
Gianmaria Ajani, Domenico Francavilla, Barbara Pasa

Diritto comparato
I - QUESTIONI DI METODO



 

 

Indice generale 

pag. 

Presentazione IX 

Capitolo 1 
Introduzione alla comparazione giuridica 

1.1. La comparazione come attività cognitiva 1 
1.2. Diversità e mutamento nel diritto 7 
1.3. Come si compara 14 
1.4. Sistema, famiglia, stile, tradizione, cultura: alcune precisazioni termino-

logiche 18 
1.5. La comparazione descrittiva 20 
1.6. Formanti, crittotipi, regole operazionali: la comparazione dinamica 31 
1.7. Norma e contesto: l’apporto dell’analisi economica alla comparazione 

critica 37 
1.8. Diritto, nuove tecnologie e società dell’informazione 43 

Capitolo 2 
Trapianti e flussi 

2.1. Legal transplant 45 
2.2. Universalisti v. relativisti 48 
2.3. Cross-fertilisation 54 
2.4. I fattori della circolazione 55 
2.5. Le dinamiche della circolazione 58 
2.6. Gli esiti della circolazione 60 
2.7. Circolazione delle regole e pluralismo giuridico 65 
2.8. Diritto, mutamento e globalizzazione 67 



Diritto comparato – I. Questioni di metodo 

 

VIII 

pag. 

Capitolo 3 
Lingua e diritto 

3.1. La lingua del diritto 75 
3.2. Terminologia e traduzione 77 
3.3. La traduzione della nozione di contratto 81 
3.4. Altri esempi: la fine del mito dell’equivalenza nella traduzione giuridica 86 
3.5. Una traduzione mancata? 94 

Capitolo 4 
La responsabilità extracontrattuale: 
esercizio di micro-comparazione 

4.1. Un esercizio di micro-comparazione sulla responsabilità extracontrattuale 97 
4.2. La responsabilità extracontrattuale fra regole declamatorie e operazionali 105 

Capitolo 5 
Il controllo di costituzionalità: 

esercizio di micro-comparazione 

5.1. Un quadro di insieme  141 
5.2. Principi e tecniche: il caso dei diritti LGBTQ+ 148 

Bibliografia 187 

 



Gianmaria Ajani, Domenico Francavilla, Barbara Pasa

Diritto comparato
II - IL CONFRONTO COMMON LAW/CIVIL LAW



 

 

Indice generale 

pag. 

Presentazione XI 

Capitolo 1 
Tratti del common law inglese 

1.1. Common law 1 
1.2. Il writ come dato caratterizzante e l’origine processuale degli istituti 3 
1.3. L’equity 9 
1.4. La formazione del giurista 14 
1.5. Le riforme del XIX secolo e il sistema attuale delle Corti 17 

Capitolo 2 
Tradizione di common law e stare decisis 

2.1. Dalla Magna Charta al Constitutional Reform Act: l’emersione della Ru-
le of Law 25 

2.2. Lo stile della sentenza 36 
2.3. La dottrina del precedente 39 
2.4. L’interpretazione della legge nel diritto inglese 45 
2.5. Le aperture del sistema 50 

Capitolo 3 
Il common law statunitense  

nel disegno della Costituzione federale 

3.1. Divisione e bilanciamento dei poteri nella Costituzione federale 55 
3.2. Il controllo giudiziario di costituzionalità 65 
3.3. Gli Emendamenti e il Bill of Rights 68 
3.4. L’organizzazione delle Corti 72 
3.5. Competenze federali e statali 76 



Diritto comparato – II. Il confronto common law/civil law 

 

VIII 

pag. 

Capitolo 4 
Giudici e dottrina nel common law statunitense 

4.1. Stile della sentenza e stare decisis 87 
4.2. L’interpretazione costituzionale 89 
4.3  L’interpretazione della legge 96 
4.4  Lo Uniform Commercial Code 97 
4.5. Il ruolo della dottrina e la formazione del giurista 99 

Capitolo 5 
Tradizione di civil law e jus dicere 

5.1. Civil law e diritto romano-canonico 107 
5.2. La crisi dello jus commune 114 
5.3. La rivoluzione e la legge 121 

Capitolo 6 
Il Codice 

6.1. Il mito della completezza del Codice 125 
6.2. Il Codice, monumento alla tradizione giuridica 126 
6.3. I Codici: una fitta rete di riferimenti, convergenze di significato e somi-

glianze 131 
6.4. Il dialogo fra giudici e dottrina 139 
6.5. L’originalità del Codice alla prova delle nuove istanze di armonizzazio-

ne europea 142 

Capitolo 7 
I modelli di area neolatina 

7.1. L’originalità del Code civil: scelte polemiche e linguaggio 149 
7.2. La Scuola dell’esegesi 152 
7.3. Lo stile della sentenza 153 
7.4. Il successo del Code civil 158 
7.5. Il caso del Código spagnolo 160 
7.6. L’esperienza catalana 162 



Indice generale 

 

IX 

pag. 

Capitolo 8 
I modelli di area tedesca 

8.1. La codificazione prussiana e quella austriaca 167 
8.2. Dal Codice prussiano al BGB 170 
8.3. Lo stile della sentenza tedesca  177 
8.4. La circolazione del modello dottrinale tedesco 178 
8.5. La codificazione civile in Svizzera 183 

Bibliografia 187 
  



Gianmaria Ajani, Domenico Francavilla, Barbara Pasa

Diritto comparato
III - LE TRADIZIONI GIURIDICHE

ASIATICHE E AFRICANE



Indice generale 

pag. 

Presentazione IX 

Capitolo 1 
Legge divina e società nell’Islam 

1.1. L’ultima Rivelazione 1 
1.2. La Sharī‘a e le fonti del diritto 4 
1.3. La Sharī‘a e l’interpretazione 7 
1.4. Sunniti, Sciiti e Scuole 10 
1.5. Il qāḍī e la giustizia 13 
1.6. Alcune regole e l’individuo, secondo la Sharī‘a 13 
1.7. Il diritto dei paesi islamici 16 
1.8. Il diritto islamico fra tradizione e modernità  19 

Capitolo 2 
Diversità e unità nel diritto indiano 

2.1. Interazione di diritti nel contesto indiano 27 
2.2. Il diritto tradizionale indù e le altre componenti del diritto pre-coloniale 30 
2.3. Sostenere il mondo: il dharma, il karma e le caste 33 
2.4. Il periodo coloniale 38 
2.5. L’Indipendenza: conservare o rifiutare i modelli occidentali? 39 
2.6. Un esempio paradigmatico: le lingue del diritto 50 

Capitolo 3 

Tradizione e rivoluzione in Cina 

3.1. Il Confucianesimo in Asia orientale 55 
3.2. La Cina e le “grandi epoche” del diritto cinese 56 

3.2.1. Il diritto cinese imperiale 57 
3.2.2. Il diritto cinese e la modernizzazione 60 



Diritto comparato – III. Le tradizioni giuridiche asiatiche e africane 

 

VIII 

pag. 

3.3. Diritto cinese moderno e questioni di lingua 63 
3.4. Il pensiero giuridico europeo e la modernizzazione del diritto cinese 65 
3.5. Prime codificazioni nella Cina moderna 65 
3.6. Il Partito nazionalista Guomindang e la fase repubblicana 67 
3.7. La Cina maoista e la fase socialista 70 
3.8. Le riforme post-maoiste 75 
3.9. Dai Principi Generali del Diritto Civile della Repubblica Popolare Ci-

nese al Codice civile 77 
3.10. Il diritto cinese fra continuità e discontinuità 81 

Capitolo 4 
Tradizioni africane 

4.1. Il diritto dei paesi africani 83 
4.2. Il diritto tradizionale e le altre componenti del diritto pre-coloniale 89 
4.3. Il periodo coloniale 94 
4.4. L’Indipendenza e i modelli occidentali 96 
4.5. La dimensione sovranazionale “regionale” africana  98 
4.6. Una tradizione giuridica africana? 105 

Bibliografia 109 

 

 




