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1. I collegamenti normativi t ra ordinament i giuridici diversi 
assumono varié configurazioni, a seconda della na tu ra del rap-
por to che lega un ordinamento ad un al t ro. Puo' darsi infatti che 
t ra un ordinamento e l 'altro intercorra un semplice nesso di co-
ordinamento o di collaborazione, cosicché ciascun ordinamento 
sia libero di r ichiamarsi all 'altro secondo propr i criteri ed in virtu 
di propr ie norme. Cosi' allorché, in virtü di una norma di diri t to 
internazionale privato, au tónomamente posta, un ordinamento 
statale richiama, per la disciplina d'un fatto avente elementi di 
estraneitá, la legge d'un al tro Stato, cio' avviene per volontá di 
tale ordinamento. Ed a questo spetta di por re in essere le misure 
necessarie affinché la legge straniera consegua reale efficacia nel 
propr io ámbito. Puo ' darsi che la legge straniera, per la sua formu-
lazione, per la chiarezza delle sue disposizioni, per la completezza 
delle sue previsioni, possa essere applicata tal quale nell 'ordina-
mento r ichiamante, cosicché non debba subiré alcuna integrazione 
e neppure alcun adat tamento . Invece puo ' awen i r e il contrario, a 
causa appunto delle part icolari tá della legge, nel qual caso si ren
de necessaria quella delicata operazione che nella teoría e nella 
prassi del diri t to internazionale privato si chiama adat tamento 
della no rma straniera r i ch i ama ta l . 

1. II p r o b l e m a d e l l ' a d a t t a m e n t o d e l l a n o r m a s t r a n i e r a r i c h i a m a t a d a l l a 
n o r m a di d i r i t t o i n t e r n a z i o n a l e p r i v a t o , i n d i v i d u a t o d a l l a d o t t r i n a n o n m o l t o 
t e m p o f a , h a m a g g i o r e c o n s i s t e n z a c o n c r e t a d i q u a n t o s i p o s s a s u p p o r r e . 
B a s t a i n f a t t i p r e n d e r e i n e s a m e l a p r a s s i p e r c o n s t a t a r e c o m e n e l l ' o r d i n a -
m e n t o r i c h i a m a n t e s i a u t i l i z z a t a t a l v o l t a s o l t a n t o i n p a r t e l a n o r m a s t r a n i e r a , 
o v v e r o s i a n o a p p o r t a t i a d e s s a d e g l i a d a t t a m e n t i . L e q u e s t i o n i c o n n e s s e a t a l e 
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Per effetto del l 'adat tamento súbito, la no rma straniera é sog-
getta a certe variazioni, sia eventualmente sul piano del suo com
pletamente , sia su quello della sua applicazione. Cosicché si puo ' 
dire che essa non é la medesima norma che si t rova ñeca legge 
straniera, ma qualche cosa di diverso. Una simile alterazione del
la no rma é resa possibile dal fatto che l 'ordinamento r ichiamante 
si vale del diri t to straniero e se ne puo ' valere totalmente od an
che in par te , supplendo, per rendere applicabile nel propr io or-
dinamento la norma straniera, con propr i criteri e s t rumenti . In 
quanto le norme di dir i t to internazionale privato sonó delle nor
me poste au tónomamente dallo Stato, senza il consenso dello 
Stato al quale appart iene la norma richiamata, ció' non incontra 
alcun ostacolo. Tanto piü in quanto si rifletta che oggetto della 
disciplina giuridica che si a t tua in virtü delle norme di diri t to in
ternazionale privato sonó rappor t i di diri t to privato, r ispetto ai 
quali la soggezione alia legge é circostanza nórmale. Per tanto non 
sorge neppure l'ipotesi che lo Stato al quale appart iene la legge 
r ichiamata possa in qualche modo sindacare l'uso che di essa 
viene fatto nell ' ordinamento r ichiamante. D'altra par te che il 
p r imo Stato non incontri limiti nel compiere l 'adat tamento, viene 
dimostrato anche dal fatto che lo Stato r ichiamante puo ' ricor-
rere, per la disciplina di una data fattispecie, al r ichiamo congiun-
to o cumulativo di piü ordinament i stranieri , nel qual caso la 
legge d'un dato Stato estero concorre soltanto in par te a regolare 
la fattispecie. 

2. Tale essendo la situazione che si viene a creare in seguito 
alia collaborazione normativa t ra piü Stati su un piano pari tar io , 
allorché ognuno degli ordinament i statali é indipendente r ispetto 
all 'altro e non é vincolato da alcuna norma di dir i t to internazio
nale circa le modali tá mediante le quali la det ta collaborazione si 
deve a t tuare , si puo ' r iscontrare análoga situazione quando la re-
lazione normat iva intercorre t ra il dir i t to internazionale e il dirit
to statale. Questo puo ' r inviare al diri t to internazionale, o w e r o 

f e n ó m e n o s u p e r a n o q u i n d i i l q u a d r o d e l l a p r o b l e m á t i c a c h e s o r g e i n c a s o di 
r i c h i a m o c u m u l a t i v o di p i ü l e g g i s t r a n i e r e : i n f a t t i q u e s t o é u n a s p e t t o t i p i c o 
de l f e n ó m e n o , m a n o n il so lo , a n c o r c h é l a d o t t r i n a m o s t r i di c o n s i d e r a r l o , s e 
n o n p r e m i n e n t e , c e r t o e m b l e m á t i c o : c fr . CANSACCHI, Scelta e adattamento 
delle norme straniere richiamate, T o r i n o 1 9 3 9 ; IDEM, « L e c h o i x e t l ' a d a p t a -
t i o n d e l a r e g l e é t r a n g é r e d a n s le conf l i t d e s lo i s» , in Becueil des Cours de 
l'Académie de droit international, 1 9 5 3 , I I , p . I l l s e g g . ; SCHRODER, Anfass-
ung und Gesetzauslegung in internationalen Privatrecht, B e r l i n 1 9 6 1 . D a u l 
t i m o , e s e m p r e ne l l o s t e s s o s e n s o , v e d i i n o l t r e BALLARINO, Forma degli atti 
e diritto internazionale privato, P a d o v a 1 9 7 0 , p . 2 4 ; VITTA, Diritto interna
zionale privato, I, T o r i n o 1 9 7 2 , p . 4 7 8 . 
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ques 'ul t imo puo ' rinviare al diri t to statale: m a anche in questo 
ordine di rappor t i mi sembra che non sia esclusa la facoltá di 
adat tamento . 

In altr i termini si puo ' utilizzare nel dir i t to internazionale una 
norma o un concetto di dir i t to interno e viceversa, il che puo ' com
por ta re ada t tamento del principio o della norma, appunto perché 
si t ra t ta di sistemi distinti, quantunque s t re t tamente collegati. Al 
r iguardo potrebbero tut tavia sorgere delle obiezioni contro la li
ber ta di adat tamento , per la preminenza che, in genere, viene at-
tr ibuita alia norma internazionale nei confronti della norma in
terna; senonché l 'adat tamento non puo ' escludersi, almeno dal 
punto di vista dell 'ordinamento italiano. Accade infatti che, in 
mater ia di esecuzione d'un accordo internazionale, vengano in-
t rodot te nell 'ordine di esecuzione norme particolari di diri t to in
terno intese a rendere possibile l 'adempimento degli obblighi im-
posti dall 'acordo. II che puo ' ol trepassare la semplice sfera del-
l'esecuzione ed incidere sulla por ta ta delle norme internazionali. 
E non sembra inoltre da escludersi che anche nel caso della re-
cezione automática delle no rme consuetudinarie internazionali 
prevista dall 'art . 10 I comma della Costituzione, avvenga un adat
tamento delle norme stesse alie esigenze dell 'ordinamento italia
no 2. 

Se dunque il completamento della norma straniera, la sua par-
ziale utilizzazione, il concorso della no rma interna con quella es-
tranea sonó possibili allorché t ra i relativi ordinamenti intercor-
rono soltanto relazioni di cooperazione e di coordinamento, la 

2. P o i c h é i n v i r t ü d e l l ' a d a t t a m e n t o a u t o m á t i c o de l d i r i t t o i n t e r n o a l i e 
n o r m e de l d i r i t t o i n t e r n a z i o n a l e g e n é r a l e , l e qua l i s o n ó i n g r a n p a r t e di n a t u r a 
c o n s u e t u d i n a r i a , e s s e e n t r a ñ o a f a r p a r t e d e l l ' o r d i n a m e n t o i n t e r n o , n e d e r i v a 
c h e s i a il g i u d i c e , s i a il s o g g e t t o d e s t i n a t a r i o h a n n o il p o t e r e di i n t e r p r e t a r l e , 
d o p o a v e r n e f i s s a t o il c o n t e n u t o . 

T a l e o p e r a z l o n e i n t e r p r e t a t i v a é p i ü c o m p l e s a e p i ü p r o f o n d a d i q u e l l a 
r i g u a r d a n t e l e n o r m e i n t e r n a z i o n a l i s c r i t t e , p e r c h é d e v e r e n d e r e p o s s i b i l e 
l a r i l e v a z i o n e , c i o é l a c o n s t a t a z i o n e deH'es i s t enza , d e l l a n o r m a c o n s u e 
t u d i n a r i a . T a l v o l t a p o i io p r i n c i p i c o n s u e t u d i n a r i i n t e r n a z i o n a l i , i n t a n t o 
d i v e n t a n o a p p l i c a b i l i n e U ' o r d i n a m e n t o i n t e r n o i n q u a n t o v e n g a n o i n t e g r a t i . 
O r b e n e s i p u o ' a m m e t t e r e c h e s i a l ' i n t e r p r e t a z i o n e , s i a l ' i n t e g r a z i o n e v e n g a n o 
e f f e t t u a t e , n o n s o l o d a o r g a n i i n t e r n a z i o n a l i , m a a n c h e d a o r g a n ! i n t e r n i c h e 
n e s i a n o i d e s t i n a t a r i . I n t a l e i p o t e s i é c h i a r o che , in s e d e di a p p l i c a z i o n e , l a 
n o r m a s u b i s c e u n a d a t t a m e n t o p i ü o m e n o p r o f o n d o : il c h e d i m o s t r a c h e l a 
n e c e s s i t á d e l l ' a d a t t a m e n t o é p e r l o p i ü m a g g i o r e p e r l a n o r m a i n t e r n a z i o n a l e 
c o n s u e t u d i n a r i a c h e p e r l a n o r m a i n t e r n a z i o n a l e s c r i t t a . 

S u l l a d i s t i n z i o n e f r a r i l e v a z i o n e e d i n t e g r a z i o n e e s u l c o m p l e s s o d e i p r o -
b l e m i i n t e r p r e t a t i v i c h e v i s i c o n n e t t o n o v e d i BARILE, G . , « L a r i l e v a z i o n e e 
l ' i n t e g r a z i o n e de l d i r i t t o i n t e r n a z i o n a l e n o n s c r i t t o e la l i b e r t a di a p p r e z z a -
m e n t o d e l g i u d i c e » , i n Comunicazioni e studi dell'Ist. di diritto internazionale 
dell'Univ. di Milano, V , p . 149 . 
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situazione si presenta in termini diversi allorché ci si trova in 
presenza di ordinament i integrati o destinati ad integrarsi . 

3. Con la creazione delle Comunitá europee il fenómeno del-
l 'integrazione giuridica fra ordinamenti diversi ha infatti assunto 
una sua propr ia configurazione, tanto da poter essere apprezzato 
su basi concrete. L'integrazione puo ' anzitutto r iguardare la con-
nessione t ra ordinamento comunitario e ordinamento interno, in 
quanto le rispettive s t ru t ture vengono in contat to: si t r a t t a in 
tal caso dell 'integrazione s t rut turale , che diamo qui per presup-
posta, giacché non interessa dire t tamente la nos t ra indagine. 

Impor ta invece met tere in grande rilievo l 'integrazione norma
tiva t ra diri t to comunitar io e diri t to interno: essa ha per oggetto 
non le s t ru t ture istituzionali, ma le norme del diri t to comunita
rio, in quanto si applicano ai soggetti dell 'ordinamento interno 
degli Stati m e m b r i 3 . 

L'integrazione normativa si manifesta sotto vari aspett i : il 
p r imo da considerare é quello at t inente alle fonti delle norme giu-
ridiche: in seguito alia creazione delle Comunitá, si é concretata 
una stret ta connessione fra le fonti dell 'ordinamento comunitar io 
e quelle degli ordinamenti giuridici degli Stati membri . Infatti in 
questi ult imi acquistano efficacia diret ta anche i processi di pro-
duzione giuridica previsti dai Trat ta t i comunitari , cosicché opera 
una produzione normativa che si aggiunge a quella contemplata 
dalle rispettive costituzioni. Per tanto si é in presenza di una de
roga al principio costituzionale generalmente ammesso, per cui 
le fonti di ogni ordinamento giuridico sono soltanto quelle stabi-
lite dalla costituzione. 

Dato ció', non é mancata qualche opinione dottr inale, secondo 
cui le fonti comunitar ie sono diventate fonti di diri t to interno, 

3 . S u l f e n ó m e n o d e l l ' i n t e g r a z i o n e g i u r i d i c a f r a i d u e o r d i n a m e n t i s i v a 
o r m a i f o r m a n d o t u t t a u n a l e t t e r a t u r a , c h e n o n é i l l u o g o qui di c i t a r e . B a s t i 
r i f er i r s i a q u a l c h e s c r i t t o di p r i m a i m p o s t a z i o n e , c o m e que l l i di SATTLER. Das 
Prinzip der funktionellen Integration und die Einigung Europas, G o t t i n g e n 
1 9 6 7 ; ADLER, Koordination und Integration ais Rechtsprinzipien. Ein Beitrag 
zum Problem der derogatorischen Kraft des Europaischen Gemeinschafts-
rechts gegenüber einzelstaatlichen Recht, B r u g e s 1 9 6 9 ; SCHLOCHAUER, « D e r 
G e r i c h t s h o f d e r E u r o p f i i s c h e n G e m e i n s c h a f t e n a i s I n t e g r a t i o n s f a k t o r , in Fest
schrift für W. Hállstein, F r a n k f u r t 1 9 6 6 , p . 2 6 6 . 

U n a s i n t e s i de i v a r i o r i e n t a m e n t i d o t t r i n a l i t r o v a s i i n MONACO, « N o t e s s u r 
l ' i n t é g r a t i o n j u r i d i q u e d a n s l e s C o m m u n a u t é s e u r o p é e n n e s » , i n Miscellanea 
W. J. Ganshof van der Meersch, B r u x e l l e s 1 9 7 2 , I I , p . 3 0 9 ; m e n t r e n o t e v o l e 
r i l i e v o h a lo s f o r z o c o s t r u t t i v o c o m p i u t o d a PESCATORE, Le droit de l'intégra
tion, L e i d e n 1 9 7 2 . S i g n i f i c a t i v o , p e r d e n o t a r e l a l i n e a di p e n s i e r o d e l l ' A . , é i l 
s o t t o t i t o l o d e l l a m o n o g r a f í a : E m e r g e n c e d'un p h é n o m é n e n o u v e a u d a n s l e s 
r e l a t i o n s i n t e r n a t i o n a l e s s e l o n l ' e x p é r i e n c e d e s C o m m u n a u t é s e u r o p é e n n e s . 
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pieriamente equiparabili a queste ult ime. Peral tro tale conclusione 
sembra eccessiva. In realtá le fonti comunitar ie non funzionano 
individualmente per ciascuno degli ordinament i giuridici degli 
Stati membri ; esse operano, al contrario, congiuntamente e si
mul táneamente , per tut t i gli ordinamenti interni degli Stati mem
br i della Comunitá. 

Ecco dunque come si presenta la pr ima e fondamentale attua-
zione del principio dell 'integrazione giuridica fra ordinamenti 
giuridici diversi; vale a dire nel senso che le fonti proprie d'un 
dato ordinamento giuridico valgono egualmente come fonti di al-
tri ordinamenti giuridici. 

Accanto a questo elemento dell 'integrazione giuridica fra ordi
namento comunitario e ordinamento interno se ne deve porre un 
altro, il quale consiste nel principio dell'efficacia immediata delle 
no rme comunitar ie negli ordinament i interni degli Stat i membri . 
Esso significa che le norme create mediante i processi di produ-
zione giuridica previsti dall 'ordinamento comunitario acquistano 
piena efficacia nei confronti dei soggetti del l 'ordinamento inter
no, senza alcuna necessitá di misure interne di adat tamento . Il 
che é propr io sopra t tu t to delle norme contenute nei regolamenti 
comunitar i di na tu ra normativa, come é espressamente affermato 
dalle norme dei Trat ta t i comunitar i (art . 189 Trat ta to CEE). 

4. Per questo si dice ormai usualmente che la no rma comuni
tar ia si integra al diri t to interno. 

Bisogna peral t ro notare a questo r iguardo che la dot t r ina ha 
in t rodot to un 'ul ter iore distinzione, per cui bisognerebbe conside
ra re da un lato le norme immediatamente applicabili nell 'ordina-
mento interno e dall 'altro quelle che vi sonó diret tamente appli
cabili. Se dice infatti che una no rma immedia tamente applicabile 
non é per ció' stesso anche diret tamente applicabile. E si sog-
giunge che il carat tere immediato di una norma, quanto alia sua 
applicazione, esprime la sua quali tá di no rma giuridica perfetta, 
come tale capace di realizzarsi per forza propria . Invece l'appli-
cabilitá diret ta di una norma concerne una sua qualitá ulteriore, 
la quale si rivela in ragione degli effetti che essa produce nell'or-
dinamento interno. 

Questo rilievo di na tura teórica apre la via a quell'evoluzione 
concettuale dell ' integrazione giuridica t ra dir i t to comunitar io e 
diri t to interno, la quale é dovuta soprat tu t to alia giurisprudenza 
della Corte di giustizia delle Comunitá europee. Attraverso una 
serie di pronunzie che hanno progressivamente sempre meglio 
delineato il concetto dell'effetto diretto delle norme comunitarie, 
come caratterist ica ulteriore che si aggiunge alia loro immedia-
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tezza, si é giunti a superare le singóle fattispecie contingenti ed a 
fissare alcuni elementi dimostrativi dell'effetto d i r e t t o 4 . 

Un pr imo elemento r iguarda la formulazione della norma, co-
sicché una norma puo ' essere d'effetto diretto, cioé investiré i sin-
goli di diritti e doveri che i giudici interni devono garantiré, allor-
ché essa impone ai destinatari un compor tamento preciso, senza 
alcuna riserva. Il che conduce ad escludere che le norme mera
mente programmatiche, ovvero quelle che impongono obblighi 
condizionati possano dar vita a situazioni giuridiche invocabili 
dai singoli, appunto perché il corr ispondente diri t to od obbligo 
non é determinato. Quindi si richiede anzi tut to alia no rma comu
nitaria positivitá e precisione di contenuto. 

Un secondo elemento non attiene alia norma in sé, valutata in 
rappor to alia sua formulazione, ma si riferisce alia sua comple-
tezza. Una data disposizione é di applicabilitá diret ta quanto la 
disciplina che essa pone sia completa e non necessiti quindi di 
ulteriori svolgimenti da par te di organi statali o comunitar i . Al 
r iguardo bisogna tener contó dell 'elasticitá che tale requisito pos-
siede: in altri termini l 'applicabilitá diret ta di una data norma 
non é da escludere, per il semplice fatto che essa contempli il rin-
vio ad ulteriore regolamentazione da par te di organi statali o co
muni tar i . Infatti , allorché si t ra t t i d 'una disciplina di mera ese
cuzione, dest inata cioé semplicemente a facilitare l'applicazione 
di una norma in sé e per sé giá completa, nulla viene aggiunto alia 
norma, quanto alia sua por ta ta normativa. 

Un terzo elemento rivelatore di detta qualitá va a t tentamente 
considerato, poiché é difficile da accertare. Esso consiste nello 
stabilire se la disposizione lasci agli Stati membr i la possibilitá di 

4 . L a d o t t r i n a h a p r e s o i n a t i e n t a c o n s i d e r a z i o n e il c o n c e t t o d i e f f e t t o 
d i r e t t o de l le n o r m e c o m u n i t a i r e e d h a p e r p a r t e s u a c o n t r i b u t o a d e l i m i t a r e 
t a l e n o z i o n e di o r i g i n e g i u r i s p r u d e n z i a l e : cfr . RIGAUX, « L e p r o b l é m e d e s d i s 
p o s i t i o n s d i r e c t e m e n t a p p l i c a b l e s d e s t r a i t e s i n t e r n a t i o n a u x e t l eur a p p l i c a 
t i o n a u x t r a i t e s i n s t i t u a n t l e s C o m m u n a u t é s » , Rapport beige au deuxiéme 
colloque international de droit européen, Z w o l l e 1 9 6 6 ; M E R T E N S DE W I L M A R S , 
Les effets immédiats du droit européen ( t rad , d a l l ' o l a n d e s e a c u r a del s e r -
v i z i o g i u r i d i c o d e l l a C o m m i s s i o n e , doc . C E E n. 9 4 1 8 / S J / 6 9 ) ; TORRELLI, L'in-
dividu et le droit de la CEE, M o n t r e a l 1 9 7 0 ; B E B R , « L e s d i s p o s i t i o n s de d r o i t 
c o m m u n a u t a i r e d i r e c t e m e n t a p p l i c a b l e s » , i n Cahiers de droit européen, 1 9 7 0 , 
p . 3 s e g g . ; PESCATORE, « L ' a t t i t u d e d e s j u r i d i c t i o n s n a t i o n a l e s á l ' é g a r d d u 
p r o b l é m e d e s e f f e t s d i r e c t s d u d r o i t c o m m u n a u t a i r e » , i n Rev. trim, de droit 
européen, 1 9 7 0 , p . 1 0 0 s e g g . ; KOLLER, Die unmittelbare Anwerdbarkeit vol-
kerrechtlicher Vertrage und des EWG Vertrages im innerstaatlichen Bereich, 
B e r n 1 9 7 1 ; CONSTANT INESCO, L'applicabilité directe dans le droit de la CEE, 
P a r i s 1 9 7 0 ; CARBONE, Organi comunitari, controllo di legittimitá e soggetti 
privati, P a d o v a 1 9 7 3 , p . 1 2 s e g g . ; SORRENTINO, Corte costituzionale e Corte 
di giustizia delle Comunitá europee, M i l a n o 1 9 7 3 , I I , p . 3 s e g g . ; KOVAR, « L ' a p 
p l i c a b i l i t é d i r e c t e d u dro i t c o m m u n a u t a i r e » , in Journal du droit international, 
1 9 7 3 , p . 2 7 9 s e g g . 
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esercitare poter i discrezionali in ordine alia sua attuazione. Si 
aggiunge che l'effetto diret to é escluso anche quando la discrezio-
nali tá appar tenga ad un órgano comunitario, solo o in concorso 
con organi degli Stati membri . II che si verificherá raramente , ma 
influirá ugualmente sull'effetto diret to della disposizione. 

In altri termini, affinché tale effetto si producá non vi deve 
essere interposizione di organi diversi da quelli che hanno creato 
la norma. Quanto alia na tu ra del potere discrezionale mediante il 
quale avviene l 'interposizione, deve t ra t tars i di un potere, il quale 
appartenga ad organi che hanno veramente una lata facoltá di 
apprezzamento circa le modali tá secondo cui la no rma comuni
tar ia assume efficacia interna. Cosicché si deve r i tenere che l'ipo-
tesi si verifica quando il legislature o l 'organo amministrat ivo ef-
fet tuano l 'interposizione; cosicché si deve t ra t t a re dell'esercizio 
d 'un por tere di na tura politica, come quello che si t raduce nell'ini-
ziativa delle leggi o dei provvedimenti amministrat ivi che sonó 
necessari per l 'attuazione interna della norma. 

Le premesse ora poste appaiono indispensabili per valutare in 
una giusta prospett iva i problemi di ada t tamento del dir i t to in
terno al dir i t to comunitario che si pongono negli Stat i membr i 
delle Comunitá europee. Ognuno di tali Stat i ha propr ie rególe 
costituzionali che, d i re t tamente o indiret tamente, presiedono a 
tale adat tamento . Ma, nonostante l'esistenza di no rme di prin
cipio, riesce sempre difficile per il giudice o per l 'operatore giu-
ridico interno assumere una esat ta posizione di fronte ai sistemi 
giuridici che presuppongono, come nel caso di quello comprén
deme il diri t to comunitar io ed il diri t to interno, l 'integrazione di-
re t ta d'un diri t to nei confronti dell 'altro. 

Ad ogni modo la giurisprudenza della Corte comunitar ia e la 
dot t r ina che ne segna l'evoluzione hanno largamente facilitato il 
compito degli organi interni ai quali spet ta di provvedere affinché 
l 'integrazione diventi gradatamente u n fenómeno non solo cono-
sciuto in tu t te le sue attinenze, ma effettivamente operante. 

5. Un esempio notevole di recezione degli indicati concetti e 
di progresso nel senso d'una adeguata consapevolezza di fronte 
al fenomento dell 'integrazione giuridica é offerto dalla sentenza 
n. 183 del 1973 della Corte costituzionale i ta l iana 5 . 

5 . S u t a l e s e n t e n z a v e d i s p e c i a l m e n t e MONACO, « L a c o s t i t u z i o n a l i t á de i 
r e g o l a m e n t i c o m u n i t a r i » , in Foro it., 1 9 7 4 , I , p . 3 1 4 ; B E R R I , in Giur. it., 1 9 7 4 , 
p . 5 1 3 ; MONACO, «I r e g o l a m e n t i c o m u n i t a r i e l a c o s t i t u z i o n e i t a l i a n a » , in An-
nuario di diritto campar ato e di studi legislativi, vo l . X L V I ; FEUSTEL, in Euro-
parecht, 1 9 7 4 , p . 2 6 2 ; TOMMASI DI VIGNANO, « I n m a r g i n e a l i a s e n t e n z a d e l l a 
C o r t e C o s t i t u z i o n a l e 2 7 d i c e m b r e 1 9 7 3 , n. 1 8 3 » , in Riv. di diritto europeo, 
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Essa é da segnalare in modo particolare, perché accoglie e svi-
luppa i concetti dell ' immediatezza e dell'effetto diret to delle nor
me poste dai regolamenti comunitar i . 

Nel par. 7 della motivazione in dir i t to si t rova un passaggio 
che, per la sua importanza e pertinenza, mer i ta di essere integral
mente r ipor ta to . 

La Corte dice: «Risponde alia lógica del sistema comunitar io 
che i regolamenti della CEE —sempreché abbiano completezza 
di contenuto dispositivo, quale caratterizza di regola le norme in-
tersoggettive— come fonte immediata di dirit t i ed obblighi sia per 
gli Stat i sia per i loro cittadini in quanto soggetti della Comunitá, 
non debbano essere oggetto di provvedimenti statali a carat tere 
r iprodutt ivo, integrativo o esecutivo, che possano comunque dif-
ferirne o condizionarne l 'entrata in vigore, e tanto meno sostituir-
si ad essi, derogarvi o abrogarli anche parzialmente». 

Tale periodo va interpretato tenendo contó del contesto della 
sentenza, e sopra t tu t to di quano essa ha statui to al par . 5, allor-
ché ha qualificato i regolamenti comunitar i . Essi sonó da rite-
nersi: «atti aventi contenuto normativo genérale al pari delle leg-
gi statuali, forniti di efficacia obbligatoria in tu t t i i loro elementi, 
e diret tamente applicabili in ciascuno degli Stati membri , cioé 
immediatamente vincolanti per gli Stati ed i loro cittadini, senza 
la necessitá di norme interne di ada t tamento o recezione». 

Ció' posto, si deve pensare che quanto affermato nel par . 7 
non abbia carat tere ripetitivo rispetto a quanto si legge nel par . 5. 
Cosicché appare che la Corte, nei due passi, si é riferita a due con
cetti diversi: in quello del par . 5 non ha fatto al t ro che r iprendere 
la dizione dell 'art. 189 del Trat ta to , ponendo inoltre in rilievo l'ef-
ficacia immediata dei regolamenti nel l 'ordinamento interno. In-
vece, in quello del par . 7 ha avuto in vista gli effetti dei regola
ment i r ispet to ai soggetti del l 'ordinamento interno. In al tr i ter
mini si é riferita all'effetto diret to delle norme regolamentari , il 
quale consiste nella circostanza che la no rma é capace di confe
riré ai soggetti dell 'ordinamento interno dei diritti o di imporre 
a loro carico degli obblighi, che devono essere garanti t i dal giu-
dice nazionale. II che significa che il soggetto interessato puo ' adi-

1 9 7 4 , p . 1 3 ; VALENTI, « N o r m e c o m u n i t a r i e e n o r m e i n t e r n e de l l o S t a t o a l i a 
l u c e d e l l a g i u r i s p r u d e n z a c o s t i t u z i o n a l e » , n e l l a s t e s s a Rivista, 1 9 7 4 , p . 1 3 3 ; 
PÁNICO, « L a l e g i t t i m i t á d e l l a n o r m a t i v a c o m u n i t a r i a d ' e f e t to d i re t to» , n e l l a 
s t e s s a Rivista, 1 9 7 4 , p . 2 0 1 ; SORRENTINO, « R e g o l a m e n t i c o m u n i t a r i e r i s e r v a 
di l e g g e » , in Diritto e pratica tributaria, 1 9 7 4 , p . 2 4 5 ; MENGOZZI, « U n o r i e n t a -
m e n t o r a d i c a l m e n t e n u o v o i n t e m a di r a p p o r t i t r a d i r i t t o i t a l i a n o e d i r i t t o 
c o m u n i t a r i o » , in Riv di diritto internazionále, 1 9 7 4 , p . 4 0 8 ; BARILE, P . , « I I 
c a m m i n o c o m u n i t a r i o d e l l a Corte» , i n Giurisprudenza costituzionale, 1 9 7 3 , 
p . 2 4 0 6 . 
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re, sulla base di una tale norma, i t r ibunali nazionali, per ot tenere 
il r ispetto dei dirit t i che ne derivano. 

Che poi, accanto alie persone fisiche e giuridiche di dir i t to in
terno, la sentenza menzioni anche gli Stati, in quanto soggetti dell ' 
ordinamento interno, puo ' intendersi nel senso che uguale tutela 
giurisdizionale interna spetta anche alio Stato ed ai suoi organi. 

6. II problema delicato da risolvere é quello che sorge dalla 
condizione posta dalla Corte affinché una norma regolamentare 
consegua l'effetto diret to: essa deve avere completezza di conte-
nuto dispositivo. La questione investe i carat ter i e la stessa for-
mulazione della no rma regolamentare. A pr ima vista si potrebbe 
ri tenere che la Corte abbia inteso negare l'effetto diret to a tut te 
quelle disposizioni regolamentari che, essendo meramente pro-
grammatiche, ovvero indeterminate nel loro contenuto, ovvero 
condizionate, non sonó di per sé stesse immediatamente precetti-
ve. Cosicché le norme regolamentari dovrebbero dividersi in due 
grandi categorie: quelle complete sotto l 'aspetto del comando 
che contengono, e quelle incomplete. Soltanto le pr ime aprireb-
bero ai singoli interessati la via della tutela giurisdizionale inter
na, appunto perché tali soggetti sarebbero diret tamente investiti 
di dirit t i ed obblighi. Stando all 'ulteriore affermazione della Cor
te, le norme complete non dovrebbero in nessun caso essere toe-
cate da norme interne. Ció' in osservanza anche della giurispru-
denza della Corte comunitar ia per la quale non si consente agli 
Stati membr i di adot tare norme di diri t to interno che influiscano 
sulla por ta ta dei regolamenti. Tale divieto appare necessario per
ché anche norme integrative, interpretative o d'attuazione di quel
le comunitar ie pot rebbero modificare la sostanza di queste ul t ime. 

Se dunque le norme regolamentari complete sonó suscettibili 
di conseguiré di per sé stesse tut t i i loro possibili effetti, compresi 
quelli di na tura intersoggettiva, se ne dovrebbe dedurre , per con
verso, che le norme incomplete necessitano invece l ' intervento de
gli organi interni per raggiungere la loro piena efficacia. 

Si pone quindi il problema che taluni designano come quello 
delle lacune dei regolamenti comuni t a r i 6 . A questo r iguardo bi-

6. M i s e m b r a c h e n o n p o s s a p r o s p e t t a r s i u n p r o b l e m a d e l l e l a c u n e de i 
r e g o l a m e n t i c o m u n i t a r i e, i n g e n e r e , de l l e n o r m e c o m u n i t a r i e a s s u m e n d o l o 
d i s t i n t a m e n t e d a l l a q u e s t i o n e g e n é r a l e de l l e l a c u n e d e l l e n o r m e g i u r i d i c h e 
o, p e r d ir m e g l i o , d e l l ' o r d i n a m e n t o g i u r i d i c o i n t e s o n e l s u o c o m p l e s s o . 
D ' a l t r a p a r t e n o n é qu i il l u o g o p e r a c c e r t a r e s e l e c. d. l a c u n e d e i r e g o 
l a m e n t i c o m u n i t a r i s i c o l l e g a n o su l p i a n o d o m m a t i c o a q u e l l e d i u n d a t o 
o r d i n a m e n t o g i u r i d i c o . 

C e r t o s i p u o ' c o n c e p i r e c h e l ' o r d i n a m e n t o c o m u n i t a r i o , p e r s e s t e s s o 
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sogna peral t ro súbito avvertire che non puo ' t ra t tars i di lacune 
in senso proprio , tanto piü quando la lacuna vada riferita all 'atto-
regolamento. Infatti ogni regolamento, completo o incompleto, 
normativo o non normativo, é sempre assort i to dalla formula, 
t ra t ta dall 'art . 189, per cui esso é obbligatorio in tut t i i suoi ele-
ment i e di re t tamente applicabile in ciascuno degli Stati membr i . 
Cosicché ci si t rova in presenza della medesima problemática che 
sorge allorché una legge interna, formalmente perfetta, non é ap
plicabile in tu t te le sue disposizioni, perché alcune di esse sonó 
formulate in modo genérico, o non hanno forza dispositiva, op-
pure sonó applicabili soltanto in quanto vengano emesse, sul pia
no esecutivo, ossia regolamentare, norme ulteriori che ne rendano 
possibile l 'attuazione. Per cui, in mater ia di regolamenti comuni
tari , sarebbe piü corret to astenersi dal par lare di lacune dell 'atto, 
avere invece presenti le singóle norme e par lare di incompletezza 
delle norme. 

Ridot to il problema alie sue veré proporzioni, si t ra t ta di sta-
bilire come le autor i tá interne possono provvedere a rendere com
plete le norme regolamentari incomplete. 

considérate- , a b b i a de l le l a c u n e ; e c h e q u i n d i s i d e b b a s t a b i l i r e c o m e e d a 
c h i t a l i l a c u n e d e b b a n o e s s e r e c ó l m a t e . 

Ció ' p r e m e s s o , l a r e g o l a g e n é r a l e é c h e i n c i a s c u n o r d i n a m e n t o s i p r o v -
v e d e a c o l m a r e le l a c u n e p r o p r i e d e l l ' o r d i n a m e n t o m e d e s i m o . Cosi ' , a d 
e s e m p i o , i m e z z i a t t i a c o l m a r e le l a c u n e d e l l ' o r d i n a m e n t o i t a l i a n o p o s s o n o 
d i f f er i re d a que l l i a m m i s s i b i l i in u n a l t r o o r d i n a m e n t o . 

V e n e n d o a l c a s o d e i r e g o l a m e n t i c o m u n i t a r i , l a q u e s t i o n e d i v e n t a p i ü 
c o m p l e s s a , p e r c h é , c o m e é d i t u t t a e v i d e n z a , i r e g o l a m e n t i , d a l l a l o r o e n -
t r a t a i n v i g o r e , s i i n s e r i s c o n o d i r e t t a m e n t e n e l l ' o r d i n a m e n t o i n t e r n o e q u i n 
d i n e f a n n o p a r t e . C o s i c c h é s i p o t r e b b e r i t e n e r e c h e le r e l a t i v e n o r m e s i a n o 
a s s o g g e t t a b i l i a i m e d e s i m i p r o c e d i m e n t i di i n t e r p r e t a z i o n e e d i i n t e g r a -
z i o n e c h e s o n ó s e g u i t i i n u n d a t o o r d i n a m e n t o i n t e r n o . 

P e r a l t r o c ió ' é dubbio , p e r c h é a l l o r c h é s i t r a t t a di v a l u t a r e u n a n o r m a 
di o r i g i n e e s t r a n e a a H ' o r d i n a m e n t o , b i s o g n a t e n e r c o n t ó de i p r i n c i p i d i i n 
t e r p r e t a z i o n e p r o p r i d e l l ' o r d i n a m e n t o di o r i g i n e ; c ió ' v a l e In p a r t i c o l a r e 
p e r le n o r m e t r a t t e d a l l ' o r d i n a m e n t o i n t e r n a z i o n a l e , i l c h e é r i b a d i t o d a l l a 
d o t t r i n a . V e d i , f r a g l i a l tr i , MONACO, « L ' i n t e r p r e t a z i o n e d e g l i a c c o r d i i n t e r -
n a z i o n a l i a d o p e r a de l g i u d i c e i n t e r n o » , in Qiur. it., 1 9 4 5 , IV , p . 2 4 s e g g ; 
R U I N I , « L ' i n t e r p r e t a z i o n e d e l l e c o n v e n z i o n i i n t e r n a z i o n a l i e de l le n o r m e 
s t r a n i e r e i n g e n e r e d a p a r t e de l g i u d i c e i n t e r n o » , i n Foro it., 1 9 5 5 , I , p . 
5 1 8 ; MOSLER, « L ' a p p l i c a t i o n d u dro i t i n t e r n a t i o n a l p u b l i c p a r l e s t r i b u -
n a u x n a t i o n a u x » , i n Recueil des Cours de l'Académie de droit international, 
1 9 5 7 , I, p . 6 7 3 . 

L a q u e s t i o n e s i c o m p l i c a p e r le n o r m e c o m u n i t a r i e , r i s p e t t o a l l e q u a l i 
s u s s i s t e d a u n l a t o l a c o m p e t e n z a i n t e r p r e t a t i v a d e i g i u d i c e n a z i o n a l e e 
da l l ' a l t ro , in b a s e a l l ' ar t . 1 7 7 de l T r a t t a t o C E E , q u e l l a d e l l a C o r t e di g i u -
s t i z i a c o m u n i t a r i a , i l c h e s e m b r a i m p e d i r é , d a u n l a t o e da l l 'a l t ro , l 'ut i -
l i z z a z i o n e d e i m e d e s i m i c r i t e r i d ' i n t e r p r e t a z i o n e . 

S u l l a b a s e di q u e s t o d u p l i c e a s p e t t o de l p r o b l e m a , p a r l a s e n z a e s i t a -
z i o n e di l a c u n e de l l e n o r m e c o m u n i t a r i e d e r í v a t e , SBOLCI, « L e l a c u n e n e i 
r e g o l a m e n t i d e l l a C o m u n i t á e c o n ó m i c a e u r o p e a » , i n Riv. di dir. interna
zionale, 1 9 7 3 , p . 5 2 5 s e g g . , p o n e n d o l a s o l u z i o n e n o r m a t i v a de l p r o b l e m a 
s u l m e d e s i m o p i a n o di q u e l l a g l u d l z i a r i a . 
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A tal r iguardo si deve riconoscere che il grado di intervento 
delle autor i tá nazionali puo ' essere piü o meno intenso a seconda 
che la no rma regolamentare considerata sia piü o meno completa, 
in altri termini a seconda che essa contenga giá in sé almeno par te 
degli elementi che rendono possibile la sua piena efficacia nel-
l 'ordinamento interno, ovvero che non li possegga se non in mi-
sura limitata. 

Sembra quindi che si possa r icorrere a t re tipi di misure in
terne, le quali corr ispondono a t re distinti mezzi di ada t tamento 
della no rma considerata: si puo ' t ra t ta re di attuare pu ramente e 
semplicemente la no rma stessa; ovvero di interpretarla, ovvero 
ancora di integrarla. 

7. E ' evidente che attuazione, interpretazione ed integrazione 
di una norma sonó t re moment i diversi, ancorché sovente fra loro 
collegati. 

Per quanto concerne l 'attuazione di una norma regolamentare 
incompleta, si puo ' r i tenere che essa sia ammissibile qualora si 
estrinsechi in misure interne che, specificando il contenuto del 
comando comunitario o rendendolo piü omogeneo con le disposi-
zioni interne preesistenti sulle quali é dest inato ad influiré, non 
ne modificano peral t ro la sostanza precettiva. Cosi' se per faci
li tare l'esecuzione di un regolamento o per r imuovere certi osta-
coli di ordine amministrat ivo alia sua attuazione, viene emanato 
un regolamento interno, cioé un at to normat ivo subordinato al 
regolamento comunitar io, inteso questo come at to avente forza 
par i a quella della legge interna, ció' appare ammissibile. 

Per quanto r iguarda l ' interpretazione, nulla vieta agli organi 
dello Stato di procedervi e di chiarire i dubbi collegati all 'attua-
zione di una norma regolamentare mediante circolari, istruzioni, 
fo rmulan che guidino coloro ai quali compete di t r adur re in a t to 
il comando comunitar io nel senso di rendere la loro azione il piü 
possibile adérente alie esigenze comunitarie. Si t r a t t a in ogni ca
so di r icorrere, come ha chiari to la Corte di giustizia comunitaria, 
a no rme interpretative prive di carat tere obbl igator io 7 . 

In ordine infine all 'integrazione dei regolament i 8 , sembra dif-

7. V e d i s o p r a t t u t t o l e s e n t e n z e 18 f e b b r a i o 1 9 7 0 ( c a u s a 4 0 / 6 9 ) , 18 
g i u g n o 1 9 7 0 ( c a u s a 7 4 / 6 9 ) , 17 d i c e m b r e 1 9 7 0 ( c a u s a 3 0 / 7 0 ) , i n Raccolta 
della giurisprudenza della Corte, r i sp . X V I , p . 6 9 ; X V I , p . 4 5 1 ; X V I , p . 
1197 , c o n l e qua l i l a C o r t e h a t r a c c i a t o i l i m i t i che , a l r i g u a r d o , i n c o n t r a 
l a p o t e s t á n o r m a t i v a n a z i o n a l e . 

8. S e p u o ' a p p a r i r e c h i a r o i l c o n c e t t o d e l l ' i n t e g r a z i o n e d e i r e g o l a m e n t i 
a d o p e r a d e g l i o r g a n i i n t e r n i d e g l i S t a t i m e m b r i d e l l a C o m u n i t á , p e r c h é 
e s s o c o n s i s t e n e l c o m p l e t a m e n t o d e l l o r o c o n t e n u t o d i s p o s i t i v o , m e n o c h i a r o 
é il c o n c e t t o m e d e s i m o i n d i v i d u a t o n e i s u o i c a r a t t e r i d i f f e r e n z i a l i r i s p e t t o 
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ficile ammet ter la in linea di principio. Infatti integrare una nor
m a regolamentare significa aggiungere ad essa no rme interne del-
lo stesso grado, le quali, pu r non al terando nella sostanza il conte-
nuto dispositivo della norma, ent raño in qualche modo a far 
par te di essa. Cosicché, in definitiva si avrebbe un regolamento 
composto in par te di norme comunitar ie ed in par te di norme 
interne. 

Tale r isultato é una conseguenza necessaria del punto di vista 
dal quale, per difetto di ottica comunitaria, si é abituati a valu-
tare un dato a t to comunitario. Sembra ovvio all ' interprete nazio-
nale, sia esso un giudice ovvero un operatore interno, che il giu-
dizio sulla completezza o meno della normativa comunitario si 
effettui tenendo contó dell 'ordinamento nazionale e degli even-
tuali criteri che quest 'ul t imo indichi a tale scopo. 

Invece questo ragionamento non regge, perché bisogna tener 
contó, non solo del l 'ordinamento nazionale, m a anche di quello 
comunitario. Cosicché non saprei consentiré con talune argomen-
tazioni che sonó state avánzate su tale presupposto. Si dice infatti 

a l i e a l t r e o p e r a z i o n i c h e reinterprete s v o l g e in r a p p o r t o a d u n a d e t e r m i n a -
t a n o r m a . 

I n f a t t i l a d o t t r i n a d e l l ' i n t e r p r e t a z i o n e p o n e , a c c a n t o a l p r o c e d i m e n t o i n 
t e r p r e t a t i v o v e r o e p r o p r i o , que l l o d e l l ' i n t e r p r e t a z i o n e e v o l u t i v a , que l l o de l 
r i c o r s o a l l ' a n a l o g i a e q u e l l o d e l l ' i n t e g r a z i o n e . C o m e s i p o s s a n o r e c i p r o 
c a m e n t e d e l i m i t a r e q u e s t e t r e o p e r a z i o n i : i n t e r p r e t a z i o n i e v o l u t i v a , a n a -
l o g i a e d i n t e g r a z i o n e é d i f f i c i l e s t a b i l i r e , a l p u n t o c h e q u a l c h e A u t o r e , c o 
m e GIANNINI , « L ' a n a l o g i a g i u r i d i c a » , i n Jus, 1 9 4 2 , p . 4 5 , p a r l a di i n t e g r a 
z i o n e a n a l ó g i c a d e l l e n o r m a t i v e e s i s t e n t i , r i c o n d u c e n d o cos i ' i l c o n c e t t o 
d e l l ' i n t e g r a z i o n e s o t t o que l l o d e l l ' a n a l o g i a . V e d i i n o l t r e lo s t e s s o A . , « L ' i n -
t e r p r e t a z i o n e e l ' i n t e g r a z i o n e de l l e l e g g i t r i b u t a r l e » , in Biv. di diritto fi-
nanziaro e di scienza delle finanze, 1 9 4 1 . 

N o n é qu i i l c a s o di s t a b i l i r e s e t u t t e e t r e l e a c c e n n a t e o p e r a z i o n i s i 
p o s s a n o e f f e t t u a r e n e l r l g u a r d i de i r e g o l a m e n t i c o m u n i t a r i ; m a in o g n i c a 
s o v a l e u n r i l i e v o e s s e n z i a l e c h e é il s e g u e n t e : l e n o r m e de i r e g o l a m e n t i 
s o n ó p e r l o p i ü e s p r e s s i o n e de l l e c o m p e t e n z e n o r m a t i v e d e g l i o r g a n i c o 
m u n i t a r i , c i o é d e l l ' e s e r c i z i o c o m u n i t a r i o d i c o m p e t e n z e a n t e r i o r m e n t e p r o -
p r i e d e g l i S t a t i . C o s i c c h é v a l e a l r i g u a r d o il c r i t e r i o g e n é r a l e d ' in terpre -
t a z i o n e p e r c u i l e c o m p e t e n z e d e g l i o r g a n i di e n t i i n t e r n a z i o n a l i n o n s i 
p r e s u m o n o e n o n s o n ó a m p l i a b i l i p e r v i a d ' i n t e r p r e t a z i o n e , m e n t r e , p e r 
c o n v e r s o , e s s e n o n s o n ó c o m p r i m i b i l i p e r l a s t e s s a v i a . 

L a d o t t r i n a i n t e r n a z i o n a l i s t i c a s i é a l r i g u a r d o e s p r e s s a c h i a r a m e n t e , 
q u a n t u n q u e p e r lo p i ü l ' a n g o l o v i s u a l e s i a que l l o d e l l ' o r d i n a m e n t o i n t e r n a 
z i o n a l e e de l g i u d i c e i n t e r n a z i o n a l e e n o n g i á que l l o de l g i u d i c e o de l l ' in -
t e r p r e t e i n t e r n o : ved i , f r a g l i a l tr i , BARILE, G . , « L a r i l e v a z i o n e e l ' in te 
g r a z i o n e de l d i r i t t o i n t e r n a z i o n a l e n o n s c r i t t o e la l i b e r t a di a p p r e z z a m e n -
t o de l g i u d i c e » , i n Comunicazioni e studi dell'Ist. di diritto internazionale 
dell'Univ. di Milano, V , p . 1 4 9 ; SIORAT, Le probléme des lacunes en droit 
international, P a r i s 1 9 5 9 ; VOICU, De ^interpretation authentique des trai
tes internationaux, P a r i s 1 9 6 8 , p . 8 1 , il q u a l e g i u s t a m e n t e d i s s e n t e d a 
BERNHARDT, Die Auslegung volkerrechtlicher Vertrage insbesondere in der 
neueren Bechtsprechung internationaler Gerichte, K o l n - B e r l i n 1 9 6 3 , p . 4 3 
s e g g . , i l q u a l e s o s t i e n e c h e s i p o s s a p e r v e n i r e , m e d i a n t e l ' i n t e r p r e t a z i o n e , 
a l i a c r e a z i o n e di n o r m e n u o v e . 
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che puo ' darsi che un regolamento appaia completo se considerato 
solo nel contesto dell 'ordinamento comunitar io, ment re non sia 
piü tale, allorché, per dover p rodur re i p ropr i effetti al l ' interno 
degli Stati membri , entra in rappor to con il sistema normativo di 
ciascuno di essi. 

Orbene, a nulla rileva che, per l 'ordinamento comunitar io, il 
regolamento sia completo o incompleto: semmai tale problema 
pot ra sorgere per il solo ordinamento comunitar io, nei confronti 
di quei regolamenti, ai quali abbiamo giá accennato, che, avendo 
ad oggetto norme meramente programmatiche, ovvero indeter
minate, ovvero ancora variamente condizionate, non sonó desti-
nati ad incidere nei rapport i intersoggettivi comunitar i . 

Invece é un'esigenza necessaria accertare se il regolamento sia 
completo e quindi suscettibile di effetti nei r iguardi dell 'ordina
mento interno. In tal caso la valutazione della completezza spet ta 
agli organi nazionali, ma questi la devono fare tenendo contó del
la por ta ta comunitar ia del regolamento stesso. E la conseguenza 
puo ' essere che il medesimo regolamento appaia completo rispet
to al l 'ordinamento di un dato Stato membro e non rispetto all'or-
dinamento di un al tro. Cosicché a quest 'ul t imo spet terá di Ten
derlo completo al fine di poterlo applicare. 

A questo punto si pone il problema del come la completezza 
dell 'atto puo ' essere raggiunta: abbiamo giá accennato a due ope-
razioni che al r iguardo sonó ammissibili: l 'attuazione e l 'interpre-
tazione. La pr ima perché consiste nell 'emanazione di norme se-
condarie esecutive dell 'atto; la seconda perché, potendo t ra r re 
dall 'atto tu t to il significato normat ivo di cui esso é capace, non 
ne altera per tanto il contenuto. 

Quano alia terza operazione, cioé l 'integrazione, non é il caso 
di insistere sulle difficoltá che vi si collegano: respinta l'idea che 
all 'integrazione si possa giungere spingendo l ' interpretazione della 
no rma comunitar ia sino al suo ul t imo stadio, che é quello del 
completamento della norma at traverso l ' interpretazione analó
gica, il che equivale alia creazione di norme nuove, dello stesso 
grado di quelle comunitarie, non r imane che riconoscere le con
crete possibilitá che esistono a questo r iguardo. Qualora non sia 
possibile rendere applicabile nel l 'ordinamento interno una nor
ma regolamentare comunitar ia a causa della sua incompletezza e 
per il fatto che essa non puo ' diventare applicabile né con l'ausi-
lio di norme interne di esecuzione, né con il concorso dei normali 
s t rument i interpretativi, bisogna riconoscere che essa, a causa 
della sua na tu ra e della sua conformazione, é dest inata a r imanere 
incompleta e, come tale, inprodutt iva di effetti dirett i nell 'ordi
namento interno. Spetterá evenualmente ed únicamente agli or-
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gani comunitar i modificarla in modo che possa spiegare gli ef-
fetti ai quali sarebbe stata destinata. 

8. Ci si puo ' chiedere da ul t imo quali siano gli organi che, 
nel l 'ordinamento italiano, possono stabilire se una norma rego-
lamentare abbia o meno completezza di contenuto dispositivo e 
possa quindi essere do ta ta di effetto diretto. 

Posto che le norme dei regolamenti si integrano nell 'ordina
mento interno, e quindi ne fanno par te , in linea di principio sia 
il privato interessato, sia l 'organo pubblico puo ' valutare, nel caso 
concreto, la presenza o meno della sua completezza. Sembra in-
vece da escludere che tale difficile selezione possa essere affidata, 
con valore erga omnes, ad un órgano pubblico, sia esso un comi-
ta to par lamentare , composto di deputat i o di senatori, ovvero un 
órgano collettivo di cara t tere amministrat ivo, come, ad esempio, 
una commissione di esperti istituita presso la Presidenza del Con-
siglio dei ministri . Infatti simile accertamento, che, per essere ge
nérale ed effettivo, dovrebbe valere per tut t i i possibili interes-
sati, non pot rebbe prescindere dall ' interpretazione della norma. 
Orbene, come stabilisce anche la giurisprudenza della Corte di 
giustizia comunitaria, l ' interpretazione spetta esclusivamente al 
giudice. In pr imo luogo al giudice interno, avanti al quale puo ' 
essere formulato il quesito se una data no rma regolamentare ab
bia effetto diret to: la questione puo ' anche essere risolta dallo 
stesso giudice. Salvo che egli, in adempimento al sistema della 
interpretazione pregiudiziale che, in base all 'art . 177 del Tra t ta to 
CEE, spetta alia Corte di giustizia comunitaria, si rivolga a quest'-
ult ima, come é avvenuto in alcuni recenti casi, per ot tenere la 
qualificazione della norma. 


