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PREMESSA 
 
 
 
Il volume si inserisce nella collana “I Compendi D’autore”, ideata e strut-
turata appositamente per tutti coloro che si apprestano alla preparazione 
degli esami orali e delle prove dei principali concorsi pubblici.  
L’opera è frutto di una felice combinazione tra gli aspetti caratteristici, 
da un lato, della tradizionale trattazione manualistica, di cui conserva 
la struttura e l’essenziale impostazione nozionistica, e, dall’altro, della 
più moderna trattazione “per compendio”, di cui fa proprie la capacità 
di sintesi e la schematicità nell’analisi degli istituti giuridici. Al con-
tempo, si è avuto cura nell’evitare sia l’eccessivo appesantimento teorico 
e dogmatico della manualistica classica, controproducente per chi deve 
comprendere e memorizzare “in fretta”, sia l’estrema sintesi dei vecchi 
modelli di compendio, spesso “nemica” di un’agevole e chiara compren-
sione delle questioni trattate e quasi sempre causa di lacune nella prepa-
razione.  
Ne è derivato un modello di “terza generazione” di testi per la prepara-
zione alle prove d’esame, destinato inevitabilmente a prevalere nel futuro 
scenario della formazione di studi, in cui l’imperativo è possedere tutte le 
conoscenze necessarie e sufficienti per raggiungere brillantemente 
l’obiettivo finale.  
A tal fine, le direttrici lungo cui si è sviluppata la collana sono state chia-
rezza nella forma e completezza nella sostanza. 
Nella forma, l’opera coniuga, infatti, semplicità ed eleganza espositiva, 
cercando di soddisfare l’aspirazione di quanti ambiscono a memorizzare 
velocemente, attraverso l’ausilio di espedienti grafici quali l’utilizzo di 
grassetti e corsivi per i concetti-chiave di ogni singolo istituto o ancora 
tramite l’esposizione “per punti” delle principali tesi emerse in dottrina e 
in giurisprudenza sulle questioni più problematiche. 
Nella sostanza, la chiara comprensione degli istituti è agevolata da una 
trattazione esaustiva, ma allo stesso tempo sintetica, delle nozioni giu-
ridiche di base e degli aspetti più “sensibili” in prospettiva concorsuale. 
I problemi giuridici sono stati inquadrati equilibrandoli tra la loro profon-
dità storica (tramite un contenuto richiamo ai principali orientamenti dot-
trinari) e la loro attualità concreta (tramite un’attenta selezione delle 
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decisioni della giurisprudenza, segnalate in appositi “Focus” giurispru-
denziali). 
Infine, non sembra inutile ricordare, a chi si appresta ad affrontare le prove 
d’esame, che sempre homo faber fortunae suae, perché la fortuna, oltre a 
dipendere dalle favorevoli “stelle” del destino, risiede anche e soprattutto 
nel munirsi degli strumenti giusti per procurarsela. Strumenti che siamo 
certi di aver fornito – con questa nuova collana di compendi – per aiutare 
la “fortuna” di molti aspiranti avvocati e di molti concorsisti! 
 
 
Al fine di agevolare lo studio di una materia complessa caratterizzata da 
una legislazione assai frastagliata, quale è quella universitaria, il Compen-
dio è stato suddiviso in quattro Parti:  

• una prima dedicata all’inquadramento generale del sistema uni-
versitario (evoluzione normativa, rapporti con il Ministero di riferi-
mento, governance universitaria e principali articolazioni interne);  

• una seconda in cui il focus è costituito dal regime cui è assoggettato 
il personale che, a vario titolo, svolge attività presso le università;  

• una terza nella quale sono illustrate e analizzate le funzioni specifi-
che delle università;  

• una quarta in cui sono invece prese in considerazione funzioni uni-
versitarie comuni anche ad altri Enti pubblici.  

 
Il testo è aggiornato alle più recenti novità legislative, tra cui: 

• la legge 29 giugno 2022, n. 79, di conversione del decreto-legge 30 
aprile 2022, n. 36, che ha innovato alcuni istituti dell’ordinamento 
universitario, modificando, ad esempio, la disciplina dei ricerca-
tori a tempo determinato e rinnovando completamente la disci-
plina dei cd. assegni (oggi contratti) di ricerca;  

• l’Atto di indirizzo per il rinnovo contrattuale del triennio 2019- 
2021 per il personale del comparto dell’istruzione e della ricerca, del 
10 maggio 2022, che ha individuato i principali temi che saranno 
oggetto del nuovo CCNL applicabile al personale non docente delle 
università;  

• la legge 12 aprile 2022, n. 33 e il successivo Decreto ministeriale 
29 luglio 2022, n. 930, in materia di lauree professionalizzanti;  

• il Decreto ministeriale 24 settembre 2022, n. 1107, in materia di 
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procedure di ammissione ai corsi di laurea in medicina e chirur-
gia, odontoiatria e protesi dentaria, medicina veterinaria. 

 
Bologna, 1 Novembre 2022    Paolo De Angelis 
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