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VENERDÌ 3 OTTOBRE 2025 

Dalle 8.00 Registrazione partecipanti (Polo Sant’Ignazio, via Sant’Ignazio 76) 
 

Saluti (11.00–11.15) 

        Francesco Mola (Rettore – Università di Cagliari)  

        Maria Virginia Sanna (Direttrice – Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Cagliari) 

        Rappresentanti della Regione Autonoma della Sardegna 

        Massimo Zedda (Sindaco di Cagliari) 

        Matteo Pinna (Presidente dell’Ordine degli avvocati di Cagliari) 

        Diletta Tega e Lorenzo Casini (Co-Presidenti – ICON•S Italy) 

 
PRIMA SESSIONE PLENARIA: Poteri digitali e diritti (11.15–13.00, Aula A*) 

Giovanni Pitruzzella (Giudice della Corte costituzionale) 

Diritti e innovazione tra Europa e Stati Uniti 
 

Andrea Simoncini (Università di Firenze) 

Potere digitale e futuro del diritto costituzionale 
 

Discussants:  

Marco Betzu (Università di Cagliari) e Maria Rosaria Ferrarese (già Scuola Nazionale dell’Amministrazione) 

Chair: Alessandra Pioggia (Università di Perugia) 

Testimonianza di Renato Soru – Presenta e modera Cristina Sanna Passino 

Sessioni parallele 
- Sessione I:    9.00-10.30 

Pranzo (Lunch box): 13.00-13.45 

- Sessione II: 13.45-15.15 

- Sessione III: 15.15-16.45 

- Sessione IV: 16.45-18.15 

- Sessione V: 18.15-19.45 
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SABATO 4 OTTOBRE 2025 

Sessioni parallele 
- Sessione VI: 8.10-9.40 

- Sessione VII: 9.40-11.10 

Coffee break: 11.10-11.40 

- Sessione VIII: 11.40-13.00 

 
SECONDA SESSIONE PLENARIA: Poteri digitali e regolazione (13.15–14.15, Aula A*) 

Anu Bradford (Columbia Law School) 

The False Choice between Digital Regulation and Innovation 

 

Barbara Marchetti (Università di Trento) 

Potenzialità e rischi dell’amministrazione algoritmica tra regolamento europeo e discipline nazionali 

 

Marco Giorello (DG Connect Platforms policy and enforcement – Commissione Europea) 

I primi due anni di applicazione del Digital Services Act 

 

Discussants:  

Cesare Pinelli (Università La Sapienza) e Federica Fabrizzi (Università La Sapienza) 

  Chair: Gianmario Demuro (Università di Cagliari) 

Saluti Conclusivi ICON•S Italy 
Lorenzo Casini, Diletta Tega 
 
* I lavori delle sessioni plenarie potranno essere seguiti in videoconferenza presso le aule B e Lai 

 

Comitato organizzatore: Stefano Aru, Marco Betzu, Lorenzo Casini, Gianmario Demuro, Diletta Tega, Simone Franca, Maria Giusti, Lorenzo Moroni, Marta 

Morvillo, Anna Pirri Valentini, Stefania Cecchini, Roberto Cherchi, Pietro Ciarlo, Andrea Deffenu, Giorgio Giacinto, Ilenia Ruggiu. 
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Sessione I 

3 ottobre 2025 
9.00-10.30  
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N TITOLO 
MODERATORE

/CHAIR 
PANELIST ROOM 

I/1 

Groundbreakers: Female 
Justices and Presidents in 
The Italian Constitutional 

Court 

Diletta  
Tega 

Alicia Càrdenas Cordòn, L’esperienza del Tribunale costituzionale 
spagnolo 
Marta Cartabia, Testimonianza di una groundbreaker alla Corte 
costituzionale italiana 
Daria de Pretis, Testimonianza di una groundbreaker alla Corte 
costituzionale italiana 
Andrea Deffenu, Il principio di parità opportunità di genere tra regole 
ed effettività 

Magna  
(ex SP) 

I/2 

Nuova politica industriale, 
campioni europei e 

regolazione nei settori 
strategici 

Barbara  
Marchetti 

Eugenio Bruti Liberati, I nuovi strumenti di politica industriale 
Elisa Cavasino, La nuova costituzione economica europea 
Filippo Donati, Il modello di regolazione emergente dalle recenti 
discipline europee in tema di digitale e IA 
Francesco Munari, Trattati UE e politica industriale europea 

A 

I/3 

La semplificazione e 
digitalizzazione dei 

procedimenti amministrativi 
in ottica integrata 

Stefano  
Battini 

Sabrina Bandera, La ricerca-intervento nel quadro delle attività 
istituzionali della SNA 
Maria Giusti, Il dialogo con le amministrazioni: ostacoli e condizioni 
della semplificazione 
Antonio La Sala, L'adattamento della Lean Organization al contesto 
pubblico 
Barbara Quacquarelli, Competenze organizzative per la 
semplificazione: strategie e metodologie per l'innovazione 

Magna 
Baffi 

I/4 
Lo Stato nell’età della 
tecnica: la transizione 

ecologica 

Alfonso  
Vuolo 

Cosimo Gravili, La discrezionalità tecnica nella funzione 
amministrativa di tutela della biodiversità 
Franco Sicuro, Il mandato inter-costituzionale di tutela dell'ambiente 
e la transizione ecologica 
Elena Rivieccio, Politiche ambientali e principio di uguaglianza 
Mariarita Cosimo, Transizione ecologica e principio di solidarietà 
Daria Luisa Petrucci, La tutela del diritto dell’individuo ad un 
ambiente salubre nell'era dell'IA: sfide e prospettive 

9/9 bis 

I/5 
Algoritmi e sistemi elettorali: i 

dilemmi della 
Francesco  
Clementi 

Maria Frisina, La Legge Elettorale: il diritto alla trasparenza del suo 
algoritmo a garanzia del principio democratico-rappresentativo 

B 
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rappresentanza politica tra 
uguaglianza, proporzionalità 

ed efficienza del dato 
elettorale 

Daniela Marella, L’algoritmo elettorale o del dilemma tra 
rappresentanza e trasparenza 
Nicola D’Amelio, Gli algoritmi di ripartizione seggi della Camera e del 
Senato. Dinamiche di un sistema a doppia competizione su una scala 
territoriale multilivello 
Stefano Trancossi, Big data e tecniche di profilazione: quando l'eletto 
sceglie l'elettore 
Giulio Enea Vigevani, Algoritmi, piattaforme digitali e media: la sfida 
della propaganda elettorale 

I/6 

 
Il governo della cultura 

nell’era digitale  
(Panel I) 

 
 

Lorenzo  
Casini 

Giovanni Martini, L’identificazione del patrimonio culturale digitale 
Anna Pirri Valentini, Digitalizzazione del patrimonio culturale e 
strumenti di gestione pubblica 
Luigi Ferrara, I servizi e le Infrastrutture culturali nelle linee guida del 
Piano Nazionale per la Digitalizzazione del patrimonio culturale 
Livia Baldinelli, La riproduzione dei beni culturali: la questione del 
canone tra linee guida ministeriali e Piano nazionale digitalizzazione 

1 

I/7 Geopolitica costituzionale 
Erik 

Longo 

Chiara Graziani, Intervento 
Marta Ferrara, Intervento 
Andrea Antonuzzo, Intervento 
Giuliano Vosa, Intervento 
Renato Ibrido, Repliche dell’autore 

2 

I/8 

Lessico ICT e fattispecie 
giuridiche a confronto: i 

mutamenti delle categorie 
giuridiche osservati 

attraverso le parole del 
digitale 

Marina 
 Pietrangelo 

Matteo Giannelli, Frammentazione del potere cibernetico e pluralismo 
territoriale 
Gaia Fiorinelli, Le parole del digitale in prospettiva penalistica: il 
cybercrime tra categorie generali e fattispecie speciali 
Lorenzo Nannipieri, L'interesse e la sicurezza nazionali: vecchie 
categorie, nuovi problemi definitori 
Federico Ricotta, Nuove funzioni e nuovi poteri: a proposito 
dell’architettura di sicurezza cyber 

11 

I/9 

Profili costituzionali della 
sicurezza cibernetica fra 

attori pubblici e privati, diritti 
e nuove tecnologie 

 
 

Maria  
Esmeralda  

Bucalo 

Claudia Capasso, Il contrasto al terrorismo online: dal volontarismo 
alla delega dell’enforcement alle piattaforme digitali 
Valentina Cavani, Dati sintetici: vantaggi tecnici e preoccupazioni 
costituzionali 
Michele Empler, Sorveglianza algoritmica e sicurezza cibernetica: 
verso un modello costituzionalmente orientato per l’IA generativa 

11 bis 
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Claudio Ragusa, La Cybersecurity degli Enti Locali alla luce della 
legge n. 90 del 2024 

I/10 
Regolazione pro-

concorrenziale dei mercati 
digitali 

Michele  
Trimarchi 

Miriam Allena, La responsabilità dell’hosting provider: spunti dal DSA 
Anna Maria Liscio, Procedimenti di designazione dei gatekeepers e 
relative controversie 
Candido Lorusso, Politiche di promozione delle imprese digitali in 
ambito europeo 
Luigi Mongiello, Big tech: mercati e agenti del mercato 
Nicola Faraone, IA e Concorrenza: opportunità e limiti applicativi 

LISS D  

I/11 

IA e apparati pubblici: 
opportunità e ostacoli per 
uno sviluppo competitivo 

delle tecnologie di 
intelligenza artificiale 

Remo  
Morzenti 
Pellegrini 

Lorenzo Rodio Nico, Rapporto tra approvvigionamenti pubblici, 
finanziamenti e governance restrittiva della tecnologia 
Valentina Giomi, L'uso dell'IA da parte delle PPAA, come motore di 
sviluppo e potenziamento di strategie sociali condivise o d'interesse 
comune sul piano europeo (ambito sociale, ambito sanitario, ambito 
sicurezza) 
Elisabetta Bani, Le resistenze alla standardizzazione dei dati nelle 
pubbliche amministrazioni, il rischio degli errori da inserimento dei dati 
nelle decisioni amministrative algoritmizzate 
Vanessa Manzetti, L'uso dell'IA nell'amministrazione condivisa e i 
rischi delle nuove povertà "artificiali" 

4 

I/12 

Poteri pubblici e poteri 
privati: 

le nuove sfide della 
regolazione nell’era digitale 

Renata  
Spagnuolo  

Vigorita 

Alessandra Cutolo, Poteri invisibili: quando il privato diviene 
indispensabile per il pubblico e i profili di rischio nello scenario 
geopolitico attuale 
Antonio Gargano, Infrastrutture digitali e sovranità tecnologica: la 
sfida della regolazione tra innovazione, controllo democratico e 
interesse pubblico 
Benedetto Marsili, Il controllo degli investimenti esteri, il Golden 
Power sulle tecnologie 5G 
Manfredi Matassa, Il ruolo dei privati nella sicurezza cibernetica 
nazionale 
Giuseppe di Genio, Privacy europea e forme di regolamentazione 

5 

I/13 
La cooperazione pubblico-
privato per il contrasto alla 
violenza di genere “online” 

Donatella  
Curtotti 

Wanda Nocerino, Profili normativi interni e sovranazionali 
Ottavia Murro, Il ruolo delle piattaforme online nella prevenzione 
della violenza di genere  

6 
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Maria Giovanna Rutigliano, Responsabilità di internet providers e 
dei servizi di hosting 
Guido Colaiacovo, La cooperazione giudiziaria per l’acquisizione 
delle prove elettroniche 

I/14 

Alimentare l’IA. Nuove sfide 
per il diritto costituzionale in 
ambito di difesa e sicurezza 

e in ambito ambientale  
(Panel I) 

Raffaele  
Bifulco 

Chiara Quadarella, Le risorse dell’IA: l’acqua e l’energia elettrica 
Alberto Atelli, Le risorse dell’IA: il suolo e le terre rare 
Giorgia Valentini, Bilanciare lo sviluppo dell’IA con la tutela della 
biodiversità, degli ecosistemi e degli animali 
Ludovica Tripodi, Lo sviluppo dell’IA e la tutela della sicurezza 
alimentare 

7 

I/15 

Libertà di espressione 
nell’era digitale: governance, 

composizione delle 
controversie e regolazione 

delle piattaforme online 

Monica 
 Delsignore 

Pietro Villaschi, Libertà di espressione in rete, piattaforme digitali e 
poteri pubblici: un intreccio complesso 
Carlo Fidato, Come è cambiata la moderazione degli utenti delle 
piattaforme digitali? Riflessioni sul DSA e sul ruolo del diritto 
amministrativo 
Arianna Giovannelli, Dalla tutela giurisdizionale all’autoregolazione: 
le Online Dispute Resolution nello spazio digitale 
Lorenzo De Gaetano, L’attività di moderazione dei contenuti delle 
piattaforme online e gli strumenti di tutela previsti dal DSA 

 
Lab. Ling 

Inf 

I/16 

Lo Stato nell’età della  
tecnica.  

Le sfide dell’Intelligenza  
Artificiale 

Daniela  
Mone 

Maria Chiara Girardi, L’IA generativa e il rischio di disinformazione 
Davide Ragone, Intelligenza artificiale e giustizia: una prospettiva 
comparata 
Vincenzo Telaro, Tutela giurisdizionale e giustizia robotica: tra limiti 
costituzionali e impossibilità logica 
Michela Tuozzo, AI Act e standard tecnici: verso nuovi problemi del 
bilanciamento 

10 

I/17 
Difesa e sicurezza nello  

spazio cibernetico 
Matteo  
Frau 

Giorgio Pedrazzi, Al di sopra della legge: strategie e regole sull'uso 
bellico di droni e AI tra USA e UE. 
Marco Benedetti, Difesa nazionale nel cyberspazio ai tempi del riarmo 
europeo 
Maria Chiara Nuzzo, Disciplina dell’intelligenza artificiale e 
cybersicurezza: nuovi profili e criticità 
Filippo Galli, Catturare l'Ecatonchiro. La cybersicurezza come 
funzione amministrativa plurale 

10 bis 
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I/18 
La disinformazione nelle 
piattaforme digitali in una 

prospettiva multidisciplinare 

Fabio  
Giglioni 

Enrico Marro, Il costituzionalismo nell’era della democrazia digitale: 
disinformazione e principio democratico. Verso la 
costituzionalizzazione dell’algoritmo 
Arianna Festinese, La manipolazione dei contenuti digitali: i profili di 
rilevanza penale della direttiva UE 2024/1385 
Martina Carrato, Forme di tutela contro la disinformazione: il ruolo 
dell’AGCOM in un’ottica di amministrazione condivisa 
Daniele Leone, Le nuove forme di tutela a fronte delle pubblicazioni 
illecite: problematiche e ulteriori prospettive di riforma 
Alessandro Palmieri, L’opportunità di una rimeditazione della 
disciplina dei servizi della società dell’informazione come argine allo 
strapotere delle grandi piattaforme 

12 

I/19 

Intelligenza artificiale, sanità 
digitale ed esigenze di 

regolazione: l’intreccio tra 
soggetti pubblici e privati 

Antonio 
 Iannuzzi 

Lavinia Del Corona, Il ruolo della Commissione europea 
nell’elaborazione delle regole tecniche della società digitale 
Andrea Giubilei, L’istituzione della nuova Autorità di sanità digitale 
nazionale, alla luce del Regolamento sullo spazio europeo dei dati 
Marco Ladu, Il libero accesso alle norme tecniche armonizzate nello 
spazio europeo: quale futuro per la regolamentazione in ambito 
sanitario? 
Veronica Montozzi, Il contributo delle autorità indipendenti e di 
governo nella regolazione della sanità digitale 

13 

I/20 
Le sfide della sicurezza 

nazionale nello Stato 
“Digitale” 

Maria Cristina 
Cavallaro 

Luca R. Perfetti, La sicurezza nazionale digitale tra arbitrarietà del 
potere e tutela dei diritti inviolabili 
Donato Vese, Sorvegliare e punire nel XXI secolo: capitalismo 
digitale, biopolitica e governo dei dati. 
Alessandra Amore, Profili operativi dei servizi segreti, dati accademici 
e impatto sulla promozione della ricerca. 
Biagio G. Di Mauro, Le comunicazioni manipolative online tra tutela 
delle libertà individuali e salvaguardia della sicurezza nazionale 

14 

I/21 

La trasformazione digitale 
dei poteri dello Stato e il 

problema dell’attività 
conoscitiva 

Caterina  
Drigo 

Andrea Conzutti, Quando le Camere apprendono dall’AI: verso un 
riequilibrio dell’asimmetria informativa con il Governo? 
Isabella Alberti, La gestione unitaria del patrimonio informativo 
pubblico per il riuso degli esiti istruttori 
Matteo Falcone, Ripensare il potere conoscitivo delle amministrazioni 
pubbliche nell’egemonia computazionale dei poteri privati 

Gramsci 
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Carlo Alberto Ciaralli, The Minority Report: la giustizia predittiva tra 
mito e realtà 
Edoardo N. Fragale, I diritti dell’amministrato nel nuovo paradigma 
digitale 

I/22 
Lo stato nell’età della 

tecnica: le future generazioni 
Francesco  
Paterniti 

Giuseppe Trovato, Il principio di equità generazionale: la tutela delle 
generazioni future nella Costituzione italiana 
Erika La Fauci, Quale "futuro" per le future generazioni? Le sfide dello 
Stato contemporaneo per la tutela dei posteri 
Alessia Follari, Politiche di sostenibilità e future generazioni 
Simone Cafiero, Eguaglianza sostanziale e tutela dei diritti delle future 
generazioni 

Arcari 

I/23 

Poteri economici e digitali 
nell’ordinamento UE tra 

(nuovi?) strumenti di 
regolazione e 

programmazione 

Marco 
 Inglese 

Eugenia Jona, L’intersezione tra poteri economici e poteri digitali: 
verso una (mite) programmazione? 
Valeria Salese, Competenze UE e mercato digitale: quali basi 
giuridiche per quali strumenti? 
Michela Leggio, La regolazione dell’Intelligenza Artificiale ad alto 
rischio: dalla regolazione pubblica a quella privata e ritorno? 
Marco Fisicaro, Accesso alle essential facilities e tutela della 
concorrenza nel settore digitale: la prospettiva della Corte di giustizia 
Giulia Papa, Intelligenza artificiale e disinformazione 

Salis 

I/24 

L’influenza dei nuovi tecno-
poteri nella decisione 
pubblica: strategie di 
sopravvivenza per il 

costituzionalismo 

Adriano  
Dirri 

Francesco Severa, La democrazia a confronto con i tecno-poteri: 
tendenze alla verticalizzazione del potere pubblico 
Sergio Spatola, Il potere del mercato ai tempi delle big tech: fatto 
normativo o extra-giuridicità? 
Alina Benea, Intersezioni digitali, potere e influenza sulla decisione 
pubblica 
Maria Cristina Carbone, Governare i poteri privati: il Digital Markets 
Act, tra regolazione dei gatekeeper e “costituzionalismo digitale” 
Adriano Dirri, Tutelare i diritti sociali nel mondo della tecnica e nella 
dimensione costituzionale europea 

Lai 

I/25 

Fine vita e avanzamento 
tecnologico: verso l'effettiva 

tutela 
dell’autodeterminazione 

terapeutica? 

Benedetta 
 Liberali 

Francesco Giuseppe Campodonico, Dalle sentenze della Corte 
costituzionale n. 242/2019 e n. 135/2024 ai contenuti della legge 
toscana in tema di suicidio medicalmente assistito 

Teatro 
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Simone Frega, Innovazioni tecnologiche nell’ambito dei trattamenti di 
sostegno vitale e delle cure palliative: l'accompagnamento della 
persona dinnanzi alla globalità del dolore 
Giulia Santomauro, La procedura di accesso al suicidio 
medicalmente assistito: il ruolo della Commissione multidisciplinare 
permanente e dei Comitati etici territorialmente competenti 
Giulia Vasino, Suicidio medicalmente assistito e stratificazione 
normativa: quali prospettive per una tutela effettiva ed omogenea? 

I/26 
Doppia pregiudizialità e 
rimedio più appropriato 

Pietro  
Faraguna 

Daniele Chinni, Il modello 269 e i suoi derivati: difesa o applicazione 
della Costituzione repubblicana? 
Ilaria Delvecchio, Il tono costituzionale dal conflitto di attribuzione alla 
doppia pregiudizialità 
Pietro Faraguna, Alla ricerca del rimedio più appropriato 
Irene Pellizzone, Cosa resta della disapplicazione? Il giudizio 
accentrato come strumento di certezza del diritto 
Francesco Saitto, Oltre l’ammissibilità. Individuazione del parametro 
e grado di determinazione della materia 

Anfiteatro 

I/27 

Nuove istanze di tutela dei 
diritti nell’era digitale, tra 

decisione politica ed organi 
di garanzia 

Ignazio  
Spadaro 

Vittorio Fazio, La “dignità della persona umana” in materia elettorale: 
il caso della firma digitale dell’elettore con disabilità 
Alessia Fonzi, La crisi del “locus commissi facti” nell’era digitale 
Caterina Adamo, Incognite della digitalizzazione in ambito sanitario 
Marta Morvillo, Contenzioso strategico nel diritto dell’Unione 
Europea: attori, strutture e implicazioni distributive 
Nannerel Fiano, Considerazioni di sintesi e conclusioni 

A  
Botanica 

I/28 

Innovazioni e sfide 
dell'Intelligenza Artificiale: un 

dialogo tra discipline 
giuridiche 

Geo  
Magri 

Geo Magri, Algoritmi e diritti: il ruolo delle filter bubble nell'era 
dell'Intelligenza Artificiale 
Stefano Fanetti, L’applicazione della Intelligenza Artificiale in campo 
sanitario e la responsabilità civile: tra AI Act, disciplina nazionale e 
profili di diritto comparato 
M. Dominique Feola, Trasformazione digitale e Decreto legislativo n. 
231/2001: adattare la governance all’Era tecnologica 
Stefano Marcolini, Le indagini penali nella società della sorveglianza 
Giulia Tiberi, Intelligenza Artificiale e principio democratico: riflessioni 
a partire dall’utilizzo di strumenti di IA da parte dei parlamenti e nei 
processi di democrazia partecipativa 

B  
Botanica 
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I/29 
New Sustainability 

Governance: il ruolo delle 
Corti 

 
 

Valentina 
Carlino 

Marco Antonio Simonelli, Il riconoscimento costituzionale di principi 
intergenerazionali. Potenzialità e limiti 
Nicola D’Anza, La transizione verso l’economia circolare nel contesto 
di un’economia non pianificata. Il caso dell’Unione europea e il ruolo 
della giurisdizione 
Rachele Bizzari, Corti, acquisizioni tecnico scientifiche e amici curiae: 
il caso della Corte interamericana dei diritti umani 
Emanuela Rassu, Il ruolo dei giudici nella “giustizia energetica” 

Sala  
riunioni 

Giurispru
denza 
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Sessione II 

3 ottobre 2025 
13.45-15.15 
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N TITOLO 
MODERATORE

/CHAIR 
PANELIST ROOM 

II/1 

F. Fabrizzi e G. Piccirilli (a 
cura di) “Fenomenologia 

della produzione normativa 
tra Italia e Unione europea. 
Studi sulle fonti del diritto”, 
Giappichelli, Torino, 2025 – 

Book discussion 

Gianmario  
Demuro 

Federica Fabrizzi, Intervento 
Giovanni Piccirilli, Intervento 
Diletta Tega, Intervento 
Giovanni Pitruzzella, Intervento 

Magna  
(ex SP) 

II/2 

Trasformazione delle 
politiche pubbliche, Terzo 
settore, dati. Il caso delle 
politiche per persone con 

disabilità 

Lorenza  
Violini 

Lorenza Violini, Il sistema di Welfare State italiano: un 
inquadramento costituzionale 
Paolo Addis, Modelli amministrativi di attuazione delle politiche 
sociali 
Andrea Chiappetta, Co-programmazione e definizione delle politiche 
in tema di disabilità nelle più recenti tendenze del decisore politico 
Simone Frega, Le politiche (e gli strumenti) per accompagnare le 
persone con disabilità nelle aree interne 
Francesca Porcheddu, Costruire reti di libertà: l’amministrazione 
condivisa come paradigma per ripensare i diritti dei detenuti con 
disabilità 

A 

II/3 
Le funzioni amministrative 
adespote o frammentate  

(Panel I) 

Bernardo  
Giorgio  

Mattarella 

Anna Paiano, La sicurezza idrica 
Aldo Pardi, La sicurezza energetica 
Chiara Grazzini, La transizione ecologica 
Agostino Sola, La transizione digitale 

Magna 
Baffi  

II/4 
L’era digitale, fra rischi e 

possibilità. Il carcere come 
caso paradigmatico 

Barbara  
Pezzini 

Anna Lorenzetti, L’impatto dell’IA sul pieno accesso ai diritti sociali 
delle persone in vinculis 
Francesco Picozzi, IA e sicurezza nelle carceri: alla ricerca di un 
possibile dialogo 
Emanuele Comi, L’IA nella programmazione pubblica: una risorsa da 
valorizzare 

B  

II/5 
L’attività politica nello spazio 

digitale 
Pietro  
Ciarlo 

Giacomo Delledonne, Trasparenza e libertà dell'informazione 
pubblica 
Mario Iannella, La democrazia interna ai sindacati e ai partiti politici 
Enrico Campelli, Regole delle competizioni elettorali 
Virgilia Fogliame, Istituti di democrazia partecipativa e diretta 

Anfiteatro 
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Duccio Sarmati, La digitalizzazione del procedimento elettorale: 
dalla sottoscrizione digitale si potrà arrivare al voto elettronico? 

II/6 
Lo Stato nell’età della 
tecnica: i diritti sociali 

Ida Angela  
Nicotra 

Francesco Paterniti, Suicidio medicalmente assistito: possibilità 
tecnica o diritto dell'individuo? 
Marco Melpignano, I livelli essenziali nel bilanciamento tra tecnica e 
politica alla luce della sent. n. 192/2024 
Chiara Finocchiaro, Diritto alla salute e transizione digitale tra 
opportunità e sfide 
Matteo Greco, I diritti energetici: una nuova categoria di diritti 
sociali? 

1 

II/7 
Stato, cittadini, ecosistema 
digitale: quale ruolo per i 

social network? 

Carla  
Bassu 

Marco Betzu, I social network tra autoregolazione, coregolazione e 
eteroregolazione 
Emma Annamaria Imparato e Giacomo Giorgini Pignatiello, 
Diritto all'informazione, disinformazione e stati di emergenza: uno 
sguardo comparatistico 
Claudia Marchese, L’impiego dei social network da parte di attori 
istituzionali: problematiche e prospettive nel panorama comparato 
Salvatore Mario Gaias L’Impatto dei social network sulle decisioni 
dei Governi regionali insulari in materia di speculazioni territoriali ed 
energetiche. Sardegna e Isole Canarie a confronto 
Sara Gallone, Affrontare la disinformazione online: i meccanismi di 
mitigazione del rischio nel Digital Services Act 

2 

II/8 
Abusi di mercato e spazio 

digitale 
Marco  

Gambardella 

Marina Poggi d’Angelo, Condotte manipolative e Algoritmi High 
Frequency Trading 
Andrea Pantanella, Lo sviluppo dei sistemi telematici “in cloud” e il 
momento consumativo del delitto di manipolazione del mercato: lo 
scontro tra la certezza del diritto e la smaterializzazione digitale 
Dalila Federici, Intelligenza Artificiale e Insider trading: la rilevanza 
dell’informazione privilegiata acquisita con la c.d. Mosaic Theory 
Nicoletta Ortu, Regulatory sandbox e portatori di interessi: le sfide 
del diritto penale nel condizionamento del potere pubblico da parte 
dei poteri privati 

11 

II/9 
Lo Stato costituzionale 

nell’età della tecnica. La 
sicurezza 

Giuseppe  
Laneve 

Rosanna Fattibene, Il potenziamento umano tra sicurezza della 
persona e sicurezza dello Stato 

11 bis 
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Chiara Doria, La ‘sicurezza dei diritti’ nell’era digitale: il diritto alla 
disconnessione 
Giorgio Cataldo, L’approvvigionamento energetico nell’epoca 
dell’insicurezza: diritti domestici, doveri di garanzia, bilanciamenti 
Andrea Eugenio Chiappetta, La privatizzazione dello spazio extra-
atmosferico tra sicurezza nazionale, sovranità Globale e forma di 
Stato democratica 

II/10 

Dopo la regolazione: 
l’attuazione della normativa 

digitale come banco di prova 
dello Stato di diritto in 

Europa 

Marina 
 Pietrangelo 

Giovanna Pistorio, L’ipertrofia della regolazione europea in materia 
di digitale: prospettive e limiti 
Elisabetta Frontoni, La moltiplicazione delle fonti di attuazione e il 
ruolo delle authorities 
Gianpaolo Fontana, Il diritto politico e il diritto tecnocratico: il caso 
della semplificazione in ambito UE 
Simone Barbareschi, Attuazione parlamentare vs. attuazione 
governativa del diritto europeo: strumenti e riflessi sulla forma di 
governo 

LISS D 

II/11 
Gli argini contro 

l’“autoritarismo algoritmico” 
Lara  

Trucco 

Giulia Tiberi, Gli argini contro la sorveglianza e la discriminazione 
algoritmica nella prospettiva del legislatore, tra Unione europea, 
Consiglio d’Europa e legislatore nazionale 
Maria Elena Gennusa, Il linguaggio “costituzionale” della Corte di 
Giustizia attraverso la giurisprudenza sul principio di non 
discriminazione: quali argini contro la discriminazione algoritmica? 
Lino Panzeri, Regioni e innovazione digitale 
Andrea Molfetta, Il principio solidaristico come argine alla 
discriminazione algoritmica 

4 

II/12 

Dal lavoratore digitale al 
lavoratore “aumentato”. 

Mutamento delle condizioni 
lavorative e diritti dei 

lavoratori nell’era digitale 

Donatella  
Morana 

Paolo Zuddas, La dignità (umana e sociale) del lavoratore 
“aumentato” 
Marco Di Folco, La salute del lavoratore “aumentato” 
Pietro Santo Falletta, Lavoratori “aumentati” e pubblico impiego 
Francesca Ippolito, Human enhancement e vincoli europei 

5 

II/13 
Disability Rights in the Digital 

Age: Multilevel and  
Comparative Perspectives 

Ilenia Ruggiu 
e 

Irene Spigno 

Delia Ferri, Accessibility Rights in a Digital Environment: European 
Perspectives 
Paola Pannia, Disability, Inclusive Workplaces and Digital 
Challenges 

6 
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Daniele Amoroso, The Impact of the CRPD Committee's 
Interpretative Practice on National Legal Systems 

II/14 

Alimentare l’IA. Nuove sfide 
per il diritto costituzionale in 
ambito di difesa e sicurezza 

e in ambito ambientale  
(Panel II) 

Marco  
Benvenuti 

Paolo Pensabene, Quale regolazione a livello nazionale? 
Chiara Gentile, I dati e la sorveglianza elettronica di massa: il ruolo 
dell’intelligence e le nuove sfide 
Angelo Lerro, La guerra ibrida: l’addestramento delle armi 
automatiche 
Livia Stamme, L’utilizzo dell’IA nella difesa dei confini 

7 

II/15 

Le nuove sfide per le 
responsabilità 

dell’amministrazione 
pubblica nella transizione 

digitale 

Aristide Police 
e  

Gabriella M. 
Racca 

Enrico Guarnieri, La responsabilità precontrattuale ante 
aggiudicazione: mito o realtà? 
Gabriele Serra, Il giudice amministrativo e le nuove sfide per 
l’effettività della tutela 
Gloria Sdanganelli, Evoluzioni della responsabilità e del rischio 
assicurativo nella sanità digitale 
Luca Capobianco, I principi di collaborazione e buona fede nella 
prospettiva digitale 

9/9 bis 

II/16 

Lo Stato nell’età della 
tecnica: dinamiche 

trasformative della forma di 
Governo 

Gennaro  
Ferraiuolo 

Enrico Guerrieri, Tecnica e proceduralizzazione. L'incidenza del 
PNRR sulla organizzazione dello Stato 
Chiara Troncone, Tecnica e decisione politica nella recente 
giurisprudenza costituzionale 
Marco Plutino, Processi di costruzione dell'opinione pubblica e 
«presidenzializzazione» delle forme di governo 
Marta Aurino, Esposizione mediatica e caos comunicativo: 
frammentazione e personalizzazione del dialogo tra esecutivi e 
cittadini nell'era social 

10 

II/17 
Sicurezza, tutela dell’impresa 

e partnership strategiche 
nell’era delle sfide digitali 

Paola 
 Piciacchia 

Ciro Sbailò, Dalla dimensione digitale all’era quantistica: gli Human 
Digital Twins come caso di studio nella sicurezza strategica 
d’impresa 
Andrea Fiorentino, Le partnership strategiche tra sicurezza e 
controllo democratico: il caso del patto trilaterale tra Australia, Stati 
Uniti e Regno Unito (AUKUS) 
Federica Dieni, Golden Power e intelligence economica: strumenti 
giuridici per la tutela dell’interesse nazionale 

10 bis 

II/18 
La tutela della persona tra 

diritti e valori nel cyberspazio 
Francesca  

Paruzzo 
Francesca Paruzzo, Il free market of ideas nel cyberspazio 12 
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e 
Matteo  

Giannelli 

Massimiliano Baroni, AI e dato sanitario: la tutela della persona tra 
innovazione e sostenibilità 
Alessandro Fricano, L’esercizio dei diritti politici e l’osservanza del 
silenzio elettorale nell’era digitale 
Lorenzo Moroni, La segretezza “digitale”: valore o disvalore? 
Erika Lanzilotto, I diritti fondamentali nell’epoca di internet: tra sfide 
e prospettive 
Aurora Maggi, Tutela dei diritti fondamentali e nuove tecnologie 

II/19 
La governance dei dati 
sanitari tra esigenze di 
circolazione e di tutela 

Nicola  
Posteraro 

Sergio Spatola, I dati sanitari come indicatori di bisogno e l’utilizzo 
per l’efficienza finanziaria del sistema 
Ludovica Durst, La protezione e la circolazione dei dati sanitari nello 
spazio europeo: bilanciamenti e prospettive tra dimensione nazionale 
e dimensione europea 
Simone Franca, (Contro)poteri pubblici e privati nel trattamento dei 
dati sanitari 
Giulia Schneider, Spazio europeo dei dati sanitari, usi secondari e 
tutele industriali: the winner takes it all? 

13 

II/20 
La rivoluzione digitale come 

banco di prova del 
parlamentarismo 

Alessia  
Fonzi 

Vittorio Fazio, La disaffezione all’esercizio del diritto di voto: lo 
sviluppo digitale quale strumento di contrasto all’astensionismo 
elettorale 
Ilaria De Cesare, L'utilizzo delle nuove tecnologie negli istituti di 
democrazia diretta e partecipativa: verso un “ritorno al voto” o rischio 
di ulteriore emarginazione del Parlamento? 
Matteo Milanesi, L’identità digitale come punto d’accesso della 
democrazia diretta? Recenti cronache di una transizione a 
Costituzione invariata 
Paolo Inturri, La disciplina degli algoritmi per l’amministrazione della 
giustizia tra AI Act e d.d.l. Meloni-Nordio  
Samuele Gherardi, Considerazioni di sintesi e conclusioni 

14 

II/21 

Il sistema agroalimentare e 
la digitalizzazione: soggetti, 
regole e tutele nel contesto 

europeo 

 
 
 

Domenico 
Cristallo 

Domenico Cristallo, La digitalizzazione e i mercati agricoli, una 
prospettiva sistemica 
Costanza Lazzarin, Innovazione varietale e digitalizzazione nella 
filiera viticola: il ruolo strategico dei nuclei di premoltiplicazione 
Giulia Torre, Digitalizzazione e scienza della vita: regole e tutele per 
il settore agricolo 

Gramsci 
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Mario Mauro, Food safety, danno da prodotto difettoso e filiera 
alimentare: contributo della digitalizzazione e responsabilità degli 
operatori 
Maria Beatrice Bernadette Arnese, La digitalizzazione nel sistema 
delle Indicazioni Geografiche. Quale ruolo per i gruppi di produttori in 
un sistema di governance multilivello? 
Matilde Bellingeri, Il fenomeno delle frodi agroalimentari online 

II/22 

La giustizia penale ai tempi 
delle nuove tecnologie: verso 

un “nuovo” ruolo dei 
protagonisti processuali? 

Leonardo  
Filippi 

Leonardo Filippi, Nuove tecnologie dei poteri privati e libertà 
fondamentali 
Donatella Curtotti, La prova tecnologica: verso un nuovo statuto 
delle indagini preliminari? 
Andrea Chelo, Nuove tecnologie, libertà morale e accertamento 
penale 
Ottavia Murro, Nuove tecnologie investigative sull’analisi dei dati 
presenti nello smartphone 
Fabrizio Demartis, L’opacità algoritmica e i depistaggi indotti dai 
sistemi di AI: quali controlli per uno strumento “fuori controllo”? 

Arcari 

II/23 

Modelli di governance e 
paradigmi di responsabilità 
nell'ecosistema digitale: tra 

poteri pubblici e privati 

Anna  
Alberti 

Giovanni Barozzi Reggiani, L'Agenzia per la cybersicurezza 
nazionale italiana: una 'classica' agenzia o un nuovo modello di 
amministrazione? 
Angelo Bonaiti, L'organizzazione della cybersicurezza tra 
government e governance nell'ordinamento multilivello 
Stefano Vaccari, Le 'patologie' della rete: dall'enforcement 
privatistico alla regolazione amministrativa 
Fabiola Maccario, La responsabilità degli hosting providers: modelli 
e paradigmi 

Salis 

II/24 
Poteri pubblici e poteri privati 

nello sport 
Lorenzo  
Casini 

Ippolito Piazza, Poteri pubblici o poteri privati nell’attività delle 
federazioni sportive 
Federico Orso, La tutela di situazioni giuridiche soggettive connesse 
con l’applicazione delle regole sportive 
Serena Stacca, La disciplina antidoping: risultati raggiunti e questioni 
aperte nella prospettiva delle garanzie giustiziali dell’atleta 
Carla Acocella, Organizzazione e gestione degli spazi per lo sport 
tra pubblico e privato 

Lai 
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Alessandro Di Martino, Effettività del diritto allo sport per le persone 
con disabilità: il raccordo tra poteri pubblici e privati 

II/25 

Riarmo e instabilità 
geopolitica al cospetto dei 

poteri digitali privati: a 
requiem for the State? 

Margherita  
Ramajoli 

Rosalba Famà Il Programma Rearm EU: quale ruolo per il bilancio 
europeo? 
Michela Leggio, L'esternalizzazione delle funzioni pubbliche per la 
sicurezza nazionale 
Giulio Carzaniga, I beni dual use tra regolazione pubblica, imprese e 
ricerca  
Lorenzo Grossi, Dazi, cybersicurezza e tecnologie. La nuova sfida 
della regolazione dei poteri privati 

Teatro 

II/26 

Verso l’effettiva 
digitalizzazione dei contratti 

pubblici: 
limiti e prospettive tra 

giurisprudenza e prassi 
amministrativa 

Annamaria  
Bonomo 

Francesco Blasi, L’accesso agli atti di gara nell’era digitale: quadro 
normativo, criticità applicative e prassi delle Stazioni Appaltanti,  
Marina Caporale, La digitalizzazione dei contratti pubblici e il 
concerto di competenze di AgID e ANAC 
Augusto Di Cagno, La digitalizzazione della p.a. nei contratti 
pubblici: dalle direttive europee al nuovo codice 
Salvatore Esposito, Principi, regole e strumenti della digitalizzazione 
dei contratti pubblici: quale spazio per l’AI? 

Lab. Ling 
Inf 

II/27 

L’Europa e la sfida della 
cybersicurezza: tra sovranità 

digitale e protezione dei 
cittadini 

Patrizia  
De Pasquale 

Enza Cirone, Verso un diritto alla cybersicurezza: profili emergenti 
nel diritto dell’Unione 
Federico Ceci, La Cyber Social Security nel diritto dell’Unione 
europea: attori e responsabilità 
Benedetta Minucci, Il Cyber Solidarity Act: il nuovo quadro di 
intervento per la cybersicurezza nell’Unione europea 
Sveva Troncone, Il diritto all’oblio nell’era digitale: equilibrio tra 
privacy, libertà di espressione e sicurezza 

A  
Botanica 

 II/28 

Intelligenza Artificiale e poteri 
pubblici: rischi e opportunità 

per la tutela dei diritti 
fondamentali 

Margherita  
Interlandi 

Giuliana Di Fiore, AI e food sustainability 
Vincenzo Forte, Il contributo delle piattaforme pubbliche e private 
alla governance dei dati sanitari nel quadro dell’European Health 
Data Space” 
Cristiana Napolitano, Digitalizzazione e sostenibilità nella 
contrattazione pubblica: strumenti digitali per la tutela effettiva 
dell’interesse ambientale 

B  
Botanica 



 
 

21 

Lorenza Tomassi, L’applicazione dell’intelligenza artificiale nel 
procedimento amministrativo e i rischi connessi all’assicurazione 
delle garanzie partecipative 

II/29 
«Hic sunt leones»: i limiti del 

costituzionalismo nell’era 
dell’agorà digitale 

Giulio Enea 
 Vigevani 

Giancarlo Orlando, I diritti fondamentali nell’era digitale: la funzione 
giurisdizionale di fronte all’avanzata dei poteri privati 
Vittorio Silvestro, Manifestazione del pensiero e (dis)informazione 
nell’era dell’Oversight Board 
Alessia Forte, L’apparenza inganna: i dilemmi costituzionali del 
deepfake 
Sara Filippi, Ciceroni nel web: il «diritto della scienza incerta» e la 
formazione del pensiero nell’agorà digitale 

Sala  
riunioni 

Giurispru
denza 

 
 

II//30 

Fundamental Rights and EU 
Cybersecurity Law: A Multi-

Faceted Relationship 

Pier Giorgio  
Chiara 

Irene Kamara, Technical standards as legal transplants for EU cyber 
laws 
Marco Almada, Uncommon expectations for common specifications 
in EU cybersecurity law 
Virginia Remondino, Cyber incidents in big data policing in the 
digital society: cybersecurity and other related risks 
Giulia Fabini, Promoting European values through cybersecurity 
standards: the missing opportunity of the Cyber Resilience Act? 

Sala  
riunioni 

Biblioteca 
economia 
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N TITOLO 
MODERATORE

/CHAIR 
PANELIST ROOM 

III/1 
La forma delle fonti vis à vis i 

poteri economici e privati 
nell’era digitale 

Marta  
Cartabia 

Laura Buffoni, Intervento 
Gianmario Demuro, Intervento 
Barbara Pezzini, Intervento 
Alberto Arcuri, Intervento 

Magna  
(ex SP) 

III/2 

L’Unione europea è davvero 
un gigante regolatorio? 

Inefficienze e modelli virtuosi 
nelle normative digitali 

Giulio  
Napolitano 

Daniel Foà, Digital Services Act e (i mobili confini della) compliance 
Valeria Caforio, La valutazione d’impatto del DMA tra approccio ex 
ante ed ex post 
Anna Colaps, Proteggere la privacy nell’epoca post-GDPR 
Gianluca Buttarelli, Il sistema dei pubblici poteri nei mercati digitali 

A 

III/3 
Le sfide della valutazione 
d’impatto sull’intelligenza 
artificiale alla luce dell’AI 

Marilisa 
D’Amico 

Niccolò Panigada, Valutare ogni rischio: i profili metodologici della 
valutazione d’impatto ai sensi dell’art. 27 dell’Ai Act 
Paolo Gambatesa, Valutazione d'impatto e la tutela in concreto dei 
diritti fondamentali presidiati dalla Carta di Nizza 
Marta Tamborini, Le interconnessioni nella valutazione d’impatto nel 
contesto europeo: tra AI Act e GDPR 
Paolo Ceravolo, discussant 

Arcari 

III/4 

Elezioni digitali: come le 
nuove tecnologie stanno 
cambiando il fenomeno 

elettorale 

Giovanni Tarli 
Barbieri 

Giuseppe Mobilio, La disinformazione nel procedimento elettorale 
Monica Rosini, E-voting e principi costituzionali: sfide e possibili 
soluzioni 
Federica Camisa, L’identificazione dell’elettore nella digitalizzazione 
delle procedure elettorali: profili di tensione con i principi costituzionali 
Matteo Giannelli, L’inclusione attraverso il digitale: esperienze di 
digital literacy 

B 

III/5 

La doppia pregiudizialità tra 
evoluzioni della giustizia 

costituzionale e rapporti tra 
ordinamenti 

Andrea  
Cardone 

Roberta Calvano, Intervento 
Maria Elena Gennusa, Intervento 
Francesco Saitto, Intervento 
Diletta Tega, Intervento 

Anfiteatro  

III/6 

L'influenza delle 
multinazionali tecnologiche 
sui partiti e sulle elezioni: 

forme di regolazione, 
responsabilità dei soggetti 
privati e risposta delle Corti 

Carla  
Bassu 

Corrado Antonucci, Libertà di espressione e pluralismo informativo 
nella società algoritmica: la prospettiva eurounitaria 
Cristina Fasone, Controllo di costituzionalità sulle procedure 
elettorali e influenze estere. Recenti sviluppi” 
Emanuele Gabriele, La protezione sovranazionale dell’“integrità 
elettorale”: il ruolo delle big tech companies alla luce della recente 

1 
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normativa europea 
Davide Ragone, La democrazia in America: libertà di espressione, 
sovranità digitale e ruolo delle Corti 

III/7 

La transizione digitale nel 
panorama europeo e 

comparato: strategie e 
prospettive per la crescita 
economica e la tutela dei 

diritti nell’era digitale 

Serena  
Sileoni 

Simone Calzolaio, Le Autorità di governo della (e nella) transizione 
digitale europea 
Antonio Iannuzzi, La tutela dei diritti fondamentali nella transizione 
digitale 
Aldo Iannotti della Valle, Transizione digitale, regolamentazione e 
competitività 
Claudia Marchese, Dalla transizione digitale europea alla transizione 
digitale nel Continente africano. Considerazioni a partire dal Piano 
Mattei 
Živa Šuta, The protection of fundamental freedoms and the principle 
of proportionality in the digital age 

2 

III/8 
Le nuove frontiere della 

digitalizzazione tra 
sostenibilità e pianificazione 

Antonella  
Sau 

Luca Belviso, La digitalizzazione delle aree protette: opportunità e 
problemi 
Dario Zanelli, La pianificazione digitale del territorio: principi, strumenti 
e prospettive 
Arianna Giovannelli, Novel food e digitalizzazione: quale 
bilanciamento tra innovazione, sicurezza e sostenibilità? 
Sveva Speranza, Il ruolo della digitalizzazione nell'economia circolare 
Claire Debucquois, Green Slicing the Amazon: Legal and 
Epistemological Insights into Sustainable Finance in Brazil 

11 

III/9 
Attività parlamentare e 

rivoluzione digitale 
Giulia  

Caravale 

Ylenia Citino, Legislazione anticipatoria e Intelligenza Artificiale 
quantistica: nuove frontiere per il ruolo dei Parlamenti? 
Marco Schirripa, Voto a distanza in Parlamento?  
Francesca Caleca, Valutazione delle politiche pubbliche e nuove 
tecnologie 
Rosa Iannaccone, Uno sguardo comparativo all’iniziativa legislativa 
popolare e alla sua digitalizzazione 

11 bis 

III/10 
Le funzioni amministrative 
adespote o frammentate 

(Panel II) 

Bernardo  
Giorgio  

Mattarella 

Alessandra Mattoscio, Le politiche per la natalità e la famiglia 
Francesca Pileggi, La promozione della ricerca scientifica in Italia 
Giulio Rivellini, La promozione della ricerca scientifica in chiave 
europea e comparata 
Martina Cardone, Il sistema dei finanziamenti pubblici alle imprese 

Magna 
Baffi 
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III/11 
Il potere privato digitale e i 

poteri pubblici 
Angelo 

 Lalli 

Valeria Pietrella, Regolatore pubblico e piattaforme digitali: nuove 
forme di regolazione 
Augusto Di Cagno, I poteri pubblici e i poteri privati: il ruolo delle 
autorità indipendenti  
Stefania Racioppi, I rapporti fra l’Amministrazione pubblica e i fornitori 
di tecnologie digitali: stato dell’arte, prospettive e criticità  
Salvatore Esposito, P.A. digitale e rischio di esclusione: il ruolo delle 
politiche pubbliche e dei rimedi amministrativi 

4 

III/12 
Una difesa comune per 

l’Europa? Sfide tra 
Cooperazione e Mercato 

Lorenzo  
Federico Pace 

Francesca Di Matteo, Il Mercato Unico e la Difesa Comune: Ostacoli, 
Concorrenza e la Sfida dell'Articolo 346 TFUE 
Luisa Marin, Readiness 2030: sicurezza a costo del debito? Le sfide 
finanziarie del nuovo piano UE 
Emanuela Pistoia, Quale “avanguardia” per l’istituzione della difesa 
comune? 
Francesca Martini, La protezione dei cavi sottomarini fra esigenze di 
sicurezza nazionale e interesse alla libertà dei mari 
Cristina Grieco, discussant 

5 

III/13 

Economia e lavoro nell’età 
delle transizioni. 

Spunti di discussione dal 
libro “L’obiettivo della piena 

occupazione nelle 
trasformazioni della 

costituzione economica. Un 
impegno in cerca di 

effettività” di Paolo Piluso 

Armando  
Lamberti 

Paola Bilancia, Intervento  
Andrea Morrone, Intervento  
Paolo Piluso, Intervento  
Antonella Sciortino, Intervento 

6 
 

III/14 

C. Pinelli, D. Martire (a cura 
di), Diritto costituzionale 
dell'economia, Torino,  
Giappichelli, 2025 –  

Book discussion 

Dario  
Martire 

Camilla Buzzacchi, Intervento 
Francesco Bilancia, Intervento 
Alfredo Moliterni, Intervento 
Elisa Cavasino, Intervento 

7 

III/15 

Istituzioni parlamentari, diritti 
e ICT. Prin 2022 - La sorte 

del Parlamento oltre 
l’emergenza da Covid-19 

Umberto 
Ronga 

Umberto Ronga, Coordinate Panel PRIN e sviluppi della ricerca. Le 
nuove tecnologie per valorizzare il Parlamento 
Carolina Perlingieri, AI e diritti 
Alessandro Natalini, Nuove tecnologie e sistema dei partiti 

9/9 bis 
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Francesca Rosa, Modelli comparati 
Giovanni Guzzetta, Conclusioni. Prospettive di revisione della forma 
di governo e impatto della transizione digitale 

III/16 
L’occupazione dello spazio 

politico nell’era digitale 
Arianna  

Carminati 

Nadia Maccabiani, Trasformazione digitale e intelligenza artificiale: 
tra politica e politiche 
Marco Ladu, Oltre il conflitto di interessi e il lobbismo: i nuovi sovrani 
al tempo del monopolio globale delle infrastrutture digitali 
Matteo Frau, Controllo pubblico e privatizzazione dei sistemi di difesa 
Elisa Tira, Intelligenza artificiale e comunicazione politica, tra crisi del 
confronto pubblico e deresponsabilizzazione 

10 

III/17 

Il pubblico e il privato tra 
genealogie e metamorfosi: 

poteri e istituzioni 
nell’ecosistema digitale 

Giovanni 
D’Alessandro 

Giovanni D’Alessandro, La nullità tra pubblico e privato: trapianti 
concettuali e metamorfosi 
Benedetta Agostinelli, Educazione digitale: controllo pubblico e 
controllo privato nella tutela dei minori on line 
Federico Girelli, Genealogie e mutazioni della rappresentanza 
politica 
Marco Cifra, La Convenzione quadro del Consiglio d’Europa sull’IA e 
i diritti umani, la democrazia e lo Stato di diritto: le deroghe per le 
questioni di difesa e di sicurezza 
Francesco Cirillo, L’instabile dicotomia: le aporie da Kelsen a oggi 
Dante Valitutti, Le anime a morte dello Stato tecnocratico di diritto 

10 bis 

III/18 

L’influenza della 
digitalizzazione sul sistema 

di bilancio: problemi e 
prospettive 

Elisa D’Alterio 

Antonio Mandara, Digitalizzazione e sistema di bilancio: verso nuove 
modalità di controllo 
Damiano Carmelo Paternò, L’impatto della transizione digitale sugli 
strumenti di programmazione: pregi e discrasie nelle linee 
ordinamentali di riforma 
Silvia Pignatelli, La gestione dei fondi PNRR in Italia: sfide e 
disarmonie tra il sistema ReGiS e i controlli contabili tradizionali 
Salvatore Randazzo, Il flusso dei dati contabili e di performance dal 
sistema ReGiS a Fenix e le probabili asimmetrie informative in sede 
di accountability della Commissione europea. 

12 

III/19 
Oltre le regole: il ruolo dei 

privati nella lotta alla 
disinformazione. 

Federica  
Fabrizzi 

Maria Esmeralda Bucalo, Dalle fake news ai deepfakes: i rimedi 
giuridici nel quadro dell’UE 
Ludovica Durst, Piattaforme digitali e rischi di manipolazione 
dell’opinione pubblica 

13 
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Riflessioni a partire dal caso 
di NewsGuard 

Angelo Jr Golia, Attori pubblici e soggetti privati nella prospettiva del 
costituzionalismo sociale 
Marco Orofino, La disinformazione tra regole e mercato delle idee. 
Uno sguardo trasversale sulla società digitale 
Virginia Padovese 

III/20 

New Forms of Regulation for 
Emerging Technologies: The 

Role of Regulatory 
Sandboxes 

Marta  
Achler 

Erik Longo, What Is a Regulatory Sandbox: Challenges and Benefits 
Fabio Seferi, Structuring a Regulatory Sandbox for Effective 
Regulatory Learning 
Ludovica Ciarravano, Bridging the Gap: Effective Communication 
Between Regulators and Companies 
Devit Keqi, The Role of Local Authorities: Opportunities and Territorial 
Governance 

14 

III/21 
Lo Stato nell’età della 

tecnica. Partecipazione, 
democrazia e informazione 

Michele  
Troisi 

Giovanni Magnano, Riserva di umanità e legalità algoritmica 
nell'azione amministrativa, tra principi costituzionali e prime 
applicazioni 
 Martina Motta, Democrazia e digitale: il dilemma contemporaneo fra 
nuove egemonie e falsi miti 
Domenico Gabriele Nuzzolese, Le sfide del diritto all'informazione e 
la tenuta degli assetti democratici  
Francesca Ferraro, Controllo dell’informazione e deficit democratico: 
una partecipazione condizionata? 
Ignazio Impastato, I sistemi statali dopo la (fine della) globalizzazione 

Gramsci 

III/22 
Il mercato energetico al 
centro della transizione 

ecologica e di quella digitale 

Paoloefisio 
Corrias 

Elisabetta Piras, Diritto, innovazione e sviluppo sostenibile tra mercati 
finanziari e mercato dell'energia 
Alessandra Camedda, La tutela del consumatore nel mercato 
energetico 
Federico Onnis Cugia, L’integrazione tra produzione agricola ed 
elettrica e i meccanismi di condivisione dell’energia 
Federica Pes, Contratti di somministrazione di energia elettrica e 
sviluppo sostenibile 
Piergiorgio Novaro, Decentramento energetico e nuove declinazioni 
dei poteri di regolazione 

LISS D 

III/23 
Istituzioni e PA nel nuovo 

ecosistema digitale: le 
iniziative e trasformazioni a 

Daniela 
 Bolognino 

Giacomo D’Arrigo, La normazione dell’ecosistema ICT dell’UE nel 
quadro delle nuove politiche pubbliche 
Luciano Monti, Transizione digitale e divari territoriali 

Salis 
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livello europeo e nazionale. 
Tra norme, attività e 

organizzazione 

Marco Plutino, I poteri privati digitali di fronte al multilevel government 
Lorenza Tomassi, Intelligenza artificiale, poteri pubblici e privati. 
Quale sorveglianza umana? 

III/24 

Il banco vince sempre? 
Azzardo on line, 

multinazionali del gioco e 
regolazione statale 

Simone  
Scagliarini 

Francesca Angelini, La disciplina del gioco on line e "limiti" di ordine 
pubblico 
Pietro Minciotti, Sovranità fiscale e gioco on line: una partita persa? 
Federica Moccia, Lotta all'azzardo in rete: le Regioni tra limiti oggettivi 
e nuove possibilità 
Lorenzo Picarella, Varchi e opportunità per la criminalità organizzata 
nel gioco d'azzardo online 
Adele Pastena, Il gioco nell’era digitale in una prospettiva comparata 

Lai 

III/25 

La tutela dei diritti 
fondamentali nello spazio 

digitale. Verso una 
responsabilità penale 
dell’Internet service 

provider? 

Marco 
 Venturoli 

Emma Turetta, Il necessario superamento della net neutrality: quale 
spazio per il diritto penale? 
Alberto Di Chiara, Alle origini della regolamentazione degli ISP: le 
opzioni del legislatore americano del 1996 
Francesco Contri, I nuovi scenari di responsabilizzazione penale 
degli ISP  
Anna Francesca Masiero, Il possibile ricorso al paradigma della 
responsabilità ex crimine delle persone giuridiche 

Teatro 

III/26 

Invalidità, inerzia e 
motivazione nell’esercizio del 

potere amministrativo 
automatizzato 

Mario Rosario 
Spasiano 

Giuseppina Mari, Inerzia e silenzio nell’era digitale” 
Anton Giulio Pietrosanti, Inerzia e potere sostitutivo nell’era digitale 
Marco Francesco Errico, La motivazione del provvedimento 
amministrativo digitale 
Angiola Giovanna Modano, Le patologie del provvedimento 
amministrativo digitale 

Lab.  
Ling Inf  

III/27 

Conflitti tra interessi pubblici 
e privati nelle scelte 

pubbliche: problemi e sfide 
per l’anticorruzione 

Paola  
Piras 

Enrico Carloni, Il contrasto dei conflitti di interesse e l'evoluzione dei 
sistemi anticorruzione nella prospettiva europea 
Annamaria Bonomo, Le decisioni generali e normative ed i limiti della 
trasparenza 
Gloria Pettinari, Processi decisionali e ruolo degli “interessi”: gli 
strumenti di garanzia 
Benedetto Ponti, Il controllo dei conflitti di interessi e la trasparenza 
"verticale" attraverso i dati 

A  
Botanica 
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III/28 
L’amministrazione pubblica 
nell’era digitale: alla ricerca 

di nuovi paradigmi? 

Stefano  
Vaccari 

Livia Baldinelli, Algoritmi, controllo delle frontiere e due process: 
l’autorizzazione ETIAS 
Giovanni Mulazzani, Il ruolo dell’AgID e la regolazione per la 
transizione digitale nella PA. 
Leonardo Parona, Supervisione umana e responsabilità del 
funzionario 
Scilla Vernile, L’accesso agli atti di gara nell’amministrazione digitale 

B  
Botanica 

III/29 
La moderazione dei 

contenuti nelle piattaforme 
digitali 

Ylenia  
Guerra 

Gaia Atzori, Regolamentazione e deregolamentazione delle 
piattaforme digitali: Stati Uniti e Unione Europea a confronto 
Erika La Fauci, Le nuove policies adottate da Meta in materia di 
content moderation: analisi e prospettive” 
Beatrice Sboro, Libertà di informazione e piattaforme digitali: il caso 
delle Community notes su X 
Demetrio Scopelliti, La moderazione dei contenuti di propaganda 
elettorale: dal discorso pubblico globale alla regolazione nazionale e 
ritorno? 

Sala  
riunioni 

Giurispru
denza 

 
 

III//30 

L’Intelligenza Artificiale nel 
Ciclo Democratico, dal voto 

alla Governance 

Lavinia  
Del Corona 

Francesco Saccoliti, L’Intelligenza Artificiale e il futuro del 
costituzionalismo deliberativo 
Vincenzo Desantis, La dimensione elettorale nella nuova era digitale. 
Maneggiare con cura 
Andrea Conzutti, Law as Data? L’Intelligenza artificiale alla prova del 
drafting legislativo 
Elia Aureli, L’IA nel procedimento legislativo: prospettive di 
regolamentazione tra soft law e hard law 
Giulia Sulpizi, I partiti politici e l’uso delle nuove tecnologie: limiti o 
risorse per definire le politiche pubbliche? 

 
Sala  

riunioni 
Biblioteca 
economia 
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N TITOLO MODERATORE/CHAIR PANELIST ROOM 

IV/1 

 Silvana Sciarra, Corti a 
confronto. Giudici 
europei e giudici 
nazionali per una 

sovranità condivisa, il 
Mulino, 2025 –  

Book discussion 

Benedetta  
Barbisan 

Lorenzo Cecchetti, Intervento 
Angelo Jr Golia, Intervento 
Silvana Sciarra, Intervento 

Magna  
(ex SP) 

IV/2 

Tutela della salute 
globale e progresso 
tecnico-scientifico: 

questioni controverse e 
prospettive evolutive 

Margherita  
Ramajoli 

Camilla Burelli, Paradigma One Health e intelligenza artificiale nel 
diritto dell’Unione europea: sfide presenti e prospettive future 
Anna Giulia Caragli, Salute globale tra procedimento e processo: le 
nuove prospettive del diritto amministrativo 
Vincenzo Desantis, Vita, ambiente, salute e Costituzione. Il modello 
One Health alla prova dei tempi 
Carlo Fidato, Salute globale e E-Health, ossia oltre la territorialità 

A 

IV/3 

Lo stato nell’era del 
rischio cibernetico: 

funzioni fondamentali 
alla prova 

Aristide Police  
e 

 Marco Macchia 

Marco Macchia, Funzione amministrativa e autonomia digitale: lo 
Stato governa ancora i propri strumenti?  
Luca D’Amico, Il dominio conteso: infrastrutture critiche, attori privati 
e la sfida alla sovranità statale 
Stefania Ardito, Cybersecurity law: verso una standardizzazione dei 
modelli di gestione del rischio?  
Paola Corradino, Cittadinanza digitale e piattaforme pubbliche: diritti 
fondamentali tra trasparenza e vulnerabilità  

2 

IV/4 

Parlamentarizzare 
l’Intelligenza Artificiale? 

Pratiche attuali e 
prospettive future 

Nicola  
Lupo 

Monica Palmirani, IA e Parlamenti: opportunità e rischi 
Davide De Lungo, Il supporto dell’IA alle funzioni di indirizzo e 
controllo del Parlamento 
Ylenia Citino, AI e attività legislativa 
Giovanni Rizzoni, AI e le trasformazioni del rapporto fra parlamenti e 
sfera pubblica 

Lab. Ling 
Inf 
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IV/5 
Il principio democratico 

alla prova del fatto e 
delle nuove tecnologie 

Michele  
Della Morte 

Andrea Piacentini Vernata, Il principio democratico e di 
autodeterminazione dinanzi alla sfida della disinformazione e dei 
social 
Carlo Alberto Ciaralli, Difendere la democrazia? Ragionando su fatto 
e diritto, alla luce del “caso Romania” 
Maria Antonella Gliatta, Diritto ambientale e sapere scientifico: 
alcune considerazioni a partire caso “Cannavacciuolo e altri contro 
l’Italia 
Alessandra Mazzola, Salute e disintermediazione nel lavoro digitale. 
La solitudine del lavoratore 4.0 

B 

IV/6 

Judicial Bricolage: l'uso 
della giurisprudenza 

straniera da parte delle 
giurisdizioni 
costituzionali 

Tania  
Groppi 

 
 

Anna Maria Lecis Cocco Ortu, L'uso dei precedenti stranieri da parte 
della Corte costituzionale italiana: Qualcosa di nuovo sotto il sole? 
Cristina Fasone, L'uso dei precedenti stranieri nella giurisprudenza 
costituzionale della Corte suprema irlandese 
Angioletta Sperti e Rachele Bizzari, Stati Uniti d'America: il cauto 
approccio della Corte Suprema nell'uso dei precedenti stranieri 
Francesco Viganò, discussant 

1 

IV/7 

Il diritto all’alimentazione 
nell’era digitale tra 

governance pubblica e 
poteri privati 

Elena  
Montagnani 

Dora Trombella, La sovranità alimentare e il ruolo dello Stato nella 
regolamentazione del diritto al cibo 
Gaia Loconsole, Blockchain e food safety: l’involuzione del controllo 
pubblico sulla tracciabilità alimentare 
Lara Consani, La governance dei dati sanitari e nutrizionali nella 
ricerca scientifica: tutela della privacy e regolazione europea 
Luca Cantone, Etichettatura e claims nutrizionali: innovazione 
tecnologica, salute pubblica e protezione del consumatore 

Liss D 

IV/8 

Vulnerabilità ambientale 
e transizioni c.d. 

gemelle. 
Prima sezione 

Chiara  
Feliziani 

Chiara Feliziani, Vulnerabilità ambientale: una nozione giuridica 
Giuliano Vosa, Protezione della natura e vulnerabilità ambientale: 
concetti, forme, strumenti 
Alejandra Boto Alvarez, La natura: un nuovo soggetto vulnerabile? 
Filippo D’Angelo, Nuove frontiere della pianificazione amministrativa 
in campo ambientale 
Clemente Pio Santacroce, Vulnerabilità ambientale e intelligenza 
artificiale  

11 
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IV/9 

Tecnologie emergenti e 
spinte trasformative. 
Nuove prospettive di 

organizzazione 
amministrativa, finanza e 

giustizia globale 

Giovanni  
Serges 

Patrizio Rubechini, Archivi digitali, registri distribuiti e notarizzazione: 
quale direzione per la p.a. del prossimo futuro? 
Francesco Conte, La valorizzazione del capitale umano come driver 
nel cambiamento delle performance nella pubblica amministrazione 
Giuseppina Salviani, Sistemi cooperativi per il diritto alla dignità 
digitale 
Paolo Vitale, Nuove tecnologie e mercati finanziari: tra tradizione e 
nuova regolazione 

12 

IV/10 

Augmentation & 
automation: quali 

responsabilità della PA 
nell’era della 

digitalizzazione? 

Alessia  
Vignoli 

Maurizia De Bellis, Amministrazione algoritmica, diritti procedurali e 
trasparenza 
Valeria Mastroiacovo, The human & the loop: considerazioni di 
principio sull’attuazione dei tributi 
Valerio Ficari, Deresponsabilizzazione ed automazione delle 
decisioni degli uffici fiscali 
Pierluca Cardella, Automazione ed istruttoria tributaria: il crepuscolo 
del controllo sostanziale 
Vincenzo Delli Priscoli, Digitalizzazione dei poteri tributari e tutela 
dei diritti dei contribuenti 

Magna 
Baffi 

IV/11 
Gli effetti finanziari della 
digitalizzazione: analisi 

di casi 

Elisa  
D’Alterio 

Davide Palazzo, Profili economico-finanziari dell’intelligenza artificiale 
"amministrativa" 
Anna Paiano, Il contributo della regolazione alla digitalizzazione del 
servizio idrico 
Agostino Sola, La destinazione delle sanzioni pecuniarie per favorire 
la transizione digitale: il caso del Data Governance Act 
Berardino Zoina, La spesa pubblica tra digitalizzazione e vincoli di 
bilancio: il sistema di contabilità Accrual 

4 

IV/12 

Big Tech e democrazia: 
il potere delle 

piattaforme e il ruolo 
dello Stato 

Emanuela  
Pistoia 

Cristina Grieco, Piattaforme digitali e resilienza democratica: il ruolo 
del diritto dell’Unione europea 
Miriana Lanotte, Le contromisure europee per difendere la 
democrazia dai colossi digitali: strumenti normativi ed economici 
Alessandro Nato, Verso una Sovranità Digitale Europea: La 
Transizione delle Competenze come Chiave per un’Industria 
Tecnologica Autonoma 
Giacomo Biagioni, discussant 

5 
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IV/13 

Il governo del territorio 
nell’era digitale: poteri 

privati-economici e 
pubblici a confronto per 
l’effettiva garanzia del 

“diritto alla città” 

Michele 
 Trimarchi 

Gianmarco Poli, Le funzioni urbanistiche vis à vis con il potere 
economico delle multinazionali cd. "Big tech" 
Graziana Urbano, L'apporto della digitalizzazione in ambito culturale 
tra pubblico e privato come veicolo di trasformazione del territorio 
Alessandra Amore, La "discriminazione ambientale" nella 
pianificazione urbanistica: quali strumenti per tutelare le comunità 
emarginate? 
Paola Mancini, La videosorveglianza nelle "smart cities": le ricadute 
sul contesto urbano 

6 
 

IV/14 

“Cosa resta del potere 
pubblico? 

Riletture di temi di diritto 
amministrativo nei 

meandri della società 
algoritmica 

Francesco  
Zammartino 

Mariaconcetta D’Arienzo, I.A., pianificazione urbana e governo del 
territorio: sfide e opportunità di una nuova complessità 
Bruno Mercurio, Le sfide della digitalizzazione all'identità culturale: 
rischi e prospettive per le autonomie locali 
Bianca Nicla Romano, Sovranità amministrativa e poteri privati 
digitali: verso una sussidiarietà difensiva? 
Vincenzo Visone, I poteri nuovi, privati, penetranti, opachi dei sovrani 
della rete: quid iuris dinanzi a ciò che Stato non è? 

7 

IV/15 

La nuova sanità tra 
territorialità e 

innovazione tecnologica 
nello sviluppo post 

PNRR. Quale rapporto 
tra poteri pubblici e 

privati? 

Flaminia  
Aperio Bella 

Benedetta Celati, Il modello organizzativo del distretto e il contributo 
dei “privati” per l’integrazione socio-sanitaria e di comunità 
Alessandra Coiante, Pubblico e privato in sanità: l’’implementazione 
della telemedicina nel SSN e prospettive di lungo periodo 
Eugenio Fidelbo, Casa della comunità e strumenti di partecipazione 
Francesco Merenda, I modelli regionali di assistenza domiciliare 
integrata tra pubblico, privato e terzo settore 

9/9 bis 

IV/16 
Lo Stato democratico-
sociale alla prova della 

Twin Transition 

Adriana  
Ciancio 

Giuseppe Trovato, Il ruolo dello Stato nella Twin Transition: 
regolatore o interventista? 
Ignazio Spadaro, «Green digitalization» della Pubblica 
Amministrazione e forma di Stato 
Alessia Fonzi, Il diritto all’istruzione fra sviluppo sostenibile e 
digitalizzazione: le sfide per le nuove generazioni 
Caterina Adamo, Intelligenza artificiale e gestione dei rifiuti 

10 

IV/17 
Potere pubblico, potere 

economico, 
trasformazione digitale 

Emanuele  
Cocchiara 

Fabio Berca, Democrazia urbana in crisi: il caso di Airbnb 
Nicoletta Castellano, Le nuove tecnologie e la gestione dei servizi 
energetici: il nodo del Partenariato pubblico-privato 

10 bis 
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Demetrio Scopelliti, Chi controlla la moneta? La sfida delle monete 
private all’art. 47 della Costituzione 
Mario Romano, Nuove forme di regolazione dei poteri economici 
globali 
Alessia Fidelangeli, L’impatto dell’intelligenza artificiale generativa 
sul processo tributario: dinamiche di potere tra pubblico e privato 

IV/18 

Le infrastrutture  
strategiche della  

digitalizzazione, il regime 
di protezione fra 

sicurezza nazionale e 
libero mercato 
globalizzato 

Nicola  
Colacino 

Nicola Colacino, Sovranità digitale ed esigenze di controllo: 
l’insostenibilità del paradigma securitario 
Maura Mattalia, Proprietà pubblica o privata delle infrastrutture 
strategiche 
Francesca Martini, Sovranità statale e infrastrutture critiche 
Matteo Pignatti, La tutela delle infrastrutture finanziarie strategiche 
Miriana Fazi, La protezione della dimensione underwater 

11 bis 

IV/19 
Cybercrimes: una 

panoramica sullo stato 
dell’arte 

Adriano  
Martufi 

Carlotta Ragazzi Hahn, Cybercrime: una prospettiva sovranazionale 
Riccardo D’Auro, Cyberbullismo: fenomenologia e strumenti di tutela 
Antonella Pirrelli, Nuove forme di violenza tecnologica: deep fakes e 
pornografia non consensuale 
Andrea Federici, La rilevanza penale dei c.d. attacchi ransomware e 
il nuovo delitto di ‘estorsione informatica’ 
Francesca Natale, Il reato di sfruttamento del lavoro nell’era della gig 
economy: il caporalato digitale 
Marta Lamanuzzi, Prevenzione e contrasto delle varie forme di 
image-based sexual abuse fra diritto europeo, diritto penale e ruolo 
delle piattaforme digitali 

13 

IV/20 

Le categorie giuridiche 
nell’era digitale: 

riflessioni di diritto 
costituzionale e 

amministrativo su 
conservazione e 

mutamento. Fonti, 
procedimenti, diritti 

Alfredo  
Moliterni 

Federico Barbagallo, Illegittimità costituzionale e nuove fonti private 
Margherita Croce, Le certezze dell’amministrazione riflessiva alla 
prova dell’accelerazione digitale 
Fabio Masci, Il binomio “digitalizzazione / disabilità”: opportunità o 
rischio per lo Stato costituzionale? 
Gloria Francesca Pulizzi, Atti atipici di regolazione dell’intelligenza 
artificiale: strumenti flessibili per esigenze mutevoli 
Giuseppina Lofaro, I principi dell’azione amministrativa nell’era 
digitale 

Salis 
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IV/21 

Interoperabilità e 
governance dei dati: 
poteri pubblici, attori 
privati, sfide e nuove 

regolamentazioni 

Alessia  
Monica 

Alessia Monica, L’interoperabilità nei procedimenti composti: 
questioni aperte per la funzione esecutiva del diritto europeo 
Margherita Sias, Il patrimonio informativo pubblico tra 
frammentazione e interoperabilità: verso un’amministrazione integrata 
(?) 
Corso Tozzi Martelli, L’interoperabilità come principio amministrativo 
(europeo): da una logica settoriale ad una orizzontale 
Leonardo Scuto, Scambio di dati nel settore dell’energia: opportunità, 
sfide e prospettive future 
Emanuela Furiosi, Piattaforme digitali e interesse pubblico: nuovi 
equilibri di potere informativo nel Regolamento UE 2024/1028 sulle 
locazioni brevi 

Gramsci 

IV/22 
Trasformazione digitale 

e lavoro: una prospettiva 
costituzionalistica 

Giovanni  
Comazzetto 

Giovanni Comazzetto, Il diritto alla disconnessione nella prospettiva 
europea 
Sveva Ianese, Lavoratori nell’era dell’Intelligenza Artificiale: tutele e 
rischi alla luce dell’AI Act 
Andrea Michieli, Partecipazione dei lavoratori nelle nuove forme di 
organizzazione delle imprese 
Mara Orlando, Valore, produzione e lavoro nel pensiero 
contemporaneo. Per un approccio alla trasformazione digitale 
Matteo Pignocchi, Il lavoratore digitale nel prisma dell’art. 38 Cost, 
tra salario e reddito minimo 
Enrico Verdolini, Le nuove forme di lavoro e impresa nell'era digitale: 
dai tech barons al platform cooperativism 

Arcari 

IV/23 

Trasformazione delle 
politiche pubbliche, 
Terzo settore, dati. 

Verso un nuovo modello 
di governance locale 

Luca  
Gori 

Luca Gori, Trasformazione delle politiche pubbliche e Terzo settore. 
Un inquadramento costituzionale 
Benedetta Vimercati, La partecipazione del Terzo settore 
all’elaborazione delle politiche pubbliche. L’integrazione tra i diversi 
livelli di governo 
Giovanni Mulazzani, Modelli amministrativi di elaborazione e 
attuazione delle politiche pubbliche a livello locale 
Giammaria Gotti, Nuovi modelli di governance partecipativa. Il caso 
delle aree interne 
Francesca Pennucci, Il coinvolgimento dei giovani nella governance 
locale 

14 
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IV/24 

Il ruolo delle corti per la 
tutela dei diritti 

fondamentali dello 
straniero, tra esaltazione 

e contestazione, nel 
contesto post-statuale 

Roberto  
Cherchi 

 

Flavia Pacella, La mancata autorizzazione allo sbarco, tra 
discrezionalità politica e sindacato giurisdizionale 
Giulia Santomauro, La cooperazione istruttoria nella protezione 
internazionale, tra pubblica amministrazione e autorità giudiziaria  
Kamilla Galicz, La designazione dei Paesi di origine come sicuri, tra 
giudici statali e Corte di giustizia 
Marco Benvenuti, Conclusioni  

Teatro  

IV/25 
Through Norms, Beyond 
Norms: The Construction 
of the Socio-digital World 

Andrea  
Addis 

Nicola Lettieri, The Algorithmic Turn in Regulation: Insights from 
Computational Social Science 
Andrea Addis, From Infrastructure to Normativity: How Technology 
Shapes Social Order 
Olimpia Loddo, Thinking Norms Digitally: Between Artifacts, 
Governance, and Philosophy 
Helena Haapio, Nina Toivonen, Anne Ketola, Transforming Norms: 
Legal Design, Plain Language and AI for Personalized Law 
Claudio Novelli, Policy Twins and Policy Shadows 

Lai 

IV/26 

Digitalizzazione, funzioni 
amministrative e servizi 

pubblici: opportunità, 
resistenze e prospettive 

Livia  
Lorenzoni 

Francesca Romana D’Amico, Digitalizzazione e funzioni di tutela 
dell’ambiente: quali prospettive per la decisione ambientale?  
Sara Albertini, Digitalizzazione nel servizio d’istruzione: opportunità, 
criticità e sostenibilità 
Gaia Colletti, Patrimonio culturale nell’era digitale: innovazione, 
valorizzazione e accessibilità 
Giuditta Russo, Le innovazioni tecnologiche nel servizio sanitario: 
opportunità e rischi 

Anfiteatro 

 

IV/27 

Terre alte, beni pubblici 
e domini collettivi. La 
gestione degli alpeggi 

come strumento di 
sviluppo economico e 
sociale del territorio 

nell’ottica di un 
ecosistema digitale 

Piera Maria  
Vipiana 

Matteo Timo, Questioni di giurisdizione 
Alessandro Paire, Terre alte e e-procurement 
Giovanni Botto, IT Alert e terre alte 
Sara Scazzola, Protezione civile, algoritmi e terre alte 

A  
Botanica 
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IV/28 
Transizione digitale e 
servizi pubblici locali 

 
Emanuele  

Guarna  
Assanti 

Cristiana Lauri, Produzione decentralizzata di energia e tecnologie 
digitali 
Lorenzo Marilotti, Le architetture dei servizi pubblici digitali come 
contesti di condizionamento dei cittadini/utenti 
Dario Sammarro, Ecomafie e governo del territorio nell’ottica della 
gestione territoriale del fenomeno 
Guido Befani, Energia, diritto e territorio: nuove rotte per i servizi 
pubblici locali nella transizione sostenibile 
Anna Giurickovic Dato, Amministrazione digitale e trasporto 
pubblico locale 

B  
Botanica 

IV/29 

La normazione nell’era 
del digitale: sfide 
comparate per il 
pubblico potere 

Sabrina  
Ragone 

Sara Bagnato, Disinformazione e crisi del costituzionalismo: Il ruolo 
del pubblico potere nell’era digitale 
Valentina Capuozzo e Alessandro Tacente, Piattaforme digitali e 
libertà di espressione online: Comparazione tra Spagna e Italia 
Katia Laffusa, «Nuovo nomos della terra»: Alcuni spunti su 
tecnologie, ordinamento cibernetico e digitalizzazione 
Silvio Roberto Vinceti e Eleonora Ferrari, La regolamentazione 
dell’uso dei social media da parte dei giudici: Tradizioni giuridiche a 
confronto 

Sala  
riunioni 

Biblioteca 
economia  

 
 
 

IV//30 

 
Il governo della cultura 

nell’era digitale  
(Panel II) 

 
 

Pierpaolo  
Forte 

Pierpaolo Forte, Introduzione 
Andrea Marco Colarusso, Oltre l’umano: l’IA generativa nel 
processo creativo e per la valorizzazione dei beni culturali 
Maria Giusti, Piattaforme digitali private nel settore culturale e 
creativo e regolazione di diritto pubblico 
Francesco Rota, Digitalizzazione, intelligenza artificiale e 
patrimonio culturale: impatto territoriale 

 
Sala  

riunioni 
Giurispru

denza 
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N TITOLO 
MODERATORE

/CHAIR 
PANELIST ROOM 

V/1 
La scommessa di una 

migliore tutela della salute 
nell’era digitale 

Maria  
Alessandra 

Sandulli 

Flaminia Aperio Bella, Alessandra Coiante, La telemedicina come 
elemento strutturale del SSN: verso un diritto alla salute digitale? 
Nicola Posteraro, Il fascicolo sanitario elettronico (FSE): stato 
dell’arte e possibili prospettive 
Sabrina Tranquilli, Il riuso dei dati sanitari e la finalità di ricerca 
scientifica 
Marco Cappai, Il ruolo delle applicazioni per il benessere nella 
costruzione di uno Spazio europeo per i dati sanitari 

A 

V/2 

Il costituzionalismo 
democratico di fronte alle 

nuove forme di capitalismo: 
cosa si può fare? 

Andrea 
 Morrone 

Francesco Medico, La Costituzione e il tema della (ri)fondazione 
democratica dell’intervento del potere (pubblico) 
Francesca Paruzzo,Tra potere economico e potere politico: quali 
vincoli opponibili dal costituzionalismo contemporaneo? 
Silvia Filippi, Il paradigma europeo della concorrenza: sviluppi recenti 
Alberto Arcuri, Pianificazione e Costituzione, le nuove prospettive 
ecologiche 

B 

V/3 

Dati biometrici e sanitari: 
quali tutele per i diritti 
fondamentali nell’era 

dell’Intelligenza artificiale 

Lucia  
Scaffardi 

Giulia Formici, La tutela dei dati biometrici alla prova dell’Intelligenza 
artificiale: dal GDPR all’AI Act, passando per l’intervento dei Garanti 
per la protezione dei dati personali 
Federica Paolucci, Autorizzato da chi? Il FRIA come strumento per 
giudicare l’uso del riconoscimento facciale 
Alessandro Rosanò, Tutto quello che proverai potrà essere usato 
contro di te! Considerazioni su sistemi di riconoscimento delle 
emozioni e AI Act 
Silvio Roberto Vinceti, Dati sanitari e Intelligenza artificiale. Primi 
approcci normativi a confronto 

Magna 
Baffi 

 

V/4 
Intelligenza artificiale e 

interazione umana 
Gino 

 Scaccia 

Giuseppe F. Italiano, La ‘frontiera frastagliata’ (Jagged Frontier) tra 
IA e interazione umana 
Laura Palazzani, L’etica della IA e la relazione paziente/medico 
Alessandro Aresu, Le filiere tecnologiche e industriali dell’intelligenza 
artificiale, e il fattore umano 
Angelo Monoriti, L'art. 22 del GDPR nella più recente prassi 
applicativa 

Magna  
(ex SP) 



 
 

41 

V/5 

Garanzia dei diritti e 
collaborazione tra i poteri in 

prospettiva italiana e 
comparata 

Nicola  
Lupo  

Tania Groppi, Presentazione dell’ICCAL Collaboration Lab 
Stefano Bargiacchi, Il caso italiano 
Giacomo Giorgini Pignatiello, Il caso spagnolo 
Irene Spigno, L’ordinamento messicano 

2  

V/6 
Attori e poteri negli 
ecosistemi digitali 

Simone  
Franca 

Maria Bianca Armiento, Regolazione dei dark pattern e tutela degli 
utenti negli ecosistemi digitali: prospettive e sfide 
Matteo Falcone, L’ecosistema nazionale di approvvigionamento 
digitale: attori, piattaforme e dati nel ciclo di vita dei contratti pubblici 
Gloria Mancini Palamoni, Ecosistemi digitali in sanità: ruoli, strumenti 
e prospettive 
Stefano Rossa, Ecosistemi digitali e cybersicurezza 

1 

V/7 
La violazione dei dati 

nell'ordinamento italiano ed 
europeo 

Marina  
Pietrangelo 

Simone Calzolaio, Le violazioni dei dati e il loro diritto 
Erik Longo, Violazione dei dati e sicurezza cibernetica 
Maria Romana Allegri, Da Internet a Splinternet: sovranità digitale e 
sicurezza dei dati 
Antonio Iannuzzi, Conclusioni del panel. Le autorità e il governo delle 
violazioni dei dati 

Lab. Ling 
Inf  

V/8 
Vulnerabilità ambientale e 
transizioni c.d. gemelle. 

Seconda sezione 

Scilla  
Vernile 

Scilla Vernile, Il ricorso alle materie prime secondarie come risposta 
alla vulnerabilità ambientale 
Andrea Giordano, Golden power e vulnerabilità energetica 
Cristiana Lauri, One health, biodiversità e vulnerabilità 
Luca Belviso, Gli incendi forestali fra vulnerabilità e tutela della 
biodiversità 
Flavio Valerio Virzì, Il ruolo del piano nella tutela delle vulnerabilità 
dell’ambiente marino 

11 

V/9 
La discriminazione di genere 
nell’era digitale: temi e casi 

Federico  
Savastano 

Federico Savastano, Algoritmi discriminatori e uguaglianza 
sostanziale 
Valentina Carlino, La parità di genere nell’IA: opportunità, rischi e 
prospettive in chiave comparata 
Francesca Caleca, Il sex work in trasformazione: come le nuove 
tecnologie cambiano il mercato del sesso 
Enrico Campelli, Amministrazione Trump, diversity policies e la 
battaglia digitale sui Centers for Disease Control and Prevention 
Elettra Stradella, Discussant 

LISS D 
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V/10 

 
La tenuta del principio di non 

discriminazione alla prova 
dell’IA 

Giovanni 
D’Alessandro 

Giovanni D’Alessandro, Modelli di AI, neuroscienze cognitive, diritto: 
a mo’ d’introduzione 
Elena Falletti, Criticità e propaganda nell’uso dell’Intelligenza 
Artificiale in ambito giudiziario 
Agostina Latino, Sentinelle digitali: l’IA nelle politiche di migrazione, 
quale crocevia fra faro-salvezza e barriera-sicurezza 
Barbara Pasa, Tutela dei diritti fondamentali e nuovi contesti 
tecnologici: modelli emergenti di responsabilità pubblica e privata 
Sabrina Praduroux, I nuovi oracoli del crimine e i diritti fondamentali 

11 bis 

V/11 
Sanità e digitalizzazione: 

sfide giuridiche e opportunità 
operative nell’era tecnologica 

Nicola Gullo 

Nicola Gullo, Governare la sanità digitale: sfide e opportunità nella 
regolazione dell’interoperabilità e della cooperazione pubblico-privata 
Fabrizio Luciani, L'intelligenza artificiale in sanità: responsabilità 
giuridiche e implicazioni etiche 
Valentina Giomi, Data protection e sanità digitale: l’evoluzione delle 
normative per la tutela dei dati sanitari 
Edoardo Giardino, Digital divide e accesso alle cure: come garantire 
l'inclusività nelle politiche sanitarie digitali 
Giulia Torta, L’OMS e la strategia globale sulla salute digitale 2020-
2025: implicazioni per la regolazione delle politiche sanitarie nazionali 

4 

V/12 
Sicurezza economica 

europea e regolazione dei 
mercati 

Aldo  
Sandulli 

Filippo Galli, Sicurezza economica e politica industriale europea: 
concetti e strumenti 
Diana Pittelli, Il rafforzamento della strategia di sicurezza economica 
europea: nuovi poteri e questioni applicative 
Marta Simoncini, Programmazione e condizioni di spesa 
Luca Alessandria, Il contratto pubblico alla prova della sicurezza 
economica europea 
Oriana Balsamo, Il futuro della disciplina europea sugli IED alla luce 
delle trasformazioni geopolitiche contemporanee 

5 

V/13 
Sanità, diritti e tecnologie: 
accesso, dati e inclusivitá 

nell’era digitale 

Giada  
Ragone 

Ander Maglica, Accesso a terapie mediche innovative: sfide e profili 
costituzionali 
Giulia Re Ferrè, Accesso alle cure digitali e sfide regolatorie per i 
sistemi sanitari nazionali 
Morena Verrengia, Digitalizzazione dei servizi sanitari e identità di 
genere: criticità e prospettive per un sistema più inclusivo 

6 
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Corso Tozzi Martelli, Il trattamento dei dati sanitari per finalità 
pubbliche: bilanciare l’interesse pubblico con il diritto alla privacy nello 
Spazio europeo dei dati sanitari 

V/14 
La sovranità è morta. Viva la 

sovranità 
Fulvia  

Abbondante 

Fulvia Abbondante, Di chi è la sovranità? 
Mauro Santaniello e Chiara Spiniello, Lo Stato nella società tecno-
feudale 
Maria Francesca De Tullio, Spazio pubblico digitale e sovranità 
popolare 
Vincente Pierluigi Grossi, Sovranità popolare e Internet: dalla legge 
alla co-regulation 
Elena Girasella, La fine della sovranità? Intelligenza artificiale e nuovi 
poteri 
Angel Barredo Artiguez, Techno-feudalism and the End of the 
Nation-State? 

7 

V/15 

City Information Modelling 
per la rigenerazione urbana 
e l’innovazione nel governo 

del territorio 

Paola Piras 
 e  

Gabriella M. 
Racca 

Mara Demichelis, La rigenerazione delle aree urbane degradate nella 
Smart City 
Luigi Previti, Politiche di integrazione e trasformazione digitale 
Aldo Recchia, L’amministrazione condivisa dei beni comuni urbani 
nella transizione digitale 
Dario Zanelli, La localizzazione delle CER tra integrazione e 
disgregazione 

9/9 bis 

V/16 
Il potere mobile: legalità, 
trasparenza e controllo 

nell’amministrazione ibrida 

Filippo  
D’Angelo 

Laura Buffoni, La Costituzione e l’organizzazione dello Stato 
Luca D’Amico, Legalità fuori perimetro: anticorruzione e trasparenza 
oltre l’amministrazione classica 
Valentina Aragona, Il Modello 231 nelle Big Tech: limiti e sfide del 
controllo statale nell’ecosistema digitale 
Daniela Bolognino, Efficienza e controllo: la legalità della spesa 
pubblica tra PNRR e oltre 

10 

V/17 

L’amministrazione della 
sanità digitale e la 
responsabilità penale dal 
punto di vista sostanziale e 
processuale 

Fabio  
Nicolicchia 

Claudio Orlando, La responsabilità nel prisma del processo 
Gianmarco Bondi, Obblighi di incriminazione nella Cedu, colpa 
medica e sanità digitale 
Maria Fiore Angori, Intelligenza artificiale e trattamento dei dati 
sanitari: profili di responsabilità penale 
Stella Dal Zotto, Sanità digitale e modalità di accertamento della 
responsabilità penale 

10 bis 
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V/18 

L’attività dei gruppi di 
pressione nel processo 

decisionale: prassi recenti e 
prospettive di 

regolamentazione 

Umberto 
Ronga 

Francesco Torre, L’attività di pressione delle associazioni dei 
pazienti: un caso di studio 
Maria Frisina, L’impatto normativo dell’azione lobbistica negli Stati 
Uniti dal 2012 ad oggi sui diritti digitali 
Giuliano Costa, Il dibattito sulle ipotesi di regolamentazione del 
lobbying nella XIX Legislatura 
Luigi D’Andrea, Conclusioni 

12 

V/19 

Metodologie per la 
valutazione delle politiche 

pubbliche in ambito 
parlamentare 

Davide  
De Lungo 

Paola Bonacci, La valutazione dei profili di finanza pubblica 
Pierpaolo D’Urso, Metodologie statistiche per la valutazione delle 
politiche pubbliche 
Claudia Di Andrea, La cultura del dato nelle amministrazioni 
parlamentari: profili di formazione e organizzazione 
Andrea Lippi, Ingegneria dei procedimenti di valutazione delle 
politiche pubbliche 

13 

V/20 

Le nuove frontiere della 
regolazione del mercato 

digitale tra poteri pubblici e 
privati: un’analisi 

multidisciplinare delle 
dinamiche giuridiche ed 

economiche nell’ecosistema 
tecnologico 

Donato  
Vese 

Alice De Nuccio,“Libertà attiva” e poteri digitali: la sfida della 
partecipazione democratica nell’ecosistema delle Big Tech 
Maddalena Ippolito, Il valore dei principi nella rivoluzione digitale delle 
pubbliche amministrazioni e il paradigma della legalità algoritmica 
Andrea Gemmi, La golden power e l’interesse strategico delle nuove 
tecnologie tra sicurezza nazionale e limiti del potere pubblico 
Federica Marconi, Poteri pubblici ed interessi economici nella 
regolazione del cyberspazio: i casi Open-Ended Working Group e 
Internet Governance Forum nella prassi delle Nazioni Unite 
Luca Vernero, "Spinte" privatistiche e "urgenze" pubblico-regolatorie: 
il Golden power nell'era digitale 

14 

V/21 

Rigenerazione territoriale e 
paesaggi digitali: regolazione 
pubblica e poteri economici 
privati per la valorizzazione 

del patrimonio culturale 
immateriale 

Gabriella De 
Giorgi 

e 
Francesco 

Tuccari 

Marco Brocca, Patrimonio culturale, digitalizzazione e nuove forme di 
accessibilità 
Barbara Accettura, Il patrimonio culturale e la sua conservazione e 
diffusione per immagini 
Carla Maria Saracino, Poteri pubblici e operatori economici privati: 
quale regolamentazione per i paesaggi digitali? 
Sara Ciccarese, Patrimonio culturale digitale e gestione dei rischi 
connessi 

Gramsci 

V/22 
Intelligenza artificiale, 

disinformazione e dibattito 
Giulio Enea  

Vigevani 
Martina Cazzaniga, Intelligenza artificiale, disinformazione e Unione 
Europea: quale disciplina per i deepfakes nell’AI Act? 

Arcari 
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pubblico tra regolazione 
pubblica e privata 

Giulia Napoli, Le politiche di moderazione dei contenuti tra poteri 
pubblici e attori privati: l’autoregolamentazione delle “online platforms” 
Maria Galbusera, Disinformazione e piattaforme digitali: verso un 
sistema di privatizzazione della censura? 
Marco Bassini, Conclusioni tra auto-regolamentazione e co-
regolamentazione. Quali prospettive future? 

V/23 

Le categorie giuridiche 
nell’era digitale: riflessioni di 

diritto costituzionale e 
amministrativo su 

conservazione e mutamento. 
Democrazia, principi, 

partecipazione 

Carlo Alberto 
Ciaralli 

Virginia Campigli, (Ri)pensare le categorie: la partecipazione al 
procedimento amministrativo alla prova delle nuove tecnologie. Profili 
evolutivi e di legittimazione dell’agire amministrativo 
Gianpiero Gioia, Linguaggio dell’algoritmo vs linguaggio del diritto. 
Sulla funzione assiologica dei principi giuridici 
Dario Martire, Modelli democratici e partecipazione: 
dall’intermediazione pluralistica alla regolazione del libero mercato 
delle idee 
Lucrezia Petricca, Algoritmo, potere discrezionale e autovincolo 
dell’amministrazione 

Salis 

V/24 
Tecnosovranità: attori, 

strumenti e oggetti della 
nuova regolazione digitale 

Luca  
Dell’Atti 

Giuseppe Naglieri, Neo-feudalesimo digitale: la regressione verso lo 
stato personale-patrimoniale nell’era della tecnosovranità 
Olimpia G. Loddo, Tecnologie regolanti e tecnosovranità 
Piero Marra, Ragione procedurale e tecnologie regolative 
Francesca Altamura, Strategie normative per la governance delle 
piattaforme digitali: prospettive comparate 

Lai 

V/25 

(Dis)uguaglianze di genere 
nella sfera digitale: quali 
sfide per le istituzioni? –  

(Panel I) 

Ilenia  
Ruggiu 

Gaia Atzori, AI e gender bias: le nuove sfide costituzionali 
transfemministe nell’utilizzo di supporti di intelligenza artificiale 
Andrea Eugenio Chiappetta, Free speech, discriminazioni 
algoritmiche e piattaforme digitali 
Beatrice Sboro, La criminalizzazione della violenza di genere online: 
una risposta istituzionale necessaria e sufficiente? 
Paola Pannia, Piattaforme digitali, empowerment femminile e accesso 
alla leadership religiosa. Spunti dalla prospettiva comparata e 
interdisciplinare 

Teatro 

V/26 

Il ritorno dello Stato tra 
urbanizzazione, processi di 
produzione e diritti sociali 

 
 
 

Tamara  

Stefano Foglia, La datificazione sanitaria 
Federica Castellano, L'acquisizione dei dati personali nelle smart 
cities 

A  
Botanica 
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Favaro Giulio Profeta, Il reingresso dello Stato tra interventi diretti e nuove 
forme di pianificazione economica 
Valentina Gallo, Dallo Stato finanziatore di oggi allo Stato digitale: 
l’impatto della politica economica 

V/27 
Il regionalismo italiano dopo 

la sentenza n. 192/2024 
della Corte costituzionale 

Andrea  
Pertici 

Andrea Pertici, Le "forme e condizioni particolari di autonomia" tra 
regionalismo speciale e regionalismo particolare anche alla luce della 
sentenza n. 192/2024 della Corte costituzionale 
Elena Bindi, La perdurante inattuazione dell'art. 119 Cost. e le 
ricadute sul modello di Stato regionale  
Francesco Marone, Rapporti tra ordinamento interno e ordinamento 
europeo nella decisione n. 192/2024 della Corte costituzionale  
Nicola D'Anza, Il "seguito" della sentenza n. 192/2024 della Corte 
costituzionale  
Elisabetta Morlino, Autonomia differenziata e ambiente: problemi e 
prospettive 

Anfiteatro  
 

V/28 
Costituzionalismo multilivello 

europeo e limiti al potere 
punitivo nel dialogo tra corti 

Davide  
Paris 

Nicoletta Castellano, Giurisprudenza costituzionale e materia penale 
Allegra Dominici, La costituzionalità delle sanzioni amministrative 
“sostanzialmente” penali 
Angelo Raffaele Salerno, Integrazione europea e limiti costituzionali 
al potere punitivo 

Sala  
riunioni 

Giurispru
denza 

V/29 

Smart governance e 
funzione pubblica: il ruolo dei 

privati tra innovazione e 
regolazione 

Silvia  
Tuccillo 

Emanuela Della Corte, La co-amministrazione degli spazi urbani: 
opportunità e rischi nelle città intelligenti 
Angela Chianese, Sanità e digitalizzazione: il ruolo del privato tra 
efficienza ed uguaglianza 
Gaia Limoncelli, La sfida del turismo digitale attraverso il 
coordinamento pubblico-privato 
Catello D’Auria, Sussidiarietà culturale: la partecipazione dei privati 
nella valorizzazione digitale. 

B  
Botanica  
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Sessione VI 

4 ottobre 2025 
8.10-9.40 

  



 
 

48 

N TITOLO 
MODERATORE

/CHAIR 
PANELIST ROOM 

VI/1 
Le trasformazioni della 
giustizia nell'era digitale 

Vittoria  
Barsotti 

Sara Benvenuti, Giustizia consensuale 
Giacomo Pailli, Controversie transnazionali 
Federico Falorni, Argomentazione 
Laura Arduini, Intelligenza artificiale applicata alla giustizia 
Clara Silvano, L'utilizzo dell'Intelligenza Artificiale nella Giustizia 
Amministrativa: un'analisi critica 

Magna  
(ex SP) 

VI/2 

Le più recenti prospettive 
della giurisprudenza 

costituzionale italiana in 
tema di doppia pregiudizialità 

Marilisa 
D’Amico 

Miriana Lanotte, Evoluzioni della doppia pregiudizialità e ridefinizione 
dei rapporti con l'ordinamento europeo: (meno) luci e (più) ombre 
Paolo Gambatesa, La “regola 181” e le sue prime applicazioni 
Corrado Caruso, discussant 

A 

VI/3 

Il caso Starlink: potere 
pubblico e potere privato 

nella nuova economia dello 
Spazio extra-atmosferico 

Aldo  
Sandulli 

Andrea Capurso 
Diana Pittelli 
Luca Golisano 
Tommaso Di Prospero 

2 

VI/4 

(Dis)uguaglianze di genere 
nella sfera digitale: quali 
sfide per le istituzioni?  

(Panel II) 

Angioletta 
Sperti 

Lucrezia Cadamuro, Prospettive comparate sulle criticità poste dall’AI 
generated discrimination 
Andrea Arghittu, Gender gap e politiche del lavoro nell'era digitale 
Paolo Giovarruscio, Partecipazione politica, parità di genere e 
procedimenti decisionali nell'ecosistema digitale 
Anna Lorenzetti, discussant 

B 

VI/5 
La tutela dei diritti delle 
lavoratrici nella società 

digitale 

Elettra 
 Stradella 

Gabriele Rugani, Discriminazioni algoritmiche ai danni delle 
lavoratrici: il ruolo del diritto dell’UE nella promozione di strategie di 
contrasto 
Silvia Zinolli, Lavoratrici digitali ai margini delle piattaforme 
Cristina Luzzi, La prostituzione online: qualche dilemma, da una 
prospettiva costituzionalistica 
Giovanna Spanò, Lavoro solidale ed economia di dono. Intersezioni 
tra genere e longevità 

 Lab. Ling 
Inf 

VI/6 
Nuove tecnologie, opinione 

pubblica e processi 
democratici 

Andrea  
Pertici 

Matteo Trapani, La comunicazione in ambito politico e l'utilizzo delle 
nuove tecnologie: questioni di diritto e di merito 
Francesca Paruzzo, I meccanismi della rete. L'impatto sul discorso 
pubblico e l'influenza sul voto 
Rachele Bizzari, Il voto nell’era della disinformazione 

1 
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Nicola Strangis, La disciplina italiana sulla par condicio di fronte alla 
proliferazione dei mezzi di informazione e all'utilizzo delle nuove 
tecnologie 

VI/7 

Sovranità digitale europea e 
autonomia strategica: verso 

un’industria tecnologica 
dell’Unione europea? 

Patrizia  
De Pasquale 

Giovanni Zaccaroni, L’autonomia strategica dell’Unione oltre la 
difesa: un equilibrio impossibile? 
Alessandro Rosanò, L’autonomia strategica dell’Unione tra 
semiconduttori e tecnologie quantistiche: profili giuridici controversi del 
Chips Act 
Angela Correra, La dimensione esterna dell’autonomia strategica 
dell’UE nel settore tecnologico: accordi commerciali e cooperazione 
internazionale. 
Oreste Pallotta, discussant 

LISS D 

VI/8 
Il futuro del Servizio Sanitario 

Nazionale tra logiche di 
mercato e innovazione 

Vittorio  
Pampanin 

Vittorio Pampanin, Verso la privatizzazione del SSN? Il peso delle 
strutture private accreditate  
Veronica Anastasi, Il ruolo degli Operatori del Terzo Settore nel SSN  
Morena Verrengia, Il partenariato pubblico-privato nell’ambito 
sanitario: una (necessaria) ridefinizione del ruolo del privato?  
Tommaso Tornielli, Potere di mercato e discrezionalità 
amministrativa nella definizione delle specifiche tecniche delle gare per 
i dispositivi medicali  
Gloria Mancini Palamoni, Sanità digitale e nuovi paradigmi di cura tra 
effettività e sostenibilità  

11 

VI/9 
Concorso alla spesa 

pubblica e poteri economici 
globali nell’era digitale 

Antonio 
 Marinello 

Antonio Marinello, Il concorso alla spesa pubblica nell’era digitale: 
declino o restaurazione? 
Camilla Buzzacchi, Funzione fiscale ed equità sociale nell’economia 
digitale 
Giangiacomo D'Angelo, Sovranità fiscale e controlli amministrativi 
internazionali 
Andrea Mondini, Sostenibilità e ripartizione fiscale dei costi pubblici 
connessi agli stili di vita digitale 
Maria Grazia Ortoleva, Le contromisure fiscali dell’Unione Europea 
nel caleidoscopio della globalizzazione 

11 bis 

VI/10 
De-strutturazione 

dell’ordinamento giuridico e 
evoluzioni contemporanee: 

 
Gino Scaccia  

e  

Andrea Chiappetta, Sindacato accentrato e non applicazione: 
destrutturazione e ricomposizione del triangolo delle tutele 

Magna 
Baffi 
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una prospettiva interna di 
fronte alle più recenti sfide 

della statualità 

Federica  
Fabrizzi 

Silvia Filippi, La funzione di governo: destrutturazione e 
ricomposizione della decisione politica 
Giulia Vasino, Attivismo della Corte Costituzionale e tutela dei diritti 
fondamentali: destrutturazione e ricomposizione del giudizio di 
costituzionalità 

VI/11 
“Forma di Stato” e “forma di 
governo” delle piattaforme 

digitali 

Angelo  
Jr Golia 

Giulio Santini, Le piattaforme digitali nel prisma del costituzionalismo 
societario 
Lorenzo De Carlo, Il caso TikTok: “istituzioni di diritto pubblico” della 
nuova frontiera della comunicazione politica (e non) 
Giorgia Valentini, Il caso X e l’organizzazione del potere 
Ylenia Guerra, Stato di diritto e “diritto politico”: spunti dallo studio 
delle campagne elettorali online 

4 

VI/12 

Cybersicurezza tra diritti e 
sicurezza: governance, sfide 

e prospettive (progetto 
PNRR SERICS - HARD 

DISC) 

Luca  
Bartolucci 

Luca Bartolucci, La cybersicurezza come interesse costituzionale 
Jacopo Ferracuti, Cybersicurezza e libertà di manifestazione del 
pensiero 
Teresa Balduzzi, Cybersicurezza, tra sicurezza nazionale e 
cooperazione sovra e internazionale 
Francesca Ricciulli, La cybersicurezza nel settore pubblico 
Lorenzo Lucarelli, Cybersicurezza e tutela della salute: il caso dei 
dispositivi elettromedicali 

5 

VI/13 
Il diritto all’istruzione delle 
persone con disabilità e 

inclusione scolastica 

Armando  
Lamberti 

Paola Aiello 
Paolo Piluso 
Maurizio Sibilio 
Silvio Troilo 
Tanja Cerruti, Tecnologie e istruzione: nuove sfide e problemi aperti 

6 
 

VI/14 
Le decisioni automatizzate 

tra procedimento e processo 
amministrativo 

Aristide Police 
e  

Laura  
Lamberti 

Isabella Alberti, L’acquisizione digitale della conoscenza nel 
procedimento amministrativo 
Filippo D’Angelo, Dimensioni della collaborazione amministrativa (tra 
uomo e macchina) nel procedimento algoritmico 
Edoardo Giovannelli, Le decisioni automatizzate del giudice 
amministrativo 
Simona Terracciano, Spunti in tema di sindacato giurisdizionale sulle 
decisioni automatizzate 

7 

VI/15  
 
 

Miriam Allena, Pubblica amministrazione, poteri privati e 
rigenerazione urbana 

9/9 bis 
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Il ruolo dell’amministrazione 
di fronte ai (poteri) privati 
nell’era digitale: spunti dal 

diritto urbanistico, ambientale 
e dell’energia 

Miriam  
Allena 

Nicola Berti, La gestione documentale digitale fra integrazione 
amministrativa, tutela culturale e impatto energetico 
Alice De Nuccio, Territori “intelligenti” per la tutela e la valorizzazione 
dei servizi ecosistemici: rischi ed opportunità 
Riccardo De Napoli, La rigenerazione urbana attraverso le risorse 
informatiche: digitalizzazione dei procedimenti amministrativi e 
gestione dei dati come leve per il recupero e la riqualificazione del 
territorio 
Angelo Bonaiti, L’incontro tra azione pubblica e iniziativa privata nel 
mercato energetico dell’era digitale: la prospettiva delle comunità 
energetiche rinnovabili “virtuali” 

VI/16 

L'impatto dell'intelligenza 
artificiale sul diritto antitrust, 
sull'immigrazione e sul diritto 

penale 

Giovanni 
Manca 

Maria Dellagiacoma, Il ruolo della tecnologia nel controllo delle 
frontiere: istanze di sicurezza vs tutela dei diritti fondamentali 
Valeria Caforio, Algoritmi di prezzo e diritto antitrust: quale approccio 
per reprimere le violazioni commesse da software autonomi? 
Matthias Da Rold, Guida autonoma e responsabilità penale: riflessioni 
sulla disciplina svizzera 

10 

VI/17 
Il lato buono dell'IA: la 

pubblica amministrazione 
Alessandro 

Sterpa 

Cristiana Apostolo, Intervento 
Francesco Cirillo, Intervento 
Hanan Thaher, Intervento 
Massimo Varriale, Intervento 

10 bis 

VI/18 

 
 
 
 

La tutela dei diritti 
fondamentali nell’era delle 
tecnologie emergenti tra 

poteri pubblici ed autonomia 
privata 

 
 
 
 
 

Massimo 
Farina 

Massimo Farina, Degenerazione dell’Intelligenza Artificiale e libertà 
artistica: bilanciamento di interessi e tutela complementare nella 
prospettiva pubblica italiana ed europea" 
Luigi Atzori, L’impatto dell’IA nelle future reti 6G nelle smart cities 
Maria Novella Campagnoli, Intelligenza artificiale tra potenziamento 
umano e nuove forme di discriminazione 
Alessia Palladino, L’autotutela tecnica: poteri privati di contrasto alla 
generazione artificiale 
Alessandra Pisu, Autodeterminazione e corpo umano nell’era delle 
tecnologie emergenti  
Carlotta Conversi, From Centralized States to Decentralized 
Governance: Legal Challenges and Privacy Implications in the Age of 
Blockchain and DAOs 

12 
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VI/19 
Funzioni pubbliche e 
sudditanza digitale 

Francesco  
Follieri 

Clara Napolitano, Tecnologia e procedure pubblicistiche 
Antonio Carchivi, Il potere di auto-organizzazione 
dell'amministrazione digitale. Quale futuro? 
Giorgio Griesi, La trasparenza nella funzione amministrativa 
automatizzata: proprietà intellettuale e ruolo della p.a. 
Maddalena Ippolito, Algoritmi intelligenti e giurisdizione, tra certezza 
del diritto e ruolo del giudice 

13 

VI/20 Problemi regolativi 
Sabino  

Cassese 

Gabriella Saputelli, Regioni e regolazione delle attività produttive 
nell’era digitale 
Alessandro Pisani, L’essenziale è invisibile agli occhi: la dimensione 
organizzativa della discrezionalità algoritmica tra legalità sostanziale e 
rischio di regulatory capture 
Andrea Ruffo, Gli strumenti di comunicazione dello Stato e le big tech; 
tra tutela della pubblica sicurezza e collaborazione con i poteri 
economici privati 
Federica Delaini, Cybersecurity as a praxis and as a state: la crucialità 
dell’approccio multilivello per proteggere i nuovi diritti dell’era digitale 
Franco Peirone, L’Emersione di un diritto europeo dell’anticorruzione 

Arcari 

VI/21 

Comunicazione istituzionale 
e piattaforme digitali: 

un’analisi su Parlamento, 
Corti costituzionali e CNEL 

Alessandro  
Fricano 

Giuseppe Donato, La comunicazione digitale e le funzioni del 
Parlamento: da Bagehot ai social media 
Giuseppe Starrantino, Corte costituzionale e piattaforme digitale 
private: strategie di comunicazione e rischio di interferenza 
Chiara Cerbone, Comunicazione istituzionale e Corti costituzionali: 
per una comparazione tra Italia, Francia, Germania e Spagna 
Matteo Milanesi, Il rilancio del CNEL passa dall’apertura all’esterno 

Gramsci 

VI/22 

I saperi del Dottorato di 
Interesse Nazionale nello 
sviluppo di un nuovo Stato 

digitale 

Francesco 
Tuccari 

Alessia Albanese, Spunti di riflessione in tema di legal design e 
intelligenza artificiale (generativa) nella negoziazione e nella redazione 
della convenzione di arbitrato 
Enrico Guerrieri, Cittadino e comunità nella twin transition 
Sara Ciccarese, La nuova pubblica amministrazione tra diritti 
fondamentali e trasformazioni digitali 

14 

VI/23 

La tutela dei diritti tra 
decisione politica, 

regolamentazione ed 
effettività nel  

Umberto 
Ronga 

Umberto Ronga, La funzione dei Parlamenti nell’era digitale, tra 
regolamentazione e controllo 
Paolo Bonini, Identità digitale e diritti costituzionali. Quale 
regolamentazione possibile 

Salis 
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contesto tecnologico-digitale Marta Ferrara, Intorno al dato sanitario: spazio europeo e spazio 
statale dopo il reg. (UE) 2025/327 
Chiara Ingenito, Il trattamento digitale dei dati sanitari e la tutela del 
diritto alla riservatezza 
Luca Dell’Atti, Per una necessaria regolamentazione dei diritti 
partecipativi digitali 

VI/24 
State capture: una chiave 

per esplorare i rapporti con 
gli interessi economici 

Benedetto 
Ponti 

Chiara Arruzzoli, Lobbying e nudging, la partecipazione trasparente 
come antidoto allo State capture. Profili costituzionali della 
persuasione 
Alice Cauduro, La cattura del regolatore nel settore farmaceutico  
Francesco Merenda, Pantouflage e micro cattura della pubblica 
amministrazione 
Juli Ponce Solé, Diritto alla buona amministrazione, attori privati e 
lobbying: il caso spagnolo e catalano 

Lai 

VI/25 
Agentic AI nei Parlamenti: 

dal ragionamento algoritmico 
al ragionamento giuridico 

 
Monica  

Palmirani  
e  

Nicola  
Lupo 

Claudia Di Andrea e Giovanni Rizzoni, Le esperienze di AI nella 
Camera dei Deputati 
Carlo Marchetti, Spunti di riflessione sulle applicazioni dell’AI presso 
il Senato 
Cosimo Tommasi e Stefano Augusto, L’integrazione di leggi 
regionali e provvedimenti amministrativi con l’intelligenza artificiale, 
Regione Emilia-Romagna, SAVIA 
Pier Francesco Bresciani, Victoria Inostroza e Marta Simoncini, 
discussant 

Teatro 

VI/26 

Questione abitativa, rapporto 
pubblico-privato e strumenti 

digitali: nuove sfide per il  
diritto all’abitare? 

Monica 
Delsignore 

Giulia Fantoni, Il potenziale dell’intelligenza artificiale nelle smart 
cities: dall’urban planning al social housing 
Simone Franca, Regolazione multilivello e piattaforme digitali: il caso 
delle locazioni a breve termine 
Klaudia Kurcani, La digitalizzazione come vettore per il 
ripopolamento dei borghi e delle aree interne 
Enrico Guarnieri, Immobili inoccupati, nuove declinazioni del rapporto 
autorità-libertà e potenzialità del digitale: una prospettiva de iure 
condendo 

Anfiteatro 

VI/27 
 
Protezione dati, A.I. e space 
economy: il ruolo dello Stato 

 
Marco  
Tiberii 

Marco Tiberii, La commercializzazione dei dati riservati e la tutela dei 
diritti fondamentali 

A  
Botanica 
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tra regolazione e mercato 
nell’era digitale 

Giuliana Di Fiore, Diritti e diseguaglianze nell'evoluzione dello Stato 
digitale 
Ludovico Boratto, Proteggere gli utenti, rafforzare l'economia: la sfida 
tecnologica dell'UE 
Piergiuseppe Basile, Il riconoscimento facciale: profili di rischio e 
strumenti di cybersicurezza 
Chiara Burricco, Stato e privati nella space economy: tra innovazione 
e regolamentazione 
Maria Estela Lopes, The Diminishing ‘Publicness’ of AI Development 
in the Public Sector 

VI/28 

Giustizia elettorale nell’era 
digitale: 

le nuove tecnologie  
come catalizzatore di  

dilemmi antichi(?) 

Giovanni  
Piccirilli 

Anna Camilla Visconti e Maria Vittoria Malinconi, IA e processi 
elettorali: sfide costituzionali nell’ecosistema digitale 
Benedetta Travali, Il ruolo delle Big Tech nel macro-sistema delle fonti 
del diritto elettorale 
Stefano Bargiacchi, La legittimazione del controllore. Nuove 
tecnologie, sicurezza nazionale e campagne elettorali 
Alberto Di Chiara, Lo shadowban dei contenuti politici on-line e la 
tutela dei diritti dei candidati nella campagna elettorale 

B  
Botanica 

VI//29 

Human rights cities tra 
passato e futuro. I contesti  

urbani nelle transizioni  
digitali e costituzionali 

Claudia  
Golino 

Giorgia Pavani, European Human Rights Cities. Un luogo per i 
cittadini attivi 
Francesca Neyroz, La transizione digitale in città: quale spazio per i 
diritti? 
Leonardo Pasqui, Il ruolo delle città nelle transizioni costituzionali. Il 
progetto Trancityon 
Pierluigi Mascaro, Il diritto all’abitazione nelle smart cities: sfide e 
prospettive 

Sala  
riunioni 

Giurispru
denza 

 

 

 



 
 

55 

 

 

 

 

Sessione VII 

4 ottobre 2025 
9.40-11.10 

  



 
 

56 

N TITOLO 
MODERATORE

/CHAIR 
PANELIST ROOM 

VII/1 

 Mauro Barberis, 
L’incanto del mondo. 

Un’introduzione al 
pluralismo, Meltemi, 

2024, -  
Book discussion 

Valeria  
Mastroiacovo 

Giuseppe Baturi, Intervento 
Marco Betzu, Intervento 
Pietro Faraguna, Intervento 
Tommaso Gazzolo, Intervento 
Irene Pellizzone, Intervento 
Mauro Barberis, Intervento 

Magna  
(ex SP) 

VII/2 
La creatività nelle società 

digitali avanzate 
Barbara  

Boschetti 

Giovanni Bombelli, Intervento 
Patrizia Catellani, Intervento 
Michela Balconi, Intervento 
Nicola Berti, Intervento 

A 

VII/3 
On Constitutional Review 

by Bankruptcy 
Pasquale  

Annicchino 

Giovanni Boggero, Intervento 
Giorgia Lucchini, Intervento 
Marco Giraudo, Intervento 
Sabrina Ragone, Intervento 

LISS D 

VII/4 

L'università al cospetto 
dell'IA: regolazione, 

buone prassi e 
responsabilità per la 

gestione dei rischi e lo 
sfruttamento delle 

potenzialità nelle tre 
missioni 

Andrea 
 Magliari 

Luca Galli, L’intelligenza artificiale nella “prima missione” 
universitaria: il suo utilizzo per l’insegnamento e nell’apprendimento  
Sabrina Tranquilli, IA: Università e nuovi metodi didattici e di ricerca 
scientifica in ambito giuridico  
Alessandro Berrettini, Intelligenza artificiale e Università: in direzione 
della responsabilità disciplinare di studenti e docenti  
Ilaria Genuessi, Le Università tra contratti pubblici “passivi” e ruolo 
“attivo” nell’impiego dell’IA 

B 

VII/5 

Accesso alle cure 
mediche negli istituti di 

pena: un diritto negletto? 
Lo sviluppo della sanità 

digitale a servizio dei 
pazienti detenuti 

Stefania  
Buoso 

Samuele Barbieri, Il ruolo e l’influenza del diritto dell’Unione europea: 
principi, regole e attori 
Sara Hamado, Immobilismo penitenziario, garanzia del diritto alla 
salute e telemedicina in carcere 
Giulia Rossi, Il diritto alla salute nell’era digitale: telemedicina, diritti 
umani e sfide internazionali 
Angelo Schillizzi, L’integrazione della sanità digitale negli istituti di 
pena tra effettività dei diritti ed esigenze di coordinamento 

Magna 
Baffi  

VII/6 
Blockchain: un dialogo 

interdisciplinare tra 
pubblico e privato 

Fulvio  
Costantino 

Paolo Sernani, Immutabilità e consenso: le radici tecnologiche della 
blockchain 
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Sveva Del Gatto, Nuove tecnologie e rapporti tra amministrazioni e 
amministrati: le tendenze in atto 
Michela Mastrantonio, Smart contracts e smart legal contracts nelle 
blockchain di ultima generazione 
Valeria Comegna, Blockchain per la leale collaborazione europea alla 
prova della deregolazione 
Beatrice Lupacchini, Blockchain e antitrust 

VII/7 

Pubblico e Privato nella 
transizione digitale 

dell’amministrazione 
pubblica 

Alessandro 
Botto 

Alessandro Botto, Pubblico e Privato nella transizione digitale 
dell’amministrazione pubblica: introduzione  
Raffaella Zagaria, Il PPP come modello d’implementazione delle 
infrastrutture digitali dello Stato  
Tommaso Cocchi, L’approvvigionamento di soluzioni tecnologiche da 
parte della PA tra sicurezza e salvaguardia degli interessi nazionali  
Enrica Pitino, Pubblico e Privato nell’implementazione del SSN: il 
caso Telemedicina 
Nicolò Elia Millefiori, Pubblico e Privato nell’implementazione del 
tessuto urbano del Paese: le smart cities 

2 

VII/8 
Locazioni brevi, 

piattaforme digitali e diritti 
fondamentali 

Micol Roversi 
Monaco 

Micol Roversi Monaco, Locazioni brevi e diritto dell’Unione europea 
Matteo Pressi, Locazioni brevi e diritti fondamentali alla luce 
dell’ordinamento interno 
Jacopo Bercelli, Gabriele Torelli, Regolazione multilivello delle 
locazioni brevi 
Klaudia Kurcani, Esperienze straniere 

11 

VII/9 

Il sistema penale alla 
prova dell’intelligenza 
artificiale: le sfide del 

nuovo d.d.l. n. 1146/2024 

Alberto  
Aimi 

Olimpia Barresi, Uno sguardo sul quadro normativo in materia di 
Intelligenza artificiale tra normativa nazionale e l'AI act 
Marco Cecchi, La gestione delle nuove tecnologie in seno al processo 
penale tra esigenze accertative e tutela dei diritti fondamentali 
Nicola Maiello, I modelli ascrittivi della responsabilità penale previsti 
dal d.d.l. 1146/2024: luci e ombre 
Flavio Di Bonito, Proporzionalità e pena nei reati commessi mediante 
l'utilizzo dell'IA: la prospettiva penale costituzionale 

11 bis 

VII/10 
Fundamental rights and 

vulnerability in 
technological transitions 

Andrea 
 Parziale 

Andrea Blatti, Telemedicine, Vulnerability and Intersectionality 
Vittoria Caponecchia, AI, Vulnerability and Consumer Protection: 
Safeguarding Autonomy in the Digital Marketplace 

Lab. Ling 
Inf  
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Marco Sanchi, Vulnerability and Fundamental Rights in Autonomous 
Mobility Solutions 

VII/11 
Lobbying e procedimenti 

decisionali nell'era 
digitale 

Emanuele  
Cocchiara 

Biagio Gianluca Di Mauro, Digital Lobbying e US Elections: il caso 
degli hedge funds 
Marco Melpignano, Lobbying e trasparenza istituzionale. Un binomio 
possibile? 
Giulia Giacobbe, L’incidenza della ICTs su democrazia partecipativa, 
PA e lobbismo. Quali scenari futuri? 
Erica Vaccaro, Piattaforme digitali e lobbying indiretto nei 
procedimenti UE. Il caso dell’AI Act e del DSA 
Emanuele Cocchiara, L’indirizzo politico del lobbying nell’era digitale 

4 

VII/12 

Cyber-investigation e 
diritti fondamentali: nuove 

frontiere della 
sorveglianza tecnologica 
e implicazioni informatico-

giuridiche 

Tina  
Salerno 

Tina Salerno, Cyber deception: possibile risorsa per fronteggiare la 
transizione nel cyberspace della ‘Ndrangheta 4.0 e Cosa Nostra? 
Karina Chichifoi, Criminal compliance, cyberinvestigation e nuove 
tecnologie: i nuovi paradigmi nelle indagini preventive nei modelli 
organizzativi aziendali ai sensi della L. 231/2001 
Isabella Marasco, Sicurezza AI nelle infrastrutture pubbliche: punti di 
forza e zone d’ombra 
Ignazio Zangara, Processo penale, cybercrime e AI: spiegabilità e 
tecnologia al servizio della giustizia 
Mariagisa Landolfi, Da strategia di difesa a strumento di prevenzione 
e d'indagine: opportunità e sfide della cyberdeception nella prospettiva 
processualpenalistica 

5 

VII/13 
Tutela dell’identità dei 

minori online 
Nadia  

Maccabiani 

Giovanni Barozzi Reggiani, Lo sharenting e la responsabilità 
genitoriale nel contesto digitale: inquadramento giuridico, criticità, 
prospettive 
Lorenzo Maria Lucarelli Tonini, La tutela del minore online, tra diritto 
all’istruzione e avvicinamento al mondo del lavoro 
Francesca Ricciulli, L’identità e l’identificazione digitale del minore 
Simonetta Trozzi, Le tecnologie di age verification tra protezione e 
promozione dei diritti dei soggetti vulnerabili 

6 
 

VII/14 
Giudicare con prospettiva 
di genere: America latina 

e Italia a confronto 

Francesco  
Monceri 

Tania Groppi, La prospettiva europea 
Irene Spigno, La prospettiva di genere nella Corte interamericana dei 
diritti umani 
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Luisa Azzena, La prospettiva di genere nel diritto Ue: il diritto di agire 
in giudizio degli Organismi per la parità nella Direttiva Ue 2024/1500 
Felice Ancora, La giurisprudenza del giudice amministrativo italiano: 
quale spazio per la prospettiva di genere? 
Francesco Monceri, Discussant 

VII/15 

Regulating online 
platforms: Self-regulation, 
co-regulation, and human 

vulnerability in digital 
spaces 

Francesca 
Cassano 

Francesca Cassano, Platforms’ responsibility for hate speech: Is 
Meta’s Oversight Board an effective model of self-regulation for human 
rights protection? 
Henning Lahmann, Regulating disinformation on social media 
platforms 
Carlotta Rigotti, The illusion of safety? Feminist perspectives on self-
regulation and co-regulation in addressing image-based sexual abuse 
Christina Pasvanti Gkioka, Adequate protection? Exploring the 
European Union’s legal response to online child sexual abuse and 
exploitation 

9/9 bis 

VII/16 

La regolazione pubblica 
assume nel definire le 
condizioni di equità e 

sostenibilità del mercato 
tecnologico 

Irene  
Agnolucci 

Marina Rallo, Valutazione di impatto di genere intersezionale nel 
mercato tecnologico: il ruolo dello stato nella regolazione delle 
disuguaglianze digitali 
Luca Megale, L’evoluzione dell’intervento pubblico nel settore delle 
telecomunicazioni: nuove sfide e prospettive di riforma 
Gordon Abeiku Mensah, L’intervento dell’Unione Europea nel 
mercato delle tecnologie verdi. Il Market Instrumentalism come 
strumento di policy setting 

10 

VII/17 
Neuro-rights and 

constitutional equality 
Nuria  

Reche Tello 

Nuria Reche Tello, Intervento  
Fernando Rey Martinez, Intervento  
Paula Siverino Bavio, Intervento  
Anabelén Casares Marcos, Intervento 

10 bis 

VII/18 

Strategie di automazione 
dell’attività 

amministrativa. Spagna e 
Italia al confronto 

Elsa Marina  
Álvarez  

González 

Elsa Marina Álvarez González, Nuovi approcci giuridici nel uso dell’IA 
in Spagna: esperienze condivise con l’Italia 
Manuel Moreno Linde, Partecipazione civica e nuove tecnologie in 
Spagna e in Italia 
Adriana Antúnez Sánchez, Il diritto all’uso delle tecnologie nei 
rapporti con la pubblica amministrazione in Spagna e Italia 

12 
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Riccardo Calvara, Caso “Buona scuola” e caso “Bosco”: similitudini e 
differenze dei leading case in materia di decisioni automatizzate in 
Italia e in Spagna 

VII/19 
Intelligenza artificiale e 

diritti umani: quale spazio 
per la figura dello Stato? 

Roberto 
Ruoppo 

Salvatore Davide, AI Act: la dialettica tra diritti fondamentali e 
innovazione 
Alessandro Amato, Intelligenza Artificiale: La Tutela della Privacy 
nella Digitalizzazione della Pubblica Amministrazione 
Paolo Vinciguerra, Diritto d’Autore e Intelligenza Artificiale: Nuove 
Frontiere e Sfide Giuridiche 
Valeria Casillo, Now and Then: il caso Getty Images tra diritto 
d’autore e intelligenza artificiale 

13 

VII/20 
Ordinamento 

costituzionale e sicurezza 
nell’ecosistema digitale 

Paola  
Piciacchia 

Piergiorgio Rafaiani, Sicurezza pubblica, polizia predittiva e AI: 
regolamentazione e tutela dei diritti fondamentali  
Francesca Romana D’Amico, Il ruolo del pubblico nella regolazione 
del settore della difesa: prospettive e sfide 
Paolo Giovarruscio, Ordinamento costituzionale, sicurezza nazionale 
e politiche digitali in tempo di guerra: equilibri e sfide 
Omar Caramaschi, La cybersicurezza nell’era digitale: una rilettura 
costituzionale globale 

14 

VI/I21 
La transizione digitale tra 

profili istituzionali e 
garanzie fondamentali 

Daniele  
Camoni 

Alberto Ambrogio Galli, I partiti politici nel cyberspazio democratico. 
Tra rischi di irrilevanza e opportunità di reinvenzione. 
Carla Amaddeo, I possibili riverberi sulla forma di governo derivanti 
dall’uso di IA. 
Tresi Ndreca, Tutela dei diritti del lavoratore alla luce della normativa 
europea e interna e AI: verso un’attuazione dell’articolo 35 della 
Costituzione?  
Luna Montesano, Legge della Toscana sull’intelligenza artificiale 

Gramsci 

VII/22 

Il futuro dei diritti 
fondamentali nell’era 

digitale: tra emergenze e 
vulnerabilità 

Davide  
Zecca 

Niccolò Dazzi, Diritto all’energia e transizione ecologica: tra 
innovazione tecnologica ed equità nell’accesso 

Elenio Bolognese, Digital Health: pregi e difetti della telemedicina 

Francesca Porcheddu, La privatizzazione della speranza. Il difficile 
equilibrio tra innovazione tecnologica e tutela dei diritti fondamentali 
nella gestione dei flussi migratori 
Virginia Fusco, Vulnerabilità nell’ecosistema digitale e diritto alla 
protezione dei dati personali: il caso degli anziani 

Arcari 
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VII/23 

I pubblici poteri al 
crocevia tra 

cybersicurezza e 
responsabilità 

Gabriella De 
Giorgi Cezzi 

Francesco Fabrizio Tuccari, Piattaforme digitali in ambito sanitario 
Barbara Accettura, Piattaforme digitali nella contrattualistica pubblica 
Carla Maria Saracino, Golden powers e infrastrutture digitali. 
Regolazione pubblica e profili di responsabilità 
Vittoria Giannini, Piattaforme digitali e big data 
Pietro Milazzo, Poteri speciali, Big tech, Big data. Plaidoyer per una 
(ennesima) riforma del Golden Power 

Salis 

VII/24 
Intelligenza artificiale e 
giustizia amministrativa 

Piera Maria  
Vipiana 

Piera Maria Vipiana, Ruolo del precedente, nomofilachia e 
intelligenza artificiale nella giustizia amministrativa 
Giovanni Botto, Intelligenza artificiale e sentenza in forma 
semplificata 
Sara Scazzola, Intelligenza artificiale e tutela cautelare nel processo 
amministrativo 
Adriana Ciafardoni, Poteri istruttori e intelligenza artificiale: 
opportunità e criticità nell'utilizzo, in particolare, della consulenza 
tecnica d'ufficio 
Vera Fanti, Le nuove prospettive in tema del vincolo del precedente 
nella giustizia amministrativa attraverso l'IA 

Lai 

V/I25 

Cybersicurezza, pubblica 
sicurezza e contrasto al 
crimine: le nuove linee di 

intervento pubblico – 
privato nella Repubblica 

Italiana 

Guido  
Colaiacovo 

Guido Colaiacovo, Introduzione: i pilastri della difesa cibernetica tra 
sicurezza nazionale e funzione giudiziaria; 
Donatella Curtotti, La sicurezza dei sistemi informatici è una 
questione di pubblica sicurezza? La responsabilità penale dei 
penetration tester 
Antonio Faberi, Risorse private strategiche nella sicurezza 
cibernetica nazionale; 
Federico Niccolò Ricotta, Antichi modelli per esigenze moderne: 
verso un “doppio binario” dedicato alla criminalità informatica?. 
Carolina Teresi, Poteri speciali del governo in materia di sicurezza 
cibernetica: la cd. disabling action 

Teatro 

VII/26 
Amministrazione e 

Biometria: una relazione 
ancora da esplorare 

Marco  
Calabrò 

Silvia Tuccillo, Amministrazione e biometria. Deficit della regolazione 
e ruolo del Garante Privacy 
Anton Giulio Pietrosanti, Servizi digitali universalmente accessibili 
Marco Francesco Errico, Riconoscimento biometrico e smart cities: 
un binomio ad alto rischio 

Anfiteatro 
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Angiola Giovanna Modano, Rischi e benefici dell’utilizzo delle 
tecniche biometriche nel rapporto di pubblico impiego 

VII/27 

Stati senza territorio e 
territori senza Stato: 

l’esercizio della 
giurisdizione al tempo 
della digitalizzazione 

Paola  
Chirulli 

Flavio Valerio Virzì, L’Unione europea tra giurisdizione 
extraterritoriale e territorial extension: la regolazione digitale e la sua 
portata geografica 
Giulia Taraborrelli, Il Brussels effect e la regolazione digitale europea 
come modello di riferimento globale 
Francesco Luigi Gatta, I criteri di Copenaghen e la proiezione dei 
valori europei oltreconfine 
Francesca Rondine, Le special jurisdiction e il caso della ZEDE di 
Prospera 

A  
Botanica 

VII/28 

Dall’astrattezza alla 
concretezza: l’utilizzo 
delle nuove tecnologie 

come strumento di 
benessere collettivo 

Francesco 
Martines 

Salvatore Amato, L’impatto delle nuove tecnologie e dei meccanismi 
di IA sulla sicurezza pubblica 
Claudia Ardizzone, Smart Governance e blockchain: verso 
un’Amministrazione digitale e trasparente 
Bruna Pellicanò, L’impatto delle nuove tecnologie sulla tutela 
ambientale e sulla trasparenza amministrativa 
Valentina Prudente, discussant 

B  
Botanica 

VII//29 
Le nuove dimensioni 
della tutela penale 

Francesco 
Viganò 

Pietro Maria Sabella, Uso dell’Intelligenza Artificiale e profili di tutela 
penale della persona derivante dalla diffusione di contenuti alterati o 
manipolati. Riflessioni a margine del ddl 2316 del marzo 2025 e 
prospettive de jure condendo 
Eliana Greco, Digital compliance e responsabilità da reato degli enti: 
crocevia tra stato post-regolatore, ordinamenti periferici e poteri digitali 
Giorgia De Mitri, IA generativa, modelli fondazionali e reati commessi 
tramite deepfakes 
Alessandro Catania, Le politiche della non punibilità come forme di 
partenariato fra potere pubblico e grande industria tecnologica 

Sala  
riunioni 

Giurispru
denza 

VII//30 

G-tech e giustizia penale: 
le nuove forme di 

cooperazione tra pubblico 
e  

privato 
per la circolazione delle 

prove informatiche 

Wanda  
Nocerino 

  
Giuseppe Giliberti, La collaborazione delle piattaforme nella fornitura 
di dati alle autorità giudiziarie 
Teresa Alesci, La cooperazione investigativa e giudiziaria per lo 
scambio di dati  
Luigi Ludovici, Il regime di conservazione delle prove digitali: soggetti 
pubblici e privati a confronto 

Sala  
riunioni 

Biblioteca 
economia 
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Angela Procaccino, Il rischio di una "giustizia privata" nella 
moderazione dei contenuti online 
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N TITOLO 
MODERATORE

/CHAIR 
PANELIST ROOM 

VIII/1 

Il colore dei soldi: come 
vanno a finire le 

contestazioni fiscali ai 
Gafa? 

Andrea  
Giovanardi 

Valeria Mastroiacovo, Intervento 
Andrea Poddighe, Intervento 
Pier Luca Cardella, Intervento 
Silvia Giorgi, Intervento 

Magna  
(ex SP) 

VIII/2 

Il riutilizzo dei dati nel 
modello business to 

government: un’analisi 
interdisciplinare 

Erika  
La Fauci 

Emanuele Cocchiara, La circolazione dei dati tra benefici del data 
altruism e rischi di social scoring 
Maria Chiara Siclari, L’apertura dei dati e il loro riutilizzo nel settore 
pubblico: l’European Data Strategy 
Giulia Giacobbe,L’orizzonte normativo nazionale in merito al riutilizzo 
dei dati pubblici 
Michele Crisafulli, Il riuso dei dati tra esigenze di condivisione e 
riservatezza 

A 

VIII/3 

Se l’intelligenza (artificiale) 
non è né pensiero né 

scienza. 
Le nuove urgenze del 

diritto 

Maria Gabriella 
Pediconi 

Barbara Boschetti, Le nuove urgenze del diritto e della scienza nel 
dominio dell'AI 
Luca Flabbi, Pappagalli stocastici e nuova servitù volontaria 
Tommaso Gazzolo, Quale futuro per l'inconscio normativo 
Glauco Maria Genga, Inconscio normativo per difendere il pensiero 

LISS D 

VIII/4 
Lost in transition? Stato di 
diritto e democrazia nella 

transizione digitale 

Samuele  
Barbieri 

Giulia Rossi, IA, democrazia e Stato di diritto: tra Convenzione quadro 
del Consiglio d'Europa e altri strumenti diritto internazionale: quale 
modello di global governance? 
Giulia Agrati, Governance e accountability nella transizione digitale e 
nell'intelligenza artificiale: il modello dell'Unione europea 
Paolo Silvestri, Il ruolo della Commissione europea nella regolazione 
della sfera normativa del digitale dell'Unione europea: quali 
meccanismi di accountability? 
Angelo Schillizzi, Per princìpi comuni. L'amministrazione algoritmica 
e le sue responsabilità: la fonte contrattuale come nuova forma di 
regolazione? 

B 

VIII/5 
Intelligenza Artificiale e 

diritti fondamentali: sfide e 
prospettive regolatorie 

Damiano  
Fuschi 

Sofia Caporiccio, L’utilizzo dell’intelligenza artificiale nell’esercizio 
delle funzioni parlamentari: opportunità e rischi 
Martina Iemma, Riconoscimento facciale: tecnologia innovativa o 
minaccia per i diritti fondamentali? 

 Lab. Ling 
Inf 
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Eleonora Garofalo, Intelligenza Artificiale nelle decisioni giudiziarie: 
conformità alla garanzia di giusto processo e tutela dell’indipendenza 
della magistratura 
Gianluigi Riva, Vero artificiale: volizione e manipolazione fra IA, 
neurotecnologie e protezione dei dati personali 

VIII/6 

 I volti dello “Stato 
algoritmico”: applicazioni 

concrete e caratteri comuni 
dell’IA nel settore pubblico 

Matteo  
Timo 

Maria Bianca Armiento, IA e regolazione pubblica dei mercati 
Alessandro di Martino, IA e governo del territorio 
Alessia Monica, IA e sanità 
Luigi Previti, IA e politiche migratorie 

1 

VIII/7 
Il lato buono dell'IA: 

l'erogazione dei servizi 
pubblici 

Nicola  
Viceconte 

Francesco Menicocci, Il servizio pubblico tra partecipazione 
democratica e distorsione tecnologica  
Milena Mariano, Intelligenza artificiale e valutazione prognostica nei 
casi di violenza contro le donne: opportunità e rischi 
Matteo Angeloni, Intelligenza artificiale applicata all’ambito educativo 
e formativo 
Carmen Parente, Innovazioni e regolazioni in un contesto globale 

2 

VIII/8 

Il futuro dei diritti. 
Prospettive disciplinari a 
confronto sull’Intelligenza 

Artificiale, tra rischi di 
disuguaglianza e sfide 

ambientali 

Francesca 
Tammone 

Federica Camisa, Digiambientalismo e IA: UE e USA a confronto 
Francesca Tesi, Effettività o virtualità della legalità algoritmica? 
Considerazioni a partire dall’AI Act 
Beatrice Baldini, Sperimentalismo e Smart Cities. Come 
salvaguardare i principi di buona governance? 
Rachele Cecchi, Regolamentazione dell'IA e divario tra Nord e Sud 
globale: apunti dal continente africano 
Francesca Tammone, Garantire la parità di genere nell’era digitale. 
Uno sguardo alla Raccomandazione n. 40 del Comitato CEDAW delle 
Nazioni Unite 

11 

VIII/9 

Stato costituzionale e 
digitalizzazione: i poteri 

privati come limite al 
godimento dei diritti e sfide 
per l’amministrazione della 

giustizia 

Chiara  
Padrin 

Fabiana Santarsiero, Piattaforme digitali e speculazione immobiliare: 
strategie di regolamentazione a tutela del diritto all’abitare 
Chiara Padrin, La natura di potere privato delle piattaforme digitali nel 
contesto dei sistemi elettorali 
Fabio Sergio Duranti, La giustizia amministrativa alle prese con la 
digitalizzazione: quando la tecnologia limita l’esercizio della funzione 
giurisdizionale 
Giulia Chinaglia, Giustizia costituzionale e intelligenza artificiale: una 
lettura critica a partire dal caso colombiano 

11 bis 
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VIII/10 

Tutela e valorizzazione del 
patrimonio culturale 

nell'era della transizione 
digitale 

Andrea  
Areddu 

Andrea Areddu, Introduzione alla digitalizzazione del patrimonio 
culturale 
Domenico De Martino, Aspetti giuridici della digitalizzazione del 
patrimonio culturale 
Claudia Manca, La digitalizzazione per garantire accessibilità, 
inclusività e conservazione 
Antonella Asia Boiano, Le problematiche legate all’integrazione tra 
patrimonio culturale e mondo digitale 

Magna 
Baffi 

VIII/11 La regolazione degli NFTs 
Edoardo  

Giovannelli 

Alessandra Di Giacomo, Intervento 
Mathilde Marè, Intervento  
Andrea Ruffo, Intervento  
Roberto Patini, Intervento 

4 

VIII/12 

Primi bilanci sull’impatto 
della rivoluzione digitale: 

dalla contrattualistica 
pubblica allo stato digitale 

Eleonora  
Caravà 

Eleonora Caravà, I digital contracts e le criticità europee: i nuovi 
scenari sovranazionali della digitalizzazione pubblicistica 
Massimino Crisci, L’Intelligenza Artificiale nel pubblico impiego: 
nemico o opportunità? 
Marco Martinelli, La pubblicità legale nell’era digitale: innovazione, 
trasparenza e accessibilità nei contratti pubblici 
Luca Pardi, La digitalizzazione come panacea? I principi dello stato 
digitale e le criticità delle aste elettroniche 
Emanuele Guarna Assanti, Digitalizzazione dei contratti pubblici e 
principio della fiducia 
Valentina Guerrieri, Qualificazione delle stazioni appaltanti, 
cooperazione tra centrali di committenza e interoperabilità delle 
piattaforme di e-procurement 

5 

VIII/13 
La società algoritmica tra 
mercato e tutela dei diritti 

fondamentali 

Paola  
Chirulli 

Arianna Pisano, La standardizzazione delle decisioni giurisdizionali e 
il riconoscimento di nuovi diritti in via giurisprudenziale: prospettive e 
criticità 
Alessandro Speciale, Dati sanitari: il delicato equilibrio tra esigenze 
di innovazione e tutela della riservatezza 
Caterina Vinti, L'impatto degli algoritmi sul mercato: rischi 
anticoncorrenziali e distorsioni economiche 
Eduardo Santorelli, Il lento progresso della digitalizzazione dei diritti 
politici 

6 
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VIII/14 

Il fenomeno del 
greenwashing: forme di 
regolazione e modelli di 

responsabilità per 
‘catturare’ il potere privato 

economico 

Fabio  
Giglioni 

Martina Carrato, Il quadro normativo europeo in materia di 
greenwashing 
Virginia Campigli, La funzione regolatoria in materia ambientale alla 
prova delle nuove tecnologie: le prospettive delle regulatory 
sandboxes come fattispecie di sperimentazione normativa 
Lorenzo Ricci, Le forme di responsabilità dell’impresa e la tutela dei 
consumatori 
Francesco Damosso, I profili penalistici del greenwashing 

7 

VIII/15 Europa e digitale 
Maria Rosaria  

Ferrarese 

Davide Palazzo, AI Act e pubblica amministrazione: i limiti oggettivi e 
funzionali del regolamento europeo sull'intelligenza artificiale 
Andrea Spaziani, Il complesso ruolo degli attori privati all’interno del 
Digital Services Act 
Francesco Spera, Il modello europeo “ibrido” alla lotta alla 
disinformazione: riflessioni e analisi 
Gianluigi Delle Cave, Dall’AI Act all’etica dell’IA: verso una 
regolazione efficace nei servizi pubblici 
Isabella De Vivo, Sovranità digitale e principio di autodeterminazione 
individuale: il “trustworthy ecosystem” delineato dall’AI Act 
Stefano Ronco, Regolazione dei poteri economici ed imposizione 
fiscale sulle grandi multinazionali digitali: percorsi evolutivi tra diritto 
tributario dell’UE e riemersione degli apparati tributari nazionali 

9/9 bis 

VIII/16 

Pacchetto “E-evidence”, 
Digital Service Act (DSA) e 
Regolamento “Prevenzione 
Terrorismo Online”. Ruoli e 

responsabilità dei privati 
tra accertamento dei reati, 

libertà di espressione, 
autodeterminazione 

politica e rischi di abuso 
d’autorità 

Angela  
Procaccino 

Christian Pallante, Obblighi di collaborazione dei privati e poteri delle 
autorità emittenti nel pacchetto “e-evidence” e nel Regolamento 
“Antiterrorismo online” 
Katia Marcantonio, Obblighi di VLOPs e VLOSE nel DSA e 
protezione rafforzata degli utenti 
Stefano Aterno, La bilancia dei diritti: diritti di difesa, libertà di 
informare, informarsi e autodeterminarsi 
Giulia Orrù, L’algoritmo dei diritti: purezza dell’“e-evidence”, 
comprensione dei filtri di contenuto, controllo dell’“amplificazione 
algoritmica” 

10 

VIII/17 
Poteri privati e controllo 

giurisdizionale sui processi 
politici 

Valentina  
Carlino 

Davide Zecca, Manifestazione del pensiero politico e minaccia 

all’ordinamento costituzionale nell’epoca delle grandi piattaforme 

private 

Daniele Camoni, Corte Suprema degli Stati Uniti e digital free speech: 

10 bis 
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“just another day at the office” 

Adriano Dirri, Il valore democratico costituzionale del free speech in 

Sudafrica di fronte al contrasto alla disinformazione 

Clara Indellicati, I poteri penetranti e opachi degli attori privati: quali 

sfide e prospettive per la democrazia nell’era digitale? 

VIII/18 

Odissea nello spazio 
digitale: il content creator 

eroe (o antieroe) 
“multiforme” 

Entela  
Cukani 

Alberto Orlando, Il Content creator come “ospite sotto sorveglianza”: 
ultime evoluzioni in tema di moderazione dei contenuti e fact-checking 
sulle piattaforme digitali 
Lorenzo Sottile, Il Content creator come “soggetto politico”: dalla 
sospensione dell’account di Trump ai rischi di amplificazione 
algoritmica e manipolazione del discorso pubblico 
Lucia Viola, Il Content creator come “lavoratore”: inquadramento 
giuslavoristico e tutele  
Francesco Albione, Il Content creator come “parte del contenzioso” 
nei sistemi di ADR interni: il Meta Oversight Board  

12 

VIII/19 

ADR e ODR: verso una 
giustizia complementare 

digitalizzata? Sfide e 
opportunità 

Marco  
Macchia 

Marco Macchia, Poteri pubblici e poteri privati nelle ODR: oltre la 
degiurisdizionalizzazione  
Silvana Dalla Bontà, ODR e accesso alla giustizia civile: sfide ed 
opportunità 
Jacopo Bercelli, Le ADR e le ODR e le funzioni delle Autorità 
indipendenti 
Marina Caporale, La riforma del Regolamento ODR e la progressiva 
integrazione di “strumenti digitali interattivi” e istanze pubblicistiche 
Nicola Posteraro, Il Difensore civico per il digitale: quale “mediazione” 
possibile nella pubblica amministrazione digitale? 

13 

VIII/20 
L’oligarchia della rete: sfide 

etiche e normative 
nell’ecosistema digitale 

Micaela Di 
Giorgio 

Micaela Di Giorgio, Il narratore dominante: logiche mediali e 
strategie manipolatorie al tempo della democrazia digitale 
Federica Foti, Giustizia e IA: i privati nel potere pubblico 
Giovanna De Sena, L'evoluzione della giustizia: tra tradizione storica 
e innovazione tecnologica 
Bruno Picierno, Intelligenza artificiale e diseguaglianze sociali: la 
necessità di un accesso equo alle tecnologie ed il ruolo del diritto 
europeo 
Francesco Russo, Il diritto amministrativo nell'era digitale: 

14 
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regolazione, libertà di espressione e responsabilità nell'intelligenza 
artificiale e nelle piattaforme digitali 

VIII/21 

L’iperrealismo tecnologico 
tra identità, poteri pubblici 

e privati. Il caso del 
Metaverso 

Alessia  
Palladino 

Alessia Palladino, La dimensione identitaria degli avatar tra 
centralizzazione ed interoperabilità dei Metaversi 
Maurizio Murroni, L’iperrealismo tecnologico: nuove forme di realtà 
immersiva e multisensoriale 
Alessandro Floris, Verso il Metaverso: riflessioni sulle tecnologie 
emergenti tra virtualizzazione ed immersività 
Massimo Farina, Una rilettura del “villaggio elettronico” di 
Michelangelo Pira tra libertà di espressione e monopoli privati nell’era 
del metaverso 
Maria Novella Campagnoli, Metaverso e Tecno-identità: occasioni 
di potenziamento identitario e limiti 
Anna Acconcia, Aggressione sessuale nel metaverso: finzione o 
realtà? 

Gramsci 

VIII/22 

Nuove tecnologie, vecchi 
problemi: i diritti 

fondamentali alla prova del 
digitale 

Matteo  
Caldironi 

Valentina Cavani, Il ruolo dei poteri privati nella tutela dei diritti 
fondamentali nell’epoca digitale. Università di Modena e Reggio Emilia 
Elena Cecchini, Libertà d’espressione e reati d’opinione nei contesti 
digitali 
Pietro Ferretti, Il diritto di voto attivo e passivo alla prova dell’algoritmo 
Claudio Ragusa, Riflessioni sullo spazio di un “nuovo” diritto alla 
sicurezza digitale  

Arcari 

VIII/23 Le sfide dell’I.A. 
Barbara 

Guastaferro 

Giordana Truscelli, Essere Umano Vs IA: la nuova frontiera dei diritti 
e del potere 
Massimiliano Nicolini, Manipolazione del Consenso Elettorale 
tramite Strategie Digitali nell’era dell’IA 
Francesca Pollicino, Intelligenza Artificiale e dei diritti fondamentali: 
quali tutele nel quadro normativo dell’Unione europea? 
Orazio Cappelli di San Demetrio, Intelligenza artificiale e criminalità 
cnformatica: minacce emergenti e strategie di contrasto 
Luna Aristei, L’intelligenza artificiale nel contrasto al cambiamento 
climatico 

Salis 

VIII/24 L’amministrazione digitale 
 

Daria  
de Pretis 

Gianluigi Spagnuolo, Il procedimento amministrativo e il suo 
gemello (digitale) 

Lai 
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 Maria Chiara Moscatello, L’accountability delle decisioni pubbliche 
automatizzate: tra poteri pubblici, privati e nuove sfide per lo Stato di 
diritto 
Riccardo Calvara, Il ruolo delle società in house ICT nella 
trasformazione digitale della PA: il caso Trentino Digitale S.p.A. 
Laura Lorefice, La motivazione del provvedimento amministrativo 
nella “Pubblica Amministrazione 4.0” 
Silvia Siciliano, Luci ed ombre dell’Intelligenza artificiale nella 
Pubblica Amministrazione italiana 

VIII/25 

Disposizioni finanziarie e 
AI. Come l'intelligenza 

artificiale può contribuire 
alla semplificazione e alla 

comprensione delle 
decisioni di spesa 

Davide De 
Lungo 

Paola Bonacci, Prospettive e potenzialità del ricorso a strumenti di 
intelligenza artificiale nel quadro della decisione parlamentare di 
bilancio 
Lorenzo de Carlo, Il trattamento delle questioni finanziarie nell'iter 
legislativo 
Luca Cavalli La formulazione delle disposizioni finanziarie negli atti 
parlamentari 
Federico Bonomi, Applicazione dell'IA generativa alle disposizioni 
finanziarie 
Serena Sileoni, L’IA come strumento per garantire il controllo e 
l’efficienza della spesa pubblica 

Teatro 

VIII/26 Poteri economici privati 
Laura Maria 

Franciosi 

Federica Casarosa, Beyond the State or in proximity? Private 
Regulation in the Platform Economy and Its Enforcement 
Paolo D’Erasmo, Responsabilità e diritti nell’era digitale: la 
trasformazione dello Stato e la regolazione dei poteri economici privati 
Laura Maria Franciosi, Sistemi nazionali, frammentazione del diritto 
e nuove tecnologie: ruolo e responsabilità dei social network e impatto 
della cd. platform economy 
Sergio Pérez-González, Responsabilità penale delle imprese per 
l'uso di sistemi di intelligenza artificiale 
David San-Martín Segura, 'Proprietary' Code is Law. The regulatory 
power of software developments in the automation of public-legal 
decisions 

Anfiteatro 

VIII/27 
Aiuti di Stato e transizione 

digitale 
Giovanni 
 Luchena 

Stefania Cavaliere, Introduzione 
Alessandra Poliseno, Gli aiuti di Stato per lo sviluppo delle 
infrastrutture digitali 

A  
Botanica 
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Anna Maria Pancallo, Sostegno pubblico all’intelligenza artificiale e 
all’innovazione digitale 
Nicolò Pellini, Il ruolo degli aiuti di Stato nella cybersicurezza. 

VIII/28 
Il bullismo: prevenzione e 
contrasto di un allarmante 

fenomeno 

Gian Luca  
Marcialis 

Guido Colaiacovo, Vecchie e nuove emergenze nella questione 
minorile: sinergie di attori pubblici e privati 
Alessandro Valenti, Il modello ri-educativo messo alla prova 
Wanda Nocerino, Investigazioni a base algoritmica e prevenzione del 
bullismo 
Giulia Fiorucci, Il sistema delle misure di prevenzione e i minori 

B  
Botanica 

VIII//29 
Economia digitale e poteri 

impositivi 

Tommaso 
Maglione 

e 
Floriana  

Santagata 

Floriana Santagata, Intelligence fiscale tra sovranità tributaria e tutela 
dei contribuenti 
Giovanni Consolo, Le tensioni dell’ordinamento tributario, fra 
conservazione delle radici e pulsioni avveniristiche derivanti dalla 
tassazione dell’economia digitale 
Davide Toccoli, Le nuove frontiere dell’intelligenza artificiale 
nell’accesso al credito, tra efficienza del mercato e tutela dei diritti 
fondamentali 
Matteo Vecchi, Dati personali: un bene infungibile? 
Matteo Pignatti, Le nozioni di “ordine pubblico” e “sicurezza” nel 
rapporto tra libertà economiche e poteri pubblici nazionali 

Sala  
riunioni 

Giurispru
denza 

 
 

 


