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inflitta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 99

1.4.2. Determinazione della durata della pena accessoria in caso di reato

continuato. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 101

1.4.3. Quantificazione della pena accessoria e riti speciali. . . . . . . . » 102
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criterio strutturale e quello letterale. . . . . . . . . . . . . . . » 243

1.2.3. Il criterio assiologico: la distinzione tra condizioni estrinseche ed

intrinseche. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 247

1.2.4. Profili problematici inerenti alla categoria delle condizioni intrinse-
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duplicato di repressione, contrasta con il principio di uguaglianza/ra-
gionevolezza, di cui all’art. 3 Cost. . . . . . . . . . . . . . . . . . » 340

1.5. Le misure di sicurezza presentano, quindi, una loro giustificazione,
anche ai sensi dell’art. 27, 3o comma, Cost., solo se limitate ai non
imputabili. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 346

1.6. Il differente approccio della Corte costituzionale che, ritenendo le
misure di sicurezza ‘‘ontologicamente’’ funzionali alla prevenzione spe-
ciale, ha invece impedito di verificare se ogni singola misura sia o no in
concreto contrastante con l’art. 27, 3o comma, Cost. . . . . . . . . » 348

1.7. Le misure di sicurezza per gli imputabili pericolosi, di carattere de-
tentivo, come inutile ‘‘doppione’’ di pena e quindi in insanabile con-
trasto non solo con l’art. 3, ma anche con l’art. 27, 3o comma, Cost. . » 351

1.8. La misura di sicurezza per i semi-imputabili, cioè la casa di cura e
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1.5.2. L’applicabilità nello spazio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 430

CAPITOLO XII

LE MISURE DI PREVENZIONE
(Angelo Mangione)

Sezione I - Aspetti teorici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 433

1.1. Il Codice antimafia e le misure di prevenzione. . . . . . . . . . . » 433

1.1.1. Segue: la genesi e la legittimazione della misura di prevenzione. . » 435

1.2. La dimensione extra-codicem delle misure di prevenzione. . . . . . » 440

Sezione II - Profili applicativi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 443

2.1. I destinatari delle misure di prevenzione. . . . . . . . . . . . . . » 444
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