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AVVISO AGLI ABBONATI

Si comunica che il giorno 16 novembre 2003 avra© termine la campagna 2003 per l'abbonamento alla
Gazzetta Ufficiale. Il giorno successivo - 17 novembre - verranno sospesi gli invii dei fascicoli a tutti gli
abbonati per i quali non risulti effettuato il pagamento per l'anno 2003.

Nello stesso giorno saranno resi noti i canoni per l'abbonamento alla Gazzetta Ufficiale per l'anno
2004. Essi verranno stampati in una delle ultime pagine dei fascicoli della Gazzetta e nello stesso tempo si
dara© avvio alla campagna di abbonamento con l'invio dei bollettini premarcati per il pagamento del canone.

La campagna di abbonamento avra© durata quattro mesi e si concludera© il 28 febbraio 2004. La
sospensione degli invii agli abbonati che entro tale data non avranno effettuato il pagamento del canone,
avra© effetto dal 15 marzo 2004. Si pregano gli abbonati che non intendano comunque rinnovare l'abbona-
mento di darne comunicazione via fax al Settore Gestione Gazzetta Ufficiale al numero 06-8508-2520
oppure al proprio fornitore.

N. 174/L

DECRETO LEGISLATIVO 3 novembre 2003, n. 307.
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LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 3 novembre 2003, n. 307.

Attuazione delle direttive 2002/12/CE e 2002/13/CE concernenti il margine di solvibilita© delle imprese di
assicurazione, rispettivamente, sulla vita e nei rami diversi dall'assicurazione sulla vita.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 3 febbraio 2003, n. 14, ed in particolare l'art. 1 e l'allegato A;
Vista la direttiva 2002/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 marzo 2002,

che modifica la direttiva 79/267/CEE per quanto riguarda il margine di solvibilita© delle imprese
di assicurazione sulla vita;

Vista la direttiva 2002/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 marzo 2002,
che modifica la direttiva 73/239/CEE per quanto riguarda il margine di solvibilita© delle imprese
di assicurazione nei rami diversi dall'assicurazione sulla vita;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicura-
zioni;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto
1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese
o enti assicurativi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, concernente al rego-
lamento recante semplificazione del procedimento amministrativo in materia di assicurazioni
private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e del-
l'artigianato;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, recante attuazione della direttiva 92/96/CEE
in materia di assicurazione diretta sulla vita, che modifica la direttiva 79/267/CEE e la direttiva
90/619/CEE;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, concernente attuazione della direttiva
92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita, che modifica
la direttiva 73/239/CEE e la direttiva 88/357/CEE;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 ottobre 2003;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro delle attivita© produt-

tive, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:
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Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara© inserito nella Raccolta ufficiale degli
atti normativi della Repubblica italiana. Eé fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

Dato a Roma, add|© 3 novembre 2003

CIAMPI

Berlusconi, PresidentedelConsiglio deiMinistri
Buttiglione,Ministroper le politichecomunitarie
Marzano, Ministro delle attivita© produttive
Frattini, Ministro degli affari esteri
Castelli, Ministro della giustizia
Tremonti,Ministro dell'economia edelle finanze

Visto, il Guardasigilli: Castelli
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N O T E

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e© stato redatto dall'amministra-
zione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del
testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle legge, sul-
l'emanazione del decreti del Presidente della Repubblica e sulle pub-
blicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R.
28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge modificate o alle quali e© operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui tra-
scritti.

Per le direttive CE vengono forniti gli estremi di pubblicazioni
nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita© europee (GUCE).

Note alle premesse:

ö L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della fun-
zione legislativa non puo© essere delegato al Governo se non con deter-
minazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato
e per oggetti definiti.

ö L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presi-
dente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i
decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

ö La legge 3 febbraio 2003, n. 14, reca: ûDisposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle
Comunita© europee. Legge comunitaria 2002ý. L'art. 1 e l'Allegato A
cos|© recitano:

ûArt. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunita-
rie). ö 1. Il Governo e© delegato ad adottare, entro il termine di un
anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legi-
slativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive
comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'art. 14 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio
dei Ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro
con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto
con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle
finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della
direttiva.

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle diret-
tive comprese nell'elenco di cui all'allegato B nonchë, qualora sia pre-
visto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle
direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione
degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al
Senato della Repubblica perchë su di essi sia espresso, entro quaranta
giorni dalla data di trasmissione, il parere dei competenti organi par-
lamentari. Decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in
mancanza del parere. Qualora il termine previsto per il parere dei
competenti organi parlamentari scada nei trenta giorni che precedono
la scadenza dei termini previsti ai commi 1 e 4 o successivamente, que-
sti ultimi sono prorogati di novanta giorni.

4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei
decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri
direttivi fissati dalla presente legge, il Governo puo© emanare, con la
procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e corret-
tive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1.

5. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto comma,
della Costituzione, i decreti legislativi eventualmente adottati nelle
materie di competenza legislativa delle regioni e delle province auto-
nome di Trento e di Bolzano, entrano in vigore, per le regioni e le pro-
vince autonome nelle quali non sia ancora in vigore la propria norma-
tiva di attuazione, alla data di scadenza del termine stabilito per l'at-
tuazione della normativa comunitaria e perdono comunque efficacia
a decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa di attua-
zione adottata da ciascuna regione e provincia autonoma nel rispetto
dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e, nelle materie di
competenza concorrente, dei principi fondamentali stabiliti dalla legi-
slazione dello Stato. A tale fine i decreti legislativi recano l'esplicita
indicazione della natura sostitutiva e cedevole delle disposizioni in
essi contenute.

Allegato A
(Articolo 1, commi 1 e 3)

2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medici-
nali veterinari;

2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medici-
nali per uso umano;

2001/89/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa a misure
comunitarie di lotta contro la peste suina classica;

2001/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
19 dicembre 2001, che modifica la direttiva 94/57/CE del Consiglio
relativa alle disposizioni e alle norme comuni per gli organi che effet-
tuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti
attivita© delle amministrazioni marittime;

2001/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
21 gennaio 2002, che modifica la direttiva 85/611/CEE del Consiglio
concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regola-
mentari ed amministrative in materia di taluni organismi di investi-
mento collettivo in valori mobiliari (OICVM) al fine di regolamentare
le societa© di gestione ed i prospetti semplificati;

2001/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
21 gennaio 2002, che modifica la direttiva 85/611/CEE del Consiglio
concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regola-
mentari ed amministrative in materia di taluni organismi di investi-
mento collettivo in valori mobiliari (OICVM), con riguardo agli inve-
stimenti OICVM;

2001/111/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, relativa a
determinati tipi di zucchero destinati all'alimentazione umana;

2001/113/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, relativa alle
confetture, gelatine e marmellate di frutta e alla crema di marroni
destinate all'alimentazione umana;

2001/114/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, relativa a
taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato
destinato all'alimentazione umana;

2001/115/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, che modifica
la direttiva 77/388/CEE al fine di semplificare, modernizzare e armo-
nizzare le modalita© di fatturazione previste in materia di IVA;

2002/10/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2002, che modifica la
direttiva 92/79/CEE, la direttiva 92/80/CEE e la direttiva 95/59/CE
per quanto concerne la struttura e le aliquote delle accise che gravano
sui tabacchi lavorati;

2002/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
5 marzo 2002, che modifica la direttiva 79/267/CEE del Consiglio
per quanto riguarda il margine di solvibilita© delle imprese di assicura-
zione sulla vita;

2002/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
5 marzo 2002, che modifica la direttiva 73/239/CEE del Consiglio
per quanto riguarda il margine di solvibilita© delle imprese di assicura-
zione nei rami diversi dall'assicurazione sulla vita.

2002/38/CE del Consiglio, del 7 maggio 2002, che modifica tem-
poraneamente la direttiva 77/388/CEE per quanto riguarda il regime
di imposta sul valore aggiunto applicabile ai servizi di radiodiffusione
e di televisione e a determinati servizi prestati tramite mezzi elettro-
nici;

2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giu-
gno 2002, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
relative agli integratori alimentari;

2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al cata-
logo comune delle varieta© delle specie di piante agricole;

2002/54/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla com-
mercializzazione delle sementi di barbabietole;

2002/55/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla com-
mercializzazione delle sementi di ortaggi;

2002/56/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla com-
mercializzazione dei tuberi-seme di patate;

2002/57/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla com-
mercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra;

2002/60/CE del Consiglio, del 27 giugno 2002, recante disposi-
zioni specifiche per la lotta contro la peste suina africana e recante
modifica della direttiva 92/119/CEE per quanto riguarda la malattia
di Teschen e la peste suina africana;

ö 24 ö
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2002/68/CE del Consiglio, del 19 luglio 2002, che modifica la
direttiva 2002/57/CE relativa alla commercializzazione delle sementi
di piante oleaginose e da fibraý.

ö La direttiva 2002/12/CE e© pubblicata nella G.U.C.E. del
20 marzo 2002, n. L 077.

ö La direttiva 79/267/CEE e© pubblicata nella G.U.C.E. del
13 marzo 1979, n. L 063.

ö La direttiva 2002/13/CE e© pubblicata nella G.U.C.E. del
20 marzo 2002, n. L 077.

ö La direttiva 73/239/CEE e© pubblicata nella G.U.C.E. del
16 agosto 1973, n. L 228.

ö La legge 12 agosto 1982, n. 576, reca: ûRiforma della vigilanza
sulle assicurazioniý.

ö La legge 9 gennaio 1991, n. 20, reca: ûIntegrazioni e modifi-
che alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle par-
tecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicura-
tiviý.

ö Il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994,
n. 385, reca: ûRegolamento recante semplificazione dei procedimenti
amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collet-
tivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e del-
l'artigianatoý.

ö Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, reca: ûAttuazione
della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla
vitaý.

ö La direttiva 92/96/CE e© pubblicata nella G.U.C.E. n. L 027
del 30 gennaio 1997.

ö La direttiva 90/619/CE e© pubblicata nella G.U.C.E. n. L 330
del 29 novembre 1990.

ö Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, reca: ûAttuazione
della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa
dall'assicurazione sulla vitaý.

ö La direttiva 92/49/CEE e© pubblicata nella G.U.C.E. n. L 228
dell'11 agosto 1992.

ö La direttiva 88/357/CEE e© pubblicata nella G.U.C.E. n. L 172
del 4 luglio 1988.

Nota all'art. 1:

ö Per il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, vedi nota alle
premesse. ûIl testo dell'art. 1, comma 1, cos|© come modificato dal pre-
sente decreto, cos|© recita:

ûArt. 1 (Definizioni). ö 1. Agli effetti del presente decreto si
intende per:

a) Stato membro: uno Stato membro dell'Unione europea;
b) Stato terzo: uno Stato che non e© membro dell'Unione

europea;
c) impresa: ogni societa© che esercita le assicurazioni o le ope-

razioni previste dalla tabella di cui all'allegato I del presente decreto;
d) stabilimento: la sede legale od una sede secondaria di

un'impresa, tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 70, comma 4;
e) contratto: il contratto concernente assicurazioni od opera-

zioni previste dalla tabella di cui all'allegato I del presente decreto;
f) obbligazione: l'obbligazione derivante dal contratto;
g) attivita© in regime di stabilimento: l'attivita© che un'impresa

esercita da uno stabilimento situato nel territorio di uno Stato mem-
bro assumendo obbligazioni con contraenti aventi il loro domicilio
abituale, ovvero, se persone giuridiche, la loro sede nello stesso Stato;

h) attivita© in regime di liberta© di prestazione di servizi: l'atti-
vita© che un'impresa esercita da uno stabilimento situato nel territorio
di uno Stato membro assumendo obbligazioni con contraenti aventi
il loro domicilio abituale, ovvero se persone giuridiche la loro sede,
in un altro Stato membro;

i) Stato membro dell'obbligazione: lo Stato membro nel quale
il contraente ha il proprio domicilio abituale, ovvero, se il contraente
e© una persona giuridica, lo Stato membro della sede della stessa cui
si riferisce il contratto;

l) Stato membro d'origine: lo Stato membro in cui e© situata la
sede legale dell'impresa che assume l'obbligazione;

m) Stato membro di stabilimento: lo Stato membro in cui e©
situato lo stabilimento dal quale l'impresa opera;

n) Stato membro di prestazione di servizi: lo Stato membro
dell'obbligazione quando l'obbligazione e© assunta da uno stabili-
mento situato in un altro Stato membro;

o) societa© controllata: una societa© si considera controllata nei
casi previsti dall'art. 2359 del codice civile. Sono in ogni caso conside-
rate controllate le societa© in cui un altro soggetto, in base ad accordi
con altri soci, controlla da solo la maggioranza dei diritti di voto,
ovvero ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza degli
amministratori. Costituisce sindacato di voto qualsiasi accordo tra i
soci che regola l'esercizio del voto;

p) partecipazione qualificata: il fatto di detenere in un'im-
presa, direttamente o per tramite di societa© controllate, societa© fidu-
ciarie o interposta persona, almeno il 10 per cento del capitale o dei
diritti di voto. I diritti di voto da prendere in considerazione sono
quelli indicati nell'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992,
n. 90. Si considera altres|© partecipazione qualificata quella che, pur
restando al di sotto del limite sopra indicato, da© comunque la possibi-
lita© di esercitare su questa una influenza notevole, ancorchë non
dominante;

q) mercato regolamentato: un mercato finanziario cos|© come
definito dall'art. 1, punto 13, della direttiva n. 93/22/CEE 10 maggio
1993, che puo© essere situato in uno Stato membro o in uno Stato terzo.
In questo secondo caso il mercato deve essere riconosciuto dallo Stato
membro di origine dell'impresa e deve soddisfare requisiti analoghi.
Gli strumenti finanziari in esso negoziati devono essere di qualita©
comparabile a quella degli strumenti negoziati sul mercato o sui mer-
cati regolamentati dello Stato membro in questione;

r) autorita© di controllo: le autorita© nazionali incaricate del
controllo delle imprese;

s) unita© di conto europea (ECU): quella definita dall'art. 10
del regolamento finanziario del 21 dicembre 1977, e successive modifi-
cazioni, applicabile al bilancio generale dell'Unione europea;

t) congruenza: la rappresentazione delle obbligazioni esigibili
in una determinata valuta con corrispondenti attivita© espresse o rea-
lizzabili in questa stessa valuta;

u) localizzazione: la presenza di attivita© mobiliari ed immobi-
liari all'interno del territorio di un determinato Stato. I crediti sono
considerati come localizzati nello Stato nel quale essi sono esigibili;

v) capitale sotto rischio: il capitale uguale alla somma che
deve essere versata ai beneficiari in caso di morte dell'assicurato,
diminuito della riserva matematica del rischio principale;

z) decreto legislativo danni: il decreto legislativo con il quale
viene recepita la direttiva 92/49/CEE; aa) credito di assicurazione:
ogni importo dovuto da un'impresa di assicurazione ad assicurati,
contraenti, beneficiari o altre parti lese aventi diritto ad agire diretta-
mente contro l'impresa di assicurazione e derivante da un contratto
di assicurazione o da operazioni di cui all'allegato I, tabella A, al pre-
sente decreto, nell'ambito di attivita© dell'assicurazione diretta, com-
presi gli importi detenuti in riserva per la copertura a favore delle per-
sone sopra citate, allorquando alcuni elementi del debito non sono
ancora conosciuti. Sono parimenti considerati crediti di assicurazione
i premi detenuti da un'impresa di assicurazione prima dell'avvio delle
procedure di liquidazione in seguito alla mancata stipulazione o alla
risoluzione di suddetti contratti e operazioni, in virtu© della legge
applicabile a tali contratti e operazioni;

bb) margine di solvibilita© disponibile: il patrimonio dell'impresa,
libero da qualsiasi impegno prevedibile ed al netto degli elementi imma-
teriali;

cc) margine di solvibilita© richiesto: ammontare minimo dei patri-
monio netto del quale l'impresa deve costantemente disporre.ý.

Note all'art. 2:

ö Per il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, vedi nota alle
premesse.

ö Il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, reca: ûAttua-
zione della direttiva 91/674/CEE in materia di conti annuali e conso-
lidati delle imprese di assicurazioneý.

Note all'art. 3:

ö Per il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, vedi nota alle
premesse.

ö Il decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 239, reca: ûAttuazione
della direttiva 98/78/CE relativa alla vigilanza supplementare sulle
imprese di assicurazione appartenenti ad un gruppo assicurativoý.
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Note all'art. 4:

ö Per il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, vedi nota alle
premesse.

ö Per il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, vedi nota alle
premesse. Gli articoli 36, 37, 38 e 39 cos|© recitano:

ûArt. 36 (Calcolo del margine di solvibilita© in rapporto all'ammon-
tare annuo dei premi o contributi). ö 1. Il margine di solvibilita© in
rapporto all'ammontare annuo dei premi o contributi si calcola come
segue:

a) si cumulano gli importi dei premi ed accessori o dei contri-
buti di competenza dell'ultimo esercizio, relativi alle assicurazioni
dirette stipulate nell'esercizio stesso e negli esercizi anteriori, al lordo
delle cessioni in riassicurazione;

b) si aggiunge l'importo dei premi per rischi assunti in riassi-
curazione nel corso dell'ultimo esercizio, al lordo delle cessioni in
retrocessione;

c) si detrae l'importo dei premi o contributi annullati nel
corso dell'ultimo esercizio nonchë quello delle imposte, tasse ed altri
oneri direttamente commisurati ai premi e contributi di cui alle lettere
a) e b).

2. L'importo come sopra ottenuto si ripartisce in due quote, la
prima fino ad un ammontare in lire italiane corrispondente a dieci
milioni di unita© di conto europea e la seconda comprendente l'ecce-
denza rispetto a tale ammontare.

3. Il margine e© calcolato applicando sulla prima quota la percen-
tuale del 18 per cento e sulla seconda quella del 16 per cento e molti-
plicando la somma dei due importi cos|© ottenuti, per il rapporto esi-
stente, per l'ultimo esercizio, tra l'ammontare dei sinistri al netto delle
quote a carico dei riassicuratori determinati tenendo conto delle
riserve sinistri costituite all'inizio e al termine dell'esercizio e quello
complessivo dei sinistri al lordo della riassicurazione, determinati
tenendo conto delle riserve sinistri costituite all'inizio ed al termine
dell'esercizio. Qualora tale rapporto risulti inferiore al 50 per cento,
esso e© preso in considerazione, ai fini del calcolo, nella misura del
50 per cento.ý.

ûArt. 37 (Calcolo del margine di solvibilita© in rapporto all'onere
medio dei sinistri). ö 1. Il margine di solvibilita© in rapporto all'onere
medio dei sinistri si calcola come segue:

a) si cumulano, al lordo delle quote a carico dei riassicuratori,
gli importi dei sinistri pagati per assicurazioni dirette nel corso degli
esercizi indicati al comma 1 dell'art. 35;

b) si aggiunge l'importo dei sinistri pagati negli stessi esercizi,
per rischi accettati in riassicurazione, al lordo delle quote a carico
dei retrocessionari;

c) si aggiunge l'ammontare delle riserve sinistri costituite alla
fine dell'ultimo esercizio sia per assicurazioni dirette che per accetta-
zioni in riassicurazione;

d) si detrae l'ammontare dei recuperi effettuati durante gli
esercizi di cui al comma 1 dell'art. 35;

e) si detrae l'ammontare delle riserve sinistri costituiti all'ini-
zio del periodo di cui al comma 1 dell'art. 35, sia per assicurazioni
dirette che per accettazioni in riassicurazione.

2. La terza, o la settima parte, a seconda del periodo di riferi-
mento indicato dall'art. 30 dell'ammontare cos|© ottenuto si ripartisce
in due quote, la prima fino ad un ammontare in lire corrispondente a
sette milioni di unita© di conto europee e la seconda comprendente l'ec-
cedenza rispetto a detto ammontare.

3. Il margine e© calcolato applicando sulla prima quota la percen-
tuale del 26 per cento e sulla seconda quella del 23 per cento e molti-
plicando le somme dei due importi cos|© ottenuti, per il rapporto esi-
stente, per l'ultimo esercizio, tra l'ammontare dei sinistri al netto delle
quote a carico dei riassicuratori, determinati tenendo conto delle
riserve sinistri costituite all'inizio e al termine dell'esercizio e quello
complessivo dei sinistri al lordo della riassicurazione, determinati
tenendo conto delle riserve sinistri costituite all'inizio ed al termine
dell'esercizio. Qualora tale rapporto risulti inferiore al 50 per cento,
esso e© preso in considerazione, ai fini del calcolo, nella misura del
50 per cento.

4. Per le imprese autorizzate all'esercizio nel ramo assistenza,
l'importo dei sinistri pagati e© costituito anche dai compensi pagati a
terzi per le prestazioni di assistenza.ý.

ûArt. 38 (Disposizioni particolari per il calcolo del margine di sol-
vibilita© nell'assicurazione malattia). ö 1. Le percentuali da applicarsi,
a norma degli articoli 36 e 37, per il calcolo del margine di solvibilita©
in rapporto all'ammontare annuo dei premi o contributi e dell'onere

medio dei sinistri sono ridotte ad un terzo per l'assicurazione malattia
gestita con criteri tecnici analoghi a quelli con i quali e© gestita l'assicu-
razione sulla vita, quando:

a) le tariffe dei premi siano formate sulla base di tavole di
morbilita© con criteri attuariali;

b) sia prevista la costituzione di una riserva di senescenza;
c) sia previsto l'obbligo del pagamento di un supplemento di

premio destinato a costituire un adeguato margine di sicurezza;
d) sia escluso il diritto per l'assicurazione di recedere dal con-

tratto dopo il terzo anno di assicurazione;
e) sia prevista in polizza la possibilita© di aumentare il premio o

di ridurre le prestazioni, anche in corso di contratto.
2. Quando l'assicurazione malattia di cui al presente art. e© gestita

dalla stessa impresa insieme ad altri rami di assicurazione, il margine
di solvibilita© si determina procedendo ad un separato calcolo per il
ramo malattia e per il complesso degli altri rami e sommando i risul-
tati cos|© ottenuti.ý.

ûArt. 39 (Quota di di garanzia). ö Il terzo del minimo del mar-
gine di solvibilita© costituisce la quota di garanzia.

2. Fermi restando i limiti stabiliti dall'art. 12, tale quota non puo© ,
in nessun caso, essere inferiore ad un ammontare in lire italiane corri-
spondente agli importi seguenti:

a) 1.400.000 unita© di conto europee, se l'autorizzazione con-
cerne i rischi o parte dei rischi compresi nel ramo indicato al numero
14 del punto A) della tabella allegata e l'ammontare dei premi o dei
contributi per il ramo suddetto ha superato, in ciascuno degli ultimi
tre esercizi, l'importo di 2.500.000 unita© di conto europee oppure il
4 per cento dell'ammontare totale dei premi o dei contributi;

b) 400.000 unita© di conto europee, se l'autorizzazione con-
cerne i rischi o parte dei rischi compresi in uno dei rami indicati ai
numeri 10, 11, 12, 13 e 15 del punto A) della tabella allegata, ovvero
se concerne i rischi o parte dei rischi compresi nel ramo indicato al
numero 14 del punto A) della tabella allegata, nel caso che non si
applichi la disposizione di cui alla lettera a);

c) 300.000 unita© di conto europee, se l'autorizzazione con-
cerne i rischi o parte dei rischi compresi in uno dei rami indicati ai
numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16 e 18 del punto A) della tabella allegata;

d) 200.000 unita© di conto europee, se l'autorizzazione con-
cerne i rischi o parte dei rischi compresi in uno dei rami indicati ai
numeri 9 e 17 del punto A) della tabella allegata.

3. Qualora l'autorizzazione comprenda piu© rami di assicurazione
si ha riguardo per l'applicazione del presente art., al solo ramo per il
cui esercizio e© richiesto l'importo piu© elevato.

4. L'impresa autorizzata all'esercizio del ramo indicato al
numero 14 del punto A) della tabella allegata, tenuta ad elevare la
quota di garanzia a 1.400.000 unita© di conto europee ai sensi del
comma 2, lettera a), ha a disposizione:

a) un termine di tre anni per raggiungere l'importo di
1.000.000 unita© di conto europee;

b) un termine di cinque anni per raggiungere l'importo di
1.200.000 unita© di conto europee;

c) un termine di sette anni per raggiungere l'importo di
1.400.000 unita© di conto europee.

5. I termini indicati al comma 4 iniziano a decorrere dall'esercizio
successivo a quello in cui si realizzano le condizioni previste dal
comma 2, lettera a).ý.

Nota all'art. 5:

ö Per il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, vedi nota alle
premesse.

Nota all'art. 6:

ö Per il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, vedi nota alle
premesse.

Nota all'art. 7:

ö Per il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, vedi nota alle
premesse.
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Nota all'art. 8:

ö Per il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175 vedi nota alle
premesse. Il testo dell'art. 1, cos|© come modificato dal presente
decreto, cos|© recita:

ûArt. 1 (Definizioni). ö 1. Agli effetti del presente decreto si
intende per:

a) Stato membro: uno Stato membro della Unione europea;
b) Stato terzo: uno Stato che non e© membro dell'Unione

europea;
c) impresa: ogni societa© che esercita le assicurazioni nei rami

indicati nella tabella allegata al presente decreto;
d) stabilimento: la sede legale o una sede secondaria di un'im-

presa, tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 82, comma 5;
e) Stato membro di ubicazione del rischio:
1) lo Stato membro in cui si trovano i beni, quando l'assicu-

razione riguardi beni immobili, ovvero beni immobili e beni mobili
in essi contenuti, semprechë entrambi siano coperti dallo stesso con-
tratto di assicurazione;

2) lo Stato membro di immatricolazione, quando l'assicura-
zione riguardi veicoli di ogni tipo soggetti ad immatricolazione;

3) lo Stato membro in cui l'assicurato ha sottoscritto il con-
tratto, quando questo abbia durata inferiore o pari a quattro mesi e
sia relativo a rischi inerenti ad un viaggio o ad una vacanza;

4) lo Stato membro in cui l'assicurato ha il proprio domicilio
abituale, ovvero, se l'assicurato e© una persona giuridica, lo Stato della
sede della stessa alla quale si riferisce il contratto, in tutti i casi non
esplicitamente previsti dai numeri precedenti;

f) rischio assunto in regime di stabilimento: il rischio che
un'impresa assume da uno stabilimento situato nel territorio del
medesimo Stato membro in cui e© ubicato il rischio;

g) rischio assunto in regime di liberta© di prestazione di servizi:
il rischio che un'impresa assume da uno stabilimento situato nel terri-
torio di uno Stato membro diverso da quello in cui e© ubicato il rischio;

h) Stato membro d'origine: lo Stato in cui e© situata la sede
legale dell'impresa che assume il rischio;

i) Stato membro di stabilimento: lo Stato in cui e© situato lo
stabilimento dal quale l'impresa opera;

l) Stato membro di prestazione di servizi: lo Stato membro in
cui e© ubicato il rischio quando esso e© assunto da uno stabilimento
situato in un altro Stato membro;

m) societa© controllata: una societa© si considera controllata nei
casi previsti dall'art. 2359 del codice civile. Sono in ogni caso conside-
rate controllate le societa© in cui un altro soggetto, in base ad accordi
con altri soci, controlla da solo la maggioranza dei diritti di voto,
ovvero ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza degli
amministratori. Costituisce sindacato di voto qualsiasi accordo tra i
soci che regola l'esercizio del voto;

n) partecipazione qualificata: il fatto di detenere in un'im-
presa, direttamente o per il tramite di societa© controllate, societa© fidu-
ciarie o interposta persona, almeno il 10 per cento del capitale o dei
diritti di voto. I diritti di voto da prendere in considerazione sono
quelli indicati nell'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992,
n. 90. Si considera altres|© partecipazione qualificata quella che, pur
restando al di sotto del limite sopra indicato, dia comunque la possi-
bilita© di esercitare su questa un'influenza notevole, ancorchë non
dominante;

o) mercato regolamentato: un mercato finanziario cos|© come
definito dall'art. 1, punto 13, della direttiva n. 93/22/CEE 10 maggio
1993, che puo© essere situato in uno Stato membro o in uno Stato terzo.
In questo secondo caso il mercato deve essere riconosciuto dallo Stato
membro di origine dell'impresa e deve soddisfare requisiti analoghi.
Gli strumenti finanziari in esso negoziati devono essere di qualita©
comparabile a quella degli strumenti negoziati sul mercato o sui mer-
cati regolamentati dello Stato membro in questione;

p) autorita© di controllo: le autorita© nazionali incaricate del
controllo delle imprese;

q) unita© di conto europea (ECU): quella definita dall'art. 10
del regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 e successive modifi-
cazioni, applicabile al bilancio generale della Unione europea;

r) congruenza: la rappresentazione degli impegni esigibili in
una determinata valuta, con corrispondenti attivita© espresse o realiz-
zabili in questa stessa valuta;

s) localizzazione: la presenza di attivita© mobiliari ed immobi-
liari all'interno del territorio di un determinato Stato. I crediti sono
considerati come localizzati nello Stato nel quale gli stessi sono esigi-
bili;

t) grandi rischi: si intendono per grandi rischi quelli rientranti
nei seguenti rami indicati nel punto A) della tabella allegata del pre-
sente decreto:

a. 4 (corpi di veicoli ferroviari), 5 (corpi di veicoli aerei),
6 (corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali), 7 (merci trasportate),
11 (r.c. aeromobili) e 12 (r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali) salvo
quanto previsto alla successiva lettera c;

b. 14 (credito) e 15 (cauzione), qualora l'assicurato eserciti pro-
fessionalmente un'attivita© industriale, commerciale o intellettuale e il
rischio riguardi questa attivita© ;

c. 3 (corpi di veicoli terrestri, esclusi quelli ferroviari), 8 (incen-
dio ed elementi naturali), 9 (altri danni ai beni), 10 (r.c. autoveicoli ter-
restri), 12 (r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali) per quanto
riguarda i natanti soggetti all'assicurazione obbligatoria ai sensi del-
l'art. 2 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modifiche,
13 (r.c. generale) e 16 (perdite pecuniarie), purchë il contraente assicu-
rato superi i limiti di almeno due dei tre criteri seguenti:

il totale dell'attivo dello stato patrimoniale risulti superiore
ai 6,2 milioni di ECU;

l'importo del volume d'affari risulti superiore ai 12,8 milioni
di ECU;

il numero dei dipendenti occupati in media durante l'eserci-
zio risulti superiore alle duecentocinquanta unita© .

Qualora l'assicurato sia un'impresa facente parte di un gruppo
tenuto a redigere un bilancio consolidato, le condizioni di cui sopra
si riferiscono al bilancio consolidato del gruppo;

u) veicolo: qualsiasi autoveicolo destinato a circolare sul
suolo e che puo© essere azionato da una forza meccanica, senza essere
vincolato ad una strada ferrata, nonchë i rimorchi, anche se non
agganciati ad una motrice;

v) ufficio nazionale di assicurazione: organizzazione profes-
sionale che e© costituita, conformemente alla raccomandazione n. 5
adottata il 25 gennaio 1949 dal sottocomitato dei trasporti stradali
del comitato dei trasporti interni della commissione economica per
l'Europa dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, e che raggruppa
imprese di assicurazione che hanno ottenuto in uno Stato l'autorizza-
zione ad esercitare il ramo responsabilita© civile autoveicoli;

z) fondo di garanzia: un organismo creato da uno Stato mem-
bro che ha almeno il compito di rimborsare, almeno entro i limiti del-
l'obbligo di assicurazione, i danni alle cose o alle persone causati da
un veicolo non identificato o per il quale non vi e© stato adempimento
dell'obbligo di assicurazione;

aa) decreto legislativo vita: il decreto legislativo che recepisce
la direttiva n. 92/96/CEE 10 novembre 1992;

bb) credito di assicurazione: ogni importo dovuto da un'im-
presa di assicurazione ad assicurati, contraenti, beneficiari o altre
parti lese aventi diritto ad agire direttamente contro l'impresa di assi-
curazione e derivante da un contratto di assicurazione o da operazioni
di cui all'allegato 1, tabella A, del decreto legislativo 17 marzo 1995,
n. 174, nell'ambito di attivita© dell'assicurazione diretta, compresi gli
importi detenuti in riserva per la copertura a favore delle persone
sopra citate, allorquando alcuni elementi del debito non sono ancora
conosciuti. Sono parimenti considerati crediti di assicurazione i premi
detenuti da un'impresa di assicurazione prima dell'avvio delle proce-
dure di liquidazione in seguito alla mancata stipulazione o alla risolu-
zione di suddetti contratti e operazioni, in virtu© della legge applicabile
a tali contratti e operazioni.

cc) margine di solvibilita© disponibile: il patrimonio dell'impresa,
libero da qualsiasi impegno prevedibile ed al netto degli elementi imma-
teriali;

dd) margine di solvibilita© richiesto: ammontare minimo del
patrimonio netto del quale l'impresa deve costantemente disporre.ý.

Note all'art. 9:

ö Per il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, vedi nota alle
premesse.

ö Il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, reca: ûAttua-
zione della direttiva 91/674/CEE in materia di conti annuali e conso-
lidati delle imprese di assicurazioneý.
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Note all'art. 10:

ö Per il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, vedi nota alle
premesse.

ö Per il decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 239, vedi note
all'art. 3.

Note all'art. 11:

ö Per il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, vedi nota alle
premesse.

ö Per il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, vedi note
all'art. 9. L'art. 45 cos|© recita:

ûArt. 45. (Premi lordi contabilizzati). ö 1. I premi lordi contabi-
lizzati comprendono tutti gli importi maturati durante l'esercizio per
i contratti di assicurazione, indipendentemente dal fatto che tali
importi siano stati incassati o che si riferiscano interamente o parzial-
mente ad esercizi successivi; sono in ogni caso esclusi gli importi delle
relative imposte e dei contributi riscossi per rivalsa.

2. I premi devono, tra l'altro, comprendere:
a) i premi ancora da contabilizzare, allorchë il premio puo©

essere calcolato soltanto alla fine dell'anno;
b) i premi unici e i versamenti destinati all'acquisto di una ren-

dita periodica;
c) nell'assicurazione vita, i premi unici risultanti dalla riserva

per partecipazioni agli utili e ristorni, nella misura in cui tali premi
debbano essere considerati come premi sulla base dei contratti;

d) i sovrappremi per frazionamento di premio e le prestazioni
accessorie degli assicurati destinate a coprire le spese dell'impresa;

e) le quote di premio di pertinenza dell'impresa acquisite in
coassicurazione;

f) i premi di riassicurazione provenienti da imprese di assicu-
razione cedenti e retrocedenti.

3. I premi lordi contabilizzati devono essere determinati al netto
degli annullamenti afferenti i premi dell'esercizio.

4. Il trattamento contabile delle operazioni relative alle acquisi-
zioni e alle cessioni del portafoglio nei confronti di imprese cedenti e
retrocedenti e© disciplinato nel piano dei conti di cui all'art. 6,
comma 1, lettera c), del presente decreto.ý.

Nota all'art. 12:

ö Per il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, vedi nota alle
premesse.

Nota all'art. 13:

ö Per il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, vedi nota alle
premesse.

Nota all'art. 14:

ö Per il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, vedi nota alle
premesse. L'art. 33 del citato decreto cos|© recita:

ûArt. 33 (Margine di solvibilita© ). ö 1. Le imprese debbono
disporre di un margine di solvibilita© per l'intera attivita© da esse eserci-
tata nel territorio della Repubblica ed all'estero, determinato secondo
le disposizioni dell'art. 35.

2. Il margine di solvibilita© corrisponde al patrimonio netto del-
l'impresa. Esso comprende in particolare:

a) il capitale sociale versato o, se si tratta di societa© di mutua
assicurazione, il fondo di garanzia versato;

b) la meta© dell'aliquota non versata del capitale sociale o del
fondo di garanzia sottoscritti, fermo restando quanto previsto dal-
l'art. 12 e sempre che sia stato versato almeno il 50 per cento dell'in-
tero ammontare del capitale o del fondo di garanzia sottoscritti;

c) le riserve legali e le riserve statutarie o facoltative, non
destinate a copertura di specifici impegni o a rettifica di voci dell'at-
tivo;

d) il fondo di integrazione di cui all'art. 28, comma 4;
e) gli utili riportati;
f) i crediti che le societa© di mutua assicurazione a contributo

variabile hanno verso i soci per eventuali integrazioni dei contributi
nei limiti della meta© della differenza tra i contributi massimi e i contri-
buti effettivi richiesti e comunque per un importo non superiore al
50 per cento del margine di solvibilita© ;

g) i prestiti subordinati sino a concorrenza del 50 per cento
del margine, di cui il 25 per cento al massimo comprendente prestiti
subordinati a scadenza fissa semprechë esistano accordi vincolanti in
base ai quali, in caso di liquidazione dell'impresa, i prestiti subordi-
nati abbiano un grado inferiore rispetto ai crediti di tutti gli altri cre-
ditori e vengano rimborsati solo previo pagamento di tutti gli altri
debiti in essere alla data della liquidazione. Per i prestiti subordinati
devono essere computati solo i fondi effettivamente versati; tali pre-
stiti devono inoltre soddisfare le condizioni di cui all'art. 34.

h) i titoli a durata indeterminata e altri strumenti finanziari,
fino al 50 per cento del margine per il totale di detti titoli e dei prestiti
subordinati di cui alla lettera g), che soddisfino le condizioni di cui
all'art. 34. Vanno computati i soli importi effettivamente versati.

3. Agli effetti del presente art., per la determinazione del patri-
monio dell'impresa non si tiene conto delle immobilizzazioni immate-
riali di cui al punto B/I dell'art. 2424 del codice civile, delle azioni
proprie e delle azioni o quote dell'impresa controllante, del 40 per
cento delle provvigioni da ammortizzare per contratti pluriennali,
nonchë di altri analoghi elementi immateriali.

4. Su richiesta dell'impresa accompagnata da idonea documenta-
zione, l'ISVAP puo© consentire che siano compresi nel margine di sol-
vibilita© , fino a concorrenza del 20 per cento del medesimo, anche il
75 per cento della differenza tra l'ammontare della riserva dei premi
per rischi in corso calcolata forfettariamente in percentuale dei premi
e l'ammontare di tale riserva calcolata contratto per contratto.

5. Le imprese possono avvalersi delle disposizioni dell'art. 28,
comma 4, indipendentemente dalla possibilita© di utilizzare per la
costituzione del margine di solvibilita© gli elementi di cui al comma 2,
lettera b).ý.

Nota all'art. 15:

ö Per il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, vedi nota alle
premesse.

Nota all'art. 16:

ö Per il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, vedi nota alle
premesse.

Note all'art. 17:

ö Per il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, vedi nota alle
premesse.

ö Per il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, vedi nota alle
premesse.

ö Per il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, vedi note
all'art. 2.

ö Il testo dell'art. 28, comma 1, cos|© come modificato dal pre-
sente decreto, cos|© recita:

ûArt. 28. ö 1. La voce A.III ``riserve di rivalutazione'' contiene,
tra l'altro, il fondo di integrazione di cui all'art. 27, comma 4, del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, e di cui all'art. 28, comma 4,
del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, gia© iscritto nel bilancio
dell'esercizio 2003.ý.

Note all'art. 18:

ö Per il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, vedi nota alle
premesse. L'art. 34 cos|© recita:

ûArt. 34 (Condizioni per l'inclusione nel margine di solvibilita© degli
elementi di cui all'art. 33, comma 2, numeri 7 e 8). ö 1. I prestiti subor-
dinati di cui all'art. 33, comma 2, lettera a), numero 7), possono
essere inclusi nel patrimonio dell'impresa solo se soddisfano alle
seguenti condizioni:

a) per i prestiti a scadenza fissa, la scadenza iniziale non sia
inferiore a cinque anni;

b) per i prestiti per i quali non e© fissata scadenza, se e© conve-
nuto nel contratto che essi potranno essere rimborsati solo mediante
preavviso di cinque anni, salva la possibilita© di rimborso anticipato
qualora sia stato preventivamente autorizzato dall'ISVAP. In tal caso
l'impresa dovra© presentare apposita richiesta almeno sei mesi prima
della data di rimborso proposta, indicando il margine di solvibilita©
posseduto e quello che risultera© dopo effettuato detto rimborso;
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c) non siano incluse nel contratto clausole in forza delle quali
il prestito debba, in casi diversi dalla liquidazione dell'impresa, essere
rimborsato prima della scadenza convenuta.

2. Per i prestiti a scadenza fissa l'impresa e© tenuta a sottoporre
all'approvazione dell'ISVAP, al piu© tardi un anno prima della data di
scadenza del prestito, un piano che indichi le modalita© con le quali
essa intende operare per mantenere o riportare, alla scadenza, il mar-
gine di solvibilita© al livello necessario. L'obbligo predetto non ricorre
qualora l'impresa abbia ridotto sensibilmente l'importo per il quale il
prestito e© stato computato ai fini del margine di solvibilita© nel corso
degli ultimi cinque anni precedenti la scadenza del prestito stesso.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1, lettera a), e 2, non preclu-
dono la possibilita© di rimborso anticipato dei prestiti a scadenza fissa
qualora l'impresa venga autorizzata dall'ISVAP. La richiesta deve
essere presentata all'ISVAP almeno tre mesi prima della data fissata
per il rimborso. L'ISVAP autorizza il rimborso anticipato solo dopo
aver verificato che non venga arrecato pregiudizio al margine di solvi-
bilita© dell'impresa.

4. I titoli a durata indeterminata e gli altri strumenti finanziari pre-
visti all'art. 33, comma 2, lettera a), numero 8), possono essere inclusi
nel margine di solvibilita© solo quando soddisfino alle seguenti condi-
zioni:

a) sia esclusa la loro rimborsabilita© su iniziativa del portatore o
senza preventiva autorizzazione dell'ISVAP;

b) il contratto di emissione dia all'impresa la possibilita© di dif-
ferire il pagamento degli interessi;

c) i crediti del prestatore verso l'impresa siano interamente
subordinati a quelli di tutti i creditori non subordinati;

d) i documenti che disciplinano l'emissione dei titoli preve-
dano la capacita© del debito e degli interessi non versati di assorbire le
perdite, consentendo nel contempo all'impresa di proseguire le sue
attivita© .

5. I contratti relativi a prestiti subordinati possono essere modificati
solo previa autorizzazione dell'ISVAP.ý.

ö Per il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, vedi nota alle
premesse. L'art. 34 cos|© recita:

ûArt. 34 (Condizioni per l'inclusione nel margine di solvibilita© degli
elementi di cui all'art. 33, comma 2, lettere g) e h). ö 1. I prestiti subor-
dinati di cui all'art. 33, comma 2, lettera g) possono essere inclusi nel
patrimonio dell'impresa solo se soddisfano alle seguenti condizioni:

a) per i prestiti a scadenza fissa, la scadenza iniziale non sia
inferiore a cinque anni;

b) per i prestiti per i quali non e© fissata scadenza, se e© conve-
nuto nel contratto che essi potranno essere rimborsati solo mediante
preavviso di cinque anni, salva la possibilita© di rimborso anticipato
qualora sia stato preventivamente autorizzato dall'ISVAP. In tal caso
l'impresa dovra© presentare apposita richiesta almeno sei mesi prima
della data di rimborso proposta, indicando il margine di solvibilita©
posseduto e dovuto prima e dopo detto rimborso;

c) non siano incluse nel contratto clausole in forza delle quali
il prestito debba, in casi diversi dalla liquidazione dell'impresa, essere
rimborsato prima della scadenza convenuta.

2. Per i prestiti a scadenza fissa l'impresa e© tenuta a sottoporre
all'approvazione dell'ISVAP, al piu© tardi un anno prima della data di
scadenza del prestito, un piano che indichi le modalita© con le quali
essa intende operare per mantenere o riportare, alla scadenza, il mar-
gine di solvibilita© al livello necessario. L'obbligo predetto non ricorre
qualora l'impresa abbia ridotto gradualmente l'importo per il quale
il prestito e© stato computato ai fini del margine di solvibilita© nel corso
degli ultimi cinque anni precedenti la scadenza del prestito stesso.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1, lettera a), e 2, non preclu-
dono la possibilita© di rimborso anticipato dei prestiti a scadenza fissa
qualora l'impresa venga autorizzata dall'ISVAP. La richiesta deve
essere presentata all'ISVAP almeno tre mesi prima della data fissata
per il rimborso. L'ISVAP autorizza il rimborso anticipato solo dopo
aver verificato che non venga arrecato pregiudizio al margine di solvi-
bilita© dell'impresa.

4. I titoli a durata indeterminata e gli altri strumenti finanziari
previsti all'art. 33, comma 2, lettera h) possono essere inclusi nel mar-
gine di solvibilita© solo quando soddisfino alle seguenti condizioni:

a) sia esclusa la loro rimborsabilita© su iniziativa del portatore
o senza preventiva autorizzazione dell'ISVAP;

b) il contratto di emissione dia all'impresa la possibilita© di dif-
ferire il pagamento degli interessi;

c) i crediti del prestatore verso l'impresa siano interamente
subordinati a quelli di tutti i creditori non subordinati;

d) i documenti che disciplinano l'emissione dei titoli preve-
dano la capacita© del debito e degli interessi non versati di assorbire le
perdite, consentendo nel contempo all'impresa di proseguire le sue
attivita© .

5. I contratti relativi a prestiti subordinati possono essere modifi-
cati solo previa autorizzazione dell'ISVAP.ý.

Note all'art. 19:

ö Per il decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 239, vedi note
all'art. 3. Il testo dell'art. 1, comma 1, cos|© come modificato dal pre-
sente decreto, cos|© recita:

ûArt. 1 (Definizioni). ö 1. Agli effetti del presente decreto si
intende per:

a) Stato membro: uno Stato membro dell'Unione europea;
b) Stato terzo: uno Stato che non e© membro dell'Unione

europea;
c) impresa di assicurazione: un'impresa autorizzata ai sensi

dell'art. 6 della direttiva 73/239/CEE o dell'art. 6 della direttiva
79/267/CEE;

d) impresa di assicurazione avente sede legale in uno Stato
terzo: impresa che, se avesse sede legale nell'Unione europea, dovrebbe
essere autorizzata ai sensi dell'art. 6 della direttiva 73/239/CEE o
dell'art. 6 della direttiva 79/267/CEE;

e) impresa di riassicurazione: un'impresa, diversa da un'im-
presa di assicurazione o da un'impresa di assicurazione avente sede
legale in uno Stato terzo, la cui attivita© principale consiste nell'accet-
tare rischi ceduti da un'impresa di assicurazione, da una impresa di
assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo, o da altre imprese
di riassicurazione;

f) impresa controllante: un'impresa che esercita il controllo ai
sensi dell'art. 10, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 20. Eé in
ogni caso considerata controllante l'impresa che, in virtu© di un con-
tratto o di una clausola statutaria, ha il diritto di esercitare un'in-
fluenza dominante su un'altra impresa;

g) impresa controllata: un'impresa che si trova nella situa-
zione di cui all'art. 10, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 20. Eé
in ogni caso considerata controllata un'impresa su cui un'altra ha il
diritto, in virtu© di un contratto o di una clausola statutaria, di eserci-
tare un'influenza dominante;

h) partecipazione: una partecipazione ai sensi dell'art. 4,
comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 26 maggio 1997,
n. 173, o comunque quella che consente l'esercizio di una influenza
notevole ai sensi dell'art. 2359, terzo comma, del codice civile. Eé in
ogni caso considerata partecipazione il fatto di detenere almeno il
20% del capitale o dei diritti di voto di un'impresa;

i) impresa partecipante: un'impresa che detiene direttamente,
anche per il tramite di societa© fiduciaria o interposta persona, o indi-
rettamente, tramite societa© controllate, una partecipazione ai sensi
della lettera h);

l) impresa partecipata: un'impresa in cui e© detenuta diretta-
mente, anche per il tramite di societa© fiduciaria o interposta persona,
o indirettamente, tramite societa© controllate, una partecipazione ai
sensi della lettera h);

m) impresa di partecipazione assicurativa: una impresa con-
trollante il cui unico o principale oggetto consiste nell'assunzione di
partecipazioni di controllo, nonchë nella gestione e valorizzazione di
tali partecipazioni, se le imprese controllate sono esclusivamente o
principalmente imprese di assicurazione, imprese di assicurazione
aventi sede legale in uno Stato terzo, imprese di riassicurazione, sem-
pre che almeno una di esse sia un'impresa di assicurazione avente sede
legale nel territorio della Repubblica;

n) impresa di partecipazione assicurativa mista: un'impresa
controllante diversa da un'impresa di assicurazione, da un'impresa
di assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo, da un'impresa
di riassicurazione o da un'impresa di partecipazione assicurativa,
sempre che almeno una delle sue imprese controllate sia un'impresa
di assicurazione avente sede legale nel territorio della Repubblica;
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o) margine di solvibilita© minimo: ammontare del margine di sol-
vibilita© richiesto come calcolato ai sensi dell'art. 16-bis della direttiva
73/239/CE e dell'art. 19 della direttiva 79/267/CE;

p) elementi costitutivi del margine di solvibilita© : elementi
ammessi a costituire il margine di solvibilita© ai sensi dell'art. 16 della
direttiva 73/239/CE e dell'art. 18 della direttiva 79/267/CE.

ö Per le direttive 73/239/CE e 79/267/CE, vedi note alle pre-
messe.

ö Gli articoli 18 e 19 della direttiva 79/267/CE, cos|© recitano:
ûArt. 18. ö Ciascuno Stato membro impone ad ogni impresa la

cui sede sociale si trova nel suo territorio di disporre di un margine
di solvibilita© sufficiente per l'insieme delle sue attivita© .

Il margine di solvibilita© e© costituito:
1) dal patrimonio dell'impresa, libero da qualsiasi impegno

prevedibile, al netto degli elementi immateriali; tale patrimonio com-
prende in particolare:

il capitale sociale versato oppure, se si tratta di mutue, il
fondo sociale versato;

la meta© dell'aliquota non versata del capitale sociale o del
fondo sociale, quando la parte versata raggiungere il 25% di questo
capitale o di questo fondo;

le riserve, legali e libere, non corrispondenti agli impegni;
gli utili riportati;

2) qualora la legislazione nazionale l'autorizzi, dalle riserve di
utili, che figurano nello stato patrimoniale, quando esse possono
essere utilizzate per coprire eventuali perdite e non sono state desti-
nate alla partecipazione degli assicurati;

3) su domanda e giustificazione dell'impresa presso l'autorita©
di controllo dello Stato membro nel cui territorio e© situata la sede
sociale e con l'accordo di tale autorita© :

a) da un importo pari al 50% degli utili futuri dell'impresa;
l'importo degli utili futuri si ottiene moltiplicando l'utile annuo sti-
mato per il fattore che rappresenta la durata residua media dei con-
tratti; tale fattore puo© essere al massimo pari a 10; l'utile annuo sti-
mato corrisponde alla media aritmetica degli utili realizzati nel corso
degli ultimi cinque anni nelle attivita© elencate all'art. 1.

Le basi per il calcolo del fattore moltiplicatore dell'utile annuo
stimato nonchë gli elementi dell'utile realizzato sono fissati di comune
accordo dalle autorita© competenti degli Stati membri in collabora-
zione con la Commissione. Finchë non sara© ottenuto tale accordo, tali
elementi sono determinati conformemente alla legislazione dello
Stato membro nel cui territorio l'impresa (sede, agenzia o succursale)
esercita la propria attivita© .

Dopo che le autorita© competenti avranno fissato la nozione di
utili realizzati, la Commissione presentera© proposte sull'armonizza-
zione di tale nozione nel quadro di una direttiva intesa ad armoniz-
zare i conti annui delle imprese di assicurazione e relativa al coordina-
mento previsto all'art. 1, paragrafo 2, della direttiva 78/660/CEE;

b) in caso di non zillmeraggio o in caso di zillmeraggio infe-
riore al carico di acquisizione contenuto nel premio, dalla differenza
tra la riserva matematica non zillmerizzata o parzialmente zillmeriz-
zata ed una riserva matematica zillmerizzata ad un tasso di zillmerag-
gio pari al carico di acquisizione contenuto nel premio; questo
importo non puo© tuttavia superare il 3,5% della somma delle diffe-
renze tra i capitali in questione dell'attivita© ``vita'' e le riserve matema-
tiche per tutti i contratti in cui sia possibile lo zillmeraggio; ma questa
differenza e© eventualmente ridotta dell'importo iscritto nell'attivo
delle spese di acquisizione non ammortizzate;

c) in caso di accordo delle autorita© di controllo degli Stati
membri interessati in cui l'impresa esercita la sua attivita© , alle plusva-
lenze latenti risultanti dalla sottovalutazione di elementi dell'attivo e
da sopravvalutazione di elementi del passivo diversi dalle riserve
matematiche, purchë tali plusvalenze non abbiano carattere eccezio-
nale.ý.

ûArt. 19. ö Fatto salvo l'art. 20, il minimo del margine di solvibi-
lita© e© determinato come segue secondo i rami esercitati:

a) per le assicurazioni di cui all'art. 1, punto 1, lettere a) e b),
diverse dalle assicurazioni connesse con fondi di investimento, e per
le operazioni di cui all'art. 1, punto 3, tale minimo deve essere pari
alla somma dei due risultati seguenti:

primo risultato: il numero che rappresenta un'aliquota del
4% delle riserve matematiche, relative alle operazioni dirette senza
deduzione delle cessioni in riassicurazione ed alle accettazioni in rias-

sicurazione, deve essere moltiplicato per il rapporto esistente nell'ul-
timo esercizio tra l'importo delle riserve matematiche, previa detra-
zione delle cessioni in riassicurazione, e l'importo lordo riserve mate-
matiche di cui sopra; tale rapporto non puo© in nessun caso essere
inferiore all'85%;

secondo risultato: per i contratti i cui capitali sotto rischio
non sono negativi il numero che rappresenti un'aliquota dello 0,3%
di tali capitali presi a carico dall'impresa e© moltiplicato per il rap-
porto esistente, per l'ultimo esercizio, tra l'importo dei capitali sotto
rischio che rimangono a carico dell'impresa, dopo aver detratto le ces-
sioni e retrocessioni in riassicurazione, e l'importo dei capitali sotto
rischio, senza detrazione della riassicurazione; tale rapporto non puo©
in alcun caso essere inferiore al 50%;

per le assicurazioni temporanee in caso di decesso, aventi
una durata massima di tre anni, l'aliquota sopra citata e© pari allo
0,1%; per quelle di durata superiore a tre anni inferiore o pari a cinque
anni, tale aliquota e© pari allo 0,15%;

b) per le assicurazioni complementari di cui all'art. 1, punto 1,
lettera c), tale minimo deve essere pari al risultato del calcolo
seguente:

si cumulano i premi o contributi emessi per gli affari diretti
nel corso dell'ultimo esercizio, a valere per tutti gli esercizi, accessori
compresi;

si aggiunge l'importo dei premi accettati in riassicurazione
nel corso dell'ultimo esercizio; si detrae l'importo totale dei premi o
contributi annullati nel corso dell'ultimo esercizio, nonchë l'importo
totale delle imposte e tasse relative ai premi o contributi compresi
nel cumulo.

Dopo aver ripartito l'importo cos|© ottenuto in due quote, la
prima fino a 10 milioni di unita© di conto, la seconda comprendente
l'eccedenza, le aliquote del 18% e del 16% sono calcolate rispettiva-
mente su tali quote e sono sommate.

La somma cos|© ottenuta si moltiplica per il rapporto, riferito
all'ultimo esercizio, tra l'importo dei sinistri che rimangono a carico
dell'impresa dopo aver detratto, nelle operazioni di riassicurazione,
le cessioni e le retrocessioni e l'importo lordo dei sinistri; tale rap-
porto non puo© in alcun caso essere inferiore al 50%.

Nel caso dell'associazione di assicuratori nota come Lloyd's, il
calcolo del margine di solvibilita© e© effettuato partendo dai premi netti;
questi ultimi sono moltiplicati per una percentuale forfettaria il cui
importo e© fissato annualmente e determinato dall'autorita© di con-
trollo dello Stato membro della sede sociale. Tale percentuale forfetta-
ria deve essere calcolata in base agli elementi statistici piu© recenti con-
cernenti in particolare le commissioni versate. Tali elementi, nonchë
il calcolo effettuato, sono comunicati alle autorita© di controllo dei
paesi nel cui territorio il Lloyd's e© stabilito;

c) per le assicurazioni malattia a lungo termine, non rescindi-
bili, comprese nell'art. 1, punto 1, lettera d), e per le operazioni di
capitalizzazione di cui all'art. 1, punto 2, lettera b), tale minimo deve
essere pari ad un'aliquota del 4% delle riserve matematiche calcolata
secondo le condizioni di cui alla lettera a), primo risultato, del pre-
sente articolo;

d) per le operazioni tontinarie di cui all'art. 1, punto 2, lettera
a), tale minimo deve essere pari ad un'aliquota dell'1% dei fondi delle
associazioni;

e) per le assicurazioni connesse con fondi d'investimento, di
cui all'art. 1, punto 1, lettere a) e b), e per le operazioni di cui all'art. 1,
punto 2, lettere c), d) ed e), tale minimo deve essere pari:

ad un'aliquota del 4% delle riserve matematiche, calcolata
secondo le condizioni di cui alla lettera a), primo risultato, del pre-
sente art., nella misura in cui l'impresa assuma un rischio d'investi-
mento, e ad un'aliquota dell'1% delle riserve cos|© calcolato nella
misura in cui l'impresa non assuma rischi d'investimento ed a condi-
zione tuttavia che la durata del contratto superi i cinque anni e lo
stanziamento destinato a coprire le spese di gestione previste nel con-
tratto sia fissato per un periodo superiore a cinque anni, piu©

un'aliquota dello 0,3% dei capitali sotto rischio, calcolata
secondo le condizioni di cui alla lettera a), secondo risultato, primo
comma, del presente art. nella misura in cui l'impresa assuma un
rischio di mortalita© .ý.

ö L'art. 16 della direttiva 73/239/CE, cos|© recita:
ûArt. 16. ö Ciascuno Stato membro impone ad ogni impresa la

cui sede sociale si trova sul suo territorio, la costituzione di un mar-
gine di solvibilita© sufficiente per l'insieme delle sue attivita© .
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Il margine di solvibilita© corrisponde al patrimonio dell'impresa,
libero da qualsiasi impegno prevedibile, al netto degli elementi imma-
teriali. Esso comprende in particolare:

il capitale sociale versato o, se si tratta di mutue, il fondo ini-
ziale effettivo;

la meta© dell'aliquota non versata del capitale sociale o del
fondo iniziale appena la parte versata raggiunge il 25% di questo capi-
tale o fondo;

le riserve (legali e libere) non corrispondenti agli impegni;
il riporto dagli utili;
il richiamo di contributi che lemutue e le societa© a formamutua,

a contributi variabili, possono esigere dai loro iscritti a titolo dell'eser-
cizio, fino a concorrenza della meta© della differenza tra i contributi
massimi e i contributi effettivamente richiamati; tuttavia, queste possi-
bilita© di richiamo non possono rappresentare piu© del 50% del margine;

su domanda e giustificazione dell'impresa, ed in caso di
accordo delle autorita© di controllo degli Stati membri interessati nei
quali l'impresa esercita la sua attivita© , le plusvalenze risultanti da sot-
tovalutazione di elementi dell'attivo o da sopravvalutazione di ele-
menti del passivo, nella misura in cui tali plusvalenze non abbiano
carattere eccezionale.

La sopravvalutazione delle riserve tecniche e© stabilita in rapporto
al loro ammontare calcolato dall'impresa conformemente alla regola-
mentazione nazionale; tuttavia, sino al coordinamento ulteriore delle
riserve tecniche, il 75% della differenza tra l'importo della riserva per
rischi in corso calcolato forfettariamente dall'impresa mediante l'ap-
plicazione di una percentuale minima in rapporto ai premi e l'importo
che sarebbe stato ottenuto calcolando la riserva contratto per con-
tratto, quando la legislazione nazionale da© la possibilita© di scelta tra
i due metodi, puo© essere preso in considerazione nel margine di solvi-
bilita© fino a concorrenza del 20%.

2. Il margine di solvibilita© e© determinato in rapporto all'ammon-
tare annuo dei premi o contributi, oppure in rapporto all'onere medio
dei sinistri per i tre ultimi esercizi sociali. Tuttavia, qualora le imprese
pratichino essenzialmente soltanto uno o piu© dei rischi tempesta,
grandine, gelo, sono presi in considerazione come periodo di riferi-
mento dell'onere medio dei sinistri gli ultimi sette esercizi sociali.

3. Fatto salvo l'art. 17, l'ammontare del margine di solvibilita©
deve essere pari al piu© elevato dei due risultati seguenti:

primo risultato (in relazione ai premi):
si cumulano i premi o contributi emessi per gli affari diretti

nel corso dell'ultimo esercizio, a valere per tutti gli esercizi, accessori
compresi;

si aggiunge l'importo dei premi accettati in riassicurazione
nel corso dell'ultimo esercizio;

si detrae l'importo totale dei premi o contributi annullati nel
corso dell'ultimo esercizio, nonchë l'importo totale delle imposte e
tasse relative ai premi o contributi compresi nel cumulo. Dopo aver
ripartito l'importo cos|© ottenuto in due quote, la prima fino a 10
milioni di unita© di conto, la seconda comprendente l'eccedenza, le fra-
zioni del 18% e del 16% sono calcolate rispettivamente su tali quote e
sommate.

Il primo risultato e© ottenuto moltiplicando l'ammontare cos|© cal-
colato per il rapporto esistente, per l'ultimo esercizio, tra l'ammon-

tare dei sinistri che restano a carico dell'impresa dopo cessione in
riassicurazione, e l'ammontare dei sinistri lordi; tale rapporto non
puo© in alcun caso essere inferiore al 50%;

secondo risultato (in relazione ai sinistri):
si cumulano, senza detrarre i sinistri a carico dei cessionari e

retrocessionari, gli importi dei sinistri pagati per gli affari diretti nel
corso dei periodi di cui al paragrafo 2;

si aggiunge l'importo dei sinistri pagati a titolo di accetta-
zioni in riassicurazione o in retrocessione nel corso degli stessi
periodi;

si aggiunge l'ammontare degli accantonamenti per sinistri
da pagare, costituiti alla fine dell'ultimo esercizio, sia per gli affari
diretti che per le accettazioni in riassicurazione;

si detrae l'ammontare dei ricorsi incassati durante i periodi
di cui al paragrafo 2;

si detrae l'ammontare degli accantonamenti o riserve per
sinistri da pagare, costituiti all'inizio del secondo esercizio precedente
l'ultimo esercizio considerato, sia per gli affari diretti che per le accet-
tazioni in riassicurazione.

Dopo aver ripartito il terzo, o il settimo, secondo il periodo di
riferimento fissato conformemente al paragrafo 2, dell'ammontare
cos|© ottenuto in due quote, la prima fino a 7 milioni di unita© di conto
e la seconda comprendente l'eccedenza, le frazioni del 26% e del 23%
vengono rispettivamente calcolate su tali quote e sommate.

Il secondo risultato si ricava moltiplicando l'ammontare otte-
nuto per il rapporto esistente, per l'ultimo esercizio, tra l'importo dei
sinistri che rimangono a carico dell'impresa dopo cessione in riassicu-
razione, e l'importo dei sinistri lordi; tale rapporto non puo© in alcun
caso essere inferiore al 50%.

4. Le frazioni applicabili alle quote considerate nel paragrafo 3
sono ridotte ad un terzo per quanto riguarda l'assicurazione malattia
gestita secondo una tecnica analoga a quella dell'assicurazione sulla
vita, se:

i premi riscossi sono calcolati in base a tabelle di morbidita©
secondo i metodi matematici applicati in materia di assicurazioni;

e© costituita una riserva d'invecchiamento;
e© riscosso un supplemento di premio per costituire un margine

di sicurezza adeguato;
l'assicuratore non puo© denunciare il contratto che entro il ter-

mine del terzo anno d'assicurazione, al piu© tardi;
il contratto prevede la possibilita© di aumentare i premi o di

ridurre le prestazioni anche per contratti in corso.
5. Nel caso dei Lloyd's, in cui il calcolo del primo risultato in

relazione ai premi, di cui al paragrafo 3, e© effettuato sulla base dei
premi netti, questi ultimi sono moltiplicati per una percentuale forfet-
taria il cui ammontare e© fissato annualmente e determinato dall'auto-
rita© di controllo della sede. Tale percentuale forfettaria deve essere
calcolata in base agli elementi statistici piu© recenti riguardanti in par-
ticolare le commissioni versate.

Questi elementi nonchë il calcolo effettuato sono comunicati alle
autorita© di controllo del paese in cui i Lloyd's si sono insediati.ý.

03G0340
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DECRETO LEGISLATIVO 3 novembre 2003, n. 308.

Attuazione delle direttive 2002/53CE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE, 2002/57/CE e 2002/68/CE
concernenti la commercializzazione dei prodotti sementieri e il catalogo delle varieta© delle specie di piante agricole.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 3 febbraio 2003, n. 14, ed in particolare l'art. 1 e l'allegato A;
Vista la direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al catalogo comune

delle varieta© delle specie di piante agricole;
Vista la direttiva 2002/54/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializza-

zione delle sementi di barbabietole;
Vista la direttiva 2002/55/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializza-

zione delle sementi di ortaggi;
Vista la direttiva 2002/56/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializza-

zione dei tuberi-seme di patate;
Vista la direttiva 2002/57/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializza-

zione delle sementi di piante oleaginose e da fibra;
Vista la direttiva 2002/68/CE del Consiglio, del 19 luglio 2002, che modifica la direttiva 2002/

57/CE relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra;
Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente dellaRepubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e successivemodificazioni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 set-

tembre 2003;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome

di Trento e di Bolzano;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 10 ottobre 2003;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro delle politiche agricole e

forestali, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e
per gli affari regionali;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:
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Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara© inserito nella Raccolta ufficiale degli atti nor-
mativi della Repubblica italiana. Eé fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, add|© 3 novembre 2003

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Buttiglione, Ministro per le politiche comunitarie
Alemanno, Ministro delle politiche agricole e

forestali
Frattini, Ministro degli affari esteri
Castelli, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
La Loggia, Ministro per gli affari regionali

Visto, il Guardasigilli: Castelli

ö 34 ö



C
O
P
IA
T
R
A
T
T
A
D
A
G
U
R
IT
E
L

ö

G
A
Z
Z
E
T
T
A
U
F
F
IC
IA
L
E
O
N
-L
IN
E

15-11-2003 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 266

N O T E

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e© stato redatto dall'amministra-
zione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del
testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle legge, sul-
l'emanazione del decreti del Presidente della Repubblica e sulle pub-
blicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R.
28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge modificate o alle quali e© operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui tra-
scritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione
nella Gazzetta ufficiale delle Comunita© europee (GUCE).

Note alle premesse:

ö L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della fun-
zione legislativa non puo© essere delegato al Governo se non con deter-
minazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato
e per oggetti definiti.

ö L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presi-
dente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i
decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

ö La legge 3 febbraio 2003, n. 14 reca: ûDisposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle
Comunita© europee. Legge comunitaria 2002ý. L'art. 1 e l'allegato A
cos|© recitano:

ûArt. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunita-
rie). ö 1. Il Governo e© delegato ad adottare, entro il termine di un
anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legi-
slativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive
comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'art. 14 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio
dei Ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro
con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto
con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle
finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della
direttiva.

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle diret-
tive comprese nell'elenco di cui all'allegato B nonchë, qualora sia pre-
visto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle
direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione
degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al
Senato della Repubblica perchë su di essi sia espresso, entro quaranta
giorni dalla data di trasmissione, il parere dei competenti organi par-
lamentari. Decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in man-
canza del parere. Qualora il termine previsto per il parere dei compe-
tenti organi parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la
scadenza dei termini previsti ai commi 1 e 4 o successivamente, questi
ultimi sono prorogati di novanta giorni.

4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei
decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri
direttivi fissati dalla presente legge, il Governo puo© emanare, con la
procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e corret-
tive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1.

5. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto comma,
della Costituzione, i decreti legislativi eventualmente adottati nelle
materie di competenza legislativa delle regioni e delle province auto-
nome di Trento e di Bolzano, entrano in vigore, per le regioni e le pro-
vince autonome nelle quali non sia ancora in vigore la propria norma-
tiva di attuazione, alla data di scadenza del termine stabilito per l'at-
tuazione della normativa comunitaria e perdono comunque efficacia
a decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa di attua-
zione adottata da ciascuna regione e provincia autonoma nel rispetto
dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e, nelle materie di
competenza concorrente, dei principi fondamentali stabiliti dalla legi-
slazione dello Stato. A tale fine i decreti legislativi recano l'esplicita
indicazione della natura sostitutiva e cedevole delle disposizioni in
essi contenute.

Allegato A
(Articolo 1, commi 1 e 3)

2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medici-
nali veterinari;

2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medici-
nali per uso umano;

2001/89/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa a misure
comunitarie di lotta contro la peste suina classica;

2001/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
19 dicembre 2001, che modifica la direttiva 94/57/CE del Consiglio
relativa alle disposizioni e alle norme comuni per gli organi che effet-
tuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti
attivita© delle amministrazioni marittime;

2001/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
21 gennaio 2002, che modifica la direttiva 85/611/CEE del Consiglio
concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regola-
mentari ed amministrative in materia di taluni organismi di investi-
mento collettivo in valori mobiliari (OICVM) al fine di regolamentare
le societa© di gestione ed i prospetti semplificati;

2001/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
21 gennaio 2002, che modifica la direttiva 85/611/CEE del Consiglio
concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regola-
mentari ed amministrative in materia di taluni organismi di investi-
mento collettivo in valori mobiliari (OICVM), con riguardo agli inve-
stimenti OICVM;

2001/111/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, relativa a
determinati tipi di zucchero destinati all'alimentazione umana;

2001/113/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, relativa alle
confetture, gelatine e marmellate di frutta e alla crema di marroni
destinate all'alimentazione umana;

2001/114/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, relativa a
taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato
destinato all'alimentazione umana;

2001/115/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, che modifica
la direttiva 77/388/CEE al fine di semplificare, modernizzare e armo-
nizzare le modalita© di fatturazione previste in materia di IVA;

2002/10/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2002, che modifica la
direttiva 92/79/CEE, la direttiva 92/80/CEE e la direttiva 95/59/CE
per quanto concerne la struttura e le aliquote delle accise che gravano
sui tabacchi lavorati;

2002/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
5 marzo 2002, che modifica la direttiva 79/267/CEE del Consiglio
per quanto riguarda il margine di solvibilita© delle imprese di assicura-
zione sulla vita;

2002/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
5 marzo 2002, che modifica la direttiva 73/239/CEE del Consiglio
per quanto riguarda il margine di solvibilita© delle imprese di assicura-
zione nei rami diversi dall'assicurazione sulla vita;

2002/38/CE del Consiglio, del 7 maggio 2002, che modifica tem-
poraneamente la direttiva 77/388/CEE per quanto riguarda il regime
di imposta sul valore aggiunto applicabile ai servizi di radiodiffusione
e di televisione e a determinati servizi prestati tramite mezzi elettro-
nici;

2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giu-
gno 2002, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
relative agli integratori alimentari;

2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al cata-
logo comune delle varieta© delle specie di piante agricole;

2002/54/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla com-
mercializzazione delle sementi di barbabietole;

2002/55/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla com-
mercializzazione delle sementi di ortaggi;

2002/56/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla com-
mercializzazione dei tuberi-seme di patate;

2002/57/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla com-
mercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra;

2002/60/CE del Consiglio, del 27 giugno 2002, recante disposi-
zioni specifiche per la lotta contro la peste suina africana e recante
modifica della direttiva 92/119/CEE per quanto riguarda la malattia
di Teschen e la peste suina africana;
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2002/68/CE del Consiglio, del 19 luglio 2002, che modifica la
direttiva 2002/57/CE relativa alla commercializzazione delle sementi
di piante oleaginose e da fibra.ý.

ö La direttiva 2002/53/CE e© pubblicata in GUCE n. L. 193 del
20 luglio 2002.

ö La direttiva 2002/54/CE e© pubblicata in GUCE n. L. 193 del
20 luglio 2002.

ö La direttiva 2002/55/CE e© pubblicata in GUCE n. L. 193 del
20 luglio 2002.

ö La direttiva 2002/56/CE e© pubblicata in GUCE n. L. 193 del
20 luglio 2002.

ö La direttiva 2002/57/CE e© pubblicata in GUCE n. L. 193 del
20 luglio 2002

ö La direttiva 2002/68/CE e© pubblicata in GUCE n. L. 195 del
24 luglio 2002.

ö La legge 25 novembre 1971, n. 1096 reca: ûDisciplina dell'at-
tivita© sementieraý.

ö Il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973,
n. 1065, reca: ûRegolamento di esecuzione della legge 25 novembre
1971, n. 1096, concernente la disciplina della produzione e del com-
mercio delle sementi.ý.

Note all'art. 1:

ö Per le direttive 2002/53/CE, 2002/54/CE, 2002/55/CE,
2002/56/CE, 2002/57/CE vedi note alle premesse.

ö Per la legge 25 novembre 1971, n. 1096, vedi note alle pre-
messe.

ö Per il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973,
n. 1065, vedi note alle premesse.

ö La legge 20 aprile 1976, n. 195, reca: ûModifiche e integra-
zioni alla legge 25 novembre 1971, n. 1096, sulla disciplina della atti-
vita© semetieraý.

ö La direttiva 66/400/CEE e© pubblicata in GUCE n. L. 125
dell'11 luglio 1966.

ö La direttiva 66/403/CEE e© pubblicata in GUCE n. L. 125
dell'11 luglio 1966.

ö La direttiva 69/208/CEE e© pubblicata in GUCE n. L.
10 luglio 1969.

ö Le direttive 70/457/CEE e 70/458/CEE sono pubblicate in
GUCE n. L. 225 del 12 ottobre 1970.

Note all'art. 2:

ö Per la legge 25 novembre 1971, n. 1096, vedi note alle pre-
messe. Il testo dell'art. 7, cos|© come modificato dal presente decreto
cos|© recita:

ûArt. 7. ö Le sementi del primo e del secondo gruppo ed i mate-
riali di moltiplicazione del quarto gruppo di cui al precedente articolo
si suddividono nelle seguenti categorie:

1� categoria: di base (ëlite);
2� categoria: certificata;
3� categoria: commerciale.

I requisiti dei prodotti appartenenti a ciascuna categoria sono i
seguenti:

a) categoria di base. Le sementi ed i materiali di moltiplica-
zione, con esclusione dei tuberi-seme di patate, debbono essere prodotti
dal costitutore od aventi causa, direttamente o sotto la loro personale
responsabilita© , secondo norme di selezione che assicurino la conserva-
zione in purezza delle varieta© . Le sementi ed i materiali anzidetti
devono essere ufficialmente controllati e certificati;

b) categoria certificata. Le sementi ed i materiali di moltipli-
cazione debbono derivare da prodotto appartenente alla categoria di
base, in prima o seconda riproduzione; essi devono essere ufficial-
mente controllati e certificati;

c) categoria commerciale. Le sementi ed i materiali di molti-
plicazione non classificati nelle due anzidette categorie appartengono
alla categoria commerciale.

Il regolamento di esecuzione della presente legge potra© prevedere
la suddivisione in classi delle categorie menzionate nel presente arti-
colo.ý.

Note all'art. 3:

ö Per il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973,
n. 1065, vedi note alle premesse. Il testo dell'art. 26, cos|© come modifi-
cato dal presente decreto cos|© recita:

ûArt. 26. ö Per le sementi di piante oleaginose e da fibra le con-
dizioni richieste ai fini della classificazione di cui al precedente
art. 21 sono le seguenti:

A) Sementi di base:
a) che siano prodotte sotto la responsabilita© del costitutore

secondo metodi di selezione per la conservazione della varieta© ;
b) che sia prevista la destinazione di esse per la produzione sia di

``sementi certificate'' che di ``sementi certificate di 1� o di 2� riprodu-
zioneý, o all'occorrenza, di ``sementi certificate di 3� riproduzione'';

c) che siano conformi, fatto salvo quanto disposto ai precedenti
articoli 12 e 20, alle condizioni specificate negli allegati 6 e 7 per le
sementi di base;

d) che all'atto di un esame ufficiale sia stata constatata la
rispondenza alle condizioni di cui alle precedenti lettere a), b) e c).

I diversi tipi di varieta© , compresi i componenti, destinati alla cer-
tificazione alle condizioni della presente norma, possono essere speci-
ficati e definiti conformemente alle procedure di cui all'art. 40 della
legge 25 novembre 1971, n. 1096.

A-bis) Sementi di base (ibridi di girasole):
1. Sementi di base di linee inbred: sementi:
a) che, fatto salvo l'art. 20 del decreto del Presidente della

Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, rispondono ai requisiti di cui agli
allegati 6 e 7 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica
per le sementi di base e,

b) per le quali al momento di un esame ufficiale sia stato con-
statato che esse rispondono ai suddetti requisiti.

2. Sementi di base ed ibridi semplici: sementi
a) destinate alla produzione di ibridi a tre vie o di ibridi doppi,
b) che, fatto salvo quanto disposto all'art. 20 del decreto del

Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, rispondono ai
requisiti fissati agli allegati 6 e 7 del medesimo decreto del Presidente
della Repubblica per le sementi di base e,

c) per le quali all'atto di un esame ufficiale sia stato constatato
che esse rispondono ai suddetti requisiti.

B) Sementi certificate di ravizzone, senape bruna, colza, senape nera,
canapa dioica, cumino, cotone, girasole, papavero e senape bianca:

a) che provengano direttamente da sementi di base o, a richiesta
del costitutore, da sementi di una generazione anteriore a quella delle
sementi di base purchë le sementi di detta generazione siano risultate
rispondenti, a seguito di un esame ufficiale, alle condizioni previste
per le sementi di base agli allegati 6 e 7;

b) che sia prevista la destinazione di esse per una produzione
diversa da quella di sementi di piante oleaginose e da fibra;

c) che siano conformi, fatto salvo quanto disposto ai precedenti
articoli 12 e 20, secondo comma e successivi, alle condizioni degli
allegati 6 e 7 per le sementi certificate;

d) per le quali, all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata
la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a), b) e c), oppure
per le quali sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui
all'allegato VII mediante un esame ufficiale o mediante un esame ese-
guito sotto sorveglianza ufficiale.

C) Sementi certificate di 1� riproduzione di arachide, lino tessile, lino
oleaginoso, soia e canapa monoica:

a) che provengano direttamente da sementi di base o, a richiesta
del costitutore, da sementi di una generazione anteriore a quella delle
sementi di base purchë le sementi di detta generazione siano risultate
rispondenti, a seguito di un esame ufficiale, alle condizioni previste
dagli allegati 6 e 7 per le sementi di base;

b) che sia prevista la destinazione sia per la produzione di
sementi della ``categoria sementi certificate di 2� riproduzione'' o
all'occorrenza, della categoria ``sementi certificate della 3� riprodu-
zione'' che per una produzione diversa da quella di sementi di piante
oleaginose e da fibra;

c) che siano conformi alle condizioni degli allegati 6 e 7 per le
sementi certificate;
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d) per le quali, all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata
la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a), b) e c), oppure
per le quali sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui
all'allegato VII mediante un esame ufficiale o mediante un esame ese-
guito sotto sorveglianza ufficiale.

D) Sementi certificate di 2� riproduzione di arachide, lino tessile, lino
oleaginoso e soia:

a) che provengano direttamente da sementi di base, da sementi
certificate di 1� riproduzione o, a richiesta del costitutore, da sementi
di una generazione anteriore a quella delle sementi di base, purchë le
sementi di detta generazione, a seguito di un esame ufficiale, siano
risultate rispondenti alle condizioni previste agli allegati 6 e 7 per le
sementi di base;

b) che sia prevista la destinazione per una produzione diversa da
quella di sementi piante oleaginose e da fibra, o all'occorrenza, per
la produzione di sementi della categoria ``sementi certificate di 3�
riproduzione'';

c) che siano conformi alle condizioni degli allegati 6 e 7 per le
sementi certificate;

d) per le quali, all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata
la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a), b) e c), oppure
per le quali sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui
all'allegato VII mediante un esame ufficiale o mediante un esame ese-
guito sotto sorveglianza ufficiale.

E) Sementi certificate di 2� riproduzione di canapa monoica:
a) che provengano direttamente da sementi certificate di 1�

riproduzione, preparate e ufficialmente controllate segnatamente ai
fini della produzione di sementi certificate di 2� riproduzione;

b) previste per la produzione di canapa destinata ad essere rac-
colta nella fase della fioritura;

c) che soddisfino ai requisiti previsti negli allegati 6 e 7 per le
sementi certificate;

d) per le quali, all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata
la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a), b) e c), oppure
per le quali sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui
all'allegato VII mediante esame ufficiale o mediante un esame ese-
guito sotto sorveglianza ufficiale.

F) Sementi certificate di 3� riproduzione di lino tessile e di lino oleagi-
noso (fino al termine previsto dalla direttiva (CEE) n. 69/208 del
30 giugno 1969, e successive modificazioni ed integrazioni):

a) che provengano direttamente da sementi di base, da sementi
certificate di 1� o di 2� riproduzione ovvero, a richiesta del costitutore,
da sementi di una generazione anteriore a quella delle sementi di base
purchë le sementi di detta generazione, a seguito di un esame ufficiale,
siano risultate rispondenti alle condizioni previste agli allegati 6 e 7
per le sementi di base;

b) che sia prevista la destinazione per una produzione diversa da
quella di sementi di piante oleaginose e da fibra;

c) che siano conformi alle condizioni degli allegati 6 e 7 per le
sementi certificate;

d) per le quali, all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata
la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a), b) e c), oppure
per le quali sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui
all'allegato VII mediante un esame ufficiale o mediante un esame ese-
guito sotto sorveglianza ufficiale.

G) Sementi commerciali:
a) che siano identificate per la specie;
b) che siano conformi, fatto salvo quanto disposto ai precedenti

articoli 12 e 20, secondo comma e successivi, alle condizioni dell'alle-
gato 6 per le sementi commerciali;

c) che, all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la
rispondenza alle condizioni di cui alle precedenti lettere a) e b).

Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, confor-
memente alle disposizioni adottate in sede comunitaria, e© prevista l'in-
clusione ai primo comma, lettere A) e A-bis), di girasole ibridi di piante
oleaginose e da fibra, diverse da quelle da girasole.ý.

ö Il testo dell'art. 11, cos|© come modificato dal presente decreto
cos|© recita:

ûArt. 11. ö Gli imballaggi dei prodotti sementieri delle categorie
di base, certificata e commerciale nonchë gli imballaggi dei miscugli
di sementi destinati alla produzione di foraggi o di tappeti erbosi, deb-
bono essere muniti, in aggiunta al cartellino del produttore o dell'im-
portatore:

a) all'esterno: di un cartellino ufficiale, non utilizzato in pre-
cedenza, conforme, a seconda della specie, all'allegato 5 del presente
regolamento, di colore bianco per le sementi di base, azzurro per le
sementi certificate di prima riproduzione da sementi di base, rosso
per le sementi certificate delle successive riproduzioni da sementi di
base, bruno per le sementi commerciali e verde per i miscugli. Per le
sementi certificate di un'associazione varietale di ibridi di piante oleagi-
nose e da fibra, diverse dal girasole, l'etichetta e© di colore blu con una
striscia diagonale verde.

Nel caso di imballaggi trasparenti il cartellino puo© figurare all'in-
terno quando esso e© leggibile attraverso l'imballaggio. Eé consentito
l'impiego di etichette ufficiali adesive;

b) all'interno: di un attestato ufficiale, dello stesso colore del
cartellino, di cui al precedente punto a) che riporti le indicazioni pre-
viste all'allegato 5 del presente regolamento. Esso non e© indispensa-
bile quando, conformemente al medesimo punto a), il cartellino
figura all'interno dell'imballaggio trasparente, o e© utilizzata una eti-
chetta adesiva od, infine, il cartellino sia costituito da materiale non
lacerabile.

Gli imballaggi di sementi di base o di sementi certificate di pro-
duzione nazionale o importate devono essere muniti, in vista della
loro commercializzazione sul territorio, del cartellino del produttore
o dell'importatore. Tale cartellino e© prodotto in modo da non poter
essere confuso con l'etichetta ufficiale di cui al medesimo art. 11,
punto a), del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973,
n. 1065.

Per le specie non contemplate nel citato allegato 5 le indicazioni
che dovranno essere riportate sul cartellino e sull'attestato interno
saranno stabilite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste con il
provvedimento di istituzione del registro delle varieta© di ciascuna
delle specie innanzi dette.

Le sementi ed i materiali di moltiplicazione della categoria com-
merciale di generi e specie per i quali non e© stato istituito il registro
delle varieta© possono essere ammessi ad un esame ufficiale al fine della
constatazione della identita© della specie e della rispondenza alle condi-
zioni dell'allegato 6 per le sementi commerciali. In tal caso gli imbal-
laggi saranno muniti del cartellino ufficiale conforme all'allegato 5.

Le dimensioni dei cartellini ufficiali non devono essere inferiori a
mm 110�67.ý.

Note all'art. 4:

ö L'art. 117, quinto comma, della Costituzione, cos|© recita:
ûLe regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle

materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla for-
mazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione
e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione
europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello
Stato, che disciplina le modalita© di esercizio del potere sostitutivo in
caso di inadempienza.ý.

ö Per le direttive 2002/53/CE, 2002/54/CE, 2002/55/CE,
2002/56/CE, 2002/57 e 2002/68/CE vedi note alle premesse.

03G0341

Francesco Nocita, redattoreGIANFRANCO TATOZZI, direttore

(6501502/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.y
y
y
y
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I S T I T U T O P O L I G R A F I C O E Z E C C A D E L L O S T A T O
LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI Eé IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap localitaé libreria indirizzo pref. tel. fax

95024 ACIREALE (CT) CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI Via Caronda, 8-10 095 7647982 7647982

00041 ALBANO LAZIALE (RM) LIBRERIA CARACUZZO Corso Matteotti, 201 06 9320073 93260286

60121 ANCONA LIBRERIA FOGOLA Piazza Cavour, 4-5-6 071 2074606 2060205

84012 ANGRI (SA) CARTOLIBRERIA AMATO Via dei Goti, 4 081 5132708 5132708

04011 APRILIA (LT) CARTOLERIA SNIDARO Via G. Verdi, 7 06 9258038 9258038

52100 AREZZO LIBRERIA PELLEGRINI Piazza S. Francesco, 7 0575 22722 352986

83100 AVELLINO LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI Via Matteotti, 30/32 0825 30597 248957

81031 AVERSA (CE) LIBRERIA CLA.ROS Via L. Da Vinci, 18 081 8902431 8902431

70124 BARI CARTOLIBRERIA QUINTILIANO Via Arcidiacono Giovanni, 9 080 5042665 5610818

70122 BARI LIBRERIA BRAIN STORMING Via Nicolai, 10 080 5212845 5235470

70121 BARI LIBRERIA UNIVERSITAé E PROFESSIONI Via Crisanzio, 16 080 5212142 5243613

13900 BIELLA LIBRERIA GIOVANNACCI Via Italia, 14 015 2522313 34983

40132 BOLOGNA LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM Via Ercole Nani, 2/A 051 6415580 6415315

40124 BOLOGNA LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITAé DEL DIRITTO Via delle Tovaglie, 35/A 051 3399048 3394340

20091 BRESSO (MI) CARTOLIBRERIA CORRIDONI Via Corridoni, 11 02 66501325 66501325

21052 BUSTO ARSIZIO (VA) CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO Via Milano, 4 0331 626752 626752

93100 CALTANISETTA LIBRERIA SCIASCIA Corso Umberto I, 111 0934 21946 551366

91022 CASTELVETRANO (TP) CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA Via Q. Sella, 106/108 0924 45714 45714

95128 CATANIA CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI Via F. Riso, 56/60 095 430590 508529

88100 CATANZARO LIBRERIA NISTICOé Via A. Daniele, 27 0961 725811 725811

66100 CHIETI LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI Via Asinio Herio, 21 0871 330261 322070

22100 COMO LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA Via Mentana, 15 031 262324 262324

87100 COSENZA LIBRERIA DOMUS Via Monte Santo, 70/A 0984 23110 23110

87100 COSENZA BUFFETTI BUSINESS Via C. Gabrieli (ex via Sicilia) 0984 408763 408779

50129 FIRENZE LIBRERIA PIROLA gia© ETRURIA Via Cavour 44-46/R 055 2396320 288909

71100 FOGGIA LIBRERIA PATIERNO Via Dante, 21 0881 722064 722064

06034 FOLIGNO (PG) LIBRERIA LUNA Via Gramsci, 41 0742 344968 344968

03100 FROSINONE L'EDICOLA Via Tiburtina, 224 0775 270161 270161

16121 GENOVA LIBRERIA GIURIDICA Galleria E. Martino, 9 010 565178 5705693

95014 GIARRE (CT) LIBRERIA LA SENì ORITA Via Trieste angolo Corso Europa 095 7799877 7799877

73100 LECCE LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO Via Palmieri, 30 0832 241131 303057

74015 MARTINA FRANCA (TA) TUTTOUFFICIO Via C. Battisti, 14/20 080 4839784 4839785

98122 MESSINA LIBRERIA PIROLA MESSINA Corso Cavour, 55 090 710487 662174

20100 MILANO LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S. Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15 02 865236 863684

20121 MILANO FOROBONAPARTE Foro Buonaparte, 53 02 8635971 874420

70056 MOLFETTA (BA) LIBRERIA IL GHIGNO Via Campanella, 24 080 3971365 3971365
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Segue: LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI Eé IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap localitaé libreria indirizzo pref. tel. fax

80139 NAPOLI LIBRERIA MAJOLO PAOLO Via C. Muzy, 7 081 282543 269898

80134 NAPOLI LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO Via Tommaso Caravita, 30 081 5800765 5521954

84014 NOCERA INF. (SA) LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO Via Fava, 51 081 5177752 5152270

28100 NOVARA EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA Via Costa, 32/34 0321 626764 626764

35122 PADOVA LIBRERIA DIEGO VALERI Via dell'Arco, 9 049 8760011 8760011

90138 PALERMO LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE P.za V.E. Orlando, 44/45 091 6118225 552172

90138 PALERMO LIBRERIA S.F. FLACCOVIO Piazza E. Orlando, 15/19 091 334323 6112750

90128 PALERMO LIBRERIA S.F. FLACCOVIO Via Ruggero Settimo, 37 091 589442 331992

90145 PALERMO LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO Via Galileo Galilei, 9 091 6828169 6822577

90133 PALERMO LIBRERIA FORENSE Via Maqueda, 185 091 6168475 6172483

43100 PARMA LIBRERIA MAIOLI Via Farini, 34/D 0521 286226 284922

06121 PERUGIA LIBRERIA NATALE SIMONELLI Corso Vannucci, 82 075 5723744 5734310

29100 PIACENZA NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO Via Quattro Novembre, 160 0523 452342 461203

59100 PRATO LIBRERIA CARTOLERIA GORI Via Ricasoli, 26 0574 22061 610353

00192 ROMA LIBRERIA DE MIRANDA Viale G. Cesare, 51/E/F/G 06 3213303 3216695

00195 ROMA COMMISSIONARIA CIAMPI Viale Carso, 55-57 06 37514396 37353442

00195 ROMA LIBRERIA MEDICHINI CLODIO Piazzale Clodio, 26 A/B/C 06 39741182 39741156

00161 ROMA L'UNIVERSITARIA Viale Ippocrate, 99 06 4441229 4450613

00187 ROMA LIBRERIA GODEL Via Poli, 46 06 6798716 6790331

00187 ROMA STAMPERIA REALE DI ROMA Via Due Macelli, 12 06 6793268 69940034

45100 ROVIGO CARTOLIBRERIA PAVANELLO Piazza Vittorio Emanuele, 2 0425 24056 24056

63039 SANBENEDETTOD/T (AP) LIBRERIA LA BIBLIOFILA Via Ugo Bassi, 38 0735 587513 576134

07100 SASSARI MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE Piazza Castello, 11 079 230028 238183

96100 SIRACUSA LA LIBRERIA Piazza Euripide, 22 0931 22706 22706

10122 TORINO LIBRERIA GIURIDICA Via S. Agostino, 8 011 4367076 4367076

21100 VARESE LIBRERIA PIROLA Via Albuzzi, 8 0332 231386 830762

37122 VERONA LIBRERIA L.E.G.I.S. Via Pallone 20/c 045 8009525 8038392

36100 VICENZA LIBRERIA GALLA 1880 Viale Roma, 14 0444 225225 225238

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

MODALITAé PER LA VENDITA

La ûGazzetta Ufficialeý e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

ö presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - } 06 85082147;

ö presso le Librerie concessionarie indicate.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi,
10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 16716029.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e
presso le librerie concessionarie.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente
all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti
} 800-864035 - Fax 06-85082520

Vendite
} 800-864035 - Fax 06-85084117

Ufficio inserzioni
} 800-864035 - Fax 06-85082242

Numeroverde
} 800-864035
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GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2003 (Sa lvo conguagl io ) *

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
(di cui spese di spedizione e 219,04)
(di cui spese di spedizione e 109,52)

- annuale
- semestrale

e 397,47
e 217,24

Tipo A1 Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
(di cui spese di spedizione e 108,57)
(di cui spese di spedizione e 54,28)

- annuale
- semestrale

e 284,65
e 154,32

Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:
(di cui spese di spedizione e 19,29)
(di cui spese di spedizione e 9,64)

- annuale
- semestrale

e 67,12
e 42,06

Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dellaUE:
(di cui spese di spedizione e 41,27)
(di cui spese di spedizione e 20,63)

- annuale
- semestrale

e 166,66
e 90,83

Tipo D Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:
(di cui spese di spedizione e 15,31)
(di cui spese di spedizione e 7,65)

- annuale
- semestrale

e 64,03
e 39,01

Tipo E Abbonamentoai fascicoli dellaseriespeciale destinataai concorsi indetti dalloStatoedallealtrepubblicheamministrazioni:
(di cui spese di spedizione e 50,02)
(di cui spese di spedizione e 25,01)

- annuale
- semestrale

e 166,38
e 89,19

Tipo F Abbonamentoai fascicolidellaseriegenerale, inclusi tutti isupplementiordinari,edai fascicolidellequattroseriespeciali:
(di cui spese di spedizione e 344,93)
(di cui spese di spedizione e 172,46)

- annuale
- semestrale

e 776,66
e 411,33

Tipo F1 Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i soli supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai
fascicoli delle quattro serie speciali:

(di cui spese di spedizione e 234,45)
(di cui spese di spedizione e 117,22)

- annuale
- semestrale

e 650,83
e 340,41

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di e 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale - parte prima -
prescelto, si ricevera© anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie anno 2003.

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) e 86,00

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) e 55,00

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale e 0,77
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione e 0,80
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico e 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione e 0,80
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione e 0,80
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico e 5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo (di cui spese di spedizione e 120,00) e 318,00
Abbonamento semestrale (di cui spese di spedizione e 60,00) e 183,50
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) e 0,85
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo e 188,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni e 175,00

Volume separato (oltre le spese di spedizione) e 17,50
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e
straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e
straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate e© raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.
Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1o gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1o gennaio al 30 giugno e dal 1o luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento al netto delle spese di spedizione

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

* 4 5 - 4 1 0 2 0 2 0 3 1 1 1 5 *
e 2,40


