
 n. 1 | 2021 

ISSN 2724-0878

Rivista trimestrale  |  Gennaio/Marzo 2021

Bartolomeo Romano- Il “nuovo” abuso di ufficio e l’abolitio crimi-
nis parziale

Silvia Tordini Cagli - Il reato di abuso d’ufficio tra formalizzazione del 
tipo e diritto giurisprudenziale: una questione ancora aperta

Daniele Cenci - Le Sezioni Unite Mariotti: tra prospettive 
e criticità aperte 

IN EVIDENZA

EDITORIALI 

OPINIONI

ARTICOLI

DIREZIONE 

Ennio AMODIO - Angelo GIARDA - Sergio MOCCIA - Fermin MORALES 
PRATS - Tullio PADOVANI - Giorgio SPANGHER - Alfonso M. STILE - Luigi 
STORTONI - Eugenio Raul ZAFFARONI 

Sergio Moccia - Le misure di prevenzione: un esempio 
paradigmatico di truffa delle etichette

Luigi Stortoni - La legge penale è “ragionevolmente” retroattiva 

Iacopo Benevieri - Il processo penale virtuale: uno studio 
dell’Università di Oxford



Direzione
Ennio Amodio - Angelo Giarda - Sergio Moccia - Fermin Morales Prats – Tullio Padovani - Giorgio 
Spangher - Alfonso M. Stile - Luigi Stortoni - Eugenio Raul Zaffaroni 

Comitato scientifico editoriale
Enrico Mario Ambrosetti – Giuliano Balbi – Roberto Bartoli – Carlo Bonzano – Stefano Canestrari 
– Donato Castronuovo – Mauro Catenacci – Antonio Cavaliere – Giovanni Cocco – Carlotta Conti – 
Cristiano Cupelli – Giovannangelo De Francesco – Pierpaolo Dell’Anno – Massimo Donini – Leonardo 
Filippi – Giovanni Flora – Gabriele Fornasari – Marco Gambardella – Alberto Gargani – Dario Grosso – 
Luigi Kalb – Carlo Longobardo – Adelmo Manna – Antonella Marandola – Maria Riccarda Marchetti – 
Anna Maria Maugeri – Carlo Enrico Paliero – Marco Pelissero – Lucia Risicato – Bartolomeo Romano – 
Francesco Schiaffo – Sergio Seminara – Silvia Tordini Cagli – Francesco Vergine – Costantino Visconti

Comitato scientifico (revisori)
Tutti i contributi sono sottoposti in forma anonima a peer review. La peer review, c.d. revisione parita-
ria, è finalizzata a garantire il livello qualitativo della Rivista.
I contributi pervenuti per la pubblicazione nella Rivista vengono trasmessi, in forma anonima, a un re-
visore scelto tra i membri del Comitato dei Revisori tenendo conto delle loro competenze specifiche.
Il Revisore trasmette alla Direzione Scientifica, nel rispetto dei tempi indicati, una succinta valutazione, 
adeguatamente motivata, del lavoro indicando la meritevolezza di pubblicazione. Qualora il giudizio sia di 
meritevolezza della pubblicazione, il Revisore può indicare, in prospettiva migliorativa, ulteriori interventi.
Sono oggetto di revisione i contributi destinati alle rubriche, agli approfondimenti, agli articoli e alle 
note a sentenza, nonché sotto le voci “Commenti” e “Dalle Corti” contenute nella Rivista web, inoltre 
sono soggetti a revisione tutti i contributi inseriti nella Rivista a stampa.
La documentazione relativa alla procedura di revisione svolta per ciascun contributo è conservata 
dal coordinamento di redazione.

Il comitato dei revisori della rivista Penale Diritto e Procedura è composto da:

Alì Abukar Hayo – Giuseppe Amarelli – Alessandro Bondi – Sergio Bonini – Pasquale Bronzo – Mario 
Caterini – Andrea Chelo – Luigi Cornacchia – Francesca Curi – Agostino De Caro – Giuseppe Della 
Monica – Giulio De Simone — Alessandro Diddi – Andrea Di Landro – Alberto Di Martino – Paolo 
Ferrua – Stefano Fiore – Roberto Flor – Luigi Foffani – Rossella Fonti – Francesco Forzati – Emanuela 
Fronza – Gianluca Gentile – Clelia Iasevoli – Luigi Ludovici - Beatrice Magro – Gabriele Marra – Valen-
tina Masarone – Luca Mario Masera – Antonella Massaro – Alessandro Melchionda – Vincenzo Mongil-
lo – Davide Petrini – Bartolomeo Romano – Ivan Salvadori – Silvio Sau – Nicola Selvaggi – Antonino 
Sessa – Carlo Sotis – Kolis Summerer – Vico Valentini – Antonio Vallini – Francesco Viganò

Comitato di redazione
Il coordinamento redazionale della rivista Penale Diritto e Procedura è composto da:

Ersi Bozheku – Giulio Colaiacovo – Fabrizio Galluzzo – Luana Granozio – Ottavia Murro

Il comitato di redazione della rivista Penale Diritto e Procedura è composto da:

Silvia Astarita – Fabio Ballarini – Iacopo Benevieri – Andrea Borgheresi – Gian Marco Caletti – Dia-
mante Ceci – Donatello Cimadomo – Angela Compagnone – Irma Conti – Sylva D’Amato – France-
sco Marco De Martino – Laura Dipaola – Gaetano Galluccio Mezio – Maria Novella Masullo – Matteo 
Mattheudakis – Antonio Nappi – Giuseppe Palmieri – Francesco Porcu – Francesca Rocchi – Mattia 
Romano – Leonardo Suraci – Francesca Tribisonna

Segreteria di redazione: Gloria Giacomelli
ggiacomelli@pacinieditore.it
Phone +39 050 31 30 243 - Fax +39 050 31 30 300

Amministrazione:
Pacini Editore Srl, via Gherardesca 1, 56121 Pisa
Tel. 050 313011 • Fax 050 3130300
www.pacinieditore.it • abbonamenti_giuridica@pacinieditore.it

I contributi pubblicati su questa rivista potranno essere riprodotti dall’Editore su altre, proprie pubbli-
cazioni, in qualunque forma.
In corso di registrazione presso il Tribunale di Pisa
Direttore responsabile: Patrizia Alma Pacini



Editoriali

Sergio Moccia, Le misure di prevenzione: un esempio paradigmatico 
di truffa delle etichette p. 3

Luigi Stortoni, La legge penale è “ragionevolmente” retroattiva » 13

Articoli

SiLvia tordini cagLi, Il reato di abuso d’ufficio tra formalizzazione 
del tipo e diritto giurisprudenziale: una questione ancora aperta » 21

SiLvio Sau, Brevi note in tema di tutela linguistica della vittima 
del reato nel processo penale » 35

FranceSca curi, Il Daspo urbano: “l’eterno ritorno dell’uguale” » 43

danieLe cenci, Le Sezioni Unite Mariotti: tra prospettive 
e criticità aperte » 61

carLo Petitto, Anarchici, sovversivi, terroristi: l’eterno ritorno 
del rischio di reprimere il dissenso » 87

Opinioni 

BartoLoMeo roMano, Il “nuovo” abuso di ufficio 
e l’abolitio criminis parziale » 109

giuSePPe coLLazzo, Il “nuovo” abuso di ufficio: ovvero, la metamorfosi 
del gattopardo » 115

iacoPo Benevieri, Il processo penale virtuale: uno studio 
dell’Università di Oxford » 127

Dalle corti

MaSSiMiLiano oggiano, Infortuni sul lavoro: la presenza di etichettature 
di sicurezza sui macchinari non esclude il dovere di informazione, 
formazione e vigilanza del datore di lavoro » 139

giuSePPe Fornari e giuLio caSiLLi, Fallimento della società in house 
del Comune: la responsabilità penale del Sindaco dell’ente locale 
per il delitto di bancarotta » 151

Bruno andò, Le Sezioni Unite e l’estensione dell’art. 384 comma 1 c.p. al 
convivente more uxorio tra istanze rigoristiche e rischi di applicazione 
erga omnes » 159

Indice



2 Indice

giuLia rizzo MineLLi, La chiusura del caso “Tamoil Cremona”: 
la nuova (ed ultima) pronuncia della Corte di Cassazione » 175

Maria BrucaLe, Ordinanza n. 2020/1239 del Tribunale di Sorveglianza 
di Perugia: permesso premio a condannato all’ergastolo ostativo 
non collaborante, giusta sentenza Corte Costituzionale, n. 253 
del 2019 » 191

aLeSSandro Murone, In dubio pro reo: la prova d’accusa che lascia resi-
duare un ragionevole dubbio è equiparata alla mancata prova » 197

Maria Letizia SaSSi, Estensione del divieto di avvicinamento 
ai prossimi congiunti della persona offesa: necessaria  
la motivazione in ordine alle specifiche esigenze di tutela. 
Autonomia tra giudizio civile di affidamento dei figli 
e procedimento cautelare penale » 209

Pagine senza tempo

Sergio Moccia, Ricordo del Professor Stile » 217



 n. 1 | 2021 

OPINIONI

Bartolomeo Romano*

Cass. Sez. VI, n. 442 ud. 09/12/2020 - deposito del 08/01/2021, G. Fidelbo 
Presidente – M.S. Giorgi Relatore

IL “NUOVO” ABUSO DI UFFICIO 
E L’ABOLITIO CRIMINIS PARZIALE

* Ordinario di Diritto Penale nell’Università di Palermo – Avvocato Cassazionista.

Sommario: 1. Considerazioni introduttive. – 2. Il “nuovo” abuso di ufficio. – 3. 
Il tema della discrezionalità amministrativa. – 4. Il tentativo di ridurre gli effet-
ti innovativi della riforma del 2020.

ABSTRACT

La modifica del delitto di abuso d’ufficio, intervenuta con l’art. 23 del decreto legge 16 luglio 
2020, n. 76, convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che ha sostituito le parole «di 
norme di legge o di regolamento» con quelle «di specifiche regole di condotta espressamente 
previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discre-
zionalità», ha ristretto l’ambito di operatività dell’art. 323 cod. pen. determinando una parziale 
“abolitio criminis” in relazione alle condotte commesse prima dell’entrata in vigore della riforma 
mediante violazione di norme regolamentari o di norme di legge generali e astratte dalle quali 
non siano ricavabili regole di condotta specifiche ed espresse o che comunque lascino residuare 
margini di discrezionalità.

The modification of the crime of abuse of office, intervened with art. 23 of the decree law 16 July 
2020, n. 76, converted by the law 11 September 2020, n. 120, which replaced the words «of laws 
or regulations» with those «of specific rules of conduct expressly provided for by law or by acts 
having the force of law and from which there is no margin of discretion», restricted the scope of 
effectiveness of article 323 penal code resulting in a partial “abolitio criminis” in relation to the 
conduct committed before the reform came into force through the violation of regulations or 
general and abstract laws from which no specific and express rules of conduct can be derived 
or which in any case leave margins of discretion.
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1. Considerazioni introduttive.

La sentenza in commento si interroga sugli effetti dell’ultima riforma del delitto di 
abuso di ufficio, di cui all’art. 323 c.p., dovuta al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, 
recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale», convertito 
(sul punto) senza modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. Si tratta, in real-
tà, di una delle disposizioni che più ha sofferto l’interventismo del legislatore italiano, 
peraltro non coronato dal conseguimento degli obiettivi prefissati1.

Nell’impianto del codice del 1930, il delitto di cui all’art. 323, rubricato «abuso 
di ufficio in casi non preveduti specificamente dalla legge», rappresentava una sor-
ta di norma di chiusura del sistema e rifletteva la convinzione che i delitti contro 
la pubblica amministrazione tutelassero l’interesse pubblico concernente il normale 
funzionamento ed il prestigio della pubblica amministrazione per ciò che concerne la 
probità, la fedeltà e il rispetto dovuto soprattutto dai pubblici funzionari, che appunto 
la “incarnavano”2.

Invece, con l’entrata in vigore della Costituzione, e del suo art. 97, comma 2, parte 
della dottrina identificò i “veri” beni giuridici tutelati nel buon andamento e nell’im-
parzialità della pubblica amministrazione: il primo garantirebbe l’efficienza dell’azio-
ne amministrativa in aderenza al pubblico interesse; la seconda sarebbe posta a pre-
sidio della parità di trattamento tra tutti i cittadini, che non dovrebbe essere alterata 
dalla condotta (illecita) dei pubblici agenti.

Ma per comprendere le ragioni del lungo e tormentato cammino dell’abuso di 
ufficio, non basta richiamare il mutamento di scenario complessivo, pur fondamen-
tale; occorre, invece, aggiungere ulteriori elementi di valutazione. Innanzitutto, molti 
delitti contro la pubblica amministrazione – e tra questi proprio l’abuso in atti di uf-
ficio – scontavano significativi difetti di tecnica normativa, alla luce delle accresciute 
esigenze di determinatezza nel quadro di una moderna lettura del principio di legali-
tà. A ciò si aggiunga che, anche per tali problemi, l’inefficienza della nostra pubblica 
amministrazione aveva dato luogo ad un ampio intervento della magistratura penale, 
con ruoli di vera e propria supplenza, tramite il c.d. controllo di legalità. Intervento 
amplificato e reso evidente da fenomeni diffusi di malcostume e di corruzione si-
stemica, sino alla emersione di “tangentopoli” all’inizio degli anni novanta del secolo 
scorso, con conseguente affermazione della c.d. questione morale.

Pur “a fin di bene”, tutto ciò ha però fatto nascere e progredire la “burocrazia 
del non fare” (o “burocrazia difensiva”), alimentata soprattutto dall’abuso di ufficio, 
avvertito come un rischio reale, effettivo, che terrorizza chi deve firmare e gli blocca 
la mano.

Dunque, nel tentativo di conferire maggiore determinatezza alla norma sull’abu-
so di ufficio, ed al contempo limitare le paure dei pubblici funzionari nei confronti 

1 Per una valutazione complessiva delle riforme intervenute in materia, e soprattutto di quella 
del 2020, sia consentito il rinvio a B. roMano (a cura di), Il “nuovo” abuso di ufficio, Pacini Giuridi-
ca, 2021.
2 Sul punto, da ultimo, anche per i riferimenti a quanto esposto nel testo, cfr. il volume Delitti 
dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, a cura di B. roMano e a. MarandoLa, Utet 
giuridica, 2020.



111 

 n. 1 | 2021 

Bartolomeo Romano

Il “nuovo” abuso di ufficio e l’abolitio criminis parziale

di azioni penali nei loro confronti, si giunse alla riforma dovuta alla legge 26 aprile 
1990, n. 86, la quale, tra l’altro, sostituì integralmente l’art. 323 c.p. Peraltro, la com-
plessità dell’intervento normativo dovuto a tale legge (con abrogazioni, sostituzioni 
ed aggiunzioni), la consueta mancanza di norme transitorie, unita alla importanza ed 
alla delicatezza della materia e alla presenza di numerosissimi procedimenti penali 
pendenti su tutto il territorio nazionale per delitti contro la pubblica amministrazione, 
segnò l’inizio di un dibattito, poi mai più interrotto, sulla tematica, di carattere gene-
rale, della successione di norme penali nel tempo.

Tuttavia, i risultati sperati dall’intervenuta riforma dell’abuso di ufficio non furono 
raggiunti e, pochi anni dopo, il legislatore ritornò a modificare la materia: nuovamen-
te, con legge 16 luglio 1997, n. 234, l’art. 323 c.p. fu integralmente sostituito. E, più 
recentemente, la legge 6 novembre 2012, n. 190 (c.d. legge Severino), nel consueto 
rilancio in termini di gravità della cornice edittale, ha addirittura aggravato la pena 
prevista dal primo comma dell’art. 323 c.p. Ma anche tali modifiche (tanto meno quel-
la del 2012) non hanno consentito di superare i noti problemi, sopra richiamati.

Con tali premesse, non può stupire che anche il legislatore del 2020 sia intervenu-
to sul delitto in esame. In particolare, l’art. 23 del citato decreto-legge 16 luglio 2020, 
n. 76, ha sostituito, all’art. 323, primo comma, del codice penale, le parole «di norme 
di legge o di regolamento» con le seguenti: «di specifiche regole di condotta espres-
samente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino 
margini di discrezionalità»3.

2. Il “nuovo” abuso di ufficio.

Per comprendere gli effetti dell’ultima modifica normativa in materia, credo di po-
ter sintetizzare con la considerazione per la quale sembrerebbe che, dopo la feroce 
“caccia all’uomo”, ed al funzionario infedele, dovuta alla legge Severino e, soprattut-
to, alla c.d. spazza-corrotti (legge 9 gennaio 2019, n. 3), nel 2020 il legislatore italiano 

3 Sulle ragioni e sugli effetti della riforma rinvio, per la mia opinione, a quanto avevo esposto 
qualche mese addietro: B. roMano, La continua riforma dell’abuso di ufficio e l’immobilismo della 
pubblica amministrazione, ne IlPenalista, Focus del 28 luglio 2020. Ma la letteratura in materia è 
già molto ricca: M. gaMBardeLLa, Simul stabunt vel simul cadent. Discrezionalità amministrativa e 
sindacato del giudice penale: un binomio indissolubile per la sopravvivenza dell’abuso d’ufficio, 
in Sistema penale, 29 luglio 2020; g.L. gatta, Da ‘spazza-corrotti’ a ‘basta paura’: il decreto-sem-
plificazioni e la riforma con parziale abolizione dell’abuso d’ufficio, approvata dal Governo ‘salvo 
intese’ (e la riserva di legge?), in Sistema penale, 17 luglio 2020; id., Riforma dell’abuso d’ufficio: 
note metodologiche per l’accertamento della parziale abolitio criminis, in Sistema penale, 2 di-
cembre 2020; M. naddeo, I tormenti dell’abuso d’ufficio tra teoria e prassi. Discrezionalità ammi-
nistrativa e infedeltà nel nuovo art. 323 c.p., in questa Rivista, 10 agosto 2020; a. nataLini, Nuovo 
abuso d’ufficio, il rischio è un’incriminazione “fantasma”, in Guida dir., 2020, 42, 76 s.; a. niSco, La 
riforma dell’abuso d’ufficio: un dilemma legislativo insoluto ma non insolubile, in Sistema penale, 
20 novembre 2020; t. Padovani, Vita, morte e miracoli dell’abuso d’ufficio, in Giurisprudenza pe-
nale web, 2020, n. 7-8, 1 ss.; a. Perin, L’imputazione per abuso d’ufficio: riscrittura della tipicità e 
giudizio di colpevolezza, in Legisl. pen., 23 agosto 2020; N. PiSani, La riforma dell’abuso d’ufficio 
nell’era della semplificazione, in Dir. pen. proc., 2021, 9 ss.; v. vaLentini, Burocrazia difensiva e 
restyling dell’abuso d’ufficio, in DisCrimen, 14 settembre 2020; id., La difesa dall’abuso d’ufficio. 
Ancora un ritaglio selettivo ex lege 120/2020, in DisCrimen, 2 gennaio 2021.
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abbia tentato una sorta di rivoluzione copernicana, frutto di un approccio diverso. 
L’impressione, che avevo già avuto a prima lettura, è che la nuova versione della nor-
ma sull’abuso di ufficio restringa la sfera di intervento della legge penale sull’azione 
amministrativa.

In tal senso, del resto, si era espressa la Cassazione in una prima decisione4.
In particolare, come chiarito da detta sentenza, per effetto dell’ultima modifica 

normativa dell’art. 323 c.p., la condotta del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pub-
blico servizio che nello svolgimento delle funzioni o del servizio viola le norme di 
legge che ne disciplinano l’esercizio può essere ora integrata solo dalla violazione di 
“regole di condotta previste dalla legge o da atti aventi forza di legge”, cioè da fonti 
primarie, con esclusione dei regolamenti attuativi, e che abbiano, inoltre, un conte-
nuto vincolante precettivo da cui non residui alcuna discrezionalità amministrativa. 
Pertanto, si è notevolmente ristretto l’ambito di rilevanza penale del delitto di abuso 
d’ufficio con inevitabili effetti di favore applicabili retroattivamente ai sensi dell’art. 2, 
comma 2, c.p. Si sarebbe, cioè, determinata una parziale abolitio criminis in relazione 
alle condotte commesse prima dell’entrata in vigore della riforma mediante viola-
zione di norme regolamentari o di norme di legge generali e astratte dalle quali non 
siano ricavabili regole di condotta specifiche ed espresse o che comunque lascino 
residuare margini di discrezionalità.

Invece, come pure aveva confermato la prima giurisprudenza in materia, la riforma 
non esplica alcun effetto con riguardo al segmento di condotta che, in via alternativa 
rispetto al genus della violazione di legge, riguarda esclusivamente e più specifica-
mente l’inosservanza dell’obbligo di astensione, rispetto al quale la fonte normativa 
della violazione è da individuarsi nella stessa norma penale salvo che per il rinvio agli 
altri casi prescritti, rispetto ai quali non pare ugualmente pertinente la limitazione alle 
fonti primarie di legge, trattandosi della violazione di un precetto vincolante già de-
scritto dalla norma penale, sia pure attraverso il rinvio, ma solo per i casi diversi dalla 
presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto, ad altre fonti normative 
extra-penali che prescrivano lo stesso obbligo di astensione.

3. Il tema della discrezionalità amministrativa.

Ora, la sentenza in commento, ponendosi sulla scia della precedente decisione 
della Cassazione sopra ricordata, affronta più dettagliatamente il profilo del controllo 
penale sulla discrezionalità amministrativa.

Più precisamente, la Sesta sezione della Corte rileva come sia lineare, nell’intento 
legislativo, la «limitazione di responsabilità penale del pubblico funzionario qualora le 
regole comportamentali gli consentano di agire in un contesto di discrezionalità am-
ministrativa, anche tecnica». Ma purché ciò avvenga quale scelta di merito dell’inte-
resse primario pubblico da perseguire in concreto. Invece – e qui la precisazione della 
Cassazione appare rilevante – residuerebbe la configurabilità del delitto di abuso di 
ufficio, pur dopo la riforma del 2020, nel caso in cui l’esercizio del potere discreziona-

4 Cass. pen., Sez. feriale, 25 agosto 2020 (dep. 17 novembre 2020), n. 32174, ne Il Penalista, 11 
dicembre 2020, con osservazioni di B. roMano, La prima pronuncia della Cassazione sul “nuovo” 
abuso di ufficio e l’abolitio criminis parziale.
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le «non trasmodi tuttavia in una vera e propria distorsione funzionale dai fini pubblici 
– c.d. sviamento di potere o violazione dei limiti esterni della discrezionalità – laddove 
risultino perseguiti, nel concreto svolgimento delle funzioni o del servizio, interessi 
oggettivamente difformi e collidenti con quelli per i quali soltanto il potere discrezio-
nale è attribuito».

Questo sembra essere il punto centrale e più rilevante della decisione della Cas-
sazione. Se la magistratura – ci si perdoni il gioco di parole, peraltro intenzionale – 
riterrà di fare largo uso del proprio criterio discrezionale per valutare ampiamente e 
negativamente l’uso discrezionale del potere da parte della pubblica amministrazio-
ne, la portata innovativa della nuova normativa sarà fortemente limitata.

4. Il tentativo di ridurre gli effetti innovativi della riforma del 2020.

Del resto, in dottrina, si è già palesato un tentativo di ridurre gli effetti della modi-
fica normativa del 2020. In particolare, si è affermato che occorrerebbe essere par-
ticolarmente cauti nell’accertare che sia intervenuta, nel caso di specie, una effettiva 
abolitio criminis, effettuando tre diverse verifiche5.

In particolare, si è notato come occorrerebbe innanzitutto accertare la riconduci-
bilità del fatto concreto, oggetto del giudizio, alla nuova e più circoscritta ipotesi di 
abuso d’ufficio penalmente rilevante. E qui, in effetti, se così risultasse, non si sareb-
be verificata una abolitio criminis, poiché il fatto, prima punibile, continuerebbe ad 
esserlo alla luce della più ristretta formulazione della disposizione, con “persistenza 
dell’illecito”6.

La seconda verifica sarebbe legata alla eventuale possibilità di far rientrare il fatto 
nella omessa astensione, condotta come sopra chiarito non “toccata” dalla riforma 
del 2020. Ovviamente, il problema non si pone se in origine era stata contestata la 
omessa astensione, ma solo ove fosse stata contestata la violazione di norme di re-
golamento, ovvero di norme di legge prive dei caratteri della specificità e dell’assenza 
di discrezionalità. Ebbene, in tal caso, ad avviso di chi scrive, una “riconversione” della 
originaria contestazione sembrerebbe violare il principio di irretroattività in malam 
partem, facendo sostanzialmente finire nel nulla la riforma (con una nozione di omes-
sa astensione capace di “inghiottire” ogni condotta).

Infine, la terza verifica sarebbe connessa alla eventuale rilevanza penale del fat-
to, prima contestato quale abuso di ufficio, alla luce di una diversa, ma coesistente, 
norma incriminatrice. Naturalmente, il problema non si pone riguardo a fattispecie 
più gravi di quella desumibile dall’art. 323 c.p., essendo in questo articolo presente la 
clausola di consunzione (e non di sussidiarietà) “salvo che il fatto non costituisca un 
più grave reato”: dunque, sarebbero già state applicabili le fattispecie più gravi, quali 
ad esempio peculato o corruzione, con esclusione del problema qui affrontato. La 
questione si presenta, invece, nel caso rilevi un reato meno grave, come l’omissione 
di atti d’ufficio, disciplinato dall’art. 328 c.p. Ovviamente, a mio avviso, solo nei limiti 
nei quali fosse rilevante la condotta del soggetto attivo ex art. 328 c.p. nel momento 

5 Per tali rilievi, g.L. gatta, Riforma dell’abuso d’ufficio: note metodologiche per l’accertamento 
della parziale abolitio criminis, cit.
6 In generale, B. roMano, Diritto penale, pt. g., 4ª ed., Giuffrè Francis Lefebvre, 2020, 143 ss.
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nel quale venne commessa; senza modificare, cioè, il fatto storico per poterlo fare 
rientrare “a forza” nella diversa fattispecie incriminatrice che si vorrebbe applicare.

Alla luce di quanto sin qui registrato, forse non era del tutto infondata l’osserva-
zione secondo la quale, piuttosto che lavorare di cesello sul testo dell’art. 323 c.p., 
sarebbe stato probabilmente preferibile immaginare una abrogazione secca dell’art. 
323 c.p., non mancando – nel ricco panorama dei delitti dei pubblici ufficiali contro 
la pubblica amministrazione – altre norme incriminatrici, più specifiche e severe, che 
avrebbero potuto punire singole condotte7.

Ma al legislatore dei tempi attuali, che pure è stato innovativamente coraggioso, 
non si può forse chiedere di essere quasi eroico, in tempi di populismo penale e di 
mode forcaiole. Ed allora, accontentiamoci della imperfetta riforma, invece di provare 
a soffocarla nella culla.

7 B. roMano, La continua riforma dell’abuso di ufficio e l’immobilismo della pubblica ammini-
strazione, cit.




