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CLORIDORO N ICOLI N I  (1 780-1 859) . 

U N  MAG I STRATO ALLA RICERCA DELLE REGOLE 

DELL'EQUITA 

l .  La vita e le opere di C loridoro Nicol ini .  - In  una memoria presentata a Ferdi
nando I I  nel 1 83 6, l ' avvocato Tito Berni descriveva con « raccapriccio» Io stato della 
magistratura, caduta in  d iscredito presso «tutte le classi della nazione» e poco consi
derata dagl i  stessi  suoi membri 1 •  In  un panorama s iffatto, ben pochi furono i giudici 
napoletani che bri l łarono per ingegno e per moral ita. Tra questi spicca C loridoro Ni
colini2, g iurista e magistrato napoletano autore di  interessanti saggi dottrinali ,  la cui 
figura e stata finora poco studiata forse perche oscurata da quel la del piu famoso fra
tello Niccola3 • Attraverso le sue opere e l ' esperienza maturata in campo giudiziario 
- fu giudice e procuratore nei princ ipal i  Tribunal i  del Regno - e possibile cogl iere il 
travaglio del ceto forense a seguito del ł ' entrata in vigore del code civil4 •  Nacque nel 

Osservava l 'avvocato Berni  ne l l ' accentu a re il «deplorabi le state di a bbiezione in cu i  la n ostra mag istratura si g ia 
ce» che «a lcun i  de' m ig l i o ri m i  han  detto con ca nd idezza che ess i  non  alfiderebbero neppure l a  l o ro g ia mberga 
al la decisione degl i  attua l i  tri buna l i » .  I tri buna l i  erano p ien i  d i  «g iovan i  poco esperti ne l l ' arte d i ffic i l iss ima del  g i u 
d icare ,  d i  «Uomin i  che in teramente non  sono dedicati a l l o  stud io  de l le  legg i » ,  d i  «uom in i  istruit i si ma che sfi an 
cati da l ie  i n fermita e da l ie  d isgrazie non  valgono  p iu  u n  uomo e mo lto meno u n  mag istralo » ,  d i  «vecchi che logo
ri da l l ' eta e da l  v ic ino pensiero de l  fi n i re ma le impugnano e pegg io  adoprano l a  spada de l la  g i ustizi a » .  «AS N a ,  
Arch iv io Borbone,  Memor ia s u l i c  state d e l l a  mag istratura e dei  c lamori che si levano contro d i  essa de l l ' avv.to 
D .  Tito Bern i ,  1 836 .  Cfr. F. Mastroberti , Le Gran Corti C iv i l i  del  Reg no di Napo l i  ( 1 8 1 7-1 865) , in Aa .Vv. , Tribu
na l i  e G iu risprudenza ne l  Mezzog iorno .  I .  Le Gran Corti C iv i l i  ( 1 8 1 7-1 865) :  Napo l i  e Tran i ,  N a po l i  2 0 1 0 ,  p .  72 .  
Su l l ' a rgomento ved i a nche P.  Sa raceno ,  Alta magistratura e po l it ica de l la  i nteg razione .  L inee d i  un ' ana l is i  socio
pol it ica de l l ' a lta mag istratura ita l i ana  da l l ' unita a l  fasc ismo,  Roma 1 979 ;  I d . , Storia del la mag istratura ita l i ana .  
Le o ri g i n i .  La mag istratura de l  Regn o  d i  Sardeg n a ,  Roma 1 993 ;  C .  Castel l ano ,  l i  mestiere d i  g i ud ice.  Mag istra
li e s istema g i u rid ico tra i fra ncesi e i Borbone ( 1 799-1 848) , Bo logna 2004 ;  F. M astroberti , l i d i a rio  e l a  b iogra
fia d i  Carlo De Nico la .  La solferta transiz ione de l le menta l ita g iur id iche da l l ' a ntico a l  n uovo reg ime ,  i n  « F rontiera 
d 'Eu ropa» ,  2005 n. 2, pp .  1 2 1 -238 .  

2 N otizie b iografiche su C lo ridoro N ico l i n i  si r icavano da D. M ascetta ,  E leg io  de l  cons ig l iere di Suprema Carte d i  
g i ustizia C loridoro N ico l i n i ,  pronunz iato i n  Ch ieti da l  professore d i  letteratu ra Domenico M ascetta ,  Ch ieti t i p i  Q .  
Scalpe l l i  1 859 .  

3 Su N icco la N ico l i n i  cfr. J . L . E .  Orto l an ,  Cr im ina l istes ita l iens :  N i cco la N ico l i n i  in « Revue de leg is lat ion et ju rispru
dence» ,  1 845 ,  p .  322; L .  Taranti n i ,  N i cco la N ico l i n i  i n  Aa Vv , Commemorazion i  d i  g i u risti n apoleta n i ,  Napo l i  s . d . ,  
p .  49-55 ;  F .  N ico l i n i ,  N i cco la N ico l i n i  e g l i  stud i  g i u rid ic i  d e l l a  p rima  meta d e l  secolo X IX ,  N a p o l i  1 907 ;  A M azza
cane, Una scienza per due regn i :  l a  pena l ist ica napoletan a  de l la  Restau razione ,  p resentaz ione a Codice per Io 
Reg no de l le Due Sic i l ie  [cur. S .  Vinc iguerra] , Padova 1 996 ,  p .  XXVl l-LXIV; F. M astrobert i ,  Cod ificazione e g i usti
z ia pena le  nel le S ic i l ie  dal 1 808  a l  1 82 0 ,  Napo l i  2 00 1 ;  Id. Tra scienza e a rb itri o .  l i  problem a g i ud iz ia rio e pena le 
nel le S ic i l ie  da l  1 82 1  a l  1 848 ,  Ba ri 2005 .  

4 Su l l ' a rg omento cfr. G. Astuti ,  li «Code Napo leon» in I ta l i a  e la sua  infi uenza su i  codic i  deg l i  stali ita l i an i  succes
sori, i n  I d . ,  Trad iz ione roman istica e c iv i lta g i u rid ica europea ,  Napo l i  1 984;  P. Ca ron i ,  Sagg i  su l l a  stor ia de l le co-
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1 780 a Tollo, in  Abruzzo citeriore5, da Giambatti sta e Teresa de Honorati i s .  D i  fa

migl ia  agiata, dopo g l i  studi e lementari frequento i l  seminaria di  Ortona sotto la  gu
ida del l ' abate Tommaso Maria Verri6, «che a quei tempi ben era a riguardarsi come 
cima del le  inte l l igenze abruzzes i »7 •  Si trasferi poi a Napol i dove si dedico agl i studi 
di d iritto8, per poi intraprendere la  professione forense, a quel tempo in uno stato di 
profonda cri s i9 .  Scrive i l  Mascetta nel suo elogia funebre a Nicol in i : 

Al lora i l  nostro Fora, se pur Fora poteva dirsi ,  non si avea che le leggi del pa
ese; e le leggi del paese erano una bizzarra accozzagl ia d i  romano e di  norman
no [ „ . ] .  Tal i ad un dipresso erano le  condizioni della legis lazione nel nostro re
gno, quando Cloridoro Nicol in i  apparve nel Fora; quando vol le la  Provvidenza, che 

d ificaz ion i ,  M i l ano  1 998 ;  P Grossi ,  Assolut ismo g i u rid ico e d i ritto privato , M i l ano  1 998 ;  U. Petron io ,  La noz ione 
d i  Code Civ i l  fra trad iz ione e i nnovazione (con u n  cenno  a l la  sua pretesa d i  completezza) ,  i n  Quadern i  f iorenti
n i  27 ( 1 998) 83-1 1 5 ; S .  So l imano ,  Verso i l  Code N apoleo n :  i l  progetto d i  cod ice civi le d i  Guy Jean-Ba ptiste Tar
get. 1 798-1 799 ,  M i l ano  1 998 ;  J . L .  H a l peri n ,  L' impossib le code c iv i l ,  Pa ris 2002 ;  A. Padoa Schioppa , Da l  cod ice 
Napoleone al codice c iv i le ,  in I ta l i a  ed Europa ne l la  storia de l  d i ritto , Bo logna 2003 ,  p. 495-532; J . L A  Charter, 
Porta lis pere du Code c ivi l ,  Par is 2004 ;  F. Mastro bert i ,  Sui metodo bizza rro di ma ntener ta cendo le legg i  a nt iche.  
l i  d ibattito su l la v igenza de l l 'a utentica ' l n g ressi '  ne l  Reg no del le Due S ic i l ie  ( 1 839- 1 843) , i n  Stud i  i n  onore d i  Lu
ig i  Labruna ,  Napo l i  2007 ;  F .  Masc iar i ,  La codificaz ione c iv i le napo letana .  E laborazione e rev is ione de l le leggi  c i
v i l i  borbon iche .  1 8 1 5-1 869 ,  Napol i  2006 ;  S Vinc i ,  l i  cod ice lat ino romano ne l la  g i u risprudenza de l la  Gran Corte 
Civ i le di Tra n i ,  in «An na l i  de l la  Faco lta di G i u risprudenza di Ta ranto» ,  a. li (2009) ,  p. 541 -562 ;  Aa Vv. , Tri buna l i  e 
G i u r isprudenza ne l  Mezzog iorno ,  op. cit. 

5 Tra la fi ne del  Settecento e l ' i n iz io de l l 'Ottocento ne l le  prov inc ie a bruzzesi - soprattutto ne l  ch ieti no  di cu i  To l lo  
fa ceva pa rte - fiori una  generaz ione d i  g iova n i  i nte l lettua l i  desti nat i  a posiz ion i  d i  r i l i evo ne l l ' am bito de l la  cu l tura 
e de l la  po l it ica napo leta na :  o ltre ai frate l l i  N i co l i n i ,  r icordo i frate l l i  Gennaro e G iusepope Ravizza ,  P ietro de Ster
l i ch ,  Anton io  No l l i ,  Francesco Saverio Petron i ,  G iuseppe de Thomasis ,  F ra ncesco Canofa ri e G i useppe Duri n i .  
Cfr. G .  De Luc ia , La cu ltura a bruzzese n e l  per iodo borbon ico ,  i n  «Abruzzo» ,  a .  IV n .  1 ( 1 968) ,  p .  1 27-48 ;  R .  D e  
Sterl i ch ,  Lettere a G .  Lami  ( 1 750-1 768) [cur. U Russo e L .  Cepparone] , N a p o l i  1 994;  F .  Mastrobert i ,  P ierre J o 
s e p h  Briot . U n  g iacob ino tra amm in istraz ione e pol it ica , N a p o l i  1 998 ,  p .  1 46-50 .  

6 Tommaso Mar ia Verri nacque ad Arch i il 2 1  settembre 1 734 da Car lo Anton io  e da Anna Gent i le .  Dopo i pr i
m i  studi presso i Gesu it i a Ch iet i ,  freq uentó i l  Sem ina rio  d i  Ortona del quale d ivenne docente d i  fi losofi a e po i  
Rettore. Letterato , fi l osofo e teo logo fu a uto re d i  a lcun i  sagg i  d i  metafis ica che r iprendevan o  g l i  stud i  d i  Anton io  
Genoves i :  scrisse nel  1 783 le Physicae proposit iones quas F ra nciscus Xaver ius de F l ammin i is ,  Vincenti us C iam
po l i ,  Cami l l us  Madonna ,  et Aloysi us Antonucci  e ne l  1 786 le Animadvers iones crit icae i n  d octiss im i ,  c la riss im ique 
vir i  Anton i i  genuens is  e lementa meta physicae i n  stud iosae juventutis grat iam e lucu bratae ad usum Seminar i i  O r
tonensis .  Fu a utore a nche di un Breve commentar io i ta l i ano  al Pentateuco ,  Lez ion i  su l l a  B ibb ia ,  Canzon i  e so
netti e d i  drammi sacr i .  Mori ad Orton a ,  9 marzo 1 8 1 4 .  Cfr . P Napo l i  S ignore l l i ,  Vicende del la coltura nel le Due 
S ic i l ie ,  o s ia Sto ria rag ionata del la lo ro leg is laz ione e po l iz i a ,  del le lettere , de l  commercio ,  de l le a rt i ,  e degl i  spet
tacol i  da l ie  co lon ie stra n iere, t. V I ,  Napo l i  presso Vincenzo F la uto , 1 8 1 1 ,  p. 1 66ss; M . M .  Perl i n i ,  L' opera poetica 
d i  Tommaso Maria Verri , Lanc ia  no 1 98 1 , U Russo - E. Tibo n i ,  L' abruzzo ne l  Settecento , Pesca ra 2000 ;  F. Celen
za ,  Stor ia del  teatro i n  Abruzzo dal  Med ioevo a l  seco ndo N ovecento,  Pescara 2005. 

7 Mascetta , op. cit. , p. 5: Tommaso Verri «compreso di a more per una  p ianta promettitrice al c iv i le consorz io di rar i 
frutti , educo l la  con quel la so lerz i a ,  cu i  amp la mente r ispose l ' avven i re .  E per vero , comunque la mente del  g io
va netto N ico l i n i  fosse, pure s i  avvide, che la fi l osofia a l lora ne l lo  sp i rito e ne l la  forma non era che sens ismo,  e 
che le d ottr ine di Tracy, di Caban is ,  d i  Cond i l l ac ,  va l icando le A lp i ,  a ppestavano g l ' i nte l letti ita l i a n i ,  e sordamen
te rodevano l 'ed ific io  d i  quel  sapere, a cu i  avea posta la sua sanz ione la Rel ig ione propugnatr ice e promettitri
ce d ' immorta l i ta .  Prese perció Egli da l i a  fi losofia tutto che non m i rasse a fer i re i l  princ ip io  de l la  d i gn ita umana ,  s i  
travag l i ó  a fo rmarsi u n  s istema pecu l i a re d i  conoscenze veramente uti l i ;  e lasc ió che g l i  a ltri imbestiassero ne l  
lezzo de l le dominati d ottri ne» .  

8 lv i ,  p. 7 « Entrato C lo ridoro N ico l i n i  con tutto l ' i mpeto del la  sua vocaz ione ne l lo  inco lto e squa l l i do  campo de l le  
istituz ion i  romane ,  ne seppe tra rre tale r icchezza d i  sa pere, che ch iamato a r isolvere le q u istion i  p iu  ardue de l la  
sc ienza del d ritto i suo i  g i ud iz i  tu ron tenut i  i n  conto d i  oraco l i » .  

9 G . M .  Ga lant i  ne l  suo Testamento fo rense (Venezia 1 806 ,  T. I ,  p. 6 1 ) descrive la decadenza de l  to ro a l l a  fi ne del  
Settecento : «Cosi ora vegg iamo quel lo che non  s i  era ma i  veduto per l 'add ietro , che s i  d iv iene avvocato da bam
bino.  S i  sa che con una c l iente la  magnat iz ia , come per miraco lo s i  d iv iene avvocato primar io ,  onde Io  stud io  de l 
le leggi  sembra essere d ivenuto assolutamente i nut i le [ . . .  ] . S i  fanno  cosi  g rand i  fortune e s i  d iv iene mag istrato r i 
tenendo tutt' i vizj de l la profess ione ,  i l  che h a  convertito in  o rro re i l  tempio de l la  g i ustiz ia» . 
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Clori doro N i co l i n i  ( 1 780-1 859) . U n  mag istrato a l l a  ricerca de l le  rego le del l ' equ ita 

la luce di un nuovo codice di leggi sfolgoreggiasse nel l '  Aula di  Temi,  diradasse i l  

bujo, e le penose incertezze della vecchia giurisprudenza [ . . .  ] .  C loridoro Ni-colini fu 

il primo qui in Chieti che vi travagl iasse alla diffusione delle nuove legali dottrine. 

[nauguro pertanto un' insegnamento, che non pure per quella potenza delio ingegno 

che il reggeva, ma per ąuella ausi l iatrice di  magnanimo sentimento, in poco tempo 

venne in gran fama e rinomanza; s i  che non pure i g iovani discenti della citta, ma 

eziandio i lontani avidamente vi accorrevano1 0 •  

L' entus iasmo per le leggi de l  decennia francese - che Io porto ad  avviare una 

delle prime scuole private di  diritto a Chieti 1 1  - valse a Nicolini l ' inserimento, da 

parte del govemo francese, nei ruol i  della magistratura 1 2 :  fu infatti destinato al Tri

bunale civile di  Teramo, prima con funzioni di  giudice e poi di procuratore de l Re1 3 •  

Non fu risparmiato - come i l  fratello - dalia giunta d i  scrutinio dei magistrati, co

stituita do po I' esperienza costituzionale del 1 820-2 1 1 4 , che Io giubi Io con la moti-

1 0  M ascetta , op. cit. , p .  8 :  «Rara e che u n  uomo nud rido d i  vecch i  pr inc ip i i ,  e a vecch i  metodi adusato, sconfessi g l i  
u n i e g l i  a ltr i ,  entri i n  n ovel lo cammino ,  va luti l 'es igenza de l i o  sp i rito , che vuo l  prog red i re ,  e che s i  faccia imporre 
da l ie  attua l i ta ,  quando  fu devoto al passato . Eppure C lo ridoro N ico l i n i  so lerte d ' una  solerzia ,  che sfida  ogn i  osta
colo, che s i  r ide di tutte le opposiz ion i  del mondo ,  r icco de l la  scienza delle leggi a nt iche, co l l ' acume del l ' a na l i s i  si 
approfondi  nel le n u ove; e non che d isgregarle  fra loro ,  le  uni e stri nse i n  merav ig l ioso connub io» .  

1 1  L o  stesso C .  N ico l i n i ,  De l la  importanza ne' g i ud iz i  de l la  esatta osservanza de l le fo rme: d iscorso d i  C loridoro N i 
col i n i ,  procuratore del  re  presso i l  tribuna le  c iv i le d i  Mo l i se ,  pronu nziato ne l  d i  2 genna io  1 833 ,  Campobasso 
1 833,  p .  25  r icordera le sue lezion i  dedicate a l l a  formazione dei g i ovan i :  «Ed a nche a voi la  m ia  paro la e rivo lta ,  
o g iova n i ,  m ia  p rima  cura .  Vo i m i  r icord ate le ca re memorie d i  que l le  ore, per me sempre brev i ,  ch ' io per p iu  l ustri 
a co ltiva r I o  spi rito de' coetane i  vostri spendeva . Gosi v id i  per esperienza ; che chi poco tu l i !  fecitque puer, tal che 
fi n d 'a l l o ra non  ebbe compiuta istituzione ,  invano si affatica a percorrere i l  gran cammino de l la  g lori a » .  

1 2  Come evidenziato d a  A .  D e  M a rt ina ,  Antico reg ime e rivo luz ione ne l  Regn o  d i  Napo l i .  Cr is i  e trasformazione 
de l l 'o rd i na mento g iur id ico ,  Napol i  1 972 ,  p .  1 97ss, i l  s istema g iud iz ia rio  del n uovo reg ime conti nuó  a funz ionare 
per la magg ior  parte con i mag istrali d i  antico reg ime ,  i qua l i  - salvo i casi  di sposta menti ad a ltre car iche - ven
nero r iconfermati nei  nuovi rangh i .  Lo stesso G iuseppe Bonaparte non  si mostró «vogl ioso d i  eccessiv i  cambia
menti ne i  quadri de l la  mag istratu ra » :  i n  u n  d iscorso d i  r isposta ad  u n  d iscorso i naugura le  de i  rappresentanti de l  
patere g iud iz iari o  i n  occasione de l le riforme che sarebbero state rea l izzate entro breve tempo,  pubbl icato su i  
«Corr iere d i  Napo l i »  de l l '8  genna io  1 808 ,  i l  Re fece natare come fosse «grata d i  trovare ne' mag istrali attua l i »  
g l i  e lementi che avrebbero dovuto « in  gran pa rte entra re ne l la  nuova  formaz ione» .  C ió  non  togl ie che le  fi l a  del
l a  mag istratu ra ,  i l  cu i  n umera era siato enormemente a ccresciuto da l ie  n uove legg i ,  necessita ron o  comunque d i  
u n  n uovo reclutamento:  se nel le a lte car iche (Cassazione,  tribuna l i  d i  appel lo) la  maggior parte de i  componen
ti fu ron o  scelti per l a  loro d i sposiz ione favorevole a l  nuovo governo ed a l le  r iforme, neg l i  a ltri tri buna l i  (tribuna l i  
d i  p r ima istanza ,  tri buna l i  crim ina l i ,  g iud ic i  d i  pace) i soggetti scelti proven ivano o da l ie  Ud ienze o selezionati tra 
g l i  avvocati p rov inci a l i .  Fonie prez iosa su l le  nom ine  effettuate duranie i l  decenn ia  e C. De N ico la ,  D iar io Napole
tano .  1 798-1 825 [cur. G .  De Blasi is] ,  Napol i  Societa N a po leta na  d i  Stor ia Patria 1 906 ,  vo l .  1 1 ,  p.  432-36, 1 3  no
vembre 1 808 .  Su l l ' argomento vd . anche O .  Abbamonte, Patere pubbl ico e privata autonom ia :  G iovan n i  Manna  
e la  scienza ammin istrativa ne l  Mezzog iorno ,  Napo l i  1 99 1 , Mastrobert i ,  l i  d i a rio  e la  b iografia d i  Carlo  de N ico la .  
op. cit. ; I d . ,  Tra  scienza e a rbitri o ,  op. cit. 

1 3  lv i ,  p .  9 :  «Ma l a  d ottri na ,  l a  probita, l ' an imo generoso d i  C loridoro N ico l i n i  non  poteano rimanere entro i l  cerch io d i  
private relazion i ;  tanto p iu che s iffatte virtu ma ntener seppe i l l ibate i n  mezzo a l le  tristi cond iz ion i  de'  !empi suo i .  E 
peró il G overno ch iamó N ico l i n i  a l l ' onor  de l la  tog a ;  destinando lo  pr ia G i ud i ce presso il Tri buna l  c iv i le di Tera mo ,  
e poscia Procuratore del  Rer presso i l  Tribuna le  istesso» .  

1 4  Su l l a  rivo luz ione na poleta n a  del  1 820-2 1 cfr. A .  Lepre, L a  rivo luz ione napoletana  de l  1 820-1 82 1 ,  Roma 1 967 ;  
R .  M oscati ,  La rivo luz ione napoletana  del  1 820-1 82 1 , i n  Sagg i  i n  onore d i  Leopoldo Cassese , Napo l i  1 97 1 ;  
R .  Sca lamandre ,  M i che le M o re l l i  e l a  rivo luz ione napoletana  del 1 820-1 82 1 ,  Roma 1 993 .  
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vazione : «Masone e carbonaro, e protettore acerrimo dei settari i » 1 5 •  Si ritiro quindi 
a v ita privata «dedito ai suoi cari e profondi stud i» 1 6 •  

Nei la seduta de l  Consigl io di Stato de l  1 8  agosto 1 83 1  fu disposta la  sua  "rein
tegrazione" nei ranghi giudiziari , a seguito di «favorevol i  inform i dati dal consulto
re Canofari » 1 7 e destinato al la  funzione di procuratore del Re nel Tribunale c ivi le del 
Mol ise 1 8 •  In izio quindi la  sua produzione scientifica con la  pubb l icazione nel 1 83 3  
del discorso inaugurale pronunciato dinanzi a l  Tribunale c iv i le  del Mol i se, a cui die
de i l  titolo per le  stampe Della importanza ne giudizi del la  esatta osservanza del l e  
forme1 9 •  In questa discorso dedicato al la  «giustizia estrinseca», ovvero al la  solennita 
del le  forme prescritte dal ia l egge per la val idita <legli atti giudiziari ,  C loridoro Nico
lini riprese il pensiero del fratel lo  Niccola che in piu occasioni aveva sostenuto una 
ideale l inea d i  continuita tra la  tradizione napoletana e la  riforma giudiziaria.20 

Sano pur nostri i fonti ,  onde uscirono queste leggi di rito, l e  qual i  nul l ' altro han 
di nuovo che qualche voce e la veste . Chi non le aborre, che pel solo abbigl iamen
to, o non arrestandosi a vagheggiar questa solo, di  questa sol non s ' inebria, tosto vi 
riconoscera i concetti del l a  sapienza de nostri antichi giureconsulti, de nostri legis
latori . Qua! tarto non recano al l ' onor nazionale coloro, che immemori di se, ignudi, 
affaticati, sormontano i gel i  del le  Alpi, per ricercarne nelle opposte falde la  non vera 
sorgente? O che, abbrividiti dal ia gel ida infeconda immaginazione, n 'escono tanto 

1 5  ASN a ,  Arch iv io Borbone,  f. 841 . E lenco mag istrali destituit i per scruti n i o  i qua l i  con r iso luz ion i  prese d a  S . M .  ne i  
sotton otati Consig l i  O rd i nar i  d i  Stalo sano stal i  r iab i l itati ad essere impiegat i ,  fo l .  1 37r ;  l v i ,  E lenco del le g i u b i laz io
n i ,  tras locazion i ,  promoz ion i ,  e nomine d i  mag istrali ne i  Rea l i  Dom in i i  a l  d i  qua  del  Faro ,  approvate da  S .  Maesta 
nel Cons ig l io  di Stalo del 26 ottobre 1 83 1 , fo l .  1 9 r; l v i ,  N otamento de i  mag istrali destitu it i per effetto di scruti n io ,  
Tribuna le C iv i le  d i  Tera mo ,  fo l .  1 48 r. 

1 6  Mascetta , op. cit„ p .  9 
1 7  Francesco Canofa ri ( 1 765-1 843) fu uno  de i  magg iori pena l isti napo leta n i  de l la  pr ima meta del  secolo X IX .  F u  

nom inata ne l  1 80 1  caporuota ne i  tri buna l i  provinc ia l i ,  po i  v is itato re economico n e l l a  prov inc ia d i  Capitanata . N e l  
1 803 r icopri l ' i n car ico d i  seg retar io genera le d e l l a  Soprintendenza generale d e l l a  po l iz ia e g iustizia crim ina le  d e l  
Reg no .  Da l  1 808 a l  1 8 1 1  f u  presidente i n  v a r i  tr ibuna l i  crim i na l i  n bel le p rovince e ne l  1 8 1 2  f u  nom inata presiden
te de l la  Cran Corte Crim ina le  d i  Napo l i .  Ne l  1 8 1 3  d ivenne cons ig l iere del la Carte d i  Cassazione.  In qua l ita d i  con
su ltore del  Regno e d i  presidente de l la  commisine leg is lat iva fu i l  relatore de i  progetti d i  r iforma del cod ice d i  pro
cedu ra penale tra i l  1 824 e i l  1 833 .  F u  a utore di commentar i  sui Cod ice per Io Reg no de l le Due S ic i l ie  che ebbero 
n otevole d iffus ione .  AS N ,  Arch iv io Borbone,  f 828 ,  fo l .  766-770 ;  G .  Canofari , Vita de l  Cav. Fran cesco Canofar i ,  
Londra 1 846 .  

1 8  ASN a ,  Arch iv io Borbone,  f. 84 1 ,  E lenco de'  mag istrali destitu it i per scruti n io  i qua l i  con r iso luz ion i  prese d a  Sua 
Maesta ne i  sottonotati cons ig l i  o rd i na ri d i  Stalo sano stali riab i l itati ad essere impiegat i .  l i  g i ud iz io a segu ito del
la  sua reimm iss ione presso i l  Tribuna le  Civ i le d i  Mo l ise fu «Buono sotto tutt i  i ra pport i » .  lv i ,  N otizie su i  conto de i  
F u nz ionari g i ud iz iar i ,  Abruzzo U lteriore, Tribuna le  Civ i le d i  Mo l ise ,  s .d„ fo l .  4 1 1  r. 

1 9  N ico l i n i ,  De l la  importanza ne'  g i ud iz i ,  op. cit. 
20  l i  d i scorso d i  C lor idoro sembra r iprendere u n  passo del d iscorso del  frate l lo  N iccola pronunc iato nel 1 809 

a l l ' i naugurazione del Tribuna le  Cr im ina le  de l l 'Abruzzo citeriore: «P repa rato e qui dunque i ł  terreno ,  precorsa da
gl i  scr ittor i patri i e l a  via , educate d a  p iu  tempo sano le menti a r icevere la  novel la leg is laz ione .  Noi non comin
c iamo con essa una  novel la c iv i l ta ,  ma progred iamo i n  que l la  che s i  godeva ; sc io lti pero da l ie  d i fficolta del n u me
ra e contradd iz ione del le legg i ,  d i strigati da l ie  a utorita i ncerte di oscur i  scr itto ri , pu rgati ne l l ' aperta l uce di sempl ic i  
e ben col legat i  e fecond i  pri nc ip i ,  cert i  d i  no i  per forme s icure d ' i nterpretaz ione ,  rendute i ntel leg ib i l ie  popolari per 
la  sostituz ione del  l i nguagg io  u n iversa le d ' l ta l i a  a l  gergo barba ro e basso i ns i nu ato nel le leggi  e ne' g i ud iz i  da l 
ia i gnora nza e d a  mun ic ipa le ma l  i nteso amor  patr i a» .  N .  N icol i n i ,  Del passagg io  de l l ' a ntica a l l a  nuova leg is lazio
ne ne l  Reg no del le Due Sic i l ie ,  Napol i  1 840 (2 ed . ) ,  p .  3 .  Scr ive M astroberti , Cod ificaz ione e g i ustizia penale ,  op. 

cit„ p. 32 :  « L' i nc is ivo brano  r imarcava l ' idea fondamenta le de l l ' i n tero Discorso che ,  pera ltro , sarebbe siata r iba
d ita dal g i u rista i n  a ltri suoi scritti l a  conti nu ita tra i l  vecch io  ord i na mento napo letano  e la  n uova leg is laz ione» 
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rniopi da non giungere collo sguardo al di la del l ' ornbra loro? Segue da cio, che per 
non curare un retaggio tutto proprio, l ' uno accatta o mal compra un mal .sano al i
menta, l ' altro ostentando odio profondo, sia pur finto o veracemente sentito, anche 
contra cio che appena ha l ' apparenza di  estraneo, infingardo ed ignorante, nella bar

barie si caccia; e pass ionati tutti ,  le leggi a se mal note confondono, rnentre giustizia 

ne freme, e g l ' interess i  i piu cari de sudditi del Re son c iecamente manomessi2 1 .  

Oltre a questo recupero storico del passato per le leggi in vigore nel Regno di  
Napol i  che contrastava con ! ' idea del la grande frattura con i l  passato22 - in partico
lare Nicolini s i  riferiva al Codice per Io Regno delle Due S ic i l ie  del 1 8 1 923 e al Re
golarnento per la discipl ina delle autorita giudiziarie per i reali dorninj al di qua' del 

faro del 1 5  novembre 1 82824 - il d iscorso risulta incentrato su Ila funzione della giu
risprudenza25 che, in quanto chiamata a supplire al difetto della legge, avrebbe ne
cessitato d i  adeguata pubblicita: «Ma i l  fine della legge non e ancora esaurito . Lex 

non sufficit casibus, sed ad ea quae plerunque acc idunt, aptatur. Sapientissima autem 
res tempus est, et novorum casuum quotidie auctor et inventor. Quindi el la rende sua 
ausi l iaria la giurisprudenza a suppl ime il d ifetto . Ora se parum abest a potestate le-

21  N icol i n i ,  De l l a  importanza ne '  g i ud iz i ,  op. cit. , p .  4 :  «Ch i  ' I  crederebbe? Tal u n i ,  a n  che fra i saggi ,  spesso sono in 
doc i l i  a l  rito , e stimano  ogn i  gu i da  u n  i nsu lto, ogn i  freno d i  legge un 'onta a l  d i  lo ro amor  propr io ,  e vane apparen
ze le  fo rme p iu  sacre ;  ripetendo sempre, che l a  ga rent ia so la  de' d ritti de' cittad i n i  e ne l la  coscienza de' g i ud ic i ,  e 
ne l la  i n teg rita de' pubb l ic i  uffiz i a l i .  S i :  q uesta e la g i ust iz ia estri nseca,  da l i a  qua le  l 'esser supremo puó so lo ch ie
derc i  conto ; e che i l  pubb l i co per presunz ion d i  legge dee sempre rispettare, quando peró e l la  s ia rivestita d i  tutta 
l a  so lenn ita de l le forme. In questa e l a  g i ust iz ia estri nseca ; que l la  sola che puó esser rego lata da l i a  legge; que l l a  
che d a  forza d i  verita a '  vostri g i ud icat i ;  que l l a  a cu i  so l  m i ra la  u n iversa l ita , e d a  cu i  e l la  g i ud ica e co loro che pro
n u nz iano ,  e l a  cosa che v ien pronunz iata » .  

22 Scrive Mastroberti , Le Gran Cort i C iv i l i  del  Regn o  d i  Napo l i  ( 1 8 1 7-1 865) ,  op. cit. , p .  33: «Ne i la  mag istratura , du 
ranie i l  p r imo  qu ind icenn io  prevalse l a  tendenza che potremmo defi n i re "naz iona l ista" volta a r iprendere i n  ch iave 
i nterpretativa il vecch io  d i ritto de l la  trad iz ione de l  Reg no .  Questo scontro fu presente anche ne l la  cu ltura g i u ri d i ca 
napoletana .  Da un l ato vecchi g i u risti come N iccola N ico l i n i  e Gaspare Capone che offri rono una  pr ima i nterpre
taz ione stor ic ist ica delle grand i  rifo rme del Decenn i o  e de l la  Restaurazione ,  da l l ' a ltro g i u risti come G iuseppe Raf
fae l l i  e M ichele Ag resti volt i  a troncare ogn i  rap porto con un passa to visto in ch i  ave esclus ivamente negativa» .  

2 3  Cod ice p e r  Io  Regn o  del le Due S ic i l ie .  Pr ima ed iz ione or ig i na le  e d  uffic ia le ,  N a p o l i ,  d a l i a  Real  Tipog rafia d e l  M i n i 
stero d i  Stalo de l la  Cancel ler ia Generale ,  1 8 1 9 , Parte 1 1 ,  Legg i  Pena l i ,  a rt .  1 Su l l ' a rg omento cfr. M azzacane ,  op. 

cit. , p .  Vl l-XXVI ;  S. Vinc iguerra , U n a  tecn ica g i u rid ica raffi n ata al serv iz io de l l ' asso lut ismo reg io :  le « Legg i  pena
l i »  del le Due S ic i l ie ,  i n  Cod ice per Io  Reg no de l le Due S ic i l ie ,  op.  cit., p .  Vl l-XXVI ; M astrobert i ,  Codifi caz ione e 
g i ustizia penale ne l le S ic i l ie  da l  1 808  al 1 820 ,  op. cit. p. 256 ss.  

24 Rego lamento per l a  d iscip l i na  de l le autorita g i ud iz iar ie per i rea l i  dom inj a l  d i  qua '  del faro,  i n  F Dias ,  Leg is laz io
ne pos it iva de l  Regn o  de l le Due S ic i l ie  da l  1 80 8  a l  1 840 ,  vo l .  IV ,  Napol i  sta b i l imento t ipografico d i  F ra n .  Azzo l i no ,  
1 844. Ta le rego lamento fu  predisposto ed approvato d a l  Re sub ito dopo l 'emanaz ione del  Cod i ce per  I o  Regno ,  
i n  modo  che avesse v igenza a part i re da l  1 820 .  l i  rita rdo ne l l a  sua  attuaz ione spinse i l  M i n i stro d i  Grazia e G i u 
stiz i a  ad emanarlo  ne l l a  forma del  rego lamento i n  cons iderazione del  fatto che le prescriz ion i  i n  esso contenute 
non  rappresentavano nuove d isposiz ion i  leg is lative e soprattutto per la magg iore fac i l ita di effettuare mod ificazio
n i  o agg iunte. Mastrobert i ,  Tra scienza e a rbitri o ,  op. cit. , p .  354 ss. 

25 I n  ta l d i rezione s i  i nseriva i l  sagg io Del l ' i ndo le  e de l l ' uffic io  de l la  G i u risprudenza d i  G iuseppe Ferri gn i ,  compar
so su l la  r ivista « l i  Progresso » ,  anno  l i  ( 1 833) ,  vo l .  IV, p. 6 1 -69 ,  che r ivalutava la g i u risprudenza «pratica» per u n  
quarto d i  secolo mortif icata da l l 'assolut ismo g i u rid ico .  I n  u n  secolo  «troppo invagh ito de l l ' idea d i  un  cod i ce un i 
versa le» ,  che gettava uno  sguard o  «d isdegnoso su l le  opere e le dottri ne  d i  queg l i  uom in i  che s i  affaticano a tra
d urre , a comentare, a specificare le legg i»  era opportu no ,  secondo  il Ferri gn i ,  r ivalutare la g i u risprudenza. Essa,  
guard ata con u n  certo d i sprezzo dagl i  espert i  d i  leg is laz ione «quas i  che fosse i l  retagg io  de' caus id i ci e deg l i  eru
d i ti » ,  era i nvece assolutamente ut i le e necessaria e ,  i n  quanto «traduz ione d i  termi n i  astratti i n  concret i» d oveva 
considera rs i  come i l « l i nguagg io  legale del popo lo» .  Tuttav ia i l  g i u rista napo letan o  cons iderava l a  leg is laz ione u n  
pu nto fermo i nterno a l  qua le  poteva e doveva svi l uppars i  l ' i n terpretaz ione d e i  g i u rist i .  Su l l ' a rgomento cfr. Mastro
bert i ,  Le Gran Cort i C iv i l i  del Regn o  di Napo l i  ( 1 8 1 7-1 865) ,  op. cit. , p .  78 ss. 
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gis  condendi, potestas eas supplendi, Ja giurisprudenza convien che abbia  la stessa 

pubbl icita della legge, e che com 'essa, moneat, priusque feriat»26 • La pubbl icita del

le sentenza avrebbe permesso ai c ittadini  « che apprestano i casi nuovi a'  giudic i»  di  

controllare l ' andamento dei giudizi  e la verita e la giustizia dei giudicat i  «ond'ess i  

medesimi  ne valutino i motivi del la d ifferenza, quando questi ,  in casi  apparentemen

te s imi l i ,  non s ieno uniform i; onde dal ia diversita od uniformita delle cagioni pren

da norma e consigl io»27 • 

l i  tenore del di scorso rivolto ai magi strati del Molise, i qual i venivano severa

mente incitati al r ispetto delle forme28 e della pubbl icita degli att i ,  e indice di quan

ta Nicolini sentisse su di se il gravoso compito di v igi lare l ' osservanza delle Jeggi e 

la regolare esecuzione dei giudicati derivante dalia  carica di Procuratore del Re29 : « i l 

nostro sommo Legislatore, profondamente i struito dal la esperienza dei tempi prossi

mi ,  e dal ia conoscenza degl i  antichi, innalzava baluardi inespugnab i l i  per sostenere 

26 l i  r ich iamo a l l ' opera De d ign itate et augmentis scientiarum d i  Francis Bacon del 1 623 - p iu  vo lte citato ne l  suo 
d iscorso - evidenzia che anche N ico l i n i ,  a l  par i  dei suoi contemporane i ,  subi i l  fascin o  de l l 'eclett ismo fi losofico 
che ca ratterizzó i l  movimento cu lturale napo leta no degli a nn i  trenta e qua ra nta . l n fatti , gl i a nn i  trenta fu rono ca
ratterizzati da  una r innovata centra l ita del la scienza - predicata dal Sav igny fi n da l l ' i n iz io de l  secolo - quale fat
tore di certezza in grado di gu ida re leg is latori e tribuna l i  ne l la  creazione e ne l l 'a ppl icazione de l  d i ritto . Al pari 
de l l 'economia  po l it ica e de l la  scienza statistica - che ebbero notevole svi l u ppo in q ueg l i  a nn i  - a nche la legis la
z ione d oveva essere « log ica e sperimentale» e pogg ia re su l le so l ide basi de l la  statistica . Scr ive Mastro berti, Tra 
scienza e a rbitrio ,  op. cit. , p. 308 «Tempi nuov i ,  che,  per l ' a ppunto,  vedevano le scienze mara l i  ed economiche 
attratte da l  metodo del le sc ienze "esatte" e poste su l l o  stesso p iano d i  esse come bra nche d i  u n  sapere u n ico 
che porta a l  progresso» . 

27  N ico l i n i ,  De l l a  importanza ne' g i ud iz i ,  op. cit. , p .  9 « Gos i  ogn i  col leg ia d i  mag istrali sa ra una  scuo la  d i  d ritto , d i 
rettrice fedele del le part ico lar i  fa ccende;  e senza avere la forza de l la  legge ,  ved ra a se i n n a nzi p iega rs i  sponta
ne i  la  ragione e i l  cuore de' popal i .  Ma quando  i l  mag istrata rispo inde,  g i usta la frase de l l ' aug usto Ferd inanda I ,  
a guisa d i  oraco lo ,  ne l  qua le lascia sepolti tutti gl i  att i  e tutt' i motivi che Io g u idarono al la sentenza ,  gl i  uom in i  che 
ord i na ria mente fi ngunt  s imul  credu ntq ue ,  azn icche persuadersi a l l ' a utorita de l  g i ud icato, s ' i rritano ,  p iangono le d i  
loro rag ion i  come ca lpestate, ne maled icono g l i  a utori ed imperversano nel le loro pass ion i» 

28  lv i ,  p .  29 :  « L'a rbitrio specia lmente ne l le  fo rme s i  converte d i  leggieri i n  totale sprig iona mento d 'ogn i  l acc io sa lu 
tare. L'augusto Ferd inanda I ,  d i  g lor iosa memor ia ,  dopo avere svi l uppate q ueste idee ne l  1 774,  come ho  fatto 
g ia  r i levare, nel 1 8 1 7  fu Eg l i  stesso che d ich ia ró qua l  fosse il vero oggetto del le fo rme deg l i  atti di legge. Le for
me de' g i ud iz i i ,  Eg l i  d isse,  son desti nate ad assicurare sempreppiu la l iberta e la proprieta de' cittad i n i .  E '  q uesta 
l 'esord i o  d ' una  legge di procedura ,  comecche d 'eccez ione ,  qua l  e q ue l la  del contenzioso ammin istrativo» .  

2 9  L a  Legge n .  727 de' 29  magg io  1 8 1 7  su l l ' o rgan izzaz ione g iud iz iaria i n  «Co l lezione del le leggi  e d e i  decreti rea
l i  de l  Regno del le Due Sic i l ie» (=CLD) ,  1 8 1 7 , I ,  a rt. 1 48ss, aveva qua l ificato i Procu ratori de l  Re reg i  agent i  pres
so i g iud ic i ,  i tr ibuna l i ,  le Gran Corti e le Corti Su preme di G iustiz ia .  Con rifer imento alle cause civi l i ,  i l  pubbl i 
co m in istero poteva i nterven i re sempre qua lora I o  avesse ritenuto necessar io ,  oppure poteva essere i nterpel lato 
d' ufficio dal tribuna le  o da l i a  Gran Carte, ma per i processi nei  qua l i  s i  ravvisava u n  i nteresse pubbl ico la sua par
tecipazione sarebbe stata necessar ia ,  come ne l l ' ipotesi di q uestion i  concernenti l ' o rd i ne  pubb l ico ,  l ' i n teresse del
io  Stalo ,  de l la Corona ,  de'  Comuni  e deg l i  stab i l imenti pubbl ic i ;  le donazion i  ed i legat i  datti a beneficio de i  pove
ri d i  uno o piu comun i ;  Io  state de l le persone;  la  dec l inatoria d i  lo ro per incompetenza ;  la  r icusazione dei g iud ic i  
per parentela o affi n ita e la  r imessione de l le cause ad a ltri g iud ic i ;  i m inor i ,  g l ' i nterdetti , le denne non  a uto rizzate 
dai lo ro mariti d i  sta re i n  g i ud iz io ed i n  genera le tutti co loro che ven ivano rappresentati da  un curatore; g l i  a ssen
t i ;  i m i l itari i n  attivita nel le a rmate d i  terra e d i  mare fuor i  del territo rio de l  Regno .  Le cause inerenti ta l i  q uestion i  
dettag l iatamente previste da l i a  legge dovevano essere obbl igator iamente comun icate a l  procuratore i l  q u a le av
rebbe esposto le sue conc lus ion i  i n  ud ienza ,  ma non  poteva essere presente in  camera d i  cons ig l i o  !ranne  che 
presso le Corti Supreme.  Spettava ino ltre a i  procuratori reg i  e procuratori genera l i  accord a re i l  c .d .  rec ip iatur a l le  
'carte estere ' ,  ovvero a utorizzare l 'uso e la  pubbl icazione d i  atti o docu menti provenienti da l l 'estero,  sa lve i l  d i ritto 
riconosciuto a l le  part i ,  in caso di rifi uto, al tri buna le o a l l a  Gran Carte presso cu i  i l  procuratore esercitava i l  proprio 
uffic io .  Per la fu nzione ed i doveri de l  pubbl ico m in istero , ne l l ' i nteresse del la soc ieta e qua le  a gente del  sovra no 
N .  Comerci ,  E lementi d i  d ritto pu bbl ico ed ammin istrativo del Regno del le Due Sic i l ie ,  N a po l i ,  s . d . ,  p .  206-207 ;  
F .  N ico l i n i ,  N icco la  N ico l i n i  e g l i  stud i  g i ur id ic i  de l la  pr ima meta del  seco lo  X IX ,  Napo l i  1 907 ,  p .  XL l l-XL l l l .  
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fortemente la giustizia contro gli assalti delio arbitrio, ąuando destinava un procura
tore del Re a sedere presso ogni collegio»30 •  

La funzione di  vigilanza e i l  controllo sul l 'operato dei magistrati nel rispetto 
della legge, spinse Nicolini nel 1 83 5  a dedicare un tungo saggio sulla funzione dei 
conci l iatori, discipl inata dalia legge organica del l ' ordine giudiziario del 29 maggio 
1 8 1 73 1 •  L'opera, intitolata appunto De conci l iatori e <legl i  atti d i  loro competenza32, 
s i  proponeva come un compendia di i struzioni, norme e formulari per la redazione 
degl i  atti rivolto al l ' uso pratico di  questi giudici onorari : 

A rischiarare la ignoranza, a sostenere la virtu nel suo posto, a rialzarla, s ' e  op
pressa, a rianimalrla, s ' e  indebol ita, le i struzioni mie sono dirette . [ . . .  ] E percio, che, 
nel comentare le poche leggi che debbono essere da' Conci l iatori conosciute, parlera 
della d i  loro nomina a tale uffizio, esponendo le qual ita che si richieggono per ben 
sostenerlo : i l  modo di  conoscerle, e presentarle al Re s ignor nostro : i l  d i  loro gra
do: le autorita dal ie qual i  d ipendono e quant'altro concerne il  Conciliatore in se con
templato . L i  considerero poi nello svi luppamento delle proprie funzioni, e pria nelle 
conci l iazioni, indi ne giudizi; ed esporro in fine i l  modo di  esecuzione <legli atti loro .  
[ . . .  ] Daro in fine un sommario che serv ira d ' indice del l ' opera, e come d i  manuale 
per coloro che desiderano una istruzione di  uso : c i  uniro le formole <legli atti33 • 

Nel suo "manualetto" Nicolini esamina sotto i vari profil i  l ' ufficio del conci l ia
tore, dalia sua nomina34 al le modalita d i  eserc izio delle sue funzioni, commentando 
passo per passo la lettera della legge, nella ąuale «tutto e coordinato al fine che in  se 
racchiude ! ' alta mente del l '  augusto autor suo. Intendiam dunque le voci d i  legge per 
quel che valgono, e per Io contesto della legge stessa, ed avremo della legge tutta la 
forza e la estens ione del l ' impero compreso»35 .  

30  Nico l i n i ,  De l l 'ord i namento dei  g i ud izi  e de l la  equ ita , a rtico lo tolto da l  Trattato su i  compromesso. Napo l i ,  Tipogra
fia D icesin i a ,  1 844 ,  p .  230 .  

3 1  Legge 29  magg io 1 8 1 7 , op. cit. , a rtt. 7-1 3 .  I conc i l iatori erano  g i ud ic i  esclusivamente onorar i .  l st ituit i i n  ogn i  co
mune con decreto reale su proposta del decur ionato , avevan o  i l  compito d i  conc i l i a re le controversie tra gl i  abi
tanti del  comune che I o  avessero r ich iesto e d i  decidere i nappel lab i lmente, senza osservanza d i  rito g i ud iz iar io ,  
tutte le  controversie d ipendenti da l ie  so le az ion i  persona l i  re lative a i  ben i  mob i l i .  G .  Land i ,  l stituz ion i  d i  d i ritto pub
b l ico de l  Regno de l le Due S ic i l ie .  1 8 1 5-1 86 1 ,  I ,  M i lana 1 977 ,  p .  874-6 .  

3 2  C .  N ico l i n i ,  De' conc i l iatori e deg l i  atti d i  loro competenza ,  Napo l i  t ip .  Sa l ita l n frascata 1 835 .  
33  lv i ,  p .  2 1 . L'opera e struttu rata i n  q uattro tito l i :  1 .  de '  conc i l i ator i ;  2 .  de l le  conc i l iaz ion i ;  3 .  de '  g i ud iz i i ;  4 .  de l la  ese

cuzione delle une ,  e deg l i  a ltri . 
34 li pr imo tito lo  tratta de l l 'oggetto de l la  l o ro istituz ione (cap .  I ) ;  de' req u is iti che la  legge r ich iede ne' conc i l iatori 

(cap. l i :  Sez. I .  Che d imori ne l  comune  per Io qua l  e preposto; Sez. l i .  Che s ia p roprietar io o ecclesiastico ;  Sez. 
I l i .  Che s ia probe ; Sez. IV In che cons iste la  prob ita de l  Conc i l i atore; Sez. V l i  conc i l iatore aver dee l a  op in ione 
d i  probita ; Sez .  V I .  Qua le  istruz ione aver'eg l i  deve ;  Sez .  V I I .  De l le  eccez ion i  che possano essere d i  ostaco lo a l l a  
proposizione de '  cand idat i ) ;  de l la  nom ina ,  de l la  conferma ,  del g rada  del  Conc i l i atore; non  che de l la  sospensio
ne ,  e de l  decadimento dal ie sue funz ion i  (cap .  I l i :  Sez. I .  I decur ionati propongono i Conc i l iato r i ;  Sez. I L  La nomi 
n a  de' Conc i l iatori e de l  Re;  Sez .  I l i .  G i u ramento del  conc i l iatore; Sez .  IV Qua l  s ia  i l  ra ngo de' conc i l iator i ;  Sez. 
V Da qua l i  a utorita i conc i l iatori d ipendano ;  Sez. VI . De' conged i ;  Sez. VI I .  Del la r icusa ; Sez. VI I I .  Del la sospen
s ione ;  Sez. IX .  Del la  cessazione de l la  carica per la  perdita de' dr itt i c ivi l i ,  e per I o  sp i ra re de l  tr ien n ia ;  Sez. X .  Chi  
suppl isce a l  conc i l iatore?; Sez. XL Del la  conferma de' conci l iator i ;  Sex. X I L  La  car ica de l  conc i l iatore e tutta ono
rifica ) .  

35 lv i ,  p .  35 .  Anche q u i  s i  puó evidenzia re u n  para l le lo  con i l  Ferrign i  che - pur  esaltando i l  r innovato ruo lo del
la  g i u risprudenza - considerava l a  leg is laz ione u n  punto fermo i nterno a l  qua le poteva e doveva svi l uppars i  
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Nel 1 83 7 Nicol ini  fu trasferito alla Gran Corte Civile di Tran i ,  stavolta con fun

zioni di giudice e non piu di  procuratore del Re : nonostante fosse sempl ice memb

ro del collegio, diede un importante contributo al l ' orientamento della Corte nel de

cidere secondo equita i casi di s i lenzio del codice civi le36 •  l i  problema del l ' equita fu 

infatti di grande stirnolo e di approfondito studio per Nicol ini ,  tanto che nel 1 844 

dedico alla materia un Jungo saggio dal titolo Del l 'ordinamento dei giudizi e del

la equita. 

li particolare interesse per l ' equita s i  poneva in l inea con i l  pensiero dorninan

te dei giuristi napoletani teso alla rivalutazione della giurisprudenza - di cui N ico

I in i  s i  era gia occupato nel suo primo saggio del 1 83 3  - come soluzione al la cris i  

codic istica, oggetto di acceso dibattito a partire dagi i anni ' 3 037 .  L' occasione per tor

nare sui problema del l ' equita fu offerta a Nicol ini  nel 1 845 ,  quando, ottenuta la pre

sidenza del Consigl io generale di Abruzzo C iteriore, tenne il di scorso inaugurale per 

! ' apertura delle sessioni ,  poi dato al le starnpe. Jn tale sede, anche se fuori dal l ' arnbito 

giudiziario, N icol ini  - ormai intri so di ecletti srno scientifico diffuso negli ambienti 

cultural i di quegli anni38 - richiamo I ' equita esecutrice amministrativa, che «regola 

e agguaglia i pubbl ic i  interessi con m i sura geometrica»39, quale strurnento per dare 

giusta esecuzione alla legge, garantendo cosi la fel icita dei popoli40 :  

l ' i nterpretazione de i  g i u risti . Scrive i l  Ferr ign i ,  op. cit„ p .  63 :  «Che cos'e interpretare u n a  legge? E '  esa m inare se 
la idea che essa rende in  una formu la  astratta a bbracci piu o meno soggetti ne l la  sua estens ione ,  piu o meno at
tr ibut i ne l la  sua comprens ione .  Un tal lavoro de l io  sp i rito si ch iama i nterpretaz ione ;  ad evita r la qua  le b isognereb
be che la  leg is laz ione contenesse non idee un iversa l i ,  non pri nc ip i  d i rigent i  (ch'e la  sua vera natura), ma specif i
cazione di casi  partico lar i ,  ma ind iv idua l ita categor iche,  e n iente a ltro che ind iv idua l ita . Ora come i casi partico lari 
ne l le societa inc iv i l ite sano i nnu merevo l i ,  cosi la leg is laz ione d iventerebbe per tal modo un d iz ionario  inf in ito i n  
cu i  ogn i  i dea  avrebbe un  seg no part icolare:  sarebbe una  vera l i ngua c inese; e poiche i cas i  pa rt ico lar i  s i  molt ip l i 
cano ogn i  di ,  cosi la  leg is laz ione stessa sarebbe sommamente i mperfetta e monca,  e b isognerebbe con a rgo
ment i  d i  a na log ia supp l i re a l  voto che e l la  r ima nesse. Ed eccoti surta una  g i u risprudenza vo lgare ,  ana log ica ,  p iu  
i nsta b i le e ma l  s icura de l la  g i u risprudenza log ica » .  

3 6  Su l l ' a rgomento r inv io a S .  Vinc i ,  La G ran  Corte Civ i le residente in  Tran i  i n  Aa .Vv , Tri buna l i  e G i u risprudenza nel 
Mezzog iorno ,  op. cit„ p .  224 ss. 

37 G l i  articol i  apparsi  sul le r iv iste napo leta ne tra i l  1 832 e i l  1 845 ins istevano sui fa l l imento del la cod ificazione .  Due 
so luz ion i  d iverse emersero nel  d i battito tra i g i u risti na poleta n i :  una, che prendendo le mosse dal ia scuola stor ica 
riva lutava la g i u r isprudenza ponendo la a l  centro de l  s istema g i u rid ico ;  l ' a ltra , neo-raz iona l istica ,  che proponeva 
l 'e la boraz ione d i  una nuova cod ificaz ione su bas i  scientifiche .  Cfr. Mastroberti , Le Gran Corti C ivi l i ,  op. cit„ p .  78 
SS.  

38 l i  c l ima cu lturale che s i  d i ffuse a Napol i  a part i re dag l i  ann i  Trenta fu ca ratterizzzato da l  m ilo de l  prog resso e de l la  
scienza . I redattori de l le r iv iste i n  voga in  q ueg l i  ann i  ( l i  progresso de l le sc ienze de l le lettere e del le a rti e i l  G io r
na le  di Scienze Mora l i  Legis lative ed Economiche) si occupava no di tutto , da l  d i ritto a l l a  lette ratura ,  a l l a  fi losofi a 
fu una  forma di eclettismo fi losofico e cu ltura le che,  i nevitab i lmente, co involse anche la scienza g iur id ica .  G l i  es
it i d i  q uesto movimento non fu rono eccelsi (da l l 'eclett ismo a l l a  superfic ia l ita i l  passo puó essere e i n  mo lti casi fu 
breve) ma testimon iavano una vog l ia  di cambia mento e l 'ans ia  d i  una generazione d i  i nserirsi ne i  grand i  d i battiti 
cu ltura l i  tenevano banco ne l la  capita l i  mond i a l i .  Ibidem. 

39 N ico l i n i  ch ia risce - su bas i  scient ifiche - la  d ifferenza tra l 'equ ita ammin istrativa e q uel la  g i ud iz iar ia :  «la pri
ma rego la ed agguag l i ua  i pubb l ic i  i nteress iu con misura geometrica , l ' a ltra conserva e comparte i d ritti privati 
con m isura tutta a ritmeti ca . l i  pr inc ip io peró onde a mbed ue d i pendono e uno solo, q ue l lo  del la legge» .  C N i co
l i n i ,  D iscorso di C loridoro N ico l i n i ,  presidente del  Cons ig l io  generale d i  Abruzzo Citerio re nel  1 845 ,  pronu nciato 
ne l l ' apertura del le session i ,  Ch ieti tip. F. Del Vecch io 1 845 ,  p .  5 .  

40 Ibidem 
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Clor idoro N ico l i n i  ( 1 780-1 859) . U n  mag istrata a l l a  r icerca de l le  regole del l ' equ ita 

Noi s iam chiamati a comporre un corpo temporaneo-amministrativo per prov
vedere ai bisogni di  questa provincia col soccorso della sola equita esecutric;e ammi
nistrativa; la quale non puo essere animata e diretta, se non dalie leggi che impera
no. Imperocche dalia g iusta ed equa previdenza del le  leggi, e dalia fedele ed esatta 
esecuzione di esse tutta dipende la felicita de popa l i :  e la legge tanto e previdente 
ed equa per quanta conviene alle buone abitudini, alla indole del popolo cui impera, 
alla terra, al cl ima nel quale vive4 1 •  

Oltre all ' evidente influenza d i  Montesquieu, l ' intero discorso risulta permea
to dalie teorie uti l itaristiche di Jeremy Bentham e di Adam Smith che erano toma
te ad essere oggetto di  attenzione nei dibattiti e nelle discussioni in materia di legis
lazione diffusi nel Regno42 • Sulla scorta di tal i idee, le proposte rivolte da Nicolini 
al l ' intendente della Provincia di  Abruzzo C iteriore rispondono alla logica di  rag
giungere risultati uti l i  e obiettivi concretamente real izzabi l i ,  e non proposte astrat
te, sulla scorta delle effettive disponibi l ita economiche della provincia4 3 :  «Ai  bisogni 
non si puo provvedere, che nella proporzione de mezzi che si hanno . Senza d i  qu
esta determinato accorgimento noi andremmo pigl iando farfalle col palestro»44 • La 
condivisione per i postulati <legl i  "economisti c lassici" e in  particolare delio Smith45 
porto Nicolini a disquisire in chiave capitalistica di commercio, agricoltura ed im
prenditoria al fine di indirizzare l ' attivita de l Consigl io al migl ioramento delle pro
duzioni del la terra e del l ' esecuzione di  opere pubbl iche che giovassero a tutti «o al 
meno faccia a tutti sperare qualche bene»46 • 

4 1  lv i ,  p .  4 .  
42  L'epicentro de i  d i battiti e de l l e  d iscuss ion i  i n  materi a d i  leg is laz ione che s i  d iffusero i n  q ueg l i  a n n i  f u  costituito 

da l l ' ut i l ita e dal benessere soc ia le .  l n fatti l a  nuova generazione d i  intel lettua l i  che tentó d i  i nd iv id u a re le possib i
l i  r iforme d a  adottare per defi n i re un  sistema g i u rid ico e g i ud iz ia rio  i n  grado d i  sta re a l  passo con i l  progresso, r i 
poneva fid uc ia ne l la  scienza e nel  suo metodo ,  ne l la  convinz ione de l la  necessita d i un  costante i nterscamb io  tra 
le  d isc ip l ine e ne l la  fede ne l la  miss ione deg l i  sc ienziat i  per guadagnare i l  p rogresso e la  fel icita de l  genere uma
no.  Su l l ' a rgomento r invio a M astrobert i ,  Tra scienza e a rbitr io ,  op. cit. , p .  302 ss.  

43 E'  evidente nel pensiero d i  N ico l i n i  l a  cond iv is ione de l l 'entus iasmo per l 'economia po l it ica e le scienze statistiche 
- proprio d i  queg l i  ann i  - che s i  i ncaricava d i  fo rn i re a l l a  log ica e a l la  rag ione i fatti empi r ic i :  « i l  p rob lema - scrive 
Mastroberti , Tra scienza e arbitri o ,  op. cit. , p .  304 - non era piu que l lo  d i  teorizzare astratte r iforme, ma d i  conci
l i a re i d ati scientifici con la  log ica i n  modo da  determin a re u n  r isultato ut i le i n  l inea con l ' idea d i  prog resso » .  

44 N ico l i n i ,  Discorso, op. cit. , p .  7: « L' agr icoltura ,  il commercio ,  le opere pubb l i che sono in questa provinc ia  ogget
ti tanto connessi da non poter essere d isg iunto l ' uno  da l l ' a ltro , s ino  a quando non s i  metteranno  in movimento g l i  
a ltri fonti de l l a  sua ricchezza .  [ . . .  ] O ra  perć non  s i amo  che i n  paese agrico l a ,  ove  da '  p rodotti de l l a  terra tutto d i 
pende i l  nostro commercio e l a  nostra r icchezza .  No i  d u nq ue ,  o sagg i  e prudenti col legh i ,  m i reremo ad un  dopp io  
scopo per  d iverse v ie ;  procu reremo i mezzi d a  rendere u t i l e  Io stato presente de l l a  provinc ia ;  prepareremo ,  per  
quanto c i e d ato le bas i  a l l o  ingrand imento del suo commercio e de l la  sua industri a» .  

45  Su l l a  scorta de l l e  teorie deg l i  "economist i c lassic i "  e del suo magg iore esponente Ada m  Smith che aveva profes
sato ! ' apo log ia de l  capita l i smo qua le  condiz ione per la  r icchezza delle n az ion i ,  l a  scienza economica i n iz iava ri
vend icare l a  sua pr iorita sul la leg is laz ione,  g razie soprattutto al lo svi l uppo demografico ,  industria le  e capita l i st ico 
che ormai aveva co invo lto l ' i ntera Europa .  Su l l ' a rgomento cfr. S Cremasch i ,  l i  s istema del la r icchezza .  Econo
m ia  po l it ica e prob lema del  metodo i n  Ada m  Smith , Mi la no  1 984 ;  A Beraud - G .  Faccarel lo ,  Nouvel le h isto i re de 
l a  pensee economique ,  Par ig i  1 992 ;  A Zan in i ,  Ada m  Smith .  Economia ,  mora le ,  d i ritto ,  M i l ano  1 997 ;  P. D .  G roene
wegen - G. Vagg i ,  l i  pensiero economico .  Da l  mercanti l i smo a l  monetarismo ,  Roma 2006;  M . N .  Rothbard ,  Con
tro Adam Smith [cur. P Zanotto] ,  Soveria Manne l l i  2007; A Roncag l i a ,  La  r icchezza del le idee. Storia de l  pensie
ro economico .  Roma 2009; J . J .  Fr ibou let, H istoire de la pensee economique :  1 8-20 siecles, Geneve 2009 .  

46 N ico l i n i  d i mostra d i  condiv idere ancora u n a  vo lta i l  postu lato de l io  Smith su l l a  necessita che a lcune opere pubb l i 
che (strade ,  pont i ,  cana l i ,  port i )  s iano erette e conservate da l i o  Stato . Recepisce anche l a  teoria su l l a  sottrazio
ne del "sovrapp iu"  a i  consum i  d i  lusso ,  che ut i l izza per d i mostrare l ' i nopportun ita de l la  rea l izzaz ione de l le  opere 
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Classic i  economisti hanno fortem ente combattuto Jo  errare, che Ja terra dia le sue 
produzioni per forza tutta propria e che, quando e soccorsa dalia mano del l 'uomo, 
basti ad arricchire i popal i . Quando alla coltivazione del la  terra ed al perfeziona
mento del le  derrate manca il giudizioso impiego di forti capital i ,  la terra e la mano 
del l ' uomo non posso al imentare che bruti47 • 

Concludeva quindi che - per raggiungere la maggiore uti l i ta per i l pubblico con 
i mezzi a d i sposizione - sarebbe stato opportuno real izzare un educandato per i gio
vani  del la provincia e costru ire una strada da Chieti verso Pescara che avrebbe per
messo un maggiore svi luppo per il commercio interno ed estero48 •  

Cessata la  carica presso i l  Consigl io generale del l a  sua Provincia, Nico l i 
ni rientro ne i  ranghi del la  magi stratura con la  carica di  Procuratore Generale della 
Gran Corte C iv i le di  Napol i .  Nel 1 85 1  pose mano al la  redazione del l ' opera dal tito
lo Svi luppamento del le leggi c ivi l i  nel rincontro del l e  Jeggi antiche e contempora
nee e del la patria giuri sprudenza49• L' interesse per la comparazione tra s i stemi anti
chi e moderni e tra i l  codice napoleonico e quel l i  nazional i era stato sempre coltivato 
da Nicol ini fin dai suoi primi  scritt i ,  in l inea con una parte non insignificante del la  
scienza giuridica europea50 •  l i  testo rimase pero incompiuto a causa del l ' apoplessiva 

pubb l i che c . d  d i  lusso :  «Le opere pubb l i che sano ut i l i  per quanta favoriscano  la  sa lute pubb l ica ,  l ' i nc iv i l imento, la  
educaz ione ,  i l  commercio conven ienti a l l a  provinc ia  dove s i  v ive .  G l i  economisti han  d isputato assa i  su l la  ut i l ita 
del le opere di lusso .  Ma i l  campo di questa prov inc ia e ben angusto . Non tutte le opere di lusso convengono 
a tutt' i l uog h i :  non tutte le prov ince s i  possano elevare d i  sa lto a l l a  siato de l la  Capitale de l  Reg no .  [ . . .  ] .  Qu ind i  fa r 
esegu i re un l avoro ut i le ne l  tempo in che la mercede puó meg l i o  soccorrere i poveri e un tratto di lodevole provvi
denza : ma fa r i ntra prendere lavor i  di lusso, o che comunque sarebbero uti l i ,  non potrebbero esser po i  per man
ca nza d i  mezzi perfez ionat i ,  sarebbe ag i re a l l ' impazzata» .  N i co l i n i ,  D iscorso ,  op.  cit. , p .  7 .  

47 lv i ,  p .  9 :  «S i  e d isputato a ncora de l la  inte l l igenza de l la  voce, cap ita le ,  ma i o  par lo a proprieta r i i  i qua l i  co l la  espe
rienza assai ben conoscono la  estens ione e I o  effetto d i  q uesta voce. Ne tolga ldd io  la  restriz ione a l l a  som
ma che s i  m utua ad in teresse, e la  preferenza de l la  impiego del  denara a q uest' uso ,  anzi che al m ig l i o ra mento 
de l l ' agricoltu ra 1 L'esperienza c i  ha d imostrato come i m utuant i  d ivengono agr ico l i  senza volerl o ,  e della terra che 
non vorrebbero ,  dopo  un  l ungo  i nqu ieto e d ispendioso p iat ire. I prodotti de l la  nostra terra sano super iori a i  b isog
n i  a '  qua l i  posson essi  d i retta mente provvedere: e di  q ue l l i  che avanzano  quale uso fa remo? Ecco la  necessita 
del commercio di q uesta parte» . 

48 lv i ,  p .  1 3 : «La  p rov inc ia e i l  regno non  a ltr imenti se non  per questa vo lta puó avere i l  sua commercio terrestre col
le nazioni es tere che son r incontro a noi .  [ . . .  ] I o  spero che q uesta tra versa segua un d iseg no ut i le e d is interessa
to .  La ut i l ita , anz i  la  necessita della strada  marruccina non abb isogna della mia d imostraz ione .  [ . . .  ] l i porto a Pe
sca ra ri un isce i tre Abruzzi i n  un  punto, e serve piu fac i lmente a l  commerc io del regno  tutto cogli stali esteri che 
sona da questa parte;  e da mezzo s icuro al la comun icaz ione del  commercio del l'Ad riat ico col  Med iterraneo» .  

49 Mascetta , op. cit. , p .  6 :  « L'autore cominc ió  a pubb l icare i n  N a po l i  q uest'opera nel  1 85 1 . E'  r imasta ne l la  p iu  par
te ined ita , acag ione de l le  i n fermita , che fi n da que l  tempo cominc iarono ad assa l i rlo  per menar lo al sepolcro » .  

50 A Napo l i  - d o ve le opere de i  grand i  maestri de l la  scuo la esegetica francese erano state tradotte col raffronto con 
i l  d i ritto roma n o ,  i cod ic i  e la  g i u r isprudenza naz iona le - essa ebbe una  d iscreta fior itura poiche sposava bene Io  
sp i rito stor ico e naz iona le  con l 'es igenza d i  u n ' i nterpretazione r igorosa dei  dettati normativ i . Tra le tanie opere ri
cordo le pri nc i pa l i  tradotte i n  I ta l i a :  l nd i ce del  cod ice c iv i le di N a poleone,  Bresc ia (ti p .  Betton i )  1 806 ;  Cod ice civi
le d i  N apoleo ne i l  G rande col  confronto delle legg i ro mane ad uso delle u n iversita e de i  l i ce i  del Regno d ' l ta l i a ,  
M i l ana  (t ip .  S onzogno)  1 8 1 O ;  Confronto testu a le  de l  codice c iv i le da to  da l l ' imperatore e re  N a poleone I co l l e  leg
g i  romane p u b bl icate da l l ' imperatore G iusti n i ano  d i  Francesco Caffi ,  s .  I .  1 8 1 2 ;  P. L iberatore , Osservaz ion i  per 
serv i r  d i  comento a l l e  leggi civi l i  de l  reg no del le Due S ic i l ie  ed ave in  ciascun t itolo s i  trova 1 i l  sunio de l l 'a ntica 
nostra leg is laz ione cosi romana che patria 2 .  l ' ana l i s i  del la nuova cavata dai motivi ra pporti e d iscorsi sui l codi
ce c iv i le fra n cese, N a po l i  (da i  torch i  d i  Gennaro Palma) 1 830 ;  G . L . J .  Carre , Le legg i de l la procedu ra c iv i le nel
la quale opera l 'a utore h a  fusa la sua a n a l is i  rag ionata i l  sua trattato nove l lamente volga rizzata ed accresciuta 
del la n uova p roced ura de l  Regno delle Due S ic i l ie  dag l i  avvocati F. Carrel lo  e P. L iberatore; I parag rafi de l  codi
ce civi le genera le  de l l a  monarch ia  austriaca ,  messi i n  armon ia fra di loro ed i n  riscontro col rego la mento genera-
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che gl i  rese « inerti g l i  arti e torbide le membra»5 1 .  L' aggravarsi della malattia Io co
strinse a ritirars i dalla magistratura: con regio decreto 2 dicembre 1 852  gl ifu accor
dato « il ritiro con la pensione d i  G iustizia e cogli onori della carica di Consigl iere 
della Corte Suprema»52 .  Scrive il Mascetta sui suoi ultimi giomi :  

Ma sfiacchito a l la  fine della persona; assalito da nuovo morbo non men formi
dabile che da prima, ricevuto tutti i conforti , che la Rel igione di Gesu Cristo conce
de a chi muore; dopo avere edificati con la sua rassegnazione gli amici ed i congiun
ti, che erano accors i a raccogl iere iła fiato estremo dell 'Uomo venerando, destavasi 
per sempre all ' etema chiarezza del giorno di Dio, innanzi ! ' alba del giorno 1 2  Gen
naro 1 859 ;  lasciando alla Magistratura un esempio raro e splendidissimo d i  fortezza, 
alla Patria la memoria di benemerito c ittadino, alla famiglia il caro nome di Padre53 .  

2 .  L' equita alla guida del giudizio . - «La  controversia o la l ite anima i l  giudi
zio, la istruzione la sviluppa: la decis ione la tronca: la decis ione dunque vien quan
do la i struzione ha toccato i l  suo term ine.  Neila i struzione sono i l it iganti che agi
scono, el giudice va in mezzo a loro per proteggere i passi e guidarli per le via della 
legge : nella decisione, i l  giudice si ritira da loro ed indipendentemente ne l ibra le ra
gioni»54 .  Con queste parole Nicolini dava stura al saggio Del l 'ordinamento dei giud
izi e della equita che puo certamente definirsi la sua opera piu s ignificativa, in quan
ta espressione dello stato d ' animo di  una generazione di giuristi che si sforzava di 
dare una risposta al dibattuto problema di  definire i criteri interpretativi da adotta
re nelle ipotesi  di lacuna codici s .  Scrive a chiare lettere Nicolini : «La legge non puo 
dare, che regole generali ,  ne in queste distintamente prevedere tutt ' i casi che com
prende . E ne i giudici la voce che le avviluppa, e l ' autorita di appl icarle a' casi par
ticolari . Cosi la giurisprudenza, ossia il fatto uniforme de giudici suppl isce al difet
to delle leggi .  E per cio i giudici non si possano astenere di giudicare nel s i lenzio, 
difetto, od oscurita delle leggi »55 . I l  problema nasceva dal fatto che i l  Codice per Io 
Regno56 - come in tutti i codici di  derivazione francese57 - mancasse d i  una norma 

le del processo c iv i le oss ia manuale rag ionato onde conoscere prontamente tutte , Mi lano (ti p .  Mars i l i o  Ca rra ra) 
1 830 .  Su l l ' a rgomento cfr. G. Alpa, La b ib l i oteca del l ' avvocato r iv ista ne l l 'Ottocento , i n  Materia l i  (2001  ) ,  p .  233-
257 ;  M T  N a po l i ,  La cultu ra g i u rid ica europea i n  Ita l i a .  Repertor io de l le opere tradotte nel  seco lo  X IX ,  1-1 1 1 ,  Napo
l i  1 986 .  

5 1  Mascetta , op. cit„ p .  1 3 . 
52 ASN a ,  Tesoreria Generale ,  Ass ient i ,  f. 1 256 ,  n .  1 38 .  S ig .  C lo ridoro N ico l i n i .  La pensione che g l i fu r iconosciuta fu 

di ducati 533 .33 annu i .  
53  Mascetta , op. cit„ p .  1 3 . 
54 N ico l i n i ,  Del l 'ord i namento dei g i ud iz i  e de l l 'equ i ta ,  op. cit„ p .  3. 
55 lvi, p .  66. l nteressante e l a  nota d i  r ifer imento r iportata da  N ico l i n i :  «Art. 4 l i . ce„ a rt .  200 I . de l  2 9  magg io  1 8 1 7 . 

Art. 23 1 1 .  del  7 g i ugno  1 8 1 9 . Questi art ico l i  hanno  r isch ia rato le ambag i  che ven ivano da l i o  scontro de l le legg i 1 2  
ff d e  leg .  e 1 2  cod.  d e  leg . » .  

56 Sui Cod ice per I o  Regno  delle Due S ic i l ie  cfr. R .  Feo la ,  Da l l ' l l l um i n ismo a l l a  Restauraz ione.  Donato Tommasi  e la 
leg is laz ione delle S ic i l ie ,  N a po l i  1 977 ;  Mastrobert i ,  Codificaz ione e g i ust iz ia pena le ,  op. cit. ; Padoa Sch ioppa ,  op. 

cit„ p .  495-532;  F. Masc iar i ,  La  codif icazione c iv i le napoleta n a .  E laborazione e rev is ione delle legg i c iv i l i  borbo
niche. 1 8 1 5-1 860,  Napo l i  2006 .  

57 Non  s i  trova infatti u n a  d isposiz ione,  s im i le  a q ue l la  del § 7 del cod i ce c iv i le austriaco ,  che stab i l i sce i criteri se
condo cu i  g l i  operatori de l  d i ritto , ed i n  primo  l uogo i mag istrali , debbano app l ica re la  legge e r isolvere, nel  caso,  
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che individuasse i criteri di  interpretazione del la legge : c io aveva portato i giudici 

napoletani ad affrontare e risolvere le ipotesi di s i lenzio o di  oscurita della legge sen

za regole precise .  D ' altronde, poiche ! ' art. 4 del code civi l  imponeva ai magi strati di 

giudicare in ogn i caso, pena l ' incrim inazione per il reato di Denegata giustizia58, i l  

margine di intervento da  parte del la giurisprudenza ebbe un  naturale ampiamento . In 

tal senso s i  espresse in maniera determ inante ! ' opera della scuola esegetica che rico

nobbe ai giudici un vasto raggio di azione59• In  particolare i l  Boi leux nel suo Manu

ale di D iritto C ivi le riconosceva al giudice, nel le ipotesi di lacuna normativa del co

dice civi le, «la facolta di suppl irvi con la conoscenza del dritto e co' Jurni del buon 

senso»60 . Nel caso in cui la legge fosse stata oscura, i giudici avrebbero potuto ri

correre al l '  interpretazione per autorita e, in via sussidiaria, alla interpretazione per 

dottrina: in mancanza di questi strumenti era legittimato il ricorso «alla ragione e 

al l ' equita»6 1 • Anche i l  Delvincourt riconosceva che in caso di leggi oscure od insuf

ficienti il giudice poteva suppl irvi con « induzioni cavate nelle stesse leggi intorno ad 

altri oggetti » oppure con l ' equita naturale62 : 

Puo sembrare singolare che i l  giudice sia tenuto di preferire la legge civi le 

al l ' equita. Per altro c io e assolutamente necessario [ . . .  ] onde prevenir l ' arbitrio, che 

tosto s ' introdurrebbe nei giudizi . In effetti benche una sia l ' equita, non e men vero 

che i l  decider la questione se tal cosa s ia o no equa dipende dal ia coscienza del giu

dice la  quale puo ben essere erronea o corrotta63 •  

l ' i potesi i n  cu i  i l  cod ice s ia muto .  Per un confronto su i  due  model l i  r inv io a P Caron i ,  Sagg i  su l l a  sto ria de l l e  co
d if icazion i ,  M i l ana  1 998 .  

58 Secondo M A  Catta neo,  l l l um in ismo e leg is laz ione,  Mi lana 1 966 ,  p .  1 43 s ,  l ' ar t  4 de l  code c iv i l  aveva dato 
luogo a d  una  dup l ice interpretazione que l la  de l l ' i nteg raz ione g i u risprudenzia le - secondo cu i  i l  g i ud ice do
veva g i ud icare sempre e senza precise regale i nterpretative - e que l la  anti-g i ur isprudenzia le d i  ascenden
za i l l um in istica e rivo l uz ionar ia ,  la qua le  i mponeva a l  g i ud ice i l  compimento d i  un 'operaz ione mera mente lo
g i ca o mecca n ica d i  sussunzione del  fatto ne l la  legge, q uest' u l t ima accolta dal ia c . d .  Scuola de l l ' Eseges i .  lv i ,  
p .  1 45 :  «Con l ' i nterpretazione de l l ' a rt .  4 data da l i a  scuola de l l 'esegesi v iene i ntrodotto i l  dogma de l la  completez
za de l l ' o rd i na mento, de l la poss ib i l ita di r isolvere qua lunque caso in base al d i r itto posit ivo, trovando la norma en
tro l 'o rd inamento stesso» . Su l l ' a rgo mento cfr. G rossi ,  op. cit. 

59 Questi argomenti fu rono oggetto d i  trattaz ione d a  pa rte d i  tutti g l i  esponent i  de l la  scuola de l l 'esegesi - da l  Del 
v incourt a l  Laurent, da l i o  Hue  a l  Geny - i qua l i  e laborarono raffinate teorie su l l ' i nterpretaz ione che escludeva
no  un  mera cogn it iv ismo ed a priva no larghi varchi al la dottr ina e a l l 'equ ita . J . M .  Boi leux, Manua le d i  d i ritto c i
v i le (cu r. ed .  nap.  A.  Tosti] , I ,  N a po l i  1 84 1 , p .  7 ;  C.E Delv incourt ,  Corso d i  d i ritto c iv i le . . .  novel la mente tradotto 
da l l ' u l t ima ediz ione francese ed accompagnato da l ia  nuova g i u risprudenza c iv i le del Reg no del le Due S ic i l ie  de l  
s ig .  Pasqua le L i beratore , I ,  Napol i ,  da i  torch i  de l  Tremater 1 828 ,  p .  1 6 . Su l l ' a rgomento cfr. P Ch iasson i ,  Scuola 
de l l ' Eseges i .  Progetto per un  "Vademecum" g iur id ico ,  i n  «Materia l i  per una  storia del la cu ltura g iur id ica » ,  Anno 
XXX l l l ,  n .  2 ,  d i e .  2003 ,  p .  335-58 ;  Mastrobert i ,  Tra scienza e arb i tr io ,  op. cit. , p .  346 ss, I d . ,  Le Gran Cort i  C iv i l i ,  
op. cit. , p .  87 ss .  

60 Bo i leux ,  op.  cit. , p .  7 .  
6 1  Ibidem: « S e  per effetto de l l 'oscurita del la legge e uopo r iportarsi a l l ' i nterpretaz ione dottri na le ,  i l  g i ud ice deve r in

tracc iare l ' idea del  leg is latore s ia  nel l 'esposizione de' motivi ,  s ia ne l le d iscuss ion i  a l  Tribunato e a l  Corpo Leg is
lat ivo: mancandog l i  i l  pr imo mezzo, s i  atterra al la g i u risprudenza ;  mancandog l i  entramb i ,  r icorrere al la rag ione e 
a l l 'equ ita» . 

62 Delv incourt ,  op. cit. , 1 6 . 
63 Ibidem. Specificava l 'esegeta che «e g iusta in d i ritto una  cosa quando non e contraria a l le  d isposiz ion i  de l la  leg

ge posit iva . E' po i  equa se confo rme al le leggi del la morale e del la coscienza» .  lvi ,  p .  1 8 . 
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l i  favore manifestato in Francia al ricorso a l l ' equita quale strumento integra

tivo---interpretativo strettamente legato all ' attivita giudiziale64 fu recep ito con suc

cesso nei Tribunali  del Regno65, che finirono per uti l izzare tale strumento con gran

de frequenza, nonostante avrebbe dovuto tutt 'al piu appl icarsi in via esclus ivamente 

suss idiaria66 . Persino il Catalani - a differenza del l '  Agresti che non vedeva di buon 

occhio i l  ricorso al l ' equita67 - nella sua raccolta di dec is ioni indicava l ' equita come 

lumen razionale che consentiva ai giudic i sentenziare secondo giustizia in corrispon

denza del diritto naturale, riconoscendo la quale principale punto di  riferimento della 

giurisprudenza napoletana nel l ' interpretazione dei casi dubbi68• 

L'uti l izzo troppo esteso dell ' equita da parte dei Tribunal i del Regno aveva com

portato l ' abbandono dei ben definiti princ ipi teorizzati dal ia scuola de l l ' esegesi  a tu

tela de l l ' appl icazione di tale metro di giudizio, con la conseguente distorsione del 

criterio adottato in un disancoraggio de l le  sentenze da ogni riferimento normativo, 

sia antico che nuovo, con un maggiore risalto motivazionale al fatto piu che al dirit

to . L'equita s i  era trasformata in un criterio indefinito, non rispondente a ben indivi

duati passaggi logici e a determ inati punti di  riferimento legis lativi .  Si trattava sem

pl icemente di equita soggettiva, ovvero - scrive Mastroberti - di << Una sorta d i  buon 

64 l i  favore per l 'equ ita ebbe meno successo nei paesi che avevano adottato i l  model lo  austriaco ,  proprio per 
l 'e lencazione tassativa deg l i  e lementi integrativ i ,  d i  cu i  a l § 7 (tra i qua l i ,  pera ltro , non  s i  r iscontra l 'equ i ta) .  I n  a l 
tr i  term in i :  i l  model lo austriaco privi leg iava l a  dottr ina che,  attraverso i «pr inc ip i  genera l i  d i  d i ritto» ,  teorizzó un 
nuovo uso del  d i ritto romano crea ndo i l  s istema pandettistico ;  i l  model lo de l  code civi l ,  i nvece, essendo priva d i  
qua ls ias i  rego la  i nterpretativa ed i nteg rativa , fi n i per  esa ltare la  g i u risprudenza e con  essa  l 'equ ita nei  g i ud iz i .  Su  
questi aspetti cfr. F .  Wieacker, Storia de l  d i ritto privato moderno [ed . i t .  U .  Sa nta re l l i ] ,  I ,  M i l ana  1 980 ;  P .  Cappel
l in i ,  S istema i u ris .  Genesi del s istema e nascita del la "scienza" del le Pandette . I ,  M i l ana  1 984;  Caron i ,  op. cit. ; 
A. Sc iume,  I pr inc ip i  genera l i  de l  d ir itto ne l l 'o rd i ne  g i u rid ico contemporaneo ( 1 837-1 942) ,  Tor ino 2002 .  

65 Su l l a  recezione del  model lo na poleonico nel  Reg no ved i  anche A. Padoa Sch ioppa ,  Da l  cod ice napo leon ico a l  
cod ice c iv i le d e l  1 942 ,  i n  Scritti i n  onore d i  Rodo lfo Sacco,  I ,  M i l a n a  1 994, p p .  923-62 ;  A.  Cavanna ,  I nfl uenze 
fra ncesi e conti nu ita d i  apertu re europee ne l la  cu ltu ra g i u rid ica de l l ' lta l ia  de l l 'Ottocento , ed. amp l i ata i n  Stud i  di 
Stor ia de l  D i ritto , I l i ,  M i l ana  2 00 1 , pp .  7 1 9-53 ;  U. Petron io ,  La lotta per l a  cod ificaz ione ,  Tor ino 2002 .  

66 Su i  punto L .  De Ange l is ,  De l la  moltep l icita de' commenti  a l le leggi  e de l  danno  che ne der iva ,  i n  «G iorna le  d i  
Scienze Mara l i  Legis lative ed Economiche» ,  1 842 (fasc.  V e VI ) ,  p .  328 r iconobbe u n a  degeraz ione d i  interpreta
z ion i  d i fformi determ inato dal fatto che « i  mag istrali , i qua l i  debbono g iud ica re su  tesli espressi di legge piegano  
la  medesima c iascuno a l  proprio sentimento, o a d i r  meg l i o  a l  sentimento d i  a utori d a  ess i  lett i ,  e qu i nd i  si vede 
ogni g io rno nella stessa materia un tri buna le  g i ud ica re i n  u n  modo ed uno i n  u n  a ltro opposto,  ed i l  tri buna le  me
desimo g iud icare i n  un  senso ed ara i n  senso d iverso , con g rave danno  del la societa che rimane vagante i n  u n a  
g i u risprudenza sempre i n  certa e fl uttuante » .  

6 7  Michele Ag resti aveva p iu vo lte pu ntato i l  d ito contro l a  «d iversita d i  pr inc ipj»  adottati d a l i a  g i u risprudenza n e i  
casi d i  «S i lenzio o oscurita de l l ' atto legis lativo» .  N e i l a  sua  ana l is i  tre «metodi suppletori» erano emersi da l i a  g i u 
r isprudenza de l l ' u lt imo ventenn io :  i l  r icorso a l  d i ritto romano ,  a l le  opere d i  commento d e g l i  esegeti francesi e 
a l l 'eq u ita . Per l 'Agresti q ueste tre strade erano tutte sbag l i ate e conducevano a l l ' i ncertezza del d i ritto . A sua pa
rere i magistrali dovevano rintracciare ne i  codic i  i «pr inc ipj rego latori de '  g iud iz i» - a ben vedere «anche p iu  a m pj 
de l la  serie i nnumerevole de' casi  partico lar i»  - e r isolvere in base ad essi le i dubb i .  M .  Agresti , Discorso del Ca
va l iere Agresti , Procurator Generale de l  Re presso la  Gran Carte C iv i le  d i  Napo l i  a l l a  pu bbl ica ud ienza per I o  r ia
pr imento de l la  gran Carte, N a po l i  Stamperia Francese 1 829 ,  pp .  5-20 .  

68  V Cata lan i ,  Manua le  d i  g i u risprudenza c i v i l e  e commercia le  o s ia  repertoria d i  decision i  scelte de l l a  Gran  Carte 
Civ i le deg l i Abruzz i ,  I, Aqu i l a  1 8 1 8 , p. X: « L'ut i l ita di conoscere qua l  senso d iano  i tri buna l i  i nappel l ab i l i ,  presso d i  
no i ,  ad a lcune leggi  o dubbie od oscure; q u a l  metodo seguano  essi ne l l 'app l icare la  legge a i  casi  s im i l i ;  qua i  ra
g ionamenti si impiegh i no  per fare discendere l a  decisione dai pr incipi general i  del la materi a ;  quai mezzi adotti n o  
p e r  non  d iscompag nare l 'equ ita d a l i a  g i ustizia ,  e qua  I contegno osserv ino ne l l 'adatta re leggi  compi l ate oltremon
te , a i  costu mi  ed ag l i  us i  N a po letan i » .  
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senso o di opinione delle Corti in massima parte svincolata dal ia legge»69. Insomma 
i l  plastico criterio del l ' equita che avrebbe consentito ai giudici di  ragionare sui fat
to attraverso il diritto, aveva ceduto il passo ad un arbitrario util izzo delio strumento 
del "buon senso" attraverso il quale cercare la risoluzione del caso. Questa metodo 
di giudizio non pote che destare allarme nei giudici della Corte Suprema di Giusti
zia di Napol i  che intesero colpire i l  ricorso al l ' equita indeterminata, « sovversiva di 
ogni principia di ragione e d i  legge»70 che aveva generato pronunce prive di  medita
ta riflessione giuridica: furono cosi cassate tutte quelle deci sioni che avevano «offe
so la legge» per «manifesta infrazione ai principi di diritto»7 1  o che risultarono pri
ve di «veruna ragione»72 . 

In tale contesto Cloridoro Nicolini, al l ' epoca giudice della Gran Corte Civi 
le di  Trani che era stata piu volte censurata dal ia Corte Suprema d i  Giustizia con 
le accuse di «fallo motivazionale» e di leggerezza di giudizio per deci sioni erronee 
« sfornite di  conveniente motivazione»73, senti il dovere di dedicare un approfondi
to studio al problema dell ' equita. L'opera e strutturata in  piu parti, r ispettivamente 
intitolate Delle conclusioni ,  in cui sono commentate le norme procedural i che defi
n iscono il momento in cui possa dirsi terminata l ' i struttoria della causa e passata in 
grado d i  decis ione74; Dell ' ordine del le udienze, in cui riprende e perfeziona la tratta-

69 F. Mastrobert i ,  La G ra n  Corte Civ i le di Napo l i ,  in Aa .Vv. , Tri buna l i  e G i u risprudenza nel Mezzog iorno ,  op. cit. , 
p. 1 4 1 : « Essa si d i fferenz ia da l l 'equ ita i nd icata dag l i  a utori francesi come criterio inte rpretativo supp letivo po iche,  
oltre ad appari re de l  tutto i ndeterm inata ne i  suo i  contenut i ,  non viene neppure nominata nel le sentenze. Possia
mo defi n ir la equ ita soggettiva i n  q uanto leg ata a l le  persona l i  convinzion i  de i  g i ud ic i ,  a l la l o ro preparazione e a l la 
lo ro sensib i l i ta ma sv incolata da  criteri oggett iv i :  essa e r inven ib i le  i n  tutte le mo lt iss ime sentenze le cu i  motiva
zioni non rich iamano precisi a rt ico l i  d i  legge su q uestion i  d i  d i ritto» .  

7 0  Corte Suprema d i  G iustiz ia ,  24 novembre 1 855 ,  controv. Veris e de l la  Ratta , re i .  Caracc io lo ,  PM Fa lcon i .  S i  leg
ge nel la sentenza d i  annu l l a mento la decisione del la G ran Corte Civi le d i  Tran i  de l  1 6  g i ugno  1 854:  « E  mentre 
la corte non dub ita di non essere stato Veris sodd isfatto, n u l l ad imeno ,  sotto specie di equ ita , sovversiva di ogn i  
p r i nc ip io  d i  rag ione e d i  legge ,  mette i n  sofferenza i l  suo d i ritto d i  cred ito, I o  ri nv ia ,  a ma lg rado d i  l u i ,  ad un  g iu 
d iz io d i  graduazione d a  essa stessa rig uardato d i  proba b i le r isu lta mento, sconosce l 'e lemento vitale del d i rit
to di credito di essere il patrimon io  del debitore la comune garant ia dei suo i  cred ito r i ,  attraversandog l i  il d i r it
to non  meno prez ioso di r ivolgersi contro de l  terzo possessore de l l ' i kmmob i le  specia lmente i potecato, il qua le  
non potendo opporre a lcuna del le cause estintive de l l ' i poteca noverate da l l ' a rt .  2074 leg . c iv. , non aveva che 
l 'a lternativa d i  pagare i l  deb ito o ri l asc iare i l  to ndo» .  G i u risprudenza oss ia  racco lta del le dec is ion i  emesse da l 
ia  Corte Suprema d i  G i ustizia i n  Napo l i  pubb l icate da  Ferd inando Alb is i n n i ,  vo l .  X l l ,  da  agosto 1 854 a d icembre 
1 855 ,  Napo l i :  sta mperia de l  F i breno 1 859 ,  pp .  355-356 .  

71  Corte Su prema d i  G iustiz i a ,  sentenza del  18  agosto 1 850 ,  controv. Petrig nan i  e Monastero de'  Domen ican i  d i  
Tra n i ,  re i .  N i utta , PM Fa lcone .  Annu l la mento de l la  dec is ione del la Gran Corte Civ i le d i  Tra n i  de l  2 0  g i ugno  1 849 .  
S i  legge i n  sentenza : «Che bene a rag ione qu i nd i  g l i  ered i d i  N icola Petri gnan i  hanno  denunziato a l l a  censura d i  
questa C S .  la  dec is ione che siffatta mente ha offeso la legge» . G i u r isprudenza c iv i le ossia racco lta c o n  ord ine 
crono log ico de l le dec is ion i  de l la  Corte Suprema d i  G iustizia d i  Napol i  pubb l i cate da  F .  Alb is i nn i ,  vo l .  IX da l  l ug l i o  
1 850 a l  1 85 1 , Napo l i  stam per ia de l  F ibreno 1 854,  pp .  55-57 .  

72  Corte Suprema d i  G i ustiz i a ,  sentenza de l  5 apr i le 1 85 1 ,  controv. Viti e G riff i ,  re i .  De Tommaso ,  PM Fa lcone .  An
nu l l amento del la dec is ione del la Gran Corte Civi le di Tran i  de l  7 genna io  1 846 .  lvi ,  pp .  3 1 0-3 1 1  

73  Corte Su prema d i  G i ustiz ia ,  1 1  agosto 1 842 ,  controv. Accetto e Mori a ,  re i .  Franc ia ,  PM del  G i ud i ce .  G i u rispruden
za c iv i le ossia racco lta con ord ine crono log ico de l le decis ion i  emesse dal ia Corte Suprema d i  G iustiz ia d i  Napo
l i  da l  1 843 a l  1 844 pubb l i cate da Ernesto Lancel lotti ,  vo l .  IV pa rte V I ,  N a po l i  1 864 ,  pp .  1 69-1 72 ;  Corte Suprema 
d i  G i ustiz ia ,  1 1  lug l io 1 844,  controv. Negr i ,  Ventura ,  A lbriz io ,  d 'Addato ed a ltri , re i .  De M u ro ,  PM del  G i ud ice .  lv i ,  
pp .  297-298 ;  Corte Suprema d i  G i ustiz ia ,  21  novembre 1 844 ,  controv. M a rt in i ,  Arce l lo  e a ltri , rei .  Cacace,  PM del 
G i ud ice .  lv i ,  pp .  440-45 1 .  

74 Una prima parte de l l 'opera e dedicata ad una dettag l iata d isamina dei term i n i  de l l ' istruz ione al f ine d i  i nd iv iduare 
quando la causa s ia  in « istato da poter essere decisa» .  Ogn i  g i ud iz io - spiega N icol i n i  (De l l 'ord ina mento de i  g iu -
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zione del l ' argomento della pubblicita75 e della solennita delle forme <legli atti76, gia 

oggetto di un suo precedente saggio77; Degli Informi ,  che l ' autore defini.sce esse

re « in contraddizione colla legge, che comanda la pubblica d iscussione; e sovverto
no i l  p iu bel fine, ed ogni buon effetto del l ' una e del l ' altra»78; Del termine dato alla 
discussione de giudic i79, in cui sano affrontati tre argomenti : i l  luogo della delibera
zione, il tempo nel quale s i  deve deliberare e la conness ione tra I ' ufficio dei difen
sori e quello del giudice. L'u ltima e piu corposa parte del saggio e intitolata appun

to Della equita: 

E veramente strano, che sotto Io  impera delle nuove leggi siavi ancora chi pre
suma d i  richiare in uso la equita del pretore e del sarcro regio cons iglio. E non la e 
meno la opinione di coloro, che per raffrenarla vorrebbero bandire Io studio del le 
leggi e <legl i  usi antich i .  La equita non puo essere mai scompagnata dalia giustizia. 
E la giustizia civile non puo essere conosciuta ne svi luppata, finche manca la scien
za delle legg i .  La quale non e dato sperare a chi non sappia la origine e la  occasione 
di  esse; e non conosca la mente e la ragione del legislatore80 • 

A tale premessa segue l ' enunciazione del l ' obiettivo che Nicolini st e propo
sto di raggiungere: «a di leguare tanti errori e giocoforza dimostrar prima, che sia la 
equita considerata in se stessa; che per Io suio oggetto : che per li suoi effetti :  e chi 
possa, e come possa usame»8 1 • I l  punto d i  partenza e costituito dal s ignificato del la 
parola aequitas che corrisponde ad uguaglianza, mentre la « significazione traslata e 
discretezza»82 • L' azione del l ' equita e quindi diretta ad «agguagliare le diseguagl ian
ze», prendendo «capo»  dalie leggi di  natura83 : 

d iz i  e de l l 'equ ita ,  op. cit. , p. 6) - si a pre «co l l a  lettu ra de l le  conclus ion i ,  i nd i  si passa a l le  ar inghe,  e po i  a l l a  segre
ta discussione de' g i ud i c i » .  

75  lv i ,  p .  59 :  « E  po iche  deg l i  atti c iv i l i  i l  p iu  so lenne ed  i l  p iu  perico loso e i l  g i ud iz io ,  l a  pubb l i cita ne dev'essere l a  p i u  
amp ia ,  e l a  p iu  o rd i nata. Qu i nd i ,  anche quando  s i  volesse fa r  trionfa re Io  errare, che i g i ud iz i i  s ieno  instituit i  ne l  
so lo inte resse de l l e  part i  contendent i ,  questa erra re non inft u i rebbe contro l a  pubb l ic ita d i  ess i » .  

76  lv i ,  p .  65 :  « E  tanto e generale I o  i nteresse de l l e  forme de' g i ud iz i i ,  tanto son esse i nv io l ab i l i ,  che l a  carte supre
ma e instituita per conserva rne l a  i ntegrita , e per r ich i amare i g iud ic i  a l l i ' osservanza d i  esse; e mentre i suoi ar
resti non nuocc iono ,  ne g iovano ,  che a '  l it iganti , essa non ag isce che nel lo interesse del la legge; ossia nel lo i nte
resse generale de l la  societa . Ma la  corte suprema piu col fatto ,  ch'e ne l lo  esattissimo  esegu imento ed uso de l le  
forme, esercita i l  sua sub l ime ufiz io ;  che Io  esempio va le p iu  de l le paro le» .  

77  N ico l i n i ,  De l la  i mportanza ne '  g i ud iz i  de l l a  esatta osservanza de l le  forme, c it .  
78 Id„ Del l 'ord inamento dei  g i ud iz i  e de l l 'equ i ta ,  op. cit„ p .  77 :  « Essi offendono ,  o danno  risch io  al la d ign ita de l  ma

g istrata; ne Io  pr ivano de l  m ig l i o r  tempo ut i le a '  suoi stud i ;  aprono l a  v ia  a tutt i  g l ' i ntr igamenti de l  basso fora . Ep
pu re va tant'o ltre la impudenza, che s i  g iunge s ino a ma led i re i l  g i ud ice,  quando  non ascolta da  so lo a so lo c ia
scun avvocato , o che ne com u n ica i l  rag ionamento o le  memorie a l  contradd ittore » .  

7 9  l v i ,  p .  88 :  «E '  pri ncip ia  rego latore d i  tutt' i g i ud iz i  d i o  q u a lunque g rada essi s ieno ,  c h e  l a  de l iberazione d e '  g iud ic i  
deve seg u i re immediatamente le conch ius ion i  de l le  part i .  Ne svi l upperemo la  rag ione ,  che sara ri levata p iu  forte 
ne l le sue eccez ion i .  l n d i  vedremo se questo princ ip ia  convenga pure a' compromess i » .  

80 lv i ,  p .  1 69 .  
8 1  l v i ,  p .  1 7 1 .  
82 lvi ,  p .  1 72 :  «Questa peró non fa , che r i levare i l  modo, onde l a  equ ita s ia  m , essa i n  azione, per d a re Io  eq u i l ibr io 

a l l e  umane case . Cosi l 'equ i ta ,  per dar ord i ne  a l le  societa civi l i  con prudente consig l io le umane d iseguag l i anze 
agguag l i a» .  

83  lv i ,  p .  1 73 :  «Ouest'az ione agguag l i atrice pertanto, comeche prenda capo  da l ie  legg i  d i  natura,  non  puó corr i
spondere perfettamente ad esse; ne g l ' i nd iv id u i  che sano i n  una societa qua l unque  r iun iti possano mai sperare di 
essere rispett ivamente considerati egua l i ,  tolta questa voce nel la sua s ign ificaz ione gener ica ed assoluta ; onde 
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La equita dunque considerata in atto, e quel la che serve al l ' azione del la giusti
zia, s ia che statui sca, s ia che conservi i rapporti mutui de cittadin i .  La quale, sebbe
ne non cangi mai di fine, puo cangiar di forza di estensione, e di effetto, a riguardo 
del la mente e del la mano che la muove; o del campo nel quale e mossa. Quindi con
trapporre la equita naturale allo impero d 'una legis lazione completamente rinnovata, 
e, per Io meno un errore pemiziosiss imo84 . 

L'argomento viene subito focal izzato sul l ' attivita dei magistrati , ai qual i «non 
e commessa, che la tutela (de l le  leggi), costoro non possono se non custodime la  
inviolabi l ita; eseguirle e farle eseguire esattamente . Cosi  giurava ciascuno nel lo in

gresso al lo  esercizio de l la  sua carica: cosi deve e non altrimenti agire»85 . Su tale 
assunto Nicol ini denunciava l ' arbitrio dei giudici che si appel lavano alla « l ibera 
equita» di romana memoria86 per giudicare secondo l ' impu l so di quel la giustizia che 
sentivano nel proprio cuore, senza riguardo dei regolamenti e del le leggi « civi l i  e d i  
procedura» :  i l  travolgimento del le  leggi avrebbe provocato i l  favore per una parte 
a danno del l ' altra87 .  Una sentenza invece per essere equa doveva essere giusta ossia 
in accordo con i modi, l e  forme e nel tempo stab i l iti dal ia legge88. Ed ecco perche la 

l a  necessita d i  una conven iente d iscretezza .  l mpoerocche la natura e la prima ,  che costitu isce fra d i  lo ro d isugu
ag l i anze ta l i ,  onde n i uno  puo presumere d i  vivere iso lata mente senza de l  soccorso a ltru i .  D i  q u i  i l  princ ip io  de l l a  
u n ita del  corpo soc ia le ,  d i  q u i  l a  necessita de l  regg imento d i  una  Podesta i nd ipentemente superiore. Qu i nd i  par
la re di uguag l i anza assoluta ,  e fo l l i a ,  tanto ne l lo  stato ipotetico di natura ,  che ne l lo  stato rea le de l la  societa . La 
uguag l i anza n aturale cons isterebbe ne l l a  conservaz ione de l le fa colta concesse a c iascun o  sotto Io i mpero de l la  
rag ione .  Questa pero impone a c iascuno i l  mutuo soccorso . La uguag l i anza c iv i le  e ne l la  conservaz ione d i  q ue i  
d ritti compartit i da I le  legg i  c iv i l i  da  quel la  Autorita suprema che combatte i soprusi e g l i  a rbitri i ;  ed affren a  le v io
lenze» . 

84 lv i ,  p .  1 76 .  N icol i n i  spiega che l 'az ione de l l 'eq u ita e d iversa i n  «forza ed estens ione» a seconda che venga mes
sa in movimento da l  leg is lato re o da i  g i ud ic i .  l n fatti - spiega N ico l i n i  i n  un passo di evidente i nfl uenza montesqu i 
evia na - la legge per essere equa deve essere an imata dag l i  «a lt iss im i  princ ip i  de l la  sacrosa nta re l ig ione rivelata 
da Dio, l a  qua le  c i  svela ch ia ra mente que l l i  de l l ' o rd ine  d i  natura ,  e da l a  base p iu  salda e s icura al lo i na lzamen
to de l la  societa ; e la  u n isce i n  u n  n odo forte e ind issolub i le .  l nd i  ne l lo  sv i luppa mento de l le  reg ole d i  n atura , con
v iene aver rigua rdo a l l a  i ndo le ,  a l  costume,  a l  commerc io de l  popolo ;  ed a l l a  terra ed a l  c l ima ove convive, senza 
pero di devia re da  quei pr inc ip i  pr im i .  Cons iderando le leggi  precedenti a questi riguard i ,  rebus ipsis d ictant ibus ,  
ne v iene la necessita ,e  la  ut i l ita de l  cang iamento Quind i  non tutte le leggi  d i  u n  regn o  possono conven i re a l  reg
g imento d i u n  a ltro : e que l l o  del reg no stesso possono andar  soggette a mod ificazion i ,  secondo che la c iv i lta pro
gredisce o degrada ;  o i l  tempo e nuovi avven imenti d iscopran.o  n uovi b isogn i .  Tutte q ueste consideraz ion i  sono 
nel  campo de l  Leg is latore, non  i n  q ue l lo  dei  g iud ic i ;  ed i l  Leg is latore puo da l  fatto d i  lo ro cog l iere la occas ione ,  ed 
an  che loa materia per r icomporre, o comporre i su  o i istituti » .  

8 5  l v i ,  p .  1 79 .  N ico l i n i  r ich iama i n  nota i l  « R  decr. d e l  1 7  d i  l ug l i o  1 8 1 5 , a rt .  1 00 1  e seg d e l  reg d i  d isc ip l . » .  
86 l v i ,  p .  1 97 :  « Essi gr idano e g racch iano  summum jus, summa injuri a !  Non est de  ap ic ibus j u ris  d isputa n d u m '  Ub i  

aequ itas evidens poscit subven iendum es t  1 . . . Questi e p iu altr i dettati van ca rpendo da l  l a  scuo la  roman  a poer 
e levar l i  a pr inc ip i i  immuta b i l i  d i ogni g i u risprudenza;  ed a ba luard i  i nespug nab i l i  del io a rbitr io de i  g i ud ic i » .  N ico
l i n i  ch ia risce che l 'equ ita d i  cui sta trattando d oveva considerars i  d iversa da  que l l a  de l  Pretore romano (che de
fi n isce u n  « Leg ista d i  fatto» i n  qua nto l a  sua equ ita era «piu creatrice che esecutrice») o del  Sacro Regio Con
s ig l i o  (che i m itava l ' a rbitr io de i  P retori sotto a l  «coperch io  de l l 'equ ita») che fu d iffusa i n  tutti i tri buna l i  de l  regno .  
l n fatti le l egg i  e ra  no  state r icomposte e r iord i nate, e «questo fatto sovran o  r ich iama i g i ud ici fra i confi n i  de l l a  loro 
instituzione ,e  rencie questi i nv io lab i l i .  Ta nto c io e vero, che il nostro Leg is latore ha cang iato non so lo il nome dei  
co l leg i  che sono su cceduti a l  sacro-cons ig l i o ;  ma anche i tito l i  d i  co loro che l i  compongono ed ha  pure abo l iti 
queg l i  us i  d i  g i ud icare » .  

8 7  l v i ,  p .  1 8 1 : «Or q uesto e u n  sopruso , una  i ng iu r i a ,  una  i n i qu ita ,  c h e  scompongone ,  d i scorda e rovescia l ' a rmon ia ,  
e l ' o rd ine  soc i a le» . 

88 Ibidem: « Pianga dunque il cuore de l  g i ud ice, p ianga la sorte di ch i  g l i  sembra in fe l ice, Io soccorra col  suo  dena
ro , e cosi  acqu istera merito e g lor ia ;  ma non  d isponga per c ió d i  q ue l lo  che non  e suo ;  che i n  cambio ne avra op
probrio ,  e rimors i  assa i  g rav i  e pungenti » .  
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equita dei giudici doveva definirsi esecutrice rispetto al l ' equita creatrice del legisla
tore : di  versa era infatti I ' azione dell ' architetto che disegna e regola la costruzione di 
un edificio dal i '  opera di  «co loro che, degradato, Io riparano, per conservarlo o resti

turi lo allo stato primiero»89. 

In  fatti tutte le leggi romane che parlano di  equita, o la indicano come la ori
gine di qualche disposizione del Principe e del Pretore, quando deviano dal ri
gore del dritto; o come norma de giudiz i i  detti arbitrari i ;  o la danno come regola 
d ' interpretazione . Della prima non possono i giudici far uso, perche non sono Legis

latori, ne hanno l ' autorita de Pretori : e meno del l ' altra, perche delle azioni arbitrarie 
e abol ito anche i l  nome, e gl i  arbitri stessi  debbon ora seguire le medesime norme, 
che son prescritte ai giudici ordinarii ,  con quelle modificazioni che possono esser 

determinate dalle sole parti .  Non resta dunque al giudice, che la interpretazione90 . 

Cosa significava interpretazione? E quale era, quindi, il raggio di azione del 
magistrato a cui competeva esclus ivamente di  eseguire la legge? Nicolini afferma 
che « intepretare vale Io stesso che sviluppare ed esporre coin chiarezza cio che pare 
oscuro; e render certo quel che dubbio ci mostra»9 1 . Nei giudizi, pertanto, l ' oggetto 
della interpretazione doveva essere cio che veniva in contestazione : « i l  fatto, la leg

ge; e l ' oggetto di  essa, quello d i  dare un uti le effetto alla legge, ed agl i  atti priva
ti »92 . Solo quando le parole della legge non corrispondessero al suo contesto, o non 
si  «p iegassero» allo scioglimento della controversia, allora sarebbe stato necessa

rio ricorrere alla interpretazione attraverso l ' investigazione dei princ ipi general i  del 
diritto o delle ragioni proprie sottoposte alle s ingole norme93 . E per ben appl ica
re la norma occorreva un'esatta conoscenza del fatto oggetto della l ite, per evitare 
che «chiappandosene a caso una questione si va inconsideratamente alla discussio
ne di  qualche princ ipio generale del dritto, vo lando quanto piu altamente s i  possa, da 
non poterne piu vedere i l  rapporto colla causa»94 • In questo modo il giudice avreb-

89 lvi ,  p .  1 82 .  
90 lvi ,  p .  1 98 .  
9 1  Ibidem 
92 Ibidem: « l i  d ritto g i usti n i aneo permetteva ai g iud ic i  il soccorso de l l a  equ i ta ,  quando il caso che ne voleva essere 

d iffin i to ,  non era abbastanza ch iaro ,  o non Io  era i l  suo rapporto co l la  legge ;  e quando le  leggi che Io  p revedeva
no erano iun qua lche contradd iz ione fra di esse. Che se i l fatto non avesse presentato alcun equ ivoco,  quan
to a se, ne quanto a l  suo r ig ua rd o  co l le  legg i ;  o q ueste non Io  avessero affatto previsto ; o i l  dubb io  d i  d rillo fos
se siato sc io lto da costante ed i nveterata g i u risprudenza , la sola Potesta suprema poteva supp l i rne il d i fello ,  e 
temeprarne il r igore co l la  g i ust iz ia e co l la  equ ita tulla sua . [ . . .  ) Qu ind i  tutte le legg i ,  che parl ano  di eu ita debbono 
essere coord i nate a q ueste d isposiz ion i  genera l i  ed assolute» . 

93 l v i ,  p. 203 :  «Che se il d ritto ven isse da un allo de l le  part i ,  pr ia di d i scute re la legge da l i a  qua le  si vorrebbe la gua 
renti g i a ,  convien vedere, se i l  fallo s ia  ta le  d a  meritar la .  E' un  pr inc ip io d i  g i ustiz i a  e d i  equ ita , che i palli debbono 
essere osservat i .  Questo princ ip io  peró non  conviene a i  pall i  i nonesti , a '  palli sovertitori de l l ' o rd i ne  pubb l ico .  In  
questi cas i  non est d isputandu m  de ap ic ibus j u ris ,  ossia d i  que l  so lo princ ip io  genera le onde deriva i l  d rillo ,  d is
g i unto da l l ' a ltro che ne determ ina  il confi ne :  perche ne mancherebbe l 'oggello ed il suggello» .  

94 lv i ,  p. 205 .  Se ció fosse accaduto sarebbe siato un «volo assa i  vano e perico loso ' Cosi non  s ' imbercia il segno ;  
cosi non s i  sciog l ie  i l  nodo ,  ne s i  d i ffi n isce l a  l ite; ma o s i  p i g l i an  farfa l le  co l  pa lestro o ridolla l a  pubb l ica ud ienza 
ad un  oscuro campo d i  ca stel l i  i n  ar ia  s i  corre a combattere a l l ' impazzata , t i rando a vanvera ne l  buio. [ . . .  ) l i  fatto 
an ima le d isputaz ion i ,  il fallo puó vari a r  tanto,  qua nto var iab i l i  ne sono le c i rcostanze: il fallo qu i nd i  vuo l  essere 
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be potuto cogliere i l  «vero senso della legge nello appl icarlo alla spicciolata a casi 
individu i» ,  e « suppl ire ad essa ove non provvede»95 • L'operazione non sarebbe stata 
sempl ice, ma avrebbe richiesto una complessa articolazione: occorreva esaminare la 
legge nelle sue parti unite e d isgiunte, poi considerarla nel suo complesso e cercare 
gradatamente i principi che ne derivavano96 • 

Dunque allora il giudice puo ricorrere alla equita naturale, quando Io  articolo 
che vuol essere interpretato v iene d irettamente dal dritto di  natura, ed e di accorda 
colla uti l ita civi le ;  o quando il caso che vuol essere d iffinito, non sia affatto previsto, 
ne compreso ne principi regolatori della specie, o del genere cui appartiene, ne s ia 
risoluto da una costante giurisprudenza. Studio  tanto diffici le e severo, per quanto e 
certamente uti le .  I l  campo d ' esso e immenso: ne ci e ammesso chi non abbia  mol
ta conoscenza degli  uomini  e delle cose; e chi non sappia trarre profitto dagl i erro
ri altrui97 •  

Rendere pratiche queste indicazioni - che sottoponevano i l  ricorso all ' equita 
a strette condizioni - avrebbe richiesto grande capacita del magi strata di uti l izza
re gl i  strumenti del diritto . E soprattutto occorreva avere una buona formazione sui 
testi dell ' antico diritto, la cui mancata conoscenza avrebbe comportato la diffusio
n i  di  errori «piu ignoti e pemizios i ;  ma di un conio tutto proprio .  Cosi g l i  errori non 
si  emendano; ed invece di dar motivi agl i  emendamenti , s i  convertono in regolatori 
delle umane opinioni »98 • 

Tolga Iddio ogni fatale occasione che indebol i sca o perda le scuole del l ' antico 
diritto ! Di  quel la scienza positiva che ha data la base ed il principia alla legislazione 
d i  pressoche tutte le nazioni inciv i l ite ! Al lora sl che tomeremmo precipitosamente 
nella notte della barbarie :  ed i nostri posteri , per riveder la luce della civi le sapienza, 
e tomare la donde noi partiremmo, avrian bisogno del soccorso di piu secol i ,  e della 
esperienza e del subl ime ingegno di uomini  piu forti di  coloro, i qual i diedero mano 
al risorgimento del le lettere e del le scienze99• 

Il d iritto romano doveva quindi costituire una imprescindibi le base per la for
mazione del magi strato, che avrebbe dovuto addentrarsi nella scienza legale fino alle 
sue piu riposte ragioni .  Scrive Mascetta nel suo Elogio a Nicol in i :  «Egli andava ri 
petendo che la  superficial ita e la peste del foro; e che in certa gui sa essa e piu bia-

da l  g i ud ice d i rettamente letto e stud iato. [ . . .  ] D iscusso con d ign ita , e stab i l ito i l  fatto qua l  e ,  e v ista da  qua le  par
te, da q ua le c i rcostanza sorg a  la q u istione ,  si passa a considerar lo ne l  rapporto de l  d ritto» .  

9 5  l v i ,  p 243 .  
96 lv i ,  p .  244:  «Altrimenti facendos i ,  s i  torbiderebbe, s i  rovescerebbe,  s i  censurerebbe, anz i  che interpreta re la  leg

ge» .  
97 lv i ,  p .  245 :  «G l i  error i  i n  fatti danno la  occasione a l la  pubb l icaz ione ,  a l l a  mod ificaz ione od a l l a  abo l iz ione del le 

legg i .  Qu ind i  da l i a  conoscenza deg l i  error i  s i  possano r i leva re i motivi ,  e d a  questi la fo rza e la estensione del le 
legg i  i n novatrici o i n  tutto nuove».  

98 lv i ,  p .  246 . 
99 Ibidem 
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Clari daro N i ca l i n i  ( 1 780-1 859) . U n  mag istrata a l l a  r icerca de l le  rega le del l ' equ ita 

simevole che la stessa ignoranza» 1 00 •  Le leggi antiche non avrebbero dovuto pero 
- almeno in l inea di  principia - essere uti l izzate in sede di  giudizio : un� senten
za sarebbe stata giusta solo se conforme alla legge . Il giudice quindi avrebbe dovu
to confidare « i l suo cuore»  al «freno» della legge 1 0 1 ,  ed uti l izzare l' equita civi le per 
produrre un giudizio «fermo» contro gli assalti e gli urti delle «cavi llazioni, delle 
malignazioni, e della folie ira» 1 02 .  

3 .  Dalia teoria alla pratica: l ' equita nelle sentenze del la Gran Carte C ivile di  
Trani .  - E opportuno a questa punto domandars i quale inc idenza ebbe sul lo stylus 
iudicandi delle sentenze l ' approdo di  Nicolini nel 1 83 7  al collegia della Gran Carte 
C ivi le di Tran i 1 03 ,  che - come si e detto - aveva sub ito non poche censure dal ia Car
te Suprema di Giustizia con l ' accusa di leggerezza di giudizio1 04 •  Tale indagine assu
me particolare ri l ievo ove s i  cons ideri che Trani costitul per Nicolini un' importante 
ritorno alla funzione giudicante - durata poco piu di un lustro 1 05 - nel suo cursus 
professionale quas i esclusivo di procuratore del Re1 06 :  il prodigarsi nel mettere in 
pratica gli studi sul l ' equita nella redazione delle sentenze presso la Carte pugl iese 
costitul probabi lmente il viatico per la pubblicazione del suo saggio, che racchiuse 
tra l ' altro anche massime di esperienza maturata in campo giudiziario. 

1 00 Mascelta , op. cit. , p. 8: «E '  per vero l ' i gnoranza ,  conscia d i  se stessa , non  esce in campo a pretendere ed a g ri 
da re contro i l  merita vero . M a  l a  superfic ia l i ta e sempre tronfi a a rrogante, superba» .  

1 0 1  N ico l i n i ,  De l l 'ord i na mento de i  g i ud iz i  e de l la  equ ita , op. cit. , p .  250 :  «Cosi l a  g iustizia g l i  coprira i l  pelto d i  una  
i mpenetrab i le corazza ,  che ritorca e resp inga que l l e  armi  i ns id iose ed aguzze ch 'ogn i  lo rica smag l i ano .  l nd i  v i 
vamente incorato da  pu ro e d iv ina ze lo ,  vo l ga  la  sua mente a l  d i l i gente stud i o  de l l a  contestaz ione ,  tanto per  l a  
precisa conoscenza de l  falto ,  che per  I o  r invenimento del  ra pporto d 'esso co l la  rag ione c iv i le .  A l lora so lo  patra 
produ rre q uel g i ud iz io  fermo ,  che patra imporg l i  sui capo un elmo g lo riosa ,  onde proviene tutta la  forza morale ,  
che e p iu potente d 'ogni  a ltra . Al lora quel la equ ita c iv i le ,  che an imava l a  g iust iz ia ,  g l i  armera i l  braccio d i  uno  scu
do  inespugnab i le contro gl i  assalt i  e gl i  u rt i  de l le cav i l laz ion i ,  de l le ma l ignaz ion i ,  e del la fo l ie  i ra » .  

1 02 lv i ,  p. 2 5 1 : «Che se la equ ita adottata da l  g i ud i ce fosse tutta ltra . Che la equ ita an imatrice de l le legg i ,  il capo ne 
resterebbe scoverto e vac i l lante, i l  pelto sch ifa mente i n fermo ed ignudo ,  ed i l  braccio do lorosamente aggrava
to d i  uno  scudo composto d i  materie pesanti si ; m a  tanto frag i l i  e fet ide,  quanta que l le de l la  equ ita fusa ne l  conio 
de l la a rbitri o» .  

1 03 Ne l  1 837 la Corte di Tran i  si trovava priva di presidenza .  Dopo un periodo di vacatio ( 1 836-1 838) successivo a l l a  
presidenza Ferrari - d u ranie i l  qua le  le funz ion i  d i  p residente fu rono affidate a l  deca no Vinceslao Sp ine l l i  - la  no 
m ina  r icadde ne l  1 83 9  su i  s i c i l i ano  Pao l i no  N i castro . G l i  a ltri membr i  del col leg ia  con cu i  N ico l i n i  s i  trovo ad ope
rare e ra no Anton io de F i l i ppo ,  Carlo  del Pozzo, Gennaro M i ne rv i n i ,  F i l i ppo Morel l i  e Pasquale Perrone .  L' i ncar ico 
d i  procuratore genera le de l  Re era affid ato a Paquale Jannaccone.  

1 04 Se ne i  pri m i  ann i  di altivita la Corte di Tran i  aveva ancorato la r iso luz ione de i  ca si dubb i  o di d iffic i le  ind iv iduaz io
ne de l la  norma d a  app l icare a l  d i ritto romano ,  dopo l 'emanaz ione del  Regolamento per l a  d isc ip l ina de l le autorita 
g i ud iz iar ie per i rea l i  dom inj al d i  qua '  dei" fa ro de l  1 828 i l rich iamo a l l a  compi laz ione g iusti n i a nea ando sceman
do .  S i  d iffuse i nvece l a  prass i  d i  r ich i amare i p recedenti g i u risprudenz ia l i  - i n  assenza d i  mass imar i  de l le sen
tenze de i  Tribuna l i  de l  Reg no - ricercati nel le traduz ion i  del le opere g i u rid iche fran cesi che su i  fin i re degl i ann i  
venti ebbero notevole d i ffus ione nel  Regno e nel le qua l i  i cu ratori i ta l i an i  ponevano a confronto l a  g i u r isprudenza 
del  Regno .  Tra queste r icordo le traduz ion i  d i  Pasquale L iberatore del le o pere d i  Delv incourt ,  Du ranton ,  S i rey e 
Grenier, il repertor ia di g i u r isprudenza di Mer l in  d ato a l le  stampe da F i l i ppo Ca rr i l lo ,  il g i o rna le de l le  ud ienze del
l a  Carte d i  Cassazione e de l le Cort i Rea l i  de l  Da l loz pubb l icato da l l ' avv. Gennaro Paduano.  Ta le tendenza vol
ta ad  aggrappars i  a l l a  g i u r isprudenza francese p iultosto che a l  d i r ilto romanc - i n  pa lese v io laz ione del  Rego la
mento del  1 828 - era g i il  stata man ifestata da  I l a  Gran Carte C iv i le  d i  Napo l i ,  i cu i  i n fiuss i  fu rono importati i n  Tran i  
d a  avvocati e mag istrali (tra cu i  Ca rl o  Del Pozzo) che i n  que l l a  sede  avevano avuto precedente esperienza.  Su i  
pu nto r inv io a Vinc i ,  La Gran Carte Civ i le residente i n  Tra n i ,  op. cit. , p .  224 ss .  

1 05 Nel  1 845 i n fatti N i co l i n i  era g iil  P res idente del  Cons ig l io  Generale di Abruzzo citeriore. 
1 06 Come si e d etto i nnanz i ,  dopo la re immiss ione ne i  rangh i  de l la  mag istratura de l  1 83 1 , N ico l i n i  era stato procura

tore del  Re presso i l  Tribuna le  del Mo l ise .  Dopo Tran i  aveva invece r icoperto l ' i ncarico d i  presidente del  Cons ig l io  
Genera le de l la  Prov inc ia  d i  Abruzzo citeriore e po i  d i  nuovo Procu ratore presso a l  Gran Carte C iv i le  d i  Napo l i .  
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Stefano Vinci  

Con il contributo di un magistrata di questo cal ibro, la Corte d i  Trani - che fino 
ad al lora aveva ancorato le  sue dec is ion i  per Io  piu al diritto romano o al la giurispru
denza francese 1 07 - pose subito mano ad un nuovo metodo per risolvere le questio
n i  dubbie sottoposte al suo giudizio, che richiamava i severi criteri di equita profes
sati nel saggio  d i  Nicol in i ,  come risulta evidente dal ie motivazion i  del le pronunce 
prese in esame1 08 .  Infatti nel le  ipotesi di  d iffici le appl icazione del la legge, s i  e potu
to ri scontrare da parte del col legia un particolare sforzo teso a ricercare la ratio cela
ta dietro ogni nonna da appl icare e i  principi general i del diritto ricavab i l i  nel lo stes
so codice :  l ' operazione veniva effettuata attraverso una dettagl iata scomposizione e 
ricomposizione del caso in esame che permetteva un ' approfondita conoscenza del la  
questione giuridica da affrontare . 

Bastino alcuni esem p i .  Nei la  sentenza n .  1 82 del 2 maggio 1 83 8  la Carte di Tra
ni fu chiamata a pronunciarsi sul la val idita di alcuni atti inter vivos e di un testamen
to posti in essere da un soggetto ritenuto demente1 09• La d iffici le  appl icazione del le  
nonne codici stiche sul l ' accertamento del io stato di demenza del  «trapassato»1 1 0, r i 
chiedeva un ' attenta valutazione che la legge aveva affidato «al depositario del la  bi
lancia d i  Astrea; al magistrata sagace ed imparziale» 1 1 1 •  Occorreva insomma adope
rare Io strumento del l ' equita esecutrice al fine di scandagl iare il «vero senso del la 
legge» 1 1 2  e comprenderne la ratio .  Prima di tutto era necessario c ircoscrivere i l  per
imetro di indagine: nel caso di interdizione del defunto i l  col l egio ritenne fosse per
messo soltanto al legare e dimostrare la demenza, e non gia Io stato di imbec i l l ita 
o di  furioso ri servato esclusivamente al l ' amministrazione ed agl i  altri atti in v ita1 1 3 •  
A tale scopo una corretta interpretazione <legl i artt. 8 1 7  e 4 1 2  l i .ce . consentiva di af-

1 07 Su i  punto r inv io a Vinc i ,  li cod ice lat i na romanc ,  op. cit. ; I d . ,  La Gran Carte C iv i le  residente in Tra n i ,  cit. 
1 08 La r icerca su l l a  g i u risprudenza di Tra n i e stata svo lta ne l l ' a mbito de l  P R / N  2007 - responsab i le  naz iona le Mario  

Ascheri - cofi na nziato da l  M i n istero de l l ' U n iversita e de l la  R icerca Scientifica su i  tema La g i u risprudenza del le 
Gran Corti C iv i l i  de l  Regno  del le Due Sie i / ie .  

1 09 ASBa - sez. Tra n i ,  Gran carte c iv i le ,  vo l .  69 ,  / I  fog l i o  di ud ienza del l ' a n n o  1 838 (apr.-l u g . ) ,  fo l .  1 40r. Sentenza 
n. 1 82 del  2 magg io  1 838 iscritta a l  n. 9331 R . G .  Le parli erano :  G iuseppe, Anton io ,  Oronzo ,  Anton io ,  Vincenza, 
Pasquale e Sa lvatore Spagnolo appe l lant i ed appel lat i ;  con iug i  Rosa Ca labrese e Luig i  Provenza no ,  appel lati ; 
con iug i  Maria  Luc ia Pag l i a ra e Evangel ista Zecca ,  appel lat i .  

1 1  O Vista l ' importanza d i u n  «passo co si forte» il leg is latore aveva previsto de l le «fo rti gua rent ig i e» :  g l i  a rtt. 4 1 3 e 4 1 4  
l im itava no l a  proposiz ione de l la  domanda d i  i nterd iz ione a l  con iuge ,  a i  partenti o ,  i n  d i fetto , a l  reg io  procuratore; 
l ' a rt. 4 1 7  vietava I o  «sper imento» senza l ' approvaz ione del  cons ig l io  d i  fam ig l i a ;  l ' a rt .  4 1 9 imponeva a l  Tribuna le  
i l  necessario i nterrogator io de l l ' i nterd icendo .  lv i ,  fo l .  1 4 3v. 

1 1 1  lv i ,  fo l .  1 44v: « I n  ta l  case versas i ,  po iche ,  i ntrodottosi i l  g i ud iz io d ' i nterd iz ione contro Vito Spagno lo  da l i a  sua nu 
ova  vedova Ca labrese ne l  24 settembre 1 834 ed ord i n atosi i l  Cons ig l i o  d i  Famig l i a  con sentenza ,  I o  stesso non  
fu  ma i  da  le i  esegu ito ( la cche e manchevole) per  q u ind ic i  mes i  fi no  a l l a  morte d i  Vito a l  2 d i cembre 1 835 ,  e non  
p r i a  de l  1 836 .  E l l a  d i  un ita a i  s ig .  Pag l i a ra sp inse l 'az ione d i  nu l l ita d i  que l l i  tre suaccennat i  d i  l u i  atti , co l  corredo 
della sola prova testi mon ia le» .  

1 1 2  N ico l i n i ,  De l l 'ord ina mento de i  g i ud iz i ,  op. cit , p .  243 .  
1 1 3  Sentenza n .  1 82 del 2 magg io  1 838 ,  op. cit , fo l .  1 45r. Su i  punto l a  Carte s i  imbatte i n  u n a  d otta a na l i s i  de i  var i  

stal i  d i  a berraz ione del l ' uomo :  quel lo de l  man iaco o fu r ioso,  soggetto ad una  tempora nea v io lenta esaltaz ione d i  
sp irito , lasc iando pure dei  lunghi  i nterva l l i  d i  «sana luce» e q ue l lo  del mentecatto , basato su l la pr ivazione d i  ogni  
facolta i ntel lettu a le «senza r isorta » ,  ch ia mati appunto «perpetua morbo labora ntes» .  Ta l i  «e lementar i  ass iomi» 
permettevano d i  escludere l ' imbeci l l ita , cosa d iversa dal ia demenza , « in rig ua rdo a l la fa co lta d i  testare» .  Pertan
to la  d i fferenza t ra  imbeci l l ita e demenza r i levava solo per  «d ist inzion i  fis io log iche ,  non  g i a  per le conseguenze d i  
Legge, o n d e  stab i l i rv i  una  i nterd iz ione» . 
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Cloridoro N ico l i n i  ( 1 780-1 859) . U n  mag istrato a l l a  r icerca del le  regole de l l 'equ ita 

fermare il principia secondo cui per disporre bisognava essere san i  di mente e che 
la facolta di interdire l ' amministrazione dei beni spettasse al l ' imbeci l le, al 9emente 
o al furioso anche se tale stato offrisse lucidi interval ł i 1 1 4 •  Infine l ' art. 427 I l .ce .  pre
vedeva che per inval idare gli atti compiuti in v ita sarebbe stata necessaria la dimo

strazione della demenza. B isognava quindi appurare quale fosse Io stato psichico di  
Vito Spagnolo al l '  epoca in cui furono redatti i tre atti impugnati 1 1 5 •  Ritenne la Cor
te che « fra gl i  opposti risultamenti» delle prove e controprove raccolte 1 1 6, quas i tut
ti i testimoni, « i  maggiori di ogni eccezione e ragguardevol i», dichiararono che Vito 
Spagnolo attraverso il suo carattere g ioviale e scherzevole, conservo fino alla morte 
« il suo retto pensare, la sua sana mente ed una chiara memoria delle piu rimote cose 
di sua vita anteatta» 1 1 7 •  

Una del le  materie in cui Io strumento del l ' equita pote trovare largo spazio fu 
quel la della separazione tra coniugi e del divorzio, su cui la codificazione aveva in
ciso in modo radicale .  In  particolare la promulgazione del 22 ottobre 1 808  nel Re
gno del codice civi le francese subi in izialmente la sospensione del titolo sui divo
rzio, che trovo ingresso con un nuovo decreto del 22 dicembre delio stesso anno fino 
alla sua abrogazione d isposta da F erdinando [V di  Borbone i I 1 3  giugno 1 8 1 5 1 1 8 •  La 
soppressione <legl i  articol i  sui divorzio lascio infatti aperta una sconfinata materia di 
contese, soprattutto inerenti ai moltepl ici  aspetti dei rapporti precedenti o nascenti 
dal vincolo matrimoniale . Richiamo a tal propos ito la sentenza n .  25 del 1 9  gennaio 
1 83 8 1 1 9 avente ad oggetto la validita della richiesta di separazione personale moti
vata con l ' inflizione ad un coniuge della pena infamante derivante da un giudicato 
emesso « sotto l ' abolito codice» 1 2 0 •  Rilevava la Corte che secondo le leggi previgen
ti la condanna a pena infamante 1 2 1  era causa impugnabile di  divorzio, non piu previ-

1 1 4  Ibidem «G ia  trassi a conven i re che ne l le due  espress ion i  comprendersi debba u n  solo state fra pr inc ip ia e com
pimento,  a l  quale u l timo  stad ia  e attaccato i l  d iv ieto a d isporne. Non e d 'a ltronde concep ib i le ,  senza una oscitan
za d i  redaz ione ,  come s i  attri bu iscono i luc id i  interva l l i  a l l a  imbec i l l i ta e demenza ! Sarebbe Io  stesso che credere 
suscettivo di co lori i l nero, che ne e l a  pr ivaz ione !»  

1 1 5  S i  trattava del  testamento per atto pubb l ico de l  1 7  settembre 1 834;  de l la  donaz ione de l  2 4  detto mese; e 
de l l ' i n istrumento d i  d i ch ia raz ione e qu ietanza del 27 settembre 1 835 .  l v i ,  fo l .  1 40 r. 

1 1 6  lv i ,  fo l .  1 4  7v: «La  fattispecie offre l a  prova deg l i  attori Pag l i a ra e Ca labrese con ottantaquattro testimon i  e que l la  
de i  convenuti c inque frate l l i  Spagno lo  con c inquantuno testimon i  ed a nche per tabu las» .  

1 1 7  lv i ,  fo l .  1 5 1 v: «Meritan o  a lcerto tutta l a  fede parecchi  graduati Ecclesiastic i ,  p iu  ga lantuomin i  d i  d istinta fama ,  e 
precisamente il degn iss imo sua confessore che Io assiste fi n o  ag l i  u l ti m i  period i  di sua v i ta .  Lung i  perció qua l un
que  sognata o architettata idea di demenza ne l  defunto Spagno lo ,  i suc i  tre solen n i  pubb l ic i  att i ,  a n nu l l ati da '  pri
m i  G iud i c i ,  non sano addentab i l i  nel la loro va l id ita per questa capo» .  

1 1 8  Su l l ' a rgomento cfr. P. Ungar i ,  l i  d i ritto d i  fam ig l i a  i n  I ta l i a ,  Bo logna 1 970 ,  p .  38 .  
1 1 9  ASBa - sez. Tra n i ,  Gran carte c iv i le ,  vo l .  68 ,  l i  fog l i o  d i  ud ienza de l l ' anno 1 838 (gen . - mar. ) ,  fo l .  84r-89 r. Sen

tenza n .  25  del  19 genna io  1 838 iscritta a l  n .  9474 RG. tra Lu ig i  Massa cu ratore de l l ' i nterdetto Giovanni  Battista 
Massa ,  appel lante e Mar ia  de Tommas i ,  appel lata . 

1 20 li r iferimento e al cod ice pena le  francese trad otto e promu lgato ne l  Reg no il 23 apri le  de l  1 8 1 2 .  
1 2 1  S i  legge i n  sentenza ,  op. cit. , fo l .  84v: « Era fra l e  pene d i  ta l  ca rattere q ue l la  de' lavori fo rzati a vita come e scrit

to ne l l ' artico lo  sett imo de l la  g i a  Cod ice Pena le» .  L' art. 7 del Cod ice pena le fra n cese prevedeva i n fatti che le pene 
afflittive ed i nfam anti erano l a  morte, i lavor i  fo rza ri perpetu i ,  l a  deportaz ione ,  i lavori forzati a tempo , l a  rec lus io
ne :  a queste poteva agg iungersi l a  pena del  march io e de l la  confiscaz ione pena le ,  quando c ió era stab i l ito da l i a  
legge. Cod ice pena le  tradotto d 'ord i ne  d i  Sua M aesta i l  Re de l le Due S ic i l i e ,  per uso de'  suc i  stal i .  Seconda ed i 
z ione riveduta e corretta ed annotata d ' una  tavola ana l it ica e d ' un  i nd ice,  Napo l i ,  Fonder ia rea le  e Stamper ia de l 
l a  Segreter ia d i  State, 1 8 1 3 . 
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sto dal ie v igenti leggi che «a  venerazione d i  precetti di nostra Santa Religione» pre
vedevano soltanto la separazione personale 1 2 2 .  Ed ancora «nelle novelle Leggi del 1 
settembre 1 8 1 9  i l  F i l antropa Legis latore dichiaro che niuna pena era piu infamante, 
ma che la infamia nascente dal ia natura del reato colpiva il solo delinquente, senza 
trasfonderne la macchia» 1 2 3 •  Infatti contrariamente a quanto previ sto dal l ' art . 6 del 
codice francese in vigore nel Regno a partire dal 1 8 1 2 1 24, ) ' art. I del codice penale 
borbonico del 1 8 1 9  al secondo comma prevedeva che « l ' infamia nascente dal reato 
infamante per sua natura, o per le sue qual ita non colpisce altri che la sola individu
al persona del reo» 1 25 •  L' abol izione del l ' infamia delle pene avrebbe quindi travolto 
la r ichiesta di separazione personale avanzata in costanza del le  nuove leggi? Per r i
spondere al quesito si sarebbe potuto invocare I ' art. 22 1 Leggi Civi l i  che prevedeva 
fra le giuste cause di  separazione personale appunto la pena infamante . Ma come 
era possibi le che i l  diritto v igente continuasse a prevedere tale ipotesi  se le pene in
famanti erano state abol ite? D i  fronte al l ' «antinomia» tra le due d isposizioni la so
luzione doveva essere ricercata nella « intel l igenza» della Corte 1 26 che avrebbe in
dividuato la ratio della norma da appl icare, secondo i criteri del l ' equita dettati da 
N icol in i .  Il col legio ritenne di rich iamare il «principia di pubbl ico Dritto universale»  
secondo cu i  le sanzioni posteriori non possano distruggere ne i giudicati ne i d iritti 
dei privati acqui siti anteriormente sotto disposizioni legis lative che li garantivano 1 2 7 •  
Sul la scorta di  tale assunto, fu ritenuto che al momento del la  condanna del  Massa, la 
moglie acquisto « Io inalterabile diritto alla domanda di separazione» 1 2 8  che non sa
rebbe potuto essere pregiudicato dal nuovo codice anche laddove tale ipotesi fosse 
stata e l iminata fra le giuste cause129 .  Doveva quindi ritenersi « futi le» l ' opposizione 
mossa dal coniuge secondo cui l ' azione era stata intentata sotto le novel le leggi « che 
dovrebbero esserne le regolatric i » :  tanto perche i l  diritto «es isteva sempre da per se, 
ed era in qualunque tempo esperibi le ,  perche incancellabi le» 1 3 0 .  La soluzione adot-

1 22 Ta le assunto r iprova il v ivace contrasto tra un d i ritto nato in epoca di r ivo luz ion i  e di r ifiu to de l le trad iz ion i  eccle
s iast iche ed una situaz ione po l it ica che a Napo l i ,  come i n  Eu ropa ,  vedeva tr ionfa re la  Sa nta Al lea nza . A. G io rda
n o ,  Commento su l le  Leggi  C iv i l i  de l  Regno de l le Due S ic i l ie ,  Napo l i  1 848 ,  vo l .  I ,  p .  375 .  

1 23 Sentenza n. 25 del 1 9  genna io  1 838 ,  op. cit , fo l .  84v. 
1 24 L'a rt 6 de l  Cod ice francese prevedeva che « le pene in materia crim ina le  sono o affl ittive od i nfa ma nti o so lo i n 

fa manti » .  Cod ice pena le  tradotto d 'ord ine d i  Sua M aesta i l  Re de l le  Due S ic i l ie ,  per  uso de' suo i  stal i .  Seconda 
ed iz ione rived uta e corretta ed annotata d ' una  tavola ana l it ica e d ' un  i nd ice , Napo l i ,  Fonder ia rea le e Stamperia 
de l la  Segreteria d i  Stalo , 1 8 1 3 . 

1 25 Cod ice per Io Regno  de l le D ue S ic i l ie .  Pr ima ediz ione o rig ina le  ed uffic ia le ,  Napo l i ,  da l i a  Rea l Tipografia de l  M in i 
stero d i  Siato de l la  Cancel ler ia Genera le ,  1 8 1 9 , Parte l i ,  Leggi Pena l i ,  a rt .  1 .  Su l l ' argomento cfr. Mazzacane ,  op. 

cit. ; Vincig uerra , op. cit. ; Mastro bert i ,  Cod ificaz ione e g i ust iz ia pena le ,  op. cit. , p. 256 ss .  
1 26 Sentenza n. 25 del  1 9  genna io  1 838 ,  op. cit. , fo l .  85 r :  «Sembra che tra q ueste due d isposiz ion i  s iav i  anti nom ia ,  

d i  cu i  non e suscettib i le  i l  sagace Leg is latore. A conci l i a rle ,  d up l ice puó esserne la inte l l igenza » .  
1 2 7  Doveva i no ltre ritenersi « aborrito» i l  v iz io d i  retroattivita s u l l a  i ntel l igenza e va lore d i  legg i preesistenti «!ra nne  

i cas i  d i  novel le Legg i  d i ch ia rat ive, e de l i o  espresso volere del  Legislatore» .  Ibidem. 
1 28 lv i ,  fo l .  86v. 
1 29 « Desso non  poteva esser co lp ito da l i a  n uova Legge, se pure ne avesse tolta la causa , la cche non  e, come s i  

e d imostrato, g iacche non  potette ne imperare ne par lare ,  c h e  d e '  casi  poster ior i  a l l a  s u a  promu lgaz ione» . Ibi

dem. 

1 30 Riteneva in fatti la Corte che le decis i on i  che si emettono in qua lunque tempo non  crano  ne attri bu iscono d ritti , ma 
l i  d ich iarano soltanto, « cosi e i ndub itato che i n  qua ls ivog l ia epoca s i  emetta ta l  d ich iaraz ione,  s i  r isg ua rd a  esau-
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tata dalla Corte d i  Trani veniva giustificata dal fatto che « i l  dritto» non poteva con

siderarsi «ancora perfetto» e che i l  «pol igono di  questa cosi detta questiooe» sotto 
qualunque aspetto fosse «risguardato» avrebbe condotto a ritenere fondata la do

manda di  separazione personale gia accolta dal primo giudice 1 3 1 •  

stiva mente i l  tempo de l la  avven imento e de l la  state d ritto , cu i  si retrotrae, e s u  cu i  campegg ia r  non  possano le 
Leggi d i  a l lora».  Ibidem. 

1 3 1 Ibidem 
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Stefano Vinc i  

CLORI DORO N ICOLI N I  (1 780-1 859).  

U N  MAG ISTRATO ALLA R ICERCA DELLE REGOLE DELL'EQUITA 

Attraverso le  opere di C loridoro Nicol ini  - giurista e magistrato napoletano 

del primo Ottocento - e possib i le  cogl iere i l  travagl io  del ceto forense a seguito 

dell ' entrata in v igore nel Regno di Napol i  del cod i ce c iv i le  francese. Del l ' ordinamento 

dei giudizi e del la equita puo definirsi la sua opera piu s ignificativa, in quanto espres

s ione delio stato d 'animo di una generazione d i  g iuri sti che s i  sforzava di dare una 

risposta al dibattuto problema di definire i criteri interpretativ i  da adottare nelle ipo

tes i  d i  lacuna codic is .  li problema nasceva dal fatto che il Codice per Io Regno -

come in tutti i codici di derivazione francese - mancasse di una norma che indivi

duasse i criteri d i  interpretazione del l a  legge : c io aveva portato i giudici napoletani 

ad affrontare e risolvere le ipotesi di si lenzio o di oscurita del la legge senza regole 

precise .  D 'altronde, poiche ! ' art . 4 del  code c iv i l  imponeva ai  magi strati di  giudica

re in ogni caso, pena l ' incriminazione per il reato di Denegata giustizia, il margine 

d i  intervento da parte del la giurisprudenza ebbe un naturale ampiamento . In tal sen

so si espresse in man iera determ inante ! ' opera del la  scuola esegetica che riconobbe 

ai giudici un vasto raggio di  azione . Nel caso in cui la legge fosse stata oscura, i giu

dici avrebbero potuto ricorrere al l '  interpretazione per autorita e, in v ia sussidiaria, 

al la  interpretazione per dottrina: in mancanza di questi strumenti era legittimato il r i

corso «al l a  ragione e al l ' equita» .  In  tale contesto C loridoro Nicol ini ,  al l ' epoca giudi

ce del la Gran Corte Civi le di Trani che era stata piu volte censurata dal ia Corte Su

prema di Giustizia con le  accuse di « fal lo  motivazionale»  e di leggerezza di giudizio 

per deci sioni erronee « sfomite di conveniente motivazione», sentl i l  dovere di dedi

care un approfondito studio  al  problema del l ' equita che - secondo l ' autore - corri 

spondeva ad una interpretazione attraverso I ' investigazione dei principi general i  del 

diritto o del le ragioni proprie  sottoposte al l e  singole norme.  

1 20 
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CLORI DORO N ICOL I N I  (1 780-1 859) .  

SĘDZIA W POSZUKIWA N I U  ZASAD SPRAWIED LIWOŚC I  -

Poprzez dzieła C loridoro Nicolini - jurysty i sędziego z Neapolu, żyjącego 

w pierwszej połowie dziewiętnastego wieku- można zrozumieć trudną pracę praw
ników po wej śc iu w życie francuskiego kodeksu cywilnego w Królestwie Neapo
lu. Del l 'ordinamento dei giudizi e della equita (O ustawie normuj ącej osądzanie 
i sprawiedl iwość) może być uznane za jego najbardziej znaczące dzieło, ponieważ 
jest wyrazem stanu ducha generacj i j urystów, która trudziła się, by dać odpowiedź 
w dyskusj i  nad problemem, j akie kryteria interpretacyj ne powinny być zastosowane 

w przypadku luk w codicis .  

Problem powstał, ponieważ Codice per Io Regno (Kodeks dla Królestwa) - jak 
wszystkie kodeksy pochodzenia francuskiego - nie posiadał przepisu, któryby okre
ślał kryteria interpretacj i prawa: doprowadziło to neapolitańskich prawników do ko
nieczności przeanal izowania i znalezienia rozwiązań dla sytuacj i ,  w których prawo, 
bez konkretnych zasad, mi lczy lub jest nieczytelne . 

Z drugiej strony, z uwagi na to, że art. 4 code civi l  narzucał sędziom obowiązek 
sądzenia w każdym przypadku pod karą skazania za przestępstwo denegata giusti
zia, interwencja  ze strony orzecznictwa m iała naturalne podłoże. W tym sensie wy
raża się w sposób decydujący dzieło szkoły ezegetycznej ,  która przyznała prawni
kom szeroki zakres działania. W przypadku, jeś l i  prawo było nieczytelne, prawnicy 
mogli uciekać się do interpretacj i poprzez autorytet i w sposób posiłkowy do inter
pretacj i poprzez doktrynę : w przypadku braku tych instrumentów było dozwolone 
odwołanie się do „rozumu i sprawiedl iwości". W tym kontekście C loridoro Nicol i 
ni ,  w owym czasie sędzia Wielkiego Sądu Cywi lnego w Trani, który był kilkakrot
nie cenzurowany przez Najwyższy Trybunał Sprawiedliwości  pod zarzutem "błędu 
motywacyjnego" i łagodnego osądu za niewłaśc iwe decyzj e  "pozbawione odpo
wiedniej motywacj i", poczuł, że należy oddać się studium problemu sprawiedl iwo
ści, który - według autora - równał się interpretacj i poprzez badanie ogólnych zasad 
prawa lub własnych zasad poddanych konkretnym przepisom. 
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CLORI DORO N ICOLI N I  (1 780-1 859) .  
JUDGE IN SEARCH OF THE PR INC IPLES O F  JUSTICE 

Through the works ofCloridoro Nicolini -j uri st and a judge from Naples, l iving 
in the first half of the nineteenth century - one can understand the d ifficult work of 
lawyers after the entry into force of the French civil code in the Kingdom ofNaples .  
The Del l ' ordinamento dei giudizi e della equita (an act regulating judgment and 
justice) may be considered h is  most s ignificant w ork, as it is the expression of the 
state of m ind of a generation of juri sts, whi ch labored to provide a response in the 
d iscussion on the i ssue ofwhat criteria of interpretation, should be appl ied in case of 
loopholes in codic is .  

The problem arose because the Codice per Io Regno (Code for the Kingdom) 
- as with all codes of French origin, did not provide a provis ion which defined the 
criteria of the interpretation of law :  thi s  led the Neapolitan lawyers to the necessity 
of analyzing and finding solutions to a situation in which the law, w ithout specific 
principles, is s i lent or i l legible. 

Key words :  lawyer, justice, law, interpretation, loopholes 
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