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 LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI 
  DECRETO LEGISLATIVO  6 marzo 2017 , n.  40 .

      Istituzione e disciplina del servizio civile universale, a 
norma dell’articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106.    

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

 Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della 
Costituzione; 

 Visto l’articolo 1, comma 2, della legge 6 giugno 2016, 
n. 106, recante «Delega al Governo per la riforma del 
terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del 
servizio civile universale», che conferisce al Governo la 
delega ad adottare decreti legislativi per la revisione della 
disciplina in materia di servizio civile nazionale, indivi-
duando le relative procedure; 

 Visto l’articolo 8 della citata legge n. 106 del 2016 che 
individua i principi e criteri direttivi nel rispetto dei quali 
deve essere esercitata la delega; 

 Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230 recante «Nuove 
norme in materia di obiezione di coscienza» e successive 
modifi cazioni; 

 Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64, concernente 
«Istituzione del servizio civile nazionale» e successive 
modifi cazioni; 

 Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei 
ministri, adottata nella riunione del 9 novembre 2016; 

 Sentita la Conferenza unifi cata di cui all’articolo 8 del 
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; 

 Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della 
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 

 Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adot-
tata nella riunione del 10 febbraio 2017; 

 Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei mini-
stri, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politi-
che sociali, il Ministro degli affari esteri e della coopera-
zione internazionale, il Ministro dell’interno, il Ministro 
della difesa e il Ministro dell’economia e delle fi nanze; 

  EMANA    
il seguente decreto legislativo:    

  Capo  I 
  DEFINIZIONI E FINALITÀ

  Art. 1.

      Oggetto e denominazioni    

     1. Il presente decreto, in attuazione della delega di-
sposta con l’articolo 1 della legge 6 giugno 2016, n. 106, 
detta norme per la revisione della disciplina in materia di 
servizio civile nazionale, nel rispetto dei principi e criteri 
direttivi individuati dall’articolo 8 della medesima legge. 

  2. Nel presente decreto sono denominati:  
    a)   «Piano triennale»: strumento di programmazione 

del servizio civile universale che si attua per piani annua-
li, articolati per programmi di intervento;  

    b)   «Piano annuale»: strumento che individua, sul-
la base del Piano triennale, i programmi di intervento 
del servizio civile universale prioritari per l’Italia e per 
l’estero;  

    c)   «Settore»: ambito di intervento in cui si realizza il 
servizio civile universale;  

    d)   «Programma di intervento»: documento propo-
sto dagli enti iscritti all’albo degli enti di servizio civile 
universale, contenente un insieme organico di progetti di 
servizio civile universale coordinati tra loro e fi nalizzati 
ad intervenire in uno o più settori, anche aventi ad oggetto 
specifi che aree territoriali;  

    e)   «Progetto di servizio civile universale»: elaborato 
contenente modalità, tempi e risorse per la realizzazione 
delle attività di servizio civile universale;  

    f)   «Sede di attuazione»: articolazione organizzativa 
dell’ente di servizio civile universale nella quale si svol-
gono le attività previste nel progetto ovvero articolazione 
organizzativa di altri enti, pubblici o privati, legati da spe-
cifi ci accordi all’ente di servizio civile universale;  

    g)   «Ente di servizio civile universale»: soggetto pub-
blico o privato iscritto all’albo degli enti di servizio civile 
universale;  

    h)   «Consulta nazionale per il servizio civile uni-
versale»: organo consultivo della competente struttu-
ra della Presidenza del Consiglio dei ministri in ordine 
alle questioni concernenti l’attuazione del servizio civile 
universale;  

    i)   «Operatore volontario del servizio civile universa-
le»: volontario impegnato nella realizzazione del servizio 
civile universale in Italia o all’estero;  

    l)   «Rappresentanza degli operatori volontari»: orga-
no di rappresentanza degli operatori volontari, articolato 
a livello nazionale e a livello regionale;  

    m)   «Fondo nazionale per il servizio civile»: fondo 
istituito dalla legge 8 luglio 1998, n. 230, nel quale affl u-
iscono le risorse di cui all’articolo 11 della legge 6 marzo 
2001, n. 64 nonché le risorse comunitarie per il fi nanzia-
mento degli interventi di servizio civile universale.    

  Art. 2.

      Istituzione del servizio civile universale e fi nalità    

     1. È istituito il servizio civile universale fi nalizzato, 
ai sensi degli articoli 52, primo comma e 11 della Co-
stituzione, alla difesa non armata e nonviolenta della 
Patria, all’educazione, alla pace tra i popoli, nonché alla 
promozione dei valori fondativi della Repubblica, anche 
con riferimento agli articoli 2 e 4, secondo comma, della 
Costituzione.   
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  Art. 3.
      Settori di intervento    

      1. I settori di intervento nei quali si realizzano le fi na-
lità del servizio civile universale di cui all’articolo 2 sono 
i seguenti:  

    a)   assistenza;  
    b)   protezione civile;  
    c)   patrimonio ambientale e riqualifi cazione urbana;  
    d)   patrimonio storico, artistico e culturale;  
    e)   educazione e promozione culturale e dello sport;  
    f)   agricoltura in zona di montagna, agricoltura socia-

le e biodiversità;  
    g)   promozione della pace tra i popoli, della nonvio-

lenza e della difesa non armata; promozione e tutela dei 
diritti umani; cooperazione allo sviluppo; promozione 
della cultura italiana all’estero e sostegno alle comunità 
di italiani all’estero.    

  Capo  II 
  PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE
DEL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

  Art. 4.
      Programmazione    

     1. La programmazione del servizio civile universale è 
realizzata con un Piano triennale, modulato per Piani an-
nuali ed attuato mediante programmi di intervento, pro-
posti dagli enti di servizio civile universale nell’ambito di 
uno o più settori di cui all’articolo 3. 

 2. Il Piano triennale e i Piani annuali tengono conto 
del contesto nazionale e internazionale e delle specifi che 
aree geografi che, ivi comprese quelle estere, nonché delle 
risorse del bilancio dello Stato, di quelle comunitarie e di 
altre risorse destinate al servizio civile universale, rese 
disponibili da soggetti pubblici o privati. 

  3. Il Piano triennale e i Piani annuali, in relazione a 
ciascun anno, contengono:  

    a)   la defi nizione degli obiettivi e degli indirizzi ge-
nerali in materia di servizio civile universale, anche al 
fi ne di favorire la partecipazione dei giovani con minori 
opportunità;  

    b)   la programmazione degli interventi in materia di 
servizio civile universale, per l’Italia e per l’estero, anche 
a carattere sperimentale, e l’individuazione di quelli rite-
nuti prioritari;  

    c)   l’individuazione degli standard qualitativi degli 
interventi.  

 4. Il Piano triennale ed i Piani annuali sono predispo-
sti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri sentite le 
amministrazioni competenti per i settori previsti dall’ar-
ticolo 3 e le regioni e sono approvati con decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere della 
Consulta nazionale per il servizio civile universale e della 
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le re-
gioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.   

  Art. 5.

      Programmi di intervento    

     1. I programmi di intervento possono riguardare uno 
o più settori di cui all’articolo 3, anche aventi ad oggetto 
specifi che aree territoriali, e si articolano in progetti. 

 2. I progetti indicano le azioni, con riferimento ai set-
tori inseriti nel relativo programma di intervento; gli am-
biti territoriali, ivi comprese le sedi di attuazione come 
defi nite nell’articolo 1, comma 2, lettera   f)  ; il numero di 
operatori volontari e la loro distribuzione nelle predette 
sedi di attuazione; il personale dell’ente coinvolto nello 
svolgimento delle attività, in relazione alla tipologia e alla 
dimensione dei progetti. 

 3. Le sedi di attuazione devono essere rispondenti ai re-
quisiti di sicurezza, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 
2008, n. 81 e successive modifi cazioni, nonché funzionali 
all’attuazione del progetto, dotate dei servizi essenziali e 
di adeguate risorse tecnologiche e strumentali. 

 4. Le attività di servizio civile universale, previste dal 
progetto e svolte dagli operatori volontari, sono realizzate 
con il coinvolgimento di personale dell’ente in possesso 
di idonei titoli di studio, o di qualifi cata esperienza nel-
le relative funzioni, ovvero che abbia effettuato specifi ci 
corsi di formazione. 

 5. I programmi di intervento sono presentati da soggetti 
iscritti all’albo degli enti di servizio civile universale, pre-
via pubblicazione di un avviso pubblico, e sono valutati 
ed approvati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, 
con il coinvolgimento delle regioni interessate e nei limiti 
della programmazione fi nanziaria prevista all’articolo 24. 

 6. I programmi di intervento che riguardano specifi che 
aree territoriali di una singola regione o di più regioni li-
mitrofe sono valutati ed approvati dalla Presidenza del 
Consiglio dei ministri d’intesa con le regioni interessate. 

 7. Fermo restando quanto previsto dal comma 6, anche 
i programmi che si realizzano in specifi che aree territo-
riali, come le città metropolitane, sono approvati sulla 
base delle priorità e degli obiettivi defi niti dai Piani di cui 
all’articolo 4, comma 4. 

 8. Al fi ne di assicurare la riduzione dei tempi della pro-
cedura di valutazione, la trasparenza e la semplifi cazione, 
i programmi di intervento sono trasmessi alla Presidenza 
del Consiglio dei ministri esclusivamente in via telema-
tica. Il decreto recante l’elenco dei programmi approvati 
è pubblicato sul sito istituzionale a cura della Presidenza 
del Consiglio dei ministri. 

 9. Le amministrazioni pubbliche, gli enti locali, gli altri 
enti pubblici territoriali e gli enti del terzo settore posso-
no realizzare programmi di intervento di servizio civile 
universale, al di fuori della programmazione fi nanziaria 
di cui all’articolo 24, con risorse proprie presso i soggetti 
accreditati all’albo degli enti di servizio civile universale, 
previa approvazione da parte della Presidenza del Consi-
glio dei ministri.   
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  Capo  III 
  SOGGETTI DEL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

  Art. 6.
      Funzioni dello Stato    

     1. La programmazione, l’organizzazione e l’attuazione 
del servizio civile universale, nonché l’accreditamento 
degli enti, le attività di controllo ed ogni ulteriore adem-
pimento relativo alle funzioni attribuite in materia di 
servizio civile universale allo Stato dall’articolo 8 della 
legge 6 giugno 2016, n. 106, sono svolte dalla Presidenza 
del Consiglio dei ministri senza nuovi e maggiori oneri 
a carico della fi nanza pubblica, nei limiti della dotazione 
organica, di personale dirigenziale e non dirigenziale vi-
gente alla data di entrata in vigore del presente decreto.   

  Art. 7.
      Funzioni delle regioni e province autonome    

      1. Le regioni e le Province autonome di Trento e di 
Bolzano:  

    a)   sono sentite dalla Presidenza del Consiglio dei 
ministri, ai sensi dell’articolo 4, comma 4, nella fase di 
predisposizione del Piano triennale e dei Piani annuali; 
esprimono il parere in sede di Conferenza permanente per 
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di 
Trento e di Bolzano sul decreto del Presidente del Consi-
glio dei ministri di cui all’articolo 4, comma 4;  

    b)   sono coinvolte nella valutazione dei programmi 
di intervento approvati dalla Presidenza del Consiglio dei 
ministri, con le modalità previste all’articolo 5, commi 5, 
6 e 7;  

    c)   esprimono il parere in sede di Conferenza perma-
nente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province 
autonome di Trento e di Bolzano sul documento di pro-
grammazione fi nanziaria di cui all’articolo 24;  

    d)   attuano programmi di servizio civile universale 
con risorse proprie presso i soggetti accreditati all’albo 
degli enti di servizio civile universale, previa approvazio-
ne della Presidenza del Consiglio dei ministri, consistente 
nella verifi ca del rispetto dei principi e delle fi nalità del 
servizio civile universale di cui al presente decreto.  

  2. Le regioni e le Province autonome di Trento e di 
Bolzano, previa sottoscrizione di uno o più accordi con la 
Presidenza del Consiglio dei ministri, possono svolgere le 
seguenti funzioni:  

    a)   formazione da erogare al personale degli enti 
di servizio civile universale, anche avvalendosi di 
enti di servizio civile universale dotati di una specifi ca 
professionalità;  

    b)   controllo sulla gestione delle attività svolte dagli 
enti di servizio civile universale nei territori di ciascuna 
regione o provincia autonoma;  

    c)   valutazione dei risultati relativi agli interventi 
svolti dagli enti di servizio civile universale e realizzati 
nei territori di ciascuna regione o provincia autonoma o 
città metropolitana;  

    d)   ispezioni presso gli enti di servizio civile uni-
versale che operano unicamente negli ambiti territoriali 
delle regioni e delle province autonome, fi nalizzate alla 
verifi ca della corretta realizzazione degli interventi, non-
ché del regolare impiego degli operatori di servizio civile 
universale.  

 3. Fino alla data della sottoscrizione degli accordi di 
cui al presente articolo, ovvero in caso di mancata sot-
toscrizione degli stessi, la Presidenza del Consiglio dei 
ministri provvede allo svolgimento delle attività previste 
al comma 2. 

 4. Resta ferma la possibilità per le regioni e le Province 
autonome di Trento e di Bolzano di istituire, nella loro au-
tonomia, un servizio civile regionale con fi nalità proprie e 
non assimilabile al servizio civile universale.   

  Art. 8.

      Funzioni degli enti di servizio civile universale    

     1. Gli enti di servizio civile universale, come defi ni-
ti dall’articolo 1, comma 2, lettera   g)  , presentano i pro-
grammi di intervento; curano la realizzazione degli stessi; 
provvedono alla selezione, alla gestione amministrativa 
e alla formazione degli operatori volontari impegnati nel 
servizio civile universale; attuano la formazione dei for-
matori; svolgono le attività di comunicazione, nonché 
quelle propedeutiche per il riconoscimento e la valoriz-
zazione delle competenze acquisite dagli operatori volon-
tari durante lo svolgimento del servizio civile universale. 

 2. Al fi ne di garantire una maggiore effi cacia ed effi -
cienza dei programmi di intervento ed assicurare una più 
ampia rappresentatività, gli enti di servizio civile univer-
sale possono costituire reti con altri soggetti pubblici e 
privati, ivi incluse le reti di cui all’articolo 4, comma 1, 
lettera   p)   della legge 6 giugno 2016, n. 106. 

 3. Gli enti di servizio civile universale cooperano per 
l’effi ciente gestione del servizio civile universale e la 
corretta realizzazione degli interventi.   

  Art. 9.

      Compiti e ruolo degli operatori volontari
del servizio civile universale    

     1. I giovani ammessi a svolgere il servizio civile uni-
versale a seguito di bandi pubblici di selezione sono de-
nominati operatori volontari del servizio civile universale 
e svolgono le attività previste nell’ambito dei progetti, 
nel rispetto di quanto stabilito dal contratto di cui all’ar-
ticolo 16 e dalla normativa in materia di servizio civile 
universale. 

 2. È istituita, senza nuovi e maggiori oneri a carico del 
bilancio dello Stato, la rappresentanza degli operatori vo-
lontari, articolata a livello nazionale e a livello regiona-
le, con l’obiettivo di garantire il costante confronto degli 
operatori volontari del servizio civile universale con la 
Presidenza del Consiglio dei ministri. La partecipazione 
alle attività di detto organismo non dà luogo alla corre-
sponsione di indennità, compensi, rimborsi spese o altri 
emolumenti comunque denominati. 
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 3. La rappresentanza nazionale è composta da quattro 
membri che durano in carica due anni, di cui tre eletti dai 
delegati degli operatori volontari delle regioni e delle pro-
vince autonome e uno eletto dai delegati degli operatori 
volontari in servizio all’estero. I delegati delle regioni, 
delle province autonome e degli operatori volontari in ser-
vizio all’estero sono eletti con modalità on line da tutti gli 
operatori volontari in servizio, in proporzione al numero 
dei giovani impegnati in ciascuna regione e provincia au-
tonoma e all’estero per la realizzazione dei programmi di 
intervento di servizio civile universale. La rappresentanza 
regionale è composta da 22 membri, di cui 19 in rappre-
sentanza degli operatori volontari in servizio nei territori 
regionali, 2 in rappresentanza degli operatori volontari in 
servizio nelle Province autonome di Trento e di Bolzano 
e 1 in rappresentanza degli operatori volontari in servizio 
all’estero, che durano in carica due anni e sono eletti dai 
delegati delle regioni, delle province autonome e dai rap-
presentanti degli operatori volontari in servizio all’estero. 

 4. In fase di prima applicazione, e comunque per un 
periodo non superiore a dodici mesi, sono componenti 
della rappresentanza di cui al comma 2, a livello regiona-
le, i delegati delle regioni, delle province autonome e de-
gli operatori volontari in servizio all’estero in carica alla 
data di entrata in vigore del presente decreto e, a livello 
nazionale, i rappresentanti nominati in seno alla Consulta 
nazionale per il servizio civile, in carica alla data di entra-
ta in vigore del presente decreto.   

  Art. 10.
      Consulta nazionale per il servizio civile universale    

     1. È istituita, senza nuovi e maggiori oneri a carico del 
bilancio dello Stato, la Consulta nazionale per il servizio 
civile universale, organismo di consultazione, riferimento 
e confronto in ordine alle questioni concernenti il servizio 
civile universale. 

 2. La Consulta nazionale per il servizio civile univer-
sale è composta da non più di quindici membri, nominati 
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di 
cui sette scelti tra gli enti iscritti all’albo di cui all’artico-
lo 11 e le reti di enti maggiormente rappresentative con 
riferimento a ciascun settore individuato all’articolo 3; 
due scelti nell’ambito dei coordinamenti tra enti; uno de-
signato dalla Conferenza delle regioni e delle province 
autonome, uno designato dall’Associazione nazionale 
comuni italiani; quattro eletti in seno alla rappresentanza 
nazionale di cui all’articolo 9, comma 3. 

 3. L’organizzazione ed il funzionamento della Consulta 
nazionale per il servizio civile universale sono disciplina-
ti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. 

 4. La partecipazione alle attività della Consulta nazio-
nale per il servizio civile universale non dà luogo alla cor-
responsione di indennità, compensi, rimborsi spese o altri 
emolumenti comunque denominati. 

 5. Fino alla nomina della Consulta nazionale per il ser-
vizio civile universale, e comunque per un periodo non 
superiore a dodici mesi dalla data di entrata in vigore 
del presente decreto, resta in carica la Consulta naziona-
le per il servizio civile nominata in base alla previgente 
normativa.   

  Capo  IV 
  REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

  Art. 11.
      Albo degli enti di servizio civile universale    

     1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei mi-
nistri, senza nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio 
dello Stato, l’albo degli enti di servizio civile universale. 

 2. All’albo degli enti di servizio civile universale pos-
sono iscriversi amministrazioni pubbliche e, previo ac-
certamento del rispetto della normativa antimafi a di cui al 
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, enti privati, 
in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 3 della leg-
ge 6 marzo 2001, n. 64. 

 3. Al fi ne di assicurare la qualità, l’effi cienza e l’ef-
fi cacia del servizio civile universale, le amministrazioni 
pubbliche e gli enti privati devono possedere i seguenti 
livelli minimi di capacità organizzativa di cui alla lettera 
  b)    dell’articolo 3 della legge n. 64 del 2001:  

    a)   un’articolazione organizzativa di cento sedi di at-
tuazione, aventi i requisiti di cui all’articolo 5, comma 3, 
ivi incluse eventuali sedi all’estero e sedi di altri enti pub-
blici o privati legati da specifi ci accordi all’ente di servi-
zio civile universale;  

    b)   una dotazione di personale qualifi cato in possesso 
di idonei titoli di studio, o di esperienza biennale nelle 
relative funzioni, ovvero che abbia svolto specifi ci corsi 
di formazione e costituita da: un coordinatore responsa-
bile del servizio civile universale; un responsabile della 
sicurezza ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, 
n. 81 e successive modifi cazioni; un responsabile dell’at-
tività di formazione degli operatori volontari e dei relativi 
formatori, ivi inclusa la valorizzazione delle competenze; 
un responsabile della gestione degli operatori volontari; 
un responsabile dell’attività informatica; un responsabile 
delle attività di controllo, verifi ca e valutazione del servi-
zio civile universale.  

 4. L’albo di cui al comma 1 è articolato in distinte se-
zioni regionali alle quali possono iscriversi enti di servi-
zio civile universale che operano esclusivamente nel ter-
ritorio di un’unica regione e che hanno, con riferimento 
alla capacità organizzativa di cui all’articolo 3, comma 1, 
lettera   b)   della legge 6 marzo 2001, n. 64, un’articola-
zione minima di trenta sedi di attuazione, fermo restando 
gli ulteriori requisiti di cui all’articolo 5, comma 3, del 
presente decreto e quelli previsti dal comma 3, lettera   b)  . 

 5. Al fi ne di garantire la trasparenza, la semplifi cazione 
e la riduzione dei termini del procedimento, a decorrere 
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tutte 
le istanze di iscrizione all’albo degli enti di servizio civile 
universale sono trasmesse alla Presidenza del Consiglio 
dei ministri esclusivamente con modalità telematica. 

 6. In via transitoria, e comunque per un periodo non 
superiore a dodici mesi dalla data di entrata in vigore del 
presente decreto, sono fatti salvi i procedimenti di iscri-
zione agli albi di servizio civile nazionale già avviati in 
base alla previgente disciplina. Gli enti iscritti all’albo 
nazionale o agli albi delle regioni e delle province auto-
nome, al fi ne della presentazione dei programmi di inter-
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vento di cui all’articolo 5, devono essere in possesso della 
capacità organizzativa di cui al comma 3, che può essere 
conseguita anche mediante la costituzione di specifi ci ac-
cordi tra gli enti medesimi.   

  Art. 12.
      Servizio civile in Italia    

     1. I soggetti ammessi a svolgere il servizio civile univer-
sale in Italia, nella percentuale individuata nel Documento 
di programmazione fi nanziaria di cui all’articolo 24, pos-
sono effettuare un periodo di servizio, fi no a tre mesi, in 
uno dei Paesi membri dell’Unione europea, ovvero usu-
fruire per il medesimo periodo di un tutoraggio fi naliz-
zato alla facilitazione dell’accesso al mercato del lavoro, 
secondo le modalità dei programmi di intervento annuali. 

 2. Nell’ambito dei programmi di intervento in Italia, 
la Presidenza del Consiglio dei ministri eroga contribu-
ti fi nanziari agli enti, nei limiti delle risorse annualmen-
te assegnate al Fondo nazionale per il servizio civile, a 
parziale copertura delle spese sostenute per le attività di 
formazione generale degli operatori volontari, per quelle 
connesse all’impiego di giovani con minori opportunità, 
nonchè per quelle di tutoraggio previste al comma 1. 

 3. I contributi di cui al comma 2 sono erogati al fi ne 
di assicurare, attraverso una maggiore capacità operativa 
degli enti, un incremento della qualità dell’intervento e 
adeguati livelli qualitativi delle attività formative, non-
ché l’accrescimento delle conoscenze degli operatori 
volontari. 

 4. Limitatamente al periodo di servizio civile univer-
sale svolto in uno dei Paesi dell’Unione europea di cui al 
comma 1, agli operatori viene erogato il trattamento eco-
nomico previsto in caso di servizio all’estero e agli enti si 
applicano le disposizioni di cui all’articolo 13, comma 2.   

  Art. 13.
      Servizio civile all’estero    

     1. I soggetti ammessi a svolgere il servizio civile uni-
versale all’estero, nella percentuale individuata nel docu-
mento di programmazione fi nanziaria, possono svolgere 
il servizio civile universale anche nei Paesi al di fuori 
dell’Unione europea, per un periodo non inferiore a sei 
mesi, nell’ambito di programmi di intervento realizzati 
nei settori di cui all’articolo 3, per iniziative riconducibili 
alla promozione della pace e della nonviolenza nonché 
alla cooperazione allo sviluppo. 

 2. Nell’ambito dei programmi di intervento all’estero, 
la Presidenza del Consiglio dei ministri eroga contributi 
fi nanziari agli enti, nei limiti delle risorse annualmente 
assegnate al Fondo nazionale per il servizio civile, a par-
ziale copertura delle spese sostenute per le attività di ge-
stione degli operatori volontari, ivi compresa la fornitura 
del vitto e dell’alloggio in relazione all’area geografi ca, 
nonché per le attività di formazione generale e di gestione 
degli interventi e per la polizza assicurativa sanitaria. 

 3. I contributi di cui al comma 2 sono erogati al fi ne 
di assicurare, attraverso una maggiore capacità operati-
va degli enti, un incremento della qualità dell’intervento, 

nonché garantire agli operatori volontari adeguati livelli 
qualitativi delle attività formative in relazione ai Paesi di 
attuazione dell’intervento, la salute, la sicurezza e l’ac-
crescimento delle conoscenze. 

 4. Gli enti che realizzano programmi di intervento 
all’estero garantiscono lo svolgimento delle iniziative in 
condizioni di sicurezza adeguate ai rischi connessi alla 
realizzazione dei medesimi programmi.   

  Capo  V 
  DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

  Art. 14.
      Requisiti di partecipazione    

     1. Sono ammessi a svolgere il servizio civile universale, 
su base volontaria, senza distinzioni di sesso, i cittadini ita-
liani, i cittadini di Paesi appartenenti all’Unione europea e 
gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia che, alla 
data di presentazione della domanda, abbiano compiuto il 
diciottesimo e non superato il ventottesimo anno di età. 

 2. L’ammissione al servizio civile universale non co-
stituisce in alcun caso, per il cittadino straniero, presup-
posto per il prolungamento della durata del permesso di 
soggiorno. 

 3. Non possono essere ammessi a svolgere il servizio 
civile universale gli appartenenti ai Corpi militari e alle 
Forze di polizia. 

 4. Costituisce causa di esclusione dal servizio civile 
universale l’aver riportato condanna, in Italia o all’estero, 
anche non defi nitiva alla pena della reclusione superiore 
ad un anno per delitto non colposo ovvero ad una pena 
anche di entità inferiore per un delitto contro la persona 
o concernente detenzione, uso, porto, trasporto, importa-
zione o esportazione illecita di armi o materie esplodenti 
ovvero per delitti riguardanti l’appartenenza o il favoreg-
giamento a gruppi eversivi, terroristici, o di criminalità 
organizzata.   

  Art. 15.
      Procedure di selezione    

     1. La selezione dei giovani da avviare al servizio civile 
universale si svolge a seguito dell’indizione di un bando 
pubblico ed è effettuata dagli enti iscritti all’albo di cui 
all’articolo 11, nel rispetto dei principi di trasparenza, 
semplifi cazione, pubblicità, parità di trattamento e divieto 
di discriminazione, in modo da garantire la riduzione dei 
tempi della procedura e la pubblicità delle modalità di attri-
buzione dei punteggi nonchè degli esiti delle valutazioni. 

 2. Gli enti nominano apposite commissioni composte 
da membri che al momento dell’insediamento dichiarano, 
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 di-
cembre 2000, n. 445, di non essere legati da rapporti di 
parentela con i giovani partecipanti alla selezione e di non 
incorrere in alcuna causa di incompatibilità. All’esito del-
la selezione, le commissioni redigono il relativo verbale, 
contenente il punteggio per ogni elemento di valutazione 
con riferimento a ciascun candidato.   
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  Art. 16.
      Rapporto di servizio civile universale e durata    

     1. Il rapporto di servizio civile universale si instaura 
con la sottoscrizione del relativo contratto tra il giovane 
selezionato dall’ente accreditato e la Presidenza del Con-
siglio dei ministri, non è assimilabile ad alcuna forma di 
rapporto di lavoro di natura subordinata o parasubordina-
ta e non comporta la sospensione e la cancellazione dalle 
liste di collocamento o dalle liste di mobilità. 

 2. Il contratto, fi nalizzato allo svolgimento del servi-
zio civile universale, recante la data di inizio del servizio 
attestata dal responsabile dell’ente, prevede il trattamen-
to giuridico ed economico, in conformità all’articolo 17, 
nonché le norme di comportamento alle quali l’operatore 
volontario deve attenersi e le relative sanzioni. 

 3. Gli assegni attribuiti agli operatori in servizio civile 
universale, inquadrati nei redditi derivanti dalle assunzio-
ni di obblighi di fare, non fare o permettere, sono esen-
ti da imposizioni tributarie e non sono imponibili ai fi ni 
previdenziali. 

 4. Il servizio civile universale, che può svolgersi in Ita-
lia e all’estero, ha durata non inferiore ad otto mesi e non 
superiore a dodici mesi, anche in relazione alla tipologia 
del programma di intervento. 

 5. Nell’attuazione del servizio civile universale gli 
operatori volontari sono tenuti a realizzare le attività pre-
viste dal progetto, nel rispetto di quanto stabilito nel con-
tratto di cui al comma 1, e non possono svolgere attività 
di lavoro subordinato o autonomo, se incompatibile con il 
corretto espletamento del servizio civile universale. 

 6. Agli operatori volontari è assicurata la formazione, 
di durata complessiva non inferiore a ottanta ore, artico-
lata in formazione generale, di durata minima di trenta 
ore, e in formazione specifi ca, di durata minima di cin-
quanta ore e commisurata alla durata e alla tipologia del 
programma di intervento. 

 7. L’orario di svolgimento del servizio da parte 
dell’operatore volontario si articola in un impegno set-
timanale complessivo di venticinque ore, ovvero di un 
monte ore annuo per i dodici mesi corrispondente a 1145 
ore e per otto mesi corrispondente a 765 ore. 

 8. I soggetti che hanno già svolto il servizio civile na-
zionale ai sensi delle legge 6 marzo 2001, n. 64 e quelli 
che hanno svolto il servizio civile universale non possono 
presentare istanze di partecipazione ad ulteriori selezioni.   

  Art. 17.
      Trattamento economico e giuridico

degli operatori volontari    

     1. Ai giovani ammessi a svolgere il servizio civile uni-
versale è corrisposto un assegno mensile per il servizio 
effettuato, incrementato da eventuali indennità in caso di 
servizio civile all’estero, nella misura prevista dal Docu-
mento di programmazione fi nanziaria dell’anno di rife-
rimento di cui all’articolo 24. Con cadenza biennale si 
provvede all’incremento dell’assegno mensile sulla base 
della variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei 
prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. 

In fase di prima applicazione, l’assegno mensile è quello 
corrisposto ai volontari in servizio civile nazionale, in Ita-
lia e all’estero, alla data di entrata in vigore del presente 
decreto. 

 2. L’assegno mensile di cui al comma 1 viene corrispo-
sto nel rispetto dei criteri di effettività del servizio svolto, 
tracciabilità, pubblicità delle somme erogate e sempli-
fi cazione degli adempimenti amministrativi mediante il 
ricorso a procedure informatiche. 

 3. Le condizioni generali di assicurazione per i rischi 
connessi allo svolgimento del servizio civile universa-
le sono predisposte dalla Presidenza del Consiglio dei 
ministri previo parere dell’Istituto per la vigilanza delle 
assicurazioni. 

 4. Per i soggetti iscritti al Fondo pensioni lavoratori di-
pendenti e alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, 
agli iscritti ai fondi sostitutivi ed esclusivi dell’assicura-
zione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia 
ed i superstiti ed alla gestione di cui all’articolo 2, com-
ma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i periodi corri-
spondenti al servizio civile universale su base volontaria 
sono riscattabili, in tutto o in parte, a domanda dell’assi-
curato, e senza oneri a carico del Fondo nazionale per il 
servizio civile, con le modalità di cui all’articolo 13 della 
legge 12 agosto 1962, n. 1338 e successive modifi cazioni, 
e semprechè gli stessi non siano già coperti da contribu-
zione in alcuno dei regimi stessi. 

 5. Gli oneri da riscatto possono essere versati ai regimi 
previdenziali di appartenenza in unica soluzione ovvero 
in centoventi rate mensili senza l’applicazione di interessi 
per la rateizzazione. 

 6. L’assistenza sanitaria agli ammessi a prestare attività 
di servizio civile universale è fornita dal Servizio sanita-
rio nazionale. Per i periodi di svolgimento del servizio 
civile universale in Paesi al di fuori dell’Unione europea 
l’assistenza sanitaria è garantita mediante polizze assicu-
rative stipulate dagli enti che realizzano i programmi di 
intervento. 

 7. Agli operatori volontari del servizio civile universale 
si applicano le disposizioni di cui agli articoli 16 e 17 del 
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di 
tutela e sostegno della maternità. Dalla data di sospen-
sione del servizio a quella della sua ripresa è corrisposto 
l’assegno di cui al comma 1, ridotto di un terzo, a carico 
del Fondo nazionale per il servizio civile.   

  Art. 18.

      Crediti formativi universitari ed inserimento
nel mondo del lavoro    

     1. Le università degli studi ai fi ni del conseguimento 
di titoli di studio possono riconoscere, nei limiti previsti 
dalla normativa vigente, crediti formativi a favore degli 
operatori volontari che hanno svolto attività di servizio 
civile universale rilevanti per la crescita professionale e 
per il    curriculum    degli studi. Resta fermo quanto dispo-
sto dall’articolo 10, comma 2, della legge 6 marzo 2001, 
n. 64. 
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 2. Con accordo sancito in sede di Conferenza perma-
nente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province 
autonome di Trento e Bolzano sono defi niti i criteri per il 
riconoscimento e la valorizzazione delle competenze ac-
quisite dagli operatori volontari durante lo svolgimento 
del servizio civile universale, in funzione del loro utilizzo 
nei percorsi di istruzione e in ambito lavorativo. 

 3. Lo Stato, le regioni e le province autonome, nei li-
miti delle rispettive competenze, possono stipulare con-
venzioni con associazioni di imprese private, con associa-
zioni di rappresentanza delle cooperative e con altri enti 
senza fi nalità di lucro, al fi ne di favorire il collocamento 
nel mercato del lavoro dei giovani che hanno svolto il 
servizio civile universale. 

 4. Il periodo di servizio civile universale effettiva-
mente prestato, salvo quanto previsto dal comma 5, è va-
lutato nei pubblici concorsi con le stesse modalità e lo 
stesso valore del servizio prestato presso amministrazioni 
pubbliche. 

 5. Ferme restando le riserve di posti previste dalla nor-
mativa vigente, ai fi ni della compilazione delle gradua-
torie di merito dei concorsi pubblici relativi all’accesso 
nelle carriere iniziali, le pubbliche amministrazioni pos-
sono prevedere nei relativi bandi, oltre i titoli di preferen-
za indicati all’articolo 5 del decreto del Presidente della 
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, anche lo svolgimento 
del servizio civile universale completato senza demerito. 

 6. La cessazione anticipata del rapporto di servizio ci-
vile universale comporta la decadenza dai benefi ci pre-
visti dal presente articolo, salva l’ipotesi in cui detta in-
terruzione avvenga per documentati motivi di salute, per 
causa di servizio o di forza maggiore ed il periodo di ser-
vizio prestato sia pari ad almeno sei mesi.   

  Art. 19.

      Attestato di svolgimento del servizio civile universale    

     1. Agli operatori volontari è rilasciato dalla Presidenza 
del Consiglio dei ministri, al termine dello svolgimento 
del servizio civile universale compiuto senza demerito, 
un attestato per il periodo di servizio civile universale ef-
fettuato, con l’indicazione delle relative attività.   

  Capo  VI 
  CONTROLLO, VERIFICA E VALUTAZIONE

DEL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

  Art. 20.

      Controllo sulla gestione delle attività svolte
dagli enti del servizio civile universale    

     1. La legittimità e la regolarità del funzionamento delle 
procedure di realizzazione dei programmi di intervento di 
servizio civile universale posti in essere dagli enti iscritti 
all’albo di cui all’articolo 11 è assicurata mediante il con-
trollo sulla gestione. All’esito del controllo sono adottati 
eventuali interventi correttivi. 

 2. Il controllo di cui al comma 1 è effettuato dalla Pre-
sidenza del Consiglio dei ministri, sulla base di uno spe-
cifi co «Piano annuale», pubblicato sul sito istituzionale.   

  Art. 21.
      Valutazione dei risultati dei programmi di intervento    

     1. La valutazione dei risultati dei programmi di inter-
vento sui territori e sulle comunità locali interessate è 
svolta dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, tenen-
do conto delle linee guida di cui all’articolo 7, comma 3, 
della legge 6 giugno 2016, n. 106. 

 2. L’esito della valutazione di cui al comma 1 è oggetto 
di uno specifi co rapporto annuale, redatto dalla Presiden-
za del Consiglio dei ministri, anche con l’eventuale sup-
porto di enti terzi dotati di comprovata qualifi cazione in 
materia, e pubblicato sul sito istituzionale.   

  Art. 22.
      Verifi che ispettive sulle attività svolte

dagli enti del servizio civile universale    

     1. Il rispetto delle norme per la selezione e l’impiego 
degli operatori volontari nonché la corretta realizzazione 
dei programmi di intervento da parte degli enti di servizio 
civile universale sono oggetto di verifi che ispettive, effet-
tuate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, anche 
per il tramite delle regioni e delle province autonome. Per 
le verifi che ispettive sugli interventi all’estero la Presi-
denza del Consiglio dei ministri può avvalersi, attraverso 
il Ministero degli affari esteri e della cooperazione inter-
nazionale e d’intesa con esso, del supporto degli uffi ci 
diplomatici e consolari all’estero. 

 2. Nello svolgimento delle verifi che ispettive di cui al 
comma 1, resta fermo il regime delle sanzioni ammini-
strative previsto dall’articolo 3  -bis   della legge 6 marzo 
2001, n. 64.   

  Art. 23.
      Relazione al Parlamento    

     1. Il Presidente del Consiglio dei ministri presenta ogni 
anno al Parlamento, entro il 30 giugno, una relazione 
sull’organizzazione, sulla gestione e sullo svolgimento 
del servizio civile universale.   

  Capo  VII 
  DISPOSIZIONI FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI

  Art. 24.
      Fondo nazionale per il servizio civile    

     1. Il servizio civile universale è fi nanziato dal Fondo 
nazionale per il servizio civile, istituito ai sensi dell’ar-
ticolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230, e collocato 
presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Al Fon-
do affl uiscono tutte le risorse di cui all’articolo 11 della 
legge 6 marzo 2001, n. 64, nonché le risorse comunitarie 
destinate all’attuazione degli interventi di servizio civile 
universale. Resta ferma la possibilità per i soggetti privati 
di concorrere alle forme di fi nanziamento previste dall’ar-
ticolo 11 della legge 6 marzo 2001, n. 64. 

 2. Ai fi ni dell’erogazione dei trattamenti previsti dal 
presente decreto, la Presidenza del Consiglio dei ministri 
cura l’amministrazione e la programmazione annuale del-
le risorse di cui al Fondo nazionale per il servizio civile, 
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formulando annualmente, entro il 31 gennaio dell’anno 
di riferimento, un apposito documento di programmazio-
ne fi nanziaria, previo parere della Consulta nazionale del 
servizio civile universale e della Conferenza permanente 
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province auto-
nome di Trento e di Bolzano. Il documento di program-
mazione fi nanziaria può essere variato con apposita nota 
infrannuale, ove se ne manifesti l’esigenza e sussistano 
adeguate risorse fi nanziarie disponibili. La nota di varia-
zione è predisposta con le stesse formalità del documen-
to di programmazione fi nanziaria entro il 30 settembre 
dell’anno di riferimento. 

  3. Il documento di programmazione fi nanziaria di cui 
al comma 2, in relazione alle risorse disponibili stabilisce:  

   a)    il contingente complessivo degli operatori volon-
tari da avviare al servizio civile universale nell’anno di 
riferimento con l’indicazione del numero di:  

  1. operatori volontari da avviare in Italia;  
  2. operatori volontari da avviare all’estero;  
  3. operatori volontari impegnati in interventi in 

Italia, che possono svolgere un periodo di servizio nei 
Paesi dell’Unione europea secondo le modalità previste 
dall’articolo 12, comma 1;  

  4. operatori volontari per l’accompagnamento dei 
grandi invalidi e ciechi civili di cui all’articolo 1 della 
legge 27 dicembre 2002, n. 288 e all’articolo 40 della leg-
ge 27 dicembre 2002, n. 289;  

    b)   la quota delle risorse del Fondo da utilizzare per le 
spese di funzionamento ai sensi dell’articolo 7 della legge 
6 marzo 2001, n. 64;  

    c)   la quota di risorse del Fondo vincolata, a richiesta 
dei conferenti, ai sensi dell’articolo 11, comma 2, della 
legge 6 marzo 2001, n. 64, allo sviluppo di programmi di 
intervento in aree e settori di impiego specifi co;  

    d)   la quantifi cazione e le modalità di erogazione dei 
contributi da erogare alle regioni o province autonome 
per le attività di cui all’articolo 7, comma 3, nonché la 
quota relativa ai contributi da erogare agli enti di servizio 
civile universale per le attività di cui agli articoli 12, com-
ma 2, e 13, comma 2;  

    e)   la quantifi cazione dell’assegno mensile da cor-
rispondere agli operatori volontari in Italia e all’estero, 
nonché gli eventuali oneri assicurativi e accessori.  

 4. Al Fondo nazionale per il servizio civile di cui al 
presente articolo continuano ad applicarsi le disposizioni 
di cui all’articolo 1 del decreto-legge 16 settembre 1999, 
n. 324, convertito con modifi cazioni dalla legge 12 no-
vembre 1999, n. 424, nonché le disposizioni del decreto 
legislativo 30 giugno 2011, n. 123 e successive modifi ca-
zioni e le previsioni di cui al decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, pubblicato nel-
la   Gazzetta Uffi ciale   n. 286 del 7 dicembre 2010.   

  Art. 25.
      Clausola di invarianza fi nanziaria    

     1. Dall’attuazione del presente decreto non devono de-
rivare nuovi o maggiori oneri a carico della fi nanza pubbli-
ca. Le amministrazioni interessate provvedono all’attua-
zione delle disposizioni con le risorse umane, strumentali 
e fi nanziarie disponibili a legislazione vigente.   

  Art. 26.
      Norme transitorie e fi nali    

     1. Fino all’approvazione del primo Piano triennale, il 
servizio civile universale si attua, in via transitoria, con le 
modalità previste dalla previgente normativa in materia di 
servizio civile nazionale. 

 2. Fino all’adozione dei provvedimenti di attuazione 
dell’articolo 6, le funzioni ivi previste e ogni ulteriore 
adempimento relativo alla realizzazione del servizio ci-
vile universale, comprese l’amministrazione e la gestione 
del Fondo nazionale per il servizio civile di cui all’artico-
lo 24, sono svolti dal Dipartimento della Presidenza del 
Consiglio dei ministri, competente in materia di servizio 
civile nazionale alla data di entrata in vigore del presente 
decreto. 

 3. Ai fi ni dell’applicazione agli enti di servizio civile 
universale delle sanzioni amministrative di cui all’artico-
lo 22, comma 2, il termine «progetto» contenuto nell’ar-
ticolo 3  -bis  , comma 2, della legge 6 marzo 2001, n. 64, si 
intende riferito anche a «programmi di intervento». 

 4. Il rinvio all’articolo 9, commi 1 e 2, del decreto le-
gislativo 5 aprile 2002, n. 77, contenuto nell’articolo 28, 
comma 2, della legge 11 agosto 2014, n. 125, si intende 
riferito all’articolo 16, comma 1, e all’articolo 17, com-
ma 1, del presente decreto. 

 5. Il decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, è abrogato. 
 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà 

inserito nella Raccolta uffi ciale degli atti normativi della 
Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di 
osservarlo e di farlo osservare. 

 Dato a Roma, addì 6 marzo 2017 

 MATTARELLA 

 GENTILONI SILVERI, Presidente 
del Consiglio dei ministri 

 POLETTI, Ministro del lavoro 
e delle politiche sociali 

 ALFANO, Ministro degli affa-
ri esteri e della coopera-
zione internazionale 

 MINNITI, Ministro dell’interno 
 PINOTTI, Ministro della difesa 
 PADOAN, Ministro dell’eco-

nomia e delle finanze 
 Visto, il Guardasigilli: ORLANDO   

  

     N O T E 

  AVVERTENZA:  

 Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall’amministrazio-
ne competente per materia, ai sensi dell’art. 10, commi 2 e 3, del testo 
unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emana-
zione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni 
uffi ciali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente 
della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fi ne di facilitare 
la lettura delle disposizioni di legge modifi cate o alle quali è operato il 
rinvio. Restano invariati il valore e l’effi cacia degli atti legislativi qui 
trascritti. 
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   Note alle premesse:   

 — L’art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo 
dell’esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può 
avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e sol-
tanto per tempo limitato e per oggetti defi niti. 

 — L’art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Pre-
sidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i 
decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. 

 — Per il testo dell’art. 1 della legge 6 giugno 2016, n. 106 (Delega 
al Governo per la riforma del terzo settore, dell’impresa sociale e per 
la disciplina del servizio civile universale) si veda nelle note all’art. 1. 

  — Si riporta il testo dell’art. 8 della citata legge 6 giugno 2016, 
n. 106:  

 «Art. 8    (Servizio civile universale)   . — 1. Con il decreto legislativo 
di cui all’art. 1, comma 2, lettera   d)   , si provvede alla revisione della 
disciplina in materia di servizio civile nazionale, tenuto conto di quanto 
previsto dall’art. 1 della legge 6 marzo 2001, n. 64, e nel rispetto dei 
seguenti princìpi e criteri direttivi:  

    a)   istituzione del servizio civile universale fi nalizzato, ai sensi 
degli articoli 52, primo comma, e 11 della Costituzione, alla difesa non 
armata della patria e alla promozione dei valori fondativi della Repub-
blica, anche con riferimento agli articoli 2 e 4, secondo comma, della 
Costituzione;  

    b)   previsione di un meccanismo di programmazione, di norma 
triennale, dei contingenti di giovani italiani e stranieri regolarmente sog-
giornanti, di età compresa tra 18 e 28 anni, che possono essere ammessi 
al servizio civile universale tramite bando pubblico e di procedure di 
selezione e avvio dei giovani improntate a princìpi di semplifi cazione, 
trasparenza e non discriminazione;  

    c)   defi nizione dello status giuridico dei giovani ammessi al 
servizio civile universale, prevedendo l’instaurazione, fra i medesimi 
giovani e lo Stato, di uno specifi co rapporto di servizio civile non as-
similabile al rapporto di lavoro, con previsione dell’esclusione di tale 
prestazione da ogni imposizione tributaria;  

    d)   attribuzione allo Stato delle funzioni di programmazione, or-
ganizzazione, accreditamento e controllo del servizio civile universale; 
realizzazione, con il coinvolgimento delle regioni, dei programmi da 
parte di enti locali, altri enti pubblici territoriali ed enti del Terzo settore; 
possibilità per le regioni, gli enti locali, gli altri enti pubblici territoriali 
e gli enti del Terzo settore di attivare autonomamente progetti di servizio 
civile con risorse proprie, da realizzare presso soggetti accreditati;  

    e)   previsione di criteri e modalità di accreditamento degli enti di 
servizio civile universale, tenendo conto di quanto previsto dall’art. 3 
della legge 6 marzo 2001, n. 64, nell’ottica della semplifi cazione e della 
trasparenza;  

    f)   previsione di criteri e modalità di semplifi cazione e di traspa-
renza delle procedure di gestione e di valutazione dell’attività svolta 
dagli enti di servizio civile universale, anche con riferimento ai con-
tributi fi nanziari erogati dalle competenti strutture della Presidenza del 
Consiglio dei ministri in relazione all’attuazione dei progetti di servizio 
civile universale, a carico del Fondo nazionale per il servizio civile;  

    g)   previsione di un limite di durata del servizio civile universale, 
non inferiore a otto mesi complessivi e, comunque, non superiore a un 
anno, che contemperi le fi nalità del servizio con le esigenze di vita e di 
lavoro dei giovani coinvolti, e della possibilità che il servizio sia presta-
to, in parte, in uno degli Stati membri dell’Unione europea nonché, per 
iniziative riconducibili alla promozione della pace e della nonviolenza e 
alla cooperazione allo sviluppo, anche nei Paesi al di fuori dell’Unione 
europea;  

    h)   riconoscimento e valorizzazione delle competenze acquisite 
durante l’espletamento del servizio civile universale in funzione del loro 
utilizzo nei percorsi di istruzione e in ambito lavorativo;  

    i)   riordino e revisione della Consulta nazionale per il servizio 
civile, quale organismo di consultazione, riferimento e confronto per 
l’amministrazione, sulla base del principio di rappresentatività di tutti 
gli enti accreditati, anche con riferimento alla territorialità e alla rilevan-
za per ciascun settore di intervento.».  

 — La legge 8 luglio 1998, n. 230 (Nuove norme in materia di obie-
zione di coscienza) è pubblicata nella   Gazzetta Uffi ciale   15 luglio 1998, 
n. 163. 

 — La legge 6 marzo 2001, n. 64 (Istituzione del servizio civile 
nazionale) è pubblicata nella   Gazzetta Uffi ciale   22 marzo 2001, n. 68. 

  — Si riporta il testo dell’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 
1997, n. 281 (Defi nizione ed ampliamento delle attribuzioni della Con-
ferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province 
autonome di Trento e Bolzano ed unifi cazione, per le materie ed i com-
piti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con 
la Conferenza Stato-città ed autonomie locali):  

 «Art. 8    (Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza 
unifi cata)   . — 1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unifi -
cata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, del-
le province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza 
Stato-regioni. 

 2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal 
Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, dal Ministro 
dell’interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di ri-
spettiva competenza; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del 
bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle fi nanze, 
il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente 
dell’Associazione nazionale dei comuni d’Italia - ANCI, il presidente 
dell’Unione province d’Italia - UPI ed il presidente dell’Unione na-
zionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte 
inoltre quattordici sindaci designati dall’ANCI e sei presidenti di pro-
vincia designati dall’UPI. Dei quattordici sindaci designati dall’ANCI 
cinque rappresentano le città individuate dall’art. 17 della legge 8 giu-
gno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del 
Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di 
enti pubblici. 

 3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata al-
meno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la 
necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell’ANCI, dell’UPI 
o dell’UNCEM. 

 4. La Conferenza unifi cata di cui al comma 1 è convocata dal Presi-
dente del Consiglio dei ministri. Le sedute sono presiedute dal Presiden-
te del Consiglio dei ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari 
regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell’interno.».   

  Note all’art. 1:

      — Si riporta il testo dell’art. 1 della citata legge 6 giugno 2016, 
n. 106:  

 «Art. 1    (Finalità e oggetto)   . — 1. Al fi ne di sostenere l’autono-
ma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a 
perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di 
coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l’inclusione 
e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita 
e di occupazione lavorativa, in attuazione degli articoli 2, 3, 18 e 118, 
quarto comma, della Costituzione, il Governo è delegato ad adottare, 
entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, 
uno o più decreti legislativi in materia di riforma del Terzo settore. Per 
Terzo settore si intende il complesso degli enti privati costituiti per il 
perseguimento, senza scopo di lucro, di fi nalità civiche, solidaristiche 
e di utilità sociale e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in 
coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realiz-
zano attività di interesse generale mediante forme di azione volontaria e 
gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi. Non 
fanno parte del Terzo settore le formazioni e le associazioni politiche, i 
sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie 
economiche. Alle fondazioni bancarie, in quanto enti che concorrono 
al perseguimento delle fi nalità della presente legge, non si applicano le 
disposizioni contenute in essa e nei relativi decreti attuativi. 

  2. Con i decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto e in coe-
renza con la normativa dell’Unione europea e in conformità ai princìpi e 
ai criteri direttivi previsti dalla presente legge, si provvede in particolare:  

    a)   alla revisione della disciplina del titolo II del libro primo del 
codice civile in materia di associazioni, fondazioni e altre istituzioni di 
carattere privato senza scopo di lucro, riconosciute come persone giuri-
diche o non riconosciute;  

    b)   al riordino e alla revisione organica della disciplina speciale 
e delle altre disposizioni vigenti relative agli enti del Terzo settore di 
cui al comma 1, compresa la disciplina tributaria applicabile a tali enti, 
mediante la redazione di un apposito codice del Terzo settore, secondo 
i princìpi e i criteri direttivi di cui all’art. 20, commi 3 e 4, della legge 
15 marzo 1997, n. 59, e successive modifi cazioni;  

    c)   alla revisione della disciplina in materia di impresa sociale;  
    d)   alla revisione della disciplina in materia di servizio civile 

nazionale.  
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 3. I decreti legislativi di cui al comma 2, lettere   a)  ,   b)   e   c)  , sono 
adottati su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di 
concerto con il Ministro dell’economia e delle fi nanze, sentiti, per quan-
to di competenza, i Ministri interessati e, ove necessario in relazione 
alle singole materie oggetto della presente legge, previa intesa in sede di 
Conferenza unifi cata, a norma dell’art. 3 del decreto legislativo 28 ago-
sto 1997, n. 281. 

 4. I decreti legislativi di cui al comma 2, lettera   d)  , sono adottati 
su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il 
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro degli affari 
esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministro dell’interno, 
con il Ministro della difesa e con il Ministro dell’economia e delle fi nan-
ze, sentita la Conferenza unifi cata. 

 5. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, corredati 
della relazione tecnica di cui all’art. 17, comma 3, della legge 31 dicem-
bre 2009, n. 196, e successive modifi cazioni, sono trasmessi al Senato 
della Repubblica e alla Camera dei deputati entro il quarantacinquesimo 
giorno antecedente il termine per l’esercizio della delega, perché su di 
essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri 
delle rispettive commissioni competenti per materia e per i profi li fi nan-
ziari. Decorso il termine previsto per l’espressione dei pareri, i decreti 
possono essere comunque adottati. 

 6. Dall’attuazione delle deleghe recate dalla presente legge non 
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della fi nanza pubblica. 
A tale fi ne, agli adempimenti previsti dai decreti legislativi adottati in 
attuazione della presente legge le amministrazioni competenti provve-
dono attraverso una diversa allocazione delle ordinarie risorse umane, 
fi nanziarie e strumentali, allo stato in dotazione alle medesime ammi-
nistrazioni. In conformità all’art. 17, comma 2, della legge 31 dicembre 
2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi 
o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i 
medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o con-
testualmente all’entrata in vigore dei provvedimenti legislativi, ivi com-
presa la legge di stabilità, che stanzino le occorrenti risorse fi nanziarie. 

 7. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei 
decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri di-
rettivi fi ssati dalla presente legge, il Governo può adottare, attraverso la 
medesima procedura di cui al presente articolo, disposizioni integrative 
e correttive dei decreti medesimi, tenuto conto delle evidenze attuative 
nel frattempo emerse.». 

 — Per il testo dell’art. 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106, si veda 
nelle note alle premesse. 

 — Per i riferimenti alla legge 8 luglio 1998, n. 230, si veda nelle 
note alle premesse. 

  — Si riporta il testo dell’art. 11 della legge 6 marzo 2001, n. 64 
(Istituzione del servizio civile nazionale):  

 «Art. 11    (Fondo nazionale per il servizio civile)    . — 1. Il Fondo 
nazionale per il servizio civile è costituito:  

    a)   dalla specifi ca assegnazione annuale iscritta nel bilancio dello 
Stato;  

    b)   dagli stanziamenti per il servizio civile nazionale di regioni, 
province, enti locali, enti pubblici e fondazioni bancarie;  

    c)   dalle donazioni di soggetti pubblici e privati.  
 2. Le risorse acquisite al Fondo di cui al comma 1, con le modalità 

di cui alle lettere   b)   e   c)   del medesimo comma possono essere vincolate, 
a richiesta del conferente, per lo sviluppo del servizio civile in aree e 
settori di impiego specifi ci. 

 3. (Abrogato) 
 4. All’onere di cui alla lettera   a)   del comma 1 determinato in lire 

235 miliardi per l’anno 2001, lire 240 miliardi per l’anno 2002 e lire 
250 miliardi a decorrere dall’anno 2003, si provvede mediante utilizzo 
delle disponibilità iscritte per gli anni medesimi nell’unità previsionale 
di base 16.1.2.1 «Obiezione di coscienza» del centro di responsabilità 
16 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della 
programmazione economica per l’anno 2001, intendendosi corrispon-
dentemente ridotta l’autorizzazione di spesa di cui alla legge 8 luglio 
1998, n. 230. 

 5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione eco-
nomica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti va-
riazioni di bilancio.».   

  Note all’art. 2:

     — Si riporta il testo dell’art. 52, primo comma, della Costituzione: 
«La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino.». 

 — Si riporta il testo dell’art. 11 della Costituzione: «L’Italia ripu-
dia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e 
come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente 
in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità 
necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le 
Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte 
a tale scopo.». 

 — Si riporta il testo dell’art. 2 della Costituzione: «La Repubblica 
riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo 
sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede 
l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economi-
ca e sociale.». 

 — Si riporta il testo dell’art. 4, secondo comma, della Costituzio-
ne: «Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie pos-
sibilità e la propria scelta, una attività o una funzione che concorra al 
progresso materiale o spirituale della società.».   

  Note all’art. 5:

     — Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’art. 1 
della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e del-
la sicurezza nei luoghi di lavoro) è pubblicato nella   Gazzetta Uffi ciale   
30 aprile 2008, n. 101.   

  Note all’art. 6:

     — Per il testo dell’art. 8 della citata legge 6 giugno 2016, si veda 
nelle note alle premesse.   

  Note all’art. 8:

     — Si riporta il testo dell’art. 4, comma 1, lettera   p)   , della citata 
legge 6 giugno 2016, n. 106:  

 «Art. 4    (Riordino e revisione della disciplina del Terzo settore e 
codice del Terzo settore)   . — 1. Con i decreti legislativi di cui all’art. 1, 
comma 2, lettera   b)   , si provvede al riordino e alla revisione organica 
della disciplina vigente in materia di enti del Terzo settore mediante la 
redazione di un codice per la raccolta e il coordinamento delle relative 
disposizioni, con l’indicazione espressa delle norme abrogate a seguito 
della loro entrata in vigore, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri 
direttivi:  

 (  Omissis  ). 
   p)   riconoscere e valorizzare le reti associative di secondo livel-

lo, intese quali organizzazioni che associano enti del Terzo settore, an-
che allo scopo di accrescere la loro rappresentatività presso i soggetti 
istituzionali; 

 (  Omissis  ).».   

  Note all’art. 11:

     — Il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leg-
gi antimafi a e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni 
in materia di documentazione antimafi a, a norma degli articoli 1 e 2 del-
la legge 13 agosto 2010, n. 136), è pubblicato nella   Gazzetta Uffi ciale   
28 settembre 2011, n. 226. 

  — Si riporta il testo dell’art. 3 della legge 6 marzo 2001, n. 64 
(Istituzione del servizio civile nazionale):  

 «Art. 3    (Enti e organizzazioni privati)    . – 1. Gli enti e le organiz-
zazioni privati che intendono presentare progetti per il servizio civile 
volontario devono possedere i seguenti requisiti:  

    a)   assenza di scopo di lucro;  
    b)   capacità organizzativa e possibilità d’impiego in rapporto al 

servizio civile volontario;  
    c)   corrispondenza tra i propri fi ni istituzionali e le fi nalità di cui 

all’art. 1;  
    d)   svolgimento di un’attività continuativa da almeno tre anni.».  

 — Per il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione 
dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della 
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), si veda nelle note all’art. 5.   
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  Note all’art. 15:

     — Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, 
n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in ma-
teria di documentazione amministrativa), è pubblicato nella   Gazzetta 
Uffi ciale   20 febbraio 2001, n. 42.   

  Note all’art. 16:

     — Per la legge 6 marzo 2001, n. 64 (Istituzione del servizio civile 
nazionale), si veda nelle note alle premesse.   

  Note all’art. 17:

      — Si riporta il testo dell’art. 2, comma 26, della legge 8 ago-
sto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e 
complementare):  

 «Art. 2    (Armonizzazione)   . — (  Omissis  ). 
 26. A decorrere dal 1° gennaio 1996, sono tenuti all’iscrizione 

presso una apposita Gestione separata, presso l’INPS, e fi nalizzata 
all’estensione dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidi-
tà, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione 
abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al 
comma 1 dell’art. 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato 
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e 
successive modifi cazioni ed integrazioni, nonché i titolari di rapporti di 
collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, lettera   a)  , 
dell’art. 49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a do-
micilio di cui all’art. 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426. Sono esclusi 
dall’obbligo i soggetti assegnatari di borse di studio, limitatamente alla 
relativa attività. 

 (  Omissis  ).». 
  — Si riporta il testo dell’art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 

(Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione dell’assi-
curazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti):  

 «Art. 13. — Ferme restando le disposizioni penali, il datore di la-
voro che abbia omesso di versare contributi per l’assicurazione obbli-
gatoria invalidità, vecchiaia e superstiti e che non possa più versarli per 
sopravvenuta prescrizione ai sensi dell’art. 55 del r.d.L. 4 ottobre 1935, 
n. 1827, può chiedere all’Istituto nazionale della previdenza sociale di 
costituire, nei casi previsti dal successivo quarto comma, una rendita 
vitalizia riversibile pari alla pensione o quota di pensione adeguata 
dell’assicurazione obbligatoria che spetterebbe al lavoratore dipendente 
in relazione ai contributi omessi. 

 La corrispondente riserva matematica è devoluta, per le rispettive 
quote di pertinenza, all’assicurazione obbligatoria e al Fondo di adegua-
mento, dando luogo all’attribuzione a favore dell’interessato di contri-
buti base corrispondenti, per valore e numero, a quelli considerati ai fi ni 
del calcolo della rendita. 

 La rendita integra con effetto immediato la pensione già in essere; 
in caso contrario i contributi di cui al comma precedente sono valutati a 
tutti gli effetti ai fi ni dell’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la 
vecchiaia e i superstiti. 

 Il datore di lavoro è ammesso ad esercitare la facoltà concessagli 
dal presente articolo su esibizione all’Istituto nazionale della previdenza 
sociale di documenti di data certa, dai quali possano evincersi la effet-
tiva esistenza e la durata del rapporto di lavoro, nonché la misura della 
retribuzione corrisposta al lavoratore interessato. 

 Il lavoratore, quando non possa ottenere dal datore di lavoro la 
costituzione della rendita a norma del presente articolo, può egli stesso 
sostituirsi al datore di lavoro, salvo il diritto al risarcimento del danno, 
a condizione che fornisca all’Istituto nazionale della previdenza sociale 
le prove del rapporto di lavoro e della retribuzione indicate nel comma 
precedente. 

 Per la costituzione della rendita, il datore di lavoro, ovvero il lavo-
ratore allorché si verifi chi l’ipotesi prevista al quarto comma, deve ver-
sare all’Istituto nazionale della previdenza sociale la riserva matematica 
calcolata in base alle tariffe che saranno all’uopo determinate e variate, 
quando occorra, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza 
sociale, sentito il Consiglio di amministrazione dell’Istituto nazionale 
della previdenza sociale.». 

  — Si riporta il testo degli articoli 16 e 17 del decreto legislati-
vo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in 

materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma 
dell’art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53):  

 «Art. 16    (Divieto di adibire al lavoro le donne)     (legge 30 dicembre 
1971, n. 1204, art. 4, comma 1 e 4) — 1. È vietato adibire al lavoro le 
donne:  

    a)   durante i due mesi precedenti la data presunta del parto, salvo 
quanto previsto all’art. 20;  

    b)   ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorren-
te tra la data presunta e la data effettiva del parto;  

    c)   durante i tre mesi dopo il parto, salvo quanto previsto 
all’art. 20;  

    d)   durante i giorni non goduti prima del parto, qualora il par-
to avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni si 
aggiungono al periodo di congedo di maternità dopo il parto, anche 
qualora la somma dei periodi di cui alle lettere   a)   e   c)   superi il limite 
complessivo di cinque mesi.  

 1  -bis  . Nel caso di interruzione spontanea o terapeutica della gra-
vidanza successiva al 180° giorno dall’inizio della gestazione, nonché 
in caso di decesso del bambino alla nascita o durante il congedo di ma-
ternità, le lavoratrici hanno facoltà di riprendere in qualunque momento 
l’attività lavorativa, con un preavviso di dieci giorni al datore di lavoro, 
a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o 
con esso convenzionato e il medico competente ai fi ni della prevenzione 
e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non 
arrechi pregiudizio alla loro salute.». 

 «Art. 17    (Estensione del divieto)    (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, 
articoli 4, commi 2 e 3, 5, e 30, commi 6, 7, 9 e 10). — 1. Il divieto è 
anticipato a tre mesi dalla data presunta del parto quando le lavoratrici 
sono occupate in lavori che, in relazione all’avanzato stato di gravidan-
za, siano da ritenersi gravosi o pregiudizievoli. Tali lavori sono determi-
nati con propri decreti dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, 
sentite le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresenta-
tive. Fino all’emanazione del primo decreto ministeriale, l’anticipazio-
ne del divieto di lavoro è disposta dal servizio ispettivo del Ministero 
del lavoro, competente per territorio. 

 2. La Direzione territoriale del lavoro e la ASL dispongono, se-
condo quanto previsto dai commi 3 e 4, l’interdizione dal lavoro delle 
lavoratrici in stato di gravidanza fi no al periodo di astensione di cui alla 
lettera   a)   , comma 1, dell’art. 16 o fi no ai periodi di astensione di cui 
all’art. 7, comma 6, e all’art. 12, comma 2, per uno o più periodi, la cui 
durata sarà determinata dalla Direzione territoriale del lavoro o dalla 
ASL per i seguenti motivi:  

    a)   nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti 
forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di 
gravidanza;  

    b)   quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pre-
giudizievoli alla salute della donna e del bambino;  

    c)   quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre man-
sioni, secondo quanto previsto dagli articoli 7 e 12.  

 3. L’astensione dal lavoro di cui alla lettera   a)   del comma 2 è di-
sposta dall’azienda sanitaria locale, con modalità defi nite con Accordo 
sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le 
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, secondo le risultan-
ze dell’accertamento medico ivi previsto. In ogni caso il provvedimento 
dovrà essere emanato entro sette giorni dalla ricezione dell’istanza della 
lavoratrice. 

 4. L’astensione dal lavoro di cui alle lettere   b)   e   c)   del comma 2 
è disposta dalla Direzione territoriale del lavoro, d’uffi cio o su istan-
za della lavoratrice, qualora nel corso della propria attività di vigilan-
za emerga l’esistenza delle condizioni che danno luogo all’astensione 
medesima. 

 5. I provvedimenti previsti dal presente articolo sono defi nitivi.».   

  Note all’art. 18:
      — Si riporta il testo dell’art. 10, comma 2, della legge 6 marzo 

2001, n. 64 (Istituzione del servizio civile nazionale):  
 «Art. 10    (Benefi ci culturali e professionali)   . — 1. (  Omissis  ). 
 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di con-

certo con il Ministro della pubblica istruzione sono determinati i crediti 
formativi, per i cittadini che prestano il servizio civile o il servizio mi-
litare di leva, rilevanti, nell’àmbito dell’istruzione o della formazione 
professionale, ai fi ni del compimento di periodi obbligatori di pratica 
professionale o di specializzazione, previsti per l’acquisizione dei titoli 
necessari all’esercizio di specifi che professioni o mestieri. 
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 (  Omissis  ).». 
  — Si riporta il testo dell’art. 5 del decreto del Presidente della Re-

pubblica 9 maggio 1994, n. 487 (Regolamento recante norme sull’ac-
cesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di 
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assun-
zione nei pubblici impieghi.):  

 «Art. 5    (Categorie riservatarie e preferenze)   . — 1. Nei pubblici 
concorsi, le riserve di posti, di cui al successivo comma 3 del presente 
articolo, già previste da leggi speciali in favore di particolari categorie 
di cittadini, non possono complessivamente superare la metà dei posti 
messi a concorso. 

 2. Se, in relazione a tale limite, sia necessaria una riduzione dei 
posti da riservare secondo legge, essa si attua in misura proporzionale 
per ciascuna categoria di aventi diritto a riserva. 

  3. Qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria di 
merito ve ne siano alcuni che appartengono a più categorie che danno 
titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che dà 
diritto ad una maggiore riserva nel seguente ordine:  

  1) riserva di posti a favore di coloro che appartengono alle cate-
gorie di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modifi che ed 
integrazioni, o equiparate, calcolata sulle dotazioni organiche dei sin-
goli profi li professionali o categorie nella percentuale del 15%, senza 
computare gli appartenenti alle categorie stesse vincitori del concorso;  

  2) riserva di posti ai sensi dell’art. 3, comma 65, della legge 
24 dicembre 1993, n. 537, a favore dei militari in ferma di leva prolun-
gata e di volontari specializzati delle tre Forze armate congedati senza 
demerito al termine della ferma o rafferma contrattuale nel limite del 20 
per cento delle vacanze annuali dei posti messi a concorso;  

  3) riserva del 2 per cento dei posti destinati a ciascun concorso, 
ai sensi dell’art. 40, secondo comma, della legge 20 settembre 1980, 
n. 574, per gli uffi ciali di complemento dell’Esercito, della Marina e 
dell’Aeronautica che hanno terminato senza demerito la ferma biennale.  

   4. Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno pre-
ferenza a parità di merito e a parità di titoli sono appresso elencate. A 
parità di merito i titoli di preferenza sono:   

  1) gli insigniti di medaglia al valor militare;  
  2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;  
  3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;  
  4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e 

privato;  
  5) gli orfani di guerra;  
  6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;  
  7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e 

privato;  
  8) i feriti in combattimento;  
  9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione specia-

le di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;  
  10) i fi gli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;  
  11) i fi gli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;  
  12) i fi gli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore 

pubblico e privato;  
  13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le 

sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;  
  14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e 

le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;  
  15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e 

le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel 
settore pubblico o privato;  

  16) coloro che abbiano prestato servizio militare come 
combattenti;  

  17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque 
titolo, per non meno di un anno nell’amministrazione che ha indetto il 
concorso;  

  18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei 
fi gli a carico;  

  19) gli invalidi ed i mutilati civili;  
  20) militari volontari delle Forze armate congedati senza de-

merito al termine della ferma o rafferma.  

  5. A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:  
    a)   dal numero dei fi gli a carico, indipendentemente dal fatto che 

il candidato sia coniugato o meno;  
    b)   dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni 

pubbliche;  
    c)   dalla maggiore età.».    

  Note all’art. 21:

      — Si riporta il testo dell’art. 7, comma 3, della legge 6 giugno 2016, 
n. 106 (Delega al Governo per la riforma del terzo settore, dell’impresa 
sociale e per la disciplina del servizio civile universale):  

 «Art. 7    (Vigilanza, monitoraggio e controllo)   . — (  Omissis  ). 
 3. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentito l’orga-

nismo di cui all’art. 5, comma 1, lettera   g)  , predispone linee guida in 
materia di bilancio sociale e di sistemi di valutazione dell’impatto so-
ciale delle attività svolte dagli enti del Terzo settore, anche in attuazio-
ne di quanto previsto dall’art. 4, comma 1, lettera   o)  . Per valutazione 
dell’impatto sociale si intende la valutazione qualitativa e quantitativa, 
sul breve, medio e lungo periodo, degli effetti delle attività svolte sulla 
comunità di riferimento rispetto all’obiettivo individuato. 

 (  Omissis  ).».   

  Note all’art. 22:

     — Si riporta il testo dell’art. 3  -bis    della legge 6 marzo 2001, n. 64 
(Istituzione del servizio civile nazionale):  

 «Art. 3  -bis      (Sanzioni amministrative)   . — 1. Gli enti di cui all’art. 3 
sono tenuti a cooperare per l’effi ciente gestione del servizio civile e la 
corretta realizzazione dei progetti. 

  2. Agli enti che violino il dovere di cui al comma 1, in particolare 
non osservando le procedure e le norme previste per la selezione dei 
volontari, ovvero violando quelle per le modalità di impiego dei vo-
lontari, o non realizzando in tutto o in parte i progetti ovvero ledendo 
la dignità del volontario, si applicano una o più delle seguenti sanzioni 
amministrative:  

    a)   diffi da per iscritto, consistente in un formale invito a 
uniformarsi;  

    b)   revoca del provvedimento di approvazione del progetto, con 
diffi da a proseguirne le attività;  

    c)   interdizione temporanea a presentare altri progetti di servizio 
civile della durata di un anno;  

    d)   cancellazione dall’albo degli enti di servizio civile.  
 3. Le sanzioni di cui al comma 2 sono applicate, previa contesta-

zione degli addebiti e fi ssazione di un termine per controdedurre non 
inferiore a trenta giorni e non superiore a quarantacinque, dall’Uffi cio 
nazionale per il servizio civile o dalle regioni o dalle province autono-
me di Trento e di Bolzano, nell’ambito delle rispettive competenze, in 
ordine proporzionale e crescente, secondo la gravità del fatto, la sua 
reiterazione, il grado di volontarietà o di colpa, gli effetti prodottisi. 
La sanzione della cancellazione dall’albo degli enti di servizio civile è 
disposta solo in caso di particolare gravità delle condotte contestate ed 
impedisce la reiscrizione dell’ente nell’albo per cinque anni.».   

  Note all’art. 24:

      — Si riporta il testo dell’art. 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230 
(Nuove norme in materia di obiezione di coscienza):  

 «Art. 19. — 1. Per l’assolvimento dei compiti previsti dalla pre-
sente legge è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il 
Fondo nazionale per il servizio civile degli obiettori di coscienza. 

 2. Tutte le spese recate dalla presente legge sono fi nanziate nell’am-
bito e nei limiti delle disponibilità del Fondo. 

 3. La dotazione del Fondo è determinata in lire 120 miliardi a de-
correre dal 1998. 

 4. All’onere derivante dall’attuazione della presente legge, pari 
a lire 120 miliardi a decorrere dal 1998, si provvede mediante utiliz-
zo dell’autorizzazione di spesa recata dalla legge 15 dicembre 1972, 
n. 772, e successive modifi cazioni e integrazioni, iscritta, ai fi ni del 
bilancio triennale 1998-2000, all’unità previsionale di base 8.1.2.1 
«obiezione di coscienza» (capitolo 1403) dello stato di previsione del 
Ministero della difesa per l’anno 1998, e corrispondenti proiezioni per 
gli anni successivi.». 
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 — Per il testo dell’art. 11 della legge 6 marzo 2001, n. 64 (Istituzio-
ne del servizio civile nazionale) si veda nelle note all’art. 1. 

  — Si riporta il testo dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 288 
(Provvidenze in favore dei grandi invalidi):  

 «Art. 1    (Assegno sostitutivo dell’accompagnatore militare)   . — 1. 
(  Omissis  ). 

 2. A decorrere dal 1° gennaio 2003, qualora gli enti preposti non 
siano in grado di procedere, entro sessanta giorni dalla ricezione della 
richiesta, all’assegnazione degli accompagnatori di cui al secondo com-
ma dell’art. 21 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituito dal comma 1 del 
presente articolo, ai grandi invalidi affetti dalle infermità di cui alle let-
tere   A)  , numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma, e A  -bis  ) della tabella E 
allegata al medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica n. 915 del 1978, che, alla data di entrata in vigore della 
presente legge, fruiscono di un accompagnatore militare in servizio ob-
bligatorio di leva o di un accompagnatore del servizio civile compete, 
in sostituzione, un assegno mensile esente da imposte di 878 euro per 
dodici mensilità, nei limiti dell’autorizzazione di spesa di cui all’art. 3, 
comma 1. 

 3. L’assegno sostitutivo dell’accompagnatore di cui al comma 2 
può essere adeguato con apposito decreto del Ministro dell’economia e 
delle fi nanze, nell’ambito delle risorse del fondo di cui all’art. 2. 

 4. Entro il 30 aprile 2003, e successivamente entro il 30 aprile di 
ciascun anno, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il 
Ministro dell’economia e delle fi nanze e con il Ministro del lavoro e 
delle politiche sociali, si procede all’accertamento del numero degli 
assegni corrisposti a tale data in sostituzione dell’accompagnatore e, 
fatta salva l’applicazione in via prioritaria della disposizione di cui al 
comma 2, si provvede, nell’ambito delle risorse disponibili e previa de-
fi nizione delle procedure da seguire per la corresponsione dei benefìci 
economici, alla determinazione del numero degli assegni che potranno, 
a tale titolo, essere liquidati agli altri aventi diritto, dando la precedenza 
a coloro che abbiano fatto richiesta del servizio di accompagnamento 
almeno una volta nel triennio precedente la data di entrata in vigore 
della presente legge e ai quali gli enti preposti non siano stati né siano in 
grado di assicurarlo. Ove spettante, nell’ambito delle risorse disponibili, 
in favore dei grandi invalidi affetti dalle infermità di cui alle lettere   A)  , 
numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma e A  -bis  ) della tabella E allegata 
al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 
1978, verrà corrisposto un assegno sostitutivo mensile esente da impo-
ste pari a 878 euro per dodici mensilità; per i soggetti con infermità di 
cui alle lettere   B)  , numero 1);   C)  ;   D)   ed   E)  , numero 1), della medesima 
tabella E, tale assegno sarà corrisposto in misura ridotta al 50 per cento. 

 5. Alla liquidazione degli assegni di cui alla presente legge provve-
dono le amministrazioni e gli enti già competenti alla liquidazione dei 
trattamenti pensionistici agli aventi diritto.». 

  — Si riporta il testo dell’art. 40 della legge 27 dicembre 2002, 
n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e plurien-
nale dello Stato):  

 «Art. 40    (Utilizzo degli obiettori di coscienza e dei volontari del 
servizio civile nazionale come accompagnatori dei ciechi civili)   . — 
1. Gli obiettori di coscienza di cui alla legge 8 luglio 1998, n. 230, e i 
volontari del servizio civile nazionale di cui alla legge 6 marzo 2001, 
n. 64, possono essere impiegati per lo svolgimento del servizio di ac-
compagnamento ai ciechi civili, di cui alla legge 27 maggio 1970, 
n. 382, che ne facciano richiesta. 

 2. Possono presentare la richiesta di cui al comma 1 i ciechi civi-
li che svolgono un’attività lavorativa o sociale o abbiano la necessità 
dell’accompagnamento per motivi sanitari. 

 3. La sussistenza delle condizioni previste dal comma 2 è certifi -
cata dal datore di lavoro per i lavoratori dipendenti, dagli ordini e dagli 
albi professionali per i lavoratori autonomi, dagli enti o dalle associa-
zioni per coloro che svolgono attività sociale, dal medico di famiglia 
quando l’accompagnamento è necessario per motivi sanitari e per pe-
riodi determinati. 

 4. L’indennità di accompagnamento ai ciechi assoluti prevista dagli 
articoli 4 e 7 della citata legge n. 382 del 1970 e l’indennità speciale 
dei ciechi civili ventesimisti istituita dall’art. 3 della legge 21 novembre 
1988, n. 508, sono ridotte di 93 euro mensili nel periodo nel quale i 
benefi ciari delle suddette indennità usufruiscono del servizio di accom-
pagnamento di cui al presente articolo. 

 5. Le economie derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui 
al comma 4 sono utilizzate per incrementare in misura equivalente il 
Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all’art. 59, comma 44, 
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modifi cazioni.». 

  — Si riporta il testo dell’art. 7 della legge 6 marzo 2001, n. 64 
(Istituzione del servizio civile nazionale):  

 «Art. 7    (Uffi cio nazionale per il servizio civile)   . — 1. L’Uffi cio 
nazionale per il servizio civile, di cui all’art. 8 della legge 8 luglio 1998, 
n. 230, cura l’organizzazione, l’attuazione e lo svolgimento del servizio 
civile nazionale, fi no alla costituzione dell’Agenzia per il servizio ci-
vile di cui all’art. 10, comma 7, del decreto legislativo 30 luglio 1999, 
n. 303. 

 2. Per le fi nalità di cui al comma 1, l’Uffi cio nazionale per il servi-
zio civile approva i progetti di impiego predisposti dalle amministrazio-
ni statali e regionali e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, 
nonché dagli enti locali e dagli altri enti in possesso dei requisiti di cui 
all’art. 11 della legge n. 230 del 1998, assicurando e coordinando la 
coerenza di progetti e convenzioni con le fi nalità della presente legge e 
la programmazione nazionale. 

 3. Le spese di funzionamento dell’Uffi cio nazionale per il servizio 
civile sono defi nite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 
nel limite massimo del 5 per cento delle risorse fi nanziarie del Fondo 
nazionale per il servizio civile, di cui all’art. 11, comma 1, lettera   a)  . 

 4. Lo statuto dell’Agenzia di cui all’art. 10, comma 7, del decreto 
legislativo 30 luglio 1999, n. 303, prevede la costituzione di sedi della 
stessa Agenzia nelle regioni e nelle province autonome di Trento e di 
Bolzano, dotate di autonomia gestionale e operativa, prevedendo anche 
forme di consultazione con le regioni, le province autonome e gli enti 
locali.». 

 — Per il testo dell’art. 11 della legge 6 marzo 2001, n. 64 (Istituzio-
ne del servizio civile nazionale) si veda nelle note all’art. 1. 

  — Si riporta il testo dell’art. 1 del decreto-legge 16 settembre 
1999, n. 324 (Disposizioni urgenti in materia di servizio civile), conver-
tito, con modifi cazioni, dalla legge 12 novembre 1999, n. 424:  

 «Art. 1. — 1. È istituita la contabilità speciale del Fondo nazionale 
per il servizio civile di cui all’art. 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230. Il 
Fondo è integrato per l’anno 1999 di lire 51 miliardi. 

 2. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzio-
ne dello stanziamento iscritto, ai fi ni del bilancio triennale 1999-2001, 
nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo 
speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilan-
cio e della programmazione economica per l’anno 1999, parzialmente 
utilizzando per l’anno 1999 quanto a lire 20 miliardi l’accantonamento 
relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri, quanto a lire 25,776 
miliardi l’accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della pre-
videnza sociale e quanto a lire 5,224 miliardi l’accantonamento relativo 
al Ministero della difesa. 

 3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione eco-
nomica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti va-
riazioni di bilancio.». 

 — Il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 (Riforma dei con-
trolli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell’atti-
vità di analisi e valutazione della spesa, a norma dell’art. 49 della legge 
31 dicembre 2009, n. 196) è pubblicato nella   Gazzetta Uffi ciale   3 agosto 
2011, n. 179. 

 — Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 
2010 (Disciplina dell’autonomia fi nanziaria e contabile della Presidenza 
del Consiglio dei ministri) è pubblicato nella   Gazzetta Uffi ciale   7 di-
cembre 2010, n. 286.   

  Note all’art. 26:

     — Per il testo dell’art. 3  -bis  , comma 2, della legge 6 marzo 2001, 
n. 64 (Istituzione del servizio civile nazionale) si veda nelle note 
all’art. 22. 
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  — Si riporta il testo dell’art. 9, commi 1 e 2, del decreto legislativo 
5 aprile 2002, n. 77 (Disciplina del Servizio civile nazionale a norma 
dell’art. 2 della legge 6 marzo 2001, n. 64):  

 «Art. 9    (Trattamento economico e giuridico)   . — 1. L’attività svolta 
nell’àmbito dei progetti di servizio civile non determina l’instaurazione 
di un rapporto di lavoro e non comporta la sospensione e la cancellazio-
ne dalle liste di collocamento o dalle liste di mobilità. 

 2. Agli ammessi a prestare attività in un progetto di servizio civile 
compete un assegno per il servizio civile, non superiore al trattamento 
economico previsto per il personale militare volontario in ferma annua-
le, nonché le eventuali indennità da corrispondere in caso di servizio 
civile all’estero. In ogni caso non sono dovuti i benefi ci volti a compen-
sare la condizione militare. La misura del compenso dovuto ai volontari 
del servizio civile nazionale è determinata con decreto del Presidente 
del Consiglio dei ministri tenendo conto delle disponibilità fi nanziarie 
del Fondo nazionale per il servizio civile 

 (  Omissis  ).». 
  — Si riporta il testo dell’art. 28, comma 2, della legge 11 agosto 

2014, n. 125 (Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per 
lo sviluppo):  

 «Art. 28    (Personale impiegato all’estero nelle attività di coope-
razione internazionale allo sviluppo. Collocamento in aspettativa dei 
pubblici dipendenti)   . — 1. (  Omissis  ). 

 2. L’Italia riconosce e promuove il volontariato prestato nell’am-
bito delle iniziative di cooperazione allo sviluppo. Le organizzazioni 
della società civile e gli altri soggetti di cui all’art. 26 possono impiegare 
il personale di cui al comma 1 del presente articolo anche a titolo vo-
lontario, senza la costituzione di un rapporto di lavoro. In questo caso, 
l’inquadramento giuridico ed economico di detto personale è parame-
trato su quello stabilito dall’art. 9, commi 1 e 2, del decreto legislativo 
5 aprile 2002, n. 77, e successive modifi cazioni, con oneri integralmente 
a carico delle organizzazioni e degli altri soggetti di cui al secondo pe-
riodo del presente comma. 

 (  Omissis  ).». 
 — Il decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77 (Disciplina del Servi-

zio civile nazionale a norma dell’art. 2 della legge 6 marzo 2001, n. 64), 
abrogato dal presente decreto, è pubblicato nella   Gazzetta Uffi ciale   
29 aprile 2002, n. 99.   

  17G00053  

 DECRETI PRESIDENZIALI 
  DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

 16 marzo 2017 .

      Scioglimento del consiglio comunale di Torre Santa Su-
sanna e nomina del commissario straordinario.    

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

 Considerato che nelle consultazioni elettorali del 
31 maggio 2015 sono stati rinnovati gli organi elettivi del 
comune di Torre Santa Susanna (Brindisi); 

 Viste le dimissioni contestuali rassegnate da nove con-
siglieri su sedici assegnati all’ente, a seguito delle quali 
non può essere assicurato il normale funzionamento degli 
organi e dei servizi; 

 Ritenuto, pertanto, che ricorrano i presupposti per far 
luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza; 

 Visto l’art. 141, comma 1, lettera   b)  , n. 3, del decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 Sulla proposta del Ministro dell’interno, la cui rela-
zione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte 
integrante; 

  Decreta:    

  Art. 1.

     Il consiglio comunale di Torre Santa Susanna (Brindi-
si) è sciolto.   

  Art. 2.

     Il dott. Pietro Massone è nominato commissario straor-
dinario per la provvisoria gestione del comune suddetto 
fi no all’insediamento degli organi ordinari. 

 Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettan-
ti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco. 

 Dato a Roma, addi 16 marzo 2017 

 MATTARELLA 

   MINNITI     , Ministro dell’interno    
  

  ALLEGATO    

      Al Presidente della Repubblica  

 Nel consiglio comunale di Torre Santa Susanna (Brindisi), rinno-
vato nelle consultazioni elettorali del 31 maggio 2015 e composto dal 
sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave si-
tuazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da nove componenti 
del corpo consiliare. 

 Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno 
dei consiglieri con atto unico acquisito al protocollo dell’ente in data 
28 febbraio 2017, hanno determinato l’ipotesi dissolutoria dell’organo 
elettivo disciplinata dall’art. 141, comma 1, lettera   b)  , n. 3, del decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

 Pertanto, il prefetto di Brindisi ha proposto lo scioglimento del 
consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con prov-
vedimento del 3 marzo 2017, la sospensione, con la conseguente nomi-
na del commissario per la provvisoria gestione del comune. 

 Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il nor-
male funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno 
l’integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il 
mantenimento in vita dell’organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano 
gli estremi per far luogo al proposto scioglimento. 

 Sottopongo, pertanto, alla fi rma della S.V. l’unito schema di decre-
to con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di 
Torre Santa Susanna (Brindisi) ed alla nomina del commissario per la 
provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Pietro Massone, 
in servizio presso la Prefettura di Brindisi. 

 Roma, 13 marzo 2017 

 Il Ministro dell’interno: MINNITI   

  17A02376
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    DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 16 marzo 2017 .

      Scioglimento del consiglio comunale di Turrivalignani e 
nomina del commissario straordinario.    

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

 Considerato che nelle consultazioni elettorali del 26 e 
27 maggio 2013 sono stati rinnovati gli organi elettivi del 
comune di Turrivalignani (Pescara); 

 Viste le dimissioni dalla carica rassegnate, in data 
6 febbraio 2017, dal sindaco, divenute irrevocabili a ter-
mini di legge; 

 Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell’art. 53, comma 3, 
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano i 
presupposti per far luogo allo scioglimento della suddetta 
rappresentanza; 

 Visto l’art. 141, comma 1, lettera   b)  , n. 2, del decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 Sulla proposta del Ministro dell’interno, la cui rela-
zione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte 
integrante; 

  Decreta:    

  Art. 1.
     Il consiglio comunale di Turrivalignani (Pescara) è 

sciolto.   

  Art. 2.
     La dott.ssa Renata Castrucci è nominata commissario 

straordinario per la provvisoria gestione del comune sud-
detto fi no all’insediamento degli organi ordinari. 

 Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettan-
ti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco. 

 Dato a Roma, addì 16 marzo 2017 

 MATTARELLA 

   MINNITI,      Ministro dell’interno    
  

  ALLEGATO    

      Al Presidente della Repubblica  

 Il consiglio comunale di Turrivalignani (Pescara) è stato rinnovato 
a seguito delle consultazioni elettorali del 26 e 27 maggio 2013, con 
contestuale elezione del sindaco nella persona del signor Luigi Canzano. 

 Il citato amministratore, in data 6 febbraio 2017, ha rassegnato le 
dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di pre-
sentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge. 

 Confi guratasi l’ipotesi dissolutoria disciplinata dall’art. 53, com-
ma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Pe-
scara ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato 
disponendone, nel contempo, con provvedimento del 28 febbraio 2017, 
la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la prov-
visoria gestione del comune. 

 Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi 
per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell’art. 141, comma 1, 
lettera   b)  , n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

 Sottopongo, pertanto, alla fi rma della S.V. l’unito schema di de-
creto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comu-
nale di Turrivalignani (Pescara) ed alla nomina del commissario per la 
provvisoria gestione del comune nella persona della dottoressa Renata 
Castrucci, in servizio presso il Dipartimento Vigili del fuoco soccorso 
pubblico e difesa civile del Ministero dell’Interno. 

 Roma, 10 marzo 2017 

 Il Ministro dell’interno: MINNITI   

  17A02377

    DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 16 marzo 2017 .

      Scioglimento del consiglio comunale di Ortona e nomina 
del commissario straordinario.    

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

 Considerato che nelle consultazioni elettorali del 6 e 
7 maggio 2012 sono stati rinnovati gli organi elettivi del 
comune di Ortona (Chieti); 

 Viste le dimissioni dalla carica rassegnate, in data 
13 febbraio 2017, dal sindaco, divenute irrevocabili a ter-
mini di legge; 

 Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell’art. 53, comma 3, 
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano i 
presupposti per far luogo allo scioglimento della suddetta 
rappresentanza; 

 Visto l’art. 141, comma 1, lettera   b)  , n. 2, del decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 Sulla proposta del Ministro dell’interno, la cui rela-
zione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte 
integrante 

  Decreta:    

  Art. 1.

     Il consiglio comunale di Ortona (Chieti) è sciolto.   

  Art. 2.

     La dott.ssa Domenica Calabrese è nominata commis-
sario straordinario per la provvisoria gestione del comune 
suddetto fi no all’insediamento degli organi ordinari. 

 Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettan-
ti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco. 

 Dato a Roma, addì 16 marzo 2017 

 MATTARELLA 

   MINNITI,      Ministro dell’interno    
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    ALLEGATO    

      Al Presidente della Repubblica  

 Il consiglio comunale di Ortona (Chieti) è stato rinnovato a seguito 
delle consultazioni elettorali del 6 e 7 maggio 2012, con contestuale 
elezione del sindaco nella persona del signor Vincenzo D’Ottavio. 

 Il citato amministratore, in data 13 febbraio 2017, ha rassegnato le 
dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di pre-
sentazione al Consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge. 

 Confi guratasi l’ipotesi dissolutoria disciplinata dall’art. 53, com-
ma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Chieti 
ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato dispo-
nendone, nel contempo, con provvedimento del 7 marzo 2017, la so-
spensione, con la conseguente nomina del commissario per la provviso-
ria gestione del comune. 

 Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi 
per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell’art. 141, comma 1, 
lettera   b)  , n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

 Sottopongo, pertanto, alla fi rma della S.V. l’unito schema di de-
creto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale 
di Ortona (Chieti) ed alla nomina del commissario per la provvisoria 
gestione del comune nella persona della dott.ssa Domenica Calabrese, 
in servizio presso la Prefettura di Chieti. 

 Roma, 13 marzo 2017 

 Il Ministro dell’interno: MINNITI   

  17A02378  

 DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI 
  MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ 

CULTURALI E DEL TURISMO

  DECRETO  20 marzo 2017 .

      Bando per l’insegnamento delle discipline di specializza-
zione della scuola archeologica italiana in Atene, per il trien-
nio 2017-2019.    

     IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ
CULTURALI E DEL TURISMO 

 DI CONCERTO CON 

 IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE,
DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

 Visto l’art. 12, comma 1, della legge 16 marzo 1987, 
n. 118 e successive modifi cazioni, recante «Norme relati-
ve alla Scuola archeologica italiana di Atene»; 

 Visto l’art. 7 dello statuto di specializzazione in arche-
ologia e corsi di perfezionamento della Scuola archeolo-
gica italiana in Atene emanato con decreto del Presidente 
della Repubblica 31 ottobre 1988, concernente gli inse-
gnamenti previsti; 

  Considerato che dalla data del 1° gennaio 2017 sono 
vacanti le seguenti discipline:  

 1. Archeologia e antichità egee; 
 2. Archeologia e storia dell’arte greca; 
 3. Archeologia e storia dell’arte romana; 
 4. Archeologia e storia dell’arte tardo antica e proto 

bizantina; 

 5. Epigrafi a e antichità greche; 

 6. Numismatica greca e romana; 

 7. Rilievo e analisi tecnica dei monumenti antichi; 

 8. Storia dell’architettura antica; 

 9. Teoria e tecnica del restauro architettonico; 

 10. Topografi a e urbanistica antica. 

 Vista la proposta formulata dal direttore della Scuola 
archeologica italiana in Atene in data 9 febbraio 2017, 
con nota prot. 56 e la successiva nota prot. 61 del 15 feb-
braio 2017; 

  Decreta:    

  Art. 1.

     1. I professori universitari di ruolo in servizio alme-
no fi no alla data del 31 dicembre 2019, appartenenti alla 
prima fascia, per l’insegnamento, nel triennio 2014-2016, 
delle suddette discipline, possono presentare domanda 
corredata dalla documentazione didattica e scientifi ca 
svolta nelle suddette materie d’insegnamento al Ministe-
ro dei beni e delle attività culturali e del turismo entro 
trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nel-
la   Gazzetta Uffi ciale  . 

 2. Entro i trenta giorni successivi il direttore genera-
le Archeologia, belle arti e paesaggio, nell’ambito delle 
domande presentate, formulerà terne di professori per 
ciascuna disciplina. Il direttore della Scuola proporrà la 
nomina dei docenti, scegliendoli tra coloro che sono desi-
gnati nelle predette terne. 
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 3. La nomina è disposta dal Ministro dei beni e delle 
attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro 
dell’istruzione, dell’università e della ricerca ed avrà du-
rata triennale. 

 Roma, 20 marzo 2017 

  Il Ministro dei beni
e delle attività culturali

e del turismo
     FRANCESCHINI   

  Il Ministro dell’istruzione,
dell’università
e della ricerca

    FEDELI    

  17A02397

    MINISTERO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE

  DECRETO  23 febbraio 2017 .

      Integrazione, a norma dell’articolo 10, comma 3, della 
legge 23 agosto 1988, n. 400, della delega conferita dal Mini-
stro dell’economia e delle fi nanze al Vice Ministro on. dott. 
Luigi CASERO con decreto del medesimo Ministro in data 
13 gennaio 2017.    

     IL MINISTRO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE 

 Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, re-
cante riforma dell’organizzazione del Governo; 

 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, re-
cante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle di-
pendenze delle amministrazioni pubbliche; 

 Visto l’art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e 
successive modifi cazioni, recante disciplina dell’attività 
di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio 
dei ministri; 

 Visti gli articoli 2, comma 10  -ter  , e 23  -quinquies  , del 
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modi-
fi cazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini-
stri 27 febbraio 2013, n. 67, recante il regolamento di or-
ganizzazione del Ministero dell’economia e delle fi nanze; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 lu-
glio 2003, n. 227, concernente il regolamento per la ri-
organizzazione degli uffi ci di diretta collaborazione del 
Ministro dell’economia e delle fi nanze; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 
12 dicembre 2016, registrato alla Corte dei conti il 
15 dicembre 2016, Uffi cio di controllo atti Presidenza 
del Consiglio dei ministri, Ministeri giustizia e affari 
esteri - reg.ne prev. n. 3245, con il quale il prof. Pier 
Carlo Padoan è stato nominato Ministro dell’economia 
e delle fi nanze; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica in 
data 29 dicembre 2016, registrato alla Corte dei conti il 
2 gennaio 2017 - Uffi cio di controllo atti Presidenza del 
Consiglio dei ministri, Ministeri giustizia e affari esteri 
- reg.ne prev. n. 10, con il quale l’on. dott. Luigi Casero 
è stato nominato Sottosegretario di Stato all’economia e 
alle fi nanze; 

 Vista la delega di funzioni conferita all’on. dott. Luigi 
Casero con decreto del Ministro dell’economia e delle 
fi nanze del 13 gennaio 2017, approvata dal Consiglio 
dei ministri nella riunione del 14 gennaio 2017, a nor-
ma dell’art. 10, comma 3, della legge 23 agosto 1988, 
n. 400; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 gen-
naio 2017, registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 
2017, Uffi cio di controllo atti Presidenza del Consiglio 
dei ministri - reg.ne prev. n. 150, recante «Attribuzio-
ne del titolo di Vice Ministro al Sottosegretario di Stato 
presso il Ministero dell’economia e delle fi nanze on. dott. 
Luigi Casero»; 

 Ritenuto necessario integrare la delega di funzioni con-
ferita al Vice Ministro on. dott. Luigi Casero; 

  Decreta:    

  Art. 1.

     1. Il vice Ministro on. dott. Luigi Casero è delegato, 
a integrazione delle deleghe rilasciate con decreto mini-
steriale in data 13 gennaio 2017, per le questioni relative 
a: contenzioso valutario e attività fi nalizzata al contrasto 
del riciclaggio; disciplina della revisione legale e della 
gestione dei relativi registri ed elenchi. 

 Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi 
di controllo per la registrazione. 

 Roma, 23 febbraio 2017 

 Il Ministro: PADOAN   

  Registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 2017
Uffi cio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne 
prev. n. 695

  17A02485
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    DECRETO  16 marzo 2017 .

      Individuazione dei soggetti cui spettano, per l’anno di im-
posta 2016, le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 185, 
della legge 27 dicembre 2006, n. 296.    

     IL MINISTRO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE 

 Visto l’art. 1, comma 185, della legge 27 dicembre 
2006, n. 296, il quale dispone che, a decorrere dal 1° gen-
naio 2007, le associazioni che operano per la realizza-
zione o che partecipano a manifestazioni di particolare 
interesse storico, artistico e culturale, legate agli usi ed 
alle tradizioni delle comunità locali, sono equiparate ai 
soggetti esenti dall’imposta sul reddito delle società, in-
dicati dall’art. 74, comma 1, del testo unico delle imposte 
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubbli-
ca 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modifi cazioni, 
nonché sono esenti dagli obblighi stabiliti dal decreto del 
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 
successive modifi cazioni; 

 Visto l’art. 1, comma 186, della legge 27 dicembre 
2006, n. 296, il quale demanda al Ministro dell’econo-
mia e delle fi nanze di individuare con proprio decreto i 
soggetti a cui si rendono applicabili le disposizioni recate 
nell’art. 1, comma 185, della medesima legge n. 296 del 
2006, in termini tali da determinare un onere complessivo 
non superiore a 5 milioni di euro annui; 

 Visto il testo unico delle imposte sui redditi approvato 
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 
1986, n. 917, e successive modifi cazioni; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 set-
tembre 1973, n. 600, e successive modifi cazioni, recante 
«Disposizioni comuni in materia di accertamento delle 
imposte sui redditi»; 

 Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle fi -
nanze 8 novembre 2007, n. 228, pubblicato nella   Gazzet-
ta Uffi ciale   della Repubblica italiana 12 dicembre 2007, 
n. 288, recante «Regolamento concernente l’individua-
zione dei soggetti a cui si applicano le disposizioni del 
comma 185, dell’art. 1, della legge 27 dicembre 2006, 
n. 296»; 

 Visto il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle 
entrate del 14 dicembre 2007, pubblicato nella   Gazzet-
ta Uffi ciale   della Repubblica italiana 27 dicembre 2007, 
n. 299, recante «Approvazione del modello di domanda 
per l’ammissione ai benefi ci previsti dall’art. 1, com-
ma 185, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in favore 
delle associazioni senza fi ni di lucro»; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mi-
nistri 27 febbraio 2013, n. 67, recante «Regolamento 
di organizzazione del Ministero dell’economia e del-
le fi nanze, a norma degli articoli 2, comma 10  -ter  , e 
23  -quinquies  , del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, 
convertito, con modifi cazioni, dalla legge 7 agosto 
2012, n. 135»; 

 Considerata la necessità di individuare i soggetti be-
nefi ciari delle disposizioni di cui all’art. 1, comma 185, 
della predetta legge n. 296 del 2006, nel rispetto dell’one-
re complessivo a carico dello Stato fi ssato dal successivo 
comma 186; 

 Considerata la verifi ca effettuata dall’Agenzia delle 
entrate in sede d’istruttoria, in ordine alla sussistenza dei 
requisiti formali dei soggetti istanti, attraverso l’esame 
delle domande pervenute e certifi cata con la predispo-
sizione dell’elenco dei soggetti ritenuti idonei, redatto 
secondo i criteri indicati nel predetto decreto n. 228 del 
2007; 

 Rilevato che dalla stima effettuata dal Dipartimento 
delle fi nanze l’onere complessivo, per l’anno d’imposta 
2016, rispetta ampiamente il limite fi ssato dall’art. 1, 
comma 186, della citata legge n. 296 del 2006; 

  Decreta:    

  Art. 1.

     Per l’anno d’imposta 2016, le associazioni senza fi ne 
di lucro a cui si rendono applicabili le disposizioni re-
cate dall’art. 1, comma 185, della legge 27 dicembre 
2006, n. 296, sono individuate, senza pregiudizio per 
le eventuali ulteriori attività di accertamento, nell’elen-
co allegato, che forma parte integrante del presente 
decreto. 

 Il presente decreto sarà pubblicato nella   Gazzetta Uffi -
ciale   della Repubblica italiana. 

 Roma, 16 marzo 2017 

 Il Ministro: PADOAN     
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    DECRETO  20 marzo 2017 .

      Accertamento del periodo di mancato funzionamento del-
la Commissione tributaria provinciale di Novara.    

     IL DIRETTORE
   DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA  

 Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, 
recante disposizioni in materia di ordinamento degli or-
gani speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione 
degli uffi ci di collaborazione; 

 Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, 
recante disposizioni sul processo tributario; 

 Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, conver-
tito dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive mo-
difi cazioni, recante norme per la sistemazione di talune 
situazioni dipendenti da mancato od irregolare funziona-
mento degli uffi ci fi nanziari; 

 Visto il decreto ministeriale 17 luglio 2014 recante 
l’individuazione e le attribuzioni degli uffi ci di livello 
dirigenziale non generale dei dipartimenti del Ministero 
dell’economia e delle fi nanze, con particolare riguardo 
all’art. 4, comma 7, in materia di attribuzione di compe-
tenze alla direzione della giustizia tributaria; 

 Vista la nota n. 161 del 9 marzo 2017 con la quale l’uf-
fi cio di segreteria della commissione tributaria provin-
ciale di Novara ha comunicato il mancato funzionamen-
to della medesima commissione tributaria a causa dello 
sciopero generale nazionale di tutte le categorie pubbli-
che e private indetto per il giorno 8 marzo 2017 da alcune 
organizzazioni sindacali al quale ha aderito la totalità del 
personale dipendente; 

 Preso atto dell’impossibilità di assicurare il norma-
le funzionamento dei servizi istituzionali da parte della 
commissione tributaria provinciale di Novara il gior-
no 8 marzo 2017 per la motivazione suesposta; 

 Sentito il garante del contribuente per la regione Pie-
monte che con nota n. 207 del 13 marzo 2017 ha espresso 
«nulla osta» all’emanazione del provvedimento di accer-
tamento del mancato funzionamento in argomento; 

  Decreta:  

 è accertato il mancato funzionamento della Commis-
sione tributaria provinciale di Novara per il giorno 8 mar-
zo 2017. 

 Il presente decreto è pubblicato nella   Gazzetta Uffi ciale   
della Repubblica italiana. 

 Roma, 20 marzo 2017 

 Il direttore: SIRIANNI   

  17A02381

    DECRETO  20 marzo 2017 .

      Accertamento del periodo di irregolare funzionamento 
della Commissione tributaria provinciale di Frosinone.    

     IL DIRETTORE
   DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA  

 Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, 
recante disposizioni in materia di ordinamento degli or-
gani speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione 
degli uffi ci di collaborazione; 

 Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, 
recante disposizioni sul processo tributario; 

 Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, conver-
tito dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive mo-
difi cazioni, recante norme per la sistemazione di talune 
situazioni dipendenti da mancato od irregolare funziona-
mento degli uffi ci fi nanziari; 

 Visto il decreto ministeriale 17 luglio 2014 recante 
l’individuazione e le attribuzioni degli uffi ci di livello 
dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero 
dell’economia e delle fi nanze, con particolare riguardo 
all’art. 4, comma 7, in materia di attribuzione di compe-
tenze alla Direzione della giustizia tributaria; 

 Vista la nota e-mail del 9 marzo 2017 con la quale 
l’Uffi cio di segreteria della Commissione tributaria pro-
vinciale di Frosinone ha comunicato l’irregolare funzio-
namento della medesima Commissione il giorno 8 marzo 
2017 a causa dell’interruzione dell’erogazione di energia 
elettrica dalle ore 9,20 alle ore 15,00 da parte della Socie-
tà E-distribuzione, zona Frosinone; 

 Preso atto dell’impossibilità di assicurare il regola-
re funzionamento dei servizi istituzionali da parte della 
Commissione tributaria provinciale di Frosinone il gior-
no 8 marzo 2017 per la motivazione suesposta; 

 Sentito il Garante del contribuente per la Regione Lazio 
che con nota n. 326 del 15 marzo 2017 ha espresso il pa-
rere favorevole all’emanazione del provvedimento di ac-
certamento dell’irregolare funzionamento in argomento; 

  Decreta:  

 È accertato l’irregolare funzionamento della Com-
missione tributaria provinciale di Frosinone per il gior-
no 8 marzo 2017. 

 Il presente decreto è pubblicato nella   Gazzetta Uffi ciale   
della Repubblica italiana. 

 Roma, 20 marzo 2017 

 Il direttore: SIRIANNI   

  17A02382
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    DECRETO  23 marzo 2017 .

      Modifi che al decreto 4 settembre 1996. Seconda revisione 
semestrale degli Stati che consentono un adeguato scambio 
di informazioni in materia fi scale.    

     IL MINISTRO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE 

 Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, re-
cante modifi cazioni al regime fi scale degli interessi, pre-
mi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pub-
blici e privati; 

 Visto, in particolare, l’art. 6, comma 1, del citato decre-
to legislativo n. 239 del 1996, il quale stabilisce la non ap-
plicazione dell’imposta sostitutiva sugli interessi, premi 
ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici 
e privati, percepiti da soggetti residenti in Paesi che con-
sentono un adeguato scambio di informazioni; 

 Visto l’art. 11, comma 4, lettera   c)  , del menziona-
to decreto legislativo n. 239 del 1996, come modifi cato 
dall’art. 10, comma 2, lettera   b)  , del decreto legislativo 
14 settembre 2015, n. 147, il quale dispone che l’elenco 
degli Stati e territori di cui all’art. 6, comma 1, che con-
sentono un adeguato scambio di informazioni è aggiorna-
to con cadenza semestrale; 

 Visto l’art. 11, comma 5, del citato decreto legislativo 
n. 239 del 1996, il quale prevede che le disposizioni re-
cate nei decreti indicati al comma 4 possono essere mo-
difi cate con successivi decreti del Ministro delle fi nanze; 

 Visto il decreto del Ministro delle fi nanze del 4 settem-
bre 1996, pubblicato nella   Gazzetta Uffi ciale   n. 220 del 
19 settembre 1996, che ha approvato l’elenco degli Stati 
con i quali risulta attuabile lo scambio di informazioni ai 
sensi delle convenzioni per evitare la doppia imposizione 
sul reddito in vigore con la Repubblica italiana; 

 Vista la legge 7 luglio 2016, n. 137, pubblicata nella 
  Gazzetta Uffi ciale   n. 170 del 22 luglio 2016, recante rati-
fi ca ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della 
Repubblica italiana e la Santa Sede in materia fi scale, fat-
ta nella Città del Vaticano il 1° aprile 2015, con relativo 
scambio di note verbali del 20 luglio 2007, ed entrata in 
vigore il 15 ottobre 2016; 

 Vista la legge 3 novembre 2016, n. 212, pubblicata nel-
la   Gazzetta Uffi ciale   n. 274 del 23 novembre 2016, recan-
te ratifi ca ed esecuzione della Convenzione tra il Governo 
della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica 
del Cile per eliminare le doppie imposizioni in materia 
di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elu-
sioni fi scali, con protocollo, fatta a Santiago il 23 ottobre 
2015, ed entrata in vigore il 20 dicembre 2016; 

 Visto il protocollo di modifi ca dell’accordo dell’Unio-
ne europea con il Principato di Monaco che stabilisce mi-
sure equivalenti a quelle defi nite nella direttiva 2003/48/
CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da 
risparmio sotto forma di pagamenti di interessi, del 28 ot-
tobre 2015, in vigore dal 1° febbraio 2017; 

 Vista la legge 10 febbraio 2005, n. 19, pubblicata nella 
  Gazzetta Uffi ciale   n. 48 del 28 febbraio 2005, con la qua-
le è stata data adesione ed esecuzione alla Convenzione 
concernente la reciproca assistenza amministrativa in ma-
teria fi scale tra gli Stati membri del Consiglio d’Europa 
ed i Paesi membri dell’Organizzazione per la cooperazio-
ne e lo sviluppo economico - OCSE, con allegati, fatta a 
Strasburgo il 25 gennaio 1988, ed entrata in vigore per 
l’Italia il 1° maggio 2006; 

 Vista la legge 27 ottobre 2011, n. 193, pubblicata nella 
  Gazzetta Uffi ciale   n. 273 del 23 novembre 2011, con la 
quale è stata data adesione ed esecuzione al protocollo 
di modifi ca della precitata Convenzione, fatto a Pari-
gi il 27 maggio 2010, ed entrato in vigore per l’Italia il 
1° maggio 2012; 

 Tenuto conto che la suddetta convenzione, come emen-
data dal citato protocollo di modifi ca, è entrata in vigo-
re per Nauru e Niue, il 1° ottobre 2016, per Barbados, 
il 1° novembre 2016 e per Andorra, Saint Kitts e Nevis, 
Saint Vincent e Grenadine, Samoa e Uruguay, il 1° di-
cembre 2016; 

  Decreta:    

  Art. 1.
     1. Al decreto del Ministro delle fi nanze del 4 settem-

bre 1996, pubblicato nella   Gazzetta Uffi ciale    n. 220 del 
19 settembre 1996, l’art. 1 è sostituito dal seguente:  

  «Art. 1. — 1. Ai fi ni dell’applicazione delle disposi-
zioni indicate nell’art. 6, comma 1, del decreto legislativo 
1° aprile 1996, n. 239, gli Stati e territori con i quali è 
attuabile lo scambio di informazioni sono i seguenti:  

 A   lbania;  
  Alderney;  
  Algeria;  
  Andorra;  
  Anguilla;  
  Arabia Saudita;  
  Argentina;  
  Armenia;  
  Aruba;  
  Australia;  
  Austria;  
  Azerbaijan;  
  Bangladesh;  
  Barbados;  
  Belgio;  
  Belize;  
  Bermuda;  
  Bielorussia;  
  Bosnia Erzegovina;  
  Brasile;  
  Bulgaria;  
  Camerun;  



—  29  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 783-4-2017

  Canada;  
  Cile;  
  Cina;  
  Cipro;  
  Colombia;  
  Congo (Repubblica del Congo);  
  Corea del Sud;  
  Costa d’Avorio;  
  Costa Rica;  
  Croazia;  
  Curacao;  
  Danimarca;  
  Ecuador;  
  Egitto;  
  Emirati Arabi Uniti;  
  Estonia;  
  Etiopia;  
  Federazione Russa;  
  Filippine;  
  Finlandia;  
  Francia;  
  Georgia;  
  Germania;  
  Ghana;  
  Giappone;  
  Gibilterra;  
  Giordania;  
  Grecia;  
  Groenlandia;  
  Guernsey;  
  Herm;  
  Hong Kong;  
  India;  
  Indonesia;  
  Irlanda;  
  Islanda;  
  Isola di Man;  
  Isole Cayman;  
  Isole Cook;  
  Isole Faroe;  
  Isole Turks e Caicos;  
  Isole Vergini Britanniche;  
  Israele;  
  Jersey;  
  Kazakistan;  
  Kirghizistan;  
  Kuwait;  
  Lettonia;  
  Libano;  
  Liechtenstein;  

  Lituania;  
  Lussemburgo;  
  Macedonia;  
  Malaysia;  
  Malta;  
  Marocco;  
  Maurit  ius  ;  
  Messico;  
  Moldova;  
  Monaco;  
  Montenegro;  
  Montserrat;  
  Mozambico;  
  Nauru;  
  Nigeria;  
  Niue;  
  Norvegia;  
  Nuova Zelanda;  
  Oman;  
  Paesi Bassi;  
  Pakistan;  
  Polonia;  
  Portogallo;  
  Qatar;  
  Regno Unito;  
  Repubblica Ceca;  
  Repubblica Slovacca;  
  Romania;  
  Saint Kitts e Nevis;  
  Saint Vincent e Grenadine;  
  Samoa;  
  San Marino;  
  Santa Sede;  
  Senegal;  
  Serbia;  
  Seychelles;  
  Singapore;  
  Sint Maarten;  
  Siria;  
  Slovenia;  
  Spagna;  
  Sri Lanka;  
  Stati Uniti d’America;  
  Sud Africa;  
  Svezia;  
  Svizzera;  
  Tagikistan;  
  Taiwan;  
  Tanzania;  
  Thailandia;  
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  Trinitad e Tobago;  
  Tunisia;  
  Turchia;  
  Turkmenistan;  
  Ucraina;  
  Uganda;  
  Ungheria;  
  Uruguay;  
  Uzbekistan;  
  Venezuela;  
  Vietnam;  
  Zambia.».  

 Il presente decreto sarà pubblicato nella   Gazzetta Uffi -
ciale   della Repubblica italiana. 

 Roma, 23 marzo 2017 

 Il Ministro: PADOAN   

  17A02402

    DECRETO  23 marzo 2017 .

      Fissazione semestrale dei tassi di interesse per il paga-
mento differito dei diritti doganali (periodo 13 gennaio 2017 
- 12 luglio 2017).    

     IL MINISTRO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE 

 Visto l’art. 79 del testo unico delle disposizioni legisla-
tive in materia doganale approvato con il decreto del Pre-
sidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, come 
sostituito dall’art. 5, comma 2, della legge 25 luglio 2000, 
n. 213, con il quale, per il pagamento differito effettuato 
oltre il periodo di giorni trenta, si rende applicabile un 
interesse fi ssato semestralmente con decreto del Ministro 
delle fi nanze sulla base del rendimento netto dei buoni 
ordinari del Tesoro a tre mesi; 

 Visto l’art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, 
n. 300, che ha istituito il Ministero dell’economia e delle 
fi nanze, attribuendogli le funzioni dei Ministeri del te-
soro, del bilancio e della programmazione economica e 
delle fi nanze; 

 Atteso che occorre stabilire il saggio di interesse con 
decorrenza 13 gennaio 2017; 

 Sentita la Banca d’Italia; 

  Decreta:    

  Art. 1.
     1. Ai sensi dell’art. 79 del testo unico delle disposizioni 

legislative in materia doganale, approvato con il decreto 
del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, 
come sostituito dall’art. 5, comma 2, della legge 25 luglio 
2000, n. 213, il saggio di interesse per il pagamento dif-

ferito effettuato oltre il periodo di giorni trenta è stabilito 
nella misura dello 0,213 per cento annuo per il periodo 
dal 13 gennaio 2017 al 12 luglio 2017. 

 Il presente decreto sarà pubblicato nella   Gazzetta Uffi -
ciale   della Repubblica italiana. 

 Roma, 23 marzo 2017 

 Il Ministro: PADOAN   

  17A02420

    MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
ALIMENTARI E FORESTALI

  DECRETO  3 marzo 2017 .

      Modifi ca al decreto 5 maggio 2015 con il quale il laborato-
rio Fondazione Edmund Mach - Istituto agrario di San Mi-
chele all’Adige è stato autorizzato al rilascio dei certifi cati di 
analisi nel settore vitivinicolo.    

     IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE

PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE E DELL’IPPICA 

 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, re-
cante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle di-
pendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in partico-
lare l’art. 16, lettera   d)  ; 

 Vista la direttiva direttoriale 2016 della direzione ge-
nerale per la promozione della qualità agroalimentare e 
dell’ippica del 3 novembre 2016, in particolare l’art. 1, 
comma 5, con la quale i titolari degli uffi ci dirigenziali 
non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di in-
carico, sono autorizzati alla fi rma degli atti e dei prov-
vedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di 
competenza; 

 Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commis-
sione del 10 luglio 2009 recante alcune modalità di appli-
cazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio 
per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le 
pratiche enologiche e le relative restrizioni che all’art. 15 
prevede per il controllo delle disposizioni e dei limiti sta-
biliti dalla normativa comunitaria per la produzione dei 
prodotti vitivinicoli l’utilizzo di metodi di analisi descritti 
nella Raccolta dei metodi internazionali d’analisi dei vini 
e dei mosti dell’OIV; 

 Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parla-
mento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 
recante organizzazione dei mercati dei prodotti agrico-
li e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) 
n. 234/79, n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 e in par-
ticolare l’art. 80, dove è previsto che la Commissione 
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adotta, ove necessario, atti di esecuzione che stabilisco-
no i metodi di cui all’art. 75, paragrafo 5, lettera   d)  , per 
i prodotti elencati nella parte II dell’allegato VII e che 
tali metodi si basano sui metodi pertinenti raccomandati 
e pubblicati dall’Organizzazione internazionale della vi-
gna e del vino (OIV), a meno che tali metodi siano inef-
fi caci o inadeguati per conseguire l’obiettivo perseguito 
dall’Unione. 

 Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Par-
lamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre che 
all’art. 80, ultimo comma, prevede che in attesa dell’ado-
zione di tali metodi di esecuzione, i metodi e le regole 
da utilizzare sono quelli autorizzati dagli Stati membri 
interessati; 

 Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 che 
all’art. 146 prevede la designazione, da parte degli Stati 
membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi uffi -
ciali nel settore vitivinicolo; 

 Visto il decreto 5 maggio 2015, pubblicato nella   Gaz-
zetta Uffi ciale   della Repubblica italiana (serie generale) 
n. 128 del 5 giugno 2015 con il quale il laboratorio Fon-
dazione Edmund Mach - Istituto agrario di San Michele 
all’Adige, ubicato in San Michele all’Adige (TN), Via E. 
Mach n. 1 è stato autorizzato al rilascio dei certifi cati di 
analisi nel settore vitivinicolo; 

 Considerato che il citato laboratorio con nota del 
22 febbraio 2017 comunica di aver revisionato l’elenco 
delle prove di analisi; 

 Considerato che le prove indicate nell’elenco alle-
gato sono metodi di analisi raccomandati e pubblicati 
dall’Organizzazione internazionale della vigna e del 
vino (OIV); 

 Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 AC-
CREDIA è stato designato quale unico organismo italia-
no a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del 
mercato; 

 Ritenuta la necessità di sostituire l’elenco delle pro-
ve di analisi indicate nell’allegato del decreto 5 maggio 
2015; 

  Decreta:  

  Articolo unico  

  Le prove di analisi di cui all’allegato del decreto 5 mag-
gio 2015 per le quali il laboratorio Fondazione Edmund 
Mach - Istituto agrario di San Michele all’Adige, ubicato 
in San Michele all’Adige (TN), Via E. Mach n. 1, è auto-
rizzato sono sostituite dalle seguenti:  

  

Denominazione della prova Norma / metodo 
Rapporto isotopico 13C/12C dell'acido acetico estratto 
(ð¹³C) Isotopic ratio 13C/12C in extract acetic acid 
(ð¹³C) (da -40‰ a -9‰ vs V-PDB) - (from -40‰ to -9‰ 
vs V-PDB) 

RISOLUZIONE OIV-OENO 
510-2013 

Rapporto isotopico 180/160 dell'acqua ( 18O) Isotopic 
ratio 18O/16O in water (ð18O) (da -15‰ a +15‰ vs V-
SMOW) - (from -15‰ to +15‰ vs V-SMOW) 

RISOLUZIONE OIV-OENO 
511-2013 

Rapporto isotopico (D/H)I dell'etanolo, rapporto 
isotopico (D/H)II dell'etanolo, R dell'etanolo - Isotopic 
ratio (D/H)I in ethanol, Isotopic ratio (D/H)II in ethanol, 
R in ethanol (da 85 a 140 ppm per (DHI) - (from 85 to 

OIV-MA-BS-23 R2009 
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140 ppm for (DHI) 
Rapporto isotopico 13C/12C dell' etanolo ( 13C) -
Isotopic ratio 13C/12C in ethanol (ð¹³C) (da -40‰ a -
9‰ vs V-PDB) - (from -40‰ to -9‰ vs V-PDB) 

OIV-MA-BS-22 R2009 

Anidride solforosa libera, Anidride solforosa combinata, 
Anidride solforosa totale - Free sulfur dioxide, 
Combined sulfur dioxide, Total sulfur dioxide 

OIV-MA-AS323-04B R2009 

Fitofarmaci - Pesticides: Abamectin (B1a), Acephate, 
Acetamiprid, Acibenzolar-S-methyl, Allethrin, 
Ametocradin, Amisulbron, Atrazine, Azinphos-methyl, 
Azoxystrobin, Benalaxyl, Benthiavalicarb Isopropyl, 
Benzoximate, Bifenthrin, Bitertanol, Boscalid, 
Bromopropilate, Bromuconazole (sum), Bupirimate, 
Buprofezin, Captan, Carbaryl, Carbendazim, 
Carfentrazone Ethyl, Chlorantranilprole, 
Chlorfenvinphos, Chlorpyrifos, Chlorpyrifos-methyl, 
Chlozolinate, Clofentezine, Clothianidin, Cyanazine, 
Cyantraniliprole, Cyazofamid, Cyflufenamid, 
Cymoxanil, Cyproconazole, Cyprodinil, Diazinon, 
Dichlorvos, Dicrotophos, Diethofencarb, 
Difenoconazole, Dimethoate, Dimethomorph, 
Ditalimfos, Dodine, Emamectin Benzoate B1a, 
Epoxiconazole, Ethion, Ethirimol, Ethoprophos, 
Etofenprox, Etoxazole, Etrimfos, Fenamidone, 
Fenamiphos, Fenarimol, Fenazaquin, Fenbuconazole, 
Fenbutatin-oxide, Fenhexamid, Fenoxycarb, 
Fenpropathrin, Fenpropidin, Fenpyrazamide, 
Fenpyroximat, Fenthion, Flonicamid, Fluazifop-P-Butyl, 
Fluazinam, Fludioxonil, Fluopicolide, Fluopyram,
Fluquinconazole, Fluroxypyr, Flusilazole, Flutriafol, 
Fluvalinate Tau, Folpet, Fonofos, Heptenophos, 
Hexaconazole, Hexythiazox, Imazalil, Imidacloprid, 
Indoxacarb, Iprodione,Iprovalicarb, Kresoxim methyl, 
Malaoxon, Mandipropamid, Mecarbam, Mepanipyrim, 
Metalaxyl, Metamitron, Metazachlor, Methamidophos, 
Methiocarb, Methomyl, Methoxyfenozide, Metolachlor, 
Metrafenone, Metribuzin, Mevinphos, Monocrotophos, 
Myclobutanil, Nuarimol, Omethoate (expressed as 
dimethoate), Oxadixyl, Paclobutrazol, Paraoxon, 
Parathion-ethyl, Parathion-methyl, Penconazole, 
Pencycuron, Pendimethalin, Permethrin (sum of 
isomers), Piperonyl Butoxide, Pirimicarb, Pirimiphos-
methyl, Prochloraz, Procymidone, Profenofos, 

OIV-MA-AS323-08 R2012 
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Prometryn, Propargite, Propiconazole, Propoxur, 
Propyzamide, Proquinazid, Pyraclostrobin, Pyrazophos, 
Pyrethrins, Pyridaben, Pyridaphenthion, Pyrifenox, 
Pyrimethanil, Pyriproxyfen, Quinalphos, Quinoxyfen, 
Quizalofop-Ethyl, Simazine, Spinetoram, Spinosad (sum 
of Spinosyn A and Spinosyn D), Spirotetramat, 
Spiroxamine, Sulfotep, Tebuconazole, Tebufenozide, 
Tebufenpyrad, Terbuthylazine, Tetrachlorvinphos, 
Tetramethrin, Thiacloprid, Thiamethoxam, Thiodicarb, 
Thiophanate-methyl, Tolcofos methyl, Triadimefon, 
Triazophos, Trichlorfon, Trifloxystrobin, 
Triflumizole,Triflumuron, Vinclozolin, Zoxamide. 
Metanolo - Methanol OIV-MA-AS312-03A R2015 
Piombo - Lead OIV-MA-AS322-12 R2006 
Potassio, Calcio, Magnesio, Sodio, Ferro, Rame, Zinco, 
Manganese, Stronzio, Alluminio, Bario - Potassium, 
Calcium, Magnesium, Sodium, Iron, Copper, Zinc, 
Manganese, Strontium, Aluminium, Barium 

OIV-MA-AS322-13 R2013 

Acidità totale - Total acidity OIV-MA-AS313-01 R2015 
Acidità volatile - Volatile acidity OIV-MA-AS313-02 R2015 
Acido sorbico (1-35 mg/l) - Sorbic acid (1-35 mg/l) OIV-MA-AS313-20 R2006 
Ceneri – Ash OIV-MA-AS2-04 R2009 
Conta di lieviti totali, batteri lattici, batteri acetici (da 0 
ufc/g(mL) a 1,0E+10 ufc/g(mL)) - Count of total yeast, 
lactic bacteria, acetic bacetria (from 0 cfu/g(mL) to 
1,0E+10 cfu/g(mL)) 

OIV-MA-AS4-01 R2010 (ecluso 
par. 5.4 e 5.5) 

Estratto ridotto (da calcolo), Estratto non riduttore (da 
calcolo) - Reduced extract (calculated), Sugar-free 
extract (calculated) 

OIV-MA-AS2-03B R2012  

Estratto secco totale - Total dry extract OIV-MA-AS2-03B R2012 
Glucosio e fruttosio - Glucose and fructose OIV-MA-AS311-02 R2009 
Massa volumica e densità relativa a 20° C - Density and 
specific gravity at 20°C 

OIV-MA-AS2-01A p.to 5 
R2012 

pH – pH OIV-MA-AS313-12 R2011 
Rapporto isotopico 180/160 dell'acqua (ð18O) - Isotopic 
ratio 18O/16O in water (ð18O) ((da -15‰ a +15‰ vs V-
SMOW) - (from -15‰ to +15‰ vs V-SMOW)) 

OIV-MA-AS2-12 R2009 

Titolo alcolometrico volumico totale (da calcolo) - Total 
alcoholic strength by volume (calculated) 

OIV-MA-AS312-01A p.to 4B 
R2009 + OIV-MA-AS311-02 
R2009 
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Titolo alcolometrico volumico, titolo alcolometrico 
volumico effettivo - Alcoholic strenght by volume 

OIV-MA-AS312-01A p.to 4B 
R2009 

Glucosio e fruttosio dopo inversione – Glucose and 
fructose after inversion 

OIV-MA-AS311-02 R2009 + 
OIV-MA-AS2-03B 2012 

Rapporto isotopico 13C/12C della anidride carbonica 
(ð13C) - Isotopic ratio 13C/12C in carbon dioxide (ð13C) 
((da -70‰ a -7‰ vs V-PDB) - (from -70‰ to -7‰ vs 
V-PDB) 

OIV-MA-AS314-03 R2015 

Sovrapressione – Overpressure  
VINO: Rapporto isotopico (D/H)I dell'etanolo, rapporto 
isotopico (D/H)II dell'etanolo, R dell'etanolo - MOSTO: 
Rapporto isotopico (D/H)I dell'etanolo da fermentazione 
degli zuccheri, rapporto isotopico (D/H)II dell'etanolo da 
fermentazione degli zuccheri, R dell'etanolo da 
fermentazione degli zuccheri - WINE: Isotopic ratio 
(D/H)I in ethanol, Isotopic ratio (D/H)II in ethanol, R in 
ethanol - MUST: Isotopic ratio (D/H)I in ethanol from 
residual sugar fermentation, Isotopic ratio (D/H)II in 
ethanol from residual sugar fermentation, R in ethanol 
form residual sugar fermentation (da 85 a 140 ppm per 
(DHI) - (from 85 to 140 ppm for (DHI) 

OIV-MA-AS311-05 R2011 

VINO: Rapporto isotopico 13C/12C dell' etanolo (ð13C) 
- MOSTO: Rapporto isotopico 13C/12C dell' etanolo da 
fermentazione degli zuccheri (ð13C) - WINE: Isotopic 
ratio 13C/12C in ethanol (ð13C) - MUST: Isotopic ratio 
13C/12C in ethanol from residual sugar fermentation 
(ð13C) ((da -40‰ a -9‰ vs V-PDB) - (from -40‰ to -
9‰ vs V-PDB)) 

OIV-MA-AS312-06 R2001 
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    Il presente decreto è pubblicato nella   Gazzetta Uffi ciale   della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno 
successivo alla sua pubblicazione. 

  Roma, 3 marzo 2017 

 Il dirigente: POLIZZI   

  17A02326

    DECRETO  16 marzo 2017 .
      Iscrizione di varietà di girasole al relativo registro nazionale.    

     IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE 

 Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096 e successive modifi che e integrazioni, che disciplina l’attività semen-
tiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l’istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei 
registri di varietà aventi lo scopo di permettere l’identifi cazione delle varietà stesse; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella   Gazzetta Uffi ciale   della Re-
pubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, relativo all’istituzione dei «Registri obbligatori delle varietà»; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 recante il regolamento di esecuzione della 
legge 25 novembre 1971, n. 1096; 

 Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma 
dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 

 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l’art. 4, commi 1 e 2 e l’art. 16, comma 1; 

 Visto il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2013, n. 105, concernente il Regola-
mento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; 

 Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 13 febbraio 2014, registrato alla 
Corte dei conti, recante individuazione degli Uffi ci dirigenziali di livello non generale; 

 Viste le domande presentate ai fi ni della iscrizione delle varietà vegetali indicate nel dispositivo nei rispettivi 
registri nazionali; 

 Visti i risultati delle prove condotte per l’accertamento dei requisiti varietali previsti dalla normativa vigente; 
 Visti i pareri espressi dal Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante, Sezione sementi, di cui 

decreto ministeriale 30 giugno 2016, nella riunione del 27 febbraio 2017; 
 Ritenuto di dover procedere in conformità; 

  Decreta:  

  Articolo unico  

 Ai sensi dell’art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nel registro 
delle varietà dei prodotti sementieri, fi no al 31 dicembre 2027, le sotto elencate varietà di girasole, le cui descrizioni e 
i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero. 

 Girasole 

 Codice SIAN  Varietà  Responsabile della conservazione in purezza 
 16636  N6LE417  Nuseed Europe - UK 
 16632  9180DMR  Nuseed Europe - UK 

   
 Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella   Gazzetta Uffi ciale   

della Repubblica italiana. 
 Roma, 16 marzo 2017 

 Il direttore generale: GATTO   

  17A02327
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    DECRETO  16 marzo 2017 .

      Variazione del responsabile della conservazione in purezza.    

     IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE 

 Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l’attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 
24 che prevedono l’istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di 
permettere l’identifi cazione delle varietà stesse; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella   Gazzetta Uffi ciale   della Re-
pubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, relativo all’istituzione dei «Registri obbligatori delle varietà»; 

 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l’art. 4, commi 1 e 2 e l’art. 16 comma 1; 

 Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell’organizzazione di Governo a norma dell’art. 11 
della legge 15 marzo1997, n. 59; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, pubblicato nella   Gazzetta 
Uffi ciale   della Repubblica italiana n. 218 del 17 settembre 2013, concernente il regolamento di organizzazione del 
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; 

 Visti i decreti con i quali sono state iscritte, nel relativo registro, ai sensi dell’art. 19 della legge n. 1096/1971, 
le varietà indicate nel dispositivo, per la quale è stato indicato il nominativo del responsabile della conservazione in 
purezza; 

 Viste le richieste degli interessati, presentata tramite il SIAN (Sistema informativo agricolo nazionale) e volta a 
ottenere la variazione della responsabilità della conservazione in purezza delle varietà indicate nel dispositivo; 

 Attesa la necessità di modifi care i relativi decreti d’iscrizione; 

  Decreta:    

  Art. 1.
      La responsabilità della conservazione in purezza delle sotto riportate varietà, già assegnata ad altra ditta con 

precedente decreto, è attribuita al responsabile della conservazione in purezza a fi anco indicato:  

 Codice  Specie  Varietà  Vecchio responsabile della
conservazione in purezza 

 Nuovo responsabile della
conservazione in purezza 

 3577   Frumento duro   Colosseo  PRO.SE.ME. Srl  S.I.S. Società Italiana Sementi 
  4441   Frumento duro   Ciccio  PRO.SE.ME. Srl  S.I.S. Società Italiana Sementi 
  5459   Frumento duro   Cannizzo  PRO.SE.ME. Srl  S.I.S. Società Italiana Sementi 
  5461   Frumento duro   Concadoro  PRO.SE.ME. Srl  S.I.S. Società Italiana Sementi 
  5347   Frumento duro   Catervo  PRO.SE.ME. Srl  S.I.S. Società Italiana Sementi 
  11137   Frumento duro   Core  PRO.SE.ME. Srl  S.I.S. Società Italiana Sementi 
  11138   Frumento duro   Cantico  PRO.SE.ME. Srl  S.I.S. Società Italiana Sementi 
  11839   Frumento duro   Mimmo  PRO.SE.ME. Srl  S.I.S. Società Italiana Sementi 
  11835   Frumento duro   Credit  PRO.SE.ME. Srl  S.I.S. Società Italiana Sementi 
 11833  Frumento duro  Catasta  PRO.SE.ME. Srl  S.I.S. Società Italiana Sementi 
 12485  Frumento duro  Calò  PRO.SE.ME. Srl  S.I.S. Società Italiana Sementi 
 12483  Frumento duro  Oliver  PRO.SE.ME. Srl  S.I.S. Società Italiana Sementi 
 11840  Frumento duro  Coffa  PRO.SE.ME. Srl  S.I.S. Società Italiana Sementi 
 11834  Frumento duro  Simar  PRO.SE.ME. Srl  S.I.S. Società Italiana Sementi 
 13731  Frumento duro  Crivu  PRO.SE.ME. Srl  S.I.S. Società Italiana Sementi 
 15090  Frumento duro  Colarco  PRO.SE.ME. Srl  S.I.S. Società Italiana Sementi 
 15752  Frumento duro  Coleno  PRO.SE.ME. Srl  S.I.S. Società Italiana Sementi 
 16396  Frumento duro  Carato  PRO.SE.ME. Srl  S.I.S. Società Italiana Sementi 
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 Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella   Gazzetta Uffi ciale   
della Repubblica italiana. 

 Roma, 16 marzo 2017 

 Il direttore generale: GATTO 
   AVVERTENZA:   

  Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, 
né alla registrazione da parte dell’Uffi cio centrale del bilancio del Ministero dell’economia e delle fi nanze, art. 9 del decreto del Presidente della 
Repubblica n. 38/1998.    

  17A02328

    DECRETO  21 marzo 2017 .

      Riconoscimento dell’idoneità al Centro «Landlab S.r.l.» ad effettuare prove uffi ciali di campo, fi nalizzate alla produ-
zione di dati di effi cacia di prodotti fi tosanitari.    

     IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE 

 Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194 che, in attuazione della direttiva 91/414/CEE, disciplina 
l’immissione in commercio dei prodotti fi tosanitari; 

 Visti in particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell’art. 4 del predetto decreto legislativo 194/1995; 
 Visto il decreto del Ministro della sanità del 28 settembre 1995 che modifi ca gli allegati II e III del suddetto de-

creto legislativo 194/1995; 
 Visto il decreto interministeriale 27 novembre 1996 che, in attuazione del citato decreto legislativo 194/1995, 

disciplina i principi delle buone pratiche per l’esecuzione delle prove di campo e defi nisce i requisiti necessari al ri-
conoscimento uffi ciale dell’idoneità a condurre prove di campo fi nalizzate alla registrazione dei prodotti fi tosanitari; 

 Vista l’istanza presentata in data 3 giugno 2016 dal Centro «Landlab S.r.l.» con sede legale in via Quintarello, 
12/A - 36050 Quinto Vicentino (Vicenza); 

 Visto l’esito favorevole della verifi ca della conformità ad effettuare prove di campo a fi ni registrativi, fi nalizzate 
alla produzione di dati di effi cacia di prodotti fi tosanitari effettuata in data 30 novembre-1° dicembre 2016 presso il 
Centro «Landlab S.r.l.»; 

 Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell’organizzazione di Governo a norma dell’art. 11 
della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l’art. 4, commi 1 e 2 e l’art. 16, comma 1; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105 recante il regolamento di orga-
nizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell’art. 2, comma 10  -ter  , del decreto-
legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; 

 Visto il decreto ministeriale n. 1622 del 13 febbraio 2014 recante «Individuazione degli uffi ci dirigenziali non 
generali del Mipaaf, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 105 del 27 febbraio 2013»; 

 Considerato che il suddetto Centro ha dichiarato di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente, a far 
data dal 3 giugno 2016, a fronte di apposita documentazione presentata; 

  Decreta:    

  Art. 1.
      1. Il Centro «Landlab S.r.l.» con sede legale in via Quintarello, 12/A - 36050 Quinto Vicentino (Vicenza), è 

riconosciuto idoneo a proseguire nelle prove uffi ciali di campo con prodotti fi tosanitari volte ad ottenere le seguenti 
informazioni:  

 effi cacia dei prodotti fi tosanitari (di cui all’Allegato III, punto 6.2 del decreto legislativo 194/1995); 
 dati sulla comparsa o eventuale sviluppo di resistenza (di cui all’Allegato III, punto 6.3 del decreto legislativo 

194/1995); 
 incidenza sulla resa quantitativa e/o qualitativa (di cui all’Allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo 

194/1995); 
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 fi totossicità nei confronti delle piante e prodotti ve-
getali bersaglio (di cui all’Allegato III, punto 6.5 del de-
creto legislativo 194/1995); 

 osservazioni riguardanti gli effetti collaterali inde-
siderabili (di cui all’Allegato III, punto 6.6 del decreto 
legislativo 194/1995). 

  2. Il riconoscimento di cui al comma 1, riguarda le 
prove di campo di effi cacia di prodotti fi tosanitari nei se-
guenti settori di attività:  

 aree acquatiche; 
 aree non agricole; 
 colture arboree; 
 colture erbacee; 
 colture forestali; 
 colture medicinali ed aromatiche; 
 colture ornamentali; 
 colture orticole; 
 colture tropicali; 
 concia sementi; 
 conservazione post-raccolta; 
 diserbo; 
 entomologia; 
 microbiologia agraria; 
 nemetologia; 
 patologia vegetale; 
 produzione sementi.   

  Art. 2.
     1. Il mantenimento dell’idoneità di cui all’articolo pre-

cedente è subordinato alla verifi ca biennale in loco del 
possesso dei requisiti prescritti, da parte degli ispettori 
iscritti nell’apposita lista nazionale di cui all’art. 4, com-
ma 8, del citato decreto legislativo 194/1995. 

 2. Il Centro «Landlab S.r.l.» è tenuto a comunicare a 
questo Ministero l’indicazione precisa delle tipologie del-
le prove che andrà ad eseguire, nonché la loro localizza-
zione territoriale. 

 3. Il citato Centro è altresì tenuto a comunicare ogni 
eventuale variazione che interverrà rispetto a quanto dallo 
stesso dichiarato nell’istanza di riconoscimento, nonché a 
quanto previsto dal presente decreto.   

  Art. 3.
     1. Il presente decreto ha la validità di mesi ventiquat-

tro dalla data di ispezione effettuata in data 1° dicembre 
2016. 

 2. Il Centro «Landlab S.r.l.», qualora intenda conferma-
re o variare gli ambiti operativi di cui al presente decreto, 
potrà inoltrare apposita istanza, almeno sei mesi prima 
della data di scadenza, corredata dalla relativa documen-
tazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti. 

 3. I costi sono a carico del Centro richiedente. 
 Il presente decreto, ai sensi dell’art. 13 del decreto 

legislativo 196/2003, sarà oggetto di pubblicazione in 
ottemperanza agli obblighi di legge previsti dal decreto 
legislativo 33/2013. 

 Il presente decreto sarà pubblicato nella   Gazzetta Uffi -
ciale   della Repubblica italiana. 

 Roma, 21 marzo 2017 

 Il direttore generale: GATTO   

  17A02329

    DECRETO  22 marzo 2017 .

      Attuazione dell’articolo 26 del regolamento (UE) 
n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
26 febbraio 2014, concernente la defi nizione, la designazio-
ne, la presentazione, l’etichettatura e la protezione delle in-
dicazioni geografi che dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e 
che abroga il regolamento (CEE) n. 1601/1991 - Disciplinare 
di produzione «Vermut di Torino»/«Vermouth di Torino».    

     IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
   DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI

E DELLO SVILUPPO RURALE  

 Visto il regolamento (CE) n. 1308/2013 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 recante 
organizzazione comune dei mercati dei prodotti agrico-
li e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) 
n. 234/79, (CE) n. 1037/2001, e (CE) n. 1234/2007 del 
Consiglio; 

 Visto il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commis-
sione del 27 giugno 2008, recante modalità di applica-
zione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio 
relativo all’organizzazione comune del mercato vitivini-
colo, in ordine ai programmi nazionali di sostegno, agli 
scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai con-
trolli nel settore vitivinicolo e sue successive modifi che e 
integrazioni; 

 Visto il regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concer-
nente la defi nizione, la designazione, la presentazione, 
l’etichettatura e la protezione delle indicazioni geografi -
che dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e che abroga il 
regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio; 

 Visto l’art. 26 del regolamento (UE) n. 251/2014, che 
prevede l’automatica protezione delle denominazioni ge-
ografi che riconosciute ai sensi del regolamento (CEE) 
n 1601/1991 del Consiglio del 10 giugno 1991 e, ai fi ni 
della iscrizione nel registro elettronico delle indicazioni 
geografi che protette, la presentazione alla Commissione 
europea di un disciplinare di produzione contenente gli 
elementi di cui all’art. 10 del medesimo regolamento; 

 Visto l’allegato II del richiamato regolamento (CEE) 
n. 1601/1991, che individua il «Vermut di Torino» come 
denominazione geografi ca; 

 Vista l’istanza di registrazione dell’Indicazione geo-
grafi ca «Vermut di Torino»/«Vermouth di Torino», nel 
predetto registro elettronico delle indicazioni geografi che 
protette, presentata dalla Federazione italiana industriali 
produttori, esportatori ed importatori di vini, vini spu-
manti, aperitivi, acquaviti, liquori, sciroppi, aceti ed affi ni 
(Federvini), per il tramite della Regione Piemonte; 
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 Vista la proposta di disciplinare allegata all’istanza del-
la Federvini contenente gli elementi richiesti dall’art. 10 
del regolamento (UE) n. 251/2014 la cui approvazione 
e trasmissione alla Commissione europea è necessaria ai 
fi ni della suddetta registrazione; 

 Considerato che la proposta di disciplinare in parola 
è stata esaminata dal Ministero delle politiche agricole 
alimentari e forestali con tutte le parti interessate in spe-
cifi che riunioni, raggiungendo un’ampia condivisione nel 
corso della pubblica audizione tenutasi a Torino il gior-
no 16 dicembre 2016 presso la Regione Piemonte; 

 Ritenuto, pertanto, che sussistono i presupposti giuri-
dici e le condizioni per accogliere la predetta richiesta; 

  Decreta:    

  Art. 1.

      Riconoscimento    

     1. Ai fi ni della iscrizione comunitaria di cui all’art. 26 
del regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo 
e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, è approvato il disci-
plinare di produzione della indicazione geografi ca «Ver-
mut di Torino»/«Vermouth di Torino», riportato nell’alle-
gato A, parte integrante del presente provvedimento.   

  Art. 2.

      Deroghe per la produzione fuori zona    

     1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e fo-
restali per tener conto delle situazioni tradizionali di pro-
duzione, rilascia autorizzazioni individuali, ove ne ricor-
rano le condizioni di cui al comma 2, per l’elaborazione, 
l’imbottigliamento e il confezionamento del «Vermut di 
Torino»/«Vermouth di Torino» al di fuori della zona di 
produzione. 

  2. I produttori interessati, ai fi ni del rilascio delle auto-
rizzazioni, presentano, entro sessanta giorni dalla data di 
pubblicazione del presente decreto, richiesta al Ministero 
delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzio-
ne generale delle politiche internazionali e dell’Unione 
europea - Uffi cio PIUE VII, corredata da idonea docu-
mentazione atta a provare almeno una delle seguenti 
condizioni:  

 la produzione di Vermut con l’indicazione geogra-
fi ca «Torino», da almeno 25 anni antecedenti l’entrata in 
vigore del presente disciplinare; 

 l’attività di produzione di Vermut, all’interno della 
Provincia di Torino, risalente ad almeno venticinque anni 
antecedenti l’entrata in vigore del presente disciplinare, 
anche se successivamente trasferita per fusione o incor-
porazione ad altra azienda; 

 il possesso di un marchio registrato, legato storica-
mente e geografi camente alla produzione di Vermut in 
Piemonte, da almeno 25 anni antecedenti l’entrata in vi-
gore del presente disciplinare.   

  Art. 3.
      Norme transitorie    

     1. Al fi ne di consentire l’adeguamento alle disposi-
zioni tecnico-produttive e qualitative è permessa, ai pro-
duttori interessati, la produzione della IG «Vermut di 
Torino»/«Vermouth di Torino» in difformità dell’allegato 
disciplinare, per la sola prescrizione del grado alcolico 
minimo, fi no al 31 luglio 2019 e la relativa immissione al 
consumo entro il 31 dicembre 2019. 

 2. Le produzioni della IG «Vermut di Torino»/«Vermouth 
di Torino» non conformi all’allegato disciplinare, in gia-
cenza presso gli stabilimenti produttivi e depositi com-
merciali alla data di pubblicazione del presente decreto, 
possono essere immessi al consumo fi no ad esaurimento 
scorte. 

 Il presente decreto è pubblicato nella   Gazzetta Uffi ciale   
della Repubblica italiana. 

 Roma, 22 marzo 2017 

 Il Capo del Dipartimento: BLASI   
  

  ALLEGATO  A 

     DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELL’INDICAZIONE GEOGRAFICA
«VERMUT DI TORINO»/«VERMOUTH DI TORINO» 

    a)   Denominazione.  
 L’indicazione geografi ca «Vermut di Torino» o «Vermouth di To-

rino» è riservata al vermut che risponde alle condizioni ed ai requisiti 
stabiliti dal presente disciplinare di produzione. 
    b)   Descrizione del prodotto.  

  All’atto dell’immissione al consumo il Vermut di Torino deve ri-
spondere alle seguenti caratteristiche organolettiche e analitiche:  

 colore: bianco (da bianco a giallo paglierino fi no a giallo am-
brato) e rosso (in tutte tipologie e tonalità); le singole caratteristiche 
sono legate agli apporti cromatici determinati dai vini e/o dalle sostanze 
aromatizzanti e dall’eventuale impiego di caramello; 

 odore: intenso e complesso, aromatico, balsamico, armonico tal-
volta fl oreale o speziato; 

 sapore: morbido, equilibrato tra le componenti amara, indotta 
dalla caratteristica aromatica dell’Artemisia, e dolce, che varia a secon-
da delle diverse tipologie zuccherine; 

 titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 16 % vol. 
e inferiore a 22 % vol. 

 All’atto dell’immissione in consumo il prodotto non deve presenta-
re sovrappressione dovuta ad anidride carbonica in soluzione. 
    c)   I particolari processi produttivi e le relative specifi che.  

 Il Vermut di Torino è il vino aromatizzato ottenuto in Piemonte a 
partire da uno o più prodotti vitivinicoli italiani, aggiunto di alcole, aro-
matizzato prioritariamente da Artemisia spp. unitamente ad altre erbe, 
spezie ed eventuali sostanze aromatizzanti ammesse dalla normativa 
vigente. 

 I principi aromatici possono essere estratti mediante le tecnologie 
disponibili, utilizzando come supporto, singolarmente o congiuntamen-
te, acqua, soluzioni idroalcoliche, vino, alcol. 

  Per l’edulcorazione possono essere utilizzati esclusivamente:  
 zucchero di fabbrica, zucchero bianco, zucchero bianco raffi na-

to, zucchero liquido, zucchero liquido invertito, sciroppo di zucchero 
invertito, quali defi niti dalla direttiva 2001/111/CE; 

 mosto di uve, mosto di uve concentrato e mosto di uve concen-
trato rettifi cato, quali defi niti dall’allegato VII, parte II, punti 10, 13 e 
14, del regolamento (UE) n. 1308/2013; 
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 zucchero caramellato, vale a dire il prodotto ottenuto esclusiva-
mente mediante riscaldamento controllato del saccarosio, senza aggiun-
ta di basi, di acidi minerali o di altri additivi chimici; 

 miele, quale defi nito dalla direttiva 2001/110/CE del Consiglio. 
 Il Vermut di Torino può essere colorato esclusivamente con il ca-

ramello (E 150). 
 Il Vermut di Torino deve essere immesso in consumo in bottiglie di 

vetro nelle seguenti capacità: 50 ml - 375 ml - 500 ml - 750 ml - 1.000 
ml - 1.500 ml - 3.000 ml, salvo capienze diverse previste dalle normati-
ve dei paesi importatori. 

 Per la chiusura delle bottiglie è vietato l’impiego del tappo a 
corona. 

 Nella designazione, presentazione ed etichettatura è vietato l’uso 
di nomi di luoghi geografi ci che facciano riferimento a comuni, frazioni, 
zone, comprese nella zona di produzione. 

 È consentito, nella designazione e presentazione del Vermut di To-
rino, impiegare il termine «Superiore» a condizione che il prodotto ab-
bia un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 17 % vol., 
sia composto di vino prodotto nella Regione Piemonte, pari ad almeno 
il 50 % in volume del prodotto fi nito, e sia aromatizzato con l’utilizzo, 
non esclusivo, di erbe aromatiche – diverse dall’Assenzio - coltivate e/o 
raccolte nella regione Piemonte o di sostanze aromatizzanti o prepara-
zioni aromatiche da esse derivate. 

 Nella lista degli ingredienti, eventualmente presente, è possibile 
indicare il riferimento al vino o ai vini di base impiegati, fornendo le 
specifi cazioni delle denominazioni d’origine e/o delle indicazioni geo-
grafi che, qualora esse rappresentino almeno il 20% in volume del pro-
dotto fi nito. 

 Nell’ambito delle informazioni volontarie al consumatore, previ-
ste all’art. 36 del regolamento (UE) n. 1169/2011, e con le caratteristi-
che grafi che consentite, può essere riportato l’impiego di vini a DOC e 
DOCG, prodotti nella Regione Piemonte, a condizione che la percentua-
le minima di ciascun vino citato sia pari ad almeno il 20 % in volume 
del prodotto fi nito. 

  La denominazione di vendita può essere integrata con una delle 
seguenti diciture riguardanti il tenore di zuccheri:  

 «extra secco» o «extra dry»: per i prodotti il cui tenore è inferio-
re a 30 grammi per litro; 

 «secco» o «dry»: per i prodotti il cui tenore è inferiore a 50 
grammi per litro; 

 «dolce»: per i prodotti il cui tenore è pari o superiore a 130 
grammi per litro. 

 È consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi 
o ragioni sociali o marchi privati, purché non traggano in inganno il 
consumatore. 

 Per ogni altro aspetto legato alla produzione valgono le regole in 
materia di vini aromatizzati fi ssate dalla normativa vigente e dalle riso-
luzioni adottate dall’OIV. 
    d)   La delimitazione della zona geografi ca interessata.  

 La zona di produzione e di confezionamento comprende l’intero 
territorio della Regione Piemonte. 
    e)   Gli elementi che giustifi cano il legame di cui all’art. 2, punto 3 del 
regolamento (UE) n. 251/2014.  

 La richiesta di riconoscimento trova la sua giustifi cazione nella re-
putazione e nell’origine del prodotto. 

 Il Vermut di Torino, infatti, è conosciuto nel mondo per la tradi-
zione e la storicità della produzione che si avvia in Piemonte a partire 
dalla fi ne del XVIII secolo. Nonostante il nome Vermut possa trarre in 
inganno, si tratta di prodotto tradizionale italiano sia per invenzione 
che per produzione. Le varianti della denominazione più frequenti sono 
Vermouth e Vermut; si cita anche l’uso di Vermuth, mentre non risulta 
utilizzato il termine Vermout. La sua origine è piemontese, e precisa-
mente torinese. 

 Molte delle erbe aromatiche, utilizzate storicamente nella pro-
duzione del Vermut di Torino, sono di ampia diffusione sul territorio 
piemontese come pure lo è l’ingrediente caratterizzante:    l’Artemisia 
absinthium e/o pontica   . 

 Ma l’assenzio non è che l’attore principale di un folto gruppo di 
erbe aromatiche di antica raccolta e coltivazione in Piemonte tra cui 
achillea, camomilla, issopo, santoreggia, maggiorana, salvia sclarea, 
sambuco, timo, e di spezie quali cannella, cardamomo, chiodi di garofa-
no, coriandolo, noce moscata, vaniglia, zafferano, e molte altre ancora, 
che conferiscono i profumi e i sapori inimitabili del Vermut di Torino. 

 Tradizionalmente i vini base per la preparazione del Vermut di To-
rino erano prioritariamente piemontesi e, tra questi, il Moscato di Ca-
nelli era particolarmente richiesto per il suo apporto aromatico e per 
la componente dolce del prodotto. Analogamente erano utilizzati i vini 
bianchi di altre zone del Piemonte prodotti nell’area alessandrina di 
Gavi e del Tortonese (vitigno Cortese), i vini bianchi romagnoli, i vini 
bianchi di Puglia, di Sicilia e di Sardegna. 

 La fama del Vermut è indissolubilmente legata al Piemonte ed a 
Torino in particolare, dove, alla fi ne del 1700, la preparazione di questo 
vino aromatizzato era una vera e propria arte. 

 Nel secolo XVIII, in Torino ed in altre località limitrofe, si svi-
luppò una vera e propria aristocrazia di vermuttieri grazie ai quali, in 
misura e modi diversi, la diffusione del Vermut di Torino divenne inter-
nazionale raggiungendo in tutto il mondo grande rinomanza. 

 Torino divenne la città più rinomata, a livello mondiale, per l’ela-
borazione del Vermut di Torino e dei vini aromatizzati in generale. 

 Tra il 1700 ed il 1800 infatti, il Piemonte, appartenente agli Stati 
ereditari della Casata di Savoia, rappresentava un territorio di eccellenza 
gastronomica. 

 Fu grazie ai primi coraggiosi imprenditori piemontesi che il Ver-
mut di Torino venne addirittura esportato oltre confi ne a partire dalla 
prima metà dell’Ottocento. In Francia il nome diventò «Vermouth» e, 
con questa denominazione, acquistò rinomanza nel Regno sabaudo. 

 La fama di questo prodotto divenne così indissolubilmente legata 
al Piemonte ed a Torino dove l’attività commerciale dei maestri artigia-
ni vermuttieri si sviluppò, prolifi cò ed assunse, con il tempo, notevoli 
dimensioni produttive a testimonianza dell’importante ruolo economico 
ormai assunto da questo prodotto tipico. 

 La combinazione degli ingredienti e la tecnica di produzione sono 
state nel tempo tramandate da una generazione all’altra, con gusti e va-
lenze peculiari che si ritrovano nelle ricette che ogni azienda conserva 
gelosamente. Si è assistito all’evoluzione delle tecniche di lavorazione, 
le nuove hanno affi ancato le più antiche e la loro coesistenza continua 
ancora oggi a preservare e a valorizzare la tradizionale produzione. 

    g)   L’indicazione della materia prima principale da cui si ricava il 
Vermut di Torino.  

  Le materie prime caratterizzanti l’indicazione geografi ca sono:  

   A)   Le piante appartenenti alle diverse specie di Artemisia uti-
lizzate per l’aromatizzazione del Vermut di Torino, o per la produzione 
di sostanze aromatizzanti o preparazioni aromatiche da utilizzarsi per 
l’aromatizzazione del Vermut di Torino, devono essere coltivate e/o rac-
colte nell’intero territorio della Regione Piemonte. 

 Tra i diversi generi di Artemisia utilizzabili è obbligatoria la pre-
senza delle specie    absinthium    e/o    pontica   . La quantità minima di Ar-
temisia utilizzata è 0,5 g di pianta essiccata (sommità fi orite)/litro di 
prodotto fi nito. 

   B)   I prodotti vitivinicoli italiani, defi niti all’allegato II, parte IV, 
punto 5, nonché all’allegato VII, parte II, punti 1 e 3 del regolamento 
(UE) n. 1308/2013. 

    h)   Il nome e l’indirizzo delle autorità o degli organismi che verifi cano il 
rispetto delle disposizioni del disciplinare di produzione.  

 Da individuare.   

  17A02417
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    MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

  DECRETO  7 dicembre 2016 .

      Disciplinare tipo per il rilascio e l’esercizio dei titoli mine-
rari per la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi 
liquidi e gassosi in terraferma, nel mare territoriale e nella 
piattaforma continentale.    

     IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

 Visto il regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, recante 
norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e 
la coltivazione delle miniere; 

 Vista la legge 11 gennaio 1957, n. 6, recante norme sul-
la ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi 
e, in particolare, l’art. 40 che istituisce, alle dipendenze 
dell’allora Ministero dell’industria e del commercio, 
l’Uffi cio nazionale minerario per gli idrocarburi avente 
la competenza specifi ca per la materia degli idrocarburi 
liquidi e gassosi, con Sezioni a Bologna, Roma e Napoli; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 apri-
le 1959, n. 128, recante norme di polizia delle miniere e 
delle cave; 

 Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613, recante norme 
sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gas-
sosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 
24 maggio 1979, n. 886, recante integrazione ed adegua-
mento delle norme di polizia delle mineraria e delle cave, 
contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 
9 aprile 1959, n. 128, al fi ne di regolare le attività di pro-
spezione, di ricerca e di coltivazione degli idrocarburi nel 
mare territoriale e nella piattaforma continentale; 

 Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive mo-
difi cazioni, recante norme in materia di procedimen-
to amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi; 

 Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9, recante norme per 
l’attuazione del piano energetico nazionale; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 apri-
le 1994, n. 484, recante la disciplina dei procedimenti di 
conferimento dei permessi di prospezione o ricerca e di 
concessione di coltivazione di idrocarburi in terraferma 
ed in mare; 

 Visto il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, 
di attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla si-
curezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive 
per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla 
sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a 
cielo aperto o sotterranee; 

 Visto il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, 
di attuazione della direttiva 94/22/CEE relativa alle con-
dizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla 
prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi; 

 Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e suc-
cessive modifi cazioni, che ha dettato nuove disposizioni 
circa il conferimento di funzioni e compiti amministrativi 
dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione 
del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

 Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 443, che 
ha dettato disposizioni correttive ed integrative al decreto 
legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 

 Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, 
di attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme 
comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma 
dell’art. 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144; 

 Visto l’Accordo del 24 aprile 2001 fra il Ministro 
dell’industria, del commercio e dell’artigianato, le regio-
ni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulle mo-
dalità procedimentali da adottare per l’intesa tra lo Stato e 
le Regioni, in materia di funzioni amministrative relative 
a prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in ter-
raferma, ivi comprese quelle di polizia mineraria; 

 Vista la legge 20 agosto 2004, n. 239, recante riordino 
del settore energetico, nonché delega al Governo per il 
riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia; 

 Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recan-
te norme in materia ambientale, e le successive modifi ca-
zioni, intervenute in particolare con il decreto legislativo 
26 agosto 2010, n. 128; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 
14 maggio 2007, n. 78 recante il regolamento per il ri-
ordino degli organismi operanti presso il Ministero dello 
sviluppo economico, che ha istituito la Commissione per 
gli idrocarburi e le risorse minerarie (CIRM); 

 Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di attua-
zione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, recante 
norme in materia di tutela della salute e della sicurezza 
nei luoghi di lavoro ed il decreto legislativo 3 agosto 
2009, n. 106, recante disposizioni integrative e correttive; 

 Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizio-
ni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle impre-
se, nonché in materia di energia; 

 Visto il decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 re-
cante riassetto della normativa in materia di ricerca e col-
tivazione delle risorse geotermiche, a norma dell’art. 27, 
comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99 che, in par-
ticolare, all’art. 1, comma 7, ha disposto l’aggiunta, alla 
denominazione di Uffi cio nazionale minerario per gli 
idrocarburi, delle parole «e le georisorse»; 

 Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito 
con modifi cazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 recante 
disposizioni urgenti in materia di semplifi cazione e svi-
luppo e successive modifi che; 

 Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito 
con modifi cazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, re-
cante misure urgenti per la crescita del Paese; 

 Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, con-
vertito con modifi cazioni dalla legge 11 novembre 2014, 
n. 164, recante misure urgenti per l’apertura dei cantieri, 
la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione 
del Paese, la semplifi cazione burocratica, l’emergenza del 
dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività pro-
duttive e successive modifi che; 
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 Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante di-
sposizioni per la formazione del bilancio annuale e plu-
riennale dello Stato (Legge di stabilità 2015) e, in parti-
colare, l’art. 1, commi 552 e 553 che modifi cano l’art. 57 
del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con 
modifi cazioni, dalla legge n. 35/2012, al fi ne di sempli-
fi care la realizzazione delle opere strumentali alle infra-
strutture energetiche strategiche e di promuovere i rela-
tivi investimenti e le connesse ricadute anche in termini 
occupazionali; 

 Visto il decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105 di 
attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo 
del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze 
pericolose; 

 Visto il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 145 di 
attuazione della direttiva 2013/30/UE sulla sicurezza del-
le operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che 
modifi ca la direttiva 2004/35/CE; 

 Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante dispo-
sizioni per la formazione del bilancio annuale e plurien-
nale dello Stato (Legge di stabilità 2016) ed in particolare 
l’art. 1, commi 239, 240, 241 e 242; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini-
stri 5 dicembre 2013, recante il regolamento di organizza-
zione del Ministero dello sviluppo economico; 

 Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 
17 luglio 2014, di individuazione e organizzazione degli 
uffi ci dirigenziali di livello non generale; 

 Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economi-
co 25 marzo 2015 recante aggiornamento del disciplinare 
tipo in attuazione dell’art. 38 del decreto-legge 12 set-
tembre 2014, n. 133, convertito, con modifi cazioni, dalla 
legge 11 novembre 2014, n. 164; 

 Visto il decreto direttoriale 15 luglio 2015, recante pro-
cedure operative di attuazione del decreto ministeriale 
25 marzo 2015 e modalità di svolgimento delle attività di 
prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi 
e gassosi e dei relativi controlli; 

 Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 
30 ottobre 2015 con il quale sono state delegati al diretto-
re generale per la sicurezza dell’approvvigionamento e le 
infrastrutture energetiche i compiti e le risorse fi nanziarie 
necessari all’espletamento delle funzioni di regolamen-
tazione riguardanti lo sviluppo economico delle risorse 
minerarie ed energetiche, compresi il rilascio delle licen-
ze e la gestione dei ricavi, in base a quanto disposto dal 
decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 145; 

 Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 
30 ottobre 2015 recante modifi che al decreto ministeriale 
17 luglio 2014 di individuazione degli uffi ci dirigenziali 
di livello non generale; 

 Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 
30 settembre 2016 con cui è stata ricostituita la CIRM, 
riorganizzando le tre Sezioni: la Sezione   a)   e   b)   sono sta-
te mantenute nell’ambito della Direzione generale per la 
sicurezza - UNMIG (di seguito DGS-UNMIG) e la Sezio-
ne   c)   è stata invece assegnata alla Direzione generale per 
la sicurezza dell’approvvigionamento e le infrastrutture 
energetiche (di seguito DGSAIE), date le nuove compe-
tenze da questa acquisite; 

 Ritenuto necessario provvedere all’aggiornamento del 
disciplinare tipo di cui al decreto del Ministro dello svi-
luppo economico 25 marzo 2015, per tenere conto delle 
nuove norme in materia di prospezione ricerca e coltiva-
zione di idrocarburi 

  E M A N A
    il seguente decreto:    

  Capo  I 
  FINALITÀ, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

  Art. 1.
      Finalità e ambito di applicazione    

     1. Il presente decreto stabilisce, nell’ambito delle com-
petenze del Ministero, le modalità di conferimento dei 
titoli concessori unici, dei permessi di prospezione, di 
ricerca e delle concessioni di coltivazione di idrocarburi 
liquidi e gassosi nella terraferma, nel mare territoriale e 
nella piattaforma continentale, nonché le modalità di eser-
cizio delle attività nell’ambito degli stessi titoli minerari.   

  Art. 2.
      Defi nizioni    

       a)   «Permesso di prospezione»: titolo non esclusivo 
che consente le attività di prospezione, rilasciato ai sensi 
dell’art. 3 della legge n. 9/1991; 

   b)   «permesso di ricerca»: titolo esclusivo che consente 
le «attività di ricerca», rilasciato ai sensi dell’art. 6 della 
legge n. 9/1991 e s.m.i.; 

   c)   «concessione di coltivazione»: titolo esclusivo che 
consente le attività di sviluppo e coltivazione di un giaci-
mento di idrocarburi liquidi e gassosi, rilasciato ai sensi 
dell’art. 9 della legge n. 9/1991 e s.m.i.; 

   d)   «attività di prospezione»: attività consistente in ri-
lievi geografi ci, geologici, geochimici e geofi sici eseguiti 
con qualunque metodo e mezzo, escluse le perforazioni 
meccaniche di ogni specie, ad eccezione dei sondaggi ge-
otecnici e geognostici, intese ad accertare la natura del 
sottosuolo e del sottofondo marino; 

   e)   «attività di ricerca»: insieme delle operazioni vol-
te all’accertamento dell’esistenza di idrocarburi liquidi e 
gassosi, comprendenti le attività di indagini geologiche, 
geotecniche, geognostiche, geochimiche e geofi siche, 
eseguite con qualunque metodo e mezzo, nonché le at-
tività di perforazione meccanica, previa acquisizione 
dell’autorizzazione di cui all’art. 1, commi 78 e 80 della 
legge n. 239/2004, come sostituiti dall’art. 27 della legge 
n. 99/2009; 

   f)   «attività di coltivazione»: insieme delle operazio-
ni necessarie per la produzione di idrocarburi liquidi e 
gassosi; 

   g)   «titolo concessorio unico»: titolo minerario esclu-
sivo per la ricerca e la coltivazione di idrocarburi liqui-
di e gassosi, conferito ai sensi dell’art. 38, comma 5, del 
decreto-legge n. 133/2014, convertito con modifi cazioni 
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dalla legge n. 164/2014, sulla base di un programma ge-
nerale dei lavori, articolato in una prima fase di ricerca e 
in una successiva fase di coltivazione; 

   h)   «fase di ricerca»: nell’ambito del titolo concessorio 
unico, fase dell’attività che consiste nell’insieme delle 
operazioni volte all’accertamento dell’esistenza di idro-
carburi liquidi e gassosi, comprendenti le attività di inda-
gini geologiche, geotecniche, geognostiche, geochimiche 
e geofi siche, eseguite con qualunque metodo e mezzo, 
nonché le attività di perforazioni meccaniche; 

   i)   «fase di coltivazione»: nell’ambito del titolo con-
cessorio unico, insieme delle operazioni necessarie per 
la produzione di idrocarburi liquidi e gassosi che inizia 
dopo il riconoscimento del rinvenimento di idrocarburi e 
l’attestazione del passaggio di fase; 

   j)   «giacimento»: formazione rocciosa sotterranea co-
stituita da uno o più livelli contenenti idrocarburi tale da 
consentire tecnicamente ed economicamente la coltiva-
zione mineraria; 

   k)   «CIRM»: Commissione per gli idrocarburi e le ri-
sorse minerarie del Ministero dello sviluppo economi-
co, istituita con decreto del Presidente della Repubblica 
14 maggio 2007, n. 78; 

   l)   «mare continentale»: mare sul quale lo Stato italiano 
esercita la propria sovranità costituito dalle acque interne, 
acque territoriali, acque della zona economica esclusiva, 
della zona di protezione ecologica e della piattaforma 
continentale, come indicate dallo Stato italiano, confor-
memente alla convenzione delle Nazioni Unite sul diritto 
del mare del 10 dicembre 1982, ratifi cata dalla legge 2 di-
cembre 1994 n. 689; 

   m)   «Ministero»: le direzioni generali del Ministero 
dello sviluppo economico, individuate in base alle com-
petenze defi nite nel decreto direttoriale di cui all’art. 20, 
comma 6; 

   n)   «progetti sperimentali»: progetti sperimentali di 
coltivazione di giacimenti fi nalizzati alla produzione di 
idrocarburi subordinata alla dimostrazione dell’assenza 
di effetti di subsidenza dell’attività sulla costa, sull’equi-
librio dell’ecosistema e sugli insediamenti antropici di cui 
all’art. 8, comma 1  -bis  , del decreto-legge n. 112/2008, 
convertito con modifi cazioni dalla legge n. 133/2008 e 
s.m.i.; 

   o)   «Regione»: Regione a statuto ordinario con cui il 
Ministero perviene ad intesa per le determinazioni da as-
sumere in materia di prospezione, ricerca e coltivazione 
idrocarburi in terraferma; 

   p)   «Sezione UNMIG»: uffi ci dirigenziali della DGS-
UNMIG del Ministero nonché autorità di vigilanza per 
l’applicazione delle norme di polizia mineraria, in mate-
ria di sicurezza dei luoghi di lavoro e di tutela della salu-
te dei lavoratori addetti alle attività minerarie di prospe-
zione, ricerca e coltivazione, ai sensi degli articoli 4 e 5 
del decreto del Presidente della Repubblica n. 128/1959, 
del decreto del Presidente della Repubblica n. 886/1979, 
dell’art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 624/1996 e 
dell’art. 13 del decreto legislativo n. 81/2008, competenti 
in materia di gestione tecnica delle attività di prospezio-
ne, ricerca, coltivazione e stoccaggio di idrocarburi; 

   q)   «Comitato»: Comitato per la sicurezza delle opera-
zioni in mare nel settore degli idrocarburi, istituito ai sensi 
dell’art. 8 del decreto legislativo n. 145/2015;   

  Capo  II 
  MODALITÀ PER IL CONFERIMENTO DEL PERMESSO

DI PROSPEZIONE, PERMESSO DI RICERCA E CONCESSIONE
DI COLTIVAZIONE, DEL TITOLO CONCESSORIO UNICO

E DEL PASSAGGIO ALLA FASE DI COLTIVAZIONE NEL TITOLO 
CONCESSORIO UNICO

  Art. 3.
      Rilascio titoli minerari, durata, proroghe    

     1. Ai sensi dell’art. 1, comma 1, del decreto del Pre-
sidente della Repubblica n. 484/1994 e dell’art. 38, 
comma 5, del decreto-legge n. 133/2014, convertito con 
modifi cazioni dalla legge n. 164/2014, le operazioni di 
prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi sono 
svolte a seguito del conferimento di un titolo minerario. 
I titoli minerari sono il permesso di prospezione, il per-
messo di ricerca, la concessione di coltivazione e il titolo 
concessorio unico. 

 2. Fatte salve le competenze delle regioni a statuto spe-
ciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i 
titoli minerari di cui al comma 1 sono rilasciati con decre-
to del Ministero, d’intesa con la regione interessata per i 
titoli in terraferma, ai sensi dell’art. 1, comma 7, lettera 
  n)   della legge n. 239/2004, secondo le modalità stabilite 
con decreto direttoriale di cui all’art. 20, comma 6, del 
presente decreto. Per i permessi di ricerca, le concessioni 
di coltivazione e i titoli concessori unici a mare il Mini-
stero richiede al Comitato il parere di cui all’art. 4, com-
ma 5, del decreto legislativo n. 145/2015 e può richiedere 
al Comitato anche il parere di cui all’art. 4, comma 3, del 
medesimo decreto. 

 3. Ai sensi dell’art. 9, comma 1, della legge n. 9/1991 e 
dell’art. 12, comma 1, del decreto del Presidente della Re-
pubblica n. 484/1994, la concessione è accordata al titola-
re del permesso di ricerca che abbia rinvenuto idrocarburi 
liquidi o gassosi nel caso siano soddisfatte le condizioni 
di cui agli articoli citati. 

 4. Qualora il titolare abbia rinvenuto idrocarburi liquidi 
o gassosi nell’ambito del titolo concessorio unico e ri-
corrano le stesse condizioni previste per il conferimento 
della concessione di coltivazione, agli art. 9, comma 1, 
della legge n. 9/1991 e 12, comma 1, del decreto del Pre-
sidente della Repubblica n. 484/1994, il Ministero rico-
nosce il rinvenimento di idrocarburi e attesta il passaggio 
dalla fase di ricerca alla fase di coltivazione, defi nendo la 
superfi cie interessata dal rinvenimento e asservita all’at-
tività di coltivazione. 

 5. Ai sensi dell’art. 6, commi 4 e 6, della legge 
n. 9/1991 e dell’art. 7, commi 1, 2 e 3 del decreto legisla-
tivo n. 625/1996 e s.m.i., il permesso di ricerca ha durata 
di sei anni; il titolare può ottenere due proroghe triennali 
e, ai sensi dell’art. 6, comma 6, della legge 9/1991 un’ul-
teriore proroga per un periodo non superiore ad un anno, 
nel caso siano soddisfatte le condizioni di cui agli articoli 
citati. 
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 6. Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del decreto legislati-
vo n. 625/1996 e s.m.i. e dell’art. 9, comma 8, della legge 
n. 9/1991, la concessione di coltivazione ha durata non 
superiore a venti anni; il titolare ha diritto ad una proroga 
non superiore a dieci anni e ad ulteriori proroghe, non 
superiori a cinque anni ciascuna, nei limiti della durata 
di vita utile del giacimento, purché siano soddisfatte le 
condizioni di cui agli articoli citati. 

 7. Ai sensi dell’art. 34, comma 19, del decreto-legge 
18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modifi cazioni dal-
la legge 17 dicembre 2012, n. 221, i titoli abilitativi di 
cui al comma 1, qualora in base a quanto previsto dalle 
rispettive leggi di riferimento venga presentata istanza di 
proroga, devono intendersi automaticamente prorogati 
fi no al completamento del procedimento di conferimento 
della proroga stessa. Durante tale periodo potranno essere 
autorizzate le attività previste dal programma lavori del 
titolo abilitativo oggetto di proroga. 

 8. Ai sensi dell’art. 38, comma 5, del decreto-legge 
n. 133/2014, convertito con modifi cazioni dalla legge 
n. 164/2014, il titolo concessorio unico si articola in una 
prima fase di ricerca a cui segue, in caso di rinvenimento 
di un giacimento tecnicamente ed economicamente colti-
vabile, riconosciuto dal Ministero, la fase di coltivazione 
e la fase di ripristino fi nale. La fase di ricerca ha durata di 
sei anni, al termine della quale il Ministero, con proprio 
decreto, può ridurre la superfi cie del titolo concessorio 
unico alla sola superfi cie asservita all’attività di coltiva-
zione di cui al comma 4. La fase di coltivazione ha durata 
non superiore a trenta anni, cui segue la fase di ripristino 
fi nale. 

 9. Il procedimento unico per il conferimento dei titoli 
minerari di cui al comma 1 è svolto nel termine di 180 
giorni, tramite apposita conferenza di servizi, nel cui am-
bito è svolta la valutazione d’impatto ambientale o, per 
il titolo unico, la valutazione ambientale preliminare del 
programma lavori complessivo, ed è acquisita l’intesa di 
cui al comma 2. 

 10. I progetti di opere e gli interventi relativi alla fase 
di ricerca ed alla fase di coltivazione del titolo concesso-
rio unico sono sottoposti a valutazione d’impatto ambien-
tale nel rispetto della normativa dell’Unione europea e 
secondo le modalità e le competenze previste dalla parte 
II del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i. 

 11. La documentazione da allegare alle istanze per il 
conferimento dei titoli unici o alle istanze per la conver-
sione in titoli unici già presentate ai sensi dell’art. 38, 
comma 8, del decreto-legge n. 133/2014, convertito con 
modifi cazioni dalla legge n. 164/2014, dovrà essere pre-
sentata al Ministero entro novanta giorni dalla data di en-
trata in vigore del decreto direttoriale di cui all’art. 20, 
comma 6. 

 12. Nel periodo intercorrente tra la data dell’istanza e la 
data del rilascio da parte del Ministero del provvedimen-
to di conversione in titolo unico, restano in vigore tutti i 
provvedimenti autorizzativi ed i procedimenti in corso re-
lativi ai titoli ed alle istanze originari che si trasferiscono 
ai corrispondenti titoli unici o richieste di titolo unico. In 
tale periodo il titolare può svolgere tutte le attività previ-
ste ed autorizzate, nell’ambito del titolo originario, alla 
data dell’istanza di conversione in titolo unico.   

  Art. 4.

      Requisiti di ordine generale e capacità tecnica
ed economica del richiedente    

     1. I permessi di prospezione, i permessi di ricerca, le 
concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gas-
sosi e i titoli concessori unici sono accordati agli enti di 
cui al decreto legislativo n. 625/1996 e s.m.i. (persona 
fi sica o giuridica, pubblica o privata, o associazione di 
tali persone) che dispongano di requisiti di ordine gene-
rale, capacità tecniche, economiche ed organizzative, che 
offrano garanzie adeguate ai programmi presentati e che 
siano persone fi siche o giuridiche con sede legale in Ita-
lia o in altri Stati membri dell’Unione europea, nonché, 
a condizioni di reciprocità, ad enti di altri Paesi, secondo 
quanto stabilito con decreto direttoriale di cui all’art. 20, 
comma 6, del presente decreto. 

 2. Le modalità di presentazione di idonee fi dejussioni 
bancarie o assicurative di cui all’art. 38, comma 6, lettera 
  c)   del decreto-legge n. 133/2014, convertito con modifi -
cazioni dalla legge n. 164/2014, commisurate al valore 
delle opere di recupero ambientale previste nel program-
ma lavori presentato, sono specifi cate con il decreto diret-
toriale di cui all’art. 20, comma 6. 

 3. Ai sensi dell’art. 38, comma 6  -ter  , del decreto-legge 
n. 133/2014, convertito con modifi cazioni dalla legge 
n. 164/2014, per i titoli unici e per gli altri titoli minerari, 
il rilascio di nuove autorizzazioni per lo svolgimento del-
le attività è subordinato alla dimostrazione, da parte del-
la società richiedente, dell’esistenza di tutte le garanzie 
economiche per coprire i costi di un eventuale incidente 
durante le attività, commisurati a quelli derivanti dal più 
grave incidente nei diversi scenari ipotizzati nell’analisi 
dei rischi del progetto per cui si richiede l’autorizzazione, 
secondo le modalità specifi cate nel decreto direttoriale di 
cui all’art. 20, comma 6. 

 4. Il titolare, ai fi ni degli adempimenti di cui al com-
ma 3, può fare riferimento alla totalità delle attività pre-
viste nel programma lavori approvato unitamente al tito-
lo abilitativo. In tal caso all’atto dell’esecuzione di ogni 
singola opera deve essere confermato il perdurare delle 
condizioni inizialmente analizzate. 

 5. Per i titoli minerari vigenti, le fi deiussioni di cui al 
comma 2, nonché le garanzie di cui al comma 3, sono 
presentate dalla società titolare entro un anno dalla data 
di pubblicazione del presente decreto. 

 6. L’accertamento dei requisiti di cui al comma 1 è 
svolto nell’ambito del procedimento di conferimento del 
titolo, prima dell’avvio dell’esame tecnico dell’istanza, 
secondo le modalità stabilite con decreto direttoriale di 
cui all’art. 20, comma 6.   
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  Art. 5.
      Decadenza del titolare, revoca e cessazione del permesso, 

della concessione e del titolo concessorio unico    

      1. Il Ministero dichiara la decadenza del titolare del 
permesso di prospezione o di ricerca, della concessione 
di coltivazione o del titolo concessorio unico quando:  

   a)   il titolare non adempia agli obblighi imposti con 
l’atto di conferimento; 

   b)   il titolare non abbia osservato le disposizioni con-
tenute nel presente decreto od impartite dal Ministero o 
dalle Sezioni UNMIG territorialmente competenti; 

   c)   sia stata omessa richiesta al Ministero di apposita 
autorizzazione in tutti i casi previsti; 

   d)   non siano stati corrisposti il canone, i tributi e 
quanto altro stabilito dal decreto di conferimento. 

 2. Per le attività a mare, il Ministero valuta l’opportu-
nità di revocare la licenza anche sulla base delle informa-
zioni del Comitato di cui all’art. 6, comma 2, del decreto 
legislativo n. 145/2015 e comunque adotta tutte le misure 
necessarie a garantire la sicurezza delle operazioni. 

 3. La pronuncia di decadenza è disposta con decreto del 
Ministero, sentito il titolare e previo parere della CIRM. 

 4. In caso di pronuncia di decadenza di cui al comma 3, 
il Ministero provvede all’attribuzione ad altro titolare del-
la concessione o del titolo concessorio unico in fase di 
coltivazione secondo modalità di gara ovvero, in caso di 
non economicità della coltivazione, ne dispone la revoca 
previo ripristino a carico del titolare. 

  5. Il permesso di prospezione e di ricerca, la concessio-
ne e il titolo concessorio unico cessano:  

   a)   per scadenza del termine; 
   b)   per rinuncia; 
   c)   per decadenza del titolare; 
   d)   qualora al termine della fase di ricerca, nell’ambito 

del titolo concessorio unico, non sia stato riconosciuto dal 
Ministero il rinvenimento di un giacimento tecnicamente 
ed economicamente coltivabile, ai sensi dell’art. 38, com-
ma 6  -ter  , del decreto-legge n. 133/2014, convertito con 
modifi cazioni dalla legge n. 164/2014. 

 6. In caso di decadenza o rinuncia totale o parziale è 
comunque dovuto il canone per l’anno in corso. 

 7. Tutti i dati (grezzi ed elaborati) relativi ai rilievi ge-
ochimici, geofi sici e geologici, ai sondaggi geotecnici e 
geognostici e sulle perforazioni, acquisiti nell’ambito di 
titoli cessati di cui al comma 5 sono trasmessi al Ministe-
ro entro 6 mesi dalla cessazione del titolo. Per le fi nalità 
di interesse pubblico individuate dal Ministero, tali dati 
possono essere messi a disposizione degli operatori, se-
condo le modalità stabilite dal decreto direttoriale di cui 
all’art. 20, comma 6, del presente decreto. 

 8. Il titolare della concessione o del titolo concessorio 
unico nella fase di coltivazione, in seguito alla cessazione 
della stessa per scadenza del termine, revoca, rinuncia o 
decadenza, è costituito custode, a titolo gratuito, del gia-
cimento e delle relative pertinenze sino al ripristino dei 
luoghi ed alla restituzione ai proprietari superfi ciali o, 
qualora ne ricorrano i presupposti, alla riconsegna degli 
stessi allo Stato. 

 9. Ai fi ni della cancellazione del titolo minerario e della 
relativa pubblicità sul BUIG, la Sezione UNMIG compe-
tente attesta la cessazione dell’attività mineraria, previo 
accertamento che tutti i pozzi afferenti al titolo minerario 
risultano chiusi minerariamente, le aree pozzo e quelle di 
raccolta e trattamento risultano prive delle installazioni 
di superfi cie e, nel caso di attività offshore delle piatta-
forme, le condotte di collegamento interrate sono state 
bonifi cate, inertizzate e fl angiate agli estremi.   

  Capo  III 
  ESERCIZIO DEL TITOLO

  Art. 6.
      Concessioni di stoccaggio di gas naturale e concessioni 

di coltivazione di idrocarburi    

     1. Fermo restando quanto previsto all’art. 11, com-
ma 2, del decreto legislativo n. 164/2000, su una stessa 
area possono coesistere una concessione di stoccaggio di 
gas naturale ed una concessione di coltivazione di idro-
carburi, o un titolo concessorio unico nella fase di colti-
vazione, relative a distinti livelli nel sottosuolo. 

 2. Gli impianti della concessione di coltivazione o del 
titolo concessorio unico nella fase di coltivazione di cui 
al comma 1 devono essere distinti e indipendenti da quelli 
della concessione di stoccaggio di gas naturale che insiste 
sulla stessa area.   

  Art. 7.
      Modifi che al programma dei lavori    

     1. Il titolare di un permesso di prospezione o di ricerca, 
o di una concessione di coltivazione, o di un titolo con-
cessorio unico, in caso di necessità di integrazioni o mo-
difi cazioni signifi cative al programma di ricerca, sviluppo 
o coltivazione e comunque tali da modifi care il profi lo di 
produzione e il quadro emissivo originariamente previsto, 
è tenuto a presentare preventivamente istanza di variazio-
ne del programma dei lavori al Ministero. 

 2. Il titolare di un permesso di prospezione o di ricer-
ca, o di una concessione di coltivazione, o di un titolo 
concessorio unico non può sospendere o modifi care il 
programma lavori senza giustifi cazione tecnica o rico-
nosciuta causa di forza maggiore o senza la preventiva 
autorizzazione del Ministero, secondo quanto previsto nel 
decreto direttoriale di cui all’art. 20, comma 6. 

 3. Le attività fi nalizzate a migliorare le prestazioni 
degli impianti di coltivazione di idrocarburi, compresa 
la perforazione e la reiniezione delle acque di strato o 
della frazione gassosa estratta in giacimento, se effettua-
te a partire da impianti esistenti e nel rispetto dei limi-
ti di produzione ed emissione dei programmi di lavoro 
già approvati,ai sensi dell’art. 1, comma 82  -sexies  , della 
legge n. 239/2004, sono soggette ad autorizzazione rila-
sciata dalle Sezioni UNMIG competenti per territorio, 
secondo le modalità stabilite dal decreto direttoriale di 
cui all’art. 20, comma 6. Le autorizzazioni relative alla 
reiniezione delle acque di strato o della frazione gassosa 
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estratta in giacimento sono rilasciate con la prescrizione 
delle precauzioni tecniche necessarie a garantire che esse 
non possano raggiungere altri sistemi idrici o nuocere ad 
altri ecosistemi. 

 4. Le attività di straordinaria manutenzione degli im-
pianti e dei pozzi che non comportino modifi che impian-
tistiche sono soggette a comunicazione, da parte del tito-
lare, alla Sezione UNMIG competente per territorio. Nel 
decreto direttoriale di cui all’art. 20, comma 6, sono sta-
biliti gli interventi e le tipologie di attività da classifi care 
quali manutenzione straordinaria. 

 5. Le modifi che non signifi cative degli impianti che 
non comportano variazione alle misure di protezione e 
prevenzione incendio sono soggette al silenzio assen-
so della Sezione UNMIG competente per territorio, se-
condo le modalità indicate nel decreto direttoriale di cui 
all’art. 20, comma 6.   

  Art. 8.
      Giacimenti che si estendono oltre la linea di 

delimitazione della piattaforma continentale nazionale    

     1. Quando si accerti che un giacimento di idrocarburi si 
estende da ambo le parti della linea di delimitazione della 
piattaforma continentale con altro Stato frontista, con la 
conseguenza che il giacimento può essere razionalmente 
coltivato con programma unico, il titolare rivolge istan-
za al Ministero per la più opportuna azione diplomatica 
presso le autorità dello Stato frontista, per convenire le 
modalità di coltivazione del giacimento medesimo.   

  Art. 9.
      Attività di coltivazione nel mare territoriale e nella 

piattaforma continentale mediante utilizzo delle migliori 
tecnologie disponibili    

     1. Al fi ne di tutelare le risorse nazionali idrocarburi in 
mare, assicurare il relativo gettito fi scale allo Stato e va-
lorizzare e provare in campo l’utilizzo delle migliori tec-
nologie disponibili nelle aree dove i titoli minerari sono 
sospesi a seguito del divieto di prospezione, ricerca e 
coltivazione di idrocarburi, ai sensi dell’art. 8, comma 1  -
bis  , del decreto-legge n. 112/2008, convertito con modi-
fi cazioni dalla legge n. 133/2008 e s.m.i., il Ministero, 
di concerto con il Ministero dell’ambiente e della tutela 
del territorio e del mare, sentite le Regioni interessate, 
può autorizzare, per un periodo non superiore a cinque 
anni, progetti sperimentali di coltivazione di giacimenti 
nel mare continentale in ambiti posti in prossimità delle 
aree di altri Paesi rivieraschi oggetto di attività di ricerca 
e coltivazione di idrocarburi. 

 2. L’autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata pre-
vio espletamento della procedura di valutazione di impat-
to ambientale che dimostri l’assenza di effetti di subsi-
denza sulla costa, sull’equilibrio dell’ecosistema e sugli 
insediamenti antropici. 

 3. Il progetto è corredato di studio tecnico scientifi -
co che dimostri l’assenza di effetti di cui al comma 2 e 
del progetto e programma di monitoraggio e verifi ca da 
svolgere sotto il controllo del Ministero e del Ministe-
ro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. 

L’autorizzazione alla sperimentazione di cui al comma 1 
decade qualora nel corso delle attività vengano accerta-
ti fenomeni di subsidenza sulla costa causati dalle stesse 
attività. 

 4. Alla scadenza dell’autorizzazione di cui al comma 1, 
il periodo di sperimentazione può essere prorogato per un 
periodo di cinque anni, se si accerta, con le stesse modali-
tà di controllo di cui al comma 3, che le attività non hanno 
prodotto fenomeni di subsidenza sulla costa.   

  Art. 10.
      Responsabilità per danni    

     1. I titolari di permessi o di concessioni o di titoli unici 
devono risarcire ogni danno derivante dall’esercizio della 
loro attività. Essi sono tenuti ad effettuare i versamenti 
cauzionali a favore dei proprietari dei terreni per le opere 
effettuate anche fuori dell’ambito dei permessi, delle con-
cessioni e dei titoli concessori unici, ai sensi degli articoli 
10 e 31 del regio decreto n. 1443/1927.   

  Art. 11.
      Disposizioni per la sicurezza degli impianti e delle 
lavorazioni e garanzie di continuità dell’esercizio    

     1. Le operazioni di prospezione, ricerca e coltivazione 
sono eseguite nel rispetto delle norme di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica n. 128/1959, nonché nel ri-
spetto delle norme di cui ai decreti legislativi n. 624/1996 
e n. 81/2008 e, per i titoli a mare, delle norme di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica n. 886/1979 e al 
decreto legislativo n. 145/2015. 

 2. Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo n. 81/2008, 
la vigilanza sull’applicazione della vigente normativa in 
materia di sicurezza dei luoghi di lavoro e di tutela del-
la salute dei lavoratori addetti alle attività minerarie di 
prospezione, ricerca e coltivazione, ivi compresa l’ema-
nazione di atti polizia giudiziaria è svolta, per quanto di 
specifi ca competenza, dalle Sezioni UNMIG. 

 3. La vigilanza sull’applicazione da parte degli opera-
tori del decreto legislativo n. 145/2015 è svolta dal Comi-
tato, ai sensi dell’art. 8, comma 3, lettera   b)   del decreto 
medesimo. 

 4. Il titolare di un permesso di prospezione o di ricer-
ca, o di una concessione di coltivazione, o di un titolo 
concessorio unico deve fornire al Ministero, alle Sezioni 
UNMIG e al Comitato i mezzi per effettuare ispezioni sui 
luoghi delle operazioni e presso gli impianti destinati ad 
operare in Italia. Nei casi in cui sia richiesto il rilascio 
di autorizzazioni o certifi cazioni previste dal presente di-
sciplinare tipo o dal decreto direttoriale di cui all’art. 20, 
comma 6, resta ferma la facoltà da parte delle Sezioni 
UNMIG di disporre, a carico del richiedente, l’effettua-
zione preliminare di sopralluoghi o visite di controllo agli 
impianti. 

 5. Il titolare di un permesso di prospezione, o di ricer-
ca, o di una concessione di coltivazione, o di un titolo 
concessorio unico deve fornire al Ministero le informa-
zioni richieste di carattere economico e tecnico relative 
alla propria attività. 
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 6. L’esplorazione, l’estrazione e la coltivazione di idro-
carburi sono esclusi dall’applicazione del decreto legi-
slativo n. 105/2015, ad eccezione delle operazioni in ter-
raferma di trattamento chimico o termico e del deposito 
ad esse relativo che comportano l’impiego delle sostanze 
pericolose di cui all’allegato I dello stesso decreto. 

 7. Le operazioni di prospezione, ricerca e coltivazione 
si svolgono nel rispetto di ogni altra prescrizione imposta 
dalle altre amministrazioni interessate, ciascuna nell’am-
bito delle rispettive competenze. 

 8. Nel caso di evento che provochi interruzioni o mo-
difi che signifi cative allo svolgimento dell’attività di 
prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, non 
dipendente dalla volontà del titolare di un permesso di 
prospezione, o di ricerca, o di una concessione di coltiva-
zione, o di un titolo concessorio unico, l’operatore deve 
dare comunicazione tempestiva al Ministero.   

  Art. 12.
      Attività vietate    

     1. Ai sensi dell’art. 38, comma 11  -quater  , del decreto-
legge n. 133/2014, convertito con modifi cazioni dalla leg-
ge n. 164/2014, sono vietati la ricerca e l’estrazione di 
   shale gas    e    shale oil    e il rilascio dei relativi titoli minerari. 
É vietata qualunque tecnica di iniezione in pressione nel 
sottosuolo fi nalizzata a produrre o favorire la fratturazio-
ne delle formazioni rocciose in cui sono intrappolati lo 
   shale gas    e lo    shale oil   .   

  Art. 13.
      Monitoraggi    

     1. Il Ministero, nell’ambito dei provvedimenti di con-
ferimento delle concessioni di coltivazione e nell’atte-
stazione del passaggio di fase dei titoli concessori unici, 
prevede l’attuazione di programmi di monitoraggio della 
sismicità, delle deformazioni del suolo e delle pressioni 
di poro ed i relativi interventi secondo le specifi che tec-
niche più avanzate come defi nite nel decreto direttoriale 
di cui all’art. 20, comma 6. Tali misure sono progressi-
vamente applicate anche alle attività in corso di esercizio 
dopo un idoneo periodo di sperimentazione e verifi ca in 
campi pilota. 

 2. Gli «Indirizzi e linee guida per il monitoraggio della 
sismicità, delle deformazioni del suolo e delle pressioni 
di poro nell’ambito delle attività antropiche» predispo-
sto dal Gruppo di lavoro istituito con delibera 27 febbra-
io 2014 del Presidente della CIRM e pubblicato sul sito 
internet della DGS-UNMIG sono considerati specifi che 
tecniche avanzate.   

  Art. 14.
      Attività di prospezione, ricerca e coltivazione

di idrocarburi e le relative autorizzazioni    

     1. Le attività di prospezione, ricerca e coltivazione 
di idrocarburi e le relative opere previste nei program-
mi lavori, incluse le opere strumentali alle infrastrutture 
energetiche strategiche ed allo sfruttamento dei titoli mi-

nerari, anche quando localizzate al di fuori del perimetro 
delle concessioni di coltivazione o dei titoli unici in fase 
di coltivazione sono di pubblica utilità. Il rilascio dei rela-
tivi titoli minerari comprende la dichiarazione di pubblica 
utilità, ai sensi del decreto del Presidente della Repubbli-
ca 8 giugno 2001, n. 327 e s.m.i. Nel caso in cui le opere 
di cui sopra comportino la variazione degli strumenti ur-
banistici, il rilascio delle relative autorizzazioni ha effetto 
di variante urbanistica.   

  Art. 15.

      Attività consentite all’interno del perimetro delle aree 
marine e costiere protette e nelle dodici miglia dal 
perimetro esterno di tali aree e dalle linee di costa 
nazionale    

     1. Fermo restando il divieto di conferimento di nuovi 
titoli minerari nelle aree marine e costiere protette e nelle 
12 miglia dal perimetro esterno di tali aree e dalle linee di 
costa lungo l’intero perimetro costiero nazionale, ai sensi 
dell’art. 6, comma 17, del decreto legislativo n. 152/2006, 
come modifi cato dall’art. 1, comma 239, della legge 
n. 208/2015, sono consentite, nelle predette aree, le atti-
vità da svolgere nell’ambito dei titoli abilitativi già rila-
sciati, anche apportando modifi che al programma lavori 
originariamente approvato, funzionali a garantire l’eser-
cizio degli stessi, nonché consentire il recupero delle ri-
serve accertate, per la durata di vita utile del giacimento 
e fi no al completamento della coltivazione, nel rispetto 
degli standard di sicurezza e di salvaguardia ambientale. 

 2. Sono sempre consentite le attività di manutenzione 
fi nalizzate all’adeguamento tecnologico necessario alla 
sicurezza degli impianti e alla tutela dell’ambiente e le 
operazioni fi nali di ripristino ambientale. 

  3. Possono essere inoltre autorizzate:  

   a)   le attività funzionali alla coltivazione, fi no ad 
esaurimento del giacimento, e all’esecuzione dei pro-
grammi di lavoro approvati in sede di conferimento o di 
proroga del titolo minerario, compresa la costruzione di 
infrastrutture e di opere di sviluppo e coltivazione neces-
sarie all’esercizio; 

   b)   gli interventi sugli impianti esistenti, destinati al 
miglioramento degli standard di sicurezza e di salvaguar-
dia ambientali.   

  Art. 16.

      Verifi ca esecuzione programmi    

     1. Il Ministero, per la tutela del giacimento, può impor-
re particolari prescrizioni sia all’atto del conferimento del 
titolo minerario che successivamente, qualora dall’eserci-
zio della concessione, o del titolo concessorio unico nella 
fase di coltivazione, nonostante l’osservanza di tutti gli 
obblighi imposti dal presente disciplinare e dal decreto 
direttoriale di cui all’art. 20, comma 6, derivi pregiudizio 
al giacimento stesso.   
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  Art. 17.
      Conseguenza degli inadempimenti    

     1. L’inosservanza delle prescrizioni del presente disci-
plinare è motivo di decadenza del titolare secondo quanto 
stabilito dall’art. 5.   

  Capo  IV 
  DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

  Art. 18.
      Rapporti Stato-Regioni    

     1. Nei procedimenti del presente decreto in cui è richie-
sta l’intesa con le Regioni, in caso di mancato raggiun-
gimento della stessa, si provvede con le modalità di cui 
all’art. 14  -quater  , comma 3, della legge 7 agosto 1990, 
n. 241 e s.m.i.   

  Art. 19.
      Canoni e aliquote del prodotto di coltivazione 

nell’ambito del titolo unico concessorio    

     1. Il titolare del titolo concessorio unico deve corrispon-
dere anticipatamente allo Stato, per ciascun anno di du-
rata del titolo, un canone relativo alla superfi cie dell’area 
asservita alla fase di ricerca con le stesse modalità previ-
ste dall’art. 18 del decreto legislativo n. 625/1996 e s.m.i. 
per il permesso di ricerca ed un canone relativo alla su-
perfi cie dell’area asservita alla fase di coltivazione, con le 
stesse modalità previste dall’art. 18 del decreto legislati-
vo n. 625/96 per la concessione di coltivazione. 

 2. Per le produzioni ottenute durante la fase di colti-
vazione, il titolare del titolo concessorio unico è tenuto a 
corrispondere annualmente allo Stato il valore di un’ali-
quota del prodotto della coltivazione con le modalità pre-
viste dal art. 19 del decreto legislativo n. 625/1996 e s.m.i.   

  Art. 20.
      Disposizioni transitorie e fi nali    

     1. Il presente decreto, che sostituisce il disciplinare tipo 
approvato con decreto 25 marzo 2015, si applica ai ti-
toli minerari vigenti, ai procedimenti in corso o attivati 
successivamente alla data di pubblicazione del presente 
decreto sul BUIG e nella   Gazzetta Uffi ciale   della Repub-
blica italiana. 

 2. È abrogato il decreto ministeriale 25 marzo 2015, re-
cante «Aggiornamento del disciplinare tipo in attuazione 
dell’art. 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, 
convertito, con modifi cazioni, dalla legge 11 novembre 
2014, n. 164». 

 3. Nelle more dell’emanazione del decreto direttoriale 
di cui al comma 6, si applica il decreto direttoriale 15 lu-
glio 2015 «Procedure operative di attuazione del decre-
to ministeriale 25 marzo 2015 e modalità di svolgimen-
to delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di 
idrocarburi liquidi e gassosi e dei relativi controlli». 

 4. Dall’attuazione del presente decreto non derivano 
nuovi o maggiori oneri a carico della fi nanza pubblica. 

 5. Avverso gli atti defi nitivi del Ministero previsti dal 
presente decreto è ammesso ricorso in via giurisdizionale 
o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato. 

 6. Con uno o più decreti direttoriali sono disposte le 
procedure operative di attuazione della presente disci-
plina e le modalità di svolgimento delle attività di pro-
spezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e 
gassosi e dei relativi controlli. 

 7. Il presente decreto entra in vigore il giorno succes-
sivo alla data di pubblicazione nella   Gazzetta Uffi ciale   
della Repubblica italiana. 

 Roma, 7 dicembre 2016 

 Il Ministro: CALENDA   
  Registrato alla Corte dei conti il 3 marzo 2017

Uffi cio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 174

  17A02414

    DECRETO  11 gennaio 2017 .

      Determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di 
risparmio energetico che devono essere perseguiti dalle im-
prese di distribuzione dell’energia elettrica e il gas per gli 
anni dal 2017 al 2020 e per l’approvazione delle nuove Linee 
Guida per la preparazione, l’esecuzione e la valutazione dei 
progetti di effi cienza energetica.    

     IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

 DI CONCERTO 
 IL MINISTRO DELL’AMBIENTE

E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE 

 Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 re-
cante «Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme 
comuni per il mercato interno dell’energia elettrica» (di 
seguito «d.lgs. n. 79 del 1999»), ed in particolare l’art. 9 
ai sensi del quale le imprese distributrici di energia elet-
trica sono tenute ad adottare misure di incremento dell’ef-
fi cienza negli usi fi nali dell’energia, secondo obiettivi 
quantitativi determinati con decreto del Ministro dell’in-
dustria, del commercio e dell’artigianato, di concerto con 
il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del 
mare; 

 Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 
recante «Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante 
norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a 
norma dell’art. 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144» 
(di seguito «d.lgs. n. 164 del 2000»), ed in particola-
re l’art. 16 ai sensi del quale le imprese distributrici di 
gas naturale sono tenute ad adottare misure di incremen-
to dell’effi cienza negli usi fi nali dell’energia, secondo 
obiettivi quantitativi determinati con decreto del Ministro 
dell’industria, di concerto con il Ministro dell’ambiente e 
della tutela del territorio e del mare; 
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 Visti i decreti adottati in data 24 aprile 2001 dal Mi-
nistro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, di 
concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del 
territorio e del mare e pubblicati nel Supplemento ordi-
nario n. 125 alla   Gazzetta Uffi ciale  , Serie generale n. 117 
del 22 maggio 2001, recanti, rispettivamente, l’individua-
zione degli obiettivi quantitativi per l’incremento dell’ef-
fi cienza energetica negli usi fi nali ai sensi dell’art. 9, 
comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e 
l’individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di 
risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili di 
cui all’art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 mag-
gio 2000, n. 164; 

 Visti i decreti adottati in data 20 luglio 2004 dal Mini-
stro delle attività produttive, di concerto con il Ministro 
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e pub-
blicati nella   Gazzetta Uffi ciale   - Serie generale - n. 205 
del 1° settembre 2004, che hanno abrogato i predetti de-
creti interministeriali del 24 aprile 2001 e disciplinano, 
rispettivamente, la «Nuova individuazione degli obiettivi 
quantitativi per l’incremento dell’effi cienza energetica 
negli usi fi nali ai sensi dell’art. 9, comma 1, del decreto 
legislativo 16 marzo 1999, n. 79» (di seguito «decreto mi-
nisteriale 20 luglio 2004 “elettrico”»), e la «Nuova indi-
viduazione degli obiettivi quantitativi nazionali di rispar-
mio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili di cui 
all’art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 
2000, n. 164» (di seguito «decreto ministeriale 20 luglio 
2004 “gas”»); 

 Visto il decreto adottato in data 21 dicembre 2007 dal 
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il 
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del 
mare e pubblicato nella   Gazzetta Uffi ciale   - Serie gene-
rale - n. 300 del 28 dicembre 2007, recante «Revisione 
e aggiornamento dei decreti 20 luglio 2004, concernenti 
l’incremento dell’effi cienza energetica degli usi fi nali di 
energia, il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti 
rinnovabili», ed in particolare, l’art. 2, comma 5 ai sensi 
del quale con decreto del Ministro dello sviluppo econo-
mico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della 
tutela del territorio e del mare, d’intesa con la Conferenza 
unifi cata, sono determinati, per gli anni successivi al 2012, 
gli obiettivi quantitativi nazionali di cui all’art. 9, com-
ma 1, del decreto legislativo n. 79 del 1999 e all’art. 16, 
comma 4, del decreto legislativo n. 164 del 2000; 

 Visto il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 (di 
seguito «d.lgs. n. 115 del 2008») recante «Attuazione del-
la direttiva 2006/32/CE relativa all’effi cienza degli usi fi -
nali dell’energia e i servizi energetici e abrogazione della 
direttiva 93/76/CEE»; 

 Visto il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (di se-
guito «d.lgs. n. 28 del 2011») recante «Attuazione della 
direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’ener-
gia da fonti rinnovabili, recante modifi ca e successiva 
abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE», 
ed in particolare il Capo III relativo ai regimi di sostegno 
per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili 
e per l’effi cienza energetica che dispone la revisione del 
sistema di incentivi basato sui Certifi cati Bianchi, da de-

stinare agli interventi di maggiori dimensioni, e il trasfe-
rimento al GSE dell’attività di gestione del meccanismo 
di certifi cazione relativo ai Certifi cati Bianchi; 

 Visto il decreto adottato del Ministro dello sviluppo 
economico in data 5 settembre 2011, pubblicato nella 
  Gazzetta Uffi ciale   - Serie generale - n. 218 del 19 settem-
bre 2011, recante «Defi nizione del nuovo regime di soste-
gno per la cogenerazione ad alto rendimento»; 

 Vista la deliberazione dell’Autorità per l’energia e il gas 
EEN 9/11 del 27 ottobre 2011 recante «Aggiornamento, 
mediante sostituzione dell’Allegato A alla deliberazione 
dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 18 settembre 
2003, n. 103/03 e successive modifi che ed integrazioni, 
in materia di Linee guida per la preparazione, esecuzione 
e valutazione dei progetti di cui all’art. 5, comma 1, dei 
decreti ministeriali 20 luglio 2004 e s.m.i. e per la defi ni-
zione dei criteri e delle modalità per il rilascio dei titoli di 
effi cienza energetica»; 

 Visto il secondo Piano nazionale d’azione sull’effi cien-
za energetica trasmesso dal Ministero dello sviluppo eco-
nomico alla Commissione europea, redatto di concerto 
con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio 
e del mare, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del decreto legi-
slativo 30 maggio 2008, n. 115; 

 Visto il decreto adottato dal Ministero dello svilup-
po economico (di seguito «D.M. 28 dicembre 2012»), 
di concerto con il Ministero dell’ambiente e della tute-
la del territorio e del mare in data 28 dicembre 2012 e 
pubblicato nel Supplemento ordinario n. 1 alla   Gazzetta 
Uffi ciale   - Serie generale - n. 1 del 2 gennaio 2013, re-
cante «Determinazione degli obiettivi quantitativi nazio-
nali di risparmio energetico che devono essere perseguiti 
dalle imprese di distribuzione dell’energia elettrica e il 
gas per gli anni dal 2013 al 2016 e per il potenziamento 
del meccanismo dei certifi cati bianchi», che ha stabilito 
gli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energeti-
co per gli anni dal 2013 al 2016 e introdotto misure per 
potenziare l’effi cacia complessiva del meccanismo dei 
Certifi cati Bianchi; 

 Vista la direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo 
e del Consiglio del 25 ottobre 2012 sull’effi cienza ener-
getica, che modifi ca le direttive 2009/125/CE e 2010/30/
UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE, ed in 
particolare l’art. 7, concernente l’istituzione di un regi-
me obbligatorio di effi cienza energetica e individua un 
obiettivo nazionale vincolante di risparmio cumulato di 
energia fi nale; 

 Visto il decreto del Ministero dello sviluppo econo-
mico del 24 dicembre 2014, pubblicato nella   Gazzetta 
Uffi ciale   n. 302 del 31 dicembre 2014, recante «Appro-
vazione delle tariffe per la copertura dei costi sostenuti 
dal Gestore servizi energetici - GSE S.p.A. per le attivi-
tà di gestione, verifi ca e controllo, inerenti i meccanismi 
di incentivazione e di sostegno delle fonti rinnovabili e 
dell’effi cienza energetica, ai sensi dell’art. 25 del decreto-
legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modifi cazio-
ni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116»; 
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  Visto il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (di 
seguito «d.lgs. n. 102 del 2014») di attuazione della di-
rettiva 2012/27/UE sull’effi cienza energetica, ed in parti-
colare l’art. 7 che:  

 defi nisce gli obiettivi di risparmio nazionale cumu-
lato di energia fi nale da conseguire nel periodo compreso 
tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020; 

 individua nel meccanismo dei Certifi cati Bianchi il 
regime obbligatorio di effi cienza energetica previsto dal-
la direttiva 2012/27/UE, dal quale possa derivare entro 
il 2020 un risparmio non inferiore al sessanta per cento 
dell’obiettivo di risparmio nazionale cumulato; 

 prevede l’introduzione di misure di potenziamento 
e nuove misure in grado di dare maggiore effi cacia alle 
politiche di promozione dell’effi cienza energetica nel 
caso in cui il volume di risparmi ottenuto sia insuffi cien-
te rispetto all’obbligo previsto, nel rispetto dei vincoli di 
bilancio pubblico; 

 dispone l’aggiornamento delle linee guida, per mi-
gliorare l’effi cacia del meccanismo; 

 Visto l’art. 10, comma 15 del decreto legislativo n. 102 
del 2014, ai sensi del quale qualunque forma di sostegno 
pubblico a favore della cogenerazione è subordinata alla 
condizione che l’energia elettrica prodotta provenga da 
cogenerazione ad alto rendimento e che il calore di scarto 
sia effettivamente utilizzato per soddisfare una domanda 
economicamente giustifi cabile; 

 Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 
n. 106 del 20 maggio 2015, pubblicato nella   Gazzetta Uf-
fi ciale   - Serie generale - n. 161 del 14 luglio 2015, recante 
«Regolamento recante modifi ca al decreto 12 novembre 
2011, n. 226, concernente i criteri di gara per l’affi damen-
to del servizio di distribuzione del gas naturale» (cd. «De-
creto Gare Gas»); 

 Visto l’art. 107 del Trattato sul funzionamento 
dell’Unione europea, che precisa i presupposti che devo-
no sussistere affi nché una misura integri una fattispecie 
di aiuto di Stato; 

 Considerato l’obiettivo nazionale vincolante di rispar-
mio cumulato di energia fi nale, calcolato secondo quanto 
previsto all’art. 7, commi 1 e 1  -bis   del decreto legislativo 
n. 102 del 2014, e pari a 25,5 milioni di tonnellate equiva-
lenti di petrolio di energia fi nale da conseguirsi negli anni 
dal 2014 al 2020; 

 Considerata la rilevanza del meccanismo dei Certifi cati 
Bianchi ai fi ni del raggiungimento degli obiettivi al 2020, 
in ragione dell’ampiezza del campo di applicazione e del-
la tipologia di interventi considerati, nonché della possi-
bilità di scambi e contrattazioni dei titoli sul mercato; 

 Considerato che, nella valutazione dell’apporto del 
meccanismo dei Certifi cati Bianchi ai fi ni degli obietti-
vi di riduzione del consumo di energia primaria al 2020, 
e nella defi nizione degli specifi ci obiettivi da perseguire 
attraverso tale meccanismo, occorre tener conto degli ul-
teriori e diversifi cati strumenti di sostegno dell’effi cien-
za energetica previsti dall’ordinamento, con particolare 
riferimento agli incentivi per gli interventi di piccole 
dimensioni (cd. Conto Termico) e alle misure di detra-
zione fi scale per gli interventi di effi cienza energetica 
nell’edilizia; 

 Considerato che a fronte di un obbligo di 7,6 milioni di 
tonnellate il Ministero dello sviluppo economico ha sti-
mato nel 2016 un risparmio pari a 6,21 milioni di tonnel-
late equivalenti di petrolio di energia primaria, e pertanto, 
per gli anni successivi al 2016, gli obiettivi devono tenere 
conto di tale stima, ai sensi del decreto 28 dicembre 2012, 
art. 13, comma 3, che consente di conseguire anche par-
zialmente gli obiettivi nazionali a condizione di compen-
sare la quota residua nelle annualità successive; 

 Considerata la necessità di prevedere forme di armo-
nizzazione e non sovrapposizione tra i vari strumenti, 
nonché di defi nire misure di controllo sulla non cumula-
bilità di più strumenti sullo stesso intervento, fatti salvi i 
casi esplicitamente previsti dalla normativa; 

 Considerata la necessità, nel rispetto dei principi di 
economicità e buon andamento della pubblica ammini-
strazione, di differenziare la durata della vita utile ovvero 
del periodo di godimento del benefi cio concesso dai Cer-
tifi cati Bianchi, al fi ne di evitare il rischio di sovra-incen-
tivazione dell’intervento di effi cienza energetica; 

 Tenuto conto che, per effetto dei coeffi cienti di durabilità 
introdotti dalla deliberazione dell’Autorità per l’energia e il 
gas EEN 9/11, durante il periodo di incentivazione sono ri-
conosciuti Certifi cati Bianchi anche per risparmi energetici 
da conseguire in un periodo successivo e che pertanto oc-
corre introdurre un distinto sistema di calcolo e rendiconta-
zione del risparmio effettivamente prodotto annualmente; 

 Considerata l’importanza di assicurare il coordinamen-
to complessivo con la disciplina regolatoria in materia di 
teleriscaldamento e teleraffrescamento in corso di defi ni-
zione da parte dell’Autorità per l’energia, il gas e il siste-
ma idrico in attuazione dell’art. 10, comma 17 del decreto 
legislativo n. 102 del 2014; 

 Considerato l’esito della consultazione pubblica con-
dotta, nonché del confronto con le principali associazio-
ni di categoria, in merito agli orientamenti dei Ministeri 
proponenti sull’aggiornamento delle linee guida per il 
funzionamento del meccanismo, contenuti nel documen-
to del Ministero dello sviluppo economico, e il Ministero 
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 
30 luglio 2015; 

 Vista la risoluzione adottata dalla X commissione per-
manente del Senato della Repubblica (Industria, commer-
cio, turismo) a conclusione dell’esame dell’affare asse-
gnato sull’aggiornamento delle linee guida in materia di 
Certifi cati Bianchi, approvata il 14 ottobre 2015; 

 Sentito il parere dell’Autorità per l’energia elettrica, il 
gas e il sistema idrico 784/2016/I/efr del 22 dicembre 2016; 

 Acquisita l’intesa della Conferenza unifi cata nella riu-
nione del 22 dicembre 2016; 

  Decreta:    

  Art. 1.
      Finalità e campo di applicazione    

      1. Il presente decreto stabilisce i criteri, le condizioni 
e le modalità di realizzazione dei progetti di effi cienza 
energetica negli usi fi nali, per l’accesso al meccanismo 
dei Certifi cati Bianchi. In particolare, il presente decreto:  

    a)   determina gli obiettivi quantitativi nazionali di 
risparmio energetico che devono essere conseguiti ne-
gli anni dal 2017 al 2020 attraverso il meccanismo dei 
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Certifi cati Bianchi, in coerenza con gli obiettivi nazio-
nali di effi cienza energetica e in coordinamento con gli 
altri strumenti di sostegno e promozione dell’effi cienza 
energetica;  

    b)   determina gli obblighi annui di incremento 
dell’effi cienza energetica degli usi fi nali di energia a cari-
co dei distributori di energia elettrica e di gas nel periodo 
tra il 2017 e il 2020;  

    c)   stabilisce, ai sensi dell’art. 7, comma 5 del decreto 
legislativo n. 102 del 2014, le nuove Linee guida per la 
preparazione, l’esecuzione e la valutazione dei progetti di 
effi cienza energetica e per la defi nizione dei criteri e delle 
modalità per il rilascio dei Certifi cati Bianchi;  

    d)   defi nisce la metodologia di valutazione e certifi -
cazione dei risparmi conseguiti e le modalità di riconosci-
mento dei Certifi cati Bianchi;  

    e)   individua i soggetti che possono essere ammessi 
al meccanismo dei Certifi cati Bianchi e le modalità di ac-
cesso allo stesso;  

    f)   introduce misure per potenziare l’effi cacia com-
plessiva del meccanismo dei Certifi cati Bianchi, anche 
mediante forme di semplifi cazione amministrativa;  

    g)   introduce misure volte a favorire l’adempimento 
degli obblighi previsti;  

    h)   aggiorna le disposizioni in materia di controllo 
e verifi ca dell’esecuzione tecnica ed amministrativa dei 
progetti ammessi al meccanismo dei Certifi cati Bianchi 
ed il relativo regime sanzionatorio.    

  Art. 2.
      Defi nizioni    

      1. Ai fi ni del presente decreto si applicano le seguenti 
defi nizioni:  

    a)   Certifi cato Bianco o anche titolo di effi cienza 
energetica (TEE): documento attestante il risparmio ener-
getico riconosciuto. La dimensione commerciale di ogni 
Certifi cato Bianco è pari a una tonnellata equivalente di 
petrolio (di seguito «TEP»);  

    b)   componente rigenerato: un componente già uti-
lizzato, che necessita di essere sottoposto a processi 
sostanziali di riparazione e manutenzione straordinaria 
che consentano di ripristinare le normali condizioni di 
operatività;  

    c)   consumo di baseline: consumo di energia primaria 
del sistema tecnologico assunto come punto di riferimen-
to ai fi ni del calcolo dei risparmi energetici addizionali 
per i quali sono riconosciuti i Certifi cati Bianchi. Il con-
sumo di baseline è dato dal minor valore tra il consumo 
antecedente alla realizzazione del progetto di effi cienza 
energetica e il consumo di riferimento. Nel caso di nuovi 
impianti, edifi ci o siti comunque denominati per i qua-
li non esistono valori di consumi energetici antecedenti 
all’intervento, il consumo di baseline è pari al consumo 
di riferimento;  

    d)   consumo di riferimento: consumo di energia pri-
maria del progetto di riferimento, cioè il consumo che, in 
relazione al progetto proposto, è attribuibile all’interven-
to, o l’insieme di interventi, realizzati con i sistemi o con 
le tecnologie che, alla data di presentazione del progetto, 

costituiscono l’offerta standard di mercato in termini tec-
nologici e/o lo standard minimo fi ssato dalla normativa;  

    e)   contratto tipo: contratto che, ai fi ni dell’eroga-
zione dei Certifi cati Bianchi, disciplina i rapporti tra il 
soggetto proponente, il soggetto titolare del progetto, ove 
diverso dal soggetto proponente, e GSE;  

    f)   data di avvio della realizzazione del progetto: data 
di inizio dei lavori di realizzazione dell’intervento. Non 
rilevano ai fi ni della determinazione della data di inizio 
dei lavori il momento di acquisto del terreno, i lavori pre-
paratori, quali la richiesta di permessi o la realizzazione 
di studi di fattibilità preliminari;  

    g)   data di prima attivazione del progetto: data nella 
quale il progetto inizia a produrre risparmi addizionali di 
energia primaria;  

    h)   distributore: la persona giuridica che effettua at-
tività di trasporto dell’energia elettrica e gas attraverso le 
reti di distribuzione affi date in concessione in un ambito 
territoriale di competenza, o in sub-concessione dalla im-
presa distributrice titolare della concessione, e la persona 
fi sica o giuridica che effettua attività di trasporto di gas 
naturale attraverso reti di gasdotti locali per la consegna 
ai clienti fi nali;  

    i)   energia elettrica o gas complessivamente distri-
buiti sul territorio nazionale: rispettivamente la somma 
dell’energia elettrica, a tutti i livelli di tensione, o la som-
ma del gas trasportati ai clienti fi nali da tutti i soggetti 
aventi diritto ad esercitare l’attività di distribuzione ai 
sensi della vigente normativa, ivi inclusi gli autoconsumi 
dei medesimi soggetti;  

    j)   energia elettrica o gas distribuiti da un distribu-
tore: rispettivamente l’energia elettrica, a tutti i livelli di 
tensione, o il gas trasportati ai clienti fi nali connessi alla 
rete dello stesso distributore avente diritto ad esercitare 
l’attività di distribuzione ai sensi della vigente normativa, 
ivi inclusi gli autoconsumi del distributore medesimo;  

    k)   obblighi quantitativi nazionali: la quota degli 
obiettivi quantitativi nazionali che deve essere consegui-
ta, rispettivamente, dai singoli distributori di energia elet-
trica e di gas naturale;  

    l)   periodo di monitoraggio di una RC o RS: il perio-
do nel corso del quale sono contabilizzati i risparmi ener-
getici oggetto della richiesta, secondo quanto specifi cato 
all’Allegato 1 al presente decreto;  

    m)   progetto a consuntivo - PC: il progetto con meto-
do di valutazione dei risparmi a consuntivo di cui all’Al-
legato 1, in conformità al programma di misura;  

    n)   progetto di effi cienza energetica (di seguito anche 
«progetto»): intervento o insieme di interventi realizzati 
dal medesimo soggetto titolare del progetto presso uno 
o più stabilimenti, edifi ci o siti comunque denominati, 
valutabile con il medesimo metodo in conformità ad un 
programma di misura approvato dal GSE;  

    o)   progetto di effi cienza energetica ammissibile: 
progetto di effi cienza energetica che genera risparmi 
energetici addizionali e per il quale si dispone di idonea 
documentazione attestante che per la messa in opera sono 
utilizzati nuovi componenti, o componenti rigenerati per i 
quali non sia stato percepito in precedenza un incentivo a 
carico del meccanismo dei Certifi cati Bianchi, al netto de-
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gli impianti già esistenti afferenti o funzionali al medesi-
mo progetto, e che la data di avvio della realizzazione del 
progetto è successiva alla data di presentazione dell’istan-
za di accesso al meccanismo dei Certifi cati Bianchi;  

    p)   progetto di riferimento: l’intervento o l’insieme 
di interventi che, in relazione al progetto proposto, è rea-
lizzato con i sistemi o con le tecnologie che, alla data di 
presentazione del progetto, costituiscono lo standard di 
mercato in termini tecnologici e normativi;  

    q)   progetto standardizzato - PS: il progetto con me-
todo di valutazione dei risparmi standardizzato di cui 
all’Allegato 1, in conformità al programma di misura;  

    r)   richiesta certifi cazione risparmi a consuntivo - 
RC: la richiesta di verifi ca e certifi cazione dei risparmi 
conseguiti dalla realizzazione del progetto a consuntivo;  

    s)   richiesta certifi cazione risparmi standardizzata - 
RS: la richiesta di verifi ca e certifi cazione dei risparmi 
conseguiti dalla realizzazione del progetto standardizzato;  

    t)   risparmio energetico addizionale: la differenza, in 
termini di energia primaria (espressa in   TEP)  , fra il con-
sumo di baseline e il consumo energetico conseguente 
alla realizzazione di un progetto. Tale risparmio è deter-
minato, con riferimento al medesimo servizio reso, assi-
curando una normalizzazione delle condizioni che infl ui-
scono sul consumo energetico;  

    u)   Società di Servizi Energetici o SSE o ESCO: so-
cietà che attraverso interventi di risparmio energetico, an-
che fi nanziati autonomamente o tramite terzi, consegue 
un aumento dell’effi cienza del sistema di domanda e of-
ferta di energia del cliente, assumendo la responsabilità 
del risultato nel rispetto del livello di servizio concordato;  

    v)   soggetto proponente: soggetto in possesso dei 
requisiti di ammissibilità di cui all’art. 5, comma 1, che 
presenta l’istanza per la richiesta di incentivo al GSE; può 
anche non coincidere con il titolare del progetto e, in tal 
caso, l’istanza per la richiesta di incentivo al GSE è pre-
sentata su delega del soggetto titolare;  

    w)   soggetto titolare del progetto: soggetto che so-
stiene l’investimento per la realizzazione del progetto di 
effi cienza energetica;  

    x)   vita utile del progetto: periodo durante il quale 
vengono riconosciuti i Certifi cati Bianchi al progetto, 
nel rispetto dei limiti di cui all’Allegato 2 del presente 
decreto.  

 2. Ferme restando le defi nizioni di cui al comma 1, ai 
fi ni del presente decreto si applicano altresì le defi nizio-
ni previste dall’art. 2 del decreto legislativo n. 164 del 
2000, dall’art. 2 del decreto legislativo n. 79 del 1999, 
dall’art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 102 del 
2014 e dall’art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 115 
del 2008.   

  Art. 3.
      Soggetti obbligati    

      1. I soggetti tenuti al rispetto degli obblighi di cui al 
presente decreto sono:  

    a)   i distributori di energia elettrica che, alla data del 
31 dicembre di due anni antecedenti all’anno d’obbligo 
considerato, hanno più di 50.000 clienti fi nali connessi 
alla propria rete di distribuzione;  

    b)   i distributori di gas naturale che, alla data del 
31 dicembre di due anni antecedenti all’anno d’obbligo 
considerato, hanno più di 50.000 clienti fi nali connessi 
alla propria rete di distribuzione.  

 2. Gli obblighi di cui all’art. 4, commi 4 e 5, costitui-
scono onere reale sulle reti di distribuzione e si trasmetto-
no in modo automatico a tutti i soggetti che subentrano in 
ogni forma nella attività di distribuzione dei quantitativi 
di energia elettrica o gas naturale già distribuiti alla data 
del 31 dicembre di cui al comma 1. 

 3. Nelle ipotesi di subentro di cui al comma 2, la quota 
d’obbligo a carico del soggetto subentrante è proporzio-
nale al quantitativo di energia elettrica o al volume di gas 
naturale distribuito ad esso trasferito, indipendentemente 
dal numero di utenti successivamente connessi alle rispet-
tive reti, come conteggiati a seguito del subentro.   

  Art. 4.
      Obiettivi quantitativi nazionali

e relativi obblighi    

      1. Gli obiettivi quantitativi nazionali annui di risparmio 
energetico da conseguire nel periodo 2017-2020 attraver-
so il meccanismo dei Certifi cati Bianchi sono:  

    a)   7,14 milioni di TEP di energia primaria nel 2017;  
    b)   8,32 milioni di TEP di energia primaria nel 2018;  
    c)   9,71 milioni di TEP di energia primaria nel 2019;  
    d)   11,19 milioni di TEP di energia primaria nel 2020.  

  2. Agli obiettivi di cui al comma 1 concorrono le se-
guenti misure:  

    a)   interventi associati al rilascio di Certifi cati Bian-
chi nel periodo di riferimento;  

    b)   energia da cogenerazione ad alto rendimento 
(CAR) associata al rilascio di Certifi cati Bianchi nel pe-
riodo di riferimento;  

    c)   interventi di effi cientamento eseguiti nell’ambito 
del decreto ministeriale n. 106 del 20 maggio 2015 con-
cernente il regolamento per i criteri di gara e per la va-
lutazione dell’offerta per l’affi damento del servizio del-
la distribuzione del gas naturale e associati al rilascio di 
Certifi cati Bianchi nel periodo di riferimento;  

    d)   interventi già agevolati nell’ambito del meccani-
smo dei Certifi cati Bianchi che, anche dopo la conclu-
sione del periodo di vita utile, continuano a generare 
risparmi.  

 3. Gli obblighi quantitativi nazionali annui di incre-
mento dell’effi cienza energetica degli usi fi nali di ener-
gia elettrica e gas a carico dei soggetti di cui all’art. 3 
sono conseguiti mediante risparmi associati al rilascio di 
Certifi cati Bianchi, al netto dei titoli ritirati dal GSE per 
energia da cogenerazione ad alto rendimento (CAR) e per 
interventi di effi cientamento eseguiti nell’ambito del de-
creto ministeriale n. 106 del 20 maggio 2015, fatto salvo 
quanto previsto ai commi 13 e 15. 

 4. Le misure e gli interventi che consentono ai soggetti 
di cui all’art. 3, comma 1, lettera   a)    di adempiere agli ob-
blighi quantitativi nazionali annui di incremento dell’ef-
fi cienza energetica degli usi fi nali di energia elettrica nel 
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periodo 2017-2020, devono realizzare una riduzione dei 
consumi di energia primaria, espressa in numero di Cer-
tifi cati Bianchi secondo le seguenti quantità e cadenze 
annuali:  

    a)   2,39 milioni di Certifi cati Bianchi, da conseguire 
nell’anno 2017;  

    b)   2,49 milioni di Certifi cati Bianchi, da conseguire 
nell’anno 2018;  

    c)   2,77 milioni di Certifi cati Bianchi, da conseguire 
nell’anno 2019;  

    d)   3,17 milioni di Certifi cati Bianchi, da conseguire 
nell’anno 2020.  

 5. Le misure e gli interventi che consentono ai sog-
getti di cui all’art. 3, comma 1, lettera   b)    di adempiere 
agli obblighi quantitativi nazionali annui di incremento 
dell’effi cienza energetica degli usi fi nali di gas naturale 
nel periodo 2017-2020, devono realizzare una riduzione 
dei consumi di energia primaria, espressa in numero di 
Certifi cati Bianchi, secondo le seguenti quantità e caden-
ze annuali:  

    a)   2,95 milioni di Certifi cati Bianchi, da conseguire 
nell’anno 2017;  

    b)   3,08 milioni di Certifi cati Bianchi, da conseguire 
nell’anno 2018;  

    c)   3,43 milioni di Certifi cati Bianchi, da conseguire 
nell’anno 2019;  

    d)   3,92 milioni di Certifi cati Bianchi, da conseguire 
nell’anno 2020.  

 6. Entro il 31 dicembre 2019 con decreto del Ministro 
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro 
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, d’in-
tesa con la Conferenza unifi cata, sono determinati, per 
gli anni successivi al 2020, gli obiettivi nazionali di cui 
all’art. 9, comma 1, del decreto legislativo n. 79 del 1999 
e dell’art. 16, comma 4, del decreto legislativo n. 164 del 
2000. 

 7. Ogni singola impresa di distribuzione di elettricità 
adempie pro quota agli obblighi di cui al comma 4 del 
presente articolo; tale quota è determinata dal rapporto tra 
la quantità di energia elettrica distribuita dalla medesima 
impresa ai clienti fi nali connessi alla sua rete, e da essa 
autocertifi cata, e la quantità di energia elettrica distribuita 
sul territorio nazionale da tutti i soggetti di cui all’art. 3, 
comma 1, lettera   a)  , determinata annualmente dall’Auto-
rità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (nel se-
guito AEEGSI), conteggiate nell’anno precedente all’ul-
timo trascorso. 

 8. Ogni singola impresa di distribuzione di gas naturale 
adempie pro quota agli obblighi di cui al comma 5 del 
presente articolo; tale quota è determinata dal rapporto 
tra la quantità di gas naturale distribuita dalla medesima 
impresa ai clienti fi nali connessi alla sua rete, e da essa 
autocertifi cata, e la quantità di gas distribuito sul territo-
rio nazionale da tutti i soggetti di cui all’art. 3, comma 1, 
lettera   b)  , determinata annualmente dall’AEEGSI, con-
teggiate nell’anno precedente all’ultimo trascorso. 

 9. Entro il 31 gennaio di ogni anno, l’AEEGSI comu-
nica al Ministero dello sviluppo economico e al GSE la 
quota parte degli obblighi, determinati ai sensi dei com-

mi 7 e 8, che ciascuno dei soggetti di cui all’art. 3 deve 
adempiere. Il GSE pubblica tali dati sul proprio sito web 
istituzionale. 

 10. Entro il 30 giugno di ogni anno, il GSE, anche 
avvalendosi del GME, comunica al Ministero dello svi-
luppo economico l’ammontare dei Certifi cati Bianchi 
non annullati e ancora in possesso dei soggetti di cui 
all’art. 5, comma 1, che, alla data del primo giugno dello 
stesso anno, eccede l’obbligo quantitativo nazionale, e lo 
pubblica sul proprio sito web istituzionale, specifi cando 
la quota di essi in possesso dei soggetti di cui all’art. 3, 
comma 1 nonché le informazioni di cui all’art. 7, com-
ma 4  -bis   del decreto legislativo n. 102 del 2014. 

 11. Qualora l’ammontare di cui al comma 10 superi del 
5%, per l’anno d’obbligo in corso, la somma degli obbli-
ghi quantitativi nazionali di cui ai commi 4 e 5, l’obbligo 
quantitativo nazionale per l’anno successivo è incremen-
tato della stessa quantità e il Ministero dello sviluppo 
economico dispone con proprio provvedimento, la nuova 
ripartizione degli obblighi. 

 12. In base a quanto previsto dall’art. 7, comma 5 del 
decreto legislativo n. 102 del 2014, gli obiettivi di cui al 
comma 1 e gli obblighi di cui ai commi 4 e 5 sono aggior-
nati entro il 31 dicembre 2018 con decreto del Ministero 
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero 
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, se, 
sulla base dei rapporti di cui all’art. 13, comma 1, il Mini-
stero dello sviluppo economico accerta che l’ammontare 
dei Certifi cati Bianchi emessi e di quelli previsti non è 
coerente con il raggiungimento degli obblighi di cui al 
presente articolo. 

 13. I risparmi di energia realizzati attraverso interventi 
per rendere più effi cienti le reti elettriche e del gas natu-
rale concorrono all’adempimento degli obblighi a carico 
delle imprese di distribuzione. Per tali interventi, fatti sal-
vi gli interventi di sostituzione dei trasformatori MT/BT a 
carico dell’utenza, non sono rilasciati Certifi cati Bianchi. 

 14. A decorrere dal 1° giugno 2021, qualora non siano 
stati defi niti obiettivi quantitativi nazionali per gli anni 
successivi al 2020 o non siano stati espressamente previsti 
strumenti diversi per la tutela degli investimenti, il GSE 
ritira i Certifi cati Bianchi generati dai progetti in corso, 
per ciascun anno di durata residua di diritto all’incentivo, 
corrispondendo un valore pari alla media del valore di 
mercato registrato sulla piattaforma di scambio del GME 
nel quadriennio 2017-2020, ridotta del 10%. 

 15. I Certifi cati Bianchi eventualmente emessi a fronte 
di progetti eseguiti nell’ambito del decreto ministeriale 
n. 106 del 20 maggio 2015 e annullati dal GSE nell’anno 
di riferimento, riducono in egual misura gli obblighi di 
risparmio complessivi relativi all’anno successivo.   

  Art. 5.
      Soggetti ammessi alla realizzazione dei progetti    

      1. I progetti e i relativi interventi realizzati per rispetta-
re gli obblighi di cui all’art. 4 del presente decreto posso-
no essere eseguiti:  

    a)   mediante azioni dirette dei soggetti obbligati, o 
dalle società da essi controllate o controllanti, ai sensi 
dell’art. 1, comma 34, della legge n. 239 del 2004 e suc-
cessive modifi cazioni;  
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    b)   mediante azioni delle imprese di distribuzio-
ne dell’energia elettrica e del gas naturale non soggette 
all’obbligo;  

    c)   da soggetti sia pubblici che privati che, per tutta la 
durata della vita utile dell’intervento presentato, sono in 
possesso della certifi cazione secondo la norma UNI CEI 
11352, o hanno nominato un esperto in gestione dell’ener-
gia certifi cato secondo la norma UNI CEI 11339, o sono 
in possesso di un sistema di gestione dell’energia certifi -
cato in conformità alla norma ISO 50001. Nel caso in cui 
il soggetto titolare del progetto e il soggetto proponente 
non coincidano, tale certifi cazione è richiesta per il solo 
soggetto proponente.  

 2. Salvo quanto previsto al comma 4, i Certifi cati Bian-
chi sono riconosciuti dal GSE al soggetto titolare del pro-
getto mediante stipula di un contratto conforme al con-
tratto tipo di cui al comma 3. 

 3. Lo schema di contratto tipo è approvato dal Mini-
stero dello sviluppo economico su proposta del GSE ed è 
pubblicato sul sito istituzionale del GSE entro 30 giorni 
dalla pubblicazione del presente decreto. 

 4. Nell’ambito del contratto, in deroga a quanto pre-
visto al comma 2, il soggetto titolare può espressamente 
chiedere il riconoscimento dei Certifi cati Bianchi diretta-
mente e univocamente in capo al soggetto proponente, in 
qualità di soggetto delegato e nei limiti della delega. In tal 
caso, il contratto è sottoscritto da entrambi i soggetti, che 
sono responsabili in solido dell’adempimento di tutti gli 
obblighi derivanti dal presente decreto, secondo le moda-
lità stabilite dal contratto medesimo.   

  Art. 6.
      Requisiti, condizioni e limiti di ammissione al 

meccanismo dei Certifi cati Bianchi    

     1. I progetti di effi cienza energetica ammissibili al 
meccanismo dei Certifi cati Bianchi sono predisposti e 
trasmessi al GSE nel rispetto di quanto previsto nell’Al-
legato 1. 

 2. L’elenco non esaustivo dei progetti di effi cienza 
energetica ammissibili, distinti per tipologia di intervento 
e forma di energia risparmiata e con l’indicazione dei va-
lori di vita utile ai fi ni del riconoscimento dei Certifi cati 
Bianchi, è riportato nella Tabella 1 dell’Allegato 2, che 
può essere aggiornata ed integrata con decreto del diret-
tore generale DG-MEREEN del Ministero dello sviluppo 
economico di concerto con il direttore generale DG-CLE 
del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e 
del mare, anche su proposta del GSE in collaborazione 
con ENEA ed RSE. 

 3. I progetti di effi cienza energetica ammissibili acqui-
siscono le autorizzazioni o i permessi richiesti entro i ter-
mini previsti dalla normativa vigente, e sono conformi al 
disposto dell’art. 6 dei decreti ministeriali 20 luglio 2004, 
ove applicabile, nonché i requisiti e le condizioni di ap-
plicabilità, in conformità ai metodi di valutazione, defi niti 
all’Allegato 1. 

 4. I progetti che prevedano l’impiego di fonti rinnova-
bili per usi non elettrici sono ammessi esclusivamente in 
relazione alla loro capacità di incremento dell’effi cienza 

energetica e, analogamente alle altre tipologie di progetti 
ammessi ai sensi del presente decreto, alla capacità di ge-
nerare risparmi energetici addizionali in termini di ener-
gia primaria totale o non rinnovabile. 

 5. Ai fi ni del calcolo dei risparmi conseguibili attra-
verso i progetti di effi cienza energetica di cui all’art. 5 
dei decreti ministeriali 20 luglio 2004, sono applicati i 
valori di potere calorifi co inferiore di cui all’Allegato 2 al 
presente decreto, in conformità a quanto indicato all’Al-
legato IV alla direttiva 2012/27/UE. 

 6. Non sono in ogni caso ammessi al sistema dei Cer-
tifi cati Bianchi i progetti di effi cienza energetica predi-
sposti per l’adeguamento a vincoli normativi o a prescri-
zioni di natura amministrativa, fatto salvo il caso in cui 
si impieghino soluzioni progettuali energeticamente più 
effi cienti rispetto a quelle individuate dai vincoli o pre-
scrizioni suddetti, e che generino risparmi addizionali.   

  Art. 7.

      Procedura di valutazione dei progetti
e responsabilità gestionali del GSE    

     1. Il GSE, avvalendosi del supporto di ENEA e di RSE, 
svolge l’attività di valutazione e certifi cazione dei rispar-
mi di energia primaria conseguiti attraverso la realizza-
zione dei progetti in conformità alla metodologia di valu-
tazione di cui all’art. 9 ed ai criteri di cui all’art. 6. 

 2. Fermo restando il rispetto di quanto previsto dalla 
legge n. 241 del 1990, il GSE nomina un responsabile 
del procedimento entro trenta giorni dal ricevimento della 
domanda del proponente. 

 3. Il GSE trasmette al soggetto proponente la comu-
nicazione dell’esito della valutazione tecnico-economica 
delle proposte di progetto a consuntivo (PC) o standar-
dizzato (PS) o delle relative richieste di verifi ca e certifi -
cazione dei risparmi RC o RS, entro novanta giorni dalla 
ricezione delle stesse. Per le valutazioni di cui al presente 
decreto, il GSE può richiedere al soggetto proponente in-
formazioni aggiuntive rispetto a quelle trasmesse. In tal 
caso, la valutazione si conclude entro sessanta giorni dal-
la ricezione delle informazioni integrative. 

 4. Le richieste di modifi ca ai progetti a consuntivo o 
standardizzati già approvati sono comunicate al GSE, 
accompagnate da idonea documentazione, in sede di 
presentazione della prima richiesta di verifi ca della cer-
tifi cazione dei risparmi (RC o   RS)   e, se necessario, nelle 
successive rendicontazioni. Il GSE verifi ca, con i tempi 
previsti ai commi 2 e 3, la coerenza dei dati e delle infor-
mazioni inviati in sede di presentazione delle RC o RS 
con i dati e le informazioni trasmesse in fase di presenta-
zione dei PC o PS, al fi ne di verifi care l’ammissibilità del 
progetto oggetto della modifi ca progettuale. 

 5. Il GME emette i Certifi cati Bianchi per un ammon-
tare complessivo corrispondente ai risparmi energetici 
verifi cati e certifi cati dal GSE.   



—  55  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 783-4-2017

  Art. 8.
      Corrispettivi per la copertura dei costi operativi    

     1. I soggetti che richiedono l’accesso al meccanismo 
dei Certifi cati Bianchi sono tenuti a corrispondere al GSE 
una tariffa ai sensi del decreto ministeriale 24 dicembre 
2014, nel rispetto delle modalità operative defi nite dal 
GSE e pubblicate sul sito istituzionale, ove la tariffa cor-
risposta per le proposte di progetto a consuntivo (PC) e 
standardizzato (PS) è equiparata a quella prevista per le 
Proposte di Progetto e Programma di Misura (PPPM) e 
la tariffa corrisposta per le richieste di verifi ca della cer-
tifi cazione dei risparmi (RC o   RS)   è equiparata a quella 
prevista per le RVC.   

  Art. 9.
      Metodi di valutazione e certifi cazione dei risparmi    

      1. I metodi di valutazione dei risparmi conseguibili at-
traverso la realizzazione dei progetti di effi cienza energe-
tica di cui al presente decreto sono i seguenti:  

    a)   metodo a consuntivo, in conformità ad un pro-
gramma di misura predisposto secondo quanto previsto 
dall’Allegato 1, capitolo 1, che consente di quantifi care il 
risparmio addizionale conseguibile mediante il progetto 
di effi cienza energetica realizzato dal medesimo soggetto 
titolare su uno o più stabilimenti, edifi ci o siti comunque 
denominati;  

    b)   metodo standardizzato, in conformità ad un pro-
gramma di misura predisposto sul campione rappresen-
tativo secondo quanto previsto dall’Allegato 1, capitolo 
2, che consente di quantifi care il risparmio addizionale 
conseguibile mediante il progetto di effi cienza energeti-
ca realizzato dal medesimo soggetto titolare su più sta-
bilimenti, edifi ci o siti comunque denominati per cui sia 
dimostrata la ripetitività dell’intervento in contesti simili 
e la non convenienza economica del costo relativo all’in-
stallazione di misuratori dedicati ai singoli interventi, 
a fronte del valore economico indicativo dei Certifi cati 
Bianchi ottenibili dalla realizzazione del progetto. Le ti-
pologie di interventi incentivabili attraverso la modalità 
standardizzata sono approvate con decreto direttoriale 
del direttore generale DG-MEREEN, del Ministero dello 
sviluppo economico, di concerto con il direttore generale 
DG-CLE del Ministero dell’ambiente e della tutela del 
territorio e del mare, d’intesa con la Conferenza unifi cata, 
anche su proposta del GSE elaborata in collaborazione 
con ENEA e RSE.  

 2. Ai fi ni dell’ammissibilità al meccanismo, dai pro-
getti deve risultare la possibilità di conseguire, in base 
alla tipologia di cui al comma 1, almeno i livelli minimi 
di risparmio energetico addizionale di cui al capitolo 6 
dell’Allegato 1.   

  Art. 10.
      Cumulabilità    

     1. I Certifi cati Bianchi riconosciuti per i progetti di ef-
fi cienza energetica per cui sia stata presentata istanza di 
incentivo al GSE dopo l’entrata in vigore del presente de-
creto, sono cumulabili con altri incentivi non statali desti-
nati al medesimo progetto, nei limiti previsti e consentiti 
dalla normativa europea.   

  Art. 11.

      Copertura degli oneri per l’adempimento agli obblighi    

     1. I costi sostenuti dai soggetti di cui all’art. 3, per 
l’adempimento agli obblighi di cui all’art. 4 trovano co-
pertura, limitatamente alla parte non coperta da altre ri-
sorse, sulle componenti delle tariffe per il trasporto e la 
distribuzione dell’energia elettrica e del gas naturale. 

 2. La copertura dei costi, per ciascuna delle due sessio-
ni di trasmissione di cui all’art. 14, comma 1, è effettuata 
secondo criteri e modalità defi niti dall’AEEGSI, in misu-
ra tale da rifl ettere l’andamento del prezzo dei Certifi cati 
Bianchi riscontrato sul mercato, tenendo eventualmente 
conto dei prezzi riscontrati nell’ambito della libera con-
trattazione tra le parti, e con la defi nizione di un valore 
massimo di riconoscimento. 

 3. I risparmi realizzati tramite progetti di effi cienza 
energetica nel settore dei trasporti sono equiparati a ri-
sparmi di gas naturale e trovano copertura sulle compo-
nenti delle tariffe per il trasporto e la distribuzione del gas 
naturale, secondo i criteri di cui al presente articolo.   

  Art. 12.

      Attività di verifi ca e controllo    

     1. Il GSE svolge il controllo sugli interventi di effi -
cienza energetica mediante verifi che documentali ovve-
ro ispezioni e sopralluoghi    in situ   , al fi ne di accertare la 
corretta esecuzione tecnica ed amministrativa dei proget-
ti per i quali è stato richiesto o concesso l’accesso agli 
incentivi. 

  2. Nello svolgimento delle attività di cui al comma 1, 
il GSE verifi ca:  

    a)   la sussistenza e la permanenza dei presupposti e 
dei requisiti originali per il riconoscimento e il manteni-
mento degli incentivi;  

    b)   la conformità degli interventi realizzati al pro-
getto approvato e alle disposizioni normative vigenti alla 
data della presentazione del progetto;  

    c)   la congruenza tra l’incentivo erogato e i risparmi 
energetici derivanti dall’intervento effettuato;  

    d)   la completezza e la regolarità della documenta-
zione da conservare così come prescritto nei progetti ap-
provati, incluse le eventuali varianti, e dalla normativa al 
momento dell’approvazione del progetto.  

 3. Le attività di controllo si svolgono nel rispetto della 
legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifi cazioni e 
integrazioni, in un contesto di trasparenza ed equità nei 
confronti degli operatori interessati e in contraddittorio 
con il soggetto di cui all’art. 5, commi 2 e 4, al quale 
sono riconosciuti i Certifi cati Bianchi o suo delegato; in 
ogni caso, deve essere informata delle attività di control-
lo anche la parte del contratto stipulato in conformità al 
contratto tipo alla quale non sono riconosciuti Certifi cati 
Bianchi. 

 4. Il GSE può svolgere le attività di controllo e di ac-
certamento di cui al presente decreto durante l’intero pe-
riodo della vita utile dell’intervento. 
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 5. Ai fi ni della verifi ca del diritto all’incentivo e della 
relativa determinazione, il GSE valuta, nell’esercizio del-
le funzioni di controllo, la possibilità di effettuare opera-
zioni di campionamento e caratterizzazione dei combusti-
bili o di altri materiali impiegati negli interventi. Nel caso 
in cui, ai fi ni del periodo precedente, siano rese disponibi-
li certifi cazioni di parte terza indipendente che attestino le 
caratteristiche dei combustibili e dei materiali, le ulteriori 
operazioni sono a carico del GSE. 

 6. Le verifi che oggetto del presente articolo non com-
prendono né sostituiscono i controlli che, in base alle nor-
mative di riferimento, sono attribuiti alle amministrazioni 
statali, regionali e a specifi ci soggetti pubblici o conces-
sionari di attività di servizio pubblico, i quali continua-
no ad esserne conseguentemente responsabili. Nel caso 
in cui i soggetti indicati in precedenza, fermo restando il 
potere sanzionatorio loro spettante, rilevino violazioni ri-
levanti ai fi ni dell’erogazioni degli incentivi, trasmettono 
al GSE l’esito degli accertamenti effettuati. 

 7. Le attività di controllo sono svolte nell’interesse 
pubblico da personale che costituisce il gruppo di verifi -
ca, dotato di adeguata qualifi cazione tecnica ed esperien-
za, che opera con indipendenza e autonomia di giudizio 
e che nell’esercizio di tali attività riveste la qualifi ca di 
pubblico uffi ciale ed è tenuto alla riservatezza su ogni in-
formazione acquisita. 

 8. Nello svolgimento delle verifi che, il GSE può avva-
lersi del supporto tecnico dell’ENEA e di RSE, ovvero 
del supporto di soggetti terzi dotati di idonee competenze 
specialistiche. 

 9. Ai fi ni di quanto disposto al comma 1, il GSE sotto-
pone annualmente ad approvazione del Ministero dello svi-
luppo economico il piano delle verifi che corredato dei rela-
tivi costi e trasmette con la stessa periodicità il riepilogo dei 
dati relativi alle verifi che eseguite e all’esito delle stesse. 

 10. Il termine di conclusione del procedimento di con-
trollo è fi ssato in centottanta giorni, fatti salvi i casi di 
maggiore complessità. Il procedimento di controllo si 
conclude, comunque, con l’adozione di un atto espresso 
e motivato sulla base delle risultanze raccolte nel corso 
del controllo e delle eventuali osservazioni presentate 
dall’interessato. 

 11. Nell’ambito dello svolgimento delle operazioni di 
sopralluogo, il gruppo di verifi ca può richiedere ed acqui-
sire atti, documenti, schemi tecnici, registri ed ogni altra 
informazione ritenuta utile nonché effettuare rilievi foto-
grafi ci, purché si tratti di elementi strettamente connessi 
alle esigenze di controllo. Al termine dello svolgimento 
delle suddette operazioni, il gruppo di verifi ca redige un 
processo verbale contenente l’indicazione delle operazio-
ni effettuate, della documentazione esaminata, delle in-
formazioni acquisite e delle eventuali dichiarazioni rese 
dal soggetto titolare e dal soggetto proponente o dal suo 
delegato e ne rilascia una copia a quest’ultimo. Nel caso 
in cui questi si rifi utino di sottoscrivere il verbale, ne vie-
ne dato atto nel verbale stesso. 

 12. Ai sensi dell’art. 10 della legge n. 241 del 1990, 
il soggetto titolare del progetto e il soggetto proponente 
hanno il diritto di presentare memorie scritte e documen-
ti rispetto ai rilievi evidenziati nel corso delle attività di 
controlli verifi che. Il GSE è tenuto a valutare tali memo-
rie ove siano pertinenti ai fi ni dell’attività di controllo. 

 13. Le violazioni, elusioni, inadempimenti, incon-
gruenze da cui consegua in modo diretto e sostanziale 
l’indebito accesso agli incentivi costituiscono violazioni 
rilevanti di cui all’art. 42, comma 3, del decreto legisla-
tivo n. 28 del 2011. Pertanto, nel caso di accertamento di 
una o più violazioni rilevanti, il GSE dispone il rigetto 
dell’istanza ovvero la decadenza dagli incentivi, nonché 
il recupero delle somme già erogate. 

  14. Costituiscono violazioni rilevanti anche:  
    a)   la presentazione al GSE di dati non veritieri o 

documenti falsi, mendaci o contraffatti, al fi ne di avere 
indebito accesso agli incentivi;  

    b)   l’indisponibilità della documentazione da conser-
vare obbligatoriamente ai sensi del presente decreto, nel 
caso in cui se ne sia già accertata l’assenza nell’ambito di 
una precedente attività di controllo;  

    c)   il comportamento ostativo od omissivo tenuto nei 
confronti del gruppo di verifi ca, consistente anche nel 
diniego di accesso alle strutture dell’intervento nella di-
sponibilità del soggetto titolare del progetto ovvero alla 
documentazione purché strettamente connessa all’attività 
di controllo;  

    d)   l’alterazione della confi gurazione dell’intervento, 
non comunicata al GSE, fi nalizzata ad ottenere un incre-
mento degli incentivi;  

    e)   l’utilizzo di componenti contraffatti ovvero rubati;  
    f)   l’inosservanza delle prescrizioni contenute in pre-

cedenti provvedimenti in esito all’attività di controllo.  
  15. Al di fuori delle fattispecie di cui ai commi 13 e 

14, il GSE, qualora riscontri violazioni, irregolarità o ina-
dempimenti che rilevano ai fi ni dell’esatta quantifi cazio-
ne degli incentivi, provvede, in conformità alla normativa 
applicabile:  

    a)   alla rideterminazione dei Certifi cati Bianchi 
emessi in relazione alle effettive caratteristiche dell’inter-
vento riscontrate;  

    b)   al recupero dei Certifi cati Bianchi riconosciuti in 
eccesso o dell’equivalente valore monetario.  

 16. Nell’ambito delle suddette verifi che il GSE, qua-
lora riscontri la non verifi cabilità o la non attendibilità di 
alcuni dei dati utilizzati per la quantifi cazione dei Certifi -
cati Bianchi richiesti ed emessi, può motivatamente pro-
cedere al ricalcolo degli stessi sulla base di stime cautela-
tive, e disporre nei confronti del soggetto a cui vengono 
riconosciuti i Certifi cati Bianchi, per le successive rendi-
contazioni dei risparmi, specifi che prescrizioni in merito 
alla verifi cabilità ed attendibilità dei dati da fornire, fatto 
salvo quanto previsto al comma 15, qualora applicabile. 

 17. Il GSE, fatti salvi i casi di controllo senza preavvi-
so, pubblica preventivamente sul proprio sito l’elenco dei 
documenti che devono essere resi disponibili sia presso la 
sede del soggetto titolare del progetto sia presso la sede o 
le sedi ove sono stati realizzati gli interventi, in aggiunta 
ai documenti già previsti nella fase di ammissione agli 
incentivi, attendendosi al principio di non aggravio del 
procedimento. 

 18. Il soggetto titolare del progetto, di concerto con il 
soggetto proponente, è tenuto ad adottare tutte le precau-
zioni affi nché le attività di sopralluogo si svolgano nel 
rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza 
sul lavoro. 
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 19. Fatti salvi i casi di controlli senza preavviso, l’av-
vio del procedimento di controllo mediante sopralluogo è 
comunicato, con un preavviso minimo di due settimane, 
ai sensi dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990, con lette-
ra raccomandata A/R ovvero mediante Posta Elettronica 
Certifi cata (PEC). Tale comunicazione indica il luogo, la 
data, l’ora, il nominativo dell’incaricato del controllo, la 
documentazione da rendere disponibile e reca l’invito al 
soggetto proponente e al soggetto titolare del progetto a 
presenziare e collaborare alle relative attività, anche tra-
mite suo delegato.   

  Art. 13.
      Rapporti relativi allo stato di attuazione    

     1. Dal 2017, entro il 31 gennaio di ogni anno, il GSE, 
avvalendosi del supporto del GME, trasmette al Ministe-
ro dello sviluppo economico, al Ministero dell’ambiente 
e della tutela del territorio e del mare, alla Conferenza 
Unifi cata, e all’AEEGSI una relazione sull’attività svolta 
e sui progetti realizzati nell’ambito del presente decreto. 

  2. La relazione di cui al comma 1 contiene:  
    a)   informazioni statistiche sul numero e la tipologia 

dei progetti presentati, ivi inclusa la localizzazione terri-
toriale degli interventi;  

    b)   la quantifi cazione dei risparmi realizzati nel corso 
dell’anno di riferimento, espressi in milioni di tonnellate 
equivalenti di petrolio e validi per il conseguimento degli 
obiettivi di cui all’art. 4, comma 1;  

    c)   il numero di Certifi cati Bianchi emessi nell’anno 
di riferimento;  

    d)   le previsioni per l’anno d’obbligo successivo ri-
guardo alle informazioni di cui alle lettere   b)   e   c)  ;  

    e)   l’andamento delle transazioni dei Certifi cati Bian-
chi, nonché il rapporto tra il volume cumulato dei Cer-
tifi cati Bianchi e il valore dell’obbligo di cui all’art. 4, 
commi 4 e 5, entrambi riferiti all’anno precedente.  

 3. Il GME segnala tempestivamente al Ministero dello 
sviluppo economico, al Ministero dell’ambiente e della 
tutela del territorio e del mare e all’AEEGSI eventuali 
comportamenti, verifi catisi nello svolgimento delle tran-
sazioni dei Certifi cati Bianchi, che risultino non rispon-
denti ai principi di trasparenza e neutralità. 

 4. Il GSE e il GME pubblicano il rapporto di cui al 
comma 1 sui propri siti web. 

 5. Il GSE provvede a dare notizia del numero di pro-
getti approvati, suddivisi per tipologia di intervento, dei 
Certifi cati Bianchi riconosciuti, nonché delle stime dei 
Certifi cati che saranno riconosciuti fi no alla prima sca-
denza dell’obbligo prevista dal presente decreto, median-
te pubblicazione sul proprio sito web istituzionale.   

  Art. 14.
      Verifi ca del conseguimento degli obblighi e sanzioni    

     1. Ferma restando la scadenza dell’anno d’obbligo, fi s-
sata al 31 maggio dell’anno successivo, ai fi ni dell’adem-
pimento degli obblighi di cui all’art. 4, entro il 31 maggio 
e il 30 novembre di ciascun anno i soggetti obbligati tra-
smettono al GSE i Certifi cati Bianchi posseduti ai sensi 
dell’art. 10 del decreto 20 luglio 2004. 

 2. Il GSE, dopo aver verifi cato il livello di consegui-
mento dell’obbligo annuo posto in capo a ciascun sogget-
to obbligato, ai sensi dell’art. 4, maggiorato di eventuali 
quote aggiuntive derivanti dalle compensazioni di cui 
al comma 3, comunica le risultanze di tale verifi ca, per 
ciascuna delle due sessioni, al Ministero dello sviluppo 
economico, al Ministero dell’ambiente e della tutela del 
territorio e del mare, nonché all’AEEGSI ai fi ni di quanto 
disposto al comma 4 e all’art. 11 e al GME ai fi ni dell’ag-
giornamento dei conti proprietà su cui sono depositati i 
Certifi cati Bianchi dei soggetti obbligati. 

 3. Il soggetto obbligato, se consegue una quota dell’ob-
bligo di propria competenza inferiore al 100%, ma co-
munque pari ad almeno il 60%, può compensare la quota 
residua nell’anno successivo senza incorrere nelle sanzio-
ni di cui al comma 4. 

 4. Nel caso di mancato conseguimento degli obblighi, 
fatto salvo quanto previsto al comma 3 e fermo restan-
do l’obbligo di conseguimento della quota non coperta, 
l’AEEGSI applica sanzioni per ciascun titolo mancante, 
ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481, comuni-
cando le sanzioni applicate al Ministero dello sviluppo 
economico, al Ministero dell’ambiente e della tutela del 
territorio e del mare e al GSE. 

 5. I proventi delle sanzioni di cui al comma 4 contribui-
scono alla copertura degli oneri di cui all’art. 7, comma 1.   

  Art. 15.

      Misure di semplifi cazione e di accompagnamento    

     1. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del pre-
sente decreto, il GSE, in collaborazione con ENEA e 
RSE, predispone e sottopone al Ministero dello sviluppo 
economico e al Ministero dell’ambiente e della tutela del 
territorio e del mare, una guida operativa per promuovere 
l’individuazione, la defi nizione e la presentazione di pro-
getti, corredata di tutte le informazioni utili alla predispo-
sizione delle richieste di accesso agli incentivi, nonché 
della descrizione delle migliori tecnologie disponibili, 
tenendo in considerazione anche quelle identifi cate a li-
vello europeo, delle potenzialità di risparmio in termini 
economici ed energetici derivanti dalla loro applicazione 
che fornisca indicazioni in merito all’individuazione del 
consumo di riferimento di cui all’art. 2, comma 1, lettera 
  d)  . La guida, che può essere organizzata per tematiche di-
stinte, riporta, inoltre, un elenco non esaustivo degli inter-
venti di effi cienza energetica che non rispettano i requisiti 
di cui all’art. 6. 

 2. La guida operativa di cui al comma 1, nonché i suoi 
aggiornamenti e le integrazioni, sono approvati e disci-
plinati con decreto del direttore generale DG-MEREEN 
del Ministero dello sviluppo economico di concerto con 
il direttore generale DG-CLE del Ministero dell’ambiente 
e della tutela del territorio e del mare. 

 3. Nell’ambito del programma triennale di informazio-
ne e formazione di cui all’art. 13, comma 1, del decreto 
legislativo n. 102 del 2014, l’ENEA dedica una specifi ca 
sezione alla promozione della conoscenza e dell’utilizzo 
del meccanismo dei Certifi cati Bianchi.   
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  Art. 16.

      Disposizioni fi nali ed entrata in vigore    

     1. Entro il termine di centottanta giorni dalla data di 
entrata in vigore del presente decreto per i progetti stan-
dardizzati e analitici che alla data di entrata in vigore 
del presente decreto hanno raggiunto la soglia minima 
di progetto, come defi nita dalle linee guida EEN 9/11 o 
hanno concluso il periodo di monitoraggio, è possibi-
le presentare le rendicontazioni dei risparmi, secondo 
quanto defi nito dal decreto ministeriale 28 dicembre 
2012. Entro il termine di centottanta giorni dalla data 
di entrata in vigore del presente decreto per i progetti a 
consuntivo che alla data di entrata in vigore del presente 
decreto sono in corso di realizzazione, come attestato da 
idonea documentazione, è possibile presentare l’istanza 
per la richiesta dei Certifi cati Bianchi, secondo quanto 
defi nito dal decreto ministeriale 28 dicembre 2012. Per 
i progetti a consuntivo, analitici e standard approvati in 
data precedente all’entrata in vigore del presente decreto 
si applicano le disposizioni vigenti alla data di presenta-
zione del progetto. 

 2. I Grandi Progetti riconosciuti ai sensi dell’art. 8 
del decreto ministeriale 28 dicembre 2012 che non 
generano, nell’arco di un determinato anno, risparmi 
superiori a 35.000 TEP, per l’anno in questione sono 
rendicontabili attraverso la Richiesta di Verifi ca e Cer-
tifi cazione a Consuntivo (RVC-C). In tali casi non sono 
riconosciute le eventuali premialità concesse all’atto 
dell’ammissione. 

 3. I Certifi cati Bianchi possono essere oggetto di libe-
ra contrattazione tra le parti, ovvero di contrattazione nel 
mercato organizzato dal GME, unifi cato per tutte le tipo-
logie di titoli, secondo modalità defi nite dall’Autorità per 
l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico. 

 4. Il presente decreto non comporta nuovi o maggiori 
oneri a carico del bilancio dello Stato. 

 5. Il presente decreto, di cui gli allegati costituiscono 
parte integrante, entra in vigore il giorno successivo dalla 
pubblicazione nella   Gazzetta Uffi ciale   e si applica, con 
eccezione dell’art. 4 e dell’art. 12, a tutti progetti presen-
tati a decorrere dall’entrata in vigore, fatto salvo quanto 
previsto al comma 1. 

 Roma, 11 gennaio 2017 

  Il Ministro
dello sviluppo economico

     CALENDA   

 Il Ministro dell’ambiente
e della tutela del territorio

e del mare
   GALLETTI    

  Registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 2017
Uffi cio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 197

    ALLEGATO 1

     METODI DI VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE DEI RISPARMI 

 1. Metodo di valutazione per i progetti a consuntivo «PC» 
 1.1. Il metodo di valutazione a consuntivo, caratterizzante del “pro-

getto a consuntivo” (di seguito “PC”) di cui all’art. 9 del presente decre-
to, quantifi ca il risparmio energetico addizionale conseguito attraverso 
la realizzazione del progetto di effi cienza energetica, tramite una misu-
razione puntuale delle grandezze caratteristiche, sia nella confi gurazio-
ne ex ante sia in quella post intervento. Sulla base della misurazione, 
sono certifi cati i risparmi di energia primaria, in conformità al PC e al 
programma di misura, predisposto secondo le disposizioni del presente 
Allegato 1 e approvato dal GSE. 

 1.2. Ai fi ni dell’accesso al meccanismo, qualora il PC di cui al 
punto 1.1 sia costituito da più interventi, questi ultimi dovranno essere 
caratterizzati dalla medesima durata del periodo di vita utile (espressa in 
anni) secondo quanto indicato nella Tabella 1, al fi ne di essere ricompre-
si in un medesimo progetto, per il quale il soggetto proponente inoltra 
istanza unica al GSE per la richiesta dei Certifi cati Bianchi. 

 1.3. Ai fi ni della determinazione del consumo di baseline, il pro-
ponente dovrà considerare le misure dei consumi relative ad un periodo 
almeno pari a 12 mesi precedenti la realizzazione del progetto, con fre-
quenza di campionamento almeno giornaliera. In ogni caso il propo-
nente del progetto è tenuto ad effettuare una analisi atta ad identifi care 
i parametri di funzionamento che infl uenzano il consumo dei sistema 
oggetto di intervento. 

 Nel caso in cui il proponente dimostri che le misure relative ad 
un periodo e una frequenza di campionamento inferiori siano rappre-
sentative dei consumi annuali, sarà possibile proporre una ricostruzione 
cautelativa dei consumi ex ante in base ai dati misurati. 

 Nel caso di nuovi impianti, edifi ci o siti comunque denominati e, 
dunque, in mancanza di valori di consumi energetici nella situazione 
ante intervento, il consumo di baseline è pari al consumo di riferimento. 

 1.4. Nel caso in cui il proponente intenda realizzare un progetto 
che ha effetto sulla rendicontazione dei risparmi di progetti già in corso 
di incentivazione, il proponente dovrà sottoporre al GSE la modifi ca del 
progetto già approvato e la contestuale proposta di un unico algoritmo 
per il calcolo dei risparmi e di un nuovo programma di misura. La mo-
difi ca progettuale, in ogni caso, non comporta ulteriori variazioni (e.g. 
baseline, vita utile, etc.) al progetto già in corso di incentivazione. 

 1.5. Il PC deve contenere, pena inammissibilità, le informazioni di 
cui al capitolo 4 del presente Allegato, rese dal proponente del progetto 
in forma sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. 

 1.6. L’esito dell’istruttoria è comunicato al soggetto proponente nei 
modi e nei tempi previsti dall’art. 7 del presente decreto. 

 1.7. La data di avvio della realizzazione del progetto deve rientrare 
nei primi 12 mesi dalla data di approvazione del PC, trascorsi i quali 
l’ammissione del progetto agli incentivi perde effi cacia. 

 1.8. I risparmi conseguiti nell’ambito dei PC sono contabilizza-
ti per un numero di anni pari a quelli della vita utile degli interventi 
a decorrere dalla data in cui viene avviato il programma di misura, o 
comunque non oltre 36 mesi dalla data di avvio della realizzazione del 
progetto. 

 2. Metodo di valutazione per i progetti standardizzati “PS” 
  2.1. Il metodo di valutazione standardizzato, caratterizzante del 

“progetto standardizzato” (di seguito “PS”) di cui all’art. 9 del presen-
te decreto, quantifi ca il risparmio energetico addizionale conseguibile 
attraverso progetti, realizzati dal medesimo titolare, presso uno o più 
stabilimenti, edifi ci o siti comunque denominati per cui sia dimostrabile:  

    a)   la ripetitività del progetto, ovvero degli interventi che lo com-
pongono, in contesti assimilabili e a pari condizioni operative;  

    b)   la non convenienza economica dell’investimento per l’instal-
lazione di misuratori dedicati ai singoli interventi, a fronte del valore 
economico indicativo dei Certifi cati Bianchi ottenibili in virtù del ri-
sparmio energetico conseguibile dalla realizzazione del progetto.  

 2.2. Ai fi ni dell’accesso al meccanismo, qualora il PS sia costituito 
da più interventi, questi ultimi dovranno essere caratterizzati dalla me-
desima durata del periodo di vita utile (espressa in anni), al fi ne di essere 
ricompresi in un medesimo progetto per il quale il soggetto proponente 
inoltra istanza unica al GSE per la richiesta dei Certifi cati Bianchi. 
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 2.3. Con il decreto direttoriale di cui all’art. 9, comma 1, lettera   b)   è 
approvato l’elenco delle schede per PS disponibili, e ai sensi delle quali 
può essere presentato il progetto. Tale elenco, pubblicato sul sito istitu-
zionale del GSE, è aggiornato periodicamente secondo quanto previsto 
dall’art. 9, comma 1, lettera   b)  . Ai soggetti ammessi al meccanismo è 
comunque data la possibilità di proporre nuove tipologie di progetti am-
missibili alla valutazione dei risparmi con metodo standardizzato. In 
particolare i soggetti ammessi possono proporre al GSE: la tipologia di 
tecnologia da incentivare e i relativi requisiti minimi di ammissibilità 
in relazione all’utilizzo e al contesto di applicazione, il consumo di ri-
ferimento, l’algoritmo per la determinazione dei risparmi afferenti alla 
tecnologia da incentivare, la metodologia di misurazione standardizzata 
del campione rappresentativo, ivi inclusi i metodi per la determinazione 
dell’errore campionario e la sua entità. 

 2.4. Il risparmio conseguibile dal PS è rendicontato sulla base di 
un algoritmo di calcolo e della misura diretta di un idoneo campione 
rappresentativo dei parametri di funzionamento che caratterizzano il 
progetto, e gli interventi che lo compongono, sia nella confi gurazione 
ex ante sia in quella post intervento, in conformità ad un progetto e ad un 
programma di misura approvato dal GSE. L’algoritmo per il calcolo dei 
risparmi approvato è applicato estendendo le risultanze delle misurazio-
ni effettuate sul campione rappresentativo, all’insieme degli interventi 
realizzati nell’ambito del progetto. 

 2.5. Il campione di misura deve essere adeguatamente rappresen-
tativo sia della confi gurazione precedente sia di quella successiva alla 
realizzazione del progetto, in termini di numerosità e di tipologia delle 
variabili energetiche da monitorare, nonché caratterizzato da una nu-
merosità in grado di garantire un determinato livello di confi denza e un 
valore dell’errore campionario defi nito a priori per ogni tipologia di PS 
e verifi cato in sede di presentazione dell’istanza. 

 2.6. Per determinare i consumi di baseline, dovranno essere con-
siderate, sul campione rappresentativo, le misure dei consumi relative 
ad un periodo almeno pari a 12 mesi precedenti alla realizzazione del 
progetto, con frequenza di campionamento almeno giornaliera. In ogni 
caso il proponente è tenuto ad effettuare una analisi atta ad identifi care 
i parametri di funzionamento che infl uenzano il consumo dei sistema 
oggetto di intervento. 

 2.7. Nel caso in cui il proponente dimostri che le misure relative 
ad un periodo e una frequenza di campionamento inferiori siano rappre-
sentative dei consumi annuali, sarà possibile proporre una ricostruzione 
cautelativa dei consumi ex ante in base ai dati misurati. 

 2.8. L’algoritmo di calcolo dei risparmi, i parametri da misurare e 
le modalità di misura di cui al presente capitolo, sono indicati nell’am-
bito della presentazione del PS. 

 2.9. Il PS deve contenere, pena inammissibilità della richiesta di 
incentivo, le informazioni di cui al capitolo 4 del presente Allegato, rese 
in forma sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. 

 2.10. Il contenuto dei PS può essere aggiornato sulla base dell’evo-
luzione normativa, tecnologica e del mercato tramite decreto direttoriale 
ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera   b)   del presente decreto. Per aggior-
namento si intende la modifi ca parziale o totale del contenuto dei PS, 
ovvero la sua revoca. Il mero recepimento di obblighi o standard norma-
tivi costituisce aggiornamento che può essere apportato senza decreto 
direttoriale di approvazione. 

 2.11. L’esito dell’istruttoria è comunicato al soggetto proponente 
del progetto nei modi e nei tempi previsti dall’art. 7 del presente decreto. 

 2.12. I risparmi conseguiti nell’ambito dei PS sono contabilizzati 
per un numero di anni pari a quelli della vita utile degli interventi a 
decorrere dalla data in cui viene avviato il programma di misura e co-
munque entro e non oltre 36 mesi dalla data di avvio della realizzazione 
del progetto.  

 3. Richiesta di verifi ca e di certifi cazione dei risparmi 

 3.1. Ai fi ni di quanto previsto all’art. 7, comma 1, e all’art. 10, 
comma 1, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004, i soggetti proponenti 
inviano al GSE una richiesta di verifi ca e di certifi cazione, a consuntivo 
o standardizzata (di seguito rispettivamente «RC» e «RS»), dei risparmi 
conseguiti dal progetto, unitamente alla documentazione comprovante i 
risultati ottenuti secondo quanto previsto al capitolo 5. 

 3.2. Le RC o RS devono essere presentate, al più, entro centoventi 
giorni dalla fi ne del periodo di monitoraggio. 

 3.3. Il GSE verifi ca la coerenza dei dati e delle informazioni inviati 
in sede di presentazione delle RC o RS con i dati e le informazioni 
trasmesse in fase di presentazione dei PC o PS, per l’ammissibilità del 
progetto realizzato. 

 3.4. Le RC o RS devono riferirsi ad un periodo di monitoraggio an-
nuale. Limitatamente ai progetti caratterizzati da elevati risparmi, è pos-
sibile proporre, in sede di presentazione del PC, periodi di monitoraggio 
rispettivamente pari a rendicontazioni semestrali, qualora il numero di 
Certifi cati Bianchi di ogni RC sia almeno pari a 5.000, o in alternativa, 
rendicontazioni trimestrali, qualora il numero di Certifi cati Bianchi di 
ogni RC sia almeno pari a 10.000.  

 4. Documentazione da trasmettere in sede di presentazione dei progetti 

  4.1. Il PC e il PS devono contenere, pena inammissibilità, le infor-
mazioni di seguito elencate, rese in forma sostitutiva di atto notorio ai 
sensi del D.P.R n. 445/2000:  

    a)   informazioni relative al soggetto proponente (nome o ragione 
sociale, indirizzo, ruolo e attività svolte nell’ambito del progetto) e del 
soggetto titolare, qualora diverso dal proponente;  

    b)   informazioni relative all’impianto, edifi cio o sito comunque 
denominato presso cui si realizza il progetto (indirizzo, codice catastale, 
attività ivi svolte nell’ambito del progetto, codice ATECO se applica-
bile) ivi comprese le informazioni relative al titolare dell’impianto o 
del sito;  

    c)    relazione descrittiva, corredata da idonea documentazione, 
contenente:   

  1. la descrizione dettagliata del progetto, con riferimento alle 
tipologie di intervento che lo compongono, ivi inclusa la relativa docu-
mentazione progettuale signifi cativa;  

  2. la proposta di determinazione dei consumi di baseline e dei 
risparmi energetici addizionali, esplicitando i criteri adoperati;  

  3. nel caso di PS, le ipotesi compiute ai fi ni della standardiz-
zazione dei risparmi energetici conseguiti;  

  4. la descrizione del programma di misura che s’intende adot-
tare per la valutazione dei risparmi di energia primaria, inclusi il rispar-
mio previsto, la descrizione dell’algoritmo di calcolo del risparmio e 
della strumentazione utilizzata, depurando i consumi, tramite adeguati 
aggiustamenti, dagli eventuali effetti di fattori non correlati al proget-
to. Nel caso dei PS, la descrizione deve riportare anche la metodologia 
adottata per l’estensione delle risultanze delle misurazioni effettua-
te sul campione rappresentativo all’insieme degli interventi realizzati 
nell’ambito del progetto approvato dal GSE;  

  5. la misura dei consumi energetici nella situazione ante inter-
vento e la stima dei consumi post intervento;  

  6. l’indicazione dei costi relativi all’installazione delle ap-
parecchiature di misura dedicati ai singoli interventi. Nel caso dei PS, 
sono forniti elementi riguardo la non convenienza economica dell’in-
vestimento relativo all’installazione di misuratori dedicati ai singoli 
interventi;  

  7. a fi ni statistici e secondo quanto indicato al punto 4.2, stima 
dei costi strettamente riconducibili al progetto di effi cienza energetica 
che si sosterranno per la realizzazione e gestione del progetto stesso;  

    d)   copia della diagnosi energetica del sito o dei siti oggetto 
dell’intervento, ove presente;  

    e)   documentazione attestante le caratteristiche tecniche dei siste-
mi e delle tecnologie che costituiscono il progetto di effi cienza energe-
tica e il progetto di riferimento;  

    f)   dichiarazione attestante gli eventuali contributi economici di 
qualunque natura già concessi al medesimo progetto da parte di am-
ministrazioni pubbliche statali, regionali o locali nonché dell’Unione 
europea o di organismi internazionali;  

    g)   idonea documentazione comprovante che il progetto proposto 
non è stato ancora stato realizzato alla data di presentazione dell’istanza;  

    h)   nel caso in cui il soggetto proponente o il soggetto titolare del 
progetto sia un soggetto obbligato alla nomina del Responsabile per la 
conservazione e l’uso razionale dell’energia ai sensi dell’art. 19 della 
legge 9 gennaio 1991, n. 10, idonea documentazione comprovante l’av-
venuta nomina per l’anno in corso. Tale requisito deve essere rispettato 
per tutta la durata della vita utile del progetto e può essere soggetto a 
verifi ca in sede ispettiva.  
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  4.2. Ai fi ni della stima dei costi di realizzazione del progetto di 
effi cienza energetica, sono considerate le seguenti voci, esclusivamen-
te ove strettamente riconducibili al nuovo investimento di effi cienza 
energetica:  

    a)   opere murarie e assimilate;  
    b)   macchinari, impianti e attrezzature e relativa installazione o 

posa in opera;  
    c)   programmi informatici commisurati alle esigenze produttive 

e gestionali dell’impresa proponente, funzionali al monitoraggio dei 
consumi energetici nell’attività svolta attraverso gli impianti o negli 
immobili facenti parte dell’unità produttiva interessata dal programma 
la cui disponibilità sia riferibile esclusivamente al soggetto titolare del 
progetto;  

    d)   progettazione esecutiva degli interventi e delle opere da re-
alizzare, alle attività di direzione dei lavori, di collaudo e di sicurezza 
connesse con la realizzazione del programma d’investimento;  

    e)   gli oneri fi nanziari e i costi indiretti.  
 4.3. Il GSE può richiedere, se del caso, ulteriori informazioni e 

documentazione fi nalizzata a una più approfondita valutazione della 
proposta progettuale, nell’ambito dei tempi istruttori massimi defi niti 
dal presente decreto. 

 5. Documentazione da trasmettere per la verifi ca e certifi cazione dei 
risparmi 

 5.1. Per le RC e RS, la documentazione trasmessa deve essere con-
forme, nei tempi, nei contenuti e nel formato, a quanto presentato in fase 
di valutazione del PC o PS. 

 5.2. Al momento della presentazione della richiesta di verifi ca e 
certifi cazione, il proponente del progetto dichiara, sotto la propria re-
sponsabilità, che i progetti per i quali si richiede la verifi ca e certifi cazio-
ne dei risparmi sono stati realizzati in conformità al dettato dell’art. 5, 
comma 4, secondo capoverso, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 e 
al dettato dell’art. 1, commi 34 e 34  -bis  , della legge 23 agosto 2004, 
n. 239 e successive modifi che e integrazioni, e delle discipline vigenti in 
materia di cumulabilità tra diverse forme di incentivo. 

  5.3. Unitamente alla prima RC o RS il titolare del progetto è tenuto 
a trasmettere:  

    a)   documentazione attestante la data di prima attivazione del 
progetto;  

    b)   matricola dei misuratori installati;  
    c)   matricole/codici identifi cativi dei principali componenti 

installati.  

 6. Dimensione minima dei progetti  
 6.1. I PS devono aver generato, nel corso dei primi 12 mesi del 

periodo di monitoraggio, una quota di risparmio addizionale non infe-
riore a 5 TEP. 

 6.2. I PC devono aver generato, nel corso dei primi 12 mesi del 
periodo di monitoraggio, una quota di risparmio addizionale non infe-
riore a 10 TEP. 

 6.3. I PC e PS, che non conseguono i livelli di risparmio di cui 
ai precedenti punti 6.1 e 6.2, non sono ammissibili al meccanismo dei 
Certifi cati Bianchi. 

 7. Documentazione da conservare e controlli a campione  
 7.1. Il GSE effettua i controlli previsti dall’art. 12 del presente de-

creto, necessari ad accertare che i progetti oggetto di certifi cazione dei 
risparmi e riconoscimento dei Certifi cati Bianchi siano stati realizzati in 
modo conforme alle disposizioni fi ssate dal presente decreto. 

 7.2. Al fi ne di consentire i controlli di cui al punto 7.1, i soggetti 
proponenti sono tenuti a conservare, per un numero di anni pari a quelli 
di vita utile delle tipologie di intervento incluse nel progetto medesimo, 
la documentazione idonea a consentire il riscontro di quanto dichiarato 
nelle schede di rendicontazione e nella documentazione inviata al GSE, 
nonché il rispetto delle disposizioni di cui al presente decreto. 

 8. Diagnosi Energetiche 
 8.1. I PC o PS che in fase di presentazione siano corredati da dia-

gnosi energetica eseguita in conformità all’Allegato 2 del decreto legi-
slativo n. 102/2014, godono di una riduzione del 30% del corrispettivo 
fi sso dovuto al GSE in fase di avvio del procedimento, ai sensi del de-
creto del Ministro dello sviluppo economico 24 dicembre 2014 concer-

nente «Approvazione delle tariffe per la copertura dei costi sostenuti dal 
Gestore servizi energetici GSE S.p.A. per le attività di gestione, verifi ca 
e controllo, inerenti i meccanismi di incentivazione e di sostegno delle 
fonti rinnovabili e dell’effi cienza energetica, ai sensi dell’art. 25 del de-
creto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modifi cazioni, dalla 
legge 11 agosto 2014, n. 116». A tal fi ne, il soggetto titolare del progetto 
allega alla richiesta una dichiarazione in forma sostitutiva di atto notorio 
ai sensi del D.P.R n. 445/2000, attestante il diritto a godere dell’agevola-
zione suddetta, fatto salvo quanto previsto al punto 8.2. 

 8.2. Il punto 8.1 non si applica qualora il soggetto titolare sia un 
soggetto obbligato a redigere la diagnosi energetica ai sensi dell’art. 8 
del decreto legislativo n. 102 del 2014.   

  

  ALLEGATO 2

     MODALITÀ RICONOSCIMENTO DEI CERTIFICATI BIANCHI 

 1. Modalità di riconoscimento dei Certifi cati Bianchi 

 1.1. La Tabella 1 riporta un elenco non esaustivo delle tipologie di 
progetti ammissibili e i relativi valori, espressi in anni, della vita utile 
(U), distinti per forma di energia risparmiata. Qualora il soggetto pro-
ponente presenti un progetto non riconducibile alle tipologie di cui alla 
Tabella 1, il GSE ne valuta l’ammissibilità ai sensi del presente decreto 
e sottopone le risultanze dell’istruttoria al Ministero dello sviluppo eco-
nomico per l’approvazione. La Tabella 1 può essere quindi aggiornata 
con le modalità di cui all’art. 6, comma 2 del presente decreto. 

 1.2. Al fi ne di considerare debitamente l’obsolescenza tecnologica 
e commerciale della tecnologia sottesa al progetto di effi cienza energe-
tica e alla capacità del medesimo di conseguire risparmi addizionali per 
il periodo di riconoscimento dei Certifi cati Bianchi, il parametro U non 
può superare i 10 anni. 

 1.3. All’atto della presentazione della domanda, il soggetto pro-
ponente può richiedere che, per la metà della durata della vita utile del 
progetto, il volume di Certifi cati Bianchi erogati sia moltiplicato per 
il fattore K   1   =1,2. In tali casi, per la rimanente durata della vita utile, 
il numero di Certifi cati Bianchi erogati a seguito delle rendicontazioni 
dei risparmi effettivamente conseguiti e misurati è moltiplicato per il 
fattore K   2   =0,8. 

 1.4. Ai fi ni del calcolo dei risparmi conseguibili attraverso i pro-
getti di effi cienza energetica, sono applicati i valori di potere calorifi co 
inferiore di cui all’Allegato IV alla direttiva 2012/27/UE. Nei casi in 
cui la fonte primaria non sia classifi cabile in una delle tipologie elenca-
te, il valore di P.C.I. adottato per la valutazione dei risparmi energetici 
conseguiti dovrà essere certifi cato da un laboratorio qualifi cato ai sensi 
dell’art. 6, comma 1, lettera   e)  , dei decreti ministeriali 20 luglio 2004.  

 2. Tipi e caratteristiche dei Certifi cati Bianchi  

  2.1. I Certifi cati Bianchi emessi sono di quattro tipi:  

    a)   di tipo I, attestanti il conseguimento di risparmi di energia 
primaria attraverso interventi per la riduzione dei consumi fi nali di ener-
gia elettrica;  

    b)   di tipo II, attestanti il conseguimento di risparmi di ener-
gia primaria attraverso interventi per la riduzione dei consumi di gas 
naturale;  

    c)   di tipo III, attestanti il conseguimento di risparmi di forme di 
energia primaria diverse dall’elettricità e dal gas naturale non realizzati 
nel settore dei trasporti;  

    d)   di tipo IV, attestanti il conseguimento di risparmi di forme di 
energia primaria diverse dall’elettricità e dal gas naturale, realizzati nel 
settore dei trasporti.  

 2.2 La dimensione commerciale dei Certifi cati Bianchi è pari a 1 
TEP. Ai fi ni dell’emissione dei Certifi cati Bianchi, i risparmi di ener-
gia, verifi cati e certifi cati, vengono arrotondati a 1 TEP con criterio 
commerciale.   
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TABELLA 1 – Tipologie degli interventi  

Tipologia intervento 

Vita utile (U) Tipologia Certificati Bianchi 

anni 

Tipo I Altra tipologia 
riduzione 

consumi energia 
elettrica 

riduzione 
consumi gas e/o 

altro 
Settore Industriale     
Installazione di impianti di produzione di energia termica 10  X 
Installazione di sistemi per il trattamento degli effluenti 
gassosi  10  X 

Installazione di generatori di aria calda 10  X 
Installazione di componenti per il recupero di calore, qualora 
non tecnicamente possibile nella situazione ex ante, anche a 
servizio di reti di teleriscaldamento  e/o teleraffrescamento 

7  X 

Installazione di sistemi di ricompressione meccanica del 
vapore  7  X 

Installazione di essiccatori  10 X X 
Installazione di bruciatori rigenerativi 7  X 
Installazione motori elettrici 7 X  
Installazione di forni di cottura 10 X X 
Installazione di forni di fusione 10 X X 
Installazione di forni di pre-riscaldo 10 X X 
Installazione di sistemi radianti ad alta temperatura per la per 
la climatizzazione degli ambienti in ambito industriale 10  X 

Installazione di impianti di produzione dell’aria compressa 7 X  
Installazione di sistemi di power quality  7 X  
Installazione di gruppi frigo e pompe di calore, ivi compresi 
gli impianti di surgelazione e refrigerazione 7 X X 

Installazione o retrofit  di sistemi per l'illuminazione 7 X  
Recupero energetico nei sistemi di rigassificazione del GNL   10  X 
Installazione di impianti a Ciclo Rankine Organico (ORC) in 
assetto non cogenerativo e non alimentati da calore prodotto 
da impianti di produzione di energia elettrica  

10 X  

Settore reti, servizi  e trasporti    
Efficientamento di reti di teleriscaldamento  e/o 
teleraffrescamento esistenti 10  X 

Posa reti di teleriscaldamento  e/o teleraffrescamento 10  X 
Installazione di caldaie a servizio di reti di teleriscaldamento  
e/o teleraffrescamento    10  X 

Acquisto flotte di mezzi di trasporto a trazione elettrica, gas 
naturale, GNL, GPL, ibride o a idrogeno   10 X X 

Efficientamento energetico di  mezzi di trasporto alimentati a 
combustibili fossili  ivi compreso il trasporto navale 7 X X 

Efficientamento reti elettriche, del gas e idriche 10 X X 
Installazione motori elettrici 7 X  
Realizzazione di CED 7 X  
Efficientamento di CED  7 X  
Realizzazione  di stazioni radio base e di rete fissa 7 X  
Efficientamento di stazioni radio base e di rete fissa  7 X  
Installazione o retrofit  di sistemi per l'illuminazione pubblica 7 X  
Installazione di sistemi di power quality  7 X  
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Settore civile    
Installazione di caldaie e generatori di aria calda  10 X X 
Installazione di impianti di gruppi frigo  e pompe di calore per 
la climatizzazione degli ambienti 7 X X 

Isolamento termico  di superfici disperdenti  opache degli 
edifici  10 X X 

Retrofit e nuova realizzazione di "edifici a energia quasi zero" 10 X X 
Installazione o retrofit  di sistemi per l'illuminazione privata  7 X  
Misure comportamentali    
Adozione di sistemi di segnalazione e gestione efficienti 3 X X 
Adozione di sistemi di analisi dati sui consumi di singoli 
impianti, utenze e veicoli 3 X X 

Adozione iniziative finalizzate all’utilizzo di veicoli a basse 
emissioni 3 X X 

  17A02375

    PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI

  DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

  DECRETO  9 marzo 2017 .

      Erogazione della somma di € 119.982.463,03 - capitolo 703 
- a favore delle regioni in attuazione dell’ordinanza 9 mag-
gio 2016, n. 344, recante «Attuazione dell’articolo 11 del 
decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modifi -
cazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77» - esercizio fi nan-
ziario 2017.    

     IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE 

 Vista la legge del 23 agosto 1988, n. 400 recante «Di-
sciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Pre-
sidenza del Consiglio dei ministri»; 

 Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 303 
recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei 
ministri a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, 
n. 59» e successive modifi che ed integrazioni; 

 Vista la legge del 24 febbraio 1992, n. 225 recante 
«Istituzione del Servizio nazionale della protezione civi-
le» e successive modifi che e integrazioni; 

 Visto il decreto-legge 7 settembre 2001 n. 343, con-
vertito, con modifi cazioni, dalla legge 9 novembre 2001, 
n. 401 recante «Disposizioni urgenti per assicurare il co-
ordinamento operativo delle strutture preposte alle attivi-
tà di protezione civile»; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini-
stri del 22 novembre 2010 recante «Disciplina dell’auto-
nomia fi nanziaria e contabile della Presidenza del Consi-
glio dei ministri»; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini-
stri del 1° ottobre 2012, recante «Ordinamento delle strut-
ture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri»; 

 Visto il decreto del Segretario generale della Presiden-
za del Consiglio dei ministri del 18 gennaio 2011, n. 113, 
recante «Organizzazione interna del Dipartimento della 
protezione civile», modifi cato ed integrato dai successivi 
decreti del Segretario generale della Presidenza del Con-
siglio dei ministri del 10 ottobre 2011 e dell’8 febbraio 
2013; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini-
stri del 7 novembre 2012 recante «Modifi che all’organiz-
zazione interna del Dipartimento della protezione civile» 
- registrato alla Corte dei conti in data 20 dicembre 2012, 
reg. n. 10, fog. n. 184 con il quale sono state introdotte 
modifi che all’organizzazione degli uffi ci del Dipartimen-
to della protezione civile; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini-
stri del 19 dicembre 2016 - visto e annotato al n. 2913 il 
27 dicembre 2016 dall’Uffi cio di bilancio e per il riscon-
tro di regolarità amministrativo contabile della Presidenza 
del Consiglio dei ministri e registrato alla Corte dei conti 
al n. 60 il 3 gennaio 2017 - con il quale all’Ing. Fabrizio 
Curcio è stato conferito, ai sensi degli articoli 18 e 28 
della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché dell’art. 19 del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l’incarico di 
Capo del Dipartimento della protezione civile, a far data 
dal 19 dicembre 2016 e fi no al verifi carsi della fattispecie 
di cui all’ art. 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, 
n. 400, fatto salvo quanto previsto dall’art. 3 del decreto 
del Presidente della Repubblica del 3 luglio 1997, n. 520 
ed è stata attribuita la titolarità del centro di responsabilità 
amministrativa n. 13 - Protezione civile - del bilancio au-
tonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri; 
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 Vista la legge del 7 agosto 1990, n. 241 recante «Nuo-
ve norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi; 

 Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2013 n. 33 re-
cante « Riordino della disciplina riguardante gli obblighi 
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 
parte delle pubbliche amministrazioni»; 

 Visto il decreto legislativo dell’8 aprile 2013 n. 39 
recante «Disposizioni in materia di inconferibilità ed 
incompatibilità di incarichi presso le pubbliche ammini-
strazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico a 
norma dell’art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 
2012 n. 190»; 

 Visto il regio decreto del 18 novembre 1923, n. 2440 
recante «Disposizioni sul patrimonio e sulla contabilità 
generale dello Stato»; 

 Visto il regio decreto del 23 maggio 1924, n. 827 re-
cante «Regolamento per l’amministrazione del patrimo-
nio e per la contabilità generale dello Stato»; 

 Vista la legge del 3 aprile 1997, n. 94 recante «Modi-
fi che alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive mo-
difi cazioni e integrazioni, recante norme di contabilità 
generale dello Stato in materia di bilancio»; 

 Vista la legge del 31 dicembre 2009, n. 196 di contabi-
lità e fi nanza pubblica; 

 Visto il decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito 
con modifi cazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 e, in 
particolare, l’art. 11, con il quale viene istituito il «Fondo 
per la prevenzione del rischio sismico»; 

 Visto l’art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 
2009, n. 191, che ha previsto la soppressione delle eroga-
zioni di contributi a carico del bilancio dello Stato per le 
province autonome di Trento e Bolzano; 

 Vista l’ordinanza del Capo del Dipartimento della 
protezione civile 9 maggio 2016, n. 344 che ha disci-
plinato i contributi per gli interventi di prevenzione del 
rischio sismico, previsti dal citato art. 11 del decreto-
legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modifi cazio-
ni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e , in particola-
re, l’art. 1 comma 3 che rimanda l’individuazione delle 
procedure, della modulistica e gli strumenti informati-
ci necessari alla gestione degli interventi previsti nella 
citata ordinanza, all’adozione di decreti del Capo del 
Dipartimento; 

 Vista la tabella n. 1, di cui al decreto del Capo del Dipar-
timento della protezione civile 23 giugno 2016, n. 1943, 
(visto e annotato al n. 1392, il 7 luglio 2016 dall’Uffi -
cio del bilancio e per il Riscontro di Regolarità ammini-
strativo contabile), relativo all’attuazione dell’art. 11 del 
decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modi-
fi cazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77; 

 Visto il decreto del 29 dicembre 2016, rep. n. 4117, 
che ha impegnato per l’anno 2016 la somma di 
€ 139.301.712,73 a favore delle regioni secondo il piano 
di ripartizione allegato al decreto del Capo del Diparti-
mento della protezione civile del 23 giugno 2016, rep. 
n. 1943; 

 Vista la nota dell’8 febbraio 2016 prot. n. SIV/0009738, 
con la quale l’Uffi cio III - Rischio sismico e vulcanico 
di questo Dipartimento ha rilasciato il nulla osta al tra-
sferimento dei relativi fondi alle regioni per l’annualità 
2015, ad esclusione della quota di spettanza della Regio-
ne Campania; 

 Ravvisata la necessità di procedere all’erogazione alle 
regioni dei fondi disponibili per l’annualità 2015 ai sensi 
del predetto art. 11, al fi ne di dare tempestiva attuazione 
alle concrete iniziative del rischio sismico; 

 Considerato che sono stati assolti gli obblighi di pub-
blicità, sulla rete internet, nei modi e nelle forme previ-
ste dall’art. 26 del decreto legislativo del 14 marzo 2013, 
n. 33; 

 Ritenuto di dover erogare per l’anno 2015 la somma 
di € 119.982.463,03, che graverà sul cap. 703 iscritto 
nell’ambito del centro di responsabilità n. 13 «Protezione 
civile» del bilancio autonomo della Presidenza del Consi-
glio dei ministri per l’esercizio fi nanziario 2017, che pre-
senta la necessaria disponibilità; 

  Decreta:  

 La liquidazione e il pagamento, della somma com-
plessiva di € 119.982.463,03, a favore delle regioni asse-
gnatarie secondo il piano di ripartizione di cui al decreto 
del Capo del Dipartimento della protezione civile rep. 
n. 1943 del 23 giugno 2016, ad esclusione della quota 
di spettanza della Regione Campania e riportato nel pro-
spetto allegato che costituisce parte integrante del pre-
sente decreto. 

 Il mandato di pagamento graverà sul cap. 703 del Cen-
tro di responsabilità n. 13 della «Protezione civile» del 
bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei mi-
nistri per l’esercizio fi nanziario 2016, a valere sul decreto 
n. 4117 di rep. del 29 dicembre 2016 meglio descritto in 
premessa. 

 I relativi ordinativi saranno resi esigibili mediante ac-
creditamento sui rispettivi conti di tesoreria intestati alle 
Regioni stesse. 

 Roma, 9 marzo 2017 

 Il Capo del Dipartimento: CURCIO    
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 ALLEGATO    

  

 
 

Tabella 1: Ripartizione del Fondo per la prevenzione del rischio sismico annualità 2015 
 
REGIONE N. COMUNI (*) FINANZIAMENTO 

LETTERA A 
FINANZIAMENTO 

LETTERA B+C TOTALE 

ABRUZZO  276  €       1.153.233,00  €              8.937.555,74  €           10.090.788,74

BASILICATA 117  €          710.681,63  €                5.507.782,64  €             6.218.464,27

CALABRIA 402  €       2.274.773,62  €              17.629.495,58 €           19.904.269,20

EMILIA-ROMAGNA 283  €          985.281,61  €              7.635.932,46  €             8.621.214,07

FRIULI-V. GIULIA 202  €          562.732,41  €                4.361.176,21  €             4.923.908,62

LAZIO 299  €          984.207,63  €              7.627.609,14  €             8.611.816,77

LIGURIA 111  €          170.285,30  €                1.319.711,07  €             1.489.996,37

LOMBARDIA 202  €          183.329,60  €                1.420.804,42  €             1.604.134,02

MARCHE 239  €          739.066,71  €                5.727.766,98  €             6.466.833,69

MOLISE 134  €          814.487,46  €                6.312.277,82  €             7.126.765,28

PIEMONTE 141  €          127.667,84  €                989.425,79  €             1.117.093,63

PUGLIA 84  €          709.435,51  €                5.498.125,22  €             6.207.560,73

SICILIA 282  €       2.233.201,27  €              17.307.309,86  €           19.540.511,13

TOSCANA 247  €          658.532,03  €                5.103.623,19  €             5.762.155,22

UMBRIA 92  €          757.504,17  €                5.870.657,35  €             6.628.161,52

VENETO 335  €          647.861,69  €                5.020.928,08  €             5.668.789,77

TOTALE 3446  €  13.712.281.48   €         106.270.181,55   €        119.982.463,03 
 
(*) i comuni sono riportati nell' allegato 7 dell' ordinanza del Capo 
Dipartimento della Protezione Civile 9 maggio 2016, n. 344. 

  17A02413
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    ORDINANZA  21 marzo 2017 .

      Interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli 
eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato il 
territorio della Regione Abruzzo a partire dalla seconda de-
cade del mese di gennaio 2017. (Ordinanza n. 441).    

     IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE 

 Visto l’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
 Visto l’art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, 

n. 112; 
 Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, con-

vertito, con modifi cazioni, dalla legge 9 novembre 2001, 
n. 401; 

 Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, con-
vertito, con modifi cazioni, dalla legge 12 luglio 2012, 
n. 100, recante: «Disposizioni urgenti per il riordino della 
protezione civile»; 

 Visto l’art. 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013, 
n. 93, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 15 otto-
bre 2013, n. 119; 

 Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 
in data 24 agosto 2016, con i quali è stato dichiarato, ai 
sensi di quanto previsto dall’art. 3, comma 1, del decreto-
legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modifi -
cazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, lo stato 
di eccezionale rischio di compromissione degli interessi 
primari; 

 Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 ago-
sto 2016 con la quale è stato dichiarato, fi no al centottan-
tesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo 
stato di emergenza in conseguenza all’eccezionale evento 
sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, 
Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016; 

 Vista l’ordinanza del Capo del Dipartimento della 
protezione civile 26 agosto 2016, n. 388 recante «Primi 
interventi urgenti di protezione civile conseguenti all’ec-
cezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle 
Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 
2016»; 

 Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della pro-
tezione civile del 28 agosto 2016, n. 389, del 1 settembre 
2016, n. 391, del 6 settembre 2016, n. 392, del 13 set-
tembre 2016, n. 393, del 19 settembre 2016, n. 394, del 
23 settembre 2016, n. 396, del 10 ottobre 2016, n. 399, del 
31 ottobre 2016, n. 400, dell’11 novembre 2016, n. 405, 
del 12 novembre 2016, n. 406, del 15 novembre 2016, 
n. 408, del 19 novembre 2016, n. 414, del 21 novembre 
2016, n. 415, del 29 novembre, n. 418, del 16 dicembre 
2016, n. 422, del 20 dicembre 2016, n. 427, dell’11 gen-
naio 2017, n. 431, nonché del 22 gennaio 2017, n. 436 re-
canti ulteriori interventi urgenti di protezione civile con-
seguenti agli eccezionali eventi calamitosi in rassegna; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 
9 settembre 2016 con il quale è stato nominato il Com-
missario straordinario per la ricostruzione nelle zone col-
pite dal sisma, ai sensi dell’art. 11 della legge 23 agosto 
1988, n. 400; 

 Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante 
«Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal 
sisma del 24 agosto 2016», convertito, con modifi cazioni, 
dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229; 

 Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27 otto-
bre 2016, recante l’estensione degli effetti della dichiara-
zione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 
25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali 
eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno col-
pito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e 
Abruzzo; 

 Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 otto-
bre 2016, recante l’estensione degli effetti della dichiara-
zione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 
25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali 
eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno col-
pito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e 
Abruzzo; 

 Visto il decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, re-
cante «Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazio-
ni e dei territori interessati dagli eventi sismici del 2016»; 

 Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20 gen-
naio 2017, recante l’estensione degli effetti della dichia-
razione dello stato di emergenza adottata con la delibera 
del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eventi 
sismici che il giorno 18 gennaio 2017 hanno colpito nuo-
vamente il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Um-
bria e Abruzzo, nonché degli eccezionali fenomeni mete-
orologici che hanno interessato i territori delle medesime 
Regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese; 

 Acquisita l’intesa della Regione Abruzzo con nota 
prot. 43571 del 22 febbraio 2017; 

 Di concerto con il Ministero dell’economia e delle 
fi nanze; 

  Dispone:    

  Art. 1.

      Inquadramento degli Interventi conseguenti agli 
eccezionali eventi di maltempo nel territorio della 
Regione Abruzzo interessato dagli eventi sismici 
verifi catisi a partire dal 24 agosto 2016    

     1. Nel territorio della Regione Abruzzo interessato da-
gli eventi sismici verifi catisi a partire dal 24 agosto 2016, 
individuati con le modalità previste dall’art. 1, comma 1, 
del decreto-legge n. 189/2016 convertito, con modifi ca-
zioni, dalla legge n. 229/2016, le misure di cui all’art. 2 e 
gli altri interventi di soccorso e assistenza alla popolazio-
ne necessari in conseguenza degli eccezionali eventi me-
teorologici verifi catisi a partire dalla seconda decade del 
mese di gennaio 2017, posti in essere dalle componenti, 
anche territoriali, e dalle Strutture operative del Servizio 
nazionale della protezione civile sono da considerarsi 
quali misure integrative nell’ambito delle attività in corso 
in conseguenza degli eventi sismici di cui in premessa 
e le relative spese sono assoggettate alle corrispondenti 
modalità di monitoraggio e rendicontazione.   
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  Art. 2.
      Misure conseguenti agli eccezionali eventi di maltempo 

nel territorio della Regione Abruzzo    

      1. Per fronteggiare gli eccezionali eventi meteorologici 
verifi catisi nel territorio della Regione Abruzzo diversi da 
quelli individuati dall’art. 1, le componenti, anche territo-
riali, e le Strutture operative del Servizio nazionale della 
protezione civile provvedono, con le modalità previste 
dalla presente ordinanza e, per quanto necessario, anche 
avvalendosi dei poteri previsti dalle disposizioni contenu-
te nelle ordinanze richiamate in premessa, agli interventi 
di soccorso e assistenza alla popolazione e all’attuazione 
delle seguenti misure:  

   a)   organizzazione ed all’effettuazione dei servizi 
di soccorso e di assistenza alla popolazione interessata 
dall’evento; 

   b)   ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e 
delle infrastrutture di reti strategiche; 

   c)   realizzazione di interventi, anche strutturali, per 
la riduzione del rischio residuo strettamente connesso 
all’evento, fi nalizzati prioritariamente alla tutela della 
pubblica e privata incolumità; 

   d)   riconoscimento del contributo per l’autonoma si-
stemazione di cui all’art. 3 dell’ordinanza n. 388/2016, 
come modifi cato dall’art. 5 dell’ordinanza n. 408/2016.   

  Art. 3.
      Ricognizione delle spese sostenute maltempo nel 

territorio della Regione Abruzzo non interessato dagli 
eventi sismici verifi catisi a partire dal 24 agosto 2016.    

     1. Per l’espletamento delle attività di ricognizione e 
liquidazione delle spese connesse all’attuazione delle mi-
sure di cui all’art. 2 nei territori dei comuni diversi da 
quelli di cui all’art. 1, purché riferite con stretto nesso 
di causalità alla fase emergenziale e poste in essere in 
aggiunta o al di fuori dei procedimenti, contratti e con-
venzioni già in essere per le medesime fi nalità, il Presi-
dente della Regione Abruzzo è nominato Commissario 
delegato. L’attività di ricognizione è effettuata sulla base 
di indicazioni operative appositamente emanate dal Capo 
del Dipartimento della protezione civile ai sensi di quanto 
previsto dall’art. 1 dell’ordinanza n. 388/2016. 

  2. La ricognizione di cui al comma 1 è svolta in relazio-
ne alle spese sostenute:  

   a)   dalla Regione Abruzzo e dai rispettivi Enti locali 
interessati; 

   b)   dagli enti regionali, provinciali e locali, inclusi i 
consorzi di bonifi ca della Regione Abruzzo; 

   c)   dalle altre componenti e strutture operative del 
Servizio nazionale della protezione Civile, per gli inter-
venti e attività posti in essere nel quadro delle strutture 
di coordinamento preposte alla gestione dell’emergenza; 

   d)   dai soggetti gestori dei servizi a rete e della viabi-
lità, per gli interventi e attività posti in essere nel quadro 
delle strutture di coordinamento preposte alla gestione 
dell’emergenza. La ricognizione delle spese sostenute dai 
soggetti di cui alla presente lettera dovrà essere effettua-
ta al netto delle prestazioni dovute e previste nei relativi 
contratti di servizio o concessione. 

 3. All’esito dell’attività di ricognizione di cui al com-
ma 1 il Commissario delegato, esaminate le richieste 
pervenute e verifi catane l’ammissibilità, trasmette al Di-
partimento della protezione civile una relazione riepilo-
gativa delle spese ammissibili di cui al comma 2, per la 
successiva approvazione del Capo del Dipartimento della 
protezione civile.   

  Art. 4.
      Nomina soggetto responsabile attività di ricognizione dei 

fabbisogni di cui alla lettera   d)   comma 2 dell’art. 5 
della legge n. 225/1992.    

     1. Il Commissario delegato provvede, nel territorio 
regionale non interessato dagli eventi sismici di cui in 
premessa, al coordinamento dell’attività di ricognizione 
dei fabbisogni relativi al patrimonio pubblico, privato, 
nonché, fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 
29 marzo 2004, n. 102, alle attività economiche e produt-
tive, da effettuarsi sulla base delle segnalazioni pervenute 
dalle Amministrazioni competenti e inviate alla Regione. 
Il Commissario delegato, avvalendosi prioritariamente 
della struttura regionale, provvede all’attività di control-
lo, omogeneizzazione e rappresentazione dei dati e delle 
informazioni relative ai beni di cui agli articoli 5, 6 e 7, 
nonché al coordinamento delle relative procedure di ac-
quisizione e al rispetto dei tempi di cui all’art. 8.   

  Art. 5.
      Patrimonio pubblico    

      1. L’ambito della ricognizione comprende:  
   a)   il fabbisogno necessario per gli interventi di ri-

pristino degli edifi ci pubblici strategici e dei servizi es-
senziali danneggiati, ivi compresi quelli del settore sani-
tario, degli edifi ci pubblici ad uso scolastico e dei beni 
culturali/vincolati; 

   b)   il fabbisogno necessario per gli interventi edili-
zi di ripristino delle infrastrutture a rete e delle relative 
attrezzature nei settori dell’elettricità, del gas, delle con-
dutture idriche e fognarie, delle telecomunicazioni, dei 
trasporti e viarie; 

   c)   il fabbisogno necessario per gli interventi di siste-
mazione idraulica ed idrogeologica a tutela della pubblica 
incolumità. 

 2. La quantifi cazione dei dati relativi ai fabbisogni fi -
nanziari avviene, anche per stima quantitativa delle su-
perfi ci e/o volumi interessati, con riferimento al prezzario 
regionale e, ove necessario, ad altri prezzari uffi ciali di 
riferimento. 

 3. L’attività di ricognizione deve dar conto dell’even-
tuale copertura assicurativa, indicando la misura del risar-
cimento del danno, ove riconosciuto dall’assicurazione, 
in conseguenza del sinistro e i premi sostenuti nel quin-
quennio precedente. 

  4. Nell’ambito della ricognizione dei fabbisogni le Re-
gioni indicano le priorità di intervento secondo le seguen-
ti tre classi:  

   a)   primi interventi urgenti; 
   b)   interventi di ripristino; 
   c)   interventi strutturali di riduzione del rischio 

residuo.   
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  Art. 6.
      Patrimonio privato    

     1. L’attività di ricognizione comprende il fabbisogno 
necessario per gli interventi strutturali di ripristino degli 
edifi ci privati, ivi compresi gli edifi ci vincolati, classifi ca-
ti in base alle differenti destinazioni d’uso, conformi alle 
disposizioni previste dalla normativa urbanistica, di pia-
nifi cazione territoriale di settore ed edilizia, danneggiati 
o dichiarati inagibili e per i quali sia rinvenibile il nesso 
di causalità tra i danni subiti e l’evento, e comunque per i 
danni limitati a quelle parti strettamente connesse con la 
fruibilità dell’opera (elementi strutturali e parti comuni; 
coperture; impianti; infi ssi; fi niture). In particolare, l’at-
tività di ricognizione dovrà evidenziare per ogni edifi cio 
il numero delle unità immobiliari destinate ad abitazione 
principale e il relativo fabbisogno necessario per l’inter-
vento di ripristino, ivi compreso quello relativo agli inter-
venti sugli elementi strutturali e sulle parti comuni degli 
edifi ci. 

 2. La quantifi cazione dei dati relativi ai fabbisogni fi -
nanziari per i beni di cui al comma 1, avviene con auto-
certifi cazione della stima del danno e dell’eventuale co-
pertura assicurativa, indicando la misura del risarcimento 
del danno, ove riconosciuto dall’assicurazione, in conse-
guenza del sinistro e i premi sostenuti nel quinquennio 
precedente.   

  Art. 7.
      Attività economiche e produttive    

      L’attività di ricognizione comprende:  
   a)   il fabbisogno necessario per il ripristino delle 

strutture, degli impianti, dei macchinari e delle attrezza-
ture, danneggiati e per i quali sia rinvenibile il nesso di 
causalità tra i danni subiti e l’evento; 

   b)   il prezzo di acquisto di scorte di materie prime, 
semilavorati e prodotti fi niti, danneggiati o distrutti a cau-
sa degli eventi eccezionali e non più utilizzabili. 

 2. La quantifi cazione dei dati relativi ai fabbisogni fi -
nanziari per i beni di cui al comma 1, lettera   a)   avviene 
con autocertifi cazione della stima del danno e dell’even-
tuale copertura assicurativa, indicando la misura del risar-
cimento del danno, ove riconosciuto dall’assicurazione, 
in conseguenza del sinistro e i premi sostenuti nel quin-
quennio precedente.   

  Art. 8.
      Procedure per la ricognizione dei fabbisogni

e relazione conclusiva    

     1. L’attività di ricognizione di cui agli articoli 5, 6 e 7 
è svolta in conformità alle procedure disciplinate nel do-
cumento tecnico allegato alla presente ordinanza, che ne 
costituisce parte integrante. 

 2. Entro novanta giorni dalla pubblicazione della pre-
sente ordinanza nella   Gazzetta Uffi ciale   della Repubblica 
italiana, il Commissario delegato trasmette al Diparti-
mento della protezione civile la relazione contenente la 
ricognizione di cui agli articoli 5, 6 e 7 corredata da uno 
schema di sintesi, secondo il documento tecnico allegato. 

 3. Le attività di ricognizione di cui agli articoli 5, 6 e 
7 non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della 
fi nanza pubblica e vengono svolte dalle amministrazioni 
competenti nell’ambito delle risorse strumentali, umane e 
fi nanziarie disponibili a legislazione vigente. 

 4. La ricognizione dei fabbisogni posta in essere dal 
Commissario delegato non costituisce riconoscimento 
automatico dei fi nanziamenti per il ristoro degli stessi.   

  Art. 9.

      Disposizioni fi nanziarie    

     1. Alle misure disciplinate dall’art. 1 della presen-
te ordinanza strettamente derivanti dall’esigenza di far 
fronte alla situazione emergenziale, nel quadro di quan-
to previsto ai sensi dell’art. 1, comma 3, dell’ordinanza 
n. 388/2016, si provvede a valere sulle risorse fi nanziarie 
che sono rese disponibili per la gestione della situazione 
di emergenza di cui in premessa, attribuite con le delibere 
del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, del 27 e 
31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017 citate in premessa. 

 2. Ad eccezione di quanto previsto dal comma 1, alle 
attività di cui alla presente ordinanza strettamente deri-
vanti dall’esigenza di far fronte alla situazione emergen-
ziale, nel quadro di quanto previsto ai sensi dell’art. 1, 
comma 3, dell’ordinanza n. 388/2016, si provvede a vale-
re sulle risorse fi nanziarie che sono rese disponibili per la 
gestione della situazione di emergenza di cui in premessa, 
attribuite con la delibera del 20 gennaio 2017 citata in 
premessa, fatto salvo quanto previsto dall’art. 5, com-
ma 1, penultimo periodo, della legge n. 225/1992. 

 3. Ai fi ni di cui al comma 2 è autorizzata l’apertura 
di apposita contabilità speciale intestata al Commissario 
delegato. 

 4. Il Dipartimento della protezione civile provvede, a 
seguito dell’approvazione di cui all’art. 3, comma 3, al 
trasferimento dell’importo risultante dall’attività di rico-
gnizione effettuata dal Commissario delegato sulla pre-
detta contabilità speciale al medesimo intestata. 

 5. Il Commissario delegato è tenuto a rendicontare ai 
sensi dell’art. 5, comma 5  -bis  , della legge 24 febbraio 
1992, n. 225 e successive modifi cazioni e integrazioni. 

 La presente ordinanza sarà pubblicata nella   Gazzetta 
Uffi ciale   della Repubblica italiana. 

 Roma, 21 marzo 2017 

 Il Capo del Dipartimento: CURCIO 

   AVVERTENZA:   
  Gli allegati tecnici alla presente ordinanza sono consultabili sul sito 

istituzionale del Dipartimento della protezione civile:     www.protezione-
civile.it    , sezione provvedimenti.    

  17A02393
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    ORDINANZA  21 marzo 2017 .

      Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il 
subentro della Regione Calabria nelle iniziative fi nalizzate a 
consentire il superamento della situazione di criticità deter-
minatasi a seguito degli eccezionali eventi meteorologici che 
nei giorni dal 30 ottobre al 2 novembre 2015 hanno colpito il 
territorio delle Province di Catanzaro, di Cosenza e di Reg-
gio Calabria. (Ordinanza n. 442).    

     IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE 

 Visto l’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
 Visto l’art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, 

n. 112; 
 Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, con-

vertito, con modifi cazioni, dalla legge 9 novembre 2001, 
n. 401; 

 Visto in particolare l’art. 5, commi 4  -ter   e 4  -quater   del-
la medesima legge n. 225/1992; 

 Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 3 marzo 
2016, con la quale è stato dichiarato, per centottanta gior-
ni, lo stato d’emergenza in conseguenza degli eccezionali 
eventi meteorologici che nei giorni dal 30 ottobre al 2 no-
vembre 2015 hanno colpito il territorio delle Province di 
Catanzaro, di Cosenza e di Reggio Calabria, nonché la 
delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, 
con la quale il predetto stato di emergenza è stato proro-
gato di ulteriori centottanta giorni; 

 Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della 
protezione civile n. 330 del 1° aprile 2016 e n. 413 del 
18 novembre 2016; 

 Ravvisata la necessità di assicurare il completamento, 
senza soluzioni di continuità, degli interventi fi nalizzati al 
superamento del contesto critico in rassegna; 

 Vista la nota del 1° marzo 2017 del Presidente della 
Regione Calabria - Commissario delegato; 

 Acquisita l’intesa della Regione Calabria; 
 Di concerto con il Ministero dell’economia e delle 

fi nanze; 

  Dispone:    

  Art. 1.
     1. La Regione Calabria è individuata quale Ammini-

strazione competente al coordinamento delle attività ne-
cessarie al superamento della situazione di criticità de-
terminatasi a seguito degli eventi atmosferici di cui in 
premessa. 

 2. Per le fi nalità di cui al comma 1 il dirigente dell’Uni-
tà operativa autonoma (U.O.A.) «Protezione Civile» della 
Regione Calabria è individuato quale responsabile delle 
iniziative fi nalizzate al defi nitivo subentro della medesi-
ma regione nel coordinamento degli interventi integral-
mente fi nanziati e contenuti in rimodulazioni dei piani 
delle attività già formalmente approvati alla data di ado-
zione della presente ordinanza. Egli è autorizzato a porre 
in essere, entro trenta giorni dalla data di adozione del 
presente provvedimento, sulla base della documentazione 
amministrativo-contabile inerente la gestione commissa-

riale, già in possesso dello stesso, le attività occorrenti 
per il proseguimento in regime ordinario delle iniziative 
in corso fi nalizzate al superamento del contesto critico in 
rassegna, e provvede alla ricognizione ed all’accertamen-
to delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fi ni 
del defi nitivo trasferimento delle opere realizzate ai sog-
getti ordinariamente competenti. 

 3. Entro il termine di cui al comma 2 il dirigente 
dell’Unità operativa autonoma (U.O.A.) «Protezione 
Civile» della Regione Calabria provvede ad inviare al 
Dipartimento della protezione civile una relazione sul-
le attività svolte contenente l’elenco dei provvedimenti 
adottati, degli interventi conclusi e delle attività ancora in 
corso con relativo quadro economico. 

 4. Il dirigente di cui al comma 2, che opera a titolo gra-
tuito, per l’espletamento delle iniziative di competenza si 
avvale delle strutture organizzative della regione nonché 
della collaborazione degli enti territoriali e non territoriali 
e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Sta-
to, che provvedono sulla base di apposita convenzione, 
nell’ambito delle risorse già disponibili nei pertinenti ca-
pitoli di bilancio di ciascuna amministrazione interessata, 
senza nuovi o maggiori oneri per la fi nanza pubblica. 

 5. Al fi ne di consentire l’espletamento delle iniziative 
di cui alla presente ordinanza, il dirigente di cui al com-
ma 2 provvede con le risorse disponibili sulla contabili-
tà speciale n. 6018 aperta ai sensi dell’art. 3, comma 2, 
dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezio-
ne civile n. 330 del 1° aprile 2016, che viene allo stesso 
intestata, fi no al 30 marzo 2019, salvo proroga da disporsi 
con successivo provvedimento previa relazione che mo-
tivi adeguatamente la necessità del perdurare della con-
tabilità medesima in relazione con il cronoprogramma 
approvato e con lo stato di avanzamento degli interventi. 
Il predetto soggetto è tenuto a relazionare al Dipartimento 
della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo sta-
to di attuazione degli interventi di cui al comma 2. 

 6. Qualora a seguito del compimento delle iniziative 
cui al comma 5, residuino delle risorse sulla contabilità 
speciale, il dirigente di cui al comma 2 può predisporre 
un piano contenente gli ulteriori interventi strettamente 
fi nalizzati al superamento della situazione di criticità, da 
realizzare a cura dei soggetti ordinariamente competenti 
secondo le ordinarie procedure di spesa. Tale Piano deve 
essere sottoposto alla preventiva approvazione del Dipar-
timento della protezione civile, che ne verifi ca la rispon-
denza alle fi nalità sopra indicate. 

 7. A seguito della avvenuta approvazione del piano di 
cui al comma 6 da parte del Dipartimento della protezione 
civile, le risorse residue relative al predetto piano giacenti 
sulla contabilità speciale sono trasferite al bilancio della 
Regione Calabria ovvero, ove si tratti di altra amministra-
zione, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per 
la successiva riassegnazione. Il soggetto ordinariamente 
competente è tenuto a relazionare al Dipartimento della 
protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di 
attuazione del piano di cui al comma 6. 

 8. Non è consentito l’impiego delle risorse fi nanziarie 
di cui al comma 5 per la realizzazione di interventi diversi 
da quelli contenuti nel piano approvato dal Dipartimento 
della protezione civile. 
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 9. All’esito delle attività realizzate ai sensi del presente 
articolo, le eventuali somme residue sono versate all’en-
trata del bilancio dello Stato per la successiva riassegna-
zione al Fondo per le emergenze nazionali, ad eccezione 
di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che 
vengono versate al bilancio delle amministrazioni di 
provenienza. 

 10. Il dirigente di cui al comma 2, a seguito della chiu-
sura della contabilità speciale di cui al comma 5, provve-
de, altresì, ad inviare al Dipartimento della protezione ci-
vile una relazione conclusiva riguardo le attività poste in 
essere per il superamento del contesto critico in rassegna. 

 11. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui 
all’art. 5, comma 5  -bis  , della legge n. 225 del 1992. 

 La presente ordinanza sarà pubblicata nella   Gazzetta 
Uffi ciale   della Repubblica italiana. 

 Roma, 21 marzo 2017 

  Il Capo del Dipartimento
     CURCIO     

  17A02396  

 DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ 
  COMMISSIONE DI VIGILANZA

SUI FONDI PENSIONE

  DELIBERA  22 marzo 2017 .

      Modifi che e integrazioni alla deliberazione 31 ottobre 
2006 relativa all’«Adozione degli schemi di statuto, di re-
golamento e di nota informativa, ai sensi dell’articolo 19, 
comma 2, lettera   g)   del decreto legislativo 5 dicembre 2005, 
n. 252», nella parte relativa allo schema di nota informativa.    

     LA COMMISSIONE 

 Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005 n. 252 (di 
seguito: decreto n. 252/2005), recante la disciplina delle 
forme pensionistiche complementari; 

 Visto, in particolare, l’art. 18, comma 2, del decreto 
n. 252/2005 che attribuisce alla Commissione di vigilan-
za sui fondi pensione (di seguito: COVIP) lo scopo di per-
seguire la trasparenza e la correttezza dei comportamenti 
e la sana e prudente gestione delle forme pensionistiche 
complementari; 

 Visto l’art. 19, comma 2, lettera   a)   del decreto 
n. 252/2005 che attribuisce alla COVIP il compito di de-
fi nire le condizioni che, al fi ne di garantire il rispetto dei 
principi di trasparenza, comparabilità e portabilità, le for-
me pensionistiche complementari devono soddisfare per 
potere essere ricondotte nell’ambito di applicazione del 
decreto n. 252/2005 ed essere iscritte all’Albo; 

 Visto l’art. 19, comma 2, lettera   g)  , del decreto 
n. 252/2005, che attribuisce alla COVIP il compito di 
disciplinare, tenendo presenti le disposizioni in mate-
ria di sollecitazione del pubblico risparmio, le modali-
tà di offerta al pubblico di tutte le forme pensionistiche 
complementari; 

 Vista la deliberazione COVIP del 31 ottobre 2006 e 
successive modifi che e integrazioni con la quale sono sta-
ti adottati gli schemi di statuto, di regolamento e di nota 
informativa; 

 Vista inoltre la deliberazione COVIP del 25 maggio 
2016, con la quale sono state apportate modifi che ed in-
tegrazioni alla sopraindicata deliberazione COVIP del 
31 ottobre 2006; 

 Vista altresì la deliberazione COVIP del 22 febbraio 
2017, recante «Modifi che a precedenti Deliberazioni del 
25 maggio 2016», con la quale è stato, tra l’altro, fi ssa-
to al 31 maggio 2017 il termine entro il quale le forme 
pensionistiche complementari sono tenute ad adeguare i 
propri documenti alle novità introdotte con la succitata 
deliberazione del 25 maggio 2016; 

 Tenuto conto delle richieste di chiarimenti che sono 
state sin qui formulate dai soggetti vigilati e dalle rispetti-
ve Associazioni di categoria in merito ai profi li gestionali 
connessi al questionario di autovalutazione facente parte 
del modulo di adesione; 

 Rilevata l’esigenza di apportare alle disposizioni ine-
renti lo schema di nota informativa, per la parte relativa 
al questionario di autovalutazione, quelle modifi che che 
risultano funzionali a meglio precisare le modalità opera-
tive inerenti la sua compilazione e sottoscrizione; 

 Considerata l’urgenza, ai fi ni dell’ordinato svolgimento 
dell’attività delle forme pensionistiche complementari, di 
provvedere all’adozione di tali modifi che ed integrazioni; 

 Delibera 

 di apportare la seguente modifi ca alla propria deliberazio-
ne del 31 ottobre 2006 recante «Adozione degli schemi 
di statuto, di regolamento e di nota informativa, ai sensi 
dell’art. 19, comma 2, lettera   g)    del decreto legislativo 
5 dicembre 2005, n. 252», nella parte relativa allo schema 
di nota informativa:  

 il «MODULO DI ADESIONE» è sostituito dal: 
«MODULO DI ADESIONE» allegato alla presente 
deliberazione; 

 La presente deliberazione entra in vigore il giorno suc-
cessivo alla sua pubblicazione nella   Gazzetta Uffi ciale   
della Repubblica italiana. Le forme pensionistiche com-
plementari adeguano i propri documenti alla presente de-
liberazione entro il 31 maggio 2017. 

 Roma, 22 marzo 2017 

 Il presidente: PADULA    
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 ALLEGATO    

  

 

MODULO DI ADESIONE 

 

Indicare, in forma di AVVERTENZA, che l’adesione deve essere preceduta dalla consegna e presa 
visione del documento “Informazioni chiave per l’aderente”. 

 

Riportare la seguente indicazione: 

 

“La Nota informativa, lo [statuto/regolamento/regolamento e condizioni generali di contratto] sono 
disponibili sul sito web ….. Gli stessi verranno consegnati in formato cartaceo soltanto su espressa 
richiesta dell’aderente.” 

 

Riportare gli elementi utili alla instaurazione del rapporto contrattuale e ogni altro elemento ritenuto 
necessario per corrispondere agli obblighi informativi nei confronti della COVIP. 

 

Per i fondi pensione aperti e per i PIP: indicare i mezzi di pagamento utilizzabili e i relativi 
giorni di valuta.  

 

Indicare se l’aderente è titolare o meno di una posizione presso altra forma pensionistica complementare 
e, in caso affermativo, riportare gli elementi identificativi di detta forma, prevedere la consegna della 
Scheda costi della forma pensionistica alla quale risulta iscritto e dare evidenza dell’avvenuta presa 
visione da parte dell’aderente.  

 

Riportare indicazioni sulle modalità, e relativi termini, con le quali l’aderente può eventualmente 
esercitare il diritto di recesso o di ripensamento sulla base della normativa applicabile.  

 

Indicare che l’aderente è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite, ivi 
compresa la sussistenza dei requisiti di partecipazione eventualmente richiesti. 

 

Riportare il seguente questionario di autovalutazione: 
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Questionario di Autovalutazione 

Il Questionario di autovalutazione è uno strumento che aiuta l’aderente a verificare il proprio livello di 
conoscenza in materia previdenziale e ad orientarsi tra le diverse opzioni di investimento.  

CONOSCENZE IN MATERIA DI PREVIDENZA  

1. Conoscenza dei fondi pensione 

� ne so poco 

� sono in grado di distinguere, per grandi linee, le differenze rispetto ad altre forme di 
investimento, in particolare finanziario o assicurativo 

� ho una conoscenza dei diversi tipi di fondi pensione e delle principali tipologie di 
prestazioni 

2. Conoscenza della possibilità di richiedere le somme versate al fondo pensione  

� non ne sono al corrente  

� so che le somme versate non sono liberamente disponibili 

� so che le somme sono disponibili soltanto al momento della maturazione dei requisiti per 
il pensionamento o al verificarsi di alcuni eventi personali, di particolare rilevanza, 
individuati dalla legge 

3. A che età prevede di andare in pensione?  

�� anni 

4. Quanto prevede di percepire come pensione di base, rispetto al suo reddito da lavoro appena 
prima del pensionamento (in percentuale)? 

�� per cento  

 

5. Ha confrontato tale previsione con quella a Lei resa disponibile dall’INPS tramite il suo sito web 
ovvero a Lei recapitata a casa tramite la “busta arancione” (cosiddetta “La mia pensione”)? 

� si 

� no 

 

6. Ha verificato il documento “La mia pensione complementare”, versione standardizzata, al fine 
di decidere quanto versare al fondo pensione per ottenere una integrazione della Sua pensione di 
base, tenendo conto della Sua situazione lavorativa?  

� si 

� no 

in alternativa, per i soli fondi pensione preesistenti: 
Ha un’idea di quanto versare al fondo pensione per ottenere una integrazione della Sua pensione 
di base, tenendo conto della Sua situazione lavorativa? 

� si 

� no 
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CONGRUITÀ DELLA SCELTA PREVIDENZIALE 

Per trarre indicazioni sulla congruità della opzione di investimento scelta è necessario rispondere integralmente alle 
domande 7, 8 e 9 

7. Capacità di risparmio personale (escluso il TFR) 

� Risparmio medio annuo fino a 3.000 Euro (punteggio 1) 

� Risparmio medio annuo oltre 3.000 e fino a 5.000 Euro (punteggio 2) 

� Risparmio medio annuo oltre 5.000 Euro (punteggio 3) 

� Non so/non rispondo (punteggio 1) 

 

8. Fra quanti anni prevede di chiedere la prestazione pensionistica complementare?  

� 2 anni (punteggio 1) 

� 5 anni (punteggio 2) 

� 7 anni (punteggio 3) 

� 10 anni (punteggio 4) 

� 20 anni (punteggio 5) 

� Oltre 20 anni (punteggio 6) 

 

9. In che misura è disposto a tollerare le oscillazioni del valore della Sua posizione individuale? 

� Non sono disposto a tollerare oscillazioni del valore della posizione individuale 
accontentandomi anche di rendimenti contenuti (punteggio 1) 

� Sono disposto a tollerare oscillazioni contenute del valore della posizione individuale, al 
fine di conseguire rendimenti probabilmente maggiori (punteggio 2) 

� Sono disposto a tollerare oscillazioni anche elevate del valore della posizione individuale 
nell’ottica di perseguire nel tempo la massimizzazione dei rendimenti (punteggio 3) 

Riportare: 

“Punteggio ottenuto                                  ” 

Specificare che il punteggio va riportato solo in caso di risposta alle domande 7, 8 e 9 e che costituisce 
un ausilio nella scelta fra le diverse opzioni di investimento offerte dal fondo pensione, sulla base della 
griglia di valutazione. 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

 Punteggio fino a 4 Punteggio tra 5 e 7 Punteggio tra 8 e 12 

Categoria del 
comparto 

- Garantito 

- Obbligazionario puro 

- Obbligazionario misto 

- Obbligazionario misto 

- Bilanciato 

- Bilanciato 

- Azionario 
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Chiarire che la scelta di un percorso life-cycle (o comparto data target) è congrua rispetto a qualunque 
punteggio ottenuto dal Questionario di autovalutazione e che, in caso di adesione a più comparti, la 
verifica di congruità sulla base del Questionario non risulta possibile ed è l’aderente a dover effettuare 
una propria valutazione circa la categoria nella quale ricade la combinazione da lui scelta. 

Prevedere le seguenti attestazioni inerenti la sottoscrizione del Questionario di autovalutazione: 

- una attestazione per il caso in cui il Questionario sia stato compilato in ogni sua parte, nella 
quale l’aderente dichiara di aver valutato la congruità o meno della propria scelta sulla base del 
punteggio ottenuto; 

 
- una attestazione per il caso in cui il Questionario non è stato compilato, oppure è stato compilato 

solo in parte, nella quale l’aderente dichiara di essere consapevole che la mancata compilazione, 
parziale o totale, della sezione relativa alla Congruità della scelta previdenziale non consente di 
utilizzare la griglia di valutazione come ausilio per la scelta dell’opzione di investimento. 
 

A seconda dei casi l’aderente provvederà alla sottoscrizione dell’una o dell’altra attestazione, indicando 
anche il luogo e la data.  

  17A02394  

 CIRCOLARI 
  MINISTERO

DELLO SVILUPPO ECONOMICO

  CIRCOLARE  24 febbraio 2017 .
      Disposizioni applicative del decreto 9 dicembre 2016 con-

cernente l’indicazione dell’origine in etichetta della materia 
prima per il latte e i prodotti lattiero-caseari, in attuazione 
del regolamento (UE) n. 1169/2011.    

      Alle organizzazioni imprenditoriali  
  Agli organismi di controllo  
  Loro sedi  

 Con la presente circolare si forniscono chiarimenti ad 
alcuni dubbi interpretativi circa le modalità applicative 
delle disposizioni recate dal decreto interministeriale del 
9 dicembre 2016, di seguito «decreto», concernente l’in-
dicazione dell’origine in etichetta della materia prima per 
il latte e i prodotti lattiero-caseari. 

  1. Ambito di applicazione - Art. 1.  
  Con riferimento alle disposizioni recate dall’art. 1 del 

decreto, relativo all’ambito di applicazione, si conferma 
quanto segue:  

 per «tutti i tipi di latte» si intende il prodotto della 
mungitura delle specie animali indicate nella nota di cui 
all’allegato 1 del decreto; 

 è escluso dal campo di applicazione del decreto il 
latte fresco disciplinato ai sensi del decreto interministe-
riale del Ministero delle attività produttive e del Mini-
stero delle politiche agricole e forestali del 27 maggio 
2004, come richiamato all’art. 1, comma 2 del decreto 
medesimo; 

 sono esclusi dall’applicazione delle disposizioni del 
decreto anche i prodotti contenenti latte che non costitu-
iscono prodotto lattiero caseario, nonché i formaggi non 
rientranti nella defi nizione di cui al R.D.L. 15 ottobre 
1925, n. 2033 e comunque i prodotti che non rientrano 
nei prodotti lattiero-caseari di cui al già citato allegato 
1. La defi nizione di prodotto lattiero caseario è contenu-
ta nella parte III dell’allegato VII del regolamento (UE) 
n. 1308/2013 (regolamento unico     OCM)  ; 

 sono esclusi dal campo di applicazione del decreto, 
infi ne, ai sensi del comma 2 dell’art. 1, prodotti di cui 
al regime di denominazioni di origine protetta (DOP) e 
di indicazioni geografi che protette (IGP) riconosciuti ai 
sensi del Titolo II del regolamento (UE) n. 1151/2012 
del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novem-
bre 2012, nonché i prodotti di cui al regolamento (UE) 
n. 834/2007 del 28 giugno 2007. 

 Qualora per i prodotti esclusi si intenda indicare vo-
lontariamente l’origine del latte o il paese di condiziona-
mento o trasformazione, tali informazioni possono essere 
fornite nel rispetto disposizioni del decreto in oggetto. 

 I prodotti lattiero-caseari oggetto di applicazione sono 
quelli preimballati ai sensi dell’art. 2, paragrafo 2, lettera 
  e)    del regolamento (UE) n. 1169/2011 riportati nell’alle-
gato 1, con esclusione, pertanto:  

 dei prodotti venduti sfusi, di quelli imballati nei luo-
ghi di vendita su richiesta del consumatore o preimballati 
per la vendita diretta; 
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 dei prodotti non destinati al consumatore fi nale in 
quanto destinati ad altri soggetti per essere sottoposti ad 
ulteriori lavorazioni (B2B), quali gli ingredienti composti 
utilizzati nella preparazione dei prodotti lattiero-caseari 
preimballati di cui all’allegato 1 del decreto. 

 Resta fermo il criterio di acquisizione dell’origine ai 
sensi della vigente normativa europea. 

  2. Indicazione in etichetta dell’origine del latte e del latte 
usato come ingrediente nei prodotti lattiero caseari - 
Art. 2.  

 Con riferimento alle disposizioni recate dall’art. 2 del 
decreto, si chiarisce che il solo ingrediente dei prodotti 
lattiero-caseari preimballati, riportati nell’allegato 1, del 
quale va indicata l’origine in termini di «paese di mungi-
tura», «paese di condizionamento o paese di trasforma-
zione» è il latte, come defi nito dalla parte III dell’allegato 
VII del regolamento UE 1308/2013 (regolamento unico 
  OCM)  . 

 La defi nizione di «ingrediente» è riportata all’art. 2, 
paragrafo 2, lettera   f)   del regolamento (UE) n. 1169/2011 
che così dispone: «qualunque sostanza o prodotto, com-
presi gli aromi, gli additivi e gli enzimi alimentari, e qua-
lunque costituente di un ingrediente composto utilizzato 
nella fabbricazione o nella preparazione di un alimen-
to e ancora presente nel prodotto fi nito, anche se sotto 
forma modifi cata; i residui non sono considerati come 
ingredienti;». 

 Poiché oggetto di applicazione sono i prodotti lattie-
ro caseari preimballati ai sensi dell’art. 2, paragrafo 2, 
lettera   e)   del regolamento (UE) n. 1169/2011 riporta-
ti nell’allegato 1, l’obbligo disposto dal decreto cade in 
capo all’impresa che rappresenta il soggetto responsabile 
delle informazioni di cui all’art. 8, paragrafo 1 del rego-
lamento (UE) n. 1169/2011 con riferimento al prodotto 
lattiero caseario destinato al consumatore fi nale, in quan-
to preimballato ai sensi dell’art. 2, paragrafo 2, lettera   e)  . 
Il soggetto responsabile di cui all’art. 8.1 del regolamento 
(UE) n. 1169/2011 riporterà pertanto le inforrnazioni di 
cui dispone direttamente e quelle di cui è entrato in pos-
sesso in quanto rilasciate dai soggetti tenuti a dare tali 
informazioni. 

 L’obbligo di indicazione di origine del latte non inve-
ste, invece, gli altri operatori del settore alimentare che 
hanno fornito gli ingredienti contenenti latte utilizzati 
nella lavorazione del prodotto lattiero caseario preimbal-
lato in quanto tale obbligo non cade, come detto al para-
grafo 1, sui prodotti non destinati al consumatore fi nale 
(B2B). Tale obbligo, inoltre, non va confuso con l’ob-
bligo della tracciabilità di cui al reg. (CE) n. 178/2002, 
che impone di indicare solo soggetto fornitore della ma-
teria prima e non l’origine della stessa. Si ricorda, tutta-
via, che ai sensi dell’art. 8, paragrafo 8 del regolamento 
(UE) n. 1169/2011 «gli operatori del settore alimentare 
che forniscono ad altri operatori del settore alimentare 
alimenti non destinati al consumatore fi nale o alle col-

lettività assicurano che a tali altri operatori del settore 
alimentare siano fornite suffi cienti informazioni che 
consentano loro, se del caso, di adempiere agli obblighi 
di cui al paragrafo 2». Tali obblighi consistono ne «la 
presenza e l’esattezza delle informazioni sugli alimenti, 
conformemente alla normativa applicabile in materia di 
informazioni sugli alimenti e ai requisiti delle pertinenti 
disposizioni nazionali.» e quindi gli obblighi in materia 
di indicazione dell’origine in etichetta della materia pri-
ma previsti dal decreto. 

 L’obbligo dell’indicazione di origine del latte non 
trova applicazione per il latte ed i prodotti lattiero-ca-
seari di cui all’allegato 1 del decreto fabbricati all’este-
ro che costituiscono ingredienti dei prodotti fabbricati 
in Italia, sia perché non destinati al consumatore fi nale 
(B2B), sia per il principio del mutuo riconoscimento, 
che rende impossibile estendere un obbligo ai produt-
tori residenti al di fuori del territorio nazionale. Resta 
fermo anche per tali fornitori il richiamo alle disposi-
zioni di cui all’art. 8, paragrafo 8 del regolamento (UE) 
n. 1169/2011. 

 Per «paese di mungitura» del latte si intende, ai sen-
si dell’art. 60 del regolamento (UE) n. 952/2013, codi-
ce doganale dell’Unione, il luogo dove il latte è stato 
munto. 

 Per «paese di condizionamento» del latte si intende il 
luogo dove è avvenuto l’ultimo trattamento termico del 
latte a lunga conservazione, o del latte UHT. 

 Per «paese di trasformazione» si intende il paese 
d’origine dell’alimento ai sensi dell’art. 60, paragrafo 
2 del regolamento (UE) n. 952/2013, codice doganale 
dell’Unione. Pertanto il paese dove è avvenuta «l’ultima 
trasformazione o lavorazione sostanziale ed economica-
mente giustifi cata, effettuata presso un’impresa attrezzata 
a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un 
prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importan-
te del processo di fabbricazione.». Per la concreta appli-
cazione della norma si rinvia alle circolari dell’Agenzia 
delle Dogane. 

  L’obbligo previsto all’art. 2 è considerato assolto 
anche:  

 nel caso del latte sterilizzato o UHT, riportando oltre 
all’indicazione del «paese di mungitura», il solo «paese 
di condizionamento» del latte; 

 nel caso dei prodotti lattiero caseari preimballati di 
cui all’allegato 1, riportando, oltre all’indicazione del 
«paese di mungitura», il solo «paese di trasformazione» 
del prodotto preimballato di cui all’allegato 1; in alter-
nativa al caso precedente indicando il «paese di mungi-
tura» ed il «paese di trasformazione» distintamente sia 
per il latte che per i singoli ingredienti contenenti latte, 
nel rispetto dei requisiti di visibilità e leggibilità di cui 
all’art. 4, paragrafo 2 del decreto. 
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 Va tenuto conto, infatti, della non obbligatorietà per i 
formaggi, il burro, il latte e le creme di latte fermentati 
di fornire l’elenco degli ingredienti né l’elenco degli in-
gredienti previsto per gli ingredienti composti, come de-
rivante dal combinato disposto dell’allegato VII, parte E, 
paragrafo 2, lettera   c)   del regolamento (UE) n. 1169/2011 
e l’art. 19 del medesimo regolamento. 

  3. Indicazione in etichetta in caso di mungitura, di 
condizionamento o di trasformazione del latte o dei 
prodotti alimentari di cui all’allegato l in più paesi - 
Art. 3.  

 Con riferimento alle disposizioni recate dall’art. 3 del 
decreto si chiarisce che la dicitura «latte di Paesi UE» o 
«latte di Paesi non UE», può essere utilizzata dalla im-
presa responsabile delle informazioni anche se la singola 
confezione di latte contenga non una selezione di latti, 
ma latte avente origine di volta in volta da un solo Pa-
ese UE o da un solo Paese non UE, a condizione che 
l’approvvigionamento del latte da parte della medesima 
impresa provenga abitualmente da diversi Paesi UE o di-
versi Paesi non UE. 

 Sempre con riferimento alle disposizioni dell’art. 3 
del decreto si conferma che nel caso il latte utilizzato 
nei prodotti preimballati di cui all’allegato 1 provenga 
contestualmente sia da paesi UE che da paesi non UE, le 
due diciture possono essere utilizzate congiuntamente in 
tal modo «latte di Paesi UE» e «latte di Paesi non UE». 

 In analogia a quanto disposto all’art. 2, comma 2 del 
decreto si ritiene che nel caso dell’art. 3, commi 1 e 2 
è possibile riportare la dicitura di sintesi «origine del 
latte»: UE, oppure non, UE, solamente nel caso in cui 
il paese di mungitura ed il paese di condizionamento o 
di trasformazione siano entrambi di provenienza UE o 
non UE. 

  4. Clausola di mutuo riconoscimento - Art. 6.  
 Con riferimento alle disposizioni recate dall’art. 6 del 

decreto si conferma che la clausola di mutuo riconosci-
mento, come formulata dal decreto, impone l’obbligo di 
indicazione di origine solo ed esclusivamente ai prodotti 
legalmente fabbricati in Italia e destinati al mercato italia-
no, con esclusione, quindi, dei prodotti destinati ad altri 
Paesi. 

  5. Disposizioni transitorie e fi nali - Art. 7.  
 Con riferimento alle disposizioni recate dall’art. 7 del 

decreto, al fi ne di evitare il ritiro dagli scaffali dei prodotti 
che non soddisfano i requisiti previsti dal decreto, che do-
vessero risultare invenduti all’approssimarsi del termine 
di 180 giorni previsto al comma 4 dell’art. 7 del decreto, 
quale termine massimo per lo smaltimento delle scorte, 
è possibile utilizzare delle etichette adesive inamovibi-
li per integrare le informazioni obbligatorie previste dal 
decreto. 

 Tale sistema di etichettatura adesiva inamovibile può 
comunque essere utilizzato per inserire le informazioni ad 
integrazione delle etichette e degli imballaggi. 

 Sono fatte salve le etichette e gli imballaggi non ancora 
utilizzati, la cui stampa sia stata ordinata prima della pub-
blicazione del decreto, che già riportano volontariamen-
te le informazioni di origine con signifi cato conforme a 
quelle previste dal decreto. 

  6. Ulteriori chiarimenti  
  In aggiunta alle diciture di origine previste dal decreto 

è possibile impiegare diciture con signifi cato equivalente 
a quelle previste dagli articoli 2 e 3 del decreto purché 
le stesse non ingenerino confusione nel consumatore. Si 
riportano a titolo esemplifi cativo, le seguenti:  

 una indicazione della provenienza regionale del lat-
te, quale «nodini di latte pugliese» o «100% latte sardo» 
da riportare assieme a quella obbligatoria «origine del 
latte: Italia»; 

 l’indicazione «latte 100% italiano», «100% latte ita-
liano» o «latte italiano 100%», da riportare in aggiunta a 
quelle obbligatorie dell’art. 2 del decreto, quando il paese 
di mungitura e il paese di condizionamento o trasforma-
zione siano l’Italia. 

 L’utilizzo delle diciture previste dal decreto può 
avvenire anche riportando in etichetta tutte quelle ri-
correnti e procedendo di volta in volta ad evidenziare, 
mediante punzonatura, stampigliatura o altro segno, 
solo quella corrispondente allo specifi co alimento 
preimballato. 

 Roma, 24 febbraio 2017 

  Il direttore generale
per la politica industriale,
la competitività e le PMI

del Ministero dello sviluppo 
economico

     FIRPO   

  Il direttore generale
per la promozione

della qualità agroalimentare 
e dell’ippica

del Ministero delle politiche 
agricole

alimentari e forestali
    ABATE    

  17A02419  
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 ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI 
  CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, 

ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI PESCARA

      Provvedimento concernente i marchi
di identifi cazione dei metalli preziosi    

      Ai sensi dell’art. 29 del decreto del Presidente della Rapubblica 
30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che la sotto elencata impresa, 
già assegnataria del marchio indicato a margine, ha cessato la pro-
pria attività connessa all’uso del marchio stesso ed è stata cancellata 
dal registro degli assegnatari di cui all’art. 14 del decreto legislati-
vo 22 maggio 1999, n. 251, dalla Camera di commercio, industria, 
artigianato e agricoltura di Pescara, con la seguente determinazione 
dirigenziale:  

 Determinazione n. 131 del 14 marzo 2017; 
 numero marchio: 110-PE; 
 impresa: Paolini Elena; 
 sede: Pescara.   

  17A02398

    MINISTERO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE

      Cambi di riferimento rilevati a titolo
indicativo del giorno 20 marzo 2017    

     Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secon-
do le procedure stabilite nell’ambito del Sistema europeo delle Banche 
centrali e comunicati dalla Banca d’Italia, adottabili, fra l’altro, dalle 
Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repub-
blica 15 dicembre 2001, n. 482. 
   

 Dollaro USA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   1,0752 

 Yen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   121,19 

 Lev bulgaro  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   1,9558 

 Corona ceca  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   27,021 

 Corona danese  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   7,4346 

 Lira Sterlina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   0,86793 

 Fiorino ungherese  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   308,64 

 Zloty polacco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   4,282 

 Nuovo leu romeno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   4,5605 

 Corona svedese  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   9,5078 

 Franco svizzero  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   1,072 

 Corona islandese  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   * 

 Corona norvegese  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   9,1278 

 Kuna croata  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   7,4055 

 Rublo russo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   61,8563 

 Lira turca  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   3,9067 

 Dollaro australiano. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   1,3922 

 Real brasiliano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   3,3416 

 Dollaro canadese  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   1,4359 

 Yuan cinese  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   7,4268 

 Dollaro di Hong Kong . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   8,3497 

 Rupia indonesiana  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   14314,68 

 Shekel israeliano  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   3,9044 

 Rupia indiana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   70,2805 

 Won sudcoreano. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   1199,56 

 Peso messicano  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   20,5514 

 Ringgit malese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   4,7594 

 Dollaro neozelandese. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   1,5271 

 Peso filippino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   53,826 

 Dollaro di Singapore  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   1,503 

 Baht tailandese. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   37,336 

 Rand sudafricano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   13,6292 

  N.B.    — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera 
contro 1 euro (valuta base). 

 * dal 2 novembre 2009 la Banca d’Italia pubblica sul proprio 
sito web il cambio indicativo della corona islandese. 

  17A02480

        Cambi di riferimento rilevati a titolo
indicativo del giorno 21 marzo 2017    

     Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secon-
do le procedure stabilite nell’ambito del Sistema europeo delle Banche 
centrali e comunicati dalla Banca d’Italia, adottabili, fra l’altro, dalle 
Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repub-
blica 15 dicembre 2001, n. 482. 
   

 Dollaro USA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   1,0802 

 Yen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   121,58 

 Lev bulgaro  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   1,9558 

 Corona ceca  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   27,021 

 Corona danese  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   7,4353 

 Lira Sterlina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   0,86753 

 Fiorino ungherese  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   308,29 

 Zloty polacco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   4,2628 
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 Nuovo leu romeno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   4,5646 

 Corona svedese  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   9,4923 

 Franco svizzero  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   1,075 

 Corona islandese  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   * 

 Corona norvegese  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   9,1253 

 Kuna croata  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   7,4078 

 Rublo russo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   61,811 

 Lira turca  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   3,8972 

 Dollaro australiano. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   1,3969 

 Real brasiliano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   3,3175 

 Dollaro canadese  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   1,4349 

 Yuan cinese  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   7,4418 

 Dollaro di Hong Kong . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   8,3886 

 Rupia indonesiana  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   14387,18 

 Shekel israeliano  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   3,9046 

 Rupia indiana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   70,493 

 Won sudcoreano. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   1208,01 

 Peso messicano  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   20,5078 

 Ringgit malese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   4,7804 

 Dollaro neozelandese. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   1,5309 

 Peso filippino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   54,075 

 Dollaro di Singapore  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   1,5088 

 Baht tailandese. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   37,434 

 Rand sudafricano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   13,5822 

  N.B.    — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera 
contro 1 euro (valuta base). 

 * dal 2 novembre 2009 la Banca d’Italia pubblica sul proprio 
sito web il cambio indicativo della corona islandese. 

  17A02481

        Cambi di riferimento rilevati a titolo
indicativo del giorno 22 marzo 2017    

     Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secon-
do le procedure stabilite nell’ambito del Sistema europeo delle Banche 
centrali e comunicati dalla Banca d’Italia, adottabili, fra l’altro, dalle 
Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repub-
blica 15 dicembre 2001, n. 482. 
   

 Dollaro USA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   1,0807 

 Yen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   120,07 

 Lev bulgaro  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   1,9558 

 Corona ceca  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   27,021 

 Corona danese  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   7,4372 

 Lira Sterlina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   0,8679 

 Fiorino ungherese  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   309,16 

 Zloty polacco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   4,2816 

 Nuovo leu romeno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   4,559 

 Corona svedese  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   9,5105 

 Franco svizzero  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   1,0714 

 Corona islandese  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   * 

 Corona norvegese  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   9,1463 

 Kuna croata  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   7,4088 

 Rublo russo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   62,6509 

 Lira turca  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   3,9156 

 Dollaro australiano. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   1,4086 

 Real brasiliano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   3,3484 

 Dollaro canadese  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   1,4458 

 Yuan cinese  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   7,4433 

 Dollaro di Hong Kong . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   8,3949 

 Rupia indonesiana  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   14404,65 

 Shekel israeliano  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   3,9501 

 Rupia indiana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   70,6995 

 Won sudcoreano. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   1210,08 

 Peso messicano  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   20,69 

 Ringgit malese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   4,7848 

 Dollaro neozelandese. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   1,5353 

 Peso filippino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   54,272 

 Dollaro di Singapore  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   1,5108 

 Baht tailandese. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   37,425 

 Rand sudafricano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   13,6114 

  N.B.    — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera 
contro 1 euro (valuta base). 

 * dal 2 novembre 2009 la Banca d’Italia pubblica sul proprio 
sito web il cambio indicativo della corona islandese. 

  17A02482

        Cambi di riferimento rilevati a titolo
indicativo del giorno 23 marzo 2017    

     Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secon-
do le procedure stabilite nell’ambito del Sistema europeo delle Banche 
centrali e comunicati dalla Banca d’Italia, adottabili, fra l’altro, dalle 
Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repub-
blica 15 dicembre 2001, n. 482. 



—  78  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 783-4-2017

 Dollaro USA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   1,0786 

 Yen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   119,36 

 Lev bulgaro  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   1,9558 

 Corona ceca  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   27,021 

 Corona danese  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   7,4356 

 Lira Sterlina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   0,86273 

 Fiorino ungherese  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   309,22 

 Zloty polacco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   4,2685 

 Nuovo leu romeno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   4,5555 

 Corona svedese  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   9,5095 

 Franco svizzero  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   1,07 

 Corona islandese  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   * 

 Corona norvegese  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   9,1478 

 Kuna croata  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   7,4178 

 Rublo russo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   62,2001 

 Lira turca  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   3,9038 

 Dollaro australiano. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   1,4132 

 Real brasiliano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   3,3608 

 Dollaro canadese  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   1,4387 

 Yuan cinese  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   7,4268 

 Dollaro di Hong Kong . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   8,378 

 Rupia indonesiana  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   14363,72 

 Shekel israeliano  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   3,9322 

 Rupia indiana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   70,6095 

 Won sudcoreano. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   1207,38 

 Peso messicano  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   20,5962 

 Ringgit malese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   4,7771 

 Dollaro neozelandese. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   1,5303 

 Peso filippino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   54,309 

 Dollaro di Singapore  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   1,5086 

 Baht tailandese. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   37,32 

 Rand sudafricano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   13,4933 

  N.B.    — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera 
contro 1 euro (valuta base). 

 * dal 2 novembre 2009 la Banca d’Italia pubblica sul proprio 
sito web il cambio indicativo della corona islandese. 

  17A02483

        Cambi di riferimento rilevati a titolo
indicativo del giorno 24 marzo 2017    

     Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secon-
do le procedure stabilite nell’ambito del Sistema europeo delle Banche 
centrali e comunicati dalla Banca d’Italia, adottabili, fra l’altro, dalle 
Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repub-
blica 15 dicembre 2001, n. 482. 
   

 Dollaro USA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   1,0805 

 Yen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   120,09 

 Lev bulgaro  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   1,9558 

 Corona ceca  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   27,021 

 Corona danese  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   7,4378 

 Lira Sterlina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   0,866 

 Fiorino ungherese  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   309,81 

 Zloty polacco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   4,2695 

 Nuovo leu romeno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   4,5527 

 Corona svedese  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   9,5373 

 Franco svizzero  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   1,0718 

 Corona islandese  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   * 

 Corona norvegese  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   9,1793 

 Kuna croata  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   7,4198 

 Rublo russo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   61,6859 

 Lira turca  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   3,9176 

 Dollaro australiano. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   1,4182 

 Real brasiliano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   3,3845 

 Dollaro canadese  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   1,4448 

 Yuan cinese  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   7,4406 

 Dollaro di Hong Kong . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   8,3933 

 Rupia indonesiana  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   14399,28 

 Shekel israeliano  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   3,9347 

 Rupia indiana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   70,652 

 Won sudcoreano. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   1210,37 

 Peso messicano  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   20,4282 

 Ringgit malese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   4,78 

 Dollaro neozelandese. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   1,5401 

 Peso filippino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   54,254 

 Dollaro di Singapore  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   1,5126 

 Baht tailandese. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   37,353 

 Rand sudafricano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   13,4816 

  N.B.    — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera 
contro 1 euro (valuta base). 

 * dal 2 novembre 2009 la Banca d’Italia pubblica sul proprio 
sito web il cambio indicativo della corona islandese. 
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    MINISTERO DELLA DIFESA
      Concessione di una medaglia di bronzo

al merito di Marina    

     Con decreto ministeriale n. 274 del 13 marzo 2017, è stata con-
cessa la medaglia di bronzo al merito di Marina al primo maresciallo 
nocchiere di porto Faggiano Raffaele, nato il 20 settembre 1966 a Salice 
Salentino (LE), con la seguente motivazione: «Comandante di moto-
vedetta chiamato a svolgere una diffi cile operazione notturna di ricer-
ca e soccorso di un barcone alla deriva, parzialmente sbandato a causa 
dell’elevato numero di profughi a bordo, in condizioni meteo e ambien-
tali diffi cili, si adoperava in prima persona, con notevole perizia mari-
naresca, per la risoluzione di un grave problema causato dalla rottura di 
un cavo, saltando sul barcone per ripristinarne le condizioni minime di 
sicurezza e contribuendo in maniera determinante al salvataggio di 279 
persone, di cui 43 donne e 19 bambini, da un sicuro naufragio. Fulgido 
esempio di sottuffi ciale che con il suo operato ha dato prestigio al Corpo 
di appartenenza, alla Marina militare e alla Nazione». — Acque al largo 
di Lampedusa, 13 settembre 2013.   

  17A02379

        Concessione di una medaglia d’argento
al merito di Marina    

     Con decreto ministeriale n. 275 del 13 marzo 2017, è stata conces-
sa la medaglia d’argento al merito di Marina al secondo capo nocchiere 
di porto Giacomo Moretti, nato il 27 dicembre 1978 a Cisternino (BR), 
con la seguente motivazione: «Durante un’operazione di salvataggio a 
favore di una donna gettatasi volontariamente in mare da una scogliera 
di circa due metri e mezzo, con eccezionale senso di abnegazione, al-
truismo e sprezzo del pericolo, si tuffava nelle fredde acque dalla sua 
motovedetta e, con notevole perizia marinaresca nuotando per circa 30 
metri, la raggiungeva. Con calma e sangue freddo, convinceva la signo-

ra in stato confusionale a indossare un salvagente, riuscendo con fer-
mezza a condurla a bordo dove continuava ad assisterla da uri principio 
d’ipotermia, sventando in tal modo un sicuro tragico epilogo. Fulgido 
esempio di sottuffi ciale che con il suo gesto ha dato lustro e decoro al 
Corpo delle capitanerie di porto e alla Marina militare». — Lido di Mo-
nopoli (BA), 11 novembre 2015.   

  17A02380

    MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

      Approvazione del piano di rientro
della Regione Piemonte    

     Si comunica che è stato emanato il decreto interministeriale n. 404 
del 29 novembre 2016 di approvazione del Piano di rientro della Regio-
ne Piemonte deliberato con D.G. n. 11-6177 del 29 luglio 2013, ai sensi 
dell’art. 11, comma 6 del decreto-legge n. 35 dell’8 aprile 2013. 

 Il suddetto decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero del-
le infrastrutture e dei trasporti (www.mit.gov.it), sotto le voci «TEMI» 
- «TRASPORTI» - «TRASPORTO PUBBLICO LOCALE», pagina 
NORMATIVA. 

 Lo stesso decreto può essere reperito, nel medesimo sito, anche 
nella sezione «NORMATIVA» inserendo i parametri di ricerca nel «Mo-
tore di ricerca normativa». 

 Il presente avviso è valido a tutti gli effetti di legge.   

  17A02395  

VITTORIA ORLANDO, redattore DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU- 2017 -GU1- 078 ) Roma,  2017  - Istituto Poligrafi co e Zecca dello Stato S.p.A.
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MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:

— presso  06-85

— presso le librerie concessionarie riportate nell’elenco consultabile su   .  

L’Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per 
corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

Via Salaria, 1 
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

vendo cura di specificare nell’ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l’indirizzo di spedizione e di 
fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il 
DL 223/2007. L’importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato 
in contanti alla ricezione.
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N.B.:  L’abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO
Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico

I.V.A. 4% a carico dell’Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI
(di cui spese di spedizione  129,11)*
(di cui spese di spedizione   74,42)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II
(di cui spese di spedizione  40,05)*
(di cui spese di spedizione  20,95)*

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI
Abbonamento annuo
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%
Volume separato (oltre le spese di spedizione)

I.V.A. 4% a carico dell’Editore

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

CANONI  DI  ABBONAMENTO  (salvo conguaglio)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

Tipo A Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
(di cui spese di spedizione  257,04)
(di cui spese di spedizione  128,52)

Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:
(di cui spese di spedizione   19,29)
(di cui spese di spedizione     9,64)

Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:
(di cui spese di spedizione   41,27)
(di cui spese di spedizione   20,63)

Tipo D Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:
(di cui spese di spedizione   15,31)
(di cui spese di spedizione     7,65)

Tipo E Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
(di cui spese di spedizione   50,02)
(di cui spese di spedizione   25,01)*

Tipo F Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:
(di cui spese di spedizione  383,93)*
(di cui spese di spedizione  191,46)

- annuale
- semestrale

- annuale
- semestrale

- annuale
- semestrale

- annuale
- semestrale

- annuale
- semestrale

- annuale
- semestrale

 438,00
 239,00

 68,00
 43,00

 168,00
 91,00

 65,00
 40,00

 167,00
 90,00

 819,00
 431,00

CANONE DI ABBONAMENTO

56,00

 1,00
 1,00
 1,50
 1,00

6,00

- annuale
- semestrale

- annuale
- semestrale

    302,47
    166,36

      86,72
 55,46

 
190,00
180,50

1,01   (€ 0,83 + IVA) 

18,00

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013  
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