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25. L’inopponibilità al ceto creditorio degli atti dispositivi del fallito . . . . . 1027
26. Segue: raffronto tra le norme fallimentari e l’art. 2913 cod. civ.. In

particolare: prevalenza del fallimento sulla liquidazione dei beni apparte-
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31. L’inopponibilità al ceto creditorio dei trasferimenti nell’espropriazione

forzata. Eccezioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1038
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65. Inopponibilità al ceto creditorio delle sentenze pronunciate nei confronti
del fallito. Esempi con riguardo a decisioni di accertamento . . . . . . . . 1096

66. Segue: in particolare, le sentenze di condanna a favore del fallito . . . . . 1099
67. Segue: le sentenze costitutive pronunciate nei confronti del fallito . . . . . 1100
68. Segue: l’ipotesi particolare della sentenza pronunciata sulla verificazione di

scrittura privata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1102
69. Segue: raffronto tra la tutela del ceto creditorio fallimentare e la tutela del

creditore pignorante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1103
70. Il ceto creditorio di fronte agli effetti favorevoli della sentenza pronunciata

nei confronti del fallito. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1104
71. Il ceto creditorio di fronte agli effetti sostanziali della domanda proposta

dal fallito. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1106

INDICE SOMMARIOXXVIII



72. La chiamata del curatore nel processo da parte di chi ha agito contro il
fallito prima della dichiarazione di fallimento, con domanda avente ad
oggetto la appartenenza o la acquisizione di beni al suo patrimonio.
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80. Inapplicabilità alla curatela dell’art. 2900 cod. civ. . . . . . . . . . . . . . . 1122
81. Il ceto creditorio di fronte all’arbitrato rituale del fallito . . . . . . . . . . 1123
82. Provvedimenti cautelari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1125

CAPITOLO QUINTO

L’AMMINISTRAZIONE ESPROPRIATIVA DELL’OGGETTO
DELLA PROCEDURA

1. L’amministrazione espropriativa della curatela e i suoi caratteri fondamen-
tali. Programma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1127

Sezione prima

I COMPITI AMMINISTRATIVI DELLA CURATELA

2. La amministrazione preparatoria: nozione e ipotesi . . . . . . . . . . . . . 1131
3. Segue: casi, nei quali il curatore può acquisire beni all’oggetto della
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