del caso. Nell’ipotesi della rivendicazione, la rimozione é fatta a spese
del proprietario del suolo.

Articolo 734

1. Quando le opere sono state eseguite, consapevolmene, da un
terzo con i suoi materiali, senza il consenso del proprietario del suolo,
questi pud, entro il termine di un anno a partire dal giorno in cui ha
avuto conoscenza dell’esecuzione di tali opere, domandare sia la loro ri-
mozione a spese del terzo con il risarcimento se del caso, sia il loro man-
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tenimento previo pagamento del loro valore in stato di rimozione, o di

una somma uguale al plus-valore che le opere hanno procuratoal suolo.

2. Il terzo che ha costruito le opere pud chiedere la loro rimozione

se da essa non risultino danni al suolo, a meno che il proprietario non
preferisca conservare le opere conformamente a quanto disposto nel
comma precedente.

Articolo 735

1. Se il terzo ha eseguito le opere di cui all’articolo precedente in
buona fede, il proprietario del suolo non avra il diritto di chiedere la
rimozione, ma egii potra a sua scelta pagare al terzo, se questi non ne
domanda la rimozione, e il valore del materiale ed il prezzo della mano
d’opera, o una somma uguale al plus-valore che le opere hanno procu-
rato al suolo.

2. Peraltro, se le opere sono di valore cosi rilevante che il loro pa-
gamento si dimostri oneroso per il proprietario del suolo, quest’ultimo
pud domandare l’attibuzione della proprieta del suolo al terzo dietro pa-
gamento di un idoneo prezzo.

Articolo 736

Se un terzo esegue delle opere con materiali propri dopo aver otte-
nuto l’autorizzazione del proprietario del suolo, quest’ultimo non pud,
salvo accordo in proposito, domandare la rimozione; egli deve pagare al
terzo, se quest’ultimo non domanda la rimozione, uno dei due valori di
cui al primo commadell’articolo precedente.

Articolo 737

Le disposizioni dell’articolo 789 si applicano per valutare l’indennita
prevista nei due articoli precedenti.

Articolo 738

Se nella costruzione di un muro sul proprio fondo, il proprietario
invade, in buona fede, una parte del fondo vicino,il giudice pud, se del
caso, costringere il proprietario di quest’ultimo solo a cedere al suo vi-
cino la proprieta della parte occupata dal muro, previo pagamento di un
equo prezzo.

Articolo 739

Le piccole costruzioni, come chioschi e baracche, che sono costruite
sul fondo altrui senza l’intenzione di farvele rimanere permanentemente
appartengono a colui che le ha costruite,
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Articolo 740

Se le opere sono eseguite da un terzo con materiali altrui i proprie-
tari di questi non avrannoil diritto di rivendicarli, ma potranno chiedere
il risarcimento, sia al terzo che al proprietario del suolo, fino alla con-
corenza della somma dovuta da quest’ultimo per il valore dell’opera.

ACCESSIONE DI COSE MOBILI

Articolo 741

Quando due cose mobili appartenenti a proprietari diversi si tro-
vano unite senza che sia possibile separarle senza deterioramento,il giu-
dice, quando non vi sia accordo tra proprietari, provvede secondo equita,
tenendo conto del danno causato, delle condizioni e della buona fede di
ciascuno dei proprietari. *

Sezione 5

Il contratto

Articolo 742

In materia mobiliare ed immobiliare, la proprieta e gli altri diritti
reali si trasferiscono per effetto del contratto, quando I’oggetto appar-
tiene all’alienante in conformita all’articolo 201, e con l’osservazione

delle disposizioni che seguono.

Articolo 743

La proprieta di una cosa mobile determinata solo nella specie si tra-
sferisce solo con l’individualizzazione della cosa, in conformita all’arti-
colo 202.

Articolo 744

1. La proprieta delle cose immobili e gli altri diritti reali si tra-
sferiscono nei confronti dei terzi solo se sono osservate le norme previste
dalla legge sulla pubblicita immobiliare.

2. La legge sulla pubblicita immobiliare indichera gli atti, le sen-
tenze e gli altri titoli che devono essere oggetto di pubblicita, sia che essi
trasferiscono, sia che non trasferiscono la proprieta; e determinera le
norme relative a tale pubblicita.
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Sezione 6

La Prelazione « Shufca »

CONDIZIONE PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO

Articolo 745
,

La prelazione é@ la facolta di sostiursi all’acquirente, in una vendita
immobiliare, nei casi ed alle condizioni previste dagli articoli seguenti.

Articolo 746

Il diritto di prelazione appartiene al comproprietario di un bene in-
diviso nel caso di vendia di una parte dell’immobile indiviso ad un terzo.

Articolo 747

Se vi é concorso di pitt persone nella prelazione, il diritto di prela-
zione appartiene proporzionalmente a ciascuna di esse.

Articolo 748

NON PUO’ ESSERVI PRELAZIONE

a) Se la vendita @ fatta all’asta pubblica in conformita ad una
procedura prescritta dalla legge.

‘b) Se Ja vendita ha Iuogo tra ascedenti e discendenti 0 tra coniugi,
o parenti fino al quarto grado, o affini fino al secondo grado.

c) Se l’immobile venduto é destinato all’esercizio del culto o deve
essere annesso ad un immobile gia destinato a tale uso.

Articolo 749

Colui che vuole esercitare il diritto di prelazione deve farne dichia-
razione, a pena di decadenza, tanto al venditore quanto all’acquirente,
nel termine di quindici giorni dalla data in cui @ venuto a conoscenza
dalla vendita.

Articolo 750

1. La dichiarazione di prelazione deve essere fatta, a pena di nul-
lita per via legale. Essa & opponibile ai terzi solo quando é trascritta.
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2. Entro trenta giorni dalla data di tale dichiarazione, il prezzo
della vendita deve essere depositato integralmente, sotto pena di deca-
denza, presso la cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione si trova
Vimmobile, o tale deposito dev’essere effettuato prima dell’inizio del-
Vazione di prelazione.

Articolo 751

La domanda di prelazione deve essere presentata, a pena di deca-
denza, contro il venditore e l’acquirente entro trenta giorni dalla data
della dichiarazione di cui all’articolo precedente, al tribunale nella cui
circoscrizione si trova l’immobile. La causa sara giudicata con urgenza.

Articolo 752

Ferme restando le norme relative alla trascrizione, la sentenza che
accoglie la domanda di prelazione vale cometitolo di proprieta per colui
che ha esercitato il diritto di prelazione.

EFFETTI DELLA PRELAZIONE

Articolo 753

1. Colui che ha esercitato la proclamazione é sostituito all’acqui-
rente, nei confronti del venditore, in tutti i diritti e in tutte le obbliga-
zioni.

2. Se, dopo la prelazione, l’immobile é rivendicato da un terzo che
ha esercitato Ja prelazione avra diritto di rivalsa contro il venditore.

Articolo 754

1. Se prima della dichiarazione di prelazione l’acquirente ha fatto
delle costruzioni o delle piantagioni sull’immobile oggetto della prela-
zione, colui che ha esercitato la prelazione é tenuto a rimborsare all’ac-
quirente, a scelta di quest’ultimo, sia la somma spesa sia il plus-valore
che le costruzioni o le piantagioni hanno procurato al fondo.

2. Se le costruzioni o le piantagioni sono state dopo la dichiara-
zione di prelazione, colui che ha esercitato la prelazione pud chiedere che
esso siano rimosse. Se egli preferisce ritenerle, é tenuto al pagamento del
valore dei materiali di costruzione, della mano d’opera, o delle spese delle
piantagioni.
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Articolo 755

Non sono opponibili a colui che esercita la prelazione le ipoteche e
le assegnazioni prese contro l’acquirente, cosi come tutte le vendite da
quest’ultimo concluso e tutti i diritti reali costituiti da lui o contro di lui
dopo la trascrizione di prelazione. Peraltro i creditori iscritti conserve-
ranno il loro diritto di preferenza sul prezzo dell’immobile ricavato dal-
l’acquirente.

DECADENZA DEL DIRITTO RI PRELAZIONE

Articolo 756

Il diritto di prelazione non pud essere esercitato nei seguenti casi:

a) se il titolare del diritto vi rinuncia anche prima della vendita.

b) negi altri casi previsti dalla legge.

Sezione 7

Posseésso

ACQUISTO, TRASFERIMENTO E PERDITA DEL POSSESSO

Articolo 757

1. It possesso é il potere su di una cosa mobile e immobile chesi
manifesta con una attivita corrispondente all’esercizio della proprieta o
di oltro diritto reale.

2. Il possesso non puod essere fondato su atti di pura concessione
o di semplice tolleranza.

3. Il possesso esercitato con violenza, clandestina, o in modo equi-
voco, non pud avere effetto rispetto alla persona contro la quale é diretta
la violenza, Ja clandestinita o l’equivoco, se non dal momento dalla ces-
sazione di tali vizi.

Articolo 758

La persona priva di discernimento pud acquistare il possesso a mez-
zo del suo rappresentante legale.



— 164 —

Articolo 759

1. Il possesso pud essere esercitato da un intermediario, a condi-

zione che egli agisca a nome del possessore e che egli sia in tali rapporti

di dipendenza verso quest’ultimo da uniformarsi alle sue istruzioni per

cid che concerne il possesso.

2. In caso di dubbio, si presume che chiesercita il possesso agisca

per proprio conto. Se egli continua nell’esedcizio di un possesso anteriore,

si presume che la continuazione sia in nome di colui che ha iniziato il

possesso.

Articolo 760

Il possesso si trasferisce anche senza consegna materiale della cosa,

a mezzo di un accordo di volonta tra il possessore ed il suo avente-causa,

se quest’ultimo hala possibilita di esercitare il suo diritto sulla cosa og-

getto del possesso.

Articolo 761

In mancanza di valide prove di contrario si presume possessore co-

lui che di fatto esercita il potere sulla cosa.

Articolo 762

1. La consegna dei titoli rilasciati in rappresentanza delle merci

affidate ad un vettore o depositate in magazzini equivale alla consegna
delle merci medesime.

2. Peraltro, se i titoli sono consegnati ad una persona e le merci ad
un’altra, ed entrambi sono in buona fede, ha preferenza quella che ha
ricevuto Je merci.

Articolo 763

1. Il possesso si trasferisce con tutte le sue caratteristiche agli
aventi-causa a titolo universale. Peraltro, se il dante-causa é@ incattiva
fede, l’avente-causa potra far valere la propria buona fede.

2. WL’avente-causa a titolo particolare pud,a tutti i fini legali, unire

al suo possesso quello del suo dante-causa.

t
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Articolo 764

Il possesso cessa se il possessore abbandonail suo potere da fatto
sul diritto che ne @ oggetto ovvero quando lo perde in qualsiasi altra ma-
niera.

Articolo 765

1. Il possesso non cessa se un ostacolo di natura temporanea im-
pedisce al possessorel’esercizio del proprio diritto.

2. Peraltro, il possesso cessa se questo ostacolo dura due interi
anni ed esso sia l’elfetto di un nuovo possesso esercitato contro la volonta
o all’insaputa del possessore. Il decorso di due anni ha inizio dal mo-
mento in cui é comunicato il nuovo possesso se questo ha avuto luogo
pubblicamente, o dal giorno in cui il possessore precedente ne ha avuto
conoscenza se esso é comunicato clandestinamente.

PROTEZIONE DEL POSSESSO

(LE TRE AZIONI POSSESSORIE)

Articolo 766

1. Chi @ stato spogliato del possesso di un immobile pud, entro
due anni dal sofferto spoglio, chiedere di essere rientegrato nel possesso.
Se lo spoglio é clandestino, il termine di due anni decorre dal giorno
della scoperta dello spoglio.

2. Chi possiede per conto di altri puOd ugualmente chiedere di es-
sere rientegrato nel possesso.

Articolo 767

1. Se il possesso di colui che ha subito lo spoglio durava da meno
di un anno I’azione di rientegrazione pud essere intentata contro l’autore
dello spoglio solo se il possesso di quest’ultimo non é preferenziale.

E’ preferenziale il possesso fondato su untitololegittimo, Se nessuno
dei due possessori ha titole, o se essi hannotitoli di uguali valore, é pre-
ferenziale il possesso anteriore.

2. Se lo spoglio é avvenuto con violenza, il possessore pud in ogni
caso iniziare l’azione di reintegrazione entro un anno dall’avvenuto spo-
glio e dalla cessazione della violenza.
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Articolo 768

Chi é stato spogliato del possesso pud, nel termine legale, iniziare
Vazione di reintegrazione contro i terzi, anche di buona fede, che hanno
ricevuto la cosa.

Articolo 769

Il possessore di un immobile, il cui possesso duri da oltre un anno,
puo, se subisce turbative nel possesso, esercitare, entro l’anno che segue
la turbativa, un’azione per farla cessare.

Articolo 770

1. Il possessore di un immobile, il cui possesso dur da oltre un
anno, pud, se ha fondati motivi per temere di essere disturbato da nuovi
lavori che minacciano il suo possesso, chiedere al giudice la sospensione
di tali lavori a condizione che essi non siano terminati o che non sia gia
decorso un anno dal loro inizio.

2. Il giudice pud proibire o autorizzare la continuazione dei lavori.
In entrambi i casi, egli puO ordinare di depositare una idonea cauzione:
nel caso di sentenza che ordini la sospensione, per il risarcimento del
danno causato dalla sospensione, qualora ja decisione definitiva dimostri
che l’opposizione ai lavori era infondata; nel caso di sentenza che ordini
la continuazicne dei lavori, per garantire la loro demolizione totale o
parziale e peril risarcimento del danno subito dal possesso se quest’ulti-
mo ottiene una decisione definitiva in suo favore.

Atticolo 771

In caso di conflitto tra pitt persone, circa un medesimo diritto, colui
che ha il possesso materiale & presunto essere provvisoriamente il posses-
sore, salvo che egli non abbia acquistato il possesso con mezzi viziati.

Articolo 772

1. Il presunto di buona fede il possessore di un diritto il quale
ignori di attentare ad un diritto altrui, a meno che tale ignoranza non sia
il risultato di colpa grave.

2. Se il possessore & una persona giuridica, si deve prendere in
considerazione la buona fede o la mala fede del suo rappresentante.

’ 3. La buona fede é sempre presunta fino a prova contraria.
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Articolo 773

1. Il possessore non perde la sua buona fede se non al momento in
cui viene a conoscenza che il suo possesso attenta ad un diritto altrui.

2. La buona fede cessa dal momento in cui i vizi del possessore
sono notificati al possessore con atto introduttivo di giudizio.

E’ ritenuto di mala fede colui che ha usurpato con violenza Valtrui
possesso.

Articolo 774

Salvo prova contraria, il possesso conserva le caratteristiche che
aveva al momento del suo acquisto.

EFFETTO DEL POSSESSO

PRESCRIZIONE ACQUISITIVA

Articolo 775

Colui che a norma dell’art. 757 esercita il possesso su una cosa o su
un diritto reale immobiliare senza esserne il proprietario o il ttoloare ne
diviene proprietario se il suo possesso continua senza interruzione per
dieci anni.

Articolo 776

1. Se il possesso é esercitato in buona fede ed in virtt! di un giusto
titolo su un immobile o su un diritto reale immobiliare, la prescrizione
acquisitva é di 10 anni.

2. La buona fede é necessaria solo al momento dell’atto traslativo
del diritto.

3. Il giusto titolo é un atto proveniente da una persona che non é
proprictaria della cosa o titolare del diritto soggetto a prescrizione, e deve
esere debitamente trascritto.

Articolo. 777

In ogni caso non sono soggetti a prescrizioni i beni wakf ed i diritti
successori, s¢ non con un possesso di trenta tre anni.
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Articolo 778

Il possesso attuale del quale ¢ stabilita l’esistenza in un determinato
momento anteriore si presume essere esistito durante tale intervallo, salvo
prova contraria.

Articolo 779

1. Nessuno pud acquistare per prescrizione contro il suo titolo, nel
senso che non puo cambiare con se stesso la causa e l’inizio del possesso.

2. Peraltro, si pud acquistare per prescrizione se il titolo del pos-
sesso é invertito sia per il fatto di un terzo sia per l’opposizione del pos-
sessore al diritto del proprietario; ed in tale caso la prescrizione decorre
dal momento dell’inversione.

Articolo 780

Per quanto concerne if calcolo del termine di prescrizione, la sua
sospensione o la sua interruzione, il fatto di valersene in giudizio, lari-
nuncia alla prescrizione, e le convenzioni relative alla modifica del ter-
mine, si applicano le norme della prescrizione estintiva in quanto esse
non siano incompatibili con la natura della prescrizione acquisitiva, e con
Vosservazione delle disposizioni seguenti.

Articolo 781

Qualunque siano i termini della prescrizione acquisitiva essi riman-
gono sospesi se csiste una causa di sospensione.

Articolo 782

1. La prescrizione acquisitiva é interrotta se il possessore abban-
dona o perde il possesso anche peril fatto di un terzo.

2. Peraltro, la prescrizione non é interrotta per la perdita del pos-
sesso se il posscssore riacquista il possesso contro i due anni o intenta
Vazione di reintegrazione entro lo stesso termine.

ACQUISTO DI MOBILI PER EFFETTO DEL POSSESSO

Articolo 783

1. Colui che possiede in virttt di un giusto titolo una cosa mobile,
un diritto reale mobiliare o un titolo al portatore, ne diviene proprictario
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. 0 titolare se al momento in cui ne ha preso possesso egli era in buona
fede.

2. Se il possessore di buona fede e in virti di un giusto titolo, ha
posseduto la cosa, come se fosse libera di ogni onere o limitazione reale,
egli ne acquista la proprieta libera da tali oneri o limitazioni.

3. Il solo possesso fa presumere il giusto titolo e la buona fede,
salvo prova contraria.

Articolo 784

1. Colui che ha perduta o al quale é stata rubata una cosa mobile
o un titolo al portatore pud, entro il termine di tre anni dalla data della
perdita e del furto, rivendicarli contro i terzi di buona fede nelle cui
mani essi si travano. .

2. Se la cosa rubata o perduta si trova nelle mani di una persona
che I’ha acquistata in buona fede sul mercato,all’asta pubblica o da un
mercante che fa commercio dicose simili, quest’ultimo potra chiedere
al rivendicante il rimborso del prezzo pagato.

ACQUISTO DEI FRUTTI PER EFFETTO DEL POSSESSO

Articolo 785

1. IL possessore di buona fede acquista i frutti percepiti.

2. I frutti naturali o industriali sono considerati percepiti dal gior-
no in cui vengono separati. I frutti civili si considerano percepiti giorno
per giorno.

Articolo 786

Il possessore di mala fede risponde di tutti i frutti che percipito o
che ha trascurato di percepire, dal momento in cui ha avuto inizio la
mala fede. Peraltro, puo farsi rimborsare le spese'di produzione da lui
sostenute.

RIMBORSO DELLE SPESE

Articolo 787

1. It proprietario al quale la cosa viene restituita deve pagare al
possessore tutte le spese necessarie che quest’ultimo ha sostenuto,
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2. Per quanto riguarda le spese utili, si applicano le disposizioni

degli articoli 734 e 735.
3. Se le spese sono voluttuarie, il possessore non pud reclamarneil

rimborso. Egli pud, peraltro, rimuovere le opere da lui eseguite, a con-
dizione che restituisca la cosa al suo stato originale il valore in stato di
demolizione.

Articolo 788

Colui che riceve il possesso da un precedente proprictario 0 posses-
sore pud, se dimostra di aver rimborsato le spese a quest’ultimo, recla-
marle dal rivendicante.

Articolo 789

Il giudice pud, a richiesta del proprietario, scegliere il mezzo che
ritiene opportuno per il rimborso delle spese di cui ai due articoli prece-
denti. Pud altresi decidere che il rimborso venga effettuato in rate perio-
diche, a condizione che siano fornite le garanzie necessarie. I] proprieta-
rio pud liberarsi di tale obbligazione pagando in anticipo una somma
uguale all’ammontare di dette rate, dedotti gli interessi calcolati al tasso
legale sino alla scadenza.

RESPONSABILITA’ IN .CASO DI PERDITA

Articolo 790

1. Se il possessore ha, in buona fede, goduto della cosa in con-

formita al suo diritto presunto, non é responsabile verso colui al quale é

tenuto a restituirla.

2. Non risponde della perdita della cosa o del suo deterioramento,
se non fino alla concorrenza del profitto che ne hatratto.

Articolo 791

Il possessore di mala fede risponde della perdita o del deteriora-

mento della cosa, ancorché risultanti da caso fortuito salvo che non sia

dimostrato che la perdita e il deterioramento si sarebbero verificati anche

se la cosa fosse stata in possesso del rivendicante,
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TITOLO I.

DIRITTI FONDATI SULLA PROPRIETA’

Capo I.

USUFRUTTG, USO E ABITAZIONE

Sezione 1

Usufrutto

Articolo 792

1. Tl diritto di usufrutto puo essere acquisito per atto giuridico o
per prescrizione.

2. L’usufrutto pud essere devoluto per testamento a persone suc-
cessive € queste sono in vita, o concepite, alla data del testamento.

Articolo 793

I diritti e le obbligazioni dell’usufruttuario sono regolati dal titolo
costitutivo dell’usufrutto e dalle disposizioni degli articoli successivi.

Articolo 794
a

I frutti della cosa oggetto dell’usufrutto sono acquisiti dall’usufrut-
tuario, in proporzione alla durata dell’usufrutto e con l’osservanza delle
disposizioni del comma 2) dell’articolo 800.

Articolo 795

L’usufruttuario deve usare la cosa nello stato in cui l’ha ricevuta
e secondo la sua destinazione; deve osservare le regole di una buona am-
ministrazione.

2. Il proprietario pud opporsi ad ogni uso illecito o non conforme
alla natura della cosa.

Se dimostra che i suoi diritti sono in pericolo, puo esigere delle ga-
ranzie. Se l’usufruttuario non presta le garanzie, o se; malgrado l’opposi-
zione del proprietario, continua ad usare la cosa in modoillecito o con-
trario alla sua natura, “il giudice pud toglierli il godimento della cosa e
porre la cosa stessa sotto amministrazione di un terzo; pud anche, secon-
do la gravita delle circostanze, chiedere l’estinzione del diritto di usu-
frutto, senza pregiudizio dei diritti altrui.

- ce,
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Articolo 796

1. L’usufruttuario, @ tenuto, durante il godimento della cosa, a so-
stenere tutti gli oneri ordinari gravanti sul fondo oggetto dell’usufrutto,
e tutte le spese necessarie ai lavori di manutenzione.

2. Gli oneri'straordinari e le ripavazioni maggiori non dipendenti
da colpa dell’usufruttuario, sono a carico del proprietario, e l’usufruttua-
rio é tenuto a corrispondergli gli interessi. Se l’usufruttuario ha antici-
pato il pagamento, ha diritto al rimborso del capitale al termine dell’usu-
frutto.

Articolo 797

1. L’usufruttuario deve conservare la cosa con Ia deiligenza del
buon padre di famiglia.

2. Risponde della perdita della cosa sopravvenuta anche a seguito
di causa estranea, se ha ritardato a restituirla al proprietario al termine
dell’usufrutto.

Articolo 798

Se la cosa perisce, si deteriora e necessita di riparazioni importanti

il cui costo deve essere a carico del proprietario, o necessita di una mi-
sura di protezione contro un pericolo non previsto, l’usufruttuario deve
informare senza indugio il proprietario, deve ugualmente informarlo se
un terzo pretende di far valere un diritto sulla cosa stessa.

Articolo 799

1. Se l’usufrutto ha per oggetto cose mobili, si deve farne l’inven-
tario e l’usufruttuario deve prestare una garanzia, in mancanza della
quale le cose sono vendute e il ricavato é investito in titoli pubblici, i cui
interessi sono percepiti dall’usufruttuario.

2. L’usufruttuario che ha prestato garanzia puo usare le cose con-
sumabili, con l’obbligo di costituirle al termine dell’usufrutto; i nati delle
mandrie e dei greggi gli appartengono sino alla concorrenza dei capi di
bestiame periti per caso fortuito.

Articolo 800

1. Il diritto di usufrutto cessa alla scadenza del termine fissato. Se
non é fissato un termine, l’usufruttuario si considera costituito per la du-
rata della vita dell’usufruttuario, ancorche questa avvenga prima della
scadenza del termine fissato.
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9. Se, alla scadenza del termine o alla morte dell’usufruttuario, il
fondo oggetto di usufrutto é occupato da piantagioni, esso é lasciato al-
Vusufruttuario o ai suoi eredi sino alla maturazione dei raccolti, a con-
dizione che essi paghino l’affitto del fondo per tale periodo.

Articolo 801

1. L’usufrutto cessa con la perdita della cosa; peraltro, si trasfe-
risce dalla cosa distrutta al suo eventuale controvalore.

2. Se la perdita non @ dovuta a colpa del proprietario, questi non
é tenuto a riportare la cosaallo stato originale. Se peraltro la riporta allo
stato originale, l’usufrutto si ricostituisce a favore dlel’usufruttuario, ove
la perdita non sia a lui imputabile; in tal caso, si applica la disposizione
del comma 2) dell’articolo 796.

Articolo 802

Il diritto di usufrutto cessa se la cosa non é usata per quindici anni.

Sezione 2

Uso e Abitazione

Articolo 803

Il contenuto del diritto di uso e del diritto di abitazione si determi-

na in base alla necessita personale del titolare del diritto e della sua fa-

miglia, fermo restando quanto disposto dal titolo costitutivo del diritto.

Articolo 804

I diritti di uso e di abitazione non possono essere ceduti a terzi,

salvo clausolaespressa 0 motivo grave.

_ Articolo 805

Salvo quanto disposto dagli articoli precedenti, le norme che rego-

lano il diritto di usufrutta,si applicano ai diritti di uso e di abitazione,

nella misura in cui non gg incompatibili con la natura dei diritti stessi.
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Capo II.

LE SERVITU

Articolo 806

La serviti @ un diritto che limita il godimento di un fondo a favore
di un altro fondo appartenente a diverso proprietario. Pud essere costi-
tuita su beni pubblici, in quanto non incompatibile con Puso al quale
tali beni sono destinati.

Articolo 807

1. Il diritto di servitti si acquista per atto giuridico o per succes-
sione.

2. Possono essere acquistate per prescrizione solo leservittt appa-
renti, ivi compresa la servit di passaggio.

Articolo 808

1. Le servitth possono essere costituite per destinazione del padre
di famiglia.

2. La destinazione del padre di famiglia ha Iuogo quando si dimo-
stra, con qualsiasi mezzo di prova, che il proprietario di due fondi sepa-
rati ha posto tra gli stessi un segno apparente creando cosi un rapporto
di dipendenza tale da indicare l’esistenza di una servitt se i due fondi
appartenessero a proprietari diversi. In tal caso, se i due fondi cessano
di appartenere allo stesso proprietario senza alcuna disposizione relativa
alla servitl, questa si considera stabilita attivamente e passivamente a fa-
vore e sopra ciascuno dei fondi, salvo espressa clausola contraria.

Articolo 809

1. Salvo patto contrario, la stipulazione di talune restrizioni alla
liberta del proprietario di un fondo di elevarvi liberamente dellé costru-
zioni, quali la proibizione di costituire oltre una certa altezza o superficie
determinata, crea delle servitti che gravano su tale fondo a favore dei
fondi vicini nell’interesse dei quali dette restrizioni sono state imposte.

2. Ogni violazione di tali restrizioni pud dar luogo a riparazioni in
natura. Peraltro, la condanna puo limitarsi al risarcimento del danno, se
il Tribunalé lo ritiene opportuno.



— 175 —

Articolo 810

Le servitti sono regolate dal titolo costitutivo, dagli usi locali e dalle
disposizioni seguenti.

Articolo 811 4

1. Hl proprietario del fondo dominante ha il diritto di intrapren-
dere i lavori necessari per esercitare il proprio diritto di servitt e con-
servatlo; deve esercitare tale diritto nel modo meno gravoso per il fondo
servente.

2. Le nuove necessita del fondo dominante non possono in alcun
caso rendere pitt gravosa la servitl a carico dell’altro fondo.

Articolo 812

Il proprietario del fondo servente non é tenuto ad eseguire opere a
favore del fondo dominante, a meno che nonsi tratti di opere necessarie
richieste dall’esercizio normale della servitt, salvo patto contrario.

Articolo 813

1. Il costo delle opere necessarie all’esercizio e alla conservazione
della servitii sono a carico del proprietario del fondo dominante, salvo
patto contrario.

2. Se il proprietario del fondo servente é incaricato di eseguiretali
opere a sue spese, ha sempre la facolta di liberarsi di tale onere abban-
donando il fondo servente, interamente o in parte, al proprietario del
fondo dominante.

3. Se le opere avvantaggiano anche il proprietario. del fondo ser-
vante, le spese di manutenzione sono a carico delle due parti, proporzio-
nalmente al vantaggio ricavato da ciascuna di essi.

Articolo 814

1. Tl proprietario del fondo servente non pud fare nicnte che possa
diminuire l’esercizio della servit o renderla pitt onerosa. Non pud, in
particolare, cambiare Ja condizione attuale del fondo, né spostare il Iuo-
go originariamente destinato da altri all’esercizio della servitt.

2. Peraltro, se il luogo originariamente destinato diviene tale da ag-
gravare l’onerosita della servittt o impedisce la realizzazione di migliorie
sul fondo servente, il proprietario del fondo pud chiedere che la servitt
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sia trasferita su un’altra parte del suo fondo, o su un altro fondo a lui
apparentemente, o su un fondo appartenente ad un terzo, con il consenso
di quest’ultimo, a condizione che l’esercizio della servitt nel nuovo luogo
sia altrettante comodo per il proprietario del fondo dominante quanto le
era nel luogo precedente.

Articolo 815

1. Se il fondo dominante é diviso, la servitth sussiste a favore di
ciascuna parte, a condizione che gli oneri del fondo servente non neri-
sultino aggravati.

2. Peraltro, se la servittt avvantaggia solo una parte, il proprietario
del fondo servente pud chiedere che essa venga estinata relativamente alle
altre parti.

Articolo 816

1. Se il fondo servente é diviso, la servitt! continua a gravare su
ciascuna parte.

2. Peraltro, se la servitth non é esercitata o non puo essere eserci-
tata su talune parti, il proprietario di ciascuna di esse pud chiedere che
la servitti venga estinta relativamente alla parte che gli appartiene.

Articolo 817

I diritti di serviti si estinguono con la scadenza del terminefissato,
con la perdita totale del fondo servente o del fondo dominante, e con la
riunione dei due fondi nelle mani dello stesso proprietario; peraltro, la
servitti si ricostituisce se la riunione dei due fondi viene a cessare retro-
attivamente.

Articolo 818

1. Le servitt! si estinguono se non vengono esercitate per quindici
anni; se la serviti @ costituita a favore di un bene wakf, si estingue se
non é esercitata per trentatre anni.

Le modalita di esercizio del diritto di serviti! possono essere modi-
ficate per prescrizione, cosi come la servitti stessa,

2. L’esercizio della servitti da parte di uno dei comproprietari del
fondo dominante indiviso, interrompe la prescrizione a favore degli altri
comproprietari; similmente, la sospensione della prescrizione a favore di

uno di tali comproprietari, la sospende a favore degli altri.
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Articolo 819

1. La servitt si estingue se lo stato delle cose si modifica in modo
da rendere impossibile l’esercizio del diritto.

2. Essa si ricostituisce se le cose vengono riportate in unostato tale
da consentire l’esercizio del diritto, salvo che il diritto stesso non sia
estinto per mancato uso.

Articolo 820

Il proprietario del fondo servente pud liberarsi totalmente o in parte
della servitti se questa ha preso ogni utilita per il fondo dominante, o se
non conserva che un’utilita limitata, sproporzionata agli oneri imposti al
fondo servente.

_ LIBRO IV.

DIRITTI REALI ACCESSORI O GARANZIE REALI

TITOLO I.

IPOTECA

Articolo 821

L’ipoteca é un contratto col quale il creditore acquista su un immo-
mobile destinato al pagamento del suo credito un diritto reale che gli
consente di essere soddisfatto, con preferenza sui creditori chirografici e
sui creditori di grado inferiore, sul prezzo dell’immobile chiunque ne sia
il possessore.

Capo I.
*

COSTITUZIONE DELL’IPOTECA

Articolo 822

re

1. L’ipoteca non puo essere costituita se non con atto autentico.

2. Salvo patto contrario, le spese dell’atto sono a carico del costi-
V,fuente. eg

ees7
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Articolo 823

1. IL costituente puo essere il debitore stesso, o un terzo che costi-
tuisce l’ipoteca a favore del debitore.

2. In entrambi i casi, il costituente deve essere il proprietario del-
Vimmobile ipotecato e deve possedere la capacita di disporne.

‘

Articolo 824

1. Se il costituente non é proprietario dell’immobile ipotecato, il
contratto di ipoteca diviene valido con la ratifica del vero proprietario
del’immobile. Tale ratifica deve essere fatta con atto autentico. In man-
canza di ratifica, l’ipoteca s’intende costituita solo dal momento in cui
Vimmobile diviene proprieta costituente.

2. E’nulla Vipoteca sui beni futuri.

Articolo 825

Rimane valida a favore del creditore ipotecario l’ipoteca costituita
da un proprietario il cui titolo di proprieta venga risolto, abolito o termi-
nato per qualsiasi motivo, se si dimostra che il creditore ipotecario era di
buona fede al momento della costituzione dell’ipoteca.

Articolo 826

1. Salvo disposizione contraria, l’ipoteca pud essere costituita solo
con beni immobili.

2. L’immobile ipotecato deve essere in commercio e suscettibile di
essere venduto all’asta pubblica. Inoltre l’immobile deve essere designato
specificatamente e in modo preciso, sia per quanto riguarda la sua natura
che per quanto riguarda la sua situazione. La designazione deve a pena
di nullita dell’ipoteca, essere indicata sia nell’atto costitutivo sia in un
atto autentico successivo.

Articolo 827

Salvo patto contrario, e senza pregiudizio per il privilegio attribuito
dall’art. 936 alle somme dovute agli imprenditori e agli architetti, l’ipo-

teca si estende agli accessori del bene ipotecato che sono considerati im-
mobili, e particolarmente alle servitu, agli immobili per destinazione, e a
tutti i miglioramenti e le costruzioni che avvantaggiano il propretiario.
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Articolo 828

Con decorrenza dalla data della trascrizione dell’avviso di espropria-
zione, i frutti e le rendite dell’immobile ipotecato sono immobilizzati e
distribuiti allo stesso modo del prezzo dell’immobile.

‘Articolo 829

Il proprietario di costruzione edificata su un fondo appartenente ad
altri pud ipotercarlo.

In tal caso, il creditore ipotecario avra un diritto di preferenza sul
prezzo delle costruzioni demolite, o sul risarcimento pagato dal proprie-
tario del suolo, se questi conserva le costruzioni conformemente alle nor-

me sull’accessione.

Articolo 830
en

1. L’ipoteca costituita da tutti i comproprietari su un immobile in-
diviso, conserva il suo effetto qualunque sia il successivo risultato della
divisione o della licitazione.

2. Se uno dei proprietari costituisce un’ipoteca sulla sua quota-parte
indivisa o su una parte divisa dell’immobile che non gli viene attribuita
in seguito alla divisione dei beni ipotecati, l’ipoteca é trasferita con il suo
grado sui beni a lui attribuiti, nei limiti del valore dei beni precedente-
mente ipotecati. Tali beni sono determinati con ordinanza del giudice. I
creditore ipotecario é tenuto, entro 90 giorni dalla notifica della trascri-
zione della divisione fattagli dagli interessati, a chiedere una nuovaiscri-
zione indicante i beni sui quali l’ipoteca é stata trasferita. L’ipoteca cosi
trasferitd non deve recare alcun pregiudizio né ad un’ipoteca gia costi-
tuita da tutti i comproprietari, né al privilegio di coloro che hanno fatto
parte alla divisione.

Articolo 831

L’ipoteca pud essere costituita per garantire un credito condizionale,
futuro, eventuale, un credito aperto, o l’apertura di un conto corrente, a
condizione che l’ammontare del credito garantito, o il massimo al quale il
credito potrebbe arrivare, sia determinato nell’atto costitutivo.

Articolo 832

Salvo disposizione o‘patto contrario, ogni parte dell’immobile o degli
immobili ipotecati garantisce la totalita del debito, e ogni parte del debito
e garantita dalla totalita dell’immobile e degli immobili ipotecati.  
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Articolo 833

1. Salvo disposizione contraria, Vipoteca é inseparabile dal credito
che essa garantisce e dal quale dipendono la sua validita e la sua estin-
zione.

2. Se il costituente dell’ipoteca & persona diversa dal debitore, egli
puo valersi non solo delle proprie eccezioni personali, ma anche di quelle
che possono appartenere personalmente al debitore, nonostante la rinun-
cia di quest’ultimo.

Capo II.

EFFETTI DELL’IPOTECA

Sezione 1

Effetti tra le parti

EFFETTI NEI CONFRONTI DEL COSTITUENTE

Articolo 834

Il costituente pud alienare immobile ipotecato; peraltro, l’atto di
disposizione non pregiudica il diritto del creditore ipotecario.

Articolo 835

Il costituente dell’ipoteca pud compiere tutti gli atti di amministra-
zione relativi all’immobile ipotecato e percepirne i frutti sino al momento
della loro immobilizzazione.

Articolo 836

1. L’affitto stipulato dal costituente dell’ipoteca non é opponibile
al creditore ipotecario se non ha data certa anteriore alla trascrizione del-
l’avviso di espropriazione. L’affitto che non ha data certa anteriore a
detta trascrizione, o concluso posteriomente, senza anticipazione del prez-
zo, non é opponibile al creditore ipotecario, a meno che non sia consi-
derato atto di buona amministrazione.

2. Sela durata dell’affitto concluso prima della trascrizione dell’av-
viso di espropriazione supera i nove anni, Vaffitto non & opponibile al
creditore ipotecario che per nove anni, salvo che non sia stato trascitto
prima dell’iscrizione dell’ipoteca.
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Articolo 837

1. La liberazione e la cessione di affitti non scaduti che non siand
superiori ad un triennio, non sono opponibili al creditore ipotecario se
non hanno data certa anteriore alla trascrizione dell’avviso di espropria-
zione.

2. Se le liberazioni o le cessioni sono fatte per una durata supe-
riore ai tre anni, esse non sono opponibili al creditore ipotecario se non
sono trascritte prima dell’iscrizione dell’ipoteca; in mancanza di tale
trascrizione, la durata viene ridotta a tre anni, con l’osservanza delle di-

sposizioni del comma precedente.

Articolo 838

Il costituente dell’ipoteca ne garantisce l’efficacia.

Il creditore ipotecario pud opporsi a tutti gli atti e a tutte le omis-
sioni che possono diminuire considerevolmente la garanzia e, in caso
di urgenza, pud adottare tutti i provvedimenti conservativi necessari, a
spese del costituente dell’ipoteca.

Articolo 839

1. Se, per colpa del costituente dell’ipoteca, l’immobile ipotecato
subisce una perdita o un deterioramento,il creditore ipotecario pud, a sua
scelta, chiedere una garanzia sufficiente o esigere il pagamento imme-
diato del suo credito.

2. Se la perdita o il deterioramento sono dovuti a causa estranea
al debitore, o se il creditore non accetta di lasciare il suo credito senza
garanzia, il debitore puo, a sua scelta fornire una garanzia sufficiente o
pagare il debito prima della scadenza. In quest’ultimo caso, se il debito
non produce interessi, il crediore non ha diritto che ad una somma
eguale all’ammontare del credito detratti gli interessi, calcolati al tasso
legale, dal momento del pagamento sino alla scadenza.

3. In ogni caso, se vengono compiuti atti che possono causare la
perdita o il deterioramento dell’immobile ipotecato o renderlo insuffi-
ciente a garantire il credito, il creditore ipotecario pud chiedere al giudi-
ce di far cessare tali atti e di ordinare le misure necessarie per evitare il
anno.

Articolo 840

In caso di perdita o deterioramento dell’immobile ipotecato, per
qualsiasi causa,l’ipoteca si trasferisce, con il suo grado, alle som-

- .
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me cherisultano dalla perdita o dal deterioramento, quali il risarcimento
dei danni, gli indennizzi assicurativi, o il prezzo dell’espropriazione per
motivi di utilita pubblica.

EFFETTI NEI CONFRONTI DEL CREDITORE IPOTECARIO

Articolo 841

Se il costituente dell’ipoteca @ persona diversa dal debitore, solo i
beni ipotecati, ad esclusione di tutti gli altri possono essere sottoposti ad
esecuzione forzata; salvo patto contrario, il terzo costituente non ha il
beneficio dell’esecuzione del debitore.

Articolo 842

1. Il creditore pud, previa ingiunzione di pagamento al debitore,
procedere, nei termini e nei modi stabiliti dal Codice di Procedura Civile,
all’espropriazione ed alla vendita dell’immobile ipotecato.

2. Seil costituente dell‘ipoteca é persona diversa dal debitore, pud
evitare l’esecuzione forzata rilasciando l’immobile ipotecato, nei modi e
nelle forme previste per il rilascio da parte del terzo possessore.

Articolo 843

1. E’ nullo ogni patto, ancorché posteriore alla costituzione del-
l'ipoteca, che autorizzi il creditore, in caso di mancato pagamento alla
scadenza, ad appropriarsi dell’immobile ipotecato a un prezzo determi-
nato, qualunque sia tale prezzo, o a venderlo senza osservare le formalita
prescritte dalla legge.

2. Peraltro, pud pattuirsi, dopo la scadenza del debito o di una
delle sue rate, che il debitore ceda al creditore l’immobile ipotecato in
pagamento del debito.

Sezione 2

Effetti nei confronti dei terzi

Articolo 844

1. Ti diritto di ipoteca non é opponibile ai terzi se l’atto o la .sca-
denza che stabilisce l’ipoteca non sono stati iscritti prima che i terzi
acquistino dei diritti reali sull’immobile, fermo restando le disposizioni in
materia di fallimento.
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2. La cessione di un diritto garantito da un’iscrizione ipotecaria, la
surrogazione legale o convenzionale in tale diritto, o la cessione del grado
ipotecario a favore di un altro creditore non sono opponibili ai terzi se
non sono iscritti a margine dell’iscrizione originale.

Articolo 845

L’iscrizione, la sua rinnovazione, Ja sua cancellazione, l’annullamen-
to della cancellazione, ed i relativi effetti, sono regolati dalle disposizioni
di legge sulla pubblicita immobiliare.

Articolo 846

Salvo patto contrario, le spese di iscrizione, rinnovazione e cancella-
zione sono a carico del costituente deil’ipoteca.

DIRITTO DI PRELAZIONE E DIRITTO DI SEGUITO

Atticolo 847

I creditori ipotecari sono pagati prima dei creditori chirografici, sul
prezzo dell’immobile ipotecato, o sul credito che vi si sostituisce, nell’or-
dine di, iscrizione, ancorché iscritti nello stesso giorno.

Articolo 848

L'ipoteca prende grado dal momento della sua iscrizione, anche se
é scritta per un credito condizionale, futuro o eventuale.

Articolo 849

L’iscrizione dell’ipoteca fa implicitamente collocare nello stesso
grado le spese dell’atto di costituzione, dell’iscrizione o della rinnova-
zione.

Articolo 850

Il creditore ipotecario pud, nei limiti del credito garantito, cedere il
proprio grado a favore di un altro creditore iscritto per lo stesso immo-
bile. Le eccezioni opponibili al cedente, ad esclusione di quelle relative
all’estinzione del suo credito se [’estenzione @ posteriore alla cessione,

_ possono essere opposte al cessionario.
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Articolo 851

1. Il creditore ipotecario pud, alla scadenza del debito, procedere
all’espropriazione dell’immobile ipotecato nei confronti del terzo posses-
sore, salvo che quest’ultmo non preferisca pagare il debito, liberare I’im-
mobile dall’ipoteca, o rilasciare l’immobile.

2. E’ considerato terzo possessore chiunque, senza essere responsa-
bile personalmente per il debito garantito, acquista, in qualsiasi modo,la
proprieta dell’immobile ipotecato o un altro diritto reale suscettibile di
ipoteca.

Articolo 852

Il terzo possessore pud, alla scadenza del debito garantito dall’ipo-
teca e sino all’aggiudicazione, pagare il debito e i suoi accessori, ivi com-
prese le spese giudiziarie dal momento dell’intimazione. In tal caso, ha
diritto di rivalsa, per tutto cid che ha pagato, contro il debitore e contro
ii precedente proprietario dell’immobile. Pud anche essere surrogato al
creditore rimborsato in tutti i suoi diritti, salvo quelli relativi alle garan-
zie fornite da persona diversa dal debitore.

Articolo 853

Il terzo possessore deve mantenere l’iscrizione nella quale si & surro-
gato al creditore, e rinnovarla, se del caso, fino alla cancellazione delle
iscrizioni esistenti al momento della trascrizione del suo titolo di pro-
prieta.

Articolo 854

1, I] terzo possessore che hatrascritto il suo titolo di proprieta pud
liberare l'immobile da tutte le ipoteche iscritto primo della trascrizione
del suo titolo.

2. Pud escrcitare tale facolt4 anche prima che i creditori ipotecari
abbiano notificato un’ingiunzione di pagamento al debitore 0 abbiano
notificato un’intimazicae al terzo possessore.

Articolo 855

I] terzo possessore che intende liberare l’immobile deve notificare ai
creditori iscritti, nel domicilio da essi eletto, un atto contenente Ie se-
seguenti indicazioni:
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a) Unestratto del suo titolo di proprieta, indicante solamente la
natura e la data dell’atto, il nome e la designazione esatta del
precedente proprietario, la situazione e la designazione esatta
dell’immobile e, se si tratta di una vendita, il prezzo, nonché
se del caso, gli oneri che ne fanno parte.

b) La data e il numero di trascrizione del titolo di proprieta.

c) La valutazione dell’immobile, anche se si tratta di wna
vendita. Tale somma non pud essere inferiore al prezzo fissato
in caso di espropriazione, né minore, in ogni caso alla parte
del prezzo ancora dovuta dal detentore se si tratta di una ven-
dita. Se ogni parte dell’immobile é gravata da ipoteca speciale,
deve essere fatta la valutazione di ogni parte separatamente.

d) Una lista dei diritti iscritti sull’immobile prima della trascri-
zione del suo titolo; tale lista deve contenere la data di tali
iscrizioni, l’ammontare dei crediti iscritti ed i nomi dei credi-
tori.

Articolo 856

Con lo stesso atto, il terzo possessore deve dichiarare di essere di-
sposto a pagare i crediti iscritti, sono alla concorrenza della sommaalla
quale l’immobile é valutato, lV’offerta non deve essere fatta con Ja pre
sentazione della somma, ma consiste nel far sapere che egli é disposto a
pagare la somma dovuta, qualunque sia la data di scadenza dei crediti
iscritti.

Articolo 857

Tutti i creditori iscritti e i fideiussori dei crediti iscritti hanno la fa-
colta di chiedere la vendita dell’immobile che costituisce oggetto della
liberazione, a condizione che la domandasia presentata entro un termine
di trenta giorni dalla data dell’ultima notifica. Tale termine pud essere
prolungato per un periodo massimo di trenta giorni, in considerazione
della distanza tra il domicilio reale del creditore e il suo domicilio eletto.

Atticolo 858

i. La domanda é fatta mediante notifica al terzo detentore e al
precedente proprietario, e firmata dal richiedente o del suo mandatario
munito di poteri speciali. Il richiedente deve depositare presso la cancel-
leria del Tribunale una somma sufficiente a coprire le spese dell’asta, ¢
non ha aleun diritto al rimborso delle spese anticipato nel caso in cui
ottenga un prezzo superiore a quello offerto dal detentore. L’omissione
di una di dette condizioni comporta la nullita della domanda.
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2. Il richiedente non pud riunciare alla domanda senza il consenso
di tutti i creditori iscritti e di tutti i fideiussori.

Articolo 859

1. Quando viene richiesta la vendita dell’immobile, devono essere
seguite tutte le formalita prescritte in materia di espropriazione forzata.
La vendita ha luogo a domanda sia del richiedente sia del terzo deten-
tore. La persona che chiede la vendita deve indicare negli avvisi di ven-
dita la somma per la quale l’immobile é valutato.

2. L’aggiudicatario é tenuto, oltre al pagamento del prezzo di ag-
giudicazione e delle spese di liberazione, a restituire al terzo possessore
spossessato le spese del contratto, della trascrizione e delle notifiche.

Articolo 860

Se la vendita dell’immobile non é chiesta nel termine e nelle forme
prescritte, la proprieta dell’immobile, liberata di ogni iscrizione, rimane
definitivamente all’acquirente se questi ha pagato ai creditori che hanno
un grado che consente loro di ricevere, la somma alla quale immobile
e valutato, o se ha depositato tale somma presso Ja Cassa del Tribunale.

Articolo 861

1. Il rilascio dell’immobile ipotecato viene effettuato con dichiara-
zione resa alla cancelleria del Tribunale Regionale competente dal terzo
detentore; tale dichiarazione deve essere menzionata a margine della tra-
scrizione dell’avviso di espropriazione immobiliare e deve essere notifi-
cata al creditore che chiede la vendita, entro cinque giorni dalla sua
data.

2. La parte pid diligente pud chiedere al giudice, in via di urgenza,
la nomina di un sequestratario al quale saranno diretti tutti gli atti ri-
guardanti l’espropriazione. Il terzo possessore pud essere nominato seque-
stratario a sua richiesta.

Articolo 862

Se il terzo possessore non opta né per il pagamento dei crediti iscritti
né per la liberazione, né per il rilascio dell’immobile, il creditore ipote-
cario non puo invocare contro di lui i provvedimenti di espropriazione,
in conformita alle disposizioni del Codice di Procedura Civile, se non
dopo avergli intimato di pagare il debito esigibile o di rilasciare l’immo-
bile. Tale intimazione é notificata dopo la notifica dell’avviso di espro-
priazione immobiliare, o contemporaneamente a questa.
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Articolo 863

1. Il terzo possessore che ha trascritto il suo titolo di proprieta e
che non é stato parte nell’azione in cui il debitore é stata condannato a
pagare il debito pud; se la condanna é posteriore alla trascrizione, far
valere tuttte le eccezioni che avrebbero potuto essere state sollevate dal
debitore.

2. Pud anche, in ogni caso, far valere le eccezioni che spettereb-
bero al debitore dopo la condanna.

Articolo 864

Il terzo possessore pud prendere parte all’asta, a condizione che non
offra un prezzo inferiore alla somma che ancora deve sul prezzo dell’im-
mobile in vendita.

Articolo 865 -

Se l’immobile ipotecato @ espropriato, ancorché dopo la procedura
di liberazione o di rilascio, e se il terzo possessore se ne rende lui stesso
aggiudicatario, ¢ considerato proprietario in virtt del suo titolo originario
di proprieta. L’immobile e liberato di ogni iscrizione, se egli ha pagato -
il prezzo dell’aggiudicazione e lo ha depositato.

Articolo 866

Se, nei casi precedenti, una persona diversa dal terzo possessore si
rende aggiudicataria dell’immobile, essa riceve il suo diritto dal terzo de-
tentore in virtt della sentenza di aggiudicazione.

Articolo 867

Se il prezzo al quale l’limmobile é aggiudicato eccede l’ammontare
dovuto ai creditori iscritti, l’eccedenza appariene al terzo detentore i suoi
creditori ipotecari possono essere pagati su tale eccedenza.

Articolo 868

Le servitti e gli altri diritti réali che il terzo possessore aveva sull’im-
mobile prima di acquistarne la proprieta, si ricostituiscono a suo favore.
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Articolo 869

Il terzo possessore & tenuto a restituire i frutti a partire dall’intima-
zione a pagare © a rilasciare. Se i procedimenti iniziati sono stati abban-
donati per tre anni, i frutti non vengonorestituiti che dalla data di una
nuova intimazione.

Articolo 870

1. Il terzo possessore puod esercitare, nei confronti del precedente
proprietario, un’azione di garanzia nella misura in cui l’alienante puori-
correre contro l’acquirente a titolo oneroso o a titolo gratuito.

2. Pud anchericorrere contro il debitore per tutte le somme pagate,
a qualsiasi titolo, oltre cid che egli deve in virttt del suo contratto di
acquisto. E’ surrogato nei diritti dei crediti da Jui rimborsati, e in parti-
colare nelle garanzie prestate dal debitore, con esclusione di quelle pre-
state da terzi.

Articolo 871

Il terzo possessore é responsabile personalmente verso i creditori per
i deterioramenti causati all’immobile per sua_colpa.

Capo Il.

ESTINZIONE DELL’IPOTECA

.Articolo 872

L’ipoteca si estingue con l’estinzione del credito garantito si ricosti-
tuisce con il credito, se viene meno la causa di estinzione, e cid senza
pregiudizio per i diritti acquistati nel frattempo dai terzi di buona fede.

Articolo 873

Con espletamento delle formalita di liberazione, l’ipoteca si estin-
gue definitivamente, ancorché il diritto di proprieta del terzo detentore
che ha proceduto alla liberazione venga meno per qualsiasi motivo.

Articolo 874

A seguito dell’aggiudicazione dell’immobile ipotecato mediante
espropriazione forzata, nei confronti sia del proprietario, sia del terzo
detentore, sia del sequestratario al quale l’immobile rilasciato é stato con-
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'

— 189 —

segnato, le ipoteche gravanti sull’immobile si estinguono con il deposito

del prezzo dell’aggiudicazione e con il pagamentoai creditori iscritti che

hanno un grado che consente loro di essere soddisfatti su tale prezzo.

a TITOLO I.

DIRITTO DI ASSEGNAZIONE

Capo I.

COSTITUZIONE DEL DIRITTO DI ASSEGNAZIONE

Articolo 875

1. Ogni creditore, munito di sentenza esecutiva di condanna del

debitore ad una prestazione determinata, pud ottenere in soddisfazione
del proprio credito in capitale, interessi spese, un diritto di assegnazione

sugli immobili del debitore.

2. Ilcreditore non pud, dopo la morte del debitore, ottenere un’as-
segnazione sugli immobili facenti parte della successione.

iY Articolo 876

Il diritto di asegnazione non pud essere ottenuto in‘base ad una sen-
tenza prounciata da un tribunale straniero o ad una decisione arbitrale,
se non dopo che queste sono divenute esecutve nel territorio nazionale
in conformita al Codice di Procedura Civile.

Articolo 877

Il diritto di assegnazione pud essere ottenuto in base ad una sen-

» tenza che approvi una transazione o un accordotra le parti; ma non in
base ad una sentenza che riconosca la validita di una firma.

Articolo 878

Il diritto di assegnazione non pud essere ottenuto che su uno o pill

immobili determinati appartenenti al debitore al momento dell’iscrizione

del diritto e suscettibili di essere venduti all’asta pubblica.

Articolo 879

1. Il creditore che vuole ottenere un diritto di assegnazione sugli

immobili del suo debitore, presenta una richiesta al Presidente del Tribu-
nale Regionale nella cui circosrizione @ situato immobile sul quale in-
tende esercitare il diritto.
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2. Tale richiesta deve essere accompagnata da una copia autentica
della sentenza o da un certificato della Cancelleria contenente il disposi-
tivo della sentenza, oltre alle seguenti indicazioni:

a) Nome, cognome, professione e domicilio reale del creditore,
nonché il domicilio eletto nella localita sede del Tribunale;

b) Nome, cognome, professione e domicilio del debitore;

c) Data della sentenza e indicazione del Tribunale che I’ha pro-
nunciata;

d) Ammontare del debito. Se l’ammontare del debito non é deter-
minato nella sentenza, il Presidente del Tribunale pud determi-
narlo provvisoriamente, fissando la cifra per la quale pud es-
sere concesso il diritto di assegnazione;

e) Designazione esatta degli immobili secondo la loro natura e la
loro situazione, con i documenti che ne stabiliscono il valore.

Articolo 880

1. Il Presidente del Tribunale competente appone l’ordine di asse-
gnazione in calce alla richiesta.

2. Autorizzando l’assegnazione, il Presidente del Tribunale com-
petente deve prendere in considerazione l’ammontare del credito e il va-
lore approssimativo degli immobili designati e, se del caso, limitare l’as-
segnazione ad una parte di tali immobili o ad una frazione di un immo-
bile, se ritiene che tale frazione sia sufficiente a soddisfare il pagamento
del debito n capitale, interessi e spese.

Articolo 881

Il giorno stesso in cui 6 emanata l’ordinanza che autorizza l’assegna-
zione, la Cancelleria deve notificarla al debitore, farne menzione sulla
copia della sentenza o sul certificato allegato alla richiesta, e informarne
la Cancelleria del Tribunale che ha emanato Ja sentenza, affinche ne
faccia menzione su tutte le altre copie o certificati che saranno conse-
gnati al creditore.

Articolo 882

1. I provvedimenti che decidono sulla domanda di assegnazione
sono impugnabili secondo Ie norme di procedura vigenti.

2. Ogni ordinanza o sentenza che annulla l’ordinanza che autorizza
Vassegnazione dev’essere menzionata a margine dell’iscrizione.
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Capo II.

EFFETTI, RIDUZIONE ED ESTINZIONE ;

DEL DIRITTO DI ASSEGNAZIONE

Articolo 883

1. Ogni interessato pud chiedere la riduzione dell’assegnazione
sino ad un limite conveniente, se il valore degli immobili gravati da tale
diritto supera quello necessario a garantire il debito.

2. La riduzione si effettua sia con la limitazione dell’assegnazione
a una parte dell’immobile o degli immobili ai quali essa si applica, sia
con il trasferimento del diritto su un altro immobile il cui valore sia suf-
ficiente a garantire il debito.

3. Le spese necessarie ad effettuare la riduzione, ancorché fatte
con il consenso del creditore, sono a carico di cui l’ha richiesta.

Articolo 884

Il creditore beneficiario di un’assegnazione ha gli stessi diritti del
creditore ipctecario; il diritto di asegnazione é regolato dalle stesse dispo-
zionche regolano il diritto d’ipoteca, in particolare per quanto riguarda
Viscrizione, la rinnovazione, la cancellazione, l’indivisibilita del diritto,
i suoi effetti e la sua estinzione, ferme restando le disposizioni speciali
in materia.

TITOLO III.

PEGNO

Capo I.

ELEMENTI DEL PEGNO

Articolo 885

Il pegno é un contratto con il quale una persona si impegna, per
garantire un debito proprio o altrui, a consegnare al creditore o ad un
terzo designato dalle parti, un oggetto sul quale costituisce a favore del
creditore un_diritto reale in virtti del quale quest’ultimo potra trattenere
Voggetto sino al paggmento del suo credito o potra farsi pagare sul
prezzo di tale oggetto, ##He mani di chiunque si trovi, con preferenzari-
anattn at avaditari chirnorafici ed ai creditori di grado inferiore,
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Articolo 886

Non possonocostituire oggetto di pegno se non i beni, mobili e im-
mobili, suscettibili di essere venduti separatumente all’asta pubblica.

Articolo 887

Si applicano al pegno le disposizioni dell’articolo 824 e degli articoli
831 e 833 relative all’ipoteca.

Capo II.

EFFETTI DEL PEGNO

Sezione 1

Effetti tra le parti

OBBLIGAZIONI DEL COSTITUENTE

Articolo 888

1. Il costituente & tenuto a consegnare l’oggetto al creditore o al
terzo designato dalle parti.

‘2. L’obbligo di consegnare l’oggetto del pegno é regolato dalle di-
spozioni relative alla consegna della cosa venduta.

Articolo 889°

Se loggetto del pegno ritorna in possesso del costituente, il pegno
si estingue, salvo che il creditore dimostri che il ritorno ha avuto luogo
per motivo diverso dall’estinzione del pegno. Cid senza pregiudizio per i
diritti altrui.

Articolo 890

Il costituente garantisce il pegno e la sua validita. Non pud com-
piere alcun atto di natura tale da ridurre il valore dell’oggetto o da im-
pedire al creditore di esercitare i suoi diritti derivanti dal contratto. I
creditore pud, in caso di urgenza, adoitare tutti i provvedimenti conser-
vativi necessari a snese del castituente
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Articolo 891

1. La perdita o il deterioramento dell’oggetto sono  garantiti dal
costituente, se sono dovuti a sua colpa o a causa di forza maggiore.

2. Si appicano al pegno le disposizioni degli articoli 839 e 840,
relative alla perdita e al deterioramento dell’immobile ipotecato e al tra-
sferimento del diritto del creditore sul credito che sostituisce la ccsa ipo-
tecata.

OBBLIGAZIONI DEL CREDITORE

Articolo 892

Il creditore deve provvedere alla conservazione e al mantenimento
dell’oggetto consegnatogli, con la diligenza del buon padre di famiglia.

E’ responsabile della perdita e del deterioramento dell’oggetto, salvo
che dimostri che sono dovuti a causa estranea, a lui non imputabile.

Articolo 893

1. Il creditore non deve trarre alcun vantaggio gratuito dall’ogget-
to del pegno.

2. Salvo patto contrario, deve fargli produrre tutti i frutti di cui é
suscettibile.

3. Il profitto netto che ne trae e il valore del loro uso sono detratti
dalla somma garantita, ancorché non ancora scaduta. La detrazione si
effettua prima sulle spese fatte per la conservazione e la riparazione del-
Poggetto, quindi sulle spese e gli interessi, e infine sul capitale del debito.

Articolo 894

1. Se Poggetto del pegno produce frutti o rendite, e le parti ne
hanno convenuto la compensazionetotale o parziale con gli interessi, tale
convenzione é valida nella misura in cui non supera il massi tasso di in-
teressi convenzionali autorizzato dalla legge.

2. Se le parti non hanno convenuto la compensazione degli inte-
ressi con i frutti e non hannofissatoil tasso di tali interessi, questi sono
calcolati al tasso legale, a condizione che non superinoil valore dei frutti.
Se le parti non hannofissato una data per la scadenza del debito garan-
tito, il creditore non pud esigere il pagamento del suo credito se non pre-
levando sui frutti, senza pregiudizio per il diritto del debitore di pagare
il dehito in analeiasi mamenta In ritenae utile
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Articolo 895

1. HH creditore é@ tenuto ad amministrare l’oggetto con la diligenza
del buon padre di famiglia. Non puo, senza il consenso del costituente,
cambiare il modo di sfruttamento dell’oggetto. E’ tenuto ad informare
immediatamente il costituente di ogni circostanza che esiga il suo inter-
vento.

2. In caso di abuso ditale diritto, di coattiva gestione o di negli-
genza grave da parte del creditore, il costituente ha il diritto di chiedere
che l’oggetto venga messo sotto sequestro o gli venga restituito contro
pagamento del debito. In quest’ultimo caso, se il debito garantito non
produce interessi e non ¢ ancora scaduto, il creditore non ha diritto che

ad una somma uguale all’ammontare del credito, detratti gli interessi,
calcolati al tasso legale, dal giorno del pagamento al giorno della sca-
denza.

Articolo 896

Il creditore, dopo aver ricevuio il suo credito, gli accessori, le spese
e i risarcimenti, deve restituire l’oggetto al costituente.

Articolo 897

Si applicano al pegno le disposizioni dell’articolo 841 relative alla
responsabilita del costituente dell’ipoteca che non é debitore, nonché le
disposizioni dell’articolo 843 relative al patto commissorio e alla vendita
senza l’osservanza delle formalita prescritte.

Sezione 2

Effetti nei confronti dei terzi

Articolo 898

1. Affincha il pegno sia opponibile ai terzi, ’oggetto deve essere
nelle mani del creditore o dal terzo designato dalle parti.

2. L’oggetto pud garantire pitt debiti,

Articolo 899

i. Ti pegno attribuisce al creditore il diritto di ritenzione dell’og-
getto nei confronti di tutti, senza pregiudizio per il diritto dei terzi rego-
larmente iscritti.
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2. Se il creditore &@ spogliato del possesso della cosa contro la sua
volonta o a sua insaputa, ha il diritto di farsela restituire nei confronti
dei terzi, conformemente alle disposizioni relative al possesso.

Articolo 900

Il pegno garantisce non solo il capitale del credito, ma anche, e con
lo stesso grado:

a) le spese necessarie fatte per la conservazione dell’oggetto;

b) i risarcimenti dei danni risultanti da vizi dell’oggetto;

c) le spese dell’atto costitutivo del debito e di quello del pegno,
nonche della sua iscrizione, se del caso;

d) le spese sostenute per l’esecuzione del pegno;

e) tutti gli interessi scaduti, con l’osservanza delle disposizioni del-
Varticolo 227.

Capo III.

ESTINZIONE DEL PEGNO

Articolo 901

Il diritto di pegno si estingue con l’estinzione del credito garantito;
si ricostituisce con il credito se viene meno la causa di estinzione, e cid
senza pregiudizio per i diritti acquistati in buona fede da un terzo du-
rante |’intervallo.

Articolo 902

Il diritto di pegno si estingue anche per una delle seguenti cause:

a) rinuncia al diritto da parte del creditore, se questi ha la capa-
cita di liberare il debitore; tale rinuncia pud risultare  tacita-
mente dall’abbandono volontario dell’oggetto da parte del cre-
ditore o dal consenso incondizionato di quest’ultimo alla sua
alienazione. Peraltro, se l’oggetto é gravato da un diritto costi-
tuito a favore di un terzo, la rinuncia del creditore non é oppo-
nibile al terzo se non col suo consenso;

b) riunione del diritto di pegno e del diritto di proprieta in una
stessa persona;

c) perdita della cosa e estinzione del diritto data in pegno.
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Capo IV.

ALCUNESPECIE DI PEGNO

Sezione 1

Anticresi (Pegno di beni immobili)

Articolo 903

Affinché Vanticresi sia opponibile ai terzi @ necessaria, oltre alla

consegna dell’immobile al creditore, Liscrizione dell’atto di anticresi. Si

applicano a tale iscrizione le disposizioni relative all’iscrizione dell’ipo-

teca.

Articolo 904

L’anticresi & opponibile ai terzi anche se il creditore da l’immobile

in affitto al costituente. Se l’affitto é stipulato nell’atto costitutivo, deve

essere menzionatonell’iscrizione dell’anticresi; ma se Vaffitto é stipulato

posteriormente, deve esserne fatta menzione a marginedi tale iscrizione.

La menzione non é necessaria se l’affitto é tacitamente rinnovato.

Articolo 905

1. Il creditore deve provvedere alla manutenzione dell’immobile,

alle spese necessarie alla sua conservazione, e al pagamento delle imposte

e degli oneri annuali, salvo detrarre l’ammontare di tali spese dai frutti

percepiti o farselo rimborsare, col suo grado, sul prezzo dell’immobile.

2. Wl creditore pud sempre liberarsi di tali obbligazioni abbando-

nando il suo diritto di anticresi.

Sezione 2

Pegno di beni mobili

Articolo 906

Il pegno di beni mobili ¢ opponibile ai terzi se la cosa é consegnata

al creditore e se il pegno @ costituito con atto scritto avente data certa,

in cui vengono specificati l’ammontare del debito garantito e la cosa data

in pegno. Il grado del creditore si determina in base alla data certa del-

l’atto.

‘-
_
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Articolo 907

1. Si applicano al pegno di beni mobili le norme relative agli ef-
fetti del possesso dei beni mobile materiali e dei titoli al portatore.

2. In particolare, il creditore di buona fede pud far valere il pro-
prio diritto di pegno, ancorché il costituente non possa disporre della
cosa data in pegno.

Articolo 908

1. Sela cosa data in pegno é minacciata di perdita, deterioramento
o diminuzione di valore tali da far temere che non possa pill essere suf-
ficiente a garantire il credito, e se il costituente non ne chiede la restitu-
zione sostituendole un’altra garanzia, il creditore o il costituente possono
chiedere al giudice l’autorizzazione e venderla all’asta pubblica al suo
prezzo di mercato.

2. Autorizzando la vendita, il giudice decide sul deposito del prez-
zo. In tal caso, il diritto del creditore si trasferisce su tale prezzo.

Articolo 909

Se si presenta un’occasione vantaggiosa per la vendita della cosa
data in pegno,il costituente pud, anche prima della scadenza del debito,
chiedere al giudice di autorizzare la vendita. Autorizzando la vendita, il
giudice stabilisce le condizioni e decide sul deposito del prezzo.

Articolo 910

1. Se il debito non @ pagato, il creditore pud chiedere al giudice
Vautorizzazione a vendere la cosa all’asta pubblica, al suo prezzo di
mercato. 4

2. Puo anche chiedere al giudice di autorizzare l’appropriazione
della cosa in pagamento del debito, sino alla concorrenza del debito stes-
so. I ntal caso, il valore della cosa viene stabilito in base a valutazione
effettuata dai periti.

Articolo 911

Le disposizioni precedenti si applicano in quanto non incompatibili
con le leggi commerciali, con le norme relative agli istituti di pegno auto-
rizzati, o con le leggi e i regolamenti relativi a casi particolari di pegno.



— 198 —

Sezione 3

Pegno di crediti

Articolo 912

1. Il pegno di un credito non é opponibile al debitore se non dopo
lo notifica o l’accettazione di cui all’articolo 302.

2. Tale pegno non é opponibile ai terzi se non dopo la consegna
al creditore del titolo dato in pegno, e prende grado dalla data certa della
notifica o dell’accettazione.

3. Se il credito non é cedibile né pignorabile, non pud essere og-
getto di pegno.

Articolo 913

I titoli nominativi o all’ordine possono essere dati in pegno nei
modi stabiliti daila legge per la cessione dei titoli stessi, a condizione che
sia specificato che la cessione é fatta a titolo di pegno, senza necessita di
notifica.

Articolo 914

1. Salvo patto contrario, il creditore ha diritto di perepire gli inte-
ressi del credito scaduti dopo la costituzione del pegno. Ha ancheil di-
ritto di percepire le prestazioni periodiche del credito, a condizione che
vengano imputato prima alle spese, quindi agli interessi e infine al capi-
tale del credito garantito.

2. Il creditore é tenuto alla conservazione del credito costituito in
pegno. Nella misura in cui ha il diritto di riscuotere il credito senza il
concorso del costituente, deve riscuotere nel tempo e nel luogo a cid de-
stinati, informandone immediatamente il costituente.

-Articolo 915

Il debitore del credito dato in pegno pud opporre al creditore tanto
le eccezioni relative alla validita del credito garantito quanto quelle da
lui imponibili al proprio creditore, nella misura in cui, in caso di ces-
sione, il debitore ceduto potrebbe opporre le eccezioni al cessionario.

Articolo 916

1. Se il credito dato in pegno scade primo del credito garantito, il
debitore non pud pagare se non congiuntamente a entrambii creditori.
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Ciascuno dei creditori pud esigere che la prestazione venga depositata
dal debitore, e in tal caso il pegno si trasferisce sulla prestazione depo-
sitata.

2. J due creditori devono cooperare affinché, senza pregiudicare i
diritti del creditore pignoratizio, la prestazione sia impiegata nel modo
pitt vantaggioso per il costituente, costituendo immediatamente un nuovo
pegno a favore del creditore.

Articolo 917

Se il credito dato in pegno e il credito garantito divengonoesigibili,
il creditore pignoratizio, non rimborsato, pud riscuotere il credito dato in
pegno sina alla concorrenza di cid che gli é dovuto e chiedere che tale
credito sia venduto o che gli sia attribuito in conformita alle disposizioni
del comma 2 dell’articolo 910.

TITOLO Iv.
I PRIVILEGI

Capo I.

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 918

1. Ul privilegio & un diritto di preferenza concesso dalla legge a
favore di un creditore determinato, in considerazione della sua causa.

2. Nessun credito puo essere privilegiato se non in virth di una
norma di legge.

Articolo 919

i. IL grado del privilegio é determinato dalla legge; in mancanza
di disposizione espressa che determini il grado di un privilegio, questo
prende grado successivamente agli altri privilegi previsti dal presente
titolo.

2. Salvo disposizione contraria, i creditori privilegiati aventi lo
stesso grado sono pagati proporzionalmente al rispettivo valore.

Articolo 920

I privilegi generali si applicano a tutti i beni del debitore, sia mo-
bili che immobili. I privilegi speciali si esercitano unicamente su mobili
o immobili determinati. .
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Articolo 921

1. Il privilegio non @ opponibile al possessore di un mobile di
buona fede.

2. Sono considerati possessori ai sensi del presente articolo l’affit-
tuario di un immobile relativamente ai mobili esistenti nell’immobile af-
fittato, o l’albergatore relativamente agli effetti depositati in albergo dai
clienti.

3. Se il creditore ha validi motivi per temere che i mobili gravati
da privilegio a suo favore siano sottratti, pud chiedere che siano messi
sotto sequestro.

Articolo 922

1. Si applicanoai privilegi immobiliari le disposizioni che regolano

V'ipoteca, in quanto non incompatibili con la natura dei privilegi stessi.

Si applicano, in particolare, le disposizioni relative alla liberazione, al-

V'iscrizione, agli effetti dell’iscrizione, alla sua rinnovazione e alla sua

cancellazione.

2. Peraltro, i privilegi generali, ancorché costituiti su un immobile,

non sono soggetti alle norme sulla pubblicita né al diritto di seguito.

Non sono soggetti a pubblicita nemmenoi privilegi immobiliari che ga-

rantiscono le somme dovute all’Erario. Tali privilegi hanno grado supe-

tiore a qualsiasi altro privilegio immobiliare o ipoteca, indipendentemente

dalla data di iscrizione. Fra di essi, il privilegio che garantisce le somme

dovute all’Erario ha grado superiore ai privilegi generali.

Articolo 923

Si applicano ai beni gravati da privilegio le disposizioni relative alla.

perdita e al deterioramento dei beni ipotecati.

Articolo 924

Salvo disposizione contraria, l’estinzione dei privilegi ¢ regolata negli

stessi modi e dalle stesse norme che regolano I’estinzione dell’ipoteca e

del pegno.

Capo II.

ALCUNESPECIE DI PRIVILEGI

Articolo 925

Oltre ai privilegi costituiti con disposizioni speciali, sono privilegiati

i crediti di cui agli articoli successivi.
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Sezione 1

Privilegi generali e privilegi speciali sui mobili

Articolo 926

1. Sono privilegiate sul prezzo dei beni del debitore le spese di
giustizia sostenute nell’interesse comunedi tutti i creditori per la conser-
vazione e la vendita di tali beni.

2. Tali spese sono pagate prima ditutti i crediti, ancorché privile-
giati o ipotecati, ivi compresi quelli dei creditori a favore dei quali le
spese sono state sostenute. Le spese sostenute per la vendita dei beni
hanno preferenza rispetto a quelle sostenute per la distribuzione.

Articolo 927

1. Le somme dovute all’Erario a titolo di imposte, tasse e altri di-
ritti di qualsiasi natura sono privilegiati, alle condizioni previste dalle
leggi e dai regolamenti che regolano tali materie.

2. Tali somme sono pagate sul prezzo dei beni gravati, in mano di
chiunque essi si trovino, e hanno preferenza su tutti gli altri crediti, an-
corché privilegiati o ipotecati, ad eccezione delle spese di giustizia.

Articolo 928

1. Le spese sostenute per la conservazione e il miglioramento di
un bene mobile hanno privilegio sul bene stesso.

2. Tali spese sono pagate sul prezzo del bene gravato e il loro
grado di preferenza é immediatamente successivo a quello delle spese di
giustizia e delle somme dovute all’Erario. Esse sono pagate in ordine in-
verso alla rispettiva data.

Articolo 929

1. I seguenti crediti sono privilegiati su tutti i beni mobili e im-
mobili del debitore:

a) Le somme dovute per gli ultimi sei mesi al personale di ser-
vizio, commessi operai e a tutti gli altri salariati, a titolo di sa-
lario e compensi di qualsiasi natura;

b) Le somme dovute per vitto e abbigliamento fornti al debitore e
alle persone a suo carico negli ultimi sei mesi;

c) I crediti di alimenti per gli ultimi sei mesi, dovuti dal debitore
a propri parenti.
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2. Tali crediti sono pagati, proporzionalmente, immediatamente,
dopo le spese di giustizia, le somme dovute all’Erario e le spese di con-
servazione e di miglioramento.

Articolo 930

1. Le somme dovute per sementi, concimi e altre sostanze feritliz-
zanti e antiparassitarie, e le somme dovute per lavori di coltivazione e
raccolta, sono privilegiate, con lo stesso grado, sul raccolto per la cui
produzione sono state spese.

2. Tali somme sono pagate sul prezzo del raccolto, immeditamente
dopo i crediti di cui agli articoli precedenti.

3. La stessa disposizione si applica alle somme dovute per utensili
agricoli le quali sono, con lo stesso grado, privilegiate sugli utensili stessi.

Articolo 931

1. Gli affitti per costruzioni o terreni agricoli dovuti per due anni
o per tutta la durata del contratto di affitto se questo é inferiore a due
anni, e tutto cid @ dovuto al locatore in vitrtii del contratto di  affitto,
sono privilegiati sui mobili pignorabili esistenti nel locale e su tutti i rac-
colti che vi si trovano, appartenenti all’affittuario.

2. Tale privilegio si esercita anche se i mobili appartengono al co-
niuge dell’affiittuario o ad un terzo, se si dimostra che il locatore cono-
sceva, al momento dell’introduzione dei mobili, Vesistenza del diritto

altrui sui mobili stessi, ferme restando le disposizioni relative ai mobili
rubati o perduti.

3. Il privilegio si esercita anche sui mobili e sui raccolti apparte-
nenti al subaffittuario se il locatore aveva espressamente vietato il sub-
affitto. Se il subaffitto non era stato vietato, il privilegio non pud eserci-
tarsi se non sino alla concorrenza delle somme dovute dal subaffittuario
all’affittuario, al momento dell’intimazione fatta dal locatore.

4. Tali crediti privilegiati sono pagati sul prezzo dei beni gravati
dopo i crediti di cui agli articoli precedenti, ad eccezione di quelli il cui
privilegio non é opponibile al locatore in quanto quest’ultimo é posses-
sore di buone fede.

5. Se i beni gravati sono rimossi dal locale affittato, nonostante
Vopposizione del locatore 0 a sua insaputa, e se non restano nel locale
beni sufficienti a garantire i crediti privilegiati, il privilegio sussiste sui
mobili rimossi, senza pregiudizio per i diritti acquistati dai terzi in buona
fede. I] privilegio sussiste, ancorché con pregiudizio dei diritti dei terzi,
per tre anni dal giorno della rimozione, se il locatore ha effettuato un
pignoramento sui beni rimossi, entro il termine legale. Peraltro, il loca-
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tore deve rimborsare il prezzo di tali beni al terzo di buona fede che li
ha acquistati sul mercato o all’asta pubblica, o da un mercante che fa
commercio di oggetti simili.

Articolo 932

1. Le somme dovute al’albergatore per alloggio, vitto, e per ogni
altra cosa fornita al cliente, sono privilegiate sugli effetti portati dal
cliente nell’albergo o nelle sue dipendenze.

2. Tale privilegio si esercita sugli effetti, ancorché non apparte-
nenti al cliente, se non é dimostrato che l’albergatore conosceva, al mo-
mento della loro introduzione, l’esistenza dei diritti dei terzi sugli effetti
stessi, salvo che nonsitratti di oggetti rubati alla rimozione ditali effetti;
mento dell’introduzione del bene venduto nel locale affittato o nell’al-
bergo.
se essi sono rimossi nonostante Ia sua opposizione o a sua insaputa, il -
privilegio sussiste su di essi, senza pregiudizio per i diritti acquistati dai
terzi di buona fede.

3. Il privilegio dell’albergatore ha lo stesso grado di quello del
locatore. In caso di concorso tra i due privilegi, ha preferenza quello di
data anteriore, salvo che non sia inopponibile all’altro.

Articolo 933

1. Il venditore di un bene mobile ha, su tale bene, un privilegio
per il prezzo e i suoi accessori. Tale privilegio sussiste sul bene sino a
che questo conserva Ja sua individualita senza pregiudizio per i diritti
acquistati dai terzi di buona fede e con l’osservanza delle disposizioni
speciali in materia commerciale,

2. Tale privilegio ha grado successivo a quello dei privilegi mobi-
liari di cui agli articoli precedenti. Tuttavia, 6 opponibile al locatore e
all’albergatore se si dimostra che questi ne erano a conoscenza al mo-
mento dell’introduzione del bene venduto nel locale affittato o nell’al-
bergo.

Articolo 934

1. I comproprietari di un mobile hanno un privilegio sul mobile
per garantire il rispettivo diritto di rivalsa a seguito della divisione.

2. Tale privilegio ha lo stesso grado di quello del venditore. In
caso di concorso, ha preferenza quello di data anteriore.

Sezione 2 -

Privilegi speciali sopra gli immobili

Articolo 935

1. Il venditore di un immobile ha unprivilegio su tale immobile
per garantire il prezgge i suoi accessori.
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2. Tale privilegio deve essere iscritto, ancorché la vendita sia stata
trascritta, e prende grado dalla data dell’iscrizione.

Articolo 936

1. Le somme dovute agli imprenditori ed agli architetti incaricati
di costruire, ricostruire, riparare o effettuare lavori di manutenzione di
edifici o di qualsiasi altra opera, hanno privilegio su tali opere sino alla
concorrenza del plus-valore derivante dai lavori al fhomento dell’aliena-
zione dell’immobile.

2. Tale privilegio deve essere iscritto e prende grado dalla data
dell’iscrizione.

Articolo 937

I comproprietari di un immobile hanno un privilegio sull’immobile
stesso per garantire i rispettivi diritti di rivalsa a seguito della divisione.
Tale privilegio deve essere iscritto e prende grado dalla data dell’iscri-
zione.

LIBRO V. '

TUTELA DEI DIRITTI E PUBBLICITA

TITOLO I.

TRASCRIONE

Capo I.

TRASCRIZIONE DEGLI ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI

Articolo 938

Tutti gli atti che costituiscono, trasferimento o modificano il diritto
di proprieta o altri diritti reali su beni immobili devono essere resi pub-
blici mediante trascrizione.

Articolo 939

Sono anche soggetti a trascrizione i seguenti atti:

1) Le sentenze o altri provvedimenti giurisdizionali che dispon-
gono la costituzione, il trasferimento o la modifica di uno dei
diritti indicati nell’art. 943.

Ww
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2) 1 contratti di societa con i quali si conferisce il godimento di
neers beni immobili per un tempo indeterminato e per una durata

superiode a nove anni.
™ aq e

3) J contratti di locazione di beni immobili con durata superiore
a nove anni. ,

4) Letrascrizioni aventi. per oggetto contraversie relative ai diritti
menzionati nei numeri precedenti.

5) Tutti gli atti di cui per legge & ordinata la trascrizione.

Articolo 940

p Gli acquisti di diritti reali su beni immobili in dipendenza di mattri-
monio o di successione per causa di morte sono soggetti a trascrizione
compatibilmente alle disposizioni dell’Ordinamento degli Statuti perso-
nali.

Articolo 941

La trascrizione costituisce l’unica prova valida per l’attribuzione dei
diritti indicati negli articoli 938 e 939.

Eventuali atti relativi agli stessi diritti, non perfezionati e resi pub-
blici con la trascrizione, non hanno effetto nei confronti dei terzi anche

\ se stipulato in data anteriore a quelli trascritti.
Ly

y

~ Articolo 942
™~

Le successive trascrizioni di un atto relativo allo stesso diritto hanno
effetto secondo l’ordine in cui sono avvenute.

La continuita ininterrotta delle successive trascrizioni, dall’ultima
fino all’atto originario, é condizione indispensabile per la loro efficacia.

Articolo 943

Le domande giudiziali relative agli atti indicati negli artticoli 938,
939 e 940 devono essere trascrittte a cura di colui che agisce in giudizio.

Articolo 944

La trascrizione si esegue solo in forza di sentenza o altro provvedi-
mento giurisdizionale, di atto pubblico o di scrittura provata autenticata.
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Articolo 945

La parte che domanda la trascrizione deve presentare l’originale o
copia autentica dell’atto; per la trascrizione delle domande giudiziali &
sufficiente una copia contenente la relazione di notifica.

Articolo 946

Unitamente all’atto di cui si chiede la trascrizione deve essere pre-
sentata una nota in doppio originale contenente:

1) il nome completo e il domicilio delle parti;

2) Vindicazione e Ja data del titolo di cui si chiede la trascrizione;

3)  Vindicazione del pubblico ufficiale che ha redatto il titolo o
o dell’autorita giudiziaria che ha prounciato Ia sentenza.

Articolo 947

La trascrizione deve essere fatta presso l’ufficio dei registri immo-
biliari della cui circoscrizione sono situati i beni.

Articolo 948

Presso Jo stesso ufficio devono essere custoditi i titoli di cui all’art.
945. Il contenuto della nota di cui all’art. 946 deve essere trascritto ne-
gli appositi registri ed uno degli originali della nota deve essere resti-
tuito a chi ha chiesto Ja trascrizione con l’annotazione della trascrizione ,
avvenuta. r

Articolo 949

Il Pubblico Ufficiale notaio che ha ricevuto o autenticato l’atto sog-
getto a trascrizione ha Vobbligo di curare che questa venga eseguita non
oltre quindici giorni dalla data dell’atto.

Capo II.

PUBBLICITA’ DEI REGISTRI IMMOBILIARI

Articolo 950

La consultazionedei registri immobiliari & consentita a chiunque ne
faccia richiesta.

o
s
;
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A domanda possono essere rilasciatc copie delle trascrizioni o certi-
ficati comprovanti la mancanza di esse relativamente ad un determinato
bene immobile.

Capo IL.

TRASCRIZIONE DI ATTI RELATIVI AD ALCUNI BENI MOBILI

Articolo 951

Deyono essere resi pubblici mediante trascrizione negli appositi re-
gistri e con le formestabilite nelle leggi speciali gli atti che costituiscono,
trasferiscono o modificano diritti rclativi a:

1. Navi e galleggianti;

2. Aeromobili;

3. Autoveicoli.

TITOLO I.

ISCRIZIONE DELL’IPOTECA

Capo I.

FORMALITA’ PER LA ISCRIZIONE

i. RINNOVAZIONE E CANCELLAZIONE DELL’IPITECA

Articolo 952

Lipoteca si iscrive nell’ufficio dei registri immobiliari del luogo
dove si trova immobile. L’ipoteca prende grado dalla data della sua
iscrizione.

~

Articolo 953

Per eseguire l’iscrizione il richiedente deve presentare il titolo
costitutivo insieme ad una nota in doppio originale contencnte:

1, Unome completo ed il domicilio del debitore e del creditore;

ce 2. L’indicazigne del titolo in forza del quale si costituisce la ipo-

feces ae
\ LJ ‘ prone della somma per la quale & presa Viscrizione;

OA
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4, Gli interessi e la modalita di pagamento; =

5. La durata della iscrizione;

6. La descrizione dei beni gravati dall’ipoteca.

Articolo 954

Eseguito l’iscrizione una delle due note originali, con l’annotazione
dell’avvenuta iscrizione deve essere restituita al creditore.

TITOLO III. q

REGISTRI [MMOBILIARI

Capo I.

CLASSIFICAZIONE DEI REGISTRI IMMOBILIARI

Articolo 955

m
e

E’ istituito presso ogni Corte di Appello della Repubblica un ufficio
dei registri immobiliari per le trascrizioni degli atti indicati nel Libro V
del presente Codice e le iscrizioni delle i poteche a norma degli articoli
845 e seguenti del Codice Civile. . ’

f
4

Articolo 956

All’Ufficio © preposto un Cancelliere con funzioni di Conservatore
dei Registri Immobiliari‘che é responsabile della custodia e dell’ordine
dei Registri stessi.

Articolo 957

I registri immobiliari consistono in: fo mire

i. Un Registro generale d’ordine;

2. Un registro particolare per le trascrizioni;

3. Un registro particolare per le iscrizioni.

Nel registro generale d’ordine deve essere annotato ognititolo pre-
sentato per la trascrizione o per la iscrizione d’ipoteca con la indicazione
della data, delle parti e dei beni a cui il titolo si riferisce, ogni titole
prendera un numero successivo d’ordine.  
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Nel registro particolare per le trascrizioni, con analoghe formalita
dovranno essere annotati gli atti presentati per la trascrizione.

Nel registro particolare per le iscrizioni, dovranno essere annotate
le iscrizioni, le rinnovazioni e le cancellazioni delle ipoteche.

Articolo 958

Il registro generale ed i registri particolari devono essere vidimati
in ogni foglio da un giudice della Corte di Appello nella cui circoscri-
zione ha sede l’ufficio dei registri immobiliari.

I registri devono essere scritti di seguito, senza spazi in bianco, in-
terlineature o aggiunte. Alla fine di ciascun giorno i registri devono essere
chiusi e firmati dal Conservatore; questi, in caso di inosservanza delle
norme sulla tenuta e la custodia dei registri, se il fatto non integra pit
grave reato, sara punibile con una ammenda fino a Sh. So. 500.
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