
Salvatore Antonello Parente 

L' ELUSION E  COME CATEGORIA AUTONOMA 

DEL D I RITTO TRI BUTARIO 

1 .  L'elusione come categoria autonoma de l  diritto positivo connotata dal l ' irre

prens ib i l ita del regime formale e dal l ' intrinseca violazione del precetto normativo. 

- Il fenomena del l ' elusione puo essere ricondotto al l a  morfologia del le categorie 

giuridiche trasversal i .  lnfatti ,  la  fatti specie elusiva e una figura diffusa nel s istema 

normativo, che trova al logazione in vari settori del diritto positivo:  il diritto c ivi le ;  i l  

diritto ammin i strativo; i l  diritto tributario .  In quest' ultimo comparto, la  fenomenolo

gia e conosciuta con i l  sintagma «e lusione fiscale» 1 • 

A differenza di altre figure, l ' elusione2 non cost itui sce una categoria formale, in 

quanta manca d i  una nozione normativa: s i  tratta, in realta, di una categoria logica, 

idonea ad individuare le ipotes i  di  aggiramento del le  norme tributarie .  Difatti ,  e lude

re una d isposizione fiscale significa aggirarla, o mediante il perfezionamento di ap

posite fattispecie c iv i l i stiche, o attraverso comportamenti posti in essere al l a  scopo 

di azzerare o di  rendere meno gravoso il carico fiscale3 •  

I n  altri termini ,  l ' elusione s i  real izza al lorquando i mezzi uti l izzati per costruire 

la fatti specie concreta ri sultano irreprens ib i l i  sui p iano formale del diritto positivo; 

diversamente, s i  rientrerebbe nella figura del l  ' evasione fiscale .  

Su l l 'e lus ione tributa ria ,  cfr. S .  C I P O L L I NA, E lus ione fisca le ( a d  vocem) ,  i n  D i g .  Disc .  P riv. , Sez. Comm. , v o l .  V, 
Tori no ,  1 990 ,  pagg .  220 e segg , A. LOVISOLO,  Evasione ed e lus ione tributar ia (ad vocem) ,  in Enc .  G i u r. Trecca
ni, vol. X I I I ,  Roma ,  1 989 ,  pagg. 1 e seg g . ,  TABELL I N I ,  E lus ione fi scale (ad vocem) ,  i n  Enc. D i r. ,  Aggiornamento ,  
v o l .  1 1 1 ,  M i l a n o ,  1 999 ,  pagg 5 4 5  e segg . ;  R L U P I  - G . S E P I O ,  E lus ione fisca le ( a d  vocem) ,  i n  l i  D i ritto .  Enc ic lope
dia G i u rid ica de l  Sole 24-0re, vol. 6, M i l ano ,  2007 ,  pagg .  1 e segg . ;  P. M .  TABELLI N I ,  L'e lus ione fisca le ,  M i l ano ,  
1 989 ,  passim ;  TABELL I N I ,  l iberta negozia le  ed e l us ione  d i  imposta , Padova ,  1 995 ,  pass im ;  KR USE ,  l i  r isparmio 
d ' imposta , l 'e lusione fiscale e l 'evasione,  i n  Trattato d i  d i ritto tr ibuta r io ,  d i retto d a AMATUCCI ,  1 1 1 ,  Padova,  1 994,  
pagg 207 e segg . ,  P .  TABELL I N I ,  E lus ione tr ibutar ia de l la  norma tributa ria ,  M i l ano ,  2007 ,  pass im ;  F IORENT INO ,  
L' E lus ione tr ibutar ia ,  Napo l i ,  1 996 ,  pass im .  Del fenomeno si e occupato i l  recente Convegno d i  Stud i  " Evasione 
ed e lus ione fiscale .  L'evo luz ione de l  d i ritto penale tr ibutar io a d iec i  ann i  da l ia rifo rma del  2000" ,  Ta ra nto 18 otto
bre 201 O ,  Auditori u m  Aw F. M i ro - Tribuna le  di Ta ra nto. 

2 li fenomeno de l l 'e lus ione si r icol lega a l le  problematiche c iv i l ist iche concernenti il negozio ind i retto . Su i  negozio 
i nd i retto, cfr. D l  PAOLO,  Negozio i nd i retto (ad vocem) ,  i n  Dig .  D isc .  Pr iv. , Sez. civ. , vo l .  X I ! ,  Tori no ,  1 995 ,  pagg 
1 24 e seg g . ,  SCALF I ,  Negozio i nd i retto (ad vocem) ,  i n  Enc .  G i u r. Trecca n i ,  vo l .  XX, Roma, 1 990 ,  pagg 1 e 
segg .  

3 In ta l senso, cfr. S C I POLL INA, E lus ione fisca le (ad vocem) ,  cit . , pagg . 220-22 1 .  
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Il procedimento elusivo non e mai occulto4, ma caratterizzato da una legittimi

ta formale, considerato che l ' obiettivo perseguito dal l ' elusore e quello di  rid1me o di  

evitare l ' onere tributario correlato ad una data operazione economica, senza porre in 

essere una violazione espl icita del dato normativo : l ' intento e di aggirare la fattispe

cie astratta, per distogl iere la norma elusa dal suo naturale ambito di  applicazione. 

L'e lus ione, dunque, appare espressione di  una habi l ite del le parti, d i  una loro 

malitia, che, tuttavia, in apparenza, resta nei confini del gioco leale5 . Inoltre, dato 

che il procedimento elus ivo e caratterizzato da una legittimita formale e da un' in

trinseca vio lazione del la ratio legis, esso e connotato dalia manipolazione media

ta della fattispecie : l ' amministrazione finanziaria, anal izzando la fattispecie, decide 

se, nel s ingolo caso, s i  s ia verificata un'elusione e se la norma elusa debba essere in 

concreto applicata. 

2. Le origini storiche del fenomena elusivo: ! ' agere in fraudem legis .  - La fatti

specie elus iva presenta origini storiche remote6 : gia nelle fonti del diritto romano e 

possibile annoverare tracce dell ' istituto . Difatti, l ' e lus ione puo essere ricondotta al

l ' antica figura del l ' agere in fraudem legis7, quale comportamento umano che, sebbe

ne caratterizzato dal rispetto di  s ingole disposizioni, trasgrediva i principi di  un set

tore normativo o quel l i  desum ibil i  dal complesso ordinamentale. 

Alcuni frammenti di  Paolo e di  Ulpiano, confluiti nella compilazione giustinia

nea, riassumono i termini  della questione, laddove inquadrano l ' e lus ione nella fattis

pecie del com portamento in frode alla legge, che integra un aggiramento dei princ ipi 

fondamentali del l ' ordinamento giuridico.  Secondo l ' insegnamento di  Paolo, ! ' agere 

in fraudem legis, cui la dottrina tributaria riconduce l ' e lusione fiscale8, e il fenome

na per i l  quale l ' agente «contra legem fac it qui id facit quod lex prohibet, in fraudem 

vero qui salvis legis verbis  substantiam eius c ircumvenit»9. 

La frode alla legge, cosl del ineata, costituisce una sorta di  c lausola generale, 

che s i  adegua alle esigenze dei vari settori del l 'ordinamento e, quindi ,  anche del di

ritto tributario. 

4 Gosi , cfr. S. C I POLL INA,  E lus ione fi scale (ad vocem) , cit„ pag .  22 1 .  
5 Per ta le consideraz ione ,  cfr. S. C IPOLL I NA, E lus ione fiscale (ad vocem) ,  cit„ pag .  22 1 . 
6 Un inquadra mento stor ico al fenomena de l l 'e lus ione v iene d ato da L U P I  - G .  SEP IO ,  E lus ione fisca le (ad vo-

cem) ,  cit . pagg .  1 e 2. 
7 li ta l senso ,  cfr. R. LUP I  - G. SEP IO ,  E lus ione fiscale (ad vocem) ,  cit„ pag 3 .  
8 In tal senso, cfr. S. C IPOLL I NA, E lus ione fiscale (ad vocem) ,  cit„ pag . 223 .  
9 In part icola re ,  nalano  g i ustamente R. L U P I  - G. SEP IO ,  E lus ione fisca le (ad vocem) ,  cit . , pag 1 ,  nt .  2, che «g ia  

a que l l 'epoca erano ravvisab i l i  de i  cas i  i n  cu i ,  i n  conseguenza de l le  imperfez ion i  leg is lative, i privati r iuscivano 
a porre i n  essere comunque espedient i  e lus iv i ,  d i  fronte a i  qual i  l a  g i u risprudenza non aveva argomenti i nterpre
tativi sufficientemente forti per poter l i  contrastare. Le fonii r iportan o  l 'esempio de l le  nu merose legg i ,  fin o  a l l a  lex 
sempron ia  del  1 93 a . c „  emanate al solo fi ne di contrasta re l a  d i ffusa pratica de l l ' usura ,  i n  un contesto i n  cui i p ri
vati r iuscivano d i  volta i n  volta rego la rmente a trovare i l  metodo per sottrarsi a i  d ivieti imposti dal ie legg i» .  
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Nel vigente codice civi le, la norma di riferimento e contenuta nell ' art. 1 3 44, 
che disciplina i l  contratto in frode alla legge, i l  quale costitui sce i l  mezzo per elude
re l ' appl icazione di una norma imperativa. 

Nel l ' attual ita, quindi, i l  lemma «elusione» individua situazioni nel le qual i ,  mal
grado i l  rispetto del la lettera del la disposizione, e violata la ratio legis, oss ia Io spiri
to che la norma esprime, con conseguente lesione del l ' interesse tutelato 1 0 •  

3 .  Elusione ed  altre figure normative :  l ' evasione, la simulazione, la frode alla 
legge e l ' abuso del diritto . L' assimilazione del fenomeno elusivo alla frode alla leg
ge. - In realta, la fattispecie elusiva1 1 ,  pur derivando storicarnente dal negozio in fro
de alla legge, presenta elementi di differenziazione 1 2  dagli  i stituti del l ' evasione1 3 ,  
de l la  simulazione 1 4  e del l ' abuso del  diritto 1 5 •  

Difatti , l ' evasione s i  ravvisa allorquando i l  contribuente occulta proventi o de
duce costi inesi stenti 1 6 ;  la simulazione integra ipotesi nelle qual i le parti pongono in 
essere un regolamento soltanto apparente della fattispecie, rnentre gli interessi fun
zionali al negozio sono in concreto inesi stenti (sirnulazione assoluta) o diversi da 
quel l i  effettivamente perseguiti (simulazione relativa) 1 7 •  

In altri termini, nel la simulazione, le  parti fingono, i n  tutto o in parte, d i  porre in 
essere un determinato regolamento contrattuale .  Neila fatti specie simulata, quindi, s i  

1 0  I n  senso conforme, R .  LUP I  - G .  SEP IO ,  E lus ione fisca le (ad vocem) ,  cit . , pag . 3 .  
1 1  l i  fenomeno de l l 'e lus ione tr ibutar ia e stato d a  sempre oggetto d i  attenzione i n  dottri na ,  i n  quanto h a  prospettato 

una serie di problematiche app l icative ed i nterpretative. Per piu approfond i te cons iderazion i ,  s i  veda GANGEMI ,  
Alcune note i n  tema d i  e lus ione i n  campo  tr ibutar io ,  i n  R iv. Crit . D i r. Pr iv„ 1 985 ,  pagg  537 e segg . ,  G .  TREMON
T I ,  Autonomia contrattua le e normativa tr ibutari a :  i l  prob lema de l l 'e lus ione tr ibuta ria ,  i n  Riv. Crit . D i r. Pr iv„ 1 985 ,  
pagg .  5 1 1 ,  G .  TREMO NTI , E lus ione fig l i a  de l la  legge ,  i n  l i  Sole 24-0re del  23 apr i l e  1 986 ,  pag .  1 8 ; G .  TREMON
T I ,  Autonomia contrattua le e normativa tr ibuta ri a :  i l  problema de l l 'e lus ione tri butar ia ,  i n  R iv. D i r. F in„ 1 986 ,  I ,  
pagg .  369 e segg . ;  S .  C I POLL INA, E lus ione fisca le ,  i n  R iv. D i r. F i n  , 1 988 ,  I ,  pagg .  1 22 e segg . ;  P PAC ITTO, Att i
vita negoziale, evas ione ed e lus ione :  spu nti problemat ic i ,  i n  R iv. D i r. F i n „  1 987 ,  I ,  pagg. 726;  R .  L U P I ,  L'e lus ione 
come strumenta l izzazione del le regole fisca l i ,  i n  Rass .  Trib  , 1 994, pagg . 225 e segg„  R .  LUPI ,  E lus ione fisca le :  
mod ifiche normative e prime sviste interpretative, i n  Rass.  Trib„  1 995 ,  pagg .  409 e segg .  

1 2  U n  esempio concreto del le interferenze esistenti tra l 'e lus ione ,  l a  s imu laz ione e l a  frode a l l a  legge viene offerto 
da STEVE NATO, Donaz ione e successiva vend ita del terreno edificab i le ,  tra e lus ione ,  ipotesi s imu latorie e frode 
al la legge , i n  D ia logh i  d i  d i ritto tr ibuta r io , 2006, pag 1 463 .  

1 3  Le d ifferenze tra l ' istituto del l 'evas ione e q ue l lo  de l l 'e lus ione tr ibutar ia vengono approfond i te i n  man iera attenta 
da  KRUSE ,  li r isparmio d ' imposta , l 'e lus ione fiscale e l 'evas ione ,  c it . ,  pagg .  207 e segg .  

1 4  Autorevole e r isa lente dottri na (HELSEN ,  D i ritto tr ibuta r io ,  M i l a n o ,  1 956,  pag .  1 49)  metteva i n  l uce le profonde 
d ifferenze esistenti t ra i l  negozio s imu lato e l 'e lus ione tr ibutar ia ,  affermando che « l 'e lus ione de l l ' imposta sta in  
netta oppos iz ione col negoz io  s imu lato e col  negoz io  d iss imu lato,  i qua  l i  a l trettanto spesso quanto erroneamente 
vengono r ich iamati per combattere l 'e lus ione d ' imposta ; appu nto l ' i ntenzione di evitare l ' imposta ne i  casi  genu in i  
d i  e lus ione pa rla sempre i n  favore de l la  serieta de l  negoz io ;  q uesto , non i l  negozio normale posto da l  leg is latore 
come fattispecie, vog l i ono  effettivamente le parti » .  

1 5  Per le d ifferenze tra e lus ione fisca le ed abuso de l  d i ritto , s i  r inv ia a l l a  pregevole monografia d i  P P I STONE ,  Abu
so del  d i ritto ed e lus ione fisca le ,  Padova ,  1 995 ,  pass im.  

1 6  I n  ta l  senso, cfr. R .  L U P I  - G .  SEP IO ,  E lus ione fiscale (ad vocem) ,  cit . , pag 2 .  
1 7  Cfr , ancora ,  R .  L U P I  - G .  SEP IO ,  E lus ione fisca le (ad vocem) ,  c it„ pag .  3 ,  che forn iscono un 'esempl ificaz ione d i  

comportamenti r iconduc ib i l i  a l l a  s imu laz ione.  S i  pens i ,  a d  esempio ,  a l l ' uso d i  u n  presta nome o a l  mascheramen
to d i  una certa operaz ione sotto una defi n iz ione g iur id ica a l l a  quale e r ico l legato un  trattamento fisca le m ig l i o re .  
I n  t a le  ipotes i ,  l 'Ammin istraz ione finanz iar ia  puó contrastare ta le  comportamento attribuendo a ch i  ut i l izza i l  pre
stanome g l i  effetti de l le operaz ion i  compiute da q uest' u lt imo ,  su l l a  base de l la  d isposiz ione normativa di cui a l l '  a rt .  
37 de l  D . P. R .  600/1 973 ,  concernente l ' i nterpos iz ione fitt iz ia d i  persona in  sede d i  contro l lo  del le d ich ia razion i .  
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verifica un'antinomia tra cio che appare nella rete dei rapporti sociali, ed e vis ibi le ai 
terzi ,  e cio che le parti effettivamente intendono attuare . 

Dal punto d i  v ista tributario, la simulazione 1 8  assume ril ievo allorquando e uti
l izzato un prestanome, che appare formalmente soggetto passiva d ' imposta, nella 
cui sfera giuridica s i  produrranno gl i  effetti del l ' atto e a carico del quale s i  appliche
ra il tributo; oppure nel l ' ipotes i  in cui viene mascherata una certa operazione, attra
verso l ' attribuzione di una qualificazione giuridica che comporta l ' applicazione di  
un trattamento fiscale meno oneroso. 

L'amministrazione finanziaria patra contrastare i l  comportamento simulato, im
putando al dominus gl i  effetti fiscali delle operazioni compiute dal prestanome, me
diante l ' applicazione dell ' art. 37 del D .P.R. 29 settembre 1 973 , n. 600, concemente 
l ' interposizione fittizia di persona in materia di accertamento tributario .  

L'evasione fiscale1 9, per  converso, puo essere inquadrata nel comportamento 
contra legem tenuto dal contribuente, il quale, pur essendo obbligato al pagamen
to d i un tributo, se ne sottrae in tutto (evasione totale) o in parte (evasione parziale) . 
Nel comportamento mirato all ' evasione, l ' azione posta in  essere dal soggetto passi
va d ' imposta non e volta a modificare, nei l imiti della legalita formale, la struttura 
della fattispecie tributaria, ma tende a sfuggire i l legalmente alle sue conseguenze . 

In forza di questa configurazione, l ' evasione fiscale integra un inadempimen
to colpevole della pretesa tributaria, gia validamente sorta attraverso la realizzazio
ne della fattispecie, e presuppone un contegno fraudolento e antitributario del con
tribuente20 . 

1 8  Su l l a  s imu laz ione app l i cata a l  d i ritto tributari o ,  cfr. DOL IA ,  S imu laz ione (D i r. Tri b . ) .  i n  Enc .  G i u r. Treccan i ,  vo l .  
XXVl l l ,  Roma ,  1 990 ,  pagg.  1 e segg . ;  S .  COVI N O ,  voce S imu laz ione (D i r. Tri b . ) ,  i n  l i  D i ritto .  Enc ic loped ia G i u ri 
d ica de l  Sole 24-0re, vo l .  1 4 , Mi lano ,  2007 ,  pagg .  499-500 ;  I .  V IG L IOTII , S imu laz ione ed e lus ione d ' imposta, 
i n  D i r. P rai. Trib„  1 983 ,  l i ,  pagg. 665 e segg „  che i n  commento a Cass„ 2 7  l ug l io  1 982 ,  n .  4328, affronta i l  pro
b lema del  rapporto tra i due istituti i n  relaz ione a l l ' imposta d i  reg istro Peraltro , inc identa lmente de l l ' i stituto de l la  
s imu laz ione si e occupato anche A. U RICCH IO ,  Commento a l l ' art .  20  T U . R„ i n  N .  D'AMAT I ,  La  nuova d isc ip l i 
na  de l l ' imposta d i  reg istro , Torin o ,  1 989 ,  pag .  1 80 .  De l l ' i stituto de l la  s imu laz ione i n  campo tributar io ,  i n  relaz ione 
a l  t r ibute d i  registro , si e occupata anche l a  g iur isprudenza d i  merito e d i  leg ittim ita , nonche l 'Ammin istraz ione fi
nanz iar ia .  A tito lo  esempl ificativo , cfr. Comm.  Trib .  Centr„ 2 g i ugno  1 982 ,  n. 2943 ,  in Comm.  Trib .  Centr„ 1 983 ,  I ,  
pag 1 7 ; Comm.  Trib .  Centr„ 1 1 ottobre 1 984 ,  n .  8765 ,  i n  Bo l i .  Trib„  1 985 ,  pag . 1 270 ;  Comm.  Trib .  Centr„ 3 0  gen
naio 1 985 ,  i n  Comm. Trib .  Centr„ 1 985 ,  I ,  pag .  89 ;  Cass„ 1 3  marzo 1 980 ,  n .  1 69 1 , i n  Comm. Trib .  Centr„ 1 980 ,  
1 1 ,  pag .  776 ;  Cass , 12  l ug l i o  1 984,  n .  4097 ,  i n  Foro l t„  1 984 ,  I ,  c .  2463;  Cass ,  1 d icembre 1 994 ,  n .  1 0247 ,  i n  Corr. 
Trib , 1 995 ,  pag .  463 ;  Cass , 1 2  novembre 1 998 ,  n. 1 1 424 ,  in R iv. G i u r. Trib„  1 999 ,  pag . 756 ;  R is .  M i n .  F i n„  22  
d icembre 1 989 ,  n .  46 1 696 ,  i n  Corr. Trib„  1 990 ,  pag 50 1  

1 9  Su l l a  tematica de l l 'evas ione fisca le ,  s i  r inv ia a R .  L U P I ,  Evas ione fiscale (ad vocem} ,  i n  l i  D i ritto .  Encic lopedia 
G iu rid ica de l  So le 24-0re, vo l .  6 ,  M i l ano ,  2007,  pagg .  275 e segg . ;  A.  LOVISOLO,  Evasione ed e lus ione tribu
tar ia (ad vocem) ,  cit„ pagg . 5 e segg„  V. VISCO, Evas ione fisca le (ad vocem) ,  i n  D ig .  D isc .  Pr iv , Sez .  Comm„ 
vo l .  V ,  Torino ,  1 990 ,  pagg .  29 1  e segg . ;  E .  GONZALEZ GARC IA, La cosiddetta «evas ione fisca le» , i n  R iv. D i r. 
F i n„  1 974,  I ,  pagg . 52 e segg„  A. BRANCACCIO ,  L'evasione de l le  imposte su i  redd ito ,  in D i r. Prai .  Trib , 1 978 ,  I ,  
pagg .  96 e seg g . ;  A .  G IORGETII , L'evasione tr ibutaria ,  Torin o ,  1 964,  passim ;  C . F. G ROSSO,  L'evas ione fiscale ,  
Tor ino ,  1 980 ,  pass im .  

20  Al l 'evasione tributar ia v iene r icol legato i l  problema de l la  frode fisca le .  I n  tema ,  s i  veda F .  LEMME ,  voce Frode fi
scale ,  i n  Enc. G i u r. Treccan i ,  vo l .  X IV, Rom a ,  1 989 ,  pag 3. In part ico l a re ,  su l l a  frode fisca le ,  cfr. R. PASELLA,  
Question i  i nterpretative i n  tema d i  frode fisca le ,  i n  l nd ice pen „ 1 979 ,  pagg 1 73 e segg . ;  M .  CARATOZZOLO, La  
frode fisca le ,  i n  D i r. e prat. Trib , 1 983 ,  pagg.  90 e segg . ;  B .  SANTAMARIA, La  frode fi sca le ,  M i l ano ,  1 987 .  
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Appare netta la differenza ri spetto al la fatti specie  elusiva, la quale ha sempre 
uno sv i luppo palese e formalmente legittimo, che comporta l ' intrinseco aggiramen
to del io spirito del la legge. 

A differenza del comportamento elusivo, l ' evasione costitu isce un vero e pro
prio i l l ecito, che puo integrare gli estrem i di un ' infrazione ammini strativa, che im
pl ica l ' applicazione di sanzioni tributarie ammini strative, ovvero, nel le ipotesi  piu 
gravi ,  quell i  di un reato penale, che comporta l ' irrogazione di sanzioni tributarie pe
nal i .  

Pertanto, v a  ribadita la netta di stinzione tra l ' evasione e l ' elusione: l a  prima co
stitui sce un comportamento in  violazione diretta di una norma tributaria; la seconda 
com porta l ' apparente osservanza del precetto normativo e la  sua violazione impl ic i 
ta, laddove si configura come meccanismo mediante i l  quale i l  contribuente m ira ad 
evitare i l  pre l ievo tributario, ricorrendo ad apposite « scappatoie» al l imite della le
galita. D i  qui, l ' assim i lazione del fenomena elusivo al la frode al la l egge, piuttosto 
che al la  violazione diretta del precetto normativo. 

4 .  Le differenze concettual i tra l ' elus ione, l ' evasione e l ' erosione. - Malgrado 
la fondatezza della conclusione teoretica, sui piano appl icativo sussi stono stretti le
gami tra 1 ' evasione fiscale, I '  elusione tributaria e 1 ' erosione. I tre fenomeni ,  pur rive
stendo caratteri stiche differenti ,  presentano un denominatore comune :  la vocazione 
unitaria al la  riduzione del gettito tributario .  

Tuttavia, la differenza tra l e  fatti specie puo assumere connotati cos i  labi l i  da 
rendere diffici le la distinzione tra i comportamenti conclamati . D ifatti,  come si e vi
sta, 1 ' evasione configura un comportamento i l l egale, che viola una d isposizione nor
mativa, in conseguenza del quale i l  contribuente versa alla Stato meno di quanta do
vrebbe o si sottrae al l ' obbligo tributario. 

L'elusione costituisce un quid minus, che si sostanzia nel l ' uti l izzo consapevo
le  del le imperfezioni e del le lacune del le  leggi tributarie per ridurre I '  onere fiscale, 
nel ri spetto formale della normativa di diritto positivo .  La differenza tra l ' evasione e 
l ' e lusione, quindi, appare netta sui piano formale, sebbene dal punto d i  v ista sostan
zia le g l i  obiettiv i  cui tendono i due comportamenti r isultano pressoche identic i .  

L' erosione, invece, e caratterizzata dalia previ sione normativa di  deroghe ai 
principi general i d ' imposizione e di trattamenti priv i legiati l egati al riconoscimen
to di regimi fiscal i agevolati . Nondimeno, anche la distinzione tra l ' elusione e l ' ero
sione puo assumere connotazioni impercettib i l i ,  qualora le  agevolazioni s iano inten
zionalmente uti l i zzate in maniera piu ampia di quanta programmato o supposto dal 
legis latore . In tale ipotesi ,  il regime agevolato puo costituire fonte di comportamen
ti elusivi .  

Dal punto di  v ista concreto, dunque, la differenziazione dell 'attiv ita elusiva dai 
fenomeni del l ' evasione e dell ' erosione puo risultare piu ardua della mera rappresen
tazione teoretica. 

340 



L'e lus ione come categor ia autonoma del d i r itto tr ibutar io 

5 .  L'eserc izio del diritto soggettivo in difformita dai suoi l imiti funzionali : l ' ełu

sione fiscałe e l ' abuso del diritto. L' intento elusivo come artificio soggettivo aven

te una specifica rilevanza giuridica. - Neila categoria «abuso del diritto»2 1 ,  il d iritto 

soggettivo cessa di ricevere tutela, in quanto esercitato in difformita dai suoi ł imiti 

funzional i :  i l  comportamento del tito łare del d iritto, małgrado la conformita formale 

alla disposizione normativa, tradi sce le final ita intrinseche della norma. 

La figura, che presenta notevol i  affinita con la fattispecie del l ' elusione fiscałe22, 

sulla scia della prassi dei paesi  di  common ław, ha avuto di  recente un inusuale ri

svołto appl icativo in materia tributaria, per effetto della giurisprudenza d i  łegittimi

ta e comunitaria23 .  

La giurisprudenza del la Corte Suprema, che, nell ' adattare i l  principia al settore 

delle imposte dirette, ne rinveniva le origini nel l ' ordinamento comunitario, in segui 

to, ha ricostruito l ' abuso del  diritto come figura immanente alł 'ordinamento ital iano, 

avente fondamento nel ł  ' art. 53 Cost. , che del inea ił criterio della capacita contributi

va24 e ił parametro della progressivita del s istema tributario . 

Neila prass i  della giurisprudenza tributaria e di legittimita, la figura, in man

canza d i  una nozione normativa unitaria, e stata appł icata alle operazioni dogana-

2 1  Per u n a  d isamina  generale su l l ' i stituto de l l ' abuso d e l  d i r itto , cfr. U .  NATO L I ,  Note pre l im inar i  ad u n a  teoria del
l ' abuso del  d i ritto ne l l 'o rd i namento ita l i ano ,  i n  R iv. Tri m . ,  1 958 ,  pagg .  1 8  e segg . ;  V.  G I O RG IAN N I ,  L' abuso del 
d i ritto ne l la  teor ia  de l la  norma g i u rid ica ,  M i l ano ,  1 963 ;  S .  ROMANO ,  voce Abuso del  d i ritto , c) D i ritto attua le ,  i n  
Enc .  D i r. ,  vo l .  I ,  M i l ano ,  1 958 ,  pagg .  1 66 e segg . ;  S .  PATII ,  Abuso del d i ritto (ad vocem) , i n  l i  Di ritto . Enc ic lopedia 
G i u rid ica de l  So le 24-0re, vo l .  1 ,  M i l ano ,  2007 ,  pagg .  1 e seg g . ;  C .  SALVI ,  voce Abuso del d i ritto I )  D i ritto c iv i le ,  
i n  Enc .  G i u r. Treccan i ,  vo l .  I ,  Roma , 1 988 ,  pagg .  1 e segg . ;  M .  O' AM EL IO ,  voce Abuso de l  d i ritto , i n  N ov. D ig .  l t . , 
vo l .  I ,  Torino ,  1 957 ,  pagg .  95-96 ;  A. Dl F RANCIA,  L' abuso del  d i ritto ne l la  leg is laz ione,  ne l la  dottri na  e ne l la  g i u ri 
sprudenza ita l i ana ,  i n  l nch ieste d i  d i ritto comparato, 7 ,  L'abuso del  d i ritto ,  a cu ra d i  M .  ROTO N D I ,  Padova , 1 979 ,  
pagg .  1 1 5  e segg . ;  F SANTORO PASSARELL I ,  Dottrine genera l i  de l  d i ritto c iv i le ,  88 ed . ,  Napo l i ,  1 964,  pag . 76 ;  
G .  CATIANEO,  Buona fede ob iettiva e abuso del d i ritto ,  i n  R iv. Trim .  d i r. e proc .  C iv , 1 97 1 ,  pagg .  6 1 3  e seg g . ;  
P. RESCI G N O ,  L'abuso d e l  d i ritto , i n  R iv. D i r. C iv. , 1 965 ,  I ,  pagg . 2 0 5  e segg ; P RESC I G N O ,  L' abuso d e l  d i ritto , 
Bologn a ,  1 998 ;  M .  DOSSETII , O rientamenti g i u risprudenzia l i  in tem a  di abuso del  d i r itto , in G i u r. l t . , I ,  1 ,  pagg .  
1 573 e seg g . ;  SACCO,  L'abuso del d i ritto soggettivo ,  i n  Trattato d i  d i ritto c iv i le ,  d i retto d a  SACCO,  Tor ino ,  200 1 ;  
RESTIVO, Contributo a d  u n a  teor ia  de l l ' abuso del  d i r itto , M i l ano ,  2007 ;  CASTRONOVO , Abuso del  d i r itto come 
i l lecito at ip ico? ,  i n  Eu ropa e D i r. P riv. , 2006 ,  pagg .  1 05 1  e seg g . ,  M .  M ESSI  NA, L'abuso de l  d i r itto , Napo l i ,  2004; 
F. GAZZON I ,  Manua le d i  d i ritto privato , X IV ed . ,  Napo l i ,  2009, pag .  57 ;  P PERL I N G I E R I  - P F E M IA, i n  P PER
L I N G I E R I  Manua le  d i  d i ritto c iv i le ,  5• ed . ,  Napo l i ,  2007, pagg .  80-8 1 ; A.  TOR RENTE - P. SCHLES INGER ,  Ma
nua le d i  d i ritto privato, 1 9• ed. ,  M i l ano ,  2009, pagg . 77-78. 

22 Recentemente l 'e lus ione fisca le e siata estesa anche a l  contro l l o  su l le societa estere. Sui punto, s i  veda l ' artico
lo  d i  D .  AVOL IO - B.  SANTACROCE,  Sul le contro l late estere serve g i usto equ i l i brio ,  i n  l i  So le 24-0re del 23  g i u
gno  2 0 1  O, n .  1 7 1 ,  pag .  33 .  

23 S i  vedano ,  i n  part ico lare ,  le sentenze de l la  Suprema Corte, che hanno costituito tappe s ign ificative per a rriva re 
ad a pp l ica re il p rinc ip io  de l  d iv ieto de l l 'abuso del  d i ritto an che in m ateria fiscale .  In tal senso,  cfr. Cass . ,  1 o mag
g io  2005 ,  n .  22932 ;  Cass . ,  12 magg io 2005 ,  n .  20826 ;  Cass . , 2 1  ottobre 2005 ,  n .  20398 .  I n  verita , ! ' apertu ra del
l a  g i u risprudenza d i  leg ittim ita , i n  recepimento d i  c ió che stava avvenendo a l ive l lo comun itar io , costitu isce anche 
u n a  reazione a i  comportament i ,  sempre p iu  d i ffus i ,  post i  i n  essere da i  contribuenti per add iven i re ad  u n  i l lec ito 
r isparmio di i mposta . D ifatt i ,  ci si era accort i che ,  con il passare del  tempo ,  la normativa concernente l 'e lus ione 
tri butar ia era insuffic iente a contrastare i l  fenomeno ,  g iacche i l  r ispa rmio d i  i mposta veniva rea l izzato attraverso 
manovre complesse, d i ffic i lmente a rg i nab i l i  con le no rme su l l 'e lus ione e su l l 'evasione fisca le .  

24 Sui pr inc ip io d i  capacita contr ibut iva, s i  r inv ia a R .  L U P I ,  voce Capacita contr ibut iva, i n  l i D i ritto .  Encic loped i a  
G i u rid ica d e l  S o l e  24-0re , v o l .  2 ,  M i l ano ,  2 0 0 7 ,  p a g g .  683 e segg .  
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l i25 , al l ' I  CI26, all ' im posta di registro27, alla tassazione delle tipologie contrattuali28, al la 

materia del I '  accertamento fiscale29, a quel la del rim borso delle imposte30, ai profi I i tri -

25 I n  ta l  senso ,  s i  veda Cass. , 1 5  settembre 2009 ,  n .  1 9827 .  Per  le pr ime osservaz ion i  su ł l a  decis ione de l la  Su pre
ma corte, si r invia a F. FALCO N E  - A  IOR IO ,  L'a buso del d i ritto co lpisce anche le dogane ,  i n  li Sole 24-0re del  
17 settembre 2009 ,  n .  256 ,  pag .  35 ,  che mettono i n  luce come « ł ' abuso del  d i ritto co łp isce anche le operazioni  
dogana ł i  se per e łudere i cont ingentamenti e le restrizion i  su ł l ' importaz ione d i  una  determinata merce v iene uti
l izzata una societa ritenuta presta nome.  C ió  perche e immanente net  d i ritto comu n ita rio , i nteressato d i retta men
te dai dazi doga na ł i ,  una cłausola generale "ant iabusiva" per dełeg itt imare le operazion i  commerc ia ł i  rea l izzate 
a l  fi ne d i  ottenere indebite agevotazion i  daz iarie» . Pera ltro , la materia de ł l 'abuso del d i ritto , r icoł legata a l  probłe
ma dei  dazi  dogana ł i ,  non h a  i nteressato la  so la g i u r isprudenza d i  teg ittimita ,  ma anche que ł la  d i  merito . A tito ło  
esempł if icativo, cfr Comm.  Trib .  Reg . L igur ia ,  sent. 18  marzo 2009 ,  la  qua łe  ha  trattato la  tematica i n  rełazione a l  
p i u  vasto probłema de l le importaz ion i  i rrego łar i .  

26 I n  partico ła re ,  la tematica de ł l ' abuso del d i ritto rico ł legata a ł l ' appł icazione del ł ' IC I  e stata oggetto de l la  dec is ione 
adottata da  Cass , 30 novembre 2009 ,  n .  2 5 1 2 7 ,  l a  qua le si e occupata del  trattamento de l le a ree pert inenzia ł i ,  
ne ł l ' ambito de l ł ' imposta comuna łe  sug l i  immob i ł i .  La Suprema Corte non ha  man cato d i  osservare che i ł  v inco ło 
perti nenzia le e opponib i łe a l ł 'Ammin istraz ione fi n anziar ia so lo quando e sorretto da  es igenze d i  natura economi
ca , ornamenta le o a l t ro .  D i  conseg uenza,  non sa ra oppon ib i le  qua łora s ia  g i ustificato d a  mere rag ion i  d i  r ispar
mio di imposta . Perta nto , I '  impresa ed i ł iz ia ,  che s imu ła  un ra pporto pert i nenzia le a ł l 'esclusivo fi ne di corrisponde
re ł ' imposta comuna łe sugl i  i m mob i ł i  i n  misura r idotta , incorrera ne ł l 'abuso del  d i ritto ,  categor ia g i u rid ica generale 
desunta da l i a  g i u risprudenza d i  łeg itt im ita dał d isposto d i  cu i  a ł l ' a rt. 53 Cost. I n  a rgomento,  s i  r invia a L .  LOVEC
C H I O ,  Abuso del  d i ritto app l icab i łe  al la d isc ip ł ina lei ,  i n  l i  Sole 24-0re del  2 d icembre 2009, n .  332, pag .  33 ,  i ł  
qua łe ,  fornendo un  pr imo commento al la decisione i n  esame, sotto ł inea che « L' abuso del d i ritto debutta anche 
ne ł l ' ł c i .  L' impresa che s imu ła  un  v inco ło perti nenzia le per evitare i ł  pagamento de l l '  l e i  su  un 'a rea edificab i le met
te i n  atto un comportamento inoppon ib i le a ł l 'ente impositore, i n  quanto contrario a ł le  regole che pres id iano ł 'ap
p l icazione del  tri buto» .  

27  Per  un 'app l icazione del pr inc ip io de l  d iv ieto de l ł ' abuso del  d i ritto a ł l ' imposta d i  reg istro , si r i nv ia  a l l a  decis ione 
de l la  Comm.  Trib .  Prov. Regg io  Em i l i a ,  de l  09/1 0/2009 ,  i n  G i u r. Tri b . ,  201 O ,  con nota d i  B EG H I N I ,  L' imposta d i  re
g istro e ł ' i nterpretaz ione deg l i  atti i ncentrata su i t a  sostanza economica ne l ł ' «a bracada bra» nel ł 'a buso del d i ritto .  
I n  pa rticolare, la decis ione ha  config urato una  fatt ispecie e ł usiva riconduc ib i le  a ł l 'abuso del d i ritto , a i  fi n i  de ł l ' ap
p l icazione de l ł ' imposta di reg istro, ne ł l 'operazione di conferimento in societa di beni  in natu ra (ne t  caso di specie, 
immob i l i ) ,  g ravati da debil i , e d i  successiva cess ione de l le partecipazion i .  I n  a łtri term in i ,  secondo la  ricostruzio
ne fornita da  q uesta g i u risprudenza tr ibutaria d i  merito , s i  tratta d i  u n  negozio g i u rid ico posto i n  essere con abuso 
del  d i ritto .  Peraltro ,  la  materia de ł l ' imposta d i  registro e siata oggetto d i  attenzione i n  re lazione a l  problema deł
l 'e lus ione tributar ia .  Su i  pu nto , s i  r inv i a ,  per approfond imenti , a ł lo Stud io  de l  CNN (est .  G .  PETRELU) n .  95/2003/ 
T, t mposta di reg istro . E łus ione fisca łe .  ł nterpretaz ione e riq ua ł ificazione deg l i  atti , approvato da I la  Commissione 
stud i  tributari i l  26 marzo 2004 e consu ltabi łe i n  CNN N otizie del 4 maggio 2004 .  Pregevołe appare, a ł tresi , l a  r i 
costruz ione forn ita da  G .  MARO N G I U ,  L'e ł us ione ne ł l ' imposta d i  registro tra ł ' abuso del  d i ritto e ł 'abuso del  pote
re , i n  D i r. Prai. Tri b . ,  2008 ,  pagg .  1 07 e segg 

28 In materi a ,  recentemente s i  e pronunciata anche la  Suprema Corte (Cass . ,  1 9  magg io  2 0 1 0 ,  n. 1 2249) ,  afferman
do che la  presenza d i un  contratto t ip ico tra le pa rti non  esc lude ,  i n  v ia genera le ,  ł 'abuso d i  d i ritto , quando la t ipo
log ia  contrattua le prescelta cela la  natura abusiva de ł l ' operaz ione ,  fi na ł izzata ad  ottenere un  cospicuo r isparmio 
d i  imposta . D i  conseguenza ,  ł 'Ammin istraz ione fi nanz iar ia puó d isconoscere te operaz ion i  (ossi a ,  i contratti con
c łus i  tra le parti) prive d i  vał ide rag ion i  economiche ,  che mirano ad e ludere le łeggi  fisca l i ,  g i acche poste i n  esse
re a l  solo fi ne di ottenere un  indebito r isparmio d ' imposta. Per un  primo commento a l l a  decis ione,  cfr. F. FALCO
NE - A  IOR IO ,  Abuso del  d i ritto per contratti ti p ic i ,  i n  l i  So le 24-0re del  21 maggio 201 O ,  n .  1 38 ,  pag 33. 

29  I n  materi a ,  s i  veda i ł  contributo i nterpretativo offerto d a  A IOR IO ,  Per l ' abuso del  d i ritto i l  ł im ite de l  benefic io ,  in  l i  
S o l e  24-0re d e l  3 marzo 2 0 1  O ,  n .  6 1 , pag .  36 ,  i l  q u a  le mette i n  l uce c o m e  la recente g i u risprudenza d i  leg itt imi
ta v iene a configurare esistente , anche ne l ł 'o rd i namento tri butario ,  i l  d i vieto deł l 'abuso del d i ritto , cons istente nel 
«d ivieto d i  consegu i re vantagg i  fisca l i  med ianie ł 'uso d istorto d i  stru menti g i u rid ic i ,  pur  se non contrastanti con 
alcuna disposiz ione normativa , a l  fi ne d i  ottenere vantagg i  fisca l i  i n  assenza d i  rag ion i  economicamente apprez
zab i l i » .  In partico la re ,  i l  pr inc ip io del d iv ieto de l l 'abuso del d i ritto ,  app l icato a l l a  tematica de ł l 'accertamento tribu
tario ,  impone a ł l 'Ammin istraz ione fi nanz iaria  d i  d i mostra re che i l  contribuente sotto posto a contro ł lo  s i  s ia  effetti
vamente avvantagg iato da ł l ' operazione posta in essere ,  in  v io laz ione del princ ip io  predello . l nteressa nte appare ,  
a ltresi , la r icostruzione d i  A C RISC IONE ,  Con  l ' abuso del  d i ritto una  spinta a i  contro ł l i ,  i n  l i  Sole 24-0re del  4 
marzo 20 1 0 , n. 62 ,  pag .  33 ,  il qua łe  sotto l inea che « l 'abuso del  d i ritto non e piu solo un '  " invenzione" de l la  Cor
te di Cassaz ione ,  il j o ł ly per le sentenze nei  casi in cu i  ricorrere al trad iz iona le concetto di e lus ione offriva app ig ł i  
t roppo debo ł i .  Ora e anche u n o  strumento usato con una  relativa freq uenza dag l i  uff ic i  fisca l i ,  anche se con una  
certa preferenza per  i cas i  rełativi a i  g rand i  contr ibuent i .  E se i n  qua lche reg ione se ne ammette l ' ut i l izzo come 
strumento q uasi  "ord inario"  in  a lcuni  casi , in  a łtre l 'abuso del d i ritto e stru mento res idua le quando le ałtre forme 
"t ip izzate" di e lus ione non reggono» .  

30 I n  ta l  senso,  cfr. Comm.  Trib .  Reg. Lombard i a ,  sent .  n .  1 7 1 /28/09 ,  depositata i l  23  novembre 2009 ,  la  qua łe  ritie-
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butari delle successioni mortis causa3 1 e, da ultimo, s i  e cercato di  estenderla anche al 
settore de l le imposte dirette32 • 

La categoria del l ' abuso del diritto, che sembra condividere con l ' e lusione 
l ' obiettivo di  raggirare l ' applicazione della norma e di contravvenire alle sue final i 
ta intrinseche, in realta non puo essere assimilata al la fattispecie e lusiva, trattandos i  
di  figure tra loro non sovrapponibi l i .  

In  questa prospettiva, l ' opzione de l contribuente per una so luzione idonea a ri
durre il gravame impositivo assume connotazione e lus iva allorquando si  trasforma 
in un espediente, formalmente lecito, che cagiona la vio lazione sostanziale del pre
cetto tributario . In altri termini, i comportamenti elusivi costituiscono artifici  giu
ridici ,  i qual i ,  nel l ' apparente osservanza del la norma, di fatto la  violano, perche m 

contrasto con l ' ordine normativo sostanziale . 

Pertanto, un e lemento essenziale della fattispecie e lusiva e costituito dali ' arti
ficio soggettivo, che assume specifica rilevanza giuridica. L' intento e lusivo, tutta
v ia, non va inteso come mera consapevolezza del l ' autore di porre in essere un atto in 
contrasto con Io spirito della legge, ma come progetto concreto che informa l ' azio
ne e da essa e direttamente rilevato . Dal punto di  vista definitorio, quindi, l ' elusore e 
colui che, net compiere le operazioni programmate, non nasconde la realta formale, 
ma raggira Io sp irito di una disposizione cogente del s istema normativo. 

ne che c i  puo essere abuso del  d i ritto a nche ne l le moda l ita d i  scelta e ne l la  tempistica de l la  r ich iesta d i  r imborso 
de l le i mposte, con l a  conseguente poss ib i l ita per l 'Ammin istraz ione fi nanz iari a  d i  s i ndacare anche le procedure 
scelte da l  contribuente .  Per u n  pr imo commento a l l a  decis ione,  cfr. A. CR ISC IONE - A. IOR IO ,  L'abuso del  d i rit
to « i nvade» i temp i  per il r imborso .  in li So le 24-0re del 28 novembre 2009 ,  n. 328 ,  pag .  25 .  

3 1  Pregevole appare i n  m ateria la  ricostruzione offerta da  E .  D E  M ITA, Abuso d e l  d i ritto i nserito a forza ne l le suc
cess ion i ,  i n  l i  Sole 24-0re, de l  1 3  settembre 2009, n .  252, pag .  25, i l  qua  le crit ica la r iso luz ione de l l 'Agenzia del le 
Entrate de l  24 agosto 2009, n .  234/E, che ,  facendo r icorso a l  d ivieto de l l ' abuso del  d i ritto , h a  ritenuto i l leg ittimo i l  
comportamento de l l 'erede superstite , i l  quale ha  ri n u nz iato, i n  nome e per conto del  ch iamato defu nto, a l l 'eredita 
che a q uesf u lt imo sarebbe spettata. In parti co lare ,  l 'Ammin istraz ione fi n anz iar ia  sotto l i nea che una ta le  rin u nz ia ,  
effettuata a l l 'esclus ivo scopo d i  fru i re d i  u n  r ispa rmio d ' imposta , verrebbe a concretizza re l ' abuso del d i ritto . I n  
rea lta ,  l 'Autore nota c h e  «ne l l ' imposta d i  success ione l a  r inu nc ia a l l 'e redita d a  parte de l l 'erede c h e  succede a u n  
ch iamato defunto non  e a utomaticamente abuso d e l  d i ritto . S e  c ' e  r inunc ia  non  c ' e  tassazione ;  ma n o n  s i  puo 
d i re che c'e v io laz ione de l l ' art icolo 53 so lo perche non  c'e tassazione» .  I n  a ltri term i n i ,  si mette i n  l uce l a  pras
s i ,  che recentemente s i  sta d i ffondendo i n  seno al la g i u risprudenza tributar ia (di merito e d i  legitt im ita) ed a l l 'Am
m in i straz ione fi n a nz iar ia ,  d i  invocare l 'abuso del  d i ritto come princ ip io  i nterpretativo . A ta l  fi ne ,  l ' autore sotto l i nea 
che « l ' abuso del d i ritto non  e un pr inc ip io i nterpretat ivo, una  specie di " i n  dub io  pro fisco" che vada a sceg l iere la  
so la interpretaz ione favorevole a l  fisco.  Anche se i n  materia s i  e fatto rifer imento, i n  una  g i u risprudenza corriva , 
a l l ' a rt ico lo 53 de l la  Costituz ione ,  non mi pare vi s ia  una  co incidenza fra princ ip io  di ca pacita contr ibutiva e d iv ieto 
de l l ' abuso del  d i ritto .  L' in terpretaz ione adeguatrice fatta su l la  base del princ ip io  d i  capacita contributiva non por
ta a l l ' identificaz ione lettera le con la noz ione di abuso del  d i ritto» .  

32 In materi a ,  s i  veda ,  i n  part ico lare ,  l ' o rd i nanza adottata recentemente da  Ila Corte di Cassazione i l  4 agosto 201 O, 

n. 1 8055 ,  con la  qua le  l a  Suprema Corte sottopone a l l a  Corte Ue i l  problema de l la  r i levanza i n  amb ito comun ita
r io de l l ' abuso del  d i ritto ne l l ' imposiz ione d i retta . I n  a ltri termi n i ,  l a  Cassazione h a  riten uto opportun o  i l  parere dei 
g i ud ic i  comun itari i n  relaz ione a l l a  r i leva nza , r ispetto ai princ ip i  comun itar i ,  d i  pratiche di abuso del d i ritto su I le im
poste d i rette. Su l l a  tematica ,  cfr. A. IOR IO - F .  FALCONE ,  Abuso de l  d i ritto e i mposte d i rette a l  test Corte Ue ,  i n  
l i  So le 24-0re, del 5 agosto 201  O ,  n .  2 1 3 , pag . 2 1 , i qua  l i  osservano  che «ora r isu ltera part ico larmente importan
te conoscere l ' op in ione su i  pu nto de i  g iud ic i  comu n ita ri s ia  con rifer imento a l  futuro de l la  n u ova defi n iz ione ,  s ia ,  
soprattutto , c i rca i l  va lore che verra attribu ito a l l 'abuso del  d i ritto a l l ' i nterno de l l ' imposiz ione d i retta , i n  ambito co
mun itari o» .  Pera ltro , e opportuno r icordare che del la prob lematica de l l 'e lus ione r icol legata al le i mposte redd itua
l i  s i  e ra g i a  occupato i n  passato A. ZOPPI N I ,  Fatt ispecie e d isc ip l i na  del l 'e lus ione ne l  contesto del le i mposte red
d i tu a l i ,  in Riv. D i r. Trib , 2002 ,  pagg . 53 e segg . 
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Il fenomeno consiste, appunto, nel lo  sfruttamento delle smagliature delle norme 
tributarie, a l  fine di real izzare un consi stente ri sparmio d ' imposta, al la luce apparen
te del la legal ita e nel ri spetto formale del le regole .  

In questi termini,  per  aversi una fatti specie elusiva e necessario i l  concorso d i  
tre requisiti essenzial i :  l ' intento d i  risparmiare l ' imposta; l ' anormal ita de i  procedi 
menti scelti ; l ' alleggerimento effettivo del carico fiscale .  I l  primo elemento include 
gli altri , i qual i assurgono a indici obiettivi della struttura del l a  fatti specie .  

6 .  L' elusione fi scale e i l  negotium in fraudem fisci .  - Per quanto l ' elusione fi
scale prenda le mosse dal negozio in frode alla legge33 (art. 1 344 cod. civ.), non pare 
corretta la riconduzione a questa figura giuridica. Le due fattispecie presentano mol
tepl ici  elementi discretivi34 : l ' imperativita della nonna tributaria riveste pecul iari
ta diverse dal i ' imperativita del l ' art . 1 344 cod. civ. , che tende ad impedire che i sog
getti dell ' ordinamento possano dare surrettizia attuazione a regolamenti negoziali in 
contrasto con interessi meritevoli di tutela3 5 •  

In altri tem1ini, ! ' art. 1 3 44 cod.  c iv .  si riferisce al le norme imperative di dirit
to privato, le qual i ,  nel l ' individuare i l imiti al l ' autonomia negoziale3 6, inibiscono 
comportamenti diretti a raggirare un ' autoregolamentazione dei rapporti privati dif
forme da quanto astrattamente previ sto dal legislatore . 

Questa connotazione final i stica esclude che la disposizione possa essere appl i
cata ai negozi in frode al fi sco (c .d .  negotia in fraudem fisci) :  l ' imperativita del l ' art. 
1 344 cod. civ. non si conforma a tutte le norme inderogabi l i ,  ma solo a quelle precet
tive o proibitive che subordinano il perseguimento di un ri sultato materiale alla sus
si stenza di particolari condizioni o dichiarano l 'obiettivo programmato direttamen
te i l lecito. 

In questa tipologia non rientrano le norme tributarie, l e  qual i ,  pur caratterizzate 
dal requisito del l ' inderogabil ita, non considerano determinate situazioni come non 
meritevol i  di protezione o non riconoscono la tute la di altre in presenza di specifiche 
condizioni, ma assumono talune situazioni della realta fenomenica come indice di 
capacita contributiva (ex art. 53 Cost .) ,  al fine di ricollegarvi il tributo ed individuar
ne il soggetto passivo d ' imposta. 

Pertanto, nel le  norme tributarie viene meno la ratio del l ' art. 1 344 cod. civ. di 
colpire pure i l  risultato, diverso ma analogo a quel lo previsto dal ia norma proibitiva 

33 Per i ra pport i  t ra l 'e lus ione e la frode a l la  legge,  cfr. GALLO, Brev i  spunti i n  tema d i  e lus ione e frocie a l l a  legge 
(nel  reddito d ' impresa) ,  i n  Rass.  Trib„  1 989 ,  I ,  pagg .  1 1  e seg g . ;  G I U L IAN I ,  E l us ione fisca le ,  frocie a l l a  legge e 
causa concreta del  contratto , in Contratto e impresa , 2007 ,  2, pag 455 .  

34 Su i  punto, s i  r inv ia  a l l ' approfond ita ricostruz ione d i  S .  C IPOLL INA, E lus ione fiscale (ad vocem) ,  cit , pagg.  222 e 
segg. 

35 I n  tal sense, cfr. R .  L U P !  - G. SEP IO ,  E lus ione fisca le (ad vocem) ,  cit , pag 3. 
36 Cosi , i n  part i co lare ,  R .  L U P !  - G. SEP IO ,  E lus ione fiscale (ad vocem) ,  cit , pagg 3-4 . 
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o precettiva, maliziosamente conseguito dal ie parti per superare l 'ostacolo legislati
vo al la sua real izzazione37 •  

Inoltre, mentre nel  negozio in frode alla legge suss istono sia l ' e lemento ogget

tivo e che quello soggettivo, nel l ' elusione e presente i l  parametro soggettivo della 
frode, ma non l ' e lemento oggettivo della \esione del l ' interesse sociale, che l ' ordina
mento tutela attraverso la previs ione del divieto o del precetto . L'oggetto della frode 

fiscale, quindi, non e ravvisabi le nella violazione del la norma, ma nel la lesione del 
l '  interesse delio Stato alla percezione de l  tributo . 

In realta, la fraus fisci  puo essere allogata nella categoria della frode ai credito
ri, piuttosto che nel negozio in frode alla legge38 (ex art. 1 3 44 cod. c iv.), considerato 
che Io Stato, quale soggetto attivo d ' imposta, puo essere assimi lato alla parte attiva 

del rapporto obbl igatorio di  diritto privato . 

In conclusione, l ' e lus ione fiscale, a differenza del negozio in frode alla legge, 

puo ricevere attuazione non soltanto mediante le tipologie contrattual i  e, quindi, 
abusando delle regole in materia di  autonomia privata, ma anche attraverso atti non 
negozial i :  non sono infrequenti le ipotesi  in cui i l  contribuente, titolare d i  un' impre

sa di  produzione di beni, effettui una manipolazione materiale dei prodotti per be
neficiare di  un regime fiscale meno gravoso in forza de l l ' imprecis ione del la norma 
tributaria; ovvero le altre ipotes i  d i  chi pone in essere operazioni imponibi l i  al solo 

scopo di sbloccare i rimborsi dei crediti39• 

Neppure sono rare le s ituazioni nelle quali i l  contribuente, per conseguire un ri
sultato economico, adotta, in luogo della forma contrattuale tipica, una tipologia ne

goziale anomala o indiretta, mirata a perseguire i l  medesimo risultato, ma con un 
evidente risparmio d ' imposta: puo pensarsi alla s ituazione in cui, in luogo di  una 
compravendita fiscalmente piu onerosa, viene stipulato un mandata a vendere con 

contestuale rilascio di  una procura irrevocabile alla gestione del bene . In questi casi, 
l ' applicazione del la  norma civi l istica (art. 1 344 cod. c iv.) non permette di arginare il 
fenomena del l ' elusione fiscale. 

37 Cfr. S .  C I POLL I NA, E lus ione fi scale (ad vocem) ,  cit . , pag .  222 .  
38  Per  un ' approfond ita ricostruz ione del  negozio i n  frode a l l a  legge, cfr. G .  D'AM ICO ,  L i berta d i  scelta del t i po  con

trattua le  e frode a l la legge,  M i l ano ,  1 992 ;  L .  CAR RARO, l i  negozio i n  frode a l la legge,  Padova ,  1 943 ;  G .  G IA
COBBE ,  La frode a l l a  legge,  M i l ano ,  1 968 ;  G. GIACOBBE ,  voce Frode a l l a  legge,  i n  Enc .  D i r. ,  vo l .  XVI I I ,  M i l ano ,  
1 969 ,  pagg .  73 e seg g . ;  MORELLO,  Frode a l l a  legge, M i l ano ,  1 969 ;  G .  CR IC ENTI ,  I contratti in  frode a l l a  legge,  
Mi lano,  1 996 ;  M .  RABITT I ,  voce Frode a l l a  legge (contratto in) ,  i n  l i  D i ritto . Encic lopedia G iur id ica de l  Sole 24-
0re ,  vo l .  6 ,  M i l ano ,  2007 ,  pagg.  553 e seg g . ;  U .  MORELLO,  voce Frode a l la legge,  i n  D ig .  D isc .  Priv. , Sez. C iv. , 
vo l .  VI I I ,  Tor ino ,  1 992 ,  pagg .  50 1  e seg g . ,  M .  N UZZO, voce Negozio g iu rid ico ,  IV) Negozio i l lecito , in Enc .  G i u r. 
Treccan i ,  vo l .  XX, Roma ,  1 990 ,  pagg .  3 e segg . ,  F. Dl MARZIO ,  Frode a l l a  legge nei contratt i ,  in G iust . C iv. , 1 998 ,  
l i ,  pagg .  573 e segg . ;  D l  MARZIO ,  l nterposizione rea le d i  persona ,  s imu laz ione ,  frode a l l a  legge nei  contratt i ,  i n  
G iust. C iv. , 2001 , l i ,  pag . 433 ;  G .  G ITTI , l i  contratto i n  frode a l l a  legge .  lt inerari de l la  g i u risprudenza, i n  R iv. C rit .  
D i r. Priv. , 1 989 ,  pagg. 697 e segg . ;  VELLUZZ I ,  l i  contratto i n  frode a l  terze ind iv iduazione del la fatt ispecie e rap
porti con la  frode al la legge, i n  Rass. D i r. C iv. , 2004, pagg. 1 83 e segg . 

39 Per ta l i  esempi ,  si veda R LUPI - G .  SEP IO ,  E lus ione fi scale (ad vocem) ,  cit . ,  pag 4 ,  nt. 1 .  
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7. Il contegno elusivo e l ' interpretazione antiel usiva del la nonna fi scal e :  la l inea 
di demarcazione tra il comportamento elusivo e il risparm io lecito del l ' imposta. La 
ri levanza della d istinzione tra le disposizioni antielusive a struttura ordinaria e la  d i 
sposizione antielusiva generale .  - L' approccio piu congruente per la  comprensione 
del la fi gura del l ' elusione deve anal izzare il rapporto tra il contegno el usivo e l ' inter
pretazione della norma fi scale40. 

Infatti , l ' elusione integra un comportamento del contribuente non contrastabi
le  soltanto per  via interpretativa; altrim enti ,  i l  raggiro del le d isposizioni normative 
si  ri leverebbe inidoneo a perseguire I o  scopo fraudol ento e farebbe fall ire il  compor
tamento elusivo.  L' attivita interpretativa deve svolgersi nel  rispetto del le l imitazioni 
imposte dal io  spirito e dal sintagm a della l egge . 

In questa prospettiva, I ' interpretazi one antielusiva puo costituire un ostacolo al
l ' elusione, una volta che si  sia verifi cata, ma non appare uno strum ento idoneo al la 
sua inibizione aprioristica4 1 •  

Per un corretto inquadramento del la problematica, occorre individuare l a  l inea 
d i  demarcazione tra i l  comportamento elusivo e i l  ri sparm i o  lecito del l ' imposta42, 
ossia tra l ' aggiram ento mal izioso del la fatti specie e la scelta fi scalmente m eno one
rosa per i l  contribuente . Jnvero, la  l inea di  confine tra cio che e lecito e cio che non 
I o  e non sembra immutabile ,  ma ri sente del l ' appl icazione combinata di due fattori : 
i l  grado di evoluzione raggiunto dal l ' ordinamento giuridico;  l ' impostazione accolta 
dal l ' interprete nell ' ermeneuti ca del la norma elusa43 .  

In  realta, le  tecniche antielusive presentano non pochi inconvenienti , dato che 
l ' elusione costitu isce un fenomena complesso, che non puo essere arginato con stru
m enti artifi ciosi ,  m a  rich iede interventi legis lativi mirati ad introdurre appositi stru
menti di repressione44 • 

I l  legi slatore tributario, nel corso degl i anni ,  ha introdotto una serie di strum enti 
normativi diretti a neutral izzare i comportamenti elusiv i :  da un lato, la  categoria del
le  presunzioni legal i ,  al fine individuare con preci s ione i l  fatto tassabi le ;  dal l ' altro, 
l ' abrogazione o la modifica di disposizioni fi scali eccessivam ente permi ssive o con
tenenti clausole ampie e innominate, tal i da prestarsi ad interpretazioni variegate; in
fine, la previs ione di sanzioni tributarie amrninistrative e penal i da appl icare ai feno
meni elusivi  e non soltanto alle fatti specie di evasione fi scale .  

4 0  P e r  un 'attenta ricostruz ione de l l ' i nterpretazione de l la  norma e lusa .  cfr. S C IPOLL INA, E lus ione fisca le ( a d  vo-
cem) .  cit . , pagg .  224 e segg . 

4 1  Cfr. R .  L U P I  - G .  SEP IO ,  E lus ione fi scale ( a d  vocem) .  c it . ,  p a g  4 .  
42  Per  ta le  considerazione, cfr. S .  C I POLL INA,  E l us i one  fiscale (ad vocem) , cit . , pag .  222 .  
43 I n  ta l  sense.  cfr. S .  C IPOLL INA, E lus ione fiscale (ad vocem) ,  cit . , pag .  222 .  
44 Su l l a  questione deg l i  strumenti volti a repr imere i comportamenti e lus iv i ,  cfr. DUS .  Categorie ord in ant i  de l la  fisca

l ita e norma ant ie lus iva . i n  D ia logh i ,  2007 ,  pagg. 1 1 2 7 e seg g . ;  BEGH I N ,  l i  d iv idend stri pp ing tra c lauso le gene
ra l i  a nt ie lus ive.  d isposiz ion i  ord i na rie con fu nzione a nt ie lus iva e abnorme imp iego di stru mentazione c iv i l ist ica ,  i n  
Riv. D i r. Tr ib  , 2007 ,  1 1 ,  pagg 69 1  e segg . 
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Inizialmente, i l  legislatore ital iano ha cercato d i  porre rimedio al l ' e lusione con 
interventi settoriali di modifica delle norme in materia di calcolo del l ' impqsta e di 
prevenzione dei comportamenti elusivi, senza dettare disposizioni generał i sui feno
mena. Ne e derivata una sorta di  legislazione del l ' emergenza, volta a reprimere spe
cifici comportamenti elusivi, senza alcuna vocazione unificante45 • 

l i  protrarsi di questa tecnica legislativa ha determ inato una sovrapposizione di  
criteri normativi, che ha portato al l ' elaborazione di  regale farraginose e contrad
dittorie .  Infatti, per alcuni decenni ,  il contrasto al fenomena e stato affidato a di
sposizioni «rigide» ,  aventi struttura ordinaria e funzione latamente antielusiva, cui 
e conseguito l ' inconveniente di estendere i l  regime normativo ad ipotesi in cui le 

preoccupazioni antielusive erano ingiustificate46 . 

Per superare le antinomie prodotte dalie disposizioni a struttura ordinaria, i l  le
gislatore ha introdotto nel s istema tributario una norma antielusiva di portata gene
rale (art .  l O, legge n .  408/ 1 990), la quale con sente all ' amministrazione finanziaria 
di disconoscere il vantaggio conseguito dal contribuente attraverso scappatoie erme
neutiche ed espedienti fattuali47 • 

La norma antielus iva generale e stata inserita nel l ' art . 3 7  bis del D.P.R .  n .  
6001 1 97348 (Decreto sul l ' accertamento del le imposte sui redditi), che dispone : « Sono 
inopponibil i  al l 'Amministrazione F inanziaria gli atti ,  i fatti e i  negozi, anche colle
gati tra loro, privi  di  val ide ragioni economiche, diretti ad aggirare obblighi o divieti 
previsti dal l 'ordinamento tributario e ad ottenere riduzioni d ' imposta o rimborsi ,  al
trimenti indebiti . L' amministrazione finanziaria disconosce i vantaggi tributari con
seguiti mediante gli atti, i fatti e i negozi di  cui al 1 comma, appl icando le imposte 
determinate sulla base delle disposizioni eluse, al netto delle imposte dovute per ef
fetto del comportamento inopponibi le all ' amministrazione».  

l i  legislatore ha subordinato l ' appl icazione della disposizione antielusiva49 ge
nerale a presupposti di natura formale, che conferiscono ril ievo alla tassativita delle 
operazioni e lencate (fusioni, scissioni e altre operazioni), e a requisiti d i  carattere te
leologico, che assegnano rilevanza alle final ita che hanno indotto i l  contribuente ad 
agire50 •  Infatti, i l  comportamento del soggetto passiva d ' imposta deve essere final iz-

45 Cfr. R .  L U P I  - G .  SEP IO ,  E lus ione fiscale (ad vocem) ,  cit . , pag 4. 
46 Per ta l i  cons ideraz ion i ,  cfr. R L U P I  - G .  SEP IO ,  E lus ione fisca le (ad vocem) ,  cit . , pag .  4 .  
47 I n  tal  sense,  cfr. , ancora ,  R .  LUPI  - G .  SEPIO,  E lus ione fisca le {ad vocem) ,  cit . , pag .  5 .  
48 Pregevole su i  tem a  appare la  ricostruz ione fo rn ita d a  ZIZZO, La nozione d i  e lus ione nel la clausola generale, in 

Corr. Trib , 1 996,  pagg. 3087 e segg . ,  i l  qua le ,  definendo l ' amb ito d i  app l icaz ione del la d isposiz ione normativa , r i
leva che la  co l locazione della norma «ne cond iz iona la  sfera d i  app l icaz ione ,  l im itando la  a que l le  i mposte (quel
le su i  redd i t i ) ,  e a q uel le a ltre i l  cu i  accerta mento e rego lato med ianie i l  r inv io a l l a  normativa i n  m ateria d i  impo
ste su i  redd i ti » .  

4 9  I n  materia d i  d isposiz ion i  ant ie lus ive,  cfr. RUSSO,  N ote i n  tema d i  d ispos iz ion i  ant ie lus ive,  i n  Rass.  Trib , 1 999 ,  
pagg 68 e segg 

50 Gosi R .  LUPI  - G .  SEPIO,  E lus ione fiscale (ad vocem) ,  cit . , pag 5 .  
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zato al conseguimento di un indebito vantaggio fiscale e, quindi ,  deve risultare privo 
di ragioni economiche legate ad esigenze extrafiscal i .  

In ogni caso, qualora l ' amministrazione finanziaria intenda appl icare la d isposi
zione per di sconoscere i vantaggi fi scal i conseguiti indebitamente dal contribuente5 1 ,  
deve chiedere, a pena d i  nul l i ta, g l i  opportuni chiarimenti e indicare le  motivazioni 
per le  qual i  ritiene di procedere al l ' appl icazione del la di sposizione generale antie
lusiva52 .  La normativa, pertanto, a differenza del le di sposizioni antielusive a struttu
ra ord inaria, presenta una portata del tutto diversa, per l ' attitudine a conformarsi a l la 
mutevolezza del la  prass i  appl icativa. 

8. La tutela  del contribuente tra interpel lo ordinario e interpel lo  speciale antie
lusivo. - Un u lteriore i stituto che viene in ri l i evo nella materia del l  ' elusione fi scale 
e costituito dal l ' interpel lo  speciale antielusivo, strumento a tutela  del contribuente, 
che, per mettersi al riparo da sanzioni fiscal i ,  ch iede preventivamente al l ' ammini

strazione finanziaria se i l  comportamento programmato possa essere considerato 
elusivo53 . 

Questa forma di interpel lo54 ha un ambito di appl icazione piu ri stretto del l ' inter
pel lo  ordinario (art. 1 1 ,  legge n. 2 1 2/2000) (Statuto dei diritti del contribuente55), in 
quanto concerne l ' appl icazione di di sposizioni  specifiche56 :  la norma antiel usiva ge
nerale (art. 3 7  bis ,  D .P.R .  n. 600/ 1 973) ;  l ' interposizione fittizia di persone (art. 3 7, 
D .P.R .  n .  6001 1 973) ;  la d istinzione tra spese promozionali e spese di rappresentanza; 
i d ividendi esteri ; le operazioni infragruppo con non residenti ; i conferimenti este
ri ; la dual income tax . 

L' interpel lo antielusivo consente al contribuente di sol lecitare una ri sposta del
l ' amministrazione finanziaria e di  metterla in mora in caso di omessa risposta. Infat
ti, in presenza di particolari presupposti , i l  s i lenzio dell ' amministrazione e equipara
to al l ' accogl imento del l ' i stanza57 .  

5 1  Su l le  conseguenze der ivant i  da l l ' aver pesto i n  essere u n  comporta mento r ientrante ne l l a  fatt ispecie e l usiva d i  cu i  
a l l ' art. 37-bis de l  D . P. R .  n .  600/1 973 ,  cfr. F .  GALLO, R i levanza penale de l l 'e lus ione ,  i n  Rass .  Tri b . ,  200 1 , pagg 
327 e segg . ;  DEL  FEDER ICO ,  Elus ione e i l lecito tr ibuta r io ,  i n  Corr. Trib . ,  2006 ,  pagg . 3 1 1 3  e segg .  

52  Cfr. R .  L U P I  - G .  SEP IO ,  E l us i one  fiscale (ad vocem) ,  cit . , pagg . 5-6 . 
53 Cfr. R .  LUPI  - G .  SEPIO,  E lus ione fi scale (ad vocem) ,  cit . , pag .  1 1 .  
54 S i  tratta di una  forma di i n terpe l l o  introdotta nel nostro ord inamento da l i a  legge n. 4 1 3/1 99 1 , la  qua le  ha ricevu

to attuaz ione mo lto p iu  tardi con i d ecreti m in isteri a l i  de l  1 3  g i ugno  1 997 numeri 1 94 e 1 95 .  Per a lcune conside
razion i  su  ta le t ipo d i  i n terpe l l o ,  cfr. ZIZZO, D i ritto d ' i nterpe l l o  e ru l i ng ,  i n  R iv. D i r. Tri b . ,  1 992 ,  pagg .  1 36 e segg . ;  
LA ROSA, Pr ime consideraz ion i  s u i  d i ritto d i  i nterpe l l o ,  i n  l i  F isco,  1 992 ,  pagg 7946 e segg .  Per un 'attenta r ico
struz ione de l l ' istituto de l l ' i nterpe l lo ,  cfr. G. SEP IO ,  voce l n terpe l lo  (D i r. Tri b . ) ,  i n  l i  D i ritto . Enc ic loped ia G iur id ica 
de l  Sole 24-0re, vo l .  8 ,  M i l ana ,  2007,  pagg 1 1 6  e segg . 

55 Su l lo Statuto de l  contribuente s i  r inv ia a l l e  attente r icostruz ion i  d i  A. UR ICCH IO ,  voce Statuto de l  contribuente, i n  
D igesta Agg . ,  vo l .  l i . ,  Tori no ,  2003 ,  pagg .  845  e seg g . ;  F .  BIANC H I  - R .  L U P I ,  voce Statuto de l  contribuente, i n  l i  
D i ritto . Enc ic lopedia G i u rid ica d e l  Sole 24-0re, v o l .  1 5 , M i l a n a ,  2 0 0 7 ,  pagg 4 1 9 e seg g . ,  A.  FANTOZZI - A. F E 
DELE (a cura d i ) ,  Statuto d e i  d i ritti d e l  contr ibuente, M i l a n a ,  2005 .  

56 Per ta l i  considerazion i ,  s i  r inv ia a R .  LUPI  - G .  SEPIO,  E lus ione fiscale (ad vocem) ,  cit . , pag .  1 1 .  
57 Gosi , a ncora , R .  LUP I  - G. SEP IO ,  E lus ione fisca le (ad vocem) ,  cit . , pag 1 1  
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Invero, le ipotes i  piu frequenti nelle quali l ' interpello speciale antielusivo ha 
trovato appl icazione riguardano proprio la disposizione antielusiva genei:ale, a ri
prova del l ' interesse che l ' ist ituto ha susc itato nella prass i  appl icativa58 •  

58 l nteresse sol leva, a l tresi , Io  strumento d i  cu i  a l l ' a rt. 37 b is ,  comma 8 ,  D . P. R .  n .  600/1 973 ,  fi na l izzato a l l a  d isapp l i 
caz ione de l le norme a nt ie lus ive a struttu ra o rd i na ri a ,  i l  qua le  si pone come a lternativa a l l ' i n terpel lo spec ia le an
tielus ivo .  La prev is ione normativa d ispone che « le norme tributarie fi na l izzate a contrastare comportamenti an 
t ie lusiv i  possano essere d isapp l i cate qua lo ra i l  contri buente d imostri che ne l la  partico la re fattispecie ta l i  effetti 
e lus iv i  non  potevano verificars i .  A tal fi ne il contribuente deve presentare istanza al d i rettore reg iona le del le en
trate competente per territor io ,  descrivendo compiutamente l 'operazione e ind icando le d isposizion i  normative d i  
cu i  s i  chiede la  d isappl icazione» . 
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L' ELUS IONE C O M E  CATEGORIA AUTONOMA D E L  D I RITTO TRIBUTARIO 

1 1  fenomen o dell ' elusione puo essere ricondotto a l la  morfologia delle categorie 

giuridiche trasversal i .  lnfatti ,  la fatti specie elusiva e una figura d iffusa nel s i stema 

normativo, presente in vari settori del d iritto positivo : il diritto civi le ;  il diritto am

ministrativo; il diritto tributario .  I n  quest'ultimo comparto, la fenomenologia e co

nosciuta come «elusione fiscale» .  

A differenza di altre figure, l ' elusione non costitui sce una categoria formale, in 
quanto manca di  una nozione normativa: s i  tratta, in realta, di una categoria logica, 

idonea ad individuare le ipotesi di aggiramento delle norme tributarie .  

Eludere una di sposizione fiscale s ignifica aggirarla, o mediante i l  perfeziona

mento di apposite fattispecie c iv i l i stiche, o attraverso comportamenti posti in essere 

al lo scopo di azzerare o di rendere meno gravoso il carico fiscale .  

Jn  altri termini ,  l ' elusione si real izza allorquando i mezzi uti l izzati per costrui

re la fattispecie risultano i rreprensibi l i  sui piano formale del d iritto posit ivo; diversa

mente, si rientrerebbe nel la figura del l ' evasione fi scale .  

La fatti specie elusiva presenta origini storiche remote : gia nelle fonti del diritto 

romano e possibile annoverare tracce dell ' i stituto . Difatti ,  l ' elusione puo essere ri 

condotta all ' antica figura del l ' agere in fraudem legis, quale comportamento umano 

che, sebbene caratterizzato dal rispetto di singole disposizioni ,  trasgrediva i principi 

di un settore normativo o quel l i  desum ibi l i  dal complesso ordinamentale .  

Nel l ' attual ita, i l  lemma «elusione» individua situazioni ne l le  qual i ,  malgrado i l  

ri spetto del la lettera del la d i sposizione, e violata la ratio legis, ossia Io  spirito che la 

norma esprime, con conseguente lesione dell ' interesse tutelato . 

In  realta, la fatti specie elusiva, pur derivando storicamente dal negozio in frode 

alla legge, presenta elementi d i  d ifferenziazione dagl i  i stituti del l ' evasione, della s i 

mulazione e dell ' abuso del diritto . 

Difatti , l ' evasione si ravvisa allorquando il contribuente occulta proventi o de

duce costi inesistenti . A differenza del comportamento elusivo, l ' evasione costitu i 

sce un vero e proprio illecito, che puo integrare gl i  estrem i di  un ' infrazione ammi

nistrativa, che implica l ' appl icazione di  sanzioni tributarie amm inistrative, ovvero, 

nelle ipotesi piu gravi ,  que l l i  di un reato penale, che comporta l ' irrogazione di  san

zioni tributarie penal i .  
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La simulazione integra ipotesi  nelle quali le parti pongono in essere un regola
mento so ltanto apparente della fattispecie, mentre gl i  interessi funzional i al gegozio 
sono in concreto inesistenti (simulazione assoluta) o diversi da quel l i  effettivamente 
perseguiti (simulazione relativa) .  

Da l  punto di  vista tributario, la simulazione assume ri l ievo allorquando e uti l iz
zato un prestanome, che appare formalmente soggetto passivo d ' imposta, nella cui 
sfera giuridica s i  produrranno g l i  effetti del l ' atto e a carico del quale s i  applichera i l 
tributo; oppure nel l ' ipotesi in cui viene mascherata una certa operazione, attraverso 
l ' attribuzione di una qualificazione giuridica che comporta l ' applicazione di un trat
tamento fiscale meno oneroso. 

Nell ' «abuso del diritto», infine, i l  diritto soggettivo cessa d i  ricevere tutela, in 
quanto esercitato in difformita dai suoi l imiti funzional i :  i l  comportamento del tito
lare del diritto, malgrado la conformita formale alla disposizione normativa, tradisce 
le final ita intrinseche della norma.  

Per quanto l ' e lusione fiscale prenda le mosse dal  negozio in frode al la legge 
(art. 1 344 cod. c iv.) ,  quindi, le due fattispecie presentano moltepl ic i  elementi discre
tiv i :  l ' imperativita del la norma tributaria riveste pecul iarita diverse dal l ' imperativita 
del l ' art . 1 3 44 cod. c iv„ che tende ad impedire che i soggetti dell 'ordinamento possa
no dare surrettizia attuazione a regolamenti negoziali in contrasto con interessi me
ritevoli  d i  tutela. 

In altri term ini ,  ! ' art. 1 344 cod. c iv. s i  riferisce alle norme imperative di  diritto 
privato, le qual i, nel l ' individuare i l imiti all ' autonomia negoziale, inibiscono com
portamenti diretti a raggirare un' autoregolamentazione dei rapporti privati difforme 
da quanto astrattamente previsto dal legislatore . 

Questa connotazione finali stica esclude che la dispos izione possa essere appli
cata ai negozi in frode al fisco ( c .d .  negotia in fraudem fisci) .  
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OBEJŚC I E  PRAWA JAKO SAM ODZI ELNA 

KATEGORIA PRAWA PODATKOWEGO 

Przypadek obej ścia prawa i j est rozpowszechnionym zjawiskiem w systemie 
prawnym, obecnym w różnych dziedzinach prawa pozytywnego : w prawie cywil
nym; w prawie admin istracyjnym; w prawie podatkowym . W tym ostatnim segmen
cie prawa fenomen j est znany j ako "unikan ie  podatków". 

W odróżnieniu od innych zjawi sk, obchodzenie przepisów nie stanowi formal
nej kategori i ,  ponieważ brakuj e w nim elementu prawnego: chodzi w rzeczywistości 
o kategorię logiczna, zdolną do określen ia założeń związanych z ominięciem zasad 
podatkowych. 

Obej ście przepi su podatkowego znaczy uniknięcie go poprzez doprowadzenie 
do odpowiednich okoliczności cywi lnych lub poprzez działania w celu wyzerowa
nia lub zmniej szenia obciążenia podatkowego. 

Innymi słowami,  obej ście prawa dokonuje  się więc, kiedy środki użyte do skon
struowania okol iczności z formalnego punktu widzenia prawa pozytywnego nie 
sprzeciwiają  się przepi som prawa; w przeciwnym razie m iałoby się do czynienia ze 
zjawi skiem unikania podatków. 

Zjawisko obchodzenia prawa ma bardzo stare pochodzenie :  już w źródłach 
prawa rzymskiego można znaleźć ślady tej instytucj i .  Obchodzenie prawa może 
być sprowadzone do starożytnego agere in fraudem legi s, czyl i  zachowania ludzkie
go, które, pomimo poszanowania poszczególnych przepi sów prawnych, naruszało 
główne zasady prawodawstwa lub zasady pochodzące ze zbioru norm prawnych . 

Obecnie termin «obej ście prawa» określa sytuacje kiedy, pomimo poszanowa
n ia  dla treści przepi su, jest łamana ratio legis, czyl i  duch, który wyraża przepis, 
z j ednoczesną szkodą dla interesu chronionych . 

W rzeczywistości ,  zj awisko obej ścia prawa, pomimo, że hi storycznie pochodzi 
od aktu oszustwa, posiada elementy, które odróżniająje  od instytucj i unikania poda
tków, symulacj i  i nadużycia prawa. 

W i stocie, uznaj e  się za unikanie podatków sytuację, kiedy podatnik ukrywa 
przychody lub odejmuje  od przychodu nie istniejące koszty. W odróżnieniu od 
działań dążących do obej ścia prawa, unikanie  opodatkowania stanowi prawdziwy 
i właściwy czyn niedozwolony, noszący znam iona wykroczenia administracyjnego, 
co wiąże się z nałożeniem kary grzywny za wykroczenie skarbowe, a w najbardziej 
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skraj nych przypadkach, można mówić o przestępstwie karnym, za które grozi man
dat karny. 

Z symulacją  mamy do czynienia, kiedy strony podej mują  tylko pozorne działania, 
podczas gdy w rzeczywistości nie mają  one wywołać skutków prawnych (symulacj a  
absolutna) lub różnią s i ę  one od tych, do  których dąży s i ę  w rzeczywistości (symu
lacja  relatywna) . 

Z punktu widzenia prawa skarbowego symulacj a  j est i stotna, kiedy zostaj e  
użyty figurant, który będzie formalnie podatnikiem, d l a  którego będą wiążące efek
ty prawne aktu i który zostanie obciążony podatkiem; lub przypadek, kiedy zostaj e  
ukartowana pewna operacja, której nadaj e  s i ę  taką kwal ifikacj ę  prawną, która sku
tkuje mniej szym obciążeniem podatkowym. 

Podczas « nadużycia prawa» prawo podmiotowe przestaje  być chronio
ne, ponieważ jest wykonywane w sposób sprzeczny z j ego funkcjonalnymi ogra
niczeniam i :  zachowanie osoby uprawnionej ,  pomimo zgodności formalnej 
z rozporządzeniem prawnym, zdradza j ego prawdziwy ceł .  

Chociaż obej ście podatków ma swoje początki w akcie oszustwa praw
nego (art. 1 3 44 cod. civ.), obie czynności posiadaj ą  wiele e lementów, które j e  
rozróżniają: imperatywność przepi su podatkowego nabiera specyfiki odmiennej od 
imperatywności art . 1 3 44 cod. civ. ,  który dąży do zakazania podmiotom możliwości 
podstępnego korzystania z przepi sów prawnych w sposób sprzeczny z interesem 
publ icznym . 

Innymi słowy, art. 1 3 44 cod. civ. odnos i  s ię do imperatywnych zasad prawa 
prywatnego, które przy okreś laniu autonomi i  prawnej zabraniaj ą  czynów dążących 
do obej ścia samoregulacj i stosunków prywatnych różnej od tej przewidzianej w teo
rii przez ustawodawcę . 

Ta celowa konotacj a  wyklucza możl iwość zastosowania rozporządzenia do ak
tów oszustwa podatkowego ( negotia in fraudem fisci) .  
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EVAS ION OF LAW AS TH E CATEGORY OF TAX LAW 

The phenomenon of evasion i s  widespread in the lega! system and present in 
different areas of positive law :  in c iv i l  law;  in admini strative law; in tax law. In the 
latter, the phenomenon is known as "tax avo idance". 

In  contrast to other phenomena, the evasion of law is not a form al category, be
cause it l acks the element of law:  it is in fact a logi cal category, capable of determi 
ning the assumptions associated with the evasion of  tax princip les .  

Evasion of the tax provi sion means i ts  avoidance by implementing measures to 
reset or reduce the tax burden . 

In  other words, evas ion of law occurs when the means used to construct the cir
cumstances from the forma! point of view of positive law i s  not in  confl ict with the 
provis ions  of the law; otherwise, one would have to deal with the phenomenon of 
avoiding taxes.  

Key words :  taxes, appl ication of law, evasion, fraud 
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