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Abstract 

La presente ricerca analizza preliminarmente le vigenti normative anticorruzione, per poi 

focalizzarsi sulleàŶuoǀeàteĐŶologieàutilizzateàpeƌà l͛iŶdiǀiduazioŶeàdiàaƌeeàaà ƌisĐhioàdi conflitti di 

interessi, con particolare riguardo ai big data analytics e alle moderne tecniche di predictive 

policing. 

IŶàuŶàPaeseàĐoŵeàl͛Italia,àĐoŶàuŶàelevato rischio di corruzione e le carenze di una normativa sul 

ĐoŶflittoà d͛iŶteƌessi,à l͛utilizzoà dià talià teĐŶologieà puž,à iŶduďďiaŵeŶte,à raggiungere risultati 

ragguardevoli,àŶoŶàsoloàŶell͛iŶdiǀiduazioŶeàdiàƌeatiàgiăàiŶàatto,àŵaàspeĐialŵeŶteàŶellaàpƌeǀeŶzioŶeà

e deterrenza. In particolare nel procurement del settore della sanità, ilà ĐoŶflittoà d͛iŶteƌessià ğà

spesso alla base dei fenomeni corruttivi, con conseguente lievitazione della spesa pubblica e 

diminuzione della qualità dei servizi sanitari,àĐostituzioŶalŵeŶteàtutelatiàdall͛aƌt.à32. 

In tale quadro saranno analizzate le capacità dei big data ai fini del contenimento dei fenomeni 

corruttivi senza, tuttavia, dimenticare i rischi ƌiguaƌdaŶtià ià diƌittià foŶdaŵeŶtalià dell͛uoŵoà eà laà

tutela dei dati personali. Verrà, infine, proposto un innovativo utilizzo delle tecnologie, col 

supporto di una normativa avente il merito di creare un punto di equilibrio fra la necessità di 

contrastare la corruzione ed il rispetto della privacy e della tutela dei dati personali. 
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Introduzione 

La diffusione dei fenomeni corruttivi ha, negli ultimi decenni, raggiunto livelli di guardia in molti 

Paesi. Gli effetti sono stati così rilevanti sul piano socio-economico, da indurre le principali 

oƌgaŶizzazioŶià iŶteƌŶazioŶalià Ƌualià l͛ONUà eà l͛OC“E,à a programmare tavoli permanenti ed 

approvare numerosi documenti, aventi come protagonista principale il contrasto al sistema 

corruttivo1. In particolare, nei Paesi industrializzati ad elevato tasso di corruzione, Đoŵeàl͛Italia2, 

si è tentato di porre rimedio alla crescita di tale fenomeno tramite nuovi impianti normativi ed 

apparati di controllo più capillari; tuttavia i risultati non sono stati pienamente soddisfacenti. La 

necessità di controllare il fenomeno è divenuta sempre più urgente, poiché esso incide sia sulla 

lievitazione vertiginosa della spesa pubblica3, ma anche sulla diminuzione drastica della quantità 

e qualità dei servizi offerti ai cittadini. Nella maggioranza dei casi il problema della corruzione trae 

origine da situazioni di conflitto di interessi, sempre frequenti nel nostro Paese poiché non esiste 

tutt͛oggiàuŶaànormativa organica e completa che lo regoli. È, difatti, innegabile che la corruzione 

sia essenzialmente alimentata da una prorompente e costante presenza di conflitti di interessi, in 

ogni settore, ed in particolare in quello delle grandi opere edili, nonché in ambito sanitario e 

farmaceutico4. 

In Italia, come nella maggior parte dei Paesi europei, a soffrire più significativamente della 

presenza di fenomeni illeciti, mancanza di trasparenza e conflitti di interessi è, indubbiamente, 

l͛aŵďitoà del procurement pubblico. Nelle gare ad evidenza pubblica, difatti, il principio della 

partecipazione in regime di concorrenza e par condicio fra i candidati, è soltanto un presupposto 

teorico,àsŵeŶtitoàdall͛aŵpiaàĐasistiĐaàƌiguaƌdaŶteàgliàaffidaŵeŶti ed i relativi ricorsi giudiziari. Il 

                                                           
1 FƌaàiàpiƶàiŵpoƌtaŶti,àlaàCoŶǀeŶzioŶeàdelleàNazioŶiàUŶiteàĐoŶtƌoàlaàĐoƌƌuzioŶe,àadottataàdall͛ásseŵďleaàgeŶeƌaleàilàϯϭà
ottoďƌeàϮϬϬϯàeàapeƌtaàallaàfiƌŵaàaàMeƌidaàdalàϵàall͛ϭϭàdiĐeŵďƌeàdelloàstessoàaŶŶo,àeàlaàCoŶǀeŶzioŶeàdell͛OC“Eàdelàϭϳà
dicembre 1997. 
2 NonostaŶteàilàŵiglioƌaŵeŶtoàdelàŶostƌoàPaeseàŶegliàultiŵiàaŶŶi,àl͛iŶdiĐeàdiàpeƌĐezioŶeàdellaàĐoƌƌuzioŶeàdegliàItaliaŶià
Ŷeià ĐoŶfƌoŶtià deià Paesià paƌtŶeƌà dell͛UEà ƌestaà alto,à iŶà paƌtiĐolaƌeà peƌà ƋuaŶtoà ƌiguaƌdaà glià appaltià puďďliĐi,à Đheà
rappresentano il 74 per cento dei casi complessivi dei fenomeni corruttivi.  
3 Secondo le stime del RAND (Research And Development) in Italia ogni anno vengono persi, a causa della corruzione, 
236,8 miliardi di euro di ricchezza, pari a circa il 13 per cento del prodotto interno lordo, ed a 3.903 euro per abitante. 
4 Ampia è la bibliografia in materia di corruzione in Italia. A puro titolo esemplificativo si cita: Cantone R., Il sistema 

della prevenzione dalla corruzione, Giappichelli, febbraio 2020; Brioschi C.A., La corruzione. Una storia culturale, 
Guanda, 2018; Davigo P.C., Il sistema della corruzione, Laterza, 2007; Davigo P.C., Mannozzi G., La corruzione in Italia. 

Percezione sociale e controllo penale, Laterza, 2017; Vannucci A., Della Porta D., La corruzione come sistema. 

Meccanismi, dinamiche, attori, Il Mulino, 2021; Stampanoni Bassi G., La Corruzione, le corruzioni, Wolters Kluwer, 
maggio 2022; Cerioni M., De Angelis M., Toschei S. (a cura di), Anticorruzione nella sanità. Reazioni e Azioni, Aracne 
Editrice, 2017. 
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piƶà iŵpoƌtaŶteà oƌgaŶoà dellaà giustiziaà aŵŵiŶistƌatiǀaà haà piƶà ǀolteà ƌiďaditoà l͛iŵpoƌtaŶzaà dellaà

valorizzazione di quei profili che tendono a salǀaguaƌdaƌeà l͛iŵŵagiŶeà dell͛áŵŵiŶistƌazioŶeà

Pubblica e ad evitare la determinazione di uŶ͛oggettiǀaàĐoŶfusioŶe tra valutatore e concorrente, 

diàpeƌàsĠàidoŶeaàadàappaŶŶaƌeàl͛iŵŵagiŶeàdiàiŵpaƌzialităàeàdiàďuoŶaàaŵŵiŶistƌazioŶe5, al fine di 

scongiurare il verificarsi nelle gare pubbliche di fenomeni distorsivi della par condicio e di una 

sana concorrenza tra gli operatori economici6. 

NoŶostaŶteàl͛iŶeƌziaàĐheàpeƌàŵoltiàaŶŶiàhaàĐaƌatteƌizzatoàilàlegislatoƌeàitaliano nel fronteggiare tale 

problematica e le difficoltà innegabili che lo stesso si è trovato ad affrontare, sia politiche che 

soĐiali,àŶell͛ultiŵoàdeĐeŶŶioàsoŶoàstateàeŵaŶateànuove regole che hanno permesso di colmare il 

gap legislativo nei confronti delle altre democrazie occidentali. Tuttavia le nuove norme 

aŶtiĐoƌƌuzioŶeà eà sulà ĐoŶflittoà d͛iŶteƌessi, non sono da sole sufficienti a scalzare un fenomeno 

ormai divenuto endemico nella nostra società civile. Per ottenere risultati apprezzabili è 

necessario accompagnare la produzione normativa a strumenti che in concreto consentano 

l͛iŶdiǀiduazioŶe, localizzazione e qualificazione del fenomeno, permettendo così di approntare 

una strategia punitiva e premiale, ma soprattutto preventiva. A tal uopo ci si è avvalsi sempre di 

più delle moderne tecnologie, valido alleato nella lotta ai fenomeni corruttivi, nonché 

all͛iŶdiǀiduazioŶeàdeiàĐoŶflittiàdiàiŶteƌessi anche soltanto potenziali7. I Paesi che maggiormente si 

soŶoàaǀǀalsiàdiàtaliàstƌuŵeŶtiàhaŶŶoàĐoŶseguitoàƌisultatiàsoƌpƌeŶdeŶteŵeŶteàpositiǀiàŶell͛iŵpegŶoà

di arginare la corruzione, conseguendo un crollo finanche del settanta per cento dei fenomeni 

corruttivi iŶàgeŶeƌaleàeàdell͛ottanta per cento degli illeciti e dei conflitti di interessi negli appalti 

pubblici. áŶĐheà l͛Italiaà Ŷeglià ultiŵià aŶŶià haà iŶiziatoà adà utilizzaƌe tecnologie innovative per il 

contrasto alla corruzione, avvalendosi di sistemi muniti di intelligenza artificiale8: big data, open 

data e tecnologie di predictive policing, ossia polizia predittiva. Tuttavia giurisprudenza e dottrina 

sollevano notevoli peƌplessităàĐoŶàƌiguaƌdoàallaàǀiolazioŶeàdelàdiƌittoàallaàpƌiǀaĐǇ,àĐheàl͛aŶalisiàdià

                                                           
5 Così come pƌeǀistoà dall͛aƌt.à ϵϳà ĐoŵŵaàϮà dellaà CostituzioŶe,à seĐoŶdoà ilà Ƌualeà ͞I pubblici uffici sono organizzati 
secondo disposizioni di legge, in modo che siano assiĐuƌatiàilàďuoŶàaŶdaŵeŶtoàeàl͛imparzialità dell͛amministrazione͟. 
6 Consiglio di Stato, Sez. V, sent. n. 3415/2017. 
7 Cfr. Graffuri F., Il ĐoŶflitto di iŶteƌessi Ŷell͛eseƌĐizio del poteƌe aŵŵiŶistƌatiǀo, G. Giappichelli Editore, 2018, p. 26 
ss.;àD͛áŶgeloàG.,àConflitto di interessi ed esercizio della funzione amministrativa, G. Giappichelli Editore, 2020, p. 51 
ss. 
8 Le più recenti tecnologie munite di intelligenza artificiale si identificano, oggi, nel machine learning, cfr. Biancardo 
A., PƌoďleŵatiĐhe etiĐo giuƌidiĐhe ƌelatiǀe all͛utilizzo dell͛iŶtelligenza artificiale in ambito sanitario, in Jus Online, vol. 
VII n. 3,  giugno 2021, per Đuiàl͛i.a. ͞non segue un percorso lineare stabilito dal software e prevedibile secondo gli 
algoritmi da cui è composto, bensì segue una logica di autoistruzione, nellaà Ƌualeà eŵeƌgeà l͛aďilităà dià assiŵilaƌeà
dall͛espeƌieŶzaàaĐƋuisitaàdall͛iŶteƌazioŶeàĐoŶàgliàaŵďieŶtià esteƌŶiàeàdall͛uoŵoàstesso,àpeƌà ilà ƌaggiuŶgiŵeŶtoàdiàuŶà
obiettivo͟. 
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grandi quantità di dati può mettere a rischio. La storia recente, difatti, ci insegna che tecnologie 

innovative ed automazione vanno utilizzate con moderazione ed oculatezza, poiché racchiudono 

rischi e problematiche più o meno occulti, e possono provocare effetti collaterali non indifferenti. 

Ci si riferisce, nello specifico, al rischio riguardante alcuni princìpi costituzionalmente tutelati, 

Ƌualiàl͛eguagliaŶzaàedàilàdiƌitto a non essere discriminati, ma soprattutto la tutela dei dati personali 

ed il diritto alla privacy di ogni individuo9. Nonostante l͛analisi di grandi quantità di dati abbia le 

potenzialità per conseguire risultati estremamente positivi contro corruzione e conflitto di 

interessi, ĐoŶà eǀideŶteà ǀaŶtaggioà dià tuttià ià ĐittadiŶi,à ğà ŶeĐessaƌioà ŶoŶà ƌiĐadeƌeà Ŷell͛eƌƌoƌeà dià

precludere la tutela di alcuni diritti della persona. Non si vuole, con tale affermazione, sostenere 

laà sussisteŶzaàdiàuŶ͛iŶĐoŵpatiďilităà fƌaà l͛utilizzoàdeiàďigàdataàeà ilàdiƌittoàallaàpƌiǀaĐǇ,àŵaàsoloà laà

necessità di utilizzare i dati in maniera corretta e previ costanti controlli da parte di autorità 

indipendenti.   

LaàpƌedisposizioŶeàeàl͛aŶalisiàdelleàďaŶĐheàdatiàŶeĐessaƌieàpeƌàl͛eŵeƌsioŶeàdelàĐoŶflittoàdiàiŶteƌessià

deǀe,à peƌaltƌo,à ŶeĐessaƌiaŵeŶteà esseƌeà ĐoŵďiŶataà ĐoŶà laà tƌaspaƌeŶzaà dell͛opeƌatoà dellaà P.á.,à

specialmente in tema di trattamento dei dati personali. A livello sovranazionale il GDPR10 

rappresenta indubbiamente una corretta e completa regolamentazione sul rispetto della privacy. 

Esso deve, tuttavia, essere applicato senza deroghe daàtuttiàiàPaesiàŵeŵďƌiàdell͛UE,àossia anche in 

caso di specifiche emergenze e particolari necessità delle singole nazioni. La tendenza di affidarsi 

alla politica emergenziale, spesso applicata dai governi anche nelle moderne democrazie 

occidentali e in ambito UE11, per eludere gli accordi sovranazionali di tutela dei diritti della 

persona, è un punto essenziale da evitare, poiché rischia di minare la credibilità internazionale di 

ogni Paese membro e della stessa Unione Europea. 

Di fondamentale importanza ğà l͛istituzioŶe, in materia di privacy, di un organo indipendente 

operante a livello nazionale,àuŶ͛autoƌităàgaƌaŶteà iŶàgƌadoàdià ƌileǀaƌeàeàsaŶzioŶaƌeà leà ǀiolazioŶià

                                                           
9 Fra le opere più recenti sul diritto alla privacy si legga: Alongi A., Pompei F., Diritto della privacy e protezione dei dati 

personali. Il GDPR alla prova della data driven economy, Tab, 2021; Tosi E. (a cura di), Privacy digitale, Giuffrè Editore, 
2019. 
10 General Data Protection Regulation, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 
dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, approvato con 
Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e applicabile a decorrere dal 25 
maggio 2018. 
11 Cfr. Longo M., Preite G., Bevilacqua E., Lorubbio V. (a cura di), PolitiĐa dell͛eŵeƌgeŶza, Tangram Edizioni 
Scientifiche, 2020, p. 22 ss.; Yuri Kazepov (a cura di) La dimensione territoriale delle politiche sociali in Italia, Carocci 
Editore 2009, p. 121 ss. 
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riguardanti il diritto alla tutela dei dati personali. Le autorità garanti nazionali sono, peraltro, 

coordinate e supeƌǀisioŶateàdaàuŶàĐoŵitatoàeuƌopeo,àl͛EuƌopeaŶàDataàPƌoteĐtioŶàBoard (EDPB), 

al fine di preordinare uŶ͛uŶifoƌŵităàdiàtƌattaŵeŶtoàpeƌàtuttiàiàĐittadiŶiàdell͛UŶioŶe. Tale uniformità 

andrebbe estesa anche ai Paesi extraeuropei e di conseguenza a tutti i continenti, stante 

l͛eǆtƌateƌƌitoƌialităàeàilàĐaƌatteƌeàtƌaŶsfƌoŶtaliero del dato personale. Alla luce delle recenti novelle 

in materia di dati personali introdotte a livello europeo dal GDPR verranno approfondite, nella 

presente ricerca, le articolate pƌoďleŵatiĐheàgiuƌidiĐheàsotteseàall͛utilizzoàeàalla gestione dei big 

data analytics, in particolare nelle pubbliche amministrazioni. 

L͛elaďoƌatoàaŶalizzaàlaàƌeĐeŶteàŶoƌŵatiǀa,àŵaàsopƌattuttoàleàŶuoǀeàteĐŶologieàutilizzateàŶellaàlottaà

allaà ĐoƌƌuzioŶeà eà Ŷell͛iŶdiǀiduazioŶeà dià aƌeeà seŶsiďilià alà ĐoŶflittoà d͛iŶteƌessi,à soffeƌŵaŶdosi 

approfonditamente sui big data e sulle tecniche di predictive policing. Ci si distacca 

definitivamente, in tal modo, dalla tradizionale antitesi fra diritto ed innovazione tecnologica, per 

creare una sinergia fra discipline apparentemente così lontane,àiŶàĐuiàl͛iŶfoƌŵatiĐaàsiàpoŶeàƋualeà

strumento principale per la prevenzione ed individuazione delle fattispecie di reato. Quale area 

strategica di estrema rilevanza socio economica, ci si concentra in particolare sul conflitto di 

interessi nel procurement sanitario pubblico e sui conseguenti eventi corruttivi che possono 

scaturire da eventuali aporie e contraddizioni ad esso connesse. Uno dei settori maggiormente 

colpiti dai fenomeni corruttivi è, difatti, indubbiamente quello sanitario. Ciò non solo perché la 

sanità pubblica necessita di uŶ͛iŵŵeŶsaàƌiĐĐhezza,àesseŶdoàadàessa, soltanto nel nostro Paese, 

destinati oltre cento miliardi di euro ogni anno12, ma anche per le frequenti situazioni di conflitto 

di interessi che si vengono a creare nel rapporto fra dirigente medico ed azienda fornitrice nel 

procurement sanitario. Altro elemento da considerare riguardo il conflitto di interessi in sanità è, 

peraltro, il complesso rapporto fra sanità privata e pubblica ed il duplice ruolo di alcune figure 

legate alla sanità, sia in ambito pubblico che privato.  

La presente ricerca è, necessariamente, multidisciplinare. Pur ponendo al centro dell͛aŶalisià le 

pƌoďleŵatiĐheàgiuƌidiĐhe,àlaŵďiƌăàĐaŵpiàƋualiàl͛iŶŶoǀatioŶàsǇsteŵ,àleàiŶfoƌŵatioŶàteĐhŶologies,àilà

public management.àálàteƌŵiŶeàdell͛aŶalisiàdelleàattualiàcontromisure per il contrasto al conflitto 

d͛iŶteƌessi,àsaƌaŶŶoàpƌeseàiŶàĐoŶsideƌazioŶeàleàpƌospettiǀeàfutuƌeàdell͛utilizzoàdellaàteĐŶologiaàiŶà

tale ambito, i possibili sviluppi delle scienze tecnologiche stesse, i rischi connessi alla tutela dei 

                                                           
12 Dato ISTAT in Italia: nel 2021 il Fondo Sanitario è di 122 miliardi di euro, cresciuto nel 2022 a 124 miliardi di euro. 
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diritti umani e dei dati personali. Verrà, poi, ĐoŵpiutaàuŶ͛analisi comparatistica con altre realtà, 

in particolare quella spagnola, utile per poter condividere le soluzioni ed apprendere anche da 

esperienze differenti, facendo tesoro di un costante confronto per un reciproco affinamento delle 

tecniche e delle normative. Allo scopo di mantenere uno stretto contatto con la realtà sociale e 

giuridica saranno, altresì, esaminati alcuni casi concreti, al fine di far emergere fattori evolutivi, 

nonché problematicità e vulnerabilità,à ĐoŶà speĐifiĐoà ƌifeƌiŵeŶtoà all͛utilizzoàdià teĐŶologieàpeƌà ilà

contrasto alla corruzione nel procurement pubblico in ambito sanitario.  

Nello specifico, l͛elaďoƌatoà ha inizio ĐoŶà l͛aŶalisià delle recenti norme per il contrasto alla 

corruzione pubblica e privata. “ià poƌƌă,à iŶà pƌiŵoà luogo,à l͛aĐĐeŶtoà sull͛eǀoluzioŶeàŶoƌŵatiǀaà in 

materia di corruzione e sul connubio che unisce indissolubilmente la stessa corruzione al conflitto 

d͛iŶteressi. NegliàultiŵiàaŶŶiàsoŶoàstateàŵoltepliĐiàleàŶoƌŵeàaǀeŶtiàilàpƌeĐisoàfiŶeàdiàfƌeŶaƌeàl͛altoà

tasso di corruzione presente nel nostro Paese. L͛attualeà oƌieŶtaŵeŶtoà ǀedeà pƌeǀaleƌeà

uŶ͛iŶĐliŶazioŶeàallaàpƌeǀeŶzioŶe,àŶeiàĐoŶfƌoŶtiàdellaàƌepƌessioŶeàdegliàatti antigiuridici compiuti 

ŶeiàĐoŶfƌoŶtiàdell͛aŵŵiŶistƌazioŶe,àche si concretizza col tentativo di eliminare quelle situazioni 

potenziali che possano generare eventi criminosi. Le cause che originano i fenomeni corruttivi 

sono molteplici, ma è innegabile che la corruzione sia essenzialmente alimentata da una 

prorompente e costante presenza di conflitti di interessi, in ogni settore. Ciò è dovuto 

pƌiŶĐipalŵeŶteà all͛asseŶza una normativa organica che regoli il conflitto di interessi ed alla 

difficoltà di percezione dello stesso. Con riguardo al conflitto di interessi verranno attentamente 

esaminate le differenze fra le varie tipologie, in particolare fra conflitto di interessi attuale, 

potenziale e apparente. Rilevanti, nel tentativo di arginare la corruzione sono, indubbiamente, le 

novelle introdotte dalla legge n. 190 del 2012, dal d.lgs. n. 33 del 2013, dal d.lgs. n. 97 del 2016 

ossia il c.d. Freedom of Information Act, e dalla legge n. 3 del 2019, la c.d. Spazzacorrotti. Le 

recenti norme hanno, indiscutibilmente, sortito effetti positivi ponendo un freno alla piaga della 

corruzione, soprattutto in ambito pubblico, tuttavia i risultati non sono quelli sperati, a 

dimostrazione che quanto si è fatto non sia assolutamente adeguato alla portata e alla capillare 

diffusione del fenomeno, nonché allaà ƌitƌosiaà dell͛opiŶioŶeà puďďliĐaà Ŷelà peƌĐepiƌlaà Ƌualeà

elemento di disvalore sociale. Le norme da sole non sono, difatti, sufficienti al fine di scalzare un 

fenomeno ormai divenuto endemico, quasi accettato con indifferenza e rassegnazione, nella 

nostra società civile. Oltre a norme più incisive, precise e coraggiose sopƌattuttoàŶell͛aŵďitoàdella 

prevenzione e del conflitto di interessi, per sortire effetti più rilevanti si rivela ŶeĐessaƌioàl͛ausilioà

di tecniche moderne e di personale estremamente preparato. Dopo aver analizzato il binomio 
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corruzione-conflitto di interessi, che ha creato grandi problemi nelle società moderne ed in 

particolare nel nostro Paese, il lavoro si focalizzerà, pertanto, sulle moderne tecnologie 

informatiche utilizzate per il contrasto di tali fenomeni.  

Per ottenere risultati più incisivi, specialmente nella prevenzione della corruzione, ci si avvale 

sempre di più delle nuove tecnologie, indispensabili in particolare Ŷell͛iŶdiǀiduazioŶeà dià aƌeeà

sensiďilià alà ĐoŶflittoà d͛iŶteƌessi. Pertanto, la ricerca si concentra sulle moderne tecnologie 

iŶfoƌŵatiĐheà utilizzateà peƌà l͛ideŶtifiĐazioŶeà dià aƌeeà eà soggettià oǀeà l͛aŶalisià deià datià pƌospettaà

situazioni di conflitto di interessi, ed in particolare sui big data analytics e le tecniche di polizia 

predittiva.  L͛ausilioàdelleàsuindicate tecnologie può incidere in maniera ancor più profonda, non 

soloàŶell͛iŶdiǀiduazioŶeàdiàƌeatiàgiăàĐoŵŵessi,àŵaàŶellaàpƌeǀeŶzioŶeàdegliàstessi, con controlli più 

severi, al fine di evitare ab origine quei conflitti di interessi che generalmente sono alla base di 

feŶoŵeŶiàĐoƌƌuttiǀi.àIàƌisultatiàotteŶutiàĐoŶàl͛utilizzoàdelleàteĐŶologie a scopo preventivo, nei Paesi 

che le usano già da svariati anni, sono incoraggianti poiché esse hanno un notevole potere 

dissuasivo stanti i maggiori controlli mirati in alcune specifiche aree. L͛utilizzoàŵassiǀoàdeiàdatiàalà

fine di ottenere tali risultati può, tuttavia, facilmente deviare Ŷell͛iŵpiego distorto, ovvero 

indiscriminato degli stessi, con conseguente lesione di diritti costituzionalmente tutelati, con 

pericolo di discriminazioni e violazioni del diritto alla privacy. Pertanto, pur senza mai 

deŵoŶizzaƌeàl͛usoàdelleàteĐŶologieàiŶŶoǀatiǀeàƋualeàǀalido strumento al fine di arginare piaghe 

che nel nostro Paese sono ormai radicate ed evitando visioni distopiche, si cercheranno di 

individuare possibili alternative per evitare che tale utilizzo possa confliggere con la tutela dei 

diƌittià dell͛uoŵo. È, certamente, necessario aprire alle innovazioni della scienza che possano 

sĐoŶfiggeƌeàleàdeǀiaŶzeàdelleàsoĐietă,àŵaàŶoŶàdiŵeŶtiĐaŶdoàiŶàalĐuŶàĐasoàiàdiƌittiàdell͛uoŵoàsaŶĐitià

nelle carte dei diritti nazionali, quali la Costituzione repubblicana, e sovranazionali, come la 

CoŶǀeŶzioŶeà Euƌopeaà peƌà laà salǀaguaƌdiaà deià Diƌittià dell͛Uoŵoà eà delleà liďeƌtăà foŶdaŵeŶtali. 

L͛oďiettiǀoàğàƋuelloàdiàĐƌeaƌeàuŶaàsituazioŶeàdiàeƋuiliďƌioàfƌaàdiƌittiàĐoŶfliggeŶti ed esigenze socio 

politiche, dando la precedenza alle tutele di rango superiore, costituzionale e comunitario, ma 

senza ƌiĐadeƌeàŶell͛eƌƌoƌeàdiàuŶàiŵŵoďilisŵoàgiuƌidiĐo,àdoǀutoàall͛eĐĐessoàdiàtutela.    

Il lavoro si focalizzerà, poi, sulle aree a rischio nel procurement sanitario, ambito fra i più colpiti 

dal conflitto d͛iŶteƌessiàeàdaiàfeŶoŵeŶiàĐoƌƌuttiǀi.àTaleàsettoƌeàğàdiàpƌiŵaƌio rilievo non solo per 

l͛eŶtităàeĐoŶoŵiĐaàdeiàdaŶŶiàpƌoǀoĐatiàdaàattiǀităàilleĐite,àŵaàsopƌattuttoàpeƌàla preminenza del 

bene tutelato che ne riceve nocumento, ossia la salute delle persone. È proprio nel settore della 
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sanità che il bene giuridico costituito dal dato sensibile deve essere maggiormente tutelato, 

stante la tipologia intima e strettamente personale dell͛iŶfoƌŵazioŶeà che viene raccolta, 

ŵaŶipolata,àaŶalizzata.àIlàƌisĐhioàĐheàl͛iŶĐrocio di informazioni raccolte possa dare risultati distorti 

è notevole, ma ancora più pericolosa può risultare una fuoriuscita di informazioni personali, 

nonché un utilizzo illecito o finalizzato all͛osseƌǀazioŶe e monitoraggio della vita privata degli 

individui. Le tematiche del procurement in sanità con particolare riguardo alle gare ad evidenza 

pubblica e della gestione dei big data sono state trattate approfonditamente, tramite uno studio 

sul sistema sanitario in Italia e negli altri contesti internazionali, con particolare attenzione agli 

aspetti legati al conflitto di interessi e tutela della privacy. 

“aƌăàdato,àpoi,àspazioàadàuŶ͛aŶalisiàĐoŵpaƌatistiĐaàdi normative e tecnologie dei Paesi che hanno 

ottenuto i risultati più rilevanti. In particolare saranno raffrontate le normative italiana e spagnola 

ƌiguaƌdaŶtiàilàĐoŶflittoàd͛iŶteƌessiàeàleàƌispettiǀeàtuteleàiŶàŵateƌiaàdiàdatiàpeƌsoŶali. A tale riguardo, 

paƌtiĐolaƌeàƌileǀaŶzaàaiàfiŶiàdellaàƌiĐeƌĐaàhaàaǀutoàlaàĐollaďoƌazioŶeàdelloàsĐƌiǀeŶteàĐoŶàl͛UŶiǀersitat 

de Barcelona13, con specifico riferimento alla normativa spagnola ed europea sulla tutela della 

privacy. Si cercherà, così, di tracciare un parallelo fra il sistema spagnolo e quello italiano 

Ŷell͛utilizzoàŶelleàteĐŶologieàpeƌàl͛iŶdiǀiduazioŶeàdelàĐoŶflittoàd͛iŶteƌessi,àŶelàƌispettoàdellaàtutelaà

dei dati personali. Nell͛aŵďitoàdell͛aƌeaàteŵatiĐaà͞ágeŶdaàDigitale,à“ŵaƌtàCoŵŵuŶities,à“isteŵià

dià ŵoďilităà iŶtelligeŶte͟,à tƌaà Ƌuelleà iŶdiǀiduateà dallaà “tƌategiaà NazioŶaleà dià “peĐializzazioŶeà

Intelligente nella Pubblica Amministrazione,à l͛attiǀităà dià ƌiĐeƌĐaà all͛esteƌoà e in azienda ha 

permesso di individuare, da un punto di osservazione prevalentemente giuridico, soluzioni atte a 

rendere le nuove tecnologie conformi al rispetto delle norme nazionali e sovranazionali in un 

contesto in continua espansione ed in rapida evoluzione socio culturale. In particolare, il lavoro si 

è focalizzato sulla verifica di compatibilità di algoritmi automatizzati utilizzati per i controlli 

incrociati effettuati al fine di rilevare la sussisteŶzaà dià ĐoŶflittià d͛iŶteƌesse, con il sistema 

normativo europeo di tutela della privacy. 

L͛elaďoƌatoà ĐeƌĐheƌă,à così, di fornire credibili soluzioni giuridiche che costituiscano un 

Đoŵpƌoŵessoà fƌaà l͛utilizzoà delleàŵodeƌŶeà teĐŶologieà iŶfoƌŵatiĐhe utili per porre un freno ai 

fenomeni corruttivi e la tutela della privacy ed in generale dei diritti costituzionalmente tutelati, 

ĐheàpotƌeďďeƌoàsuďiƌeàŶoĐuŵeŶtoàdall͛usoàŵassiǀoàdiàtaliàsisteŵi. L͛attiǀităàdiàƌiĐeƌĐaàĐoŶseŶtiƌăà

                                                           
13 Università di Barcellona, Gruppo di ricerca in Diritto privato, del consumo e nuove tecnologie, coordinatrice Prof. 
M. Gramunt Fombuena. 
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di evidenziare le criticităà dell͛attualeà Ƌuadƌoà Ŷoƌŵatiǀoà iŶà ŵateƌiaà dià datià peƌsoŶali, con 

l͛iŶdiǀiduazioŶeà dià soluzioŶià giuƌidiĐheà eà appliĐatiǀe. Nelloà speĐifiĐoà sià foƌŶiƌă,à Ŷell͛aŵďitoà delà

pƌoĐuƌeŵeŶtàsaŶitaƌio,àuŶàŵodelloàdiàlegislazioŶeàĐhe,àpuƌàpƌeǀedeŶdoàl͛utilizzoàdelleàŵoderne 

teĐŶologieà eà l͛analisi massiva dei dati, tuteli sufficientemente la privacy, rendendo ancor più 

preziose leàďaŶĐheàdatiàpeƌàl͛eŵeƌsioŶeàdelàĐoŶflittoàdiàiŶteƌessi. Sono proprio le banche dati delle 

Pubbliche Amministrazioni un bene comune prezioso ed irrinunciabile, in sintonia con una società 

seŵpƌeà piƶà ͞dataà dƌiǀeŶ͟,à ŵaà soloà aà pattoà dià ƌiusĐiƌeà aà pƌeseƌǀaƌeà laà tƌaspaƌeŶzaà edà uŶaà

generalizzata consapevole condivisione14. 

Si giunge, al termine di tale percorso, alla consapevolezza che l͛appoƌtoàdelleàƌecenti tecnologie 

ha in sé parte della soluzione, ossia la formazione di smart communities, persone e aziende che 

condividono le stesse necessità15, piattaforme create su moderne infrastrutture tecnologiche, con 

algoritmi che tengano conto delle necessità dell͛uteŶza,àeàďasateàsullaàteĐŶologiaàďloĐkĐhaiŶ,àĐheà

se da un lato consente una partecipazione e controllo da parte di ogni individuo Ŷell͛aƌeaàdellaà

puďďliĐaàaŵŵiŶistƌazioŶe,àdall͛altƌoàriesce in maniera convincente a tutelare la privacy di tutti i 

soggetti privati che vi prendono parte. Il blockchain ha, difatti, le potenzialità per gestire dati e 

informazioni in maniera trasparente, senza necessità di intermediari o organi di controllo e 

verifica. L͛utilizzoàdiàuŶaàpiattafoƌŵa con le predette caratteristiche, che possa regolare e rendere 

pubblica ogni singola fase del procurement in sanità, può essere una valida soluzione. 

L͛espaŶsioŶeàdiàtaleàsisteŵaàsiaàŶelàpuďďliĐoàĐheàŶelàpƌiǀato,àĐoŶŶessaàall͛utilizzoàdiàalgoƌitŵiàĐheà

͚depuƌiŶo͛àleàďasiàdiàdatiàaŶalizzateàŶeiàĐoŶtƌolliàiŶĐƌoĐiati,àdaàtutteàƋuelleàiŶfoƌŵazioŶiàsensibili 

che possano ledere il diritto alla privacy costituisce, ad avviso dello scrivente, la corretta modalità 

di utilizzo dei dati per conseguire l͛eŵeƌsioŶe del conflitto di interessi, nel rispetto delle norme 

nazionali e sovranazionali che tutelano i dati personali.     

 

  

                                                           
14 Cfr. Fabiano N., GDPR & privacy: consapevolezza e opportunità. Analisi ragionata della protezione dei dati personali 

tra etica e cybersecurity, go Ware Editore, maggio 2019. 
15 “ull͛aƌgoŵeŶto,àMaŶfƌediàF.,àSmart community. Comunità sostenibili e resilienti, Cacucci Editore, 2015. 
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Capitolo 1. Il contrasto alla ĐorruzioŶe e il ĐoŶflitto d’iŶteressi 

1.1. Conflitto di interessi e corruzione 

1.1.1. Il problema della corruzione in Italia 

Il problema della corruzione, per decenni sottovalutato nel nostro Paese è, da sempre, di massima 

rilevanza se si considerano le conseguenze in termini di costi in risorse economiche ed umane, 

crollo della qualità e quantità dei servizi pubblici, effetti distorsivi della vita sociale e democratica 

del territorio. La stretta correlazione fra i livelli di corruzione e lo sviluppo socio economico, con 

partiĐolaƌeàƌiguaƌdoàallaàĐƌesĐitaàdelàpƌodottoàiŶteƌŶoàloƌdoàeàl͛iŶteƌesseàdegliàiŶǀestitoƌi,ànonché 

le normative comunitarie sempre più stringenti, hanno richiesto un deciso intervento del 

legislatoƌeàŶazioŶaleàŶell͛ultiŵoàdeĐeŶŶio.à L͛iŶteƌǀeŶtoàŶoŶàsiàğà liŵitato, come nel passato, al 

mero inasprimento delle pene per gli illeciti corruttivi, ma si è concentrato prevalentemente sulla 

prevenzione della corruzione, sullaàtƌaspaƌeŶzaàeàsull͛iŶtegƌităàdeiàfuŶzioŶaƌiàpuďďliĐi16. 

Per corruzione si intende, in linea generale, la violazione di un obbligo per ottenere un beneficio 

personale, mentre nel settore pubblico consiste nell͛aďusoà͞daàpaƌteàdiàuŶàsoggettoàdelàpoteƌeàaà

luiàaffidatoàalàfiŶeàdiàotteŶeƌŶeàǀaŶtaggiàpƌiǀatiàeà illeĐiti͟17. Sotto il profilo penalistico, nei reati 

contro la Pubblica Amministrazione occupano un posto di rilievo i delitti corruttivi, previsti e puniti 

agli articoli 318 c.p. e ss., ed in particolare la corruzione peƌà l͛eseƌĐizioà dellaà fuŶzioŶe,à che si 

consuma allorché pubblico funzionario e privato si accordano attraverso un pactum sceleris, 

affinché il primo ƌiĐeǀaà daà Ƌuest͛ultiŵo uŶà ĐoŵpeŶsoà iŶdeďito,à peƌà l͛eseƌĐizioà delleà pƌopƌieà

funzioni (ex art. 318 c.p., c.d. corruzione impropria18). Si ha, invece, la fattispecie di corruzione 

peƌàuŶàattoàĐoŶtƌaƌioàaiàdoǀeƌiàdiàuffiĐio,àŶell͛ipotesiàiŶàĐuiàilàpƌiǀatoàĐoƌƌispoŶdaàalàfuŶzioŶaƌioàun 

                                                           
16 Cfr. Monteduro F., Brunelli S., Buratti A., La corruzione. Definizione, misurazione e impatti economici, Formez PA, 
Gangemi Editore, Roma, marzo 2013, p.8. Per gli autori ͞soŶoàƋuattƌoàgliàassiàpoƌtaŶtiàsuàĐuiàiŶteƌǀeŶiƌe:àaͿàl͛adozioŶeà
all͛iŶteƌŶoàdelleàaŵŵiŶistƌazioŶiàdiàpiaŶiàdiàpƌeǀeŶzioŶeàdellaàĐoƌƌuzioŶe,àŶeiàƋualiàsiàdoǀƌaŶŶoàiŶdiǀiduaƌeàiàsettoƌiàaà
ŵaggioƌà ƌisĐhioàeà leà soluzioŶiàoƌgaŶizzatiǀeà ǀolteàadàaďďatteƌeàoà ƌiduƌƌeàƋuelà ƌisĐhio;àďͿà l͛adozione di misure per 
l͛iŶtegƌităàdeiàfuŶzioŶaƌiàpuďďliĐi;àĐͿà l͛iŶŶalzaŵeŶtoàdeià liǀelliàdiàtƌaspaƌeŶzaàdelleàaŵŵiŶistƌazioŶi;àdͿà laàtutelaàdelà
ǁhisteďloǁiŶg͟. 
17 Pope J., Confronting corruption: The elements of a national integrity system, Transparency International Source 

Book,àTI,àϮϬϬϬ,àp.àϮà͞ĐoƌƌuptioŶàiŶǀolǀesàďehaǀiouƌàoŶàtheàpaƌtàofàoffiĐialsàiŶàtheàpuďliĐàseĐtoƌ,àǁhetheƌàpolitiĐiaŶsàoƌà
civil servants, in which they improperly and unlawfully enrich themselves, or those close to them, by the misuse of 
the poǁeƌàeŶtƌustedàtoàtheŵ͟. 
18 Peƌà l͛aƌt.à ϯϭϴà Đ.p.à ;CoƌƌuzioŶeà peƌà l͛eseƌĐizioà dellaà fuŶzioŶeͿà ͞il puďďliĐoà uffiĐiale,à Đhe,à peƌà l͛eseƌĐizioà delleà sueà
funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, 
ğàpuŶitoàĐoŶàlaàƌeĐlusioŶeàdaàtƌeàaàottoàaŶŶi͟. 
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compenso, non per il compimento di un atto che attiene al pubblico ufficio cui esso è preposto, 

bensì per l͛oŵissioŶe,àilàƌitaƌdoàoàuŶàattoàĐoŶtƌaƌioàaiàdoǀeƌiàd͛uffiĐioà;aƌt.àϯϭϵàĐ.p.,àĐ.d.àĐoƌƌuzioŶeà

propria19). Il disvalore della condotta di corruzione impropria è minore nei confronti di quella 

propria, poiché anche per ciò che riguarda i beni giuridicamente e costituzionalmente tutelati di 

imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione non vi sono atti che ledano così 

gravemente gli interessi della stessa, come avviene invece nella corruzione propria, con ritardi o 

omissione di atti dovuti, ovvero ĐoŶà ilà ĐoŵpiŵeŶtoàdià attià ĐoŶtƌaƌià aià doǀeƌià d͛uffiĐio. È bene, 

tuttavia, precisare che la scelta operata dalle più importanti convenzioni internazionali20, è 

oƌieŶtataàǀeƌsoàl͛alloŶtaŶaŵeŶtoàdalàƌeatoàdiàĐoƌƌuzioŶeàiŶàsĠàĐoŶsideƌato,àpƌefeƌeŶdoàspecifici 

reati espressione di atti corruttivi, quali peculato e malversazione, traffico di influenze, abuso di 

poteƌeà eà d͛uffiĐio,à illeĐitoà aƌƌiĐĐhiŵeŶto,à ƌiĐiĐlaggio. È punito in maniera ancora maggiore il 

pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio che si macchia del reato di concussione21, 

che si verifica quando questi costringa o induca taluno a dargli o promettergli denaro o altra 

utilità, abusando dei suoi poteri. Il maggior disvalore, nel caso della concussione prevista ex art. 

317 c.p., ğàƌappƌeseŶtatoàdall͛aďusoàdeiàpoteƌi,àfattoàǀaleƌeàdalàfuŶzioŶaƌioàpuďďliĐoàŶeiàĐoŶfƌoŶtià

del privato, nella forma della coazione psichica, tale da incidere in maniera sostanziale sui processi 

decisionali diàƋuest͛ultiŵo22. 

La definizione di corruzione non si può, tuttavia, limitare rigidamente alla fattispecie penale, in 

quanto troppo ristretta nel suo contenuto23. La corruzione, difatti, non si concretizza sempre nella 

commissione di un atto antigiuridico. Una delle definizioni più precise ed appropriate è, 

indubbiamente, quella del Comitato di studio sulla prevenzione della corruzione24, per il quale la 

                                                           
19 Peƌàl͛aƌt.àϯϭ9 c.p. ;CoƌƌuzioŶeàpeƌàuŶàattoàĐoŶtƌaƌioàaiàdoǀeƌiàd͛uffiĐioͿà͞Il pubblico ufficiale, che, per omettere o 
ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto 
contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito 
con la reclusione da sei a dieci anni͟. 
20 In primis la Convenzione ONU contro la corruzione del 31 ottobre 2003, la c.d. ͞CoŶǀeŶzioŶeàdiàMeƌida͟,àƌatifiĐataà
in Italia con la legge n. 116 del 3 agosto 2009, eàlaàCoŶǀeŶzioŶeàpeŶaleàĐoŶtƌoàlaàĐoƌƌuzioŶeàdelàCoŶsiglioàd͛Euƌopaà
delàϮϳàgeŶŶaioàϭϵϵϵ,àĐ.d.à͞CoŶǀeŶzioŶeàdià“tƌasďuƌgo͟, ratificata dall'Italia con la legge n. 110 del 28 giugno 2012.  
21 L͛aƌtiĐoloàϯϭϳàĐ.p.àpƌeǀedeàpeƌàilàƌeatoàdiàĐoŶĐussioŶeàuŶaàpeŶaàĐoŵpƌesaàfƌaàiàseiàeàiàdodiĐiàaŶŶi.àEssoàdispoŶeàĐheà
͞Il pubblico ufficiale oàl͛iŶĐaƌiĐatoàdiàuŶàpuďďliĐoàseƌǀizioàĐhe, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe 
taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da 
seiàaàdodiĐiàaŶŶi͟. 
22 Secondo la Suprema Corte, Cass. Ŷ.àϯϴϲϱϴàdelàϮϬϭϵà͞Ai fini della configurabilità del tentativo di concussione, è 
ŶeĐessaƌiaà l͛oggettiǀaà effiĐaĐiaà iŶtiŵidatoƌiaà dellaà ĐoŶdotta,àŵeŶtƌeà ğà iŶdiffeƌeŶteà ilà ĐoŶseguiŵeŶtoà delà ƌisultatoà
ĐoŶĐƌetoàdiàpoƌƌeàlaàǀittiŵaàiŶàstatoàdiàsoggezioŶe͟. 
23 Cfr. Borsari R., La corruzione pubblica. Ragioni per un cambiamento della prospettiva penale, G. Giappichelli Editore 
p. 18 ss. 
24 Il Comitato di studio sulla prevenzione della corruzione, ovvero Comitato dei tre saggi, istituito il 27 settembre 
1996 con provvedimento del Presidente della Camera dei deputati, composto da Sabino Cassese, Luigi Arcidiacono 
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corruzione è ͞una forma di accordo fra una minoranza allo scopo di appropriarsi di beni che 

spettano alla maggioranza della popolazione, considerata questa, o come insieme di consumatori, 

o come insieme di cittadini elettori. Poiché i danni in termini di consumo, o in termini di domanda 

politiĐa,àsiàƌipaƌtisĐoŶoàsuàdiàuŶ͛aŵpiaàpopolazioŶeà;Đhe,àiŶoltƌe,àğàpoĐoàasĐoltataͿ,àessiàteŶdoŶoà

a venir giudicati irrilevanti da coloƌoà Đheà peƌpetƌaŶoà attià Đoƌƌotti͟25. Da tale definizione si 

intuiscono le più gravi conseguenze della corruzione, quali lievitazione dei costi di beni e servizi, 

minor qualità dei servizi pubblici, cedimento del PIL, sfiduĐiaàŶeiàĐoŶfƌoŶtiàdell͛amministrazione, 

normalizzazione del disvalore della corruzione, senza contare sul piano internazionale la minor 

Đoŵpetitiǀităàdell͛eĐoŶoŵia,àl͛auŵeŶtoàdelàdeďitoàpuďďliĐo e la perdita di prestigio e credibilità 

della nazione26.  

Parlare di corruzione esclusivamente come una fattispecie penale è, pertanto, altamente 

riduttivo, poiché essa è soprattutto un fenomeno culturale e sociale. Per faƌeà uŶ͛aŵpiaà

valutazione riguardo il rischio di esposizione a fenomeni corruttivi non basta, difatti, considerare 

quegli ambiti strettamente legati alla sfera di rilevanza penale, ma è necessario valutare anche 

altri fenomeni che fungano da fattori di dissuasione e disincentivo, quali il contrasto al conflitto 

di interessi, le tematiche sulle lobby, i codici etici e di comportamento, gli incentivi alla 

trasparenza, la promozione della cultura della legalità e la partecipazione della società civile alla 

vita politica del Paese. Diàassolutoàƌilieǀoàğà laàseŶsiďilităàdell͛opiŶioŶeàpuďďliĐaàŶelàdisĐeƌŶeƌeà i 

comportamenti corruttivi, che possono essere considerati moralmente riprovevoli, ovvero 

possono essere accettati con complicità, indifferenza, tolleranza o rassegnazione. La reazione 

della collettività può condizionare la possibilità di contrastare il fenomeno, in maniera ancor più 

incisiva della reazione dello Stato e costituire un deterrente più efficace anche della 

criminalizzazione di livello giuridico. Il fenomeno va, difatti, compreso nella sua realtà sociologica 

prima ancora che giuridica, poiché solo la visione di ogni atto corruttivo come disvalore sociale 

potƌăàpeƌŵetteƌeàl͛ideŶtifiĐazioŶeàdiàeffiĐaĐiàpolitiĐheàdiàĐoŶtƌasto,àsia sul piano della repressione 

                                                           
edàálessaŶdƌoàPizzoƌŶo,àaǀeǀaàilàĐoŵpitoàdià͞elaďoƌazioŶe,àŶell͛aŵďitoàdeiàpƌiŶĐŞpiàfoŶdaŵeŶtaliàdell͛oƌdiŶaŵeŶtoà
amministrativo italiano, di ipotesi di intervento legislativo per prevenire fenomeni di corruzione, tenendo conto delle 
ĐaƌatteƌistiĐheàdelàsisteŵaàdelleàiŵpƌeseàeàdelleàpƌiŶĐipaliàespeƌieŶzeàstƌaŶieƌe͟. 
25 CSPC, Comitato di studio sulla prevenzione della corruzione, Rapporto al Presidente della Camera dei deputati, 
Roma, 1996, p. 3. 
26 Op. cit. Pope J.,àp.àϯ,à͞ĐoƌƌuptioŶàƌaisesàtheàĐostàofàgoodsàaŶdàseƌǀiĐes;àitàiŶĐƌeasesàtheàdeďtàofàaàĐouŶtƌǇà;aŶdàĐaƌƌiesà
with it recurring debt-servicing costs in the future); it leads to lowering of standards, as sub-standard goods are 
provided and inappropriate or uŶŶeĐessaƌǇàteĐhŶologǇàisàaĐƋuiƌed͟. 
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che della prevenzione e del controllo27. La radicalizzazione e persistenza del fenomeno nel tessuto 

sociale ha richiesto innumerevoli interventi di contrasto, a paƌtiƌeàdall͛appƌoǀazioŶeàdellaàleggeà

Severino del 2012 fino alla c.d. Spazzacorrotti, con inasprimento delle pene e la possibilità di 

estendere le operazioni sotto copertura anche per i delitti contro la pubblica amministrazione. Si 

ribadisce, tuttavia, che non ci si può liŵitaƌeàall͛aspettoàpatologiĐoàdelàpƌoďleŵaàpuŶtaŶdoàsullaà

solaàƌepƌessioŶe,àpoiĐhĠàsǀolgeàuŶàƌuoloàfoŶdaŵeŶtaleàl͛aspetto della prevenzione compresa in 

una logica di sistema. Anche a parere dell͛áNáCàğàŶeĐessaƌioàĐoŵďiŶaƌeàstƌuŵeŶtiàƌepƌessiǀiàeà

pƌeǀeŶtiǀi,àeàŶell͛aŵďitoàdiàƋuestiàultiŵiàiŶteŶsifiĐaƌeàleàazioŶiàpeƌàaƌgiŶaƌeàilàĐoŶflittoàdiàiŶteƌessi,à

riducendo a monte i fattori di rischio, ad esempio mediante la rotazione periodica del personale, 

o con il c.d. revolving doors28. Negli ultimi anni si sono diffuse in ambito penale le regole premiali 

per coloro che restituiscono quanto sottratto, con la previsione di sconti di pena consistenti. Ciò 

potƌeďďe,àtuttaǀia,àĐostituiƌeàuŶ͛aƌŵaàaàdoppioàtaglio,àpoiĐhĠàseàdaàuŶàlatoàiŶĐeŶtiǀaàl͛iŵputatoà

per reati di corruzione alla riparazione, rischia di svilire la portata deterrente delle sanzioni, 

fornendo altresì una sorta di giustificazione morale agli autori degli illeciti. 

I settori ove la corruzione si insinua maggiormente sono le aree di intersezione fra pubblico e 

privato, ossia gli enti pubblici più prossimi al territorio, con una diffusione capillare negli appalti e 

nelle nomine di cariche pubbliche e private. È proprio il procurement pubblico dei settori edile, 

ŵediĐoàeàfaƌŵaĐeutiĐoàaàsoffƌiƌeàŵaggioƌŵeŶteàdell͛iŶfiltƌazioŶeàdeiàfeŶoŵeŶiàĐoƌƌuttiǀi,àpoiĐhĠà

altamente permeabili al conflitto di interessi e al controllo politico e di potere. La multiformità del 

fenomeno fa sì che anche le cause siano molteplici, e non sempre di immediata individuazione. 

La tipologia del fatto corruttivo può variare sensibilmente, creando ampie difficoltà, ove si voglia 

individuare origine e localizzazione del problema, nella sussunzione a situazioni tipo. Si parla di 

grande e piccola corruzione a seconda che vengano coinvolti i vertici degli apparati amministrativi, 

ovvero piccoli funzionari. Tuttavia la piccola corruzione, pur non minando alla base la credibilità 

delle istituzioni del Paese, è altrettanto allarmante poiché la sua capillarità e diffusività incide 

pesantemente sui servizi della Pubblica Amministrazione, sulla loro fruizione e qualità. La 

corruzione può, poi, essere politica o burocratica, a seconda che si annidi nel sistema politico del 

Paese, oppure nel sostrato della Pubblica Amministrazione. La distinzione non è, tuttavia, così 

netta come potrebbe apparire, poiché le scelte politiche, nella moderna organizzazione dello 

                                                           
27 Cfƌ.àUffiĐioàdell͛áltoàCoŵŵissaƌioàáŶtiĐoƌƌuzioŶe,àIl fenomeno della corruzione in Italia,àϮϬϬϳ,àstudiàsullaà͞ŵappaà
delàfeŶoŵeŶo͟àiŶàItalia,àp.àϳàss. 
28 Di questo avviso è il Rapporto ANAC sulla corruzione 2016-2019. 
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“tato,à ǀeŶgoŶoà Ƌuasià aà foŶdeƌsià ĐoŶà l͛appaƌatoà ďuƌoĐƌatiĐo.à Nel settore pubblico, requisito 

dell͛eǀeŶtoàĐoƌƌuttiǀoàğ, difatti, il potere discrezionale della Pubblica Amministrazione. Il pubblico 

amministratore può, pertanto, essere corrotto nelle scelte discrezionali da soggetti che possano 

ottenerne dei vantaggi, in contropartitaà dià uŶà iŶteƌesseàpeƌsoŶale,à Đheàpƌeǀalgaà sull͛iŶteƌesseà

pubblico concreto. 

Le più diffuse cause di amplificazione dei fenomeni corruttivi soŶoàl͛iŶeffiĐieŶzaàaŵŵiŶistƌatiǀa,à

che determina la creazione di corsie preferenziali, la confusione di ruoli fra politica e personale 

burocratico, che rende più appetibile la collusione e non il reciproco controllo, ma anche la 

scarsità di vigilanza e la sfiducia dei cittadini nella tutela dei loro diritti, con conseguente ricerca 

degli stessi di canali privilegiati. Un altro importante problema, cui si è tentato di porre rimedio 

soloà Ŷeglià ultiŵià aŶŶi,à ğà laà Đoŵplessităà Ŷoƌŵatiǀaà eà l͛eĐĐessiǀaà ŵultifoƌŵităà delleà foŶti,à ĐoŶà

conseguente sovrapposizione e contrasto fra norme, nonché incertezza ed eccessiva 

discrezionalità sulla disciplina da applicare. Secondo il Comitato di studio sulla prevenzione della 

corruzione ͞Il risultato è uno stato di confusione, in cui gli amministratori possono scegliere quali 

ŶoƌŵeàappliĐaƌe,àpossoŶoàiŶteƌpƌetaƌleàiŶàŵodoàdaàfaǀoƌiƌeàl͛uŶaào l͛altƌaàpaƌte,àpossoŶoàaggiƌaƌeà

i vincoli imposti dalla legge29͟.  

Una strategia efficace di contrasto alla corruzione richiede la conoscenza approfondita del 

feŶoŵeŶo,à delleà Đause,à dell͛aŶalisià deià ĐoŵpoƌtaŵeŶtià deǀiaŶti,à delleà ŵappeà delleà aƌeeà

maggiormenteàesposteàeàdell͛eǀoluzioŶeàstoƌiĐaàdei fattori di rischio individuati. La conoscenza 

delà feŶoŵeŶoà ğà stƌuŵeŶtaleà siaà ƌiguaƌdoà l͛attiǀităà ƌepƌessiǀaà delle tecniche di indagine, che 

preventiva. Oltre alla repressione delle attività illecite e dei reati corruttivi si è, giustamente, 

gradatamente a partire dal terzo millennio, scelto di percorrere preferenzialmente la strada della 

prevenzione30. Già nel 1997 il Comitato di studio sulla prevenzione della corruzione31 affermava 

che l͛appliĐazioŶeà del solo strumento repressivo potesse avere conseguenze negative non 

iŶteŶzioŶali,à Ƌualià l͛aĐĐƌesĐiŵeŶtoà delà pƌezzoà dellaà ĐoƌƌuzioŶe,à iŶà ĐoŶsideƌazioŶeà deià maggiori 

rischi corsi dagli attori. La preferenza orientata alla prevenzione è stata dettata, principalmente, 

dal fallimento del tradizionale approccio unicamente repressivo che aveva connotato fino ad 

allora il contrasto alla corruzione. La repressione aveva ampiamente mostrato i propri limiti con 

                                                           
29 CSPC, Comitato di studio sulla prevenzione della corruzione, Rapporto al Presidente della Camera dei deputati, 
Roma, 1996, p. 42. 
30 Tortora A., La prevenzione della corruzione. Un sistema in continua evoluzione, Giappichelli Editore, 2018, p. 52 ss. 
31 Id., p. 3. 
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la deflagrazione di una delle vicende giudiziarie fra le più eclatanti del nostro Paese, che aveva 

come protagonista la corruzione nel settore pubblico e coinvolgeva politici ed imprenditori italiani 

di spicco, definita ͞MaŶià Pulite͟,à iŶiziataà Ŷelà ϭϵϵϮ.à Anni dopo ͞Tangentopoli͟32, si è difatti 

constatato l͛effettoàteŵpoƌaŶeoàeàpaƌzialeàdellaàŵeƌaàƌepƌessioŶeàe,àďeŶàpiƶàgƌaǀe,àuŶ͛attiǀităàdià

supplenza della magistratura nei confronti della politica, che mal si accompagna alle istituzioni ed 

ai sistemi democratici occidentali. Ma non è tutto: la classe politica che ha sostituito quella 

antecedente Mani Pulite ha, per osmosi occupato i posti dei politici uscenti, mantenendo gli stessi 

livelli di corruzione, di talché i protagonisti della prima ma anche quelli della seconda repubblica 

sono, nella visione comune, stati identificati col malaffare. In tale quadro politico e sociale le 

riforme anti corruzione degli anni immediatamente successivi alla caduta della prima repubblica 

sono state soltanto di facciata, senza alcun intento decisivo, innovatore o risolutore. La nuova 

classe politica si è presto adeguata continuando a perseguire i propri interessi, e nonostante 

l͛osteŶtazioŶeà dellaà propria ostilità alla corruzione al fine di ottenere consensi dai cittadini 

sensibili alla questione morale, non ha affatto inteso combatterla realmente. Ma, a ben vedere, 

anche gli avversari politici di soggetti coinvolti in vicende di corruzione hanno preferito evitare di 

contrastarla, potendola così utilizzare quale argomento per produrre consensi o arma di ricatto 

contro gli avversari, ovvero servirsene come mezzo per accedere a benefici non divisibili, e ad 

utilità personali di interi gruppi politici e sociali33. L͛aŵpiezzaàdellaàdiffusioŶeàdelàfeŶoŵeŶoàeàlaà

gravità delle sue conseguenze richiedono interventi di riforma efficaci e non solo di facciata, 

altrimenti la corruzione continuerà a diffondersi in ogni maglia del tessuto sociale, fino ad essere 

percepita da tutti i cittadini come parte del sistema, accettata, e di fatto legalizzata. 

Un aspetto da conoscere approfonditamente per prevenire e contrastare la corruzione riguarda i 

fattoƌiàdaàĐuiàhaàoƌigiŶeàilàfeŶoŵeŶo.àIŶàpƌiŵisàğàdaàĐitaƌeàl͛eleŵeŶtoàdiàŶatuƌaàsoĐiologiĐa,àossiaàià

valori culturali, lo spirito civico, il senso di responsabilità, di unità nazionale ed il percepimento di 

disǀaloƌeà soĐialeà dell͛illeĐitoà deglià aŵŵiŶistƌatoƌià puďďliĐià eà pƌiǀati,à eà piƶà iŶà geŶeƌaleà dià ogŶià

cittadino34. La spiegazione del fenomeno corruttivo non può, tuttavia, basarsi soltanto sui valori 

                                                           
32 Sciarrone R., Politica e corruzione. Partiti e reti di affari da Tangentopoli a oggi, Donzelli Editore, 2017. 
33 In tal senso CSPC, Rapporto al Presidente della Camera dei deputati,à‘oŵa,àϭϵϵϲ,àp.ϱ,àseĐoŶdoàĐuià͞iŶàpƌeseŶzaàdià
corruzione, anche i politici non corrotti sono portati a non denunciare la corruzione di cui vengono a conoscenza, e 
adàusaƌe,àiŶǀeĐe,àleàloƌoàiŶfoƌŵazioŶiàaàƌiguaƌdoàpeƌàotteŶeƌeàǀaŶtaggià͚politiĐi͛àdaiàloƌoàĐolleghiàdiàaltƌiàpaƌtiti͟. 
34 Di questo avviso Pizzorno A., La corruzione nel sistema politico,àseĐoŶdoàĐuià͞IlàĐostoàŵoƌaleàsaƌăàtaŶtoàpiƶàďassoà
quanto più labili appaiono ormai, agli occhi di un determinato individuo, i contorni delle cerchie di riconoscimento 
morale che gli avevano fornito criteri di valutazione moƌaleàpositiǀaàdell͛osseƌǀaŶzaàdellaàlegge͟,àLo scambio occulto, 
in D. della Porta, Bologna, il Mulino, 1992, p. 46. 
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culturali individuali iŶà ƋuaŶtoà l͛aŶalisià iŶteƌpƌetatiǀaà sià ĐoŶŶoteƌeďďeà dià statiĐităà edà

autoreferenzialità35. Acquisisce, pertanto, ƌileǀaŶzaàl͛elemento di natura economica, secondo una 

precisa analisi costi/benefici attesi dai protagonisti di un evento corruttivo, condizionato dai 

deterrenti percepiti dagli stessi, quali la severità della sanzione e la probabilità di non essere 

puniti. L͛altƌo eleŵeŶtoàğàdiàŶatuƌaàĐollettiǀaàeàƌiguaƌdaàpƌiŶĐipalŵeŶteàl͛aŵďito in cui si agisce: 

quanto più la corruzione è diffusa in un ambiente, minore è il disvalore che le si attribuisce. Ciò fa 

sì che negli ambienti ad alto tasso di corruzione, sarà sempre più probabile un incremento della 

stessa, in una logica di autogiustificazione e normalizzazione delle condotte devianti. Si crea, così, 

una soƌtaà dià eĐosisteŵa,à Ŷelà Ƌualeà l͛eƋuiliďƌioà ğà foŶdatoà sullaà diǀeƌsifiĐazioŶeà eà diffusioŶeà

soggettiǀaàdell͛illiĐeităàeàdelàŵalaffaƌe.àL͛azioŶeàĐoŶteŵpoƌaŶeaàeàĐostaŶteàsui predetti elementi 

può certamente indurre i soggetti a comportamenti differenti e nel medio termine ridurre il livello 

di corruzione. I rimedi dovrebbero concentrarsi, pertanto, sul rinvigorire il senso soggettivo di 

appaƌteŶeŶzaà adà uŶ͛istituzioŶeà oà uŶaà ĐoŵuŶită,à sulloà sfoƌzoà dià ŵodifiĐaƌeà ilà ƌappoƌtoà Đostià

benefici delle attività corruttive, con minori profitti, pene più severe e maggiori controlli. 

Riuscendo a porre un carattere di discontinuità alla prassi corruttiva per ciò che riguarda 

l͛eleŵeŶtoà soĐiologiĐoà eà Ƌuelloà eĐoŶoŵiĐo,à aŶĐheà laà peƌĐezioŶeà dià disǀaloƌeà dell͛illeĐitoà Ŷellaà

comunità dovrebbe aumentare, con conseguente diminuzione della corruzione. 

Oltre alla imprescindibile, approfondita conoscenza della corruzione e delle sue cause per poter 

orientaƌeà l͛iŵpiaŶtoà Ŷoƌŵatiǀoà attuale eà ǀalutaƌŶeà l͛adeguatezza, una corretta analisi del 

fenomeno richiede un continuo aggiornamento, al fine di poter individuare e contrastare il 

diffondersi delle emergenti forme corruttive36, doǀuteà all͛eǀoluzioŶeà deià ĐoŵpoƌtaŵeŶtià eà aià

cambiamenti del tessuto sociale nel tempo. Riconosciuta la centralità della conoscenza della 

corruzione eàdell͛aggioƌŶaŵeŶtoà ĐostaŶte, primaria importanza per il suo contrasto riveste la 

predisposizione di una mappa del fenomeno che ne delinei i confini, la rilevanza economica, le 

aree di maggior rischio. Peƌà uŶ͛effiĐaĐeà strategia del contrasto è necessario analizzarne 

l͛esteŶsioŶeàaàseĐoŶdaàdellaàŶatuƌaàdelàfeŶoŵeŶo,àeàƌappoƌtaƌlaàai vulnera delle amministrazioni 

e alle aree delle istituzioni più permeabili ad infiltrazioni corruttive. La complessità del fenomeno 

corruttivo e delle problematiche connesse al suo contrasto, sia in termini repressivi che 

                                                           
35 Secondo Heywood A., Politics,à ϭϵϵϱ,à p.à ϯϲ,à leà spiegazioŶià ďasateà soloà suià ǀaloƌià Đultuƌalià ͞soŶoà iŶĐapaĐià dià
interpretare i cambiamenti delleàaďitudiŶiàpolitiĐheàoàdeiàŵodelliàdiàĐoŵpoƌtaŵeŶto͟. 
36 UffiĐioàdell͛áltoàCoŵŵissaƌioàáŶtiĐoƌƌuzioŶe,à Il fenomeno della corruzione in Italia,àϮϬϬϳ,àstudiàsullaà͞ŵappaàdelà
feŶoŵeŶo͟àiŶàItalia,àp.àϯàeàss. 
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preventivi, è data dalla sua multiformità e dalla trasversalità dei soggetti coinvolti. Tale 

complessità è percepibile in particolare nel momento prodromico al tentativo di risoluzione del 

pƌoďleŵa,à ossiaà l͛aŶalisià deià datià statistiĐi, che risulta, pertanto, un momento centrale nel 

contrasto alla corruzione. I dati da analizzare vanno raccolti nel breve e lungo periodo, in maniera 

non occasionale ma continua e sistematica, per poter apprezzare l͛efficacia delle azioni di 

ĐoŶtƌastoà eà l͛aŶdaŵeŶtoà deià pƌogƌessià ƌispettoà alà piaŶoà aŶtià ĐoƌƌuzioŶe.à “oloà tƌaŵiteà piaŶià

strategici pluriennali è possibile una stima delle tendenze dei fenomeni ed una valutazione circa 

la validità delle azioni intraprese, ovvero la necessità di semplici correttivi o riallineamenti, o al 

contrario uŶà Đaŵďioà dià ƌotta.à IŵpoƌtaŶteà ğà l͛iŶdiǀiduazioŶeà deglià iŶdiĐatoƌi,à Đheà ŶoŶà deǀoŶoà

essere tendenziosi, propagandistici, ottimistici, falsati o autoreferenziali, ma realistici, adeguati e 

completi. Solo in tal modo può essere creata una solida base per indirizzare le strategie anti 

corruzione,àeàpužàesseƌeàstiŵataàl͛effiĐaĐiaàƌealeàdelleàazioŶiàdi contrasto intraprese. La fase di 

raccolta dei dati del patrimonio infoƌŵatiǀoà dell͛aŵŵiŶistƌazioŶeà puďďliĐaà ğ,à peƌtaŶto,à uŶà

elemento cruciale, in quanto punto di riferimento iniziale per una concreta azione strategica. A 

tal fine le informazioni devono interessare:à l͛ideŶtifiĐazioŶeà delleà istituzioŶià eà deià settoƌià

maggiormente vulnerabili alla corruzione; le specifiche tipologie di corruzione, cause e relative 

concause; la determinazione dei costi diretti ed indiretti del fenomeno. Riguardo il monitoraggio 

è necessario un adeguamento agli standard internazionali più autorevoli,àfoƌŶitiàdall͛OC“E37. Più 

diffiĐileàğ,àiŶǀeĐe,àl͛iŶdiǀiduazioŶeàdeiàŵetodiàdiàacquisizione dei dati, poiché nessuno di essi riceve 

unanime riconoscimento dagli esperti.  

Nonostante sia evidente la centralità dei dati statistici e della loro analisi, bisogna tuttavia 

ĐoŶsideƌaƌeà Đheà essià ĐostituisĐoŶoàuŶà iŶdiĐatoƌeà liŵitato,à seàŶoŶàdeǀiaŶte,à ƌiguaƌdoà l͛effettiǀaà

situazione del Paese, in considerazione della difficile emersione del fenomeno, raramente 

denunciato o giudizialmente accertato. È, pertanto, doveroso tenere sempre in considerazione la 

difficoltà nel circoscrivere la reale portata del fenomeno, poiché gli alti livelli di corruzione 

sommersa non possono essere rilevati in quanto di complessa identificazione, alterando così 

l͛oďiettiǀităàed il realismo dei dati. Soltanto partendo da dati obiettivi aderenti alla realtà dei fatti 

e confrontando gli stessi a livello internazionale si può costituire un valido indice di valutazione, 

che fornisca elementi di apprezzamento della normativa vigente di ogni singolo Paese. Il solo dato 

                                                           
37 OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico): Report annuale sulla corruzione 
internazionale. 
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giudiziario non può certamente essere esaustivo, ma si limita a fornire indicazioni circa le 

fattispeĐieàpeŶaliàpiƶàĐoŵuŶi,àl͛adeguatezzaàdellaàŶoƌŵatiǀaàŶellaàsuaàpaƌteàƌepƌessiǀaàeàl͛effiĐaĐiaà

di strumenti investigativi. Tuttavia, stante il carattere ontologicamente sommerso della 

corruzione, il dato giudiziario isolato potrebbe addirittura mostrarsi fuorviante, in quanto 

ĐoŶdizioŶatoàdall͛effiĐieŶzaàdegliàoƌgaŶiàeàdegliàstƌuŵeŶtiàdiàĐoŶtƌasto38. Difatti una flessione dei 

dati relativi ai reati di corruzione, è sensibilmente condizionata dalla minore capacità o volontà 

degli organi preposti alla loro individuazione e contrasto, ovvero dalla scarsa volontà di 

denunciare eventi corruttivi ove il fenomeno sia così diffuso da non essere più percepito quale 

disvalore sociale. Non ci si può, peƌtaŶtoà liŵitaƌeà all͛eŵeƌsioŶeà dellaà fattispeĐieà dià ƌeatoà edà

identificarla col dato del fenomeno corruttivo, ma è necessario quanto meno incrociarlo con altre 

informazioni, quali analisi di settore, sondaggi focalizzati su specifiche fasce di popolazione, 

rilevamenti indiretti, come quelli sulla qualità della vita e sulla percezione della legalità. 

Altri aspetti essenziali per la prevenzione ed il contenimento della corruzione sono la trasparenza 

delle procedure e il controllo nella contrattualistica, la semplificazione dei procedimenti 

amministrativi con conseguente limitazione del numero e delle funzioni degli uffici che 

iŶteƌǀeŶgoŶoàŶell͛iteƌàdiàogŶuŶoàdiàessi,à ilàĐoŶteŶiŵeŶtoàdeiàpoteƌiàlobbistici, la precisazione di 

liŵitiàall͛aĐĐessoàalleàĐaƌiĐheàpuďďliĐhe e politiche, la fissazione di regole sulle incompatibilità e 

vincoli sugli avanzamenti di carriera, la promozione dei codici di comportamento dei dipendenti 

pubblici, il minore ricorso aà teĐŶiĐià eà ĐoŶsuleŶtiàesteƌŶià all͛aŵŵiŶistƌazioŶe. Semplificazione e 

sburocratizzazione non devono essere considerate come un elemento di antitesi alle regole anti 

corruzione. Anzi, la corruzione vive e si dilata proprio nelle complicazioni burocratiche. Le pratiche 

di semplificazione sono, nondimeno, osteggiate da chi grazie alla maladministration trova spazio 

per i propri interessi personali. Rimane sempre, tuttavia, di primaria importanza nel contrasto ai 

feŶoŵeŶià Đoƌƌuttiǀi,à uŶ͛atteŶtaà disĐipliŶaà delà Đonflitto di interessi, che tenda a contenere la 

commistione in capo ad uno stesso soggetto di interessi privati e pubblici confliggenti.àL͛attiǀităà

di controllo deve, a tal riguardo, essere svolta da un organismo indipendente istituito ad hoc, 

evitando, ovǀiaŵeŶte,à Đheà ŵeŵďƌià dell͛oƌgaŶoà ĐoŶtƌolloƌeà possaŶoà suďiƌeà l͛iŶflueŶzaà deià

controllati. Settore che necessita di una maggiore vigilanza, poiché estremamente vulnerabile ai 

fenomeni corruttivi eàdiàĐoŶflittiàd͛iŶteƌessiàè, senza dubbio alcuno, quello degli appalti pubblici, 

                                                           
38 Cfr. Tartaglia Polcini G., La corruzione tra realtà e rappresentazione, Minerva Editore, Bologna, 2018. 
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e ancor più nello specifico, le procedure di aggiudicazione relative ad alcuni settori con grandi 

ŵoǀiŵeŶtazioŶiàdiàdeŶaƌoàpuďďliĐo,àƋualiàl͛ediliziaàdiàgƌaŶdiàopeƌeàeàlaàsaŶită. 

I costi della corruzione in Italia sono altissimi: a titolo di esempio sià peŶsià Đheà l͛altaà ǀeloĐităà

ferroviaria nelle tratte Novara-Milano e Bologna-Firenze è costata rispettivamente 79,5 e 96,4 

milioni di euro al chilometro, ŵeŶtƌeàall͛esteƌoà10,2 milioni al chilometro della Parigi-Lione, 9,8 

milioni della Madrid-Siviglia e 9,3 milioni di euro della Tokyo-Osaka39. álàteŵpoàdell͛eŶtƌataà iŶà

vigore delle nuove norme anticorruzione, a partire dalla legge 190 del 6 novembre 2012, seguita 

dal d.lgs. n. 235/2012, d.lgs. n. 33/2013 e d.lgs. n. 39/2013, i costi totali diretti della corruzione 

ammontavano aàϲϬàŵiliaƌdiàdiàeuƌoàl͛aŶŶo,àpaƌiàalàϰ percento del PIL italiano, ossia la metà del 

ĐostoàĐoŵplessiǀoàdell͛iŶteƌaàĐoƌƌuzioŶeàeuƌopea,àstimato in circa 120 miliardi di euro annuali. A 

quasi dieci anni dall͛eŶtƌataàiŶàǀigoƌeàdellaàŶoƌŵatiǀaàil centro Research and development (RAND) 

ha stimato che la corruzione costa oggi all͛eĐoŶoŵiaàitaliana almeno 236,8 miliardi, pari a circa il 

13 percento del PIL, ŵeŶtƌeàğàdiŵiŶuitaàl͛iŶĐideŶzaàitaliaŶaàŶeiàĐoŶfƌoŶtiàdella corruzione dei Paesi 

europei, pari ad un totale di oltre 900 miliardi di euro40. Anche la percezione della corruzione nella 

popolazione eƌa,à all͛epoĐa, particolarmente elevata poiché fra le imprese italiane il 90% 

considerava raccomandazioni e corruzione il modo più semplice per accedere a determinati 

servizi pubblici (contro una media U.E. del 69%), ed il 92% riteneva che corruzione e favoritismi 

impedissero la concorrenza commerciale (media U.E. del 73%)41. A distanza di un decennio 

l͛opiŶioŶeàpuďďliĐaàpeƌĐepisĐe,àoggi,àl͛ItaliaàĐoŵeàuŶàPaeseàŵeŶoàĐoƌƌotto,àĐoŶàďeŶà29 posizioni 

recuperate nei confronti degli altri Stati42. La valutazione della Commissione europea sui suddetti 

interventi di riforma era ampiamente positiva. Essa, difatti, affermava nella Relazione sulla lotta 

alla corruzione ĐheàtaliàiŶteƌǀeŶtiàhaŶŶoàĐoŶseŶtitoàall͛Italiaàdià͞faƌeàuŶàiŵpoƌtaŶteàpassoàaǀaŶti͟,à

dopo che per anni sono stati ͞più volte ostacolati i tentativi di definire un quadro giuridico͟à

efficace, con riferimento alle varie leggi ad personam a favore di politici imputati in procedimenti 

                                                           
39 Dati della Relazione della Commissione europea sulla lotta alla corruzione. 
40 Le stime sono, tuttavia, da analizzare con le dovute cautele, poiché dipendono dalla capacità dei singoli Stati di 
ĐoŶseguiƌeàl͛eŵeƌsioŶeàdelàfeŶoŵeŶo. Dal raffronto tra i dati giudiziari e quelli relativi alla percezione del fenomeno 
corruttivo lato sensu forniti da Trasparency International e dalla Banca mondiale si evince, difatti, che sussiste un 
ampio divario tra corruzione effettiva e quella denunciata. Il dato lascia, comunque, inequivocabilmente intendere 
le dimensioni in termini economici della problematica. 
41 Cfr. Speciale Eurobarometro n. 397/2013 (sondaggio condotto ogni due anni in tutti gli Stati membri, al fine di 
accertare il livello generale di percezione del fenomeno corruttivo). 
42 Il parametro di riferimento è il Corruption Perception Index (CPI) elaborato da Transparency International: nel 2011 
l͛Ialiaà eƌaà alà sessaŶtaŶoǀesiŵoà posto,à Ŷelà ϮϬϭϮà alà settaŶtaduesiŵo,à ŵeŶtƌeà Ŷelà ϮϬϮϭà alà ƋuaƌaŶtaduesiŵo,à
guadagŶaŶdoàuŶ͛ulteƌiore posizione nel 2022. 
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penali per reati di corruzione43. Nonostante il giudizio positivo la Relazione evidenziava criticità 

nel sistema italiano, soprattutto in riferimento al conflitto di interessi e alla prevenzione dei 

fenomeni corruttivi. Oltre alla necessità di rafforzare ulteriormente la tutela dei pubblici 

dipendenti segnalanti illeciti, i c.d. whistleblower, veniva considerata prioritaria la trasparenza 

delle attivităàdiàloďďǇàeàdegliàappaltiàpuďďliĐi,àl͛esteŶsioŶeàdiàpoteƌiàdiàuŶ͛autoƌităàaŶtiàĐoƌƌuzioŶe 

indipendente,à l͛eliŵiŶazioŶeà delleà ĐoŶtƌaddizioŶià dellaà Ŷoƌŵatiǀaà iŶà ŵateƌiaà dià ĐoŶflittoà

d͛iŶteƌessi.àIlàgiudizioàdellaàCoŵŵissioŶeàsullaàleggeàϭϵϬàdelàϮϬϭϮ,àpuƌàessendo complessivamente 

positivo, scopre alcune fragilità, ossia l͛aǀeƌàfƌaŵŵeŶtatoàleàfattispeĐieàpeŶaliàdiàĐoŶĐussioŶeàe 

corruzione, e soprattutto non aver modificato o trattato punti scoperti quali il falso in bilancio, 

l͛autoƌiĐiĐlaggio e la prescrizione44. Fornisce, poi un dato criminologico interessante, riferendo 

che non è la criminalità organizzata a generare la corruzione, bensì è la corruzione ad attrarre i 

gruppi criminali organizzati. Se ne deduce che la corruzione preesiste ai gruppi criminali, 

riuscendo ad indirizzare le attività illecite di questi ultimi in determinati settori ed aree 

geografiche. Secondo la Commissione, insufficienti risultano anche gli interventi di riforma in 

materia di corruzione nel settore privato. In particolare mancano attribuzioni di responsabilità 

per carenza di sorveglianza ed i procedimenti penali prendono generalmente inizio su querela 

dell͛offesoàeàŶoŶàex officio da parte delle procure.  

Riguardo la dislocazione territoriale della corruzione nel nostro Paese, da rilevare che nella sola 

ƌegioŶeà“iĐilia,àŶell͛ultiŵoàtƌieŶŶioàğàstatoàƌegistƌatoàappƌossiŵatiǀaŵeŶteàloàstessoàŶuŵeƌoàdià

eǀeŶtiàĐoƌƌuttiǀiàdell͛iŶteƌoàNoƌdàItalia; a seguire Lazio, Campania, Puglia e Calabria, ossia tutte 

regioni del Sud del Paese, ad esclusione del Lazio45.àIlàϳϰ%àdeiàĐasiàhaàƌiguaƌdatoàl͛assegŶazioŶeàdià

appalti pubblici, a conferma del rilievo di tale ambito nel complesso degli eventi corruttivi. La 

contrattualistica pubblica è, pertanto, il settore più a rischio, ed in particolare quella legata ai 

lavori pubblici, i cui eventi corruttivi censiti sono pari al 40% del totale, seguiti dal comparto legato 

allo smaltimento rifiuti, poi il settore sanitario, i cui eventi sono pari al 13% del totale. Le forme 

di corruzione si registrano più diffusamente a livello locale46. Negli ultimi anni si è riscontrata una 

progressiva smaterializzazione della c.d. tangente, peƌàĐuiàl͛aspettatiǀaàpeƌàilàĐoƌƌottoàƌiguaƌdaàuŶà

                                                           
43 LaàCoŵŵissioŶeàfaàspeĐifiĐoàƌifeƌiŵeŶtoàalàDDLàϯϭϯϳàsullaàpƌesĐƌizioŶeàďƌeǀe,àilàĐ.d.à͞lodoàálfaŶo͟àdelàϮϬϬϴ,àlaàleggeà
sul legittimo impedimento n. 51 del 2010 e la depenalizzazione di reati come il falso in bilancio, ad opera del d.lgs. n. 
61 del 2002.  
44 IŶàItaliaàiàpƌoĐediŵeŶtiàpeŶaliàestiŶtiàpeƌàdeĐoƌsoàdeiàteƌŵiŶiàdiàpƌesĐƌizioŶeàsoŶoàl͛ϭϭ,ϰ%àĐoŶtƌoàuŶaàŵediaàUEàdelloà
0,1% (fonte Min. Giustizia). 
45 ANAC, La corruzione in Italia - Numeri, luoghi e contropartite del malaffare. 
46 Comuni 41%, società partecipate 16%, Aziende sanitarie locali 11%. 
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beneficio non più necessariamente monetario. Il c.d. pay-off, ossia il vantaggio derivato 

dall͛aĐĐoƌdoà Đoƌƌuttiǀo,à ŶoŶà ğà piƶà ŵeƌaŵeŶteà dià Ŷatuƌaà eĐoŶoŵiĐa,à ĐoŶfiguƌaŶdoà uŶà ǀeƌoà eà

proprio scambio di favori, e sempre più spesso riguarda non personalmente il corrotto, ma 

soggetti terzi, quali membri della famiglia, gruppi di interesse, amici e colleghi. Si riscontra, difatti, 

alla base dello scambio corruttivo, una minor ricorrenza alla contropartita economica, stante la 

difficoltà di occultamento delle somme illecitamente percepite, ed il conseguente avanzamento 

di forme non direttamente economiche di corrispettivo ed interessi di diversa natura, quali 

l͛aĐƋuisizioŶeàdiàpoteƌeàoàpƌestigio,àlaàpƌoŵessaàdiàuŶaàpƌoŵozioŶe,àl͛assuŶzioŶeàdiàuŶàĐoŶgiuŶto,à

l͛assegŶazioŶeà dià pƌestazioŶià pƌofessioŶalià eà ĐoŶsuleŶze,à assegŶazioŶeà dià ďoƌse di ricerca, ma 

anche prestazioni sessuali47. In ogni caso qualsiasi comportamento corruttivo presuppone da 

parte dei soggetti coinvolti, una stima costi-ďeŶefiĐi,àiŶflueŶzataàdall͛eŶtităàdelàŵaƌgiŶeàdiàƌisĐhio,à

che se troppo alta può risultare dissuasiva48. Pertanto la comprensione dei meccanismi, non solo 

economici, che portano alla corruzione è di particolare interesse per indirizzare le attività di 

contrasto sia repressive che preventive. Il calcolo dei costi diretti ed indiretti della corruzione è 

essenziale peƌà ĐoŵpƌeŶdeƌeà l͛iŶĐideŶzaà delà feŶoŵeŶoà sullaà spesaà puďďliĐaà eà sullaà Ƌualităà deià

servizi e della vita dei cittadini, ridestando, così, uŶaàŵaggioƌàatteŶzioŶeàŶell͛opiŶioŶeàpuďďliĐaà

ed un sentimento di ribellione e volontà comune di contrasto allo stesso.  

LaàĐoƌƌuzioŶeàƌiesĐeàŶoŶàsoloàadàiŶdiƌizzaƌeàl͛alloĐazioŶeàdiàƌisoƌseàeĐoŶoŵiĐheàǀeƌsoàuŶàsettoƌeà

deteƌŵiŶatoà oà ǀeƌsoà uŶ͛aƌeaà geogƌafiĐaà piuttostoà Đheà uŶ͛altƌa,à ŵaà aŶĐheà la tipologia di 

investimenti. Tutto ciò può condurre al rischio del c.d. State capture, ossia il sopravvento degli 

iŶteƌessiàeĐoŶoŵiĐiàdiàuŶàgƌuppoàdiàpƌiǀatià ƌispettoàall͛iŶteƌesseàpuďďliĐo.àÈ, questa, un tipo di 

corruzione sistemica in cui le decisioni governative e la burocrazia vengono manipolate da privati 

e aziende per influenzare le politiche e i processi legislativi statali per promuovere interessi 

privati. Tale livello di corruzione non solo deteriora l͛eĐoŶoŵiaàdiàuŶàPaese,àŵaàaƌƌiǀaàaàŵiŶaƌeà

gravemente la credibilità delle istituzioni e a danneggiare il tessuto della società civile49. Sul piano 

economico, oltƌeà all͛alteƌazioŶeà delà sisteŵaà deià pƌezzià Ŷeià ŵeƌĐati eà l͛ostaĐoloà allaà liďeƌaà

concorrenza, la corruzione inibisce lo sviluppo di nuove attività, sottrae risorse ad imprese e Stato, 

                                                           
47 Cfr. ANAC, La corruzione in Italia - Numeri, luoghi e contropartite del malaffare, p. 5. Nello specifico le assunzioni 
dià ĐoŶgiuŶtià sià soŶoà ƌisĐoŶtƌateà Ŷelà ϭϯ%à deià Đasi,à l͛assegŶazioŶeà dià pƌestazioŶià pƌofessioŶalià Ŷell͛ϭϭ%,à ŵeŶtƌeà ilà
corrispettivo in denaro è diminuito al 48% dei casi totali. 
48 In tal senso Malem Segna J.F., Globalizzazione, commercio internazionale e corruzione, Edizioni Il Mulino 2004, p. 
199 e ss. 
49 Si pensi agli altissimi tassi di corruzione presenti in alcuni Paesi sudamericani, che permettono la pervasiva entrata 
del fenomeno dai livelli più bassi della burocrazia fino ai più alti organi dello Stato. 
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alteƌaàl͛offeƌtaàdiàƌisoƌseàuŵaŶe e riduce la qualità dei servizi pubblici, minandone addirittura la 

sussistenza. Il tutto corrisponde ad un rallentamento della crescita o ad un decremento del 

Prodotto Interno Lordo eàsfiduĐiaàpeƌàiŶǀestiŵeŶtiàpƌoǀeŶieŶtiàdall͛esteƌo. 

Si può pacificamente giungere alla conclusione che un ambiente corrotto generi nuovi eventi 

corruttivi, non solo perché viene progressivamente a perdersi una percezione di disvalore nelle 

condotte illecite, ma anche per la crescente tolleranza del sistema giuridico verso tali eventi50. 

Dopo la prima condotta corruttiva non sanzionata, si riduce drasticamente l͛effiĐaĐiaàdissuasiǀaà

dellaàŶoƌŵaàgiuƌidiĐaàeàleàƌitƌosieàdoǀuteàall͛eǀeŶtualeàďiasiŵoàŵoƌale,àeàĐižàfunge quale incentivo 

per la reiterazione della condotta. È necessario, pertanto, l͛uŶaŶiŵeà ƌiĐoŶosĐiŵeŶto della 

condotta corruttiva quale elemento di nocumento per tutti i cittadini, e ciò deve avvenire sia da 

paƌteà delleà istituzioŶià Đheà daà paƌteà dell͛opiŶioŶeà puďďliĐa,à edà iŶà paƌtiĐolaƌeà deià ŵezzià dià

informazione di massa e di divulgazione culturale.   

1.1.2. Il fulcro del contrasto alla corruzione: l’ANAC e il PNA 

L'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) ğà uŶ͛autoƌităà aŵŵiŶistƌatiǀaà iŶdipeŶdeŶteà Đolà

compito di prevenire la corruzione tramite attività di vigilanza e controllo nei confronti della 

Pubblica Amministrazione, delle società da essa partecipate e controllate e nel settore dei 

contratti pubblici. Nasce in Italia nel 2012 con la legge 6 novembre 2012, n. 190, la c.d. legge 

Severino, dalla trasformazione di un altro organismo pubblico, ossia la Commissione per la 

valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT), creata nel 2009. 

La nascita di un organismo di vigilanza sulla corruzione è in ritardo di circa un ventennio nei 

confronti di altri Paesi europei quali Regno Unito, Spagna e Francia, che già prima degli anni 

novanta si avvalevano di controlli interni alle amministrazioni e controlli esterni affidati ad organi 

iŶdipeŶdeŶti,àsiŵilaƌiàall͛áNáC. 

Il ruolo primario svolto dall͛áNAC in materia di anticorruzione si focalizza sui settori considerati 

particolarmente a rischio dagli indicatori, e su quelle attività reputate più utili per il contrasto di 

pratiche illecite, ossia appalti, vigilanza e regolamentazione, con particolare riguardo ai contratti 

pubblici. Il sistema di controllo dell͛áutoƌită ha consentito una maggiore discrezionalità alle 

                                                           
50 In tal senso, UffiĐioàdell͛áltoàCoŵŵissaƌioàáŶtiĐoƌƌuzioŶe,à Il fenomeno della corruzione in Italia, 2007, studi sulla 
͞ŵappaàdelàfeŶoŵeŶo͟àiŶàItalia,àp.àϭϲ,àoǀeàsiàaffeƌŵaà͞ laàĐoƌƌuzioŶeàgeŶeƌaàĐoƌƌuzioŶe,àseĐoŶdoàuŶàpƌoĐessoàdiffusiǀoà
iŶàseŶsoàoƌizzoŶtaleàeàǀeƌtiĐale,àƋuaŶtitatiǀoàeàƋualitatiǀo͟. 
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stazioni appaltanti edàuŶaàƌegolaŵeŶtazioŶeàŵeŶoàƌigidaàdelleàgaƌeàd͛appalto. La concentrazione 

dià piƶà fuŶzioŶià iŶà Đapoà all͛áNáC,à siaà Ŷelà Đaŵpoà dellaà ǀigilaŶzaà deià ĐoŶtƌattià puďďliĐià Đheà dellaà

trasparenza, ha indubitabilmente migliorato il livello organizzativo, precedentemente frazionato 

fra più organismi, al fine di contrastare la corruzione. L͛autoƌităàsǀolge,àŶelloàspeĐifiĐo,àcompiti di 

vigilanza, controllo e accertamento, con potere di sanzionare eventuali irregolarità perpetrate dai 

paƌteĐipaŶtiàadàuŶaàgaƌaàd͛appalto,àeàdi segŶalaƌeàilleĐitiàall͛autoƌităàgiudiziaƌia.àSi occupa, poi, del 

rispetto degli obblighi di trasparenza della Pubblica Amministrazione, del controllo dei Piani 

triennali, incompatibilità ed inconferibilità di funzioni pubbliche, nonché conflitto di interessi dei 

funzionari. Di grande rilevanza è il potere dell͛áNáC,à iŶà Đasoà dià delittià ĐoŶtƌoà laà Pubblica 

Amministrazione, di proporre al Prefetto competente il commissariamento degli appalti affidati 

illecitamente51. Ratio dià taleà poteƌeà ĐoŶfeƌitoà all͛áutoƌităà ğà dià eǀitaƌeà l͛iŶteƌƌuzioŶeà deià laǀoƌià

pubblici permettendone il completamento, in una logica di controllo e sorveglianza negli appalti, 

ma nel contempo di efficienza e di tutela delle opere pubbliche. L͛attiǀităàdell͛áNáC,àiŶàpaƌtiĐolaƌeà

per ciò che attiene il procurement pubblico, non può essere considerata come una delega di 

poteƌià doǀutaà aà ĐoŶtiŶgeŶzeà ŵeƌaŵeŶteà eŵeƌgeŶziali,à ŵaà all͛oppostoà deǀeà ƌappƌeseŶtaƌeà

uŶ͛assuŶzioŶeàdiàƌespoŶsaďilită in una materia complessa, che si affida a rimedi strutturali nel 

medio e lungo periodo, e non estemporanei e propagandistici. L͛áNáC,àavente fini preventivi più 

che sanzionatori, non limita la sua funzione al controllo ed alla repressione dei comportamenti 

illeciti, ma si focalizza su una verifica di accountability52 dell͛áŵŵiŶistƌazioŶeà PuďďliĐa,à iŶtesa 

quale respoŶsaďilizzazioŶeàŶell͛aďitoàdelàpƌopƌioàƌuolo,àdaàpaƌteàdiàogŶiàsoggettoàĐheàŶeàfaàpaƌte 

o che la rappresenta. 

La vigilanza sul rispetto della normativa sulla trasparenza è un compito essenziale, svolto 

dall͛áNáC,àpeƌàlaàtutelaàdeiàdiƌittiàdeiàĐittadiŶi,àƋualiàl͛aĐĐessiďilităàagliàatti,àdatiàeàdoĐuŵeŶtiàdelleà

Pubbliche Amministrazioni, partecipazione a concorsi e gare pubbliche, sburocratizzazione e 

semplificazione delle procedure pubbliche. Le funzioni consultive delle amministrazioni, la 

regolazione in materia anticorruzione eà l͛attiǀităà dià ĐoŶtƌolloà ƌiguaƌdoà glià iŶĐaƌiĐhià puďďliĐi,à

ƌappƌeseŶtaŶoàuŶàaltƌoàaspettoàdiàĐuiàsiàoĐĐupaàl͛áNáC.àMaàğàiŶàŵateƌiaàdiàĐoŶtƌattiàpuďďliĐiàĐheà

l͛áutoƌităàsǀolgeàilàƌuoloàpiƶàattiǀo:àoltƌeàallaàǀigilaŶza,àessaàeseƌĐitaàuŶ͛attiǀităàĐoŶsultiǀaàĐheàsià

ĐoŶĐƌetizzaàiŶàpaƌeƌiàsulleàŶoƌŵatiǀeàǀigeŶtiàeàsull͛eŵaŶazioŶeàdiàŶuoǀeàdisposizioŶi,àiŵpegŶoàŶelà

                                                           
51 ANAC, La corruzione in Italia (2016-2019) Numeri, luoghi e contropartite del malaffare, p. 2. 
52 “ull͛iŵpoƌtaŶzaàdell͛aĐĐouŶtaďilitǇàsiàĐoŶsulti:àBustiŶàG.,àAccountability: The Key to Driving a High-Performance 

Culture, 2014. 
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risolvere il precontenzioso durante le procedure di gara, supporto e sostegno alle 

amministrazioni, rendendo disponibili alle stazioni appaltanti bandi-tipo, capitolati e contratti-

tipo, strumenti di regolamentazione flessibile, ossia i c.d. atti di soft law.   

Dià paƌtiĐolaƌeà ƌileǀaŶzaàğà laà dispoŶiďilităàdaà paƌteà dell͛áNáCàdià ďaŶĐheàdatià ĐapaĐià dià iŶdiĐaƌeà

anomalie e conflitti di interessi, indispensabili per l͛iŶdiǀiduazioŶeàdiàsituazioŶiàdiàƌisĐhio,àleàĐ.d.à

red flags. A tal fine vengono utilizzate moderne tecnologie di raccolta dati ed analisi degli stessi 

per la ricerca di situazioni anomale, cui consegue una vigilanza più stringente da parte 

dell͛áutoƌităà eà deglià oƌgaŶià pƌeposti. Ciò rappresenta, inequivocabilmente, un nuovo punto di 

partenza nelle moderne strategie di prevenzione del rischio di corruzione53. 

Nonostante la rilevanza, utilità e nobiltà della fuŶzioŶeà sǀoltaàdall͛áNáC,à alĐuŶeàpeƌplessităà eà

critiche vengono ancora sollevate nei suoi confronti da autorevole dottrina, con particolare 

ƌifeƌiŵeŶtoàalleàŶoŵiŶeàdeiàǀeƌtiĐiàdell͛oƌgaŶoàdaàpaƌteàdellaàpolitiĐa54. Ciò implica il sorgere di 

interrogativi sulla sua effettiva indipendenza. Altre critiche, meno condivisibili delle precedenti, 

mosse all͛áutoƌită,àriguardano il suo contributo al rallentamento nel completamento delle opere 

pubbliche, l͛aver cagionato uŶ͛ulteƌioƌe ďuƌoĐƌatizzazioŶeàdell͛aŵŵiŶistƌazione, ed infine di aver 

sgravato la classe politica del dovere di buona amministrazione55.  

                                                           
53 Sul punto ‘affaeleàCaŶtoŶe,àpƌesideŶteàdell͛áNáC dal 2014 al 2019, Il sistema della prevenzione della corruzione in 

Italia, in Diritto Penale Contemporaneo,àϮϬϭϳ,àp.àϴ,àaffeƌŵaà͞IŶàsiŶtesi,àsiàaǀǀeƌteàuŶaàlogiĐaàĐoŵplessiǀaàĐheàĐoŶŶotaà
ŶelàseŶsoàdell͛aŶtiĐoƌƌuzioŶeàl͛iŶteƌaàstƌategiaàŶazioŶaleàdiàƌeĐepimento delle regole europee in materia di contratti 
pubblici. In un disegno, in sostanza, nel quale da un lato il codice dei contratti è conformato in modo penetrante dalle 
esigeŶzeàdell͛aŶtiĐoƌƌuzioŶeàeàd͛altƌaàpaƌteà ilàƌuoloàdell͛áutoƌităàsiàpoŶeàseŵpƌeàpiù quale strumento e motore di 
legalità nel sistema dei contratti pubblici: soggetto portatore di un interesse generale alla legalità, titolare per questo 
di una legittimazione straordinaria, fino a disporre, nel processo amministrativo, di un ruolo quasi assimilabile a 
ƋuelloàdiàuŶàpuďďliĐoàŵiŶisteƌo,àĐoŶàlaàpossiďilită,àiŶtƌodottaàdaàuŶaàŶoƌŵaàϮϬϭϳ,àdiàiŵpugŶaƌeàiàďaŶdiàdiàgaƌa͞. 
54 IlàPƌesideŶteàdell͛áNáCàǀieŶeàŶoŵiŶatoàsuàpƌopostaàdelàMiŶistƌoàpeƌàlaàPuďďliĐaàáŵŵiŶistƌazioŶe,àdiàĐoŶĐeƌtoàĐolà
Ministro dell͛IŶteƌoà eà dellaà Giustizia.à Cižà loà ĐolloĐa,à alŵeŶoà suà uŶà piaŶoà teoƌiĐo,à iŶà ĐoŶŶessioŶeà ĐoŶà l͛attiǀităà dià
GoǀeƌŶo,àĐƌeaŶdoàduďďiàĐiƌĐaàl͛iŶdipeŶdeŶzaàsulàpiaŶoàpolitiĐo. I quattro membri del collegio, poi, sono nominati con 
decreto del Presidente della Repubblica su deliberazione del Consiglio dei ministri, previo parere favorevole dei due 
terzi dei componenti le Commissioni parlamentari competenti.  
55 Fƌaà leà ĐƌitiĐheàpiƶà autoƌeǀolià edàaspƌeàŶeià ĐoŶfƌoŶtià dell͛áNáC,à sià possoŶoà siĐuƌaŵeŶteà ĐitaƌeàƋuelleàdià “aďiŶoà
Cassese,à Đheà ilà Ϯϭà geŶŶaioà ϮϬϭϳà iŶà uŶ͛iŶteƌǀistaà alà Foglioà affeƌŵaǀaà ͞la disciplina dei contratti pubblici è scritta 
dall͛aŶgoloàǀisualeàdellaàcorruzione, ciò che fa perdere di vista gli altri obiettivi. La legislazione degli ultimi anni è 
sostaŶzialŵeŶteàispiƌataàalàpƌiŶĐipioàdelàsospettoàgeŶeƌalizzato,àĐheàğàl͛aŶtiĐaŵeƌaàdell͛autoƌitaƌisŵo […]àl͛áutoƌităà
anticorruzione procede alla cieca, assume che tutti siano sospetti di corruzione, che questa si possa annidare 
dovunque͟.à“eǀeƌeàĐƌitiĐheàdelàPƌof.àCasseseàƌiguaƌdaǀaŶoàiàdatiàƌaĐĐoltiàedàaŶalizzatiàdall͛áNáC,àpoiĐhĠà͞ sapere come 
evolvono nel tempo, come sono distribuiti sul territorio i fenomeni corruttivi insegnerebbe molto. Poi bisognerebbe 
aver dati meno impressionistici sugli snodi e sui luoghi dove si sviluppa la corruzione͟.àEŶuĐlea,àpoi,àgliàeffettiàaàĐuià
pužàĐoŶduƌƌeàlaàĐeŶtƌalizzazioŶeàdeiàĐoŵpitiàdell͛áNáC,àaffeƌŵaŶdoàĐheà͞Creando questo moloch, la classe politica 
siàğà sgƌaǀataàdelà ĐoŵpitoàdellaàďuoŶaàaŵŵiŶistƌazioŶe͟,àŶoŶĐhĠà leàĐoŶsegueŶzeàŶegatiǀeà͞La prima è la relativa 
stagŶazioŶeà delleà opeƌeà puďďliĐhe.à Laà seĐoŶdaà l͛alluŶgaŵeŶtoà delleà deĐisioŶi.à Laà teƌzaà l͛iŵposizioŶeà dià oďďlighià
amŵiŶistƌatiǀià spessoàŵaĐĐhiŶosià aŶĐheà suà aŵŵiŶistƌazioŶiàŵiŶusĐole͟, concludendo che l͛áNáCà siaà ͞uŶaà eŶtităà
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Ilàƌuoloàdell͛áNáCàǀieŶeàƌaffoƌzatoàŶelàϮϬϭϲàĐoŶàilàCodiĐeàdeiàĐoŶtƌattiàpuďďliĐià;D.lgs.àϭϴàapƌileà

2016 n. 50).à IŶà paƌtiĐolaƌeà l͛aƌt.à Ϯϭϯàdelà pƌedettoà deĐƌetoà legislatiǀoà attƌiďuisĐeà all͛áutoƌităà laà

ǀigilaŶzaàeàilàĐoŶtƌolloàsuiàĐoŶtƌattiàpuďďliĐiàeàl͛attiǀităàdiàƌegolazioŶeàdegliàstessi, quello di vigilare 

affiŶĐhĠà siaà gaƌaŶtitaà l͛eĐoŶoŵiĐităà dell͛eseĐuzioŶeà deià ŵedesiŵi,à ilà poteƌeà dià segŶalaƌeà alà

Governo e al Parlamento fenomeni particolarmente gravi di inosservanza o di applicazione 

distorta della normativa di settore, ovvero il potere di vigilare sul divieto di affidamento dei 

contratti attraverso procedure differenti da quelle ordinarie. Direttamente collegato alla funzione 

di vigilanza è altresì il compito assegnato all'Autorità in ordine alla tenuta di elenchi ed albi dei 

soggetti che operano nel settore deià ĐoŶtƌattià puďďliĐi,àŶoŶĐhĠà l͛unificazione presso l'Autorità 

stessa, delle banche dati nelle quali dovranno essere raccolte tutte le informazioni relative agli 

appalti nazionali centrali e locali. Un patrimonio informativo completo degli affidamenti operati 

dal complesso delle stazioni appaltanti sul territoƌioàŶazioŶaleà ĐoŶseŶtiƌăàall͛Osservatorio, che 

opera in seno all͛Autorità, di individuare specifici settori che presentano criticità sul piano del 

rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, su cui ğà ŶeĐessaƌioà foĐalizzaƌeà l͛attività di 

vigilanza56. 

Uno strumento di particolare rilevanza per la progettazione di strategie di contrasto è il piano di 

prevenzione della corruzione, articolato su due livelli: nazionale e territoriale. Di livello nazionale 

è il PNA, ossia il Piano Nazionale Anticorruzione, che disegna la prevenzione come processo di risk 

assessment57. È, questo, uŶà piaŶoà tƌieŶŶaleà tƌaŵiteà Đuià l͛áNáCà foƌŶisĐeà alleà Pubbliche 

AŵŵiŶistƌazioŶiàlaàliŶeaàdaàseguiƌeàpeƌàl͛ideŶtifiĐazioŶeàdelàƌisĐhio,àlaàsuaàaŶalisiàeàilàĐoŶteŶiŵeŶtoà

con misure adeguate, secondo un principio di prevenzione della corruzione, nonché indirizzo e 

supporto per il contrasto del fenomeno. Esso ha la specifica funzione di pƌoŵuoǀeƌeàl͛adozioŶeà

di misure di prevenzione della corruzione, individuandone i principali rischi ed i relativi rimedi, 

ĐoŶàl͛iŶdiĐazioŶeàdiàoďiettiǀi, tempi e modalità di adozione ed attuazione delle misure di contrasto 

dei fenomeni corruttivi. Il PNA distingue le misure di prevenzione della corruzione in generali e 

specifiche: sono generali le misure che incidono sul sistema della prevenzione della corruzione, 

intervenendo su settori che riguardano in modo trasversale tutte le pubbliche amministrazioni; 

                                                           
aŵďigua.àDiĐeàdiàesseƌàuŶ͛autoƌităàiŶdipeŶdeŶte,àŵaàopeƌaàaŶĐheàd͛iŶtesaàĐoŶàiàŵiŶisteƌi,àoàpeƌàloƌoàdelega;àdăàpaƌeƌià
al governo; suggerisce le politiĐhe͟,àŵetteŶdoŶe,àĐosŞ,àiŶàduďďioàl͛iŶdipeŶdeŶza. 
56 Cfr. Nicotra I.A., L͛autoƌità ŶazioŶale aŶtiĐoƌƌuzioŶe tƌa pƌeǀeŶzioŶe e attiǀità ƌegolatoƌia, Giappichelli Editore, 
2016, p. 56 e ss. 
57 “ull͛aƌgoŵeŶto,à‘ausaŶdàM.,àHaugeŶà“.,àRisk Assessment. Theory, methods and applications, Wiley Editore, aprile 
2020. 
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sono invece specifiche quelle misure che incidono su problemi riguardanti il contesto di 

ƌifeƌiŵeŶtoà iŶà Đuià opeƌaà l͛aŵŵiŶistƌazioŶe,à ilà suoà settoƌe,à le sue peculiarità. L͛ultiŵoà PNáà haà

sistematizzato il processo di gestione del rischio rendendolo maggiormente efficiente, 

confermando la distinzione tra aree di rischio generale e aree di rischio specifiche, ed evitando 

analisi standardizzate poiché si sono tenute in considerazione le differenze fra le varie 

amministrazioni58. 

A livello locale ciascuna amministrazione è tenuta a predisporre un proprio piano, coerente con 

quello nazionale, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) da cui ha avvio la 

realizzazione di previsioni vincolanti. MeŶtƌeàilàPNáàğàuŶàpiaŶoàtƌaŵiteàĐuià l͛áNáCàfoƌŶisĐeàalleà

PuďďliĐheàáŵŵiŶistƌazioŶià laà liŶeaàdaàseguiƌeàpeƌà l͛ideŶtifiĐazioŶeàdelàƌisĐhio,à laàsuaàaŶalisiàeà ilà

contenimento con misure adeguate, secondo un principio di prevenzione della corruzione, 

nonché indirizzo e supporto per il contrasto del fenomeno, il PTPC è un documento che definisce 

laàstƌategiaàdiàpƌeǀeŶzioŶeàdellaàĐoƌƌuzioŶeàŶell͛aŵďitoàdellaàsiŶgolaàaŵŵiŶistƌazioŶe,àattƌaǀeƌsoà

l͛aŶalisià dell͛oƌgaŶizzazione, delle regole e prassi. Il PTPC è un documento di natura 

programmatica includente le misure oďďligatoƌieàeàŶoŶ,à iŶàuŶ͛ottiĐaàdiàĐooƌdiŶaŵeŶtoàdeiàǀaƌià

interventi.  

Soggetto cardine di questo meccanismo è il RPCT (Responsabile della Prevenzione della 

Corruzione e della Trasparenza) con il compito di adottare, in funzione del piano, le specifiche 

misure di prevenzione necessarie al contenimento dei rischi, assicurando l͛efficacia delle azioni di 

prevenzione. Compiti principali del PTPC sono: individuare le aree a maggior rischio corruzione e 

ĐoŶflittoà d͛iŶteƌessià ;Đ.d.à ƌiskà assessŵeŶtͿ;à pƌeǀedeƌeà oďďlighià d͛iŶfoƌŵazioŶeà eà tƌaspaƌeŶza;à

monitorare le situazioni di incompatibilità e conflitto di interessi; prevedere meccanismi di 

controllo idonei a prevenire il rischio corruzione. Le funzioni specifiche del RPCT attengono alla: 

predisposizione del PTPCàeàsottoposizioŶeàdelloàstessoàall͛oƌgaŶoàdiàiŶdiƌizzoàpeƌàl͛appƌoǀazioŶe; 

ǀeƌifiĐaà dell͛effiĐaĐeà attuazioŶeà delà PTPCà eà suaà idoŶeită,à eà pƌopostaà dià ŵodifiĐheà allo stesso, 

quando sono accertate violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti 

Ŷell͛oƌgaŶizzazioŶeà dell͛aŵŵiŶistƌazioŶe; verifica dell͛effettiǀaà ƌotazioŶeà deglià iŶĐaƌiĐhià Ŷeglià

uffici maggiormente esposti ai reati corruttivi e definizione delle procedure appropriate per 

                                                           
58 Il Piano è completato da tre allegati, specificamente dedicati: alla gestione dei rischi corruttivi, alla rotazione 
ordinaria del personale ed alla sistematizzazione dei riferimenti normativi sul ruolo e sulle funzioni del Responsabile 
della prevenzione della corruzione e della trasparenza. 
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selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare nelle aree a rischio corruzione;  redazione 

dellaàƌelazioŶeàaŶŶualeàƌeĐaŶteàiàƌisultatiàdell͛attiǀităàsǀolta, tƌaàĐuiàilàƌeŶdiĐoŶtoàsull͛attuazioŶeà

delle misure di prevenzione definite nei PTPC; attiǀităàdià ĐoŶtƌolloà sull͛adempimento da parte 

dell͛aŵŵiŶistƌazioŶeà deglià oďďlighià dià puďďliĐazioŶe e informazione previsti dalla normativa 

vigente. Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza si occupa, inoltre, 

dei casi dià ƌiesaŵeà dell͛aĐĐessoà ĐiǀiĐoà eà cura la diffusione della conoscenza dei Codici di 

ĐoŵpoƌtaŵeŶtoà Ŷell͛aŵŵiŶistƌazioŶe,à ilà ŵoŶitoƌaggioà aŶŶualeà dellaà loƌoà attuazioŶe,à laà

pubblicazioŶeàsulàsitoàistituzioŶaleàeàlaàĐoŵuŶiĐazioŶeàall͛áNáCàdeiàƌisultatiàdelàŵoŶitoƌaggio. Le 

responsabilità del RPCT sono stabilite dagli articoli 12 e 14 della legge n. 190 del 2012. Secondo 

l͛aƌt.à ϭϮà iŶà Đasoà dià ĐoŵŵissioŶe,à all͛iŶteƌŶoà dell͛aŵŵiŶistƌazione, di un reato di corruzione 

accertato con sentenza passata in giudicato, il RPCT risponde per responsabilità dirigenziale59, 

nonché sul piano disciplinare, oltre che per il danno erariale ed all͛iŵŵagiŶeà dellaà Pubblica 

Amministrazione, salvo che provi di avere predisposto, prima della commissione del fatto, il PTPC 

e di aver vigilato sul funzionamentoàeàsull͛osseƌǀaŶzaàdelàPiaŶoàstesso.àPer l͛aƌt.àϭϰàdella legge 

Severino, invece, in caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal Piano, il 

RPCT risponde per responsabilità dirigenziale, nonché a livello disciplinare per omesso controllo, 

salvo che provi di avere comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative modalità. La 

violazione, da parte di tutti i dipeŶdeŶtià dell͛amministrazione, delle misure di prevenzione 

previste dal Piano, costituisce illecito disciplinare.  

Il punto di forza di questo sistema è l͛esisteŶzaàdiàuŶ equilibrio dato da una pluralità di nodi e 

funzioni, non agenti solo a livello centralizzato, ma che coinvolgono ogni singola amministrazione, 

iŶà uŶ͛ottica di prossimità. Tali componenti dialogano grazie all͛áNáC,à iŶtesaà Ƌualeà ĐeŶtƌoà dià

coordinamento nazionale dell͛attiǀităàdiàpƌeǀeŶzione della corruzione in Italia. Tramite il Piano, 

ciascun ente può attivare meccanismi di prevenzione già rodati, quali la rotazione del personale, 

utili ad evitare il consolidamento di situazioni di rischio di conflitto di interessi. Nel Piano triennale 

assumono particolare rilievo le linee guida indirizzate alle amministrazioni e agli enti destinatari 

dellaà leggeà Ŷ.à ϭϵϬà delà ϮϬϭϮ,à ĐoŶà fiŶalităà dià suppoƌtoà Ŷell͛appliĐazioŶeà dellaà Ŷoƌŵatiǀa sulla 

tƌaspaƌeŶzaàeàpƌeǀeŶzioŶeàallaàĐoƌƌuzioŶeàeàl͛elaďoƌazioŶeàdiàindicatori di inefficienza della spesa 

pubblica e di rischio corruttivo60. Laàŵetodologiaà utilizzataà peƌà l͛aŶalisià delà ƌisĐhioà ğà ǀoltaà adà

                                                           
59 áiàseŶsiàdell͛aƌtiĐoloàϮϭàdelàdeĐƌetoàlegislatiǀoàϯϬàŵaƌzoàϮϬϬϭ,àŶ.àϭϲϱ,àeàsuĐĐessiǀeàŵodifiĐazioŶi. 
60 ANAC, documento di Rappresentazione delle funzioni dei macro-processi e dei processi. 
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assicurare una precisa rappresentazione delle informazioni rilevanti, al fine di identificare e 

valutare il rischio di corruzione, e poter di conseguenza rafforzare la strategia preventiva. Non ci 

si può, infine, esimere dal rimarcare la rilevanza del ruolo che svolgono oggi i codici di 

comportamento, dedicati ai dipendenti della Pubblica Amministrazione, ancor più minuziosi della 

leggeàŶelloàstaďiliƌeàƌegoleàsulàĐoŶflittoàd͛iŶteƌessi,àiàƋualiàĐoŵŵiŶaŶoàsaŶzioŶiàeàpƌoǀǀediŵeŶtià

disciplinari nei confronti di coloro che compiano irregolarità o omissioni, anche in caso di 

situazioni non penalmente rilevanti. 

1.1.3. Il conflitto di interessi e il connubio indissolubile con la corruzione 

Il conflitto di interessi corrisponde alla particolare condizione in cui un soggetto, nello 

sǀolgiŵeŶtoàdiàuŶ͛attiǀită,àğàteŶutoàaàƌealizzaƌeàuŶàiŶteƌesseàpƌiŵaƌioàĐheàĐoŶtƌastaàĐoŶàuŶàsuo 

personale interesse61. Il contesto in cui maggiormente proliferano tali conflitti sono 

indubitabilmente le società pluralistiche, nelle quali imperano princìpi liberali e di autonomia dei 

privati, tutelati dalle norme costituzionali. Sin dalle origini, tuttavia, punto fondamentale del 

pensiero liberale è un progetto di società in cui non vi sia il cumulo di potere istituzionale e politico 

con il potere proprietario dovuto ad una determinata posizione economica. Quello che oggi 

Đhiaŵiaŵoà͞ĐoŶflittoàdià iŶteƌessi͟àğ,àpeƌtaŶto,àuŶ͛aŶoŵalia,àoàŵeglioàuŶaàdegeŶeƌazioŶeàdelleà

moderne società liberali. Difficilmente, però, tale degenerazione viene combattuta. I gruppi 

sociali hanno storicamente cercato di arginare il problema della separazione fra potere politico e 

giudiziario, fra potere esecutivo e legislativo, ma non si è, specialmente in Italia, risolto il 

problema, altrettanto importante, della separazione fra potere economico e potere politico o 

amministrativo,à alŵeŶoà Ŷelà Đasoà iŶà Đuià essoà ĐoŶfliggeà ĐoŶà l͛iŶteƌesseà peƌsoŶaleà delà soggettoà

investito di una decisione pubblica. Da ciò si può facilmente dedurre quanto sia importante nel 

nostro Paese una disciplina giuridica che tenga in considerazione i valori in conflitto fra loro, 

garantendo la partecipazione di tutti i cittadini alla vita politica e sociale iŶàuŶ͛ottiĐaàdiàeguagliaŶzaà

sostanziale, ma nello stesso tempo prevenendo pericolose collisioni fra interesse pubblico ed 

individuale.  

                                                           
61 Nonostante risalga agli anni novanta, ancora attuale è la definizione di conflitto di interessi di D.F. Thompson, 
seĐoŶdoàĐuià͞IlàĐoŶflittoàdiàiŶteƌessiàğàuŶaàsituazioŶeàiŶàĐuiàuŶàiŶteƌesseàseĐoŶdaƌioà;fiŶaŶziaƌioàoàŶoŶàfiŶaŶziario) di 
uŶàageŶteàpuďďliĐoàteŶdeàadàiŶteƌfeƌiƌeàĐoŶàl͛iŶteƌesseàpƌiŵaƌioàdell͛aŵŵiŶistƌazioŶeàǀeƌsoàĐuiàl͛ageŶteàhaàpƌeĐisià
doǀeƌià eà ƌespoŶsaďilită͟, Thompson D.F., Understanding financial conflicts of interest, in New England Journal of 

Medicine, 1993, p. 573. 
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L͛OC“E ha individuato tre tipi di conflitti di interessi: quello reale, detto anche attuale, che implica 

un conflitto tra la missione pubblica e gli interessi privati di un funzionario pubblico, che 

potƌeďďeƌoà iŶfluiƌeà sull͛assolǀiŵeŶtoà deià suoià oďďlighià eà delleà sueà ƌespoŶsaďilità; apparente, 

ƋuaŶdoà ǀià ğà laà solaàpeƌĐezioŶeàdall͛esteƌŶoà Đheàglià iŶteƌessià pƌiǀatià dià uŶà fuŶzioŶaƌioà puďďliĐoà

possaŶoà iŶfluiƌeà sull͛assolǀiŵeŶtoà deià suoià oďďlighi; potenziale, che si verifica quando un 

funzionario pubblico ha interessi privati che potrebbero far sorgere un conflitto di interessi nel 

caso in cui questi dovesse assumere in futuro responsabilità specifiche. La presenza di un conflitto 

di interessi, qualunque sia la tipologia, non è di per sé illegale. Vi è, invece, un generale divieto di 

partecipare a una procedura pur essendo a conoscenza di un proprio conflitto di interessi. È, 

pertanto, necessario comunicare i potenziali conflitti appena se ne viene a conoscenza ed 

adottare le misure preventive adeguate. A tal fine i membri del personale che gestiscono 

procedure pubbliche devono essere messi a conoscenza dall͛aŵŵiŶistƌazioŶeà di eventuali e 

potenziali situazioni di conflitto di interessi, delle implicazioni che ne conseguono e del modo di 

procedere in questi casi, nonché delle eventuali sanzioni previste. La formazione continua e 

l͛iŶfoƌŵazioŶeà possono, difatti, mantenere ed accrescere la sensibilizzazione del personale e 

quindi far sì che esso sia sempre consapevole di possibili nuove situazioni di conflitto di interessi. 

áll͛iŶfoƌŵazione deve essere abbinata la responsabilizzazione dei dipendenti pubblici. Il 

principale strumento col quale si concretizza il connubio informazione/responsabilizzazione è, 

iŶduďďiaŵeŶte,à l͛autodiĐhiaƌazioŶeàdiàassenza di conflitti di interessi. Essa assume particolare 

ƌilieǀoàĐoŶà leàpƌoĐeduƌeàd͛appalto. Le verifiche ed i controlli su tali dichiarazioni di assenza di 

conflitti di interessi devono essere sia interni che esterni alla specifica amministrazione, 

permanenti e periodici, e anche a campione, ma devono avvenire comunque in maniera specifica 

in ogni situazione concreta ad alto rischio di conflitto di interessi iŶàotteŵpeƌaŶzaàall͛aƌt. 6-bis 

della legge n. 241 del 199062. 

I fenomeni corruttivi sono strettamente legati al conflitto di interessi, poiché quest͛ultiŵoàne è, 

attualmente, una delle principali cause. La corruzione è, difatti, sempre più alimentata dalla 

presenza del conflitto di interessi, e si concretizza nell͛aďusoà oà Ŷell͛oŵissioŶeà della funzione 

pubblica per fini individuali o privati. Per aversi un conflitto di interessi è sufficiente la presenza 

di un interesse secondario che tende ad interferire in modo reale, potenziale o apparente con un 

                                                           
62 L͛aƌt.àϲ-bis della l. n. 241/1990 stabilisce che ͞ilàƌespoŶsaďileàdelàpƌoĐediŵeŶtoàeàiàtitolaƌiàdegliàuffiĐiàĐoŵpeteŶtià
ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale, devono astenersi 
in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione diàĐoŶflitto,àaŶĐheàpoteŶziale͟. 
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interesse primario. Il conflitto di interessi si distingue dalla corruzione poiché non è un 

comportamento, ma una situazione di fatto, un insieme di circostanze che creano o aumentano 

il rischio che gli interessi primari possano essere compromessi dalla prevalenza di quelli 

secondari63. Tuttavia la corruzione è, nella maggior parte dei casi, la degenerazione di un conflitto 

di interessi, che si concretizza con il prevalere di un interesse secondario personale nei confronti 

di un interesse primario collettivo in contrasto con esso64. Prima di tale degenerazione si ha una 

semplice presenza di interessi in conflitto, anche solo in modo potenziale o apparente, non 

corrispondente ad alcun illecito o comportamento di per sé penalmente rilevante65. Il Consiglio 

di Stato ha affermato, secondo un costante orientamento66, che ͞il conflitto di interessi non 

ĐoŶsisteàƋuiŶdiàiŶàĐoŵpoƌtaŵeŶtiàdaŶŶosiàpeƌàl͛iŶteƌesseàfuŶzioŶalizzato,àŵaàiŶàuŶaàĐoŶdizioŶeà

giuridica o di fatto dalla quale scaturisce un rischio di siffatti comportamenti, un rischio di danno. 

L͛esseƌeàiŶàĐoŶflittoàeàaďusaƌeàeffettiǀaŵeŶte della propria posizione sono due aspetti distinti͟. 

Per consolidata giurisprudenza amministrativa la sussistenza di un conflitto è, peraltro, 

indipendente dal vantaggio che il singolo ne possa conseguire. Se gestito in maniera corretta, il 

conflitto di interessi non si tramuta necessariamente in un evento corruttivo: è questo il motivo 

per cui le attuali regolamentazioni anti corruzione si concentrano sulla prevenzione e sulla 

gestione del rischio, più che sulle sanzioni per i fatti illeciti, già rientranti nella fase giudiziaria. 

Peraltro lo stesso Consiglio di Stato ha recentemente ribadito che ͞ĐižàĐheàƌileǀaàğàilàĐoŶflittoàĐheà

in astratto (potenziale) può verificarsi e che è, di contro, ininfluente che esso si sia nel concreto 

realizzato, ove si consideri che gli obblighi imposti al pubblico dipendente mirano a garantire la 

tƌaspaƌeŶzaàeàl͛iŵpaƌzialităàdell͛azioŶeàaŵŵiŶistƌatiǀaàe,àadàuŶàteŵpo,àaàpƌeǀeŶiƌeàfeŶoŵeŶiàdià

ĐoƌƌuzioŶe͟67. 

                                                           
63 Cfr., Thompson J.D., Organization in action, 2009. 
64 Secondo Di Carlo E., Il conflitto di interessi nelle aziende. Linee guida per imprese, amministrazioni pubbliche e non-

profit,à GiappiĐhelli,à ϮϬϮϬ,à p.à ϰϲà ss.,à l͛eleŵeŶtoà Đheàŵutaà Ŷelà passaggioà daà ĐoŶflittoà dià iŶteƌessià aà ĐoƌƌuzioŶeà ğà laà
teŶdeŶzaà dell͛iŶteƌesseà seĐoŶdaƌioà adà iŶteƌfeƌiƌeà ĐoŶà Ƌuelloà pƌiŵaƌio,à peƌtaŶtoà ͞ilà ĐoŶflittoà dià iŶteƌessià ğà uŶaà
situazione di rischio iŶà Đuià l͛iŶteƌesseà seĐoŶdaƌioà teŶdeà aà iŶteƌfeƌiƌeà ĐoŶà l͛iŶteƌesseà pƌiŵaƌio,à Ŷellaà ĐoƌƌuzioŶeà laà
situazioŶeàdiàƌisĐhioàsiàğàtƌasfoƌŵataàiŶàuŶàaďusoàdiàpoteƌe,àĐheàhaàǀistoàpƌeǀaleƌeàl͛iŶteƌesseàseĐoŶdaƌioàsuàƋuelloà
pƌiŵaƌio͟. 
65 Cfr. Carney G., Working Paper, Conflict of interest: Legislators, Minister and Publical Officers, in 
www.trasparency.org,àϭϵϵϴ.à“eĐoŶdoàl͛autoƌeà͞la corruzione è la fase finale del conflitto di interessi. Si può dire che 
tutti i casi di corruzione includono il conflitto di interessi, mentre non è sempre vero il contrario. Inoltre, la corruzione 
ğàŵoltoàspessoàuŶàĐƌiŵiŶe,àŵeŶtƌeàilàĐoŶflittoàdiàiŶteƌessiàiŶĐoƌpoƌaàuŶ͛aŵpiaàgaŵŵaàdiàĐoŵpoƌtaŵeŶti,àlaàŵaggioƌà
parte dei quali non costituisce reato͟. 
66 Cons. di Stato, Sez. cons. atti norm., 5 marzo 2019, n. 667. In tal senso anche, Cons. di Stato, sez. V, 14 maggio 
2020, n. 3048 e Cons. di Stato, sez. III, 14 gennaio 2019, n. 355. 
67 Consiglio di Stato, sentenza n. 22683 del 2018. 
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La stessa definizione di corruzione è, oggi, più estesa della mera fattispecie penalistica, poiché 

include,àiŶàuŶ͛ottiĐaàpƌeǀeŶtiǀa, anche il conflitto di interessi e la c.d. maladministration. Le norme 

in vigore alimentano suddetta lettura: secondo il Dipartimento della Funzione Pubblica, nella 

legge 190 del 2012 si parla di eventi corruttivi come situazioni più ampie della fattispecie 

penalistica, in cui venga, comunque ͞iŶàeǀideŶzaàuŶàŵalfuŶzioŶaŵeŶtoàdell͛aŵŵiŶistƌazioŶeàaà

Đausaàdell͛usoàaàfiŶiàpƌiǀatiàdelleàfuŶzioŶiàattƌiďuite͟68. Il campo di intervento di definizione della 

corruzione, dal rilievo penalistico sempre vincolato alla personalità della responsabilità, nel 

tempo si è dilatato fino a ricomprendere aspetti organizzativi e pluralistici, frutto di una diversa 

logica di prevenzione, oltre che di repressione69.àL͛aĐĐeŶtoàsiàspostaàseŵpƌeàpiƶàdall͛illeĐitoàgiăà

consumato al rischio, con una strategia di contrasto rivolta al conflitto di interessi, anche solo 

apparente. Nell͛oƌďitaàdelleà ƌecenti politiche anti corruzione di carattere preventivo vengono, 

così, sempre più in rilievo le tematiche sul conflitto di interessi, ed in particolare la circoscrizione 

di aree che costituiscono terreno fertile per i comportamenti corruttivi.  

In tale ottica gioca un ruolo principale la trasparenzaàdell͛attiǀităàaŵŵiŶistƌativa70. Essa è, difatti, 

allaàďaseàdellaàlogiĐaàdiàpƌeǀeŶzioŶeàdellaàĐoƌƌuzioŶe,àƋualeàŵezzoàpƌiǀilegiatoàpeƌàl͛iŶdiǀiduazioŶeà

eàl͛eŵeƌsioŶeàdelàĐoŶflittoàdiàiŶteƌessi,àseĐoŶdoàuŶaàdialettica inversa a quella del secolo scorso: 

ŶoŶàğàl͛aŵŵiŶistƌazioŶeàaàdoǀer controllare il cittadino, ma è, viceversa, il cittadino a svolgere 

l͛attiǀităàdiàĐoŶtƌolloàŶeiàĐoŶfƌoŶtiàdeiàpuďďliĐiàpoteƌi.àTaleàĐoŶtƌolloàğàstƌuttuƌatoàprincipalmente 

suà dueà ŵodelli:à glià oďďlighià dià puďďliĐazioŶeà sulà poƌtaleà dell͛eŶte nella sezione dedicata 

all͛aŵŵiŶistƌazioŶeàtƌaspaƌeŶte,àiŶàuŶ͛aƌeaàfaĐilŵeŶteàiŶdiǀiduaďile ed aperta a tutti gli utenti, 

oggetto di disciplina specifica nella legge n. 33 del 2013, eà l͛aĐĐessoà ĐiǀiĐoà geŶeƌalizzato,à

introdotto col d.lgs. n. 97 del 2016. 

Nel Piano stesso di prevenzione della corruzione, un primo gruppo di misure è volto a contenere 

i conflitti di interessi, con particolare attenzione ai comportamenti del funzionario pubblico, quale 

punto di partenza e base per il contrasto alla corruzione. Proprio dai Piani territoriali si evince 

                                                           
68 Circolare n. 1 del 25/1/2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica. 
69 In tal senso, Cantone R., Il sistema della prevenzione della corruzione in Italia, in Diritto Penale Contemporaneo, 
testoà dellaà pƌolusioŶeà teŶutaà allaà iŶauguƌazioŶeà dell͛a.a.à ϮϬϭϳ/ϮϬ18 del Dipartimento di Scienze politiche 
dell͛UŶiǀeƌsităàdegliàstudiàdiàPeƌugia,àp.àϰàeàss. 
70 “ull͛aƌgoŵeŶto:àáá.VV.,àLegislazione anticorruzione e responsabilità nella pubblica amministrazione, Cerioni F., 
Sarcone V. (a cura di), Giuffré Francis Lefebvre, 2019, p. 56 ss.; Cingari F., Repressione e prevenzione della corruzione 

puďďliĐa. Veƌso uŶ ŵodello di ĐoŶtƌasto ͞iŶtegƌato͟, G. Giappichelli Editore, Torino, 2012, p. 112 ss; Della Torre G., 
Politica e amministrazione della spesa pubblica: controlli, trasparenza e lotta alla corruzione, Atti del LIX convegno di 
studiàdiàsĐieŶzaàdell͛aŵŵiŶistƌazioŶe,àGiuffƌĠ,àϮϬϭϰ,àp.àϯϮàss.à 
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l͛iŶdissoluďileàlegaŵeàfƌaàĐoƌƌuzioŶeàeàĐoŶflittoàdiàiŶteƌessi.àLaàpƌeǀeŶzioŶeàaiàfeŶoŵeŶiàĐoƌƌuttiǀià

ŶasĐe,àdifatti,àpƌopƌioàdalleàsituazioŶiàdiàƌisĐhio,àedàğàpeƌtaŶtoàŶeĐessaƌioàsosteŶeƌeàl͛eŵeƌsioŶeà

di interessi privati confliggeŶtiàĐoŶàlaàtutelaàdell͛iŶteƌesseàpuďďliĐo. 

Per un efficace contrasto alla corruzione è necessario un elemento di disincentivazione molto 

forte, dato dalla elevata probabilità di individuazione delle attività corruttive con conseguente 

alto rischio di incorrere nella sanzione giuridica penale, ed una credibile rappresentazione della 

sanzione come deterrente. Ma per una lotta alla corruzione che dia risultati positivi è necessario 

considerare anche quelle circostanze, che se pur non previste come reato dal codice penale, 

ĐoiŶĐidaŶoà ĐoŶà Ƌuelleà situazioŶià dià ͞ŵaladŵiŶistƌatioŶ͟,à Đheà l͛áNáCà Ŷelà PiaŶoà NazioŶaleà

áŶtiĐoƌƌuzioŶeà delà ϮϬϭϱà haà ideŶtifiĐatoà ĐoŶà l͛assuŶzioŶeà dià deĐisioŶià deǀiaŶtià dallaà Đuƌaà

dell͛iŶteƌesseàgeŶeƌaleàaàĐausaàdelàĐoŶdizioŶaŵeŶtoàiŵpƌopƌio da parte di interessi particolari. 

Occorre, pertanto, considerare l͛oppoƌtuŶităàe monitorare, altƌesŞà͞ĐoŵpoƌtaŵeŶtiàĐhe,àanche se 

ŶoŶà ĐoŶsisteŶtià iŶà speĐifiĐià ƌeati,à ĐoŶtƌastaŶoà ĐoŶà laà ŶeĐessaƌiaà Đuƌaà dell͛iŶteƌesseà puďďliĐoà eà

pƌegiudiĐaŶoàl͛affidaŵeŶtoàdeiàĐittadiŶiàŶell͛iŵpaƌzialităàdelleàaŵŵiŶistƌazioŶiàeàdeiàsoggettiàĐheà

sǀolgoŶoà attiǀităà dià puďďliĐoà iŶteƌesse͟71.à QuaŶtoà affeƌŵatoà dall͛áNáCà ğà iŶdisĐutiďile,à edà ğà

unanimemente accettato e corroborato dai dati statistici dei procedimenti giudiziari. D͛altronde 

laàCiƌĐolaƌeàŶ.àϭàdelàDipaƌtiŵeŶtoàdellaàFuŶzioŶeàPuďďliĐaàgiăàŶelàϮϬϭϯàstaďiliǀa:à͞IlàĐoŶĐettoàdià

corruzione deve essere inteso in senso lato, come comprensivo delle varie situazioni in cui, nel 

Đoƌsoà dell͛attiǀităà aŵŵiŶistƌatiǀa,à sià ƌisĐoŶtƌià l͛aďuso da parte di un soggetto del potere a lui 

affidato al fine di ottenere vantaggi privati. Le situazioni rilevanti sono quindi evidentemente più 

ampie della fattispecie penalistica, che, come noto, è disciplinata negli artt. 318, 319 e 319 ter, 

c.p., e sonoà talià daà ĐoŵpƌeŶdeƌeà ŶoŶà soloà l͛iŶteƌaà gaŵŵaà deià delittià ĐoŶtƌoà laà puďďliĐaà

amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale, ma anche le situazioni in cui – 

a prescindere dalla rilevanza penale – venga in evidenza un malfunzionamento 

dell͛aŵŵiŶistƌazioŶeàaàĐausaàdell͛usoàaàfiŶiàpƌiǀatiàdelleàfuŶzioŶiàattƌiďuite͟72. Stanti tali premesse, 

indiscutibile viene alla luce in maniera prorompente, l͛iŶtƌeĐĐioà fƌaà puďďliĐià poteƌi,à feŶoŵeŶià

ĐoƌƌuttiǀiàeàĐoŶflittoàd͛iŶteƌessi. 

                                                           
71 Autorità Nazionale Anticorruzione, Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione, Determinazione n. 12 
del 28 ottobre 2015, p. 7. 
72 Circolare n. 1 del Dipartimento della Funzione Pubblica del 25/01/2013. 
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La crescente attenzione al conflitto di interessi in materia di prevenzione contro la corruzione è 

paleseàaŶĐheàŶelàCodiĐeàdeiàĐoŶtƌattiàpuďďliĐiàdelàϮϬϭϲ.àNeàğàuŶàeseŵpioàl͛aƌt.àϰϮàdelàĐodiĐe,àilà

ƋualeàiŵpoŶeàalleàstazioŶiàappaltaŶtiàl͛adozioŶeàdiàŵisuƌeàadeguate, ǀolteàaà͞prevenire e risolvere 

in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di 

aggiudiĐazioŶeàdegliàappaltiàeàdelleàĐoŶĐessioŶi͟.àáàƋuestoàsiàaggiuŶgeà laàǀoloŶtăàdelàĐodiĐeàdià

escludere dalle gare pubbliche, sempre nel rispetto della concorrenza, imprese a rischio poiché 

legate a vicende di corruzione, riciclaggio, frode, e di imporre a soggetti che si trovino in situazioni 

dià ĐoŶflittoà d͛iŶteƌessià dià daƌŶeà ĐoŵuŶiĐazioŶeà allaà stazioŶeà appaltaŶteà edà asteŶeƌsià dallaà

procedura di aggiudicazione, a fronte di una responsabilità amministrativa, nonché penale. La 

legge Severino prevede, poi, l͛adozione di modalità di monitoraggio di eventuali rapporti o 

relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dei 

soggetti stipulanti con le amministrazioni contratti, o interessati a procedimenti di autorizzazione, 

concessione o erogazione di vantaggi economici e i dipeŶdeŶtiàdell͛amministrazione stessa. È, 

tuttavia, la stessa ANAC ad ammonire che ͞ŶelàŶostƌoàoƌdiŶaŵeŶtoàŶoŶàesisteàuŶaàŶoƌŵaàĐheà

preveda analiticamente gli elementi costitutivi e le diverse ipotesi della fattispecie di conflitto di 

iŶteƌessi͟73.  

1.2. La normativa italiana sulla corruzione e sul conflitto di interessi 

1.2.1. Le leggi anticorruzione  

Laà stƌuttuƌaà foŶdaŵeŶtaleà dell͛attualeà sisteŵaà aŶtiĐoƌƌuzioŶeà disĐeŶdeà dallaà l. n. 190 del 6 

novembre 2012, la c.d. legge Severino, la quale oltre a novellare significativamente il previgente 

d.lgs. n. 165 del 2001, ha introdotto nuove forme di prevenzione contro il malaffare nella Pubblica 

Amministrazione, come la disciplina sul c.d. whistleblowing e il divieto di revolving doors. La legge, 

ĐoŶàtitoloà͞Disposizioni per la prevenzione e la repressioŶeàdellaàĐoƌƌuzioŶeàeàdell͛illegalità nella 

pubblica amministrazione͟,àviene approvata in un periodo della vita del Paese caratterizzato da 

misure emergenziali di contrasto alla crisi economica e alla disoccupazione. Essa viene, difatti, 

varata più come provvedimento emergenziale e temporaneo che in qualità di rimedio strutturale 

peƌàaƌgiŶaƌeàl͛eŶdeŵiĐoàpƌoďleŵaàdellaàĐoƌƌuzioŶe. Obiettivo della legge è di adottare strumenti 

sanzionatori più seǀeƌià ĐoŶtƌoà laà ĐoƌƌuzioŶeà eà l͛illegalităà Ŷell͛aŵŵiŶistƌazioŶe,àŵaà sopƌattuttoà

prevenire il fenomeno rafforzando la trasparenza ed il controllo da parte degli stessi cittadini, in 

                                                           
73 Faq Anac, aggiorn. 30 dicembre 2021, www.anac.it.  
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uŶ͛ottiĐaà dià ƌialliŶeaŵeŶtoà ĐoŶà glià staŶdaƌdà deglià altƌià Paesià oĐĐideŶtali. Viene innanzi tutto 

istituita, in attuazione dellaà CoŶǀeŶzioŶeà dell͛OƌgaŶizzazioŶeà delleà Nazioni Unite contro la 

corruzione74 e della Convenzione penale sulla corruzione75,àuŶ͛áutoƌităàŶazioŶaleàaŶtiĐoƌƌuzioŶeà

ĐoŶàpƌeĐiseàpƌeƌogatiǀe,àƋualiàl͛aŶalisiàdelleàĐauseàdellaàĐoƌƌuzioŶeàeàgliàiŶteƌǀeŶtiàpeƌàĐoŶtƌastaƌla,à

l͛eseƌĐizioàdi funzioni di vigilanza e controllo, l͛appƌoǀazioŶeàdi un piano di prevenzione a livello 

nazionale, l͛eŵaŶazioŶeàdiàpƌoǀǀediŵeŶtiàsullaàtƌaspaƌeŶza.àáĐĐaŶtoàadàessa,àaltƌiàoƌgaŶiàǀeŶgoŶoà

onerati di precisi ruoli di supporto in materia di corruzione, come il Dipartimento della funzione 

pubblica, i Prefetti, le Pubbliche amministrazioni centrali, le Regioni e gli Enti locali, ed infine la 

Scuola superiore della Pubblica Amministrazione limitatamente al settore della formazione.  

DiàpaƌtiĐolaƌeàƌileǀaŶzaàğàl͛iŶdiǀiduazioŶe daàpaƌteàdell͛oƌgaŶoàdiàiŶdiƌizzo, prevista al comma 7, 

art. 1 della legge 190/2012, fra i dirigenti amministrativi, della figura del Responsabile della 

prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) che ha, come compito primario, quello di 

segŶalaƌeàagliàoƌgaŶiàpƌepostià leàdisfuŶzioŶià iŶeƌeŶtià l͛attuazioŶeàdelleàŵisuƌeàdiàpƌeǀeŶzione e 

tƌaspaƌeŶzaàedàiŶdiĐaƌeàagliàuffiĐiàĐoŵpeteŶtiàall͛eseƌĐizioàdell͛azioŶeàdisĐipliŶaƌeàquei dipendenti 

che non hanno attuato correttamente le relative misure. Questi, alla fine di ogni anno propone il 

Piano triennale di prevenzione della corruzione, provvede alla sua effettiva attuazione, verifica la 

rotazione degli incarichi ad elevato rischio di corruzione. La violazione da parte dei dipendenti 

dell͛aŵŵiŶistƌazioŶe,àdelle misure di prevenzione previste dal Piano triennale, costituisce illecito 

disciplinare. 

Uno dei punti su cui insiste maggiormente la legge n. 190 del 2012 è quello della trasparenza ed 

iŵpaƌzialităàdellaàPuďďliĐaàáŵŵiŶistƌazioŶe,àaŶĐheàiŶàattuazioŶeàdelàĐoŵŵaàϮàdell͛aƌt.àϵϳàdellaà

CostituzioŶe.à L͛iŵpaƌzialităà dellaà P.á.à ǀieŶeà gaƌaŶtitaà tƌaŵiteà l͛oďďligo,à pƌeǀistoà dalleà Ŷoǀelleà

effettuate dall͛aƌt.à ϭà Đoŵma 41 dellaà l.à Ŷ.à ϭϵϬ/ϮϬϭϮà allaà leggeàŶ.à Ϯϰϭà delà ϭϵϵϬà ĐoŶà l͛aggiuŶtaà

dell͛aƌt.à ϲà ďis, di astensione del funzionario i cui interessi siano direttamente coinvolti nel 

procedimento. L͛aƌtiĐoloàiŶàpaƌolaàŵostƌa,àĐoŶàl͛oďďligoàdiàasteŶsioŶeàeàsegŶalazioŶeàdiàĐoŶflittoà

dià iŶteƌessià aŶĐheà soltaŶtoàpoteŶziale,à l͛iŶeƋuiǀoĐaďileà volontà del legislatore di ostacolare ab 

origine il verificarsi di situazioni idonee, pur solo in astratto, a compƌoŵetteƌeà l͛iŵŵagiŶe,à

l͛iŵpaƌzialităàedà ilàďuoŶàaŶdaŵeŶtoàdell͛appaƌatoàaŵŵiŶistƌatiǀo. Peƌà l͛aƌt.àϲàďisàdellaà leggeàŶ.à

241 del 1990 ͞IlàƌespoŶsaďileàdelàpƌoĐediŵeŶtoàeàiàtitolaƌiàdegliàuffiĐiàĐoŵpeteŶtiàadàadottaƌeàià

                                                           
74 ONU, Convenzione del 31 ottobre 2003, ratificata ai sensi della legge n. 116 del 3 agosto 2009.  
75 Convenzione Strasburgo, 27 gennaio 1999, ratificata ai sensi della legge n. 110 del 28 giugno 2012. 
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pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono 

astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche 

potenziale͟. Il succitato precetto haàdatoàattuazioŶeàŶell͛oƌdiŶaŵeŶtoàŶazioŶaleàall͛aƌt.àϴàĐoŵŵaà

5 della CoŶǀeŶzioŶeà ONUà adottataà dall͛ásseŵďleaà geŶeƌaleà ilà ϯϭà Ŷoǀeŵďƌeà ϮϬϬϯ,à ĐoŶosĐiutaà

come convenzione di Merida e ratificata dall͛ItaliaàĐoŶàleggeàŶ.àϭϭϲàdelàϮϬϬϵ76. L͛aƌt.àϲàbis della 

legge n. 241/1990 ha, inoltre, recepito le indicazioni e le raccomandazioni provenienti da 

importanti organismi internazionali, quali il c.d. gruppo GRECO77 delà CoŶsiglioà d͛Europa, e 

l͛OƌgaŶizzazioŶeàpeƌàlaàĐooperazione e lo sviluppo economico, la quale ha predisposto apposite 

linee guida per la gestione del conflitto di interessi nei pubblici servizi. 

La trasparenza amministrativa costituisce un livello essenziale delle prestazioni concernenti i 

diƌittiàsoĐialiàeàĐiǀiliàpƌeǀistiàdallaàletteƌaàŵͿàdelàseĐoŶdoàĐoŵŵaàdell͛aƌt.àϭϭϳàdellaàCostituzioŶe.à

Essa è assicurata mediante la pubblicazione nella pagina web della specifica amministrazione, di 

tutte le informazioni relative ai procedimenti amministrativi secondo criteri di semplicità ed 

accessibilità, nel rispetto della protezione dei dati personali dei soggetti coinvolti. In particolare, 

Ŷell͛aŵďitoà delà pƌoĐuƌeŵeŶtà puďďliĐo,à le stazioni appaltanti sono tenute a pubblicare in una 

pagina web accessibile a tutti gli utenti, le informazioni complete relative a bandi di gara ad 

evidenza pubblica, ossia: l͛oggettoàdelàďaŶdo, la struttura proponente, l͛eleŶĐoàdegliàopeƌatoƌi e 

l͛aggiudiĐataƌio, l͛iŵpoƌtoà dià aggiudiĐazioŶe e quello liquidato, i tempi di completamento 

dell͛opeƌa.à Nell͛aŵďitoà dellaà tƌaspaƌeŶzaà aŵŵiŶistƌatiǀaà ğ,à poi, daà aŶŶoǀeƌaƌeà l͛oďďligoà

dell͛aŵŵiŶistƌazioŶeàdiàpuďďliĐazione dei bilanci e costi di realizzazione delle opere pubbliche. 

Altre importanti modifiche alla legge 241 del 1990 sono previste al comma 37, art. 1 della legge 

ϭϵϬàdelàϮϬϭϮ,à ilàƋualeàpƌeǀedeàĐheàoǀeàsiaŶoàsoggettiàpƌiǀatiàadàesseƌeàpƌepostiàall͛eseƌĐizioàdi 

attività amministrative, questi sono tenuti ad assicurare un livello di garanzia non inferiore a 

quello cui sono tenute le Pubbliche Amministrazioni in tema di prevenzione alla corruzione.  

Il comma 42 della legge 190 del 2012 rende più restrittiva la disciplina previgente, prevista dall͛aƌt.à

53 d.lgs. n. 165 del 2001, in materia di incompatibilità al fine di evitare cumuli di incarichi e conflitti 

                                                           
76 L͛aƌt.à ϴà Đoŵŵaà ϱà dellaà CoŶǀeŶzioŶeà diàMeƌidaà staďilisĐeà Đheà ͞Ciascuno Stato Parte si adopera, se del caso e 
conformemente ai principi fondamentali del proprio diritto interno, al fine di attuare misure e sistemi che obblighino 
i pubblici ufficiali a dichiarare alle autorità competenti, in particolare, ogni loro attività esterna, impiego, 
investimento, bene e ogni dono o vantaggio sostanziale dal quale potrebbero risultare un conflitto di interessi con le 
loro funzioni di pubblico ufficiale͟. 
77 Gƌuppoàdià“tatiàĐoŶtƌoàlaàĐoƌƌuzioŶe,àoƌgaŶoàdiàĐoŶtƌolloàdelàCoŶsiglioàd͛Euƌopa,àpeƌàlaàpƌeǀeŶzioŶeàeàƌepƌessioŶeà
dei fenomeni corruttivi, istituito nel 1999. 
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di interessi, disponendo altresì regole di trasparenza riguardanti i relativi compensi. Le 

informazioni relative a consulenze ed incarichi presenti nelle banche dati sono trasmesse e 

pubblicate dalle amministrazioni in tabelle riassuntive in formato aperto, in modo da permettere 

laà liďeƌaà ĐoŶsultazioŶeà eà l͛aŶalisià aŶĐheà aà fiŶià statistiĐi. Nella stessa direzione sono orientati i 

commi 49 e 50, ĐheàpƌeǀedoŶoàl͛adozioŶeàdiàuŶaàdisĐipliŶaàiŶàŵateƌiaàdiàattƌiďuzioŶeàdiàiŶĐaƌiĐhià

dirigenziali da conferire a soggetti interni ed esterni e della relativa responsabilità amministrativa, 

che rimuova possibili incompatibilità tra tali incarichi con quelli pubblici elettivi o con la titolarità 

di interessi privati in conflitto con la funzione pubblica. 

Secondo quanto disciplinato dalla legge Severino del 2012 è il Governo che deve assolvere il 

compito di definire un codice di comportamento dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni 

al fine di prevenzione dei fenomeni corruttivi, assicurare la qualità dei servizi e la tutela 

dell͛iŶteƌesseà puďďliĐo,à ŶoŶĐhĠà il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, 

imparzialità78. Il codice di comportamento prevede una sezione specifica dedicata ai doveri dei 

dirigenti: in primis il divieto di accettare o chiedere, a qualsiasi titolo entro i limiti della propria 

fuŶzioŶeà puďďliĐaà eà peƌà l͛espletaŵeŶtoà deià Đoŵpitià loƌoà affidati,à ĐoŵpeŶsià oà altƌeà utilită,à ĐoŶà

l͛uŶiĐaàeĐĐezioŶeàdeià ƌegaliàdià Đoƌtesia,àaàpattoàĐheà siaŶoàdiàŵodiĐoàǀaloƌe79. La violazione dei 

doveri previsti nel codice di comportamento e nel Piano di prevenzione sono fonte di 

responsabilità disciplinare, potendo concludersi anche con il licenziamento per giusta causa o per 

giustificato motivo soggettivo, ovvero responsabilità civile, amministrativa e penale. Ciascuna 

Pubblica Amministrazione integra il codice predisposto dal Governo, con un proprio codice di 

comportamento specifico. Il rispetto di entrambi i codici viene fatto valere dai dirigenti 

responsabili di ogni amministrazione80. “iàǀuole,àiŶàtalàŵodo,àpoƌƌeàl͛aĐĐeŶtoàsullaàƌespoŶsaďilită 

disciplinare del dipendente per violazione dei propri doveri professionali, conferendo, così, 

maggioƌeà ƌileǀaŶzaà all͛etiĐaà puďďliĐa,à allaà pƌeǀeŶzioŶeà iŶteƌŶaà all͛aŵŵiŶistƌazioŶe, alla 

specificazione dei doveri degli impiegati per tipologie di amministrazione e settori di intervento, 

nonché maggiore flessibilità degli strumenti di individuazione del conflitto di interessi. Difatti il 

codice di comportamento dovrebbe essere inteso esso stesso come strumento 

                                                           
78 I commi 44 e 45 dell͛aƌt.àϭàdellaàleggeàŶ.àϭϵϬàdelàϮϬϭϮàhaŶŶoàŶoǀellatoàl͛aƌt.àϱϰàdelàd.lgs.àŶ.àϭϲϱàdelàϮϬϬϭàiŶàŵateƌiaà
di codici di comportamento. 
79 Per modico valore si intende, ex art. 4 comma 5 del D.P.R. 62/2013, un bene di valore non superiore ad una cifra 
di 150 euro complessivi annui, ferma restando, per le singole amministrazioni, la possibilità di adottare limiti inferiori, 
fino a sancirne il totale divieto. 
80 IŶàŵateƌiaàdiàĐodiĐiàdiàĐoŵpoƌtaŵeŶtoàŶell͛áŵŵiŶistƌazioŶeàpuďďliĐa,àCarloni E., I codici di comportamento, in Il 
lavoro nelle pubbliche Amministrazione, riv. trim., Giappichelli, 2017. 
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dell͛aŶtiĐoƌƌuzioŶe,à e quindi come misura di prevenzione che costituisce la struttura 

fondamentale del nuovo impianto, insieme alle misure di trasparenza, alle incompatibilità ed al 

sistema dei piani anticorruzione, con i quali dialoga81. Ciò conferisce una prospettiva dinamica al 

codice di comportamento, che si adatta alla progressiva emersione di una dimensione 

prettamente organizzativo-gestionale dell͛etiĐaàpuďďliĐa,àstrettamente legata alla prospettiva del 

miglioramento delle peƌfoƌŵaŶĐeà dell͛aŵŵiŶistƌazioŶeà eà alla riduzione delle situazioni di 

maladministration82. 

UŶaàiŵpoƌtaŶteàŶoǀellaàall͛aƌt.àϱϯàdelàd.lgs.àŶ.àϭϲϱàdelàϮϬϬϭ, ha disciplinato per la prima volta in 

Italiaà ilàdiǀietoàdiàpaŶtouflage,àoà ƌeǀolǀiŶgàdooƌs,àĐoŶà l͛iŶseƌiŵeŶtoàdelàĐoŵŵaàϭϲàteƌ,à ilàƋualeà

prevede che i dipendenti che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o 

negoziali per conto delle Pubbliche Amministrazioni non possono svolgere, nei tre anni successivi 

alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i 

soggettiàpƌiǀati,àdestiŶataƌiàdell͛attiǀităàdell͛aŵŵiŶistƌazioŶeàstessa. Il comma 51 introduce, poi, 

uŶ͛espƌessaàtutelaàdelàĐ.d.àǁhistleďloǁeƌ,àossiaàdelàdipeŶdeŶteàpuďďliĐoàĐheàsegŶalaàilleĐiti di cui 

sia venuto a conoscenza durante lo svolgimento della propria attività lavorativa. Sempre in 

uŶ͛ottiĐaà dià pƌeǀeŶzioŶeà allaà ĐoƌƌuzioŶeà eà ŵaladŵiŶistƌatioŶ,à laà leggeà ϭϵϬà delà ϮϬϭϮà dispoŶeà

l͛esĐlusioŶeà dalleà ĐoŵŵissioŶià eà dall͛assegŶazioŶeà dià puďďliĐià uffiĐi di rilievo, di soggetti 

condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per delitti commessi dai pubblici 

dipendenti ĐoŶtƌoàl͛aŵŵiŶistƌazioŶe. 

Nonostante nella legge 190 del 2012 prevalgaàl͛oƌieŶtaŵeŶto alla prevenzione degli illeciti contro 

la Pubblica Amministrazione, notevoli sono le modifiche della anche in ambito repressivo dei 

fenomeni corruttivi. Il comma 62 dell͛aƌt.àϭ, nel modificare la legge n. 20 del 1994, stabilisce che 

nel giudizio di responsabilità per daŶŶoà all͛iŵŵagiŶeà dell͛aŵŵiŶistƌazioŶe derivante dalla 

commissioŶeà dià uŶà ƌeatoà aĐĐeƌtatoà ĐoŶà seŶteŶzaà passataà iŶà giudiĐato,à l͛eŶtităà delà daŶŶoà sià

presume pari al doppio delàǀaloƌeàdell͛utilità illecitamente percepita dal dipendente. In tali giudizi 

il sequestro conservativo è applicato in tutti i casi di fondato timore di attenuazione della garanzia 

del credito erariale. In ambito strettamente penalistico83, la legge 190/2012 distingue la 

corruzione propria, relativa al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio del pubblico 

                                                           
81 Cfr. Merloni F., I piani anticorruzione e i codici di comportamento, in DPP, 2013, 8S, 4 ss. 
82 Cfr. Carloni E., I codici di comportamento, in Il lavoro nelle pubbliche amministrazioni, 2017, p. 5 ss. 
83 Garofoli R., La nuova disciplina dei reati contro la P.A., in Diritto Penale Contemporaneo, 2012, p. 3 ss. 
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ufficiale o mancato compimento di un atto del suo ufficio, dalla corruzione impropria, relativa alla 

ricezione indebita di denaro o altra utilità da parte del pubblico ufficiale per il compimento di un 

attoà Ŷell͛eseƌĐizioà delleà sueà fuŶzioŶi.à VieŶe,à iŶoltƌe,à ridefinito il reato di concussione, con 

l͛iŶtƌoduzioŶe della fattispecie autonoma di concussione per induzione (art. 319 quater c.p., 

induzione indebita a dare o ricevere utilità), e limitazione della concussione per costrizione al solo 

pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio. L͛aƌt.àϯϭϳàĐ.p.,àŶellaàsuaàattualeàfoƌŵulazioŶe,à

punisce difatti ilà ƌeatoà dià ĐoŶĐussioŶeà soloà Ŷell͛ipotesià dià aďusoà Đostƌittiǀo84,  con una pena 

particolarmente elevata, poiché esercitato mediante violenza o minaccia, esplicita o implicita che 

͞geŶeƌaàgrave limitazione della libertà di autodeterminazione͟85. È stata, poi, aumentata la pena 

minima per il reato di peculato, per quello di aďusoà d͛ufficio ed altre fattispecie, punita la 

corruzione fra privati con la pena detentiva da uno a tre anni, introdotta la nuova fattispecie di 

traffico di influenze illecite, ex art. 346 bis codice penale. Quest͛ultiŵa disposizione intende 

punire le condotte di intermediazioŶeàdiàsoggettiàteƌziàŶell͛attiǀită di corruzione tra il corrotto ed 

il corruttore86. Infine, il comma 63 dell͛aƌt.àϭàdellaàleggeà“eǀeƌiŶoàhaàpƌeǀistoàl͛eŵaŶazioŶeàdelà

decreto legislativo n. 235 del 31.12.2012 in materia di incandidabilità, ineleggibilità ed automatica 

decadenza per i parlamentari, rappresentanti di governo, consiglieri regionali, sindaci e 

amministratori locali in caso di condanna per determinati reati contro la Pubblica 

Amministrazione87. 

áĐĐaŶtoà allaà leggeà ϭϵϬà delà ϮϬϭϮ,à laà Ƌualeà deliŶeaà l͛iŵpiaŶtoà geŶerale anticorruzione fondato 

principalmente sulla prevenzione, di particolare rilevanza è il d.lgs. n. 33 del 2013 in materia di 

trasparenza delle pubbliche amministrazioni88. Il decreto raffigura un nuovo rapporto fra 

                                                           
84 Peƌàl͛aƌt.àϯϭϳàĐ.p.à;ĐoŶĐussioŶeͿ,àĐosŞàĐoŵeàŶoǀellatoàĐoŶàleggeàŶ.àϭϵϬàdelàϮϬϭϮàeàleggeàŶ.àϲϵàdelàϮϬϭϱà͞ilàpuďďliĐoà
uffiĐialeàoàl͛iŶĐaƌiĐatoàdiàuŶàpuďďliĐoàseƌǀizioàĐhe,àaďusaŶdoàdellaàsuaàƋualităàoàdeiàsuoiàpoteƌi,àĐostƌiŶgeàtaluŶoàaàdaƌeà
o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici 
aŶŶi͟. 
85 Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 12228 del 2014. 
86 Peƌàl͛aƌtiĐoloàϯϰϲàďisàĐ.p.àĐoŵŵiàϭàeàϮà͞ĐhiuŶƋue,àfuoƌiàdeiàĐasiàdiàĐoŶĐoƌsoàŶeiàreati di cui agli articoli 319 e 319-
ter, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente 
fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione 
illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al 
compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio, è punito con 
la reclusione da uno a tre anni. La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altro vantaggio 
patrimoniale͟. 
87 Con ƌefeƌeŶduŵàdelàϭϮàgiugŶoàϮϬϮϮàğàstataàpƌopostaàl͛aďƌogazioŶeàdiàtaleàdisposizioŶe,àtuttaǀiaàlaàĐoŶsultazioŶeà
popolare ha dato esito negativo per il mancato raggiungimento del quorum, che si è fermato al di sotto del 20 per 
cento.  
88 D.lgs.à Ŷ.à ϯϯà delà ϭϰàŵaƌzoà ϮϬϭϯà ͞‘ioƌdiŶoà dellaà disĐipliŶaà ƌiguaƌdaŶteà glià oďďlighià dià puďďliĐită,à tƌaspaƌeŶzaà eà
diffusione di informazioni daàpaƌteàdelleàPuďďliĐheàáŵŵiŶistƌazioŶi͟. 
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corruzione e digitalizzazione, soprattutto per ciò che riguarda la trasparenza nel settore pubblico, 

intesa non come fine, ma come strumento per il contrasto ai fenomeni corruttivi. Peƌà l͛aƌt.àϭ,à

difatti, ͞Laà tƌaspaƌeŶzaà ğà iŶtesaà Đoŵeà aĐĐessiďilităà totaleà delleà iŶfoƌŵazioŶià ĐoŶĐeƌŶeŶtià

l͛oƌgaŶizzazioŶeàeàl͛attiǀităàdelleàpuďďliĐheàaŵŵiŶistƌazioŶi,àalloàsĐopoàdiàfaǀoƌiƌeàfoƌŵeàdiffuseà

diàĐoŶtƌolloàsulàpeƌseguiŵeŶtoàdelleàfuŶzioŶiàistituzioŶaliàeàsull͛utilizzoàdelleàƌisoƌseàpuďďliĐhe͟. Si 

crea, così, una differente relazione fra Pubblica AmministƌazioŶeàeàĐittadiŶo,àiŶàĐuiàğàƋuest͛ultiŵoà

adàeffettuaƌeàuŶàĐoŶtƌolloàĐapillaƌeàdalàďassoàdell͛attiǀităàaŵŵiŶistƌatiǀa,àeàŶoŶàǀiĐeǀeƌsa.àTaleà

ĐoŶtƌolloàpužàesseƌeàgaƌaŶtito,àiŶàpƌiŵis,àĐoŶàl͛aĐĐessoàliďeƌoàdiàogŶiàsoggettoàadàattiàeàdoĐuŵeŶtià

dell͛aŵŵiŶistrazione. La normativa in parola va ben oltre la legge n. 241 del 1990, poiché intende 

la trasparenza come accessibilità totale e generalizzata ad ogni atto della Pubblica 

Amministrazione, e non come accesso limitato ad alcuni atti ed a soggetti dotati di particolari 

requisiti. Ciò in piena sintonia con i princìpi di trasparenza previsti dal Trattato sul Funzionamento 

dell͛UŶioŶeà Euƌopea,à seĐoŶdoà Đuià ͞alà fiŶeà dià pƌoŵuoǀeƌeà ilà ďuoŶà goǀeƌŶoà eà gaƌaŶtiƌeà laà

partecipazione della società civile, le istituzioni, gliàoƌgaŶiàeàgliàoƌgaŶisŵiàdell͛UŶioŶeàopeƌaŶoàŶelà

ŵodoàpiƶàtƌaspaƌeŶteàpossiďile͟89. 

Una delle più importanti innovazioni del decreto n. 33 è il diritto di accesso civico previsto 

all͛aƌtiĐoloàϱ,àĐoŶàiàsoliàliŵitiàprevisti dall͛aƌtiĐoloàϱàďis.àOriginariamente è stata introdotta la sola 

nozione di accesso civico, distinta da quella di accesso prevista dagli articoli 22 e seguenti della 

leggeàŶ.àϮϰϭàdelàϭϵϵϬ.àáàdiffeƌeŶzaàdiàƋuest͛ultiŵa,àsoggettaàadàaŵpieàliŵitazioŶiàƋualiàl͛iŶteƌesseà

del richiedente eàl͛oďďligo di motivazione, il nuovo accesso civico consta nel diritto da parte di 

chiunque e senza motivazione, di richiedere dati e informazioni oggetto di pubblicazione 

oďďligatoƌiaàdaàpaƌteàdell͛aŵŵiŶistƌazioŶe.àA seguito delle modifiche introdotte con il d.lgs. n. 97 

del 25 maggio 2016, vengono, poi, distinte due diverse forme di accesso civico: accesso civico 

͞seŵpliĐe͟,àpƌeǀistoàdall͛aƌt.àϱ,àĐoŵŵaàϭ,àd.lgs.àϯϯ/ϮϬϭϯàe aĐĐessoàĐiǀiĐoà͞geŶeƌalizzato͟,àpƌeǀistoà

dall͛aƌt.àϱ,àĐoŵŵaàϮ,àd.lgs.àϯϯ/ϮϬϭϯ90. L͛aĐĐessoàĐivico semplice consiste nel diritto di chiunque di 

ƌiĐhiedeƌeàall͛áŵŵiŶistƌazioŶeàdoĐuŵeŶti,àdatiàeà iŶfoƌŵazioŶiàpeƌà iàƋualiàsoŶoàpƌeǀistiàspeĐifiĐià

obblighi normativi di pubblicazione nel caso in cui gli stessi non siano stati pubblicati. Riguardo 

                                                           
89 Art. 15 TFUE, Trattato di Lisbona (ex art. 255 TCE). 
90 “ull͛aƌgoŵeŶto, Foà S., La nuova trasparenza amministrativa, in Diritto Amministrativo, 2017, fasc. 1, pp. 65-99; 

Aveni A., Il diritto di accesso agli atti nella pubblica amministrazione, aggiornato al D. Lgs. n. 97/2016 e alla 

giurisprudenza del febbraio 2018, Editrice La Moderna, 2018; Ponti B. (a cura di), Nuova trasparenza amministrativa 

e libertà di accesso alle informazioni. Commento sistematico al D.lgs. 33/2013 dopo le modifiche apportate dal D.lgs. 

25 maggio 2016, n. 97, Maggioli Editore, 2019. 
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l͛aĐĐessoàĐiǀiĐoàgeŶeƌalizzato,àiŶǀeĐe,àilàĐoŵŵaàϮàdell͛aƌt.àϱànovellato stabilisce che ͞allo scopo di 

favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull´utilizzo delle 

risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di 

accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli 

oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di 

interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall´articolo 5-bis͟. L͛eseƌĐizioà delà

diritto non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto a legittimazione soggettiva del richiedente, 

peƌtaŶtoà l͛aĐĐessoàagli atti può essere effettuato da chiunque, anche persona non avente uno 

specifico interesse. L͛istanza di accesso civico non richiede, inoltre, motivazione, e il rilascio dei 

datià ğà gƌatuito,à salǀoà ilà ƌiŵďoƌsoà delà Đostoà effettiǀoà sosteŶutoà dall͛aŵŵiŶistƌazioŶeà peƌà laà

riproduzione su supporti materiali. Peƌàl͛aƌt.àϱàďis,àl͛aĐĐessoàĐiǀiĐoàğàƌifiutatoàseàsiàƌeŶdeàŶeĐessaƌioà

evitare pregiudizio alla tutela di interessi pubblici prevalenti rispetto alla trasparenza, ossia: 

sicurezza ed ordine pubblico; sicurezza nazionale; difesa e segreti militari; relazioni internazionali; 

stabilità finanziaria ed economica dello Stato; conduzione di indagini sui reati; regolare 

svolgimento di attività ispettive. Anche taluni interessi privati possono rappresentare un limite 

all͛aĐĐessoàĐiǀiĐoàgeŶeƌalizzato,àossia:à la protezione dei dati personali; la libertà e la segretezza 

della corrispondenza; gli interessi economici, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto 

d´autore e i segreti commerciali. IŶàĐasoàdiàdiŶiegoàtotaleàoàpaƌzialeàdell͛aĐĐessoàoàdiàŵaŶĐataà

risposta, il richiedente può presentare domanda di riesame al Responsabile della prevenzione 

della corruzione e della trasparenza, che decide con provvedimento motivato entro 20 giorni, o 

in alternativa può presentare ricorso al Difensore civico regionale che si pronuncia entro 30 giorni 

dal ricevimento dello stesso.àIŶàogŶiàĐaso,àaǀǀeƌsoàlaàdeĐisioŶeàdell͛áŵŵiŶistƌazioŶeào,àiŶàĐasoàdià

richiesta di riesame, avverso la decisione del Responsabile della prevenzione della corruzione e 

della trasparenza, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale. 

Il d.lgs. n. 33 del 2013, c.d. decreto trasparenza, pƌeǀedeàl͛oďďligoàdiàpuďďliĐazioŶeàsulàpoƌtaleà

dell͛eŶte,à iŶà uŶ͛aƌeaà apeƌtaà aà tutti e secondo modalità di facile consultazione, della sezione 

dediĐataà all͛aŵministrazione trasparente. I documenti e i dati oggetto di pubblicazione 

obbligatoria rimangonoàŶellaàsezioŶeàdeŶoŵiŶataà͞aŵŵiŶistƌazioŶeàtƌaspaƌeŶte͟àpeƌàuŶàpeƌiodoà

di cinque anni e comunque anche per un periodo di tempo maggiore, fin quando producono 

effetti,à ƌestaŶdoà poià dispoŶiďilià Ŷellaà sezioŶeà dediĐataà all͛aƌĐhiǀio.à L͛oďďligoà dià puďďliĐazioŶeà

attiene a tutti i provvedimenti amministrativi, con particolare riferimento ad: autorizzazioni e 

ĐoŶĐessioŶi;àaĐĐoƌdiàdell͛aŵŵiŶistƌazioŶeàĐoŶàsoggettiàpƌiǀatiào altre amministrazioni; scelta del 
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ĐoŶtƌaeŶteà peƌà l͛affidaŵeŶtoà dià laǀoƌi;à eƌogazioŶeà dià ĐoŶtƌiďutià eà soǀǀeŶzioŶi.à L͛oďďligoà dià

ŵaggioƌà ƌileǀaŶzaàğ,à tuttaǀia,àƋuelloà ƌiguaƌdaŶteà laàpuďďliĐazioŶeàdiàĐoŶĐoƌsi,àgaƌeàd͛appaltoàeà

prove selettive di assunzione. Solo tramite l͛effettiǀaàpuďďliĐităàdell͛attiǀităàdell͛aŵŵiŶistƌazioŶe,à

che dovrà avvenire in forma sintetica, semplificata, chiara e aggregata, potrà essere favorito un 

controllo dal basso, da parte di chiunque, compresi coloro che non hanno particolari competenze 

tecnico-informatiche e amministrative. Ampia parte del decreto è dedicata alla trasparenza quale 

strumento per il contrasto alla corruzione negli appalti ed all͛iŶdiǀiduazioŶeà delà ĐoŶflittoà dià

interessi, con particolare riguardo ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (art. 37), 

realizzazione di opere pubbliche (art. 39), trasparenza del servizio sanitario nazionale (art. 41), 

interventi emergenziali che comportino deroghe alla legislazione vigente (art. 42)91. 

Per assicurare la trasparenza viene rafforzata la vigilanza, a livello centrale posta in essere 

dall͛áNáC,à eà aà liǀelloà diffusoà ĐoŶà l͛iŶdiǀiduazioŶeà daà paƌteà dell͛aŵŵiŶistƌazioŶeà dià uŶà

Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT),àilàƋualeàhaàl͛onere di 

ǀeƌifiĐaƌeà sisteŵatiĐaŵeŶteà l͛adeŵpiŵeŶtoà deglià oďďlighià dià puďďliĐazioŶeà pƌeǀistià dallaà

normativa e segnalare i casi di inadempimento, nonché assicurare la regolare attuazione 

dell͛aĐĐessoàĐiǀiĐo,àseĐoŶdoàƋuaŶtoàpƌeǀistoàdall͛aƌt.àϰϯàdelàdeĐƌeto. L͛attuazioŶeàdegliàoďďlighiàdià

tƌaspaƌeŶzaà dell͛aŵŵiŶistƌazioŶeà ƌileǀaà Ƌualeà eleŵeŶtoà dià ǀalutazioŶeà delleà peƌfoƌŵaŶĐeà

dell͛uffiĐio,àsiaàaàliǀelloàĐollettiǀoàĐheàpeƌsoŶaleà;aƌt.àϰϰͿ.àáltƌiàĐoŵpitiàsoŶoàƌiĐoŶosĐiutiàall͛OIV,à

Organismo indipendente di valutazione, cui spetta verificare la coerenza degli obiettivi riguardanti 

la trasparenza.  

CoŶà l͛eŶtƌataà iŶàǀigoƌeàdelàCodiĐeàdellaàtƌaspaƌeŶzaàdel 2013 si è avuto il riordino in un corpo 

normativo unitario, in attuazione a quanto previsto dalla legge anticorruzione del 2012, delle 

disposizioni riguardanti gli obblighi di pubblicità e trasparenza delle amministrazioni. Tale riordino 

si è reso necessario allo scopo di evitare i frequenti casi di sovrapposizione normativa, nonché di 

semplificare e rafforzare le regole riguardanti gli obblighi di pubblicazione. Per dare maggiore 

concretezza ai vincoli imposti alle Pubbliche Amministrazioni, è inoltre stato disciplinato il regime 

saŶzioŶatoƌioà eà delleà ƌespoŶsaďilităà peƌà l͛iŶadeŵpiŵeŶtoà deglià oďďlighià dià puďďliĐazioŶe. I 

problemi applicativi del decreto, hanno tuttavia evidenziato numerose criticità92, in particolare 

                                                           
91 Cantone R., Merloni F., CodiĐe dell͛aŶtiĐoƌƌuzioŶe e della tƌaspaƌeŶza, Maggioli, 2018, p. 16 ss. 
92 Giăà Ŷell͛apƌileà ϮϬϭϰà l͛áNáCà tƌasŵetteà alà GoǀeƌŶoà uŶà documento sui problemi in materia di prevenzione della 
corruzione, trasparenza e performance e proposte di semplificazione, individuando un elenco di punti critici della 
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riguardanti la sostenibilità amministrativa di una disciplina uniforme applicata ad enti 

estremamente diversificati, nonché le difficoltà di adeguamento delle amministrazioni ai nuovi 

istituti. Si è reso, pertanto, necessario un nuovo intervento in materia di trasparenza, che 

seŵplifiĐasseàeàƌeŶdesseàpiƶàageǀoleàl͛appliĐazioŶeàdelleàdisposizioŶi in materia di prevenzione 

della corruzione, pubblicità e trasparenza. Su delega della c.d. legge Madia93 viene, così, varato il 

d.lgs. n. 97 del 2016 che, fermo restando il diritto di accesso civico c.d. semplice, introduce 

l͛aĐĐessoàcivico generalizzato sul modello del Freedom of Information Act statunitense, basato 

sulla facoltà da parte di chiunque di accedere alle informazioni detenute dalle pubbliche 

amministrazioni, con i soli limiti ed eccezioni tassativamente previsti dalla legge, secondo un 

esempio tipicamente anglosassone di total disclosure. Secondo tale modello le Amministrazioni 

Pubbliche detengono un patrimonio informativo comune che, come tale, deve essere accessibile 

a tutte le persone e la cui disponibilità è funzionale al rafforzamento della trasparenza 

amministrativa94, al fine di favorire forme diffuse di controllo ed una più efficace azione di 

contrasto alle condotte illecite nel settore pubblico. Obiettivo primario della riforma è di 

rafforzare la partecipazione dei privati alla gestione della cosa pubblica tramite un controllo dal 

basso, al fine di riaffermare quei principi di legalità e imparzialità che devono sempre essere alla 

ďaseà dell͛agiƌeà puďďliĐo, nonché migliorare l͛effiĐieŶza dell͛aŵŵiŶistƌazioŶe contrastando i 

fenomeni di non corretta gestione delle risorse pubbliche. 

Il decreto del 2016 introduce una nuova disciplina sugli obblighi di trasparenza riguardanti i titolari 

diàiŶĐaƌiĐhiàpolitiĐi.àálàƌiguaƌdoàl͛áNáCàhaàeŵaŶatoàliŶeeàguidaàpeƌàl͛attuazioŶeàdiàtaliàoďďlighi95. 

Sono state, poi, disposte misure di semplificazione in materia di pubblicità da parte 

dell͛aŵŵiŶistƌazioŶe,àfƌaàĐuiàlaàpossiďilităàdiàsostituiƌeàlaàpuďďliĐazioŶeàdiàiŶfoƌŵazioŶiàĐoŶàilàliďeƌoà

accesso alleà ďaŶĐheà datià eà laà soppƌessioŶeà dell͛oďďligoà dià adottare il Piano triennale per la 

trasparenza eà l͛iŶtegƌită. Per quanto attiene alle banche dati, le amministrazioni che ne sono 

titolari pubblicano le informazioni in esse contenute corrispondenti agli obblighi di pubblicazione, 

ovvero il relativo collegamento ipertestuale, ferma restando la possibilità di continuare a 

                                                           
legge n. 190 del 2012 e soprattutto della n. 33 del 2013 (ANAC, Rapporto sul primo anno di attuazione della legge 6 
novembre 2012, n. 190, 27 dicembre 2013, doc. XXVII, n. 8, p. 48). 
93 Legge n. 124 del 7 agosto 2015, ƌeĐaŶteà͞DelegheàalàGoǀeƌŶoàiŶàŵateƌiaàdiàƌioƌgaŶizzazioŶeàdelleàaŵŵiŶistƌazioŶià
puďďliĐhe͟. 
94 IŶàĐoŶfoƌŵităàĐoŶàl͛aƌt.àϭϬàCEDUàĐhe,àseĐoŶdoàuŶ͛iŶteƌpƌetazioŶeàesteŶsiǀaàopeƌataàdallaàCoƌteàeuropea dei diritti 
dell͛uoŵoà ;“zaďadsĄgjogokĠƌtà ǀs. Hungary, 14 April 2009, punto 35) considera il diniego di accesso ai documenti 
aŵŵiŶistƌatiǀiàuŶ͛iŶteƌfeƌeŶzaàŶelàdiƌittoàdiàƌiĐeǀeƌeàiŶfoƌmazioni. 
95 áNáC,àdeliďeƌaàdell͛ϴàŵaƌzoàϮϬϭϳ. 
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pubblicare sul proprio sito i predetti dati purché identici a quelli comunicati alla banca dati. Per 

ciò che riguarda la soppressione del Piano triennale per la trasparenza e l͛integrità, questo viene 

inglobato nel Piano della prevenzione della corruzione (PTPC). Vi è da aggiungere che gli obblighi 

di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico, si estendono anche a 

cariche non elettive e ad incarichi amministrativi e direttivi. È,à difatti,à pƌeǀistoà l͛oďďligoà dià

pubblicazione da parte dell͛aŵŵiŶistƌazioŶe,àdi informazioni concernenti i titolari di incarichi 

politici, di amministrazione o di governo, dirigenziali ŵaàĐoŶàl͛esteŶsioŶeàaŶĐheàadàiŶĐaƌiĐhi non 

dirigenziali, siaà dell͛attoà dià ĐoŶfeƌiŵeŶtoà dell͛iŶĐaƌiĐoà Đheà del curriculum vitae, ed anche dei 

compensi percepiti. Negli atti di conferimento di incarichi dirigenziali e nei relativi contratti sono 

riportati gli obiettivi di trasparenza, finalizzati a rendere i dati pubblicati di immediata 

comprensione e consultazione per il cittadino. In tema di pubblicazione dei bandi di concorso, il 

legislatoƌeàğàiŶteƌǀeŶutoàĐoŶàl͛iŶtƌoduzioŶeàdell͛oďďligoàdiàpuďďliĐaƌeàaŶĐheài criteri di valutazione 

della Commissione delle prove scritte. Si ha, invece, una semplificazione, con riguardo a premi e 

incentivi di dirigenti e dipendenti, con obblighi di pubblicazione solo in forma aggregata, al fine di 

tutelare il dato personale.à “eŵpƌeà iŶà uŶ͛ottiĐaà dià seŵplifiĐazioŶeà ŶoŶà ǀià ğà piƶà l͛oďďligo di 

pubblicare i provvedimenti concernenti autorizzazioni o concessioni, nonché quelli relativi a 

concorsi e selezioni, quelli di pubblicazione sulle attività amministrative e controlli sulle imprese, 

gli obblighi relativi ai dati degli organi di controllo, ed il riferimento al nome del responsabile del 

procedimento, poiché saƌăàsuffiĐieŶteàiŶdiĐaƌeàl͛ufficio.  

La pubblicità delle informazioni, sulla quale il decreto è basato non deve, tuttavia, ledere il diritto 

alla tutela dei dati personali, pertanto ͞Nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano 

la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non 

intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle 

specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione͟96. 

Il d.lgs. n. 97 del 2016 ossia il c.d. FOIA, Freedom of Information Act, interviene, altresì, sul ruolo 

dell͛áutoƌităà aŶtiĐoƌƌuzioŶe ampliandone il potere di vigilanza e sanzionatorio in materia di 

tƌaspaƌeŶzaàdell͛aŵŵiŶistƌazioŶe. álleàliŶeeàguidaàdall͛áNáCàsoŶo,àdifatti,àdeŵaŶdateàleàsaŶzioŶià

e la regolamentazione di alcuni aspetti della riforma. Viene, così, rafforzato il ruolo degli atti di 

soft law eŵaŶatiàdall͛áutoƌità, atti di indirizzo di livello generale97. La normativa lascia, tuttavia, 

                                                           
96 D.lgs. n. 33/2013 art. 7-bis, co. 4, iŶtƌodottoàdall͛art. 7 del d.lgs. n. 97 del 2016. 
97 Aventi validità erga omnes ai sensi della legge n. 400 del 1988. 
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colpevolmente aperte alcune questioni in materia di riuso dei dati pubblicati (open data), 

indicizzazione e rintracciabilità degli stessi. Ciò necessita di chiarimenti applicativi, mai 

avvenuti, rispetto al diritto alla privacy e al bilanciamento degli interessi nel caso di accesso civico 

generalizzato. 

Il d.lgs. n. 39 del 201398 stabilisce una serie articolata di cause di inconferibilità e incompatibilità 

con riferimento ad incarichi amministrativi di vertice, dirigenziali o di responsabilità, nelle 

Pubbliche Amministrazioni e negli enti di diritto privato a controllo pubblico. Per inconferibilità si 

intende la preclusione, permanente o temporanea, a conferire gli incarichi a coloro che abbiano 

riportato condanne penali, anche non definitive99, per determinati reati contro la Pubblica 

Amministrazione, a coloro che abbiano svolto incarichi, attività professionali o ricoperto cariche 

presso enti di diritto privato regolati o finanziati da Pubbliche Amministrazioni, ovvero a coloro 

che siano stati componenti di organi di indirizzo politico. L͛appƌoĐĐioà dellaà Ŷoƌŵatiǀaà ğà dià

distinguere i ruoli di funzionari burocratici e di indirizzo politico, con regole di inconferibilità dei 

poteri a determinati soggetti in conflitto di interessi. Non potranno, pertanto, essere conferiti 

incarichi dirigenziali o di responsabilità in enti pubblici a chi ha recentemente ricoperto incarichi 

politici. Nella stessa logica volta a prevenire eventuali conflitti di interessi, viene previsto un 

periodo di raffreddamento per quegli incarichi provenienti da soggetti privati con cui 

l͛aŵŵiŶistƌazioŶeàhaàƌappoƌtiàĐoŶtƌattualiàcontinuati e costanti. La vigilanza sull͛osseƌǀaŶzaàdelleà

norme in materia di inconferibilità e incompatibilità è demandata al responsabile della 

prevenzione, della corruzione e della trasparenza eàall͛áutoƌităàŶazioŶaleàaŶtiĐoƌƌuzioŶe.àIl primo 

ha il compito di contestare la situazione di inconferibilità o incompatibilità e di segnalare la 

ǀiolazioŶeà all͛áNáC,à Đheà pƌoĐede all͛aĐĐeƌtaŵeŶtoà dià siŶgoleà eà speĐifiĐheà fattispeĐieà di 

conferimento degli incarichi. IlàpoteƌeàdiàaĐĐeƌtaŵeŶtoàdell͛áNáCàpuž,àtuttaǀia,àesseƌeàattiǀatoà

anche su segnalazione di terzi, ovvero in occasione della richiesta di pareri da parte delle 

aŵŵiŶistƌazioŶi,àoàiŶfiŶeàd͛uffiĐio. 

Il D.P.R. n. 62 del 2013 è un regolamento che disciplina il codice di comportamento dei dipendenti 

pubblici. Il d.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 novellato dal comma 44 art. 1 della legge n. 190 del 

                                                           
98 Decreto legislativo del 08.04.ϮϬϭϯà Ŷ.à ϯϵà ƌeĐaŶteà ͞Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di 
incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, 
ĐoŵŵiàϰϵàeàϱϬ,àdellaàleggeàϲàŶoǀeŵďƌeàϮϬϭϮ,àŶ.àϭϵϬ͟. 
99 La situazione di inconferibilità cessa di diritto ove venga pronunciata, per il medesimo reato, sentenza anche non 
definitiva, di proscioglimento. 
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2012 prevede la definizione di un codice di comportamento per i dipendenti delle Pubbliche 

Amministrazioni al fine di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni corruttivi 

e del conflitto di interessi, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e la 

dedizione all͛esĐlusiǀaà Đuƌaàdell͛iŶteƌesseàpuďďliĐo.àCon una chiara presa di posizione opposta 

rispetto al passato, la l. n. 190/2012 chiarisce che la violazione delle regole del codice generale 

approvato con D.P.R. nel 2013 e dei codici adottati da ciascuna amministrazione dà luogo a 

responsabilità disciplinare. UŶ͛iŶteƌaà sezioŶe del codice di comportamento è dedicata 

esclusivamente ai doveri e agli obblighi dei dirigenti.  

Il codice, approvato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del 

Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la 

seŵplifiĐazioŶe,àǀieŶeàĐoŶsegŶatoàalàdipeŶdeŶte,àĐheàloàsottosĐƌiǀeàall͛attoàdell͛assuŶzioŶe. Per 

l͛áNáCà ͞l͛adozioŶeà delà ĐodiĐeà dià ĐoŵpoƌtaŵeŶtoà daà paƌteà dià ĐiasĐuŶaà aŵŵiŶistƌazioŶeà

rappresenta una delle ͚azioni e misure͛ principali di attuazione delle strategie di prevenzione della 

corruzione a livello decentrato, secondo quanto indicato nel Piano nazionale anticorruzione͟100. 

Esso rappresenta un elemento strategico primario e fondamentale del Piano triennale per la 

prevenzione della corruzione di ogni amministrazione. 

L͛aƌt.àϰ del codice prevede, per tutti i dipendenti pubblici il divieto di chiedere o di accettare, a 

Ƌualsiasiàtitolo,àĐoŵpeŶsi,àƌegaliàoàaltƌeàutilită,àiŶàĐoŶŶessioŶeàĐoŶàl͛espletaŵeŶtoàdelleàpƌopƌieà

fuŶzioŶiàoàdeiàĐoŵpitiàaffidati,àfattiàsalǀiàiàƌegaliàd͛uso,àpuƌĐhĠàdiàŵodiĐoàǀaloƌeàeàŶeiàliŵitiàdelleà

normali relazioni di cortesia e consuetudini internazionali. In ogni caso, indipendentemente dalla 

circostanza che il fatto costituisca reato, il dipendente pubblico non può chiedere per sé o per 

altri, regali o altre utilità, neanche di modico valore a titolo di corrispettivo per compiere o per 

aver compiuto un atto del proprio ufficio, da soggetti che possano trarre benefici da decisioni o 

attiǀităàiŶeƌeŶtiàall͛uffiĐio,àŶĠàdaàsoggettiàŶeiàĐuiàĐoŶfƌoŶtiàğàĐhiaŵatoàaàsǀolgeƌeàattiǀităàoàpotestăà

pƌopƌieà dell͛uffiĐioà ƌiĐopeƌto.à Il dipendente non può accettare, neppure da un proprio 

subordinato, ƌegaliàoàaltƌeàutilită,àsalǀoàƋuelliàd͛usoàdiàŵodiĐoàǀaloƌe, e non può offrirli neanche 

ad un proprio sovraordinato. Per regali o altre utilità di modico valore si intendono quelli di valore 

non superiore, orientativamente, ad euro 150. Di particolare rilevanza, ai fini della trasparenza 

dell͛aŵŵiŶistƌazioŶe, ğàilàĐoŵŵaàϲàdell͛aƌt.àϰ,àpeƌàilàƋualeàalàfiŶeàdiàeǀitaƌeàƋualsiǀogliaàĐoŶflittoà

                                                           
100 Delibera numero 75/2013 Linee guida ANAC. 
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di interessi il dipendente non può accettare incarichi di collaborazione da soggetti privati che 

abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico significativo in 

deĐisioŶià oà attiǀităà iŶeƌeŶtià all͛uffiĐioà dià appaƌteŶeŶza. Al personale delle pubbliche 

amministrazioni sono, poi, rivolte attività formative in materia di trasparenza e integrità, che 

consentano ai dipendenti di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del codice di 

comportamento, nonché un aggiornamento annuale e sistematico sulle misure, sulle disposizioni 

e sulle sanzioni applicabili in tali ambiti. Nel rispetto del diritto di associazione, il dipendente ha 

l͛oďďligoàdiàĐoŵuŶiĐaƌeàteŵpestiǀaŵeŶteàalàƌespoŶsaďileàdell͛uffiĐioàdiàappaƌteŶeŶza,àlaàpƌopƌiaà

adesione ad associazioni od organizzazioni i cui ambiti di interesse possano interferire con lo 

sǀolgiŵeŶtoàdell͛attiǀităàdell͛uffiĐio. 

Gli articoli 6 e 7 riguardano il conflitto di interessi, il dovere di segnalazione di interessi eàl͛oďďligoà

di astensione. Peƌàl͛aƌt.àϲàil dipendeŶte,àall͛attoàdell͛assegŶazioŶe,àdeǀeàiŶfoƌŵaƌeàpeƌàisĐƌittoàilà

diƌigeŶteàdell͛uffiĐioàdiàtuttiàiàƌappoƌtiàdiàĐollaďoƌazioŶe,àdiƌettiàoàiŶdiƌetti,àĐoŶàsoggettiàpƌiǀatiàĐheà

lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni.  Il dipendente si astiene dal prendere decisioni 

o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, con 

interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il 

conflitto può riguardare interessi anche noŶàpatƌiŵoŶiali,à ĐoŵeàƋuelliàdeƌiǀaŶtiàdall͛iŶteŶtoàdi 

voler assecondare pressioni attuate dai superiori gerarchici. Peƌàl͛aƌt.àϳ,àiŶǀeĐe,àil dipendente ha 

uŶà oďďligoà dià asteŶsioŶeà dalà paƌteĐipaƌeà all͛adozioŶeà dià deĐisioŶià oà adà attiǀităà Đheà possaŶoà

coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di 

conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di 

soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o 

rapporti di credito o debito significativi, società di cui sia amministratore o dirigente, e comunque 

deve astenersi in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. L͛aƌt.àϴ,àƌuďƌiĐatoà

͞PƌeǀeŶzioŶeàdella corruzioŶe͟, richiede il rispetto del piano per la prevenzione della corruzione 

e la collaborazione con il RPCT, conferendo particolare rilievo al c.d. whistleblowing, ossia 

l͛oďďligoà di segnalazione e denuncia di comportamenti illeciti di cui il dipendente 

dell͛aŵŵiŶistƌazioŶeà siaà ǀeŶutoà aà ĐoŶosĐeŶza.à Peƌà l͛aƌt.à ϴà ͞Ilà dipeŶdeŶteà ƌispettaà leà ŵisuƌeà

ŶeĐessaƌieà allaà pƌeǀeŶzioŶeà deglià illeĐitià Ŷell͛aŵŵiŶistƌazioŶe.à IŶà paƌtiĐolaƌe,à ilà dipeŶdeŶteà

rispetta le prescrizioni contenute nel piano per la prevenzione della corruzione, presta la sua 

ĐollaďoƌazioŶeàalàƌespoŶsaďileàdellaàpƌeǀeŶzioŶeàdellaàĐoƌƌuzioŶeàe,àfeƌŵoàƌestaŶdoàl͛oďďligoàdià

deŶuŶĐiaàall͛autoƌităàgiudiziaƌia,à segŶalaàalàpƌopƌioàsupeƌioƌeàgeƌaƌĐhiĐoàeǀeŶtualià situazioŶiàdià
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illeĐitoàŶell͛aŵŵiŶistƌazioŶeàdiàĐuià siaàǀeŶutoàaàĐoŶosĐeŶza͟. Con riferimento alla trasparenza, 

l͛aƌt.àϵ staďilisĐeàĐheàilàdipeŶdeŶteàdeďďaàassiĐuƌaƌeàl͛adeŵpiŵeŶtoàdegliàoďďlighiàdiàtƌaspaƌeŶza,à

pƌestaŶdoà laà ŵassiŵaà ĐollaďoƌazioŶeà Ŷell͛elaďoƌazioŶe,à ƌepeƌimento e trasmissione dei dati 

sottopostiàall͛oďďligoàdiàpuďďliĐazioŶeàsulàsitoàistituzioŶale.àLaàtƌaĐĐiaďilităàdeiàpƌoĐessiàdeĐisioŶalià

adottati dai dipendenti deve essere, in tutti i casi, garantita attraverso un adeguato supporto 

documentale, che consenta in ogni momento la replicabilità. 

Il d.l. n. 90 del 24 giugno 2014 facente parte della c.d. riforma Madia e recante misure urgenti per 

laàseŵplifiĐazioŶeàeàlaàtƌaspaƌeŶzaàaŵŵiŶistƌatiǀaàeàpeƌàl͛effiĐieŶzaàdegliàuffiĐiàgiudiziaƌi, amplia 

gli incarichi dell͛áNáC chiamandola a svolgere funzioni di vigilanza, garanzia e trasparenza 

riguardo specifici avvenimenti ed attività di particolare rilevanza (Ƌualià adàeseŵpioà l͛Expo e le 

ricostruzioni post terremoto), pƌeǀeŶzioŶeàdellaàĐoƌƌuzioŶeàall͛iŶteƌŶoàdelleàaŵŵinistrazioni e di 

società partecipate e controllate, attƌaǀeƌsoàl͛attuazioŶeàdellaàtƌaspaƌeŶza, grazie anche ai poteri 

di orientamento dei comportamenti e delle attività degli impiegati pubblici. In tale contesto di 

allaƌgaŵeŶtoàdeiàpoteƌiàdell͛áutoƌităàáŶticorruzione, il decreto dispoŶeàl͛aďolizioŶeàdell͛áutoƌităà

per la vigilanza sui contratti pubblici (AVPC) eà tƌasfeƌisĐeà leà fuŶzioŶià ƌelatiǀeà all͛áNáC, e 

soprattutto introduce ŵisuƌeàdià gestioŶe,à sostegŶoàeàŵoŶitoƌaggioà ͞delleà iŵpƌeseàŶell͛aŵďitoà

della preveŶzioŶeàdellaàĐoƌƌuzioŶe͟. È,àƋuest͛ultiŵo, un meccanismo di commissariamento degli 

appalti ottenuti in modo illecito, finalizzato a garantire il pubblico interesse al completamento di 

opere. 

Le funzioni di vigilanza e di controllo effettivo, non meramente burocratico e formalistico, 

divengono il criterio di orientamento dell͛iŶteƌaà azioŶeà dell͛áutoƌită,à in particolare nella 

prevenzione della corruzione nelle Amministrazioni Pubbliche, nelle società partecipate e 

controllate, aŶĐheàŵediaŶteàl͛attuazioŶeàdellaàtƌaspaƌeŶza, nonché mediante attività di vigilanza 

Ŷell͛aŵďitoàdeiàĐoŶtƌattiàpuďďliĐi e incarichi, evitando al contempo di aggravare i procedimenti 

con ricadute negative sui cittadini e sulle imprese. Il decreto legge del 2014, inoltre, al fine di 

eǀitaƌeà ĐoŶflittià dià iŶteƌessi,à ǀietaà l͛assegŶazioŶeà dià iŶĐaƌiĐhià diƌigeŶzialià aà laǀoƌatoƌià pƌiǀatià oà

pubblici collocati in quiescenza, stabilendo altresì che i magistrati non potranno ricoprire incarichi 

dirigenziali nella pubblica amministrazione faceŶdoàƌiĐoƌsoàall͛istitutoàdell͛aspettativa.  

Dià paƌtiĐolaƌeà ƌileǀaŶzaà ğà ilà titoloà IIIà ͞Misuƌeà uƌgeŶtià peƌà l͛iŶĐeŶtiǀazioŶeà dellaà tƌaspaƌeŶzaà eà

ĐoƌƌettezzaàdelleàpƌoĐeduƌeàŶeiàlaǀoƌiàpuďďliĐi͟,àĐheàpƌeǀede nuove misure di controllo preventivo 
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ĐoŶtƌoàiàfeŶoŵeŶiàĐoƌƌuttiǀi,àsopƌattuttoàdaàpaƌteàdell͛áNáC,àĐoŶàpaƌtiĐolaƌeàƌifeƌiŵeŶtoàaiàgƌaŶdià

eventi101,à eà ŵisuƌeà stƌaoƌdiŶaƌieà dià gestioŶe,à sostegŶoà eà ŵoŶitoƌaggioà Ŷell͛aŵďitoà dellaà

prevenzione alla corruzione. In presenza di situazioni anomale o sintomatiche di condotte illecite 

attƌiďuiďilià adàuŶ͛iŵpƌesaà aggiudiĐataƌiaàdià uŶàappaltoàpeƌà laà ƌealizzazioŶeàdià opeƌeàpuďďliĐhe, 

servizi o forniture, ovvero che esercita attività sanitaria per conto del Servizio sanitario nazionale, 

ilà PƌesideŶteà dell͛ANAC informa il Procuratore della Repubblica e, se sussistono fatti gravi e 

accertati, propone al Prefetto competente del luogo in cui ha sede la stazione appaltante, di 

ordinare la rinnovazione degli organi sociali mediante la sostituzione del soggetto coinvolto e, ove 

non vi sia adeguamento nei termini stabiliti, di provvedere direttamente alla straordinaria e 

temporanea gestioŶeà dell͛impresa, limitatamente alla completa esecuzione del contratto. È, 

questo, un passaggio fondamentale del decreto in materia di anticorruzione, poiché impone la 

sostituzioŶeàdeiàsoggettiàĐoiŶǀoltiàiŶàǀiĐeŶdeàĐoƌƌuttiǀeàoàilàĐoŵŵissaƌiaŵeŶtoàdell͛iŵpƌesa,àseŶzaà

Đƌeaƌeà ŶoĐuŵeŶtoà allaà puŶtualeà ƌealizzazioŶeà dell͛opeƌaà puďďliĐa. Altri punti importanti 

riguardano il monitoraggio finanziario dei lavori concernenti infrastrutture strategiche, e la 

tƌasŵissioŶeàall͛áNáCàdelleàǀaƌiaŶtiàiŶàĐoƌsoàd͛opeƌaàƌelatiǀeàadàopeƌeàpuďďliĐhe. 

Con la legge n. 3 del 2019, la c.d. Spazzacorrotti, intitolata ͞Misure per il contrasto dei reati contro 

la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di 

trasparenza dei partiti e movimenti politici͟, il legislatore ha riformato,àiŶàuŶ͛ottiĐaàdiàĐoŶtƌastoà

alla corruzione, la materia dei delitti contro la Pubblica Amministrazione e la disciplina 

extrapenale sulla trasparenza e controllo di partiti e movimenti politici. La legge rafforza il 

contrasto dei reati contro la Pubblica Amministrazione con misure di inasprimento sia delle pene 

priŶĐipaliàĐheàaĐĐessoƌie,àliŵitazioŶeàaiàďeŶefiĐiàŶell͛eseĐuzioŶeàdellaàpeŶa,àŵaggioƌàeffiĐaĐiaàdelleà

indagini e strumenti più solidi forniti agli inquirenti. I condannati per reati corruttivi non possono 

più accedere a misure alternative alla detenzione se non collaborano con la giustizia102. Pertanto, 

in presenza di condanne per i reati in questione, anche ove la pena residua sia uguale o inferiore 

a quattro anni, sarà emesso ordine di esecuzione per la carcerazione, senza decreto di 

sospensione. Per poter accedere ai benefici, la collaborazione prestata deve essere utile, concreta 

                                                           
101 NelloàspeĐifiĐoàl͛EǆpoàdiàMilaŶoàϮϬϭϱ. 
102 L͛aƌt.à4 bis dell͛oƌdiŶaŵeŶtoàpeŶiteŶziaƌio,àĐosŞàĐoŵeàƌifoƌŵulatoàdall͛aƌt.àϭàdellaàLeggeàn. 3 del 2019, prevede 
che  ͞L͛assegŶazioŶeàalàlaǀoƌoàall͛esteƌŶo,àiàpeƌŵessiàpƌeŵioàeàleàŵisuƌeàalteƌŶatiǀeàallaàdeteŶzioŶeàpƌeǀisteàdalàĐapoà
VI, esclusa la liberazione anticipata, possono essere concessi ai detenuti e internati͟ per i delitti di cui 
agli ͞artt. 314, primo comma, 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, primo comma, 320, 321, ϯϮϮ,àϯϮϮàďis͟àsoloà
nei casi in cui detenuti e internati per tali delitti, collaborinoàĐoŶàlaàgiustiziaàaàŶoƌŵaàdell͛aƌtiĐoloàϱϴàteƌ ord. penit. o 
aàŶoƌŵaàdell͛aƌtiĐoloàϯϮϯ-bis, secondo comma, del codice penale. 
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e rilevante. VieŶe,à poi,à poteŶziatoà ilà peƌseguiŵeŶtoà deià ƌeatià Đoƌƌuttiǀià all͛esteƌoà edà aŵpliatoà

l͛aŵďitoàappliĐatiǀoàdeiàdelittiàdiàĐoƌƌuzioŶeà iŶteƌŶazioŶaleàdeiàpuďďliĐiàageŶti,àesteso anche ai 

fuŶzioŶaƌià ͞eǆtƌa-Ue͟,à aià ŵeŵďƌià delleà asseŵďleeà paƌlaŵeŶtaƌià iŶteƌŶazioŶalià edà aià giudiĐià eà

funzionari delle corti internazionali. La legge n. 3 consente, inoltre, di mantenere la confisca dei 

beni in caso di estinzione del reato per amnistia o per prescrizione, e prevede per i delitti di 

ĐoƌƌuzioŶeàfƌaàpƌiǀatiàeàistigazioŶeàallaàĐoƌƌuzioŶeàfƌaàpƌiǀatiàlaàpƌoĐediďilităàd͛uffiĐio. Viene, infine, 

aumentata la possibilità per gli organi inquirenti di avvalersi delle intercettazioni e di effettuare 

operazioni sotto copertura. 

L͛iŶseƌiŵeŶtoàdeiàdelittiàĐoŶtƌoàlaàPuďďliĐaàáŵŵiŶistƌazioŶeàiŶàŶoƌŵatiǀeàappositaŵeŶteàĐƌeateà

per il contrasto alle forme più pericolose di criminalità organizzata, è prefigurato dalla previsione 

dei delitti di corruzione nel c.d. codice antimafia103. Vengono aumentate le pene per i reati di 

ĐoƌƌuzioŶeàpeƌàl͛eseƌĐizioàdellaàfuŶzioŶeàeǆàaƌt.àϯϭϴàĐ.p. dalla reclusione compresa nella cornice 

edittale fra 1-6 anni a 3-8 anni, di appropriazione indebita ex art. 646 c.p. dalla reclusione fino a 

3 anni e multa fino a euro 1032 alla reclusione da 2 a 5 anni e multa da 1.000 a 3.000 euro, di 

indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato ex art. 316-ter c.p., con una pena aggravata 

nel caso in cui a commetterlo sia un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio che 

abusi dei suoi poteri, con la reclusione compresa fra 1 e 4 anni. Oltre ad un aumento delle pene 

principali per i reati di corruzione, vengono inasprite le pene aĐĐessoƌie:àl͛iŶteƌdizioŶeàdaiàpubblici 

uffici e incapacità di contrattare con la P.A. divengono perpetue in caso di condanne superiori a 

due anni di reclusione, la riabilitazione non produce effetti sulle pene accessorie perpetue, 

l͛iŶĐapaĐităàdiàĐoŶtƌattare con la P.A. può essere applicata all͛iŵputatoàpƌiŵaàdellaàĐoŶdaŶŶa.àÈà

prevista una causa di non punibilità per chi collabora con la giustizia, purché vi sia confessione 

spoŶtaŶeaàdaàpaƌteàdell͛iŶteƌessato. Difatti,àpeƌàl͛aƌt.àϯϮϯàter c.p. (Causa di noŶàpuŶiďilităͿ,à͞NoŶà

è punibile chi ha commesso taluno dei fatti previsti dagli articoli 318, 319, 319-ter, 319-quater, 

320, 321, 322-bis, limitatamente ai delitti di corruzione e di induzione indebita ivi indicati, 353, 

353-bis e 354 se, prima di avere notizia che nei suoi confronti sono svolte indagini in relazione a 

tali fatti e, comunque, entro quattro mesi dalla commissione del fatto, lo denuncia 

volontariamente e fornisce indicazioni utili e concrete per assicurare la prova del reato e per 

individuare glià altƌià ƌespoŶsaďili͟.à Laà ŶoŶà puŶiďilităà ğà suďoƌdiŶata alla messa a disposizione 

                                                           
103 D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm. 
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dell͛utilità dallo stesso percepita o, in caso di impossibilità, di una somma di valore equivalente, 

edàall͛iŶdiĐazioŶeàdiàeleŵeŶtiàutiliàeàĐoŶĐƌetiàpeƌàiŶdiǀiduaƌŶeàilàďeŶeficiario effettivo.  

Il millantato credito viene abrogato come fattispecie autonoma di reato, ed inglobato nel delitto 

di traffico di influenze illecite. La riforma operata dalla Spazzacorrotti introduce il regime della 

pƌoĐediďilităàd͛uffiĐioàpeƌà leà fattispecie di corruzione e di istigazione alla corruzione tra privati, 

abrogando la parte della norma che prevedeva la procedibilità su querela di parte per i suddetti 

illeciti. La disposizione si uniforma alle direttive sovranazionali che impongono agli Stati membri 

UE di adottare tutte le misure necessarie per contrastare la corruzione, anche tra privati, 

percepita come uno strumento di alterazione della concorrenza. Tale scelta sposta l͛oggettoàdellaà

tutela penale verso interessi di carattere marcatamente pubblicistico. 

Per ciò che concerne la trasparenza dei partiti, dei movimenti politici e delle fondazioni politiche, 

la Spazzacorrotti ha introdotto una serie di norme stringenti sulle donazioni ed essi destinate, al 

fine di favorire maggiore trasparenza ed impedire giri di denaro occulti e situazioni di conflitto. La 

leggeàhaàpƌeǀistoàaŶĐheàl͛oďďligoàŶeiàĐoŶfƌoŶtiàdiàpaƌtitiàeàŵoǀiŵeŶtiàpolitiĐi,àdiàpuďďliĐaƌeàsulàsitoà

internet i contributi ricevuti nonché, prima della consultazione elettorale, il curriculum vitae dei 

candidati e il relativo certificato penale rilasciato dal casellario giudiziale.  

La legge de qua ğà foŶdataà sull͛assuŶto Đheà l͛effettiǀităà dellaà ƌispostaà saŶzioŶatoƌiaà ŶoŶà

corrisponda unicamente alla fattispecie incriminatrice, ma sia elemento essenziale la fase 

investigativa ed i relativi strumenti di cui dispongono gli inquirenti104. Sul fronte del rafforzamento 

delle indagiŶi,àoltƌeàadàesteŶdeƌeàilàĐaŵpoàd͛azioŶeàdelleàopeƌazioŶiàdiàpoliziaàsottoàĐopeƌtuƌa,àŶeià

procedimenti per delitti contro la Pubblica Amministrazione sono consentite le intercettazioni 

anche per reati di minore gravità ed anche mediante software, quali i c.d. trojan105. Nello 

specifico, vengono estese le fattispecie di reato per cui sono consentite le intercettazioni, previste 

dall͛aƌt.àϮϲϲàĐ.p.p.,àiàpƌesuppostiàsoŶoàŵeŶoàƌigoƌosi,àiàteƌŵiŶiàpiƶàaŵpi,àeàleàŵodalităàopeƌatiǀeà

più agili. Maggioƌeà liďeƌtăà d͛azione hanno altresì, con la nuova normativa, gli agenti sotto 

copertura, i quali possono inserirsi in un contesto di fatto costituente reato già commesso o del 

                                                           
104 Nel D.D.L. della c.d. Spazzacorrotti si legge ͞l͛effettiǀităàdiàuŶ͛iŶĐƌiŵiŶazioŶeàdipende non solo dalla formulazione 
delleàfattispeĐieàiŶĐƌiŵiŶatƌiĐiàeàdall͛eŶtităàdellaàpeŶaàedittale,àŵaàaŶĐheàdagliàstƌuŵeŶtiàd͛iŶdagiŶeàeàdaiàpoteƌiàdià
aĐĐeƌtaŵeŶtoàĐheàl͛oƌdiŶaŵeŶtoàŵetteàaàdisposizioŶeàdegliàoƌgaŶiàiŶƋuiƌeŶtiàeàdell͛autoƌităàgiudiziaƌia per perseguire 
effiĐaĐeŵeŶteàiàƌeati͟. 
105 Captatori informatici inoculati su dispositivi elettronici portatili. “ull͛utilizzoàdeiàtƌojaŶàŶelleàiŶdagiŶi,àáŶtoŶuĐĐiàM.à
(a cura di), Copia forense e trojan, NEU, 2017, p. 16 ss. 
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ƋualeàsiàsoŶoàĐƌeateàleàĐoŶdizioŶi.àTuttaǀiaàl͛uffiĐialeàdiàpolizia giudiziaria sotto copertura non può 

sollecitare la commissione di un reato, tramite attività inerenti la figura del c.d. agente 

provocatore106.  

Ad oltre tre anni dalla sua entrata in vigore, innumerevoli sono le critiche alla Spazzacorrotti. In 

primis essa pƌiǀilegia,à aà diffeƌeŶzaà delleà piƶà iŵpoƌtaŶtià Ŷoƌŵatiǀeà aŶtiĐoƌƌuzioŶeà dell͛ultiŵoà

decennio (quali la n. 190 del 2012, la n. 33 del 2013 e il d.lgs. n. 97 del 2016), le misure di tipo 

repressivo, a discapito dell͛attiǀităà dià pƌeǀeŶzioŶeà dià Ŷatuƌaà aŵŵiŶistrativa, che ha prodotto 

rilevanti effetti positivi sulla corruzione in Italia a partire dal 2012. Dubbi di costituzionalità della 

legge riguardano la presunzione assoluta di pericolosità dei reati contro la Pubblica 

Amministrazione, inseriti fra i reati di allarme sociale previsti ex art. 4-bis comma 1 ordinamento 

penale. Sotto il profilo del divieto di retroattività della legge penale sfavorevole, si lamenta 

l͛asseŶzaà dià uŶaà disĐipliŶaà tƌaŶsitoƌiaà Đheà liŵitià l͛appliĐaďilităà dellaà leggeà Ŷ.à ϯà delà ϮϬϭϵà aià fatti 

commessi dopo la sua entrata in vigore. Gli effetti retroattivi riguardano principalmente la 

ĐaŶĐellazioŶeàdellaàsospeŶsioŶeàdell͛oƌdiŶeàdiàeseĐuzioŶeàe carcere obbligatorio con divieto di 

accesso ai benefici esterni, a meno di non collaborare con la giustizia, per coloro che hanno 

ĐoŵŵessoàƌeatiàaŶĐheàpƌiŵaàdell͛eŶtƌataàiŶàǀigoƌeàdellaàlegge.  

1.2.2. Il whistleblowing 

IŶàuŶ͛ottiĐaàdiàpƌeǀeŶzioŶeàdeiàfenomeni corruttivi, particolare risonanza ha avuto l͛iŶtƌoduzioŶeà

Ŷell͛oƌdiŶaŵeŶtoà della regolamentazione del c.d. whistleblowing, ossia la disciplina del 

comportamento e le norme a tutela dei dipendenti pubblici ed in generale di coloro che segnalano 

irregolarità e condotte illecite nella Pubblica Amministrazione eàŶell͛aŵďitoàlaǀoƌatiǀo privato, di 

cui siano venuti a conoscenza in ragione della propria attività107. La ratio di tale tutela offerta al 

segŶalaŶteà ;Đ.d.à ǁhistleďloǁeƌͿà ĐoŶstaà Ŷellaà ŶeĐessităà dià gaƌaŶtiƌeà Ƌuest͛ultiŵoà dalà ƌisĐhioà dià

ritorsioni da parte del datore di lavoro o superiori gerarchici, incentivando in tal modo la 

segnalazione degli illeciti. Oltre agli indubbi effetti positivi del whistleblowing riguardanti il 

                                                           
106 Cfr. Tescaroli L., La cd. legge spazzacorrotti: analisi e problematiche delle novità sostanziali e processuali della 

legge n. 3 del 2019, in Questione giustizia – magistratura democratica, settembre 2019. 
107 Sul punto, Naddeo A., Il whistleblowing. Nuovo strumento di lotta alla corruzione, in Fraschini G., Parisi N., Rinoldi 
D.,à‘oŵa,àϮϬϬϵ,àp.àϭϬàeàss,àilàƋualeàfoƌŶisĐeàlaàdefiŶizioŶeàdiàǁhistleďloǁiŶgàƋualeà͞ istitutoàgiuƌidiĐoàǀoltoàaàdisĐipliŶaƌe 
la condotta di quelle persone che segnalano irregolarità o addirittura illeciti peŶaliàall͛iŶteƌŶoàdelàpƌopƌioàaŵďitoà
laǀoƌatiǀo͟. 
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ĐoŶsolidaŵeŶtoàdiàuŶ͛etiĐaàdellaàlegalită,àŶoŶàtƌasĐuƌaďileàğàl͛effettoàdeteƌƌeŶte dovuto al rischio 

di essere segnalati e posti sotto indagine, ovvero subire provvedimenti disciplinari108.  

Oggetto del whistleblowing sono tutti quei comportamenti illeciti, illegittimi, scorretti ovvero 

censurabili. Possono, pertanto, essere segnalati dal whistleblower non solo gli atti illeciti, ma 

anche tutti quei comportamenti impropri commessi dal dipendente che, anche al fine di curare 

uŶà iŶteƌesseàpƌopƌioàoàdià teƌzi,àdeǀiaàdallaàĐuƌaàdell͛iŶteƌesseàpuďďliĐo.à La segnalazione non si 

configura come un obbligo, bensì come un diritto. Gli enti pubblici e le aziende hanno, tuttavia, la 

faĐoltăàdiàpƌeǀedeƌeà l͛oďďligoàpeƌà iàpƌopƌiàdipeŶdeŶtiàdià segŶalaƌeàeǀeŶtualià illeĐitiàdiàĐuià siaŶoà

venuti a conoscenza. La segnalazione di determinati illeciti si configura, invece, sempre come un 

oďďligoàpeƌàiàpuďďliĐiàuffiĐialiàoàiŶĐaƌiĐatiàdiàpuďďliĐoàseƌǀizio,àpoiĐhĠàl͛aƌt.àϯϯϭàĐ.p.p.àsaŶĐisĐeàuŶà

ǀeƌoà eà pƌopƌioà oďďligoà dià deŶuŶĐiaà delà ƌeatoà pƌoĐediďileà d͛uffiĐioà dià Đuià essià siaŶoà ǀeŶuti a 

ĐoŶosĐeŶzaàŶell͛eseƌĐizioàdelleàpƌopƌieàfuŶzioŶi. 

La disciplina sul whistleblowing è stata introdotta in Italia con la Legge Severino, l. n. 190 del 

2012109 iŶtitolataà͞ DisposizioŶiàpeƌàlaàpƌeǀeŶzioŶeàeàlaàƌepƌessioŶeàdellaàĐoƌƌuzioŶeàeàdell͛illegalită 

Ŷellaà puďďliĐaà aŵŵiŶistƌazioŶe͟ ĐoŶà l͛aƌt.à ϭà Đoŵŵaà ϱϭ che ha aggiunto al d.lgs. 165/2001 

l͛aƌtiĐoloàϱϰàďisà(Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti) iŶàďaseàalàƋualeà͞il pubblico 

dipeŶdeŶteàĐheàdeŶuŶĐiaàall͛autoƌităàgiudiziaƌiaàoàallaàCoƌteàdei conti, ovvero riferisce al proprio 

superiore gerarchico condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del rapporto di 

lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta 

o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o 

indirettamente alla denuncia. Nell͛aŵďitoàdelàpƌoĐediŵeŶtoàdisĐipliŶaƌe,àl͛ideŶtităàdelàsegŶalaŶteà

ŶoŶà pužà esseƌeà ƌiǀelata,à seŶzaà ilà suoà ĐoŶseŶso,à seŵpƌeà Đheà laà ĐoŶtestazioŶeà dell͛addeďitoà

disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la 

ĐoŶtestazioŶeàsiaàfoŶdata,àiŶàtuttoàoàiŶàpaƌte,àsullaàsegŶalazioŶe,àl͛ideŶtităàpužàesseƌeàƌiǀelataàoǀeà

la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile peƌàlaàdifesaàdell͛iŶĐolpato͟. “eàl͛áNáCàƌitieŶeà

la segnalazione fondata nei termini chiariti dalla Delibera n. 469 del 9 giugno 2021 ͞Linee guida in 

materia di tutela del dipendente pubblico che segnalaàilleĐitià;Đ.d.àǁhistleďloǁeƌͿ͟ iŶàuŶ͛ottiĐaàdià

                                                           
108 L͛effettoàdeteƌƌeŶteàdelàǁhistleďloǁiŶgàğàaŵpiaŵeŶteàaŶalizzatoàiŶàJ.H.àWilde,àThe deterrent effect of employee 

ǁhistleďloǁiŶg oŶ fiƌŵ͛s fiŶaŶĐial ŵisƌepoƌtiŶg aŶd taǆ aggƌessiǀeŶess, iŶ the aĐĐouŶtiŶg ƌeǀiew, september 2017, 
vol. 92, n. 5, p. 247 ss. 
109 IŶàƌealtăàilàǁhistleďloǁiŶgàeƌaàgiăàpƌeǀistoàdall͛aƌt.àϱϰàďisàdelàdeĐƌetoàlegislatiǀoàϭϲϱàdelàϮϬϬϭ,àŵaàŶoŶàaǀeǀaàaǀutoà
seguito in quanto mancava un sistema effettivo di tutele per il dipendente che segnalava illeciti. 
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prevenzione della corruzione, può avviare uŶ͛iŶteƌloĐuzioŶeàĐoŶàilà‘espoŶsaďileàdellaàPƌeǀeŶzioŶeà

dellaàCoƌƌuzioŶeàeàdellaàTƌaspaƌeŶzaà;‘PCTͿàdell͛amministrazione oggetto di segnalazione, ovvero 

dispoƌƌeàl͛iŶǀioàdellaàsegŶalazioŶeàalleàistituzioŶiàĐoŵpeteŶti,àƋualiàl͛IspettoƌatoàpeƌàlaàFuŶzioŶeà

PuďďliĐa,àlaàCoƌteàdeiàĐoŶti,àl͛áutoƌităàgiudiziaƌia,àlaàGuaƌdiaàdiàFiŶaŶza. Nonostante la rilevanza 

della legge n. 190 del 2012, prima normativa sulla tutela dei segnalatori di illeciti, nella sua 

formulazione originaria alcune disposizioni apparivano ambigue110, tuttavia le successive 

modifiche eà leà liŶeeàguidaàdell͛áNáC,àŶoŶĐhĠà iàĐodiĐiàdiàĐoŵpoƌtaŵeŶtoàdelleàaŵŵiŶistƌazioŶi 

hanno chiarito i punti più controversi.  

Nel 2017 entra in vigore la legge n. 179, interamente dedicata al whistleblowing111, per una tutela 

organica e completa di coloro che segnalano illeciti o irregolarità sul luogo di lavoro, ampliando e 

rafforzando le garanzie già previste dalla legge Severino. Oltre a vietare qualsiasi provvedimento 

conseguente alla segnalazione avente effetti negativi per il segnalante, essa sanziona con la nullità 

ogŶià attoàdisĐƌiŵiŶatoƌioàoà ƌitoƌsiǀoà adottatoàdall͛aŵŵiŶistƌazioŶe contro colui che segnala le 

irregolarità.à PuŶtoà ĐeŶtƌaleà dellaà Ŷoƌŵatiǀaà ğ,à peƌž,à l͛esteŶsioŶeà dià determinate tutele del 

whistleblower, anche nel settore privato. La nuova disciplina sul whistleblowing viene estesa, 

difatti, dalle amministrazioni pubbliche, enti pubblici economici e di diritto privato sotto controllo 

pubblico, anche alle imprese private112. Le nuove norme stabiliscono che il dipendente che 

segnala abusi o condotte illecite non può essere soggetto a sanzioni disciplinari, trasferito, 

demansionato, ed in caso di licenziamento conseguente alla segnalazione dovrà essere 

reintegrato nel posto dià laǀoƌo.à L͛eǀeŶtualeà liĐeŶziaŵeŶtoà ǀieŶeà iŶfattià aŶŶoǀeƌatoà fƌaà Ƌuellià

discriminatori e ritorsivi, per i quali è prevista la reintegrazione, nonché uŶ͛iŶdeŶŶităàƌisaƌĐitoƌiaà

pari alla retribuzione spettante al lavoratore nel periodo che intercorre fra il licenziamento e 

l͛effettiǀaà ƌeiŶtegƌazioŶe.à Peƌ glià attià disĐƌiŵiŶatoƌià ǀieŶe,à iŶoltƌe,à appliĐataà all͛eŶteà edà alà

responsabile una sanzione, fermi restando altri profili di responsabilità113. L͛adozioŶeàdiàŵisuƌeà

discriminatorie è segnalata al Dipartimento della funzione pubblica, per i provvedimenti di 

ĐoŵpeteŶza,à dall͛iŶteƌessatoà oà dalleà oƌgaŶizzazioŶià siŶdaĐalià ŵaggioƌŵeŶteà ƌappƌeseŶtatiǀeà

                                                           
110 La stessa ANAC nella relazione annuale 2014 ribadiva le criticità riguardanti la segnalazione al superiore gerarchico, 
la riservatezza del segnalante, la tutela del whistleblower negli enti pubblici economici. 
111 Legge 30 novembre 2017, n. 179 ƌeĐaŶteà͞ DisposizioŶiàpeƌàlaàtutelaàdegliàautoƌiàdiàsegŶalazioŶiàdiàƌeatiàoàiƌƌegolaƌităà
diàĐuiàsiaŶoàǀeŶutiàaàĐoŶosĐeŶzaàŶell͛aŵďitoàdiàuŶàƌappoƌtoàdiàlaǀoƌoàpuďďliĐoàoàpƌiǀato͟. 
112 L͛aƌt.àϭàdellaàleggeàŶ.àϭϳϵàdelàϮϬϭϳàdisĐipliŶaàlaàtutelaàdelàdipeŶdeŶteàpuďďliĐoàĐheàsegŶalaàilleĐiti,àŵeŶtƌeàl͛aƌt.àϮà
disciplina la tutela del dipendente o del collaboratore che segnala illeciti nel settore privato. 
113 Cfr. Rugani A., I profili penali del whistleblowing alla luce della l. 30 novembre 2017 n. 179, in Legislazione 

penale, 2018. 
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Ŷell͛aŵŵiŶistƌazioŶeà Ŷellaà Ƌualeà leà stesse sono state poste in essere, RSA o RSU. Viene, poi, 

tutelataà laà segƌetezzaà eà ƌiseƌǀatezzaàdell͛ideŶtităà delà deŶuŶĐiaŶte.à Laà segŶalazioŶeà ğà sottƌattaà

all͛aĐĐessoàagliàattiàprevisto ex art. 22 e ss. della l. n. 241 del 1990 e successive modifiche. Anche 

nell͛aŵďitoàdelàpƌoĐediŵeŶtoàdisĐipliŶaƌe,àl͛ideŶtităàdelàsegnalante non può essere rivelata senza 

ilà suoàĐoŶseŶso.àQualoƌaà laàĐoŶtestazioŶeàsiaà foŶdata,à l͛ideŶtităàpužàesseƌeà ƌiǀelataàoǀeà laàsuaà

ĐoŶosĐeŶzaàsiaàassolutaŵeŶteàiŶdispeŶsaďileàpeƌàlaàdifesaàdell͛iŶĐolpato. Tra le novità della nuova 

normativa,àdaàƌileǀaƌeàl͛iŶtƌoduzioŶe,àall͛aƌt.àϯ,àdiàuŶaàdisĐipliŶaàĐheàĐooƌdiŶaàilàǁhistleďloǁiŶgà

ĐoŶàl͛oďďligoàdelàsegƌetoàd͛uffiĐio,àpƌofessioŶale,àiŶdustƌialeàedàazieŶdale,àŵetteŶdoàalàƌipaƌoàilà

segnalatore di illeciti da responsabilità civile o penale114, con la previsione di una giusta causa di 

rivelazione115. 

CoŶà l͛eŶtƌataà iŶà ǀigoƌeà dellaà Leggeà Ŷ.à ϭϳϵà delà ϮϬϭϳà ğà statoà iŶtƌodotto l͛oďďligoà peƌà le 

amministrazioni e le imprese private, di attivare al proprio interno canali di segnalazione delle 

violazioni, fra cui almeno uno di essi con modalità informatiche. Tale previsione è confermata, a 

livello europeo116, ĐoŶàl͛oďďligatoƌietăàpeƌàleàazieŶdeàĐoŶàpiƶàdiàcinquanta dipendenti di dotarsi di 

canali informatici di segnalazione sicuri. È necessario, difatti, attraverso algoritmi di crypting 

garantire la riservatezza delle informazioni, in sintonia con la normativa sulla Privacy. Sono stati, 

a tal fine, sviluppati negli ultimi anni innumerevoli software, portali e piattaforme di segnalazione 

ĐƌiptatiàpeƌàŵaŶteŶeƌeàl͛aŶoŶiŵatoàdelàsegŶalaŶte e proteggere i dati personali117, e soprattutto 

senza alcuna necessità di manutenzione e gestione da parte di soggetti esterni, impedendo così 

ai terzi di poteƌàaĐĐedeƌeàalleàiŶfoƌŵazioŶiàsull͛ideŶtităàdelàsegŶalaŶte. Nonostante le disposizioni 

specifiche sul whistleblowing siàƌiŵaƌĐaàilàďassoàliǀelloàdiàpeƌĐezioŶeàdiàuŶ͛effettiǀaàtutelaàdaàpaƌteà

dei potenziali segnalanti. L͛iŶdagiŶeàEuƌoďaƌoŵetƌoàϮϬϭϳàsulla ĐoƌƌuzioŶeàhaàƌileǀatoàĐheàl͛ϴϭàpeƌà

cento degli europei dichiara di non aver segnalato casi di corruzione di cui è stato vittima o 

testiŵoŶe,àŵeŶtƌeàl͛ϴϱàpeƌàĐeŶtoàhaàaffeƌŵatoàĐheàlaàŵaŶĐataàsegŶalazioŶeàdiàuŶàilleĐitoàğàdoǀutaà

                                                           
114 CoŶàƌifeƌiŵeŶtoàalleàfattispeĐieàdiàƌeatoàdiàĐuiàagliàaƌtt.àϯϮϲàĐ.p.à͞‘iǀelazioŶeàedàutilizzazioŶeàdiàsegƌetiàd͛uffiĐio͟,à
ϲϮϮà Đ.p.à ͞‘iǀelazioŶeàdià segƌetoàpƌofessioŶale͟àeà ϲϮϯà Đ.p.à ͞‘iǀelazioŶeàdià segƌetià sĐieŶtifiĐià oà iŶdustƌiali͟,à ŶoŶĐhé 
ƌelatiǀaŵeŶteàall͛oďďligoàdiàfedeltăàdelàdipeŶdeŶteàdiàĐuiàall͛aƌt.àϮϭϬϱàĐ.Đ. 
115 Borsari R., Falavigna F., WhistleďloǁiŶg, oďďligo di segƌeto e ͞giusta Đausa͟ di ƌiǀelazioŶe, in La responsabilità 

amministrativa delle società e degli enti, Plenum, Torino, 2/2018. 
116 Direttiva 1937 del 23 ottobre 2019, riguardante ͞laàpƌotezioŶeàdelleàpeƌsoŶeàĐheàsegŶalaŶoàǀiolazioŶiàdelàdiƌittoà
dell͛UŶioŶe͟. 
117 I software e le piattaforme devono essere conformi ed in linea con il GDPR, ossia la normativa europea sulla tutela 
dei dati personali. 
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al timore di conseguenze giuridiche, finanziarie e soprattutto lavorative118. Uno studio realizzato 

per conto della Commissione europea119 ha, poi, stimato per i soli appalti pubblici, una perdita 

economica dovuta alla mancanza di protezione degli informatori compresa tra i 5,8 e i 9,6 miliardi 

di euro annui in ambito UE. Per tale motivo Unione europea, commissioni internazionali e 

ŶazioŶaliàeàstudiosiàhaŶŶoàauspiĐatoà l͛iŶseƌiŵeŶtoàdiàuŶàŵeĐĐaŶisŵoàpƌeŵialeàpeƌàƌeŶdeƌeàpiƶà

efficace lo strumento120. Lo scrivente nutre, tuttavia forti perplessità con riguardo alla 

predisposizione di un meccanismo premiale, poiché rischierebbe di inflazionare lo strumento, con 

segnalazioni false o comunque forzate, effettuate soltanto a scopo di tornaconto economico del 

whistleblower. “eŶzaà ĐoŶsideƌaƌe,àpoi,à Đheà Đižàpotƌeďďeà ĐoŶseguiƌeà l͛effettoàoppostoàaàƋuelloà

desiderato, poiché la falsa segnalazione per tornaconto personale, dovrebbe necessariamente 

aǀeƌeàĐoŶsegueŶzeàgiuƌidiĐheàpeƌàl͛autoƌe,àǀeŶeŶdoàaàĐostituiƌeàuŶàulteriore deterrente anche per 

le segnalazioni genuine. 

Da evidenziare che in tale materia, pur se in ritardo rispetto ai sistemi di common law, dai quali 

ha origine la disciplina sul whistleblowing, ilàŶostƌoàPaeseàhaàpƌeĐedutoàl͛UŶioŶeàeuƌopea,àĐheà

soltanto nel 2019 ha adottato la Direttiva n. 1937 riguardante ͞la protezione delle persone che 

segŶalaŶoà ǀiolazioŶià delà diƌittoà dell͛UŶioŶe͟.à Laà diƌettiǀaà euƌopeaà ha,à peraltro, portata più 

geŶeƌale,àedàoltƌeàaàfaǀoƌiƌeàl͛eŵeƌsioŶeàdiàilleĐiti,àpeƌsegueàuŶàfiŶeàdi rafforzamento dei princìpi 

di trasparenza e responsabilità, non solo da parte dei pubblici dipendenti ma di tutti i cittadini 

dell͛UŶioŶe, riguardo la violazione della totalità deià diƌittià tutelatià dall͛UE. Essa mira 

principalmente ad uniformare ed innalzare il livello di tutela del whistleblower negli Stati membri. 

LaàpƌotezioŶeàsiàhaàŶeiàĐoŶfƌoŶtiàdiàĐoloƌoàĐheàsegŶaliŶoàǀiolazioŶiàŶell͛aŵďitoàdiàappliĐazioŶeàdià

atti UE, con particolare riguardo ad appalti pubblici e servizi finanziari, ma anche di norme in 

                                                           
118 Coppola F., Il WhistleďloǁiŶg: la ͞sĐoŵŵessa etiĐa͟ dell͛aŶtiĐoƌƌuzioŶe, in Diritto penale e processo, 2018, 4, p. 
48ϭàeà ss.,à seĐoŶdoà Đuià ià disiŶĐeŶtiǀiàŵaggioƌià soŶoà ƌappƌeseŶtatià dalleà ͞diffiĐoltăàdià aǀaŶzaŵeŶtoàdià Đaƌƌieƌaà eàdià
otteŶeƌeàuŶàŶuoǀoàlaǀoƌoàaàĐausaàdelàďlaĐklistiŶgàdiàĐuiàpužàesseƌeàǀittiŵaàilàsegŶalaŶte͟. 
119 Corte dei Conti UE, Parere n. 4/2018 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante 
laàpƌotezioŶeàdelleàpeƌsoŶeàĐheàsegŶalaŶoàǀiolazioŶiàdelàdiƌittoàdell͛UŶioŶe,àpuďďliĐatoàsullaàG.U.àUEàilàϵàŶoǀeŵďƌeà
2020. 
120 L͛aƌtiĐoloàϰϭàdelà‘eg.àUEàϮϬϭϳ/ϭϭϮϵàƌiĐoŶosĐeàlaàfaĐoltăàdegliàStati membri di introdurre incentivi finanziari per i 
ǁhistleďloǁeƌ.àLaàCoŵŵissioŶeàpeƌàloàstudioàeàl͛elaďoƌazioŶeàdiàpƌoposteàiŶàteŵaàdiàtƌaspaƌeŶzaàeàpƌeǀeŶzioŶeàdellaà
corruzione nella pubblica amministrazione, La corruzione in Italia. Per una politica di prevenzione. Analisi del 

fenomeno, profili internazionali e proposte di riforma,àϮϬϭϮ,àI,àp.àϳϴàss,àsuggeƌisĐeàl͛iŶtƌoduzioŶeàdiàuŶàsisteŵaàĐheà
pƌeǀedeàĐheà͞aàĐhiuŶƋueàsegŶalaàall͛áutoƌităàgiudiziaƌiaàoàallaàCoƌteàdeiàCoŶtiàĐoŶdotteàilleĐiteàĐheàĐagioŶaŶo danno 
eƌaƌialeàoàall͛iŵŵagiŶeàdellaàpuďďliĐaàaŵŵiŶistƌazioŶe,àspettaàuŶàpƌeŵioàiŶàdeŶaƌo͟.àFƌaàgliàstudiosiàsiàǀedaàCoppola 
F.,àop.àĐit.àp.àϰϵϱàseĐoŶdoàĐuià͞álloàstigŵaàĐultuƌaleàeàaiàŵoltepliĐiàdisiŶĐeŶtiǀià;stiĐkͿàdeǀeàfaƌeàŶeĐessaƌiaŵeŶteàdaà
contraltaƌeà uŶaàŵisuƌaà pƌeŵiale͟.à Neglià “tatià UŶiti il Dodd-Frank Act del 2010 autorizza la SEC a corrispondere 
incentivi a chi segnali un illecito.  
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materia di concorrenza e violazioni riguardanti il mercato interno. Devono essere predisposti 

ĐaŶalià dediĐatià Đheà tuteliŶoà laà ƌiseƌǀatezzaàdell͛ideŶtităàdelà segŶalaŶte,àŶoŶĐhĠà laà gaƌaŶziaàdelà

follow-up ĐoŶà ĐoŵuŶiĐazioŶeà dell͛esitoà dellaà segŶalazioŶe. Le misure protettive ritenute 

necessarie riguardano ogni attività ritorsiva nei confronti del whistleblower, dal licenziamento al 

deŵaŶsioŶaŵeŶto,à dalà tƌasfeƌiŵeŶtoà allaà ŵodifiĐaà dell͛oƌaƌio,à ƌiduzioŶeà dellaà ƌetƌiďuzioŶe,à

misure disciplinari, sanzioni pecuniarie, discriminazioni, molestie e ostracismo sul luogo di lavoro, 

mancata promozione ovvero annullamento di permessi o licenze (c.d. misure anti-retaliation). Tra 

le disposizioni finali è fatta salva la possibilità del singolo Stato membro di fissare livelli di tutela 

ancor più elevati. Laàdiƌettiǀaàpƌeǀede,à tuttaǀia,à aglià aƌtt.à ϯà eàϰàuŶaà liŵitazioŶeàdell͛aŵďitoàdià

operatività alle violazioni in determinati settori espressamente indicati quali: appalti pubblici, 

trasporti, servizi finanziari, ambiente, salute, privacy, concorrenza, sicurezza dei sistemi 

informatici. 

Fra le norme a tutela del whistleblower bisogna considerare anche il d.lgs. n. 90 del 2017 in 

contrasto al fenomeno del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo. Esso predispone, 

ĐoŶfoƌŵeŵeŶteà allaà diƌettiǀaà euƌopeaà aŶtiƌiĐiĐlaggio,à uŶ͛adeguataà pƌotezioŶeà deià ͞laǀoƌatoƌià

dipendenti che hanno denunciato i loro sospetti in merito a casi di riciclaggio che sono stati vittime 

diàŵiŶaĐĐeàoàdiàattiàostilià[…]àiŶàpaƌtiĐolaƌeàpeƌàƋuaŶtoàƌiguaƌdaàilàdiƌittoàallaàpƌotezioŶeàdeiàdatià

peƌsoŶaliàeàiàdiƌittiàadàuŶaàtutelaàgiuƌisdizioŶaleàeàaàuŶaàƌappƌeseŶtaŶzaàeffettiǀe͟121. In particolare 

l͛aƌt.à ϰϴà delà deĐƌetoà legislatiǀoà iŶà paƌola,à ƌuďƌiĐatoà ͞“isteŵià iŶteƌŶià dià segŶalazioŶeà delleà

ǀiolazioŶi͟,àstaďilisĐeàalàĐoŵŵaàϭàĐheà͞ I soggetti obbligati adottano procedure per la segnalazione 

al proprio interno da parte di dipendenti o di persone in posizione comparabile di violazioni, 

potenziali o effettive, delle disposizioni dettate in funzione di prevenzione del riciclaggio e del 

finanziamento del terrorismo͟. Recenti modifiche alla direttiva antiriciclaggio chiedono agli Stati 

membri di garantire ai soggetti che hanno segnalato un caso sospetto di riciclaggio o di 

finanziamento del terrorismo, il diritto di presentare denuncia in condizioni di sicurezza presso le 

ƌispettiǀeàáutoƌită,àŶoŶĐhĠàl͛aĐĐessoàadàuŶàƌiĐoƌsoàeffettiǀoàpeƌàtutelaƌeàiàpƌopƌiàdiƌitti122. 

Oltre alle fonti normative e comunitarie, innumerevoli sono gli interventi a livello regolamentare 

e di soft law che hanno creato un quadro dettagliato delle tutele dei segnalatori di illeciti. Nel 

settore pubblico, oltre alle Linee guida ANAC del 2015, le Delibere n. 1134 del 2017, del 30 ottobre 

                                                           
121 DiƌettiǀaàUEàϮϬϭϱ/ϴϰϵà͞QuaƌtaàdiƌettiǀaàaŶtiƌiĐiĐlaggio͟,àCoŶsideƌaŶdoàŶ.àϰϭ. 
122 DiƌettiǀaàUEàϴϰϯ/ϮϬϭϴà͞QuiŶtaàdiƌettiǀaàaŶtiƌiĐiĐlaggio͟. 
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ϮϬϭϴà eà Ŷ.à ϯϭϮà delà ϮϬϭϵ,à seŵpƌeà dell͛áNáC,à haŶŶo inasprito, principalmente, il sistema 

sanzionatorio pecuniario123. Nel settore bancario la circolare n. 285 del 2013 ha dedicato 

uŶ͛appositaàsezioŶeàaiàsisteŵiàiŶteƌŶiàdiàsegŶalazioŶeàdelle violazioni. Nel settore privato hanno 

pƌeǀaleŶteŵeŶteàuŶ͛iŵpoƌtaŶteàfuŶzioŶeàiŶteƌpƌetatiǀaàleàLiŶeeàguidaàdiàCoŶfiŶdustƌiaàdelàϮϬϭϰà

eàlaàNotaàillustƌatiǀaàdelàϮϬϭϴàsuà͞LaàdisĐipliŶaàiŶàŵateƌiaàdiàǁhistleďloǁiŶg͟. 

NoŶostaŶteàl͛atteŶzioŶeàpostaàsiaàaàliǀelloàĐoŵuŶitaƌioàĐheàŶazioŶaleàŶeiàĐoŶfƌoŶtiàdellaàtutelaàdeià

segnalatori di illeciti, non si possono non rilevare alcune criticità. Con riguardo alla normativa 

euƌopeaà l͛aŵďitoà dià iŶteƌǀeŶtoà Ŷelà settoƌeà pƌiǀatoà ǀieŶe fortemente ridimensionato con 

l͛esĐlusioŶeàdelleàpiĐĐoleàiŵpƌeseàfƌaàiàdestiŶataƌiàdellaàƌeĐeŶteàdisĐipliŶa.àáàliǀelloàŶazioŶale,àuŶà

punto ancora daàĐhiaƌiƌeàƌiguaƌdaàlaàgaƌaŶziaàdell͛aŶoŶiŵatoàdelàsegŶalaŶte, operante soltanto 

fino alla chiusura delle indagini, facendo venir meno la riservatezza del whistleblower per gran 

parte del processo penale. Gli elementi di maggior dissuasione per coloro che vogliono segnalare 

irregolarità restano, comunque, il rischio di incorrere in una querela per calunnia o diffamazione, 

oǀǀeƌoà l͛iŵpossiďilităà dià ŵaŶteŶeƌeà l͛aŶoŶiŵatoà aà Đausaà dià ispezioŶi,à iŶdagiŶià dià tipoà

amministrativo, procedimenti penali o tributari. 

1.2.3. Revolving doors e spoils system 

Il divieto di pantouflage, o di revolving doors, è stato introdotto nel nostro ordinamento nel 2012 

dalla legge Severino iŶà ŵateƌiaà dià ĐoŶflittoà d͛iŶteƌessià eà pƌeǀeŶzioŶeà dellaà ĐoƌƌuzioŶe, per 

iŵpediƌeà Đheà uŶà dipeŶdeŶteà puďďliĐoà possaà sfƌuttaƌeà laà pƌopƌiaà posizioŶeà all͛iŶteƌŶoà dià

uŶ͛aŵŵiŶistƌazioŶeàpeƌàotteŶeƌeàuŶà incarico pƌessoàuŶ͛iŵpƌesaàoàuŶàsoggettoàpƌiǀatoàǀeƌsoàĐuià

ha esercitato poteri autoritativi o negoziali. La legge 190 del 2012 ha inserito all͛aƌt.à53 del d.lgs. 

n. 165/2001 il comma 16 ter, il quale prevede l͛apposizioŶeà dià uŶà ǀiŶĐoloà aià dipeŶdeŶtià

dell͛aŵŵiŶistrazione pubblica nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, 

vietando loro di svolgere attività lavorativa o professionale presso soggetti privati destinatari 

dell͛attiǀităàdellaàPubblica Amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri, nei tre anni di 

servizio precedenti124. In tal modo viene contrastato il fenomeno del c.d. revolving doors, tramite 

                                                           
123 Cfr. De Nicola A., Rotunno I., Il Whistleblowing, Cons. dir. AODV, luglio 2019. 
124 Con legge n. 190 del 6 novembre 2012 è stato introdotto il comma 16 ter all͛aƌtiĐoloàϱϯàdelàD.lgs.àŶ.àϭϲϱ/ϮϬϬϭ, il 
quale dispone, per ciò che riguarda il divieto di pantouflage, che ͞I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, 
haŶŶoàeseƌĐitatoàpoteƌiàautoƌitatiǀiàoàŶegozialiàpeƌàĐoŶtoàdelleàpuďďliĐheàaŵŵiŶistƌazioŶiàdiàĐuiàall͛aƌt.àϭàĐoŵŵaàϮà
non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o 
professionale presso i soggetti privati destinatari della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. 
I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto 
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cui un funzionario pubblico mira a precostituirsi un favor nei confronti di coloro che in futuro 

potrebbero conferirgli incarichi privati. CoŵeàĐhiaƌitoàdall͛áNáC,àl͛iŶteŶzioŶeàdelàlegislatoƌeàŵiƌaà

aàĐoŶteŶeƌeàilàdilagaŶteàfeŶoŵeŶoàĐoƌƌuttiǀoàĐoŶŶessoàalàĐoŶflittoàd͛iŶteƌessi,àedàiŶàpaƌtiĐolaƌeà

ad un impiego privato del dipendente successivo al rapporto di lavoro nella Pubblica 

Amministrazione. Onde evitare qualsivoglia possibilità di elusione del divieto di pantouflage, 

l͛áNáCàhaà speĐifiĐatoà Đheà laàdefiŶizioŶeàpƌeǀistaàdall͛aƌt.à ϱϯà Đoŵŵaàϭϲà teƌàD.lgs.à ϭϲϱ/ϮϬϬϭàdià

͞dipeŶdeŶtià ĐoŶà poteƌià autoƌitatiǀià eà Ŷegoziali͟,à ŶoŶà ğà liŵitataà aià titolaƌi del potere in quanto 

diƌigeŶtiàapiĐaliàŶell͛oƌgaŶizzazioŶe,àŵaàğàestesaàaŶĐheàaàdipeŶdeŶtiàĐheàĐollaďoƌaŶoàall͛eseƌĐizioà

di tale potere tramite istruttorie (pareri, certificazioni, perizie)  svolgendo attività che incidono in 

maniera determinante sul contenuto del provvedimento finale, ancorché redatto e sottoscritto 

dal funzionario competente. Il divieto colpisce, pertanto, non solo il dirigente, ma qualsivoglia 

funzionario o dipendente con poteri discrezionali o che possa comunque incidere nel 

procedimento amministrativo, ivi compresi ͞iàsoggettiàesteƌŶiàĐoŶàiàƋualiàl͛aŵŵiŶistƌazioŶe,àl͛eŶteà

puďďliĐoà oà l͛eŶteà dià diƌittoà pƌiǀatoà iŶà ĐoŶtƌolloà puďďliĐoà staďilisĐeà uŶà ƌappoƌtoà dià laǀoƌo,à

subordinato o autonomo. Tali divieti si applicano a far data dalla cessazioŶeàdell͛iŶĐaƌiĐo͟125. Essi 

trovano applicazione anche in relazione al personale che nei tre anni successivi alla cessazione del 

rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione rivesta il ruolo di Presidente del consiglio di 

amministrazione di un nuovo operatore economico, partecipando alle gare indette 

dall͛aŵŵiŶistƌazioŶeàpƌessoà laà Ƌualeà aďďiaà sǀoltoà attiǀităà laǀoƌatiǀa. La norma dispone che la 

violazione del divieto di revolving doors abbia come conseguenza la nullità dei contratti ed 

incarichi conferiti, stabilendo che ͞I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di 

quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno 

conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con 

obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti͟. 

Pertanto, in sede di gara o affidamento di incarichi pƌessoà l͛aŵŵiŶistƌazioŶe, è necessaria la 

sottoscrizione della c.d. clausola di pantouflage. Essa deve essere richiesta dalla Pubblica 

Amministrazione al soggetto con cui entra in contatto, e consiste una dichiarazione per garantire 

l͛appliĐazioŶeàdell͛aƌt.àϱϯ comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001, introdotto dalla legge n. 190/2012, 

attraverso cui il destinatario del provvedimento afferma di non aver concluso contratti di lavoro 

                                                           
divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i 
suĐĐessiǀiàtƌeàaŶŶiàĐoŶàoďďligoàdiàƌestituzioŶeàdeiàĐoŵpeŶsiàeǀeŶtualŵeŶteàpeƌĐepitiàeàaĐĐeƌtatiàadàessiàĐoŶfeƌiti͟. 
125 ANAC, delibera n. 88 del 8 febbraio 2017. 
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subordinato o autonomo, ovvero non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti, che hanno 

esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, nel triennio 

successivo alla cessazione del rapporto. Il destinatario del provvedimento dichiara, inoltre, di 

essere consapevole che, ai sensi del predetto art. 53 comma 16 ter, i contratti conclusi e gli 

incarichi conferiti in violazione di tali prescrizioni sono nulli e che è fatto divieto ai soggetti privati 

che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi 

tƌeàaŶŶi,àĐoŶàl͛oďďligoàdiàƌestituzioŶeàdeiàĐoŵpeŶsiàeǀeŶtualŵeŶteàpeƌĐepitiàeàaĐĐeƌtatiàadàessià

riferiti. Naturalmente,à leà eǀeŶtualià diĐhiaƌazioŶià ŵeŶdaĐià ĐoŶteŶuteà Ŷell͛autoĐeƌtifiĐazioŶe,à

saranno punite a termini di legge con sanzioni penali.  

 állaàďaseàdiàtaleàdiǀietoàǀiàğ,àĐeƌtaŵeŶte,àilàpƌiŶĐipioàdell͛aƌt.àϵϳàdellaàCostituzioŶe,àdiàtƌaspaƌeŶza,à

buon andamento ed imparzialità della P.A., in una mutata ottica di prevenzione della corruzione 

tƌaŵiteàilàĐoŶtƌolloàeàl͛eliŵiŶazioŶeàdiàsituazioŶiàdiàĐoŶflittoàdiàiŶteƌessi, evitando uno scorretto 

eseƌĐizioàdell͛attiǀităàistituzioŶaleàdaàpaƌteàdelàdipeŶdeŶte pubblico. Nello specifico, il divieto è 

finalizzato a contenere il rischio, successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, di situazioni di 

conflitto di interessi e diàĐoƌƌuzioŶeàĐoŶŶesseàall͛iŵpiegoàdelàdipeŶdeŶte, il quale possa sfruttare 

la conoscenza delle dinamiche organizzative che connotano gli uffici della Pubblica 

Amministrazione al fine di trarne vantaggi personali. 

Lo spoils system è, probabilmente, il sistema che più dimostra il connubio fra potere politico e 

cariche della Pubblica Amministrazione. Per mezzo di esso, i dirigenti dell͛amministrazione 

ricoprono il loro incarico solo nel periodo in cui è in carica il soggetto politico che li ha nominati, 

in conformità con quanto stabilito dalla legge n. 145 del 2002, e vengono sostituiti al momento 

dell͛iŶsediaŵeŶtoàdiàuŶàŶuoǀoàsoggettoàpolitico. Ciò consente al nuovo politico eletto di nominare 

fuŶzioŶaƌiàdiàpƌopƌiaàfiduĐiaàaàĐapoàdegliàuffiĐiàdell͛aŵŵiŶistƌazioŶeàpuďďliĐa.àTuttavia la Corte 

Costituzionale è stata più volte chiamata a verificare la legittimità dello spoils system nei confronti 

delleàŶoƌŵeàdellaàCostituzioŶe.àLaàseŶteŶzaàŶ.àϭϬϯàdelàϮϬϬϳàhaàdiĐhiaƌatoàl͛illegittiŵităàdellaàleggeà

145 del 2002 nella parte in cui prevede che gli incarichi dirigenziali cessino automaticamente con 

il cambio di vertice. Detto principio è stato confermato dalla sentenza n. 161 del 2008, secondo 

cui tale meccanismo automatico lede il principio di buon andamento della Pubblica 

Amministrazione previsto dagli articoli 97 e 98 della Costituzione. La Cassazione sez. lavoro con 

sent. n. 11015 del 2017, sulla scorta della pronuncia della Consulta, ha precisato che l͛appliĐazioŶeà

legittima del meccanismo dello spoils system nel contesto degli Enti locali debba fondarsi sugli 
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imprescindibili presupposti della apicalità e della fiduciarietà del dirigente da nominare, altrimenti 

ilàsisteŵaàsiàpoŶeàiŶàĐoŶtƌastoàĐoŶàl͛aƌt.àϵϳàdellaàCostituzioŶe. Con sentenza n. 23 del 2019 la Corte 

Costituzionale ha, invece, dichiarato la legittimità dello spoils system con riguardo ai dipendenti 

comunali. Lo spoils system, con tutta evidenza, si contrappone al sistema meritocratico (merit 

system) in base al quale gli uffici pubblici debbano essere assegnati in relazione al curriculum ed 

alla valutazione delle capacità dei candidati, con grave nocumento per il principio di trasparenza 

della P.A., ingenerando, peraltro, maggior predisposizione al conflitto di interessi ed a fenomeni 

corruttivi. 

1.2.4. Legge 215 del 2004 e nuove prospettive legislative sul conflitto di interessi 

Fino ai primi anni del terzo millennio, in Italia non è mai stata adottata una normativa sul conflitto 

d͛iŶteƌessi,à taŶtoà Đheà il Parlamento europeo nel 2002 criticava il nostro Paese, affermando 

l͛uƌgeŶzaàdiàuŶaàleggeàalàfiŶeàdiàeǀitaƌeàĐheà͞in Italia, permanga una situazione di concentrazione 

del potere mediatico nelle mani del Presidente del consiglio, senza che sia stata adottata una 

ŶoƌŵatiǀaàsulàĐoŶflittoàd͛interessi126͟.  

Solo nel 2004 entra in vigore la legge n. 215, c.d. legge Frattini, con il supposto proposito di creare 

uŶaàďaƌƌieƌaàgiuƌidiĐaàalàĐoŶflittoàdiàiŶteƌessi.àLaàleggeàiŶàesaŵe,àƌuďƌiĐataà͞Norme in materia di 

risoluzione dei conflitti di interessi͟,à haà l͛iŶteŶtoà dià ƌisolǀeƌeà leà Ŷuŵerose incongruenze del 

sistema. Tale risoluzione appare necessaria per il corretto funzionamento degli organi nazionali 

di governo e della Pubblica AŵŵiŶistƌazioŶe,àĐoŶàpaƌtiĐolaƌeàƌiguaƌdoàalàĐoŶflittoàfƌaàl͛iŶteƌesseà

pubblico e gli interessi privati dei titolari di cariche di governo. La normativa ha, nondimeno, il 

limite di circoscrivere il suo ambito soggettivo sul conflitto di interessi al rapporto fra posizione 

individuale e ruolo politico o di governo, mentre dovrebbe estendersi a qualsiasi posizione 

investita di potere decisionale che possa eventualmente entrare in contrasto col patrimonio 

economico individuale del soggetto che la ricopre.à L͛aŵďitoàdià appliĐazioŶeàdellaàdisĐipliŶaà iŶà

oggetto è, difatti, circoscritto ai soli titolari di cariche di governo127, nel cui ambito sono 

ricompresi: il Presidente del Consiglio dei Ministri; i ministri; i vice ministri; i sottosegretari di 

Stato; i commissari straordinari del Governo. Si è inoltre compiuta la scelta di utilizzare un duplice 

                                                           
126 Risoluzione del Parlamento europeo del 20 novembre 2002, paragrafo 38. 
127 áàŶoƌŵaàdell͛aƌt.àϭà;áŵďitoàsoggettiǀoàdiàappliĐazioŶeͿàĐoŵŵaàϭ,àdellaàl.àŶ.àϮϭϱàdelàϮϬϬϰ,à͞IàtitolaƌiàdiàĐaƌiĐheàdià
governo, nell͛esercizio delle loro funzioni, si dedicano esclusivamente alla cura degli interessi pubblici e si astengono 
dalàpoƌƌeàiŶàesseƌeàattiàeàdalàpaƌteĐipaƌeàaàdeliďeƌazioŶiàĐollegialiàiŶàsituazioŶeàdiàĐoŶflittoàd'iŶteƌessi͟. 
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strumento per sanzionare il conflitto di interessi: considerare la posizione personale di conflitto 

ƋualeàeleŵeŶtoàoggettiǀoàdiàpeƌiĐolo,àsaŶĐeŶdoàpƌeǀeŶtiǀaŵeŶteàl͛iŶĐoŵpatiďilităàdiàĐaƌiĐheàĐheà

possano produrre un potenziale conflitto, ed altresì considerare il comportamento concreto del 

titolare della carica, incompatibile se dalle sue azioni ne consegua un vulnus per il perseguimento 

dell͛iŶteƌesseà geŶeƌale.à Ilà Đoŵpitoà dià aĐĐeƌtaƌeà talià iŶĐoŵpatiďilităà spettaà adà uŶ͛autoƌităà

garante128. Tale duplice soluzione rappresenta, a ben vedere, una contraddizione. Il contrasto al 

conflitto di interessi avviene, difatti, sia a carattere preventivo oggettivo, che soggettivo 

comportamentale, tuttavia le due soluzioni sono palesemente in contrasto, in quanto figlie di una 

visione del conflittoà d͛iŶteƌessià diaŵetƌalŵeŶteà oppostaà l͛uŶaà ĐoŶà l͛altƌa.à Cižà iŶà ƋuaŶtoà

l͛iŶĐoŵpatiďilităà oggettiǀaà doǀƌeďďeà dià peƌà sĠà eǀitaƌeà laà ǀeƌifiĐazione di casi rientranti nella 

seconda ipotesi, ossia comportamenti effettivamente e materialmente conflittuali. I due 

strumenti possono, tuttavia, coesistere se utilizzati in maniera consequenziale e alternativa, e non 

ĐoŶteŵpoƌaŶea:à soltaŶtoà Ŷelà Đasoà iŶà Đuià l͛iŶĐoŵpatiďilităà oggettiǀaà ŶoŶà ƌiusĐisseà aà feƌŵaƌeà ilà

conflitto di interessi, sarebbe necessario il compimento di attività di contrasto nei confronti di 

ƋueiàĐoŵpoƌtaŵeŶtiàĐheàiŶàĐoŶĐƌetoàledaŶoàl͛iŶteƌesseàpuďďliĐo.à  

Laà leggeà delà ϮϬϬϰà Ŷ.à Ϯϭϱ,à all͛aƌt.à Ϯ,à ŵodifiĐatoà ĐoŶà d.l.à Ŷ.à ϰϰà delà ϮϬϬϱ,à eŶuĐleaà ià Đasià dià

incompatibilità del titolare di cariche di governo nello svolgimento del proprio incarico, ossia 

cariche e uffici in enti di diritto pubblico o imprese private con fine di lucro, attività professionali 

o di lavoro autonomo in materie connesse con la carica di governo, impieghi di lavoro pubblico o 

privato. Entro trenta giorni dall͛assunzione della carica di governo, il titolare haà l͛oďďligoà dià

diĐhiaƌaƌeà all͛Autorità garante della concorrenza e del mercato, ogni situazione di 

incompatibilità.  Dall͛aƌt.à ϯà possiaŵoà dedurre una precisa definizione di conflitto di interessi, 

poiĐhĠàğàstaďilitoàĐheà͞“ussisteàsituazioŶeàdiàĐoŶflittoàdià iŶteƌessiàaià seŶsiàdellaàpƌeseŶteà leggeà

quando il titolare di caƌiĐheàdiàgoǀeƌŶoàpaƌteĐipaàall͛adozione di un atto, anche formulando la 

proposta, o omette un atto dovuto, trovandosi in situazioŶeàdiàiŶĐoŵpatiďilităàaiàseŶsiàdell͛articolo 

Ϯ,à Đoŵŵaà ϭ,à oǀǀeƌoà ƋuaŶdoà l͛atto o l͛omissione ha un͛incidenza specifica e preferenziale sul 

patrimonio del titolare, del coniuge o dei parenti entro il secondo grado, ovvero delle imprese o 

società da essi controllate,àseĐoŶdoàƋuaŶdoàpƌeǀistoàdall͛articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, 

Ŷ.àϮϴϳ,àĐoŶàdaŶŶoàpeƌàl͛interesse pubblico͟. Tale definizione è tuttavia, nella sua formulazione pur 

                                                           
128 L͛áGCM,àáutoƌităàGaƌaŶteàdellaàCoŶĐoƌƌeŶzaàeàdelàMeƌĐato,àĐ.d.àáŶtitƌust,àŵeŶtƌeàseàl͛iŶĐoŵpatiďilită riguarda i 
settori delle comunicazioni, e competente anche l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. 
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completa e dettagliata, troppo restrittiva poiché limitata al conflittoàdiàiŶteƌessiàŶell͛aŵďitoàdelleà

cariche di governo. È, comunque, sempre da tener presente che il conflitto di interessi, in sé 

considerato, non rappresenta un illecito e neanche una semplice condotta, ma una mera 

situazione di fatto. Il d.l. 138/2011 ha ampliato il novero delle incompatibilità delle cariche di 

governo comprendendovi qualsiasi altra carica pubblica elettiva di natura monocratica (incluso 

sindaci e presidenti di provincia) relativa ad organi di governo di enti pubblici territoriali aventi 

popolazione superiore a 5.000 abitanti. Nonostante ciò la norma resta limitata a poche cariche di 

vertice. 

La legge n. 215,àall͛aƌt.àϰ, estende, poi, le disposizioni volte a prevenire e ƌepƌiŵeƌeà l͛aďusoàdià

posizione dominante di cui all͛articolo 3 della legge 10 ottobre 1990 n. 287, anche nei casi in cui 

viene compiuta avvalendosi di atti posti in essere dal titolare di cariche di governo, dall͛impresa 

facente capo al titolare medesimo, suo coniuge o parenti entro il secondo grado, ovvero dalle 

imprese o società da essi controllate. L͛áutoƌităàgaƌaŶteàdellaàĐoŶĐoƌƌeŶzaàeàdelàŵeƌĐatoàhaà ilà

compito di: accertare la sussistenza di situazioni di incompatibilità; vigilare sul rispetto dei divieti 

previsti dalla legge n. 215 in materia di conflitto di interessi; promuovere la rimozione o 

deĐadeŶzaàdallaàĐaƌiĐaàoàdall͛uffiĐioàdelàtitolaƌeàdiàĐaƌiĐheàdiàgoǀeƌŶo;àsospeŶdeƌeàilàrapporto di 

iŵpiegoà oà dià laǀoƌoà puďďliĐoà oà pƌiǀato,à ŶoŶĐhĠà l͛isĐƌizioŶeà daà alďià eà ƌegistƌià pƌofessioŶalià delà

titolare di cariche di governo. 

UŶaàŶuoǀaàpƌospettiǀaàsulàĐoŶflittoàd͛iŶteƌessi,àalŵeŶoàĐoŶàƌiguaƌdoàaiàdipeŶdeŶtiàpuďďliĐi,àsiàğà

apeƌtaàĐoŶàl͛aggiunta dell͛aƌt.àϲàďisàallaàleggeàϮϰϭàdelàϭϵϵϬ, adàopeƌaàdell͛aƌt.àϭàĐoŵŵaàϰϭàdellaàl.à

n. 190 del 2012. Esso prevede un generale obbligo di astensione del dipendente pubblico, 

Ŷell͛aŵďitoà delà pƌoĐediŵeŶtoà aŵŵiŶistƌatiǀo,à alà ƌiĐoƌƌeƌeà dià ogni situazione di conflitto di 

interessi che possa coinvolgerlo129. Il principio costituzionale di imparzialità e buon andamento 

della Pubblica Amministrazione trova uno dei suoi corollari nell͛aƌt.à ϲà ďis, imponendo al 

responsabile del procedimento ed ai titolari degli uffici di astenersi dai propri compiti, qualora 

ravvisino una situazione di conflitto di interessi.à L͛oďďligoà dià asteŶsioŶeà eà dià segŶalazioŶe 

trasforma il conflitto di interessi da mera situazione di fatto in un vero e proprio dovere del 

                                                           
129 áƌt.àϲàďisàl.àϮϰϭàdelàϭϵϵϬ:à͞Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, 
le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di 
interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale͟. 
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dipeŶdeŶteàpuďďliĐo,àdalàƋualeàpužàdeƌiǀaƌeàuŶ͛oŵissioŶeàgiuƌidiĐaŵeŶteàƌileǀaŶte, perlomeno 

sul piano disciplinare. 

Ampliando gli obiettivi ed il campo di azione della suddetta norma, il d.lgs. n. 39 del 2013 

introduce una disciplina dedicata in via diretta ed esclusiva al conflitto di interessi nello 

svolgimento di incarichi amministrativi. Ilà legislatoƌeà delà ϮϬϭϯà haà iŶdiǀiduatoà Ŷell͛áutoƌităà

Nazionale AnticorruzioŶeà ;áNáCͿ,à l͛oƌgaŶoàprincipale competente a vigilare sulle violazioni in 

ŵateƌiaàdiàĐoŶflittoàd͛iŶteƌessiàeàtƌaspaƌeŶza.àádàesso si aggiungono, per ogni amministrazione, 

gli RPCT (Responsabili della Prevenzione, della Corruzione e della Trasparenza). L͛áNáC ha 

precisato i compiti dell͛‘PCT istituito dalla l. n. 190 del 2012, in particolare quelli di indirizzo, 

controllo, verifica e segnalazione. L͛aƌea del settore amministrativo che risulta essere 

maggiormente sensibile al ĐoŶflittoàd͛iŶteƌessiàè quella dei contratti pubblici, poiché i soggetti 

pƌopoŶeŶtiàl͛aĐƋuistoàsoŶoàspessoàĐoloƌoàĐheàutilizzaŶoào comunque traggono vantaggi economici 

dall͛alieŶazioŶeàdeiàďeŶi,àoǀǀeƌoàsono a questi legati da particolari vincoli. Anche gli incarichi e le 

nomine necessitano di approfonditi controlli, soprattutto nei periodi di transizione ed in caso di 

legislazione emergenziale. 

Nell͛ultiŵoàdeĐeŶŶioàŶoŶàsiàpužàŶegaƌe, nel nostro Paese, un cambiamento di rotta per quanto 

riguarda la rilevanza attribuita alàĐoŶflittoàd͛iŶteƌessi, in precedenza colpevolmente sottovalutato 

con riguardo agli effetti. Il cambiamento in atto è non solo legislativo, ma anche culturale. Ne è 

diŵostƌazioŶeàl͛iŶĐƌeŵeŶtoàdiàsegŶalazioŶiàdiàilleĐitiàŶellaàpuďďliĐaàaŵŵiŶistƌazioŶe,àfaǀoƌitoàdalleà

tutele poste in essere dalla legge al fine di evitare ritorsioni contro i c.d. whistleblower. Anche la 

maggior trasparenza e la c.d. vigilanza collaborativa fra le Pubbliche Amministrazioni130 ha 

segnato un cambio di passo nel contrasto alle situazioni conflittuali, con un conseguente 

miglioramento della situazione italiana. Nonostante la strada sia ancora lunga per raggiungere i 

risultati di altri Paesi europei considerati virtuosi, il percorso intrapreso è quello corretto, poiché 

la corruzione edàilàĐoŶflittoàd͛iŶteressi, benché ampiamente presenti, non sono più percepiti come 

nel passato, quale stabile meccanismo con cui bisogna confrontarsi in ogni rapporto con la 

Pubblica Amministrazione.  

                                                           
130 Dall͛apƌileàdelàϮϬϮϮ è in vigore il nuovo regolamento predisposto da Anac sulla vigilanza collaborativa, che amplia 
le possibilità per le stazioni appaltanti di ricorso a tale importante strumento di collaborazione preventiva. La 
Vigilanza collaborativa è uno strumento di carattere volontario tramite cui le stazioni appaltanti si rivolgono ad Anac 
prima di indire una procedura di gara, chiedendo un sostegno preventivo nella verifica di conformità degli atti. 



73 
 

Giova, poi, segnalare in prospettiva futura, la previsione di un ulteriore ampliamento del raggio 

d͛azioŶeà dellaà disĐipliŶaà sulà ĐoŶflittoà dià iŶteƌessi.à Sono, difatti, tuttoƌaà all͛esaŵeà della 

Commissione della Camera, proposte di legge di iniziativa parlamentare131 che modificano la 

disciplina vigente, attualmente contenuta nella legge 215/2004. Tali proposte potrebbero aprire 

nuovi scenari riguardo il conflitto di interessi, con la previsione di misure più stringenti per i titolari 

di cariche diàgoǀeƌŶoàŶazioŶale,à ƌegioŶaleàeà loĐale,à l͛aŵpliaŵeŶtoàdeià Đasiàdià iŶeleggiďilità alle 

cariche parlamentari di consigliere regionale e magistrato, la dilatazione delle ipotesi di 

inconferibilità degli incarichi. Viene, inoltre, previsto un rafforzamento dei poteri di accertamento 

e vigilanza delle autorità indipendenti (ANAC, AGCM ed AGCOM), ed ampliate le forme di 

trasparenza rispetto al quadro normativo vigente. È, altresì, disposta la nullità degli atti adottati 

dal titolare della carica di governo in violazione degli obblighi di astensione, tuttavia il Consiglio 

dei ministri può convalidare tali atti per motivi di interesse generale. Specifiche sanzioni sono, poi, 

previste nei confronti delle imprese che hanno conseguito vantaggi dagli atti adottati dal titolare 

della carica di governo in una situazione di conflitto di interessi. Viene, infine, distinta 

l͛iŶĐoŵpatiďilităà geŶeƌaleà daà Ƌuellaà patƌiŵoŶiale,à aŶĐheà peƌà Đižà Đheà ƌiguaƌdaà glià effetti,à

rispettivamente della deĐadeŶzaà dall͛attiǀităà iŶĐoŵpatiďile ĐoŶà l͛iŶĐaƌiĐoà dià governo, e del 

conferimento ad una società fiduciaria delle attività indicate come incompatibili dall͛áutoƌită. Ciò 

che, invece, non è ancora stato preso in considerazione dal legislatore, nonostante i solleciti di 

ANAC132, è la predisposizione di un complesso normativo organico, moderno e completo in 

materia di conflitto di interessi, che preveda analiticamente gli elementi costitutivi e le diverse 

ipotesi di incompatibilità a svolgere ruoli di potere nella Pubblica Amministrazione. 

1.2.5. L’evoluzioŶe Ŷorŵativa iŶ teŵa di proĐureŵeŶt puďďliĐo e appalti  

Il codice dei contratti pubblici, d.lgs. n. 50 del 2016, abroga il previgente codice del 2010 (DPR n. 

207 del 2010 in attuazione del d.lgs. n. 163 del 2006) Ŷell͛ottiĐaàdell͛iŵpegŶoàpeƌàil conseguimento 

di una maggiore efficacia del procurement pubblico, puntando prevalentemente su tre elementi: 

la semplificazione, la trasparenza e la qualificazione133. Il decreto del 2016 viene adottato su 

impulso di tre direttive comunitarie, la 2014/23/UE, 2014/24/UE e la 2014/25/UE, le quali 

evidenziano prioritariamente proprio la necessità di una regolamentazione europea uniforme 

                                                           
131 In particolare: A.C. 702 Fiano, A.C. 1461 Macina, A.C. 1843 Boccia. 
132 FáQàiŶàŵateƌiaàdiàaŶtiàĐoƌƌuzioŶeàaggioƌŶateàdaàáNáCàĐoŶàl͛emanazione del PNA 2019-2021. 
133 In tal senso Interlandi M., Il Ŷuoǀo ĐodiĐe dei ĐoŶtƌatti puďďliĐi Ŷella pƌospettiǀa dell͛e-procurement, in Gazzetta 

Amministrativa, n. 1, 2018, p. 1. 
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delle procedure ad evidenza pubblica, e della semplificazione normativa e procedurale per 

ottenere un incremento dell͛effiĐieŶzaà aŵŵiŶistƌatiǀa. A tal fine, oltre ad una 

deregolamentazione giova, secondo le direttive, il rafforzamento degli strumenti informatici, con 

l͛effettoàdià ǀeloĐizzaƌeà leà pƌoĐeduƌeàdià appƌoǀǀigioŶaŵeŶtoàedàaŵpliaƌeà laàplateaàdià opeƌatori 

economici, per favorire la concorrenza e limitare il conflitto di interessi degli attori coinvolti. Il 

legislatoƌeà italiaŶoàpƌoĐede,à iŶàuŶ͛ottiĐaàdiàdeƌegolaŵeŶtazioŶe,àadàuŶaàĐospiĐuaàƌiduzioŶeàdelà

numero di articoli nei confronti del previgente codiĐeàdelàϮϬϭϬàeàall͛aďƌogazioŶeàdelàƌegolaŵeŶtoà

attuativo con la sostituzione da parte di atti di c.d. soft law. Tuttavia lo snellimento nei confronti 

del vecchio codice è solo apparente, poiché nonostante la riduzione da 630 a 220 articoli, il codice 

del 2016 contiene molti più commi del precedente per ogni articolo, lasciando pressoché invariata 

la mole normativa, peraltro in evidente ǀiolazioŶeàdelàdiǀietoàdià͞goldàplatiŶg͟134.  

DiàpaƌtiĐolaƌeàiŶteƌesseàğ,àiŶàottiĐaàdiàseŵplifiĐazioŶe,àl͛iŶtƌoduzioŶeàdel documento di gara unico 

euƌopeoà ;DGUEͿ,à Đheà ĐoŶsisteà iŶà uŶ͛autodiĐhiaƌazioŶeàdell͛opeƌatoƌeà eĐoŶoŵiĐo,à Đheà foƌŶisĐeà

una prova preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi. Viene 

anche ĐodifiĐatoà l͛istitutoàdel soccorso istƌuttoƌio,à peƌà Đuià laàŵaŶĐaŶza,à l͛iŶĐoŵpletezzaàeàogŶià

altra irregolarità degli elementi e del documento di gara unico europeo, può essere regolarizzata 

su richiesta della stazione appaltante entro il termine, non superiore a dieci giorni, da questa 

stabilito. Viene anche previsto che, in caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il 

concorrente è escluso dalla gara, e inoltre costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le 

ĐaƌeŶzeàdellaàdoĐuŵeŶtazioŶeàĐheàŶoŶàĐoŶseŶtoŶoàl͛iŶdiǀiduazione del contenuto o del soggetto 

ƌespoŶsaďileàdellaàstessa.àálàfiŶeàdiàƌiduƌƌeàilàĐoŶteŶzioso,àğàstatoàiŶtƌodottoà;all͛aƌt.àϭϮϬàdelàCodiĐeà

delàPƌoĐessoàáŵŵiŶistƌatiǀoͿàuŶàŶuoǀoàƌitoàaďďƌeǀiatoàiŶàĐaŵeƌaàdiàĐoŶsiglioàsull͛iŵpugŶatiǀaàdeià

motivi di esclusione e sono stati previsti rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale. 

Ampio rilievo riveste, oltre alla semplificazione, anche la trasparenza, che iŵpliĐaàl͛accessibilità 

totale ai dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ͞allo scopo di tutelare i diritti 

dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all͛attività amministrativa e favorire 

forme diffuse di controllo sul perseguimento delleàfuŶzioŶiàistituzioŶaliàeàsull͛utilizzo delle risorse 

pubbliche135͟. Con particolare riguardo al settore degli appalti, la trasparenza, così intesa, può 

                                                           
134 Per la Commissione europea, Smart regulation in the European Union, COM (2010) 543 final, Bruxelles, 8 ottobre 
ϮϬϭϬ,àilàgoldàplatiŶgàğàƋuellaàteĐŶiĐaàĐheà͞ǀaàalàdiàlăàdiàƋuaŶtoàƌiĐhiestoàdallaàŶoƌŵatiǀaàeuƌopeaàpuƌàŵaŶteŶeŶdosià
eŶtƌoàlaàlegalită͟. 
135 Art. 1 d.lgs. n. 33 del 2013. 
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essere realizzata sia attraverso gli obblighi di comunicazione relativi alle procedure di gara, che 

attraverso la pubblicazione delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, così come 

pƌeǀistoàall͛art. 29 del codice dei contratti pubblici136. Con riguardo alla trasparenza, in particolare, 

ğàstatoàpƌeǀistoàl͛oďďligoàdell͛utilizzoàdellaàpƌoĐeduƌaàdiàgaƌaàĐoŶàpuďďliĐazioŶeàdelàďaŶdo,àaŶĐheà

per i contratti sotto la soglia di rilevanza euƌopeaà;defiŶitaàall͛aƌt.àϯϱͿ,àdistiŶgueŶdoàleàpƌoĐeduƌeà

utilizzabili.  

Per quanto attiene alla qualificazione, avente ad oggetto il complesso delle attività che 

caratterizzano il processo di acquisizione di un bene, servizio o lavoro in relazione a capacità di 

pƌogettazioŶe,àdiàaffidaŵeŶtoàeàdiàǀeƌifiĐaàsull͛eseĐuzioŶeàeàĐoŶtƌolloàdell͛iŶteƌaàpƌoĐeduƌa (art. 

38 d.lgs. n. 50 del 2016), il codice dei contratti pubblici permette alle stazioni appaltanti e centrali 

di committenza di certificare la loro professionalità e le capacità acquisite137. Tuttavia la parziale 

inattuazione dell͛aƌt.à ϯϴ comma 2 del Codice, ha fatto sì che l͛áNáCà ŶoŶàpotesse stabilire le 

modalità attuative del sistema di qualificazione. Per quanto riguarda la qualificazione degli 

operatoƌiàeĐoŶoŵiĐi,àiŶǀeĐe,àl͛aƌt.àϴϯ,àĐoŵŵaàϭϬ,àd.lgs.àϱϬ/ϮϬϭϲàpƌeǀedeàl͛istituzioŶeàdelàsisteŵaà

diàƌatiŶgàdiàiŵpƌesa,àpeƌàilàƋualeàl͛áNáCàƌilasĐiaàuŶaàĐeƌtifiĐazioŶe,àaàseguitoàdellaàǀalutazioŶeàdeià

curricula degli operatori. In tal modo le stazioni appaltanti sono in grado di valutare le imprese in 

base alla loro affidabilità secondo i comportamenti precedentemente tenuti, anche in termini di 

rispetto della legalităàƌileǀatoàdallaàŵedesiŵaàáNáC,àiŶàĐollaďoƌazioŶeàĐoŶàl͛áutoƌităàáŶtitƌust,à

laddoǀeàl͛aƌt.àϮϭϯ,àĐoŵŵaàϳ,àdelàŶuoǀoàCodiĐeàdispoŶeàĐheàl͛áutoƌităàaŶtiĐoƌƌuzioŶeà͞collabora 

ĐoŶàl͛áŶtitƌustàaiàfiŶiàdellaàƌileǀazioŶeàdiàĐoŵpoƌtaŵeŶtiàazieŶdaliàŵeƌiteǀoli di valutazione per 

l͛attƌiďuzioŶeàdelàƌatiŶgàdiàlegalită͟ eàĐheàtaleàƌatiŶgà͞ĐoŶĐoƌƌeàallaàdeteƌŵiŶazioŶeàdelàƌatiŶgàdià

impresa͟. 

In linea generale il codice dei contratti pubblici del 2016 pƌeǀedeà l͛iŶtƌoduzioŶeà dellaà

programmazione degli appalti anche per forniture e servizi, in considerazione: del costo totale 

                                                           
136 Laddove esplicita che ͞Tuttià glià attià delleà aŵŵiŶistƌazioŶià aggiudiĐatƌiĐià eà deglià eŶtià aggiudiĐatoƌià ƌelatiǀià allaà
pƌogƌaŵŵazioŶeàdiàlaǀoƌi,àopeƌe,àseƌǀiziàeàfoƌŶituƌe,àŶoŶĐhĠàalleàpƌoĐeduƌeàpeƌàl͛affidaŵeŶto eàl͛eseĐuzioŶe di appalti 
pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, 
ĐoŵpƌesiàƋuelliàtƌaàeŶtiàŶell͛aŵďitoàdelàsettoƌeàpuďďliĐoàdiàĐuiàall͛aƌtiĐoloàϱ,àallaàĐoŵposizioŶeàdellaàĐoŵŵissioŶeà
giudicatrice e ai cuƌƌiĐulaàdeiàsuoiàĐoŵpoŶeŶtiàoǀeàŶoŶàĐoŶsideƌatiàƌiseƌǀatiàaiàseŶsiàdell͛aƌtiĐoloàϱϯàoǀǀeƌoàseĐƌetatià
aià seŶsià dell͛aƌtiĐoloà ϭϲϮ,à deǀoŶoà esseƌeà puďďliĐatià eà aggioƌŶatià sulà pƌofiloà delà ĐoŵŵitteŶte,à Ŷellaà sezioŶeà
͞áŵŵiŶistƌazioŶeàtƌaspaƌeŶte͟,àĐoŶàl͛appliĐazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 
ϯϯ͟. 
137 Cfr. Pajno A., La Ŷuoǀa disĐipliŶa dei ĐoŶtƌatti puďďliĐi tƌa esigeŶze di seŵplifiĐazioŶe, ƌilaŶĐio dell͛eĐoŶoŵia e 
contrasto alla corruzione, in Rivista italiana diritto pubblico com., fasc. 5, 2015, p. 1127 ss. 
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della fornitura; esteŶsioŶeà dell͛appliĐazioŶeà delà Đƌiteƌioà dell͛offeƌtaà eĐoŶoŵiĐaŵeŶteà piƶà

ǀaŶtaggiosaàpeƌàl͛aggiudiĐazioŶe,àeàŶoŶàsoloàdelàpƌezzoàpiƶàďasso; definizione delle modalità di 

controllo degli appalti; regolamentazione delle attività delle stazioni appaltanti. Il codice rinuncia 

al sistema degli automatismi cui ci si era affidati dagli anni novanta per ridurre la corruzione, e 

risultato poi inefficace, anche in considerazione delle vicende giudiziarie degli anni successivi. La 

convinzione che ridurre la discrezionalità fosse la chiave per sconfiggere la corruzione è risultata, 

difatti, una mera illusione. La convinzione che il contrasto alla corruzione potesse avvenire con 

sistemi di automatismo quali il principio del prezzo più basso, non è risultata veritiera, e nel codice 

delà ϮϬϭϲà ğà stataà faǀoƌitaà l͛ideaà dell͛offeƌtaà eĐoŶoŵiĐaŵeŶteà piƶà ǀaŶtaggiosa.à Cižà lasĐiaà

indubbiamente un margine di discrezionalità alle stazioni appaltanti, ma consente un 

miglioramento qualitativo di forniture e servizi e liŵitazioŶeà dell͛auŵeŶtoà deià Đostià iŶà faseà dià

esecuzione, e di conseguenza deià teŵpià dià ĐoŵpletaŵeŶtoà dell͛opeƌa, senza tuttavia creare 

maggiori rischi sul versante della corruzione, sempre che venga attuata una specifica attività di 

ǀigilaŶzaàeàdiàĐoŶtƌolloàdaàpaƌteàdell͛áutoƌită anti corruzione.  

TƌaàleàŵisuƌeàatteàaàgaƌaŶtiƌeàl͛iŵpaƌzialităàǀiàğàlaàpƌeǀisioŶeàdellaàĐoŵposizioŶeàdelleàĐoŵŵissioŶià

di aggiudicazione mediante scelta e sorteggio dei nominativi tratti da un albo istituito presso 

l͛áNáC.àPeƌàgliàappaltiàdiàǀaloƌeàiŶfeƌioƌeàallaàsogliaàĐoŵuŶitaƌiaà;iŶdiǀiduataàall͛aƌt.àϯϱàiŶàďaseàallaà

tipologia di appalto138) nonché di minore complessità, rimane la possibilità di nominare 

componenti interni alla stazione appaltante, nel rispetto del principio di rotazione139. Tra le novità 

previste nel codice dei contratti pubblici vi è il superamento del sistema della c.d. legge obiettivo 

Đheàaǀeǀaà laà fuŶzioŶeàdiàĐƌeaƌeàuŶaà͞ĐoƌsiaàpƌefeƌeŶziale͟àpeƌà ilà fiŶaŶziaŵeŶto,à l͛appƌoǀazioŶeà

pƌogettualeà eà l͛eseĐuzioŶeà delleà opeƌeà defiŶiteà Ƌualià iŶfƌastƌuttuƌeà strategiche nazionali. Tale 

sisteŵa,àĐoŵeàeŵeƌgeàdalleàƌelazioŶiàdell͛áNáC,àŶoŶàsoloàŶoŶàaǀeǀaàĐoŶseŶtitoàlaàƌealizzazioŶeà

delle opere, ma per effetto delle concentrazioni di potere decisionale, aveva rappresentato un 

terreno fertile per lo sviluppo di pratiche corruttive. Per tale motivo il codice dei contratti ne 

pƌeǀedeà espƌessaŵeŶteà l͛aďƌogazioŶe.à “upeƌaŶdoà laà logiĐaà dell͛uƌgeŶzaà eà dellaà speĐialită,à leà

infrastrutture e gli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese sono individuati attraverso 

due strumenti di pianificazione e programmazione generale: il primo, contiene le linee strategiche 

delle politiche della mobilità delle persone, delle merci e dello sviluppo infrastrutturale del Paese; 

                                                           
138 Secondo lo stesso articolo 35, comma 3 del d.lgs. n. 50 del 2016, le soglie ͞sono periodicamente rideterminate 
con provvedimento della Commissione europea͟. 
139 art. 77, d.lgs. n. 50 del 2016. 
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ilà seĐoŶdoà ĐoŶtieŶeà l͛eleŶĐoà deglià iŶteƌǀeŶtià ƌelatiǀià al settore dei trasporti e logistica la cui 

progettazione è valutata meritevole di finanziamento. Inoltre, le grandi opere vengono 

sottoposte a consultazione pubblica (art. 22), su modello del débat public francese. 

Altra innovazione del codice sono i criteri di aggiudicazione degli appalti: vengono, così, favoriti 

gli appalti verdi, aventi minore impatto ambientale. Vi è una diversa disciplina dei contratti sotto 

soglia, che non superano un certo valore. Col vecchio codice, tali appalti potevano essere 

assegnati tramite affidamenti diretti o una micro-gara, che però creava una sorta di oligopolio, 

mentre col codice del 2016 viene favorita la rotazione, chiamando ad ogni gara imprese diverse. 

Le procedure di aggiudicazione possono essere aperte e ristrette: nelle prime possono 

paƌteĐipaƌeàall͛offeƌtaàtuttiàĐoloƌoàĐheàhaŶŶoàiàƌeƋuisitiàƌiĐhiesti,àŵeŶtƌeà le seconde richiedono 

una preselezione a monte. Soggetta a maggiori restrizioni è invece la procedura negoziata, in cui 

le stazioni appaltanti negoziano solo con alcuni operatori dopo averli consultati: ad essa si fa 

ricorso ove nella gara non vi siano state offerte regolari o in casi di estrema urgenza. Infine col 

dialogo competitivo la stazione appaltante avvia un dialogo con le imprese ammesse, in base alle 

proprie necessità. 

La normativa vigente sugli appalti mira prevalentemente ad infrangere la sovrapposizione di 

corruzione ed inefficienza, tƌaŵiteàŵisuƌeà ǀolteà sopƌattuttoà aà ĐoŶdizioŶaƌeà l͛assegŶazioŶeà deià

foŶdià all͛esisteŶzaà dià pƌogettià edà iŶteƌloĐutoƌià pƌeĐisi ed affidabili, favorire la più ampia 

partecipazione alle gare privilegiando le procedure aperte, garantire la massima trasparenza 

faĐilitaŶdoà l͛aĐĐessoà alleà iŶfoƌŵazioŶi,à opeƌaƌeà uŶaà sepaƌazioŶeà soggettiǀaà fƌaà faseà dellaà

progettazione e della realizzazione, istituire osservatori ed avvalersi di banche dati, rafforzare 

controlli sostanziali sia del settore pubblico che del privato140. In ambito legislativo il contrasto 

alla corruzione e al conflitto di interessi è orientato alla semplificazione delle procedure di appalto 

ed alla qualificazione, ma anche alla maggior discrezionalità delle amministrazioni iŶàuŶ͛ottiĐaàdià

accresciuta trasparenza, ed al ruolo cardine ricopertoàdall͛áutoƌităàNazioŶaleàáŶtiĐorruzione non 

solo con poteri di vigilanza, ma anche di regolamentazione. Le norme di legge sono, difatti, state 

affiancate da atti di soft law, ossia linee guida, bandi-tipo e contratti-tipo, predisposti 

diƌettaŵeŶteà oà iŶdiƌettaŵeŶteà dall͛áNáC.à L͛aŵpliaŵeŶtoà della discrezionalità delle 

amministrazioni ed in particolare delle stazioni appaltanti, volto a superare le rigidità della vecchia 

                                                           
140 In tal senso, Vannucci A., Come combattere la corruzione in Italia?, in Quaderni di Sociologia, 14, p. 128. 
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disciplina, è stato bilanciato ĐoŶàŵisuƌeàatteàaàfaǀoƌiƌeàl͛effiĐieŶza eàl͛iŶĐƌeŵeŶtoàdell͛attiǀităàdià

controllo, ed a garantire l͛iŵpaƌzialită delle commissioni di gara, ad esempio introducendo il 

criterio della rotazione. L͛attiǀită di controllo è stata ripartita in diversi momenti della procedura: 

in via preventiva rispetto alla fase di programmazione; duƌaŶteà laàgaƌaàd͛appalto da parte del 

responsabile unico del procedimento, il cui ruolo viene rafforzato ed ampliato141; in riferimento 

agli atti delle procedure di affidamento; infine nella fase successiva all͛aggiudiĐazioŶe, con una 

verifica a posteriori. È stato conferito maggior rilievo al controllo operato da parte delle stazioni 

appaltanti e della magistratura amministrativa, ed un potere generale di vigilanza e controllo 

all͛áNáC,àilàĐuiàĐoŵpitoàdiǀeŶtaàfuŶzioŶaleàall͛appliĐazioŶeàdelloàstessoàĐodiĐe, prevedendo anche 

un controllo della Corte dei conti, che, in caso di inadempimento, può imporre alle stazioni 

appaltanti stesse, una sanzione amministrativa pecuniaria. 

Il conflitto di interessi negli appalti ğàdisĐipliŶatoàpƌeǀaleŶteŵeŶteàall͛aƌtiĐoloàϰϮàdelàd.lgs. n. 50 

del 2016. “eĐoŶdoà l͛aƌtiĐoloà iŶà paƌolaà sià haà ĐoŶflittoà d͛iŶteƌesseà ƋuaŶdoà ilà peƌsoŶaleà dià uŶaà

stazione appaltante o di un prestatore di servizi che interviene nello svolgimento della procedura 

di aggiudicazione degli appalti ha, direttamente o indirettamente, un interesse personale che può 

essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza. Emerge, in tali 

situazioŶi,à l͛oďďligoàdiàasteŶsioŶeàpeƌàtuttià iàsoggettiàĐhiaŵatiàadà iŶteƌǀeŶiƌeàŶelloàsǀolgiŵeŶtoà

della procedura di aggiudicazione ove esistano delle gravi ragioni di convenienza. Secondo la 

giurisprudenza, ĐoŶà ƌifeƌiŵeŶtoà all͛aƌt.à ϰϮ, per le sue descritte caratteristiche funzionali, la 

disposizione in parola è da intendersi come norma lato sensu ͞diàpeƌiĐolo͟,àiŶàƋuaŶtoàleàŵisuƌeà

che essa coŶteŵplaà ;asteŶsioŶeà deià dipeŶdeŶtiͿà oà Đoŵpoƌtaà ;esĐlusioŶeà dell͛iŵpƌesaà

concorrente) operano per il solo pericolo di pregiudizio che la situazione conflittuale può 

determinare142. In riferimento al conflitto di interessi negli appalti, la Sezione consultiva per gli 

atti normativi del Consiglio di Stato,àpaƌteŶdoàdall͛assuŶtoàĐheàoccorre distinguere situazioni di 

conflitto di interessi palesi e tipizzate (quali i rapporti di parentela o coniugio), da quelle non 

tipizzate, ossia le gravi ragioni di convenienza, haàeǀideŶziatoàĐheà͞ƌileǀaŶoàsiaàpalesiàsituazioŶiàdià

conflitto di interessi, sia situazioni di conflitto di interessi (in questo senso) potenziali, perché tale 

nozione include non soltanto le ipotesi di conflitto attuale e concreto, ma anche quelle che 

potrebbero derivare da una condizione non tipizzata ma ugualmente idonea a determinare il 

                                                           
141 Articolo 31 d.lgs. n. 50 del 2016. 
142 Consiglio di Stato, sez. III, n. 355 del 2019 e sez. V, n. 3048 del 2020. 
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ƌisĐhio͟143. Nella stessa sentenza, il massimo organo di giustizia amministrativa ha puntualizzato 

l͛iƌƌileǀaŶzaà dell͛oƌigiŶeà delà ĐoŶflittoà dià iŶteƌessi,à statueŶdoà Đheà ͞un conflitto di interessi si 

determina le volte in cui a un soggetto giuridico sia affidata la funzione di cura di un interesse 

altrui (così detto interesse funzionalizzato) ed egli si trovi, al contempo, ad essere titolare (de iure 

vel de facto) di un diverso interesse la cui soddisfazione avviene aumentando i costi o diminuendo 

ià ďeŶefiĐià dell͛iŶteƌesseà fuŶzioŶalizzato.à NoŶà ƌileǀaà paƌtiĐolaƌŵeŶteà seà taleà iŶteƌesseà deƌiǀià daà

situazioŶiàaffettiǀeàoàfaŵiliaƌiàoàeĐoŶoŵiĐhe.àPeƌàl͛iŶƋuadƌaŵeŶtoàdiàteoƌiaàgeŶeƌale è sufficiente 

che sussistano due interessi in contrasto economico: quello funzionalizzato e quello, di qualsiasi 

Ŷatuƌa,àdell͛ageŶte͟. 

 L͛áNáCà haà piƶà ǀolteà stabilito che le stazioni appaltanti debbano sempre verificare possibili 

conflitti di interessi edà ilà ƌispettoà dell͛aƌt.à ϰϮà delà CodiĐeà deià ĐoŶtƌattià puďďliĐi. Nella recente 

Delibera n. 273 del 7 giugno 2022 l͛áutoƌităàhaàƌiďadito che nell͛assegŶaƌeàuŶàappaltoàoĐĐoƌƌeà

sempre verificare che non vi siano conflitti di interesse da parte dei soggetti coinvolti, a 

ƋualuŶƋueàtitolo,àiŶàtutteàleàfasiàdell͛affidaŵeŶtoàdeiàĐoŶtƌattiàpuďďliĐi,àĐoŵpƌesaàlaàƌealizzazioŶeà

dell͛eseĐuzioŶe.à“eĐoŶdoàáNáC,àiŶfatti,à͞CostituisĐeàǀiolazioŶeàdell͛aƌt.àϰϮàĐo.àϱàd.lgs.àϱϬ/ϮϬϭϲ,àlaà

condotta della stazione appaltante che omette di assumere prescritte dichiarazioni richieste 

dall͛aƌt.àϰϮàdelàĐodiĐeàiŶàoƌdiŶeàallaà;iŶͿsussisteŶzaàdeiàĐoŶflittiàdiàiŶteƌesseàeàŶoŶàassuŵeàalĐuŶaà

iniziativa volta a gestire la situazione di potenziale conflitto di interesse in cui versa il dipendente, 

comunque nota alla stazione appaltante͟. 

Nonostante le aspettative, la rivoluzione del codice dei contratti pubblici non ha conseguito i 

risultati sperati, sia in riferimento alla semplificazione, che al contrasto dei fenomeni corruttivi. Il 

codice del 2016 ha, così, subìto numerose novelle, in particolare con il d.l. n. 32 del 2019 (c.d. 

Sblocca cantieri) convertito in legge n. 55 del 2019. Esso nasce dalla necessità di snellire le 

pƌoĐeduƌeàpeƌà l͛aǀǀioàdeià ĐaŶtieƌiàeà supeƌaƌeà le lungaggini burocratiche, poiché le disposizioni 

ancora troppo rigide imposte dal Codice dei contratti pubblici del 2016, hanno rischiato di 

bloccare la possibilità di avviare nuovi appalti. Proposito del c.d. Sblocca cantieri è l͛eliminazione 

di tutti i precedenti Decreti miŶisteƌialiàeàiŶteƌŵiŶisteƌialiàeàdelleàLiŶeeàGuidaàdell͛áNáC,àiŶàŵodoà

da creare un regolamento unitario a cui fare riferimento. Anche le modifiche del 2019 non hanno, 

                                                           
143 Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli atti normativi, parere n. 667 del 5 marzo 2019, espresso sullo schema 
delleà liŶeeà guidaàáŶaĐà aǀeŶtià adà oggettoà ͞IŶdiǀiduazioŶeà eà gestioŶeà delà ĐoŶflittoà dià iŶteƌesseà Ŷelleà pƌoĐeduƌeà dià
affidaŵeŶtoàdiàĐoŶtƌattiàpuďďliĐi͟. 
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tuttavia, risolto le criticità della disciplina sugli appalti, pertanto si è più volte avanzata in 

Parlamento la proposta per una totale revisione. La maggiore priorità per una nuova 

regolamentazione del procurement pubblico è, indubbiamente, l͛eŵaŶazioŶeàdelà‘egolaŵeŶtoà

di attuazione previsto dallo Sblocca cantieri in sostituzione della c.d. soft regulation su cui aveva 

puntato il Codice del 2016, e che ha subìto innumerevoli critiche anche a livello parlamentare.  

Ulteriori modifiche al Codice del 2016 sono state attuate dal d.l. Semplificazioni/Recovery144, in 

particolare in materia di subappalto. Non è più prevista, difatti, una specifica percentuale 

ŵassiŵaàpeƌà l͛affidaŵeŶto dei lavori ai subappaltatori, tuttavia le stazioni appaltanti dovranno 

indicare nei documenti di gara le prestazioni e i servizi affidati in subappalto. Le stazioni appaltanti 

saranno anche tenute ad indicare quali sono le opere per le quali sarà necessario rafforzare i 

controlli ed assicurare una maggiore tutela nei confronti dei lavoratori, non solo per assicurare 

che i subappaltatori lavorino sempre in sicurezza, ma anche per prevenire che questi possano 

esseƌeà legatià adà iŶfiltƌazioŶià ĐƌiŵiŶali,à aà ŵeŶoà Đheà glià stessià ŶoŶà ƌisultiŶoà isĐƌittià all͛appositaà

anagrafe antimafia. Inoltre le stazioni appaltanti potranno nominare commissari di gara interni in 

caso di carenza di soggetti iscritti all'Albo dei Commissari gestito dall͛áNáC.à Fra le principali 

modifiche del recente decreto legge vi è aŶĐheà l͛oďďligoàdiàpƌeǀedeƌeà l͛esclusione automatica 

delle offerte anomale in presenza di un numero di offerte ammesse pari o superiore a dieci e la 

facoltà per i comuni non capoluogo di provincia di bandire le procedure di gara senza ricorrere 

alle centrali di committenza. 

1.2.6. Divieti ed obblighi fondamentali in materia di conflitto di interessi 

Fra i principali obblighi in caso di conflitto di interessi vi è certamente quello di astensione 

dall͛eseƌĐizio di un determinato potere o dallo svolgimento di uŶ͛attiǀită,à seĐoŶdoà ƋuaŶtoà

previsto, non solo dall͛art. 6 bis legge 241/1990, dall͛art. 42 d.lgs. n. 50/2016 e dal D.P.R. n. 

62/2013145, ma anche dai codici di comportamento e dalle linee guida ANAC. A questo si aggiunga 

l͛obbligo di segnalazione preventiva e motivata del conflitto di interessi da parte del dipendente 

al proprio superiore (legge 190/2012, art. 6 comma 2 e art. 7 D.P.R. n. 62/2013, ed art. 42 d.lgs. 

n. 50/2016). L͛aƌt.àϳàD.P.‘.àŶ.àϲϮ/ϮϬϭϯàpƌeǀedeàaŶĐheàl͛oďďligoàaàĐaƌiĐoàdiàĐiasĐuŶàdipeŶdeŶte,à

all͛attoàdell͛assegŶazioŶeàall͛uffiĐio,àdiàiŶfoƌŵaƌeàpeƌàisĐƌittoàilàdiƌigeŶteàdiàtuttiàiàƌappoƌti,àdiƌettià

                                                           
144 Decreto legge n. 77 del 2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 31 maggio 2021. 
145 Nello specifico, D.P.R. n. 62/2013 art. 3 comma 2, art. 6 comma 2, ed art. 7. 
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o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia, 

o abbia avuto negli ultimi tre anni. Peƌàl͛aƌt.àϭϯàD.P.‘.àŶ.àϲϮ/ϮϬϭϯàsussiste,àpoi,àl͛oďďligoàiŶàĐapoàalà

dirigente dell͛aŵŵiŶistƌazioŶe, prima di assumere le sue funzioni, di coŵuŶiĐaƌeà all͛ufficio 

personale le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possano porlo in conflitto di 

interessi con la funzione pubblica che svolge, e di dichiarare se ha parenti e affini entro il secondo 

grado, coniuge o convivente che esercitano attività politiche, professionali o economiche che li 

pongaŶoàiŶàĐoŶtattiàfƌeƋueŶtiàĐoŶàl͛ufficio che dovrà dirigere o che siano coinvolti nelle decisioni 

o nelle attività inerenti all͛ufficio. I dirigenti responsabili hanno anche un obbligo di vigilanza e di 

ĐoŶtƌolloàsull͛asseŶzaàdiàĐoŶflittiàpeƌàĐižàĐheà ƌiguaƌdaà iàdipeŶdeŶtiàdell͛aŵŵiŶistƌazioŶeàdià loƌoà

pertinenza146. 

Vi è, inoltre, il divieto, previsto ex art. 35 bis d.lgs. n. 165/2001, per coloro che sono stati 

condannati, anche in via non definitiva, per i reati contro la Pubblica Amministrazione disciplinati 

al ĐapoàI,àtitoloàII,àdelàliďƌoàIIàdelàĐodiĐeàpeŶaleà;peĐulato,àĐoŶĐussioŶe,àĐoƌƌuzioŶe,àaďusoàd͛uffiĐioͿ, 

di far parte di commissioni per l͛affidaŵeŶtoàdiàappaltiàoàpeƌàl͛accesso o la selezione a pubblici 

impieghi, di essere assegnati agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, 

all͛acquisizione di beni servizi e fornituƌe,à oà allaà ĐoŶĐessioŶeà oà all͛erogazione di sovvenzioni, 

contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati, 

ovvero di fare parte delle commissioŶià peƌà laà ĐoŶĐessioŶeà oà peƌà l͛attribuzione di vantaggi 

economici di qualunque genere. 

Un ruolo di particolare rilievo nella prevenzione del conflitto di interessi è, oggi, ricoperto dai 

codici di comportamento delle amministrazioni pubbliche. Essi prevedono un obbligo di verifica 

da parte del superiore al subordinato in caso di rilevazione di conflitto di interessi e di 

trasmissione delle decisioni in tema di conflitto di interessi da parte del respoŶsaďileàdell͛uffiĐio, 

al servizio gestione del personale ed al responsabile della prevenzione della corruzione e 

trasparenza (RPCT). IŶàĐasoàdiàŵaŶĐataàosseƌǀaŶzaàdelàĐodiĐeàdiàĐoŵpoƌtaŵeŶtoàğàl͛aƌt. 16 del 

D.P.‘.à Ŷ.à ϲϮ/ϮϬϭϯà aà pƌeǀedeƌeà saŶzioŶià disĐipliŶaƌià aià dipeŶdeŶtià dell͛aŵŵiŶistƌazioŶe ed al 

dirigente inadempiente147. 

                                                           
146 Art. 1 comma 9, legge n. 190/2012. 
147 Peƌà ilàpƌiŵoàĐoŵŵaàdell͛aƌt. 16 del D.P.R. n. 62/2013 ͞La violazione degli obblighi previsti dal presente Codice 
iŶtegƌaàĐoŵpoƌtaŵeŶtiàĐoŶtƌaƌiàaiàdoǀeƌiàd͛uffiĐio.àFeƌŵeàƌestaŶdoàleà ipotesià iŶàĐuià laàǀiolazioŶeàdelleàdisposizioŶià
contenute nel presente Codice, nonché dei doveri e degli obblighi previsti dal piano di prevenzione della corruzione, 
dà luogo anche a responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile del pubblico dipendente, essa è fonte di 
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1.3. Tecniche di contrasto al conflitto di interessi nel procurement pubblico 

1.3.1. Procurement pubblico, conflitto di interessi e digitalizzazione delle procedure 

Gli appalti pubblici hanno lo scopo primario di peƌŵetteƌeàl͛aĐƋuisizioŶe dal mercato di beni o 

servizi da parte della pubblica amministrazione che non ne dispone autonomamente, nelle 

condizioni più vantaggiose in termini di risultati e costi, onde soddisfare un criterio di efficacia ed 

effiĐieŶza.àLaàĐ.d.à͞value for money͟,àossiaàl͛ottiŵizzazioŶeàdellaàspesa,àhaàseŵpƌeàƌappƌeseŶtatoà

un punto dolente per le finanze pubbliche delàŶostƌoàPaese.à“oloàuŶ͛aĐĐoƌtaàeàseƌiaàstƌategiaàŶelà

procurement pubblico può consentire di ottimizzare la gestione degli acquisti, dando nel 

contempo alle imprese la possibilità di accedere alle forniture pubbliche in una condizione di 

competizione leale e trasparente. Il bilanciamento fra costi sostenuti e risultati predeterminati in 

uŶ͛ottiĐaàdiàottiŵizzazioŶeàeàƌazioŶalizzazioŶeàdellaàspesa, deve essere un obiettivo primario della 

Pubblica Amministrazione. Ciò è possibile principalmente prevenendo i fenomeni corruttivi ed 

eliminando ogni conflitto di interessi, costanti che troppo spesso hanno caratterizzato le gare ad 

evidenza pubblica, per la mancanza di attenzione da parte dei pubblici poteri nei confronti delle 

normative, generalmente incomplete, prive di costanti aggiornamenti ed applicate soltanto 

parzialmente.àL͛iŶeƌziaàŶelàĐoŶtƌastaƌeàilàĐoŶflittoàdiàiŶteƌessiàhaàoƌigiŶeàpƌopƌioàŶelàdisiŶteƌesseà

da parte della politica a sconfiggere il fenomeno, poiché sono gli stessi suoi rappresentanti ad 

esserne prevalentemente coinvolti ed a beneficiarne maggiormente.  

In tale sistema, può risultare utile il controllo dal basso da parte del cittadino nei confronti dei 

puďďliĐiàpoteƌi,à iŶàuŶ͛ottiĐaàdià tƌaspaƌeŶzaàeàpaƌteĐipazioŶe.àNoŶostaŶteà ià segŶaliàpositiǀi negli 

ultimi anni in tal senso, grazie alle norme sulla trasparenza nella P.A., la tutela del whistleblower 

ed il divieto di revolving doors, si rileva comunque una forte ritrosia del cittadino nel denunciare 

situazioni illecite o quanto meno sospette, poiché troppo facilmente ci si dimentica che lo spreco 

di denaro pubblico riduce quantità e qualità dei servizi pubblici di cui egli stesso si avvale. 

L͛appalto,àƋualeàstƌuŵeŶtoàilàĐuiàsĐopoàpƌiŵaƌioàğàƋuelloàdiàpeƌŵetteƌeàilàĐoŶseguiŵeŶtoàdeglià

obiettivi di governo della cosa pubblica per una maggiore soddisfazione non solo degli 

stakeholders, ma di tutti coloro che ne sono coinvolti, anche indirettamente, a partire dai cittadini 

eà daglià uteŶti,à ŶoŶà pužà piƶà esseƌeà ĐoŶsideƌatoà dall͛opeƌatoƌeà eĐoŶoŵiĐoà eà dalà funzionario 

                                                           
ƌespoŶsaďilităàdisĐipliŶaƌeàaĐĐeƌtataàall͛esitoàdelàpƌoĐediŵeŶtoàdisĐipliŶaƌe,àŶelàƌispettoàdeiàpƌiŶĐipiàdiàgƌadualităàeà
proporzionalità delleàsaŶzioŶi͟. 
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pubblico, un mero mezzo per arricchirsi e per conseguire più o meno leciti vantaggi.  Per poter 

seriamente affrontare la tematica del procurement pubblico iŶà uŶ͛ottiĐaà dià effiĐieŶzaà eà

ĐoŶĐoƌƌeŶzaàlealeàdeiàpaƌteĐipaŶtiàallaàgaƌa,àl͛appalto non può essere circoscritto al solo processo 

di affidamento, poiché è costituito da un sistema molto più vasto, che trova il suo vertice 

Ŷell͛iŶdiǀiduazioŶeàeàŶelàƌaggiuŶgiŵeŶtoàdegliàoďiettiǀiàstƌategiĐiàdelloà“tatoàeàŶelàĐoŶteŶiŵeŶtoà

dei costi per raggiungerli. La competizione fra gli operatori e la scelta di quello più adatto alla 

foƌŶituƌaàeàl͛affidaŵeŶtoàdellaàgaƌa con i relativi interessi delle aziende coinvolte, sono elementi 

solo funzionali al raggiungimento degli obiettivi da parte della Pubblica Amministrazione, giacché 

questi ultimi rappresentano un interesse pubblico, superiore e pregnante, che sovrasta ogni altro 

interesse personale. áŶteĐedeŶteà eà pƌodƌoŵiĐaà all͛affidaŵeŶtoà ğà laà foŶdaŵeŶtaleà faseà dià

identificazione degli obiettivi, di pianificazione delle spese, di bilanciamento fra fabbisogni ed 

impiego di risorse, in sintesi ciò che stabilisce il discrimine, in termini di risultati, di 

uŶ͛aŵŵiŶistƌazioŶeàeffiĐaĐeàedàeffiĐieŶte dalla maladministration148.  

Secondo il parere dell͛áNáCàle maggiori criticità, che potrebbero essere assunte quale indicatore 

di ricorrenza dei fenomeni di maladministration, sono: affidamenti illegittimi di appalti, con abuso 

diàpƌoĐeduƌeàd͛uƌgeŶza,àgaƌeàdeseƌte,àƌiďassiàaŶoŵali,àoffeƌteàpluƌiŵeàƌiĐoŶduĐiďiliàadàuŶàuŶiĐoà

soggetto; inerzia nel bandire nuove gare al fine di prorogare i contratti scaduti; assenza di 

controlli; assunzioni clientelari; illegittime erogazioni di denaro pubblico; illegittimità nel rilascio 

di licenze ad autorizzazioni; provvedimenti giudiziari di comodo. Considerando il problema dal 

punto di vista soggettivo, per gli appalti di importo elevato prevalgono sistemi di turnazione fra 

aziende e cartelli, mentre per quelli di importi più modesti vengono generalmente coinvolti i livelli 

ďassiàdell͛aŵŵiŶistrazione, quali il direttore dei lavori ed i funzionari pubblici. La preponderanza 

delle dinamiche corruttive negli appalti pubblici, solleva non pochi dubbi nei confronti dei 

meccanismi di deregulation recentemente introdotti149. Rilevanza e complessità del procurement 

pubblico sono, poi, amplificati in determinati ambiti, quali la gestione dei servizi sociali e sanitari, 

poiché interessano settori di rilevanza costituzionale e bisogni primari e inalienabili della persona, 

fra cui spicca il diritto alla salute. 

                                                           
148 Cassese S., ͞MaladŵiŶistƌatioŶ͟ e ƌiŵedi, in Il Foro Italiano, 1992, p. 243 ss. 
149 In tal senso ANAC, La corruzione in Italia (2016-2019) Numeri, luoghi e contropartite del malaffare, p. 5 e ss. Verso 
tali meccanismi in più occasioni l͛áNáCàhaàŵaŶifestatoàpeƌplessităàeàpƌeoĐĐupazioŶe. 
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Una notevole opportunità per rendere il sistema degli appalti pubblici più efficiente, meno 

corrotto e con minori possibilità diàĐoŶflittoàdiàiŶteƌessiàğ,àiŶduďďiaŵeŶteàl͛e-procurement, ossia 

l͛utilizzo delle nuove tecnologie in materia di procurement pubblico. L͛e-procurement è una 

ŵodalităà dià gestioŶeà delleà pƌoĐeduƌeà Ŷegozialià peƌà l͛aĐƋuistoà dià ďeŶià eà seƌǀizi, che sfrutta le 

possibilità offerte dalle moderne tecnologie telematiche, dallo sviluppo della rete internet e 

dell͛e-commerce150. Il crescente interesse che ha sollevato a tutti i livelli l͛iŶtƌoduzioŶeàdiàsisteŵià

di e-procurement nel settore degli appalti pubblici è ascrivibile alla concreta possibilità, offerta 

dalla tecnologia di razionalizzare i processi di approvvigionamento e semplificare i passaggi 

necessari alle procedure di aggiudicazione, nonché effettuare controlli ed ottenere informazioni. 

L͛usoàdiàsisteŵiàteĐŶologiĐiàaǀaŶzatiàpeƌàl͛aĐƋuistoàdiàďeŶiàeàseƌǀiziàĐoŵpoƌta, poi, indubbi benefici 

in termini di diminuzione dei costi relativi alla ricerca del prodotto da parte delle amministrazioni 

aprendo altresì il mercato ad una più ampia concorrenza. L͛uso della rete facilita la circolazione 

delleàiŶfoƌŵazioŶiàeàl͛aĐĐessoàalleàgaƌe,àƌaffoƌzaŶdoàilàpƌiŶĐipioàdellaàpubblicità e di par condicio 

delle imprese nella partecipazione alla gara. Infine, affidare la scelta del contraente ad un sistema 

autoŵatizzato,à gaƌaŶteŶdoà laà tƌaĐĐiaďilităà eà l͛aƌĐhiǀiazioŶeà digitaleà dià ogŶià siŶgolaà fase,à

ĐoŶtƌiďuisĐeàadàaĐĐƌesĐeƌeàlaàtƌaspaƌeŶzaàdelàpƌoĐessoàd͛aĐƋuisto.  

In considerazione dei notevoli vantaggi delle moderne tecnologie negli appalti, è stato pubblicato 

in Gazzetta Ufficiale il Decreto di Funzione Pubblica del 12 agosto 2021 n. 148 che regolamenta le 

modalità di digitalizzazione delle procedure dei contratti pubblici, da adottareàaiàseŶsiàdell͛aƌtiĐoloà

44 del Codice dei contratti pubblici. Il decreto definisce i principi per la digitalizzazione dei processi 

di procurement delle Pubbliche Amministrazioni indicando le caratteristiche tecniche dei sistemi 

telematici per lo svolgimento delle attività connesse alle procedure di acquisto e di negoziazione 

dei contratti pubblici. Le piattaforme digitali peƌàl͛e-procurement, in uso alle stazioni appaltanti, 

devono rispondere a determinati requisiti funzionali e tecnologici. È, questa, una vera e propria 

standardizzazione tecnologica che favorisce l͛interconnessione e l͛interoperabilità dei dati tra le 

piattaforme di e-procurement esistenti e tra queste e gli organismi di vigilanza e controllo. Ciò 

costituisce un incontestabile vantaggio sia per le Pubbliche Amministrazioni che per le imprese 

che operano lecitamente, in quanto gli appalti elettronici contribuiscono in primis a ridurre il 

                                                           
150 “ull͛aƌgoŵeŶtoàsiàpužàĐoŶsultaƌeàuŶ͛aŵďiaàďiďliogƌafia.àáàpuƌoàtitoloàeseŵplifiĐatiǀo:à LǇsoŶsàK.,à FaƌƌiŶgtoŶàB.,à
Procurement and supply chain management, Pearson, 2020; Nicoletti B., Procurement 4.0 e trasformazione digitale, 
Franco Angeli, 2019; Fiorentino L., La Chimia A.M. (a cura di), Il procurement delle pubbliche amministrazioni tra 

innovazione e sostenibilità, Il Mulino, aprile 2021. 
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rischio di infiltrazioni malavitose contrastando la corruzioŶeà eà ĐoŶtƌiďueŶdoà all͛eŵeƌsioŶeà delà

conflitto di interessi, ma anche aàŵiglioƌaƌeàl͛effiĐienza amministrativa, sia diminuendo i costi di 

gestione delle procedure di gara che ƌiduĐeŶdoà laà duƌataà delà ĐiĐloà dell͛appaltoà eà glià oŶeƌià

amministrativi a carico delle imprese.  

1.3.2. Le criticità nell’e-procurement 

Nonostante i passi avanti nella semplificazione e nei controlli su illegalità e conflitti di interessi, la 

digitalizzazione degli appalti pubblici presenta ancora notevoli criticità. In primis, il processo 

programmatorio pƌeǀistoàdall͛aƌtiĐoloàϮϭàdelàCodiĐeàdeiàĐoŶtƌattiàpuďďliĐi è eccessivamente rigido 

e statico, e non riesce perciò ad adattarsi al rapido cambiamento e sviluppo delle tecnologie. Nella 

fase di affidamento, poi, le cause di esclusione previste ex articolo 80151 del Codice e le relative 

verifiche di veridicità di quanto dichiarato dagli operatori, ƌappƌeseŶtaŶoàuŶàǀeƌoàeàpƌopƌioà͞Đolloà

diàďottiglia͟152 della procedura. Tale problematica potrebbe essere superata con la realizzazione 

della banca dati unica delle pubbliche amministrazioni. L͛ICTàeàlaàdigitalizzazioŶeàdelàpƌoĐuƌeŵeŶtà

pubblico dovrebbero avere una disciplina specifica e dedicata nel Codice dei contratti pubblici, 

altƌiŵeŶtià l͛iŶadeguatezzaà dellaàŶoƌŵatiǀaà Ŷelà ƌappoƌtoà ĐoŶà l͛iŶŶoǀazioŶeà pužà ĐƌeaƌeàŶoteǀolià

criticità, in particolare nei casi in cui sia necessaria una maggiore rapidità. Altri elementi necessari 

peƌàƌeŶdeƌeàl͚e-procurement più performante sono la creazione di una centrale di committenza 

unica, specializzata per gli acquisti ICT, ed un sistema di qualificazione per le stazioni appaltanti 

con specializzazione nelle ICT. In tal modo vi sarebbe anche una riduzione del numero delle 

centrali di committenza, oggi troppo elevato. 

Un punto fondamentale resta quello della semplificazione e sburocratizzazione, poiché la 

complessità e farraginosità degli adempimenti amministrativi rappresentano gli ostacoli maggiori 

per i partecipanti alla gara. L͛iŶtƌoduzioŶeà dià uŶaà ŵaggioƌeà flessiďilităà Ŷell͛attƌiďuzioŶeà delà

punteggio economico, di regole che rendano certe le tempistiche di affidamento anche in caso di 

contenzioso, nonché di forme di incentivazione nei casi di corretta esecuzione dei contratti e delle 

procedure digitalizzate, renderebbero il procurement pubblico, non solo più equo e fruibile per 

                                                           
151 L͛aƌt.àϴϬà;MotiǀiàdiàesĐlusioŶeͿàĐoŵŵaàϱàletteƌaàdelàd.lgs.àŶ.àϱϬàdelàϮϬϭϲà;CodiĐeàdeiàĐoŶtƌattiàpuďďliĐiͿ,àpƌeǀedeà
espƌessaŵeŶteà allaà letteƌaà dͿà l͛esĐlusioŶeà dallaà paƌteĐipazioŶeà allaà pƌoĐeduƌaà d͛appaltoà Ŷeià Đasià iŶà Đuià ͞la 
paƌteĐipazioŶeàdell͛opeƌatoƌeàeĐoŶoŵiĐoàdeteƌŵiŶiàuŶaàsituazioŶeàdiàĐoŶflittoàdiàiŶteƌesseàaiàseŶsiàdell͛aƌtiĐoloàϰϮ,à
comma 2, non diversamente risolvibile͟. 
152 Bertocchini A., Giachi A., Tronu P., Il pƌoĐuƌeŵeŶt puďďliĐo del digitale: dal plaŶŶiŶg all͛eǆeĐutioŶ, Promo PA 

Fondazione di Anitec-Assinform, ottobre 2021, p. 8. 
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leà iŵpƌese,àŵaàaŶĐheàpiƶàǀaŶtaggiosoàpeƌà l͛aŵŵiŶistƌazioŶe. Una maggiore interazione tra gli 

attori del procurement ICT è necessaria per avere procedure più rapide ed efficaci. In tal senso è 

l͛oƌieŶtaŵeŶtoà delà d.l.à Ŷ.à ϳϳà delà ϮϬϮϬ,à ilà Đ.d.à DeĐƌetoà ‘ilaŶĐio,à ilà Ƌualeà haà ǀolutoà ƌidefiŶiƌeà laà

Ŷoƌŵatiǀaà iŶà uŶ͛ottiĐaà dià seŵplifiĐazioŶe,à Ŷelà Ƌuadƌoà dià uŶaà Đoŵpletaà digitalizzazioŶeà delà

procurement pubblico entro tempi brevi, agendo altresì sul coordinamento fra gli attori, non solo 

a livello territoriale, ma anche economico e organizzativo, per una formulazione comune sia dei 

bisogni che delle procedure, con una standardizzazione delle valutazioni di conformità. 

In fase di affidamento, per la velocizzazione delle procedure, è di primaria importanza 

l͛iŶteƌopeƌaďilităà delleà ďaŶĐheà dati.à áà talà fiŶeà pužà esseƌeà d͛aiuto:à laà ĐlusteƌizzazioŶeà delleà

informazioni con tecniche di intelligenza artificiale, quali bandi e proposte contrattuali tipizzate 

edàautoŵatizzate;àloàsǀiluppoàdiàfuŶzioŶalităàĐheàĐoŶseŶtaŶoàall͛opeƌatoƌeàdiàsiŵulaƌeàlaàpƌopƌiaà

situazione, per verificare se dispone dei requisiti richiesti; rendere interoperabili le risultanze dei 

diversi enti certificatoƌi;àlaàĐƌeazioŶeàdiàuŶàfasĐiĐoloàǀiƌtualeàdell͛opeƌatoƌeàeĐoŶoŵiĐoàiŶàpossessoà

delle banche dati delle Pubbliche Amministrazioni. La banca dati unica in un sistema di 

interoperabilità consentirà la fruizione di un sistema di controllo e verifica più snello, preciso e 

rapido, basato sul c.d. principio once only, poiché un operatore che ha già partecipato ad una 

gara, potrà utilizzare i requisiti per la gara successiva senza doverli di nuovo dichiarare. Ciò 

significa che la PA potrà accedere alle verifiche dei requisiti già effettuate da altre stazioni 

appaltanti, senza interrogare nuovamente gli stessi soggetti. È, infine, auspicabile la costituzione 

di un network di e-procurement, con piattaforme autonome ma perfettamente compatibili ed 

interoperabili, che possano essere condivise fra tutti i fornitori in un regime di parità, e con le 

stesse amministrazioni153. 

1.3.3. Emersione del conflitto di interessi nel procurement pubblico 

Secondo quanto previsto dal Đoŵŵaà pƌiŵoà dell͛aƌt.à ϰϮà delà CodiĐeà deià ĐoŶtƌattià puďďliĐià ͞Leà

stazioni appaltanti prevedono misure adeguate per contrastare le frodi e la corruzione nonché 

per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello 

svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, in modo da 

evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli 

operatori economici͟. Il comma secondo dello stesso art. 42 offre una definizione di conflitto di 

                                                           
153 Op. cit., Bertocchini A., Giachi A., Tronu P., p. 13 ss. 
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iŶteƌessiàfuŶzioŶaleàalàpƌoĐuƌeŵeŶtàpuďďliĐo,àaffeƌŵaŶdoàĐheà͞“iàhaàĐoŶflittoàd͛iŶteƌesseàƋuaŶdoà

il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della 

stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti 

e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o 

indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere 

percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di 

appalto o di concessione. In particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle 

ĐheàdeteƌŵiŶaŶoàl͛oďďligoàdiàasteŶsioŶeàpƌeǀisteàdall͛aƌtiĐoloàϳàdelàdeĐƌetoàdelàPƌesideŶteàdellaà

Repubblica 16 aprile 2013, n. 62͟. Il predetto articolo del Codice Appalti prevede, per il personale 

della stazione appaltante, non solo un obbligo di adozione di misure adeguate per individuare, 

prevenire e risolvere ogni ipotesi di conflitto di interesse, ma altresì un obbligo di segnalazione ed 

astensione, ed un dovere di vigilanza. Gli obblighi di comunicazione e di astensione del personale 

che si trovi in una condizione di conflitto di interessi è stabilito dal comma 3. La mancata 

astensione da parte del personale della stazione appaltante è fonte di responsabilità disciplinare, 

nel rispetto del principio giuslavoristico di immediatezza e proporzionalità della sanzione, ma 

anche di eventuale responsabilità contabile e civile, nonché amministrativa e penale154. Ancor più 

speĐifiĐoà ğà ilà CodiĐeà dià ĐoŵpoƌtaŵeŶtoà deià dipeŶdeŶtià dell͛aŵŵiŶistƌazioŶe,à Đheà all͛aƌt.à ϳà

stabilisce che ilàdipeŶdeŶteàsiàastieŶeàdalàpaƌteĐipaƌeàall͛adozioŶeàdiàdeĐisioŶiàoàadàattiǀităàĐheà

possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del 

coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, 

di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o 

rapporti di credito o debito significativi, di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, 

procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o 

stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro 

caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. “ull͛asteŶsioŶeàdeĐideàilàƌespoŶsaďileàdell͛uffiĐioà

di appartenenza. Quanto alle conseguenze della sussistenza di un conflitto di interessi,àl͛aƌt.àϴϬ, 

comma 5 lettera d) del Codice dei contratti pubblici prevede che le stazioni appaltanti escludano 

dalla pƌoĐeduƌaàd͛appaltoàuŶàopeƌatoƌeàeĐoŶoŵiĐoàlaàĐuiàpaƌteĐipazioŶeàdeteƌŵiŶiàuŶaàsituazioŶeà

                                                           
154 Peƌà ilàĐoŵŵaàϯàdell͛aƌt.àϰϮàdelàCodiĐeàdeiàĐoŶtƌattiàpuďďliĐi,àd.lgs.àŶ.àϱϬàdelàϮϬϭϲà͞Il personale che versa nelle 
ipotesi di cui al comma 2 è tenuto a darne comunicazione alla stazione appaltante, ad astenersi dal partecipare alla 
procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni. Fatte salve le ipotesi di responsabilità amministrativa e 
penale, la mancata astensione nei casi di cui al primo periodo costituisce comunque fonte di responsabilità 
disciplinare a carico del dipendente pubblico͟. 
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di conflitto di interesse non diversamente risolvibile,à oǀǀeƌoà allaà letteƌaà ŵͿà l͛esĐlusioŶeà

dell͛opeƌatoƌeà eĐoŶoŵiĐoà Đheà sià tƌoǀià ƌispettoà adà uŶà altƌoà paƌteĐipaŶte,à in una situazione di 

controllo analoga a quella delle società controllate o collegate diàĐuiàall͛aƌtiĐoloàϮϯϱϵàdelàĐodiĐeà

civile.  

ádà aǀǀisoà delà CoŶsiglioà dià “tatoà aŶĐheà ilà poteŶzialeà ƌisĐhioà dià Đoŵpƌoŵetteƌeà l͛iŵpaƌzialităà

amministrativa è di per sé idoneo a configurare il conflitto di interessi, senza necessità che questo 

siàtƌaduĐaàiŶàuŶàĐoŶĐƌetoàďeŶefiĐioàŶell͛aŵďitoàdellaàpƌoĐeduƌa. Secondo Palazzo Spada, difatti ͞Ilà

conflitto di interessi non presuppone la realizzazione di un vantaggio competitivo, ma il potenziale 

ƌisĐhioàdiàŵiŶaĐĐiaàallaàiŵpaƌzialităàaŵŵiŶistƌatiǀa͟155 ed in ogni fase in cui viene rilevato, anche 

iŶà uŶaà faseà piƶà aǀaŶzataà oà fiŶaŶĐheà suĐĐessiǀaŵeŶteà all͛aggiudiĐazioŶeà ͞ŶoŶàpužà Đheà tƌoǀaƌeà

applicazione la misura demolitoria, che, secondo la regola generale, colpisce il provvedimento 

viziato dal conflitto di interessi͟156. Le violazioni del dipendente che sorgono in funzione del 

dovere di dare comunicazione alla stazione appaltante di una situazione di conflitto di interessi e 

dell͛oďďligo di astensione dal partecipare alla procedura di affidamento sono fonte di sanzioni 

disciplinari, ferme restando responsabilità di natura civilistica o penalistica. Per il Consiglio di 

Stato, sez. III, 12 settembre 2019, n. 6150, ͞il conflitto di interessi può ricavarsi in via presuntiva 

dall͛esisteŶzaà dià uŶà iŶteƌesseà peƌsoŶaleà delà fuŶzioŶaƌioà eà dalà ƌuoloà Đheà Ƌuestià ƌiǀesteà Ŷellaà

procedura di gara tale da consentire di influenzare il risultato, per le informazioni privilegiate che 

ha a disposizione, ponendo in condizione di vantaggioà uŶà ĐoŶĐoƌƌeŶteà suglià altƌi͟. Lo stesso 

Giudice AmministratiǀoàhaàƌileǀatoàĐheàaiàfiŶiàdell͛individuazione di una situazione di conflitto di 

interesse ͞è sufficiente il carattere anche solo potenziale dell͛asiŵŵetƌiaàiŶfoƌŵatiǀaàdiàĐuiàaďďiaà

potuto godere un concorrente gƌazieàall͛aĐƋuisizioŶeàdiàeleŵeŶtiàigŶotiàagliàaltƌiàpaƌteĐipaŶtiàpeƌà

il tramite di un soggetto in rapporto diretto con la stazione appaltante, così come anche solo 

potenziale può configurarsi il conseguente, iŶdeďitoàǀaŶtaggioàĐoŵpetitiǀo͟ (Consiglio di Stato, 

sez. III, sentenza 20 agosto 2020 n. 5151). Nella stessa sentenza, poi, i Giudici di Palazzo Spada 

affeƌŵaŶoà Đheà l͛ampia portata della disposizione dell͛aƌt.à ϰϮàdel Codice dei contratti pubblici 

͞consente di ricomprendere nel suo ambito di applicazione tutti coloro che con qualsiasi modalità 

e anche senza intervenire nella procedura (predisponendone gli atti o facendo parte della 

commissione giudicatrice) siano in grado di influeŶzaƌŶeàilàƌisultato͟. 

                                                           
155 Cons. di Stato, sez. III, 14 gennaio 2019, n. 355. 
156 Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 28 ottobre 2019 n. 7389. 
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Un importante chiarimento sui punti più incerti riguardanti il conflitto di interessi nel 

pƌoĐuƌeŵeŶtàpuďďliĐo,àğàƌappƌeseŶtatoàdalleàLiŶeeàguidaàŶ.àϭϱàdell͛áNáC,àdelàϱàgiugŶoàϮϬϭϵ.àLa 

paƌteĐipazioŶeà allaà gaƌaà d͛appaltoà daà paƌteà dià soggettià appaƌteŶeŶtià all͛aŵŵiŶistƌazioŶeà iŶà

situazioŶeàdiàĐoŶflittoàd͛iŶteƌessi,àĐoŵpoƌtaàl͛iŶsoƌgeƌeàdiàƌespoŶsaďilităàpenali, amministrative e 

disciplinari. Laà sussisteŶzaà dià uŶà ĐoŶflittoàdià iŶteƌessià peƌà Đuià ğà oďďligatoƌiaà l͛asteŶsioŶeà ǀieŶeà

valutata per la sua gravità, se mette in pericolo ͞l͛adeŵpiŵeŶtoà deià doǀeƌià dià iŶtegƌită,à

indipendenza e imparzialità del dipendente, considerando, altresì, il pregiudizio che potrebbe 

deƌiǀaƌeà alà deĐoƌoà eà alà pƌestigioà dell͛aŵŵiŶistƌazioŶeà dià appaƌteŶeŶza͟157. L͛esĐlusioŶeà delà

concorrente dallaàgaƌa,àaŶŶullaŵeŶtoàdell͛aggiudiĐazioŶeàeàƌisoluzioŶeàdelàĐoŶtƌattoàğàdispostaà

come extrema ratio, qualora fosse impossibile la sostituzione del dipendente in conflitto 

d͛iŶteƌessiàeàl͛aǀoĐazioŶeàdell͛attiǀităàalàƌespoŶsabile del servizio158. È prevista la collocazione nei 

protocolli di legalità e patti di integrità, di prescrizioni a carico di concorrenti e soggetti affidatari, 

in cui si chiede una dichiarazione di sussistenza/insussistenza di conflitti di interessi con sanzioni 

in caso di violazione degli impegni sottoscritti, nonché attività formative e di sensibilizzazione del 

personale delle stazioni appaltanti. Queste ultime individuano preventivamente possibili 

situazioni di rischio, basandosi sulle indicazioni contenute in una tabella fornita dalla stessa 

ANAC159. La tabella annovera tutte le fasi della procedura, a partire dalla programmazione e 

progettazione, alla selezione e aggiudicazione,àfiŶoàall͛eseĐuzioŶeàeàƌeŶdiĐoŶtazioŶeàdelàĐoŶtƌattoà

e prevede, fra le situazioni di rischio principali: la necessità di ricorrere a procedure motivate 

dall͛uƌgeŶza e l͛iŶdiǀiduazioŶeàdiàlaǀoƌiàĐoŵplessi; la validazione di un progetto privo dei requisiti 

ƌiĐhiesti;àlaàdefiŶizioŶeàdeiàfaďďisogŶiàiŶàďaseàall͛iŶteƌesseàpeƌsoŶaleàdiàuŶàoperatore economico; 

l͛aŶtiĐipazioŶeàdiàiŶfoƌŵazioŶiàsullaàgaƌaàfoƌŶiteàadàuŶàopeƌatoƌeàeĐoŶoŵiĐo;àlaàŶoŵiŶaàdiàsoggettià

compiacenti o la scelta di una tipologia contrattuale ovvero di una procedura di gara che possano 

faǀoƌiƌeà uŶà opeƌatoƌeà eĐoŶoŵiĐo;à l͛iŶserimento di requisiti particolarmente restrittivi che 

possano disincentivare la partecipazione ad una gara o di clausole vessatorie; modalità di 

pubblicazione e di termini per la presentazione delle offerte volte a disincentivare la 

partecipazione alla gara; verifiche incomplete per avvantaggiare un operatore economico; 

mancato rispetto del principio della rotazione con inviti frequenti ai medesimi operatori; ricorso 

aàǀaƌiaŶtiàiŶàĐoƌsoàd͛opeƌaàĐoŶàl͛iŶteŶtoàdiàfaǀoƌiƌeàl͛eseĐutoƌeàdelàĐoŶtƌatto;àƌiĐoŶosĐiŵento di 

                                                           
157 LiŶeeàguidaàŶ.àϭϱàdell͛áNáC,àdelàϱàgiugŶo 2019, art. 8 comma 2. 
158 LiŶeeàguidaàŶ.àϭϱàdell͛áNáC,àdelàϱàgiugŶoàϮϬϭϵ,àart. 9. 
159 LiŶeeàguidaàŶ.àϭϱàdell͛áNáC,àdelàϱàgiugŶoàϮϬϭϵ,àart.10. 



90 
 

importi non spettanti. Specifiche situazioni di rischio sono individuate nel Piano triennale per la 

pƌeǀeŶzioŶeà dellaà ĐoƌƌuzioŶe,à all͛iŶteƌŶo dellaà ŵappatuƌaà deià pƌoĐessià Ŷell͛aƌeaà dià ƌisĐhioà

͞ĐoŶtƌattiàpuďďliĐi͟.àTƌaàleàŵisuƌeàatteàaàpƌeǀeŶiƌeàilàƌisĐhioàdiàiŶteƌfeƌeŶzaàdoǀutoàaàĐoŶflittiàdià

interesse meritano particolare attenzione quelle relative a obblighi di dichiarazione, di 

comunicazione e di astensione. È, inoltre, compito del Responsabile della prevenzione della 

ĐoƌƌuzioŶeà eà dellaà tƌaspaƌeŶza,à d͛iŶtesaà ĐoŶà ilà diƌigeŶteà ĐoŵpeteŶte,à ŵoŶitoƌaƌeà l͛effettiǀaà

rotazione degli incarichi negli uffici a maggior rischio di corruzione e conflitti di interessi. 

In taluni casi può riscontrarsi una particolare forma di conflitto di interessi defiŶitaà͞stƌuttuƌale͟,à

formalmente in linea con le disposizioni di legge in materia di conflitto di interessi poiché non 

limitata ad una ben definita tipologia di atti o procedimenti, ma generalizzata e permanente, 

strettamente connessa alle posizioni ricoperte ed alle funzioni attribuite al dipendente o 

funzionario pubblico. Tale ipotesi di conflitto si realizza allorché nel conferimento di un incarico 

ad un dipendente della Pubblica Amministrazione,à l͛iŵpaƌzialităàŶell͛espletaŵeŶtoàdell͛attiǀităà

amministrativa risulta fortemente pregiudicata in modo continuato e sistematico, da preesistenti 

iŶteƌessiàestƌaŶeiàall͛eseƌĐizioàdellaàŵedesiŵa. L͛iŵpoƌtaŶzaàdiàtenere distinto il c.d. conflitto di 

interessi strutturale dalle altre tipologie, consta prevalentemente nel fatto che i rimedi debbano 

necessariamente essere differenziati. Difatti con il conflitto strutturale il ƌiŵedioàdell͛asteŶsioŶeà

potrebbe rivelarsi non idoneo, poiché sarebbe, di fatto, necessaria una continua astensione da 

parte dello stesso dipendente per ogni incarico a lui affidato con conseguente pregiudizio della 

continuità e del buon andamento dell͛attività amministrativa. Occorre, pertanto, che le 

amministrazioni predispongano adeguati presidi di prevenzione del rischio. Lo strumento che si è 

mostrato più utile a tal fine è, indubbiamente, la c.d. segregazione delle funzioni. La segregazione 

di funzioni, ruoli e poteri è uno strumento fondamentale di corporate governance, finalizzato al 

coinvolgimento dei soggetti con diversi poteri, affinché nessuno possa disporre di poteri illimitati 

e svincolati dalla verifica di altri soggetti. Essa consiste Ŷell͛iŶdiǀiduazioŶeàdelleàaƌeeàaàƌisĐhio,àeà

nel conseguente affidamento a più soggetti, delle varie fasi di procedimenti facenti parte di tali 

aree, avendo cura di assegnare la responsabilità del procedimento ad un soggetto diverso dal 

dirigente cui competeàl͛adozioŶeàdelàpƌoǀǀediŵeŶtoàfiŶale. Con la segregazione dei poteri e delle 

funzioni si ha una distribuzione delle facoltà e responsabilità, favorendo l'attività di controllo di 

più soggetti sulle fasi più sensibili di ciascun processo.  



91 
 

Il ragionamento in termini di rischio di conflitto di interessi impone una valutazione concreta circa 

l͛esĐlusioŶeàdel soggetto in conflitto, quale rimedio volto a garantire il rispetto dei principi di 

trasparenza e di parità di trattamento tra gli offerenti. Tale valutazione emerge da due prospettive 

diffeƌeŶtiàŵaàĐoŶǀeƌgeŶti:àl͛eƋuidistaŶzaàdellaàfuŶzioŶeàaŵŵiŶistƌatiǀaàdagliàiŶteƌessiàpeƌsoŶali, 

ossiaà l͛iŵpaƌzialită, ed il pregiudizio da parte dei terzi riguardante la percezione di imparzialità 

dell͛aŵŵiŶistƌazioŶe160. Per entrambi i punti di osservazione si ritiene che la soluzione non possa 

essere orientata soltanto su un piano giuridico, ma debba necessariamente collocarsi su una 

visione moderna di gestione del rischio. Secondo autorevole dottrina, il problema principale è da 

riscontrarsi nella astrattezza e mancanza di tassatività delle situazioni che portano 

all͛asteŶsioŶe161. Ciò è sicuramente condivisibile al fine di soddisfare esigenze di certezza del 

diritto, tuttavia emerge, quale elemento maggiormente determinante, non tanto il momento 

patologico ma la prevenzione tramite la gestione del rischio da parte delle amministrazioni. 

L͛approccio metodologico risk based permette, difatti, il rilevamento dei fattori di rischio, valutati 

in termini di probabilità ed iŵpattoàall͛iŶteƌŶoàdià sĐeŶaƌi162, per ogni singola amministrazione. 

“oltaŶtoàpaƌteŶdoàdaàtaliàpƌeŵesseàğàpossiďileàsosteŶeƌeàeàfaĐilitaƌeàl͛eŵeƌsioŶeàdelàĐoŶflittoàdià

iŶteƌessià Ŷelà pƌoĐuƌeŵeŶtà puďďliĐo,à ageǀolaŶdoà ilà ĐoŶtƌastoà allaà ĐoƌƌuzioŶeà iŶà uŶ͛ottiĐaà di 

prevenzione.      

La mappatura delle aree di rischio rappresenta la prima fase della gestione del rischio, e concerne 

i processi istruttori eàdeĐisioŶaliàĐheàĐoŶduĐoŶoàall͛adozioŶeàdeiàpƌoǀǀediŵeŶti,àĐoŶàl͛obiettivo di 

individuare i probabili conflitti di interessi e prevenire rischi di corruzione connessi a ciascun 

processo. A tal fine giova operare una distinzione tra conflitti di interessi che emergono in 

situazioŶià͞ĐoŶĐlaŵate,àpalesiàeàsopƌattuttoàtipizzateà;ƋualiàadàeseŵpioàiàƌappoƌtiàdiàpaƌeŶtelaàoà

ĐoŶiugioͿàĐheàsoŶoàpoiàƋuelleàiŶdiǀiduateàdall͛aƌt.àϳàdelàD.P.‘.àŶ.àϲϮàdelàϮϬϭϯ͟àeàĐoŶflittiàdiàiŶteƌessià

͞ŶoŶàĐoŶosciuti o non conoscibili, e soprattutto non tipizzati che si identificano con le gravi ragioni 

                                                           
160 L͛aƌt.àϰϮàdelàd.lgs.àŶ.àϱϬ/ϮϬϭϲàpoŶeàpaƌtiĐolaƌeàatteŶzioŶeàalleà iŵpliĐazioŶià ƌeputazioŶaliàdell͛aŵŵiŶistƌazioŶe,à
faĐeŶdoàespliĐitoàƌifeƌiŵeŶtoàadàogŶià͞ iŶteƌesseàĐheàpužàesseƌeàpeƌĐepitoàĐoŵeàuŶaàŵiŶaĐĐia͟.àálàpaƌi,àleàLiŶeeàGuidaà
áNáCàϮϬϭϵàƌileǀaŶoàĐheàl͛iŶteƌesseàpeƌsoŶaleàdell͛ageŶte,à͞ĐheàpotƌeďďeàpoƌsiàiŶàĐoŶtƌastoàĐoŶàl͛iŶteƌesseàpuďďliĐoà
alla scelta del miglior offerente, può essere di natura finanziaria, economica o dettato da particolari legami di 
paƌeŶtela,àaffiŶită,àĐoŶǀiǀeŶzaàoàfƌeƋueŶtazioŶeàaďitualeàĐoŶàiàsoggettiàdestiŶataƌiàdell͛azioŶeàaŵŵiŶistƌatiǀa.àTaleà
interesse deve essere tale da comportare la sussisteŶzaàdiàgƌaǀiàƌagioŶiàdiàĐoŶǀeŶieŶzaàall͛asteŶsioŶe,àtƌaàleàƋualiàǀaà
ĐoŶsideƌataà ilà poteŶzialeà daŶŶoà all͛iŵŵagiŶeà dià iŵpaƌzialităà dell͛aŵŵiŶistƌazioŶeà Ŷell͛eseƌĐizioà delleà pƌopƌieà
fuŶzioŶi͟. 
161 Cfr. Berrettini A., Conflitto di interessi e contratti pubblici: un difficile equilibrio tra (in)certezza del diritto e 

tassatività delle situazioni conflittuali, in Federalismi, 8 luglio 2020. 
162 Cfr. Di Rienzo M., Ferrarini A., L͛uso degli sĐeŶaƌi Ŷella ǀalutazioŶe dei ĐoŶflitti di iŶteƌessi poteŶziali, in Spazioetico, 
2020. 
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di convenienza͟163. L͛eŵeƌsioŶeàdelàĐoŶflittoàdiàiŶteƌessiàdiàsituazioŶiàtipizzateàğ,àgƌazieàall͛ausilioà

degli strumenti informatici e delle banche dati della Pubblica Amministrazione, facilmente 

ƌileǀaďile,àŵeŶtƌeàŵaggioƌiàdiffiĐoltăàpossoŶoàsoƌgeƌeàpeƌà l͛eŵeƌsioŶeàdiàĐoŶflittiàŶoŶàtipizzati,à

poiché basati soltanto sulle gravi ragioni di convenienza, ovvero su un interesse personale che 

può essere percepito come uŶaàŵiŶaĐĐiaàall͛iŵpaƌzialităàeàiŶdipeŶdeŶza. Ancor più complessa è 

l͛eŵeƌsioŶeà dià situazioŶià dià poteŶzialeà ĐoŶflittoà d͛iŶteƌessi,à ossiaà Ƌueglià eǀeŶtià ŶoŶà aŶĐoƌaà

manifestati ma in grado di evolvere nel tempo fino a divenire situazioni tipizzate164. In tali ultimi 

casi, oltƌeàall͛utilizzoàdeglià sĐeŶaƌi, è necessario l͛iŶĐƌoĐioàdià gƌaŶdiàŵoliàdiàdatià ;Đ.d.àďigàdataͿ,à

grazie alle quali sarà possibile far emergere anche situazioni di potenziale conflitto. A complicare 

tali operazioni contribuisce, indubbiamente, la centralità del diritto alla tutela dei dati personali 

ed alla privacy, poiché gli algoritmi che processano quantità enormi di dati provenienti sia dai 

database pubblici che dalla rete, devono tuttavia trattare in maniera corretta i dati sensibili dei 

soggettiàĐoiŶǀoltiàŶelleàgaƌeàd͛appalto e dei soggetti terzi. 

Da quanto appena detto si può dedurre che la valutazione circa la sussistenza di una situazione di 

conflitto di interessi sia collegata ad uno scenario relativo ad un determinato soggetto in rapporto 

alla sua rete di relazioni sia nella sfera professionale che privata. Ciò che si vuole far emergere 

dalle attività di controllo non è un comportamento del soggetto, ma una situazione cui 

potrebbero conseguire condotte che favoriscono interessi secondari a danno di quelli pubblici 

primari. La valutazione di detta situazione di potenziale conflitto può avere come conseguenza 

l͛asteŶsioŶe165,àl͛esĐlusioŶeàdelàĐoŶĐoƌƌeŶte,àeàĐoŵeàextrema ƌatioàl͛aŶŶullaŵeŶtoàdellaàgaƌa166. 

L͛appƌoĐĐioà Đ.d.à risk based è valutato iŶà fuŶzioŶeàdellaàpƌoďaďilită,àŵaàaŶĐheàdell͛iŵpattoàdel 

                                                           
163 Paƌeƌeà delà CoŶsiglioà sulloà “Đheŵaàdià LiŶeeà guidaà aǀeŶtià adà oggettoà ͞IŶdiǀiduazioŶeà eà gestioŶeà deià ĐoŶflittià dià
iŶteƌesseàŶelleàpƌoĐeduƌeàdiàaffidaŵeŶtoàdiàĐoŶtƌattiàpuďďliĐi͟,àiŶàattuazioŶeàdell͛aƌtiĐoloàϮϭϯ,àĐoŵŵaàϮ,àdelàCodiĐeà
dei contratti pubblici del 2016. 
164 Cfr. Di Rienzo M., Ferrarini A., L͛uso degli sĐeŶaƌi Ŷella ǀalutazioŶe dei ĐoŶflitti di iŶteƌessi poteŶziali, in Spazioetico, 
ϮϬϮϬ,à ͞leà situazioŶià dià ͞poteŶzialeà ĐoŶflitto͟à soŶo,à ƋuiŶdi,à iŶà pƌiŵoà luogo,à Ƌuelleà Đhe,à peƌà loƌoà Ŷatura, pur non 
costituendo allo stato una delle situazioni tipizzate, siano destinate ad evolvere in un conflitto tipizzato (ad es. un 
fidaŶzaŵeŶtoàĐheàsiàƌisolǀaàiŶàuŶàŵatƌiŵoŶioàdeteƌŵiŶaŶteàlaàaffiŶităàĐoŶàuŶàĐoŶĐoƌƌeŶteͿ͟. 
165 LaàĐ.d.àdisĐlosuƌeàdelàdipeŶdeŶteàdell͛aŵŵiŶistƌazioŶeàĐhe,àaàŶoƌŵaàdell͛aƌt.àϳàdelàCodiĐeàdiàĐoŵpoƌtaŵeŶtoàdeǀeà
esseƌeàiŶdiƌizzataàalàsupeƌioƌeàgeƌaƌĐhiĐo,àeàsullaàƋualeàdeĐideàilàƌespoŶsaďileàdell͛uffiĐioàdiàappaƌteŶeŶzaàoàilà‘PCT. 
166 Lorusso R., Le condizioŶi peƌ l'aŶŶullaŵeŶto d͛uffiĐio dell͛aggiudiĐazioŶe di uŶa gaƌa d͛appalto, in Il diritto 

Amministrativo,àaŶŶoàXIV,àŶ.àϲ.àCoŶàƌiguaƌdoàall͛aŶŶullaŵeŶtoàdellaàgaƌa,àseĐoŶdoàilàTá‘àLazio, 14.9.2016, n. 9728, la 
ǀalutazioŶeà dell͛iƌƌegolaƌităà dellaà pƌoĐeduƌaà ǀaà sǀoltaà ͞ŶoŶà eǆà post,à ŵaà eǆà aŶte,à oǀǀeƌoà ĐoŶà ƌifeƌiŵeŶtoà allaà
͞poteŶziale͟àiŶĐideŶzaàdelàsisteŵaàdiàgaƌaàsullaàpaƌàĐoŶdiĐioàdegliàopeƌatoƌi,àeàŶoŶàsoloàiŶàƌelazioŶeàalleàdoŵaŶdeà
effettiǀaŵeŶteàpeƌǀeŶute͟. PeƌtaŶtoàl͛aŵŵiŶistƌazioŶeàpužàĐoƌƌettaŵeŶteàesercitare il potere di autotutela, qualora 
dubitasse della regolarità della procedura in relazione a vizi che, pur inidonei ad inficiare il provvedimento finale 
oggetto di autotutela, costituiscano comunque un potenziale elemento di irregolarità del confronto concorrenziale 
tra gli operatori economici. 
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poteŶzialeàdaŶŶoàall͛iŵŵagiŶeàdell͛aŵŵiŶistƌazioŶe167. La configurazione degli interessi primari 

sarà, pertanto, data da: imparzialità, intesa come equidistanza dagli interessi in gioco; percezione 

di iŵpaƌzialită,àiŶtesaàƋualeàtutelaàdell͛iŵŵagiŶeàdell͛aŵŵiŶistƌazioŶe;àďuoŶàaŶdaŵeŶto,àiŶtesoà

ĐoŵeàeffiĐaĐiaàdelleàpƌoĐeduƌeàdiàselezioŶeàdell͛aggiudiĐataƌio.àL͛interesse secondario sarà invece 

quello di avvantaggiare un concorrente della gara. Esso è idoneo a minacciare gli interessi primari. 

NellaàŵaggioƌàpaƌteàdeiàĐasiàƌisultaàpiƶàĐoŵplessaàpƌopƌioàl͛eŵeƌsioŶeàdell͛iŶteƌesseàseĐoŶdaƌio,à

poiché inizialmente non è sempre agevolmente riconoscibile e può venire alla luce solo in un 

secondo momento. Necessita, pertanto, di essere monitorato nel tempo, durante tutte le fasi del 

processo di approvvigionamento ed anche in quelle immediatamente successive alla sua 

conclusione.  

IŶàtaliàsituazioŶiàgioĐaàuŶàƌuoloàpƌiŵaƌio,àaiàfiŶiàdell͛eŵeƌsioŶeàdel conflitto di interessi, il fattore 

pƌoďaďilităà ƌiguaƌdaŶteà ilà ƌisĐhioàdià alteƌazioŶeàdellaà ĐoŶĐoƌƌeŶza,àdipeŶdeŶteàdall͛esisteŶzaàdià

interessi secondari, che possano sorgere da comportamenti successivi allo scenario iniziale. Il 

rischio viene individuato quale più elevato nell͛ipotesi in cui successivamente alla fase di 

eŵeƌsioŶeà delà faďďisogŶoà dell͛aŵŵiŶistƌazioŶeà sià ǀeƌifiĐaŶoà comportamenti del dipendente 

quali, ad esempio, inviare una candidatura o costituire una società con un concorrente. Tale 

situazione è conoscibile dalla stazione appaltante, soltanto per mezzo di una segnalazione interna 

(whistleblowing), o con l͛asteŶsioŶeàvolontaria da parte del dipendente, ovvero con l͛ausilioàdià

algoritmi che analizzano ed incrociano grandi quantità di dati, come i predetti big data analytics. 

Valutare la probabilità permette di identificare le misure più idonee alla gestione del rischio già 

durante la fase di emersione del fabbisogno, prima che gli interessi secondari diventino effettivi 

e non solo potenziali. 

Con riferimento alla potenzialità o attualità delàĐoŶflittoàdiàiŶteƌessi,àlaàstessaàáNáCàŶelleà͞LiŶeeà

guidaàpeƌàl͛adozioŶeàdeiàCodiĐiàdiàĐoŵpoƌtaŵeŶtoàŶelà““N͟168 offre un chiarimento operando una 

distinzione fra varie tipologie di conflitto di interessi: attuale, presente al ŵoŵeŶtoàdell͛azioŶeàoà

deĐisioŶeà dell͛ageŶteà puďďliĐo;à poteŶziale,à ilà Ƌualeà pužà diǀeŶtaƌeà attualeà iŶà uŶà peƌiodo 

successivo; conflitto di inteƌessià appaƌeŶte,à Đheà pužà esseƌeà peƌĐepitoà dall͛esteƌŶo come tale; 

diretto, che comporta il soddisfacimento di un interesse secondario del dipendente pubblico; 

                                                           
167 Cfr. Di Rienzo M., Ferrarini A., La gestione del conflitto di interessi nei contratti pubblici, in Spazioetico, marzo 2021. 
168 LiŶeeàguidaàpeƌàl͛adozioŶeàdeiàCodiĐiàdiàĐoŵpoƌtaŵeŶtoàŶelà““N, approvate in data 20 settembre 2016 da ANAC, 
Ministero della Salute e AGENAS.  
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iŶdiƌetto,à Đheà attieŶeà aà soggettià diǀeƌsià dall͛ageŶteà puďďliĐo.à Puƌà esseŶdoà piƶà peƌiĐolosi ed 

immediati iàĐoŶflittiàattualiàeàdiƌetti,àğàĐeƌtaŵeŶteàpiƶàĐoŵplessaàl͛eŵeƌsioŶeàdiàƋuelliàpoteŶzialià

ed indiretti, poiché meno conoscibili e più inclini a variazioni nel tempo. Le stazioni appaltanti 

devono essere, pertanto, chiamate ad effettuare valutazioni ex ante sul rischio di conflitti e 

convergenze di interessi: a tal fine sono necessari percorsi formativi del personale allo scopo di 

migliorare la sua capacità di individuarli, riconoscerli e gestirli169. 

IŶà defiŶitiǀaà laà ǀalutazioŶeà delleà situazioŶià dià ĐoŶflittoà dià iŶteƌessià sià ďasaà suà uŶ͛iŶdagiŶeà

approfondita sullaà ŵiŶaĐĐiaà all͛iŵpaƌzialită in termini di probabilità, e sulla minaccia alla 

percezione di imparzialità in termini di impatto170. “eĐoŶdoàilàŵodelloàd͛appƌoĐĐioàrisk based il 

ĐoŶflittoàdiàiŶteƌessiàŶoŶàpužàesseƌeàaffƌoŶtatoàĐoŵeàpƌoďleŵaàiŶdiǀidualeàdell͛ageŶteàpuďďliĐoà

chiamato ad eseguire valutazioni nelle procedure di gara, ma presuppone una responsabilità 

dell͛iŶteƌaàoƌgaŶizzazioŶe.àÈ, questo, un punto nevralgico riguardante il contrasto al conflitto di 

iŶteƌessià eà laà pƌeǀeŶzioŶeà deià feŶoŵeŶià Đoƌƌuttiǀi:à l͛allaƌgaŵeŶtoà delleà ƌespoŶsaďilităà adà uŶà

Ŷuŵeƌoàpiƶàaŵpioàpossiďileàdiàsoggettiàdell͛oƌgaŶizzazioŶe,àpeƌàfaƌàsŞàĐheàpiƶàfiguƌeàpƌofessioŶalià

siàadopeƌiŶoàall͛eŵeƌsioŶeàdi ogni situazione anomala, ed alla risoluzione di problematiche che 

potƌeďďeƌoàiŶĐideƌeàsulàďuoŶàaŶdaŵeŶtoàdell͛aŵŵiŶistƌazioŶe. 

Laà gestioŶeàdelà ƌisĐhioà ƌiduĐeà l͛iŶĐeƌtezzaà ƌispettoà adàuŶaà situazioŶeà Đheàpotƌeďďeà ĐausaƌeàuŶà

danno, ed in primis riduce il rischio di un evento corruttivo sorgente da un conflitto di interessi171. 

Il c.d. risk assessment ossia la valutazione del rischio e l͛identificazione dei pericoli che potrebbero 

avere un impatto negativo sulla capacită di un͛organizzazione, consente di prevedere situazioni 

di conflitto di interessi basandosi su un modello focalizzato sugli interessi secondari e sulla 

dimensione relazionale ed economica dei soggetti. In essi svolge un ruolo primario il fattore 

temporale, poiché conflitti e convergenze mutano nel tempo nei confronti degli interessi in gioco. 

Èà ŶeĐessaƌio,à peƌtaŶto,à aià fiŶià dell͛eŵeƌsioŶeà deià ĐoŶflitti,àŵoŶitoƌaƌeà leà ƌelazioŶià seŶsiďilià deià

dipeŶdeŶtiàdell͛aŵŵiŶistƌazioŶeàeàleàtƌasfoƌŵazioŶiàĐheàesseàsuďisĐoŶo,àŶoŶĐhĠàgliàsĐeŶaƌiàĐheàsià

potrebbeƌoà geŶeƌaƌeà daŶdoà ǀitaà adà uŶà ĐoŶflittoà d͛iŶteƌessià prima potenziale, poi attuale e 

successivamente anche ad un evento corruttivo. In ogni caso è necessario analizzare informazioni 

                                                           
169 Di Rienzo M., Ferrarini A., La valutazione del conflitto di interessi nella gestione dei contratti pubblici – Due casi di 

studio, in Azienditalia, maggio 2019, p. 756 ss. 
170 Id, p. 13. 
171 Il PiaŶoàNazioŶaleàáŶtiĐoƌƌuzioŶeàdelàϮϬϭϵàpaƌlaàdiàĐoŶǀeƌgeŶzeàeàĐoŶflittiàdiàiŶteƌessiàƋualià͞fattoƌiàaďilitaŶti͟àdelà
rischio di corruzione. 
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siaàiŶàpossessoàdell͛aŵŵiŶistƌazioŶeàstessa,àĐoŵeàadàeseŵpioàiàdatiàƌiguaƌdanti i dipendenti, ma 

aŶĐheàpƌoǀeŶieŶtiàdall͛esteƌŶo.àáltƌeàiŶfoƌŵazioŶiàƌelatiǀeàalleàrelazioni interpersonali, come ad 

esempio le attività lavorative svolte dai familiari del dipendente pubblico, potrebbero essere 

ricavate direttamente dai dipendenti stessi, rendendo più circostanziate e precise le 

autodichiarazioni di assenza di conflitto di interessi. 

1.3.4. Tecniche di analisi ed elaborazione dati nel procurement pubblico 

Con il recente sviluppo delle tecnologie informatiche, con algoritmi sempre più avanzati e con la 

diffusioŶeàdell͛intelligenza artificiale, anche il concetto di data analysis, ossia analisi dei dati è oggi 

ŵutato,à iŶteŶdeŶdosià ĐoŶàtaleà loĐuzioŶeàuŶ͛opeƌazioŶeà iŶfoƌŵatiĐaà Đhe,àoltƌeàaàpeƌŵetteƌeàdià

raccogliere e filtrare grandi quantità di dati complessi provenienti da diverse fonti, le razionalizza 

e relaziona le une con le altre. Le attuali piattaforme di e-procurement permettono l͛aĐƋuisizioŶeà

e condivisione di elevate quantità di dati provenienti da diverse fonti, che le tecnologie di 

intelligenza artificiale possono elaborare superando i tradizionali metodi basati prevalentemente 

su dati storici, producendo previsioni accurate e scenari complessi riguardanti il rischio. 

UŶà settoƌeà iŶà Đuià l͛eǀoluzioŶeà dià sisteŵi informatici di analisi ha avuto maggior sviluppo e 

particolare efficacia è proprio il procurement pubblico172, poiché oltre a fornire i tradizionali 

report di spesa da cui desumere strategie di efficienza dell͛aŵŵiŶistƌazioŶe,àhaàoffeƌtoàstƌuŵeŶtià

di spend analysis, ossiaà l͛aŶalisià delleà spese,à predictive analytics,à ossiaà l͛aŶalisià dià datià peƌà

prevedere futuri approvvigionamenti, prescriptive analytics,àossiaàl͛utilizzoàdeiàďigàdataàpeƌàoffƌiƌeà

soluzioni agli eventi predittivi, e gestione intelligente dei contratti (c.d. smart contract). Con 

ƌiguaƌdoàalàĐoŶflittoàdiàiŶteƌessi,àpoi,àl͛aŶalisiàaǀaŶzataàĐoŶseŶteàl͛iŶteƌazioŶeàdeiàdatiàeàloàstudioà

di eventi globali e non, al fine di far emergere situazioni di rischio che possano avere un impatto 

sulla catena di appƌoǀǀigioŶaŵeŶtoàeàsullaàiŵpaƌzialităàdell͛aŵŵiŶistƌazioŶe.à 

L͛intelligenza artificiale, la robotic process automation e la cognitive automation, permettono oggi 

dià elaďoƌaƌeà gƌaŶdià ƋuaŶtităà dià datià eà siŵulaƌeà fuŶzioŶalităà ĐogŶitiǀeà dell͛uoŵo, mettendo in 

correlazione dati ed eventi per estrapolarne delle informazioni, collegarle ed individuare i fattori 

                                                           
172 La digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni ha un ruolo centrale nel PNRR italiano del mese di maggio 
2021. Agli interventi in materia di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione sono destinate risorse pari a 9,75 
miliardi di euro, distribuiti in tre tipologie di investimenti: investimenti per lo sviluppo di servizi digitali; investimenti 
in dotazioni infrastrutturali per garantire l'interoperabilità e la condivisione di informazione tra le Pubbliche 
Amministrazioni; investimenti in infrastrutture digitali e cyber security. 
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di rischio. Le capacità di interactive learning delà sisteŵa,à ossiaà l͛apprendimento automatico 

incrementale e il deep learning, sono indispensabili quando i dati da processare sono 

estremamente numerosi, poiché consentono lo svolgimento di compiti senza una 

programmazione specifica preventiva. Le piattaforme di e-procurement, difatti, per la enorme 

mole di dati da analizzare, devono essere in grado autonomamente, ossia senza intervento 

dell͛uoŵo,àdiàpƌoĐessaƌeàedàestƌapolaƌeàsoloàƋuelliàutiliàpeƌàuŶàdeteƌŵiŶatoàsĐopo.àLeàfoŶti che 

alimentano le piattaforme di e-procurement contengono svariati miliardi di informazioni e 

riguardano la raccolta di: dati dei fornitori; dati interni all͛aŵŵiŶistƌazioŶe,à Ƌuali analisi e 

valutazione delle prestazioni, verifiche di documenti e aggiudicazioni di offerte; dati recuperati da 

sistemi interni come supply chain, qualità, sicurezza, ambiente; dati acquisiti in modo automatico 

e strutturato da Information Service Provider, già certificati, quali gli indici dei prezzi delle materie 

prime; dati web strutturati e non strutturati che costituiscono una parte preponderante del 

complesso dei big data, la cui affidabilità è, invero, estremamente variabile, richiedendo pertanto 

soluzioni avanzate di intelligenza artificiale al fine di filtrare rapidamente tali informazioni. 

Grazie ai data analytics ed alla elaborazione con strumenti di intelligenza artificiale, da un enorme 

volume di dati vengono estratte le informazioni rilevanti ai fini della riduzione del rischio 

ŵetteŶdoà l͛aŵŵiŶistƌazioŶeà iŶàĐoŶdizioŶiàdià faƌàeŵeƌgeƌeà ilà ĐoŶflittoàdià iŶteƌessiàeà sĐeglieƌeà laà

strategia più valida per il contrasto ai fenomeni corruttivi. L͛iŶtƌoduzioŶeà dià sisteŵià dotatià dià

maggiori capacità cognitive permette, altresì, uŶ͛aŶalisiàpredittiva con la possibilità di stabilire con 

una certa accuratezza, quali siano gli scenari che presentano maggiori rischi e quale di essi può 

concretizzarsi con maggiori probabilità. 

L͛utilizzoà delleà teĐŶologieà peƌà laà gestioŶeà dell͛iŶteƌo ciclo di approvvigionamento è uno dei 

principali obiettivi delle Direttive europee volte ad incrementare la qualità degli appalti in ottica 

di semplificazione, efficacia, trasparenza e partecipazione. Piattaforme di e-procurement, 

tecnologia blockchain e forme basiche di iŶtelligeŶzaà aƌtifiĐialeà possoŶoàǀeloĐizzaƌeà l͛azioŶeà eà

rendere efficaci e sicuri i correlati processi di verifica, conferendo immutabilità agli elementi sui 

quali i controlli saranno effettuati. Trasparenza, monitoraggio e maggiori possibilità di verifica, 

condivisione ed analisi avanzata dei dati peƌàl͛eŵeƌsioŶeàdelàĐoŶflittoàdiàiŶteƌessiàsono i punti di 

forza dell͛e-procurement. Tuttavia tali punti di forza, senza un elemento di riequilibrio possono 

tƌasfoƌŵaƌsiàiŶàpuŶtiàdiàǀulŶeƌaďilită,àpoiĐhĠàl͛utilizzoàiŶdisĐƌiŵiŶatoàdeiàdatiàdiàĐuiàğàiŶàpossessoà

l͛aŵŵiŶistƌazioŶeàe che possono essere da essa raccolti e processati, potrebbe violare il diritto 
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alla privacy e alla tutela dei dati personali. A tal fine sono necessarie attente e scrupolose linee 

guida riguardanti i processi di analisi delle informazioni, ĐheàliŵitiŶoàl͛utilizzoàeàdiǀulgazioŶeàdeià

datià peƌsoŶali,à iŶà uŶ͛ottiĐaà dià ĐoŶteŵpeƌaŵeŶtoà dià esigeŶzeà di pubblicità e trasparenza con i 

ĐoŶfliggeŶtiàdiƌittiàdiàtutelaàdellaàpƌiǀaĐǇ,àaŶĐheàŶelàƌispettoàdelàGDP‘àeŵaŶatoàdall͛UE173. In tale 

ottiĐaàl͛aŵŵiŶistƌazioŶeàdeǀeàpƌoĐedeƌeàadàuŶaàǀalutazioŶeàdell͛iŵpattoàdeiàtƌattaŵeŶtiàpƌeǀistià

sulla protezione dei dati personali, ĐosŞàĐoŵeàpƌesĐƌittoàall͛aƌt.àϯϱàĐoŵŵaàϭàdello stesso GDPR. Il 

‘egolaŵeŶtoàpoŶeàpaƌtiĐolaƌeàatteŶzioŶeàpƌopƌioàaàƋueiàtƌattaŵeŶtiàĐheàpƌesuppoŶgoŶoàl͛utilizzoà

diàŶuoǀeàteĐŶologie,àdefiŶeŶdolià͞aàrischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiĐhe͟. 

1.3.5. Procedura telematica di segnalazione da parte del whistleblower 

IlàǁhistleďloǁiŶgàƌappƌeseŶtaàuŶàiŵpoƌtaŶteàstƌuŵeŶtoàpeƌàl͛eŵeƌsioŶeàdiàilleĐitiàedàiƌƌegolaƌităà

nella Pubblica Amministrazione, in particolare nei settori a maggior rischio di corruzione e 

ĐoŶflittoàdiàiŶteƌessiàƋualiàgliàappaltiàedàiàĐoŶĐoƌsiàpuďďliĐi.àL͛attiǀităàdiàŵoŶitoƌaggioàdell͛áNáCàhaà

consentito di rilevare che le segnalazioni pervenute dai whistleblower riguardano 

principalmente gli appalti, l͛affidaŵeŶtoà di incarichi amministrativi di vertice ed i concorsi 

pubblici. Il preoccupante tasso di irregolarità nei contratti pubblici in Italia potrà, nei prossimi 

anni, subire un forte decremento se si riuscirà a creare un clima di fiducia dei dipendenti pubblici 

e dei cittadini comuni nei confronti dello strumento della segnalazione. Oltre alle tutele che la 

legge ed i codici di comportamento delle amministrazioni hanno predisposto a protezione del 

whistleblower, un elemento che può decretare o meno la riuscita di tale strumento è la semplicità, 

funzionalità e riservatezza dei canali tramite cui effettuare le segnalazioni. Un importante passo 

aǀaŶtiàiŶàtalàseŶsoàğàl͛aggiuŶtaàaiàĐaŶaliàtƌadizioŶali,àdellaàpƌoĐeduƌaàteleŵatiĐaàdiàsegŶalazioŶe,à

tramite apposita piattaforma on-line. Oltre ad essere presente una piattaforma istituzionale 

pƌedispostaàdall͛áNáC,àsiĐuƌaàeàuser friendly, la Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 

europeo del 23 ottobre 2019, n. 1937/0/201, ha imposto alle aziende private con oltre cinquanta 

dipendenti la predisposizione di una piattaforma per le segnalazioni.      

La segnalazione da parte del whistleblower deve essere presentata al Responsabile della 

prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) oàall͛áNáCàunicamente mediante i canali 

ŵessià aàdisposizioŶeàdall͛aŵŵiŶistƌazioŶe.àEssa deve essere circostanziata e vi deve essere la 

possiďilităà dià ideŶtifiĐaƌeà ilà segŶalaŶte,à peƌà eǀitaƌeà dià iŵpegŶaƌeà l͛amministrazione su meri 

                                                           
173 General Data Protection Regulation, Regolamento 679 del 2016. 
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sospetti o voci infondate. Le segnalazioni anonime, ossia prive delle generalità del soggetto che 

effettua la segnalazione, anche se trasmesse con le modalità prescritte, non vengono 

generalmente prese in considerazione. 

Sono ammesse diverse tipologie di segnalazione, secondo il grado di riservatezza che il segnalante 

richiede gli venga garantito:  

a. segnalazioni aperte, in cui il segnalante rivela la propria identità e non chiede di rimanere 

sĐoŶosĐiutoà all͛iŶĐolpato,à pƌestaŶdoà ĐoŶseŶsoà allaà ĐoŵuŶiĐazioŶeà delà suoà ŶoŵiŶatiǀoà

allorché essa si renda necessaria;  

b. segnalazioni esplicite riservate al RPCT, in cui il segnalante rivela la sua identità al RPCT, 

ŵaàŶoŶàpƌestaàĐoŶseŶsoàadàiŶfoƌŵaƌeàl͛iŶĐolpato;à 

c. segnalazioni a riservatezza rinforzata o esplicite ex post, in cui il segnalante presenta una 

segnalazione identificandosi, ma tale identificazione rimane nascosta anche al RPCT che 

pužàĐoŶosĐeƌeàl͛ideŶtităàdelàsegŶalaŶteàiŶàuŶàseĐoŶdoàŵoŵeŶto,àsoloàseà iŶdispeŶsaďileà

alla trattazione del caso, ŵeŶtƌeàl͛iŶĐolpatoàŶoŶàpužàĐoŶosĐeƌla.à 

La procedura lascia impregiudicata la responsabilità penale, civile e disciplinare del whistleblower 

Ŷell͛ipotesiàdiàsegŶalazioŶeàĐaluŶŶiosaàoàdiffaŵatoƌia.à“oŶoàaltƌesŞàfoŶteàdiàƌespoŶsaďilită,àiŶàsedeà

disciplinare o nelle sedi competenti, eventuali forme di abuso della procedura, quali le 

segnalazioni manifestamente opportunistiche e ogni altra ipotesi di intenzionale 

strumentalizzazione.  

Le segnalazioni possono essere presentate al RPCT mediante consegna diretta di dichiarazione 

scritta, ovvero verbalmente mediante dichiarazione a voce al RPCT che dovrà redigere apposito 

verbale, o anche per e-mail o posta tradizionale, ma è preferibile il sistema telematico per il 

maggior livello di sicurezza e di riservatezza. LaàpiattafoƌŵaàteleŵatiĐa,àfoƌŶitaàdall͛ANAC in open 

source peƌàogŶiàaŵŵiŶistƌazioŶe,àĐoŶseŶteàlaàĐoŵpilazioŶe,àl͛iŶǀioàeàlaàƌiĐezioŶeàdelleàsegŶalazioŶià

diàpƌesuŶtiàfattiàilleĐitiàŶoŶĐhĠàlaàpossiďilităàpeƌàl͛uffiĐioàdelà‘espoŶsaďileàdellaàpƌeǀeŶzioŶeàdella 

corruzione e della trasparenza che riceve tali segnalazioni, di comunicare in forma riservata con il 

segŶalaŶteà seŶzaà ĐoŶosĐeƌŶeà l͛ideŶtită. Il modulo on-line per la segnalazione è semplice da 

compilare ed al tempo stesso completo e preciso. Offre al whistleblower non solo la possibilità di 

circostanziare la propria segnalazione, ma anche di aggiungere ulteriori informazioni, comunicare 

le eventuali misure ritorsive subite, infine di aggiungere allegati a prova della segnalazione, 
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nonché evidenze multimediali, fra cui video e registrazioni audio. Il canale della piattaforma 

telematica è estremamente sicuro, in quanto protetto da crittografia asimmetrica simile a quella 

della posta elettronica certificata, eàgaƌaŶtisĐeàlaàsegƌetezzaàeàl͛iŵŵutabilità della segnalazione. 

La piattaforma dispone, poi, di un firewall integrato con stringenti regole, che limitano gli accessi 

e le azioni agli esclusivi compiti dedicati al software, riducendo al massimo i rischi di hackeraggio 

ed accessi illegittimi ai dati inseriti dal segnalatore. 

1.3.6. Aspetti processualpenalistici delle segnalazioni in uŶ’ottiĐa geŶeralpreventiva  

IŶàuŶ͛ottiĐaàŶoŶà soloàdià ƌepƌessioŶeàŵaà sopƌattuttoàdià pƌeǀeŶzioŶeàdei fenomeni corruttivi, la 

vigente normativa anti corruzione svolge una funzione prevalentemente generalpreventiva, 

poiché ha, nei confronti dei consociati, uŶ͛effiĐaĐiaàdeteƌƌeŶteàper dissuaderli dal porre in essere 

comportamenti delittuosi. In tale ambito si inseriscono le norme sul whistleblowing, aventi la 

finalità principale di creare un canale privilegiato di controlli, posti in essere dagli stessi dipendenti 

dell͛aŵŵiŶistƌazioŶe,àpeƌà sĐoƌaggiaƌeà laà ĐoŵŵissioŶeàdià illeĐitiàdaàpaƌteàdià Đolleghiàoà supeƌioƌià

gerarchici. Nello specifico settore degli appalti il perimetro del whistleblowing si è recentemente 

ampliato considerevolŵeŶte,àeà foƌseà iŶaspettataŵeŶte,àĐoŶà laà leggeà͞DelegaàalàGoǀeƌŶoàpeƌà ilà

recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea – 

leggeàdiàdelegazioŶeàeuƌopeaàϮϬϮϭ͟,àappƌoǀataàiŶàǀiaàdefiŶitiǀaàilàϮàagostoàϮϬϮϮ, che ha per la 

prima volta in Italia, consentito e protetto le segnalazioni anonime limitatamente ad appalti e 

riciclaggio, mercato interno e atti che violano le norme in materia di imposta sulle società. 

Punto fondamentale del complesso normativo sul whistleblowing è la tutela del segnalante e la 

segretezza della sua identità. La legge anti corruzione del 2012 si impegna, difatti, a tutelare 

l͛ideŶtităàdelàsegŶalaŶteàŶelàĐasoàdiàpƌoĐediŵeŶtoàdisĐipliŶaƌe. Essa può essere rivelata solo se 

necessaria ai fini dell͛eseƌĐizioàdelàpoteƌeàdisĐipliŶaƌe, mentre nel caso in cui dalla segnalazione 

abbia inizio un procedimento penale, l͛ideŶtităàdelàsegŶalaŶteàğàĐopeƌtaàdalàsegƌetoànei modi e 

Ŷeià liŵitià dell͛aƌt.à ϯϮϵà Đ.p.p.174. La denuncia del whistleblower è, infine, sottratta al diritto di 

accesso civico previsto dalla legge su procedimento amministrativo, legge 241/1990 e successive 

modifiche. Tuttavia le tutele per il whistleblower non sono garantite se è accertata, anche con 

sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o 

                                                           
174 “eĐoŶdoà l͛aƌt.à ϯϮϵ c.p.p. gli atti di indagine sono mantenuti segreti solo fino alla conclusione delle indagini 
preliminari, ovvero fino al momento in cui la persona sottoposta alle indagini ha il diritto di essere informata di 
determinati atti compiuti dal Pubblico Ministero. 
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diffamazione, ovvero la sua responsabilità civile nei casi di dolo o colpa grave. È invece esclusa la 

responsabilità penale del whistleblower per il reato di rivelazione e utilizzazione del segreto 

d͛uffiĐio (art. 326 c.p.), nel caso in cui egli sveli ŶotizieàĐopeƌteàdall͛obbligo delàsegƌetoàd͛ufficio al 

fine di far emergere un illecito. 

Secondo la Cassazione penale175 il contenuto delle rivelazioni del whistleblower non costituisce 

mero spunto investigativo, bensì assurge al rango di vera e propria dichiarazione accusatoria, in 

quanto il canale deputato alla segnalazione di possibili violazioni commesse da colleghi garantisce 

la riservatezza del segnalante ma non è anonimo, poiché il whistleblower è sempre individuabile. 

Non si dimentichi, poi, che il whistleblower che effettua la segnalazione è a tutti gli effetti un 

potenziale testimone nel processo penale. In caso di violazione della legge penale per acquisire 

informazioni al fine di compiere la segnalazione, il whistleblower non sarà ammesso a giustificarsi 

invocando di avere adempiuto ad un dovere (art. 51 c.p.), in quanto nessuna norma giuridica 

prevede un dovere giuridico di segnalazione (Cass. Pen., Sez. V, n. 35792 del 2018).  

  

                                                           
175 Cass. Pen., Sez. VI, 31 gennaio-27 febbraio 2018, sentenze n. 9041 e n. 9047. 
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Capitolo 2. Le Ŷuove teĐŶologie per l’iŶdividuazioŶe di corruzione e 

ĐoŶflitto d’iŶteressi  

2.1. Tecnologia e diritto 

2.1.1. L’evoluzioŶe tecnologica a supporto della legalità 

Lo sviluppo tecnologico e le ICT (Information and Communication Technologies) in particolare, 

hanno rivoluzionato ogni sfaccettatura della vita dei cittadini del terzo millennio, compreso il 

mondo lavorativo e professionale. Anche il settore del diritto è stato travolto dal progresso 

teĐŶologiĐo,àŶoŶàsoloàiŶàsedeàdiàfoƌŵazioŶeàdellaàpƌoǀaà;adàeseŵpioàĐoŶàl͛aŶalisiàdelàDNáͿ,àŵaà

nella stessa attività di routine del giurista impegnato nel deposito di atti (ad esempio il processo 

civile telematico, il deposito di istanze tramite PEC, la firma elettronica per sottoscrivere gli atti). 

La stretta connessione fra nuove tecnologie e diritto è, così, diventata evidente insieme a tutti i 

suoi vantaggi, anche per coloro che fino a pochi anni addietro continuavano a negarla, rimanendo 

legatiàadàuŶaàǀisioŶeà͞aŶalogiĐa͟àdelàŵoŶdoàgiuƌidiĐo. È, difatti, innegabile che la convergenza fra 

diritto e nuove tecnologie informatiche e telematiche rappresenti un arricchimento notevole per 

il settore giuridico sotto ogŶiàpuŶtoàdiàǀista,àŶoŶĐhĠàuŶ͛oppoƌtuŶităàulteƌioƌeàpeƌàilàfutuƌo.à“iàpeŶsi,à

a puro titolo esemplificativo, al supporto della tecnologia nel processo penale e civile odierno, 

alleàŵodeƌŶeàteĐŶiĐheàiŶǀestigatiǀeàedàall͛utilizzoàdiàfascicoli e archivi informatici in sostituzione 

di quelli cartacei. A ben vedere tale rapporto non è unilaterale ma reciproco: da un lato è evidente 

laàtƌasfoƌŵazioŶeàdellaàdisĐipliŶaàgiuƌidiĐaàgƌazieàalàsuppoƌtoàdell͛iŶfoƌŵatiĐa,àd͛altƌoàĐaŶto non si 

deve, tuttavia, dimenticare la necessaria applicazione del diritto aŶĐheàall͛usoàdelle tecnologie 

digitali ed alla disciplina informatica,àpeƌàpoƌƌeàƌegoleàĐeƌteàeàpƌedeteƌŵiŶateàaŶĐheàŶell͛aŵďitoà

di suddetto settore. 

Il supporto che lo sviluppo tecnologico offre al mondo giuridico non riguarda solo il momento 

patologiĐo,àossiaàl͛aŵďitoàpƌoĐessualeàdelàdiƌitto,àŵaàsiàallaƌgaàfiŶoàaàƌiĐoŵpƌeŶdeƌeàlaàlegalităàiŶà

senso generale, e nello specifico la prevenzione dalla commissione di attività illecite. Tecnologie 

sempre più sofisticate hanno, difatti, non solo rappresentato un valido deterrente per la 

commissione di illeciti, ma anche consentito di individuare e localizzare preventivamente 

situazioni ed aree a rischio illegalità, fornendo strumenti per fermare ab origine il comportamento 

vietato. Sono ormai numerosi i Paesi che si servono, con soddisfacenti risultati, di tecniche di 
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polizia predittiva (c.d. predictive policing) al fine di prevenire le attività illecite, mentre più 

peƌplessităàsusĐitaàfƌaàiàgiuƌistiàl͛utilizzo,àaŶĐoƌaàspeƌiŵeŶtaleàeàsoloàiŶàpoĐhiàPaesiàŶelàpaŶoƌaŵaà

mondiale, della c.d. giustizia predittiva, ossia la decisione automatizzata in ambito processuale, 

effettuata sulla base di un software fornito di intelligenza artificiale.    

L͛iŵpiegoà delleà teĐŶologieà piƶà ŵodeƌŶeà dià ŵaĐhiŶeà leaƌŶiŶgà ed intelligenza artificiale deve, 

tuttavia, avvenire con particolare attenzione e sensibilità, poiché notevole è il rischio di violare i 

diritti umani fondamentali e discriminare alcune etnie o categorie di persone, dimenticando quei 

princìpi di eguaglianza e rispetto della dignità e personalità di ogni individuo. Permettere, inoltre, 

alla macchina di prevalere sul buonsenso, la prudenza, la razionalità, apre la strada a decisioni 

basate sui risultati logici ma privi di sentimento umano, compiute da un dispositivo comunque 

congegnato dall͛uoŵo,à perciò in ogni caso soggetto ad errori. Una vicenda emblematica sui 

suddetti rischi è rappresentata dalà Ŷotoà ͞Đaso Looŵis͟176, nel quale la Corte Suprema del 

Wisconsin era stata chiamata a pronunciarsi sull͛appelloàdelàsig.àLooŵis,àlaàĐuiàpeŶaàaàseiàaŶŶiàdià

reclusione era stata comminata dal Tribunale circondariale di La Crosse. Nel determinare la pena 

i giudici si erano basati sui risultati elaborati da un software chiamato COMPAS (Correctional 

offender management profiling for alternative sanctions), il quale aveva identificatoàl͛iŵputato 

quale soggetto ad alto rischio di recidiva. Nella sentenza, la Corte Suprema conferma la pena 

affermando che, seppure l͛utilizzoàdi software su cui basare la decisione dei tribunali debba essere 

ristretto con limitazioni e cautele, il loro impiego nei giudizi di determinazione della pena è del 

tutto legittimo. 

LeàiŵŵeŶseàpoteŶzialităàdegliàalgoƌitŵiàeàdell͛iŶtelligeŶzaàaƌtifiĐialeàŶoŶàdeǀoŶoàesseƌeàfuoƌǀiaŶtià

poiché, come ci insegna il caso Loomis, i ƌisultatiàdell͛aŶalisiàdeiàdatiàdeǀoŶoàessere comunque 

sottoposti all͛iŶteƌpƌetazioŶeà ed alla lettura effettuate dalla mente umana. Bisogna, infatti, 

ĐoŶsideƌaƌeàdueàliŵitiàĐheàliàĐoŶtƌaddistiŶguoŶo:àl͛opaĐităàalgoƌitŵiĐaàeàlaàŵaŶĐaŶzaàdiàpeƌĐezioŶeà

diretta. Con opacità algoritmica o black box algorithm si identifica la difficoltà anche per lo 

sviluppatore che lo ha progettato nel conoscere i processi per cui un algoritmo giunge ad un 

determinato risultato, mentre la mancanza di percezione diretta attiene alla presentazione del 

ƌisultatoà Đoŵeà ŵeƌoà datoà dià fattoà eà ŶoŶà Đoŵeà l͛esitoà dià uŶà pƌoĐessoà selettiǀoà tra varie 

                                                           
176 State o Wisconsin vs. Eric L. Loomis, 13 luglio 2016. 
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possibilità177. IàƌisultatiàdiàuŶ͛aŶalisiàdatiàŶoŶàsoŶoàƋuiŶdiàiŶĐoŶtestaďiliàedàiŶdisĐutiďili,àed il loro 

utilizzo deve essere ridimensionato qualora entrino in contrasto con il rispetto dei diritti 

fondamentali della persona.  

2.2. Le nuove tecnologie digitali per contrastare la corruzione 

2.2.1. Il ruolo di digitalizzazione e open data nel contrasto alla corruzione 

La stretta correlazione fra la diffusione delle nuove tecnologie e l͛effiĐaĐiaà delà

contrasto/contenimento dei fenomeni corruttivi è, oggi, innegabile. L͛OC“E ha in più occasioni 

sosteŶutoà l͛iŵpoƌtaŶzaàeà l͛effiĐaĐiaàdell͛utilizzoàdelleàŶuoǀeà teĐŶologieàdigitalià peƌàprevenire e 

ĐoŵďatteƌeàlaàĐoƌƌuzioŶeàedàilàĐoŶflittoàd͛iŶteƌessi.àA tal proposito il report dell͛OC“Eà͞áŶalǇtiĐsà

for Integrity – Data-dƌiǀeŶàappƌoaĐhesàfoƌàeŶhaŶĐiŶgàĐoƌƌuptioŶàaŶdàfƌaudàƌiskàassessŵeŶts͟ del 

2019 sottolinea come la gestione della corruzione sia più efficace con la digitalizzazione, in quanto a 

diffeƌeŶzaàdelàpassatoàl͛aŵŵiŶistƌazione riesce ad analizzare in maniera corretta grandi quantità 

di dati in suo possesso. In un più ampio disegno di open government178 e di accountability 

dell͛aŵŵiŶistƌazioŶe,àl͛OC“EàhaàŵostƌatoàŵassiŵoàiŵpegŶoàŶellaàpƌoŵozioŶeàdellaàtƌaspaƌeŶzaà

tƌaŵiteà l͛iŶĐƌeŵeŶtoàdell͛iŵpiegoàdiàŶuoǀeàteĐŶologie.àNon vi è dubbio alcuno che al crescere 

della digitalizzazione si ha un aumento della trasparenza dell͛attiǀităàaŵŵiŶistƌatiǀaàeàŵaggioƌià

possibilità di controllo, con conseguente decremento di conflitti di interessi e fenomeni legati alla 

corruzione. Tuttavia la digitalizzazione da sola non basta, poiché per conseguire risultati 

soddisfacenti, è necessario affiancare ad essa anche un efficace apparato di comunicazione fra i 

vari sistemi informativi: le amministrazioni sono, difatti, spesso incapaci di comunicare con un 

sistema centrale e la frammentazione delle banche dati in possesso della P.A. rende impossibile 

qualsivoglia coordinamento, trasformando preziose informazioni in dati di difficile utilizzazione. I 

dati in possesso degli enti pubblici rappresentano, difatti, un fondamentale patrimonio 

informativo di ogni Paese emancipato, ma per rendere effettiva la loro utilità è necessario un 

continuo interscambio fra essi. È, pertanto, importante ampliare ed aggiornare continuamente 

                                                           
177 Sul punto, D. Pedreschi, F. Giannotti, R. Guidotti, A. Monreale, L. Pappalardo, S. Ruggieri, F. Turini, Open the Black 

Box. Data-Driven Explanation of Black Box Decision Systems, in ArXiv Preprint, N. 1/2018, p. 4 ss., e Y. Citton, Notre 

inconscient numérique. Comment les infrastructures du web transforment notre esprit, in La Revue du Crieur, n. 
4/2016, e Diakopoulos N., Algorithmic Accountability Reporting: On the Investigation of Black Boxes. Report, Tow 

Center for Digital Journalism, Columbia University, 2013. 
178 OpeŶà GoǀeƌŶŵeŶtà PƌojeĐtà ;OGPͿà dell͛OC“E. Ilà ϭϰà diĐeŵďƌeà ϮϬϭϳà ilà CoŶsiglioà dell͛OC“Eà haà adottatoà laà Ŷuoǀa 
Raccomandazione in materia di open government [C(2017)140]. 
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tale patrimonio, incentivare lo scambio fra le amministrazioni e con i privati, nonché promuovere 

la trasparenza ad ogni livello. 

A tal fine acquisiscono sempre più rilevanza per le amministrazioni gli open data179 ed i big data, 

enormi quantità di dati disponibili in formato aperto ed accessibili a tutti, nonché la corretta 

analisi delle relative informazioni in essi contenute. Proprio con l͛aŶalisiàdiàŵassiĐĐeàƋuaŶtităàdià

dati, il c.d. data mining, in molti Paesi si riescono a monitorare i sistemi di e-procurement al fine 

di prevenire collusioni evitando conflitti di interessi. Prevenzione della corruzione e valutazione 

delà ƌisĐhioà dià ĐoŶflittià d͛iŶteƌessià costituiscono una base solida per le decisioni sulle strategie 

amministrative e sull͛alloĐazioŶeàdiàƌisoƌse.àUŶàPaeseàall͛aǀaŶguaƌdiaàiŶàtaleàŵateƌiaàğàlaàCoƌeaà

del Sud che grazie ad un sofisticato sistema software dotato di intelligenza artificiale avanzata180, 

ƌiesĐeàadàaŶalizzaƌeàgƌaŶdiàƋuaŶtităàdiàdatiàpeƌà l͛iŶdiǀiduazioŶeàdiàeǀeŶtiàcorruttivi e conflitti di 

interessi,àpeƌŵetteŶdoàagliàaŶalistiàdiàpƌeǀeŶiƌeàoltƌeà ilàϳϬàpeƌàĐeŶtoàdell͛illegalităàŶegliàappaltià

pubblici.  

A livello europeo la ͞Strategia in materia di dati͟181 facente parte del pacchetto di misure per il 

futuƌoàdigitaleàdell͛Euƌopa, integra laàĐoŵuŶiĐazioŶeàgeŶeƌaleàsuà“hapiŶgàEuƌope͛sàdigitalàfutuƌe,à

siàaffiaŶĐaàalàLiďƌoàBiaŶĐoàsull͛IŶtelligeŶzaàáƌtifiĐialeà;IáͿàeàalà‘appoƌtoàsuàsiĐuƌezzaàdeiàpƌodottiàeà

regime diàƌespoŶsaďilităàallaàluĐeàdegliàsǀiluppiàdell͛Iá,àdell͛IoT182 e della robotica, evidenziando il 

valore dei dati pubblici quale bene comune strategico e primario di un Paese eàl͛iŵpoƌtaŶzaàdelà

loro corretto utilizzo. Anche la Direttiva (UE) 2019/1024 del 2ϬàgiugŶoàϮϬϭϵàƌelatiǀaàall͛apeƌtuƌaà

deià datià eà alà ƌiutilizzoà dell͛iŶfoƌŵazioŶeà delà settoƌeà puďďliĐo,à iŶsisteà sull͛iŵpoƌtaŶzaà delà

patrimonio informativo della P.A. quale asset strategico per lo sviluppo di una nazione, in 

uŶ͛ottiĐaàdiàdispoŶiďilităàdià taliàdati ai cittadini ed imprese, in forma aperta a tutti, condivisa e 

riutilizzabile. È il nuovo concetto di Open Government Data, alla cui base vi sono concetti semplici 

                                                           
179 Sugli open data, a puro titolo esemplificativo, Monino J.L., Sedkaoui S., Big data, open data and data development, 
Willey, 2016; Bolognini L. (a cura di), Privacy e libero mercato, Giuffré, 2021; Aliprandi S. (a cura di), Il fenomeno open 

data. Indicazioni e norme per un mondo di dati aperti, Ledizioni, 2014; Cazzanti R., Open data e nativi digitali, 
Libreriauniversitaria, 2016;  
180 IdeŶtifiĐatoàĐoŶàl͛aĐƌoŶiŵoàB‘Iá“,àBid-Rigging Indicator Analysis System, col quale la Korea Fair Trade Commission 
riesce ad analizzare grandi volumi di dati di enti pubblici creando un punteggio di probabilità per il c.d. rigging delle 
offerte, schema fraudolento nelle aste di appalto che porta a offerte non competitive, poiché predisposto da 
funzionari corrotti. 
181 Commissione europea, Strategia europea in materia di dati, 19 febbraio 2020. 
182 Acronimo di Internet of Things, comprendente gli smart objects, oggetti intelligenti tra loro interconnessi, che 
hanno la caratteristica di poter scambiare le informazioni.à“ull͛aƌgoŵeŶtoà)aà“.,à Internet of things. Gli ecosistemi 

digitali nell'era degli oggetti interconnessi, Luiss University Press, II edizione, ottobre 2021. 
  



105 
 

e moderni, quali la disponibilità senza restrizioni di tempo e informazioni, la possibilità di 

iŶĐƌoĐiaƌeàdatiàeàl͛iŶteƌopeƌaďilităàpeƌàpoteƌliàĐoŶfƌoŶtaƌeàeàĐoŵďiŶaƌe,àedàilàƌiutilizzoàdaàpaƌteàdeià

teƌzi.àTaleàiŶflueŶzaàpostaàiŶàesseƌeàdall͛utilizzoàdeiàdatiàpuž, tuttavia, apparire pericolosa se non 

viene effettuato un serrato controllo riguardo dati personali e sensibili della persona. La pubblicità 

dei dati in formato aperto, accessibile a tutti, la c.d. partecipazione universale, la conoscibilità ed 

utilizzabilità dei dati da parte di ogni persona, trovano difatti un limite, nel loro utilizzo 

disĐƌiŵiŶatoƌioàoàteŶdeŶzioso,àŶell͛offesaàaiàdiƌittiàdell͛uoŵoàeàdellaàteƌzaàgeŶeƌazioŶeàfƌaàĐuiàilà

diritto alla privacy, la tutela dei dati personali edàilàdiƌittoàall͛oďlio. 

Gli open data nascono da un principio di trasparenza del settore pubblico, che nel nostro Paese 

viene introdotto esplicitamente con la legge 241 del 1990 ed è costituzionalmente garantito 

all͛aƌt.àϵϳàĐoŵŵaàϮ,àseppuƌàiŶdiƌettaŵeŶte, ove viene sancito che debbano essere assicurati ͞il 

ďuoŶà aŶdaŵeŶtoà eà l͛iŵpaƌzialităà dell͛amministrazioŶe͟. Lo stesso principio di trasparenza è 

ƌiďaditoàŶell͛aƌtiĐoloàϭàdelàd.lgs.àϭϰàŵaƌzoàϮϬϭϯ,àŶ.àϯϯ,àĐosŞàĐoŵeàŶoǀellatoàdalàdeĐƌetoàlegislatiǀoà

Ϯϱà ŵaggioà ϮϬϭϲ,à Ŷ.à ϵϳ,à peƌà Đuià ͞laà tƌaspaƌeŶzaà ğà iŶtesaà Đoŵeà aĐĐessiďilităà totaleà deià datià eà

documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, 

pƌoŵuoǀeƌeàlaàpaƌteĐipazioŶeàdegliàiŶteƌessatiàall͛attiǀităàaŵŵiŶistƌatiǀaàeàfaǀoƌiƌeàfoƌŵeàdiffuseà

diàĐoŶtƌolloàsulàpeƌseguiŵeŶtoàdelleàfuŶzioŶiàistituzioŶaliàeàsull͛utilizzoàdelleàƌisoƌseàpuďďliĐhe͟.à 

Anche il CAD, CodiĐeà dell͛áŵŵiŶistƌazioŶeà Digitale, all͛aƌt.à Ϯ,à Đoŵŵaà ϭà edà aƌt.à ϱϬà Đoŵŵaà ϭ,à

pƌeǀedeàilàpƌiŶĐipioàdià͞dispoŶiďilităàdeiàdatiàpuďďliĐi͟àƌipƌeŶdeŶdoàilàĐoŶĐettoàdiàfoƌŵatoàapeƌto,à

ossia dati resi pubblici dalle amministrazioni in formati tali da assicurare a tutti la fruizione, 

l͛utilizzoàeà ilà ƌiutilizzoàĐoŶseŶteŶdoà laàpaƌteĐipazioŶeàed il controllo dei cittadini iŶàuŶ͛ottiĐaàdià

trasparenza. CoŶàlaàŵodifiĐaàdell͛aƌtiĐoloàϱϮàdelàCáDàŶelàϮϬϭϮ, difatti, ͞iàdati e i documenti che le 

aŵŵiŶistƌazioŶiàtitolaƌiàpuďďliĐaŶoàseŶzaàl͛espƌessaàadozioŶeàdiàuŶaàliĐeŶzaàsiàiŶteŶdoŶoàƌilasĐiatià

Đoŵeàdatiàdiàtipoàapeƌto͟.àL͛ágeŶziaàpeƌàl͛Italiaàdigitaleà;áGIDͿàğàilàĐeŶtƌoàdiàĐoŵpeteŶzaàŶazioŶaleà

sul tema degli open data, in coerenza con le politiche di open government. Tra i suoi compiti 

principali vi è la gestione del catalogo nazionale dei dati di tipo aperto quale strumento di 

riferimento per la ricerca dei dataset resi disponibili dalle amministrazioni, la promozione di 

politiche di valorizzazione del patrimonio informativo pubblico nazionale e della cultura dei dati 

aperti.  
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IŶà uŶ͛ottiĐaà dià paƌteĐipazioŶeà ǀoltaà allaà ǀeƌifiĐaà dell͛azioŶeà aŵŵiŶistƌatiǀa,à glià opeŶà dataà

agevolano la prevenzione e il contrasto della corruzione generando trasparenza sulle attività 

pubbliche, sulle decisioni e sulle spese sostenute, consentendo ai cittadini di monitorare il 

procurement ed il relativo uso di denaro pubblico, nonché il controllo del flusso di fondi pubblici 

a livello transfrontaliero. Essi sono, altresì, in grado di fornire alle aziende informazioni in tempo 

reale sul contesto economico di un determinato mercato o settore, consentendo alle stesse di 

adottare ponderate decisioni di investimento e contribuendo alla costruzione di sistemi 

organizzativi e contesti lavorativi più aperti, trasparenti e meno corrotti, riducendo altresì il rischio 

di conflitti di interesse e favoritismi. 

La enorme quantità di dati amministrativi in possesso della Pubblica Amministrazione, la relativa 

analisi ed i dataset finalizzati a descrivere e tracciare processi e attività ritenuti a rischio di 

corruzione, ha richiesto in maniera crescente un orientamento ad un approccio ai big data basato 

sulla elaborazione, combinazione, ed analisi di grandi quantità di dati provenienti da fonti 

eteƌogeŶee.àL͛appliĐazioŶeàdiàadeguateàteĐŶiĐheàdiàaŶalisiàsuàtaliàdatiàha richiesto solide politiche 

di trasparenza riguardo le prestazioni e i servizi in termini di spesa pubblica e di scelte 

organizzative. Il collegamento dei dati in materia di appalti pubblici con altri dati amministrativi 

riguardanti le aziende private ha, difatti, fornito indicatori sulla capacità amministrativa e la 

Ƌualităàdell͛opeƌatoàdella Pubblica Amministrazione. La condivisione delle informazioni aperte da 

parte dei diversi Stati attraverso gli open data contribuisce, poi, in maniera determinante ad 

identificare aree critiche e lacune in ambito anticorruzione e ad incentivare la collaborazione a 

livello globale. L͛oďiettiǀoà ğà dià ĐoŶseŶtiƌeà uŶà aŵpioà uso dei dati aperti delle amministrazioni 

pubbliche da parte di chiunque e in ogni luogo, senza limitazioni giuridiche o tecniche e con la 

necessaria osservanza dei requisiti di sicurezza e privacy. IŶàuŶ͛ottiĐaàdiàaĐĐouŶtaďilitǇàgliàopeŶà

data, nello specifico, consentono aiàĐittadiŶiàdiàŵoŶitoƌaƌeàilà flussoàeà l͛usoàdelàdeŶaƌoàpuďďliĐoà

all͛iŶteƌŶoàdeiàPaesiàdiàappaƌteŶeŶza,àpeƌŵetteŶdoàaltresì un confronto con i dati degli altri Paesi 

peƌàuŶ͛aŶalisiàĐoŵpaƌatiǀaàdaàpaƌteàdell͛aŵŵiŶistƌazioŶe, favorendo anche fra i privati una nuova 

tipologia di responsabilità sociale, che migliora la concorrenza fra le aziende e la qualità di prodotti 

e servizi. LeàiŶfoƌŵazioŶiàiŶàpossessoàdell͛aŵŵiŶistƌazioŶe,àĐostituiteàdaiàdatiàfoƌŶitiàdaiàĐittadiŶi,à

diventano così un bene comune. In tal modo anche i report e le statistiche prodotti dalla stessa 

amministrazione, devono necessariamente contenere dati aggiornati e autentici, poiché è sempre 

possibile un controllo da parte del cittadino. 
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2.2.2. Open data e vantaggi della tecnologia blockchain 

Il concetto di open data, dati in formato aperto accessibili liberamente, mira a creare un sistema 

di condivisione basato sulla interoperabilità tra gli attori coinvolti, per la consultazione e 

riutilizzazione delle informazioni. La blockchain, species del genus delle distributed ledger 

technologies, si pone come tecnologia complementare agli open data, supportandoli e 

valorizzandone la funzione grazie a tre caratteristiche fondamentali: trasparenza, tracciabilità e 

tutela dei dati. La diffusione di uŶ͛aƌĐhitettuƌaà dià ƌeteà basata su registri distribuiti, definita 

distributed ledger technology ha permesso la ripartizione della potenza di calcolo delle 

intelligenze artificiali su più nodi (miners) della rete. Grazie a tale tecnologia ogni nodo può essere 

aggiornato con nuove informazioni, ma sotto il controllo di tutti i membri, che possono 

visualizzarle e verificarle in real time, ma modificarle solo dopo aver ricevuto il consenso da tutte 

leà paƌtià iŶteƌessateà Ŷell͛opeƌazioŶe. I dati sono immessi nel sistema dal membro che ne è 

proprietario, perciò nel pieno rispetto della riservatezza, possono essere visualizzate dagli altri 

soltanto le informazioni personali sulle quali ha prestato il suo consenso, ed i dati non possono 

essere modificati retroattivamente. Il controllo reciproco presente in tale sistema di transazioni e 

l͛iŵŵutaďilităà deià dati,à geŶeƌaŶoà ŵaggioƌà fiduĐiaà fƌaà glià uteŶti coinvolti nei processi di 

condivisione e riutilizzo delle informazioni, assicurando la tracciabilità e tutelando il rispetto della 

privacy. La blockchain è basata su un registro delle transazioni distribuito che consente la 

tracciabilità dei flussi ed elimina il ruolo degli intermediari, aumentando ulteriormente, in tal 

modo, la sicurezza e la trasparenza delle operazioni. Essa nasce nel mondo delle criptovalute 

all͛iŶizioàdelàŶuoǀo millennio ma, nonostante gli esperti del settore, unanimemente, ne esaltino 

le potenzialità, ha tutt͛oggiàappliĐazioŶi ancora limitate e la sua diffusione stenta a decollare. Punti 

forti della tecnologia blockchain sono, indubbiamente, la trasparenza delle transazioni e la 

tracciabilità di ogni attività183. I controlli avvengono prevalentemente dal basso, ossia dagli stessi 

partecipanti. Se utilizzata come piattaforma di gestione di ogni fase negli appalti, con la maggiore 

trasparenza si riduce ŶoteǀolŵeŶteàilàƌisĐhioàgeŶeƌatoàdalàĐoŶflittoàd͛iŶteƌessiàeàdiàĐoŶsegueŶzaà

anche i fenomeni corruttivi. Ad attribuire certezza al contenuto delle interazioni compiute nel 

sistema è il ricorso ad un meccanismo di firma a doppia chiave asimmetrica e la strutturazione dei 

                                                           
183 Cfr. Gallone G., Blockchain, procedimenti amministrativi e prevenzione della corruzione, in Diƌitto dell͛eĐoŶoŵia, 
3/2019, p. 187 ss. 
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dati in blocchi, tramite una rete di tipo peer to peer184. Essendo un registro distribuito e non 

centralizzato, la registrazione di qualsiasi operazione o scambio deve essere preventivamente 

appƌoǀataàdaà tutteà leà paƌtià dell͛aĐĐoƌdo,à tramite smart contract185. La blockchain, agevolando 

l͛iŶteƌazioŶeàŶelleàtƌaŶsazioŶiàed automatizzando ulteriormente i processi amministrativi senza 

controllo e gestione di organi terzi o autorità esalta, difatti, pienamente le caratteristiche di nuovi 

ed innovativi strumenti, quali i c.d. smart contract, contratti intelligenti186 che vengono compilati 

automaticamente dal sistema in base a determinate condizioni preimpostate dalle parti. Gli smart 

contract operanti in una blockchain evidenziano, pertanto, prerogative quali la pubblicità dei dati 

e la certezza delle obbligazioni contrattuali, l͛iŵŵutaďilităàdelleàtƌaŶsazioŶi, la soppressione di 

parti di intermediazione187
. Ove sussistessero dei conflitti di interessi, le policy stabilite dagli 

sŵaƌtàĐoŶtƌaĐtàsaƌeďďeƌoàiŶàgƌadoàdiàiŵpediƌeàilàĐoŵpletaŵeŶtoàdell͛opeƌazioŶe. 

Un utilizzo della tecnologia blockchain daàpaƌteàdell͛aŵŵiŶistƌazioŶe,àsi è avuto nel settore degli 

appalti edili di opere pubbliche, che al pari di quello sanitario risulta nel nostro Paese 

sovraesposto ai fenomeni corruttivi, per mezzo della piattaforma BIM (Building Information 

Modeling), la quale ha favorito la concorrenza e consentito un maggiore controllo e contenimento 

delle attività illecite e della spesa pubblica. Caratteristica fondamentale di tale sistema è la 

collaborazione fra le diverse figure professionali che prendono parte alla realizzazione di un͛opeƌaà

tramite una piattaforma integrata. Tutti i dati rilevanti devono essere disponibili in formati digitali 

aperti, al fine di non ledere la concorrenza. Tale visione olistica conferisce spazio paritario a tutte 

le figure coinvolte nel progetto. Ma ciò che più rileva è che il BIM assicura la certezza del controllo 

di tempi e costi ed una maggiore trasparenza, rappresentando un utile strumento di controllo del 

conflitto di interessi.  

Lo stesso Codice dei contratti pubblici (d.lgs.à ϱϬ/à ϮϬϭϲͿà all͛aƌt.à Ϯϯà ƌuďƌiĐatoà ͞Liǀellià della 

progettazione peƌà glià appalti,à peƌà leà ĐoŶĐessioŶià dià laǀoƌià ŶoŶĐhĠà peƌà ià seƌǀizi͟,à alà Đoŵŵaà ϭϯà

                                                           
184 Peer to peer è una rete informatica di tipo paritetico in cui i computer degli utenti connessi fungono allo stesso 
teŵpoàdaàĐlieŶtàeàdaàseƌǀeƌ.à“ull͛argomento Wai-Sing Loo A., Peer-to-peer computing, Springer, 2006. 
185 Battaglini R., Giordano M.T., Blockchain e smart contract, Giuffré, 2019, p. 16 ss. 
186 LaàdefiŶizioŶeàdegliàsŵaƌtàĐoŶtƌaĐtàƋualiàĐoŶtƌattiàiŶtelligeŶtiàŶoŶàdeǀeàesseƌeàfuoƌǀiaŶte.àL͛iŶƋuadramento dello 
sŵaƌtà ĐoŶtƌaĐtà sottoà ilà pƌofiloà giuƌidiĐoà ğ,à difatti,à tuttoƌaà aƌgoŵeŶtoà aŵpiaŵeŶteà diďattuto.à L͛oƌieŶtaŵeŶtoà
prevalente ritiene che non sia necessariamente un contratto giuridicamente inteso, ma lo può essere solo ove ne 
integri i requisiti. PiuttostoàĐheàĐoŵeàaĐĐoƌdoàessoàǀa,àpeƌtaŶto,àiŶƋuadƌatoàĐoŵeàuŶà͞ĐaŶaleàpeƌàlaàĐoŶĐlusioŶeàeà
gestioŶeàdegliàaĐĐoƌdi͟,àseĐoŶdoàƋuaŶtoàaffeƌŵatoàdaàCuĐĐuƌuàP.,àBlockchain e automazione contrattuale. Riflessioni 

sugli smart contract, in La nuova Giurisprudenza Civile Commentata, 2017 p. 107 ss. 
187 Cascavilla A., Galli G., La ďloĐkĐhaiŶ: possiďili utilizzi peƌ l͛effiĐieŶza delle puďďliĐhe aŵŵiŶistƌazioŶi, in Osservatorio 

CPI, Univ. Cattolica del Sacro Cuore di Milano, 5 marzo 2020. 
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pƌeǀedeà Đheà leà stazioŶià appaltaŶtià dotateà dià peƌsoŶaleà adeguataŵeŶteà foƌŵatoà ͞possoŶoà

richiedere per le nuove opere nonché per interventi di recupero, riqualificazione o varianti, 

pƌioƌitaƌiaŵeŶteàpeƌàiàlaǀoƌiàĐoŵplessi,àl͛usoàdeiàŵetodiàeàstƌuŵeŶtiàelettƌoŶiĐiàspeĐifiĐiàdiàĐuiàalà

comma 1, lettera h). Tali strumenti utilizzano piattaforme interoperabili a mezzo di formati aperti 

non proprietari, al fine di non limitare la concorrenza tra i fornitori di tecnologie e il 

ĐoiŶǀolgiŵeŶtoàdià speĐifiĐheàpƌogettualităà tƌaà iàpƌogettisti͟. Pertanto il legislatore consente la 

possibilità alle stazioni appaltanti di richiedere all͛appaltatoƌeàl͛utilizzoàdi piattaforme integrate 

progettate con tecnologie blockchain. Per il codice, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 

doǀƌăà eŵaŶaƌeà uŶà deĐƌetoà Đheà defiŶisĐaà ͞leà ŵodalităà eà ià teŵpià dià pƌogƌessiǀaà iŶtƌoduzioŶeà

dell͛oďďligatoƌietăà deià suddettià ŵetodià presso le stazioni appaltanti, le amministrazioni 

concedenti e gli operatori economici, valutata in relazione alla tipologia delle opere da affidare e 

della strategia di digitalizzazione delle amministrazioni pubbliche e del settore delle 

ĐostƌuzioŶi͟188. La ĐoŶsegueŶteàďozzaàdiàdeĐƌetoàhaàpƌeǀistoà laàsuďoƌdiŶazioŶeàdell͛utilizzoàdelà

BIMàall͛adozioŶeà͞di un atto organizzativo che espliciti il processo di controllo e di gestione, il 

gestore del dato e la gestione dei conflitti͟.  

Alla luce di quanto sin qui esposto, vi sono innumerevoli elementi da considerare per valutare il 

collegamento fra la tecnologia BIM e la prevenzione del fenomeno corruttivo nel mondo degli 

appalti pubblici. In primo luogo si può affrontare la questione della trasparenza che, rispetto al 

fenomeno corruttivo, realizza ͞una misura di prevenzione poiché consente il controllo da parte 

degliàuteŶtiàdelloàsǀolgiŵeŶtoàdell͛attiǀităàaŵŵiŶistƌatiǀa͟189. È eǀideŶteàl͛iŵpattoàĐheàl͛utilizzoà

delà BIMà haà sullaà tƌaspaƌeŶzaà deglià appalti:à aǀeƌeà uŶ͛uŶiĐa foŶteà d͛iŶfoƌŵazioŶià ĐiƌĐaà

uŶ͛aggiudiĐazioŶeàedà ilà ƌelatiǀoàpƌogetto,àcon i relativi dati consultabili online da tutte le parti 

coinvolte, ĐoŶseŶteà uŶà aŵpioà ĐoŶtƌolloà sull͛opeƌaà eà sulleà sueà ĐaƌatteƌistiĐhe. Ciò che assume 

maggiore rilevanza ai fini dell͛effiĐaĐiaàedàeffiĐieŶzaàdeiàpƌogettiàgestitiàtƌaŵiteàilàBIMàğàlaàĐapaĐită,à

tramite database, di condividere le caratteristiche degli oggetti informatici rappresentati nel 

modello e le indicazioni normative, consentendo agevoli controlli automatici dei requisiti di 

progetto e, quindi, una verifica più ampia e completa. Ciò al fine di tenere sotto controllo gli 

                                                           
188 Art. 23 comma 13 del d.lgs. 50/ 2016. 
189 Circolare n. 1/2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica. 
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spƌeĐhi,àiàĐosti,àiàteŵpiàdiàƌealizzazioŶeàeàleàeǀeŶtualiàǀaƌiaŶtiàiŶàĐoƌsoàd͛opeƌa190 riducendo, altresì, 

al minimo la possibilità di aggiudicarsi uŶaàgaƌaàattƌaǀeƌsoàƌiďassiàd͛asta.  

La progressiva obbligatorietà del BIM negli appalti edili di opere pubbliche ha già sortito effetti 

benefici indiscussi per quanto riguarda conflitto di interessi e illegalità. L͛esteŶsioŶeàdell͛utilizzoà

di piattaforme iŶtegƌateàĐoŶàteĐŶologiaàďloĐkĐhaiŶàpužàŵiglioƌaƌeàl͛effiĐieŶzaàeàtƌaspaƌeŶzaàdellaà

pubblica amministrazione in tutte le tipologie di appalto, con particolare riferimento al 

procurement sanitario, settore, al pari di quello delle opere pubbliche, ad alto tasso di corruzione. 

Dià Ƌuestoà paƌeƌeà ğà ilà ƌappoƌtoà puďďliĐatoà dalà Woƌldà EĐoŶoŵiĐà Foƌuŵà ͞EǆploƌiŶgà BloĐkĐhaiŶà

Technology for Government Transparency. Blockchain-Based Public Procurement to Reduce 

Corruption͟,à uŶoà studioà Đoŵpletoà sull͛utilizzoà dellaà tecnologia blockchain per controllare il 

corretto svolgimento degli appalti pubblici e ridurre le pratiche illecite191. La tecnologia blockchain 

consente difatti, secondo il rapporto, di conservare registri permanenti delle gare ad evidenza 

pubblica permettendo di individuare in pochissimo tempo eventuali alterazioni. Il che garantisce 

la massima trasparenza e verificabilità dei processi in tempo reale. La catena dei blocchi rende più 

difficile rimuovere le registrazioni delle offerte o modificarle dopo che siano state presentate. Il 

sistema decentra, poi, il processo decisionale, la supervisione e la tenuta dei registri 

ridimensionando il potere eàl͛iŶteƌǀeŶtoàdi autorità che potrebbero essere inclini alla corruzione. 

“eĐoŶdoà l͛Osseƌǀatoƌioà euƌopeoà sullaà ďloĐkchain, organo creato dalla Commissione Europea, 

l͛appliĐazioŶeàdiàtaleàteĐŶologiaàğàutileàpeƌàƌisolǀeƌeàpƌoďleŵiàĐƌuĐialiàŶeiàƌappoƌtiàĐoŶàleàPubbliche 

Amministrazioni come la fiducia, la trasparenza e la sicurezza. Sempre a livello di Unione europea, 

le poteŶzialităàiŶàĐhiaǀeàpƌeǀeŶtiǀaàdellaàďloĐkĐhaiŶàsoŶoàstateàƌiĐoŶosĐiuteàattƌaǀeƌsoàl͛adozioŶeà

dellaà ‘isoluzioŶeà delà PaƌlaŵeŶtoà Euƌopeoà delà ϯà ottoďƌeà ϮϬϭϴà sulleà ͞teĐŶologieà dià ƌegistƌoà

distribuito e blockchain: creare fiducia attraverso la disintermediazioŶe͟,àConsiderando F, ove si 

leggeàĐheàessaà͞pužàdefiŶiƌeàuŶàƋuadƌoàdiàtƌaspaƌeŶza,àƌiduƌƌeàlaàĐoƌƌuzioŶe,àƌileǀaƌeàl͛eǀasioŶeà

fiscale, consentire la tracciabilità dei pagamenti illeciti, agevolare le politiche antiriciclaggio e 

iŶdiǀiduaƌeà l͛appƌopƌiazioŶeà iŶdeďitaàdiàďeŶi͟. Anche il Ministero dello Sviluppo Economico192, 

considera quale principale caratteristica offerta dalla tecnologia blockchain, la riduzione del costo 

                                                           
190 L͛áNáCà haà puďďliĐatoà ilà ƌisultatoà dià uŶ͛aŶalisià Đheà haà eǀideŶziatoà uŶà eŶoƌŵeà spƌeĐoà dià ƌisoƌseà puďďliĐheà
ƌappƌeseŶtatoàdalleàǀaƌiaŶtiàiŶàĐoƌsoàd͛opeƌaàe una grande opacità che favorisce i comportamenti corruttivi. 
191 Lo studio, pubblicato nel giugno 2020 dal World Economic Forum, sostiene la tesi che la tecnologia blockchain sia 
uno strumento di amministrazione condivisa avente il potenziale per ridurre fortemente le condotte corruttive. 
192 MI“E,à͞Pƌoposteàpeƌàlaà“tƌategiaàitaliaŶaàiŶàŵateƌiaàdiàteĐŶologieàďasateàsuàƌegistƌiàĐoŶdiǀisiàeàBloĐkĐhaiŶ.à“iŶtesià
peƌàlaàĐoŶsultazioŶeàpuďďliĐa͟. 
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della fiducia necessaria al perfezionamento di una transazione, intesa come scambio informativo 

o di valore, garantendo al tempo stesso la certezza della sua esecuzione.  

Per ciò che riguarda il difficile rapporto pubblicità/tutela dei dati, il problema è agevolmente 

risolvibile grazie alla possibilità di criptare alcuni di essi lasciandone in chiaro altri. Un ultimo, ma 

non meno importante, vantaggio della blockchain è relativo alla sicurezza: essendo una rete 

decentrata e distribuita, nessun attacco informatico può impadronirsi di un nodo centrale e far 

Đƌollaƌeàl͛iŶteƌoànetwork193. L͛esisteŶzaàdiàpiƶàŶodiàpƌeseƌǀa,àĐosŞ,àilàsisteŵa,àƌeŶdeŶdoloàiŶàgƌaŶà

parte immune dai danni compiuti da hacker e soggetti non autorizzati.  

2.2.3. Big data e predictive policing nella prevenzione e repressione degli illeciti 

I big data analytics sono raccolte di enormi masse di dati eterogenei in quanto provenienti da 

diverse fonti, da elaborare con tecnologie di analisi massive, allo scopo di ricercare informazioni 

ed individuare i legami tra fenomeni diversi. L͛aĐƋuisizioŶeàdi dati informativi è talmente estesa 

da richiedere l͛utilizzoàdiàŵodeƌŶe tecnologie in grado di estrarne automaticamente il valore, 

analizzarli, confrontarli e gestirli. I big data sono, pertanto, strettamente legati all͛iŶtelligeŶzaà

artificiale, poiché solo algoritmi estremamente avanzati e sofisticati sono in grado di processare 

e confrontare automaticamente ed in tempi rapidi quantità di dati così elevate. Le alte 

potenzialità dei big data hanno fatto sì che il loro utilizzo, originariamente legato alla profilazione 

degli utenti Internet per fini commerciali, sia stato recentemente ampliato a molti altri campi, 

anche di interesse pubblico. L͛á.I.à(intelligenza artificiale) eàlaàdispoŶiďilităàdiàuŶ͛eŶoƌŵeàŵole di 

dati da parte della Pubblica Amministrazione può, difatti, fornire un importante contributo alle 

operazioni di prevenzione dei crimini, ed in particolare all͛ideŶtifiĐazioŶeà dià poteŶzialià ƌisĐhià

corruttivi. I predetti dati sono provenienti da diverse fonti sia interne che esterne alla Pubblica 

áŵŵiŶistƌazioŶe,à fƌaà Đuià iŶfoƌŵazioŶià iŶà possessoà delleà foƌzeàdell͛oƌdiŶeà eà deglià eŶtià puďďliĐi,à

notiziari online, social network, ma anche sistemi a circuito chiuso e di sorveglianza. IŶàuŶ͛ottiĐaà

preventiva di intercettazione delle dinamiche corruttive e situazioni di conflitto di interessi, il 

legame fra i big data e l͛intelligenza artificiale rappresenta un reale ed efficace metodo di 

contrasto. In particolare, l͛appliĐazioŶeàdiàadeguateàe specifiche tecniche di analisi su quantità 

                                                           
193 Esiste,à tuttaǀia,àuŶàƌisĐhioàĐoŶosĐiutoàĐoŵeà͞ϱϭ%àattaĐk͟,àĐheàsiàpotƌeďďeàǀeƌifiĐaƌeàŶelàĐaso in cui un hacker 
prendesse il controllo della maggioranza dei nodi della catena, ma sià tƌattaàdiàuŶ͛ipotesià remota. Non vi sarebbe, 
inoltre, alcuna possibilità di modificare le informazioni precedentemente registrate, considerato che queste sono 
comunque criptate e accessibili solo tramite le chiavi private dei proprietari. 
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immense di dati può fornire una serie di opportunità per la definizione di più solide politiche 

anticorruzione e per la valutazione di prestazioni e servizi in termini di spesa pubblica e di 

comportamenti organizzativi. A puro titolo di esempio, il collegamento dei dati in materia di 

appalti e contratti pubblici con i dati amministrativi riguardanti le aziende private operanti sul 

territorio può fornire indicatori quantitativi e qualitativi per descrivere la trasparenza operativa, 

laàĐapaĐităàaŵŵiŶistƌatiǀaàeàlaàƋualităàdell͛opeƌatoàdiàP.A. e imprese, a molteplici, ed estesi livelli 

di analisi. 

In Italia, ormai da un decennio viene utilizzato da Guardia di Finanza ed Agenzia delle entrate, un 

software denominato Serpico, che si avvale di tecnologia basata su modelli di algoritmi avanzati, 

intelligenza artificiale e big data analytics per individuare, tramite il confronto dei dati dichiarati 

al fisco con il patrimonio posseduto e lo stile di vita dei contribuenti, eventuali evasioni fiscali, 

lavoro nero ed in generale reati finanziari. Il sistema analizza uŶ͛eŶoƌŵeàŵoleàdiàdatiàdiàtuttià ià

residenti in Italia, connettendosi alle principali banche dati, fra cui motorizzazione, demanio, 

catasto, Inps, Inail, Dogane, registri, ecc., ma soprattutto accedendo ai dati bancari per controllare 

ogni movimentazione. Ciò permette di confrontare, in tempo reale, il reddito dichiarato di ogni 

residente, con il potere di spesa, ottenendo così informazioni importanti per l͛iŶdiǀiduazioŶeà

dell͛eǀasioŶeàfisĐale,àdiàattiǀităàdiàƌiĐiĐlaggioàoàaltƌià illeĐitiàdiàtipoàfiŶaŶziaƌio, ovvero di semplici 

anomalie che necessitano di ulteriori controlli. Il punto forte di Serpico è insito nelle potenzialità 

dei big data analytics,à ossiaà l͛iŶteƌopeƌaďilità di enormi dataset e la velocità di calcolo delle 

operazioni di confronto dei dati di milioni di persone, al fine di individuare ogni irregolarità o caso 

sospetto riguardante le capacità di spesa di imprese e privati nei confronti dei redditi dichiarati 

dagli stessi.   

L͛utilizzoàdeiàďigàdataàiŶàŵateƌiaàdiàƌepƌessioŶeàe soprattutto di prevenzione del crimine non può 

non estendersi alle recenti tecniche di predictive policing (polizia predittiva). Tali tecniche si 

concretizzaŶoà Ŷell͛utilizzoà speĐifiĐoà dià algoritmi con grandi masse di dati (appunto i big data 

analytics), allo scopo di prevedere, ĐoŶàuŶ͛aŶalisiàpƌedittiǀaàďasataàsulàĐalĐoloàpƌoďaďilistiĐo,à ilà

compimento di reati e la localizzazione di aree a maggior rischio194. Una previsione 

sufficientemente accurata diviene possibile grazie ad un modello di trend ricavato dai dati storici 

                                                           
194 CoŶàƌiguaƌdoàallaàloĐalizzazioŶeàdeiàƌeati,àdefiŶitaà͞Đƌiŵeàhotspot͟àsiàǀeda:àá.àBaďuta,àBig Data and Policing. An 

Assessment of Law Enforcement Requirements, Expectations and Priorities, in Royal United Services Institute for 

Defence and Security Studies, 2017, p. 35 e ss. 
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su basi statistiĐhe.àPaƌteŶdoàdall͛aŶalisiàpƌedittiǀaàğ,àpoi,àpossiďileàiŶteƌǀeŶiƌeàŵediaŶteàuŶ͛aŶalisià

prescrittiva, cercando di riprodurre le condizioni affinché si verifichino determinati eventi e non 

altri. Le tecniche di polizia predittiva, nate per il contrasto alla microcriminalità nelle aree urbane 

a maggior rischio, si sono rapidamente estese, con risultati positivi, anche al contrasto e 

prevenzione di altre tipologie diàilleĐiti,àƌisultaŶdoàpaƌtiĐolaƌŵeŶteàǀalideàŶell͛individuazione del 

ĐoŶflittoà dià iŶteƌessià eà Ŷellaà lottaà aià feŶoŵeŶià Đoƌƌuttiǀi.à L͛aŶalisià dià gƌaŶdià ƋuaŶtităà dià dati 

processati con algoritmi avanzati eàl͛utilizzoàdellaàtecnica di hot spot analysis, propria delle attività 

di polizia predittiva, ĐoŶseŶteàĐoŶàestƌeŵaàpƌeĐisioŶeàl͛iŶdiǀiduazioŶeàdiàaƌee ed amministrazioni, 

ma anche di comportamenti e situazioni tipo ove il conflitto di interessi sia già in atto o presunto, 

ovvero vi sia un notevole rischio di fenomeni corruttivi e illegalità. L͛aggƌegazioŶe dei dati 

peƌŵette,àdifatti,àdiàsfƌuttaƌeàleàĐaƌatteƌistiĐheàdiàĐƌiŵiŶiàgiăàaǀǀeŶuti,àpeƌàfaĐilitaƌeà l͛attiǀităàdià

indagine o addirittura prevenire crimini futuri, non limitandosi ad individuare aree o condizioni 

tipo ad alto rischio, la cosiddetta predictive criminal mapping, ossia la mappatura dei rischi di 

reato, ma facendo luce anche sulle probabili modalità e sul profiling dei soggetti che possono 

essere gli autori di tali reati.   

Ci si chiede, tuttavia, se tali tecniche all͛aǀaŶguaƌdiaàsiano compatibili con il diritto alla privacy e 

la protezione dei dati personali. Il pericolo di ingerenze con riguardo alla tutela dei dati personali, 

deƌiǀaŶteàdall͛iŵŵagazziŶaŵeŶtoàŵassiǀoàedàaŶalisiàdiàgƌaŶdiàƋuantità di dati necessari per la 

profilazione della predictive policing, è un problema concreto richiedente particolare attenzione. 

Fra gli altri effetti negativi di tale tecnica vi è, poi, il rischio di discriminazione e stigmatizzazione 

di classi sociali, etnie, quartieri cittadini ed intere aree geografiche195. Ciò è spesso frutto di c.d. 

falsià positiǀià doǀutià all͛iŶaĐĐuƌatezza,à iŶĐoŵpletezzaà eà paƌzialităà deià datià pƌoĐessati, ma 

soprattutto della limitatezza e rigidità degli algoritmi196. Le stesse policy per la selezione delle 

                                                           
195 Giribaldi D., Discriminazione algoritmica. Intelligenza artificiale, tutti i pregiudizi (bias) che la rendono pericolosa, 
in Agenda Digitale, 26 febbraio 2019, e Crawford K., The Hidden Biases in Big Data. Harvard Business Review, 
disponibile in: https://hbr.org/2013/04/the-hidden-biases-in-big-data, 01 aprile 2013. 
196 Anche per il Parlamento Europeo (European Parliament, Report on fundamental rights implications of big data: 

privacy, data protection, non discrimination, security and law-enforcement, 2016/2225(INI), Committee on Civil 

Liberties, Justice and Home Affairs,àϮϬàfeďďƌaioàϮϬϭϳͿ,àŶoŶàğàtƌasĐuƌaďileàtaleàƌisĐhio,àĐoŶàl͛effettoàĐheà«loǁ-quality 
data and/or low-quality procedures behind decision-making processes and analytical tools could result in biased 
algoƌithŵs,àspuƌiousàĐoƌƌelatioŶs,àeƌƌoƌs,àaŶàuŶdeƌestiŵatioŶàofàtheàlegal,àsoĐialàaŶdàethiĐalàiŵpliĐatioŶs͟. 
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iŶfoƌŵazioŶiàdaàutilizzaƌeàeàdiàƋuelleàdaàsĐaƌtaƌeàpeƌàuŶ͛iŶdagiŶeàpƌedittiǀaàsoŶo,àdifatti,àfƌuttoàdià

una scelta umana, soggetta pertanto ad errori di valutazione e condizionamenti ideologici197.   

Ϯ.ϯ. L’utilizzo dei big data analytics 

2.3.1. Big data e intelligenza artificiale  

Un determinante supporto all͛attiǀităà ǀoltaà all͛eŵeƌsioŶeà di fenomeni corruttivi e conflitto di 

interessi perviene, indubitabilmente,àdall͛utilizzoàdelleàpiƶàŵodeƌŶeà teĐŶologieà iŶfoƌŵatiĐheàeà

telematiche e, nello specifico, dell͛iŶtelligeŶzaàaƌtifiĐialeàappliĐata,àgƌazieàadàalgoƌitŵiàĐoŵplessi,à

a grandi quantità di dati. A tal proposito si può affermare che negli ultimi anni hanno assunto 

sempre maggior rilevanza i big data analytics, consistenti in uŶ͛enorme mole di dati eterogenei 

scambiati fra strumenti informatici collegati in rete198, incrociati e confrontati grazie alle capacità 

di calcolo dei moderni elaboratori. La peculiarità dei big data consiste nel trattamento 

automatizzato dei dati al fine di estrapolare, tramite un algoritmo che li processa, analizza e 

relaziona, informazioni coerenti e correlate fra loro. Ciò che distingue i big data da un semplice 

insieme di dati è la necessità, per essere processati in tempi tollerabili, di strumenti di 

elaborazione automatici differenti da quelli tradizionali199,à Ƌualià l͛iŶtelligeŶzaà aƌtifiĐiale,à le reti 

neurali ed il machine learning. Valida e completa è la definizione di big data che ci fornisce il 

Parlamento europeo. Secondo l͛organo istituzioŶaleàdell͛UEà i big data indicano la collezione e 

l͛aŶalisiàdiàgƌaŶdiàƋuaŶtităàdiàdati,àiŶĐlusiàƋuelliàpeƌsoŶali,àprovenienti da una varietà di sorgenti, 

soggetti a processi automatici per mezzo di algoritmi, il cui incrocio è in grado di generare 

correlazioni, tendenze e modelli200. PuŶtoà ĐƌuĐialeà ğà l͛estƌazioŶeà edà oƌgaŶizzazioŶeà dià datià

                                                           
197 In tal senso, Massaro A., Sorbello P., Giraldi A., Grossi L., Notaro L., Intelligenza artificiale e giustizia penale, 
dicembre 2020, p. 85, secondo cui ͞laà ƋuaŶtităà dià iŶfoƌŵazioŶià eà dià datià ƌaĐĐoltià ŶoŶàğà altƌoà Đheà ilà fƌuttoà dià uŶaà
ƌielaďoƌazioŶeàdell͛esseƌeàuŵaŶo,àĐhe,àiŶàƋuaŶtoàtale,àiŶgloďaàǀaƌi fattori di parzialità. A livello strutturale, questa 
circostanza rappresenta un limite effettivo al funzionamento degli algoritmi: questi ultimi, infatti, producono risultati 
effiĐaĐiàuŶiĐaŵeŶteàiŶàƋuaŶtoàl͛iŶputàfoƌŶitoàsiaàdiàƋualităàeàĐoƌƌispoŶdaàallaàƌealtăàfattuale͟. 
198 Gli scambi di dati tramite Internet hanno avuto negli ultimi anni un incremento impressionante: secondo il 
‘appoƌtoàteĐŶiĐoàdell͛IŶteƌŶatioŶalàDataàCoƌpoƌatioŶà;IDCͿàdelàϮϬϭϳàsiàğàƌegistƌatoàuŶàauŵeŶtoàespoŶeŶzialeàdiàoltƌeà
dieci volte rispetto ai sei anni precedenti, con una stima di 44 milioni di messaggi al minuto e 2,3 milioni di ricerche 
al minuto soltanto sul motore di ricerca Google. 
199 IlàLiďƌoàBiaŶĐoàdell͛ágeŶziaàpeƌàl͛ItaliaàDigitaleàdelàŵaƌzoàϮϬϭϴ,àL͛iŶtelligeŶza aƌtificiale al servizio del cittadino, p. 
ϱϮ,àeǀideŶziaàĐheà iàdatiàhaŶŶoàďisogŶoàdià͞ŵodelliàeàŵetodiàdià ƌeĐupeƌoàeà filtƌaggioàdelleà iŶfoƌŵazioŶià foŶdatiàsuà
teĐŶologieàseŵaŶtiĐheàeàoŶtologieàĐoŶdiǀise͟. 
200 “eĐoŶdoàl͛EuƌopeaŶàPaƌliaŵeŶt,àReport on fundamental rights implications of big data,àpaƌ.àáͿà͞ďigàdataàƌefeƌsàtoà
the collection, analysis and the recurring accumulation of large amounts of data, including personal data, from a 
variety of sources, which are subject to automatic processing by computer algorithms and advanced data-processing 
techniques using both stored and streamed data in order to generate certain correlations, trends and patterns (big 
dataàaŶalǇtiĐsͿ͟. 
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eterogenei in tempi ridotti, allo scopo di acquisire informazioni affidabili e fruibili. Organizzazioni, 

imprese ed enti pubblici tendono, difatti, a raccogliere qualunque tipo di dato dalla rete, 

elaborandolo per migliorare i propri processi decisionali e memorizzandolo permanentemente al 

fine di poterlo proficuamente riutilizzare. A tal fine è necessario un sistema tecnologico potente 

e flessibile, che in brevissimo tempo possa automaticamente filtrare i dati utili, fornendo risultati 

organizzati e strutturati201. 

Oltƌeà all͛utilizzoà originario dell͛elaborazione algoritmica di masse di dati nel campo della 

profilazione di utenti a fini pubblicitari202, un importante uso recente dei big data è quello in 

campo scientifico, ed in particolare sanitario, poiché grazie alle banche dati contenenti 

informazioni genomiche e cliniche di pazienti in forma anonima, si possono acquisire nuove 

conoscenze su una determinata patologia203. In ambito pubblico tali dati possono essere utilizzati 

per realizzare indicatori economici accurati, stimare le statistiche riguardanti la disoccupazione e 

rilevarne le cause in ogni singolo settore ed area geografica per poter stabilire un piano strategico 

basato su dati affidabili, e gestire la sanità a livello nazionale sia sul piano manageriale che su 

quello ospedaliero riguardante i pazienti204. Negli ultimi anni se ne è prospettato, altresì, un 

massiccio impiego nella ricerca di aree e situazioni sensibili al conflitto di interessi. La tecnologia 

                                                           
201 Lugmayr A., Stockleben B., Scheib C., Mailaparampil M. (2017), Cognitive big data: survey and review on big data 

ƌeseaƌĐh aŶd its iŵpliĐatioŶs. What is ƌeallǇ ͞Ŷeǁ͟ iŶ ďig data?, in Journal of Knowledge Management, 21(1), pp. 197-
212. 
202 Nel rapporto interlocutorio Big Data. IŶteƌiŵ ƌepoƌt Ŷell͛aŵďito dell͛iŶdagiŶe ĐoŶosĐitiǀa di Đui alla deliďeƌa Ŷ. 
217/17/CONS,à ƌealizzatoà daà áGCOMà Ŷelà giugŶoà ϮϬϭϴà fiŶalităà iŶà teƌŵiŶià geŶeƌalià deià ďigà dataà ğà dià ͞aĐĐƌesĐeƌeà
l͛effiĐieŶzaà deià pƌoĐessià pƌoduttiǀi,à ŵiglioƌaƌeà laà ĐapaĐităà deĐisioŶaleà deglià aŵŵiŶistƌatoƌi,à pƌeǀedeƌeà piƶà
accuratamente le tendenze di mercato e indirizzare in modo molto più mirato (e dunque variamente efficiente) la 
puďďliĐităàoàleàdiǀeƌseàpƌoposteàĐoŵŵeƌĐiali͟.àNoŶostaŶteàl͛espaŶsioŶeàiŶàǀaƌiàsettoƌiàl͛utilizzoàpiƶàaŵpioàdeiàďigàdataà
riguarda ancora la personalizzazione dei prodotti e dei servizi offeƌtià Ŷell͛aŵďitoà dellaà puďďliĐităà iŶà ƌeteà eà delà
commercio elettronico. Ne sono un chiaro esempio le piattaforme che distribuiscono contenuti di e-commerce, le 
quali propongono ai propri utenti beni e servizi in linea con le preferenze individuali relative alle abitudini del 
consumatore, utilizzando le c.d. tecniche di search discrimination, ossia di personalizzazione della visualizzazione dei 
risultati di ricerche on-liŶe.àNell͛aŵďitoàdell͛offeƌtaàteleǀisiǀaàNetfliǆàhaàideatoàeàpƌodottoàlaàseƌieàTV House of Cards, 
traendone iàĐoŶteŶutiàdall͛aŶalisiàdelàĐoŵpoƌtaŵeŶtoàdeiàfƌuitoƌiàdellaàpƌopƌiaàpiattafoƌŵa. 
203 Lo studio delle forme della recente emergenza epidemiologica da Covid-19, ha fatto largo uso dei big data. Sul 
piano economico un recente studio pubblicato dalla Society of Actuaries calcola che il 60% delle aziende sanitarie 
stia utilizzando l͛aŶalisiàpƌedittiǀaàall͛iŶteƌŶoàdelleàƌispettiǀeàstƌuttuƌe. áŶĐheàl͛elaborazione di strategie, previsioni e 
analisi per contribuire a limitare i contagi, passa attraverso l͛aŶalisiàdiàgƌaŶdiàƋuaŶtităàdiàdati. Il maggior contributo 
dei big data nella battaglia al contagio si è, senza dubbio, registrato nelle fasi di controllo e tracciamento degli 
spostamenti ed in termini di ricerca di nuovi medicinali e vaccini. In Italia sono utilizzati prevalentemente in chiave di 
pƌeǀeŶzioŶe,àdiagŶosiàeàĐuƌa.àIŶàpaƌtiĐolaƌe,àuŶaàƌiĐeƌĐaàsǀoltaàdall͛IstitutoàoƌtopediĐoà‘izzoliàdiàBologŶaàeàdall͛álŵaà
Mater Studiorum ha trovato una correlazione tra le ricerche sul web sui sintomi più comuni della malattia e la 
localizzazione dei contagi, rappresentando un efficace strumento di previsione di nuove ondate epidemiche, ai fini di 
adottare rapide misure di risposta per ogni area a rischio. 
204 Tuttaǀiaàl͛iŶǀestiŵeŶtoàdiàPuďďliĐaàáŵŵiŶistƌazione e sanità nei big data corrisponde soltanto al 6 percento del 
totale. 
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è, difatti, ormai ampiamente collaudata anche per quanto attiene alla prevenzione dei fenomeni 

corruttivi, poiché già da tempo governi, organizzazioni internazionali e società civile sono 

impegnati nella diffusione e nel perfezionamento di strumenti e metodologie di acquisizione, 

tracciamento e analisi di informazioni e dati,àĐoŶàilàfiŶeàpƌiŶĐipaleàdell͛eŵeƌsioŶeàdelàĐoŶflittoàdià

interessi.  

La gestione di quantità di dati così elevate richiede un trattamento automatizzato e rapido capace 

di esaminare e rielaborare i risultati per fornire analisi concrete, riutilizzabili ed utili per creare 

modelli su cui basare orientamenti e scelte. CižàpužàaǀǀeŶiƌeàsoloàgƌazieàall͛iŶtelligeŶzaàaƌtifiĐiale,à

che permette di individuare dai big data dei trend utili e comparare variabili apparentemente 

eterogenee trasformandole in dati organici, da cui trarre informazioni e modelli adatti 

all͛elaďoƌazioŶeàdiàoƌieŶtaŵeŶtiàstƌategiĐi205. L͛iŶtelligeŶzaàaƌtifiĐialeàstudiaàiàfoŶdaŵeŶtiàteoƌiĐi,à

le metodologie e le tecniche che consentono di progettare sistemi hardware e software atti a 

foƌŶiƌeà all͛elaďoƌatoƌeà pƌestazioŶià dià estrema velocità e compiti di peƌtiŶeŶzaà dell͛iŶtelligeŶzaà

umana, riprodurne o emularne alcune funzioni, risolvere problemi mediante processi inferenziali. 

Essa rappresenta un insieme di tecnologie capaci di apprendere, piuttosto che affidarsi 

meramente alle istruzioni impartite dagli sviluppatori e di fare previsioni al di là della ordinaria 

capacità umana. Un sistema di intelligenza artificiale ha, difatti, la capacità di processare il 

contenuto di interi codici giuridici, complessi legislativi e normative, nonché dei casi giudiziari e le 

peculiarità di ogni attività umana ed imparare a riconoscere i modelli anticorruzione conformi alle 

disposizioni, considerando anche che alcuni Paesi hanno vagliato la possibilità di un automatico 

aggiornamento di norme ed eventuali revisioni di leggi e regolamenti, senza alcun intervento 

umano. 

Con riguardo ai big data la prima considerazione riguarda la distinzione delle informazioni in essi 

contenute, le quali possono avere natura personale e non personale. Meno problematico è il 

trattamento di dati non personali per i quali trova applicazione il Regolamento (UE) 2018/1807 

del novembre 2018 relativo ad un quadro attuabile alla libera circolazione, mentre quelli personali 

sono soggetti a particolari restrizioni, a cui concorrono il Regolamento Generale sulla Protezione 

                                                           
205 Secondo la Risoluzione del Parlamento Europeo del 14 marzo 2017 sulle implicazioni dei Big Data per i diritti 
fondamentali: privacy, protezione dei dati, non discriminazione, sicurezzaàeàattiǀităàdiàĐoŶtƌastoà;ϮϬϭϲ/ϮϮϮϱ;INIͿͿà͞laà
natura massiva delle operazioni di trattamento reca con sé la necessità che tali insiemi di informazioni (sia 
memorizzate, sia in streaming) siano oggetto di trattamento automatizzato, mediante algoritmi e altre tecniche 
aǀaŶzate,àalàfiŶeàdiàiŶdiǀiduaƌeàĐoƌƌelazioŶiàdiàŶatuƌaà;peƌàloàpiƶͿàpƌoďaďilistiĐa,àteŶdeŶzeàe/oàŵodelli͟. 
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dei Dati (GDPR), regole specifiche sulla privacy, ed infine le direttive 2002/58/CE e 2009/136/CE, 

relative al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata. È, pertanto, necessario 

che chi effettua operazioni con i big data distingua, in via preliminare, la natura personale o meno 

dei dati trattati, al fine di identificare la cornice normativa di riferimentoàall͛iŶteƌŶoàdellaàƋualeàsià

trova ad operare. Ovviamente tale operazione viene automatizzata tramite gli algoritmi che 

filtrano i dati e automaticamente li adattano alla cornice normativa di riferimento. È, comunque, 

ŶeĐessaƌiaà uŶ͛iŶfoƌŵazioŶeà aà ŵoŶte, in particolare agli utenti di Internet, circa il grado di 

pervasività dei sistemi di acquisizione (quali accesso a rubriche, videocamere, geolocalizzazioni, 

ecc.) che accumulano dati sulle loro attività on-line. 

Per una migliore comprensione del processo di estrazione delle informazioni dai big data, bisogna 

distinguere tre fasi: quella di raccolta e memorizzazione delle informazioni, la fase di elaborazione 

ed analisi, ed infine quella di interpretazione ed utilizzo 206. Con riguardo alla prima fase, quella di 

raccolta, è necessario poƌƌeàl͛aĐĐeŶtoàsullaàenorme quantità di dati eterogenei resi disponibili su 

Internet in considerazione delle innumerevoli attività compiute on-line dagli utenti (messaggi di 

posta elettronica, contenuti dei social network, ricerche sui motori di ricerca, acquisti on-line, 

utilizzo della home banking, contenuti multimediali in rete, ecc.). A questi si aggiungono i dati 

generati dagli utenti degli smartphone (geolocalizzatori, sensori di movimento), i cookie, che 

consentono di raccogliere le preferenze degli utenti della rete, e gli open data, accessibili a tutti e 

prodotti generalmente dagli organismi pubblici. I dati raccolti vengono poi memorizzati, ossia 

trasferiti nella memoria di un sistema di elaborazione: in tale operazione assume rilevanza la 

siĐuƌezzaàeàl͛iŶtegƌităàdelàdato. I dati memorizzati, se considerati isolatamente, hanno poca utilità, 

mentre ne acquisiscono quando sono organizzati e strutturati. Per suddetta ragione assume 

particolare rilevanza la fase di elaborazione, che tƌaŵiteàl͛aŶalisi Đoŵpoƌtaàl͛oƌgaŶizzazioŶeàrapida 

di dati grezzi non strutturati, trasformandoli in informazioni ordinate, facilmente reperibili ed 

interpretabili, ed iŵŵediataŵeŶteà utilizzaďilià peƌà l͛usoà Đuià soŶoà destiŶate.à Taleà aŶalisià ǀieŶeà

effettuata grazie ad algoritmi avanzati di interrogazione (query) atti a rispondere alle richieste 

dell͛opeƌatoƌe. Ad essi si aggiungono gli algoritmi di apprendimento che hanno il compito di 

incrociare automaticamente i dati per estrarre specifiche informazioni, nuove conoscenze ed 

esplorare nuovi scenari, ed il cui funzionamento evolve iŶàďaseàall͛espeƌieŶzaàaĐƋuisita riuscendo, 

così, ad ottimizzare i modelli computati sull͛elaďoƌazioŶe dei dati analizzati rendendoli sempre 

                                                           
206 Cfr. AGCOM, Big data - Interim report. Indagine conoscitiva di cui alla delibera n. 217/17/CONS, giugno 2018. 
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più accurati. CoŶàƌiguaƌdoàall͛ultiŵaàfase,àƋuellaàdi interpretazione ed utilizzo di grandi quantità 

di dati, non si può non rilevare che gli algoritmi di intelligenza artificiale siano in grado di 

individuare complessi schemi di relazioni, impossibili da analizzare anche da parte di un nutrito 

team di esperti. Il risparmio in termini di capitale lavorativo umano può essere, poi, impiegato per 

il monitoraggio, che permette di fornire feedback per il perfezionamento delle successive analisi 

dati. 

L͛utilităàdeiàďigàdataàŶoŶàğàĐoŶŶessaàallaàƋuaŶtità di dati che essi contengono nei dataset, ma alla 

loro qualità e soprattutto alla capacità degli algoritmi di processarli per estrarne dati organizzati, 

ossia informazioni utili per scopi commerciali, politici, sociali o istituzionali. Ciò in quanto le 

informazioni contenute nei dataset sono in gran parte costituite da dati secondari, non raccolti 

specificatamente per un determinato motivo. Con la c.d. profilazione, raccolta ed elaborazione 

dei dati inerenti a determinati soggetti al fine di segmentarli in gruppi a seconda del 

comportamento rilevato, possono essere estratti dei trend, ossia informazioni in grado di 

orientare delle scelte, ovvero creare scenari da cui poter gestire i rischi derivanti da una 

determinata situazione concreta. È questo lo scopo della funzione predittiva della profilazione, 

volta ad anticipare bisogni pubblici o privati, e permettere di orientare determinate scelte in 

funzione delle necessità. Altro punto delicato dei big data è la loro conservazione nel medio 

termine. Difatti, per essere riutilizzate, le informazioni devono essere corredate di un contesto di 

riferimento, ossia dei metadati. L͛aƌĐhiǀiazioŶeàdigitaleàdeǀe,àpeƌtaŶto,àpoƌtaƌeàĐoŶàsĠàloàstoƌiĐoà

deià ŵetadatià Đƌeatià Ŷell͛estƌazioŶeà eà ĐlassifiĐazioŶe,à peƌà ŵaŶteŶeƌeà iŶtatte le conoscenze 

acquisite. 

La continua raccolta ed analisi dei big data da parte di aziende, enti pubblici e sistemi governativi, 

pone oggi complessi problemi etici, morali e di privacy. Il ͞dato͟ non riporta più difatti, come nel 

passato, una mera relazione, ma può sollevare notevoli criticità per la società civile, poiché 

diventa il supporto per erigere modelli predittivi suàĐuiàsiàfoŶdaàl͛evoluzione del sistema stesso. 

Alla base dei big data vi è la condiǀisioŶeàdiàuŶ͛eŶoƌŵeàƋuaŶtităàdià informazioni provenienti da 

diversi campi della conoscenza umana. Le correlazioni che ne derivano ci permettono di 

tƌasfoƌŵaƌeàiàdatiàiŶàiŶfoƌŵazioŶiàeàiŶàĐoŶosĐeŶza,àattƌaǀeƌsoàl͛appliĐazioŶeàdiàŵodelli,àfoƌŶeŶdoà

altresì gli strumenti per predizioni in diverse aree. L͛autoŵatizzazioŶeàdelleàaŶalisiàeffettuateàdaglià

algoritmi sembrerebbe rendere superflua ogni attività umana. Così non è, poiché proprio dinanzi 

ad una quantità così elevata di dati eterogenei emerge la necessità di una capacità di sintesi, 
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interpretazione degli stessi, osservazione della realtà per poterli convenientemente utilizzare 

cercando, nel contempo, di ridurre l͛iŵpattoàdelleàpƌoďleŵatiĐheàetiĐheàĐheàpossaŶoàsoƌgeƌeàeàdià

preordinare una tutela dei diritti fondamentali e della privacy di ogni individuo. Con l͛aǀǀeŶtoàeà

la diffusione capillare deiàďigàdataàŶoŶàdeǀeàesseƌe,àpeƌĐiž,àsǀilitaà l͛attiǀităàuŵaŶa,àŵaàdeǀoŶoà

essere formate e valorizzate nuove figure professionali con ampie competenze trasversali e 

conoscenze interdisciplinari, giuridiche, etiche, informatiche e manageriali, capaci di ristabilire un 

equilibrio fra lo strapotere dei dati e i bisogni della persona207.  

2.3.2. Complessità computazionale, data mininig e machine learning 

Le complesse tecnologie di cui si avvalgono i big data analytics richiedono notevoli risorse 

hardware e software, irraggiungibili per qualsiasi azienda od organizzazione fino a pochi anni or 

sono. Nell͛aŶalisi di grandi quantità di dati sorge un problema di complessità computazionale, 

ossia di risorse minime necessarie, in termini di tempi e di memoria, per compiere una 

determinata operazione in funzione di uno specifico input208. Essa rappresenta un limite in 

ĐoŶsideƌazioŶeàdelàƌappoƌtoàfƌaàteŵpiàdiàƌispostaàdell͛algoƌitŵoàeàƋuaŶtităàdiàdatiàaŶalizzati,àed è 

pertanto un punto di riferimento nella progettazione di sistemi di analisi dati. Lo sviluppatore, nel 

creare un sistema di analisi,àdoǀƌăàteŶeƌàĐoŶtoàdell͛iŵpegŶoàdiàƌisoƌse,àŵaàaŶĐheàdell͛elaďoƌazioŶeà

di un sufficiente numero di informazioni per rappresentare risultati affidabili. Ciò necessita di 

architetture computazionali adeguate,à ďasateà sull͛iŶtelligeŶzaà aƌtifiĐiale,à Đheà sià aǀǀalgaŶoà dià

tecnologie quali il data mining ed il machine learning. 

Il data mining rappresenta l͛estƌazioŶeà di grandi quantità di informazioni implicite e 

potenzialmente utili, nonché la loro esplorazione ed analisi, per mezzo di sistemi automatizzati, 

al fine di scoprire pattern significativi, ossia analisi delle associazioni, anomalie e schemi ricorrenti. 

Consiste, quindi, nel processo computazionale di analisi di grandi dataset, eàsiàaǀǀaleàdell͛utilizzoà

di metodi di machine learning, intelligenza artificiale, reti neurali, clustering, alberi decisionali, 

statistica e basi di dati, coprendo anche aspetti di gestione del dato e pre-processing, 

modellazione, estrazione e visualizzazione. Il processo di data mining, chiamato KDD (Knowledge 

                                                           
207 Fra le nuove figure professionali vi è quella del data scientist con competenze interdisciplinari, che provvede 
all͛iŶdiǀiduazioŶeàdelleàĐƌitiĐităàeàŵiglioƌaŵeŶtoàdegliàalgoƌitŵiàattƌaǀeƌsoàuŶàlaǀoƌoàdiàteaŵàpeƌàeliŵiŶaƌeàeƌƌoƌi,àďiasà
e discriminazioni. 
208 “ull͛aƌgoŵeŶto,àFeƌƌagiŶaàP.,àLuĐĐioàF.,àIl pensiero computazionale. Dagli algoritmi al coding, Il Mulino, 2017; De 
Mauro A., Big Data Analytics. Analizzare e interpretare dati con il machine learning, Apogeo, 2019; Bernasconi A., 
Codenotti B., Resta G., Metodi matematici in complessità computazionale, Springer, 1999. 
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Discovery in Databases) è composto da varie fasi, fra cui la classificazione dei dati, la 

ĐlusteƌizzazioŶe,àossiaàl͛ideŶtifiĐazioŶeàdiàgƌuppiàoŵogeŶei,àl͛iŶdiǀiduazioŶeàdiàtime series, ossia 

serie storiche utili a scopo predittivo, sequence discovery, ossia la scoperta di sequenze ricorrenti. 

Particolarmente indicato negli utilizzi predittivi del data mining è il naive bayes, un particolare 

classificatore di tipo probabilistico che ha la peculiarità di fornire risultati accurati anche in 

presenza di informazioni incomplete209. 

Il machine learning ƌieŶtƌaàŶell͛aŵďitoàdelleà teĐŶologieàdià iŶtelligeŶzaàaƌtifiĐialeàeà si occupa di 

creare sistemi che haŶŶoàl͛aďilităàdiàapprendere in maniera autonoma identificando modelli senza 

istruzioni esplicite e dirette, migliorando le performance e prendendo decisioni con un intervento 

umano ridotto al minimo, iŶàďaseàall͛elaďoƌazione dei dati che vengono processati. Grazie alla 

continua raccolta di dati i risultati diventano sempre più precisi ed affidabili, analogamente alle 

modalità con cui gli esseƌiàuŵaŶiàŵiglioƌaŶoàgƌazieàall͛esperienza. Gli algoritmi di machine learning 

utilizzano metodi matematico-computazionali per apprendere informazioni direttamente dai dati 

senza modelli matematici, migliorando le loro prestazioni in modo adattivo man mano che gli 

esempi da cui apprendere aumentano. Sorge, tuttavia, il rischio che il machine learning arrivi a 

dilatare eƌƌoƌiàdiàǀalutazioŶeàeàpƌegiudiziàŶell͛eǀeŶtualităàdiàistƌuzioŶi, dettate in fase di sviluppo 

dell͛algoƌitŵo, che possano così distorcere la realtà.  

Le tecnologie appena descritte sono indispensabili peƌàl͛iŵpiegoàeàl͛analisi dei big data, ed in forte 

espansione, per cui se ne prevede nel prossimo futuro un utilizzo sempre più ampio non solo nelle 

aziende private ma in particolare nel settore pubblico, consentendo di produrre modelli sempre 

più precisi in tema di riduzione dei rischi e di analisi predittive che permettano di anticipare con 

probabilità sempre più ampie, comportamenti di soggetti e gruppi sociali. Ciò consentirebbe un 

considerevole risparmio di denaro pubblico, non solo per la razionalizzazione di costi e tempi, ma 

sopƌattuttoàpeƌàl͛aďďattiŵeŶtoàdeiàĐostiàrappresentati dal malaffare e dalla corruzione. 

2.3.3. Acquisizione ed analisi dati e algoritmi di interrogazione 

CoŶàl͛appƌoĐĐioàĐlassiĐoàaŶĐheàuna semplice interrogazione SQL (structure query language) con 

operazioni di join, selezione e filtraggio dati, se effettuata su un numero elevato di tabelle, 

potrebbe richiedere tempi eccessivi o addirittura mandare in crash il sistema. L͛aĐƋuisizioŶe,à

                                                           
209 Scarpa B., Azzalini A., Analisi dei dati e data mining, Springer Editore, 2008; Russell M.A., Data mining nel social 

web, Editore Tecniche Nuove, 2011, 172 ss. 
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memorizzazione ed elaborazione di enormi moli di dati non può, pertanto, essere gestita con le 

teĐŶologieàiŶfoƌŵatiĐheàtƌadizioŶali,àŵaàŶeĐessitaàdell͛utilizzoàdell͛iŶtelligeŶzaàaƌtifiĐiale, ovvero 

dei c.d. smart objects. IŶàtalàŵodoàl͛aŶalisiàpužàesseƌeàeffettuata sul data stream in tempo reale, 

per una rapida risposta anche agli algoritmi più sofisticati ed alle query più complesse210.  

Oltƌeàall͛aĐƋuisizioŶe,àuŶàŵoŵeŶtoàĐƌuĐialeàğàƋuelloàdell͛aŶalisi,àĐheàaǀǀieŶeàtƌaŵiteàalgoƌitŵiàdià

mining. Ove il flusso di input dei dati presenti eleŵeŶtiàdiàiŶteƌesseàpeƌàl͛aŶalisiàed elementi non 

utili ad essa, distinguibili per caratteristiche delineate con precisione, i processi di filtraggio 

potranno selezionare soltanto le informazioni di interesse e scartare quelle irrilevanti, rendendo 

più veloci le operazioni e maggiormente accurati i risultati. Dopo una prima selezione dei dati da 

processare, sarà più agevole e rapida la ricerca delle correlazioni fra più variabili. Più precisi sono 

gli algoritmi di interrogazione che si rapportano alle banche dati, più utili saranno i dati estratti. 

PoiĐhĠàl͛estƌazioŶeàdeiàdatiàaǀǀieŶeàiŶàŵaŶieƌaàautoŵatiĐa,àuŶàiŵpoƌtaŶteàpassoàaǀaŶti per avere 

analisi sempre più accurate, è rappresentato dalle tecniche di machine learning, ossia 

l͛appƌeŶdiŵeŶtoàdell͛algoritmo dalle attività che lo stesso ha svolto precedentemente, al fine di 

migliorare le proprie performance. Le tecniche utilizzate in tale ambito sono varie, ma quelle 

maggiormente utilizzate sono:  

a. i clustering, che si basano sulla similarità fra le informazioni;  

b. le reti neurali, basate su elementi computazionali interconnessi in modo da variare la loro 

risposta agli stimoli esterni;  

c. gli alberi di decisione, che forniscono diversi scenari a seconda delle possibili scelte. 

Al fine di ottimizzare le performance, è necessario progettare ed implementare algoritmi di 

interrogazione e query più efficienti possibile, attraverso una corretta modellazione, un utilizzo 

attento delle risorse di sistema disponibili, e la ricerca del giusto compromesso fra complessità ed 

effiĐieŶzaàdelleà fuŶzioŶi.àNell͛iŵpleŵeŶtazioŶeàdelleà ƌiĐhiesteà Đheà l͛uteŶteàeffettuaàalà sisteŵa,à

particolare attenzione deve essere posta in fase di sviluppo al c.d. albero di esecuzione, struttura 

ad albero corrispondeŶteà adà uŶ͛espƌessioŶeà dell͛algeďƌaà ƌelazioŶaleà estesa,à ià Đuià Ŷodià

ƌappƌeseŶtaŶoà leà ƌelazioŶià dià iŶputà dell͛iŶteƌƌogazioŶe.à IŶà defiŶitiǀaà l͛alďeƌoà dià eseĐuzioŶeà

                                                           
210 “ull͛aƌgoŵeŶtoàGioƌdaŶoàá., Spezzano G., Vinci A., Analisi e progettazione di algoritmi di data mining streaming 

peƌ l͛aŶalisi oŶliŶe dei dati, CNR, Istituto di Calcolo e Reti ad Alte Prestazioni (ICAR), giugno 2014, RT-ICAR-CS-14-02. 
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scandisce lo specifico ordine logico e sequenziale delle operazioni richieste e di quelle restituite 

dal sistema. Un albero di esecuzione progettato in maniera razionale e mirata, consentirà tempi 

di risposta più brevi e risultati maggiormente corrispondenti alle richieste. Il sistema più utilizzato 

si avvale, per le operazioni di join, aventi lo scopo di unire i dati richiesti a seguito di 

uŶ͛iŶteƌƌogazioŶe,àdi indici e scansione sequenziale, riducendo così il numero di confronti da 

effettuare e di conseguenza limitando ampiamente i tempi di risposta. 

2.3.4. Big data per l’eŵersioŶe del conflitto di interessi 

L͛utilizzoàseŵpƌeàpiƶàesteso, nel settore pubblico, delle tecniche di big data analytics nelle attività 

di compliance riguardanti il conflitto di interessi, ha aperto nuovi e più ampi orizzonti nella 

prevenzione del rischio di fenomeni corruttivi in organizzazioni complesse, quali enti pubblici e 

istituzioni. CoŶà leàŵodeƌŶeà teĐŶologieà dià aŶalisià eà l͛aǀǀeŶtoà dell͛iŶtelligeŶzaà aƌtifiĐiale,à difatti,à

l͛aĐĐƌesĐiutaà ĐapaĐităà dià estƌazioŶe e gestione dei dati ha permesso una puntuale attività di 

ŵoŶitoƌaggioà peƌà l͛eŵeƌsioŶeà dei conflitti di interessi, ed accurate strategie per prevenire il 

rischio dei reati di corruzione. IŶàuŶaàlogiĐaàdiàpƌeǀeŶzioŶeàğàŶeĐessaƌiaàuŶ͛aŶalisiàe valutazione 

del rischio ex ante, che stabilisca protocolli operativi di gestione e controllo, e sanzioni nei 

confronti di coloro che non rispettano gli obblighi.  

Traŵiteàl͛usoàdelleàƌetiàŶeuƌali,àƌetiàdiàŶeuƌoŶiàaƌtifiĐialiàall͛iŶterno di un sistema informatico, e 

degli strumenti di apprendimento automatico, ossia il c.d. machine learning, è possibile effettuare 

analisi sui dati a un livello talmente avanzato da poter individuare relazioni, collegamenti, 

anomalie e tendenze all͛iŶteƌŶoàdiàgƌaŶdiàdataset.à Il punto di forza dei sistemi di modellazione 

basati su reti neurali consiste nella loro potenza, velocità, precisione e flessibilità. Questi sistemi 

sono caratterizzati dalla capacità di elaborare grandi quantità di dati a diversi livelli di dettaglio, 

consentendo di ĐoŶĐeŶtƌaƌeà l͛atteŶzioŶeà eà disporre di maggiori risorse per attività di 

approfondimento e controllo su operazioni sospette o da monitorare nel tempo. Nello specifico, 

Ŷell͛aŵďitoà delà pƌoĐuƌeŵeŶtà puďďliĐo,à paƌtiĐolaƌeà effiĐaĐiaà haŶŶoà le self-organizing maps, 

fondate sul principio per cui un dato si specializza nel riconoscere uno stimolo in grado di 

intercettare la corruzione in ambito pubblico, ďasaŶdosiàsull͛aŶalisiàdiàfattoƌiàeĐoŶoŵiĐiàeàpolitiĐi.à

A seconda dei dati statistici analizzati, è possibile stimare la probabilità di casi di corruzione 

emergenti prima che si verifichino, ĐoŶseŶteŶdoà l͛attuazioŶeà dià ŵisuƌeà pƌeǀeŶtiǀe. È, perciò, 

possibile utilizzare i sistemi di intelligenza artificiale per identificare le vulnerabilità ed indirizzare 
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le azioni e i controlli in particolari aree a rischio. Gli algoritmi su set di dati complessi ed eterogenei 

alla ricerca di indicatori di potenziali conflitti di interessi difficili da individuare, sono stati sempre 

più utilizzati nel contrasto e prevenzione dei fenomeni corruttivi e contenimento della cattiva 

gestione della cosa pubblica.  

áàtalàfiŶe,àpaƌtiĐolaƌeàutilităàhaàl͛ideŶtifiĐazioŶeàdiàiŶdiĐatoƌiàdiàaŶoŵalieà;Đ.d.àƌedàflagͿàƌispettoàaià

comportamenti ed a relazioni ordinarie, nonché la predisposizione di particolareggiati report in 

merito a profili anomali, fra cui si possono citare pƌezziàd͛aĐƋuistoàtƌoppoàdistaŶtiàdallaàŵediaàdià

uŶ͛aƌeaà geogƌafiĐa,à ƌappoƌtià dià paƌeŶtelaà fƌaà soggetti coinvolti nelle transazioni e terze parti, 

movimenti finanziari sospetti. TuttoàĐižàĐoŶàuŶàdupliĐeàsĐopo:àŶoŶàsoloàiŶàuŶ͛ottiĐaàdiàĐoŶtƌastoàaià

comportamenti di rilevanza penale, ma sotto un più ampio punto di vista di identificazione di 

ipotesi di maladministration211. Ogni evento sentinella di un possibile malfunzionamento 

dell͛attiǀităàaŵŵiŶistƌatiǀaàrichiede un adeguato monitoraggio, anche per individuare le idonee 

misure correttive di carattere normativo, organizzativo o amministrativo. 

Una corretta analisi dei dati permette il rafforzamento del sistema di compliance e continui 

adeguamenti dei protocolli di gestione del rischio, non più individuato sulla base delle tradizionali 

attività di indagine empirica, ma sulla base di una pervasiva analisi del patrimonio informativo, in 

grado di individuare profili di criticità non altrimenti identificabili. Lo sviluppo di strumenti così 

potenti modifica il volto dell͛attualeàĐoŵpliaŶĐeàpuďďliĐa,àtƌasfeƌeŶdoàalla macchina molte attività 

di analisi ed indagine, pƌeĐedeŶteŵeŶteàƌiseƌǀateàall͛uoŵo.àLeàpoteŶzialităàeàleàaspettatiǀeàpeƌàuŶà

immediato futuro sono, al riguardo, altissime, tuttavia il trasferimento su una tecnologia 

informatica del ruolo di valutare il rischio ed individuare procedure per gestirlo, non è esente da 

controindicazioni. Mi riferisco, non solo alle problematiche riguardanti la privacy e la tutela del 

dato personale, ma alla vera e propria attendibilità dei dati oggetto di analisi. Ove i dati raccolti e 

filtrati fossero poco attendibili, di conseguenza anche gli indicatori e le analisi di prevenzione 

risulterebbero falsati ed irrealistici. álàfiŶeàdiàeǀitaƌeàl͛utilizzoàdiàsĐenari non utili al contrasto al 

conflitto di interessi o addirittura fuorvianti è, pertanto, necessario imporre severe policy, 

regolamenti e linee guida, nello sviluppo degliàalgoƌitŵiàutilizzatiàŶell͛Amministrazione Pubblica. 

Tale considerazione non può non inserirsi in una più ampia ottica di gestione efficiente dei 

                                                           
211 Anche i casi di maladministration che non si trasformeranno mai in ipotesi di reato, sono comunque di grave 
nocumento alla società, poiché comportano uno spreco di risorse pubbliche ed inefficienze. Sul punto Vannucci A., 
La siĐuƌezza Ŷell͛iŶtegƌità. Politiche anticorruzione, maladministration e tutela dei diritti, in SINAPPSI - Connessioni 

tra ricerca e politiche pubbliche, n. 2/2020. 
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pubblici uffici e di buon andamento degli stessi, secondo quanto previsto ex art. 97 della 

Costituzione. Il rispetto di suddette regole non è, tuttavia, sempre agevole poiché richiederebbe 

il coŶtƌolloà dell͛opeƌatoà dià soggettià esteƌŶià all͛aŵŵiŶistƌazioŶeà stessa,à ossiaà ià pƌogettistià delà

software di analisi dei dati. 

In tale prospettiva potrebbe trovare spazio Ŷell͛iŵŵediatoà futuƌoà una presa di posizione 

legislatiǀaàiŶàŵeƌitoàall͛iŶdiǀiduazioŶeàdi uno standard minimo delle tecniche di sviluppo e utilizzo 

dei suddetti sistemi, con particolare riguardo all͛iŶdiǀiduazioŶeàdellaàďaseàdiàdatiàdaàaŶalizzaƌe,à

della loro fonte, nonché della tipologia di analisi. Da qui la proposta in materia anticorruzione, di 

positiǀizzaƌeà leà Đauteleà daà iŵpoƌƌeà all͛eŶte pubblico, stabilendo uno standard di idoneità 

relativamente al modello organizzativo, in conformità con le indicazioni legislative. Tale scelta già 

è stata effettuata in altri ordinamenti, come quello statunitense, ove le accounting provisions del 

Foreign Corrupt Practices Act212 pƌeǀedoŶoàl͛iŵpleŵeŶtazioŶeàdiàuŶàsisteŵaàdiàĐoŶtƌolloàiŶteƌŶo. 

Potrebbe essere, poi, utile la redazione ed il conseguente rispetto di un codice deontologico e 

disciplinare, nonché linee guida appositi, indirizzati a quegli sviluppatori che collaborano con 

l͛aŵŵiŶistƌazioŶe.à  

2.3.5. I big data nel procurement pubblico 

Ilà pƌoĐuƌeŵeŶtà puďďliĐoà ğà stiŵatoà iŶà uŶà ǀoluŵeà d͛affaƌià dià circa il quattordici per cento del 

prodotto interno lordo dell͛UŶioŶeàeuƌopea213. Stante la sua importanza in termini economici in 

ogni Paese industrializzato, si può facilmente ĐoŵpƌeŶdeƌeà l͛iŶteƌesseà deià goǀeƌŶià

all͛aďďattiŵeŶtoàdeglià spƌeĐhiàdeƌiǀaŶtiàdaà taleà settoƌe. La centralizzazione delle procedure di 

aĐƋuistoà iŶsieŵeà alleà stƌategieà dià tƌasfoƌŵazioŶeà digitaleà eà all͛utilizzoà dià stƌuŵeŶtià dià e-

procurement, costituiscono i pƌiŶĐipalià oƌieŶtaŵeŶtià delleà politiĐheà UEà peƌà l͛iŶŶoǀazioŶe214. 

La condivisione delle informazioni da parte dei soggetti pubblici è uno degli obiettivi principali del 

                                                           
212 Il Foreign Corrupt Practices Act del 1977, con successive modifiche apportate nel 1988 e nel 1998, è un atto 
legislativo del Congresso statunitense in materia di lotta alla corruzione, recante disposizioni volte ad impedire la 
corruzione da parte di società americane, di pubblici ufficiali stranieri, al fine di ottenere o mantenere rapporti 
commerciali. 
213 Fonte: documento dellaàCoŵŵissioŶeàEuƌopeaà͞áppaltiàpuďďliĐiàeffiĐaĐiàiŶàEuƌopaàeàpeƌàl͛Euƌopa͞, Strasburgo, 3 
ottobre 2017, COM(2017) 572 final. 
214 I report dei Paesi europei sugli indici DESI 2021 e sui DMI, che misurano il livello di digitalizzazione e i divari 
all͛iŶteƌŶoàdelà ĐoŶtiŶeŶte,àhaà ǀistoà ilà posizioŶaŵeŶtoàdell͛Italia al ventesimo posto su ventisette, nel ranking dei 
ŵeŵďƌiàdell͛UE,àdietƌoàa Slovenia, Lettonia e Croazia, di poco superiore a Cipro, Slovacchia e Ungheria. Un aiuto potrà 
provenire dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) che ha previsto risorse pari a 9,75 miliardi di euro per 
l͛iŶŶoǀazioŶeàeàgliàiŶteƌǀeŶtiàdiàdigitalizzazione nella P.A.  

https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2017/IT/COM-2017-572-F1-IT-MAIN-PART-1.PDF
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processo di innovazione e digitalizzazione della Pubblica Amministrazione poiché pone in primo 

piaŶoàuŶàeleŵeŶtoàĐhe,àoggi,àhaàassuŶtoàuŶ͛iŵpoƌtaŶzaàpƌiŵaƌiaàiŶàuŶaàpƌospettiǀaàdiàeffiĐaĐiaà

ed efficienza del settore pubblico: la trasparenza. Tali determinazioni favoriscono la 

razionalizzazione della spesa, la collaborazione con gli stakeholder ed il controllo reciproco di 

soggetti pubblici e privati, innalzando conseguentemente il livello dei servizi offerti ai cittadini, la 

coŶĐoƌƌeŶzaàeà l͛effiĐieŶzaà geŶeƌaleàdelà sisteŵa. Fra i fattori più incisivi al fine di una maggior 

trasparenza e controllo in ogni fase della procedura di affidamento spiccano, sicuramente, la 

creazione di una centrale unica di committenza, la condivisione eàl͛iŶteƌopeƌaďilităàa tutti i livelli 

delle banche dati, la creazione di una normativa ad hoc e linee guida per il procurement pubblico 

digitale, la diffusione della tecnologia blockchain eà l͛utilizzoàseŵpƌeàpiƶàŵassiĐĐioàdeiàďigàdataà

analytics. 

Il nuovo approccio data driven è basato sui big data e incentrato sulla loro elaborazione evitando, 

così, quei passaggi burocratici che rappresentano il maggior limite di ogni procedimento 

amministrativo. La transizione che interessa oggi il procurement è volta alla creazione di regole 

ripensate ab origine da un punto di osservazione esclusivamente digitale, rendendo in tal modo 

più snelli e veloci, ma nello stesso tempo più sicuri e precisi, i controlli e le autorizzazioni. Ciò 

significa che non si tende più alla creazione di regole di compatibilità dei formati e delle procedure 

digitali nei confronti di quelle tradizionali, ma le nuove regole vengono scritte appositamente per 

l͛e-procurement. È, anzi, la stessa digitalizzazione a stabilire le nuove regole, basate su parametri 

di maggiore rapidità delle operazioni, trasparenza, interoperabilità, scambio di informazioni. Le 

operazioni di verifica e monitoraggio sono, difatti, più semplici e rapide, poiché si avvalgono di 

enormi quantità di dati confrontate e processate tramite algoritmi ed intelligenza artificiale, 

permettendo così alle amministrazioni centrali di individuare e poter prestare maggior attenzione 

a comportamenti anomali nei rapporti fra le amministrazioni locali e centrali di committenza con 

i vari operatori economici. Ciò permette non solo di analizzare le attività di ogni singola 

amministrazione e la conformità con le linee strategiche geŶeƌaliàdell͛aŵŵiŶistƌazioŶeàĐeŶtƌale,à

ma soprattutto di effettuare le azioni correttive delle procedure, qualora fossero riscontrate delle 

devianze, ovvero la segnalazione delle situazioni di rischio di illiceità alle autorità competenti e di 

maladministration ove venissero riscontrate situazioni di inefficienza. Ad esempio, il confronto 

delle spese omologhe delle diverse Pubbliche Amministrazioni e l͛aŶalisià delle differenti 

condizioni di acquisto, permette di individuare le centrali di committenza virtuose nella 

conduzione degli acquisti, basando le nuove policy e le regole deglià algoƌitŵià sull͛espeƌieŶzaà
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acquisita da queste ultime, e di attenzionare maggiormente quelle meno virtuose e quelle ove le 

situazioni anomale sono più frequenti. Dalla storicizzazione dei dati di spesa delle amministrazioni 

più efficienti si possono, difatti, ricavare parametri minimi per tutte le altre amministrazioni, 

limitando in tal modo sprechi e acquisti sovradimensionati o sovrapagati.  

Big data ed intelligenza artificiale permettono, poi, un controllo a 360 gradi del DGUE (documento 

di gara unico europeo), un formulario standard compilato e sottoscritto dall͛opeƌatoƌeàeĐonomico 

come autocertificazione in cui sono elencati i requisiti di partecipazione, pubblicato in relazione 

ad un determinato bando di gara. Il confronto operato dagli algoritmi fra i dataset consente, poi, 

di rilevare eventuali conflitti di interessi non dichiarati e di risolverli prima della commissione di 

uŶàeǀeŶtualeàilleĐito,àĐoŶàl͛esĐlusioŶeàdallaàgaƌaàdell͛opeƌatoƌe,àoǀǀeƌoàĐoŶàl͛asteŶsioŶeàdaàpaƌteà

del pubblico dipendente. Sarebbe, a tal fine, necessario predisporre regole e conseguenze certe 

al verificarsi di situazioni predeterminate, evitando di lasciare una eccessiva discrezionalità al 

superiore gerarchico del pubblico dipendente in situazione di conflitto di interessi. 

 L͛oƌieŶtaŵeŶtoàdell͛Euƌopaàǀeƌso la realizzazione di una struttura centralizzata per le procedure 

di controllo, lo scambio informativo e la valutazione dei rischi, consentirà in maniera sempre più 

estesaà l͛iŶdiǀiduazioŶeà dià ĐoŶflittià dià iŶteƌessià eà ĐoƌƌelazioŶià ĐoŶà fƌodià eà feŶoŵeŶià Đoƌruttivi, 

difficilmente riconoscibili con i tradizionali metodi di analisi. áàtalàfiŶe,àl͛iŶĐƌoĐioàdiàiŶfoƌŵazioŶià

deŵateƌializzateàdiàďaŶĐheàdatià suglià appalti,àdell͛aƌĐhiǀioàdelleà fattuƌe,àdeiàdatiàestƌaiďiliàdalleà

piattaforme digitali e di pagine web di organizzazioni e società che hanno ricevuto finanziamenti 

a seguito di un appalto, costituisce uŶàiŶfalliďileàstƌuŵeŶtoàpeƌàl͛iŶdiǀiduazioŶeàedàilàĐoŶtƌastoàdelà

conflitto di interessi. 

L͛oďiettiǀoàdella digitalizzazione peƌà l͛UEàè quello di creare un sistema di e-procurement in cui 

venga applicato il principio del c.d. once only, in cui le informazioni richieste alle imprese siano 

fornite una sola volta alla P.A., la quale porterà a completamento la procedura di gara basandosi 

sul proprio patrimonio informativo e documentale. Ciò richiede, necessariamente, 

uŶ͛iŶfƌastƌuttuƌa basata su regole di interoperabilità dei dati e processi intimamente connessi e 

basati sulla correlazione e coerenza delle informazioni215. A tal fine è entrato in funzione il registro 

                                                           
215 Cirillo A., La sfida del procurement pubblico: stare al passo con le imprese, in A.D.,àpƌoĐuƌeŵeŶtàdell͛iŶŶoǀazioŶe,à
18 febbraio 2019. 
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europeo e-Certis216, uno strumento per facilitare lo scambio di informazione tra operatori e 

amministrazioni degli Stati Membri, il quale consente tramite una piattaforma on-line di 

identificare le certificazioni, attestazioni o altri mezzi di prova richiedibili ad un operatore 

economico, a fronte della verifica del possesso dei requisiti di gara. Anche tale strumento può 

ĐoŶtƌiďuiƌeà iŶà ŵaŶieƌaà deteƌŵiŶaŶteà all͛iŶdiǀiduazioŶeà dià eǀeŶtuali anomalie o conflitti di 

interessi, poiché consente un continuo scambio di informazioni, anche a livello transfrontaliero. 

Tra gli obblighi di pubblicità eàtƌaspaƌeŶza,àĐoŶsideƌatiàdall͛UŶioŶeàeuƌopeaàuŶà iŵpƌesĐiŶdiďileà

puŶtoà dià paƌteŶzaà peƌà uŶ͛aŵŵiŶistrazione efficiente, è prevista la pubblicazione su Gazzetta 

Ufficiale europea (OJEU) di bandi ed avvisi di gara, per tramite del servizio elettronico TED 

(Tenders Electronic Daily)217. Al fine di una maggior trasparenza e controlli più stringenti, la Banca 

Datià NazioŶaleà deià CoŶtƌattià PuďďliĐià ;BDNCPͿà gestitaà dall͛áNáC, colleziona i dati del Sistema 

Informativo Monitoraggio Gare (SIMOG), utilizzato dalle amministrazioni peƌà l͛otteŶiŵeŶtoàdelà

Codice Identificativo di Gara (CIG), elemento essenziale per poter procedere alla fase di 

aggiudicazione. La BDNCP raccoglie le diverse informazioni che caratterizzano la storia della gara, 

quali i dati dell͛aggiudiĐataƌio,à gli importi, le date di inizio e fine contratto, utili sia ai fini di 

monitoraggio e di vigilanza, che di analisi e di programmazione della spesa pubblica da parte delle 

amministrazioni competenti. 

2.4. Predictive policing 

2.4.1. Tecniche di polizia predittiva  

Per predictive policing o polizia predittiva si intende Ƌuell͛iŶsieŵeàdiàattiǀităàche presuppongono 

l͛utilizzoàdiàŵodelliàŵateŵatiĐiàattiàaàĐoŵpieƌeàuŶ͛aŶalisiàalàfiŶeàdiàiŶdiǀiduaƌeàpoteŶzialiàattiǀităà

criminali ovvero identificare aree geografiche o gruppi sociali nel cui ambito i soggetti sono più 

propensi a commettere reati. Nello specifico, essa si concretizza nell͛elaborazione, da parte delle 

foƌzeàdell͛odiŶeàeàdell͛autoƌităàgiudiziaƌia,àdiàgƌaŶdiàƋuaŶtităàdiàdatiàassoĐiatiàaàŵodelliàstatistici ed 

algoƌitŵi,àpeƌàl͛ideŶtifiĐazioŶeàdiàpotenziali ed ipotizzabili attività delittuose. Ciò ha conferito un 

                                                           
216 L͛utilizzoàdiàe-Certis è stato introdotto dalla direttiva europea 2014/24/EU ed in Italia è stato recepito dal Codice 
dei Contratti Pubblici, d.lgs. 50/2016 e s.m.i., citato negli articoli: 85 - Documento di gara unico europeo (DGUE); 86 
- Mezzi di prova; 88 – Registro on line dei certificati (e-Certis). 
217 I bandi e gli avvisi sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea attraverso il sito TED entro 5 giorni 
dalà ƌiĐeǀiŵeŶtoàdaàpaƌteàdell'UffiĐioàdelleàpuďďliĐazioŶi.àGliàaǀǀisià iŶǀiatiàdalleà istituzioŶiàdell͛UEàǀeŶgoŶoàtƌadottià
integralmente in tutte le lingue ufficiali dei Paesi membri e pubblicati entro massimo 12 giorni a norma dell'articolo 
103, paragrafo 1, del regolamento finanziario. 
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ƌuoloàpƌiŵaƌioàall͛iŶtelligeŶzaàaƌtificiale e alla c.d. data driven policing, ossia l͛attività di polizia 

basata sulla rielaborazione di smisurate masse di dati ed in particolare l͛aŶalisi predittiva che ha 

il fine di valutare il rischio di connessioni illecite, difficilmente determinabile con qualsivoglia altro 

sistema. I software di predictive policing si avvalgono di enormi dataset da cui raccogliere le 

informazioni per mezzo di moderne tecniche analitiche, e sono proficuamente utilizzati 

Ŷell͛iŶdiǀiduazioŶeà dià presumibili situazioŶià dià ĐoŶflittià d͛iŶteƌesseà Đheà potƌeďďeƌoà sfoĐiaƌeà iŶà

eventi corruttivi. 

Le tecniche più diffuse di predictive policing permettono, attraverso sofisticati software che 

incrociano dati provenienti da fonti eterogenee pubbliche e private, fra cui le informazioni relative 

a notizie di reati precedentemente commessi ed i profili dei sospettati rintracciati nei network di 

relazione sociale, l͛iŶdiǀiduazioŶeàdià aƌeeà teƌƌitoƌialià aàŵaggioƌà ƌisĐhioàdià attiǀităàdelittuose,àdià

ambienti lavorativi ove si compiono frequenti illeciti o probabilità di recidiva di determinati 

soggetti. L͛utilizzoàdi tali strumenti, secondo recenti statistiche, ha indubbiamente determinato 

una riduzione dei crimini218,à ŵaà l͛aŶalisià dià uŶà Ŷuŵeƌoà altissiŵoà dià iŶfoƌŵazioŶià pužà Đƌeaƌeà

pregiudizi ed iniquità. Tuttavia, secondo i sostenitori delle tecniche predittive, non vi è alcun 

ƌisĐhioàpeƌàlaàliďeƌtăàdell͛iŶdiǀiduo,àpoiĐhĠ alcun soggetto sarà mai privato della propria libertà o 

incriminato soltanto in base alle analisi predittive. Queste, difatti, avranno soltanto una valenza 

con riguardo alla concentrazione di controlli di polizia ed indagini degli iŶƋuiƌeŶtiàŶell͛ambito di 

situazioni a rischio, mentre soltanto nell͛ipotesiàiŶàĐuiàvenissero riscontrati effettivamente i reati, 

avrebbe luogoàl͛iŶĐƌiŵiŶazioŶeàedàinizio la fase processuale. In una logica a favore delle tecniche 

predittive, tali modelli non solo non costituiscono alcun rischio per i diritti umani ma, per 

converso, possono essere utilizzati come strumento di controllo per anticipare la cattiva condotta 

degli agenti e dei corpi di polizia in generale, proprio al fine di evitare discriminazioni ed abusi 

perpetrati dagli stessi nei confronti di persone di specifiche etnie o abitanti di determinati 

quartieri. 

Per predire il momento iŶàĐuiàuŶ͛azioŶeàĐƌiŵiŶaleàpužàesseƌeàĐoŵpiutaàĐoŶàelevate probabilità ci 

si avvale di due categorie analitiche differenti: l͛aŶalisiàspazio temporale che utilizza i dati storici 

                                                           
218 Il Los Angeles Police Department ha testato la nuova metodologia, riscontrando una diminuzione complessiva dei 
ĐƌiŵiŶiàdelàϭϮ%.àL͛iŵpleŵeŶtazioŶeàdi un software di predictive policing a Santa Cruz in California, che elabora mappe 
hot spot indicanti aree ad alto rischio, ha consentito una drastica riduzione dei furti del 19%. Camden, considerata la 
città più pericolosa degli USA, grazie ai software di predictive policing ha visto una riduzione degli omicidi del 41% e 
della criminalità in generale del 26%. 
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dei crimini, come le c.d. heat maps, oppure l͛elaďoƌazioŶeà dei dati geografici associati al 

rischio, con la conseguente creazione di modelli predittivi geo-spaziali. I sistemi di predictive 

policing incrociano prevalentemente dati storici e informazioni provenienti da differenti fonti per 

definire trend di comportamenti criminali prevedibili, avvalendosi di analisi statistiche effettuate 

tramite algoritmi complessi, big data analytics e machine learning, per la creazione di heat maps, 

ossia mappe di calore con una rappresentazione visiva del comportamento dei soggetti analizzati 

divisi per area geografica o gruppo etnico. Per ciò che riguarda la classificazione dei modelli, in 

base al loro obiettivo viene focalizzata l͛atteŶzioŶeà sulà luogoàeà ilàŵoŵeŶtoàdelàpƌoďaďileà attoà

criminoso, grazie alla c.d. hot spot analysis. La hot spot analysis è una delle categorie di tecniche 

maggiormente utilizzate dagli analisti nella predictive policing, poiché permette di individuare 

le aree a più alto rischio criminalità incrociando dati storici sui reati ed informazioni presenti nei 

dataset, che vengono poi visualizzati sulla mappa. La categoria della hot spot analysis si avvale 

dell͛utilizzoàdellaàtecnica predittiva delle grid maps, la quale consente di suddividere, attraverso 

l͛usoàdiàĐooƌdiŶateàĐaƌtesiaŶe,àle aree oggetto di analisi e misurare la quantità di reati avvenuti 

per ognuna di esse, individuando le zone calde presenti sulla mappa. Al fine di individuare zone 

sempre più precise vengono visualizzati sulla mappa dei raggruppamenti ellittici (covering 

ellipses) definiti tramite clusters che riuniscono ĐoŶà uŶ͛iŶteƌpolazioŶeà le zone calde alle zone 

limitrofe ad esse. Questo approccio risulta particolarmente utile poiché segnala geograficamente 

i crimini previsti con maggiori probabilità219. La tecnica di hot spot analysis è ampiamente testata 

in numerosi Paesi, ed ha conseguito notevoli risultati nelle aree ad alta concentrazione di 

criminalità220.  

I modelli analitici basati sul near-repeat consentono di predire il luogo del crimine in un prossimo 

futuro basandosi sui big data. Essi si basano sulla teoria criminologica della multi-

vittimizzazione221, per cui coloro che hanno subito in passato dei reati hanno più probabilità di 

                                                           
219 L͛algoƌitŵoàŵaggioƌŵeŶteà utilizzatoà nella categoria della hot spot analysis è il Nearest Neighbor Hierarchical 
Clustering (NNHC). 
220 I risultati conseguiti con l͛opeƌazioŶeà“áVVYàĐoŶdottaàdallaàpoliziaàdelleàWestàMidlaŶdsàhaŶŶoàpoƌtatoàadàuŶaà
riduzione significativa nelle aree di criminalità di livello medio e alto. Tecniche analoghe, basate su regressioni, sono 
state utilizzate dal dipartimento di poliziaàdiàWashiŶgtoŶàD.C.àpeƌàuŶ͛aŶalisiàpƌedittiǀaàdeiàƌeatiàdiàƌapiŶe,àĐoŶàottiŵià
risultati. 
221 Taleàteoƌiaàğàďasataàsull͛ideaàdiàoŵogeŶeităàspazialeàeàteŵpoƌaleàdelàƌisĐhio.àádàeseŵpioàalĐuŶeàĐategoƌieàdiàƌeatià
accadono con più probabilità a determinate categorie di soggetti ed in determinati luoghi ed ore del giorno. 
“ull͛aƌgoŵeŶtoàsiàǀeda:àMoŶzaŶiàM.,àBeƌtoliàE.,àManuale di vittimologia. Nuovi modelli esplicativi in criminologia e 

vittimologia, L.U., 2016; Curti S., Criminologia e sociologia della devianza, Cedam, 2020; Sette R., Criminologia e 

vittimologia, Minerva ed. Bologna, 2011. 
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subirne nuovamente. Allo stesso modo, i crimini possono accadere con maggiori probabilità in 

luoghi e condizioni temporali analoghi a quelli già avvenuti in passato, in considerazione del fatto 

che gli autori dei reati agiscono secondo schemi prevedibili. L͛aŶalisiàspazioàteŵpoƌale viene, poi, 

effettuata in considerazione di innumerevoli variabili (c.d. modelli temporali della criminalità), fra 

Đuiàl͛oƌaàeàilàgioƌŶoàdell͛aǀǀeŶiŵeŶtoàdiàun crimine, la stagione o le condizioni metereologiche, i 

fattoƌià aŵďieŶtalià Đoŵeà l͛illuŵiŶazioŶeàdell͛aƌea. La risk terrain analysis, il cui modello è stato 

sviluppato in New Jersey, utilizza un approccio statistico che caratterizza il rischio di reato di una 

regione in base ai suoi tratti geo-spaziali prendendo in considerazione caratteristiche di 

interesse quali stazioni, negozi di alcolici, bar, discoteche e locali notturni in genere. Altro 

strumento utilizzato per le analisi predittive è il social network analysis basato sulle variabili 

relazionali del rapporto fra soggetti, quali legami familiari, amicizie, frequentazioni, affiliazioni ad 

organizzazioni. Grazie al mapping dei rapporti interpersonali è possibile estrarre informazioni utili 

per prevenire crimini ed effettuare indagini più approfondite. 

Uno dei più famosi software di predictive policing è il PredPol sviluppato in collaborazione tra il 

dipartimento di polizia di Los Angeles e l͛UŶiǀeƌsităàdellaàCalifoƌŶia.àEssoàsiàaǀǀaleàdelàmachine 

learning utilizzando per la predizione dati storici che considerano data, ora, luogo e tipologia di 

crimine commesso. Leà pƌedizioŶià ǀeŶgoŶoà ǀisualizzateà tƌaŵiteà uŶ͛interfaccia sul modello di 

Google Maps che mette in evidenza gli hot spot che rappresentano le zone a più alto rischio, nelle 

quali viene chiesto agli agenti di pattugliare dedicandovi circa il dieci per cento del tempo del loro 

turno. Per individuare gli hot spot vengono utilizzati i modelli ETAS (epidemic-type aftershock 

sequence) che si basano su condizioni ambientali costanti nel tempo e su cambiamenti dinamici 

del rischio. Grazie alla previsione delle aree calde da parte del modello, ogni dodici ore vengono 

evidenziate le zone che necessitano di pattugliamento permettendo una migliore allocazione 

delle risorse di polizia. Ilà liŵiteà delà softǁaƌeà ğà Đostituitoà dallaà possiďilităà dià uŶ͛elaďoƌazioŶeà

distoƌtaàdeiàdati,àdoǀutaàpƌiŶĐipalŵeŶteàall͛utilizzoà informazioni sui crimini precedenti, dai quali 

l͛algoƌitŵoàpužà ƌiĐaǀaƌeà seŵpƌe le stesse previsioni generando un c.d. loop, con conseguenti 

predizioni errate dei medesimi hot spot e rischio di pregiudizi razziali e ghettizzazioni. Se, difatti, 

in una zona vengono segnalati più crimini e di conseguenza viene maggiormente pattugliata, 
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immancabilmente verranno individuati ancora più crimini, rendendo tale area ancora più soggetta 

a controllo222. 

HCR 20 è un software per il risk assessment di crimini violenti. La gestione del rischio di violenza 

è basata sul modello di valutazione Structured Professional Judgment (SPJ), ed ha il fine di 

identificare i casi in cui i soggetti rappresentano un rischio di comportamento violento e recidiva 

di reato, e determinare quali misure sono necessarie per proteggere la sicurezza pubblica. Il 

software si è dimostrato uno strumento centrale per il decision making nei contesti carcerari e 

forensi, aiutando gli esperti a definire quali azioni mettere in atto per il possibile recupero e per 

tutelare la sicurezza dei soggetti esposti a tale rischio, fornendo altresì informazioni utili per 

l͛iŶseƌiŵeŶtoàdell͛iŶdiǀiduoàŶelàĐoŶtestoàdeteŶtiǀo,àpeƌàlaàsuaàƌieduĐazioŶeàeàl͛eǀeŶtualeàattiǀităà

terapeutica, nonché per la programmazione mirata al suo reinserimento in società e la 

risocializzazione. La valutazione della pericolosità sociale e del rischio di recidiva criminale si basa 

sulla storia clinica del soggetto nel passato, condizione clinica nel presente e fattori di rischio 

futuro relativi alla sua condizione personale. 

Particolarmente diffuso nelle attività di intelligence di tutto il mondo è lo statunitense Palantir 

Gotham, famoso per aver contribuito al contrasto ai cartelli del narcotraffico, ed utilizzato anche 

dalle forze militari nelle attività di localizzazione di terroristi internazionali. Si occupa anche di 

contrasto alle frodi, alloàspioŶaggioàiŶdustƌialeàeàall͛iŵŵigƌazioŶeàĐlaŶdestiŶa.àIl software riesce 

ad individuare con buona approssimazione i luoghi in cui con ampia probabilità potrebbe essere 

commesso uno specifico crimine, grazie alla mappatura delle relazioni interpersonali tra individui, 

anche quelli che non sono sospettati di un crimine. Fra i maggiori successi degli ultimi anni vi è, 

certamente, il riconoscimento facciale dei due attentatori ceceni della maratona di Boston223. 

Il software predittivo Compas ĐoŶseŶte,àaǀǀaleŶdosiàdell͛aŶalisiàdiàdatiàpeƌsoŶaliàdiàsoggettiàĐheà

hanno commesso reati, un giudizio prognostico sul rischio di recidiva. L͛appliĐatiǀoàğàiŶàgƌadoàdià

identificare basandosi su analisi statistiche, il rischio di recidiva sotto più aspetti: pretrial risk, 

general recidivism, violent recidivism. Accanto alla funzione predittiva il sistema elabora anche 

                                                           
222 Cfr. Stroud M., Official Police Business: Does predictive policing actually work? Crime forecasting tools are taking 

off, but good data is hard to find, in The Verge, maggio 2016. 
223 L͛atteŶtatoàteƌƌoƌistiĐoàallaàŵaƌatoŶaàaŶŶualeàdiàBostoŶ,àĐoŵpiutoàdaàdueàatteŶtatoƌiàĐeĐeŶià ilàϭϱàapƌileàϮϬϭϯà
tramite due ordigni artigianali, ha cagionato la morte di tre persone, fra cui un bambino di otto anni, ed il ferimento 
di altre 264. Gli attentatori, DžoĐhaƌàe Tamerlan Carnaev, sono stati subito individuati dal software di riconoscimento 
faĐĐialeàPalaŶtiƌàGothaŵàiŶàdotazioŶeàall͛FBI,àpeƌŵetteŶdoàl͛uĐĐisioŶeàdiàuŶoàdiàessiàeàlaàĐattuƌaàdell͛altƌo. 
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una c.d. need scale, idonea a definire il profilo del soggetto e le esigenze di riabilitazione dello 

stesso. I dati reperiti concorrono a determinare un valore numerico di rischio di recidiva. Tuttavia 

laàŵaŶĐaŶzaàdiàtƌaspaƌeŶzaàdelàpƌoĐediŵeŶtoàattƌaǀeƌsoàĐuiàl͛algoƌitŵoàelabora tale valore è stata 

oggetto di critiche, soprattutto dopo il discusso caso State vs. Loomis224. 

Anche in Italia sono ormai numerose le realtà locali che fanno uso di sistemi predittivi. Uno dei 

primi, denominato Pelta Suite, è un software che processa grandi quantità di dati e, grazie ad un 

algoritmo avanzato permette la previsione di eventi dannosi per la sicurezza pubblica. Il tutto 

seĐoŶdoàuŶaàǀisioŶeàŶoŶàƌipaƌatoƌiaàdelàdaŶŶoàŵaàdiàpƌeǀeŶzioŶeàdell͛illeĐito225 gƌazieàall͛aŶalisià

predittiva che consente di effettuare controlli non random, ma mirati per le situazioni di maggior 

rischio. Ciò consente un minor spreco di risorse, umane ed economiche, siaàŶell͛eǀeŶtualeàfaseà

delle indagini che del conseguente giudizio in caso di reato. Grazie alle funzioni di machine 

leaƌŶiŶg,à poi,à l͛algoƌitŵoà iŵpaƌaà dallaà pƌopƌiaà espeƌieŶzaà diǀeŶeŶdoà seŵpƌeà piƶà affidaďileà eà

preciso, con analisi predittive sempre più attendibili ed aderenti alla realtà. È di recente 

implementazione in alcune località italiane il sistema algoritmico XLAW, uŶ͛appliĐazioŶeà dià

tecniche di polizia predittiva per la sicurezza delle aree urbane basato sulla possibilità di poter 

prevedere con un tasso di accuratezza attribuito entro un range compreso fra l͛ottaŶtasette e il 

novantaquattro per cento, crimini di tipologia c.d. predatoria quali rapine e truffe. Grazie ad 

algoritmi di machine learning il sistema offre una soluzione probabilistica per individuare 

tendenze e pattern negli episodi criminali, ed è in grado di identificare potenziali sospetti di reati 

e hot spot, luoghi georeferenziati che con alta probabilità si trasformano in scene di possibili 

crimini.  

Il software di polizia predittiva KeyCrime, sviluppato a Milano a partire dal 2007 con lo scopo 

precipuo di ridurre il numero di rapine perpetrate nei confronti di specifici esercizi commerciali, 

ha fatto registrare nelle località in cui è stato utilizzato, un calo con picchi dell͛ottantotto per 

cento di tale tipologia di reato226. Ilà ŵodelloà dià pƌeǀisioŶeà foƌŶitoà dall͛algoƌitŵoà sià ďasaà

                                                           
224 Vedi supra, paragrafo 2.1.1. 
225 SeĐoŶdoàilàPƌof.àDiàGeŶŶaƌoàG.àdell͛UŶiǀeƌsităàFedeƌiĐoàIIàdiàNapoli, l͛iŵpiegoàdiàsoftǁaƌeàdiàpƌediĐtiǀeàpoliĐiŶgà͞ha 
spostatoà ilà Đostƌuttoà stƌategiĐoà dell͛azioŶeà dià ĐoŶtƌolloà daà uŶaà ǀisioŶeà ƌipaƌatoƌiaà delà daŶŶoà adà uŶaà ǀisioŶeà
probabilistica del rischio, quindi da una logica di rincorsa dei problemi e degli effetti che essi generano tipica della 
permanente emergenza, ad una che lavora sugli schemi della prevenzione͟. 
226 Risultati riportati sul sito ufficiale di KeyCrime relativi al periodo 2009-2017, fonte Questura di Milano: per le rapine 
iŶàďaŶĐaàlaàƌiduzioŶeàğàdell͛ϴϴ,ϴ%,àŵeŶtƌeàiàdatiàaggƌegatiàdelleàƌapiŶeàaàMilaŶoàĐoŶàl͛utilizzoàdelàsoftǁaƌeàhaŶŶoàǀistoà
una diminuzione di tali reati del 58%. Secondo le analisi basate sui dati ufficiali Ossif la riduzione di tali reati nelle 
località che si avvalgono del KeyCrime raggiunge agevolmente il 50%.  
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sull͛aďitualităà deià ĐoŵpoƌtaŵeŶtià ĐƌiŵiŶali e conseguente prevedibilità di aree e situazioni di 

rischio, compresi i tratti distintivi delle vittime. Dai dati raccolti vengono estratte informazioni 

sulle rapine, sugli autori, sulle armi e sui veicoli utilizzati dai criminali, infine sulle stesse vittime. 

Ciò consente di stabilire dei collegamenti fra le rapine ed individuare comportamenti ricorsivi, le 

cosiddette serie criminali, permettendo la predizione di nuovi episodi ĐoŶà uŶ͛aĐĐuƌatezzaà

sorprendente. L͛approccio metodologico del software è completamente differente dallo 

statunitense PredPol, poiché non prevede una mappatura della città e una ricerca delle zone ad 

alto rischio di criminalità su cui indirizzare più pattugliamenti a scopo deterrente e preventivo, 

ma si concentra sulla ricerca di informazioni utili a ricostruire le serie criminali tramite un crime 

linking227, per aŶtiĐipaƌeà uŶ͛azioŶeà ĐƌiŵiŶosa sulla base degli eventi precedenti. I risultati di 

KeyCrime sono stati analizzati dalla Essex University, i cui studi hanno evidenziato il suo maggior 

punto di forza, nella sua peculiarità di non lavorare su base puramente statistica, come avviene 

in quasi tutti gli altri applicativi di polizia predittiva, ma di definire anche le modalità dei crimini 

previsti, grazie ad un͛aŶalisiàĐoŵpoƌtaŵeŶtaleàdell͛autoƌeàeàdeiàsuoiàtƌattiàpsiĐologiĐi. Il maggior 

limite del KeyCrime228 è rappresentato, invece, dalle ingenti risorse investigative impiegate 

durante la delicata fase di collezione dei dati. 

Gianos è un software di predictive policing utilizzato dal novanta per cento delle banche italiane 

per individuare eventuali indici di anomalia che individuano la probabilità di riciclaggio di denaro. 

Le anomalie sono elaborate da innumerevoli regole prefissate, decise sulla base di minuziose 

sperimentazioni, messe a punto da un comitato interbancario di esperti sulla base di istruzioni 

operatiǀeàeŵaŶateàdellaàBaŶĐaàd͛Italia.  

È invece rimasto a livello sperimentale il progetto S.O.Cr.A.Te.S. la cui finalità è di attuare una 

matrice statistico-criminologica di criminal profiling, rappresentativa del modello 

comportamentale di soggetti che si sono macchiati di crimini violenti a sfondo sessuale, nonché 

le variabili sintomatiche che li legano alla scena di un delitto. áŶĐheà iŶà Ƌuestoà Đasoà l͛attiǀităà

predittiva è basata prevalentemente su dati storici riguardanti i delitti avvenuti in tempi 

relativamente recenti, in maniera analoga al sistema Compas statunitense. 

                                                           
227 Sulle moderne tecniche di crime linking e criminal profiling, Russo F., Manuale di criminal profiling. Teorie e 

tecniche per tracciare il profilo psicologico degli autori di crimini violenti, Celid Editore, aprile 2018, p.181 ss. 
228 Cfr . Venturi M., KeyCrime. La chiave del crimine, in Profiling, 14/01/2010, p. 3 ss. 
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Nel nostro Paese non vi è una regolamentazione legislativa in materia di polizia predittiva. 

Tuttavia una recente pronuncia del Consiglio di Stato, la sentenza n. 2270 del 08.04.2019, per la 

prima volta si è espressa in materia di giustizia predittiva ed utilizzo di algoritmi completamente 

automatizzati, gettando le basi per la futura disciplina. Il caso riguarda la nomina e il trasferimento 

di docenti avvenuti tramite algoritmi informatici. In virtù delle disfunzioni evidenti emerse, il 

Consiglio di Stato,à dopoà aǀeƌà statuitoà laà liĐeităà dell͛utilizzoà dià opeƌazioni algoritmiche 

automatizzate, ha colto l’occasione per definire alcuni punti chiave della materia, ritenendo che 

gli algoritmi dovessero operare in coerenza con i principi di imparzialità, trasparenza, 

ragionevolezza, proporzionalità, e pubblicità, oltre a dover essere oggettivi e privi di 

discrezionalità. L͛algoƌitŵo deve, poi, essere sottoposto ad aggiornamenti e controlli frequenti 

Đheà peƌŵettaŶoà dià ŵoŶitoƌaƌŶeà laà tƌaspaƌeŶza,à Ƌuest͛ultiŵaà iŶtesaà siaà ƌiguaƌdoà leà ŵodalităà

operative del sistema, sia la conoscibilità dei soggetti che hanno materialmente elaborato gli 

algoritmi, i quali devono peraltro predisporre tutte le misure utili per correggere eventuali errori 

al fine di impedire effetti discriminatori nei confronti delle persone229. 

  

  

                                                           
229 “eĐoŶdoàilàCoŶsiglioàdià“tatoà͞l͛asseŶzaàdiàiŶteƌǀeŶtoàuŵaŶoàiŶàuŶ͛attiǀităàdiàŵeƌaàĐlassifiĐazione automatica di 
istaŶzeàŶuŵeƌose,àseĐoŶdoàƌegoleàpƌedeteƌŵiŶateà;ĐheàsoŶo,àƋuesteàsŞ,àelaďoƌateàdall͛uoŵoͿ,àeàl͛affidaŵeŶtoàdiàtaleà
attività a un efficiente elaboratore elettronico appaiono come doverose declinazioni dell͛aƌt.àϵϳàCost. coerenti con 
l͛attuale evoluzione tecnologica͟,àtuttaǀiaà͞il meccanismo attraverso il quale si concretizza la decisione robotizzata 
;oǀǀeƌoàl͛algoƌitŵoͿàdeǀeàesseƌeà͞ĐoŶosĐiďile͟,àseĐoŶdoàuŶaàdeĐliŶazioŶeàƌaffoƌzataàdelàpƌiŶĐipioàdiàtƌaspaƌeŶza,àĐheà
implica anche quello della piena conoscibilità di una regola espressa in un linguaggio differente da quello giuridico. 
[…]à IŶà seĐoŶdoà luogo,à laà ƌegolaàalgoƌitŵiĐaàdeǀeàesseƌeàŶoŶàsoloàĐoŶosĐiďileà iŶà sĠ,àŵaàaŶĐheàsoggettaàallaàpieŶaà
cognizione, e al pieno sindacato, del giudice ammiŶistƌatiǀo͟. 
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Capitolo 3. I rischi connessi alle nuove tecnologie e la tutela dei dati 

3.1. Rischi connessi ai big data e alle attività di predictive policing 

3.1.1. Violazioni dei diritti umani e discriminazioni 

Neglià ultiŵià aŶŶià sià ğà ƌisĐoŶtƌatoà uŶà iŶĐƌeŵeŶtoà espoŶeŶzialeà dell͛utilizzo delle moderne 

tecnologie data driven, dovuto ai benefici che esse possono apportare alla ricerca e alla scienza 

in innumerevoli settori, con particolare riguardo alle analisi predittive. È necessario, tuttavia, 

tenere sempre in considerazione i rischi che tali strumenti innovativi possono rappresentare nei 

confronti di diritti costituzionalmente tutelati, ed in particolare del diritto di eguaglianza e quello 

della tutela della privacy. La raccolta di dati genetici dei pazienti ha, ad esempio, aiutato in 

ŵaŶieƌaàsigŶifiĐatiǀaàl͛iŶdiǀiduazioŶe,àlaàpƌeǀeŶzioŶeàeàlaàĐuƌaàdiàgƌaǀiàŵalattie,àŵaàŶeiàĐasiàiŶàĐuià

non sono state predisposte sufficienti precauzioni a tutela dei diritti umani, si è verificata la 

divulgazione di informazioni personali sensibili. Oǀeàl͛utilizzoàdi tali dati non venga regolato da 

precisi dettami giuridici e deontologici, il rischio maggiore è quello della c.d. discriminazione 

genetica,àpeƌàĐuiàdall͛aŶalisiàdelleà iŶfoƌŵazioŶià leàassiĐuƌazioŶiàpotƌeďďeƌoàdeĐideƌeàl͛eŶtităàdelà

premio basandosi sul rischio genetico, oppure le imprese potrebbero decidere politiche di 

assunzione discriminando alcune fasce di popolazione geneticamente più fragile e maggiormente 

predisposta alle malattie230. 

L͛iŵŵagazziŶaŵeŶtoàeàl͛aŶalisiàdiàŵasseàdiàdati eterogenei raccolti dalla rete, ed in particolare 

l͛utilizzo dei big data e le attività di predictive policing si sono rivelati di grande aiuto per 

l͛iŶdiǀiduazioŶeàdi situazioni ad alto rischio di commissione di reati. La concentrazione di risorse 

umane ed economiche nelle aree a maggior rischio ha sortito il duplice effetto di deterrente con 

riguardo alla commissione di nuovi crimini e minor spreco di risorse dovuto a controlli mirati e 

non generalizzati. Nonostante i notevoli risultati ottenuti per merito delle predette tecnologie, 

numerose sono state le critiche in riferimento al loro utilizzo. Una delle maggiori problematiche 

riguardanti big data e attività di predictive policing attiene al concreto rischio di alimentare 

pregiudizi e diseguaglianze, con conseguente violazione di diritti costituzionalmente tutelati231. 

                                                           
230 Sulla discriminazione genetica, cfr., Bianchi Clerici G., Le grandi sfide: open data, genomica, intelligenza artificiale, 
in Garante per la protezione dei dati personali, Big data e Privacy. La nuova geografia dei poteri, Atti del convegno, 
30 gennaio 2017, p.85. 
231 áŶtoŶelloà“oƌo,àPƌesideŶteàdelàGaƌaŶteàpeƌàlaàpƌotezioŶeàdeiàdatiàpeƌsoŶaliàfiŶoàalàϮϬϮϬ,àŶell͛iŶteƌǀeŶtoàdelàgeŶŶaioà
ϮϬϭϳàalàCoŶǀegŶoà͞BigàDataàeàPƌiǀaĐǇ.àLaàŶuoǀaàgeogƌafiaàdeiàpoteƌi͟,àaffeƌŵaǀaà͞L͛atteŶzioŶeàaiàBigàDataàŶoŶàpuò 
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L͛utilizzoàdell͛iŶtelligeŶzaàaƌtifiĐialeàeàdiàalgoƌitŵiàaǀaŶzatiàpeƌàlaàpƌedizioŶeàdiàeǀeŶtiàilleĐitiàdeǀe, 

difatti, sempre essere dosato con sapienza e moderazione evitando usi scorretti e sproporzionati, 

e con limiti precisi determinati dalla legge, proprio per non incorrere in problematiche riguardanti 

il rispetto dei diritti umani, che renderebbero qualsivoglia rimedio tecnologico peggiore del male, 

con la proposizione di scelte eticamente e giuridicamente inappropriate.  

“iàpeŶsiàalàĐostaŶteàpattugliaŵeŶtoàdelleàfoƌzeàdell͛oƌdiŶeàesclusivamente in determinati quartieri 

identificati dagli algoritmi come luoghi ad alto rischio criminalità o probabilità di reato, oppure al 

pedinamento di soggetti considerati a rischio di recidiva, o all͛iŶseƌiŵeŶtoàdiàsoggettiàŶelleàblack 

list anti terrorismo sulla base dei contatti telefonici e delle relazioni interpersonali. In particolare, 

l͛affidaŵeŶtoà adà algoƌitŵià pƌedittiǀià Đheà pƌoĐessiŶoà gigantesche quantità di dati per 

l͛iŶdiǀiduazioŶeàdiàaƌeeàadàaltoàƌisĐhioàdiàĐoŶflittoàd͛iŶteƌessi,àĐoƌƌuzioŶe,àeàĐƌiŵiŶiàiŶàgeŶeƌe,àpužà

in taluni casi violare diritti costituzionalmente garantiti, pertanto dovrebbe prevedere ampie 

tutele alla persona e limiti ben determinati232. Nello specifico ambito del procurement potrebbe, 

difatti, verificarsi un controllo continuo ed approfondito soltanto di determinate imprese 

concorrenti considerate a rischio, o addirittura l͛esĐlusioŶeàdiàuŶàĐaŶdidatoàdaàuŶaàgaƌaàd͛appalto, 

perché individuato preventivamente dall͛algoƌitŵoà iŶà potenziale ĐoŶflittoà d͛iŶteƌessià ĐoŶà uŶà

membro del personale della stazione appaltante. Il pericolo di discriminazioni ed ingiustizie è, 

pertanto, concreto, tanto che commissioni ed organizzazioni sovranazionali hanno negli ultimi 

anni cercato di affrontare la problematica. Al fine di evitare pericolose derive in tal senso, è stata 

redatta laà͞CaƌtaàetiĐaàeuƌopeaàsull͛utilizzoàdell͛iŶtelligeŶzaàaƌtifiĐiale͟233, la quale ha identificato 

cinque princìpi etici fondamentali, prioritari nei confronti della tecnologia:  

a. rispetto dei diritti fondamentali;  

b. non discriminazione;  

                                                           
riguardare soltanto le sue implicazioni scientifiche e tecniche o gli sconvolgenti effetti delle innovazioni 
sull͛eĐoŶoŵia.àCiàdeǀeàpƌeoĐĐupaƌeàaŶĐheàilàpoteŶzialeàdisĐƌiŵiŶatoƌioàĐheàdalàloƌoàutilizzo,àaŶĐheàƌispettoàaàdatiàŶoŶà
identificativi o aggregati, può nascere per effetto di profilazioni sempre più puntuali ed analitiche: in un gioco che 
fiŶisĐeàpeƌàaŶŶullaƌeàl͛uŶiĐităàdellaàpeƌsoŶa,àilàsuoàǀaloƌe,àlaàsuaàeĐĐezioŶalită͟. 
232 In tal senso la Risoluzione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2017, recante raccomandazioni alla 
CoŵŵissioŶeà ĐoŶĐeƌŶeŶtià Ŷoƌŵeà dià diƌittoà Điǀileà sullaà ƌoďotiĐaà ;ϮϬϭϱ/ϮϭϬϯ;INLͿͿ,à peƌà Đuià ͞l͛appƌeŶdiŵeŶtoà
automatico offre enormi vantaggi economici e innovativi per la società migliorando notevolmente le capacità di 
analisi dei dati, sebbene ponga nel contempo alcune sfide legate alla necessità di garantire la non discriminazione, il 
giustoàpƌoĐesso,àlaàtƌaspaƌeŶzaàeàlaàĐoŵpƌeŶsiďilităàdeiàpƌoĐessiàdeĐisioŶali͟. 
233 Adottata dalla CEPEJ (Council of Europe, European commission for the efficiency of justice) nel corso della sua 
trentunesima riunione plenaria, ͞EuƌopeaŶàEthiĐalàChaƌteƌàoŶàtheàUseàofàáƌtifiĐialàIŶtelligeŶĐeàiŶàJudiĐialà“ǇsteŵsàaŶdà
theiƌàeŶǀiƌoŶŵeŶt͟à;“tƌasďuƌgo,àϯ-4 dicembre 2018). 
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c. principio di qualità e sicurezza, ĐoŶàl͛utilizzoàdi fonti certificate e dati non modificabili, in 

un ambiente tecnologico sicuro;  

d. trasparenza, imparzialità ed equità, al fine di rendere i metodi di trattamento dei dati 

accessibili e comprensibili, autorizzando audit esterni;  

e. ĐoŶtƌolloà daà paƌteà dell͛utilizzatoƌe (il c.d. under user control), al fine di prevenire un 

approccio prescrittivo ed assicurare che gli utenti siano attori informati e nel pieno 

controllo delle loro scelte.  

La Carta vuole fornire un quadro di princìpi destinati ai policy maker, legislatori e professionisti 

della giustizia con riguardo al rapido sviluppo dell͛I.á.à sopƌattuttoà Ŷeià pƌoĐediŵeŶtià giudiziaƌià

nazionali. Come si evince dalla Carta, ilàCEPEJàƌitieŶeàĐheàl͛iŶtƌoduzioŶe dell͛I.A. possa contribuire 

al miglioramento dell͛efficienza e della qualità nel campo della giustizia, a patto che avvenga in 

modo responsabile e conforme ai diritti fondamentali garantiti, in particolare della Convenzione 

Europea dei Diritti dell͛Uoŵo (CEDU) e dellaàCoŶǀeŶzioŶeàdelàCoŶsiglioàd͛Europa sulla protezione 

dei dati personali. Per il CEPEJ,àğàesseŶzialeàgaƌaŶtiƌeà Đheà l͛intelligenza artificiale rimanga uno 

stƌuŵeŶtoàalà seƌǀizioàdell͛interesse generale e che rispetti al contempo i diritti individuali. Nel 

ŵaggioàdelàϮϬϭϵ,àilàCoŵŵissaƌiatoàpeƌàiàdiƌittiàuŵaŶiàdelàCoŶsiglioàd͛Euƌopa234 ha adottato una 

raccomandazione indirizzataà alleà autoƌităà ŶazioŶalià fiŶalizzataà aà pƌeǀeŶiƌeà l͛iŵpattoà Ŷegatiǀoà

dell͛iŶtelligeŶzaàaƌtifiĐialeàsuiàdiƌittiàuŵaŶi,àattƌaǀeƌsoàiŶfoƌŵazioŶeàaĐĐuƌata,àtƌaspaƌeŶza,àeàuŶaà

supeƌǀisioŶeàiŶdipeŶdeŶteàedàeffiĐaĐeàsullaàĐoŶfoƌŵităàdelleàteĐŶologieàŶell͛ottiĐaàdel rispetto dei 

principi di non discriminazione, uguaglianza e protezione dei dati personali. Allo scopo di 

predisporre un quadro giuridico per la pƌogettazioŶeà eà l͛appliĐazioŶeà dell͛I.A. basata sugli 

staŶdaƌdàdelàCoŶsiglioàd͛Euƌopa, è stato istituito nel 2019 ilàCoŵitatoàadàhoĐàpeƌà l͛IŶtelligeŶzaà

Artificiale (CAHAI), il cui obiettivo ğà Ƌuelloà dià ǀalutaƌeà l͛iŵpattoà delleà appliĐazioŶià dell͛I.A. su 

individuo e società, in considerazione delle norme vigenti e degli strumenti di soft law. Su tali basi, 

l͛Euƌopean Union Agency for Fundamental Rights si è fatta carico, in un report del dicembre 

2020235,àdiàespoƌƌeàlaàŶeĐessităàdiàuŶaàǀalutazioŶeàd͛iŵpattoàpiƶàaŵpia,àdistiŶgueŶdoàŵaĐƌoaƌeeà

nelle quali la valutazione deve essere più incisiva: servizi sociali, polizia predittiva, servizi sanitari, 

                                                           
234 Council of Europe, Unboxing artificial intelligence: 10 steps to protect human rights, maggio 2019. 
235 European Union Agency for Fundamental Rights, Report Getting the future right artificial intelligence and 

fundamental rights, 14 dicembre 2020. 
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pubblicità mirata. Sono considerate applicazioni rischiose che necessitano particolari garanzie la 

profilazione, il tracing sanitario, le attività di polizia predittiva.  

Un punto fondamentale vagliato dalla dottrina più critica nei confronti delle tecniche predittive è 

l͛affidabilità ed integrità dei dati processati e la distorta interpretazione degli stessi.àL͛aŶalisiàdelleà

informazioni per prevedere i punti caldi del crimine si basa su dati storici, e sul principio che 

determinate aree necessitiŶoà dià ŵaggioƌià ĐoŶtƌolli.à Talià ĐoŶtƌollià Ŷeià ĐoŶfƌoŶtià dell͛aƌeaà

atteŶzioŶata,àfaƌaŶŶoàauŵeŶtaƌeàl͛iŶdiǀiduazioŶeàdiàilleĐiti,àiŶŶalzaŶdoàulteƌioƌŵeŶteà l͛iŶdiĐeàdià

rischio, creando così un circolo vizioso. Nelle aree maggiormente a rischio, pertanto, gli individui 

hanno maggior probabilità degli abitanti di altre aree, di essere controllati, individuati, sottoposti 

a procedimento e condannati. L͛idea che le tecnologie predittive data driven giustifichino 

l͛aumento delle misure di sorveglianza in relazione a gruppi e individui presumibilmente ad alto 

rischio, può apparire discriminatoria. Le statistiche raccolte sulla base di una politica intollerante 

contro etnie determinate creeranno previsioni a loro volta discriminatorie, traducendosi in un 

eccesso di sorveglianza che continuerà a generare dati fuorvianti e previsioni razziste. Anche a 

livello individualeàeàŶoŶàsoloàdiàgƌuppiàsoĐialià l͛asimmetria dei sistemi evidenzia la miopia delle 

analisi predittive, esacerbando tendenze basate unicamente sulla traduzione numerica dei tassi 

di criminalità rilevati, piuttosto che su quella effettiva. “eŶzaàliŵitiàgiuƌidiĐiàeàĐoƌƌettiǀiàl͛utilizzoà

dei sistemi predittivi avrebbe fattori negativi di gran lunga maggiori nei confronti dei benefici. 

Prima fra tutte, l͛American Civil Liberties Union (ACLU) ha criticato la pratica del profiling razziale, 

affermando che, ove alimentato con dati distorti, l͛algoritmo amplifica i pregiudizi che emergono 

dai processi convenzionali, intensificando ulteriormente le discrepanze ingiustificate 

Ŷell͛applicazione concreta. A livello sistemico, poi, metodologie di policing predittive possono 

minare la fiducia della comunità ŶeiàĐoŶfƌoŶtiàdelleàfoƌzeàdell͛oƌdiŶeàeàdellaàgiustizia, esasperando 

altresì lo scontro etnico eàsoĐialeàedà iŶĐeŶtiǀaŶdoà l͛iŶtolleƌaŶza. L͛autoŵatizzazioŶeàdell͛aŶalisià

dei dati, unita alla complessità e segretezza degli algoritmi, deresponsabilizza gli organi deputati 

al controllo, minando la capacità di giustificare decisioni e modalità di valutazione dei rischi, che 

potrebbero essere basate su dati distorti o sistemi di previsione difettosi. Soltanto un quadro 

giuridico completo applicato a queste tecnologie potrà limitare i rischi di distorsioni e 

comportamenti sproporzionati che possono trasformare un utile strumento di supporto alla 

giustizia e alle operazioni di polizia, in un vessillo autoritario e discriminatorio, motivo di dissapori, 

recriminazioni e ribellioni.  
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La trasparenza è un altro punto nodale della questione de qua. Di norma, difatti, gli algoritmi non 

vengono resi pubblici, per la tutela della proprietà intellettuale, non potendo, così, essere 

verificati dalle parti danneggiate a causa del loro utilizzo. Ciò costituisce non solo un nocumento 

al principio della trasparenza, ma altresì una negazione del diritto di difesa, costituzionalmente 

gaƌaŶtitoàall͛aƌtiĐoloàϮϰ236. Un processo decisionale algoritmico trasparente potrebbe essere un 

primo passo per affrontare giuridicamente il pericolo innanzi sollevato.  

Oltre all͛affidabilità ed integrità dei dati, ed alla trasparenza, un altro punto centrale è la capacità 

degli analisti di decifrarli. Al fine di tutelare i diritti umani è, pertanto, di primaria importanza una 

raccolta e lettura dei dati acritica e senza aspettative da parte dell͛aŶalista. Nelle tecnologie 

predittive guidate dai dati,à appaƌeà pƌioƌitaƌiaŵeŶteà disĐutiďileà l͛idea che l͛estƌazioŶeà di 

informazioni riguardanti specifici gruppi o individui per valutare la probabilità che possano 

commettere un crimine,àgiustifiĐhiàl͛intensificazione delle misure di sorveglianza. Ove i controlli si 

concentrino in relazione a gruppi ed individui presumibilmente ad alto rischio, si corre il pericolo 

di sovvertire le basi su cui si fondano i concetti di misura specialpreventiva e generalpreventiva, 

ma anche le stesse basi su cui è stato edificato il moderno pensiero di diritto penale dei Paesi 

democratici e dei sistemi accusatori, ossia la presunzione di innocenza.  

Bisogna, difatti, considerare che l͛utilizzoàdei dati personali per prevedere le inclinazioni di un 

individuo alla commissione di crimini, può rappresentare una seria minaccia al principio di rango 

costituzionale e sovranazionale della presunzione di non colpevolezza237, secondo il quale tutti 

devono essere considerati e trattati come innocenti fino a prova contraria, e soprattutto fino alla 

sentenza di condanna definitiva. Riguardo tale problematica, più volte sollevata dalla dottrina238, 

lo scrivente ritiene che alcun rischio di discriminazione possa sorgere in riferimento a semplici 

controlli, ovvero alla concentrazione di sorveglianza in determinate aree. Ovviamente i controlli 

non devono mai sconfinare in operazioni di polizia invasive e limitative della libertà, quali 

                                                           
236 “eĐoŶdoà ilàĐoŵŵaàϭàdell͛aƌt.àϮϰàCost.à͞Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi 
legittimi͟. NelàĐasoàiŶàĐuiàgliàalgoƌitŵiàƌestasseƌoàsegƌeti,àǀeƌƌeďďeàaàŵaŶĐaƌeàl͛effettiǀităàdelàdiƌittoàdiàdifesa,àĐoŶàlaà
sopravvivenza del solo diritto formale, esteriore e svuotato di significato. 
237 áƌt.à Ϯϳà ĐoŵŵaàϮàdellaàCostituzioŶe,à seĐoŶdoà Đuià ͞l͛iŵputatoàŶoŶàğà ĐoŶsideƌatoà Đolpeǀoleà siŶoàallaà ĐoŶdaŶŶaà
defiŶitiǀa͟.àTaleàƌegolaàğàpƌeĐisataàall͛aƌt.àϲ,àĐo.àϮ,àdellaàCoŶǀeŶzioŶeàEuƌopeaàdeiàDiƌittiàdell͛Uoŵo,àiŶàďaseàallaàƋualeà
͞ogni persona accusata di un reato è presunta innocente sino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente 
accertata͟. 
238 Kremer J., The end of freedom in public places? Privacy problems arising from surveillance of the European public 

space, Univ. Helsinki, 2017, p. 269 ss.; Polidoro D., Tecnologie informatiche e procedimento penale: la giustizia penale 

͞ŵessa alla pƌoǀa͟ dall͛iŶtelligeŶza aƌtifiĐiale, in Archivio Penale, n. 3/2020, p. 6 ss. 
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perquisizioni, arresti, ovvero decisioni giudiziarie basate sull͛utilizzoàdeiàďigàdataàeàsulleàattiǀităàdià

predictive policing. 

È duŶƋueàoppoƌtuŶoà Đheà l͛aŶalisià pƌedittiǀaàdataàdƌiǀeŶà siaà ĐoŶdotta ĐoŶà ͞gƌeateƌà algoƌithŵiĐà

aĐĐouŶtaďilitǇà aŶdà tƌaŶspaƌeŶĐǇ͟239 tramite la predisposizione di misure che assicurino la 

trasparenza impedendo, altresì, la violazione dei diritti umani in tema di discriminazione, 

violazione del diritto alla privacy e presunzione di innocenza, evitando ogni decisione vincolante 

automatizzata. Solo il rispetto di garanzie minime può ridurre i profili di incompatibilità 

dell͛utilizzoà deià ďigà dataà e della predictive policing con la tutela dei diritti fondamentali, 

legittiŵaŶdoàilàƌiĐoƌsoàdaàpaƌteàdelleàfoƌzeàdell͛oƌdiŶeàaàpƌatiĐheàĐheàoffƌoŶo potenzialità elevate 

nel contrasto al crimine ed alla corruzione240. 

Ilà ŵoŵeŶtoà piƶà deliĐatoà Ŷell͛aŵďitoà delleà fuŶzioŶià pƌedittiǀeà dataà dƌiǀeŶà ğà ĐeƌtaŵeŶteà

l͛estƌazioŶeàŵassiǀaàdiàiŶfoƌŵazioŶiàdaiàdatasetàeàlaàĐoŶsegueŶteàoƌgaŶizzazioŶeàdeiàdati,àŶoŶĐhĠà

la profilazione di determinate categorie di soggetti al fine di segmentarli in gruppi a seconda del 

comportamento rilevato. Tuttavia nei casi in cui venga in rilievo la funzione di prevenzione e non 

saŶzioŶatoƌiaà dià feŶoŵeŶià Đoƌƌuttiǀi,à laà ĐoŶosĐeŶzaà dell͛identità della persona risulta 

generalmente marginale, acquisendo rilievo il dato aggregato al fine di poter compiere delle 

tipizzazioni, ossia il riconoscimento di individui modello in grado di rappresentare gruppi di 

persone che rientrano in un determinato profilo e che realizzeranno con alta probabilità le scelte 

effettuate dal c.d. tipo ideale. In tali casi il problema della tutela dei dati risulta marginale nei 

confronti delà ƌispettoà dià altƌià diƌittià dell͛iŶdiǀiduoà Ƌualià l͛eguagliaŶzaà eà laà pƌesuŶzioŶeà di non 

colpevolezza. 

CoŶàƌiguaƌdoàall͛utilizzoàdellaàtecnologia predittiva si è visto che problema principale è quello della 

Ƌualităàeàdell͛affidabilità dei dati oggetto dell͛aŶalisiàiŶfoƌŵatiĐa. È, difatti, assente uno standard 

tecnologico minimo, pertanto è il creatore del software a stabilire le istruzioni da impartire 

all͛algoƌitŵoàeàl͛analisi e confronto dei dati raccolti. Ciò in quanto manca una regolamentazione 

in materia, cosicché ogni organizzazione ha assoluta libertà nello strutturare i suddetti sistemi. 

Sarebbe, in prima analisi, necessario soppeƌiƌeàall͛asseŶza di tali regolamentazioni, con precetti 

                                                           
239 European Parliament, Report on fundamental rights implications of big data: privacy, data protection, non-

discrimination, security and law-enforcement, par. 8. 
240 In tal senso anche Babuta A., Pseudomysation is likely to be the only way to perform big data analytics on personal 

datasets while complying with data protection law. 
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precisi che stabiliscano dei livelli minimi di affidabilità e linee guida che infondano uniformità alle 

procedure241. Solo partendo da tale presupposto i fattori di rischio identificati dai big data 

possono risultare affidabili e credibili. La principale causa di risultati distorti e predizioni inesatte 

deriva essenzialmente dall͛iŶaffidaďilităàdeiàdatiàpƌesenti nella rete, col rischio di risultati parziali 

e fuorvianti. Le amministrazioni pubbliche, tuttavia, possono contare su un patrimonio 

informativo affidabile composto da atti pubblici e banche dati come quella degli appalti pubblici, 

i cui contenuti si rivelano attendibili per individuare red flag nella prevenzione della corruzione. 

Soltanto se i dati di origine sono attendibili e seàl͛aŶalisiàǀieŶe compiuta avvalendosi di algoritmi 

neutrali, i software possono individuare anomalie ed elaborare report di gestione del rischio e 

scenari differenziati, precisi ed attendibili.àL͛iŵpiegoàdiàteĐŶologieàeàsoftǁaƌeàĐheàfiltƌiŶoàiàdati, 

conservando ed utilizzando tutti quelli affidabili reperiti dalleàďaŶĐheàdatiàdell͛aŵŵiŶistƌazioŶe, e 

trattando con maggior selettività tutti quei dati inaffidabili provenienti dal web, permetterebbe 

una maggior efficienza nella gestione del rischio, coerentemente con uno sviluppo e 

perfezionamento dei piani triennali anticorruzione242. 

Un altro rilevante problema riguarda l͛affidaŵeŶtoà adà azieŶdeà pƌiǀateà dell͛information 

technology, del compito di raccolta, estrazione e selezione dei dati. Non si può, invero, lasciare al 

privato un compito tipicamente pubblicistico come quello di prevenire reati e fenomeni illeciti 

senza fornirgli adeguati strumenti normativi che gli consentano di svolgere tale ruolo, limitandone 

nel contempo i poteri decisionali. L͛utilizzo degli algoritmi in chiave di prevenzione della 

criminalità pone l͛esigeŶzaà dià appƌoŶtaƌe,à sullaà sĐiaà dià uŶaà ƌegolaŵeŶtazione del fenomeno 

Ŷell͛aŵďitoàpuďďliĐo,àuŶaàdisĐipliŶaàŶelàsettoƌeàpƌiǀato soprattutto improntata sulla trasparenza 

e sul rispetto dei diritti fondamentali, nonché sulla limitazione del potere di coloro che 

raccolgono, analizzano e processano i dati243. 

A fronte dei vantaggi dei big data, delle funzioni predittive degli algoritmi nel rafforzamento dei 

sistemi di compliance anticorruzione e di innovative metodologie di gestione del rischio,àl͛utilizzoà

dei relativi software richiede un deciso intervento legislativo che bilanci equamente i diversi 

interessi in gioco. Guardare con fiducia all͛utilizzoàdell͛iŶtelligeŶzaàaƌtifiĐiale,àdeiàďigàdataàaŶalǇtics 

                                                           
241 Si tratta di procedure polimorfe, in grado cioè di assumere rilievo, a seconda delle tecniche con cui sono costruite 
eàiŵpleŵeŶtate,àsiaàŶell͛aŵďitoàdelàƌiskàassessŵeŶt,àĐheàŶell͛aŵďitoàdelàƌiskàŵaŶageŵeŶt. 
242 Cfr. Birritteri E., Big Data Analytics e compliance anticorruzione. Profili problematici delle attuali prassi applicative 

e scenari futuri, in Diritto penale contemporaneo, 2/2019, p. 289 e ss. 
243 Della Morte G., Big data e protezione internazionale dei diritti umani. Regole e conflitti, Editoriale Scientifica, 
Napoli 2018, p. 145 ss. 
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eàdelleàteĐŶiĐheàpƌedittiǀeàŶell͛aŵďitoàdelleàattiǀităàdiàĐoŶtƌolloàeàsoƌǀegliaŶza,àdelle indagini e 

perfino della funzione giurisdizionale, è un atteggiamento pienamente condivisibile, a patto che 

vi siano regole precise che pongano specifici limiti alle scelte operate in base ai risultati estrapolati 

dai dati. Tali limiti possono essere indubitabilmente assimilati con i cinque princìpi etici 

foŶdaŵeŶtalià eŶuĐleatià Ŷellaà Caƌtaà etiĐaà euƌopeaà sull͛utilizzoà dell͛iŶtelligeŶzaà aƌtifiĐiale, ossia 

rispetto dei diritti fondamentali, non discriminazione, sicurezza, trasparenza ed equità, controllo 

umano.  

3.1.2. I c.d. bias e le distorsioni nell’aŶalisi dei dati 

I big data sono uno strumento innovativo utilissimo sia nelle aziende che in ogni organizzazione 

ed istituzione, tuttavia possono contenere insidie e rischi. Quello maggiore è costituito dalla poca 

attendibilità della maggior parte dei dati provenienti dalla rete. Ove non si riuscisse a raggiungere 

un sufficiente livello di affidabilità, anche le scelte determinate in base a tali informazioni, la 

gestione dei rischi, nonché le analisi predittive risulterebbero imprecise o erronee. I rischi, 

tuttavia, non derivano unicamente dalla qualità dei dati originari. Sarà, difatti, compito di 

algoritmi dotati di intelligenza artificiale riuscire ad organizzare, selezionare e confrontare le 

informazioni raccolte per renderle affidabili ed utili agli scopi cui sono destinate. I pericoli di 

attendibilità deià ƌisultatià deƌiǀaŶoà pƌeǀaleŶteŵeŶteà dallaà stƌuttuƌaà dell͛algoƌitŵo stesso, che 

potrebbe operare una distorsione delle informazioni analizzate, rischiando di rendere il dato 

inaffidabile, limitato e potenzialmente pericoloso, con particolare riguardo al rischio di 

discriminazioni sociali. In tali ipotesi si parla dià͞bias͟, pregiudizi insiti nello sviluppo e gestione 

degli algoritmi, e dalla cui individuazione dipenderà l͛aĐĐuƌatezzaàdelleàiŶfoƌŵazioŶi oppure una 

distorsione dei dati.  

Per bias cognitivi si intendono quelle scorciatoie mentali che inducono ad analizzare le 

informazioni per blocchi, creando delle routine che una volta acquisite non vengono più messe in 

discussione anche se potenzialmente errate e fuorvianti. Allo stesso modo anche gli algoritmi, nel 

processare gruppi di informazioni, possono generare dei bias. Gli algoritmi, difatti, analizzano con 

approcĐioà statistiĐoà uŶ͛eŶoƌŵeà ƋuaŶtităà dià dati per trovare elementi comuni da cui ottenere 

previsioni comportamentali sempre più precise. Un presupposto errato può essere la base per un 

dilataŵeŶtoà dell͛eƌƌoƌeà daà paƌteà dell͛algoƌitŵoà Đheà loà pƌoĐessa.à Cižà pužà Đƌeare evidenti 

problematiche di affidabilità delle previsioni e dei modelli, e soprattutto distorsioni e pericolo di 
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discriminazioni. È,àpeƌtaŶto,àŶeĐessaƌioà ilàƌapidoàsǀiluppoàdiàuŶ͛etiĐaàdeiàdati, e di normative di 

ampia visuale, dirette specificamente ai programmatori degli algoritmi ed ai responsabili dei team 

di sviluppo.àDaàtaleàpuŶtoàdiàǀistaàl͛Euƌopaàha già posto le basi per la diffusione di regole universali 

per definirne con certezza i limiti e le opportunità, e per sollevare una coscienza collettiva in 

materia di intelligenza artificiale. 

Norme e linee guida possono fissare dei limiti ex post riguardo lo sviluppo e diffusione 

dell͛algoƌitŵo,à tuttaǀia,à le maggiori difficoltà non sono giuridiche o etiche, bensì attengono 

strettamente al settore tecnico-informatico. Più elevate sono le quantità dei dati processati, più 

ilà ďiasà potƌăà ŶasĐoŶdeƌsià eàŵiŵetizzaƌsi,à sopƌattuttoàŶeià Đasià iŶà Đuià ilà ĐodiĐeàdell͛algoƌitŵoà sia 

tenuto segreto e non possa esseƌeàĐoŶtƌollatoàdaà soggettià esteƌŶiàall͛oƌgaŶizzazione che lo ha 

progettato o che lo utilizza. Il rischio maggiore è che la distorsione venga standardizzata. Ciò 

avviene qualora le moderne tecnologie di machine learning, che permettono ai sistemi di 

apprendere sulle esperienze trascorse, vanno ad interessare anche altri sistemi, i quali ereditano 

i pregiudizi dall͛algoƌitŵoàĐheàliàĐoŶteŶeǀaàoƌigiŶaƌiaŵeŶte.  

Un famoso esempio riguarda il software di reclutamento del personale di Amazon, il quale per 

una serie di distorsioni storiche e bias, ha privilegiato per lungo tempo le assunzioni maschili 

rispetto a quelle femminili. L͛appƌeŶdiŵeŶtoàautoŵatiĐoàdelàsisteŵa,àaďituatoàaàƌiĐeǀeƌeàŵoltià

più curriculum di candidati di sesso maschile, si era autoistruito prediligendo profili maschili nei 

confronti di quelli femminili. Un problema simile si è presentato con il c.d. gender bias di LinkedIn 

che produceva risultati distorti privilegiando candidati uomini rispetto alle donne. Ciò in quanto 

nelle posizioni disponibili gli uomini erano maggiormente presenti risultando, erroneamente, più 

propensi a cercare nuove opportunità lavorative rispetto alle donne. Oggi LinkedIn utilizza 

algoƌitŵià Đheà esĐludoŶoà ilà Ŷoŵe,à l͛etă,à ilà sessoà eà laà ƌazzaà dià uŶaà peƌsoŶa,à iŶà ƋuaŶtoà talià

caratteristiche possono contribuire a distorsioni nei processi automatizzati. Nel Regno Unito i 

sistemi automatizzati per la prevenzione dei crimini sono stati oggetto di aspre critiche da parte 

degli studiosi244, i quali hanno mostrato come i dati raccolti, già discriminatori in origine, siano 

stati analizzati da algoritmi che hanno consolidato i pregiudizi mettendo in pericolo i diritti umani, 

ed in particolare discriminando le minoranze ed etnie. 

                                                           
244 Il Royal United Service Institute ha condotto nel 2019 uno studio sulla difesa e la sicurezza del Regno Unito, che 
evidenzia i pregiudizi nei confronti della popolazione di pelle nera da parte dei sistemi di giustizia predittiva basati 
suiàƌappoƌtiàdelleàfoƌzeàdell͛oƌdiŶe,àĐoŶsideƌatiàpiƶàiŶĐliŶiàaàĐoŵŵetteƌeàƌeati.à 
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Un caso di algoritmo ritenuto discriminatorio che in Italia ha avuto particolare risonanza ha 

riguardato la vicenda giudiziaria CGIL contro Deliveroo, poiché è stata la prima causa del nostro 

Paese avente ad oggetto un bias causato dal machine learning di un software. Il sindacato 

nazionale adiva il giudice del lavoro, per tutelare un interesse collettivo della categoria dei c.d. 

ƌideƌs,à laŵeŶtaŶdoà uŶà ĐoŵpoƌtaŵeŶtoà disĐƌiŵiŶatoƌioà dell͛azieŶdaà doǀutoà adà uŶà ďiasà

dell͛algoƌitŵoàĐhiaŵatoà͞FƌaŶk͟,àutilizzatoàdallaàstessaàpeƌàassegŶaƌeàleàĐoŶsegŶeàaià laǀoƌatoƌi.à

“eĐoŶdoà CGILà l͛azieŶdaà escludeva da ulteriori impieghi i lavoratori che per motivi 

costituzionalmente tutelati, come malattia e sciopero, non si rendevano continuativamente 

disponibili al lavoro. In tale contesto i riders che non si adeguavano al meccanismo su cui era 

ďasatoà l͛algoƌitŵo,à ǀeŶiǀaŶoà deĐlassati ingiustamente dal ciclo produttivo aziendale e 

gradualmente esclusi da ogni possibilità di impiego Ŷell͛azieŶdaàstessa. Il bias era generato dalla 

mancata distinzione fra assenze giustificate da reali esigenze ed assenze ingiustificate e non 

tutelate costituzionalmente. In pratica venivano penalizzati anche i lavoratori assenti per 

malattia, che venivano trattati alla stessa stregua di coloro che risultavano assenti ingiustificati. Il 

Tribunale di Bologna ha stabilito, così, con ordinanza del 31 dicembre 2020 Đheàl͛algoƌitŵoàfosseà

discriminatorio, condannando la Deliveroo245. Ilàpƌegiudizioàdell͛algoƌitŵoàğ,àiŶàƋuest͛ultiŵoàĐaso,à

generato non da un errore di programmazione o dati analizzati in maniera scorretta, ma da una 

semplice omissione nel referenziare i dati,àtuttaǀiaàl͛iŶtelligeŶzaàaƌtifiĐialeàhaàaŵplifiĐatoàilàďiasà

generando dati distorti e lesivi nei confronti dei diritti dei lavoratori. Conseguentemente alla 

sentenza di condanna, la Deliveroo ha sostituito la piattaforma con una più moderna, dotata di 

un algoritmo più sofisticato e non discriminatorio246.  

La vicenda giudiziaria riguardante i riders riporta in primo piano un problema già 

precedentemente affrontato: in un contesto di contenzioso è indispensabile lasciare alle parti la 

possibilità di analizzare il codice sorgente e rilevare altre informazioni tecniche circa il processo di 

geŶeƌazioŶeàdelàdatoàalàfiŶeàdiàeffettuaƌeàuŶaàǀeƌifiĐaàdeiàƌisultatiàdell͛elaďoƌazioŶeàdiàuŶàsoftǁaƌeà

eà ĐoŶtestaƌŶeà l͛affidaďilită, per poter correttamente esercitare il diritto di difesa 

costituzionalmente garantito247. “eŶzaàlaàĐ.d.àtƌaspaƌeŶzaàalgoƌitŵiĐa,àossiaàl͛aĐĐessoàalàĐodiĐeàdià

                                                           
245 Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, CGIL contro Deliveroo, Causa iscritta al RG n. 2949/2019. 
246 Secondo le dichiarazioni del General manager di Deliveroo Italy, Matteo Sarzana laà deĐisioŶeà delà giudiĐeà ͞faà
riferimento aàuŶàsisteŵaàdiàpƌeŶotazioŶeàdelleàsessioŶiàdeiàƌideƌàĐheàŶoŶàğàpiƶàiŶàusoà[…]àpeƌĐhĠàdalàŵeseàdiàŶoǀeŵďƌeà
questa tecnologia è stata sostituita da un͛altra, più moderna, che noŶàpƌeǀedeàl͛uso di statistiche, pertanto questa 
deĐisioŶeàŶoŶàhaàalĐuŶàiŵpattoàsulàŶostƌoàŵodelloàdiàďusiŶess͟. 
247 Cfr. Quattrocolo S., Artificial intelligence, Computational Modelling and Criminal Proceedings, Springer 2020, p. 12 
ss. 
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pƌogƌaŵŵazioŶeàdell͛algoƌitŵoàedàaltre informazioni tecniche circa il processo di generazione del 

dato, risulta difatti iŵpossiďileà ĐoŶtestaƌeà l͛atteŶdiďilităà dell͛iŶfoƌŵazioŶeà aŶalizzataà

automaticamente, inibendo qualsivoglia possibilità di agire in giudizio per far valere le proprie 

ragioni248. OǀeàǀeŶisseàŶegatoàl͛aĐĐessoàalàĐodiĐeàsoƌgeŶte,àgeŶeƌalŵeŶteàĐoŶàlaàgiustifiĐazione 

basata su motivazioni riguardanti la proprietà intellettuale, una soluzione ragionevole che non 

mortifica il diritto di difesa di entrambe le parti, potrebbe essere la presunzione di discriminazione 

in casi non manifestamente infondati, ossia l͛iŶǀeƌsioŶeàdell͛oŶeƌeàdellaàpƌoǀa,àper cui dovrebbe 

essere il produttore del software a dimostrare la veridicità e la correttezza dei risultati 

dell͛algoƌitŵo, e non viceversa.   

3.1.3. Le minacce dell’I.A. ai diritti umani nel panorama extracontinentale 

Big data, machine learning e predictive policing sono ampiamente utilizzati negli Stati Uniti, ove 

leàstƌategieàdiàpƌeǀeŶzioŶeàdelàĐƌiŵiŶeàpeƌàl͛ideŶtifiĐazioŶeàdiàaƌeeàe quartieri a rischio, incidono 

fortemente sulla riduzione dei reati violenti. Notevoli sono, tuttavia, le perplessità sollevate con 

riguardo al pericolo di compressione dei diritti umani ed in particolare di diseguaglianze e 

discriminazioni, nonché invasione nella sfera privata delle persone. Con il programma PRISM249, 

prima gli Stati Uniti, poi anche Francia e Gran Bretagna, hanno utilizzato un piano di sorveglianza 

di massa indifferenziato, per conservare ed analizzare dati sensibili di cittadini statunitensi ed 

europei250. Grande clamore internazionale ha sollevato ilàĐasoà͞datagate͟àche ha svelato una rete 

di intercettazioni e controllo del traffico informatico e telefonico, organizzata dalla National 

Security Agency (NSA) statunitense nei confronti di cittadini e uomini politici europei. Anche le 

ŵaggioƌiàŵultiŶazioŶalià dell͛iŶfoƌŵatiĐaà ĐoŵeàGoogle e Facebook e i colossi della telefonia e 

informatica come Apple, lamentano di dover sottostare costantemente alle richieste di accesso 

da parte del governo statunitense ai profili personali degli utenti, con grave violazione del diritto 

alla privacy251. Ma ilà pƌoďleŵaà dellaà pƌiǀaĐǇà ŶoŶà ğà l͛uŶiĐoà Ŷelà Ŷuoǀoà ĐoŶtiŶeŶteà aà Đƌeaƌeà uŶà

conflitto fra nuove tecnologie e diritti umani. Difatti in America gli algoritmi predittivi vengono 

utilizzati nelle aule di tribunale (c.d. giustizia predittiva) nella fase preliminare al giudizio per la 

                                                           
248 Cfr. Palmiotto F., The Black Box on Trial: The Impact of Algorithmic Opacity on Fair Trial Rights in Criminal 

Proceedings, in Algotirhmic Governance and Governance of Algorithms, Ebers M., Cantero Gamito M. (a cura di), 
2020. 
249 Nino M., Il caso Datagate: i problemi di compatibilità del programma di sorveglianza PRISM con la normativa 

europea sulla protezione dei dati personali e della privacy, in Diritti umani e diritto internazionale, 2013, 440 ss. 
250 Della Morte G., Big data e protezione internazionale dei diritti umani. Regole e conflitti, Napoli 2018, 178 ss. 
251 áppleàŶelàƌappoƌtoàsullaàtƌaspaƌeŶzaàpuďďliĐatoàilàϮϱàŵaggioàϮϬϭϴàƌiǀelaàĐheàŶellaàsolaàpƌiŵaàpaƌteàdell͛aŶŶoàhaà
ricevuto dal governo statunitense 16.249 richieste di accesso a dati personali di utenti per fini di sicurezza nazionale. 
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determinazione della cauzione252,à edà aŶĐheà Ŷellaà faseà diďattiŵeŶtaleà peƌà ǀalutaƌeà l͛eǀeŶtualeà

ŵessaà allaà pƌoǀaà oà ilà peƌiĐoloà dià ƌeĐidiǀaà dell͛iŵputato.à EŵďleŵatiĐoà ğ,à alà ƌiguaƌdo,à ilà Đasoà

Suprema Corte del Wisconsin vs./Eric L. Loomis, divenuto famoso in quanto la Corte fondò alcune 

scelte riguardanti la recidiva, sugli esiti degli algoritmi di giustizia predittiva del software 

Compas253.àDaàuŶ͛aŶalisiàdiàoƌgaŶizzazioŶià iŶdipeŶdeŶti,àfƌaàĐuiàPƌoPuďliĐa, il funzionamento di 

tale software ha evidenziato non soltanto una palese carenza di trasparenza, ma anche risultati 

discriminatori, con il calcolo di una probabilità di recidiva di crimini violenti dei soggetti di pelle 

nera maggiore del settantasette per cento rispetto ai bianchi. La vicenda, seppur 

strumentalizzata, ha avuto il merito di focalizzare l͛atteŶzioŶeàdell͛opiŶioŶeàpuďďliĐaàsulleàĐƌitiĐităà

dei sistemi di giustizia che si avvalgono di algoritmi predittivi.  

In tema di polizia predittiva e I.A., la privacy e soprattutto il diritto a non essere discriminati sono 

aŶĐoƌà ŵeŶoà tutelatià iŶà ásia.à Ilà PoliĐeà Cloudà “Ǉsteŵà ĐiŶeseà ĐoŶseŶteà alleà foƌzeà dell͛oƌdiŶeà uŶà

capillare controllo sui cittadini,à ĐƌeaŶdoà uŶ͛iŵŵeŶsaà ƌeteà dià soƌǀegliaŶzaà ĐoŵpƌeŶdeŶteà

conversazioni telefoniche, espressioni del volto, ed un costante controllo degli spostamenti grazie 

a un potente sistema di tecnologie integrate gestite da applicazioni con intelligenza artificiale254. 

Un͛altƌaà piattaforma cinese, la Integrated Joint Operations Platform si concentra, invece, 

sull͛aŶalisiàdeiàdatiàdiàdeteƌŵiŶateàŵiŶoƌaŶzeàƌeligioseàdiàspeĐifiĐheàaƌee255. Tramite il software gli 

appartenenti alla minoranza etnica analizzata vengono sorvegliati e profilati grazie ai sensori 

presenti nelle videocamere dotate di riconoscimento facciale, spyware installati nei telefonini e 

wi-fi sniffer. Vengono perfino analizzati i consumi domestici di energia delle famiglie per estrarne 

dati comportamentali individuali e condividerne poi le informazioni.  Nel caso appena 

rappresentato, oltre alla violazione della privacy, sorgono evidenti problematiche riguardanti la 

discriminazione di minoranze ed etnie a dispetto del principio di eguaglianza. Sempre in Cina è 

soƌtoà Ŷell͛ultiŵoàdeĐeŶŶioà uŶà ǀero e proprio sistema di controllo sociale, noto come Chinese 

                                                           
252 Il più diffuso software utilizzato nella fase pre-trial è il Public Safety Assessment (PSA), col compito di supportare 
i giudici nelle decisioni riguardanti il rilascio su cauzione o la carcerazione preventiva. 
253 Cfr., sul caso Loomis, Yong E., A che servono gli algoritmi nei tribunali statunitensi, in The Atlantic, U.S.A., febbraio 
2018; Celella R., L͛algoƌitŵo Đhe ĐoŶdaŶŶa: i liŵiti della giustizia pƌedittiǀa, in Data Protection Law, maggio 2019; V. 
Vescio di Martirano, Algoritmo e giustizia predittiva in campo penale, in Altalex, giugno 2019. 
254 Lo studio dello Human Rights Watch, ChiŶa: PoliĐe ͚Big Data͛ “Ǉsteŵs Violate PƌiǀaĐǇ, Taƌget DisseŶt Autoŵated 
“Ǉsteŵs TƌaĐk People Authoƌities Claiŵ ͚ThƌeateŶiŶg͛, 19 novembre 2017, afferma che il Police Cloud System cinese 
iŶĐƌoĐiaà ͞dataà ƌoutiŶelǇà gatheƌedà ďǇà ChiŶa͛sà poliĐe,à suĐhà asà ƌesideŶtialà addƌesses,à faŵilǇà ƌelatioŶs,à ďiƌthà ĐoŶtƌolà
ŵethods,àaŶdàƌeligiousàaffiliatioŶs͟àeà͞hotel,àflightàaŶdàtƌaiŶàƌeĐoƌds,àďioŵetƌiĐs,àCCTVàfootage,àaŶd information from 
otheƌàgoǀeƌŶŵeŶtàdepaƌtŵeŶtsàaŶdàeǀeŶàpƌiǀateàĐoŵpaŶies͟. 
255 Nello specifico la minoranza musulmana degli Uliguri stanziata nello Xinjiang, a ovest della Cina. 
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Social Credit System, che attribuisce un rating ai cittadini a seconda dei pagamenti effettuati on 

line di multe e debiti, del rispetto delle norme, e della coerenza delle idee politiche nei confronti 

della linea del Governo. Tale rating influisce su rilevanti questioni, quali la possibilità di ottenere 

uŶà ǀistoà peƌà aŶdaƌeà all͛esteƌo,à otteŶeƌeà pƌestiti,à tƌoǀaƌeà alloggio,à isĐƌiǀeƌeà ià figlià Ŷelleàŵiglioƌià

scuole. Se il rating, calcolato da un algoritmo di machine learning, scende oltre un determinato 

livello, verranno conseguentemente compressi i diritti della persona, che non potrà più avvalersi 

di sgravi fiscali o ottenere mutui, mandare i figli nelle scuole desiderate, e sarà perfino inibito 

l͛aĐquisto di biglietti aerei o treni veloci. Ma la peculiarità più pericolosa in termini di controllo 

sociale, iŶà ƋuaŶtoà Đƌeaà l͛isolaŵeŶtoà delleà faŵiglieà iŶseƌiteà Ŷellaà ďlaĐkà list,à sià ĐoŶĐƌetizzaà

Ŷell͛aďďassaŵeŶtoàdelàƌatiŶgàiŶàďaseàaàƋuelloàdiàaŵiĐiàeàĐoŶosĐenti. Ciò non solo discrimina frange 

di popolazione, ma emargina tutti coloro che hanno un basso rating, isolandoli da parenti ed 

amici. Un utilizzo così estremo delle tecnologie di machine learning ed intelligenza artificiale può 

sembrare lontano dalle democrazie occidentali, ma così non è. Vari sistemi, seppur differenti 

Ŷell͛appliĐazioŶeàma con peculiarità analoghe, hanno avuto recentemente diffusione nei Paesi 

anglosassoni. Ne è un esempio il software PatronScan, che permette di rilevare le generalità di 

persone che hanno creato problemi nei locali preposti alla ristorazione. Agli avventori segnalati 

potƌăàesseƌeàiŵpeditoàl͛aĐĐessoànei locali che vorranno frequentare in futuro, qualora il gestore 

lo riterrà opportuno. áà ďeŶà ǀedeƌeà aŶĐheà iŶà Ƌuest͛ultiŵoà Đaso,à ilà ĐoŶtƌolloà dell͛iŶdiǀiduoà ğà

finalizzato esclusivamente ad una valutazione dei suoi comportamenti, ed a una conseguente 

eventuale compressione dei suoi diritti.    

Anche in Europa vi sono Paesi che si avvalgono in maniera massiccia dei big data e dell͛iŶtelligeŶzaà

artificiale per la raccolta di informazioni, nonché dell͛analisi predittiva: in Danimarca attraverso 

una normativa che amplifica le possibilità di intrusione dei corpi di polizia nei dati personali, e 

l͛ausilio della piattaforma POL-INTEL,àĐheàiŶĐƌoĐiaàedàaŶalizzaàďaŶĐheàdatiàdelleàfoƌzeàdell͛oƌdiŶe,à

Internet e videosorveglianza, la tutela della privacy dei cittadini ha subìto una grave limitazione256. 

“iàaggiuŶgaàĐheàlaàgestioŶeàdellaàpiattafoƌŵaàeàl͛aŶalisi dei dati sono affidate a società private, 

che potrebbero utilizzare le informazioni per interessi personali o per discriminare determinate 

classi sociali o settori professionali. La segretezza degli algoritmi e dei software rappresentano, 

poi, un limite al principio di trasparenza. A tal fine sarebbe necessario imporre, per tali tipi di 

                                                           
256 CoŶàƌiguaƌdaàall͛attiǀităàdiàpoliziaàpƌedittiǀaàiŶàDaŶiŵaƌĐa,àsiàǀedaàNew Legal Framework for Predictive Policing in 

Denmark, in EDRi, 22 febbraio 2017. 
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algoƌitŵi,àsopƌattuttoàseàutilizzatiàdaàistituzioŶiàpuďďliĐhe,à l͛impiego di tecnologie open source, 

con la possibilità da parte di chiunque di poter esaminare il codice sorgente e le routine di 

programmazione degli stessi. 

L͛OlaŶdaà ğà stataà ƌeĐeŶteŵeŶteà oggettoà dià uŶà ƌappoƌtoà dià áŵŶestǇà IŶteƌŶatioŶal,à Đheà ĐƌitiĐaà

aspƌaŵeŶteàl͛utilizzoàdiàsisteŵiàdi algoritmi generanti una sorveglianza di massa indiscriminata e 

profilazione etnica. Il rapporto documenta i pericoli generati da nuovi progetti, defiŶitià͞ laboratori 

viventi͟,àdiàcontrollo predittivo delle forze di polizia olandese. I modelli matematici utilizzati per 

valutare il rischio di perpetrazione di un reato sono considerati da Amnesty International 

altamente discriminatori. Nello specifico è stato esaminato un progetto di sorveglianza predittiva 

ŶellaàĐittăàdià‘oeƌŵoŶd,àĐhiaŵatoà͞Progetto di rilevamento͟. Esso rischia di rendere le persone di 

Roermond delle vere e proprie cavie della sorveglianza di massa, ma è soprattutto 

discriminatorio nei confronti di soggetti di nazionalità dell͛Euƌopaàdell͛Est257. áttƌaǀeƌsoàl͛utilizzoà

di telecamere e di altri sensori, la polizia monitora in maniera sistematica gli spostamenti nei 

pressi della città, raccogliendo informazioni in merito a veicoli e modalità di spostamento. I dati 

raccolti sono poi elaborati utilizzando un modello algoritmico ĐheàĐalĐolaàuŶà͞ puŶteggioàdiàƌisĐhio͟à

in merito alla probabilità di commissione di un reato contro il patrimonio. Fra gli indicatori 

utilizzati ai fini di questa valutazione vi è la pƌoǀeŶieŶzaà dià uŶà ǀeiĐoloà dall͛Euƌopaà oƌieŶtale.à

Qualora venga classificato un veicolo ad alto rischio, la polizia effettuerà approfonditi controlli. La 

mancanza nelle normative olandesi di adeguate garanzie giuridiche riguardo fermi e perquisizioni 

arbitrari rende il rischio discriminatorio Ŷeià ĐoŶfƌoŶtià dià soggettià pƌoǀeŶieŶtià dall͛Està euƌopeo,à

ancora più alto. 

Dalà ϮϬϭϰà l͛Italiaà ricorre ad un programma di predictive policing, il software Key-Crime, che si 

aǀǀaleà dià algoƌitŵià Đoŵplessià peƌà l͛iŶdiǀiduazioŶeà dià poteŶzialià pƌofilià ĐƌiŵiŶali.à L͛algoƌitŵoà

ŵateŵatiĐo,àĐƌeatoàdaàMaƌioàVeŶtuƌi,à͞elabora e incrocia tutti i dati: corporatura, abbigliamento, 

modus operandi, orari, luoghi e dà un risultato, proponendo al poliziotto una serie di eventi che 

sono potenzialmente collegabili con quello appena inserito. Questa procedura permette di 

                                                           
257 Amnesty IŶteƌŶatioŶalàhaàpuďďliĐaŵeŶteàĐoŶdaŶŶatoà ilà͞Pƌogettoàdià ƌileǀaŵeŶto͟àdell͛OlaŶda,àĐoŶsideƌaŶdoloà
pregiudizievole e discriminatorio. Secondo Merel Koning, responsabile del programma tecnologia e diritti umani della 
faŵosaà oƌgaŶizzazioŶeà ŶoŶà goǀeƌŶatiǀaà ͞Il problematico esperimento di Roermond, che profila e discrimina le 
peƌsoŶeàdell͛Euƌopaàdell͛est,àŵetteàiŶàluĐeàlaàŶatuƌaàpƌegiudizieǀole,àeàŶoŶàpƌedittiǀa, dei sistemi di polizia di tipo 
algoritmico. Questo genere di progetti si stanno moltiplicando rapidamente in tutto il paese, mentre sono carenti le 
gaƌaŶzieàŶeĐessaƌieàpeƌàaffƌoŶtaƌeàleàŶuŵeƌoseàŵiŶaĐĐeàĐheàpoŶgoŶoàŶeiàĐoŶfƌoŶtiàdeiàdiƌittiàuŵaŶi͟. 
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collegare tra loro dei reati che altrimenti potrebbero rimanere fatti singoli͟258. L͛iŶǀasioŶeàŶella 

sfeƌaàpƌiǀataàdell͛iŶdiǀiduo viene giustificata con esigenze di sicurezza pubblica, che consentono 

la sorveglianza sulle persone, ed hanno origine, almeno nel nostro Paese, nella lotta al terrorismo, 

per estendersi, poi, a tuti gli altri reati di alto allarme sociale, ed infine anche ai reati corruttivi e 

recentemente a quelli comuni. NoŶàǀiàğàduďďio,àtuttaǀia,àĐheàl͛aŶalisiàdiàdatiàpeƌsoŶaliàeàseŶsiďilià

di individui che abbiano già avuto problemi con la giustizia, sia un elemento di discriminazione 

oltre che di invasione della privacy. LaàpƌofilazioŶeàdeiàdatiàsull͛etŶia,àpoi,àlasĐiaàpeƌplesseàŵolteà

associazioni non governative che da anni si battono contro la discriminazione259. 

L͛appliĐatiǀoà“eƌpiĐo260, già in uso in Italia da alcuni anni, permette ad Agenzia delle Entrate e alla 

Guardia di Finanza di accedere a tutte le transazioni bancarie dei residenti in Italia, alle utenze, 

alle banche dati di Inps, Inail e motorizzazione, consente il controllo di patrimoni immobiliari, 

eventuali investimenti finanziari, la stipulazione di polizze assicurative e tutto ciò che può rivelarsi 

utile per rilevare anomalie e ĐoŶtƌastaƌeàl͛eǀasioŶeàfisĐale. La mole di informazioni personali che 

Serpico può processare ogni secondo è impressionante261. Ciò costituisce una evidente violazione 

del diritto alla privacy, basti pensare che il sistema ha un accesso completo agli oltre quaranta 

milioni di conti correnti presenti nel nostro Paese. Quanto detto è aggravato dal fatto che il 

software sia progettato, aggiornato e gestito da una società privata, che potrebbe in linea di 

principio sfruttare informazioni private e sensibili a proprio vantaggio. 

Oltre al rischio delle raccolte governative di dati e delle analisi predittive effettuate da ministeri 

ed enti pubblici, si corre in ogni Paese il rischio della crescita di un sistema di controllo parallelo a 

quello istituzionale, con effetti ancora più pƌoďleŵatiĐi,à Đoŵeà l͛affieǀoliŵeŶtoà dellaà pƌiǀaĐǇà oà

l͛asseŶzaà dellaà pƌesuŶzioŶeà dià innocenza, attuato da privati senza alcuna sorta di controllo. A 

ƋuestoàsiàaggiuŶgaàl͛attiǀităàdiàpƌofiliŶg,àƌiĐoŶosĐiŵeŶtoàfaĐĐialeàedàaŶalisiàpƌedittiǀaàeffettuataàdaà

organizzazioni militari e paramilitari, che spesso agiscono senza alcun riconoscimento 

istituzionale. Non esiste nessuna garanzia che le regole vengano applicate in maniera corretta e 

controllata, e non arbitraria ed immotivata, e nella maggior parte dei casi non vi è alcuna 

possibilità di difendersi poiché manca una regolamentazione sulla trasparenza degli algoritmi. 

                                                           
258 Morabito C., La chiave del crimine, in Polizia Moderna, luglio 2015. 
259 È lo stesso ideatore di KeyCrime, Mario Venturi, ad affermare che ͞áàliǀelloàdiàiŶdagiŶe,àleàiŶfoƌŵazioŶiàsull͛etŶiaà
diàĐhiàhaàĐoŵpiutoàiàĐƌiŵiŶiàsoŶoàfoŶdaŵeŶtali͟. 
260 Vedi supra, par. 2.2.3. 
261 Ha il potenziale per processare 22.000 operazioni al secondo. 
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Soltanto colmando il gap fra progresso tecnologico e legislativo si possono creare precetti che 

ƌeŶdaŶoàiàďigàdataàeà l͛aŶalisiàpƌedittiǀaàuŶaàƌisoƌsa,àeàŶoŶàuŶ problema sociale globalizzato del 

terzo millennio. 

3.1.4. Violazione della privacy e tutela dei dati personali 

La tecnologia è entrata in maniera sempre più pervasiva nel settore della giustizia sia nella fase 

delle indagini che durante il dibattimento, momento centrale dell͛attuale sistema processuale 

penale tendenzialmente accusatorio approdato in Italia nel 1988. Un utilizzo altrettanto 

importante delle moderne tecnologie si ha nella fase di prevenzione dei reati e di individuazione 

di situazioni di conflitto di interessi che possano far prevedere eventi corruttivi. Le tecnologie 

informatiche più moderne, ossia i big data, le reti neurali eà l͛iŶtelligeŶzaà aƌtifiĐialeà in primis, 

possono tuttavia favorire diseguaglianze e discriminazioni, nonché limitare la libertà 

dell͛iŶdiǀiduo,àostaĐolaŶdoàpeƌaltƌoàilà legittiŵoàdiƌittoàaàpotersi difendere adeguatamente. Con 

tali affermazioni ŶoŶàsiàǀuoleàĐeƌtoàdeŵoŶizzaƌeàl͛utilizzoàdiàteĐŶologieàĐheàsiàaǀǀalgoŶoàdeiàďigà

data, ma è necessario porre seŵpƌeà iŶàpƌiŵoàpiaŶoà laàpƌotezioŶeàdeiàdiƌittiàdell͛iŶdiǀiduoàeà leà

libertà personali.  

Il conflitto fra le tecnologie e i diritti umani si manifesta in un modo differente nei confronti del 

passato anche recente, e richiede una corrispondente riconsiderazione della sfera valoriale. La 

rilevanza dei ŵoltepliĐiàdiƌittiàŵessiàaàƌisĐhioàdall͛utilizzo delleàƌetiàiŶfoƌŵatiĐheàeàdell͛iŶtelligeŶzaà

artificiale è, difatti, mutata rispetto a qualche anno addietro, stante la progressiva ed inesorabile 

valorizzazione del diritto alla privacy, rilevata specialmente Ŷell͛aŵďitoà delle istituzioni 

sovranazionali europee. Il diritto alla riservatezza e la tutela dei dati hanno assunto sempre più 

importanza nel novero dei diritti umani proprio perché le informazioni possono, oggi, viaggiare 

daàuŶaàpaƌteàall͛altƌaàdelàpiaŶetaàiŶàteŵpoàƌealeàe senza controllo alcuno, influenzando sistemi 

economici, politici e sociali. L͛eǀoluzioŶeà dià IŶteƌŶetà eà l͛espaŶsioŶeà delà pƌoĐessoà teĐŶologiĐoà

hanno contribuito a spostare il baricentro dello stesso diritto alla privacy, ricomprendendo al suo 

interno anche la protezione dei dati personali, venendo così a configurarsi prevalentemente come 

un diritto ad esercitare un controllo sulle proprie informazioni, e ponendo quale paradigma 

centrale il consenso informato. Tuttavia secondo il parere dello scrivente, nel rapporto dualistico 

fra tecnologie e diritti umani sarebbe necessario seguire una strategia olistica, che consideri 

questi ultimi come un unicum, e non distinti e frammentati.à Ià diƌittià dell͛uoŵo,à dallaà pƌiǀaĐǇà
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all͛eguagliaŶza,à dallaà liďeƌtăà dià peŶsieƌoà alà pƌiŶĐipioà dià ŶoŶà Đolpevolezza, dovrebbero essere, 

difatti, ĐoŶsideƌatiàsullaàďaseàdell͛iŶteƌƌelazioŶeàdegliàuŶiàĐoŶàgliàaltƌi,àeàŶoŶàsiŶgolaƌŵeŶte,àpeƌà

poteƌŶeà stiŵaƌeà appieŶoà l͛effettiǀoà impatto sociale, culturale e politico nel complesso. Una 

ǀalutazioŶeàd͛iŶsieŵeàdeiàdiƌitti violati, permetterebbe di stabilire con maggior equilibrio i casi in 

cui alcuni di essi possano essere sacrificati in ossequio a diritti di maggiore impatto sulle libertà 

individuali, in considerazione di un controbilanciamento fra contrapposti interessi. Ciò 

consentirebbe di individuare un limite oltre il quale nessuna tecnologia possa spingersi, poiché 

sarebbe in ogni caso intollerabile la limitazione dei diritti individuali. Per contro, l͛utilizzoàdellaà

tecnologia potrebbe continuare a vivere ed espandersi, nelle ipotesi in cui la compressione dei 

diritti possa essere tollerata a fronte di risultati positivi nella lotta a fenomeni comunque limitanti 

la libertà del singolo e il buon andamento della Pubblica Amministrazione, quali la corruzione ed 

il conflitto di interessi.    

Per poter effettuare analisi predittive utilizzando i dati ed elaborare scenari credibili è necessaria 

la raccolta di altissime quantità di informazioni, sia pubbliche che private, ed in alcuni casi anche 

di dati personali sensibili. Nonostante leàŶoƌŵeàsulàĐoŶseŶsoàiŶfoƌŵatoàeàsull͛aŶoŶiŵatoàdei dati, 

sussistono evidenti profili di incompatibilità fra utilizzo dei big data e tutela della privacy, poiché 

vi è in ogni caso il rischio di una violazione dei diritti individuali connesso alla potenziale 

identificazione a posteriori dei loro titolari. Laà ŵoƌfologiaà dell͛aŵďieŶteà digitaleà eà laà faĐileà

reperibilità di dati personali in rete, rende ancor più concreta questa preoccupazione262. In 

paƌtiĐolaƌeà l͛utilizzoà ŵassifiĐatoà deià soĐial media ha, indubbiamente, amplificato i rischi 

riguardanti il diritto alla riservatezza ed al trattamento dei dati. Il pericolo di essere tracciati in 

ogni attività quotidiana, non è più così ƌeŵotoàseàsiàpeŶsaàĐheàl͛iŶteƌŶetàďaŶkiŶg,àiàsoĐialàŶetǁoƌk, 

gli acquisti tramite e-commerce e la tracciabilità delle attività in rete permettono a terzi di poter 

sorvegliare ogni azione del singolo individuo. Se, poi, consideriamo che anche le nostre attività 

quotidiane al di fuori della rete vengono sempre più monitorate da telecamere di 

videosorveglianza e i nostri spostamenti tracciati dai sistemi di localizzazione dei telefoni cellulari, 

può apparire arduo immaginare che il diritto alla privacy possa sopravvivere alla tecnologia. 

L͛estrazione, l͛aŶalisià ed il riutilizzo di informazioni pubblicamente disponibili su Internet e di 

                                                           
262 Sul rapporto nuove tecnologie e privacy si veda: Tosi E., Privacy digitale. Riservatezza e protezione dei dati 

personali tra GDPR e nuovo Codice Privacy, Giuffrè, 2019, p. 36 ss; per ciò che riguarda lo specifico rapporto fra big 
data e trattamento dei dati personali: Orefice M., I Big Data e gli effetti su privacy, trasparenza e iniziativa economica, 
Aracne, 2018. 
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filmati delle telecamere a circuito chiuso pongono, difatti, seri rischi alla privacy di ogni individuo 

ed al suo diritto alla riservatezza. In considerazione della natura sensibile di tali informazioni e 

della possibilità di intercettazioni ed utilizzi impropri di dati, il fenomeno appare, oggi, 

particolarmente allarmante con effetti potenzialmente dannosi sulla vita privata e professionale 

delle persone e violazione dei diritti riguardanti la tutela dei dati263.  

Pur non potendo arrestare il progresso tecnologico, è necessario trovare un punto di equilibrio 

fra esso ed il diritto alla riservatezza relativo alla sfera privata, ancorato al concetto originario di 

ŵatƌiĐeà statuŶiteŶseà ͞the right to be let alone͟. L͛auŵeŶtoà dellaà ǀulŶeƌaďilităà deglià iŶdiǀiduià

cagionato dai rischi delle nuove tecnologie, può essere contrastato soltanto in parte attraverso la 

regolamentazione giuridica delle attività degli operatori tecnologici. A tal fine non si può 

prescindere dall͛iŶdiǀiduazioŶe, fra i problemi principali, della detenzione del possesso di ampia 

parte dei dati solo da parte di poche aziende private, e dalle conseguenze di un vero e proprio 

oligopolio riguardo il potere di raccolta delle informazioni. Alcune multinazionali possiedono, 

difatti, un immenso patrimonio informativo, in grado di influenzare le scelte delle persone e 

condizionare trend, comportamenti, opzioni finanziarie, ma anche decisioni politiche e sociali264. 

Sarebbe, pertanto, necessario un obbligo di trasparenza da parte dei detentori dei dati ed il 

conseguente divieto di raccolta e trattamento degli stessi, se effettuato tramite algoritmi segreti 

e non basati sulle tecnologie open source265. Senza, poi, dimenticare che la raccolta e il riutilizzo 

continuo delle informazioni contenute nei dataset, nonché la profilazione ed il trattamento di dati 

personali, ledono il diritto all͛oďlio,àiŶtesoàƋualeàdiƌittoàal c.d. de-listing, ossia alla cancellazione 

dei propri dati e ͞ad esseƌeà diŵeŶtiĐati͟à peƌà ǀiĐeŶdeà Đheà Ŷelà passatoà soŶoà stateà oggettoà dià

cronaca266. È necessario, pertanto, che le norme giuridiche e le regolamentazioni vengano 

                                                           
263 Secondo Soro A., Big Data e Privacy. La nuova geografia dei poteri, in Atti del Convegno - 30 gennaio 2017, p. 10, 
͞LaàliďeƌtăàdiàĐiasĐuŶoàğàiŶsidiataàdaàfoƌŵeàsottiliàeàpeƌǀasiǀeàdiàĐoŶtƌollo,àĐheàŶoiàstessi,àpiƶàoàŵeŶoàĐoŶsapeǀolŵeŶte,à
aliŵeŶtiaŵoàpeƌàl͛iŶĐoŶteŶiďileàdesideƌioàdiàĐoŶtiŶuaàĐoŶŶessioŶeàeàĐoŶdiǀisioŶe.àDaàun lato le imprese tecnologiche 
haŶŶoàdilatatoàlaàƌaĐĐoltaàeàlaàdispoŶiďilităàdeiàŶostƌiàdati,àdall͛altƌoàleàesigeŶzeàdiàsiĐuƌezza,àdiàfƌoŶteàallaàŵiŶaĐĐiaà
criminale e terroristica, hanno spinto progressivamente i governi ad estendere il controllo delle attività svolte in rete 
per finalità investigative in modo sempre più massivo. Il combinarsi di questi processi ha prodotto una straordinaria 
intrusione nella vita di tutti, una vera e propria sorveglianza, con effetti importanti sui comportamenti individuali e 
Đollettiǀi,àsugliàstessiàĐaƌatteƌiàdelleàŶostƌeàdeŵoĐƌazie͟. 
264 Si pensi ai patrimoni di dati personali in possesso di aziende quali Apple, Google, Facebook. 
265 Cfƌ.àaudizioŶeàdelàPƌof.àMaŶteleƌoàá.à ;ϮϭàŶoǀeŵďƌeàϮϬϭϳͿ,àp.àϲ,à seĐoŶdoà ilàƋualeàǀià saƌeďďeà͞l͛iŵpossiďilităàdià
appliĐaƌeà logiĐheà ŵeƌaŵeŶteà pƌopƌietaƌieà aià datià peƌsoŶalià oà dià seguiƌeà ŵodellià d͛oltƌeoĐeaŶoà faǀoƌeǀolià
all͛assiŵilazioŶeàdelleàiŶfoƌŵazioŶiàpeƌsoŶaliàall͛aŵďitoàdellaàpƌopƌietăàiŶtellettuale͟. 
266 La Corte di giustizia (Grande Sezione, sentenza del 13 maggio 2014, causa C-131/12, Google Spain), ha affermato 
(par. 97), che il diritto alla protezione dei dati personali eàilàĐd.àdiƌittoàall͛oďlioàpƌeǀalgoŶoà͞iŶàliŶeaàdiàpƌiŶĐipio,àŶoŶà
soltaŶtoàsull͛iŶteƌesseàeĐoŶoŵiĐoàdelàgestoƌeàdelàŵotoƌeàdiàƌiĐeƌĐa,àŵaàaŶĐheàsull͛iŶteƌesseàdiàtaleàpuďďliĐoàaàtƌoǀaƌeà
l͛iŶfoƌŵazioŶeàsuddettaàiŶàoĐĐasioŶeàdiàuŶaàƌiĐeƌĐaàĐoŶĐeƌŶeŶteàilàŶoŵeàdiàƋuestaàpeƌsoŶa͟. 
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supportate da un approccio etico selettivo, responsabile e senza pregiudizi, basato sulla 

trasparenza, sul consenso informato, sulla tutela dei dati sensibili, ed infine su un diritto di 

ĐƌoŶaĐaàĐheàtƌoǀaàilàsuoàŶatuƌaleàliŵiteàŶelàdiƌittoàall͛oďlio267.  

Ove manchi una piena partecipazione informata delle persone interessate al trattamento con i 

big data analytics, aumentano vertiginosamente i rischi di violazione della tutela dei dati 

personali. Sono questi i casi sui quali si sono maggiormente concentrati i regolamenti 

sovranazionali e le autorità garanti dei Paesi democratici. Il Regolamento europeo sulla 

protezione dei dati268 introduce importanti garanzie riguardo il trattamento dei dati personali 

utilizzati senza un pieno consenso informato,àƋualiàl͛aŶoŶiŵizzazioŶeàeàlaàpseudoŶiŵizzazioŶe, al 

fine di eliminare o quanto meno ridurre i rischi di reidentificazione della persona. Tuttavia 

l͛aŶoŶiŵizzazioŶeàdeiàdatiàraccomandata dal GDPR costituisce una mera illusione, poiché anche 

nelle raccolte ritenute anonime i dati possono essere successivamente, nuovamente associati ad 

una specifica persona. È, comunque, da rilevare che, anche nei casi in cui il consenso informato 

siaàliďeƌaŵeŶteàŵaŶifestato,àsussisteàpuƌàseŵpƌeàuŶàƌisĐhioàƌiguaƌdoàl͛utilizzoàĐheàǀieŶeàfattoàdelle 

informazioni, e la possibilità di cessione di dati personali a soggetti terzi, alla stregua di una 

comune merce di scambio. Non a caso i dati sono stati unanimemente definiti da studiosi e media 

͞l͛oƌoàdelàŶuoǀoàŵilleŶŶio͟, e i sociologi statunitensi hanno già definito il nostro periodo storico 

ƋualifiĐaŶdoloàĐoŶàlaàloĐuzioŶeà͞theàageàofàdata͟. 

Un valido aiuto può pervenire dalla stessa tecnologia. Le problematiche sorte con la raccolta, 

l͛elaďoƌazioŶe e la manipolazione di enormi masse di dati, ed in particolare quelle riguardanti 

l͛utilizzoàeàilàtƌattaŵeŶtoàdiàinformazioni ed il relativo diritto di privacy, possono essere, difatti, se 

non risolte almeno limitate con la diffusione, nei casi in cui sia possibile il suo utilizzo, della 

teĐŶologiaàďloĐkĐhaiŶ.àQuest͛ultiŵaàuŶisĐeàilàĐoŶtƌolloàpeeƌ-to-peer alla crittografia, permettendo 

la verifica di ogni nodo di una rete, consentendo tracciabilità ed immodificabilità dei dati. Ciò 

rende, innegabilmente, più sicuƌaà l͛attiǀităà dià tƌaĐĐiaŵeŶtoà eà ƌaĐĐoltaà delleà iŶfoƌŵazioŶi.à UŶaà

struttura con tali caratteristiche ƌeŶde,àaltƌesŞ,àsupeƌfluaàl͛opeƌaàdià iŶteƌŵediaƌiàŶellaàteŶutaàdià

registri, estƌoŵetteŶdoàiàĐolossiàdell͛iŶfoƌŵatiĐaàeàdelleàĐoŵuŶiĐazioŶi,àe favorisce la trasparenza 

                                                           
267 Soro á.,àid,àp.àϲ:à͞LeàáutoƌităàeuƌopeeàdiàpƌotezioŶeàdatiàaǀǀeƌtoŶoàilàďisogŶoàdiàaĐĐoŵpagŶaƌeàƋuesti fenomeni 
attraverso un più rigoroso approccio etico e di generale responsabilità. E prima di tutto abbiamo bisogno di 
promuovere garanzie di trasparenza dei processi, anche per la progressiva difficoltà a mantenere un effettivo 
controllo sui dati: per l'opacità delle modalità di raccolta, dei luoghi di conservazione, dei criteri di selezione e di 
aŶalisi͟. 
268 GDPR (General Data Protection Regulation), Regolamento 679/2016, art. 32. 
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giacché tutti gli interessati hanno accesso ai propri dati, con il diritto di cancellarli o renderli visibili 

solo a determinati utenti o gruppi di utenza. 

Grandi passi avanti, nel conflittuale rapporto fra big data e privacy, sono stati fatti negli ultimi 

anni in Europa, proprio gƌazieà alà GDP‘à eà all͛iŶteƌloĐuzioŶeà dei legislatori e delle istituzioni 

nazionali governative con autorità indipendenti di settore, ed in particolare, in Italia, con il 

Garante per la protezione dei dati personali. Nei Paesi industrializzati e nelle democrazie 

occidentali le problematiche inerenti la privacy sono al centro di normative, regolamenti e 

convenzioni. Tuttavia è necessario rimarcare che ad oggi nel panorama mondiale, il 42% dei Paesi 

non ha una legislazione sulla protezione dei dati269.àálĐuŶeàŶazioŶiàĐoŵeàilàVeŶezuela,àl͛Egittoàeàlaà

Libia non hanno in alcun modo imposto una regolamentazione, né tantomeno hanno iniziato 

alcun processo normativo o predisposto disegni di legge in tal senso. 

3.2. Diritti costituzionalmente garantiti e tutela dei dati  

3.2.1. Il diritto alla protezione dei dati personali 

La tutela dei dati personali ğàuŶàdiƌittoàfoŶdaŵeŶtaleàdell͛individuo ai sensi della Dichiarazione 

UŶiǀeƌsaleàdeiàDiƌittiàdell͛UoŵoàeàdellaàCarta deiàdiƌittiàfoŶdaŵeŶtaliàdell͛Unione europea. Per la 

Dichiarazione Universale è riconosciuto il diritto, negativo, alla riservatezza, consistente 

Ŷell͛obbligo di asteŶsioŶeàdaàpaƌteàdiàĐhiuŶƋueàdall͛iŶteƌfeƌiƌeàiŶàŵodoàaƌďitƌaƌioàŶellaàǀitaàpƌiǀataà

della peƌsoŶa,àŶoŶĐhĠàŶelàdiƌittoàaàŵaŶteŶeƌeàilàĐoŶtƌolloàsulleàpƌopƌieàiŶfoƌŵazioŶi.àL͛aƌt.àϭϮàdellaà

Dichiarazione Universale stabilisce, infatti, Đheà ͞Nessun individuo potrà essere sottoposto ad 

interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa, nella sua 

corrispondenza, né a lesione del suo onore e della sua reputazione. Ogni individuo ha diritto ad 

esseƌeà tutelatoà dallaà leggeà ĐoŶtƌoà talià iŶteƌfeƌeŶzeà oà lesioŶi͟. áà ďeŶà ǀedeƌeà l͛aƌt.à ϭϮà dellaà

DiĐhiaƌazioŶeàdell͛ásseŵďleaàdell͛ONU del 1948, fa riferimento ad un più generale diritto alla 

privacy270, a tutela della sfera intima del singolo, comprendente un insieme di diritti fra cui anche 

quello alla riservatezza delle informazioni personali.  In maniera ancor più specifica l͛aƌt.àϴàdellaà

Carta deiàdiƌittià foŶdaŵeŶtaliàdell͛Unione europea (protezione dei dati di carattere personale) 

statuisce Đheà ͞Ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la 

                                                           
269 I dati sono stati raccolti nel 2019 dal Global Cyberlaw Tracker, per l͛elaďoƌazioŶeà dià uŶaà ŵappaà puďďliĐata 
dall͛UNCTáD (Conferenza delle Nazioni Unite per il Commercio e lo Sviluppo). 
270 DefiŶitoà͞theàƌightàtoàďeàletàaloŶe͟,àpeƌàlaàpƌiŵaàǀoltaàdaàWarren S. e Brandeis L.D., The Right to Privacy, in Harvard 

Law Review, n. 5, 1890. 
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riguardano. Tali dati devono essere trattati secondo il principio di lealtà, per finalità determinate 

e in base al consenso della persona interessata o a un altro fondamento legittimo previsto dalla 

legge. Ogni persona ha il diritto di accedere ai dati raccolti che la riguardano e di ottenerne la 

rettifica͟.  

LaàdiffusioŶeàgloďaleàdelleàƌetiàpuďďliĐheàeàl͛utilizzoàŵassiǀoàdiàIŶteƌŶetàiŶàogŶiàattiǀităàƋuotidiaŶa,à

sia essa lavorativa che di svago, ha richiesto norme sempre più stringenti, precise e soprattutto al 

passo con i tempi, Ŷell͛aŵďitoàdellaà tutelaàdei dati personali. Le normative nazionali dei Paesi 

ŵeŵďƌiàdell͛UEàsiàsoŶo,àoggi,àuŶifoƌŵateàalleàdisposizioŶiàpƌeǀisteàdalàRegolamento UE 2016/679 

(GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 

personali, nonché alla libera circolazione. Il GDPR ha abrogato la, ormai inattuale, Direttiva 

95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), ponendosi quale principale fonte 

europea riguardante la protezione dei dati personali.  

L͛odieƌŶaàƌegolaŵeŶtazioŶeàpƌeǀede, innanzi tutto, che l͛interessato ha il diritto di chiedere al 

titolare del trattamento, sia esso un soggetto pubblico che privato, se sia in corso un trattamento 

di dati personali che lo riguarda e, in tal caso, essere informato sulle finalità del trattamento, i 

destiŶataƌià deià dati,à l͛origiŶeà deià datià peƌsoŶalià tƌattati,à l͛esistenza di un processo decisionale 

automatizzato, compresa la profilazione. Il titolare dei dati ha, poi, diritto alla rettifica degli stessi, 

alla cancellazione, alla limitazione del trattamento. Per quanto riguarda la richiesta di 

cancellazione, non vi è, tuttavia, alcuna modalità di accertamento o controllo da parte di autorità 

teƌze,àĐheàpossaàĐoŵpƌoǀaƌeàl͛effettiǀaàeliŵiŶazioŶeàdelleàiŶfoƌŵazioŶiàriguardanti il titolare dai 

database. UŶaàŶoǀităàassolutaàdell͛attualeà ƌegolaŵeŶtazioŶeàğà ilà Đ.d.àdiƌitto alla portabilità dei 

dati personali, ossia il diritto di trasferirli ad un altro titolare, se il trattamento si basa sul consenso 

oàsuàuŶàĐoŶtƌattoàstipulatoàĐoŶàl͛iŶteƌessato, da effettuarsi con mezzi automatizzati. 

I princìpi su cui si basa il diritto alla tutela dei dati personali sono la liceità, correttezza e 

trasparenza del trattamento, limitazione della finalità e della conservazione, minimizzazione dei 

dati, accuratezza, esattezza, integrità e confidenzialità. Per ciò che riguarda la liceità e correttezza, 

bisogna rimarcare che i dati devono essere trattati in modo lecito e le modalità di raccolta e 

utilizzoàdeǀoŶoàesseƌeà Đoƌƌette,àŵaŶteŶeŶdoà l͛iŵpegŶoà assuŶtoà ĐoŶà l͛iŶteƌessato al momento 

della ricezione del consenso, secondo princìpi di lealtà. La trasparenza ha, invece, lo scopo di 

aliŵeŶtaƌeà laà fiduĐiaà dell͛iŶdiǀiduoà nei confronti della società digitale, e consiste nel rendere 
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conoscibili e comprensibili le modalità di raccolta dei dati, favorendo accessibilità e informazione. 

La limitazione della finalità vincola la legittimità del trattamento, che può avvenire solo se i dati 

sono raccolti per scopi predeterminati, espliciti e legittimi. I dati devono, poi, essere conservati 

per il solo tempo necessario rispetto alle finalità stabilite (limitazione della conservazione), 

dopodiché devono essere cancellati o quanto meno resi anonimi senza più possibilità di risalire al 

titolare (anonimizzazione). Essi devono essere anche rilevanti e necessari rispetto alle finalità per 

le quali sono trattati (minimizzazione dei dati)271. I dati devono essere accuratamente raccolti, 

esatti, ma soprattutto aggiornati ed eventualmente Đoƌƌetti,àsuàƌiĐhiestaàdell͛iŶteƌessato.àIŶfiŶeàleà

informazioni personali devono essere trattate in maniera confidenziale secondo un principio di 

riservatezza, in modo sicuro e con precauzioni che le preservino da alterazioni o accessi non 

autorizzati272.  

3.2.2. La posizioŶe dell’Europa sulla tutela dei dati 

NoŶà sussisteà alĐuŶà duďďioà ĐiƌĐaà l͛iŶsostituiďilităàdei big data eàdell͛iŶtelligeŶzaà aƌtifiĐialeànella 

prevenzione di reati e Ŷell͛iŶdiǀiduazioŶeàdi aree e situazioni a rischio di conflitto di interessi, in 

particolare nel procurement pubblico. Si è rilevato, tuttavia, che l͛utilizzo dei big data può avere 

un impatto notevole sui diritti della persona, specialmente in termini di tutela della privacy273, in 

ĐoŶsideƌazioŶeàdell͛odieƌŶaàdiffusioŶeàdelleàƌetiàiŶfoƌŵatiĐheàeàdiàIŶteƌŶet. Sempre più numerose 

sono le associazioni internazionali ed i comitati scientifici che sollevano forti preoccupazioni etico-

giuƌidiĐheàsull͛utilizzoàĐƌesĐeŶteàed incontrollato dei big data allo scopo di prevenire i crimini ed 

in generale di raccogliere grandi quantità di informazioni e profilare le persone fisiche. Per tale 

motivo norme sovranazionali e nazionali, nonché autorità indipendenti si sono focalizzate sul 

ƌisĐhioà ĐoŶŶessoà all͛usoà ŵassiǀoà deià dati. Le istituzioni europee hanno sempre mostrato un 

particolare impegno ed interesse nella tutela della privacy, considerando la protezione dei dati 

uŶàdiƌittoàfoŶdaŵeŶtale,àfaǀoƌeŶdoàuŶ͛aƌŵoŶizzazioŶeàdelleàtuteleàŶoŶàsoloàdeglià“tatiàŵeŵďƌià

ma anche con gli Stati extra europei, e sostenendo la trasparenza ed il controllo in materia di dati 
                                                           
271 L͛aƌt.à ϱ, par. 1 lett. C) del GDPR prevede che i dati debbano essere ͞adeguati, pertinenti e limitati a quanto 
necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati͟.  
272 L͛aƌt.àϱ,àpaƌ.àϭ lett. f) del GDPR stabilisce che i dati devono essere "trattati in maniera da garantire uŶ͛adeguata 
sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da 
trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali͟. 
273 Nel saggio di F. Basile, Intelligenza artificiale e diritto penale: quattro possibili percorsi di indagine, in Diritto penale 

e uomo,àpp.àϭϬàss.,àĐoŶdiǀisiďileàğàlaàpƌeoĐĐupazioŶeàdell͛autoƌeàĐoŶàƌiguaƌdoàallaàpƌiǀaĐǇàeàalleàappliĐazioŶiàfoƌŶiteàdià
intelligeŶzaàaƌtifiĐiale,àoǀeàsià legge:à͞iŶàĐoŶsideƌazioŶeàdellaàgƌaŶàŵoleàdiàdatiàĐheàƋuesteàappliĐazioŶià;foƌŶite,àadà
esempio, di sensori e telecamere avanzate) possono acquisire in relazione alla vita, anche privata, dei cittadini: dati 
che, peraltro, potrebbero essere manipolati abusivamente, sottratti, deformati, con grave pregiudizio per le persone 
ĐuiàessiàsiàƌifeƌisĐoŶo͟. 
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peƌsoŶali.àL͛oƌieŶtaŵeŶtoàdell͛UŶioŶeàeuƌopeaàğ,àoggi,à iŶdiƌizzatoàǀeƌsoàuŶaàŵaggioƌà liďeƌtăàdià

circolazione dei dati, affiancata però da controlli più stringenti secondo il principio della sicurezza 

adeguata al rischio, al fine di infondere una maggior fiducia dei cittadini nei confronti della c.d. 

società digitale. PeƌàĐižàĐheàƌiguaƌdaàspeĐifiĐaŵeŶteàlaàpƌotezioŶeàdeiàdatiàpeƌsoŶaliàŶell͛aŵďitoà

delle attività di raccolta dati a fini di prevenzione, indagine ed accertamento dei reati, è proprio 

dalla normativa europea che derivano le principali disposizioni nazionali a tutela dei diritti della 

persona. 

A livello europeo274 già nel 1981 laàCoŶǀeŶzioŶeàϭϬϴàdelàCoŶsiglioàd͛Euƌopa275 ha redatto delle 

linee guida che prevedono una regolamentazione in materia di trattamento automatizzato di 

gƌaŶdiàƋuaŶtităàdiàdatiàgestiteàdaàalgoƌitŵi.à“iàtieŶeàiŶàĐoŶsideƌazioŶeàl͛iŵpattoàdelàtƌattaŵeŶtoàdià

masse di dati, evitando che esso possa confliggere con i diritti umani, le libertà fondamentali e i 

valori etici e sociali delle comunità. La normativa mira a tutelare la persona da abusi relativi alla 

privacy, nonché il diritto alla vita privata in ƌelazioŶeàall͛elaďoƌazioŶeàautoŵatiĐaàdeiàdati,àedàaà

regolamentare i flussi transnazionali di informazioni. La Convenzione limita il trattamento e la 

raccolta dei dati al rispetto dei principi di correttezza, liceità e finalità del trattamento, nonché 

qualità dei dati stessi. Su di essa si è basata la Direttiva 1995/46 sulla tutela dei dati personali 

adottata nell͛aŵďitoàdellaàCoŵuŶităàeuƌopeaàeàdelàMeƌĐato unico. Nel maggio 2018 il Consiglio 

ha adottato un protocollo di modifica, la c.d. Convenzione 108+276, teso a modernizzare il 

previgente testo per fornire un quadro giuridico più attuale ed incisivo in un mutato ambito 

tecnologico, nel quale le violazioni del diritto alla protezione dei dati sono diventate un pericolo 

maggiore e coinvolgente un numero di persone di gran lunga più ampio che nel passato. Nel 

Protocollo di modifica viene definito in maniera più specifica il principio di liceità del trattamento, 

con particolare riferimento ai requisiti relativi al consenso, e viene rafforzata la protezione delle 

categorie speciali di dati. Viene, inoltre, ampliata la categoria dei dati sensibili, rafforzata la 

responsabilità degli addetti al controllo dei dati, consolidati iàpoteƌiàeàl͛iŶdipeŶdeŶzaàdelleàautoƌităà

preposte alla protezione dei dati e delle basi giuridiche necessarie per la cooperazione 

internazionale. La convenzione aggiornata prevede ulteriori garanzie per le persone fisiche alle 

quali si riferiscono i dati personali trattati, soprattutto in materia di trasparenza ed accesso ai dati. 

                                                           
274 Pizzetti F., Privacy e il diritto europeo alla protezione dei dati personali. Dalla Direttiva 95/46 al nuovo Regolamento 

europeo, Giappichelli, 2016, p. 62 ss. 
275 ͞CoŶǀeŶzioŶeàdelàCoŶsiglioàd͛EuƌopaàsullaàpƌotezioŶeàdelleàpeƌsoŶeàƌispettoàalàtƌattaŵeŶtoàautoŵatizzatoàdiàdatià
a carattere personale͟, Strasburgo, 28 gennaio 1981. 
276 Trattato n. 223, ͞PƌotoĐolloà dià eŵeŶdaŵeŶtoà allaà CoŶǀeŶzioŶeà sullaà pƌotezioŶeà delleà peƌsoŶeà ƌispettoà alà
tƌattaŵeŶtoàautoŵatizzatoàdiàdatiàaàĐaƌatteƌeàpeƌsoŶale͟, Strasburgo, 10 ottobre 2018. 
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Sono stati introdotti, poi, nuovi diritti degli interessati. Fra quelli di maggior importanza ed 

attualità, è da rilevare il diritto di non essere sottoposti ad una decisione basata unicamente su 

un trattamento automatizzato che arrechi un pregiudizio alle persone, e di potersi opporre con 

un ricorso al trattamento, in caso di violazione dei diritti. La convenzione prevede la designazione 

ad una o più autorità indipendenti del compito di garantire il rispetto delle disposizioni, con potere 

di imporre sanzioni amministrative.   

In sintonia con tale orientamento, la Direttiva europea 2016/680277 e la Direttiva 2016/1148, in 

uno con il regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali (General Data 

Protection Regulation) o GDPR278, introducono un complesso di disposizioni a tutela dei diritti 

della persona e regolamentazione del trattamento dei dati. La direttiva e il regolamento pongono 

limiti alla raccolta e utilizzo dei dati personali, ma escludoŶoàdall͛ambito di regolamentazione i 

dati anonimizzati, non soggetti alle protezioni previste per il trattamento dei dati personali, ossia 

(Considerando 26 GDPRͿà Ƌuelleà ͞informazioni che non si riferiscono a una persona fisica 

identificata o identificabile o a dati personali resi sufficientemente anonimi e tali da impedire o 

daà ŶoŶà ĐoŶseŶtiƌeà piƶà l͛ideŶtifiĐazioŶeà dell͛iŶteƌessato͟. Il GDPR279 non definisce, tuttavia, le 

specificità del dato anonimo e non prescrive alĐuŶàŵetodoàpeƌà l͛aŶoŶiŵizzazioŶeà lasĐiaŶdone 

l͛oŶeƌe ai singoli responsabili del trattamento. Peƌà l͛aƌt.à 32 del regolamento il titolare del 

trattamento dei dati deve mettere in atto misure idonee a proteggere efficacemente i dati 

peƌsoŶaliàeǀitaŶdoàƌisĐhiàpeƌàiàdiƌittiàeàleàliďeƌtăàdell͛iŶteƌessato.àFattore di principale rilevanza, a 

tutela dei dati personali, è la pseudonimizzazione, ossia il trattamento dei dati che non permetta 

più laàloƌoàattƌiďuzioŶeà͞aàuŶàiŶteƌessatoàspeĐifiĐoàseŶzaàl͛utilizzoàdiàiŶfoƌŵazioŶiàaggiuŶtiǀe͟. Le 

informazioni pseudonimizzate devono essere ͞conservate separatamente e soggette a misure 

tecniche e organizzative intese a garantire che i dati personali non siano attribuiti a una persona 

fisica identificata o identificabile͟280. L͛asseŶzaàdiàuŶaàĐhiaƌaàdistiŶzioŶeà fƌaàaŶoŶiŵizzazioŶeàeà

                                                           
277 Direttiva europea 2016/680 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati 
o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati, Parlamento europeo e Consiglio, 27 aprile 
2016, in OJ L 119, 4 maggio 2016. 
278 Regolamento generale sulla protezione dei dati, Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 27 aprile 2016. 
279 Molto ampia è la letteratura descrittiva e critica avente ad oggetto il GDPR. A puro titolo esemplificativo si cita: 
áá.VV.,àCuffaƌoàV.,àD͛Oƌazioà‘.,à‘iĐĐiutoàV.,àI dati personali nel diritto europeo, Giappichelli, 2019; Alongi A., Pompei 
F., Diritto della privacy e protezione dei dati personali. Il GDPR alla prova della data driven economy, Tab Edizioni, 
2021; Fabiano N., GDPR e privacy. Consapevolezza e opportunità, goWare, 2020; Pizzetti F., Privacy e il diritto europeo 

alla protezione dei dati personali. Dalla Direttiva 95/46 al nuovo Regolamento europeo, Giappichelli, 2016. 
280 Art. 4 GDPR. 
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pseudonimizzazione ha, tuttavia, reso Đoŵplessaà l͛appliĐazioŶeà dià uŶiǀoĐheà ƌegole,à

sottovalutando la possibile reidentificazione dei soggetti pseudonimizzati. Ad esempio la 

crittografia è un metodo di pseudonimizzazione ma non di anonimizzazione, poiché le 

informazioni in chiaro sono reversibili con la decrittazione, permettendo così la successiva 

ƌeideŶtifiĐazioŶeà dellaà peƌsoŶa.à Èà d͛uopo,à poi,à aggiuŶgeƌeà Đheà sussisteà uŶà ƌisĐhioà residuo di 

reidentificazione anche con dati anonimizzati, poiché la combinazione di informazioni non 

considerate personali può permettere, grazie ai moderni algoritmi, l͛ideŶtifiĐazioŶeà dià uŶaà

specifica persona fisica.àLaàƌeideŶtifiĐazioŶeàƌeŶde,àpeƌtaŶto,à iŶutileà l͛aŶoŶiŵizzazioŶeàdeiàdati, 

peƌŵetteŶdoà l͛ideŶtifiĐazioŶeà dell͛iŶteƌessatoà tƌaŵiteà teĐŶiĐheà Đ.d.à dià data matching, ossia 

confrontando elementi identificativi indiretti, quali la posizione geografica, un software utilizzato 

oà uŶ͛opiŶioŶe,à ĐoŶà altƌià fƌaŵŵeŶtià dià iŶfoƌŵazioŶià Đheà Ŷelà Đoŵplessoà (c.d. effetto mosaico) 

possono essere decisivi per il riconoscimento della persona fisica281. L͛aŶoŶiŵizzazioŶeàŶoŶàpuž, 

pertanto, considerarsi un processo definitivo poiché vi è un rischio reidentificazione da 

monitorare e gestire nel tempo. I processi di anonimizzazione devono, dunque, essere adattati, 

in un contesto di accettabilità del rischio, alla natura dei dati per consentire di mantenerne 

l͛utilită,àŶoŶĐhĠàalleàfiŶalităàdelàtƌattaŵeŶto,àŵaàsopƌattuttoàal rispetto dei diritti e delle libertà 

della persona.  

Con riguardo alla pseudonimizzazione e alla possibilità di identificazione e reidentificazione, la 

posizione dellaàCoƌteàdiàgiustiziaàdell͛U.E. è chiarita dalla sentenza Breyer, nella quale i giudici 

stabiliscono che gli indirizzi IP dinamici pur non rivelaŶdoàdiƌettaŵeŶteàl͛ideŶtităàdellaàpeƌsoŶaà

proprietaria del Đoŵputeƌ,àpossoŶoàesseƌeàuŶà͞mezzo che può essere ragionevolmente utilizzato 

peƌà ideŶtifiĐaƌeà laàpeƌsoŶaà iŶteƌessata͟282. Di conseguenza non possono in alcun modo essere 

considerati dati anonimi. Il regolamento presenta, pertanto, profili di rischio per la tutela dei diritti 

individuali, poiché nonostante le suesposte limitazioni, una raccolta generalizzata di dati potrebbe 

sempre condurre all͛utilizzoàillegittiŵoàeàŶoŶàĐoŶseŶtitoàdegliàstessi,àoǀǀeƌoàall͛ideŶtifiĐazioŶeàdià

persone fisiche che non abbiano prestato il consenso, con conseguenti ingiustificate ingerenze 

                                                           
281 Cfr. Boccaccini P., Anonimizzazione e pseudonimizzazione: potenzialità, rischi e punti di attenzione, in Cybersecurity 

360,àŶoǀeŵďƌeàϮϬϮϭ.àNuŵeƌosiàsoŶoàstatiàiàĐasiàdiàƌeideŶtifiĐazioŶeàĐoŶsegueŶtiàall͛aŶoŶiŵizzazioŶe.àFƌaàiàpiƶàfaŵosi,à
il caso Netflix risalente al 2006 e Ƌuelloàdellaà͞NeǁàYoƌkàCitǇàTaǆiàaŶdàLiŵousiŶeàCoŵŵissioŶ͟,àĐheàŶelàϮϬϭϯàƌeseà
pubblico un elenco di corse, teoricamente anonimizzate ma che in concreto erano riconducibili al titolare della 
licenza. 
282 CGUE, C-582/14, Patrick Breyer c. Bundesrepublik Deutschland (2016). 
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nel diritto alla privacy e trattamento dei dati personali, o alla stigmatizzazione di determinati 

profili o categorie di persone. 

Sulla base delle suesposte premesse si fondano le cautele dalla direttiva 2016/680 in materia di 

profilazione, ovvero di trattamento automatizzato di dati personali. Con riguardo alla legittimità 

del trattamento dei dati dei soggetti coinvolti nelleà iŶdagiŶià iŶfoƌŵatiĐheà l͛aƌt.à ϮϮà delà

Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali, ŶoŶĐhĠà l͛aƌt.à ϭϭà dellaà Diƌettiǀaà

ϮϬϭϲ/ϲϴϬ/UEà sullaà pƌotezioŶeà deià datià peƌsoŶalià Ŷell͛attiǀităà dià pƌeǀeŶzioŶe,à iŶdagiŶe,à

accertamento e perseguimento di reati, vietano le decisioni basate unicamente su trattamenti 

automatizzati e stabilisĐoŶoà ilà diƌittoà dell͛iŶteƌessatoà dià otteŶeƌeà l͛iŶteƌǀeŶtoà uŵaŶoà Ŷelà

procedimento di formazione della volontà da parte del titolare del trattamento. Nello specifico, 

l͛aƌt.àϮϮàĐoŵŵaàϭàdelàGDP‘àstaďilisĐeàĐheà͞L͛interessato ha il diritto di non essere sottoposto a 

una decisione basata unicamente su un trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che 

produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla 

sua persona͟. Sono, pertanto, necessarie adeguate garanzie, fra cui il diritto di intervento da parte 

del titolare del trattamento, mentre è del tutto illegittima una profilazione da cui possa derivare 

una qualsivoglia ͞disĐƌiŵiŶazioŶeà dià peƌsoŶeà fisiĐheà sullaà ďaseà di categorie particolari di dati 

peƌsoŶali͟283.  

Coerentemente con tale orientamento, il Parlamento Europeo ha, in più occasioni, palesato la 

ĐoŶsapeǀolezzaà Đheà l͛utilizzoà deià ďigà dataà aŶalǇtiĐsà possa costituire un pericolo per i diritti 

individuali e un rischio di discriminazione nei confronti di gruppi composti da soggetti con 

caratteristiche comuni. Secondo il Parlamento Europeo, difatti ͞theàƌiskàofàdataàďeiŶgàusedàfoƌà

discriminatory or fraudulent purposes and the marginalisation of the role of humans in these 

processes, leading to flawed decision-making procedures that have a detrimental impact on the 

liǀesà aŶdà oppoƌtuŶitiesà ofà ĐitizeŶ͟284. Le tutele previste da GDPR e Direttiva 2016/680 per 

contrastare tali rischi sono nette, precise e ben delineate. Per l͛aƌt.à ϭϬà dellaà Diƌettiǀaà ͞Il 

trattamento dià datià peƌsoŶalià Đheà ƌiǀeliŶoà l͛origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le 

convinzioŶiàƌeligioseàoàfilosofiĐheàoàl͛appartenenza sindacale, e il trattamento di dati genetici, di 

dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica o di dati relativi alla salute 

o di dati relativi alla vita sessualeàdellaàpeƌsoŶaàfisiĐaàoàall͛orientamento sessuale è autorizzato 

                                                           
283 Direttiva 2016/680, art. 11 par. 3 e Considerando 38. 
284 European Parliament, Report on fundamental rights implications of big data, cit., par. M. 
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solo se strettamente necessario, soggetto a garanzie adeguate per i diritti e le libertà 

dell͛interessato e soltanto: a) seàautoƌizzatoàdalàdiƌittoàdell͛Unione o dello Stato membro; b) per 

salvaguaƌdaƌeàuŶàiŶteƌesseàǀitaleàdell͛iŶteƌessatoàoàdiàuŶ͛altra persona fisica; o c) se il suddetto 

trattamento riguarda dati resi manifestamenteàpuďďliĐiàdall͛interessato͟.   

Le problematiche del trattamento automatizzato presentano le stesse criticità dell͛utilizzoà dià

algoritmi intelligenti nelle c.d. attività di sentencing da parte del giudice, sollevandosi in tal caso 

ilà teŵaà dell͛asseŶzaà dià possibilità concrete di difesa da parte del condannato rispetto alla 

contestazione di una valutazione compiuta interamente da una macchina, senza alcun intervento 

dià ŵediazioŶeà daà paƌteà dell͛uoŵo.à UŶaà situazione,à Ƌuest͛ultiŵa,à Đheà potƌeďďeà aà ďeŶà ǀedeƌeà

verifiĐaƌsiàaŶĐheàĐoŶàƌifeƌiŵeŶtoàall͛utilizzoàdeiàpƌedettiàsisteŵiàdiàdataàaŶalǇtiĐsàŶell͛aŵďitoàdelleà

attiǀităàdià ĐoŵpliaŶĐe.à IŶfatti,à l͛outputàpƌodottoàdaià softǁaƌeà iŶàpaƌolaàŶoŶà soltaŶtoàpotƌeďďeà

basarsi su un trattamento di dati personali integralmente automatizzato e senza alcun intervento 

umano di c.d. mediazione valutativa delàƌisultatoàdell͛aŶalisi,àŵaàpotƌeďďeàdeteƌŵiŶaƌe,àĐoŶàtuttoà

ĐižàĐheàoǀǀiaŵeŶteàŶeàĐoŶsegue,àlaàsĐopeƌtaàdiàeleŵeŶtiàfattualiàiŶdiziaŶtiàaàĐaƌiĐoàoàl͛assuŶzioŶeà

di decisioni disciplinari su soggettià ĐoiŶǀoltià Ŷell͛aŶalisià iŶfoƌŵatiĐa.à Peƌaltƌo,à laà possiďilităà

ĐoŶĐƌetaàĐheàattƌaǀeƌsoàl͛usoàdellaàďigàdataàaŶalǇtiĐsàpossaŶoàiŶdiǀiduaƌsiàeleŵeŶtià iŶdiziaŶtiàaà

ĐaƌiĐoàdiàpeƌsoŶeàfisiĐheàsolleǀaàl͛ulteƌioƌeàpƌoďleŵatiĐaàdellaàdiffiĐoltăàdel diritto di difesa nella 

faseàiŶǀestigatiǀa,àpƌopƌioàpeƌàl͛iŵpossiďilităàdaàpaƌteàdel difensore di poter analizzare i dataset 

senza una strumentazione idonea. Senza considerare, poi, come si anticipava, le difficoltà 

connesse alle limitate possibilità di contestare il risultato cui il sistema informatizzato sia 

pervenuto, stante la complessità di comprendere le modalità attraverso cui la macchina possa 

aver optato per una determinata soluzione valutativa. LaàCoƌteàEuƌopeaàdeiàDiƌittiàdell͛Uoŵo,à

nella sentenza S. and Marper vs. The United Kingdom ƌaǀǀisaàuŶ͛iŶgeƌeŶzaàaiàseŶsiàdell͛aƌt.à8 CEDU 

nella memorizzazione dei dati concernenti la vita privata di un individuo, con un alto rischio per 

la libertà individuale qualora soggetti ͞ĐheàŶoŶàsoŶoàstatiàĐoŶdaŶŶati per alcun reato e hanno 

diritto alla presunzione di innocenza, soŶoàtƌattatiàalloàstessoàŵodoàdeiàĐoŶdaŶŶati͟. La Corte EDU 

giunge alla conclusione che la percezione che tutte le persone siano trattate come potenziali 

sospetti è dovuta principalmente alla conservazione dei loro dati a tempo indeterminato, al pari 

di coloro che hanno subìto condanne definitive285. 

                                                           
285 Corte EDU, S. and Marper v. the United Kingdom, ric. 30562/04 e 30566/04 (2008), par. 67 e par. 122. 
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La CoŶǀeŶzioŶeà Euƌopeaà deiàDiƌittià dell͛Uoŵo,à ĐosŞà Đoŵeà ilà GDP‘,à oltƌeà aà tutelaƌeà ilà diƌittoà alà

rispetto della propria vita privata e familiare (art. 8 par. 1), legittima le limitazioni al diritto di 

privacy e protezione dei dati personali soltanto per esigenze di sicurezza pubblica. L͛aƌt.àϴàpaƌ.àϮà

CEDU prevede l͛illegittiŵităàdell͛iŶgeƌeŶzaàdelleàautoƌităàpuďďliĐheàŶelàdiƌittoàallaàpƌiǀaĐǇàsalǀoà

Đheà essaà ͞siaàpƌeǀistaà dallaà leggeà eà ĐostituisĐaàuŶaàŵisuƌaà Đhe,à iŶà uŶaà soĐietăà deŵoĐƌatiĐa,à ğà

necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla 

difesaàdell͛oƌdiŶeàeàallaàpƌeǀeŶzioŶeàdeiàƌeati,àallaàpƌotezioŶeàdellaàsaluteàoàdellaàŵoƌale,àoàallaà

pƌotezioŶeà deià diƌittià eà delleà liďeƌtăà altƌui͟. Lo scrivente rileva che, seppur pienamente 

ĐoŶdiǀisiďili,à talià deƌogheà siaŶoà tuttaǀiaà ĐosŞà aŵpieà eà geŶeƌiĐheà daà ƌiĐhiedeƌeà uŶ͛atteŶtaà

valutazione relativamente al singolo caso concreto. Secondo lo stesso orientamento il GDPR 

autorizza gli Stati membri ad adottare misure limitative del diritto al trattamento e protezione dei 

dati personali soltanto ͞al fine di: a) non compromettere indagini, inchieste o procedimenti 

ufficiali o giudiziari; b) non compromettere la preǀeŶzioŶe,à l͛iŶdagiŶe,à l͛aĐĐeƌtaŵeŶtoà eà ilà

perseguimento di reati o l͛eseĐuzioŶeàdiàsaŶzioni penali; c) proteggere la sicurezza pubblica; d) 

proteggere la sicurezza nazionale; eͿàpƌoteggeƌeàiàdiƌittiàeàleàliďeƌtăàaltƌui͟286, il tutto nel rispetto, 

ex art. 23 GDPR, delle libertà fondamentali, sempre che sia una misura necessaria e proporzionata 

in una società democratica. 

3.2.3. Tutela della privacy e conservazione del traffico telefonico e telematico 

Le modalità e i tempi di conservazione del traffico telefonico e telematico sono, con la diffusione 

globale delle tecnologie ICT ed in particolare di Internet e della telefonia cellulare, divenuti un 

argomento centrale in materia di protezione dei dati personali. Con specifico riguardo ai tempi di 

conservazione dei dati, la c.d. data retention, è richiesto un costante bilanciamento fra 

contrapposte, ma parimenti importanti, esigenze di sicurezza e giustizia da un lato e di tutela della 

privacy dall͛altƌo287. La normativa italiana del 2008288 in attuazione di una direttiva europea del 

2006289 prevede il sequestro di dati presso il fornitore di servizi informatici: in tal modo vengono 

attribuiti oneri di conservazione e custodia di dati a soggetti privati terzi, che potrebbero peraltro 

                                                           
286 GDPR art. 13. 
287 Formici G., La disciplina della data retention tra esigenze securitarie e tutela dei diritti fondamentali. Un'analisi 

comparata, Giappichelli Editore, 2021. 
288 Legge n. 109 del 2008 ͞di attuazione della direttiva 2006/24/CE riguardante la conservazione dei dati generati o 
tƌattatiàŶell͛ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di 
comunicazione e che modifica la direttiva 200Ϯ/ϱϴ/Ce͟, la quale ha novellato l͛aƌt.àϭϯϮàCod.àpƌiǀacy, proprio al fine 
di attuare la disciplina europea. 
289 D.lgs. n. 109 del 30 maggio 2008, in attuazione della Direttiva n. 2006/24/CE, c.d. Direttiva Frattini. 
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essere essi stessi coinvolti ovvero avere interessi Ŷell͛iŶĐhiesta.à Le disposizioni della direttiva 

europea del 2006 sono state, in Italia, applicate estensivamente, suscitando critiche e dubbi circa 

uŶaà pƌesuŶta,àŵaàƋuaŶtoàŵaià ĐoŶĐƌeta,à ǀiolazioŶeà dellaà sfeƌaàpƌiǀataàdell͛iŶdiǀiduo.à Il traffico 

telefonico deve essere conservato per 24 mesi, quello telematico per 12 mesi, mentre le chiamate 

senza risposta 6 mesi. In particolare dal 2017 i dati relativi al traffico telefonico e telematico utili 

per indagini di specifici reati, esclusi i contenuti delle comunicazioni, devono essere conservati 

per 72 mesi, tempistiche eccessive anche secondo il parere della Corte di Giustizia UE290 e del 

Garante per la protezione dei dati personali291. Ciò conferma il concreto ed attuale rischio di 

iŶgeƌeŶzaàŶellaàsfeƌaàpƌiǀataàdell͛iŶdiǀiduoàeàviolazione dei diritti inerenti alla privacy. Il GDPR si 

limita a chiarire che i dati ͞debbano essere conservati in una forma tale che permetta 

l͛identificazione del soggetto interessato per un periodo di tempo che non superi quello che serve 

agli scopi per il quale essi sono stati raccolti e tƌattati,àaŶĐheàseàl͛interessato non richiede la loro 

cancellazione͟. 

L͛oďiettiǀoà oƌigiŶaƌioà della Direttiva 2006/24/CE era di armonizzare le disposizioni degli Stati 

membri concernenti gli obblighi dei fornitori di servizi di comunicazione ͞relativi alla 

conservazione di determinati dati da essi generati e trattati, allo scopo di garantirne la 

disponibilità ai fini di indagine, accertamento e perseguimento di reati gravi, quali definiti da 

ĐiasĐuŶoà “tatoà ŵeŵďƌoà Ŷellaà pƌopƌiaà legislazioŶeà ŶazioŶale͟, cercando un difficile punto di 

equilibrio con la tutela della privacy, non prevedendo, peraltro, la conservazione del contenuto 

della comunicazione e delle informazioni consultate. Le maggiori problematiche sono sorte dalla 

necessità di conciliare l͛iŶteƌesseà all͛acquisizione di elementi utili per la prosecuzione delle 

indagini con la tutela dei dati personali,àeǀitaŶdoàpeƌĐižàuŶ͛aĐƋuisizione indiscriminata di tutte le 

informazioni. Generalmente,àŶell͛oƌdiŶaŵeŶtoàitaliaŶo, non è ammissibile il sequestro per finalità 

esplorative292, come strumento di ricerca della notitia criminis, in particolare nel caso di sequestro 

presso terzi, al fine di evitare intrusioni illegittime nella sfera personale del soggetto. La normativa 

                                                           
290 Sentenza Digital Rights Ireland (cause riunite CGUE C-293/12 e C-594/12). 
291 Nel Provvedimento del 14 maggio 2020 [9442587] l͛UffiĐioàdelàGaƌaŶteàŵostƌaǀaàilàpƌopƌioàdisappuŶtoàŶellaàsĐeltaà
di conservare i dati per tempi così lunghi. Nel Convegno del 24 ottoďƌeàϮϬϭϵà͞Privacy digitale e protezione dei dati 
peƌsoŶaliàtƌaàpeƌsoŶaàeàŵeƌĐato͟àilàGaƌaŶteàA. Soro aveva affermato ͞diventa ancora più incomprensibile la decisione 
di aumentare fino a 6 anni la Data Retention, ignorando, non solo le sentenze della Corte di giustizia europea, ma 
aŶĐheàilàďuoŶàseŶso͟. 
292 La recente sentenza della Suprema Corte n. 13486 del 2021 ha ribadito il divieto di disposizione del sequestro in 
ďaseàalleàsoleàfiŶalităàesploƌatiǀeàdiàuŶ͛ipotesiàĐƌiŵiŶosaàstatueŶdoàĐheà͞deve escludersi che la misura sia illegittima, 
perché sorretta da finalità meramente esplorative, solo ove si sia in presenza di una notizia di reato sufficientemente 
deliŶeataàeàsusĐettiďileàdiàappƌofoŶdiŵeŶtiàistƌuttoƌi͟. 
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del 2008 prevede, comunque, il sequestro presso il fornitore di servizi informatici con 

conseguente dovere di conservazione dei dati.  

LaàseŶteŶzaàDigitalà‘ightsàIƌelaŶdàdellaàCoƌteàdiàgiustiziaàdell͛UEà;CGUEàC-293/12), in applicazione 

aiàpƌiŶĐipiàdellaàCaƌtaàeuƌopeaàdeiàdiƌittiàfoŶdaŵeŶtaliàdell͛UE ƌiguaƌdaŶtiàilàĐoŶtƌastoàall͛eĐĐessiǀaà

ingerenza nei diritti individuali della persona, invalida la direttiva 2006/24, che obbligava i service 

provider a conservare per lungo tempo i dati relativi agli utenti, e prevedeva altresì un accesso da 

parte delle autorità nazionali senza la previsione di limitazioni. La sentenza, infatti, afferma che i 

datià ͞idoŶeià aà foƌŶiƌeà pƌeĐiseà iŶdiĐazioŶià sullaà ǀitaà pƌiǀataà eà sulleà aďitudiŶià deglià iŶdiǀidui,à

costituiscono una ingerenza nella privacy dei soggetti, in contrasto con quanto previsto agli 

articoli 7 e 8 dellaà Caƌtaà deià diƌittià foŶdaŵeŶtalià dell͛UŶioŶeà Euƌopea͟.à Essaàpur riconoscendo 

l͛utilità della conservazione dei dati di traffico prevista dalla Direttiva per permettere alle autorità 

di poter perseguire i reati e contrastare la criminalità, afferma tuttavia che tale obiettivo non 

possa giustificare una conservazione indiscriminata e con tempi eccessivi degli stessi293. La 

genericità che caratterizza le disposizioni della Direttiva medesima, (si pensi alla generica 

defiŶizioŶeàdià ͞gƌaǀià ƌeati, quali definiti da ciascuno Stato͟àex art. 1 della Direttiva) si pone in 

contrasto col principio di proporzionalità di Đuiàall͛aƌt.àϱϮàpaƌ.àϭàdellaàCaƌtaàdeiàdiritti Fondamentali 

dell͛UŶioŶe. La Corte ha rilevato poi la completa mancanza, nella Direttiva, di presupposti sia 

materiali che procedurali sulla base dei quali le autorità competenti possono otteŶeƌeàl͛aĐĐessoà

ai dati di traffico per farne uso in un momento successivo. Infine, la Direttiva, nello specificare 

all͛art. 6 che la conservazione dei dati non avrebbe dovuto avere una durata inferiore a 6 mesi, 

non ha chiarito un limite massimo, oltre il quale i suddetti dati avrebbero dovuto essere cancellati 

da parte dei service provider, ŶoŶà staďileŶdoà ŶeaŶĐheà Đheà l͛aĐcesso ai dati debba essere 

subordinato ad un previo controllo da parte di un organo giudiĐaŶteàoàuŶ͛autoƌităàiŶdipeŶdeŶte. 

Sono pertanto necessarie regole chiare e precise che impediscano accessi generalizzati e senza 

limiti di tempo e impongano garanzie sufficienti contro il rischio di abusi che limitino i diritti 

fondamentali della persona. IŶàĐoŶĐlusioŶe,àlaàCoƌte,àallaàluĐeàdelleàĐƌitiĐităàesposteàpoĐ͛aŶziàedà

                                                           
293 “eĐoŶdoàlaàCoƌteà͞aŶĐheàseàl͛effiĐaĐiaàdellaàlotta contro la criminalità grave, e in particolare contro la criminalità 
oƌgaŶizzataàeàilàteƌƌoƌisŵo,àpužàdipeŶdeƌeàiŶàlaƌgaàŵisuƌaàdall͛utilizzoàdelleàŵodeƌŶeàteĐŶiĐheàdiàiŶdagiŶe,àuŶàsiffattoà
obiettivo di interesse generale, per quanto fondamentale esso sia, non vale di per sé solo a giustificare che una 
Ŷoƌŵatiǀaà ŶazioŶaleà Đheà pƌeǀedeà laà ĐoŶseƌǀazioŶeà geŶeƌalizzataà eà iŶdiffeƌeŶziataà dell͛iŶsieŵeàdeià datià ƌelatiǀià alà
tƌaffiĐoàeàdeiàdatiàƌelatiǀiàall͛uďiĐazioŶeàǀeŶgaàĐoŶsideƌataàŶeĐessaƌiaàaiàfiŶiàdellaàlotta suddetta͞. 
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iŶàosseƋuioàaiàpƌiŶĐipiàstaďilitiàŶellaàCaƌtaàdeiàdiƌittiàfoŶdaŵeŶtaliàdell͛UŶioŶeàhaàƌiteŶuto di dover 

invalidare la Direttiva 2006/24/CE. 

Dello stesso tenore è la sentenza Tele2 Sverige AB c. Postoch telestyrelsen294, nella quale la Corte 

di giustizia censura la normativa nazionale svedese di recepimento della Direttiva del 2006, che 

obbliga i provider a conservare in maniera generalizzata i dati degli abbonati. Secondo la Corte i 

Paesi membri sono legittimati ad emanare normative che consentano la conservazione a titolo 

preventivo, non generalizzata dei dati, ma soltanto qualora tale conservazione sia mirata alla lotta 

alla criminalità e per il solo tempo strettamente necessario295,à iŶà ŵodoà daà foƌŶiƌeà ͞garanzie 

sufficienti tali da permettere di proteggere efficacemente i loro dati personali contro i rischi di 

aďuso͟.à 

Nell͛oƌdiŶaŵeŶtoàitaliaŶoàlaàLegge Europea del 2017, senza alcuna considerazione nei confronti 

delle decisioni della Corte di giustizia, prevede un periodo di conservazione dei dati di 72 mesi per 

un cospicuo numero di reati che non si riduce alle sole ipotesi di delitti tentati e consumati di 

teƌƌoƌisŵo,àŵaàĐheàĐoŵpƌeŶdeàaŶĐheàiàdelittiàĐoŶteŵplatiàall͛aƌt.àϰϬϳàĐoŵŵaàϮàlett.àaͿàĐ.p.p.296. 

Il deĐƌetoà legislatiǀoàŶ.àϭϬϭ/ϮϬϭϴ,àdiàŵodifiĐaàdell͛aƌtiĐoloàϭϯϮàdel Codice per la protezione dei 

dati personali conferma il periodo di conservazione dei dati telefonici e telematici in sei anni. La 

sentenza della Suprema Corte di Cassazione del 13 febbraio 2020, n. 5741, ha affeƌŵatoàĐheà͞ŶoŶà

può ritenersi che la disciplina italiana di conservazione dei dati di traffico (c.d. data retention) sia 

in contrasto con le pronunce della Corte di giustizia datate 8 aprile 2014 e 21 dicembre 2016 

poiché la suddetta normativa prevede la conservazione dei dati per un periodo limitato pari a 24 

mesi, subordina la possibilità di acquisizione degli stessi soltanto per finalità di accertamento e 

repressione dei reati, preǀedeàĐheàl͛utilizzazione degli stessi dati sia sottoposta al provvedimento 

di acquisizione emesso da parte del Pubblico Ministero e cioè di un organo giurisdizionale che 

                                                           
294 CGUE, C-203/15, Tele2 Sverige AB c. Postoch telestyrelsen, 21/12/2016. 
295 Ibid., par. 108. 
296 áll͛aƌt.àϮϰà la Legge Europea sancisce che ͞peƌà leà fiŶalităàdell͛aĐĐeƌtaŵeŶtoàeàdellaà ƌepƌessioŶeàdeià ƌeatiàdià Đuià
agli  articoli 51, comma 3-quater, e  407,  comma  2,  lettera  a),  del  codice  di procedura penale il termine di 
conservazione  dei  dati  di  traffico telefonico e telematico nonché dei dati relatiǀiàalleàĐhiaŵateàseŶzaàƌispostaà[…] è 
stabilito in settantadue  mesi,  in  deroga  aà ƋuaŶtoà pƌeǀistoà dall͛aƌtiĐoloà ϭϯϮ,à Đoŵŵià ϭà e  1-bis,  del  codice  in 
materia  di  protezione  dei  dati  personali͟. L͛aƌt.àϰϬ7 comma 2 lettera a) comprende, oltre al reato di associazione 
mafiosa, anche altri delitti di alto allarme sociale, quali: devastazione, saccheggio e strage; guerra civile; omicidio; 
ipotesi aggravate dei delitti di rapina, estorsione e contrabbando; sequestro di persona a scopo di estorsione; 
associazione sovversiva o con finalità di terrorismo; banda armata; fabbricazione e detenzione di armi da guerra; 
spaccio di sostanze stupefacenti, limitatamente alle ipotesi aggravate; associazione per delinquere nei casi in cui è 
oďďligatoƌioàl͛aƌƌestoàiŶàflagƌaŶza;àƌeatiàsessuali,àiŶàpaƌtiĐolaƌeàĐoŶtƌoàiàŵiŶoƌi. 
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procede nell͛ambito di una attività di indagine preliminare. Ne deriva quindi che la legislazione 

italiana non prevede la facoltà delle autorità pubbliche di accesso indiscriminato ai dati sensibili 

bensì la limita ai soli casi di indagini per fatti di reato svolte entro un determinato arco temporale 

di 24 mesi (elevati a 72 solo per fatti di reato di particolare allarme sociale) e la subordina alla 

autoƌizzazioŶeàpƌoǀeŶieŶteàdaàuŶàoƌgaŶoàgiuƌisdizioŶale.à[…]àVaàpeƌtaŶtoàƌiďaditaà laà legittiŵităà

della normativa nazionale di riferimento costituita dall͛art. 132 Codice della privacy, poiché la 

deroga al diritto alla riservatezza delle comunicazioni è prevista per un periodo limitato, ha come 

esclusivo obiettivo l͛accertamento e la repressione dei reati, è subordinato alla emissione di un 

provvedimento da parte di un͛autoƌităàgiuƌisdizioŶale͟.  

LaàCoƌteàdiàgiustiziaàdell͛UŶioŶeàeuƌopea, con sentenza del 2 marzo 2021 (causa C-746/18, H.K. 

c./ Prokuratuur), ha ĐoŶtestatoàl͛aƌgoŵeŶtoàutilizzatoàdallaàCassazione. Ad avviso della Corte di 

giustizia,àdifatti,àl͛aĐƋuisiďilităàpƌoĐessualeàdeiàdatiàdiàtƌaffiĐoàǀaàliŵitataàaiàsoliàpƌoĐediŵeŶtiàpeƌà

gƌaǀiàƌeatiàoàgƌaǀiàŵiŶaĐĐeàpeƌàlaàsiĐuƌezzaàpuďďliĐaàeàsuďoƌdiŶataàall͛autoƌizzazioŶeàdiàuŶ͛autoƌităà

teƌzaàƌispettoàall͛autoƌităàpuďďliĐaàƌiĐhiedeŶte297. In piena sintonia con le osservazioni della Corte 

di giustizia, il Garante per la protezione dei dati personali ha inviato il 22 luglio 2021 una 

segnalazione al Parlamento e al Governo circa l͛oppoƌtuŶităàdiàuŶaàƌifoƌŵaàdellaàdisĐipliŶaàdellaà

conservazione dei dati di traffico telefonico e telematico a fini di giustizia, maggiormente 

rispettosa del diritto alla privacy. NelloàspeĐifiĐoàl͛áutoƌităàGaƌaŶteàhaàauspicato una riforma della 

disciplina della data retention, tale da differenziare limiti e termini di conservazione dei dati di 

traffico telefonico e telematico in base alla particolare gravità del reato per cui si procede, e 

comunque entro termini massimi compatibili con il principio di proporzionalità298, come stabilito 

dallaàCoƌteàdiàgiustiziaàdell͛UŶioŶe europea. “eĐoŶdoàilàGaƌaŶte,àiŶfiŶe,àl͛aĐƋuisizioŶeàdeiàdatiàdià

tƌaffiĐoà telefoŶiĐoà eà teleŵatiĐoà doǀƌeďďeà esseƌeà suďoƌdiŶataà all͛autoƌizzazioŶeà dià uŶà oƌgaŶoà

giudicante, ossia il GIP, ferma restando, nei casi di urgenza, la possibilità per il pubblico ministero 

di provvedere con proprio decreto, che comunque deve essere soggetto a convalida.  

                                                           
297 Peƌà laàCoƌteà͞L͛aĐĐesso,àpeƌàfiŶiàpeŶali,àadàuŶàiŶsieŵeàdiàdatiàdiàĐoŵuŶiĐazioŶiàelettƌoŶiĐheàƌelatiǀiàalàtƌaffiĐoàoà
all͛uďiĐazioŶe,àĐheàpeƌŵettaŶoàdià trarre precise conclusioni sulla vita privata, è autorizzato soltanto allo scopo di 
lottaƌeàĐoŶtƌoàgƌaǀiàfoƌŵeàdiàĐƌiŵiŶalităàoàdiàpƌeǀeŶiƌeàgƌaǀiàŵiŶaĐĐeàallaàsiĐuƌezzaàpuďďliĐa͟,àeàtaleàautoƌizzazioŶeà
deǀeàesseƌeàsuďoƌdiŶataàadàuŶ͛autoƌităàĐheà͞daàuŶàlato,àŶoŶàsiaàĐoiŶǀoltaàŶellaàĐoŶduzioŶeàdell͛iŶdagiŶeàpeŶaleàdià
Đuiàtƌattasiàe,àdall͛altƌo,àaďďiaàuŶaàposizioŶeàdiàŶeutƌalităàŶeiàĐoŶfƌoŶtiàdelleàpaƌtiàdelàpƌoĐediŵeŶtoàpeŶale͟. 
298 Secondo il Garante per la protezione dei dati personali è necessaria una nuova regolamentazione che preveda 
͞condizioni, limiti e termini di conservazione dei dati di traffico telefonico e telematico in ragione della particolare 
gƌaǀităà delà ƌeatoà peƌà Đuià sià pƌoĐeda,à ĐoŵuŶƋueà eŶtƌoà peƌiodià ŵassiŵià Đoŵpatiďilià ĐoŶà ilà […]à pƌiŶĐipioà dià
proporzionalità͟. 
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Con decreto legge n. 132 del 30 settembre 2021299 il Governo è intervenuto a disciplinare in 

materia di acquisizione di dati relativi al traffico telefonico e telematico per fini di indagine penale, 

decretando il coinvolgimento del giudice nel procedimento di acquisizione dei dati. Ove ricorrano 

ragioni di urgenza il pubblico ministero, difatti, dispoŶeà l͛acquisizione dei dati con decreto 

motivato che è comunicato immediatamente, e comunque non oltre quarantotto ore, al giudice 

ĐoŵpeteŶteàpeƌà ilà ƌilasĐioàdell͛autorizzazione in via ordinaria. Il giudice, nelle quarantotto ore 

successive, decide sulla convalida con decreto motivato. Se il decreto del pubblico ministero non 

viene convalidato nel termine stabilito, i dati acquisiti non possono essere utilizzati300. Tuttavia il 

decreto legge in parola non ha ridotto i tempi di conservazione dei dati, corrispondenti a 72 mesi, 

confermando di fatto una violazione del principio di proporzionalità. La giustificazione addotta 

dallaà seŶteŶzaà dellaà CassazioŶeà delà ϮϬϮϬ,à peƌà Đuià l͛eleǀazioŶeà aà ϳϮà ŵesià implica solo fatti 

riguardanti reati di particolare allarme sociale è facilmente confutabile, poiché i service provider 

non possono conoscere e distinguere a priori i dati che riguardano determinati reati, trovandosi 

di fatto a doverli conservare tutti indistintamente ed indiscriminatamente per il lasso di tempo, 

oggettivamente sproporzionato e lesivo di ogni diritto alla privacy, di sei anni.   

3.2.4. La tutela dei dati personali in Italia 

Nel nostro Paese la prima elaborazione del diritto alla privacy è di natura giurisprudenziale. Il caso 

giudiziario avente ad oggetto la protezione dei dati personali, risale agli anni cinquanta e riguarda 

il procedimento avviato dagli eredi del grande tenore Enrico Caruso, i quali chiedevano al giudice 

di bloccare la proiezione di un film sulla sua vita ritenuto lesivo della riservatezza del tenore 

napoletano. Nel 1953 il giudizio di primo grado affermavaàpeƌàlaàpƌiŵaàǀoltaàiŶàItaliaàl͛esisteŶzaàdià

un diritto alla riservatezza tutelaďileàtƌaŵiteàilàdiƌittoàall͛iŵŵagiŶe,àpoiĐhĠàŶoŶàǀiàeƌaàancora una 

disciplina specifica riguardante il divieto di ingerenze nella sfera della vita privata. Tuttavia la 

Suprema Corte301 ribalta le precedenti decisioni delle corti di merito sostenendo che il semplice 

desiderio di riserbo non fosse, fino a quel momento, ritenuto un interesse tutelabile dal 

legislatore, o socialmente apprezzabile per i terzi. Secondo la Cassazione, difatti, ͞ŶessuŶaà

disposizione di legge autorizza a ritenere che sia stato sancito, come principio generale, il rispetto 

                                                           
299 Convertito in legge n. 178 del 23 novembre 2021. 
300 Loà sĐheŵaàpeƌà l͛aĐƋuisizioŶeàdeiàdatià ğà soǀƌappoŶiďileà aàƋuelloà giăàpƌeǀistoà peƌà l͛intercettazione del flusso di 
comunicazioni telefoniche o relativo a sistemi informatici o telematici, come disciplinato dagli artt. 266, 266-bis e 267 
c.p.p. 
301 Corte di Cassazione, sentenza n. 4487 del 1956. 
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assolutoàall͛intimità della vita privata e tanto meno come limite alla libertà dell͛arte. Sono soltanto 

riconosciuti e tutelati, in modi diversi, singoli diritti soggettivi della persona. Gli artt. 96 e 97 della 

legge di autore riguardano esclusivamente il ritratto della persona e la riproduzione 

dell͛immagine nella persona ritrattata, ma non offrono argomento per ravvisare in essi 

l͛applicazione di un principio generale a tutela dei diritti della personalità e tanto meno di un 

pƌetesoà diƌittoà all͛iŶtiŵită͟. Soltanto nel 1975 il Supremo Collegio italiano, in seguito alla 

controversia sorta per alcuni scatti effettuati alla principessa Soraya Esfandiari a sua insaputa 

nelle proprie mura domestiche, in atteggiamenti intimi con un uomo, riconosce per la prima volta 

l͛esisteŶzaàdiàuŶàdiƌittoàallaàƌiseƌǀatezza.à 

Con la legge 675 del 1996, si ha la prima normativa in materia di tutela dei dati personali, 

conseguenza degli obblighi derivanti dal trattato di Schengen in materia di libertà di circolazione 

e per dare attuazione alla Direttiva 95/46/CE. Con la stessa legge si istituisĐeà uŶ͛autoƌităà di 

garanzia chiamata aàsoǀƌaiŶteŶdeƌeàl͛applicazione della regolamentazione. Il Decreto legislativo 

n. 196 del 30 giugno 2003, Codice in materia di protezione dei dati personali, sostituisce la 

previgente normativa del 1996 riunendo in un unico corpo tutta la disciplina in materia di privacy. 

Esso prevede il diritto a non vedere trattati i propri dati personali in assenza di consenso, nonché 

l͛adozione di cautele tecniche ed organizzative per procedere in maniera corretta al trattamento 

dei dati. Lo scopo del Testo Unico del 2003 è di evitare che il trattamento dei dati avvenga senza 

ilàĐoŶseŶsoàdell͛aǀeŶteàdiƌitto,ào in modo da recare pregiudizio al suo diritto alla riservatezza. A 

tal fine il Titolo II riguarda i diritti degli interessati, ed in particolare gli articoli da 7 a 10 

disciplinano il diritto di accesso, la modalità di raccolta e i requisiti dei dati, gli obblighi di chi 

raccoglie, detiene o tratta dati personali, mentre il Titolo III disciplina la cessazione del 

trattamento (art. 16) e le responsabilità e sanzioni in caso di danni (art. 15), nonché le regole 

ulteriori riguardanti i dati sensibili e giudiziari previste agli articoli 20-22. Oltre al diritto di accesso 

ai dati, conoscenza, modifica e aggiornamento, ed opposizione al trattamento, il codice prevede 

aŶĐheàilàdiƌittoàall͛oďlio302, oggi ƌegolatoàaŶĐheàdall͛art. 17 del GDPR. 

                                                           
302 Definito dalla Suprema Corte (Cass. sent. Ŷ.àϯϲϳϵàdelà ϭϵϵϴͿà ilà ͞giustoà iŶteƌesseàdiàogŶiàpeƌsoŶaàaàŶoŶà ƌestaƌeà
indeterminatamente esposta ai danni ulteriori che arreca al suo onore e alla sua reputazione la reiterata 
puďďliĐazioŶeàdiàuŶaàŶotiziaàiŶàpassatoàlegittiŵaŵeŶteàdiǀulgata͟. 
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Il Codice del 2003, ormai obsoleto per la diffusione di Internet, viene novellato con decreto 

legislatiǀoà Ŷ.à ϭϬϭà appƌoǀatoà l͛ϴà agostoà ϮϬϭϴ303, in modo da adeguare la normativa italiana al 

Regolamento europeo in materia di tutela dei dati personali del 2016 (GDPR). Fra le modifiche più 

rilevanti del decreto di adeguamento del 2018, i nuovi poteri coŶfeƌitià all͛áutoƌităà gaƌaŶte,à la 

previsione giuridica del danno di immagine, il consenso alla fornitura dei servizi delle società di 

informazione fissato ad un minimo di 14 anni, la semplificazione del trattamento dei dati sanitari, 

biometrici e genetici, prevedendo misure specifiche per una loro maggiore tutela, fissate 

periodicamente dal Garante, e l͛esteŶsioŶeàdelle tutele previste dal GDPR anche al trattamento 

dei dati delle persone non più in vita. Il decreto legislativo n. 101 del 2018 amplia le tutele previste 

dal decreto legislativo Ŷ.à ϱϭà delà ϮϬϭϴ,à ĐoŶà Đuià l͛ordinamento italiano ha attuato la direttiva 

2016/680, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 

personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e 

perseguimento di reati, completando il recepimento del c.d. pacchetto protezione dati 

dell͛Unione europea. 

La figura centrale di vigilanza e controllo in materia di trattamento dei dati è, senza dubbio alcuno, 

il Garante per la protezione dei dati personali che, con i decreti di attuazione del 2018, ha 

acquisito maggiori prerogative e poteri più ampi. Il GDPR ed il Regolamento UE 2018/1725, 

istituiscono la figura del garante europeo per la protezione dei dati (European Data Protection 

Supervisor). Tra i compiti principali del garante, previsti oggi anche dagli articoli 57 e 58 del GDPR, 

vi sono: il controllo sul rispetto delle normative europee e nazionali in materia di trattamento dei 

dati personali; la formulazione di pareri su proposte di atti normativi e amministrativi e le 

segŶalazioŶiàalleàistituzioŶiàdell͛esigeŶzaàdiàiŶŶoǀazioŶiànormative; l͛esaŵeàdeiàƌeĐlaŵiàdaàpaƌteàdià

cittadini ed enti; le consulenze alle istituzioni riguardo alle normative vigenti in tema di privacy. 

Peculiarità essenziale del Garante europeo per la protezione dei dati e di quelli nazionali è 

l͛iŶdipeŶdeŶza,àĐosŞàĐoŵeàprevisto ex art. 55 Regolamento UE 2018/1725. Il Garante, difatti, deve 

poteƌàagiƌeà͞ iŶàpieŶaàiŶdipeŶdeŶzaàŶell͛adeŵpiŵeŶtoàdeiàpƌopƌiàĐoŵpitiàeàŶell͛eseƌĐizioàdeiàpƌopƌià

poteri304 […]à ŶoŶà suďisĐeàpƌessioŶià esteƌŶe,à ŶĠàdiƌetteàŶĠà iŶdiƌette,à eà ŶoŶà solleĐitaàŶĠ accetta 

                                                           
303 Decreto legislativo n. 101,àƌeĐaŶteà͞DisposizioŶiàpeƌàl͛adeguaŵeŶtoàdellaàŶoƌŵatiǀaàŶazioŶaleàalleàdisposizioŶiàdelà
RegolaŵeŶtoàUEàϮϬϭϲ/ϲϳϵ͟. 
304 Art. 55 par. 1, Regolamento UE 2018/1725. 
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istruzioni da alcuno305͟.àPeƌàtuttaàlaàduƌataàdelàŵaŶdato,àpoi, egli si astiene da qualunque azione 

incompatibile con i suoi doveri e non può esercitare alcuna attività professionale. 

La riforma sulla protezione dei dati personali che ha nel GDPR uno dei pilastri fondamentali, 

predispone un rafforzamento dei poteri delle autorità nazionali deputate a far rispettare le 

disposizioni europee, e responsabilità ben delineate e distinte. Al titolare del trattamento sono 

attribuite maggiori responsabilità rispetto al passato, per ciò che riguarda il rispetto e la tutela dei 

dati personali. Alle autorità di controllo, ed in particolare al Garante per la protezione dei dati 

personali, sono oggi attribuiti i poteri necessari per garantire il rispetto del Regolamento europeo 

e dei diritti delle persone fisiche. Nello specifico, il Regolamento inasprisce significativamente le 

sanzioni a carico di chi viola il dettato normativo europeo, portandole, a seconda della gravità 

della violazione, fino ad un massimo dià€àϮϬ.ϬϬϬ.ϬϬϬàoàalàϰ%àdelàfattuƌatoàŵoŶdialeàaŶŶuoàdelà

gƌuppoà ƌifeƌitoà all͛aŶŶoàpƌeĐedeŶte.à È previsto, inoltre, che gli Stati membri possano stabilire 

disposizioni relative a sanzioni penali in caso di violazioni del Regolamento. Si tende in tal modo 

ad incentivare una cooperazione di tutte le figure professionali aziendali con il titolare dei dati, 

affinché sia garantito il rispetto delle disposizioni del Regolamento e dei diritti e libertà 

ƌiĐoŶosĐiutiàall͛interessato, alla luce dell͛iŶŶoǀatoàĐoŶtestoànormativo. 

Conformemente al Regolamento306 ğàpƌeǀisto,àpoi,àl͛oďďligoàiŶàĐapoàalàtitolaƌeàdelàtƌattaŵeŶtoàdià

eseguiƌe,àalàƌiĐoƌƌeƌeàdiàdeteƌŵiŶateàĐoŶdizioŶi,àuŶaàǀalutazioŶeàd͛iŵpattoàsullaàpƌotezioŶeàdeià

dati (Data Protection Impact Assessment), la c.d. DPIA. Essa è richiesta nei casi di valutazione 

sistematica e globale di aspetti personali relativi a persone fisiche basata su un trattamento 

automatizzato. Sulla suddetta valutazione si fondano decisioni che hanno effetti giuridici o 

incidono significativamente su di esse, trattamento su larga scala di dati sensibili o dati giudiziari, 

soƌǀegliaŶzaàsisteŵatiĐaàdiàzoŶeàaĐĐessiďiliàalàpuďďliĐo.àLaàǀalutazioŶeàd͛iŵpattoàsullaàpƌotezioŶeà

dei dati personali risponde al principio di accountability, poiché permette al titolare del 

trattamento di adottare misure idonee a garantire il rispetto delle prescrizioni dettate dal 

Regolamento, nonché valutare la probabilità e la gravità dei rischi connessià aà uŶ͛attiǀităà dià

trattamento per i diritti e le libertà degli interessati, individuando le misure tecniche e 

                                                           
305 Art. 55 par. 2, Regolamento UE 2018/1725. 
306 áiàseŶsiàdell͛aƌt.àϯϱàdelà‘egolaŵeŶtoàeuƌopeoàŶ.àϲϳϵ/ϮϬϭϲ, ilàtitolaƌeàdelàtƌattaŵeŶtoàhaàl͛oŶeƌeàdiàpƌoĐedeƌeàadà
uŶaàǀalutazioŶeàd͛iŵpattoàsullaàpƌotezioŶeàdeiàdatiàpeƌsoŶalià͞ƋuaŶdoàuŶàtipoàdiàtƌattaŵeŶto,àalloƌĐhĠàpƌeǀedeàiŶà
paƌtiĐolaƌeàl͛usoàdiàŶuoǀeàteĐŶologie,àĐoŶsideƌatià laàŶatuƌa,àl͛oggetto,àilàĐoŶtestoàeàleàfiŶalităàdelàtƌattaŵeŶto,àpužà
presentare un rischio elevato per i diritti e le liďeƌtăàdelleàpeƌsoŶeàfisiĐhe͟. 
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organizzative necessarie a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio identificato, 

assicurando così la protezione dei dati personali trattati. Essa ha una funzione preventiva, 

pertanto deve essere effettuata prima di procedere al trattamento. Il Regolamento riconosce, 

tuttavia, la possibilità per il titolare di svolgere una singola valutazione al fine di esaminare un 

insieme di trattamenti simili. Qualoƌaà dall͛esitoàdelà pƌoĐessoàdiàDPIáà ƌisultasse,à ŶoŶostaŶteà leà

contromisure, un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del 

tƌattaŵeŶtoàdoǀƌăàĐoŶsultaƌeàl͛áutoƌităàdiàĐoŶtƌolloàĐheàpƌoǀǀedeƌăàaàfoƌŶiƌe un proprio parere 

nel merito. L͛iŶosseƌǀaŶzaà delleà disposizioŶià iŶà ŵateƌiaà dià DPIáà Đoŵpoƌtaà cospicue sanzioni 

amministrative pecuniarie.  

DiàpaƌtiĐolaƌeàƌileǀaŶzaàğàl͛oďďligoàiŶàĐapo ai titolari ed ai responsabili del trattamento di tenere 

un registro delle attività riguardanti i dati personali svolte sotto la loro responsabilità, ove sono 

indicate le finalità del trattamento, le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o 

saranno comunicati, i termini ultimi previsti per la cancellazione delle diverse categorie di dati 

personali, la descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche ed organizzative adottate. I 

registri devono essere tenuti in forma scritta, anche in formato elettronico307 e su richiesta, 

deǀoŶoàesseƌeàŵessiàaàdisposizioŶeàdell͛autoƌităàdiàĐoŶtƌollo. 

3.2.5. Trasparenza delle informazioni 

La trasparenza consiste nella pubblicità di informazioni sul trattamento dei dati allo scopo di 

favorire forme di controllo sul loro utilizzo, sulla provenienza e sulle modalità con le quali essi 

vengono raccolti. In particolare i dati personali necessitano di ampie tutele, nel rispetto del diritto 

alla privacy che negli ultimi anni ha acquisito sempre maggior importanza per la diffusione delle 

reti, della connessione condivisa e dei social network. Per dato personale si intende qualsiasi 

informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile direttamente o anche 

indirettamente. Ogni persona soggetta a trattamento dei dati personali deve essere informata dei 

rischi, norme, e garanzie riguardanti il trattamento stesso, nonché dei diritti relativi e delle 

modalità di esercizio. Le finalità specifiche del trattamento dei dati devono, inoltre, essere chiare 

e legittime, precisate in maniera esplicita al momento della raccolta.  

                                                           
307 Il registro viene generalmente redatto nella forma di fogli di calcolo Excel nei quali ad ogni riga corrisponde 
uŶ͛attiǀităàdiàtƌattaŵeŶtoàeàadàogŶiàĐoloŶŶaàĐoƌƌispoŶdeàuŶaàdelleàiŶfoƌŵazioŶiàƌiĐhiesteàaàŶoƌŵaàdelà‘egolaŵento 
europeo. 
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Leà ƌeĐeŶtià Ŷoƌŵatiǀeà haŶŶoà iŵpostoà edà otteŶutoà dallaà PuďďliĐaà áŵŵiŶistƌazioŶeà uŶ͛aŵpiaà

trasparenza degli atti, introducendo il concetto di accessibilità a tutte le informazioni allo scopo 

di promuovere forme diffuse di controllo sulla realizzazione delle funzioni istituzionali. Questa 

forma di trasparenza amministrativa ha presentato inevitabili punti di contrasto con il diritto alla 

tutela dei dati personali, richiedendo un bilanciamento fra contrapposti interessi. Al fine del 

riequilibrio di tali interessi, oltre a richiedere la non intelligibilità dei dati personali non pertinenti 

o non indispensabili308, le norme a tutela del trattamento dei dati personali hanno imposto alle 

amministrazioni di prestare una particolare attenzione alle informazioni erogate in materia di 

consenso al trattamento309.  

Molti nodi restano, però, da sciogliere con riguardo alle informazioni raccolte da aziende private 

per la profilazione degli utenti. In questi casi le concrete difficoltà che gli organi preposti 

incontrano nel controllo della legittimità delle modalità di trattamento dei dati, non consentono 

il rispetto effettivo del principio di trasparenza. DiàpƌiŵaƌiaàiŵpoƌtaŶzaàğàl͛oďďligoà in capo a chi 

raccoglie i dati diàdaƌeàall͛iŶteƌessatoà tutteà leà iŶfoƌŵazioŶià ƌelatiǀeàalà tƌattaŵeŶtoàĐuià saƌaŶŶoà

soggetti i dati stessi310. A tal riguardo non si può non rilevare che nella pratica il consenso 

informato ha sempre rappresentato una sorta di formalità, per cui il titolare dei dati si trova a 

dover sottoscrivere informative di numerose pagine senza neanche riuscire a leggerle o 

comprenderle, per la loro lunghezza e complessità. Una soluzione a tale problematica, seppur non 

ancora diffusa, è costituita dalle informazioni stratificate (c.d. formati multistrato), ossia la 

divisione di un insieme di dati e del relativo consenso in diversi sottogruppi, più facilmente 

gestibili e ĐoŶsultaďiliàdall͛iŶteƌessato,àŶelàƌispetto della normativa attuale che, basata sul GDPR 

del 2016, prevede informative chiare e di facile comprensione e leggibilità.  

Le tutele del titolare dei dati e le stringenti regole riguardanti il loro trattamento sono alla base 

della fiducia di ogni individuo nei confronti della c.d. data economy. Solo tramite tale fiducia si 

                                                           
308 IŶàǀaƌieàoĐĐasioŶiàl͛áutoƌităàGaƌaŶteàhaàƌiĐhiestoàlaàŶoŶàosteŶsiďilităàdiàdatiàpeƌsoŶaliàŶelleàgƌaduatoƌieàpuďďliĐhe,à
vietando la diffusione dei nominativi in grauatorie che di per sé possano contengano dati sensibili, come ad esempio 
quelle riguardanti persone invalide, o che hanno usufruito di esenzioni poiché in condizione economiche disagiate.   
309 Sul punto Cucumile P., Il trattamento dei dati sensibili alla luce del principio di trasparenza, del C.A.D. e del GDPR. 

Il necessario bilanciamento degli interessi nel rapporto tra la normativa sulla trasparenza amministrativa e quella 

posta a tutela dei dati peƌsoŶali. Le ŵodifiĐhe Ŷoƌŵatiǀe e gli iŶteƌǀeŶti dell͛Autoƌità GaƌaŶte, in Cammino Diritto n. 
11/2018. 
310 PiƶàpƌeĐisaŵeŶteàl͛iŶfoƌŵatiǀa è una comunicazione che ha lo scopo di informare ogni soggetto, anche prima che 
diventi interessato, sulle finalità e le modalità dei trattamenti, al fine di assicurare la trasparenza e correttezza di essi 
fin dalla fase di progettazione, e di essere in grado di comprovarli in qualunque momento venga richiesto.  
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potrà raggiungere una più corretta e libera circolazione delle informazioni. Un obiettivo essenziale 

del GDPR (art. 1) è infatti rendere più ampia e robusta la tutela dei dati personali non solo per 

attuaƌeàuŶàdiƌittoàfoŶdaŵeŶtaleàpƌeǀistoàdallaàCaƌtaàdeiàdiƌittiàdell͛UŶioŶeàeuƌopeaà;aƌt. 8), ma 

anche per incentivare la libera circolazione dei dati personali. Tutela e libera circolazione dei dati 

potrebbero sembrare due obiettivi contrapposti, tuttavia possono coesistere, se non addirittura 

foŶdeƌsi,àseàleàiŶfoƌŵazioŶiàǀeŶgoŶoàƌaĐĐolteàeàtƌattateàiŶàuŶ͛ottiĐaàdiàtƌaspaƌeŶza. L͛aŵpliaŵeŶtoà

delleàďasiàdiàlegittiŵităàdeiàtƌattaŵeŶtiàopeƌatoàdall͛aƌt. 6 GDPR insieme alla responsabilizzazione 

del titolare del trattamento stesso consente, difatti, una libera circolazione dei dati rafforzando, 

altresì,à iàdiƌittiàdeglià iŶteƌessatiàeàdellaàĐollettiǀităàŶelàsuoàĐoŵplesso,àgƌazieàall͛oďďligoàiŵpostoà

dall͛aƌt.à Ϯϰà alà titolaƌeàdelle informazioni di essere in grado di dimostrare in ogni momento la 

conformità del trattamento al GDPR311. 

Nel Regolamento 679/2016 il principio di trasparenza è inteso come obbligo di rendere conoscibili 

͞leà ŵodalităà ĐoŶà Đuià ià datià soŶoà ƌaĐĐolti,à utilizzatià eà ĐoŶsultatià grazie ad informazioni e 

comunicazioni facilmente accessibili e comprensibili, utilizzando un linguaggio semplice e 

Đhiaƌo͟312.àPeƌàl͛aƌt. 5 paragrafo 1 lettera a) ͞iàdati personali devono essere trattati in modo lecito, 

ĐoƌƌettoàeàtƌaspaƌeŶte͟. Il GDPR, nel rispetto del pƌiŶĐipioàdiàtƌaspaƌeŶza,àall͛aƌt.àϭϮàstaďilisĐeàche 

leàiŶfoƌŵazioŶiàdestiŶateàalàpuďďliĐoàoàall͛iŶteƌessatoàdebbano essere facilmente accessibili e di 

facile comprensione e che sia utilizzato un linguaggio semplice e chiaro. In particolare lo stesso 

articolo, al paragrafo 1, iŵpoŶeàalàtitolaƌeàdelàtƌattaŵeŶtoàl͛adozioŶeàdiàŵisuƌe appropriate per 

foƌŶiƌeà all͛interessato tutte le informazioni e comunicazioni relative al trattamento dei dati 

personali in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, con un linguaggio 

semplice, specialmente nel caso di informazioni destinate prevalentemente ai minori. 

L͛iŶfoƌŵatiǀaàdeǀe,àpoi,àesseƌeàƌesaàpeƌà isĐƌittoàoàĐoŶàaltƌiàŵezziàĐheàsiaŶoàĐoŵuŶƋueàidoŶeiàaà

ĐoŵpƌoǀaƌŶeà l͛esisteŶza, come ad esempio la posta elettronica, e a consentire alle autorità di 

vigilanza di verificarne completezza e correttezza313. Può essere fornita in forma orale solo se 

richiesto dall͛interessato eàŶelàƌispettoàdelleàgaƌaŶzieàpƌeǀisteàdall͛aƌt.àϭϮàGDP‘. 

                                                           
311 GDP‘,àaƌt.àϮϰàpaƌ.à ϭ:à ͞TeŶutoàĐoŶtoàdellaàŶatuƌa,àdell͛ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del 
trattamento, nonché dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il 
titolare del trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire, ed essere in grado di 
dimostrare, che il trattamento è effettuato conformemente al presente regolamento͟. 
312 Regolamento 679/2016, Considerando 39. 
313 Art. 12 paragrafo 1 GDPR e Considerando 58. 
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LeàulteƌioƌiàiŶfoƌŵazioŶiàĐheàilàtitolaƌeàdoǀƌăàfoƌŶiƌeàall͛iŶteƌessatoàpeƌàgaƌaŶtiƌeàuŶàtƌattaŵeŶtoà

equo e trasparente riguardano:  

a. il periodo di conservazione dei dati personali oppure i criteri utilizzati per determinare tale 

periodo;  

b. ilàdiƌittoàdell͛iŶteƌessatoàdiàĐhiedeƌeàalàtitolaƌeàdelàtƌattaŵeŶtoàl͛aĐĐessoàaiàdatiàpeƌsoŶalià

e la revoca del consenso in qualsiasi momento;  

c. ilàdiƌittoàdiàpƌopoƌƌeàƌeĐlaŵoàadàuŶ͛autoƌităàdiàĐoŶtƌollo;à 

d. l͛esisteŶzaàdiàuŶàpƌoĐessoàdeĐisioŶaleàautoŵatizzato,àĐoŵpƌesaàlaàpƌofilazione.  

Il GDPR prevede, poi, nell͛ottiĐaàdella trasparenza, l͛istituzione di meccanismi di certificazione che 

consentano agli interessati di valutare il livello di protezione dei dati dei relativi prodotti e servizi. 

Le persone fisiche devono, difatti,à esseƌeà ͞seŶsiďilizzateà aià ƌisĐhi͟à Đheà ià tƌattaŵeŶtià deià datià

possono comportare. Come specifica il Considerando 39 del Regolamento, è opportuno che, sulla 

base del principio di trasparenza, il titolare sia in qualunque momento in grado di informare 

l͛iŶteressato anche rispetto al livello di rischio che i trattamenti presentano. 

3.2.6. Protezione e conservazione dei dati personali 

Il concetto di protezione dei dati personali attiene alla loro integrità ed alla capacità di chi ne 

detiene il trattamento di garantirne la sicurezza e la segretezza da attacchi esterni finalizzati ad 

appropriazioni o manipolazioni non autorizzate. Conformemente a questo principio il 

responsabile del trattamento deve adottare tutte le misure tecniche ed organizzative per 

proteggere i dati fin dalle prime fasi, ossia dalla loro raccolta, per tutto il periodo di conservazione 

degli stessi, ovvero fino alla loro cancellazione o anonimizzazione. Peƌà l͛aƌt.àϱàpaƌ.àϭà lett.àfͿàdelà

GDPR il trattamento deve, difatti, avvenire in modo tale daàgaƌaŶtiƌeàuŶ͛adeguataàsiĐuƌezzaàdeià

dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da 

trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali, 

secondo un principio di integrità e riservatezza degli stessi. Sicurezza e riservatezza richiedono 

ŵisuƌeà Đheà iŵpedisĐaŶoà l͛aĐĐessoà oà l͛utilizzoà ŶoŶà autoƌizzatoà deià datià peƌsoŶalià eà delleà

attrezzature impiegate per il trattamento314. L͛aƌt.àϯϮàpaƌ. 1 GDPR esplicita in maniera ancor più 

specifica la necessità da parte del titolare del trattamento di proteggere i dati personali, 

                                                           
314 Cfr. GDPR Considerando 39, ultimo periodo. 
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statuendo che ͞ilà Titolaƌeà delà tƌattaŵeŶtoà eà ilà ‘espoŶsaďileà delà tƌattaŵeŶtoàŵettoŶoà iŶà attoà

misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, 

che comprendono, tra le altre, se del caso: a) la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati 

personali; b) la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l͛integrità, la 

disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento; c) la capacità di ripristinare 

tempestiǀaŵeŶteàlaàdispoŶiďilităàeàl͛accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico; 

d) una procedura per testare, verificare e valutareàƌegolaƌŵeŶteàl͛efficacia delle misure tecniche 

e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento͟. 

Le contromisure ritenute più efficaci, ma non obbligatorie, ai fini della sicurezza delle informazioni 

sono, secondo il GDPR, sia la pseudonimizzazione che la cifratura, ossia la crittografia315. Per 

pseudonimizzazione si intende il trattamento dei dati personali in maniera tale che questi non 

possano più essere attribuiti ad un interessato specifico seŶzaàl͛utilizzoàdiàiŶfoƌŵazioŶiàaggiuŶtiǀe, 

a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure 

tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona 

fisica identificata o identificabile. Essa si concretizza in una destrutturazione dei dati, che opera 

attƌaǀeƌsoàl͛uso di codici e pseudonimi, ed è generalmente interamente automatizzata. Nel testo 

delà‘egolaŵeŶto,àl͛ideaàdiàpseudoŶiŵizzazioŶeàǀieŶeàaffiaŶĐataàalleàŶozioŶiàdià͞privacy by design͟à

eàdià͞privacy by default͟,àossiaàad un sistema di protezione dei dati fin dalla progettazione e per 

impostazione predefinita316. La cifratura, o crittografia, è un sistema più performante della 

pseudonimizzazione in termini di protezione e sicurezza dei dati, poiché impedisce la leggibilità in 

chiaro di tutte le informazioni a chi non abbia il sistema di cifratura e la chiave per decifrare il dato 

stesso. La segretezza della chiave rappresenta il sigillo di sicurezza di ogni sistema crittografico317. 

Le moderne tecnologie hardware e software hanno reso enormemente complessa la 

decrittazione di dati cifrati da parte di soggetti non autorizzati, soprattutto se protetti con chiave 

asimmetrica. La crittografia con chiave asimmetrica è molto più sicura di quella simmetrica, ed è 

particolarmente indicata per i dati cifrati che viaggiano sulla rete poiché non richiede lo scambio 

                                                           
315 A differenza del Codice della Privacy il GDPR non prevede un elenco tassativo e specifico di misure minime riguardo 
la sicurezza delle informazioni, ma considera la cifratura dei dati e degli archivi e la pseudonimizzazione delle 
informazioni come tecniche ideali per aumentare la protezione dei dati, soprattutto di quelli sensibili.  
316 Peƌàl͛aƌt.àϮϱàGDP‘à͞sia al momento di determinare i mezziàdelàtƌattaŵeŶtoàsiaàall͛atto del trattamento stesso il 
titolare del trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate, quali la pseudonimizzazione, volte 
ad attuare in modo efficace i principi di protezione dei dati͟. 
317 Stallings W., Crittografia, De Paola A., Lo Re G. (a cura di), Mylab ediz., 2022; Sgarro A., Crittografia. Tecniche di 

protezione dei dati riservati, Muzzio Editore. 
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fisico della chiave privata, necessaria alla decrittazione, che a differenza di quella pubblica deve 

essere mantenuta segreta. Gli algoritmi asimmetrici sono, difatti, studiati in modo tale che la 

ĐoŶosĐeŶzaàdellaàsolaàĐhiaǀeàpuďďliĐaàeàdell͛algoƌitŵoàstessoàŶoŶàsiaŶoàsuffiĐieŶtiàpeƌàƌisaliƌeàallaà

chiave privata. La coppia di chiavi pubblica/privata viene generata attraverso un algoritmo a 

partire da sequenze random. Il livello di sicurezza della crittografia con chiave asimmetrica è oggi 

considerato fra i più alti, tanto che sia la posta elettronica certificata che la firma digitale si 

avvalgono di tale tecnologia. Altro importanteàǀaŶtaggioàdellaàĐƌittogƌafiaàğà l͛iŶtegƌităàdeiàdati,à

poiché li protegge da modifiche, cancellazioni ed alterazioni non autorizzate318. 

IŶà Đasoà dià ǀiolazioŶeà deià datià peƌsoŶali,à poi,à l͛aƌt.à ϯϰà pƌeǀedeà uŶà diƌittoà dell͛iŶteƌessatoà dià

immediata comunicazione: ͞Ƌuando la violazione dei dati personali è suscettibile di presentare 

un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento comunica 

laà ǀiolazioŶeà all͛iŶteƌessatoà seŶzaà iŶgiustifiĐatoà ƌitaƌdo͟.à NoŶà ğ,à tuttaǀia,à ƌichiesta la 

ĐoŵuŶiĐazioŶeàŶelàĐasoàiŶàĐuiàilàtitolaƌeàdelàtƌattaŵeŶtoàaďďiaà͞ŵessoàiŶàattoàleàŵisuƌeàteĐŶiĐheà

e organizzative adeguate di protezione e tali misure erano state applicate ai dati personali oggetto 

della violazione, in particolare quelle destinate a rendere i dati personali incomprensibili a 

ĐhiuŶƋueàŶoŶàsiaàautoƌizzatoàadàaĐĐedeƌǀi,àƋualiàlaàĐifƌatuƌa͟. 

In conformità aà ƋuaŶtoà pƌeǀistoà dall͛aƌt.à ϭϮà delà GDP‘à ilà titolaƌeà Đheà ƌiĐeǀaà uŶaà ƌiĐhiestaà

dall͛iŶteƌessatoàdeǀeàfoƌŶiƌeàiŶfoƌŵazioŶiàseŶza ingiustificato ritardo, e comunque non più tardi 

di un mese dal ricevimento della richiesta stessa. Tale arco temporale può essere prorogato fino 

a due mesi. Qualora il titolaƌeàŶoŶàpossaàotteŵpeƌaƌeàallaàƌiĐhiestaàdell͛iŶteƌessatoàdeǀeàdaƌglieŶeà

comunicazione, spiegando i motivi della impossibilità di dar seguito alla sua richiesta e 

iŶfoƌŵaŶdoà l͛iŶteƌessatoà dellaà possiďilităà dià pƌopoƌƌeà uŶà ƌeĐlaŵo all͛autoƌită di controllo. Le 

suddette richieste sono gratuite, ed il titolare potrà legittimamente rifiutarsi di soddisfarle nella 

sola ipotesi in cui esse siano palesemente infondate. Qualora il titolare, senza giustificato motivo, 

ŶoŶàdiaà seguitoà all͛eseƌĐizioàdelà diƌittoàdell͛iŶteƌessato,à effettueƌăàuŶa violazione che prevede 

sanzioni pecuniarie. 

Alla protezione è strettamente connesso il concetto di conservazione. Riguardo tale aspetto, il 

GDPR stabilisce che, al fine di garantire un trattamento corretto e trasparente i dati sono 

conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi 

                                                           
318 Cfr. Ziccardi G., Crittografia e pseudonimizzazione nel GDPR, ipsoa.it, 17 marzo 2018. 
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sono stati raccolti o successivamente trattati, conformemente a quanto previsto dagli obblighi di 

legge (art. 13 Regolamento 679/2016). L͛aƌt.à5 del GDPR al par. 1 prevede l͛oďďligoàdiàassiĐuƌaƌeà

un periodo di conservazione dei dati personali limitato al minimo necessario. Con riguardo alle 

saŶzioŶiàiŶàĐasoàdiàŵaŶĐatoàadeguaŵeŶtoàalàGDP‘àiŶàŵateƌiaàdiàĐoŶseƌǀazioŶeàdeiàdati,àl͛oƌgaŶoà

generalmente deputato ad irrogarle è il Garante della Privacy. Contro tali sanzioni amministrative 

ğàseŵpƌeàpossiďileàƌiĐoƌƌeƌeàall͛autoƌităàgiudiziaƌia.àOltre alla tutela inibitoria e ripristinatoria, le 

sanzioni comminate sono di ordine economico e possono raggiungere cifre rilevanti. In una 

recente ordinanza del Garante per la Protezione dei Dati Personali emessa per la violazione delle 

regole sulla conservazione dei dati previste dal GDPR, all͛azieŶdaàFoodinho s.r.l. è stata applicata 

una sanzione amministrativa pecuniaria di due milioni e seicentomila euro319, per aver conservato 

la documentazione sui dati personali dei dipendenti (nello specifico i c.d. riders) per tempi 

prolungati, anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro. 

3.2.7. Tutela della privacy e open data 

Nell͛epoca attuale della c.d. digital economy le esigenze della persona sono profondamente 

mutate rispetto al passato, poiché la diffusione globale delle reti pubbliche ha reso sempre più 

necessario un bilanciamento fra la libera circolazione delle informazioni e la tutela dei dati 

personali. IŶàaŵďitoàpuďďliĐoàl͛utilizzoàdeiàďigàdata analytics è strettamente legato agli open data, 

dati raccolti dalla pubblica amministrazione, messi a disposizione dei cittadini e liberamente 

utilizzabili e riutilizzabili come bene comune iŶàuŶ͛ottiĐaàdiàtƌaspaƌeŶzaàeàpaƌteĐipazioŶeàallaàĐosaà

pubblica. È necessario, da un punto di osservazione di libera condivisione responsabile e 

controllata dei documenti, bilanciare l͛aĐĐesso,à la disponibilità e il riutilizzo dei dati senza 

restrizioni, con il diritto alla privacy di ogni individuo, creando un equilibrio nel difficile rapporto 

tra diritto alla riservatezza e diritto alla trasparenza degli open government data. Con riguardo ai 

dati in formato aperto messi a disposizione dalla pubblica amministrazione, il Garante è 

intervenuto già nel 2015 con un provvedimento320 avente ad oggetto le misure di sicurezza nello 

scambio dei dati personali tra amministrazioni. Il predetto documento del Garante della privacy 

oltre a ribadire l͛oďďligoàpeƌàleàaŵŵiŶistƌazioŶiàdiàĐoŵuŶiĐaƌeàalàGaƌaŶteàstesso ͞ tutteàleàǀiolazioŶià

dei dati o gli incidenti informatici che possano avere un impatto significativo sui dati personali 

                                                           
319 Ordinanza ingiunzione nei confronti di Foodinho s.r.l. del 10 giugno 2021, Registro dei provvedimenti n. 234, 
Garante per la Protezione dei Dati Personali. 
320 Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra amministrazioni pubbliche, Garante per la 
protezione dati personali, 2 luglio 2015, documento web n. 4129029. 
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ĐoŶteŶutiàŶelleàpƌopƌieàďaŶĐheàdati͟321, prescrive alle pubbliche amministrazioni l´adozione delle 

misure necessarie per mettere a disposizione gli accessi alle proprie banche dati alle altre 

aŵŵiŶistƌazioŶi,àŶell͛aŵďitoàdellaàĐoopeƌazioŶeàappliĐatiǀaàdiàĐuiàall´aƌtiĐoloàϳϮ,àĐoŵŵaàϭ,àletteƌaà

eͿàdelàCodiĐeàdell͛Amministrazione Digitale322.  

In ambito europeo l͛EuƌopeaŶà IŶteƌopeƌaďilitǇ Framework ha fornito importanti istruzioni in 

oƌdiŶeàall͛iŵpostazioŶe dei servizi pubblici digitali, finalizzate a migliorare le practices in materia 

di open data. In Italia IlàCáDà;CodiĐeàdell͛áŵŵiŶistƌazioŶeàDigitaleͿàƌipƌeŶdeàilàĐoŶĐettoàdiàfoƌŵatoà

aperto, di aĐĐessiďilităàattƌaǀeƌsoàleàteĐŶologieàdell͛iŶfoƌŵazioŶeàeàdellaàĐoŵuŶiĐazioŶe,àdi reti 

teleŵatiĐheàiŶàfoƌŵatiàapeƌtiàadattiàall͛utilizzoàautoŵatiĐoàdaàpaƌteàdiàpƌogƌammi per elaboratori. 

Gli open data devono essere aperti dalle pubbliche amministrazioni in formati tali da assicurare a 

tuttiàlaàfƌuizioŶe,àl͛utilizzoàeàilàƌiutilizzo,àtaŶtoàpiƶàseàsiàĐoŶsideƌaàĐheàiàdatiàapeƌtiàpossoŶoàesseƌeà

impiegati per lo sviluppo di servizi di pubblica utilità che facilitano il godimento dei diritti 

foŶdaŵeŶtali,àŶelàƌispettoàdell͛uguagliaŶzaàgiuƌidiĐa, che deve essere garantita anche in rete. Il 

principio di uguaglianza si traduce anche e soprattutto, nel diritto dei cittadini di controllare e 

gestire i propri dati personali. Risulta di tutta evidenza, pertanto,àl͛orientamento del legislatore a 

favore dei dati aperti al fine di razionalizzare il processo di valorizzazione del patrimonio 

informativo pubblico nazionale, preservando tuttavia la fiducia del cittadino nella e-government 

con un apparato di tutele volto al trattamento dei dati personali323.  

Definiti gli indubbi vantaggi di una pubblica amministrazione aperta, la stessa è, difatti, tenuta a 

garantire il riconoscimento dei diritti fondamentali e della privacy al cittadino. L͛attuale disposto 

Ŷoƌŵatiǀoà iŶà ŵateƌiaà dià tƌaspaƌeŶzaà ;d.lgs.à ϵϳ/ϮϬϭϲͿ,à ĐoŶà l͛iŶtƌoduzioŶeà dell͛aĐĐessoà ĐiǀiĐoà

generalizzato, espone a probabili rischi di tensione tra diritto alla privacy e trasparenza. Gli stessi 

obblighi di trasparenza della Pubblica Amministrazione in riferimento ai propri dipendenti creano 

rilevanti problematiche di non agevole soluzione, riguardo la tutela dei dati personali degli stessi. 

A tale riguardo si è espressa la Corte costituzionale con sentenza n. 20 del 23 gennaio 2019. Il caso 

riguarda una pretesa violazione della normativa europea sulla privacy ĐoŶĐeƌŶeŶteà l͛oďďligoàaà

ĐaƌiĐoàdell͛aŵŵiŶistƌazioŶeàdiàpuďďliĐaƌeàlaàdoĐuŵeŶtazioŶeàattestaŶteàiàĐoŵpeŶsiàƌiĐeǀuti dai 

                                                           
321 Provvedimento del Garante della privacy del 2 luglioàϮϬϭϱà͞MisuƌeàdiàsiĐuƌezza e modalità di scambio dei dati 
peƌsoŶaliàtƌaàaŵŵiŶistƌazioŶiàpuďďliĐhe͟,àpaƌ.àϭ.à 
322 Id, par. 2. 
323 De Robbio A., Dati aperti nella pubblica amministrazione tra crescita e trasparenza, in DigitaliaWeb, Rivista del 

digitale nei beni culturali, 2013, p.38 ss. 
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diƌigeŶtià puďďliĐià peƌà l͛espletaŵeŶtoà deià loƌoà iŶĐaƌiĐhià ŶoŶĐhĠà leà diĐhiaƌazioŶià ƌelatiǀeà aià datià

reddituali e patrimoniali degli stessi e dei loro congiunti. La Corte ha applicato il principio di 

proporzionalità per bilanciare, in tema di obblighi di pubblicazione, le contrapposte esigenze di 

trasparenza e riservatezza. Il giudice delle leggi, con la sentenza indicata, ha dichiarato 

l͛illegittiŵităàĐostituzioŶaleàdell͛aƌt.àϭϰ,àĐoŵŵaàϭ-bis, lett. f) del d.lgs. n. 33 del 2013 nella parte 

in cui tale disposizione obbligava le pubbliche amministrazioni a pubblicare on line i dati personali 

sul reddito e sul patrimonio dei dirigenti pubblici diversi da quelli che ricoprono incarichi apicali324. 

Profili di incompatibilità possono sorgere, altresì, fra il già citato d.lgs. n. 33 del 2013 ed il 

Regolamento UE 2016/679. Il c.d. decreto Trasparenza del 2013 prevede che tutte le informazioni 

oggetto degli obblighi della trasparenza debbano essere pubblicate in formato aperto e siano 

riutilizzabili da chiunque, anche per scopi diversi da quelli per i quali esse sono state 

originariamente raccolte. Al riguardo è intervenuto il Garante per la protezione dei dati personali 

chiarendo che nel processo di apertura del patrimonio informativo pubblico non debba, tuttavia, 

essere pregiudicata la tutela della riservatezza, nel rispetto del principio di finalità325. Ciò sta a 

significare che la trasparenza non deve costituire un fine a sé, ma è necessaria una valutazione di 

bilanciamento degli interessi fra obiettivi dei soggetti pubblici e tutela della riservatezza326. Tale 

bilanciamento è, peraltro, un punto centrale anche nel GDPR, ove il Considerando 4 stabilisce che 

͞ilàdiƌittoàallaàpƌotezioŶeàdeiàdatiàdiàĐaƌatteƌeàpeƌsoŶaleàŶoŶàğàuŶaàpƌeƌogatiǀaàassoluta,àŵaàǀaà

considerato alla luce della sua funzione sociale e va contemperato con altri diritti fondamentali, 

iŶà osseƋuioà alà pƌiŶĐipioà dià pƌopoƌzioŶalită͟. Come non può sussistere un diritto assoluto ed 

incontrollato alla trasparenza che preveda la pubblicazione indiscriminata di informazioni private 

                                                           
324 La Corte Costituzionale, con sentenza 23 gennaio - 21 febbraio 2019 n. 20 ha diĐhiaƌatoà ͞l͛illegittiŵităà
costituzionale dell͛aƌt.à ϭϰ,à Đoŵŵaà ϭ-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina 
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 
delle pubbliche amministrazioni), nella parte in cui prevede che le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui 
all͛aƌt.à ϭϰ,à Đoŵŵaà1, lettera f), dello stesso decreto legislativo anche per tutti i titolari di incarichi dirigenziali, a 
qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli coŶfeƌitiàdisĐƌezioŶalŵeŶteàdall͛oƌgaŶoàdiàiŶdiƌizzoàpolitiĐoàseŶzaàpƌoĐeduƌeà
pubbliche di selezione, anziché solo per i titolari degli incarichi dirigenziali previsti dall͛aƌt.à ϭϵ,à Đoŵŵi 3 e 4, del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ;Noƌŵeà geŶeƌalià sull͛oƌdiŶaŵeŶtoà delà laǀoƌoà alleà dipeŶdeŶzeà delle 
amministrazioni puďďliĐheͿ͟. 
325 Cfr. Parere del Garante per la protezione dei dati personali n. 239 del 23 aprile 2015, doc. web n. 3959470, 
PƌoǀǀediŵeŶtoàŶ.àϵϮàdelàϯàŵaƌzoàϮϬϭϲ,àdoĐ.àǁeďàŶ.àϰϳϳϮϴϯϬ.àNelloàspeĐifiĐoàilàGaƌaŶteàaffeƌŵaàĐheà͞una P.A. può 
effettuare un trattamento di dati personali ulteriore – come la comunicazione di dati personali a terzi a seguito di 
una richiesta di «accesso civico» – solo se la finalità dell͛ulteriore trattamento è compatibile con gli scopi originari del 
tƌattaŵeŶtoàstesso͟. 
326 Orientamento seguito in più occasioni anche la Corte di Giustizia europea Corte di giustizia. Cfr. cause riunite C-
203/15 e C-698/15, Tele2 Sverige AB c. Post-och telestyrelsen e Secretary of State for the Home Department c. Tom 
Watson e a., sentenza del 21 dicembre 2016. 
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senza alcun fine, allo stesso modo la tutela dei dati personali non può essere utilizzata dalla 

PuďďliĐaàáŵŵiŶistƌazioŶeàalloàsĐopoàdiàostaĐolaƌeàl͛aĐĐessoàalleàiŶfoƌŵazioŶi,àƋualeàmera forma 

dell͛eseƌĐizioà dellaà pƌopƌiaà autoƌită.à “olo un bilanciamento effettuato tramite organismi 

indipendenti di controllo, quali il Garante della privacy, può preservare il rapporto fra trasparenza 

della P.A. e tutela dei dati, da effetti distorsivi ed utilizzi strumentali dei relativi diritti327. 

Elemento essenziale del rapporto fra big data ed opeŶàdataàğàl͛iŶtegƌazioŶeàdelleàiŶfoƌŵazioŶi fra 

le amministrazioni pubbliche. L͛ágeŶziaàpeƌàl͛ItaliaàDigitaleàŶelàϮϬϭϳàhaàpƌeseŶtatoàilàpƌogettoàDataà

e Analytics Framework, volto alla semplificazione, interoperabilità e scambio dei dati pubblici tra 

amministrazioni per ampliare i benefici offerti da moderne piattaforme che siano in grado di 

valorizzare le informazioni, ottimizzandone lo scambio in ottica data driven, consentendo l͛offeƌtaà

di servizi più moderni a cittadini e imprese, e valorizzando il proprio ruolo nella transizione digitale 

nel rispetto della tutela dei dati personali. In un rinnovato quadro di interoperabilità nello scambio 

dei dati fra le amministrazioni emerge la nuova figura del data scientist, con il compito di 

contribuire a trasformare i dati in informazioni rilevanti Ŷell͛attiǀităà dià eƌogazioŶeà deià seƌǀizià

offerti dalle pubbliche amministrazioni. Tale figura professionale ha, oggi, acquisito particolare 

rilevanza proprio perché nell͛oƌgaŶizzazioŶeà deià datià eà duƌaŶteà ilà pƌoĐessoà dià aŶalisià eà

strutturazione delle informazioni, ha il delicato compito di assicurare che il trattamento in corso 

non leda il diritto alla privacy tutelato dal GDPR328. 

3.2.8. Piattaforma di accesso alle banche dati della P.A. e rispetto della privacy 

Le logiche di semplificazione e modernizzazione digitale della Pubblica Amministrazione hanno, 

fino a qualche anno fa, sacrificato alcuni diritti e valori dei cittadini del nostro Paese, quali il diritto 

alla privacy, e nello specifico il diritto alla tutela dei dati personali. “oltaŶtoàĐoŶàl͛attuazioŶeàdelà

GDP‘àsiàğàaǀutaàuŶ͛iŶǀeƌsioŶeàdiàteŶdeŶza.àGƌazieàalàƌuoloàattiǀoàdell͛uffiĐioàdelàGaƌaŶteàpeƌàlaà

protezione dei dati personali, poi, è ormai opinione comune che la privacy non sia un ostacolo 

alla semplificazione, ma un valore aggiunto329. Tale rinnovata visione ha condotto alla simbiosi fra 

                                                           
327 Cfr. Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, 

effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati , Gazzetta 
Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2014. 
328 Cfr. Loré F., Il trattamento dei dati personali nella pubblica amministrazione tra Open data, Big Data e privacy, in 
Ratio Iuris, 07/2019, p. 11 ss. 
329 IŶàtalàseŶsoàilàViĐeàpƌesideŶteàdell͛áutoƌităàGaƌaŶteàpeƌàlaàpƌotezioŶeàdeiàdatiàpeƌsoŶali,àGiŶeǀƌaàCeƌƌiŶiàFeƌoŶi,àhaà
ƌiďaditoàiŶàuŶ͛iŶteƌǀistaàdelàϭϯàottobre 2020 (intervistatore Di Paolo A., consultabile nelle pagine web del Garante 
peƌàlaàpƌiǀaĐǇàall͛iŶdiƌizzo:àhttps://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9466550), che 
͞La privacy è un valore, non un ostacolo alla semplificazione della PA e allo sviluppo della competitività͟,à eà piƶà
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semplificazione e privacy, con la progettazione di una piattaforma digitale di accesso telematico 

alle banche dati della Pubblica Amministrazione.  

La predetta piattafoƌŵa,àŶelàpieŶoàƌispettoàdelàŶuoǀoàĐoŵŵaàϮàďisàdell͛aƌt.àϲϬàdelàCáD330, funge 

daàĐeŶtƌoàdiàƌaĐĐoltaàdiàtuttiàiàdatiàdelleàaŵŵiŶistƌazioŶi,àiŶàuŶ͛ottiĐaàdiàseŵplifiĐazioŶeàeàsǀiluppo 

digitale, ma anche in ossequio di una nuova strategia pubblica di rispetto della tutela dei dati, 

tutti rigorosamente aggregati ed anonimizzati. I princìpi in materia di privacy sui quali la 

piattaforma è stata sviluppata riguardano la liceità dei trattamenti,àŶell͛aŵďitoàdell͛eseĐuzioŶeàdià

compiti di interesse pubblico e ŶelàƌispettoàdiàtutteàleàgaƌaŶzieàpƌeǀisteàdall͛aƌt.àϲàpaƌ.àϯàlett.àďͿà

del GDPR. Con specifico riguardo alla determinatezza, le finalità del trattamento devono essere 

predeterminate, mentre se i dati sono trattati per finalità diversa da quella per la quale sono stati 

originariamente raccolti (artt. 5, par.1, lett. b) e 6, par. 4), il principio di riferimento è quello della 

compatibilità. Altri punti fondamentali nella progettazione della piattaforma riguardano 

l͛esattezza e minimizzazione, per cui il trattamento dei dati deve essere limitato a quanto 

necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati, evitando la duplicazione di archivi 

pubblici. L͛integrità e la sicurezza dalla piattaforma sono rispettate tramite la previsione di 

adeguate misure di controllo e prevenzione riguardo possibili usi fraudolenti della stessa. Le 

misure vengono poste in essere anche rispetto alla fruibilità delle banche dati da parte di altre 

Pubbliche Amministrazioni, Ŷell͛aŵďito della c.d. cooperazione applicativa, nel pieno rispetto del 

CAD331. A tal fine vengono stabilite idonee policy di sicurezza dei sistemi informativi, che 

prevedano la presenza di una figura apicale a garanzia del rispetto dei pƌesuppostiàpeƌàl͛aĐĐesso,à

anche attraverso verifiche periodiche e aggiornamenti riguardanti misure tecniche di sicurezza, 

gestione delle utenze e profili di autorizzazione degli utenti. In caso di violazioni delle banche dati 

                                                           
specificamente ͞si rende necessario che le più condivisibili logiche di semplificazione e modernizzazione digitale del 
PaeseàsiàaĐĐoŵpagŶiŶoàall͛effettiǀoàƌispettoàdeiàliŵitiàpƌeǀistiàdalàƌegolatoƌeàŶazionale ed europeo in materia di diritti 
foŶdaŵeŶtaliàdell͛iŶdiǀiduo͟. 
330 L͛aƌt.àϲϬàdelàCáDàaffeƌŵaàalàĐoŵŵaàϮà͞FeƌŵeàleàĐoŵpeteŶzeàdiàĐiasĐuŶaàpuďďliĐaàaŵŵiŶistƌazioŶe,àleàďasiàdiàdatià
di interesse nazionale costituiscono, per ciascuna tipologia di dati, un sistema informativo unitario che tiene conto 
deiàdiǀeƌsiàliǀelliàistituzioŶaliàeàteƌƌitoƌialiàeàĐheàgaƌaŶtisĐeàl͛alliŶeaŵeŶtoàdelleàiŶfoƌŵazioŶiàeàl͛aĐĐessoàalleàŵedesiŵe 
da parte delle pubbliche amministrazioni interessate. Tali sistemi informativi possiedono le caratteristiche minime di 
siĐuƌezza,àaĐĐessiďilităàeàiŶteƌopeƌaďilităàeàsoŶoàƌealizzatiàeàaggioƌŶatiàseĐoŶdoàleàƌegoleàteĐŶiĐheàdiàĐuiàall͛aƌtiĐoloàϳϭà
e secondo le vigenti regole del Sistema statistico nazionale di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e 
suĐĐessiǀeàŵodifiĐazioŶi͟. Per il nuovo comma Ϯàďisàdell͛aƌt.àϲϬà͞LeàpuďďliĐheàaŵŵiŶistƌazioŶiàƌespoŶsaďiliàdelleàďasià
datiàdiàiŶteƌesseàŶazioŶaleàĐoŶseŶtoŶoàilàpieŶoàutilizzoàdelleàiŶfoƌŵazioŶiàaiàsoggettiàdiàĐuiàall͛aƌtiĐoloàϮ,àĐoŵŵa 2, 
secondo standard e criteri di sicurezza e di gestioŶeàdefiŶitiàŶelleàLiŶeeàguida͟. 
331 Ilà C.á.D.à all͛aƌtiĐoloà ϳϲà pƌeĐisaà Đheà ͞Loà sĐaŵďioà dià doĐuŵeŶtià iŶfoƌŵatiĐià tƌaà leà puďďliĐheà aŵŵiŶistƌazioŶià
Ŷell͛aŵďitoàdell͛“PCàƌealizzatiàattƌaǀeƌsoàlaàĐoopeƌazioŶe applicativa e nel rispetto delle relative regole tecniche di 
sicurezza, costituiscono invio documentale sufficiente per ciascun procedimento amministrativo ad ogni effetto di 
legge͟. 



182 
 

o incidenti informatici che possano avere un impatto significativo sui dati personali (c.d. data 

breach), questi devono essere comunicati dalle amministrazioni al Garante entro quarantotto ore. 

La mancata comunicazione al Garante dei c.d. data breach, nonché la mancata adozione delle 

misure necessarie332, configurano un illecito amministrativo sanzionato ai sensi dell´art. 162, 

comma 2-ter del Codice della privacy333. 

Le modalità di accesso alle banche dati devono essere configurate offrendo un livello minimo di 

accesso ai dati, limitando i risultati delle richieste a valori di tipo booleano, mentre livelli di 

accesso gradualmente più ampi possono essere autorizzati soltanto a fronte di documentate 

esigenze del fruitore. Per ogni fruitore possono essere individuate più modalità di accesso ad una 

medesima banca dati in relazione alle diverse funzioni da lui svolte, modulando così il livello di 

accesso ai dati. Deve, infatti, essere prevista dalle amministrazioni la segmentazione dei dati 

visualizzabili al fine di rendere consultabili dall´utente, in base al profilo e funzione del fruitore, 

esclusivamente quelli necessari rispetto alle finalità in concreto perseguite. L͛accesso può, così, 

essere consentito alle sole informazioni pertinenti e non eccedenti rispetto alla finalità 

perseguita. Gli accessi codificati alle banche dati deǀoŶoàĐoŶseŶtiƌeàall͛eƌogatoƌeàdelàseƌǀizioà il 

tracciamento delle operazioni compiute sui dati personali eàl͛identificazione dei soggetti che le 

hanno effettuate, tramite un identificativo dell´uteŶzaà Đheà haà postoà iŶà esseƌeà l͛operazione, 

tuttavia le utenze codificate devono essere prive di elementi che rendano il fruitore direttamente 

identificabile. L͛aĐĐessoàaàdatiàseŶsiďiliàoàgiudiziaƌiàdeǀeàesseƌeàsempre codificato e i dati devono 

essere opportunamente cifrati con algoritmi che garantiscano livelli di sicurezza adeguati al 

ĐoŶtesto,àaiàseŶsiàdell´aƌt.àϮϮ,àĐoŵŵaàϲ,àdelàCodiĐeàdell͛áŵŵiŶistƌazioŶeàDigitale. L’accesso alla 

banca dati in forma di web application sulla rete pubblica Internet, deve avvenire utilizzando 

protocolli di sicurezza tƌaŵiteàl͛utilizzo di certificati digitali conformi alla norma tecnica ISO/IEC 

9594-8:2014, emessi da una Certification Authority e riconosciuti dai browser e sistemi operativi. 

Di particolare rilevanza è, poi, la verifica di accessi anomali attraverso strumenti di business 

intelligence per monitorare ogni attività svolta sulla piattaforma tramite report di log, ovvero 

attraverso specifiche procedure di audit. 

                                                           
332 Si consulti: Provvedimento del Garante sulla notifica delle violazioni dei dati personali (data breach), 30 luglio 2019, 
doc. n. 9126951. 
333 Art. 162 comma 2-ter Codice della privacy ͞In caso di inosservanza dei provvedimenti di prescrizione di misure 
necessarie o di divieto di cui, rispettivamente, all'articolo 154, comma 1, lettere c) e d), è altresì applicata in sede 
amministrativa, in ogni caso, la sanzione del pagamento di una somma da trentamila euro a centottantamila euro͟. 
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Dal 2020 è disponibile in Italia una piattaforma di accesso a banche dati e servizi della Pubblica 

áŵŵiŶistƌazioŶeà diƌettaŵeŶteà daà sŵaƌtphoŶe.à Laà piattafoƌŵa,à deŶoŵiŶataà ͞IO͟à ğà stataà

pƌogettata,àiŶàuŶ͛ottiĐaàdiàseŵplifiĐazioŶe, per consentire un unico punto di accesso telematico334 

ai servizi, alle informazioni e alle comunicazioni della Pubblica Amministrazione. Ciò è stato 

possiďileàgƌazieàall͛iŶtegƌazioŶeàĐoŶàďaŶĐheàdatiàeàpiattafoƌŵeàdiàogŶiàsiŶgolaàaŵŵiŶistƌazioŶe,à

secondo un concetto di interoperabilità. Tramite delle open API (Application Programming 

IŶteƌfaĐeͿàpƌogƌaŵŵateàappositaŵeŶteàpeƌà laàpiattafoƌŵa,à soŶoàpossiďilià l͛iŶǀioàdiàŶotifiĐheàeà

messaggi ai cittadini da parte delle amministrazioni, transazioni economiche, invio, richiesta e 

ricezione dià doĐuŵeŶtià daà paƌteà dell͛uteŶte. Con specifico riferimento alla tutela dei dati 

peƌsoŶali,àl͛appàIOàhaàƌiĐeǀutoàuŶàpaƌeƌeàfaǀoƌeǀoleàdaàpaƌteàdell͛áutoƌităàGaƌaŶte,àper ciò che 

ƌiguaƌdaà leà liŶeeà guidaà ágIDà disĐipliŶaŶtià l͛aĐĐesso telematico ai servizi pubblici335. In 

considerazione delle indicazioni foƌŶiteà dall͛UffiĐioà delà GaƌaŶteà soŶoà difatti,à stateà assiĐuƌateà

opportune garanzie a tutela della privacy, che hanno riguardato principalmente i ruoli assunti dai 

soggetti erogatori e le modalità di adesione al punto di accesso telematico. Particolare attenzione 

è stata posta alle misure e garanzie adottate per realizzare il punto di accesso, nel rispetto dei 

principi di privacy by design e privacy by default, con specifico riguardo al trattamento di dati 

relativi alla salute e dati personali relativi a condanne penali e reati, nonché alle modalità di 

integrazione del punto di accesso telematico con altre piattaforme digitali. Alcune criticità, che 

hanno richiesto il rinvio a successive interlocuzioni con AgID sono state riscontrate su determinati 

aspettiàteĐŶiĐiàƌiguaƌdaŶtiàl͛utilizzo di sessioni di lunga durata dell͛áppàIOàeàl͛accesso ai servizi di 

altre amministrazioni con meccanismi di federated identity. Inoltre PagoPA ha effettuato per la 

Ŷuoǀaà ƌeleaseà dell͛áppà IOà iŶŶuŵeƌeǀolià ŵisuƌeà teĐŶiĐheà aà tutelaà dellaà pƌiǀaĐǇà deglià uteŶti,à

evitando il trasferimento di informazioni sull͛uteŶteà a società terze ove non necessario e 

disattiǀatoàalĐuŶeàfuŶzioŶiàĐheàĐoŶseŶtiǀaŶoàdiàƌisaliƌeàall͛uďiĐazioŶeàdell͛uteŶteàattƌaǀeƌsoàilàsuoà

IP address. Sono state superate con riserva le perplessità del Garante, anche per ciò che riguarda 

                                                           
334 L͛aƌt.àϲϰàďisàdelàŶuoǀoàCáDàpƌeǀedeàuŶàuŶiĐoàpuŶtoàdiàaĐĐessoàteleŵatiĐoàpeƌàl͛eƌogazioŶeàeàlaàfruizione dei servizi 
delle Pubbliche Amministrazioni. La trasformazione digitale della P.A. rappresenta anche uno dei pilastri del d.l. n. 76 
del 2020, il c.d. DeĐƌetoà“eŵplifiĐazioŶi,àĐoŶǀeƌtitoàiŶàleggeàĐoŶàŵodifiĐheàl͛ϭϭàsetteŵďƌeàϮϬϮϬ.àL͛aƌt.àϮϰàdelàdecreto 
iŶteƌǀieŶeàsull͛aƌt.àϲϰàbis del CAD, ideŶtifiĐaŶdoàŶell͛app IO il punto unico di accesso telematico, in ottica mobile-first, 
ai servizi della PA. 
335 GaƌaŶteàpeƌàlaàpƌotezioŶeàdeiàdatiàpeƌsoŶali,à͞Paƌeƌeàall͛ágIDàsulloàsĐheŵaàdiàLiŶeeàguidaàpeƌàl͛aĐĐessoàteleŵatiĐoà
aià seƌǀizià dellaà puďďliĐaà aŵŵiŶistƌazioŶe,à aià seŶsià dell͛aƌt. 64-ďisà delà d.lgs.à ϴϮ/ϮϬϬϱ͟,à ϭà Ŷoǀeŵďƌeà ϮϬϮϭ,à doĐ.à Ŷ.à
9714315. 
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il servizio di certificazione verde Covid-19, a condizione che i dati siano conservati per un periodo 

non superiore a dieci giorni dalla raccolta336. 

Nell͛aŵďitoàdelàpƌoĐuƌeŵeŶtàpuďďliĐo,àadàoggiàŶoŶàaďďiaŵoà iŶà ItaliaàuŶaàpiattafoƌŵaàuŶiĐaàdià

accesso alle gare ed alla relativa documentazione, tuttavia gli applicativi forniscono ai partecipanti 

sufficienti garanzie di semplicità di utilizzo, trasparenza e tutela dei dati personali. Oltre ad essere, 

le piattaforme, connotate da accessibilità e navigabilità, con la possibilità di accedere da 

ƋualuŶƋueàdispositiǀoàelettƌoŶiĐo,àl͛oƌieŶtaŵeŶtoàattualeàpƌeǀedeàŶellaàŵaggioƌaŶza dei casi una 

distribuzione in Saas (Software as a Service), ossia senza necessità di installazioni e fruibile tramite 

i più comuni web browser. La modularità di ogni piattaforma, suddivisa in singoli moduli 

interdipendenti tra di loro, le conferisce una maggiore sicurezza da attacchi esterni e nei confronti 

di furti o perdite accidentali di dati. L͛aƌĐhitettuƌaàŵultià liǀello337 la rende, poi, maggiormente 

affidabile anche sulà piaŶoà dellaà Ŷaǀigaďilită.à Laà tƌaspaƌeŶza,à pƌiŶĐipioà ďaseà Ŷell͛aŵďitoà dell͛e-

procurement, è garantita dalla tracciabilità deiàdatiàeàdellaàdoĐuŵeŶtazioŶe,àŶoŶĐhĠàdall͛aĐĐessoà

in condizioni paritarie, da parte di tutti i partecipanti alla gara. L͛iŶtelligeŶzaàaƌtifiĐialeàĐoŶseŶte,à

infine, un approfondito controllo sui dati dei partecipantià alleà gaƌeà d͛appalto,à foƌŶeŶdoà alleà

amministrazioni c.d. red flag ed analisi rischi, utili per individuare conflitti di interessi e situazioni 

meritevoli di approfondimento, al fine di prevenire irregolarità nelle procedure.  

3.3. La tutela dei dati nel procurement pubblico 

3.3.1. Big data nel procurement pubblico e tutela dei dati personali 

“eĐoŶdoà leà stiŵeà delà ϮϬϮϭà dellaà CoŵŵissioŶeà euƌopea,à Ŷell͛UE viene spesa dalle autorità 

pubbliche per appalti di servizi e forniture, una cifra pari al 14 per cento del prodotto interno 

loƌdoà dell͛UŶioŶe338. Ciò a dimostrazione della rilevanza a livello continentale, in termini 

economici, acquisita dal procurement pubblico, nel cui ambito viene generata una vasta mole di 

dati relativi ai partecipanti alle gare ad evidenza pubblica, ed alle modalità e destinazioni di spesa 

delle Pubbliche Amministrazioni. Modelli avanzati di aggregazione ed interpretazione dei dati 

possono ingenerare una maggior efficienza dei processi di acquisto, nonché un incremento della 

                                                           
336 GaƌaŶteà peƌà laà pƌotezioŶeà deià datià peƌsoŶali,à ͞Provvedimento recante garanzie per l'utilizzo dell'App IO per 

recuperare le certificazioni verdi Covid-ϭϵ͟,àϭϳàgiugŶoàϮϬϮϭ,àdoĐ.àŶ.àϵϲϳϬϲϳϬ. 
337 Sul tema, Cabibbo L., Architettura del software. Strutture e qualità, Edizioni Efesto, febbraio 2021.  
338 Relazione del 28/10/2021 sulla revisione del regolamento finanziario iŶàǀistaàdell͛entrata in vigore del quadro 
finanziario pluriennale 2021-2027. 
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trasparenza e della concorrenza nel mercato. L͛utilizzo di strumenti evoluti di e-procurement, è 

uŶoà deià pƌiŶĐipalià dƌiǀeƌà delleà politiĐheà UEà peƌà l͛iŶŶoǀazioŶeà edà ğà alà ĐeŶtƌoà delleà stƌategieà dià

trasformazione digitale della P.A., ivi compresi gli appalti pubblici. I sistemi di e-procurement sono 

oggi considerati delle leǀeà stƌategiĐheà peƌà laà ĐƌesĐitaà dell͛eĐoŶoŵia dei Paesi, per la 

modernizzazione e per uŶaà ŵaggioƌeà effiĐieŶzaà deià pƌoĐessià aŵŵiŶistƌatiǀià Ŷell͛aŵďitoà deglià

acquisti della P.A., tramite il controllo e la riduzione della spesa pubblica. L͛estƌazioŶeà di 

informazioni sul contesto in cui ǀieŶeà ĐoŶdottaà uŶ͛aŶalisià dati permette alle Pubbliche 

Amministrazioni di orientarsi verso un procurement strategico, con una tipologia di 

approvvigionamento che non si limita al solo impatto della spesa nel breve termine ma si 

concentra sul medio-lungo periodo, consentendo altresì l͛introduzione dell͛innovazione nel 

mercato. La digitalizzazione del procurement pubblico è uno strumento potente e di notevole 

rileǀaŶzaà Ŷelleà stƌategieà eĐoŶoŵiĐheà dell͛aŵŵiŶistƌazioŶe, tuttavia per esprimere appieno le 

proprie potenzialità e la sua utilità deve essere integrata in ogni fase del processo di acquisizione, 

a partire già dalla programmazione delle gare di appalto.  

Con tali finalità, il decreto ministeriale n. 148 del 12 agosto 2021339, preannunciato dall͛aƌtiĐoloà

44 del Codice dei contratti pubblici (D.lgs. n. 50/2016), costituisce lo strumento attuativo per la 

definizione dei requisiti funzionali e tecnologici dei sistemi telematici del procurement pubblico e 

definisce le modalità di digitalizzazione delle procedure di affidamento, anche attraverso 

l͛iŶteƌĐoŶŶessioŶeà peƌà l͛iŶteƌopeƌaďilităà deià datià delle pubbliche amministrazioni340. Il 

provvedimento, composto da 29 articoli, individua i principi generali per la digitalizzazione dei 

processi di approvvigionamento delle pubbliche amministrazioni, in particolare delle fasi di 

acquisto e negoziazione, e indica le caratteristiche tecniche generali dei sistemi che ne 

costituiscono il supporto telematico. Le regole tecniche, comprensive della descrizione dei flussi, 

                                                           
339 Decreto ministeriale 12 agosto 2021, n. 148 del Ministero per la pubblica amministrazione, di concerto con i 
MiŶisteƌiàdelleàIŶfƌastƌuttuƌeàeàdell͛EĐoŶoŵia,àpuďďliĐatoàŶellaàGazzetta Ufficiale Serie generale n. 256 del 26 ottobre, 
͞‘egolaŵeŶtoà ƌeĐaŶteà ŵodalităà dià digitalizzazioŶeà delleà pƌoĐeduƌeà deià ĐoŶtƌattià puďďliĐi,à daà adottaƌeà aià seŶsià
dell͛aƌtiĐoloàϰϰàdelàdeĐƌetoàlegislatiǀoàϭϴàapƌileàϮϬϭϲ,àŶ.àϱϬ͟. 
340 Peƌàl͛aƌt.àϰϰàdelàCodiĐeàdeiàĐoŶtƌattiàpuďďliĐià;DigitalizzazioŶeàdelleàpƌoĐeduƌeͿà͞Entro un anno dalla data di entrata 
in vigore del presente codice, con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di 
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (e il Ministro dell͛eĐoŶoŵiaà eà delleà fiŶaŶzeͿ, sentita 
l͛ágeŶziaà peƌà l͛Italiaà Digitaleà ;áGIDͿà ŶoŶĐhé dell͛áutoƌităà gaƌaŶteà dellaà pƌiǀaĐǇà peƌà ià pƌofilià dià ĐoŵpeteŶza,à soŶoà
definite le modalità di digitalizzazione delle procedure di tutti i coŶtƌattiàpuďďliĐi,àaŶĐheàattƌaǀeƌsoàl͛iŶteƌĐoŶŶessioŶeà
per interoperabilità dei dati delle pubbliche amministrazioni. Sono, altresì, definite le migliori pratiche riguardanti 
metodologie organizzative e di lavoro, metodologie di programmazione e pianificazione, riferite anche 
all͛iŶdiǀiduazioŶeàdeiàdatiàƌileǀaŶti,àallaàloƌoàƌaĐĐolta,àgestioŶeàedàelaďoƌazioŶe,àsoluzioŶiàiŶfoƌŵatiĐhe,àteleŵatiĐheà
e tecnologiche di supporto͟. 
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degli schemi dei dati e degli standard europei di interoperabilità tra i sistemi telematici, sono 

dettateà dall͛ágeŶziaà peƌà l͛Italia digitale con apposite linee guida. Obiettivo del decreto è 

uniformare le procedure telematiche alle migliori pratiche nazionali ed europee. Particolare 

iŵpegŶoà ǀieŶeà dediĐatoà all͛ottiŵizzazioŶeà delleà pƌoĐeduƌeà teleŵatiĐheà adà eǀideŶzaà puďďliĐa,à

poiché gliàappaltiàelettƌoŶiĐiàĐoŶtƌiďuisĐoŶoàaàŵiglioƌaƌeàl͛effiĐieŶzaàaŵŵiŶistƌatiǀaàĐoŵplessiǀaà

diminuendo i costi di gestione delle procedure di gara, riducendo laàduƌataàdelàĐiĐloàdell͛appaltoà

e gli oneri amministrativi a carico delle imprese, facilitando e rendendo più efficaci i controlli, 

stimolando altresì laàĐoŶĐoƌƌeŶza,à faǀoƌeŶdoà laàpaƌteĐipazioŶeàeà l͛iŶfoƌŵazioŶeàdelleàpiĐĐoleàeà

medie imprese. 

IŶàtaleàĐoŶtestoàsiàğàdiffuso,àŶegliàultiŵiàaŶŶi,àl͛utilizzo da parte delle amministrazioni dei big data 

analytics, non solo per quanto riguarda le scelte strategiche di mercato, ma anche per la 

possibilità che essi offrono di individuare potenziali episodi di conflitto di interessi e fattori di 

rischio riguardanti la corruzione negli appalti pubblici, con un potenziale risparmio di cifre 

rilevanti, corrispondenti a numerosi miliardi di euro. È, difatti, possibile realizzare una valutazione 

del rischio in tempo reale, sviluppando specifici segnali di allarme che si manifestano durante i 

processi di gara, le c.d. red flag riferite a situazioni a rischio collegate a potenziali episodi corruttivi 

o di conflitto di interessi nel procurement pubblico, ed integrare gli stessi nei sistemi nazionali di 

e-procurement. Lo sviluppo di tecniche basate sui big data per rilevare e prevenire in tempo reale 

comportamenti iŵpƌopƌiàŶegliàappaltiàpuďďliĐi,àaǀǀieŶeàtƌaŵiteàl͛aŶalisiàdi un ingente volume di 

dati che permette di fare una valutazione del rischio approfondita. In questo contesto la 

prevenzione della corruzione e dei casi di conflitto di interesse viene facilitata da uno strumento 

che valuti, in modalità automatizzata ed in tempo reale, i rischi relativi agli appalti pubblici in un 

determinato territorio, amministrazione o comparto.  

In ambito europeo una delle analisi più valide è stata effettuata con la piattaforma SceMaps341, 

ĐoŶsideƌaŶdoàďeŶàdiĐiassetteàsegŶaliàd͛allaƌŵeàdi potenziali irregolarità. Una concentrazione di 

segnali in riferimento ad una particolare azienda, amministrazione, settore o Paese corrisponde 

ad un indice di comportamenti sospetti nei processi di appalto. La valutazione del rischio basata 

sull͛aŶalisià deià ďigà dataà haà eǀideŶziatoà uŶà Ŷoteǀoleà sƋuiliďƌioà fƌaà ià Paesiàŵeŵďƌi,à ĐoŶà eŶoƌŵià

                                                           
341 L͛aŶalisiàğàstataàeffettuataàdaàSceMaps (State Capture Estimation and Monitoring of Anticorruption Policies at the 
Sectoral level) in tre settori in cui le autorità pubbliche sono i principali acquirenti e che sono considerati tra i più 
rischiosi in termini di possibili abusi e cattiva gestione della spesa pubblica: edilizia, commercio all͛iŶgƌossoà dià
ĐoŵďustiďiliàeàĐoŵŵeƌĐioàall͛iŶgƌossoàdiàpƌodottiàfaƌŵaĐeutiĐi. 
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vulnerabilità a comportamenti sospetti in particolare negli appalti pubblici in Bulgaria e Romania. 

UŶoàdeiàsegŶaliàd͛allaƌŵeàè l͛iŶdiĐeàdiàĐoŶĐeŶtƌazioŶeàdell͛aĐƋuiƌeŶte,àilàĐ.d.àbuyer concentration 

index, comprovante Đheà uŶà foƌŶitoƌeà haà ƌiĐeǀutoà l͛iŶteƌoà aŵŵoŶtaƌeà delle entrate da appalti 

pubblici da una sola amministrazione. Esso costituisce un indizio relativo alla possibile dipendenza 

di una società da un particolare ente pubblico342. Viene anche considerata come red flag la 

vittoria, da parte delle società, di gare d͛appaltoàŶelloàstessoàaŶŶoàdellaàloƌoàĐostituzione. Tale 

segnale rappresenta il rischio potenziale che persone giuridiche possano essere costituite 

appositamente per ǀiŶĐeƌeàuŶaàpaƌtiĐolaƌeàgaƌaàd͛appalto. Maggiore è la percentuale di società 

costituite nell͛aŶŶoàdiàaggiudicazione, più alto è il rischio che i processi di appalto siano influenzati 

daàŵezziàŶoŶàĐoŵpetitiǀiàeàpoteŶzialŵeŶteàilleĐiti.àQuestiàiŶdiĐatoƌiàeǀideŶziaŶoàsegŶaliàd͛allaƌŵeà

con riferimento sia alle autorità pubbliche che alle aziende. Queste ultime potrebbero essere 

ulteriormente indagate sia attraverso le informazioni e i dati dei profili di ciascuna persona 

giuridica, siaà attƌaǀeƌsoà l͛aŶalisià iŶĐƌoĐiataà dià ulteƌioƌià segŶalià d͛allaƌŵe.à UŶaà ǀalutazioŶeà delà

rischio basata su questi indicatori offre possibilità di ǀalutazioŶeà fiŶalizzataà all͛elaďoƌazioŶeàdià

misure preventive alla segnalazione di irregolarità negli appalti pubblici, ed è rivolta ad istituzioni 

di vigilanza e anticorruzione, organismi di regolamentazione e controllo, autorità di contrasto, ma 

anche stampa e società civile. I profili tƌattiàdall͛iŶĐƌoĐioàdeiàdati possono facilitare le investigazioni 

fornendo informazioni dettagliate sulle attività di approvvigionamento, sulle aziende e sulle gare 

d͛appalto.àUn altro importante segnale d͛allaƌŵeà ğà ilà ƌappoƌtoà tƌaà esposizioŶeà Ŷell͛appaltoà eà

numero di dipendenti, il procurement exposure per employee ratio, indicatore che rappresenta il 

valore medio degli appalti vinti da una determinata azienda in uno specifico periodo in rapporto 

al numero di dipendenti della stessa. TaleàsegŶaleàd͛allarme si manifesta quando aziende con un 

numero insufficiente diàdipeŶdeŶtiàǀiŶĐoŶoàgaƌeàd͛appalto che richiederebbero una forza lavoro 

maggiore, circostanza solitamente associata ad un uso illecito di subappaltatori. Anche un valore 

sproporzionato del ƌappoƌtoàtƌaàfattuƌatoàeàŶuŵeƌoàdiàdipeŶdeŶtià;͞revenue per employee ratio͟Ϳà

pužàesseƌeàuŶàsegŶaleàdiàpossiďiliàĐoŵpoƌtaŵeŶtiàilleĐiti.àUŶàaltƌoàsegŶaleàd͛allaƌŵeàğàilàƌappoƌtoà

fƌaà esposizioŶeà iŶà appaltià puďďliĐià eà ƌiĐaǀià ;͞procurement exposure to revenue ratio͟Ϳ,à ossiaà

l͛indicatore che calcola la quota di entrate derivanti da appalti pubblici rispetto al totale delle 

eŶtƌateàdiàuŶ͛azienda. Ove la società dipenda dagli appalti pubblici, difatti, aumenta la probabilità 

                                                           
342 In Bulgaria la quota di autorità pubbliche che concentrano oltre il 60% delle somme assegnate a un determinato 
fornitore è di gran lunga superiore agli altri Paesi, e si concentra anche il gruppo più numeroso di acquirenti che ha 
assegnato ad un solo fornitore più del 90% degli appalti. 
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di ricorrere a strumenti illeciti per aggiudicarsi le gare, ovvero alla sussistenza di un conflitto di 

interessi fra soggetti coinvolti nel processo di acquisizione. L͛iŶdiĐatoƌeà ĐoŶseŶteà aŶĐhe 

l͛ideŶtifiĐazioŶeàdi aziende che non possono dimostrare la propria redditività senza il sostegno 

del denaro pubblico,à ƌaffiguƌaŶdoà ĐosŞà uŶà fattoƌeà dià ƌisĐhioà ĐiƌĐaà l͛eŵeƌsioŶeà dià ĐoŶflittià dià

iŶteƌesseàfƌaàsoggettiàfaĐeŶtiàpaƌteàdell͛aŵŵiŶistƌazioŶeàedàiŵpƌesaàappaltatƌiĐe343. 

La valutazione del rischio negli appalti pubblici basata sulle analisi dei big data si è, pertanto, 

mostrata uno strumento di particolare utilità nel contrasto al conflitto di interessi e alle attività 

illecite nel procurement. I big data analytics possono essere, difatti, utilizzati sia nelle analisi dei 

casi esistenti relativi a comportamenti sospetti, sia nella programmazione di misure preventive e 

di sistemi di controllo in tempo reale dei processi di gara. A tal fiŶeàğàŶeĐessaƌioàl͛iŶteƌǀeŶtoàdella 

società civile e dei mezzi di informazione, ma soprattutto delle autorità pubbliche di controllo e 

della magistratura. Nonostante laàĐƌesĐeŶteàƌileǀaŶzaàeàl͛utilizzoàseŵpƌeàpiƶàdiffuso dei big data 

nel procurement pubblico per le suesposte ragioni, è tuttavia sempre necessario considerare 

quale presupposto fondamentale la tutela dei dati personali in ogni fase del loro trattamento, 

dallaàƌaĐĐoltaàall͛elaďoƌazioŶeàedàaŶalisi,àduƌaŶteàtuttoàilàpeƌiodoàdiàĐoŶseƌǀazioŶeàdegliàstessiàfiŶoà

alla loro cancellazione. Con riguardo ai dati delle aziende, quali ragione sociale, numero di 

dipendenti, fatturati, dislocazione dei mercati delle transazioni, non sorgono particolari 

problematiche relative allaàtutelaàdeiàdati,àsopƌattuttoàŶeiàĐasiàiŶàĐuiàl͛aŶalisiàdelleàiŶfoƌŵazioŶiàsiaà

aggregata e non individuale, ossia si limiti a produrre una variabile numerica determinata da un 

conteggio inerente un gruppo di soggetti. Le analisi del rischio effettuate sui big data riguardanti 

le red flag basate sugli indicatori aziendali, come quelle della piattaforma SceMaps, non sollevano, 

difatti, problemi attinenti alla tutela dei dati, poiché si avvalgono di dati aziendali, nella maggior 

parte dei casi utilizzati in forma aggregata. Per rendere attendibili specifiche tipologie di analisi è, 

tuttavia, spesso necessario trattare ed elaborare informazioni personali, oggi protette dalle 

normative sulla privacy ed in particolare dal GDPR. Per quanto riguarda i dati nel procurement 

pubblico, bisogna considerare che il diritto alla privacy confligge, almeno in parte, con il dovere 

di pubblicità delle amministrazioni. In tali casi è necessario bilanciare il dovere di pubblicità degli 

atti con il diritto alla privacy dei soggetti. Già la direttiva 2003/98/CE affermava il principio, ancora 

                                                           
343 Grazie a questo indicatore, in base ai dati raccolti da SceMaps, è stato possibile far emergere che le aziende in 
Romania e Bulgaria che hannoàotteŶutoàoltƌeàl͛ϴϬ%àdeiàloƌoàƌiĐaǀiàtotaleàgƌazieàadàappaltiàpuďďliĐiàŶelàpeƌiodoàϮϬϭϬ-
2019 hanno ricevuto dalle amministrazioni 2,85 miliardi di euro, somma che ƌappƌeseŶtaàĐiƌĐaà ilàϯ%àdell͛iŵpoƌtoà
totale dei contratti pubblici nei relativi settori economici. 
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valido, di disponibilità dei dati da parte delle amministrazioni, che devono rendere accessibili i 

propri documenti, ma la condivisione deve essere responsabile e controllata344. Spetterà alle 

autorità indipendenti preposte, in primis al Garante per la tutela dei dati personali, valutare di 

volta in volta a seconda nel caso concreto, se deďďaàpƌeǀaleƌeàl͛uŶaàoàl͛altƌo. Bisogna considerare 

che l͛aŶalisiàĐoŵputazioŶaleàdeiàďigàdata nel procurement ĐoŶàl͛ausilioàdell͛iŶtelligeŶzaàaƌtifiĐiale,à

pužàĐƌeaƌeàuŶàostaĐoloàall͛attiǀităàdiàǀigilaŶzaàdaàpaƌteàdelleàautoƌităàdiàĐoŶtƌollo, poiché i dati 

vengono processati dagli algoritmi in maniera del tutto automatizzata. Tuttavia il trattamento dei 

datiàseŶsiďili,àĐoŵpƌesoàilàtƌasfeƌiŵeŶtoàadàaltƌeàaŵŵiŶistƌazioŶiàoàl͛aĐĐessoàdaàpaƌteàdiàsoggettià

interessati dovrebbe avvenire sempre previo controllo umano, così come stabilito dal GDPR, e 

sopƌattuttoàĐoŶsegueŶteŵeŶteàadàuŶ͛iŶfoƌŵazioŶeàalàtitolaƌeàdeiàdati.àQuest͛ultiŵoàdeǀeàseŵpƌeà

essere in grado di conoscere quali sono i dati iŶàpossessoàdell͛aŵŵiŶistƌazioŶe, da chi vengono 

richiesti e a chi vengono inviati, per poter opporsi ad un determinato trattamento, appellandosi 

alà GaƌaŶteà oà tƌaŵiteà uŶaà pƌoĐeduƌaà d͛uƌgeŶzaà giudiziaƌia. Soltanto le suddette cautele, in 

combinato con il rispetto delle disposizioni previste dal GDPR, possono ristabiliƌeà uŶ͛effettiǀaà

tutela dei dati personali, senza possibilità di utilizzi illegittimi, sconsiderati, o comunque lesivi della 

privacy. Altro punto da considerare è quello dell͛espaŶsioŶe,à Ŷeià Đasià iŶà Đuià siaà possiďile,à dià

piattaforme dotate di funzionalità blockchain e peer-to-peeƌàŶell͛iŶǀio,àsĐaŵďioàedàoƌgaŶizzazioŶeà

dei dati, in modo da essere sempre sotto il controllo e con la possibilità di cancellazione, da parte 

del titolare. L͛uteŶteàdoǀƌeďďeàseŵpƌeàaǀeƌe,àdifatti,àilàdiƌittoàdiàĐoŶosĐeƌeàleàŵodalità tecniche 

di trattamento dei propri dati e di accedere agli stessi, modificarli, cancellarli, limitarne la raccolta 

e la conservazione per il tempo necessario.   

Nell͛aŵďitoà delleà pƌoĐeduƌeà peƌà l͛appƌoǀǀigioŶaŵeŶtoà dià ďeŶià eà seƌǀizià delleà aŵŵiŶistƌazioŶi 

pubbliche, il rispetto della privacy e la rispondenza a livelli adeguati di sicurezza, sono stati oggetto 

di un parere del Garante riguardante la sicurezza nel procurement, predisposto da AGID345. Il 

documento comprende delle linee guida e best practices da seguire in tutte le fasi del processo 

di acquisizione, ed è di particolare rilevanza poiché chiarisce aspetti non completamente definiti 

Ŷell͛aŵďitoàdelàpƌoĐuƌeŵeŶtàdalla normativa, fissando altresì criteri pratici concreti per facilitare 

l͛appliĐazioŶeàdelàRegolamento europeo del 2016 (GDPR). In particolare il documento conferma 

                                                           
344 Cfr. Lorè F., Il trattamento dei dati personali nella pubblica amministrazione tra Open data, Big Data e privacy, in 
Ratio Iuris, 07/2019, p. 14. 
345 PaƌeƌeàsulloàsĐheŵaàdià͞ LiŶeeàguidaà- Laà“iĐuƌezzaàŶelàpƌoĐuƌeŵeŶtàICT͟àpƌedispostoàdaàágIDà– n. 16 del 30 gennaio 
2020 [9283857]. 
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che i fornitori di servizi informatici di cui si avvalgono le amministrazioni sono responsabili del 

trattamento dei datiàeàdeǀoŶoàfoƌŶiƌeà͞garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e 

organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento e 

gaƌaŶtisĐaà laà tutelaà deià diƌittià dell͛iŶteƌessato͟.à áŶĐheà Ŷell͛aŵďitoà deglià appalti pubblici la 

protezione dei dati deve avvenire fino dalla fase di progettazione per impostazione predefinita, 

iŶà ƌispoŶdeŶzaà all͛aƌt.à Ϯϱàdelà ‘egolaŵeŶtoàeuƌopeo.à Il contratto che vincola il responsabile al 

titolaƌeàdeiàdatiàdeǀeàiŶdiǀiduaƌeàl͛aŵďito,àduƌata, natura e finalità del trattamento, il tipo di dati, 

le categorie di interessati, gli obblighi ed i diritti del titolare del trattamento. Tutto ciò conferisce 

maggiore certezza, in particolare per ciò che riguarda la ripartizione delle responsabilità. A tal 

fine, nel rispetto del principio di accountability, devono essere puntualmente definiti i compiti del 

ƌespoŶsaďileàdellaàpƌotezioŶeàdeià datià peƌsoŶaliàdell͛aŵŵiŶistƌazioŶeà oàdelà foƌŶitoƌeàdià seƌǀizià

informatici, evitando esoneri di responsabilità soprattutto in caso di contratti standard. Devono, 

poi, iŶà ĐoŶfoƌŵităà all͛aƌt.à ϯϮà delà ‘egolaŵeŶto,à essere adeguatamente e preventivamente 

individuate e garantite misure di sicurezza tecniche ed organizzative, specialmente con riguardo 

all͛adozioŶeàdiàpƌoĐeduƌe informatiche per la gestione delle violazioni di dati personali, nonché ai 

rischi per i diritti e le libertà degli interessati che derivino dalla distruzione, perdita, modifica, 

divulgazione non autorizzata o accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, 

conservati o comunque trattati346.  

Nonostante le tutele del diritto alla privacy contenute nel GDPR, il c.d. Decreto Capienze del 

2021347 rischia di inficiare l͛appliĐazioŶeàdellaàŶoƌŵatiǀaàsulla protezione dei dati nei rapporti con 

le pubbliche amministrazioni348 ed in particolare nel procurement pubblico. Nel decreto in parola 

                                                           
346 Peƌà l͛aƌtiĐoloà ϯϮà commi 1 e 2 delà ‘egolaŵeŶtoà euƌopeoà ͞TeŶeŶdoà ĐoŶtoà delloà statoà dell͛arte e dei costi di 
attuazioŶe,àŶoŶĐhĠàdellaàŶatuƌa,àdell͛oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di 
varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento e il responsabile del 
trattamento mettono in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato 
al rischio, che comprendono, tra le altre, se del caso: a) la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali; b) la 
capacità di assicurare su baseàpeƌŵaŶeŶteàlaàƌiseƌǀatezza,àl͛integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei 
servizi di trattamento; c) la capacità di ripristinare tempestiǀaŵeŶteàlaàdispoŶiďilităàeàl͛accesso dei dati personali in 
caso di incidente fisico o tecnico; d) una procedura per testare, verifiĐaƌeàeàǀalutaƌeàƌegolaƌŵeŶteàl͛efficacia delle 
misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento. Nelàǀalutaƌeà l͛adeguato livello di 
sicurezza, si tiene conto in special modo dei rischi presentati dal trattamento che derivano in particolare dalla 
distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazioŶeàŶoŶàautoƌizzataàoàdall͛aĐĐesso,à iŶàŵodoàaĐĐideŶtaleàoà
illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati͟. 
347 D.l. n. 139 dell͛ϴàottobre 2021 convertito in legge n. 205 del 3 dicembre 2021. 
348 Per amministrazioni pubbliche si inteŶdoŶoàƋuelleàdiàĐuiàall͛aƌt.àϭ,àĐoŵŵaàϮ,àdelàd.lgs.àϯϬàŵaƌzoàϮϬϬϭ,àŶ.àϭϲϱ,àaàĐuià
vanno aggiunte le Autorità indipendenti, leà aŵŵiŶistƌazioŶià iŶseƌiteà Ŷell͛elenco annuale dall͛Istituto nazionale di 
statistica (ISTAT) di cui all͛articolo 1, comma 3, della L. 31 dicembre 2009, n. 196, e le società a controllo pubblico 
stataleàaiàseŶsiàdell͛aƌt.àϭϲàdelàd. lgs. 19 agosto 2016, n. 175. 
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sono presenti, difatti, alcune disposizioni urgenti in materia di privacy e protezione dei dati 

personali. Le modifiche apportate riguardano la relazione fra il trattamento dei dati personali e le 

finalità di interesse pubblico. L͛aƌtiĐoloà ϵ,à Đoŵŵaà ϭ,à lett.à aͿà delà d.l. n. 139/2021 aggiunge 

all͛articolo 2-ter del Codice della Privacy, d.lgs. 196 del 2003, il nuovo comma 1-bis, ai sensi del 

quale il trattamento dei dati personali daàpaƌteàdiàuŶ͛autoƌităàpuďďliĐaà͞ğàseŵpƌe consentito se 

ŶeĐessaƌioàpeƌà l͛adempimento di un compito svolto nel pubblico interesseàoàpeƌà l͛esercizio di 

puďďliĐiàpoteƌiàaàessaàattƌiďuiti͟. Inoltre, il decreto legge prevede che se la finalità del trattamento 

non è espressamente prevista da una norma di legge o regolamento, questa verrà decisa ed 

iŶdiĐataàdall͛aŵŵiŶistƌazioŶeà͞iŶàĐoeƌeŶzaàalàĐoŵpitoàsǀoltoàoàalàpoteƌeàeseƌĐitato͟. Nonostante 

ai sensi del Considerando 45 GDPR le finalità del trattamento di dati dovrebbero essere definite 

con atto legislativo, la nuova normativa permette alla Pubblica Amministrazione di determinare 

le finalità del trattamento, pur se non espressamente definite da norma di legge o regolamento. 

In sostanza, con un semplice atto amministrativo ogni ente pubblico può definire il motivo per cui 

sarà necessario trattare dati personali, consentendo la loro trasmissione tra enti pubblici anche 

se non formalmente prevista da una norma di legge, purché sia necessaria all͛eseĐuzioŶeà delà

compito di interesse pubblico. Il Decreto agisce quindi come una sorta di nulla osta preventivo 

sull͛attiǀităàdellaàPubblica Amministrazione, che potrà trattare e comunicare dati anche senza 

specifica norma di legge. Oltre ad essere caratterizzata dalla indeterminatezza, la norma potrebbe 

avere profili di incostituzionalità per violazione del GDPR, gerarchicamente superiore alle norme 

nazionali, il quale prevede che la finalità di trattamento venga definita con norma di legge. Unico 

limite previsto dall͛aƌt.à ϵ,à Đoŵŵaà ϭ,à lett.à aͿà per la P.A. consiste Ŷell͛oďďligoà dià uŶ͛adeguataà

pubblicità al titolare dei dati, con la comunicazione del trattamento che lo riguardi e fornendo 

ogni informazione necessaria per assicurarne la trasparenza.  

Il decreto abolisce, poi, il potere di controllo preventivo ed intervento del Garante per la 

protezione dei dati personali per i trattamenti a rischio elevato. L͛aƌt.àϵ,àĐoŵŵaàϭ,àletteƌaàďͿàdelà

Decreto Capienze,à difatti,à aďƌogaà l͛articolo 2-quinquiesdecies del Codice della Privacy, il quale 

staďiliǀaà Đheà ͞ĐoŶà ƌiguaƌdoà aià tƌattaŵeŶtià sǀoltià peƌà l͛esecuzione di un compito di interesse 

pubblico che possono presentaƌeàƌisĐhiàeleǀatiàaiàseŶsiàdell͛articolo 35 del Regolamento, il Garante 

può, sulla base di quaŶtoàdispostoàdall͛articolo 36, paragrafo 5, del medesimo Regolamento e con 

provvedimenti dià Đaƌatteƌeà geŶeƌaleà adottatià d͛ufficio, prescrivere misure e accorgimenti a 

gaƌaŶziaà dell͛interessato, che il titolare del trattamento è tenutoà adà adottaƌe͟. La novella del 

decreto n. 139 del 2021, di fatto, elimina l͛iŵposizioŶe alla P.A. di consultare il Garante prima di 
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porre in essere trattamenti ad alto rischio, Ŷell͛iŶteƌesseàpuďďliĐo. Il Garante non ha, difatti, più 

alcun potere di intervenire Ŷeià ĐoŶfƌoŶtià dell͛attività della Pubblica Amministrazione con 

provvedimenti di carattere generale per prescrivere misure obbligatorie a garanzia dei diritti dei 

cittadini nel caso di trattamenti a rischio elevato349 svolti nello svolgimento di un interesse 

pubblico. Rimuovere il potere di intervento preventivo del Garante della privacy in un͛epoĐa, 

come quella odierna, di transizione digitale della Pubblica Amministrazione, rischia di far perdere 

l͛effettoà deteƌƌeŶteà deià suoià pƌoǀǀediŵeŶti. La nuova normativa, difatti, non consente più di 

bloccare i trattamenti a rischio elevato, come ad esempio l͛obbligoà dià ǀalutazioŶeà d͛iŵpatto 

pƌeǀistoà all͛aƌt.à ϯϱà delà ‘egolaŵeŶto, consentendo alle amministrazioni di non rispettare la 

normativa europea. TaleàdisposizioŶeàappaƌe,àaltƌesŞ,àiŶàĐoŶtƌastoàĐoŶàl͛oƌieŶtaŵeŶtoàeuƌopeoàdià

ampliamento dei poteri inibitori e sanzionatori delle autorità indipendenti nazionali e 

sovranazionali, quali il Garante della privacy. 

L͛oƌieŶtaŵeŶtoà delà deĐƌetoà leggeà ǀeƌsoàuŶaà tutela più attenuata del diritto alla privacy viene 

confermato non solo dal Đoŵŵaàϯàdell͛aƌt.à ϵ, il quale stabilisce un termine perentorio molto 

breve, di soli trenta giorni, eŶtƌoàilàƋualeàl͛áutoƌităàGarante potrà pronunciarsi su riforme, misure 

e progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), decorso il quale il Governo potrà 

procedere a prescindereàdall͛aĐƋuisizioŶeàdelàpaƌeƌe350, ma altresì dall͛abrogazione del comma 5 

dell͛aƌt.àϭϯϮàCodiĐeàdella Privacy, ossia delle misure di garanzia per la conservazione dei dati di 

traffico telematici351. 

Le novelle del d.l. 139/2021 lasciano, in definitiva, poteri troppo ampi ad amministrazioni e 

società partecipate riguardo al trattamento dei dati personali, in palese violazione del GDPR, ove 

                                                           
349 IlàGaƌaŶte,àpƌiŵaàdell͛eŶtƌataàiŶàǀigoƌeàdelàdeĐƌetoàŶ.àϭϯϵàdelàϮϬϮϭ,àsiàğàaǀǀalsoàdiàtaleàpoteƌeàpƌeǀistoàall͛aƌt.àϯϲà
GDPR, peƌàďloĐĐaƌeàalĐuŶiàtƌattaŵeŶtiàsuiàdatiàpeƌsoŶaliàdaàpaƌteàdell͛appàdeiàseƌǀiziàpuďďliĐiàIOàeàil green pass. 
350 Appare evidente che la ratio di un termine così ridotto sia quella di rendere impossibile per il Garante pronunciarsi 
su riforme, misure e progetti del PNRR. 
351 L͛aƌt.àϭϯϮàĐoŵŵaàϱàdelàCodiĐeàdellaàPƌiǀaĐǇàpƌeǀedeǀaàĐheàilàtƌattaŵeŶtoàeà laàĐoŶseƌǀazioŶeàdiàdatiàpeƌsoŶali,à
compresi i tabulati telefonici, per le finalità di accertamento e repressione dei reati venisse effettuato nel rispetto 
delle misure e degli accorgimenti a garanzia delle persone, prescritti dal Garante della Privacy, secondo le modalità 
dell͛aƌt.àϮàƋuiŶƋuiesdeĐies. L͛aďƌogazioŶeàdelà Đoŵŵaàϱàdell͛aƌt.àϭϯϮàǀiolaàpaleseŵeŶteà laà sentenza della Corte di 
Giustiziaàdell͛UŶioŶeàEuƌopeaàdelàϮàŵaƌzoà2021 (Causa C-746/18, H.K. c./ Prokuratuur) con cui si affermano i principi 
di proporzionalità e del bilanciamento tra sicurezza pubblica e diritti fondamentali nelle operazioni di conservazione 
e uso dei dati e metadati telefonici. Per la Corte, riunita in Grandeà“ezioŶe,àl͛aĐĐesso,àpeƌàfiŶiàpeŶali,àadàuŶàiŶsieŵeàdià
datiàdiàĐoŵuŶiĐazioŶiàelettƌoŶiĐheàƌelatiǀiàalàtƌaffiĐoàoàall͛uďiĐazioŶe,àĐheàpeƌŵettaŶoàdiàtƌaƌƌeàpƌeĐiseàĐoŶĐlusioŶià
sulla vita privata, è autorizzato soltanto allo scopo di lottare contro gravi forme di criminalità o di prevenire gravi 
minacce alla sicurezza pubblica. “eĐoŶdoàlaàCoƌteà͞alàfiŶeàdiàgaƌaŶtiƌe,àiŶàpƌatiĐa,àilàpieŶoàƌispettoàdiàtaliàĐoŶdizioŶi,àğà
esseŶzialeà Đheà l͛aĐĐessoà delleà autoƌităà ŶazioŶalià ĐoŵpeteŶtià aià datià ĐoŶseƌǀatià siaà suďoƌdinato ad un controllo 
pƌeǀeŶtiǀoàeffettuatoàoàdaàuŶàgiudiĐeàoàdaàuŶ͛eŶtităàaŵŵiŶistƌatiǀaàiŶdipeŶdeŶteàeàĐheàlaàdeĐisioŶeàdiàtaleàgiudiĐeàoà
diàtaleàeŶtităàiŶteƌǀeŶgaàaàseguitoàdiàuŶaàƌiĐhiestaàŵotiǀataàdelleàautoƌităàsuddette͟. 
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Ƌuest͛ultiŵo individua nella valutazione dei rischi e nella limitazione delle finalità del trattamento 

gli argini della P.A. in materia di dati. Se a tale dilatazione dei poteri combiniamo la riduzione delle 

fuŶzioŶià dià iŶteƌǀeŶtoà eàdià ĐoŶtƌolloà dell͛áutoƌităàGaƌaŶte,à sià pužà iŶdiǀiduaƌe,à ĐoŶà l͛eŶtƌataà iŶà

vigore del Decreto Capienze, un rischio maggiore per la privacy delle persone fisiche.  

3.3.2. Una nuova regolamentazione sulla privacy nel procurement pubblico 

Tutto quanto fino ad ora affermato riguardo alla progressiva digitalizzazione, acquisizione delle 

informazioni ed utilizzo dei big data nel procurement pubblico, nonché trasparenza, consenso 

informato, minimizzazione, pseudonimizzazione ed anonimizzazione dei dati, mostra in maniera 

inequivocabile i passi avanti fatti negli ultimi anni in materia di tutela dei dati personali a livello 

europeo, soprattutto per merito del GDPR del 2016. Tuttavia permangono, a livello nazionale, dei 

punti di difficile applicazione dello stesso ed aree ancora scoperte, nelle quali risulta complessa 

una effettiva tutela dei soggetti sottoposti al trattamento dei dati. Uno dei più importanti 

progressi in materia di tutela della privacy è, indubbiamente, rappresentato dalla istituzione e dal 

progressivo ampliamento dei poteri del Garante per la protezione dei dati personali, organo 

amministrativo indipendente con funzione di vigilanza e controllo, ma anche con potere 

sanzionatorio, di impulso e consultazione, in materia di privacy. Dal 2018 è, poi, divenuto 

pieŶaŵeŶteàappliĐaďileàiŶàtuttiàglià“tatiàŵeŵďƌiàdell͛UEàilà‘egolaŵeŶtoàϮϬϭϲ/ϲϳϵ,àossiaàilàgiăàĐitatoà

GDPR (General Data Protection Regulation). Ciò che crea maggiore incertezza sono le aree di 

autonomia dei Paesi membri nel disciplinare in maniera più specifica, rispetto al GDPR, aspetti 

non ricompresi nella competenza UE in base al principio di attribuzione. In Italia dal settembre 

2018 è entrato in vigore il d.lgs. n. 101 del 10 agosto 2018, che ha introdotto disposizioni per 

l͛adeguaŵeŶtoàdellaàŶoƌŵatiǀaàŶazioŶaleàitaliaŶaà;d.lgs. n. 196/2003) alle disposizioni del GDPR. 

Oltre a recepire le disposizioni del GDPR, il decreto in parola ha regolamentato specifici aspetti 

rimessi alla potestà legislativa nazionale, fra cui la previsione di fattispecie di illeciti penali, e 

sanzioni pecuniarie già previste nel Regolamento europeo. Un elemento nel passato 

sottovalutato, che col GDPR è diventato punto cardine della tutela dei dati è la valorizzazione del 

principio di accountability, ossia la responsabilizzazione dei titolari del trattamento. Per 

ƌespoŶsaďilizzazioŶeà sià iŶteŶdeà l͛adozioŶeà dià ĐoŵpoƌtaŵeŶtià attià aà diŵostƌaƌeà laà ĐoŶĐƌetaà

attuazione del GDPR e di misure tecniche e organizzative adeguate alla tutela dei dati personali. 

Un punto fondamentale del GDPR non completamente attuato dalle legislazioni nazionali, 

riguarda le disposizioni sul c.d. data breach, ossia la violazione della sicurezza dei dati, che 
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comporta illecitamente o anche accidentalmente la divulgazione, perdita, alterazione, distruzione 

ŶoŶàautoƌizzataàdeiàdati,àoǀǀeƌoàl͛aĐĐesso o trasmissione degli stessi352.  

Le maggiori difficoltà di adeguamento al GDPR riguardano proprio la Pubblica Amministrazione, 

non solo per la complessità dovuta al superamento dei problemi connessi alla burocrazia di cui 

soffre il nostro Paese, ma anche per la difficoltà di conformare le problematiche attinenti al 

trattamento dei dati con le necessità amministrative strettamente inerenti ai poteri pubblici. Ne 

è un chiaro esempio il c.d. Decreto Capienze, che ha esteso i poteri della P.A. riguardo il 

trattamento dei dati personali, nei casi in cui siano coinvolte finalità di interesse pubblico353. Ciò 

costituisce un notevole passo indietro in materia di tutela dei dati personali nel procurement 

pubblico, anche in considerazione della limitazione di poteri operata dal decreto nei confronti del 

Garante, nel rapporto con le amministrazioni, relativamente ai trattamenti ad alto rischio. 

Secondo alcuni autori, tuttavia, ciò ha connotato le amministrazioni di maggiore accountability, 

peƌàl͛assuŶzioŶeàdelàƌisĐhioàdella non conformità delle scelte effettuate sia in termini di liceità del 

trattamento sia sulla corretta individuazione ed implementazione delle misure di sicurezza poste 

a presidio dei trattamenti354. 

Nel considerare la possibilità di una nuova regolamentazione in materia di tutela dei dati 

personali, più concreta e performante di quella vigente, con particolare riguardo al procurement 

pubblico, è necessario partire dal Regolamento europeo 2016/679, quale solida base normativa 

sovranazionale su cui fondare le nuove regole nazionali. In primis è necessaria una piena 

applicazione del GDPR da parte della normativa nazionale, senza deroghe e poteri specifici 

ĐoŶfeƌitiàall͛aŵŵiŶistƌazioŶe.àáàtalàfiŶeàsaƌeďďeàiŶeluttaďileàuŶaàŶoǀellaàalàDeĐƌetoàCapieŶze, che 

poŶesseà uŶà ĐoŶtƌolloà all͛opeƌatoà dellaà PuďďliĐaà áŵŵiŶistƌazioŶeà iŶàŵateƌiaà dià datià peƌsoŶali.à

Difatti, oggi, in violazione del Considerando 45 del Regolamento europeo non è più una norma di 

legge ma lo stesso ente pubblico a definire il motivo per cui è necessario trattare dati personali. 

Nello specifico, ferma restando laà disposizioŶeà dell͛articolo 9, comma 1, lett. a) del d.l. n. 

139/2021 per la quale è sempre consentito il trattamento dei dati personali da parte di 

                                                           
352 Cfr. Guzzo A., Data breach Ŷel GDP‘: Đos͛ğ e Đoŵe faƌe segŶalazioŶe e pƌeǀeŶzioŶe, in Agenda Digitale, 28 maggio 
2018. 
353 D.l. n. 139/2021, articolo 9, comma 1, lett. a), ĐoŶàl͛aggiuŶtaàdelàŶuoǀoàĐoŵŵaàϭ-bis all͛aƌtiĐoloàϮ-ter del d.lgs. 196 
del 2003. 
354 Di tale parere, Cataleta A., Longo A., Natale R., GDP‘, tutto Điò Đhe Đ͛ğ da sapeƌe peƌ esseƌe iŶ ƌegola, in Agenda 

Digitale, 21 gennaio 2022, ove si fa riferimento al provvedimento sanzionatorio del Garante per la protezione dei dati 
personali contro Roma Capitale, Provvedimento del 7 marzo 2019 [9121890]. 
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uŶ͛autoƌităàpuďďliĐaàseàĐižàsiaàŶeĐessaƌioàpeƌàl͛adempimento di un compito svolto nel pubblico 

interesse, è necessaria una modifica che ĐoŶseŶtaàl͛eseƌĐizioàdiàtale potere soltanto se la finalità 

del trattamento sia prevista da una norma di legge, ed in nessun caso può essere 

l͛aŵŵiŶistƌazione a definire la finalità dello stesso. In tal modo si crea un limite al potere della 

P.A. riguardo al trattamento dei dati personali, rappresentato dalla riserva di legge. È, poi, 

necessario ripristinare la funzione di controllo preventivo del Garante per la protezione dei dati 

personali, nei trattamenti a rischio elevato. Tale potere del Garante, cancellato dal Decreto 

Capienze, è previsto nel combinato disposto degli articoli 35 e 36 del GDPR, e rappresenta un 

deterrente di particolare rilevanza riguardo alla violazione del Regolamento da parte delle 

amministrazioni, nei trattamenti che presentino dei rischi elevati, pertanto con maggior necessità 

di tutela. 

Oltre alle modifiche che dovrebbero essere attuate alla normativa vigente per un effettivo 

rispetto della privacy, si evidenzia che per regolamentare la tutela dei dati personali sia altresì 

opportuno avvalersi con maggior frequenza anche di atti di soft law, nello specifico linee guida 

dell͛ágID ;ágeŶziaàpeƌàl͛ItaliaàdigitaleͿ e del Garante per la protezione dei dati personali355. Tali 

atti hanno il pregio di semplificare la regolamentazione, rendendo più agevoli anche eventuali 

novelle, e nel contempo creare i presupposti per la corretta attuazione delle norme in materia di 

privacy. Gli atti di soft law contengono, inoltre, regole meno astratte di quelle della legge, 

facilmente adattabili e modificabili in funzione del progresso tecnologico, nonché 

immediatamente ed uniformemente applicabili. Le Linee Guida predisposte nel 2020 da AgID 

attinenti alla sicurezza nel procurement356, oggetto di parere da parte del Garante per la tutela 

dei dati personali, hanno chiarito alcuni aspetti applicativi riguardanti le garanzie relative alle 

misure tecniche e organizzative adeguate al fine di tutelare i diritti del titolare dei dati. Tuttavia il 

documento, nella rappresentazione delle best practices, lascia alcuni punti scoperti, che 

dovrebbero essere integrati con ulteriori provvedimenti della stessa tipologia. Le linee guida sono, 

nel complesso, generiche e poco articolate, limitandosi a ribadire quanto disposto in alcuni articoli 

del GDPR. Nello specifico, non vengono individuate le garanzie che i fornitori di servizi informatici 

di cui si avvalgono le amministrazioni, devono prevedere per far sì che il trattamento soddisfi i 

                                                           
355 GiăàiŶàǀaƌieàoĐĐasioŶiàleàliŶeeàguidaàdell͛áGIDàsoŶoàstateàsottoposteàalàpaƌeƌeàdelàGaƌaŶteàpeƌàlaàtutelaàdeiàdatià
personali, come nel caso delle linee guida operative per la fruizione dei servizi SPID da parte di minori, e quelle 
dell͛appàIO.àà 
356 Determinazione n. 220/2020 del 17 maggio 2020 - Adozione delle Linee Guida – La sicurezza nel procurement ICT. 
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requisiti del Regolamento e tuteli ià diƌittià dell͛iŶteƌessato. Le linee guida dovrebbero, invece, 

specificare ed attuare concretamente tutte le disposizioni contenute nel GDPR, fornendo alle 

amministrazioni e ai fornitori di servizi le raccomandazioni e le indicazioni riguardanti i 

comportamenti da tenere per tutelare i dati personali. Dovrebbero, poi, contenere suggerimenti 

teĐŶiĐià ƌiguaƌdaŶtià laà ĐoŶseƌǀazioŶeà eà l͛aŶalisià deià datià edà esseƌeà ĐostaŶteŵeŶteà aggioƌŶateà

tramite una revisione sistematica della letteratura e della casistica. Oltre alla qualità delle stesse, 

ďasataàsull͛autoƌeǀolezzaàdegliàespeƌtiàĐheàleàƌedigoŶo,àdeǀoŶoàesseƌeàĐoŶŶotateàdiàflessibilità ed 

adattabilità alle mutevoli condizioni locali, ed esplicitare gli effetti in caso di mancato rispetto 

delle stesse. Certamente caratterizzate da una maggiore accuratezza e precisione, sono le Linee 

guida in materia di trattamento di dati personali per profilazione on line del Garante per la 

protezione dei dati personali357. Tuttavia esse risalgono ad un periodo anteriore al GDPR e non 

hanno avuto alcun aggiornamento successivo. Inoltre non riguardano in maniera specifica il 

procurement pubblico e si adattano con difficoltà agli attuali sistemi di open data e big data. 

In definitiva si può certamente affermare che la normativa europea, ed in particolare il 

Regolamento 2016/679, rappresenta le fondamenta su cui edificare una regolamentazione 

nazionale con un efficace apparato di tutele riguardanti i dati personali. Il GDPR deve, tuttavia, 

essere considerato dai singoli Stati membri, come un apparato di tutele minime in materia di dati 

personali, mai derogabili in peius ma sempre in melius con riferimento ai soggetti da tutelare, e 

senza possibilità di attribuire maggiori poteri alle amministrazioni. A livello nazionale è, 

certamente, necessario un apparato capillare di regole, non solo costituite dalle norme di legge, 

ma anche e soprattutto da atti di soft law, ed in particolare da linee guida predisposte da autorità 

indipendenti quali il Garante della privacy, che delineino in maniera specifica ed approfondita le 

buone pratiche da seguire da parte dei responsabili della tutela dei dati, amministrazioni e relativi 

fornitori di servizi informatici. Infine, la responsabilizzazione di determinati soggetti deputati a far 

rispettare la tutela dei dati personali, non può essere racchiusa in un ambito soltanto formale, ma 

deve divenire effettiva, sia a livello di singola amministrazione che negli organismi nazionali, 

tramite la predisposizione di un sistema gerarchico di controlli esterni permanenti e periodici, che 

prevedano dettagliate relazioni di audit a distanza di tempi molto brevi (mensili o al massimo 

bimestrali), ed oltre ai provvedimenti disciplinari di tipo sanzionatorio, considerino anche 

                                                           
357 Garante per la protezione dei dati personali, Linee guida in materia di trattamento di dati personali per profilazione 
on line - 19 marzo 2015 [3881513]. 
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meccanismi premiali nei confronti di quei funzionari che applichino in maniera pedissequa e 

continua i regolamenti in materia di privacy. 
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Capitolo 4. Il ĐoŶflitto d’iŶteressi Ŷel proĐureŵeŶt saŶitario puďďliĐo 

4.1. La sanità in Italia 

4.1.1. Servizio Sanitario Nazionale e privatizzazione 

La tutela della salute costituisce un diritto fondamentale sancito dallaàCostituzioŶeàall͛aƌt.àϯϮ.àTaleà

diritto viene tutelato principalmente dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN), un sistema di servizi 

e strutture che ha il fine di garantire a tutti gli individui, iŶàĐoŶdizioŶiàdiàuguagliaŶza,à l͛aĐĐessoà

all͛eƌogazioŶeàdelleàpƌestazioŶiàsaŶitaƌie. Un principio fondamentale su cui si basa il SSN sin dalla 

sua istituzione358 ğàƋuelloàdell͛uŶiǀeƌsalită,àossiaàl͛esteŶsioŶeàdelleàpƌestazioŶiàsaŶitaƌieàaàtuttaàlaà

popolazione, garantendo uniformemente i LEA (Livelli Essenziali diàássisteŶzaͿ.àL͛aĐĐessoàalà““Nà

deve, poi, avvenire senza discriminazioni di condizioni individuali, sociali o economiche, e 

gratuitamente per gli indigenti, che vengono esentati dal pagamento di ogni prestazione sanitaria. 

Strettamente connesso al principio di eguaglianza è quello di equità, che consente ai pazienti 

parità di accesso in rapporto ai medesimi bisogni di cure, garantendo la trasparenza del servizio 

aŶĐheà tƌaŵiteà uŶ͛iŶfoƌŵazioŶeà Đoƌƌettaà sulla prestazione sanitaria (consenso informato), ed 

adeguata al grado di comprensione ed istruzione del paziente. Il paziente è libero di scegliere 

anche strutture private convenzionate col SSN. 

Secondo i dati del Ministero della Salute sia la spesa sanitaria che i posti letto a partire dal 2010, 

fiŶoà all͛eŵeƌgeŶzaà saŶitaƌiaà daà Coǀid-19 si sono notevolmente ridotti in tutto il territorio 

nazionale, con un divario ancor più ampio fra nord e sud Italia. I posti letto sono diminuiti 

mediamente del 15,5 per cento rispetto alla popolazione, con un calo molto più marcato nelle 

strutture pubbliche, del 17,1 per cento, rispetto a quelle private accreditate, che è fermo al 9 per 

cento. Il calo di posti lettoàiŶàItaliaàğàsupeƌioƌeàsiaàallaàŵediaàOC“EϯϲàĐheàallaàŵediaàdell͛UŶioŶeà

europea359. Nonostante la pandemia presente già dai primi mesi del 2020, le previsioni riguardanti 

la spesa sanitaria pubblica rese note dal Governo sono decisamente al ribasso: dal 6,6 per cento 

del PIL nel 2020, si è riscontrata una risalita al 7,3 per cento nel 2021 per il Covid, mentre per il 

2022 si scende nuovamente al 6,7 per cento, nel 2023 è prevista al 6,6 per cento e 6,3 per cento 

                                                           
358 Avvenuta con legge n. 833 del 1978. 
359 Delàϰ,ϱàpeƌàĐeŶtoàƌispettoàallaàŵediaàOC“Eàeàdelàϲ,ϳàpeƌàĐeŶtoàƌispettoàall͛UE.àPer i dati OCSE la fonte è: OECD 
(2019), Health at a Glance 2019: OECD Indicators, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/4dd50c09-en. I 
dati riguardanti tutti i Paesi UE sono estratti dal data browser Eurostat, raggiungibile collegandosi al link: 
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tps00046/default/table?lang=en.  
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nel 2024360. L͛eŵeƌgeŶzaà saŶitaƌiaà haà ŵostƌato le fragilità del nostro sistema nazionale, 

penalizzato da decenni di de-finanziamento, tagli al personale, contrazione dei posti letto ed 

indebolimento della medicina territoriale. Tuttavia non vi è stato alcun cambio di rotta, poiché 

continua il taglio delleà ƌisoƌseà uŵaŶeà eà stƌuttuƌali,à l͛iŶeffiĐieŶzaàdelà sisteŵaà ĐoŶà listeàd͛attesaà

sempre più lunghe,à eà l͛espaŶsioŶeà dell͛offeƌtaà pƌiǀataà dià paƌià passoà allaà ƌiduzioŶeà dià Ƌuellaà

pubblica.  

Quest͛ultiŵoàpuŶtoàğàdià paƌtiĐolaƌeà ƌileǀaŶza,àpoiĐhĠà iŶteƌessiàpeƌsoŶalià eà ĐoŶflittiàd͛iŶteƌesseà

haŶŶoàfaǀoƌitoà iàsoggettiàpƌiǀatiàpeƌà l͛aĐĐessoàaiàfiŶaŶziaŵeŶtiàeuƌopei,àpeŶalizzaŶdoà ilàsisteŵaà

pubblico e trasformando sempre più i servizi sanitari in interessi aziendali, il cui fine principale 

non è il benessere del paziente ma i ricavi nel bilancio, se non addirittura il profitto personale. I 

vincoli che limitano assunzioni stabili nel sistema sanitario pubblico, poi, creano ulteriore 

incertezza favorendo gli istituti di cura privati, che possono avvalersi di personale più esperto, 

meglio pagato, ed assunto stabilmente. I pazienti si rivolgono sempre più al privato 

auŵeŶtaŶdoŶeàilàpoteƌeàdiàŵeƌĐatoàedàiŶdeďoleŶdoàl͛offerta pubblica, ed il recente PNRR (Piano 

Nazionale di Ripresa e Resilienza) prevede ulteriori forme di privatizzazione in servizi quali 

l͛assisteŶzaàadàaŶziaŶi,àdisaďiliàeàsoggettiàfƌagili. La quota di spesa del Servizio Sanitario Nazionale 

assorbita dai privati ha, oggi, abbondantemente superato il venti per cento di quella totale, ed il 

trend è in continuo aumento. Nel complesso, il privato accreditato gestisce quasi un terzo361 dei 

posti letto ospedalieri a livello nazionale. Preoccupante è la proposta di riforma del marzo 2021 

per aumentare la concorrenza nel settore sanitario, avanzata alàGoǀeƌŶoàdall͛áutoƌităàGaƌaŶteà

della Concorrenza e del Mercato, la quale sollecita ŵaggioƌeàapeƌtuƌaà͞all͛aĐĐessoàdelleàstƌuttuƌeà

pƌiǀateà all͛eseƌĐizioàdià attiǀităà saŶitaƌieàŶoŶà ĐoŶǀeŶzioŶate͟àeà l͛eliŵiŶazioŶeàdelà ͞ǀiŶĐoloàdellaà

verifica del fabbisognoà ƌegioŶaleà dià seƌǀizià saŶitaƌi͟. Il modello proposto dal Garante è il 

medesimo che ha lentamente cancellato la rete dei servizi territoriali pubblici e ha messo in 

ĐaŵpoàuŶaàĐoŶĐoƌƌeŶzaàsƋuiliďƌataàtƌaàpuďďliĐoàeàpƌiǀato,àeàaàfaǀoƌeàdiàƋuest͛ultiŵo. È, invece, 

necessaria la riqualificazione di un servizio sanitario pubblico universalista, egalitario, senza 

discriminazioni di accesso e finanziato dalla fiscalità generale, il quale dovrebbe collocarsi nel 

disegno di una più ampia espansione di tutti quei servizi collettivi di welfare che sono stati colpiti 

o riconfigurati in funzione del profitto dalle politiche neoliberali, e dovrebbe essere 

                                                           
360 Cfr. Bindi R., Dirindin N., Geddes M., La sanità italiana verso una privatizzazione strisciante. Il Governo fermi questa 

deriva, in Quotidiano sanità, 14 settembre 2021. 
361 Precisamente il 31,3 per cento (fonte Rapporto OASI, Cergas Bocconi). 
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indissolubilmente legato alàpƌiŶĐipioàdell͛iŶtegƌazioŶeàsoĐio-sanitaria, e ad una programmazione 

nazionale dei servizi coordinata a livello regionale. A tal fine bisognerebbe in primis restituire alla 

sanità integrativa il suo ruolo originario, ovvero il rimborso delle sole prestazioni non incluse nei 

LEA, impedendo così che fondi pubblici, sotto forma di incentivi fiscali, alimentino i profitti 

dell͛iŶteƌŵediazioŶeà fiŶaŶziaƌiaà eà assiĐuƌatiǀa. In un periodo come quello attuale di 

riorganizzazione sanitaria dovuta alla pandemia, appare sempre più urgente una nuova 

legislazione che ponga un freno alla privatizzazione nel settore sanitario, per evitare che vengano 

erose sempre più risorse alla finanza pubblica per essere redistribuite in maniera iniqua, con 

conseguente aumento della spesa sanitaria totale, grave danno economico alle famiglie, 

diminuzione della qualità del servizio e aumento dei rischi per la salute delle persone legati a 

fenomeni di sovra-diagnosi e sovra-trattamento362. 

L͛azieŶdalizzazioŶe,à ƌegioŶalizzazioŶeà eà pƌiǀatizzazioŶeà nella sanità, introdotte col decreto 

legislativo n. 502 del dicembre 1992, guardano in una direzione opposta ai principi ispiratori che 

nel 1978 hanno istituito il Servizio Sanitario Nazionale. La tendenza a rendere la sanità un business 

di livello aziendale e non un diritto dei cittadini costituzionalmente garantito, si è ulteriormente 

dilatata negli ultimi anni di emergenza sanitaria, in particolare nello specifico settore del 

pƌoĐuƌeŵeŶt,àpoiĐhĠàl͛appƌoǀǀigioŶaŵeŶtoàdiàstƌuŵeŶtazioŶeàŵediĐaàeàdispositiǀiàdiàpƌotezioŶeà

haàƌiĐhiestoàl͛iŶǀestiŵeŶtoàdiàŶoteǀoliàƌisoƌseàeconomiche. Il paradigma che lega la tutela della 

salute alla sostenibilità economica del sistema sanitario non può prescindere dalla lotta al 

conflitto di interessi, e di conseguenza allo spreco di risorse e alle inefficienze, rendendo il sistema 

incapace di rispondere ai bisogni di cura dei pazienti. L͛ideaà dià uŶà pƌoĐuƌeŵeŶtà stƌategiĐo 

finalizzato a generare valore sociale per soddisfare i bisogni di salute ed essere altresì vettore di 

innovazione e investimenti, ad oggi non si è pienamente realizzata, proprio per i troppi interessi 

pƌiǀatiàiŶàgioĐoàeàpeƌàuŶ͛iŶgeƌeŶzaàdiàfiguƌeàpolitiĐheàtƌoppoàspessoàiŶàĐoŶflittoàdiàiŶteƌessi.àL͛iŶteƌoà

sistema sanitario avrebbe, invece, bisogno di maggiore efficacia ed efficienza nella gestione, ed 

in particolare per ciò che riguarda l͛appƌoǀǀigioŶaŵeŶto,àŵaggioƌeà tƌaspaƌeŶzaàeà controlli dal 

basso, ovvero da parte di autorità effettivamente imparziali e super partes. Secondo il report 

dell͛OC“Eà͞TaĐkliŶgàǁastefulà spediŶgàoŶàhealth͟, difatti, gran parte delle risorse destinate alla 

                                                           
362 Cfr. Fondazione Gimbe, Sanità verso la privatizzazione: oltre 4 miliardi di agevolazioni fiscali per fondi integrativi 

e welfare aziendale, in Il Sole 24 Ore, 25-06-2019, alla pagina web: www.sanita24.ilsole24ore.com/art/aziende-e-
regioni/2019-06-25/sanita-la-privatizzazione-oltre-4-miliardi-agevolazioni-fiscali-fondi-integrativi-e-welfare-
aziendale-174644.php?uuid=AC1x0ZU&refresh_ce=1. 
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spesa sanitaria vengono sprecate inutilmente, con grave nocumento per la salute pubblica, ed 

insoddisfazione dei pazienti363. 

4.1.2. Health technology assessment 

Negli ultimi anni, nel settore medico si sente sempre più parlare di HTA, health technology 

assessment, il cui obiettivo principale è la condivisione di informazioni riguardanti le tecnologie 

per poter concertare politiche sanitarie efficaci ed efficienti in termini economici, ma soprattutto 

orientate al paziente. È, più specificamente, uno strumento di valutazione delle tecnologie 

sanitarie364, che aiuta Ŷell͛iŶdiǀiduazioŶeàdiàƋuelleàpiƶàǀalideàdaàiŶseƌiƌeàŶellaàsaŶităàsiaàaàliǀelloà

nazionale che locale, per mezzo della previsione degli effetti che esse potrebbero generare nel 

sistema sanitario365. IŶàItaliaàŶelàϮϬϭϲàğàstatoàistituitoàpƌessoàl͛Istitutoà“upeƌioƌeàdià“aŶită,àilàCeŶtƌoà

ŶazioŶaleà peƌà l͛healthà teĐhŶologǇà assessŵeŶtà Đolà Đoŵpitoàultimo di migliorare la qualità e gli 

standard dei servizi sanitari e della pratica clinica, tramite un costante supporto al processo 

decisionale, producendo informazioni sugli effetti clinici, economici, organizzativi, sociali, legali 

ed etici delle tecnologie sanitarie. Nelloà speĐifiĐoà ilà CeŶtƌoà sǀolgeà uŶ͛attiǀităà dià pƌoŵozioŶeà

dell͛utilizzoàdiàdoĐuŵeŶtiàHTáàŶellaàpianificazione degli obiettivi del Sistema Sanitario Nazionale 

eàŶell͛aŵďitoàdellaàpƌatiĐaàĐliŶiĐa.à“iàpƌopoŶe,àiŶoltƌe,àdiàĐƌeaƌeàpƌoǀeàdiàeǀideŶzaàsulleàteĐŶologieà

nella pratica clinica al fine di contribuire ad una corretta valutazione del loro utilizzo. 

La stessa Organizzazione Mondiale della Sanità366 ha esortato la creazione di sistemi nazionali di 

valutazione indipendente delle tecnologie in sanità, per favorire l'utilizzo sistematico di tali 

valutazioni con compito di supporto, al fine di informare ed orientare le decisioni politiche. Le 

valutazioni sono maggiormente rilevanti nella gestione del sistema di approvvigionamento, 

nonché nella formulazione di sistemi di finanziamento per la farmaceutica, nella stesura di linee 

guida per la pratica clinica e protocolli per programmi di salute pubblica. Dalle analisi di HTA 

emergono, poi, indicazioni in merito alle aree terapeutiche e tecnologiche che il sistema pubblico 

                                                           
363 “eĐoŶdoàl͛OCSE, report ͞TaĐkliŶgàǁastefulàspediŶgàoŶàhealth͟,àϮϬϭϳ,à͞uŶaàpaƌteàsigŶifiĐatiǀaàdellaàspesaàsaŶitaƌiaà
è – nella migliore delle ipotesi – spƌeĐo,àoàpeggioàdaŶŶeggiaàlaàŶostƌaàsalute͟. 
364 “eĐoŶdoà laàdefiŶizioŶeàdell͛OM“,àOƌgaŶizzazioŶeàMoŶdialeàdellaà“aŶităà - WHO definition (EB 134/30): ͞Healthà
technology assessment is the systematic evaluation of properties, effects and/or impacts of health technologies and 
iŶteƌǀeŶtioŶs͟. 
365 Banta D., What is technology assessment?, in International Journal Technology Assessment Health Care, 2009, n. 
25 suppl. 1, p. 7-9. 
366 OMS, risoluzione WHA67.23 del 24 maggio 2014. 
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ritiene prioritarie, e soprattutto verso cui indirizza risorse finanziarie e promuove programmi di 

ricerca. 

L͛oďiettiǀoàdiàfoĐalizzaƌeàleàsĐelteàƌelatiǀeàall͛assisteŶzaàsaŶitaƌiaàsull͛effiĐieŶzaàedàeffiĐaĐia,àseŶzaà

tuttavia trascurare le esigenze dei pazienti, può essere raggiunto soltanto attraverso processi 

trasparenti e sistematici ai quali tutte le parti interessate possano contribuire367. In Italia 

ƌappƌeseŶtaà uŶaà ǀalidaà ƌispostaà all͛incontrollata diffusione di costose tecnologie sanitarie, 

introdotte nel sistema nazionale alàsoloàfiŶeàdiàfaǀoƌiƌeàdeteƌŵiŶatiàopeƌatoƌiàeĐoŶoŵiĐi.àL͛HTáà

rappresenta, pertanto, uno strumento di orientamento delle decisioni basato sulla valutazione 

delle evidenze ed a vantaggio esclusivo del paziente. È, tuttavia, necessario mantenere al centro 

diàogŶiàdeĐisioŶeàl͛effiĐaĐiaàeàl͛effiĐieŶzaàdei processi368,àŶell͛ambito della spesa pubblica, e non 

permettere che le scelte effettuate poggino sugli interessi economici privati, sul conflitto di 

interessi, sulla corruzione e sul malaffare. L͛appƌoĐĐioà ŵultidiŵeŶsioŶaleà dell͛HTáà ƌiguaƌdaà

l͛aŶalisiàdelleàiŵpliĐazioŶiàŵedico-cliniche, sociali, organizzative, economiche, ma anche etiche e 

legaliàdiàuŶaàteĐŶologia,àattƌaǀeƌsoàlaàǀalutazioŶeàdiàpiƶàdiŵeŶsioŶiàƋualiàl͛effiĐaĐia,àlaàsiĐuƌezza,àià

Đosti,àl͛iŵpattoàsoĐiale-organizzativo. Tale approccio non può non considerare quale elemento di 

ƌileǀaŶzaà pƌiŶĐipale,à l͛iŵpattoà delleà teĐŶologieà dataà dƌiǀeŶ utilizzate nel sistema sanitario per 

l͛iŶdiǀiduazioŶeàdiàsituazioŶiàaàƌisĐhioàĐoƌƌuzioŶe,àdiàĐoŶflittoàdià iŶteƌessi,àdiàŵaladŵiŶistƌatioŶ.à

Negli ultimi anni la valutazione della tecnologia è stata caratterizzata da un crescente interesse 

istituzionale e dalla diffusione di applicazioni c.d. hospital-based HTA, interessando la gestione di: 

piani di investimento per dispositivi medico sanitari; prestazioni sanitarie; sistemi di supporto 

all͛attiǀităàĐliŶiĐaàeàƌiĐeƌĐaàappliĐata; modalità clinico-oƌgaŶizzatiǀeàdell͛assisteŶza. 

PeĐuliaƌităà pƌiŶĐipaleàdell͛HTáà ğà laà ĐoŶdiǀisioŶeàeà l͛aŶalisià deià dati,à seŶzaà ià Ƌuali le scelte non 

potranno essere libere e trasparenti, ma condizionate da gruppi di influenza e multinazionali. 

“eĐoŶdoà ilà MiŶisteƌoà dellaà saluteà ilà ƌiĐoƌsoà all͛HTáà ƌeŶdeà ià doĐuŵeŶtià dià ǀalutazioŶeà delleà

teĐŶologieà͞asettiĐiàdaàiŶflueŶzeàlegateàadàiŶteƌessiàspeĐifiĐiàeàĐoŶtƌastaŶti͟369. Tale affermazione 

rappresenta certamente la realtà, ma ciò può essere sostenuto e avvalorato soltanto ove non vi 

                                                           
367 In tal senso, Health Equality Europe, edizione italiana a cura di La Torre G., Monteduro A., Kheiraoui F., 
CoŵpƌeŶdeƌe l͛Health TeĐhŶologǇ AssessŵeŶt ;HTAͿ, Editore Prex s.p.a., 2009, p. 3 e ss. 
368 Health Equality Europe, edizione italiana a cura di La Torre G., Monteduro A., Kheiraoui F., CoŵpƌeŶdeƌe l͛Health 
Technology Assessment (HTA),àEditoƌeàPƌeǆàs.p.a.,àϮϬϬϵ,àp.àϭϱà͞DiŶaŶziàalleàsfideàĐheàlaàŵalattiaàĐoŵpoƌtaàleàpeƌsoŶeà
hanno necessità di ricevere trattamenti e cure efficaci che diano loro la migliore opportunità di salute. Allo stesso 
teŵpo,àǀiàğàuŶ͛esigeŶzaàdellaàsaŶităàpuďďliĐaàdiàpƌeǀeŶiƌeà leàŵalattie,àoǀeàpossiďile.àTuttaǀia,àleàƌisoƌseàdispoŶiďilià
possono essere limitate e devono essere adeguatamente allocate, sulla base dei principi di economicităàeàdiàeffiĐaĐia͟. 
369 Ministero della Salute, Adapted HTA Report, luglio 2014. 
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siano conflitti di interessi che vedano protagonisti i redattori dei documenti di valutazione stessi. 

Da un HTA e dalle linee guida di agenzie regolatorie possono dipendere gli orientamenti nel 

procurement sanitario ed è, pertanto, essenziale che coloro che sono coinvolti in decisioni di tale 

importanza debbano essere al di sopra di qualsivoglia rischio di conflitto di interessi. Al riguardo, 

lo scrivente considera insufficiente una mera dichiarazione di assenza di conflitto di interessi, ma 

sarebbero necessarie ƌiĐeƌĐheàappƌofoŶditeàtƌaŵiteàl͛iŶĐƌoĐioàdiàdati,àe valutazioni indipendenti 

da parte di organi di controllo, prima di adibire il ricercatore alla commissione di sviluppo di un 

documento HTA.  

4.Ϯ. L’iŶĐideŶza del ĐoŶflitto d’iŶteressi Ŷella saŶità puďďliĐa 

4.2.1. Il procurement sanitario pubblico 

Il procurement pubblico, inteso come processo di acquisizione di beni o servizi a favore dello Stato 

o enti pubblici da parte di imprese esterne è sempre più spesso, nel nostro Paese, al centro di 

contese politiche e controversie giudiziarie. Ciò in quanto, soprattutto in alcuni settori di 

paƌtiĐolaƌeàƌileǀaŶzaàeĐoŶoŵiĐa,àƋualiàl͛appƌoǀǀigioŶaŵeŶtoàdiàďeŶiàiŶàsaŶită370, l͛aggiudicazione 

di una procedura di gara può essere fonte di guadagni milionari per le imprese. L͛appaƌatoà

normativo ha il difficile compito di definire le regole del procurement pubblico, col preciso fine di 

soddisfare i bisogni delle amministrazioni, cercando nel contempo di avvalersi di procedure 

trasparenti ed eque. Solo in tal modo è possibile ottenere il soddisfacimento delle esigenze di tutti 

gliàstakeholdeƌ,àossiaàdelàĐittadiŶoàpoteŶzialeàuteŶteàdiàuŶàseƌǀizio,àdell͛aŵŵiŶistƌazioŶe,àeàdeglià

operatori economici che possono muoversi in un regime di competizione, concorrenza e pari 

opportunità. Per conseguire detti risultati è necessario non solo un apparato di norme equilibrate 

e coerenti, ma anche il rispetto delle regole che può essere ottenuto soltanto con organismi e con 

strumenti di controllo efficienti, che impediscano il verificarsi di sprechi di denaro pubblico e 

favoritismi di qualsivoglia natura.  

Efficacia ed efficienza sono due punti foŶdaŵeŶtaliàdellaàpuďďliĐaàaŵŵiŶistƌazioŶe.à L͛efficacia 

indica la capacità di raggiungere un obiettivo prefissato da parte dell͛aŵŵiŶistƌazioŶe,à edà ğà

condicio sine qua non dell͛effiĐieŶza,àossia della capacità di raggiungere tali obiettivi impiegando 

le risorse minime possibili, non solo economiche ma anche di tempo e lavoro. Al fine di garantire 

                                                           
370 Amatucci F., Mele S., I processi di acquisto di beni e servizi nelle aziende sanitarie. Elementi di innovazione e modelli 

di accentramento, II edizione, Egea, 2016, p. 102 ss. 
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un procurement sanitario che sia non solo efficace ma anche efficiente, in termini di risultati 

otteŶutiàeàdiàĐostiàdiàgestioŶe,àğàŶeĐessaƌioàpoƌƌeàl͛aĐĐeŶtoàsull͛iŶdiǀiduazioŶeàdeiàfaďďisogŶiàdeià

soggetti pubblici e sui processi di spesa, nel rispetto delle norme. Questi ultimi dovranno essere 

pianificati iŶà ŵodoà daà peƌŵetteƌeà ilà ƌaggiuŶgiŵeŶtoà deglià oďiettiǀià dell͛aŵŵiŶistƌazioŶe,à

ĐoŶiugaŶdoà uŶà diffiĐileà eƋuiliďƌioà tƌaà lottaà all͛illegalităà eà allaà ĐoƌƌuzioŶe e spazio decisionale 

dell͛aŵŵiŶistƌazioŶeàstessa. Per il raggiungimento di tale finalità è di primaria importanza una 

normativa sugli appalti pubblici chiara e precisa e nello stesso tempo elastica per ciò che riguarda 

i ruoli dei soggetti coinvolti e le necessità concƌeteàdell͛aŵŵiŶistƌazioŶe,àŵaàsopƌattuttoàapeƌtaà

alle nuove tecnologie. Per ottenere alte performance di efficienza è necessaria non solo 

uŶ͛apeƌtuƌaàŵaàuna simbiosi fra normativa e tecnologia. Quest͛ultiŵa dovrà essere presente in 

ogni fase, non solo in quella relativa ai controlli ed alle verifiche, ma a partire dalla pubblicazione 

del bando, al fine di rendere l͛iŶtera procedura di aggiudicazione più sicura e meno esposta al 

rischio di comportamenti illeciti. Il maggior antagonista di un procurement sanitario efficace ed 

efficiente è un apparato normativo che riceva un rispetto puramente formale, unito ad una 

mancata programmazione dei fabbisogni ed organizzazione delle spese. Tutto ciò deve, in 

maniera inequivocabile, essere inserito in una previsione di obiettivi chiari e predeterminati. 

Soltanto una normativa capace diàadattaƌsiàalleàesigeŶzeàdell͛aŵŵiŶistƌazioŶeàe degli stakeholder, 

modificando gli assetti organizzativi basati sulle responsabilità degli operatori e sulle competenze 

e ruoli professionali, può avere la capacità di produrre risultati positivi. L͛esigeŶzaàdiàadeguaƌeàilà

sistema del procurement pubblico ai cambiamenti della società eàdell͛aŵŵiŶistƌazioŶeàha dato 

vita al Codice dei contratti pubblici, D.lgs. n. 50 del 2016. Tuttavia il Codice del 2016 non ha 

rispettato appieno le premesse, suscitando critiche e successive revisioni.  

Bisogna considerare che corruzione e conflitto di interessi costituiscono il primario elemento 

ostatiǀoà dell͛effiĐieŶzaà dià uŶ͛aŵŵinistrazione, nonché della trasparenza e correttezza delle 

procedure con conseguente spreco di denaro pubblico, che si sarebbe dovuto invece impiegare 

per le cure del paziente371.àÈ,àpeƌtaŶto,àŶeĐessaƌiaàuŶ͛opeƌaàdiàĐoŶtƌastoàdeiàfeŶoŵeŶiàĐoƌƌuttiǀi,à

tramite la prevenzione e la repressione degli stessi, evitando il conflitto di interessi, spesso alla 

base di pratiche scorrette e comportamenti tendenziosi se non anche illeciti. Sono proprio gli alti 

                                                           
371 Sul procurement pubblico: F. Baldassarre, A.S. Labroca, Public procurement. Gli acquisti pubblici fra vincoli giuridici 

e opportunità gestionali, Franco Angeli Editore, 2013; ed E. Valeriani, Public procurement. Mercato, comportamenti, 

contratti e conflitti, Istituto Editoriale Cisalpino, dicembre 2013. 
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livelli di corruzione, la mancanza di trasparenza e il conflitto di interessi a rappresentare, nel 

nostro Paese, una minaccia al funzionamento della sanità e pubblica amministrazione in generale. 

La determinazione dei danni cagionati dalla corruzione ed inefficienza in sanità, soltanto in Italia, 

è approssimativamente quantificata in oltre 30 miliardi di euro annuali, quasi un quinto del totale 

dell͛iŶteƌoàsettoƌe. La sanità è, per tale motivo, stataàpiƶàǀolteàoggettoàdell͛atteŶzioŶeàdell͛áNáC,à

la quale ha individuato le aree maggiormente a rischio372, fornendo alle pubbliche amministrazioni 

efficaci strumenti per contrastare gli eventi corruttivi. Le quattro aree a rischio generale, 

individuate da ANAC sono:  

a. contratti pubblici;  

b. incarichi e nomine;  

c. gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;  

d. controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni.  

A queste si aggiungono altre quattro aree a rischio specifico:  

a. attività libero professionale e liste di attesa;  

b. rapporti contrattuali con privati accreditati;  

c. farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie: ricerca, sperimentazioni e sponsorizzazioni; 

d. attività conseguenti al decesso in ambito intraospedaliero. 

Una base fondamentale da cui partire onde evitare il conflitto di interessi è sicuramente la 

pianificazione di tipo manageriale, necessaria sia nel pubblico che nel privato. Le maggiori criticità, 

in primis corruzione e sprechi, hanno, difatti ͞leà loƌoà ƌadiĐià pƌiŶĐipalŵeŶteà Ŷellaà ŵaŶĐataà

pƌogƌaŵŵazioŶeà deglià aĐƋuistià iŶà ƌelazioŶeà aglià oďiettiǀià daà ƌaggiuŶgeƌe͟373. È, pertanto, 

ŶeĐessaƌiaàuŶ͛atteŶtaàoƌgaŶizzazioŶeàdeiàpƌoĐessiàdiàappƌoǀǀigioŶaŵeŶtoàĐoŶàl͛elaďoƌazioŶeàdelà

procurement plan,àoltƌeàallaà loƌoàdefiŶizioŶeàeàall͛attiǀităàdiàĐoŶtƌolloàŶell͛attuazioŶe, al fine di 

garantire agli stakeholder la trasparenza riguardo eventuali rischi e le spese da sostenere. Essa 

deve ricomprendere, nello specifico, uŶ͛aĐĐoƌtaàaŶalisiàdel rischio, al fine di prevenire il pericolo 

                                                           
372 áNáC,àMiŶisteƌoàdellaà“alute,àágeŶziaàNazioŶaleàpeƌà ià“eƌǀizià“aŶitaƌià ƌegioŶali,àLiŶeeàGuidaàpeƌà l͛adozioŶeàdeià
Codici di comportamento negli enti del SSN.  
373 R. Colangelo, Una visione sistemica del procurement pubblico, Contributo per la definizione del progetto 

laboratorio MAAP (Master in Management degli Approvvigionamenti ed Appalti Pubblici), cap. 10 in G. Atti (a cura 
di) La quarta rivoluzione industriale: verso la supply chain digitale, Franco Angeli, Milano 2018. 
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di costi non computati, dovuti sia al ciclo di vita dei beni oggetto di appalto, che ad eventuali 

risarcimenti dei danni a terzi da essi provocati. 

Nell͛aŶalisiàdelàƌisĐhioàdevono essere necessariamente considerati anche i fenomeni corruttivi e i 

conflitti di interessi, molto frequenti nel procurement sanitario. Particolare impegno deve essere 

dedicato alla definizione ed al periodico aggiornamento degli indicatori di rischio, soprattutto in 

riferimento al conflitto di interessi. Qualora gli indicatori di rischio non fossero individuati con 

precisione ovvero non venissero costantemente aggiornati a seconda delle variazioni nel tessuto 

sociale, neanche le tecnologie più moderne, compresi big data e machine learning, potrebbero 

esseƌeàd͛aiutoàŶelàĐoŶtƌastoàalàĐoŶflittoàd͛iŶteƌessiàeàŶellaàpƌeǀeŶzioŶeàdegliàilleĐiti. Una corretta 

definizione degli indicatori di rischio richiede, principalmente,à uŶaà sĐoŵposizioŶeà dell͛iŶteƌoà

processo di approvvigionamento, ed una analisi degli stessi indicatori in tutte le fasi della 

procedura, compresa quella prodromica, nonché quella successiva alla chiusura della stessa. Un 

altro elemento determinante Ŷell͛individuazione dei conflitti di interessi nel procurement 

consiste nella standardizzazione delle metodologie di individuazione degli indicatori. Ciò 

renderebbe maggiormente oggettivi i risultati delle analisi dei dati, ferma restando la necessità di 

differenziare settori profondamente diversi dagli altri, quali la sanità pubblica. Sarebbe, inoltre, 

ŶeĐessaƌioàadàaǀǀisoàdelloàsĐƌiǀeŶte,àŶell͛aŶalisiàdeglià iŶdiĐatoƌi,àpƌedispoƌƌeàedà iŶteƌƌogaƌeàuŶà

archivio storico dei dati utilizzati in precedenza, che possa tenere in debita considerazione proprio 

Ƌueglià oƌieŶtaŵeŶtià eà ĐaŵďiaŵeŶtià dellaà soĐietă,à dell͛etiĐaà eà delà Đostuŵe,à Đheà spessoà

disorientano le ricerche statistiche. Soltanto con tali precauzioni potranno essere monitorati 

fenomeni che altrimenti resterebbero occultati nelle fitte maglie delle procedure di 

approvvigionamento pubblico374. 

4.2.2. Etica e deontologia nella sanità pubblica 

Nella sanità pubblica i principi etici di base sono quelli direttamente attinenti alla tutela della 

salute, ossia i contenuti dellaà deoŶtologiaà ŵediĐa.à Glià oďiettiǀià dell͛azieŶdaà saŶitaƌia, che si 

identificano con l͛effiĐaĐiaàdeteƌŵiŶaŶteàlaàƋualităàdelàseƌǀizioàsaŶitaƌio, possono essere raggiunti 

con differenti gradi di efficienza, perciò con utilizzo di risorse più o meno conteŶuto.àL͛iŶtegƌităà

                                                           
374 Cfr., Libro bianco sulla corruption in sanità,àI“PEà;IstitutoàpeƌàlaàpƌoŵozioŶeàdell͛etiĐaàiŶàsaŶităͿ,àp.àϭϱϴàss.,àoǀeàsià
auspiĐaàl͛iŶseƌiŵeŶtoàdiàuŶaàŶuoǀaàŵetodologiaàdiàsuppoƌtoàalleàattiǀităàdiàĐoŶtƌolloàdiƌetteàallaàpƌeǀeŶzioŶeàdegli 
illeĐiti,à ilà “OCCà ;stƌuŵeŶtoà opeƌatiǀoà dià ĐoŶtƌolloà dellaà ĐoƌƌuzioŶeͿ,à utileà peƌà l͛iŶdiǀiduazioŶeà dià poteŶzialià
comportamenti non etici o situazioni di rischio, in ambiti ove questi siano difficilmente evidenziabili. 
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delle scelte manageriali sul piano organizzativo e della gestione degli appalti è, pertanto, a 

prescindere da illegalità e corruzione, un dovere fondamentale che si fonde con la deontologia. 

Problemi che influenzano negativamente efficacia ed efficienza, in entità complesse come quelle 

sanitarie, sono la lottizzazione politica, nonché ilà ƌuoloà delà diƌettoƌeà geŶeƌaleà dell͛azieŶdaà

sanitaria, il quale gode di poteri particolarmente ampi, ma anche la superficialità con cui il 

dipendente comune ed il funzionario affrontano problematiche complesse che richiederebbero, 

invece, un impegno particolare. Con riguardo alle assunzioni nella sanità pubblica la situazione è 

apparentemente meno complessa, poiché il relativo accesso avviene, ex art. 97 ultimo comma 

della Costituzione, tramite concorso. Tuttavia il sistema non è esente da mancanze e 

contraddizioni, giacché i candidati non possono essere valutati sul campo per le loro doti pratiche, 

ma solo per le conoscenze teoriche.  

Sul piano del conflitto di interessi si può distinguere fra comportamenti che violano la legge e 

comportamenti non perseguibili giudizialmente ma eticamente o deontologicamente scorretti, in 

ƋuaŶtoàgeŶeƌaŶoàiŶeffiĐieŶzaàedàiŶeffiĐaĐiaàdelàsisteŵa.àL͛iŶsieŵe di tali azioni è identificata con 

ilà teƌŵiŶeà aŶglosassoŶeà ͞ĐoƌƌuptioŶ͟,à ossiaà non solo atti illeciti, ma anche leciti e soltanto 

deontologicamente scorretti che creano disfunzioni, inefficienze e sprechi375. La pratica, abusata 

nel nostro Paese, dei tagli lineari, non ha migliorato la situazione ponendo un freno a tali 

condizioni, ma ha finanche acuito il problema. Essa, difatti, non ha ottimizzato l͛effiĐieŶzaàdelà

sistema aziendale sanitario, ma ha contenutoàl͛esďoƌsoàdiàƌisoƌse,àƌiduĐeŶdoàĐoŶsegueŶteŵeŶteà

l͛effiĐaĐiaà iŶtesaà Đoŵeà Ƌualităà deià seƌǀizià saŶitaƌi.à Laà dispoŶiďilităà dià ŵiŶoƌià ƌisoƌseà ŶoŶà haà

minimamente intaccato quelle destinate a corruzione e generate dai conflitti di interessi, ma si è 

andata a ripeƌĐuoteƌeàsulàseƌǀizioàoffeƌtoàall͛uteŶteàfiŶale,àilàpazieŶte,àossiaàĐoluiàĐheàdoǀƌeďďe, 

invece, esseƌeàalàĐeŶtƌoàdell͛iŵpegŶoàdell͛azieŶdaàsaŶitaƌia.àCižàhaàĐoŵpoƌtatoà l͛effettoàdiàuŶaà

cronica mancanza di personale in sanità, aggravata altresì da un sistema di recrutement obsoleto 

eàdalàfiltƌoàdelàŶuŵeƌoàĐhiusoàpeƌàl͛aĐĐessoàaiàĐoƌsiàdiàlauƌeaàdelleàpƌofessioŶiàsaŶitaƌie.  

Pertanto non solo la corruzione, ma anche sprechi ed inefficienze minano la sostenibilità del 

nostro sistema sanitario. Sempre più frequentemente il confine fra attività illecita ed inefficienza 

è labile, e può essere varcato in qualsiasi momento. Non si deve, difatti, pensare alla corruzione 

                                                           
375 Sul tema: Manca F., Angius E.D., Management e performance nella sanità pubblica, Ipsoa, 2018, p. 112 ss.; Bacci 
A., Lean healthcare management, Ipsoa, 2017, p. 14 ss.; AA.VV., Corruzione e sprechi in sanità, progetto di 
Transparency International Italia, a cura di RISSC, in collaborazione con ISPE Sanità, p. 24 ss. 
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come ad un fenomeno statico, ma come un virus che muta e si adatta continuamente per 

difendersi dalle politiche di contrasto e che cerca di eludere qualunque attività volta a bloccarne 

la potenza distruttiva. È, pertanto, necessaria una continua evoluzione sia delle politiche che delle 

tecniche anticorruzione, ma anche di tutti quegli strumenti, sia giuridici che manageriali, ma 

soprattutto tecnologici, messi a disposizione della sanità pubblica per raggiungere standard di 

efficienza, favorendo altresì una gestione entro i binari della legalità. Risultati di particolare 

rilevanza hanno ottenuto le disposizioni che tutelano i comportamenti etici di coloro che 

denuncino atti illeciti, corruttiǀiàeàĐoŶflittiàd͛iŶteƌessi, come la legge n. 190 del 2012. UŶ͛aŵpiaà

quota degli episodi di corruzione emerge difatti, secondo recenti studi376, tramite segnalazione 

diretta, ma anche telefonica o tramite mezzi tecnologici, di utenti comuni ed impiegati nel settore 

della sanità.  

ANAC, con Delibera n. 158 del 30 marzo 2022, ha dato precise indicazioni in merito alla gestione 

delà possiďileà ĐoŶflittoà d͛iŶteƌessià all͛iŶteƌŶoà delleà áŵŵiŶistƌazioŶià Pubbliche, con particolare 

ƌiguaƌdoàall͛aŵďitoàsaŶitaƌio, richiamando le amministrazioni stesse al rispetto pedissequo dei 

codici di comportamento. L͛áutoƌităàáŶtiàĐoƌƌuzioŶeàsottoliŶeaàlaàpaƌtiĐolaƌeàpƌedisposizioŶe del 

settoƌeàsaŶitaƌioàalàĐoŶflittoàdiàiŶteƌessi,àpoiĐhĠà͞aŶĐheàlaàsolaàpeƌĐezioŶeàdiàsituazioŶiàdiàĐoŶflittoà

pužàaǀeƌeàƌileǀaŶtiàƌipeƌĐussioŶiàdalàpuŶtoàdiàǀistaàeĐoŶoŵiĐoàeàsoĐiale͟. ANAC ribadisce, poi, il 

proprio ruolo in merito, finalizzato a iŶdiĐaƌeà ͞iŶtegƌazioŶià deià ĐodiĐià dià ĐoŶdottaà eà deià piaŶià

aŶtiĐoƌƌuzioŶe͟àstiŵolaŶdoàleàaŵŵiŶistƌazioŶiàaà͞iŵpleŵeŶtaƌeàleàpƌopƌieàŵisuƌe,àpeƌàeseŵpioà

attƌaǀeƌsoà uŶ͛iŶtegƌazioŶeà delà ĐoŶteŶutoà delleà diĐhiaƌazioŶià daà ƌilasĐiaƌe͟. L͛áutoƌită insiste 

sull͛oďďligoàdiàpuďďliĐazioŶeàdeiàŶoŵiŶatiǀiàdeiàĐoŶsuleŶtiàŶellaàsaŶităàpuďďliĐa,àƌiĐhiedeŶdoŶeà

l͛iŶseƌiŵeŶtoàiŶàeleŶĐhiàpuďďliĐiàĐoŶsultaďili,àŶeiàƋualiàǀeŶgaàaltƌesŞàdefiŶitoàl͛oggetto, la durata e 

ilà ĐoŵpeŶsoà dell͛iŶĐaƌiĐo,à ŶoŶĐhĠà l͛attestazioŶeà dellaà aǀǀeŶutaà ǀeƌifiĐaà dià iŶsussisteŶzaà dià

situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. Infine ANAC chiede alle amministrazioni 

saŶitaƌieàdià͞iŶdiĐaƌe,àaàŵoŶte,àdiƌettiǀeàpƌeĐiseàsugliàeǀeŶtiàeàsulle occasioni in cui è necessario 

ĐheàilàpeƌsoŶaleàpƌeseŶtiàleàdiĐhiaƌazioŶiàiŶeƌeŶtiàilàĐoŶflittoàd͛iŶteƌessi,àattiǀităàpƌopedeutiĐaàallaà

successiva verifica delle stesse, al fine di evitare che situazioni similari vengano trattate in modo 

dissiŵile͟377. 

                                                           
376 Statistiche 2021 della Association of Certified Fraud Examiners. 
377 Delibera ANAC n. 158, approvata nel Consiglio del 30 marzo 2022. 
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Le caratteristiche che rendono la sanità vulnerabile alla maladministration e alla corruzione 

ƌiguaƌdaŶoà pƌiŶĐipalŵeŶteà l͛iŶgeƌeŶzaà politiĐaà Ŷelleà sĐelteà aŵŵiŶistƌatiǀe, la eccessiva 

discrezionalità nelle scelte dei vertici gerarchici,à l͛espaŶsioŶeà dellaà sanità privata, la scarsa 

tƌaspaƌeŶzaàŶelàpƌoĐuƌeŵeŶt,àl͛asiŵŵetƌiaàiŶfoƌŵatiǀaàfra paziente, sistema sanitario e fornitori. 

Uno studio effettuato presso la Commissione Europea ha messo in evidenza sei tipologie di 

corruzione principali:  

a. erogazione dei servizi medici;  

b. aggiudicazione di appalti;  

c. rapporti commerciali illeciti;  

d. utilizzo di posizioni di prestigio;  

e. richieste di rimborso ingiustificate; 

f. truffe e malversazioni relative a medicinali e a dispositivi medici.  

Il principale moto di diffusione di abusi è, secondo il Rapporto sulla corruzione in sanità378, la 

tolleranza da parte degli operatori del settore, ma anche dei pazienti e dei cittadini comuni, al 

fenomeno corruttivo ed una sorta di rassegnazione riguardo le inefficienze e gli sprechi. Il 

Rapporto raccomanda ai Paesi membri, innanzitutto una legislazione contro la corruzione chiara 

ed applicata in modo puntuale ed efficace, accompagnata alla centralizzazione degli acquisti, a 

strutture gestionali più efficaci e meccanismi di finanziamento adeguati, maggiori fondi per la 

ricerca medica indipendente, ed infine ad una distribuzione equa delle risorse. Il c.d. federalismo 

sanitario379, che avrebbe dovuto creare un ostacolo ai fenomeni corruttivi e al conflitto di 

interessi, tramite lo spostamento dei centri decisionali dallo Stato alle strutture locali, lasciando 

ampia autonomia alle Regioni e puntando su un rapporto di prossimità con i cittadini, non ha 

prodotto gli effetti sperati. Ha, anzi, dilatato le diseguaglianze presenti nel nostro territorio, 

amplificando sacche di dispersione economica e di corruzione, con una fotografia, per nulla 

incoraggiante, di standard ospedalieri non raggiunti in molte aree del Paese, in particolare del 

centro sud, costi sanitari e liste di attesa profondamente diffeƌeŶtiàdaàuŶaàzoŶaàall͛altƌa, e l͛aŵaƌa 

conseguenza che un paziente su dieci rinuncia alle cure, oppure, se ne ha le possibilità, si rivolge 

alla sanità privata.  

                                                           
378 Rapporto a cura di ECORYS & EHFCN sulla corruzione nella Sanità in UE. 
379 Con le novelle al Titolo V della Costituzione viene ridisegnata, nel 2001, la mappa delle autonomie locali e 
dell͛attƌiďuzioŶeàdiàpoteƌiàa Stato, Regione ed Enti locali.  



210 
 

4.2.3. Contrasto alla corruzione e al ĐoŶflitto d’iŶteressi nel procurement sanitario 

Nel settore sanitario il conflitto di interessi è da sempre considerato una problematica di rilevanza 

maggiore che in altri ambiti. Ciò non solo perché la sanità è maggiormente esposta a fenomeni 

opportunistici per il suo rilievo in termini di spesa pubblica, ŵaàsopƌattuttoàpeƌĐhĠà l͛iŶteƌesseà

personale, nel confliggere con quello istituzionale, coinvolge un bene primario di rango 

costituzionale quale la salute. Il conflitto di interessi in ambito sanitario si concretizza in quella 

condizione soggettiva, per cuià l͛iŶteƌessaŵeŶtoà pƌiŵaƌioà dellaà saluteà delà pazieŶteà può essere 

condizionato dall͛iŶteƌesseà seĐoŶdaƌio,à Đostituitoà dalà ǀaŶtaggioà eĐoŶoŵiĐoà eà peƌsoŶaleà delà

soggetto in conflitto, rischiando di danneggiare il sistema sanitario poiché determina scelte 

condizionate e generalmente inappropriate. Esso contribuisce in maniera consistente ad 

aliŵeŶtaƌeà l͛illegalităà Ŷelà settoƌeà saŶitaƌio, pur non costituendo un comportamento, ma una 

condizione per il cui ǀeƌifiĐaƌsiàğàsuffiĐieŶteàuŶàlegaŵeàiŶàgƌadoàdiàĐoŵpƌoŵetteƌeàl͛iŶdipeŶdeŶzaà

dell͛opeƌatoƌe.à L͛iŶteƌesseà seĐoŶdaƌioà sià tƌasfoƌŵaà iŶà ĐoŶflittoà ƋuaŶdoà teŶdeà adà osteggiaƌeà

l͛iŶteƌesseàpƌiŵaƌio,àdiǀeŶtaŶdoàilleĐitoàsoloàoǀeàǀiàsiaàuŶaàŶoƌŵaàgiuƌidiĐaàĐheàloàsanziona. Nel 

procurement sanitario il conflitto di interessi può arrecare un danno diretto ai pazienti, in quanto 

tende a sollecitare consumi sanitari inappropriati ed approvvigionamenti privilegiati. Si pensi a 

quanto possa nuocere a soggetti malati, o anche a persone senza patologie, la somministrazione 

di terapie o farmaci inutili, se non addirittura dannosi, prescritti al solo scopo di favorire specifiche 

industrie farmaceutiche. Non è, tuttavia, da sottovalutare il danno indiretto, provocato da un 

distorto ed inappropriato utilizzo delle risorse per la spesa sanitaria, ed un conseguente minor 

finanziamento statale per singolo paziente e per posto letto. Fra gli effetti conseguenti ai conflitti 

di interessi, si può primariamente rilevare una minore efficienza della sanità pubblica a vantaggio 

di quella privata, che risulterà agli occhi delle persone più performante, ossia qualitativamente 

superiore, più tempestiva e maggiormente aderente alle necessità del paziente. I grandi centri di 

sanità privata potranno, pertanto, acquisire ulteriore potere con conseguente decremento della 

concorrenza, maggiori sovvenzioni, nonché controlli pressoché assenti. 

Gli esercenti le professioni sanitarie dispongono delle facoltà di influenzare il procurement sia dal 

lato dell͛offeƌtaà Đheà dellaà doŵaŶda.à L͛iŶfoƌŵazioŶeà sĐieŶtifiĐaà ŶoŶà ğà seŵpƌeà iŶdipeŶdeŶte,à

proprio perché i conflitti di interessi possono minare la ricerca medica favorendo determinati 

studi e analisi scientifiche soltaŶtoàiŶàďaseàall͛iŶteƌesseàpeƌsoŶale. Difatti l͛attiǀităàdiàƌiĐeƌĐaàğàiŶà

aŵpiaàŵisuƌaàfiŶaŶziataàdaiàpƌoduttoƌiàdiàteĐŶologieàoàdalleàĐaseàfaƌŵaĐeutiĐhe,àeàl͛iŶfoƌŵazioŶeà
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scientifica è spesso condizionata dagli interessi dei produttori. Le stesse riviste scientifiche e 

biomediche, aventi ampio potere Ŷell͛oƌieŶtaƌeàlaàƌiĐeƌĐaàeàlaàspeƌiŵeŶtazioŶe,àsoŶoàiŶàgƌaŶàpaƌteà

sponsorizzate proprio dalle industrie farmaceutiche. Nella ricerca i maggiori problemi sono da 

riscontrare nel condizionamento da parte delle imprese farmaceutiche e manipolazione dei dati 

di analisi, per mezzo di sistemi corruttivi. Ciò si traduce, a livello di procurement, in procedure di 

gara non corrette o prioritariamente orientate, irregolarità Ŷell͛appƌoǀǀigioŶaŵeŶto, acquisti non 

necessari o fuori mercato. Il procurement deve sempre più rappresentare una funzione strategica 

basata sulla capacità di gestire gli approvvigionamenti sanitari in modo efficiente, evitando 

sprechi di denaro che possano nuocere al budget destinato alla spesa medica380.  

È proprio nel settore farmaceutico che si rileva il rischio maggiore, soprattutto nei passaggi della 

Đ.d.à͞ĐateŶaàdelàfaƌŵaĐo͟,àpoiĐhĠàiàƌiĐaǀiàdelleàiŵpƌeseàfaƌŵaĐeutiĐheàdipeŶdoŶoàdalàƌilasĐioàdeià

permessi per la sperimentazione e distribuzione381. Tra i possibili eventi corruttivi in area 

sanitaria, è da porre particolare attenzione alla sempre più diffusa pratica del comparaggio, 

disciplinato dal Testo Unico delle Leggi Sanitarie e dal Codice del Farmaco, consistente 

Ŷell͛aĐĐoƌdoà Đollusiǀoà tƌaà opeƌatoƌeà saŶitaƌioà eà Đaseà faƌŵaĐeutiĐhe,à al fine di favorire la 

prescrizione di determinati farmaci o strumentazioni diagnostiche in luogo di altre, al solo scopo 

diàageǀolaƌeàl͛iŶdeďitoàaƌƌiĐĐhiŵeŶtoàeàl͛aĐĐƌesĐiŵeŶtoàdiàpoteƌeàdelle parti. Il comparaggio, nel 

caso in cui vi sia un accordo del medico o veterinario per ricevere denaro o altra utilità, costituisce 

uŶaàfattispeĐieàdiàƌeatoàpuŶitaàĐoŶàl͛aƌƌestoàfiŶoàadàuŶàaŶŶoàedàuŶ͛aŵŵeŶda382. Altre tipologie di 

                                                           
380 CoŶàl͛eŵeƌgeŶzaàdaàCoǀid-19 si è reso evidente uno dei maggiori problemi del procurement sanitario nel nostro 
Paese:à laàŵaŶĐataàĐoŶdiǀisioŶeàdiàazioŶiàedàoďiettiǀiàdeiàdiǀeƌsià liǀelliàdiàgestioŶeàdegliàaĐƋuisti,àeà l͛asseŶzaàdiàuŶaà
strategia comune. Secondo N. Cusumano, esperto in procurement sanitario e doĐeŶteàdià͞goǀeƌŶŵeŶt,àhealthàaŶdà
Ŷotàfoƌàpƌofit͟àpƌessoà“DáàBoĐĐoŶià“ĐhoolàofàMaŶageŵeŶtà͞Gli acquisti in ambito sanitario avvengono a più livelli, ma 
il processo non è stato disegnato in modo strategico: ci sono le aziende sanitarie, le centrali di committenza regionali 
eàCoŶsipàaàliǀelloàŶazioŶale,àtƌeàliǀelliàdiàpƌoĐuƌeŵeŶtàĐheàaàǀolteàŶoŶàdialogaŶoàtƌaàdiàloƌo͟.  
381 Cfƌ.àCalasĐiďettaàF.,àDaǀiddeàM.,àD͛OƌioàD.,àFahleà“.,àMaŶĐiŶiàá.,àMeƌĐogliaŶoàM.‘.,àQuercetti A.C., Dalla farmacia 

territoriale alle grandi catene di distribuzione: origini, contesto attuale e sviluppo di nuovi scenari, Fondazione ISTUD, 
2015; Gotzsche P.C., Medicine letali e crimine organizzato, Fioriti Editore, 2016. 
382 Testo Unico delle leggi sanitarie, R.D. 27 luglio 1934 n. 1265, articoli 170-ϭϳϮ.à Peƌà l͛aƌt.à ϭϳϬà ͞Ilà ŵediĐoà oà ilà
veterinario che ricevano, per sé o per altri, denaro o altra utilità ovvero ne accettino la promessa, allo scopo di 
agevolare, con prescrizioni mediche o in qualsiasi altro modo, la diffusione di specialità medicinali o di ogni altro 
pƌodottoàaàusoàfaƌŵaĐeutiĐo,àsoŶoàpuŶitiàĐoŶàl͛aƌƌestoàfiŶoàaàuŶàaŶŶoàeàĐoŶàl͛aŵŵeŶdaàdaàeuƌoàϮϬϲ,ϱϴàaàeuƌoàϱϭϲ,ϰϱ.à
Se il fatto violi pure altre disposizioni di legge, si applicano le relative sanzioni secondo le norme sul concorso dei 
ƌeati.àLaàĐoŶdaŶŶaàiŵpoƌtaàlaàsospeŶsioŶeàdall͛eseƌĐizioàdellaàpƌofessioŶeàpeƌàuŶàpeƌiodoàdiàteŵpoàpaƌiàallaàduƌataà
dellaàpeŶaàiŶflitta͟.àáŶĐheàilàCodiĐeàdelàFaƌŵaĐo,àd.lgs.àϮϰàapƌileàϮϬϬϲàŶ.àϮϭϵ,àpuŶisĐeàil comparaggio agli articoli 123 
eàϭϰϳàĐoŵŵaàϱ.àPeƌàl͛aƌt.àϭϮϯàĐoŵŵaàϭà͞ NelàƋuadƌoàdell͛attiǀităàdiàiŶfoƌŵazioŶeàeàpƌeseŶtazioŶeàdeiàŵediĐiŶaliàsǀoltaà
presso medici o farmacisti è vietato concedere, offrire o promettere premi, vantaggi pecuniari o in natura, salvo che 
siaŶoàdiàǀaloƌeàtƌasĐuƌaďileàeàsiaŶoàĐoŵuŶƋueàĐollegaďiliàall͛attiǀităàespletataàdalàŵediĐoàeàdalàfaƌŵaĐista͟.àPeƌàl͛aƌt.à
ϭϰϳà Đoŵŵaà ϱà ͞ChiuŶƋue,à iŶà ǀiolazioŶeà dell͛aƌtiĐoloà ϭϮϯ,à Đoŵŵaà ϭ,à ĐoŶĐede,à offƌeà oà pƌoŵetteà pƌeŵi,à ǀaŶtaggià
pecuniari o in Ŷatuƌa,àğàpuŶitoàĐoŶàl͛aƌƌestoàfiŶoàadàuŶàaŶŶoàeàĐoŶàl͛aŵŵeŶdaàdaàƋuattƌoĐeŶtoàeuƌoàaàŵilleàeuƌo.àLeà
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illecito sono basate sulle frodi riguardo i rimborsi delle ricette da parte del Servizio Sanitario 

Nazionale a fronte di false prescrizioni. Di un approfondito controllo necessitano anche la gestione 

dell͛assegŶazioŶeàdegli incarichi e le nomine, soprattutto nei periodi di transizione, nonché la 

gestioŶeàdelleà listeàd͛attesa. Quest͛ultiŵoàpƌoďlema nasce dalla difficoltà del sistema sanitario 

pubblico di rispondere alle numerose richieste di prestazioni sanitarie, ed alla possibilità di alcuni 

soggetti di avvalersi di corsie preferenziali383. Fra le conseguenze di tale situazione, le crescenti 

richieste da parte dei pazienti alle strutture private, che vanno così a sostituirsi a quelle pubbliche 

con acquisizione sproporzionata di poteri e risorse. 

Il rischio che interessi individuali possano essere lesivi di quelli pubblici e generali, ovvero di 

soggettiàpiƶàdeďoliàƋualià iàpazieŶtiàŵeŶoàaďďieŶti,àğàstatoàeǀideŶziatoàaŶĐheàdall͛ONUàĐhe,àŶelà

decalogo stilato nel Global Corporate Sustainability Report, haà postoà l͛aĐĐeŶtoà sull͛iŵpegŶoà

contro la corruzione in ogni sua forma e manifestazione. In maniera anĐoƌàpiƶàespliĐitaà l͛I“M,à

Institute for Supply Management384, nel definire i princìpi cui devono attenersi i professionisti del 

procurement management ha indicato, quali punti fondamentali, il contrasto alla corruzione, 

assunzione di un comportamento etico, trasparenza nei rapporti, promozione di salute e 

sicurezza.  

Nell͛aŵďitoàdegliàappalti, in sanità vi è una maggiore esigenza di affrontare in modo sistemico i 

conflitti di interessi, proprio perché vengono coinvolti valori essenziali e di livello primario385. È, 

pertanto, necessario predisporre misure per una corretta gestione dei conflitti, basate sulla 

prevenzione degli stessi grazie alla divulgazione di informazioni, una normativa chiara e difficile 

da eludere, una cultura etica e deontologica da diffondere e far rispettare da parte degli ordini 

professionali. Sono, dunque, necessarie: misure preventive fondate sulla responsabilizzazione dei 

professionisti; misure deterrenti tramite la costituzione di comitati etici; misure repressive sia 

all͛iŶteƌŶoàdell͛oƌdiŶeàpƌofessioŶale,àĐoŶàlaàpossiďilităàdiàƌadiazioŶeàdall͛alďo,àĐheàgiudiziale. A tale 

                                                           
stesseà peŶeà sià appliĐaŶoà alà ŵediĐoà eà alà faƌŵaĐistaà Đhe,à iŶà ǀiolazioŶeà dell͛aƌtiĐoloà ϭϮϯ,à Đoŵŵaà ϯ,à solleĐitaŶoà oà
accettano incentivi vietati. La condanna iŵpoƌtaà laàsospeŶsioŶeàdall͛eseƌĐizioàdellaàpƌofessioŶeàpeƌàuŶàpeƌiodoàdià
teŵpoàpaƌiàallaàduƌataàdellaàpeŶaàiŶflitta͟. 
383 “eĐoŶdoàl͛ultiŵoàpapeƌàdelàCeŶsisà͞Il quadro delineato mette in luce un sistema con evidenti elementi di opacità 
che favoriscono comportaŵeŶtiàoppoƌtuŶistiĐiàeàl͛usoàiŶappƌopƌiatoàdelleàƌisoƌse͟.  
384 L͛IŶstituteàofà“upplǇàMaŶageŵeŶtà;I“MͿ,àpƌeĐedeŶteŵeŶteàŶotoàĐoŵeàássoĐiazioŶeàŶazioŶaleàdiàgestioŶeàdeglià
aĐƋuistià ;NáPMͿ,àğàuŶ͛oƌgaŶizzazioŶeàĐheàoffƌeàagliàspeĐialistiàdellaàĐateŶaàdiàappƌoǀvigionamento la possibilità di 
ricevere la certificazione della catena di approvvigionamento. A partire dal 2010, ISM conferisce due tipi di 
certificazioni: Certified Professional in Supply Management (CPSM) e Certified Purchasing Manager (CPM).  
385 Sugli appalti in sanità: De Nictolis R., Gli appalti puďďliĐi dell͛eŵeƌgeŶza saŶitaƌia, Zanichelli Editore, 2021. 
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riguardo è opportuno ƌiŵaƌĐaƌeàl͛iŵpoƌtaŶzaàdiàstƌuŵeŶtiàdiàsoft-law, quali linee guida e codici 

deontologici, a volte più efficaci di norme giuridiche ed atti legislativi. Le situazioni a rischio di 

conflitto devono essere gestite dalle aziende sanitarie in modo che i contatti con gli operatori 

economici da parte dei medici siano sempre ed in ogni punto regolamentati in termini di 

procedure e linee guida, così da non lasciare nulla al libero arbitrio dei soggetti coinvolti. Ciò può 

aǀǀeŶiƌeàfaǀoƌeŶdoàuŶàiŶteƌessaŵeŶtoàdiƌettoàdell͛azieŶdaàŶelleàpƌoĐeduƌeàdelleàgaƌeàd͛appalto,à

e non limitandosi al coinvolgimento del singolo professionista, che potrebbe essere in una 

situazioŶeà dià ĐoŶflittoà d͛iŶteƌessi,à oǀǀeƌoà oggettoà dià offeƌteà illeĐiteà daà paƌteà deglià iŶteƌessati. 

Maggiori controlli e verifiche necessitano, infine, gli appalti in house, aggiudicati in deroga ai 

princìpi di concorrenza, non discriminazione e trasparenza, tramite un affidamento diretto da 

paƌteà dell͛Amministrazione ad una società esterna che presenti caratteristiche tali da poterla 

qualificare come una derivazione dell͛eŶte stesso, da cui è interamente controllata386. 

I PaesiàĐoŵeàl͛Italia,àadàaltoàƌisĐhioàdiàĐoƌƌuzioŶe387 e con presenza di elevate concentrazioni di 

conflitti di interessi, sono stati maggiormente colpiti da fenomeni quali: ingerenza politica nelle 

nomine, pantouflage o revolving doors, spoils system. Per cižàĐheàƌiguaƌdaà l͛iŶgeƌeŶzaàpolitiĐaà

nelle nomine, uno dei settori maggiormente interessati è proprio quello sanitario. Si è tentato, 

invero, più volte di disincentivare il rapporto sanità-politica nelle nomine di direttori generali delle 

ASL, primari, e più in generale di posti di maggior rilievo e potere nella sanità388. Tuttavia le norme 

per prevenire o reprimere tali pratiche sono risultate isolate, poco convincenti e facilmente 

eludibili. Gli strumenti messi a disposizione a tal fine, hanno difatti sortito effetti pressoché 

irrilevanti, nonché poco duraturi.  

A rendere più complessa la soluzione di tale problema è, indubbiamente, la irrazionale 

ripartizione di poteri, operata dal Titolo V della Costituzione fra Stato e Regioni, in materia di 

sanità puďďliĐa.àCižàhaàƌesoàpiƶàĐoŵplessaàl͛ideŶtifiĐazioŶeàdiàƌespoŶsaďilităàeàdiàĐoŶŶessioŶiàfƌaà

                                                           
386 Sullo specifico argomento degli appalti in house: Resta E., Gli appalti in house. Il caso delle sanità service, Cacucci, 
2018. 
387 Secondo l͛OĐseàlaàĐoƌƌuzioŶeàŶellaàsaŶităàitaliaŶaàfaàsŞàĐhe:à͞UŶaàpaƌteàsigŶifiĐatiǀaàdellaàspesaàsaŶitaƌiaàğà– nella 
migliore delle ipotesi – spƌeĐo,àoàpeggioàdaŶŶeggiaàlaàŶostƌaàsalute͟. 
388 Un tentativo, non riuscito, di arginare il fenomeno si è avuto con l. 189 del 2012, che ha introdotto una diversa 
procedura per la nomina dei direttori generali delle ASL. Il d.lgs. n. 39 del 2013 ha disposto in materia di inconferibilità 
e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni, non riuscendo, tuttavia, ad incidere in alcun modo 
sull͛iŶgeƌeŶzaà dellaà politiĐaà Ŷelleà ŶoŵiŶe.à Laà giuƌispƌudeŶzaà ğà oƌieŶtataà Ŷelà seŶsoà dellaà fiduĐiaƌietăà dell͛iŶĐaƌiĐoà
dirigenziale ed ha informato le propƌieàpƌoŶuŶĐeàalàƌispettoàdell͛aŵpiaàdisĐƌezioŶalităàƌiĐoŶosĐiutaàŶell͛iŶdiǀiduazioŶeà
del soggetto da incaricare (Consiglio di Stato, sez. IV, n. 3649 del 2000). 
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organi deputati alle nomine e soggetti nominati, ed un allargamento e sovrapposizione di poteri, 

già di per sé di difficile controllo. La riforma costituzionale avvenuta con la legge n. 3 del 18 

ottobre 2001, ha affidato la tutela della salute alla legislazione concorrente tra Stato e Regioni, 

delineando un sistema caratterizzato da un pluralismo di centri di potere. L͛aƌt. 117 della 

Costituzione, nello stabilire che lo Stato mantiene la competenza legislativa esclusiva nelle 

materie specificamente elencate, mentre le Regioni possono legiferare nelle materie di 

competenza concorrente, nel rispetto dei princìpi fondamentali definiti dallo Stato, ha di fatto 

finito per generare una deriva regionalista, con una frammentazione di sistemi sanitari dove 

l͛aĐĐessoà aà seƌǀizià eà pƌestazioŶià saŶitaƌieà ğà pƌofoŶdaŵeŶteà diǀeƌsifiĐatoà eà iŶiƋuo.à IŶfatti,à Le 

diseguaglianze regionali e locali dimostrano Đheà l͛uŶiǀeƌsalităà eà l͛eƋuităà dià accesso ai servizi 

sanitari, la copertura in base alle necessità assistenziali dei cittadini e la portabilità dei diritti in 

tutto il territorio nazionale, non configurano il quadro reale della situazione, ed hanno dato vita 

a maggiori speculazioni ed espaŶsioŶeàdell͛illiĐeităàeàdelàŵalaffaƌe389. 

Illegalităàeà ĐoƌƌuzioŶeàŶoŶàsoŶoà siŶoŶiŵiàdià ĐoŶflittoàd͛iŶteƌessi:à iàpƌiŵià soŶoà ƌappƌeseŶtatiàdaà

illeciti, anche di rilevanza penale Ŷelà Đasoà dellaà ĐoƌƌuzioŶe,àŵeŶtƌeà ilà ĐoŶflittoà d͛iŶteƌessià ŶoŶà

rappresenta necessaƌiaŵeŶteà uŶoà sĐoŶfiŶaŵeŶtoà Ŷell͛illegalităà eà Ŷellaà ĐoŶdottaà peŶalŵeŶteà

ƌileǀaŶte.àEssoàpužàĐoiŶǀolgeƌeàaŶĐheàeleŵeŶtiàalàdiàfuoƌiàdelàgiuƌidiĐo,àƋualiàl͛etiĐa,àlaàdeoŶtologiaà

eà l͛oppoƌtuŶită.àAnche in sanità il tema della legalità e quello della corruzione sono, tuttavia, 

stƌettaŵeŶteàĐoŶŶessiàeàspeĐulaƌiàalàpƌoďleŵaàiƌƌisoltoàdelàĐoŶflittoàd͛iŶteƌessi.à“eĐoŶdoàlaà͞‘eteà

euƌopeaàĐoŶtƌoàleàfƌodiàeàlaàĐoƌƌuzioŶeàŶelàsisteŵaàsaŶitaƌio͟àiŶàEuƌopaàiàfeŶoŵeŶiàdiàĐoƌƌuzioŶeà

in sanità gravano in ragione del 5,6% del totale dei fondi destinati ai servizi sanitari di primaria 

necessità. Il problema si ingigantisce se esaminiamo il sistema italiano, notoriamente ad alto tasso 

di corruzione. Quest͛ultiŵa si insinua in modalità multiforme nel nostro sistema sanitario, dagli 

appaltià all͛aďusiǀisŵoà pƌofessioŶale,à dalleà pƌatiĐheà peƌà l͛aĐĐƌeditaŵeŶtoà aià pagaŵeŶtià delle 

forniture.  

Il costo elevato della corruzione ha richiesto per decenni un impianto legislativo che potesse 

restituire credibilità al Paese, incentivare gli investimenti e riavviare lo sviluppo economico. Solo 

Ŷell͛ultiŵoàdeĐeŶŶioàè stato apprezzabile lo sforzo nel varare alcune disposizioni al fine di porre 

uŶàfƌeŶoàall͛oƌŵaiàdilagaŶteàedàiŶĐoŶtƌollatoàfeŶoŵeŶoàdellaàĐoƌƌuzioŶe.àL͛illegalităàha prodotto 

                                                           
389 Cfr Cartabellotta N., Diritto alla salute e riforma del Titolo V, in Salute Internazionale, maggio 2015. 
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effettià iŶdiƌettià aŶĐheà sullaà tutelaàdellaà salute,à ƌiduĐeŶdoà l͛aĐĐessoàaià seƌǀiziàpeƌà iàpazieŶtià ĐoŶà

ĐoŶsegueŶteà auŵeŶtoà dell͛iŶdiĐeà dià ŵoƌtalită.à áà taleà sĐopoà ilà ĐoŶtƌastoà all͛illegalităà iŶà saŶităà

costituisce un impegno primario, soprattutto in conseguenza alla grave pandemia che ha colpito 

l͛iŶteƌoàpiaŶeta.àÈ, pertanto, importante una legislazione chiara e precisa che individui conflitti 

d͛iŶteƌessià dettatià daà uŶà ŵeƌoà legaŵeà ĐoŶflittuale,à ĐoŵpoƌtaŵeŶtià sĐoƌƌettià oà iŶoppoƌtuŶià

deontologicamente e comportamenti illeciti, in quanto contrari ad una norma giuridica. È, 

tuttavia, opportuno rimarcare Đheà aŶĐheà ƋuaŶdoà ilà ĐoŶflittoà d͛iŶteƌessià ŶoŶà sfoĐiaà iŶà

comportamenti illeciti può, comunque, danneggiare il sistema sanitario e tutti i cittadini, con 

spese improprie, nonché ricerca ed informazione scientifica manipolate e pilotate da produttori 

diàteĐŶologieàfaƌŵaĐeutiĐhe.àIàĐ.d.à͞dƌiǀeƌs͟àdiàĐoƌƌuzioŶeàiŶàsaŶită,àossiaàleàǀulŶeƌaďilităàdaàĐuià

possano derivare rischi di corruzione390 sono:  

a. incertezza o debolezza del quadro normativo;  

b. asimmetria informativa tra utente e sistema sanitario e tra sistema sanitario e fornitori 

privati;  

c. elevata parcellizzazione della domanda sanitaria;  

d. fragilità nella domanda di servizi di cura;  

e. forte ingerenza della politica nelle scelte tecnico-amministrative;  

f. elevata complessità del sistema;  

g. ampi poteri e discrezionalità nelle scelte aziendali e ospedaliere;  

h. basso livello di accountability del personale pubblico;  

i. bassi standard etici degli operatori pubblici;  

j. crescita della sanità privata;  

k. sĐaƌsaàtƌaspaƌeŶzaàŶell͛usoàdelleàƌisoƌse.à 

Tutto ciò ha portato a serie problematiche del settore sanitario, quali:  

a. ricerca scientifica fittizia;  

b. prescrizioni mediche non necessarie;  

c. gare orientate, inutili, o con procedure scorrette o irregolari;  

d. false attestazioni di forniture;  

                                                           
390 “tudioà sǀiluppatoà daà ‘i““Cà eà TƌaŶspaƌeŶĐǇà IŶteƌŶatioŶalà Italia,à Ŷell͛aŵďitoà delà pƌogettoà ͞UŶhealthǇà Healthà
“Ǉsteŵ͟. 
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e. prescrizioni a pazienti fantasma;  

f. dirottamenti verso la sanità privata;  

g. monopoli e cartelli;  

h. ostaĐoloàall͛iŶgƌessoàŶelàŵeƌĐatoàdiàpiĐĐoleàƌealtăàsaŶitaƌieàoàfaƌŵaĐeutiĐhe;à 

i. eccessiva discrezionalità degli amministratori;  

j. prestazioni degli specialisti erogate in regime di intramoenia con conseguente falsità delle 

dichiarazioni. 

La sanità è uno dei settori che ha maggiormente beneficiato della rete di vigilanza anticorruzione 

predisposta dalla Legge 190 del 2012 o legge Severino391, articolata sia a livello centrale e 

nazionale fino ai livelli locali e aziendali. Essa ha avuto il merito di rafforzare strutture già esistenti, 

creando e potenziando, altresì, nuovi organismi di controllo Ƌualià l͛áNáC.à Laà leggeà Đ.d.à

anticorruzione, orientata al contrasto alla corruzione nella pubblica amministrazione ha, fra i suoi 

punti di forza, l͛iŶtƌoduzioŶe tra i dirigenti amministrativi dellaà figuƌaà delà ͞‘espoŶsaďileà dellaà

prevenzione della corruzione e della trasparenza͟àilàƋualeàƌispoŶdeàpeƌsoŶalŵeŶteàĐoŶàsaŶzioŶià

in caso di inadempienza, le disposizioni in materia di trasparenza (all͛aƌt.àϭàĐoŵŵiàϭϱ-39) ed in 

ŵateƌiaàdiàĐoŶflittoàd͛iŶteƌessi (art. 1, commi 40-43), ed una nuova disciplina per la tutela del 

dipendente che segnala gli illeciti nella P.A. (comma 51). Viene, infine, favorito il sistema della 

rotazione degli incarichi dei dirigenti di settori particolarmente esposti alla corruzione. 

Recentemente, in Italia, la politica si è posta delle solide basi da cui partire per limitare il problema 

della corruzione e del conflitto di interessi nel procurement sanitario, prevedendo l͛utilizzo di 

sistemi informatici avanzati e scambio di informazioni su piattaforme on-line che favoriscano la 

trasparenza delle operazioni. Nella seduta della Camera dei Deputati n. 898 del 2017392 si 

affermava riguardo il procurement sanitario ͞ğà ŶeĐessaƌioà iŵpleŵeŶtaƌeà sisteŵià uŶifoƌŵià dià

controllo esterno ed informatizzati che consentano di rilevare, sulla base di indici di rilevazione 

autoŵatizzati,à l͛esisteŶzaàdiàaŶoŵalieàŶegliàaĐƋuistiàtaliàdaàƌappƌeseŶtaƌeàuŶàallaƌŵeàdiàspƌeĐo,à

inefficienza o corruzione; il sistema dovrebbe essere integrato con un programma operativo 

contabile e patrimoniale, unico per tutte le strutture sanitarie del territorio nazionale, che 

conseŶtaàaiàĐittadiŶi,àattƌaǀeƌsoàuŶ͛interfaccia accessibile a chiunque, di indagare, in tempo reale, 

                                                           
391 Supra, capitolo 1, par. 1.2.1. 
392 Testiàallegatiàall͛oƌdiŶeàdelàgioƌŶoàdellaàseduta della Camera dei Deputati n. 898 del 2017, Mozioni concernenti 

iniziative volte a contrastare il fenomeno della corruzione in ambito sanitario. 
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l͛iŶteƌaà filieƌa͟. Una delle conclusioni più significative della predetta seduta della Camera 

staďilisĐeà laàŶeĐessităà dià ͞ĐoŶtƌastaƌeà feŶoŵeŶià Đoƌƌuttiǀià iŶà aŵďitoà saŶitaƌio,à aàdiffoŶdeƌeà edà

iŶĐeŶtiǀaƌeàĐoŶàteĐŶologieàeàĐoŶàŵetodiàiŶŶoǀatiǀiàl͛utilizzoàdegliàopeŶàdataà;tutteàleàiŶfoƌŵazioŶià

devono essere trasparenti e accessibili) e la semplificazione di tutte le procedure, anche 

Ŷell͛ambito della open government partnership, promuovendo così la cultura della trasparenza 

nella pubblica amministrazione, poiché trasparenza, accountability e partecipazione devono 

essere obbiettivi fondamentaliàpeƌàuŶ͛azioŶeàdiàGoǀeƌŶoàĐoŶtƌoàlaàĐoƌƌuzioŶe͟393. 

La trasformazione digitale in ambito sanitario, tuttora in corso, ha effettivamente avuto 

uŶ͛aĐĐeleƌazioŶe,à ŶoŶà soloà peƌà Đižà Đheà attieŶeà all͛iŶdiǀiduazioŶeà eà pƌeǀeŶzioŶeà dià feŶoŵeŶià

corruttivi e ĐoŶflittià d͛iŶteƌessi,à ŵaà aŶĐoƌaà piƶà aà ŵoŶte,à Ŷellaà foƌŵazioŶeà deglià attià daà Đuià

potƌeďďeƌoàdeƌiǀaƌeà attiǀităà illeĐite.à Cià sià ƌifeƌisĐe,à iŶàpaƌtiĐolaƌeà all͛utilizzoà seŵpƌeàpiƶàdiffusoà

degli innovativi smart contract394, contratti intelligenti che vengono creati in automatico 

necessitando della sola sottoscrizione dei contraenti, qualora alcune condizioni siano soddisfatte. 

IlàsuĐĐitatoàiŵpiegoàdelleàteĐŶologieàiŶfoƌŵatiĐheàaǀaŶzateàeàdell͛iŶtelligeŶzaàaƌtifiĐialeàŶellaàlottaà

preventiva alla corruzione in ambito sanitario rafforza notevolmente i sistemi sanitari, giacché le 

condizioni riguardanti il conflitto di interessi vengono automaticamente verificate divenendo 

condicio sine qua non della stipulazione dei contratti. Tale sistema consente, inoltre, il 

tracciamento protetto ed immodificabile delle informazioni, nel rispetto del diritto alla privacy, 

gƌazieàall͛utilizzoàdellaàgiăàĐitataàteĐŶologiaàďloĐkĐhaiŶ395. 

La legge anticorruzione del 2012 e le normative emanate negli anni successivi rappresentano 

indubbiamente una pietra miliare ma non sono sufficienti, pertanto diventa importante il ruolo 

dellaà deoŶtologiaà eà dell͛etiĐaà saŶitaƌia,à con il conferimento di maggiori poteri agli organi di 

controllo per il rispetto dei Codici deontologici e di comportamento, del Regolamento Aziendale, 

delle misure generali e specifiche previste dall͛ANAC e dalle singole strutture. Manca, tuttavia, 

una normativa che regolamenti le relazioni fra aziende farmaceutiche, medici e organi della sanità 

pubblica, rendendole trasparenti al fine di evitare casi di collusioni illecite o di malasanità, quali 

l͛iperprescrizione di farmaci. Nell͛attualeà sisteŵa,à inoltre, i piani delle amministrazioni 

evidenziano carenze riguardo i processi interni, la capacità di individuare e gestire i rischi, di 

                                                           
393 Id. 
394 Cfr. Battaglini R. - Giordano M.T. (a cura di), Blockchain e smart contract, Giuffré Editore, 2019. 
395 Supra, capitolo 2, par. 2.2.2. 
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assicurare la trasparenza e contrastare la corruzione. Necessitano, pertanto, di un maggior 

impegno da parte di tutti i soggetti coinvolti, ma soprattutto di maggiori investimenti riguardo 

all͛utilizzoàdiàŵodeƌŶeàteĐŶologie ed il loro orientamento verso l͛effiĐieŶzaàeàlaàlegalităàdelàsisteŵaà

sanitario, nonché nella istruzione e formazione del personale. 

4.2.4. Conflitto di interessi in sanità: l’iŶĐhiesta ͞CaŵiĐi͟ 

Una recente vicenda emblematica dello stretto legame fra appalti pubblici in sanità e conflitto di 

iŶteƌessi,àeàdellaàfaĐilităàĐoŶàĐuiàƋuest͛ultiŵoàpossaàeventualmente tramutarsi in comportamenti 

penalmente rilevanti, riguarda il coinvolgimento del Presidente della Regione Lombardia, Attilio 

FoŶtaŶa,àŶellaàĐ.d.àiŶĐhiestaàCaŵiĐi.à“eĐoŶdoàl͛aĐĐusa vi era stato un accordo collusivo fra Fontana 

e suo cognato Andrea Dini, per una fornitura di camici durante l͛eŵeƌgeŶzaàpeƌàla pandemia da 

Covid-19,àdaàpaƌteàdellaàsoĐietăàDaŵaà“.p.á.,àgestitaàdaàƋuest͛ultiŵo.àNello specifico, la vicenda 

ƌiguaƌdaàl͛affidaŵeŶtoàdelàϭϲàapƌileàϮϬϮϬàallaàpƌedettaàsoĐietă,àdellaàfoƌŶituƌaàper un importo di 

oltre mezzo milione di euro, di camici ed altri dispositivi di protezione individuale. A parere dei 

Pubblici ministeri ͞siàaŶtepoŶeǀaŶoàall͛iŶteƌesseàpuďďliĐo,àl͛iŶteƌesseàeàlaàĐoŶǀeŶieŶzaàpeƌsoŶalià

del Presidente di Regione Lombardia͟, il qualeàdaà͞soggettoàattuatoƌeàpeƌàl͛emergenza Covid […]à

ingeriva nella fase esecutiva del contratto in conflitto di interessi͟. Il Presidente Fontana e gli altri 

indagati, ossia il cognato Dini, il vicesegretario generale della Regione, l͛ex direttore e una 

dirigente di Aria (Centrale Acquisti Regione Lombardia) vengono, così, accusati di frode nelle 

pubbliche forniture, reato previsto e punito ex art. 356 c.p.396. La fornitura a titolo oneroso veniva, 

poi, trasformata in donazione parziale397, a parere della Procura al solo scopo di coprire il reato. 

Il conflitto di interessi oggetto della questione è di quelli più diffusi e facili da individuare, poiché 

derivante da rapporti di parentela, facilmente identificabili e dimostrabili. Difatti nel favorire la 

Dama S.p.A., emergeva un conflitto di interessi con un coinvolgimento ancor più ampio del 

Presidente, poiché anche sua moglie possedeva il dieci per cento delle quote societarie della 

stessa. “eĐoŶdoàƋuaŶtoàƌiĐostƌuitoàŶell͛iŶdagiŶe,àŶelàteŶtatiǀoàdiàrisarcire il cognato per il mancato 

introito dei camici, Fontana effettuava un bonifico di 250 mila euro da un suo conto in Svizzera, 

                                                           
396 A norma dell͛aƌt.à ϯϱϲà Đ.p.à ͞Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o 
Ŷell͛adempimento degli altri obblighiàĐoŶtƌattualiàiŶdiĐatiàŶell͛articolo precedente, è punito con la reclusione da uno 
a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032. La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso 
dell͛articolo precedente͟. 
397 LaàdoŶazioŶeàfuàďloĐĐataàdall͛uffiĐioàlegaleàdellaàCeŶtƌaleàáĐƋuistiàdià‘egioŶeàLoŵďaƌdiaà;áƌiaͿ, poiché essendo 
doŶazioŶeàdià͞ŶoŶàŵodiĐoàǀaloƌe͟àaǀƌeďďeàŶeĐessitatoàdiàattoàpuďďliĐoàŶotaƌile. 
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ďloĐĐatoà iŶà ƋuaŶtoà l͛opeƌazioŶeà ǀeŶiǀa segnalata come sospetta dall͛UŶităà dià iŶfoƌŵazioŶeà

finanziaria della BaŶĐaàd͛Italia. Da ciò nasceva un nuovo filone di indagini a carico del Governatore, 

successivamente archiviato, per i reati di autoriciclaggio e falso nella voluntary. 

A prescindere dalla vicenda giudiziaria, che ha visto tutti i soggetti coinvolti prosciolti all͛udieŶzaà

preliminare perché il fatto non sussiste398, il punto centrale del c.d. caso Camici ai fini della 

presente ricerca attiene strettamente alle conseguenze del conflitto di interessi nel procurement 

pubblico, in grado di eludere la regolamentazione sui contratti pubblici, e nello specifico la 

pƌoĐeduƌaà Ŷegoziataà peƌà l͛aĐƋuisto,à ŶoŶĐhĠà la concessione di autorizzazioni riguardanti i 

dispositivi di protezione individuali ad uso medico, generalmente soggetti a complesse 

procedure. L͛affidaŵeŶtoàdiƌettoàdellaàĐoŵŵessaàallaàsoĐietăàgestitaàdalàĐogŶato del Presidente 

dellaà ‘egioŶeà Loŵďaƌdia,à laà Ƌualeà ŶoŶà eƌaà pƌeseŶteà Ŷell͛eleŶĐoà uffiĐialeà deià foƌŶitoƌià dellaà

Regione, è stato svelato daàuŶ͛iŶĐhiestaàdellaàtƌasŵissioŶe Report. A questo punto ci si chiede 

peƌĐhĠà siaà stataà uŶ͛iŶĐhiestaà gioƌŶalistiĐaà adà aǀeƌeà ricoperto una funzione di impulso 

Ŷell͛eŵeƌsioŶeàdelàĐoŶflittoàdiàiŶteƌessi,àeàŶoŶàleàautoƌităàdi controllo preposte a tale compito, che 

avrebbero invece dovuto vigilare, in via preventiva, per ciò che concerne vicende quanto meno di 

dubbia chiarezza.àCoŶàpaƌtiĐolaƌeàƌiguaƌdoàalàĐasoàiŶàesaŵe,àl͛eŵeƌsioŶeàdelàĐoŶflittoàdi interessi 

sarebbe stata di agevole rilevabilità ancor prima della notitia criminis, non solo per la notorietà 

dei soggetti coinvolti e per gli stretti rapporti endofamiliari fra gli stessi, ma anche per le palesi 

anomalie ŶellaàpƌoĐeduƌaàd͛appalto, ŶoŶĐhĠàpeƌàl͛iŵpoƌtaŶzaàdeiàďeŶiàoggettoàdellaàĐoŵŵessa.à

Il tutto, poi, iŶàuŶàpeƌiodoàstoƌiĐoàiŶàĐui,àstaŶteàl͛iŶĐƌeŵeŶtoàdeiàĐasiàdiàCoǀid-19 e la necessità di 

forniture mediche specifiche, si sarebbero dovuti effettuare controlli serrati da parte degli organi 

preposti. Nel contrasto al conflitto di interessi e alle attività illecite e corruttive nel procurement 

pubblico, la fase più importante è proprio quella della sorveglianza e del controllo, al fine di 

destare uŶaàŵaggioƌàfiduĐiaàdelleàiŵpƌeseàŶelleàgaƌeàd͛appalto,ànonché efficienza e trasparenza 

dell͛aŵŵiŶistƌazioŶe. A tal fine è necessario che le autorità deputate al controllo del conflitto di 

interessi e delle irregolarità negli appalti, vengano messe nelle condizioni di operare in maniera 

effiĐaĐeà Ŷell͛eŵeƌsioŶeà dià tutteà Ƌuelleà situazioŶià aà ƌisĐhio,à sopƌattuttoà iŶà settori di rilevanza 

costituzionale come la sanità pubblica.    

                                                           
398 Tuttavia la vicenda non è ancora conclusa, poiché la Procura di Milano ha depositato un ricorso nei confronti della 
sentenza di non luogo a procedere del GiudiĐeàdell͛UdieŶzaàPƌeliŵiŶaƌeàdott.àChiaƌaàValoƌi. 
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4.3. Individuazione del conflitto di interessi in sanità 

4.3.1. GestioŶe del ĐoŶflitto d’iŶteressi Ŷella saŶità puďďliĐa  

IlàFoƌuŵàpeƌà l͛iŶtegƌităà iŶàsaŶită,à l͛áNáCàeà l͛Istitutoà“upeƌioƌeàdià“anità, hanno in più occasioni 

evidenziato che il procurement nella sanità pubblica sia uno dei settori più sensibili a corruzione 

e conflitti di interessi399. In base ai dati analizzati da Euros for Docs, in Italia circa un miliardo di 

euro è stato speso da parte delle più grandi aziende farmaceutiche per ottenere favori da 

operatori e organizzazioni sanitarie nel triennio 2017-2019. La trasparenza dei rapporti dei 

produttori di apparecchiature mediche e di farmaci, con il personale sanitario e le strutture 

sanitarie, è il principale elemento per garantire che gli interessi privati e il tornaconto personale 

non prevalgano sulla salute dei cittadini e sul benessere dei pazienti400, fornendo agli organi di 

controllo gli strumenti per prevenire e contrastare conflitti di interessi e malaffare. Per potenziare 

la trasparenza, nonché la prevenzione delle situazioni di conflitto di interessi, è pertanto 

necessaria la conoscenza dei rapporti nel procurement intercorrenti tra le imprese produttrici e i 

soggetti operanti nel settore della salute. Tale conoscenza può essere ottenuta attraverso la 

creazione di un registro pubblico telematico in cui tutte le informazioni riguardanti la promozione 

e lo sviluppo dei prodotti farmaceutici e sanitari, sono raccolte e rese disponibili in modalità open 

access, aperta a tutti. Nelà ϮϬϭϲà l͛assoĐiazioŶeà delleà iŵpƌeseà delà faƌŵaĐo,à FaƌŵiŶdustƌia, ha 

adottato un codice deontologico che richiede a tutte le aziende associate la pubblicazione dei dati 

sui trasferimenti di valore verso professionisti e aziende sanitarie. Tuttavia, non essendovi 

obblighi giuridici in tal senso, il 45 per cento delle società facenti paƌteàdell͛assoĐiazioŶeàŶoŶàha 

pubblicato tali informazioni, rendendo inefficace l͛autoregolamentazione.  

La gestione del conflittoàd͛iŶteƌessiàŶelàpƌoĐuƌeŵeŶtàpuďďliĐoàƌiĐhiedeàuŶàiŵpegŶoàsiaàdelàsisteŵaà

sanitario, a tutti i livelli, che delle aziende coinvolte nelle gare ad evidenza pubblica. Sarebbe 

necessario, secondo Transparency International Italia e REACT401: un migliore tracciamento dei 

tƌasfeƌiŵeŶtiàdià ǀaloƌeà iŶà tuttià ià loƌoàpassaggi,àdall͛eƌogatoƌeà iŶizialeà fiŶoàalàďeŶefiĐiaƌioà fiŶale,à

                                                           
399 Secondo Transparency International Italia in sanità avviene il 17,33 per cento dei casi di corruzione, mentre una 
ricerca di REACT rileva che il 95 per cento degli operatori sanitari considera che vi sia ampia diffusione della corruzione 
in Italia. 
400 La trasparenza nei rapporti fra aziende sanitarie e imprese è alla base del c.d. Sunshine Act, il disegno di legge 
approvato dal Senato il 23 febbraio 2022, sostenuto da Transparency International e REACT. 
401 Nel Foƌuŵàpeƌàl͛IŶtegƌităàiŶà“aŶită, Transparency International Italia e REACT hanno pubblicato un policy paper 
contenente osservazioni e proposte rivolte ai decisori pubblici per rendere più efficace la trasparenza dei rapporti tra 
pubblico e privato e favorire la prevenzione dei conflitti di interesse ed il miglioramento del Sistema Sanitario. 
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indicando eventuali intermediari; l͛aďďassaŵeŶtoàdelleàsoglieàdiàǀaloƌeàoltƌeà leàƋualiàğàpƌeǀistoà

l͛oďďligoàdiàdiĐhiaƌazioŶeàdeiàtƌasfeƌimenti; l͛esteŶsioŶeàdell͛oggettoàdellaàtƌaspaƌeŶzaàanche agli 

accordi che producono vantaggi non monetizzabili; l͛iŶdiĐazioŶeà dell͛oƌgaŶizzazioŶeà dià

appaƌteŶeŶzaà dell͛opeƌatoƌeà saŶitaƌioà iŶà ŵodoà daà aǀeƌeà uŶà tƌaĐĐiaŵeŶtoà Đoŵpleto; la 

predisposizione di un registro pubblico telematico che sia interoperabile con altri dataset. Anche 

l͛Istitutoà “upeƌioƌeà dià “aŶităà ĐoŶsideƌaà laà tƌaspaƌeŶza,à l͛iŶteƌsĐaŵďioà eà ilà tƌaĐĐiaŵeŶtoà delleà

informazioni, un elemento primario per il contrasto di fenomeni di illiceità e conflitti di 

interessi402. 

In particolare è necessario che le aziende sanitarie agenti in qualità di amministrazioni 

aggiudicatrici nelle procedure di appalto, prestino particolare attenzione ai rapporti fra gli 

opeƌatoƌiàeĐoŶoŵiĐiàeàiàdipeŶdeŶtiàdell͛aŵŵiŶistrazione stessa, al fine di ridurre il rischio che si 

verifichino situazioni di conflitto di interessi nel corso della procedura di gara nonché di 

eseĐuzioŶeàdelàĐoŶtƌatto.àÈàloàstessoàCodiĐeàdeiàĐoŶtƌattiàpuďďliĐiàaàƌiĐhiedeƌe,àall͛aƌt.àϰϮàĐoŵŵaà

1, che le amministrazioni aggiudicatrici adottino misure atte ad individuare e prevenire il conflitto 

di interessi, in un contesto di trasparenza e parità di trattamento a vantaggio di tutte le parti403. 

Obiettivo della strategia di prevenzione è, difatti, non solo laàƌegolaƌităàdell͛azioŶeàaŵŵiŶistƌatiǀa,à

ma anche la salvaguardia degli interessi delle Aziende Sanitarie e dei partecipanti alla gara 

d͛appalto,àŶoŶĐhĠ la tutela degli stessi dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici da possibili 

successive accuse di conflitti di interessi o di mancata comunicazione di essi. Ai soggetti coinvolti 

nei vari processi decisionali si chiede di firmare una dichiarazione di assenza di conflitto di 

interessi prima della nomina, ovvero appena prendono parte alla procedura. Tale dichiarazione 

ha lo scopo principale di creare una base giuridica di assunzione di responsabilità, grazie alla quale 

diviene possibile perseguire coloro404 che altrimenti non potrebbero essere incriminati o 

sanzionati per il solo fatto di trovarsi in una posizione di conflitto di interessi senza averlo 

diĐhiaƌato.àLaàdiĐhiaƌazioŶeàĐoŶtieŶeàl͛ideŶtifiĐatiǀoàdelàfiƌŵataƌioàeàdellaàpƌoĐeduƌaàiŶàƋuestioŶe,à

laà suaà posizioŶeà iŶà seŶoà all͛oƌgaŶizzazioŶeà eà laà suaà posizioŶeà Ŷellaà pƌoĐeduƌaà d͛appalto,à laà

                                                           
402 ISS, Allegato n. 1, Delibera n. 16 del C.d.A. del 09.10.2018, p. 3. 
403 Il d.lgs. n. 50 del 2016 all͛aƌtà ϰϮà Đoà ϭà dispoŶeà che ͞Leà stazioŶià appaltaŶtià pƌeǀedoŶoà ŵisure adeguate per 

contrastare le frodi e la corruzione nonché per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di 
conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, in modo 
da evitaƌeàƋualsiasiàdistoƌsioŶeàdellaàĐoŶĐoƌƌeŶzaàeàgaƌaŶtiƌeàlaàpaƌităàdiàtƌattaŵeŶtoàdiàtuttiàgliàopeƌatoƌiàeĐoŶoŵiĐi͟. 
404 áà liǀelloà aŵŵiŶistƌatiǀoà eà disĐipliŶaƌeà possoŶoà esseƌeà appliĐateà saŶzioŶià Ƌualià l͛oďďligoà dià asteŶsioŶeà delleà
pƌoĐeduƌeàd͛appalto,à laàsospensione dal lavoro, il richiamo scritto. Diversa è la questione sul piano penalistico. Il 
conflitto di interessi non è perseguibile penalmente, ma è possibile perseguire per false attestazioni o dichiarazioni 
coloro che autocertificano falsamente di non avere conflitti di interessi, accertati invece dalla magistratura. 
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dichiarazione di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi reale, potenziale o apparente, 

l͛assuŶzioŶeàdiàƌespoŶsaďilităàiŶàƌifeƌiŵeŶtoàalleàŶoƌŵe,àalleàĐoŶsegueŶzeàedàalleàsaŶzioŶiàpƌeǀisteà

in materia di falsità ideologica nelle dichiarazioni. Dal momento che le situazioni di conflittualità 

possono mutare, è importante che le dichiarazioni di assenza di conflitti di interessi siano 

periodicamente verificate e aggiornate. 

L͛iŶdiǀiduazioŶeà delleà situazioŶià dià ĐoŶflittoà dià iŶteƌessi può avvenire tramite gli strumenti di 

controllo e di verifica presenti in ogni amministrazione e di cui sono dotate anche autorità di 

controllo esterne, comprese le procure della Repubblica. I controlli possono essere effettuati a 

campione, ovvero possono essere mirati ogni qual volta vi siano dubbi circa la sussistenza di 

situazioni di conflitto di interessi, anche in considerazione delle autocertificazioni di assenza di 

conflitto effettuate dallo stesso dichiarante. Nella maggior parte dei casi, tuttavia, le segnalazioni 

provengoŶoàdaàsoggettià iŶteƌŶiàall͛aŵŵiŶistƌazioŶeàstessa,àƋualiàĐolleghiàoàsupeƌioƌiàgeƌaƌĐhiĐi,à

ovvero anche da soggetti esterni alla Pubblica Amministrazione. Particolare impegno al fine del 

contrasto alle situazioni di maladministration in sanità deve, poi, essere profuso nella possibilità 

diàiŶdiǀiduaƌeàiàĐoŶflittiàdiàiŶteƌessiàŶelàpƌoĐuƌeŵeŶtàsaŶitaƌio,àgƌazieàall͛utilizzoàdellaàteĐŶologia,à

tƌaŵiteàl͛aŶalisiàdiàdatiàiŶĐƌoĐiatiàfƌaàloƌoàeàpƌoĐessatiàalàfiŶeàdiàsĐopƌiƌeàaƌeeàeàsoggettiàiŶàĐuiàilà

conflitto può avere una deriva verso la corruzione. Ove la situazione di conflitto di interessi non 

siaà pƌoǀata,à oǀǀeƌoà ǀià siaŶoà soltaŶtoà deià duďďià ĐiƌĐaà l͛iŵpaƌzialităà dià uŶà dipeŶdeŶteà

dell͛aŵŵiŶistƌazioŶeà aggiudiĐatƌiĐe,à l͛esclusione dalla procedura, a scopo preventivo e di 

iŵŵagiŶeàsiaàdell͛aŵŵiŶistƌazioŶeàĐheàdelàdipeŶdeŶteàstesso,àappaƌeàuŶaàŵisuƌaà idonea in un 

contesto di trasparenza e buona fede. Ogni azione intrapresa in risposta a situazioni di conflitto 

di interessi deve essere annotata in un registro speciale, nella piena disponibilità degli organismi 

esterni di controllo. Inoltre è buona prassi di ogni amministrazione sanitaria, la conservazione 

della documentazione di eventuali conflitti di interessi per dimostrare come sono stati 

affrontati, nonché avere un punto di riferimento per i futuri casi analoghi. 

4.3.2. Linee guida ANAC per le professioni sanitarie 

Le linee guida peƌà l͛adozioŶeà deià ĐodiĐià dià ĐoŵpoƌtaŵeŶtoà Ŷelà “eƌǀizioà “aŶitaƌioà NazioŶale, 

prodotte da ANAC405, AGENAS406 e Ministero della Salute, sono un utile strumento di prevenzione 

                                                           
405 áppƌoǀateàiŶàǀiaàdefiŶitiǀaàŶell͛aduŶaŶzaàdelàϮϵàŵaƌzoàϮϬϭϳ,àĐoŶàdeliďeƌaàŶ.àϯϱϴà͞LiŶeeàGuidaàpeƌàl͛adozioŶeàdeià
CodiĐiàdiàĐoŵpoƌtaŵeŶtoàŶegliàeŶtiàdelà“eƌǀizioà“aŶitaƌioàNazioŶale͟. 
406 Agenzia Nazionale per i servizi sanitari regionali. 
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alla corruzione ed individuazione e gestione delleà situazioŶià dià ĐoŶflittoà d͛iŶteƌessi.à Oltƌeà alà

rispetto degli obblighi di dichiarazione di assenza di conflitto di interessi, le raccomandazioni 

assicurano la tutela dei soggetti che, al di fuori delle responsabilità penali per calunnia o 

diffamazione, segnalino alle autorità preposte illeciti di cui siano venuti a conoscenza in ragione 

della loro attività lavorativa (c.d. whistleblowing). È, poi, ribadito il divieto di accettare regalie, 

compensi ed altre utilità, al di fuori dei casi espressamente consentiti dai relativi regolamenti, 

consistenti generalmente in beni di modesto valore. Il codice di comportamento deve prevenire 

ogni situazione foriera di conflitto d͛iŶteƌessi,àtƌaŵiteàlaàĐoŵuŶiĐazioŶeàalàƌespoŶsaďileàdell͛uffiĐioà

preposto. Deve, inoltre, prevedere procedure univoche per la gestione del conflitto di interessi e 

comunicazioni tempestive, non oltre dieci giorni dal momento in cui il conflitto potenziale o 

attuale si è manifestato. Gli obblighi del RPCT non sono soltanto di controllo e vigilanza, ma si 

esteŶdoŶoàaŶĐheàalleàfasiàsuĐĐessiǀe,àedàiŶàpaƌtiĐolaƌeàall͛adozione dei provvedimenti conseguenti 

situazioŶiàdiàĐoŶflittiàd͛iŶteƌessi. 

La valutazione sul potenziale conflitto di interessi deve essere effettuata caso per caso, anche con 

riguardo al diritto di far parte di associazioni o organizzazioni che possano avere interessi in una 

determinata procedura. Le strutture sanitarie dovrebbero, poi, mappare preliminarmente gli 

aŵďitià dià attiǀităà Đhe,à iŶà ƋuaŶtoà paƌzialŵeŶteà ĐoiŶĐideŶtià ĐoŶà leà fuŶzioŶià pƌopƌieà dell͛EŶteà

sanitario, potrebbero determinare situazioni soggettive di conflitto di interessi. I codici di 

comportamento degli Enti del SSN devono vietare: di porre in essere comportamenti, anche al di 

fuoƌiàdell͛oƌaƌioàlaǀoƌatiǀo,àĐheàpossaŶoàpƌegiudiĐaƌeàgliàiŶteƌessiàdell͛aŵŵiŶistƌazioŶeàoàŶuoĐeƌeà

allaàsuaàiŵŵagiŶe;àdiàiŶflueŶzaƌeàlaàgestioŶeàŶoŶàĐoƌƌettaàdiàpƌatiĐheàdell͛uffiĐio;àdiàaŶtiĐipaƌeàoà

diffondere gli esiti dei procedimenti di gara, di concorso, o di selezione pubblica prima che siano 

conclusi e ne sia stata data pubblicizzazione. In riferimento al conflitto di interessi, i codici devono 

invece contenere i seguenti obblighi: riportare nelle comunicazioni tutti gli elementi idonei 

all͛iŶdiǀiduazioŶeàdelà ƌespoŶsaďileàdell͛attiǀităàaŵŵiŶistƌatiǀa;àpuďďliĐizzaƌeà laà ĐoŶosĐeŶzaàdeià

sistemi aziendali per la gestione dei rischi contenuti nel Documento di Valutazione dei Rischi; 

porre in essere misure di trasparenza volte a tracciare i contatti tra i professionisti e i soggetti 

incaricati dalle suddette aziende; indicare agli addetti URP le modalità di gestione delle 

segnalazioni da parte degli utenti. I codici devono contenere, altresì, indicazioni specifiche 

riguardo: l͛oďďligoàpeƌàilàpeƌsoŶaleàsaŶitaƌioàdiàteŶeƌeàdistiŶteàattiǀităàistituzioŶaleàeàattiǀităàliďeƌoà

professionale; il divieto di condizionare il paziente orientandolo verso la visita in regime di libera 

professione;àl͛oďďligoàdelàŵediĐoàdiàgaƌaŶtiƌeàlaàtƌaĐĐiaďilităàdelleàsoŵŵeàiŶĐassateàŶell͛attiǀităà



224 
 

liďeƌoàpƌofessioŶaleàiŶtƌaŵuƌaƌia;àilàdiǀietoàdiàpeƌĐepiƌeàĐoƌƌispettiǀiàŶell͛eseƌĐizioàdelleàpƌopƌieà

funzioni istituzionali che non siano consentiti dalla legge, nonché autorizzati dalla propria azienda; 

ilàƌiĐhiaŵoàall͛osseƌǀaŶzaàdeiàpƌiŶĐipiàdeoŶtologiĐiàeàdiàiŵpaƌzialităàŶellaàpƌesĐƌizioŶeàdiàfaƌŵaĐiàeà

prodotti terapeutici diversi dai farmaci. 

Con specifico riferimento alle attività negoziali, al fine di favorire la trasparenza e la regolarità 

delle gare, viene fatto divieto di inserire nei capitolati speciali caratteristiche tecniche non 

oggettivamente giustificate. Il codice di comportamento deve fare riferimento al divieto di 

chiedere o accettare benefit impropri per uso privato, quali: eccedenze di fornitura; campioni 

gratuiti di beni in quantità superiore a quanto previsto dalla normativa; regali che, seppur con 

valore al di sotto della soglia consentita, siano percepiti dal ricevente di valore superiore o elargiti 

ĐoŶàƌiĐoƌƌeŶza;àĐoŵodatiàd͛usoàĐheàŶoŶàsiaŶoàstatiàautoƌizzatiàdallaàdiƌezioŶeàazieŶdale;àďeŶefiĐià

eĐoŶoŵiĐiàaàƋualuŶƋueàtitoloàdeƌiǀaŶtiàdall͛iŶstauƌaƌsiàdiàƌelazioŶiàeǆtƌaàuffiĐio. Con riguardo alla 

vigilanza e monitoraggio le singole amministrazioni devono far sì che i responsabili delle strutture 

pƌedispoŶgaŶoàuŶaàƌelazioŶeàaŶŶualeàdaàĐoŶsegŶaƌeàall͛UPDàeàalà‘PCT, nella quale venga dato 

atto delle segnalazioni relative a condotte illecite o situazioni di conflitto di interessi. 

4.4. Nuove tecnologie e protezione dei dati sanitari 

4.4.1. Tutela dei dati in sanità 

Le informazioni personali di carattere particolare, così definite dagli artt. 9 e 10 del Regolamento 

UE 2016/679 (GDPR), rappresentano la sfera più intima e delicata della persona, ragion per cui è 

fondamentale garantire un quadro di tutele, etiche e legislative, utili a conservare la dignità e la 

libertà delle persone fisiche. 

L͛assisteŶzaàsaŶitaƌiaàğàĐoŶsideƌataàuŶaàdelleàpiƶàgƌaŶdiàiŶdustƌieàiŶteŶsiǀeàdiàdati.àGƌaŶdiàƋuaŶtităà

di informazioni, riferite allo stato di salute dei cittadini, sono trattate dalle strutture sanitarie al 

fiŶeàdiàŵiglioƌaƌeàilàpeƌĐoƌsoàdiàĐuƌaàdegliàassistiti:àƋuestaàŵoleàdiàdatiàǀieŶeàdefiŶitaà͞healthàďigà

data͟.à“iàğàiŶàpƌeseŶzaàdiàuŶàfeŶoŵeŶoàdalleàdiŵeŶsioni vastissime, per il quale il legislatore e i 

tecnici informatici devono, e dovranno sempre più prodigarsi per consentire un uso etico e 

funzionale dei big data. Il Codice in materia di protezione dati, con la sua ultima modifica, nella 

parte avente ad oggettoàlaàƌiĐeƌĐaàsĐieŶtifiĐa,àƌipƌeŶdeàiàpƌiŶĐipiàespƌessiàdall͛aƌt.àϴϵ,àpaƌagƌafoàϭà

del GDPR,àŶellaàpaƌteà iŶà Đuià siàpƌeǀedeàĐheà͞ilà tƌattaŵeŶtoàaà fiŶiàdià aƌĐhiǀiazioŶeàŶelàpuďďliĐoà
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interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici è soggetto a garanzie adeguate per i diritti 

eàleàliďeƌtăàdell͛iŶteƌessato͟àeàdalàCoŶsideƌaŶdoàϯϯàĐheàespƌessaŵeŶteàpƌeǀedeàĐheà͞doǀƌeďďeà

essere consentito agli interessati di prestare il proprio consenso a taluni settori della ricerca 

scientifica laddove vi sia rispetto delle norme deontologiche riconosciute per la ricerca 

sĐieŶtifiĐa͟.àEseŵplaƌeàğàloàstudioàĐoŶdottoàdalàMĐKiŶseǇàGloďalàIŶstitute,àseĐoŶdoàilàƋualeàseàilà

sistema sanitario degli Stati Uniti utilizzasse i big data in maniera funzionale per garantire qualità 

ed efficienza nel percorso diagnostico degli assistiti, lo stesso sistema ne trarrebbe un valore 

stimabile intorno ai 300 miliardi di dollari per ogni anno e la spesa sanitaria verrebbe abbattuta 

diàĐiƌĐaàl͛ϴ%.à 

L͛aŶalisià deià big data analytics comprende il processo di estrazione di conoscenza da grandi 

porzioni di informazioni, dalla cui adozione derivano serie criticità legate alla gestione dei dati, 

allaà loƌoàĐoŵplessită,àall͛oŶeƌosităàeàall͛iŶdispoŶiďilităàdiàsoluzioŶiàĐoŵputazioŶaliàŵesseàaŶĐoƌà

più in evidenza in un settore particolarmente delicato quale quello della ricerca sanitaria. La 

soluzione alle problematiche prospettate risiede nella progettazione e nella standardizzazione di 

pƌoĐeduƌeàaŶalitiĐhe,àilàĐuiàsǀiluppoàfaǀoƌiƌeďďeàsiaàl͛adozione di nuovi modelli che i flussi di lavoro 

fruibili dal personale addetto. Inoltre, si consideri che la crescita costante dei big data implica che 

i grandi volumi di dati sanitari siano continuamente generati ed incrementati in tempi molto brevi. 

Una analisi effettuata dalla School of Health Information Science della University of Victoria ha 

portato, conseguentemente ad uno studio comparativo delle ricerche scientifiche effettuate dalla 

ĐoŵuŶită,àall͛adozioŶeàdiàĐiŶƋueàpassi,à Đheàdià seguitoàsiàaŶalizzeƌaŶŶo, per la creazione di una 

struttura da utilizzare come linea guida negli ͞Health Big Data Analytics͟.  

Il primo passo, la data aggregation, per il trasferimento dei dati attraverso networks che 

rappresentano una significativa sfida in ordine alle criticità della data protection e della sicurezza 

informatica. “eĐoŶdoàilàsuĐĐitatoàstudio,àuŶaàsoluzioŶeàpotƌeďďeàesseƌeàƌiŶǀeŶiďileàŶell͛adozioŶeà

di programmi di trasferimento file ad alta velocità attraverso reti di lavoro di ultima generazione 

o sistemi di compressione dei dati che consentano un livello di velocità molto alto nello scambio 

(inteso come trasferimento) dei dati. Il secondo passo riguarda la manutenzione dei dati. Le 

possibili soluzioni prospettate possono essere, ad esempio, il cloud computing, il grid computing 

e altri sistemi di conservazione dei big data, con un archivio dei dati disponibile su richiesta. Con 

riferimento alla protezione dei dati e alla sicurezza delle informazioni, i dati conservati localmente 

non sono, di default, più sicuri di quelli contenuti nel cloud, poiché nella maggioranza dei casi si 
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tratta di grandi colossi quali, ad esempio, Google, Micorosft e Amazon, che hanno destinato 

considerevoli investimenti in denaro agli aspetti di sicurezza, allo scopo di prevenire criticità in 

ordine alla protezione dei sistemi informativi. Molti fornitori di servizi cloud replicano i dati degli 

uteŶtià iŶàpiƶà loĐalităà fisiĐheà alà fiŶeàdià iŶĐƌeŵeŶtaƌeà laà ƌidoŶdaŶzaàeà l͛iŶdipeŶdeŶzaàŶelà Đasoàdià

eventuali avarie del sistema, innalzando, così, anche i livelli di tutela per garantire la continuità 

operativa e la disaster recovery. Tuttavia, il cloud è una risorsa condivisa con altri soggetti della 

piattaforma. Il dispositivo di conservazione e la condivisione succitate richiamano una serie di 

criticità in ordine alla protezione dei dati personali, all͛usoà eà allaà pƌopƌietăà iŶtellettuale.à Laà

regolazione europea in materia di protezione dei dati personali, alla luce del Regolamento UE 

2016/679, potrebbe avere seri impatti con le applicazioni cloud. La normativa privacy, infatti, 

impone al fornitore cloud maggiore chiarezza e trasparenza in ordine alle condizioni di servizio e, 

ĐoŶtestualŵeŶte,àalleàazieŶdeàpuďďliĐhe.àLoàĐhiedeàespƌessaŵeŶteàl͛aƌt.àϮϴàdelàGDPR, ove sono 

tassativamente previsti una serie di compiti ai quali i cloud provider (responsabili del trattamento) 

dovranno attenersi dopo un accordo contrattuale (o addendum nel caso in cui il contratto di 

seƌǀiziàpƌoduĐaàgliàeffettiàgiuƌidiĐiͿàeàl͛aƌt.àϴϮàdelàGDPR che introduce il regime di responsabilità 

solidale tra controller e processor, secondo un principio di accountability407. Il responsabile del 

trattamento dovrà porre in essere misure tecniche-organizzative per riconoscere prima e poi 

comunicare la violazione della sicurezza delle informazioni personali (c.d. data breach). Vi è 

l͛obbligo del pƌoǀideƌàdiàassisteƌeàeàĐoopeƌaƌeàĐoŶàl͛azieŶdaàĐlieŶte,àtitolaƌeàdelàtƌattaŵeŶto,àŶelà

notificare gli eventuali data breach alle Autorità di controllo e nel comunicarli agli interessati, ove 

necessario. Ulteriore elemento di assoluta novità sui compiti del fornitore cloud, in qualità di 

ƌespoŶsaďileàdelàtƌattaŵeŶto,àƌisiedeàŶell͛assisteŶzaàteĐŶiĐaàĐheàilàdataàĐoŶtƌolleƌàdeǀeàassiĐuƌaƌeà

alà titolaƌeà Ŷellaà ǀalutazioŶeà dià iŵpattoà pƌiǀaĐǇà ;DPIáͿ,à pƌeǀistaà dall͛aƌt.à ϯϱà delà GDPR, e 

Ŷell͛eǀeŶtualeà ĐoŶsultazioŶeà pƌeǀeŶtiǀaà all͛áutoƌităà dià ĐoŶtƌolloà aià seŶsià dell͛aƌt.à ϯϲà delà

Regolamento UE 2016/679.  

Con riferimento alla trasparenza, vengono fissate maggiori garanzie in caso del ricorso al 

suďappalto:àilàĐoŶtƌattoàdoǀƌăàdisĐipliŶaƌloàespƌessaŵeŶte,àpeŶaàl͛iŵpossiďilità del responsabile 

                                                           
407 CoŶsideƌaŶdoàϳϰà‘egolaŵeŶtoàUEàϮϬϭϲ/ϲϳϵ.à ͞ÈàoppoƌtuŶoàstaďiliƌeà laà ƌespoŶsaďilităàgeŶeƌaleàdelà titolaƌeàdelà
tƌattaŵeŶtoàpeƌàƋualsiasiàtƌattaŵeŶtoàdiàdatiàpeƌsoŶaliàĐheàƋuest͛ultiŵoàaďďiaàeffettuatoàdiƌettamente o che altri 
abbiano effettuato per suo conto. In particolare, il titolare del trattamento dovrebbe essere tenuto a mettere in atto 
misure adeguate ed efficaci ed essere in grado di dimostrare la conformità delle attività di trattamento con il presente 
ƌegolaŵeŶto,à Đoŵpƌesaà l͛effiĐaĐiaà delleàŵisuƌe.à Talià ŵisuƌeà doǀƌeďďeƌoà teŶeƌà ĐoŶtoà dellaà Ŷatuƌa,à dell͛aŵďitoà dià
applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché del rischio per i diritti e le libertà delle persone 
fisiĐhe͟. 
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del trattamento di ricorrere a subappaltatori. Il provider dovrà, inoltre, garantire il rispetto da 

parte dei subappaltatori degli stessi obblighi vincolanti il titolare del trattamento, in materia di 

protezione dati e di sicurezza delle informazioni, conservando la responsabilità nei confronti del 

cliente in caso di eventuali inadempimenti della propria catena di subfornitura. Qualora il 

contratto autorizzi, in via generale, il provider a ricorrere al subappalto, eventuali variazioni, in 

ordine alla modifica o alla sostituzione di taluno dei subappaltatori, dovranno essere comunicate 

alà ĐlieŶte,à alà Ƌuale,à iŶà ipotesià dià disseŶsoà ƌispettoà all͛iŶteƌǀeŶutaà ŵodifiĐaà Ŷellaà ĐateŶaà dià

subfornitura, dovrà essere accordata la possibilità di opporsi (Considerando 81 GDPR). Altra 

Đlausolaà dià assolutaà iŵpoƌtaŶzaà ƌisiedeà Ŷellaà ŶeĐessităà dià pƌeǀedeƌe,à all͛iŶteƌŶoà dell͛aĐĐoƌdoà

ĐoŶtƌattuale,à l͛oďďligo,àallaàĐessazioŶeàdelàseƌǀizio,àdià ƌestituzioŶeàe/oàdiàĐaŶĐellazioŶeàdeiàdatià

personali e del relativo formato. Il GDPR attƌaǀeƌsoà l͛adesioŶeà aià ĐodiĐià dià ĐoŶdottaà e ai 

ŵeĐĐaŶisŵiàdiàĐeƌtifiĐazioŶe,àaĐĐeŶtuaàl͛atteŶzioŶeànei confronti dei servizi cloud, specie qualora 

l͛offeƌtaàsiaàoƌieŶtataàverso pratiche contrattuali trasparenti.  

Altro punto importante è rappresentato dalla integrazione dei dati. In questa fase la sfida riguarda 

la necessità di integrare e trasformare il dato in un formato adeguato per una conseguente analisi. 

Tuttavia i big data sono masse di dati incredibilmente grandi, non strutturati ed eterogenei che 

rendono complesse sia l͛iŶtegƌazioŶeà cheà l͛iŶfoƌŵazione. Le tecniche più accreditate per 

migliorare l͛iŶtegƌazioŶeàdeiàdati, consistono nel caricamento degli obiettivi del sistema sanitario 

di riferimento e, successivamente, l͛individuazione del più appropriato, ed una soluzione con un 

approccio probabilistico, con riguardo alla relazionalità alternativa tra coppie di oggetti dello 

schema. 

4.4.2. Case study: So.Re.Sa. S.p.A. nel procurement sanitario 

Al fine di approfondire la ricerca riguardante il procurement sanitario pubblico e trasferire su un 

piano concreto le considerazioni tratte fino ad ora, ivi compresa la difficoltà nella realizzazione di 

una piattaforma digital data che riesca a contemperare esigenze di trasparenza con il diritto alla 

tutela dei dati, il presente paragrafo farà riferimento ai servizi di innovazione digitale realizzati da 

So.Re.Sa. (Società Regionale per la Sanità), società strumentale costituita dalla Regione Campania, 

col compito di gestione acquisti dei prodotti destinati alle aziende del servizio sanitario regionale, 

del sistema informativo sanitario regionale e delle attività di programmazione sanitaria, nonché 

controllo di gestione aziendale. La società si è impegnata per un ripensamento organizzativo e 
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struttuƌaleàdellaàsaŶităàƌegioŶaleàguidatoàdall͛iŶŶoǀazioŶeàteĐŶologiĐaàeàsopƌattuttoàvolto ad un 

efficace utilizzo dei dati, promuovendo una sanità più moderna, che si avvale della tecnologia 

quale strumento per migliorare i servizi ai cittadini ed ai pazienti408. La valorizzazione delle risorse 

della Pubblica Amministrazione, compreso il patrimonio informativo, è uno dei suoi obiettivi 

principali,àedàğàƌealizzaďileàtƌaŵiteàl͛iŶtƌoduzioŶeàdiàfiguƌeàdiàaltoàpƌofiloàteĐŶiĐo,àdistiŶzioŶeàdelleà

competenze e delle responsabilità, reskilling, upskilling ed alta formazione. In occasione dei 

vaccini contro il Covid-19, So.Re.Sa. S.p.A. ha predisposto la piattaforma per la prenotazione, 

effettuando un costante monitoraggio sui flussi vaccinali erogati sul territorio regionale. È stata, 

iŶoltƌe,àŵessaà aàdisposizioŶeàdell͛uteŶzaàuŶaàapp peƌà faĐilitaƌeà laà ǀisualizzazioŶeàdell͛esitoàdelà

tampone molecolare, sierologico o rapido409.  

Nell͛aŵďitoàdell͛e-procurement So.Re.Sa., con funzioni di centrale di committenza e di soggetto 

aggregatore della Regione Campania, nel contesto del Sistema informativo appalti pubblici in 

sanità (SIAPS) ha reso disponibile una innovativa piattaforma, con una distinta sezione definita 

mercato elettronico, utilizzabile dalle imprese per le forniture di beni e servizi di importo inferiore 

allaàsogliaàdiàƌileǀaŶzaàĐoŵuŶitaƌia,àaiàseŶsiàdell͛aƌt.àϯϲàdelàCodiĐeàdeiàCoŶtƌattiàPuďďliĐià;d.lgs. n. 

50/2016). L͛aĐĐessoà al ͞ŵercato elettronico͟ consente la partecipazione degli operatori 

economici iŶàuŶ͛ottiĐaàdiàŵassiŵaàtƌaspaƌeŶzaàe nel contempo di tutela dei dati, poiché sono 

visibili agli utenti soltanto le informazioni strettamente necessarie, non personali, e rese 

pubbliche da colui che le inserisce. UŶ͛iŵportante novità della piattaforma di e-procurement in 

oggettoàğàl͛iŵpleŵeŶtazioŶeàdiàuŶàalgoƌitŵo di machine learning, utilizzato in fase di valutazione 

economica condotta dalla stazione appaltante, il quale ha il compito di individuare offerte 

anomale che verranno sottoposte ad una verifica da parte di un operatore. Qualora la verifica da 

parte dell͛uoŵo, ĐoŶdottaà iŶà ŵeƌitoà all͛anomalia riscontrata non sortisse esito positivo, 

l͛opeƌatoƌeàeĐoŶoŵiĐoàǀeƌƌeďďeàesĐlusoàdallaàgaƌa410.  

                                                           
408 Nello specifico So.Re.Sa. si avvale di tecniche modernissime di intelligenza artificiale, big data analytics, machine 
leaƌŶiŶgàďasatoà sulà ƌiĐoŶosĐiŵeŶtoàdià patteƌŶàpeƌà l͛appƌeŶdiŵeŶtoàautoŵatiĐoàeà l͛utilizzoàdiàŵotoƌià seŵaŶtiĐi,à eà
natural language processing al fiŶeàdiàfaǀoƌiƌeàl͛iŶteƌazioŶeàĐolàpazieŶteàeàpiƶàiŶàgeŶeƌaleàĐolàĐittadiŶo. 
409 Laàpiattafoƌŵaàeàl͛app,àdeŶoŵiŶateà“iŶfoŶia,àĐoŶseŶtoŶoàŶoŶàsoloàlaàgestioŶeàdelleàpƌeŶotazioŶiàalàǀaĐĐiŶo e la 
visualizzazione ed il download del certificato vaccinale, ma anche laàǀisualizzazioŶeàdell͛esitoàdelàtaŵpoŶeàedàiŶfiŶeà
la consultazione in tempo reale dei dati sullo stato delle somministrazioni nella regione.  
410 Cfr. Regolamento per la istituzione e gestione del Mercato elettronico di So.Re.Sa S.p.A., p. 7 ss., documento 
consultabile dalla pagina web: https://www.soresa.it/societatrasparente/Documents/Regolamento%20ME.PDF, e 
Sistema Informativo Appalti Pubblici Sanità (SIAPS) – Manuale per operatori economici.  
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Già dal 2016 So.Re.Sa., in quanto soggetto aggregatore411, aveva sottoscritto un Protocollo di 

azioŶeàdiàǀigilaŶzaàĐollaďoƌatiǀaàĐoŶàl͛áutoƌităàNazioŶaleàáŶtiĐoƌƌuzioŶeà;áNáCͿ, successivamente 

rinnovato, disĐipliŶaŶteà loàsǀolgiŵeŶtoàdell͛attiǀităàaŶĐheàpƌeǀeŶtiǀaà͞fiŶalizzataàa verificare la 

ĐoŶfoƌŵităàdegliàattiàdiàgaƌaàallaàŶoƌŵatiǀaàdelàCodiĐeàdeiàCoŶtƌattiàPuďďliĐi,àall͛iŶdiǀiduazioŶeàdià

clausole e condizioni idonee a prevenire tentativi di infiltrazione criminale, nonché al 

monitoraggio dello svolgimento della procedura di gaƌaàeàdell͛eseĐuzioŶeàdell͛appalto͟412. Tale 

forma di collaborazione ha, nel presente studio, una notevole rilevanza poiché ha attribuito a 

So.Re.Sa.à ilà Đoŵpitoà dià segŶalaƌeà all͛áNáCà ƌiĐoƌƌeŶtià oà paƌtiĐolaƌià ĐƌitiĐităà talià daà deteƌŵiŶaƌeà

uŶ͛attiǀităàdiàǀigilanza ordinaria o speciale, ed in presenza di ricorrenti indici di elevato rischio 

corruttivo o di conflitto di interessi, di promuovere una verifica preventiva di documentazione, 

atti di gara ed altri provvedimenti utiliàall͛uopo. L͛aĐĐoƌdoàha, poi, conferito all͛azieŶdaàpoteri di 

deroga al Codice dei contratti pubblici che, tuttavia, se utilizzati devono essere motivati ad ANAC. 

L͛aĐĐoƌdoàha impegnato, infine, So.Re.Sa. ad inserire nella documentazione di gara relativa a 

ciascun affidamento la clausolaàƌisolutiǀaàespƌessaàdiàĐuiàall͛aƌt.àϭϰϱϲàĐ.Đ.413 relativamente ai casi 

iŶàĐuiàŶeiàĐoŶfƌoŶtiàdell͛aggiudiĐataƌioàsiaàstataàdispostaàŵisuƌaàĐautelaƌeàoàsiaàiŶteƌǀeŶutoàƌiŶǀioà

a giudizio per reati di corruzione.  

Con riguardo alla privacy, So.Re.Sa. S.p.A., nel pieno rispetto del Regolamento europeo n. 679 del 

2016, impronta il trattamento dei dati personali alla massima riservatezza e sicurezza. I dati 

personali, pur se volontariamente forniti, non vengono in alcun caso comunicati o diffusi, e la loro 

conservazione non sarà superiore al tempo necessario agli scopi per cui essi sono stati raccolti. 

Quest͛ultiŵaà gaƌaŶzia,à seppuƌà Ŷelà ƌispettoà delà GDP‘,à appaƌeà iŶà ogŶià Đasoà geŶeƌiĐaà eà pƌiǀaà dià

qualsivoglia deterrenza, poiché per come è formulata, lascia una discrezionalità eccessivamente 

elevata al titolare del trattamento, con riguardo al tempo di conservazione del dato. I soggetti cui 

si riferiscono i dati personali devono avere in qualunque momento la possibilità di accedervi e di 

esercitare i diritti di cui agli artt. 15-23 del Regolamento UE 2016/679, in particolare la facoltà di 

                                                           
411 LaàdeliďeƌazioŶeàáNáCàdelàϮϯà luglioàϮϬϭϱàhaà iŶĐlusoà“o.ƌe.sa.à“paàŶell͛eleŶĐo dei soggetti aggregatori, istituito 
all͛aƌt.àϵàĐoŵŵaàϭàdelàd.l.àŶ.àϲϲàdelàϮϬϭϰàĐoŶǀeƌtitoàĐoŶàleggeàŶ.àϴϵàdelàϮϬϭϰ,à͞Ŷell͛aŵďitoàdell͛áŶagƌafeàuŶiĐaàdelleà
stazioni appaltanti di Đuiàall͛aƌtiĐoloàϯϯ-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, 
dallaàleggeàϭϳàdiĐeŵďƌeàϮϬϭϮ,àŶ.àϮϮϭ,àopeƌaŶteàpƌessoàl͛áutoƌită͟. 
412 Art. 2 comma 1 Protocollo di azione di vigilanza collaborativa ANAC-So.Re.Sa. S.p.A., sottoscritto a Roma il 20 
aprile del 2016. 
413 Peƌà l͛aƌt.àϭϰϱϲàĐ.Đ.à͞I contraenti possono convenire espressamente che il contratto si risolva nel caso che una 
determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalità stabilite. In questo caso, la risoluzione si verifica di 
diritto quando la paƌteàiŶteƌessataàdiĐhiaƌaàall͛altra che intende valersi della clausola risolutiva͟. 
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otteŶeƌeà laà ĐoŶfeƌŵaà dell͛esisteŶzaà deià ŵedesiŵià dati,à ĐoŶosĐeƌŶeà ilà ĐoŶteŶutoà eà l͛oƌigiŶe,à

ǀeƌifiĐaƌŶeà l͛esattezzaà oà ĐhiedeƌŶeà l͛iŶtegƌazioŶeà oà l͛aggioƌŶaŵeŶto,à oǀǀeƌoà laà ƌettifiĐaà o 

cancellazione. Se il diritto di accesso della persona cui si riferiscono i dati non viene soddisfatto 

eŶtƌoà teŵpià ďƌeǀi,à l͛iŶteƌessatoà potƌăà faƌà ǀaleƌeà leà pƌopƌieà ƌagioŶià iŶŶaŶzià alà GaƌaŶteà peƌà laà

protezione dei dati personali mediante apposito reclamo, ricorso o segnalazione, ovvero 

all͛autoƌităàgiudiziaƌia. L͛iŶteƌessatoàhaàdiƌittoàdiàoppoƌsi,à iŶàƋualsiasiàŵoŵeŶto,à iŶà tutto od in 

parte, al trattamento dei dati, revocare il consenso prestato, e nel caso in cui siano presenti le 

ĐoŶdizioŶiàpeƌà l͛eseƌĐizioàdel diritto alla portabilità, di ricevere in un formato di uso comune e 

leggibile da dispositivo automatico, i dati forniti al titolare, per poterli trasmettere ad altro titolare 

senza impedimenti. Quest͛ultiŵoàdiƌittoàdell͛iŶteƌessato,àŶoŶostaŶteàsiaàpƌeǀisto dal GDPR, non 

è, tuttavia, tecnicamente attuabile in ogni situazione, poiché i dati non sempre sono strutturati e 

possono essere iŶǀiatià Ŷellaà loƌoà Đoŵpletezzaà all͛iŶteƌessato.à Sono, poi, adottate specifiche 

misure volte a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati, evitare la perdita, distruzione, 

accessi non autorizzati o trattamenti non consentiti degli stessi. In ottemperanza alle norme 

nazionali ed al GDPR è sempre individuato un responsabile per la protezione dei dati ed un 

responsabile del trattamento. 

Un rischio elevato riguardo la riservatezza dei dati è rappresentato dal fatto che essi potranno 

essere trattati, pur se nel rispetto della normativa vigente, da società esterne, incaricate dalla 

So.Re.Sa. S.p.A.414 di svolgere la manutenzione eàl͛assistenza delle piattaforme, delle app, ovvero 

deiàseƌǀiziàteĐŶologiĐiàoffeƌtiàall͛uteŶza,àĐoŵpƌesoàilàsitoàIŶteƌŶet. La società in parola, difatti, per 

effettoà dell͛eseĐuzioŶeà dià speĐifiĐià ĐoŶtƌatti,à pužà deŵaŶdaƌeà alĐuŶià seƌǀizià Đheà pƌeǀedoŶoà ilà

trattamento di dati personali di cui è responsabile a soggetti esterni alla propria struttura. Tali 

società esteƌŶeà soŶo,à aà loƌoà ǀolta,à ŶoŵiŶateà Ƌualià ͞ƌespoŶsaďilià esteƌŶià delà tƌattaŵeŶto͟,à

ĐoŶsideƌatiàaiàseŶsiàdell͛aƌt.àϰàdelàGDP‘,àĐoŵeà͞laàpeƌsoŶaàfisiĐaào giuƌidiĐa,àl͛autoƌităàpuďďliĐa,àilà

seƌǀizioà oà altƌoà oƌgaŶisŵoà Đheà tƌattaà datià peƌsoŶalià peƌà ĐoŶtoà delà titolaƌeà delà tƌattaŵeŶto͟. 

Predette società, tuttavia, potrebbero trattare i dati personali in modo illecito diffondendoli, 

riutilizzandoli, ovvero alienandoli ad altre società per motivi commerciali. A tal fine So.Re.Sa. 

S.p.A., oltre a svolgere una funzione di controllo, inserisce nella stipulazione del contratto 

                                                           
414 Il titolare del trattamento, Regione Campania, ha designato la So.Re.Sa. S.p.A. quale responsabile esterno del 
trattamento deià dati.à Quest͛ultiŵaà pužà aà suaà ǀoltaà aǀǀaleƌsià dià suďà ƌespoŶsaďili,à seĐoŶdoà ƋuaŶtoà pƌeǀistoà
Ŷell͛iŶfoƌŵatiǀaàƌelatiǀaàalàtƌattaŵeŶtoàdeiàdatiàpeƌsoŶaliàdelàpƌogettoà“iŶfoŶia,àŶelàpieŶoàƌispettoàdelà‘egolaŵeŶtoà
europeo del 2016. 
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specifiche clausole riguardanti la riservatezza ed il trattamento dei dati. Secondo la normativa 

vigente, il responsabile esterno del trattamento deve essere nominato con apposito contratto o 

atto giuridico415, ed è tenuto a presentare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche 

e organizzative adeguate a soddisfare i requisiti del Regolamento europeo e garantire la tutela 

deià diƌittià dell͛iŶteƌessato.à Il responsabile esterno, inoltre, non può ricorrere ad un altro 

responsabile senza previa autorizzazione del titolare originario, ed in caso di autorizzazione è 

tenuto a nominare il subfornitore come responsabile del trattamento e ad imporgli i suoi 

medesimi doveri in materia di protezione dei dati personali.  

Per una maggiore tutela dei dati personali, anche a livello aziendale sono state predisposte delle 

linee guida, in particolare: per la gestione del registro dei trattamenti; per la conduzione delle 

attività di Data Protection Impact Assessment; per le verifiche di conformità e adeguatezza; per 

la tutela della privacy e la gestione della sicurezza nei servizi applicativi informatizzati; per la 

gestione delle violazioni della sicurezza dei dati personali (data breach); per la conduzione delle 

verifiche di conformità e adeguatezza delle misure preposte alla tutela dei dati personali; per 

l͛analisi periodiĐaà dell͛integrità dei dati personali; per la gestione degli incidenti di sicurezza; 

sull͛uso della crittografia, pseudonimizzazione e anonimizzazione dei dati personali. Tali linee 

guida sono di estrema utilità poiché, pur non avendo il potere vincolante di leggi e regolamenti, 

hanno una più efficace funzione di prossimità ed una diffusione capillare, potendosi altresì 

aǀǀaleƌeàdiàĐoŶtƌolliàiŶteƌŶiàall͛azieŶdaàŵiƌati,àeàĐeƌtaŵeŶteàpiƶàfƌeƋuenti di quelli delle autorità 

istituzionali.  

Particolare attenzione è rivolta alla DPIA416,àǀalutazioŶeàd͛iŵpattoàsuiàdatiàpeƌsoŶali,àiŶàĐaƌiĐoàalà

titolare del trattamento, la quale deve essere condotta ogni qualvolta sia implementato un nuovo 

servizio o sia impiegata una nuova tecnologia in attività di trattamento già effettuate o in nuove 

attività. Essa deve contenere una valutazione sulla necessità e proporzionalità dei trattamenti in 

relazione alle finalità, una valutazione dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati, le misure 

                                                           
415 Il contratto tra il titolare ed il responsabile esterno del trattamento, oltre a vincolare a vicenda le due figure, deve 
prevedere la materia disciplinata, la durata del trattamento, la natura e le finalità del trattamento nonché il tipo di 
dati personali e le categorie di interessati a cui gli stessi dati si riferiscono. 
416 Al fine di definire le regole di riferimento finalizzate ad assicurare il rispetto delle norme in materia, a livello 

aziendale è stataàpƌedispostaàuŶaàspeĐifiĐaàLiŶeaàGuidaàiŶàŵeƌitoàallaà͞CoŶduzioŶeàdelleàattività di Data Protection 
IŵpaĐtàássessŵeŶt͟. 
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di sicurezza previste per affrontare tali rischi garantendo costantemente la protezione dei dati 

personali.  

In conformità all͛aƌtiĐoloàϮϱàdelàGDP‘,àl͛azieŶdaàpone particolare attenzione a misure tecniche ed 

organizzative atte a proteggere i dati personali sin dalla fase di progettazione e dal momento della 

determinazione dei mezzi di trattamento (principio di c.d. privacy by design), e misure che 

garantiscano il trattamento, per impostazione predefinita, solo dei dati personali necessari al 

perseguimento delle specifiche finalità per cui sono raccolti e per il periodo strettamente 

necessario a tale fine (principio di privacy by default). Cižà iŶà uŶ͛ottiĐaà dià adozioŶeà di misure 

tecniche ed organizzative adeguate a garantiƌeàl͛appliĐazioŶeàdeiàpƌiŶĐipiàdiàpƌotezioŶeàdeiàdatià

come impostazione di default e ad assicurare che vengano trattati solo i dati personali necessari 

al perseguimento delle specifiche finalità del trattamento. 
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Capitolo 5. Analisi comparativa fra normative europee sul conflitto di 

interessi 

5.1. Comparazione fra Italia e “pagŶa Ŷel ĐoŶtrasto al ĐoŶflitto d’iŶteressi 

5.1.1. Il contrasto ai fenomeni corruttivi e al conflitto di interessi in Spagna 

NegliàultiŵiàaŶŶi,àĐoŵeàl͛Italia,àaŶĐheàlaà“pagŶaàhaàƌaffoƌzatoàlaàpƌopƌiaàŶoƌŵatiǀaàaŶtiĐoƌƌuzioŶe,à

in termini di repressione ma soprattutto di prevenzione. Sebbene il Paese iberico non si avvalga 

di una strategia globale contro i fenomeni corruttivi, le contromisure nei confronti della 

criminalità organizzata, adottate nel febbraio del 2019, hanno sortito effetti positivi per ciò che 

riguarda l͛individuazione delle situazioni di conflitto di interessi e la deterrenza nei confronti della 

corruzione. L͛oďiettiǀoàprincipale prefissato ğàƋuelloàdiàŵiglioƌaƌeàlaàĐapaĐităàd͛iŶdagiŶe,àl͛aĐĐessoà

alle banche dati finanziarie e la cooperazione tra agenzie e soggetti istituzionali. In particolare per 

ciò che riguarda la cooperazione fra le autorità di contrasto alla corruzione, il GRECO (Group of 

States against Corruption) ha evidenziato la necessità di potenziamento del coordinamento fra 

polizia e guardia civile. Nonostante le recenti novelle al Codice penale e di Procedura penale, 

anche in materia di corruzione e reati contro la Pubblica Amministrazione, è in esame un nuovo 

progetto di legge che modifica ulteriormente il codice di rito. In particolare viene presa in 

considerazione la possibilità di lasciare la conduzione delle indagini ai pubblici ministeri, cosa che 

invece già avviene nel sistema penale italiano, e non più al giudice istruttore che ricoprirebbe, 

così, in tale fase, unicamente un ruolo di garante417, secondo gli schemi di un sistema 

prevalentemente accusatorio. Nelà luglioà ϮϬϮϬà ğà statoà Ŷoǀellatoà l͛articolo 324 del codice di 

procedura penale spagnolo al fine di prolungare i termini per le indagini, considerati oggi troppo 

brevi per reati che richiedono una fase di accertamento più complessa, come quelli in materia di 

corruzione.  

Il consolidamento spagnolo degli ultimi anni contro i fenomeni corruttivi è volto al perseguimento 

eàall͛allaƌgaŵeŶtoàdelleàipotesiàdiàƌespoŶsaďilităàpeŶaleàiŶàŵateƌiaàdiàĐoƌƌuzioŶeàattiǀaàeàpassiǀaà

Ŷelleà tƌaŶsazioŶià ĐoŵŵeƌĐialià eà allaà suaà pƌeǀeŶzioŶeà ĐoŶà l͛aƌƌiĐĐhiŵeŶtoà di strumenti di 

individuazione dei conflitti di interessi. Il quadro giuridico risulta migliorato col rafforzamento dei 

ŵeĐĐaŶisŵiàdiàiŶtegƌităàdelàsettoƌeàpuďďliĐoàeàpoteŶziaŵeŶtoàdelàƌegiŵeàƌelatiǀoàall͛iŶfoƌŵatiǀaà

                                                           
417 Spagna, Art. 5 della legge n. 50 del 30 dicembre 1981. 
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patrimoniale, ai conflitti di interesse e all͛iŶĐoŵpatiďilităà deià fuŶzioŶaƌià Ŷell͛aŵŵiŶistƌazioŶeà

statale centrale. Oltƌeàall͛esteŶsioŶeàdeiàteƌŵiŶiàdiàpƌesĐƌizioŶe,àiàƌeatiàlegatiàallaàĐoƌƌuzioŶeàsoŶoà

puniti con maggiore severità, anche per ciò che riguarda le pene c.d. accessorie, con un periodo 

più lungo di interdizione dai pubblici uffici. La definizione di traffico di influenza è stata modificata, 

eàl͛aŵďitoàdelàƌeatoàdiàĐoƌƌuzioŶeàĐoŵŵeƌĐialeàpƌiǀataàğàstatoàaŵpliatoàpeƌàiŶĐludeƌeàsoggettiàĐheà

accettano la promessa di un beneficio o di un vantaggio. Inoltre, la responsabilità penale delle 

imprese è stata ampliata fino a comprendere il reato di appropriazione indebita di risorse 

pubbliche, e quindi ai soggetti giuridici che gestiscono risorse pubbliche o ne sono responsabili418. 

Sono state, poi, proposte modifiche legislative sulle lobby, ed un progetto di legge omnibus contro 

la corruzione.  

IlàĐoŶflittoàdià iŶteƌessiàeàl͛iŶĐoŵpatiďilităàpeƌàgliàaltiàfuŶzioŶaƌiàpuďďliĐiàeà iàŵeŵďƌiàdelàgoǀeƌŶoà

sono stabiliti dalla legge n. 3 del 30 marzo 2015. Già dal 1995 la legge n. 12 aveva introdotto in 

Spagna una novità vicina al blind trust del diritto nordamericano, per ciò che riguarda i conflitti di 

interessi delle alte cariche pubbliche. In caso di forme di partecipazione o controllo di società 

ĐoŵŵeƌĐialiàĐheàeŵettoŶoàtitoliàŶegoziaďiliàdiàǀaloƌeàŶoŶàsupeƌioƌeàaiàϭϬϬ.ϬϬϬàeuƌo,àl͛aƌtiĐoloàϭϯà

dellaà leggeàdispoŶeà Đheà l͛aŵŵiŶistƌazioŶeàdià talià iŶteƌessià deďďaàesseƌeàdelegata,à aà Đuƌaàdeglià

stessi interessati, ad uŶ͛eŶtităàfiŶaŶziaƌiaàƌegistƌataàpƌesso la Comisión Nacional del Mercado de 

Valores per tutto il periodo della durata in carica e per i due anni successivi al termine 

dell͛iŶĐaƌiĐo.àNelàϮϬϬϲàğàstatoàistituitoàl͛UffiĐioàpeƌàiàĐoŶflittiàdiàiŶteƌesse,àossiaàl͛OCIà;͞Oficina de 

Conflictos de Intereses͟Ϳ,àilàƋualeàhaàaǀutoàuŶàadeguatoàpoteŶziaŵeŶtoàŶelàϮϬϭϱ.àEssoàagisĐeàĐoŶà

piena autonomia funzionale ed è responsabile del controllo delle dichiarazioni patrimoniali, delle 

incompatibilità e dei conflitti di interesse delle cariche politiche, nonché della gestione del regime 

di incompatibilità dei dipendenti pubblici statali. Il 28 febbraio 2019 il Congresso ha approvato il 

codice di condotta, che disciplina il comportamento dei deputati obbligandoli ad adottare tutte 

le misure necessarie per evitare di trovarsi in situazioni di conflitto di interessi. Nell͛apƌileàϮϬϭϵàğà

stato adottato un nuovo codice etico per i membri del Parlamento, Governo ed alti funzionari, 

che istituisce un ufficio per il controllo e la verifica dei conflitti di interessi, il quale ha la 

responsabilità di verificare il contenuto delle dichiarazioni che figurano nel registro degli 

interessi419. Tƌaà leà ŵodifiĐheà delà ĐodiĐeà dià ĐoŶdottaà figuƌaà l͛oďďligoà peƌà tuttià ià deputatià dià

                                                           
418 Art. 435 della legge spagnola n. 1 del 2019. 
419 Commissione europea, Relazione sullo Stato di diritto 2020. Capitolo sulla situazione dello Stato di diritto in 
Spagna, Bruxelles, 30/09/2020, p. 4 ss. 
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pubblicare nel portale per la trasparenza del Congresso il loro programma istituzionale, comprese 

leàƌiuŶioŶiàĐoŶàiàƌappƌeseŶtaŶtiàdiàgƌuppiàd͛iŶteƌesse. 

LeàĐoŵpeteŶzeàpeƌàl͛attuazioŶeàdiàpolitiĐheàaŶtiĐoƌƌuzioŶeàeàpeƌàl͛iŶdiǀiduazioŶeàdelàĐoŶflittoàdià

interessi sono, in Spagna, suddivise tra diverse autorità di contrasto. Quelle principali sono 

l͛UffiĐioàpeƌàiàĐoŶflittiàdiàiŶteƌesse,àistituitoàŶelàϮϬϭϱ,àƌespoŶsaďileàdelàĐoŶtƌolloàdellaàsituazioŶeà

patrimoniale, ed il Consiglio di trasparenza e buon governo, istituito nel 2014, che controlla 

l͛aĐĐessoà alleà iŶfoƌŵazioŶi e il rispetto degli obblighi in materia di trasparenza e buona 

amministrazione. Il perseguimento degli illeciti in materia di corruzione rientra, invece, nella 

giurisdizione di un organo giudiziario ad hoc: la Procura speciale contro la corruzione e la 

criminalità organizzata (ACPO)420. Oltre allo svolgimento delle indagini relative all͛azioŶeàpeŶale,à

l͛ACPO può intervenire direttamente nei procedimenti penali per reati specifici di corruzione, 

Ƌualià l͛appƌopƌiazioŶeà iŶdeďitaà dià foŶdià puďďliĐi,à ƌeatià ƌelatiǀià alà tƌaffiĐoà dià iŶflueŶzaà eà Đasià dià

ĐoƌƌuzioŶeàall͛esteƌo.àL͛attività d͛indagineàğàsuppoƌtataàdall͛attiǀităàiŶƋuiƌeŶteàdiàƋuattƌoàdistinte 

unità: ispettori fiscali, responsabili del controllo, autorità di contrasto e funzionari di polizia 

specializzati. 

5.1.2. Punti di forza e criticità del sistema spagnolo anti corruzione 

La percezione della corruzione è minore in Spagna Đheà Ŷelà Ŷostƌoà Paese:à Ŷell͛iŶdiĐeà dià

Transparency International sulla percezione della corruzione del 2021, è al trentaquattresimo 

postoàaàliǀelloàŵoŶdialeàĐoŶàuŶàpuŶteggioàdiàϲϭ/ϭϬϬ,àŵeŶtƌeàl͛ItaliaàğàalàƋuaƌaŶtaduesimo posto 

con un punteggio sensibilmente inferiore, ossia 56/100421. Il 94 per cento degli intervistati 

Ŷell͛iŶdagiŶeàEuƌoďaƌoŵetƌoàϮϬϮϬ,àĐoŶsideƌaàŶelàPaeseàiďeƌiĐo,àlaàĐoƌƌuzioŶeàdiffusa,àĐoŶtƌoàuŶaà

ŵediaà dell͛UŶioŶeà euƌopeaà delà ϳϭà peƌà ĐeŶto,àŵeŶtƌeà ilà ϱϴ per cento si sente personalmente 

danneggiato dalla corruzione, contro una media UE del 26 per cento. Più della metà delle imprese 

spagnole ƌitieŶeà laà ĐoƌƌuzioŶeà uŶà liŵiteà all͛attiǀităà iŵpƌeŶditoƌiale,à sopƌattuttoà iŶà teƌŵiŶià dià

mancanza di concorrenza: nello specifico il 52 per cento considera la corruzione un problema 

ƌadiĐatoàŶell͛iŵpƌesa,àĐoŶtƌoàuŶaàŵediaàeuƌopea del 37 per cento. Altro dato particolarmente 

interessante è rappresentato dalla mancanza di fiducia nei confronti della giustizia: solo il 21 per 

                                                           
420 La legge n. 10 del 24 aprile 1995 ha istituito l'ufficio del procuratore speciale per la repressione dei reati economici 
relativi alla corruzione. 
421 Transparency International, Indice sulla percezione della corruzione (anno 2021). 



236 
 

cento delle imprese ritiene che i corruttori vengano puniti in maniera adeguata e proporzionata 

al danno cagionato alle imprese concorrenti e al Paese. 

I punti ancora da migliorare nel sistema spagnolo di contrasto alla corruzione ed al conflitto di 

interessi, sono daà iŶdiǀiduaƌe,à pƌiŶĐipalŵeŶte,à Ŷellaà ŶeĐessităà dià ƌaffoƌzaƌeà l͛aĐĐessoà aià datià

finanziari nelle fasi antecedenti a quella giudiziaria, nonché la cooperazione ed il coordinamento 

tra le forze impegnate nella lotta contro la corruzione, in particolare polizia e guardia civile. 

Risulta, poi, ancora da rafforzare il sistema di individuazione e contrasto del conflitto di interessi, 

iŶàuŶ͛ottiĐaàdiàpƌeǀeŶzioŶeàeàdeteƌƌeŶzaàdeiàƌeatiàĐoƌƌuttiǀi. NoŶostaŶteàl͛iŶaspƌiŵeŶtoàdelleàpeŶeà

ƌiguaƌdaŶtiàl͛interdizione dai pubblici uffici, non sono state adeguatamente considerate altre pene 

accessorie, utili nel contrasto ai fenomeni corruttivi, quali l͛iŶĐapaĐităà dià ĐoŶtƌattaƌeà ĐoŶ la 

pubblica amministrazione e la sospeŶsioŶeà dall͛eseƌĐizioà deglià uffiĐià diƌettivi delle persone 

giuridiche e delle imprese. Per quanto riguarda la prevenzione della corruzione, a livello regionale 

e locale non sono disponibili specifiche strategie preventive. Il vulnus maggiore del sistema 

spagnolo contro corruzione e conflitto di iŶteƌessiàğ,àtuttaǀia,àl͛asseŶzaàdiàuŶaàŶoƌŵatiǀaàgeŶeƌaleà

di tutela dei segnalatori di reati (c.d. whistleblower), presente in Italia già dal 2012 e potenziata 

nel 2017. Alcune normative settoriali spagnole offrono tutele soltanto parziali ed insufficienti ai 

segnalatori. Soltanto nel 2019 è stata presentata una proposta legislativa organica sulla 

protezione degli informatori, sul tipo di quella italiana, ĐoŶàl͛oďiettiǀoàdiàcolmare le carenze del 

sistema uniformandosi alla normativa europea.  

Ciò che, invece, è stato applicato in Spagna in maniera più incisiva confronto ad altri Paesi europei, 

Đoŵpƌesaàl͛Italia,àğàl͛utilizzo massiccio dell͛iŶtelligeŶzaàaƌtifiĐialeàŶell͛identificazione dei conflitti 

di interessi e della corruzione, quale valido supporto alleàautoƌităàgoǀeƌŶatiǀeàŶell͛iŶdiǀiduazioŶeà

delle misure preventive da adottare o rimodulare. I dati personali processati sono, tuttavia, 

trattati nel pieno rispetto del GDPR. La protezione dei diritti fondamentali nei rapporti con 

l'amministrazione è garantita da autorità indipendenti,àƋualiàilà͞Defensor del Pueblo͟.àTaleàoƌgaŶoà

non riceve istruzioni da alcuna altra autorità e svolge i propri compiti in modo autonomo. Ogni 

anno trasmette al Parlamento una relazione sulle sue attività. In materia di trasparenza dal 2013 

il governo spagnolo ha introdotto norme di amministrazione aperta allo scopo di rafforzare i 

legami tra cittadini e autorità e di sviluppare un dialogo permanente per coinvolgere 

ŵaggioƌŵeŶteàiàĐittadiŶiàŶell͛attuazione delle politiche pubbliche. In tale contesto, la Spagna ha 
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elaďoƌatoà ià ͞Piani per il governo aperto͟, volti a semplificare le procedure e migliorare la 

trasparenza eàl͛accessibilità alle informazioni.  

Per la tutela dei dati personali, la funzione di autorità garante, analoga a quella italiana, è 

ƌiĐopeƌtaàdallaà͞Agencia Española de Protección de Datos͟. La maggior differenza nei confronti 

del nostro Paese, sta nel fatto che le comunità autonome dello Stato iberico possono costituire 

autorità territoriali indipendenti422. La Agencia Española de Protección de Datos viene creata con 

Ley Orgánica 5/1992, quale organo indipendente unipersonale, e viene configurata con Ley 

OƌgĄŶiĐaà ϭϱ/ϭϵϵϵà Đoŵeà ͞eŶteà deà deƌeĐhoà pƷďliĐo,à ĐoŶà peƌsoŶalidadà juƌşdiĐaà pƌopiaà Ǉà pleŶaà

capacidad pública y pƌiǀada͟. L͛autoŶoŵiaà ǀieŶeà iŶà eǀideŶzaà siaà ĐoŶà ƌiguaƌdoà allaà pƌopƌiaà

iŶdipeŶdeŶzaàdaàogŶiàautoƌităàpuďďliĐaàoàpolitiĐa,àsiaàpeƌàl͛autoŶoŵiaàpatƌiŵoŶialeàeàdiàďilaŶĐio.à

Leà fuŶzioŶià dell͛Agencia riguardano il rispetto della normativa sulla protezione dei dati ed il 

controllo della sua applicazione, con specifico riferimento ai diritti di informazione, accesso, 

rettifica, opposizione e cancellazione dei dati. I suoi poteri specifici sono: di indagine e di 

ispezioŶe;àsaŶzioŶatoƌi;àdiàƌisoluzioŶeàdiàĐoŶtƌoǀeƌsieàƌiguaƌdaŶtiàl͛iŶosseƌǀaŶzaàdelleàŶoƌŵeàsullaà

protezione dei dati; potere normativo, limitato a dettare indicazioni sui trattamenti automatizzati. 

L͛ágeŶziaàğàteŶutaàallaàpieŶaàtƌaspaƌeŶzaàdelleàpƌopƌieàdelibere e delle attività svolte, ed i suoi 

criteri di vigilanza e controllo devono avere massima diffusione. In particolare: risponde a 

richieste e reclami dei cittadini; informa i cittadini sui diritti riconosciuti; promuove campagne di 

divulgazione riguardanti il consenso sui dati personali; garantisce la pubblicità dei trattamenti 

pubblicando annualmente un elenco e mantenendo il Registro Generale della Protezione dei Dati. 

‘ileǀaŶteàğàilàƌuoloàdell͛ágeŶziaàŶellaàpƌoduzioŶe normativa, con particolare riguardo ai settori del 

commercio elettronico, delle comunicazioni, della sanità e delle assicurazioni. Ancor più 

iŵpoƌtaŶteàdellaàfuŶzioŶeàsaŶzioŶatoƌiaàdell͛ágeŶzia,àğàlaàfuŶzioŶeàpƌeǀeŶtiǀa, che si manifesta 

principalmente nello svolgimento dei cosiddetti ͞piani ispettivi d'ufficio͟,àattƌaǀeƌsoàiàƋualiàviene 

effettuato un audit del trattamento, ĐoŶàl͛obiettivo di emettere raccomandazioni che permettano 

di migliorare le procedure in un determinato settore423. 

                                                           
422 Cfr., Puente A., La Agencia Española de Protección de Datos como garante del derecho fundamental a la protección 

de datos de carácter personal,à ázpiliĐueta,à ϮϬ,à ϮϬϬϴ,à p.à ϮϬà ͞laà LeǇà OƌgĄŶiĐaà ϭϱ/ϭϵϵϵ,à deà ϭϯà deà diĐieŵďƌe,à deà
Protección de Datos de Carácter Personal, prevé la existencia de la Agencia Española de Protección de Datos en su 
artículo 35, pero asimismo tiene en consideración el modelo autonómico consagrado en nuestra Constitución, 
permitiendo a las Comunidades Autónomas constituiƌàautoƌidadesàautoŶſŵiĐasàdeàĐoŶtƌol,àeŶàsuàaƌtşĐuloàϰϭ͟. 
423 Cfr., Puente A., id., p.28 ss. 
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Nel 2013 è stata approvata la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la 

información pública y buen gobierno. La legge ha posto tre obiettivi: incrementare e rafforzare la 

tƌaspaƌeŶzaàŶell͛attiǀităàpuďďliĐa,àŵediaŶteàoďďlighiàdiàpuďďliĐităàattiǀaàpeƌàleàaŵŵiŶistƌazioŶi;à

riconoscere e gaƌaŶtiƌeà l͛aĐĐessoà all͛iŶfoƌŵazioŶe;à staďiliƌeà glià oďďlighià delà ďuoŶà goǀeƌŶoà Đheà

deǀoŶoàsoddisfaƌeàƌespoŶsaďiliàpuďďliĐiàeàleàĐoŶsegueŶzeàgiuƌidiĐheàdeƌiǀaŶtiàdall͛iŶosseƌǀaŶzaàdià

tali obblighi, con precise responsabilità per tutti coloro che svolgono attività di rilevanza pubblica. 

IŶàpaƌtiĐolaƌeàl͛aƌt.àϮϳàdellaàleggeàiŶàpaƌola,àƌelatiǀoàaiàƌeatiàeàalleàiŶfƌazioŶiàiŶàŵateƌiaàdiàĐoŶflittoà

diàiŶteƌessi,àsaŶĐisĐeàĐheàl͛iŶosseƌǀaŶzaàdelleàŶoƌŵeàdiàiŶĐoŵpatiďilităàoàdiàƋuelleàĐheàdisĐipliŶaŶoà

le dichiarazioni di incompatibilità, sono sanzionate in conformità a quanto disposto dalla 

ŶoƌŵatiǀaàiŶàŵateƌiaàdiàĐoŶflittiàdiàiŶteƌessiàdell͛áŵŵiŶistƌazioŶeàgeŶeƌaleàdelloà“tatoàeàseĐoŶdoà

la rispettiva normativa applicabile.  

5.2. Francia e Inghilterra nel contrasto al conflitto di interessi 

5.2.1. MeĐĐaŶisŵi dell’ordiŶaŵeŶto fraŶĐese per il ĐoŶtrasto al ĐoŶflitto d’iŶteressi 

A differenza di Italia e Spagna, il legislatore francese dal 2013 ha formulato una definizione 

giuƌidiĐaàdiàĐoŶflittoàdià iŶteƌessi.àL͛aƌt.àϮàdellaà leggeàŶ.àϮϬϭϯ-ϵϬϳàdell͛ϭϭàottobre 2013 afferma, 

difatti,àĐheà͞ĐostituisĐeàuŶàĐoŶflittoàdià iŶteƌessiàogŶiàsituazioŶeàdià iŶteƌfeƌeŶzaàtƌaàuŶà iŶteƌesseà

pubblico e degli interessi pubblici o privati che è di natura tale da influenzare o da sembrare 

iŶflueŶzaƌeàl͛eseƌĐizioàiŶdipeŶdeŶte,àiŵpaƌzialeàeàoďiettiǀoàdiàuŶaàfuŶzioŶe͟424. 

La predetta legge stabilisce gli obblighi di probità ed imparzialità che è tenuto a rispettare ogni 

responsabile di una funzione pubblica. In particolare prescrive che ogni persona incaricata di una 

missione pubblica ha il dovere di evitare di porsi in una situazione di conflitto di interessi o di 

rimediarvi immediatamente nel caso del suo sopraggiungere. La definizione ha il merito di 

includere anche il conflitto apparente, in quanto vengono considerati dalla legge francese conflitti 

dià iŶteƌessià aŶĐheà Ƌuelleà ĐoŶdizioŶià iŶà Đuià l͛iŶteƌfeƌeŶzaà seŵďƌià iŶflueŶzaƌeà l͛eseƌĐizioà

indipendente di una funzione pubblica. I meccanismi di prevenzione di eventuali conflitti di 

                                                           
424 Art. 2, par. 1, loi n. 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique,  
modifié par loi n. 2017-1339 du 15 septembre 2017 ͞Au sens de la présente loi, constitue un conflit d͛intérêts toute 
situation d͛interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à 
paraître influencer l͛exercice indépeŶdaŶt,àiŵpaƌtialàetàoďjeĐtifàd͛une fonction͟. 
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interesse posti dalla presente legge sono applicabili a diversi soggetti: membri del Governo, loro 

collaboratori, membri di autorità amministrative indipendenti, dirigenti e dipendenti pubblici, 

ossia i foŶĐtioŶŶaiƌes de l͛État. Le novelle degli ultimi anni al codice penale francese sono 

orientate verso un inasprimento delle sanzioni previste per coloro che commettono il reato di 

͞pƌise illĠgale d͛iŶtĠƌġts͟425. 

L͛aƌt.à ϰϯϮ-ϭϮà delà ĐodiĐeà peŶaleà dispoŶeà Đheà ͞ilà fatto,à Đoŵŵessoà daà uŶaà peƌsoŶaà depositaƌiaà

dell͛autoƌităàpuďďliĐaàoàiŶĐaƌiĐataàdiàuŶaàŵissioŶeàdiàseƌǀizioàpubblico o da una persona investita 

di un mandato elettivo pubblico, di difendere, ottenere di tutelare, o conservare, direttamente o 

iŶdiƌettaŵeŶte,àuŶà iŶteƌesseàƋualsiasiàpƌessoàuŶ͛iŵpƌesaàoàŶell͛aŵďitoàdiàuŶ͛opeƌazioŶeàdiàĐuià

tale persona, al momento dell͛atto,àğàiŶĐaƌiĐata,àiŶàtuttoàoàiŶàpaƌte,àdiàassiĐuƌaƌeàlaàsoƌǀegliaŶza,à

l͛aŵŵiŶistƌazioŶe,àlaàliƋuidazioŶeàoàilàpagaŵeŶto,àğàsaŶzioŶatoàĐoŶàuŶaàpeŶaàdiàdeteŶzioŶeàfiŶoà

aàϱàaŶŶiàeàĐoŶàuŶ͛aŵŵeŶdaàfiŶoàaàϱϬϬ.ϬϬϬàeuƌo,àilàĐuiàiŵpoƌtoàpužàesseƌeàĐoŶdottoàalàdoppio del 

pƌodottoàdeƌiǀaŶteàdall͛iŶfƌazioŶe͟. állaàpaƌiàdegliàaltƌiàPaesiàeuƌopeiàĐoŵeàl͛Italia,àlaàŶoƌŵaàŶoŶà

punisce la situazione soggettiva di conflitto di interessi, ma il fatto giuridico di colui che, investito 

di una funzione pubblica, tuteli un proprio interesse a detrimento di quello pubblico. In Francia, 

poi,à laà ͞difesaà illegaleà dià iŶteƌessi͟à ğà ĐoŶsideƌataà uŶà ƌeato426 anche per i titolari di funzioni 

pubbliche che hanno cessato il loro incarico. L͛atteŶzioŶeàdelàlegislatoƌeàfƌaŶĐeseàŶeiàĐoŶfƌoŶtiàdià

coloro che hanno cessato un incarico pubblico,àğàgiăàpƌeseŶteàdaàŵoltiàaŶŶiàŶell͛oƌdiŶaŵeŶtoà

d͛oltƌalpe,à ĐoŶà leà Ŷoƌŵeà sulà diǀietoà dià paŶtouflage. Tale divieto è stato inserito, dopo la 

Convenzione delle Nazioni Unite di Merida del 2003427, nella maggior parte dei Paesi europei, ed 

è presente Ŷell͛oƌdiŶamento italiano dal 2012 con la legge n. 190428. La regolamentazione del 

fenomeno del pantouflage vieta agli ex-titolaƌià dià iŶĐaƌiĐhià puďďliĐi,à l͛assuŶzioŶeàdià iŶĐaƌiĐhià oà

collaborazioni presso società sottoposte in precedenza alla loro sfera di attribuzioni429. 

Con riferimento ai dipendenti pubblici il regime delle loro incompatibilità e la prevenzione dei 

conflitti di interesse di cui possono risultare protagonisti, sono disciplinati dalla c.d. Loi Le Pors, 

legge n. 83-ϲϯϰà delà ϭϯà luglioà ϭϵϴϯà ͞ƌeĐaŶteà diƌittià edà oďďlighià deià dipeŶdeŶtià puďďliĐi͟.à Nelloà

                                                           
425 Difesa illegale di interessi, reato previsto e punito agli articoli 432.12 e 432-13 del codice penale francese. 
426 PƌeǀistoàeàpuŶitoàdall͛aƌt.àϰϯϮ-13 del codice penale francese. 
427 Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (UNCAC), adottata dall͛ásseŵďleaà geŶeƌaleà ĐoŶà laà
RisoluzioŶeàŶ.àϱϴ/ϰàdelàϯϭàottoďƌeàϮϬϬϯàedàapeƌtaàallaàfiƌŵaàdalàϵàall͛ϭϭàdiĐeŵďƌeàϮϬϬϯàaàMeƌida. 
428 LaàƋualeàhaàaggiuŶtoàilàĐoŵŵaàϭϲàteƌàdell͛aƌt.àϱϯàdelàD.Lgs.àϭϲϱ/ϮϬϬϭ. 
429 Camera dei Deputati, documentazione per le Commissioni, Conflitto di interessi e cariche di governo in Francia, 

Germania, Regno Unito, Spagna e Stati Uniti (A.C. 275, A.C. 1059, A.C. 1832), n. 7 aprile 2014, pp. 10 ss. 
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speĐifiĐoà l͛aƌt.à Ϯϱà dellaà leggeà delà ϭϵϴϯà identifica le attività private che non possono essere 

esercitate da un dirigente o dipendente pubblico. I soggetti che ricoprono incarichi pubblici sono, 

poi, tenuti aà pƌeseŶtaƌeà aà l͛Hauteà áutoƌitĠà pouƌà laà tƌaŶspaƌeŶĐeà deà laà ǀieà puďliƋue,à uŶaà

dichiarazione sulla situazione patrimoniale. Dal 2013430 ğàstatoàiŶtƌodottoàl͛oďďligoàdiàpƌeseŶtaƌeà

all͛autoƌităàdiàĐuiàsopƌa,àaŶĐheàuŶaàdiĐhiaƌazioŶeàdiàiŶteƌessi,àal fine di promuovere meccanismi 

facilitanti la prevenzione dei conflitti di interessi e un efficace contrasto alla corruzione. Nello 

specifico la dichiarazione sulla situazione patrimoniale consente un controllo sui beni personali 

otteŶutiàpƌiŵaàeàdopoàl͛assuŶzioŶeàdiàiŶcarichi pubblici, al fine di valutare se i soggetti pubblici 

hanno usufruito della particolare posizione di potere acquisita al fine di un illecito arricchimento. 

La dichiarazione di interessi consente, invece, di verificare se il soggetto pubblico ha perseguito 

uŶà iŶteƌesseà peƌsoŶaleà aŶtepoŶeŶdoloà all͛iŶteƌesseà geŶeƌale,à siaà duƌaŶteà Đheà dopoà loà

svolgimento di un incarico pubblico. 

Tali stringenti norme contro la corruzione e il conflitto di interessi, hanno fatto sì che la Francia, 

abbia scalato le classifiche sulla percezione della corruzione, ponendosi Ŷell͛aŶŶoà ϮϬϮϭà al 

ventiduesimo posto nella classifica mondiale, con uno score di 71/100431.  

5.2.2. Il conflitto di interessi nel sistema di common law del Regno Unito 

La legge anti corruzione britannica, il Bribery Act, è considerata una delle più severe del mondo, 

ed ha il merito di fissare gli attuali standard per il contrasto ai fenomeni corruttivi di molti Paesi 

europei. Il Regno Unito, nel 2010 ha voluto, difatti, rafforzare il contrasto alla corruzione con 

norme esclusivamente di carattere penale non dotandosi, a differenza di altri Stati Ƌualiàl͛Italiaàeà

la Francia, di un corpo normativo di carattere amministrativo orientato alla prevenzione della 

corruzione. Leàƌegoleà ƌiguaƌdaŶtià ilà ĐoŶflittoàd͛iŶteƌessi sono, pertanto, rimaste ad un livello di 

codici etici e deontologici. Nel 2014, tuttavia, è stata percepita la necessità di un controllo e 

coordinamento nel contrasto alla corruzione, ed una strategia di intervento fondata non solo sulle 

sanzioni e la deterrenza, ma su una vera e propria attività di prevenzione. A tal fine è stato istituito 

l͛IŶteƌ-Ministerial Group on Anti-Corruption, un comitato interministeriale formato da membri 

dell͛eseĐutiǀo,à diƌettoƌià delleà foƌzeà dià polizia,à tƌaà Đuià ilà diƌettoƌeà del Serious Fraud Office, dal 

                                                           
430 Con la Legge organica n. 2013-906 dell͛ϭϭàottoďƌeàϮϬϭϯà͞ƌelatiǀaàallaàtƌaspaƌeŶzaàdellaàǀitaàpuďďliĐa͟,àĐoŶàlaàLeggeà
n. 2013-907 e con decreto n. 2013-1212 del 23 dicembre 2013. I provvedimenti sono stati adottati su precisa richiesta 
delàPƌesideŶteàdell͛epoĐaàHollaŶde. 
431 Transparency International, Indice di percezione della corruzione, anno 2021. 
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DiƌeĐtoƌà ofà PuďliĐà PƌoseĐutioŶsàeà dallaà Ŷuoǀaà figuƌaà dell͛áŶti-Corruption Champion, attivo dal 

luglio del 2015432. 

L͛espeƌieŶzaàdelà‘egŶoàUŶitoànella prevenzione della corruzione è orientata verso la logica del 

coordinamento delle attività delle varie figure eterogenee che fanno parte dell͛IŶteƌ-Ministerial 

Group on Anti-Corruption. áàdiffeƌeŶzaàdelàŵodelloàitaliaŶoàsiàpužàƌisĐoŶtƌaƌeàuŶ͛assenza di poteri 

di vigilanza diretta da parte di autorità indipendenti. Le attività di sorveglianza e controllo 

rimangono, difatti, prerogativa esclusiva delle forze dell͛oƌdiŶe, circoscritte nella logica britannica 

di contrasto pan-criminalistico alla corruzione. Ciò rappresenta sicuramente uno svantaggio nei 

confronti del sistema italiano, ĐheàĐoŶàilàĐoŶfeƌiŵeŶtoàdeiàpoteƌiàdiàĐoŶtƌolloàall͛áNáC,àautorità 

iŶdipeŶdeŶteàdall͛eseĐutiǀo,àha risposto in maniera più decisa con le attività di prevenzione dei 

fenomeni corruttivi. Il modello italiano appare più incisivo ed efficiente, in quanto in grado di 

sommare capacità ispettive e di dialogo con istituzioni e società civile in modo indipendente, e di 

formare un proprio patrimonio conoscitivo a disposizione di tutte le Pubbliche Amministrazioni.  

Èàdaàdiƌe,àtuttaǀia,àĐheàl͛ItaliaàhaàdoǀutoàaffƌoŶtare il problema della corruzione in maniera più 

radicale nei confronti del Regno Unito. La percezione della corruzione in Gran Bretagna è, difatti, 

storicamente, ampiamente più contenuta che nel nostro Paese. Il fenomeno non viene 

considerato dai cittadini britannici, di particolare allarme sociale. L͛iŶdiĐeà dià peƌĐezioŶeà dellaà

corruzione di Transparency International del 2021 vede il Regno Unito all͛uŶdiĐesiŵoàpostoàŶellaà

ĐlassifiĐaàŵoŶdiale,àĐoŶàuŶàƌaŶkàdiàϳϴ/ϭϬϬ,àaàdiffeƌeŶzaàdell͛Italia,àĐheàoĐĐupaàilàƋuarantaduesimo 

posto, con un rank di 56/100. Il radicamento del principio della trasparenza, si fa risalire ad un 

rapporto Nolan Committee del 1995, ove si affermavano i princìpi di selflessness, stabilendo che 

͞iàdeteŶtoƌiàdiàĐaƌiĐheàpuďďliĐheàdeǀoŶoàagiƌeàsolaŵeŶteàiŶàŶoŵeàdelàpuďďliĐoàiŶteƌesse,àeàŶoŶàalà

fiŶeàdiàpeƌseguiƌeàďeŶefiĐiàeĐoŶoŵiĐiàoàdiàaltƌaàŶatuƌaàpeƌàseàstessiàoàiàloƌoàfaŵiliaƌiàoàaŵiĐi͟,àdià

integrity peƌàĐuiàessià͞ŶoŶàdeǀoŶoàassumere obblighi di natura economica o di altro tipo verso 

persone od organizzazioni esterne che potrebbero tentare di influenzarli nello svolgimento del 

loƌoàuffiĐio͟,àedà iŶfiŶeàdià àhonesty per cui è previsto che chiunque ricopra uffici pubblici deve 

                                                           
432 Il modello è analogo al Service Central pour la Prevention de la Corruption (SCPC), attivo in Francia fin dal 1993, 
ĐoŵpeteŶteàŶelàĐooƌdiŶaŵeŶtoàdell͛attiǀităàgoǀeƌŶatiǀa,àƌaĐĐoltaàeàĐoŶdiǀisione di informazioni, collaborazione con 
l͛áutoƌităàgiudiziaƌia. 
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͞diĐhiarare ogni privato interesse correlato alle loro cariche pubbliche, e di adoperarsi per 

ƌisolǀeƌeàogŶiàĐoŶflittoàiŶàŵaŶieƌaàdaàtutelaƌeàl͛iŶteƌesseàpuďďliĐo͟433. 

5.3. La corruzione nei Paesi del Nord Europa  

5.3.1. Il conflitto di interessi in Germania 

Secondoàl͛iŶdiĐeàdiàpeƌĐezioŶeàdellaàĐoƌƌuzioŶeàdi Transparency International, la Germania rientra 

fra i Paesi più virtuosi, essendo posizionata al decimo posto nella classifica mondiale. Tuttavia le 

raccomandazioni contenute nel rapporto di valutazione sul Paese realizzato dal GRECO, Gruppo 

dià“tatiàĐoŶtƌoàlaàĐoƌƌuzioŶe,àl͛oƌgaŶoàdelàCoŶsiglioàd͛EuƌopaàĐheàŵoŶitoƌaàilàliǀelloàdiàĐoŶfoƌŵităà

delleà legislazioŶià deià Paesià ŵeŵďƌià aglià staŶdaƌdà aŶtiĐoƌƌuzioŶeà pƌeǀistià dall͛oƌgaŶizzazioŶe, 

affermano che la Germania debba adottare regole più rigide per migliorare la prevenzione del 

conflitto di interessi e per ottenere una maggiore trasparenza nei processi decisionali, rendendo 

pubbliche le ingerenze delle lobby e delle aziende e garantendo il diritto dei cittadini ad accedere 

a dati e informazioni riguardanti la Pubblica Amministrazione434. Il Paese viene, inoltre, sollecitato 

a rafforzare le disposizioni normative e le politiche contro corruzione e conflitto di interessi, come 

la Direttiva anticorruzione e il Freedom of information act (Foia), per migliorare la trasparenza nel 

governo. Secondo il rapporto, poi, la Germania è riuscita ad attuare solo parzialmente le 

raccomandazioni, rimanendo in ritardo non solo per ciò che riguarda la trasparenza, ma anche 

per il conflitto di interessi dei dirigenti della Pubblica Amministrazione e degli organi di governo. 

GliàosseƌǀatoƌiàdelàG‘ECO,àsottoliŶeaŶoàiŶoltƌeàl͛uƌgeŶzaàdell͛iŶteƌǀeŶtoàdellaàGeƌŵaŶiaàƌiguaƌdoà

ai conflitti di interessi al termine di un incarico pubblico, col rafforzamento del cooling off 

period, periodo di tempo in cui è precluso a un ex dipendente di svolgere attività che siano in 

relazione nei confronti di funzioni precedentemente ricoperte. 

Nonostante la Germania resti uno dei Paesi più virtuosi in materia di corruzione e conflitto di 

interessi, nelle ultime valutazioni il GRECO sottolinea la carenza di miglioramenti significativi per 

aumentare la trasparenza dei processi legislativi. Inoltre il Paese è attualmente sottoposto a una 

procedura di non conformità per non avere applicato le raccomandazioni riferite alla prevenzione 

della corruzione nei confronti dei membri del Bundestang, dei giudici e dei pubblici ministeri.  

                                                           
433 First Report of the Committee on Standards in Public Life, Chairman Lord Nolan, may 1995. 
434 Quinto ciclo di valutazioni del GRECO pubblicato a dicembre 2020. 
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5.3.2. L’eseŵpio virtuoso dei Paesi sĐaŶdiŶavi 

I Paesi scandinavi sono storicamente particolarmente virtuosi in materia di corruzione e conflitto 

di interessi. Secondo gli indici di Transparency International del 2021 Svezia e Norvegia sono 

appaiate al quarto posto nella classifica mondiale per ciò che riguarda la percezione della 

corruzione con un punteggio di 85/100, mentre la Finlandia occupa addirittura il primo posto 

appaiata alla Danimarca, con un punteggio di 88/100. Anche la tipologia di conflitti di interessi è 

differente da quella della maggior parte dei Paesi UE, poiché sono prevalenti quelli di natura non 

pecuniaria. La normativa in materia di corruzione e conflitti di interessi è ridotta confronto al 

modello italiano,àpeƌà laàteŶdeŶzaàall͛autoƌegolaŵeŶtazioŶeàeàall͛adozioŶeàdiàappƌoĐĐiàďasatiàsu 

regole non vincolanti, quali codici etici e protocolli. L͛Italia, al pari degli altri Paesi caratterizzati 

da livelli elevati di burocrazia, presenta una densità normativa sensibilmente maggiore rispetto ai 

Paesi nordici, contraddistinti da Pubbliche Amministrazioni impostate su modelli più manageriali 

e meno burocratici435.  

Il Gruppo di Stati contro la corruzione, GRECO, afferma che la Norvegia sia uno dei Paesi che ha 

attuato o affrontato in modo soddisfacente tutte le raccomandazioni proposte, a partiƌeàdall͛aŶŶoà

ϮϬϭϰ,àdall͛oƌgaŶisŵoàstesso,àƌisultaŶdoàĐosŞàuŶàǀeƌoàeàpƌopƌioàŵodelloàdiàƌifeƌiŵeŶtoàŵoŶdialeà

per la prevenzione ai fenomeni corruttivi e per il contrasto al conflitto di interessi. A partire dal 

rapporto del 2014, difatti, la Norvegia ha introdotto linee guida etiche, elaborate con la 

partecipazione dei membri dello Storting (parlamento norvegese) per affrontare questioni come 

laàpƌeǀeŶzioŶeàdeiàĐoŶflittiàdiàiŶteƌesse,àl͛aĐĐettazioŶeàdiàdoŶiàeàaltƌiàǀaŶtaggiàeàiàĐoŶtattiàĐoŶàteƌzeà

parti, compresi i lobbisti. Sono stati notevoli, inoltre, gli sforzi per potenziare ulteriormente la 

trasparenza e prevenire i conflitti di interesse nel Parlamento e fra i dirigenti della Pubblica 

Amministrazione. 

Infine è da rilevare che il Codice etico del 2017 peƌàiàŵeŵďƌiàdell͛autoƌităàgiudiziaƌia,àǀieŶeàoƌaà

applicato a tutti i pubblici ministeri, ed ai membri della polizia. In conclusione si può affermare 

che la Norvegia rappresenta il modello di riferimento per gli altri Paesi europei in materia di 

corruzione e conflitto di interessi e per il potenziamento della trasparenza pubblica. Sarebbe, 

tuttaǀia,àiŶgeŶuoàpoteƌàpeŶsaƌeàĐheàl͛utilizzoàdiàstƌuŵeŶti,àƌegoleàedàoƌgaŶizzazioŶiàsiŵiliàaŶĐheà

                                                           
435 Cfr. European Parliament, The Effectiveness of Conflict of Interest Policies in the EU-Member States, Policy 
DepaƌtŵeŶtàfoƌàCitizeŶs͛à‘ightsàaŶdàCoŶstitutioŶalàáffaiƌsàENàDiƌeĐtoƌate-General for Internal Policies PE 651.697 -
October 2020. 
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in altri Paesi, possa conseguire risultati analoghi. La complessità di un problema 

multidimensionale di tale portata, difatti, fa sì che risulti sempre necessario considerare il tessuto 

soĐialeà iŶàĐuiàĐiàsiàŵuoǀe,à l͛etiĐaàdellaàpolitiĐaàeàdiàogŶiàaŵŵiŶistƌazioŶeàĐheàsiàpoŶgoŶoàƋualeà

esempio per i cittadini, i valori e la storia di ogni singolo territorio. 

5.4. La gestione del conflitto di interessi nell’UŶioŶe europea 

5.4.1. Le regole europee sulla corruzione e conflitto di interessi 

La frode e la corruzione costituiscono una grave minaccia per la sicurezza e gli interessi finanziari 

dell'Unione europea, poiché creano incertezza tra le imprese, riducendo i livelli di investimento 

ed impedendo il corretto funzionamento del mercato unico, ma soprattutto minando la fiducia 

nei governi, nelle istituzioni pubbliche e nella democrazia in generale. La protezione di tali 

interessi rappresenta, pertanto, una priorità assoluta per le istituzioni dell͛UŶioŶe. La corruzione, 

in particolare, costituisce un terreno fertile per la criminalità organizzata ed il terrorismo, gravi 

minacce alla libertà dei cittadini europei. La base giuridica per la lotta contro la corruzione ed ogni 

altra attività illecita lesiva degliàiŶteƌessiàfiŶaŶziaƌiàdell͛UE è costituita dall͛articolo 325 del Trattato 

sul FuŶzioŶaŵeŶtoàdell͛Unione Europea (TFUE)436, che affida all͛Unione e ai suoi Paesi membri il 

compito di proteggerne il bilancio ed in generale gli interessi finanziari. L͛aƌtiĐoloàϴϯàpaƌagƌafoàϭà

del TFUE437 individua, poi, nella corruzione un crimine di particolare gravità che presenta una 

dimensione transnazionale. Negli ultimi anni le istituzioŶiàdell͛UE hanno voluto razionalizzare e 

                                                           
436 Articolo 325 TFUE ;eǆàaƌtiĐoloàϮϴϬàdelàTCEͿà͞1. L͛Unione e gli Stati membri combattono contro la frode e le altre 
attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell͛Unione stessa mediante misure adottate a norma del presente 
articolo, che siano dissuasive e tali da permettere una protezione efficace negli Stati membri e nelle istituzioni, organi 
e organismi dell͛Unione. 2. Gli Stati membri adottano, per combattere contro la frode che lede gli interessi finanziari 
dell͛Unione, le stesse misure che adottano per combattere contro la frode che lede i loro interessi finanziari. 3. Fatte 
salve altre disposizioni dei trattati, gli Stati membri coordinano l͛azione diretta a tutelare gli interessi finanziari 
dell͛Unione contro la frode. A tale fine essi organizzano, assieme alla Commissione, una stretta e regolare 
cooperazione tra le autorità competenti. 4. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura 
legislativa ordinaria, previa consultazione della Corte dei conti, adottano le misure necessarie nei settori della 
prevenzione e lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell͛Unione, al fine di pervenire a una protezione 
efficace ed equivalente in tutti gli Stati membri e nelle istituzioni, organi e organismi dell͛Unione. 5. La Commissione, 
in cooperazione con gli Stati membri, presenta ogni anno al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle 
misure adottate ai fini dell͛attuazioŶeàdelàpƌeseŶteàaƌtiĐolo͟. 
437 Articolo 83 (ex articolo 31 del TUE),à paƌagƌafoàϭà ͞Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante 
direttive secondo la procedura legislativa ordinaria, possono stabilire norme minime relative alla definizione dei reati 
e delle sanzioni in sfere di criminalità particolarmente grave che presentano una dimensione transnazionale 
derivante dal carattere o dalle implicazioni di tali reati o da una particolare necessità di combatterli su basi comuni. 
Dette sfere di criminalità sono le seguenti: terrorismo, tratta degli esseri umani e sfruttamento sessuale delle donne 
e dei minori, traffico illecito di stupefacenti, traffico illecito di armi, riciclaggio di denaro, corruzione, contraffazione 
di mezzi di pagamento, criminalità informatica e criminalità organizzata͟. 
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modernizzare le norme giuridiche aventi un impatto sulla corruzione e monitorare gli sviluppi nel 

contrasto al conflitto di interessi nei Paesi membri mediante finanziamenti, assistenza tecnica e 

scambio reciproco di esperienze. 

UŶàpassoàiŶàaǀaŶtiàĐoŶtƌoàlaàĐoƌƌuzioŶeàğàƌappƌeseŶtatoàdall͛istituzioŶeàdell͛Ufficio europeo per 

la lotta antifrode (OLAF), il quale conduce indagini amministrative indipendenti su frodi, 

corruzione e ogni altra attività illecita di tipo finanziario, al fine di garantire che il denaro dei 

ĐoŶtƌiďueŶtiàdell͛UE sia utilizzato nel miglior modo possibile per la crescita dell͛UŶioŶe stessa. 

L͛OLáFàhaàaŶĐheàilàĐoŵpitoàdiàindagare sugli abusi gravi ed atti corruttivi commessi dal personale 

e dai membri delle istituzioŶiàdell͛UE, contribuendo in tal modo a rafforzare la fiducia dei cittadini 

nei confronti di tali istituzioni. Un nuovo organismo col compito di indagare in materia di 

corruzione, riciclaggio e frodi transfrontaliere, e soprattutto perseguire e portare in giudizio i reati 

ĐheàledoŶoàglià iŶteƌessiàfiŶaŶziaƌiàdell͛UE,àdiǀeŶtatoàopeƌatiǀoàdalàŵeseàdi giugno del 2021 è la 

Procura europea (EPPO438). Sia le istituzioni che le persone fisiche devono segnalare alla Procura 

europea qualsiasi condotta crimiŶosaàaàdaŶŶoàdelàďilaŶĐioàdell͛UE, unico organo sovranazionale 

che ha il potere di avviare indagini o azioni penali negli Stati membri. EPPO rappresenta un passo 

foŶdaŵeŶtaleàŶellaàĐƌeazioŶeàdelloà͞“pazioàdiàliďeƌtă,àsiĐuƌezzaàeàgiustizia͟439, in un proposito di 

cooperazione rafforzata anche a livello giudiziario, ed integrazione giuridica fra gli Stati membri. 

La Procura europea ha, difatti, compiti di indagine ed azione penale a livello sovranazionale ed un 

tƌasfeƌiŵeŶtoà dià ĐoŵpeteŶzeà dià Ŷatuƌaà giudiziaƌia,à daà oƌgaŶià puďďliĐià ŶazioŶalià adà uŶ͛autoƌităà

europea indipendente. UŶàpuŶtoà foŶdaŵeŶtaleàdell͛EPPOàpeƌà ilà ĐoŶtƌastoà allaà ĐoƌƌuzioŶeàeà alà

ĐoŶflittoà dià iŶteƌessià ƌiguaƌdaà l͛iŶteƌazioŶeà eà laà ĐollaďoƌazioŶe con gli organi di supervisione 

bancaria e finanziaria, con particolare riguardo al ruolo che gli intermediari finanziari possono 

assumere come canale per commettere reati di competenza della Procura europea. A tal fine, è 

essenziale verificare la sussistenza di tutti gli strumenti normativi e organizzativi necessari perché 

lo scambio di informazioni possa avvenire in modo efficiente, e al tempo stesso con garanzie 

incontestabili di legalità. 

IŶàŵateƌiaàdiàĐoŶflittoàdiàiŶteƌessi,àŶell͛ultiŵoàdeĐeŶŶioàl͛UEàha voluto rafforzare in maniera decisa 

la regolamentazione con la Direttiva sugli appalti pubblici 2014/24/UE del Parlamento europeo e 

                                                           
438 European Public Prosecutor's Office, il cui ufficio centrale con sede in Lussemburgo, è formato da un collegio di 
ventidue procuratori europei, ovvero da un procuratore per ogni Paese membro che ha aderito alla EPPO. 
439 Loà͞“pazioàdiàliďeƌtă,àsiĐuƌezzaàeàgiustizia͟àğàdisĐipliŶatoàdagliàaƌtiĐoliàϲϳ-89 (Titolo V, parte III) del TFUE, Trattato 
sulàFuŶzioŶaŵeŶtoàdell͛UŶioŶeàEuƌopea. 
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del Consiglio, del 26 febbraio 2014, e con il Regolamento finanziario 2018/1046 del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio 

geŶeƌaleàdell͛UŶioŶe440. Il Regolamento del 2018 si è interessato alla prevenzione ed alla gestione 

diƌettaàedàiŶdiƌettaàdeiàĐoŶflittiàdiàiŶteƌessi,àesteŶdeŶdoàilàĐaŵpoàd͛azioŶeàanche alle autorità degli 

Stati membri ed a chiunque attui un fondo UE in regime di gestione concorrente. Con tale 

Regolamento le istituzioni europee sono giunte alla determinazione che i conflitti di interessi non 

gestiti correttamente, anche nella fase preventiva, possano incidere negativamente sul processo 

decisionale degli organismi pubblici, provocando una perdita di fiducia del cittadino nella capacità 

delà settoƌeà puďďliĐoà dià opeƌaƌeà iŶàŵodoà iŵpaƌzialeà eà Ŷell͛iŶteƌesseà geŶeƌaleà dellaà soĐietă. La 

ƌifoƌŵulazioŶeà dellaà defiŶizioŶeà dià ĐoŶflittoà dià iŶteƌessià Ŷeà haà aŵpliatoà l͛appliĐaďilită,à

ricomprendendo qualsiasi interesse personale (motivi familiari, affettivi, di affinità politica o 

nazionale, interesse economico) diretto o indiretto che possa pregiudiĐaƌeàl͛eseƌĐizioàiŵpaƌzialeà

ed obiettivo delle funzioni. I soggettià Đheà paƌteĐipaŶoà all͛eseĐuzioŶeà delà ďilaŶĐioà UEà deǀoŶoà

adottaƌeàŵisuƌeàatteàaàpƌeǀeŶiƌeàl͛iŶsoƌgeƌeàdiàĐoŶflittiàdiàiŶteƌessiàŶell͛aŵďitoàdelleàfuŶzioŶiàposteà

sotto la loro responsabilità. Devono, inoltre, risolvere quelle situazioni che possano anche 

soltanto essere percepite oggettivamente come comportanti un conflitto di interessi. 

áll͛iŶsoƌgeŶza di tali rischi,à ilà fuŶzioŶaƌioà iŶà ƋuestioŶeà aǀƌăà l͛oďďligoà dià iŶfoƌŵaƌeà ilà supeƌioƌeà

gerarchico o il delegato competente. Qualora il conflitto venga accertato, il soggetto in questione 

dovrà cessare ogni sua attività nella materia441. Un fondamentale passo avanti nei confronti del 

previgente Regolamento del 2012, consiste della diretta applicabilità delle nuove disposizioni in 

tutti gli Stati membri partecipaŶtiàall͛eseĐuzioŶeàdelàďilaŶĐioàUE,àseŶzaàlaàŶeĐessităàdiàadozioŶeàdià

                                                           
440 Il Regolamento finanziario n. 2018/1046 abroga il previgente regolamento n. 966/2012. 
441 áƌtiĐoloàϲϭà‘egolaŵeŶtoàfiŶaŶziaƌioàUEàŶ.ϭϬϰϲ/ϮϬϭϴà;CoŶflittoàd͛iŶteƌessiͿ,àseĐoŶdoàilàƋualeà͞GliàageŶtiàfiŶaŶziaƌià
ai sensi del capo 4 del presente titolo e le altre persone, comprese le autorità nazionali a tutti i livelli, che partecipano 
all͛eseĐuzioŶeàiŶàƌegiŵeàdiàgestioŶeàdiƌetta,àiŶdiƌettaàeàĐoŶĐoƌƌeŶteàdelàďilaŶĐio,àaŶĐheàpeƌàƋuaŶtoàƌiguaƌdaàiàƌelatiǀià
atti preparatori, all͛auditàoàalàĐoŶtƌollo,àŶoŶàadottaŶoàazioŶiàdaàĐuiàpossaàdeƌiǀaƌeàuŶàĐoŶflittoàtƌaàiàloƌoàiŶteƌessiàeà
Ƌuelliàdell͛UŶioŶe.àEssiàadottaŶoàiŶoltƌeàŵisuƌeàadeguateàaàpƌeǀeŶiƌeàl͛iŶsoƌgeƌeàdiàĐoŶflittiàd͛iŶteƌessiàŶell͛aŵďitoà
delle funzioni poste sotto la loro responsabilità e per risolvere le situazioni che possono oggettivamente essere 
peƌĐepiteàĐoŵeàĐoŵpoƌtaŶtiàuŶàĐoŶflittoàd͛iŶteƌessi.àLaddoǀeàesistaàuŶàƌisĐhioàdiàĐoŶflittoàd͛iŶteƌessiàĐheàĐoiŶǀolgaà
uŶàŵeŵďƌoàdelàpeƌsoŶaleàdiàuŶ͛autoƌităàŶazioŶale,àlaàpeƌsoŶa in questione ne informa il proprio superiore gerarchico. 
QualoƌaàtaleàƌisĐhioàsussistaàpeƌàuŶàŵeŵďƌoàdelàpeƌsoŶaleàstatutaƌio,àlaàpeƌsoŶaàiŶàƋuestioŶeàŶeàiŶfoƌŵaàl͛oƌdiŶatoƌeà
delegatoàĐoŵpeteŶte.àIlàsupeƌioƌeàgeƌaƌĐhiĐoàĐoŵpeteŶteàoàl͛oƌdiŶatoƌeàdelegato conferma per iscritto se è accertata 
l͛esisteŶzaàdiàuŶàĐoŶflittoàd͛iŶteƌessi.àLaddoǀeàesistaàuŶàĐoŶflittoàd͛iŶteƌessi,àl͛autoƌităàĐheàhaàilàpoteƌeàdiàŶoŵiŶaàoà
l͛autoƌităàŶazioŶaleàĐoŵpeteŶteàassiĐuƌaàĐheàlaàpeƌsoŶaàiŶàƋuestioŶeàĐessiàogŶiàsuaàattiǀităàŶellaàŵateƌia.àL͛oƌdiŶatoƌeà
delegatoà oà l͛autoƌităà ŶazioŶaleà ĐoŵpeteŶteà assiĐuƌaà Đheà siaà iŶtƌapƌesaà Ƌualsiasià altƌaà azioŶeà appƌopƌiataà
ĐoŶfoƌŵeŵeŶteà alà diƌittoà appliĐaďile.à áià fiŶià delà paƌagƌafoà ϭ,à esisteà uŶà ĐoŶflittoà d͛iŶteƌessià ƋuaŶdoà l͛eseƌĐizioà
imparziale eàoďiettiǀoàdelleàfuŶzioŶiàdiàuŶàageŶteàfiŶaŶziaƌioàoàdiàuŶ͛altƌaàpeƌsoŶaàdiàĐuiàalàpaƌagƌafoàϭàğàĐoŵpƌoŵessoà
da motivi familiari, affettivi, da affinità politica o nazionale, da interesse economico o da qualsiasi altro interesse 
personale diretto o indiretto͟. 
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misure nazionali di attuazione. LeàautoƌităàŶazioŶaliàƌestaŶo,àtuttaǀia,àĐoŵpeteŶtiàpeƌàl͛adozioŶeà

di norme nazionali complementari più dettagliate, con qualsiasi altra azione appropriata, come 

staďilitoàall͛aƌt. 61 paragrafo 2, del Regolamento. 

TutteàleàƌegoleàsulàĐoŶflittoàdiàiŶteƌessiàsoŶoàuŶifoƌŵateàall͛iŶsegŶaàdellaàpƌeǀeŶzioŶe,àpeƌàfaƌàsŞà

che ogni situazione a rischio venga ad essere affrontata tempestivamente prima che possa dare 

luogo ad atti illeciti. Tali precetti, difatti, mirano a prevenire che un soggetto si trovi in una 

situazione di esercizio del proprio potere che possa pregiudicarne l͛iŵpaƌzialităàdiàgiudizio in base 

ad interessi personali, privilegiando una determinata scelta piuttostoàĐheàuŶ͛altƌa.àOve il conflitto 

d͛iŶteƌessià doǀesseà ĐoŶĐƌetizzaƌsi,à l͛UEà ƌitieŶeà ŶeĐessaƌiaà uŶaà ǀalutazioŶeà d͛iŵpattoà

sull͛eseĐuzioŶeàdelà suoàďilaŶĐio,àalà fiŶeàdiàdeteƌŵiŶaƌeà ià ƌiŵediàadeguati,àƋualià l͛aŶŶullaŵeŶtoà

della procedura di aggiudicazione, il recupero dei fondi erogati, la sospensione dei pagamenti.  

IlàĐoŶĐettoàdiàĐoŶflittoàd͛iŶteƌessiàsiàƌifeƌisĐeàaiàĐasiàiŶàĐuiàleàpeƌsoŶeàĐheàpaƌteĐipaŶoàall͛eseĐuzioŶeà

del bilancio siàtƌoǀaŶoàiŶàuŶaàdelleàsituazioŶiàpƌeǀisteàall͛aƌtiĐolo 61 del Regolamento del 2018, 

ossia situazioni in cui la capacità delle persone in questione di esercitare il proprio ruolo in modo 

imparziale e obiettivo è compromessa da motivi familiari, affettivi, da affinità politica o nazionale, 

da interesse economico o da qualsiasi altro interesse personale diretto o indiretto. Nel contesto 

delleàpƌoĐeduƌeàdiàaggiudiĐazioŶe,à l͛aƌtiĐolo 61 del Regolamento finanziario del 2018 si applica 

agli ordinatori, ai soggetti coinvolti nella procedura di aggiudicazione, ai responsabili della stessa 

e a coloro che partecipano alle fasi di preparazione, apertura e valutazione. Le regole sul conflitto 

di interessi definite all͛aƌtiĐolo 61 non si applicano, invece, ai partecipanti alleàgaƌeàd͛appalto,à

ossia ai candidati, agli offerenti, ovvero ai richiedenti. Per ciò che riguarda i candidati ad una gara 

d͛appalto,àdifatti, i tentativi di influenzare indebitamente una procedura di aggiudicazione o di 

ottenere informazioni riservate dovrebbero essere trattati come illecito amministrativo o quanto 

ŵeŶoàĐoŵeàgƌaǀeàilleĐitoàpƌofessioŶaleàeàĐoŵpoƌtaƌeàl͛esĐlusioŶeàdallaàpaƌteĐipazioŶeàallaàgaƌa, 

feƌŵaà ƌestaŶdoà uŶ͛eǀeŶtualeà ƌespoŶsaďilităà peŶale. Nel contesto specifico delle procedure di 

aggiudicazione il Regolamento442 distingue quattro situazioni: ĐoŶflittià d͛iŶteƌesse diretto o 

indiretto, aà Ŷoƌŵaà dell͛aƌtiĐolo 61; tentativi di influenzare indebitamente una procedura di 

aggiudicazione o di ottenere informazioni riservate; partecipazione alla preparazione dei 

documenti utilizzati nella procedura di aggiudicazione; interessi professionali confliggenti. È 

                                                           
442  Considerando 104 Regolamento finanziario UE n.1046/2018. 
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ŶeĐessaƌiaàuŶaàǀalutazioŶeàĐasoàpeƌàĐasoàpeƌàĐoŶfeƌŵaƌeàĐheàlaàsituazioŶeàdiàĐoŶflittoàd͛iŶteƌessià

possaà iŶĐideƌeà ŶegatiǀaŵeŶteà sull͛eseĐuzioŶeà delà ĐoŶtƌatto.à IŶà Đasoà dià ĐoŶfeƌŵaà l͛offeƌtaà

corrispondente è respinta. La valutazione dovrebbe includere una procedura in contraddittorio 

ĐoŶà l͛opeƌatoƌeà iŶteƌessatoà eà doǀƌeďďeà ďasaƌsià suà Đƌiteƌià oggettiǀià Đheà ĐoŶfeƌŵiŶoà l͛iŶteƌesseà

confliggente, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e trasparenza. 

5.4.2. Omogeneizzazione degli strumenti normativi europei sul conflitto di interessi 

L͛UŶioŶeà euƌopeaà haà ĐoŶfeƌito,à Ŷell͛ultiŵoà deĐeŶŶio,à uŶ͛iŵpoƌtaŶzaà pƌiŵaƌiaà alà ĐoŶflitto di 

interessi con l͛eŵaŶazioŶeà dià ƌegoleà piƶà stƌiŶgeŶti,à pƌeoĐĐupaŶdosi,à altƌesŞ,à dià pƌoŵuoǀeƌeà

uŶ͛iŶteƌpƌetazioŶe ed applicazione uniformi delle normative, su tutto il territorio comunitario ed 

in ognuno dei Paesi membri. A tal fine la Commissione europea ha pubblicato numerose 

comunicazioni di orientamento, chiarendo i punti più controversi o ambigui di Regolamenti e 

Direttive in materia di conflitto di interessi e fornendo, altresì, esempi e vademecum443 per 

facilitarne la lettura edàuŶifoƌŵaƌŶeàl͛appliĐazioŶe.  

Bisogna aggiungere, poi, che al fine di evitare i ĐoŶflittiàtƌaàleàŶoƌŵeàdelàdiƌittoàdell͛UE e quelle 

nazionali, le istituzioni dei Paesi membri chiamate concretamente ad applicare il diritto o a 

svolgere funzioni giuƌisdizioŶalià deǀoŶoà ƌiĐoƌƌeƌeà all͛interpretazione del diritto nazionale 

conforme al diƌittoà dell͛UŶioŶe. L͛oďďligoà dià iŶteƌpƌetazioŶeà ĐoŶfoƌŵeà alà diƌittoà dell͛UEà viene 

elaborato per la prima volta nel 1984 dalla Corte di giustizia nella causa Von Colson e Kamann444, 

e iŶtƌodottoàŶell͛oƌdiŶaŵeŶto dell͛UE. 

La trasparenza è un elemento foŶdaŵeŶtaleàpeƌàpƌeǀeŶiƌeàiàĐoŶflittiàd͛iŶteƌessiàiŶàƋualsiasiàfaseà

dell͛eseĐuzioŶeàdelàďilaŶĐioàdell͛UE.àLeàistituzioŶiàdell͛Unione e le autorità nazionali, a qualsiasi 

livello, devono elaborare misure omogenee Ŷell͛aŵďitoàdeiàloƌoàsisteŵiàdiàĐoŶtƌolloàpeƌàgaƌaŶtiƌeà

                                                           
443 Come il vademecum sugli appalti pubblici ed il vademecum sulle sovvenzioni, documenti redatti dal Servizio 
finanziario centrale della Commissione, Direzione generale del Bilancio. 
444 Causa 14/83, con sentenza del 10 aprile 1984, nella quale la Corte di Giustizia ha stabilito che le giurisdizioni 
nazionali sono obbligate ad interpretare ed applicare le norme interne di diritto civile in modo tale da garantire 
uŶ͛effettiǀaàsaŶzioŶeàdeiàtƌattaŵenti discriminatori sulla base del sesso, in conformità con le Direttive dell͛UŶioŶe, e 
nello specifico con la Direttiva 76/207/CEE. La Corte di giustizia ha individuato il fondamento giuridico 
dell͛iŶteƌpƌetazioŶeà ĐoŶfoƌŵeà alà diƌittoà dell͛UŶioŶeà Ŷelà pƌiŶĐipio di leale cooperazione previsto ex articolo 4, 
paragrafo 3, TUE, in base al quale gli Stati membri sono tenuti ad adottare ogni misura di carattere generale 
o paƌtiĐolaƌeàattaàadàassiĐuƌaƌeàl͛eseĐuzioŶeàdegliàoďďlighiàdeƌiǀaŶtiàdalàtƌattatoàsull͛UŶioŶe europea o conseguenti 
aglià attià delleà istituzioŶià dell͛UŶioŶe.à Tƌaà Ƌuestià ƌieŶtƌaà aŶĐheà l͛oďďligoà deglià oƌgaŶià ŶazioŶalià dià teŶeƌà ĐoŶto,à
Ŷell͛iŶteƌpƌetaƌeàe appliĐaƌeàilàdiƌittoàŶazioŶaleàsuàĐuiàpƌeǀaleàƋuelloàdell͛UŶioŶe,àdelàteŶoƌeàletteƌaleàe delle finalità 
peƌseguiteàdalàdiƌittoàdell͛UE. 
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la trasparenza e la rendicontabilità. Una delle principali finalità della comunicazione della 

CoŵŵissioŶeà͞OƌieŶtaŵeŶtiàsullaàpƌeǀeŶzioŶeàeàsulla gestioŶeàdeiàĐoŶflittiàd͛iŶteƌessiàaàŶoƌŵaà

delàƌegolaŵeŶtoàfiŶaŶziaƌio͟445, ğàdià͞pƌoŵuoǀeƌeàuŶ͛iŶteƌpƌetazioŶeàeàuŶ͛appliĐazioŶeàuŶifoƌŵià

delleàŶoƌŵeàsullaàpƌeǀeŶzioŶeàdeiàĐoŶflittiàd͛iŶteƌessiàpeƌàgliàageŶtiàfiŶaŶziaƌiàeàilàpeƌsoŶaleàdelleà

istituzioni dell͛UEà Đheà paƌteĐipaŶoà all͛eseĐuzioŶe,à alà ŵoŶitoƌaggioà eà alà ĐoŶtƌolloà delà ďilaŶĐioà

dell͛UEàiŶàƌegiŵeàdiàgestioŶeàdiƌetta/iŶdiƌetta/ĐoŶĐoƌƌeŶte͟. 

laàdiĐhiaƌazioŶeàdiàasseŶzaàdiàĐoŶflittiàd͛iŶteƌessiàed una dichiarazione relativa agli interessi attuali 

e passati, sono strumenti necessari in tutto il territorio UE per individuare e gestire le situazioni 

diàĐoŶflittoàd͛iŶteƌessi. Per ciò che riguarda gli interessi passati, essi sono pertinenti nella misura 

in cui la persona continua ad avere obblighi o responsabilità derivanti da posizioni o impieghi 

pregressi. La dichiarazione di interessi passati può essere limitata, secondo la comunicazione della 

Commissione, ad un periodo di cinque anni o estendersi a tutto il periodo in cui la persona 

continua ad avere responsabilità o obblighi relativi a tali posizioni o impieghi pregressi. 

Nell͛aŵďitoà deglià appaltià l͛uŶifoƌŵităà dell͛appliĐazioŶeà delleà ƌegoleà ğà uŶà pƌiŶĐipioà dià pƌiŵaƌiaà

iŵpoƌtaŶza,à poiĐhĠà uŶ͛attuazioŶeà difforme della normativa darebbe vita a disparità di 

trattamento dei candidati. A tal fine è stabilito dalla Commissione446, che le amministrazioni 

aggiudicatrici degli Stati membri sono tenute a rispettare i principi fondamentali del trattato in 

generale e il principio della parità di trattamento in particolare. Di conseguenza il principio di 

trasparenza si applica, in questo contesto, per garantire che possa essere accertato il rispetto del 

principio della parità di trattamento obbligando gli Stati membri a provvedere affinché le 

amministrazioni aggiudicatrici adottino misure adeguate per prevenire, individuare e porre 

rimedio in modo efficace a conflitti di interessi e ad evitare ogni distorsione della concorrenza447. 

Nel contesto delle procedure di aggiudicazioŶeà iŶàĐuià l͛UE agisce in qualità di amministrazione 

aggiudicatrice o di erogatore, il conflitto di interessi viene individuato uniformemente nei casi in 

ĐuiàiàsoggettiàĐoiŶǀoltiàsiàtƌoǀiŶoàiŶàƋuelleàsituazioŶiàpƌeǀisteàdall͛aƌt.àϲϭà‘FàϮϬϭϴ,àossiaàƋuaŶdo la 

capacità di esercitare il proprio ruolo in modo imparziale e obiettivo sia compromessa ͞da motivi 

familiari, affettivi, da affinità politica o nazionale, da interesse economico o da qualsiasi altro 

                                                           
445 Comunicazione della Commissione n. 2021/C 121/01. 
446 Id. 
447 IŶàappliĐazioŶeàdell͛aƌt.àϮϰàdellaàDiƌettiǀaàϮϬϭϰ/Ϯϰ/UE. 
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interesse personale diretto o indiretto͟448. Il riferimento ad ogni interesse diretto o indiretto 

rende la formulazione molto ampia, includendo anche interessi non economici, quali favori o 

ospitalità, ovvero derivare dal coinvolgimento in organizzazioni o doveri di lealtà di qualsiasi 

origine. Il concetto di ĐoŶflittoàdiàiŶteƌessi,àĐosŞàĐoŵeàdefiŶitoàall͛aƌtiĐoloàϲϭà‘FàϮϬϭϴàŶoŶàsiàappliĐaà

ai partecipanti, ossia a candidati, offerenti o richiedenti, e non deve essere utilizzato in 

riferimento ad essi. Situazioni specifiche che coinvolgono i partecipanti possono, invece, essere 

qualificate come grave illecito professionale. Sono i casi in cui il partecipante: conclude accordi 

con terzi allo scopo di provocare distorsioni della concorrenza; tenta di influenzare indebitamente 

ilàpƌoĐessoàdeĐisioŶaleàdell͛aŵŵiŶistƌazione aggiudicatrice nel corso di una procedura di appalto; 

ĐeƌĐaàdiàotteŶeƌeàiŶfoƌŵazioŶiàƌiseƌǀateàĐheàpossaŶoàĐoŶfeƌiƌgliàǀaŶtaggiàiŶdeďitiàŶell͛aŵďitoàdellaà

procedura449. 

Un punto controverso, spesso interpretato in maniera non omogenea dai singoli Paesi membri, 

ha riguardato i conflitti di interessi derivanti da rapporti familiari, poiché i contorni della 

definizione di famiglia non sono universalmente riconosciuti né delimitati nella legislazione 

dell͛UE e nessun regolamento o direttiva ha mai chiarito se il concetto di famiglia debba essere 

circoscritto al solo nucleo di familiari conviventi, se riguardi soltanto coniuge, ascendenti e 

discendenti, ovvero se debba essere considerata una più ampia nozione di famiglia allargata. A 

tale riguardo la comunicazioŶeà dellaà CoŵŵissioŶeà Ŷ.à ϮϬϮϭ/Cà ϭϮϭ/Ϭϭà ͞OƌieŶtaŵeŶtià sullaà

pƌeǀeŶzioŶeàeà sullaà gestioŶeàdeià ĐoŶflittià d͛iŶteƌessià aà Ŷoƌŵaàdelà ƌegolaŵeŶtoà fiŶaŶziaƌio͟,à haà

chiarito preliminarmente che da un rapporto familiare non debba derivare automaticamente un 

conflittoà d͛iŶteƌessi.à Oǀe,à iŶǀeĐe,à l͛iŵpaƌzialităà ǀeŶisseà Đoŵpƌoŵessa,à ďisogŶaà distiŶgueƌeà fƌaà

rapporti familiari ed affettivi, poiché per aversi un conflitto di interessi non occorre che vi sia 

anche un legame affettivo tra i familiari stessi. Secondo il documento di orientamento della 

Commissione, i rapporti qualificabili come vincoli di appartenenza a una famiglia possono variare 

fra Paesi membri e devono essere analizzati nel contesto giuridico e culturale. Viene chiarito, 

tuttavia, che i familiari debbano comprendere, oltre al coniuge ed ai parenti più stretti, anche i 

collaterali fino ai cugini di primo grado, nonché affini, ossia suoceri, cognati, generi e nuore, ed 

                                                           
448 Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 che stabilisce 
leàƌegoleàfiŶaŶziaƌieàappliĐaďiliàalàďilaŶĐioàgeŶeƌaleàdell͛UŶioŶe,àĐheàŵodifiĐaàiàƌegolaŵeŶtià;UEͿàŶ.àϭϮϵϲ/ϮϬϭϯ,à;UEͿà
n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) 
n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012. 
449 CasiàeleŶĐatiàall͛aƌtiĐoloàϭϯϲ,àpaƌagƌafoàϭ,àletteƌaàĐͿ,à‘FàϮϬϭϴ. 
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infine patrigni, matrigne e figliastri. La sussistenza di uno dei suddetti rapporti familiari dovrebbe 

esseƌeàĐoŶsideƌataàuŶaàsituazioŶeàoggettiǀaŵeŶteàpeƌĐepitaàĐoŵeàuŶàĐoŶflittoàd͛iŶteƌessi. 
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Conclusioni 

L͛uŶiǀeƌsoàoĐĐultoàdellaàĐoƌƌuzioŶeàŶoŶàĐoŶseŶteàdiàpoteƌàelaďoƌaƌeàdelleàstatistiĐheàutilizzaŶdo 

dati certi ed inequivocabili. Anche le statistiche giudiziarie forniscono un quadro soltanto parziale 

della diffusione del fenomeno, mostrando esclusivamente la sua parte emergente, mentre quella 

sommersa, perciò più insidiosa, rimane ignota. Un utile indicatore per stimare la diffusione della 

corruzione, nonostante ovvie distorsioni della realtà450 è, pertanto, fornito dalla sua percezione 

fra i cittadini. Le rilevazioni di Transparency International rappresentano un credibile strumento 

ƌiguaƌdaŶteà laà peƌĐezioŶeà dellaà ĐoƌƌuzioŶe.à Nell͛ultima rilevazione del 2021 l͛Italiaà oĐĐupaà ilà

ƋuaƌaŶtaduesiŵoàpostoàsuàĐeŶtottaŶtaàPaesiàdià tuttoà ilàŵoŶdo,àŵeŶtƌeàŶell͛UŶioŶeàeuƌopeaàğà

diciassettesima su ventisette. Il dato incoraggiante di questa rilevazione consiste nel trend 

positivo del nostro Paese Ŷell͛ultiŵoàdeĐeŶŶio451, soprattutto grazie alle normative che dal 2012 

sono divenute sempre più accurate e severe in tema di corruzione. L͛iŶtƌoduzioŶeàdiàuŶàappaƌatoà

di tutele per il whistleblower e di nuove fattispecie di reato più aderenti alla realtà452, hanno 

foƌŶitoàǀalidiàstƌuŵeŶtiàaiàfiŶiàdell͛iŶdiǀiduazioŶeàdeiàfeŶoŵeŶiàĐoƌƌuttiǀiàed hanno rappresentato 

un efficace deterrente, poiché le probabilità di non essere perseguiti penalmente o di subire 

sanzioni blande, sono notevolmente diminuite. A ciò va aggiuŶtoà l͛aŵpliaŵeŶtoà deià poteƌià dià

vigilanza e controllo, sanzionatori e di commissariamento dell͛áutoƌităàNazioŶaleàáŶtiàCoƌƌuzioŶe. 

L͛áNáCàsiàğàŵostƌata,àŶegliàaŶŶi,àuŶàǀeƌoàeàpƌopƌioàĐaƌdiŶeàpeƌàĐižàĐheàƌiguaƌdaà ilàĐoŶtƌastoàaià

fenomeni illeciti ed alle irregolarità, in particolare nel settore degli appalti pubblici. Ciò che invece 

è mancato nelle recenti normative anticorruzione è un adeguato potenziamento dei c.d. reati 

seŶtiŶella,àƋualià l͛aďusoàd͛uffiĐio,à ilà falsoà iŶàďilaŶĐioàeàalcuni reati tributari, nei quali è, spesso, 

Đelatoàl͛eǀeŶtoàĐoƌƌuttiǀo.  

Bisogna tuttavia sottolineare anche altri due fattori fondamentali che hanno contribuito al 

conseguimento di risultati positivi: un sostanziale orientamento verso la prevenzione del 

fenomeno tramite un approccio di tipo manageriale alla gestione dei conflitti di interessi, e 

                                                           
450 Secondo Lambsdorff J. G., How corruption in government affects public welfare – A review of theories, Center for 
Globalization and Europeanization of the Economy, Göttingen, 2001, p. 2 ss., la percezione può, ad esempio, 
cambiare rapidamente a seguito di scandali politici. 
451 Nelà ϮϬϭϭà l͛Italiaà eƌaà alà sessaŶtaŶoǀesiŵoà postoà ĐoŶà uŶaà ǀalutazioŶeà dià ϯ,ϵà suà ϭϬ,à ŵeŶtƌeà iŶà Euƌopaà eƌaà alà
quartultimo, davanti solo a Grecia, Romania e Bulgaria. Nel panorama mondiale ha scalato, pertanto, ben 27 posizioni 
in un decennio. Tale progressione non è stata eguagliata da altri Paesi negli ultimi 10 anni.  
452 ádàeseŵpioàilàtƌaffiĐoàdiàiŶflueŶzeàilleĐiteà;ϯϰϲàďisàĐ.p.Ϳ,àl͛iŶduzioŶeàiŶdeďitaàaàdaƌeàoàpƌoŵetteƌeàutilităà;ϯϭϵàƋuateƌà
Đ.p.Ϳàeàl͛autoƌiĐiĐlaggioà;ϲϰϴàteƌ-1 c.p.). 
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l͛utilizzoàdelleàpiƶàsofistiĐateàteĐŶologieàiŶfoƌŵatiĐheàdiàiŶtelligeŶzaàaƌtifiĐialeàpeƌàl͛iŶdiǀiduazioŶeà

di aree e situazioni ad alto rischio. Nell͛ultiŵoàdeĐeŶŶioàl͛appƌoĐĐioàgiuƌidiĐoàdelàPaeseàall͛attiǀităà

di contrasto alla corruzione è, difatti, profondamente mutato, privilegiando la prevenzione nei 

confronti della repressione del fenomeno. La prevenzione dei fenomeni corruttivi individua il 

pƌopƌioà fulĐƌoà Ŷell͛eŵeƌsioŶeà delà ĐoŶflittoà dià iŶteƌessi. Pur non essendovi una definizione 

univocamente riconosciuta di conflitto di interessi, appare convincente quella propostaàdall͛OC“Eà

(Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo EconomicoͿ,àseĐoŶdoàlaàƋuale:à͞Un conflitto di 

interessi implica un conflitto tra la missione pubblica e gli interessi privati di un funzionario 

puďďliĐo,à iŶà Đuià Ƌuest͛ultiŵoà possiedeà aà titolo privato interessi che potrebbero influire 

iŶdeďitaŵeŶteàsull͛assolǀiŵeŶtoàdeiàsuoiàoďďlighiàeàdelleàsueàƌespoŶsaďilităàpuďďliĐi͟. Si tratta di 

situazioŶià iŶà gƌadoà dià Đoŵpƌoŵetteƌe,à aŶĐheà soloà poteŶzialŵeŶte,à l͛iŵpaƌzialităà ƌiĐhiestaà alà

dipendente pubblico453 Ŷell͛esercizio del potere decisionale, in quanto portatore di interessi della 

sua sfera privata Đheà potƌeďďeƌoà iŶflueŶzaƌeà ŶegatiǀaŵeŶteà l͛eseƌĐizioà iŵpaƌzialeà eà oďiettiǀoà

delle sue funzioni.  

Per ciò che riguarda il conflitto di interessi nello specifico settore del procurement pubblico, esso 

si ha quando il personale di una stazione appaltante o un prestatore di servizi che interviene nello 

svolgimento della procedura di aggiudicazione o può influenzarne il risultato ha, direttamente o 

indirettamente, un interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua 

imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura. Costituiscono situazioni di conflitto di 

iŶteƌessiàƋuelleàĐheàdeteƌŵiŶaŶoàl͛oďďligoàdiàasteŶsioŶeàpƌeǀisteàdall͛aƌtiĐoloàϳ del decreto del 

Presidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013454. Un conflitto di interessi non 

adeguataŵeŶteàaffƌoŶtatoàŶell͛aŵďitoàdiàuŶaàpƌoĐeduƌaàd͛appaltoàiŶfluisĐeàsullaàƌegolaƌităàdellaà

stessa e comporta una violazione dei princìpi di trasparenza e parità di trattamento che una gara 

ad evidenza pubblica deve rispettare. Anche un conflitto di interessi soltanto potenziale, rischia 

                                                           
453 Il dipendente pubblico in conflitto di interessi può avere qualunque mansione nella Pubblica Amministrazione ed 
esseƌeàgeƌaƌĐhiĐaŵeŶteàiŶseƌitoàiŶàƋualuŶƋueàliǀelloàdell͛oƌgaŶigƌaŵŵaàdell͛aŵŵiŶistƌazioŶe. Può essere in conflitto 
di interessi il RUP, i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti 
endoprocedimentali e il provvedimento finale. 
454 áƌt.àϳàĐoŵŵaàϭàDP‘àŶ.àϲϮàdelàϭϲàapƌileàϮϬϭϯà;OďďligoàdiàásteŶsioŶeͿà͞IlàdipeŶdeŶteàsià àastieŶeàdalàpaƌteĐipaƌeà
all͛adozioŶeàdiàdeĐisioŶiàoàadàattività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il 
secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, 
ovvero, di soggetti od  organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di 
credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore,  procuratore o agente, 
ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o  stabilimenti di cui sia amministratore o 
gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. 
“ull͛asteŶsioŶeàdeĐideàilàƌespoŶsaďileàdell͛uffiĐioàdiàappaƌteŶeŶza.à 
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diàǀiolaƌeàiàpƌiŶĐŞpiàdiàiŶtegƌităàedàiŵpaƌzialităàdelàpƌoĐessoàdeĐisioŶaleàdell͛aŵŵiŶistƌazioŶe,àĐoŶà

una peƌditaà dià fiduĐiaà delà ĐittadiŶoà Ŷeià ĐoŶfƌoŶtià dià Ƌuest͛ultiŵa,à eà ĐoŶsegueŶteà daŶŶoà dià

immagine.  

L͛utilizzoà dellaà teĐŶologiaà edà iŶà paƌtiĐolaƌeà deià ďigà dataà aŶalǇtiĐsà iŶà taleà aŵďito,à deǀeà esseƌeà

considerato come una grande opportunità e non come una minaccia, poiché permette di 

individuare aree di concentrazione di conflitti di interessi e a rischio di fenomeni corruttivi, e 

risolvere tali conflitti con una strategia di prevenzione. Perché non sia percepito come una 

ŵiŶaĐĐia,à l͛utilizzoàdeiàďigàdataàpeƌà l͛iŶdividuazione di situazioni anomale, le c.d. red flag, deve 

avvenire sempre nel pieno rispetto dei diritti umani e della privacy. Per ciò che riguarda i diritti 

umani è necessario tenere costantemente in considerazione la Costituzione repubblicana del 

nostro Paese e le convenzioni sovranazionali, in particolare la Convenzione Europea dei Diritti 

dell͛Uoŵo. Con riguardo alla privacy è necessario, invece, un contemperamento di interessi, ossia 

l͛esigeŶzaàdualistica di prevenire la corruzione tramite l͛iŶdiǀiduazione del conflitto di interessi, 

senza tuttavia comprimere in maniera eccessiva il diritto alla tutela dei dati personali. Il GDPR del 

2016 ha un ruolo primario nel diritto di ogni individuo alla tutela dei propri dati, in quanto fissa 

delle regole a livelloàeuƌopeo,àiŶàdifesaàdelàdiƌittoàallaàpƌiǀaĐǇàĐoŶteŵpeƌaŶdoloàĐoŶàl͛esigeŶzaàdià

trasparenza, ponendo altresì un limite alla valenza delle decisioni automatizzate. 

Le nuove tecnologie hanno cambiato la vita di ogni essere umano, migliorandone la qualità, ma 

nel contempo hanno fatto sorgere problematiche etico-giuridiche non indifferenti455. Fra le 

innovazioni degli ultimi anni, in particolare, i big data analytics costituiscono una delle opportunità 

piƶàƌileǀaŶti,àseàŶoŶàƌiǀoluzioŶaƌie,àiŶàĐaŵpiàƋualiàlaàƌiĐeƌĐaàsĐieŶtifiĐa,àl͛offeƌtaàdiàďeŶiàeàseƌǀizi,àlaà

medicina, assumendo anche un ruolo sociale nella trasmissione della conoscenza456.àL͛iŶtelligenza 

artificiale e le tecniche di machine learning457 unitamente all͛utilizzoàdeiàďigàdataàĐoŶseŶtono, a 

differenza del passato, di assemblare grandi quantità di dati eterogenei provenienti da fonti 

profondamente differenti, analizzarle e correlarle celermente generando modelli predittivi in 

grado di comprendere combinazioni di valori da cui estrapolare previsioni e scenari 

estremamente precisi. È, tuttavia, ŶeĐessaƌiaàuŶaàselezioŶeàeàƌioƌdiŶoàdell͛eŶoƌŵeàƋuaŶtităàdiàdatià

                                                           
455 Biancardo A., Problematiche etiĐo giuƌidiĐhe ƌelatiǀe all͛utilizzo dell͛iŶtelligeŶza aƌtifiĐiale iŶ aŵďito saŶitaƌio, Jus, 
30 giugno 2021. 
456 Secondo un recente studio di IDC (International Data Corporation) le informazioni digitali prodotte nel mondo 
raddoppiano ogni due anni, con un trend di crescita stimabile in 50 volte nei prossimi 10 anni. 
457 IlàŵaĐhiŶeàleaƌŶiŶgàğàstatoàdefiŶitoàdaàáƌthuƌà“aŵuelà͞laàsĐieŶzaàĐheàŵetteàiàĐoŵputeƌàiŶàgƌadoàdiàiŵpaƌaƌe,àseŶzaà
esseƌeàstatiàespliĐitaŵeŶteàpƌogƌaŵŵatiàpeƌàƋuesto͟. 
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per poter creare interpretazioni affidabili, poiché l͛utilizzoàŶoŶàĐoŶtƌollatoàdeiàďigàdataàeàdeiàŵodià

automatizzati per analizzarli458, può presentare criticità nella trasmissione del sapere che viene 

prodotto, espoŶeŶdoàiàdestiŶataƌiàdell͛iŶfoƌŵazioŶeàaàƌisĐhiàlegatiàall͛usoàdistoƌtoàdeiàdati.  

ÈàdaàĐoŶsideƌaƌeàatteŶtaŵeŶteàaŶĐheàuŶ͛altƌaàƋuestioŶe. I modelli predittivi automatizzati più 

moderni sono spesso generati da una black box algoritmica, nel senso che i dati risultanti non 

sono associati alle logiche interne utilizzate dal sistema per elaborarli. In definitiva quando si 

utilizzano algoritmi c.d. logic learning machine, le logiche utilizzate dal modello predittivo sono 

geŶeƌalŵeŶteàigŶoteàaŶĐheàalloàsǀiluppatoƌeàstessoàdell͛algoƌitŵo,àpoiché il software effettua i 

suoi calcoli autonomamente in assenza di intervento umano basandosi sulle conoscenze 

pregresse, senza fornire la spiegazione dei passaggi dei calcoli e delle analisi per cui è giunto a 

quel determinato risultato. Il GDPR, Regolamento UE 2016/679, richiede che qualsiasi decisione 

frutto di modelli predittivi o derivante da un algoritmo di machine learning che possa avere delle 

implicazioni legali nei confronti di una persona, debba avere anche una spiegazione esplicita. 

Secondo il GDPR infatti:à ͞leàpeƌsoŶeàhaŶŶoà ilàdiƌittoàdiàŶoŶàesseƌeà soggetteàaàdeĐisioŶiàďasateà

esĐlusiǀaŵeŶteà suà pƌoĐessià autoŵatizzati͟459 e ͞i processi decisionali completamente 

automatizzati dovrebbero essere soggetti a salvaguardie, che dovrebbero includere informazioni 

specifiche da fornire alla persona interessata e al suo diritto di ottenere un intervento umano, di 

esprimere il suo punto di vista e di ottenere una spiegazione della decisione presa – in base a quali 

valutazioni – e di poter quindi contestare tale deĐisioŶe͟460. Non esiste una risposta sulla 

peƌiĐolosităà ƌealeà oà pƌesuŶtaà ƌelatiǀaà adà uŶ͛iŶtelligeŶzaà aƌtifiĐialeà Đheà sià possaà sostituiƌeà alleà

decisioni umane, tuttavia dalàGDP‘àtƌaspaƌeàl͛ideaàdiàuŶaàteĐŶologiaàĐheàaiutiàl͛uoŵoàŶelleàsueà

decisioni, ma non lo sostituisca ŵaià ĐoŵpletaŵeŶte,à lasĐiaŶdoà aà Ƌuest͛ultiŵoà uŶà poteƌeà dià

vigilanza e di controllo, connotato da una flessibilità decisionale e una discrezionalità che la 

decisione automatizzata non può avere. PeƌàĐižàĐheàƌiguaƌda,àŶelloàspeĐifiĐo,àl͛utilizzoàdei big data 

a fini predittivi in Italia, lo scrivente non rileva, tuttavia, particolari pericoli derivanti 

dall͛autoŵatizzazioŶeàdeiàpƌoĐessi,àpoiĐhĠàiàdatiàestƌapolatiàǀeŶgoŶoàelaďoƌatiàunicamente al fine 

di una vigilanza più stretta in determinati ambiti o su determinati soggetti, e non implicano 

                                                           
458 Cfr. Musacchio N., Guaita G., Ozzello A., Pellegrini M.A., Ponzani P., Zilich R., De Micheli A., Intelligenza Artificiale 

e Big Data in ambito medico: prospettive, opportunità, criticità, in JAMD vol. 21-3, ottobre 2018, p. 205, secondo cui 
͞Ilà ŶuoǀoàpaƌadigŵaàdiàuŶaà sĐieŶzaà Đheà ͞siŵulaà ilà ƌagioŶaŵeŶtoàuŵaŶo͟àhaà iŶstillatoàduďďià sulà fattoà ĐheàƋuestoà
feŶoŵeŶoàsiaàsottoàilàĐoŶtƌolloàuŵaŶo͟. 
459 Art. 22 par. 1 GDPR. 
460 Art. 22 par. 3 GDPR. 
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decisioni giudiziarie o che possano in alcun modo limitare la libertà di una persona fisica. È, certo, 

sempre necessario un accurato controllo degli algoritmi e delle tecnologie di machine learning 

ĐheàpossaŶoàiŶàalĐuŶàŵodoàǀiolaƌeàilàpƌiŶĐipioàdiàeguagliaŶzaào,àpeggioàiàdiƌittiàiŶǀiolaďiliàdell͛uoŵoà

tutelati rispettivamente dagli articoli 3 e 2 della Costituzione e dalle più importanti carte 

sovranazionali dei diritti umani, ma è questo, almeno nel nostro Paese, un rischio oggettivamente 

remoto.    

Proprio per sfruttare al meglio le opportunità offerte dalla c.d. data revolution, anche in occasione 

della definizione dei nuovi Sustainable Development Goals461, si è cercato di creare un clima di 

maggior fiducia negli utilizzatori di dati al fine di condividere le tecnologie e le innovazioni per il 

bene comune, organizzando e sviluppando piattaforme di analisi che utilizzino strumenti avanzati 

per esplorare i dati ed erigere un blocco di informazioni facilmente comprensibili, ma che nel 

ĐoŶteŵpoàtuteliŶoàiàdiƌittiàdell͛uoŵoàeàpƌeseƌǀiŶoàilàdatoàdaàdistoƌsioŶiàeàďias.àIl rispetto dei diritti 

viene, pertanto, sempre tutelato, non solo a livello giudiziario, ma anche da parte di comitati etici 

e codici di comportamento e deontologici, nonché ĐoŶà l͛iŶdiǀiduazioŶeà dià Ŷuoǀià soggettià

ƌespoŶsaďiliàƌiguaƌdoàilàtƌattaŵeŶtoàeàl͛utilizzoàdelleàiŶfoƌŵazioŶi.àTale sviluppo delle strategie per 

la valorizzazione dei dati nel rispetto dei diritti e soprattutto nella tutela dei dati personali 

legittima nuove figure professionali, quali il chief data officer, responsabile della governance dei 

datiàdell͛oƌgaŶizzazioŶe anche nel settore pubblico. 

L͛atteŶdiďilităàdelle informazioni dei big data deve essere attentamente valutata. La problematica 

piƶàƌileǀaŶteàƌiguaƌdaàl͛iŶteƌpƌetazioŶeàsoggettiǀa,àpoiĐhĠàilàĐeŶtƌoàdelàpƌoĐessoàdiàĐoŵpƌeŶsioŶeà

può passare attƌaǀeƌsoàl͛ideŶtifiĐazioŶeàdiàĐoƌƌelazioŶiàfalse,àdistoƌsioŶiàedàaŵďiguităàseŵaŶtiche. 

Il risultato estratto da un complesso di dati può essere fortemente minato dalle c.d. availability 

ďias,àĐioğàgiustifiĐazioŶiàoàteoƌizzazioŶiàeǆàpostàdelàƌisultatoàdell͛aŶalisiàdataàdƌiǀeŶ.àIàdatiàiŶàƌeteà

devono, poi, essere contestualizzati temporalŵeŶteàeàŶell͛aŵďitoàiŶàĐuiàsoŶoàstatiàƌaĐĐolti.à“eàià

dati vengono ridotti ad un mero modello matematico, facilmente perderanno il loro contesto e 

quindi la loro validità. Tutto ciò oltƌeàaàĐƌeaƌeàdeiàpoteŶzialiàpeƌiĐoli,àƌisĐhiaàdiàiŶfiĐiaƌeàl͛affidaďilità 

del dato estratto e la riuscita delle strategie predisposte per ogni singolo scenario vagliato. Al fine 

                                                           
461 I Sustainable Development Goals, definiti anche come Agenda 2030, sono una serie di obiettivi interconnessi, 
defiŶitiàdall͛ONUàĐoŵeàstƌategiaà͞peƌàotteŶeƌeàuŶàfutuƌoàŵiglioƌeàeàpiƶàsosteŶiďileàpeƌàtutti͟,àeàƌatifiĐatiàdaàtuttià ià
Paesiàŵeŵďƌi,àpoiĐhĠàpƌopoŶgoŶoàsfideàĐoŵuŶiàaàǀaŶtaggioàdiàtuttaàl͛uŵaŶităà;salute,àaŵďieŶte,àeŶeƌgiaàsosteŶiďile, 
giustizia, ecc.). 
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diàotteŶeƌeàƌisultatiàatteŶdiďiliàeàstƌategieàǀalideàpeƌàl͛aŵŵiŶistƌazioŶeàŶell͛aŵďitoàdelàĐoŶflittoàdià

interessi nel procurement, è pertanto necessario:  

a. un controllo continuo delle procedure riguardanti i big data, non solo da parte di autorità 

iŶdipeŶdeŶti,àŵaàdaàpaƌteàdell͛aŵŵiŶistƌazioŶeàe degli stessi utenti;  

b. un confronto serrato con i comitati etici;  

c. il rispetto pedissequo dei codici di comportamento da parte del personale;  

d. una formazione continua in materia di tecnologia, digitalizzazione e big data.  

Nel campo sanitario il conflitto di interessi ha provocato uno spreco di denaro, nonché tagli 

orizzontali della spesa pubblica, con una conseguente riduzione dei servizi offerti al paziente. 

Oltƌeà allaà ŶeĐessităà dià ƌeŶdeƌeà tƌaspaƌeŶtià leà pƌoĐeduƌeà eà l͛utilizzoà delleà ƌisoƌseà puďďliĐhe,à laà

soluzione può trovarsi nei maggiori controlli su spese e appalti, promozione della legalità e 

dell͛etiĐaà peƌà ilà peƌsoŶaleà saŶitaƌio,à aĐĐƌeditaŵeŶtoà delleà stƌuttuƌeà pƌiǀateà iŶà fuŶzioŶeà

dell͛effettiǀaàattiǀită,àauŵeŶtoàdellaàĐoŶĐoƌƌeŶzaàfƌaàleàĐaseàfaƌŵaĐeutiĐhe,àpƌoŵozioŶeàsempre 

più ampia del whistleblowing, rispetto del divieto di pantouflage, distinzione chiara fra sanità 

pubblica e privata, modifica delle regole di finanziamento della spesa sanitaria, prevenzione del 

rischio di infiltrazioni criminali negli appalti.  

Nel procurement pubblico le problematiche affrontate fino ad ora vengono ulteriormente 

amplificate, stante il ruolo primario, in tale ambito, ricoperto dalla trasparenza e dalla 

concorrenza, e la contemporanea esigenza di tutelare la privacy e i dati personali dei soggetti 

coinvolti nelle procedure di aggiudicazione, sia in qualità di candidati che di pubblici 

amministratori. Gli effetti positivi delle strategie preventive sul conflitto di interessi, predisposte 

grazie all͛utilizzoà deià ďigà dataà eà l͛ausilioà delleà teĐŶologieà dià iŶtelligeŶzaà aƌtifiĐiale,à soŶoà oƌŵaià

irrinunciabili in uŶàPaeseàĐoŵeàl͛Italia,àoǀeàlaàŵaladŵiŶistƌatioŶàhaàƌaggiuŶtoàliǀelliàeleǀatissiŵiàeà

il conflitto di interessi e la corruzione rappresentano un vero e proprio fenomeno sociale, 

capillarmente diffuso ed endemico. Per non perdere quanto fino ad ora si è fatto, e per continuare 

luŶgoàuŶàseŶtieƌoàǀiƌtuosoàdiàƌialliŶeaŵeŶtoàĐoŶàgliàaltƌiàŵeŵďƌiàdell͛UE,àğàŶeĐessaƌioàpoteŶziaƌeà

laà ƌeteà dià ĐoŶtƌollià effettuatià tƌaŵiteà l͛iŶĐƌoĐioà dià gƌaŶdià ƋuaŶtităà dià datià edà iŶĐƌeŵeŶtaƌeà

ulteriormente i poteri di autorità indipendenti che possano verificare la regolarità delle 

procedure. Ma la verifica deve anche provenire dal basso, ossia dagli stessi concorrenti della 

procedura di aggiudicazione e da qualsiasi cittadino. Ciò è possibile soltanto con una maggiore 
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diffusione di piattaforme integrate, delle quali, oggi, se ne sono finalmente comprese le 

potenzialità. La questione più complessa resta, comunque, il contemperamento di esigenze di 

trasparenza con quelle riguardanti la tutela del dato personale. A prescindere dai dati aggregati, 

liberamente utilizzabili poiché alcun pericolo sorge rispetto al dato personale, il GDPR sembra 

aver individuato un buon compromesso fra trasparenza e protezione dei dati, predisponendo dei 

livelli minimi di tutela, riguardanti in paƌtiĐolaƌeà l͛aŶoŶiŵizzazioŶe,à pseudoŶiŵizzazioŶe,à

cancellazione e conservazione dei dati. Bisogna, tuttavia, avere la consapevolezza che qualunque 

norma, nonché le restrizioni dettate in materia di privacy non potranno pienamente difenderci 

dall͛utilizzoànon etico dei nostri dati da parte di coloro che ne hanno accesso. áàtalàfiŶeàğàd͛uopoà

ricordare che il commercio dei dati è ormai da anni una realtà, e la proprietà della maggior parte 

di essi è nelle mani di poche società private, colossi mondiali che non hanno alcun obbligo nel 

renderli disponibili.  

IàpassiàaǀaŶtiàdegliàultiŵiàaŶŶiàpeƌàĐižàĐheàƌiguaƌdaàl͛iŶdiǀiduazioŶeàedàilàĐoŶtƌastoàdelàĐoŶflittoàdià

interessi nel procurement pubblico sono notevoli. Ciò grazie alle normative che dal 2012 hanno 

cercato di combattere in maniera più incisiva la corruzione sul piano della prevenzione, ed alle 

tecnologie di intelligenza artificiale che hanno permesso di incrociare grandi quantità di dati per 

iŶdiǀiduaƌeà ĐaŵpaŶellià d͛allaƌŵeà eà situazioŶià aŶoŵale negli appalti. Diverse sono, tuttavia, le 

strade che possono essere seguite per contrastare in maniera ancor più netta le illegalità ed i 

ĐoŶflittiàdiàiŶteƌessi,àiŶàuŶ͛ottiĐaàdiàtƌaspaƌeŶzaàeàpaƌiàoppoƌtuŶităàdeiàĐoŶĐoƌƌeŶtiàdiàuŶaàgaƌaàadà

evidenza pubblica. Ciò non solo per un principio di eguaglianza di accesso ai vantaggi offerti dalla 

PuďďliĐaàáŵŵiŶistƌazioŶe,àŵaàdiàeffiĐieŶzaàedàeffiĐaĐiaà stessaàdiàƋuest͛ultiŵa, nel rispetto del 

principio di accountability. Tuttaǀiaà ğà ŶeĐessaƌioà eǀitaƌeà dià iŶĐoƌƌeƌeà Ŷell͛eƌƌoƌeà dià fondare i 

sistemi di supporto decisionale soltanto sull͛aŶalisià pƌedittiǀaàe le decisioni normative solo su 

metriche di performance, ma ogni scelta dovrebbe essere ponderata a più livelli di professionalità 

ed utilizzati strumenti di confronto multidisciplinari. 

In tale ottica si può concludere osservando che gli strumenti più validi e moderni per un contrasto 

ancor più marcato alle situazioni di conflitto di interessi, senza intaccare i diritti della persona e la 

tutela dei dati personali, sono rappresentati dall͛utilizzo sempre maggiore di piattaforme 

pubbliche integrate contenenti severe policy di consultazione stratificata, delle tecnologie 

blockchain e degli open data, ed una contemporanea maggior selezione della massa di dati 

eterogenei e non strutturati provenienti dalla rete. Tale selezione peƌàl͛iŶdiǀiduazioŶeàdeiàfattoƌià
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di rischio inerenti al conflitto di interessi, dovrà essere effettuata in due fasi: una prima 

automatizzata per creare un blocco strutturato di dati utili, fruibili e possibilmente senza 

distoƌsioŶi,àedàuŶaàsuĐĐessiǀaàselezioŶeàpostaàiŶàesseƌeàdall͛uoŵo,àĐheàsiàpossaàĐoŶĐeŶtƌaƌeàsulà

controllo di situazioni ad elevato rischio di violazione dei diritti umani o di tutela del dato 

personale. L͛attiǀităàdiàĐoŶtƌolloàdei dati e degli algoritmi che li processano deve essere sempre 

possibile da parte di ogni soggetto pubblico o privato, nonché da parte di autorità indipendenti, 

e non deve in alcun modo essere negata, in ossequio alle disposizioni del GDPR. Solo nel rispetto 

di tali regole le nuove tecnologie potranno continuare a rappresentare uno strumento di 

trasparenza ed eguaglianza, e non di derive antidemocratiche e di compressione dei diritti umani. 

L͛iŵpiaŶtoàŶoƌŵatiǀoàdoǀƌă,àiŶfiŶe,àcontinuare ad essere orientatoàǀeƌsoàuŶ͛ottica di prevenzione 

alla corruzione, di esclusione da ogni procedura per coloro che si trovino in situazioni di conflitto 

diàiŶteƌessi,àdiàpieŶoàƌispettoàdelàGDP‘,àĐoŶàl͛attƌiďuzioŶeàdiàŵaggioƌiàpoteƌiàeàuŶ͛iŶdipeŶdeŶzaà

ancora più ampia degli organi di controllo, ed uno spazio ancora maggiore e ben delineato per gli 

atti di soft law, in particolare i codici di comportamento, le linee guida e gli smart contract.  
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Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016; 

- Diƌettiǀaàϵϱ/ϰϲ/CEà͞regolamento generale sulla protezione dei dati͟; 

- Direttive comunitarie 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE; 

- Direttiva europea 2016/680, 27 aprile 2016, 4 maggio 2016; 

- Direttiva europea 2016/1148, 6 luglio 2016; 

- Direttiva UE n. 1937 del 23 ottobre 2019, riguardante ͞laà pƌotezioŶeà delleà peƌsoŶeà Đheà

segŶalaŶoàǀiolazioŶiàdelàdiƌittoàdell͛UŶioŶe͟. 

- Direttiva UE n. 2019/1024 del 20 giugno 2019; 

- Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2018 sulla 

tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle 

istituzioŶi,àdegliàoƌgaŶiàeàdegliàoƌgaŶisŵiàdell͛UŶioŶeàeàsullaàliďeƌaàĐiƌĐolazioŶeàdiàtali dati, e che 

abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE; 

- Parlamento europeo, Risoluzione del 20 novembre 2002, paragrafo 38; 

- Parlamento europeo, ‘isoluzioŶeàdelàϯàottoďƌeàϮϬϭϴàsulleà͞teĐŶologieàdiàƌegistƌoàdistƌiďuitoàeà

blockchain: creare fiducia attraverso la disiŶteƌŵediazioŶe͟; 

- Parlamento europeo, Report on fundamental rights implications of big data: privacy, data 

protection, non discrimination, security and law-enforcement, 2016/2225(INI), Committee on 

Civil Liberties, Justice and Home Affairs, 20 febbraio 2017; 

- Parlamento europeo, Risoluzione del 16 febbraio 2017, recante raccomandazioni alla 

Commissione concernenti norme di diritto civile sulla robotica (2015/2103(INL)); 
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- CoŶǀeŶzioŶeà delà CoŶsiglioà d͛Euƌopaà sullaà pƌotezioŶeà delle persone rispetto al trattamento 

autoŵatizzatoà dià datià aà Đaƌatteƌeà peƌsoŶale͟, Strasburgo, 28 gennaio 1981, modificata dal 

TƌattatoàdelàCoŶsiglioàd͛EuƌopaàŶ.àϮϮϯ,à“tƌasďuƌgo,àϭϬàottoďƌeàϮϬϭϴà;Đ.d.àConvenzione 108+); 

- Commissione europea, Relazione sullo Stato di diritto 2020. Capitolo sulla situazione dello 

Stato di diritto in Spagna, Bruxelles, 30/09/2020; 

- Raccomandazione OCSE [C(2017)140]; 

- Corte costituzionale, sentenza n. 103 del 2007; 

- Corte costituzionale, sentenza n. 161 del 2008; 

- Corte costituzionale, sentenza n. 23 del 22 febbraio 2019; 

- Corte costituzionale, sentenza n. 20 del 23 gennaio 2019; 

- Cassazione sez. lavoro, sentenza n. 11015 del 2017; 

- Cassazione penale, sez. VI, 31 gennaio-27 febbraio 2018, sentenze n. 9041 e 9047; 

- Cassazione penale, sez. V, sentenza n. 35792 del 2018; 

- Cassazione, sentenza n. 5741 del 13 febbraio 2020; 

- Consiglio di Stato, sez. IV, n. 3649 del 2000; 

- Consiglio di Stato, sez. III, sentenza n. 355 del 14 gennaio 2019; 

- Consiglio di Stato, Sez. cons. atti norm., n. 667 del 5 marzo 2019; 

- Consiglio di Stato, sentenza n. 2270 del 08 aprile 2019; 

- Consiglio di Stato, sez. III, sentenza n. 6150 del 12 settembre 2019;  

- Consiglio di Stato, sez. V, sentenza n. 7389 del 28 ottobre 2019;  

- Consiglio di Stato, sez. V, 14 maggio 2020, n. 3048. 

- Consiglio di Stato, sez. III, sentenza n. 5151 del 20 agosto 2020;  

- Tribunale di Bologna, sez. Lavoro, CGIL contro Deliveroo, ordinanza 31 dicembre 2020; 

- Coƌteàeuƌopeaàdeiàdiƌittiàdell͛uoŵo,à“zaďadsĄgjogokĠƌtàǀs.àHuŶgaƌǇ,àϭϰàápƌilàϮϬϬϵ; 

- Coƌteàeuƌopeaàdeiàdiƌittiàdell͛uoŵo,à“.àaŶdàMaƌpeƌàǀs.à theàUŶitedàKiŶgdoŵ,à ƌiĐ.àϯϬϱϲϮ/Ϭϰàeà

30566/04 del 2008; 

- CGUE, Corte di giustizia UE, causa Digital Rights Ireland (CGUE C-293/12); 

- CGUE, Corte di giustizia UE, Tele2 Sverige AB c. Postoch telestyrelsen, C-203/15, 21/12/2016; 

- CGUE, Corte di giustizia UE, causa C-582/14, Patrick Breyer c. Bundesrepublik Deutschland, 

2016; 
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- CGUE, Corte di giustizia UE, Grande Sezione, sentenza del 13 maggio 2014, causa C-131/12, 

Google Spain e Google Inc. contro Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) e Mario 

Costeja González; 

- CGUE, Corte di giustizia UE, sentenza del 2 marzo 2021, causa C-746/18, H.K. contro 

Prokuratuur; 

- CGUE, Corte di giustizia UE, cause riunite C-203/15 e C-698/15; 

- Corte Suprema del Wisconsin, 13 luglio 2016, State o Wisconsin vs. Eric L. Loomis;  

- ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione, Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale 

Anticorruzione, Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015; 

- ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione, Delibera numero 75/2013 Linee guida ANAC; 

- ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione, Delibera n. 88 dell͛8 febbraio 2017; 

- ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione, Deliďeƌaàdell͛ϴàŵaƌzoàϮϬϭϳ; 

- ANAC - Autorità Nazionale áŶtiĐoƌƌuzioŶe,àDeliďeƌaàŶ.àϯϱϴàdelàϮϵàŵaƌzoàϮϬϭϳà͞LiŶeeàGuidaàper 

l͛adozioŶeàdeiàCodiĐiàdiàĐoŵpoƌtaŵeŶtoàŶegliàeŶtiàdelà“eƌǀizioà“aŶitaƌioàNazioŶale͟. 

- ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione, Delibera n. 469 del 9 giugno 2021 ͞Linee guida in 

materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. ǁhistleďloǁeƌͿ͟; 

- ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione, liŶeeà guidaà peƌà l͛adozioŶeà deià CodiĐià dià

comportamento nel SSN, approvate in data 20 settembre 2016. 

- ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione, Delibera Linee guida ANAC n. 15 del 5 giugno 2019; 

- Circolare n. 1 del Dipartimento della Funzione Pubblica del 25/01/2013; 

- Ministero della Giustizia, Circolare del 7 dicembre 2020 - Responsabile della prevenzione della 

corruzione e della trasparenza - Tutela del dipendente pubblico che effettua segnalazioni di 

illeĐitià oà iƌƌegolaƌităà Ŷell͛iŶteƌesseà dell͛iŶtegƌităà dellaà puďďliĐaà aŵŵiŶistƌazioŶe,à aià seŶsià

dell͛aƌt.àϱϰ-bis del d.lgs. n. 165/2001 (cd. whistleblowing); 

- AGCOM, Big data - Interim report. Indagine conoscitiva di cui alla delibera n. 217/17/CONS, 

giugno 2018; 

- Garante per la Protezione dei Dati Personali, PaƌeƌeàsulloàsĐheŵaàdià͞LiŶeeàguidaà- La Sicurezza 

ŶelàpƌoĐuƌeŵeŶtàICT͟àpƌedispostoàdaàágIDà- n. 16 del 30 gennaio 2020 [9283857]; 

- Garante per la protezione dei dati personali, Linee guida in materia di trattamento di dati 

personali per profilazione on line - 19 marzo 2015 [3881513]; 

- Garante per la Protezione dei Dati Personali, Ordinanza ingiunzione nei confronti di Foodinho 

s.r.l. del 10 giugno 2021, Registro dei provvedimenti n. 234;  
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- CEPEJ (Council ofàEuƌope,àEuƌopeaŶàĐoŵŵissioŶàfoƌàtheàeffiĐieŶĐǇàofàjustiĐe,à͞EuƌopeaŶàEthiĐalà

Chaƌteƌà oŶà theà Useà ofà áƌtifiĐialà IŶtelligeŶĐeà iŶà JudiĐialà “Ǉsteŵsà aŶdà theiƌà eŶǀiƌoŶŵeŶt͟,à

Strasburgo, 3-4 dicembre 2018; 

- Comitato nazionale di bioetica, 2006, Conflitti di interesse nella ricerca biomedica e nella 

pratica clinica, Presidenza del Consiglio dei Ministri, 8 giugno 2006.  
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