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Le riflessioni esposte nel presente saggio prendono spunto dalle sol-
lecitazioni offerte da un problema emerso nella prassi: la rilevanza del 
patto usurario connesso alla stipulazione di una garanzia autonoma.

Problema le cui implicazioni superano il mero ambito della ricerca 
di una soluzione del caso concreto per proiettarsi su profili e questioni di 
più ampio respiro della teoria delle garanzie personali del credito.
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