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persona’’ ai ‘‘diritti della personalità’’ configurabili come diretta espressione
degli interessi coinvolti nello sviluppo delle relazioni sociali. – 16. Il patrimo-
nio giuridico della persona e le sue componenti. – 17. (segue) I presupposti di
una generale e coerente disciplina del danno risarcibile. – 18. Il ‘‘danno
tanatologico’’. – 19. (segue) L’assurdità del non liquet. – 20. Il richiamo alla
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