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nerale dei contratti [214]. – 410. Innovazioni sostanziali [215]. – § 5 – Azioni dirette 
[215]. – 411. Azioni dirette esperibili dai creditori [215]. – § 6 – Costituzione in mora 
[216]. – 412. Costituzione in mora [216]. – § 7 – Silenzio ed apparenza [216]. – 413. 
Silenzio ed accettazione [216]. – 414. Apparenza [217]. – § 8 – Quasi-contrats: con-
solidamento dell’arricchimento ingiustificato [217]. – 415. Quasi-contrats (art. 1300 
e ss.) e arricchimento ingiustificato [217]. – § 9 – Efficacia ed opponibilità del con-
tratto: inadempimento contrattuale invocato da un terzo [218]. – 416. Efficacia ed 
opponibilità del contratto [218]. – 417. Progetto di riforma della responsabilità ci-
vile, art. 1234 [219]. – 418. False eccezioni al principio secondo il quale il contratto 
produce effetti soltanto tra le parti (effet relatif) [219]. 

CONCLUSIONE 

IL NUOVO DIRITTO FRANCESE DEI CONTRATTI E LA CONVERGENZA 
DEI DIRITTI [221] 

  


