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PRIVACY DIGITALE. Riservatezza e protezione dei dati personali tra GDPR e nuovo Codice 
Privacy – La data simbolica del 25 maggio 2018 segna la piena applicazione della nuova disci-
plina uniforme in materia di tutela della riservatezza e protezione dei dati personali delle persone 
fisiche introdotta dal Regolamento UE 27 aprile 2016, n. 679 – che ha abrogato la storica Direttiva 
CE 95/46 – meglio noto come General Data Protection Regulation (GDPR). Tale rilevante novità 
normativa per la tutela dei diritti fondamentali della persona alla riservatezza e alla protezione dei 
dati personali (art. 2 Costituzione e artt. 7 e 8 Carta dei diritti fondamentali UE) ha richiesto l’ar-
monizzazione ad opera del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 – entrato in vigore il 19 settembre 2018 – 
del Codice Privacy ora novellato. Manca ancora per completare il quadro regolatorio comunitario 
l’ultimo essenziale tassello della proposta di Regolamento e-privacy – che abrogherà la Direttiva 
2002/58/CE – relativo alla tutela della vita privata e dei dati personali nelle comunicazioni elettro-
niche sia delle persone fisiche che delle persone giuridiche. Nel frattempo emergono temi e problemi 
della privacy digitale che richiedono analisi giuridica e interpretazione assiologica. Social Network, 
Cloud Computing, Internet of Things, Smartphone, Smart Cars, Droni, Fintech, Blockchain, Big 
Data e Artificial Intelligence sono solo alcune delle principali temibili variabili socio-economiche e 
tecnologiche che occorre disciplinare in modo equilibrato, bilanciando contrapposti interessi. A tali 
temi la presente raccolta di studi curata da E. TOSI è dedicata. Il volume si apre con l’Introduzione 
del curatore, la Prefazione di A. SORO Garante per la Protezione dei dati Personali, la Premessa 
di V. FRANCESCHELLI e si chiude con la Postfazione di Giovanni BUTTARELLI, European Data 
Protection Supervisor UE. Contributi di: E. TOSI, Privacy digitale, persona e mercato: tutela della 
riservatezza e protezione dei dati personali alla luce del GDPR e del nuovo Codice Privacy; E. LUC-
CHINI GUASTALLA su Privacy e data protection: principi generali; T. PASQUINO, Identità digi-
tale della persona, diritto all’immagine e reputazione; N. BRUTTI, Le figure soggettive delineate 
dal GDPR: la novità del Data Protection Officer; P. SAMMARCO, Privacy digitale, motori di ricerca 
e social network: dal diritto di accesso e rettifica al diritto all’oblìo condizionato; E. BATTELLI e 
G. D’IPPOLITO, Il diritto alla portabilità dei dati personali; A.M. GAMBINO e R. PETTI, Privacy 
e proprietà intellettuale; P. GIUGGIOLI, Privacy e consumatore; G. LEMME, Blockchain, smart 
contracts, privacy o del nuovo manifestarsi della volontà contrattuale; A. C. NAZZARO, Privacy, 
smart cities e smart cars; S. LANDINI, Privacy, rischio informatico e assicurazioni; D. POLETTI, e 
C. CAUSARANO, Privacy e autoregolamentazione tra codici di condotta e certificazione; E. PEL-
LECCHIA, Privacy, decisioni automatizzate e algoritmi; R. TORINO e G. DE GREGORIO, Privacy, 
protezione dei dati personali e Big Data; D. FARACE, Privacy by design e privacy by default; 
L. VALLE, B. RUSSO, D. M. LOCATELLO e G. BONZAGNI, Privacy e contratti di cloud com-
puting; I. SASSO, Privacy e successione digitale; G.M. RICCIO e F. PEZZA, Trasferimenti di dati 
personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali; E. TOSI, Responsabilità civile per trat-
tamento illecito dei dati personali.
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Collana Diritto delle Nuove Tecnologie
La Collana Diritto delle Nuove Tecnologie (d’ora innanzi, “Collana DNT”) – fondata e diretta 
nel 2003 da Vincenzo Franceschelli, già Ordinario di Diritto Privato nell’Università di Milano 
Bicocca ed Emilio Tosi, Professore Associato Abilitato nell’Università di Milano Bicocca e Di-
rettore Esecutivo DNT – intende promuovere e sviluppare la conoscenza a livello accademico 
e professionale:

- delle nuove regole giuridiche che governano i mercati informatici-telematici-virtuali 
della società digitale, delle comunicazioni elettroniche, delle nuove tecnologie in genera-
le, comprese biotecnologie e scienze della vita;

- dei nuovi contratti, beni immateriali e responsabilità, in particolare degli intemediari di 
servizi della società dell’informazione;

- delle tutele dei diritti fondamentali della persona, dell’identità digitale, della riservatez-
za informatica, della proprietà intellettuale e industriale.

Regole per la Valutazione Scientifica
La pubblicazione di studi nella Collana DNT è soggetta alle seguenti Regole per la Valutazio-
ne Scientifica (di seguito, per brevità, “RVS”) deliberate dai Direttori Scientifici e condivise 
dal Comitato Scientifico:

1. La pubblicazione di opere monografiche e raccolte di studi nella Collana DNT è su-
bordinata - previa analisi preliminare di compatibilità con la linea editoriale, le regole 
formali di pubblicazione, oltre che di chiarezza, completezza e coerenza espositiva - alla 
procedura ordinaria di referaggio scientifico mediante presentazione da parte di almeno 
un Direttore e parere positivo del Revisore incaricato della valutazione scientifica (di 
seguito “Revisore”) - scelto dal Direttore proponente, per rotazione, all’interno del Co-
mitato Scientifico - tenuto conto dell’area tematica del contributo.

2. L’opera viene inviata al Revisore del Comitato Scientifico senza indicazione del nomina-
tivo dell’Autore/i e/o del Curatore/i. Così pure non viene resa nota l’identità del Revisore 
(c.d. referaggio “cieco”).

3. Nel caso in cui il parere - nei termini richiamati supra dal punto (1) delle RVS - sia po-
sitivo, i Direttori autorizzano la pubblicazione. Nel caso in cui il Revisore del Comitato 
Scientifico esprima un parere positivo condizionato a revisione o modifica dell’opera, i 
Direttori autorizzano la pubblicazione solo a seguito dell’adeguamento richiesto.

4. In casi particolari - opere giuridiche di Professori Ordinari oppure Autori di chiara fama 
nel settore oggetto della pubblicazione con almeno dieci anni di continuità pubblicisti-
ca - i Direttori possono avvalersi della procedura straordinaria di referaggio scientifico, 
riservandosi di valutare direttamente anche il rigore scientifico, la chiarezza, completez-
za, coerenza espositiva, oltre alla preliminare valutazione di compatibilità con la linea 
editoriale e le regole formali di pubblicazione, autorizzando congiuntamente la pubbli-
cazione oppure - in caso di richieste di revisione o modifica dell’opera - riservandosi di 
autorizzare solo a seguito dell’adeguamento richiesto.

5. Della scelta insidacabile dei Direttori, tra procedura - ordinaria o straordinaria - di 
referaggio scientifico, viene fatta menzione nell’opera pubblicata con la stampa della 
dicitura: “Pubblicazione autorizzata dai Direttori della Collana DNT in applicazione 
della procedura ordinaria di referaggio prevista dalle Regole di Valutazione Scientifica” 
oppure “Pubblicazione autorizzata dai Direttori della Collana DNT in applicazione 
della procedura straordinaria di referaggio prevista dalle Regole di Valutazione Scienti-
fica”;

6. Sono chiamati a far parte del Comitato Scientifico - ad insindacabile giudizio dei Diretto-
ri in ragione della riconosciuta notorietà acquisita nel settore scientifico di riferimento - 
Professori Ordinari e Associati di Università italiane e straniere.
Milano, 12 novembre 2018
I Direttori 
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High Tech Law  Series

Series of studies of previously Tech Law (hereinunder, “HTL Series”) – founded in 2003 by 
Vincenzo Franceschelli, previous Full Professor Of Private Law in the University of Milano 
Bicocca and Emilio Tosi, Adjunct Professor of Private Law in the University of Milano Bicocca 
and Executive Director HTL – aims to promote and develop, at an academic and professional 
level, knowledge:

- of new legal rules governing informatic-telematic-virtual markets of digital society, 
electronic communications, new technologies in general, included biotechnologies e life 
sciences;

- of new contracts, immaterial goods and liabilities, in particular of information society 
intermediaries;

- of fundamental rights protection of physical person, digital identity, computer privacy, 
intellectual and industrial property. 

Scientific Evaluation Rules

Publication of studies within the HTL Series is subject to the following Scientific Evaluation 
Rules (hereinafter “SER”) approved by the Scientific Directors and adopted by the Scientific 
Committee:

1. Publication within the HTL Series of monographic works and collections of studies, by 
ordinary scientific peer review procedure, must – after preliminary compatibility anal-
ysis with editorial guidelines in addition to clear, comprehensive and consistent exposi-
tion - be introduced by at least one Director, and is subject to the approval of the Auditor 
in charge of its scientific evaluation (hereinafter “Auditor”) - chosen, in rotation, by the 
advocating Director, within the Scientific Committee - considering the subject matter of 
the contribution.

2. The work is sent to the Scientific Committee Auditor without specifying the names of 
Author/s and/or Curator/s. Additionally, the Auditor’s identity is also not revealed (i.e. 
“blind peer review”).

3. In the event that the evaluation - according to SER terms mentioned above at point (1) - 
is positive, the Directors authorize publication. In case the Scientific Committee Auditor 
expresses a positive evaluation subject to revision or editing of the work, the Directors 
approve publication only upon completion of the requested adaptation.

4. In particular cases - law studies by full Professors or renowned Authors within the 
specific publishing sector with more than ten years of publishing continuity - Directors 
may apply extraordinary scientific peer review procedure, directly evaluating scientific 
thoroughness, clarity, comprehensiveness, consistent exposition further to preliminary 
compatibility analysis with editorial guidelines, jointly authorizing publication, or - in 
the event of requested revisions or editing of the work - withholding approval until 
completion of requested adaptation.

5. The Directors’ undisputable evaluation to publish either under ordinary or extraordi-
nary scientific peer review procedure is mentioned within the work printing the state-
ment: “Publication authorized by Series Directors HTL in compliance with ordinary 
peer review procedure set forth by Scientific Evaluation Rules” or “Publication autho-
rized by Series Directors HTL in compliance with extraordinary peer review procedure 
set forth by Scientific Evaluation Rules”.

6. Are called to be part of the Scientific Committee – upon Directors’ undisputable eval-
uation in reason of high standing acquired in the scientific field of reference – Full and 
Associate Professor of italian and foreign Universities.
Milan, November 12, 2018
The Directors 
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