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LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI 16 ottobre 1998.

Sesto elenco delle opere e dei lavori sospesi di cui all'art. 13

del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito dalla legge

23 maggio 1997, n. 135, e nomina dei commissari straordinari.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto-legge 25 marzo
1997, n. 67, convertito dalla legge 23 maggio 1997,
n. 135;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Mini-
stri in data 14 maggio, 22 maggio, 4 luglio, 5 dicembre
1997 e 9 marzo 1998 contenenti, rispettivamente, il
primo, il secondo, il terzo, il quarto ed il quinto elenco
delle opere e dei lavori in attuazione della succitata
disposizione;

Ritenuto di procedere alla nomina del commissario
straordinario per la ripresa dei lavori indicati nella
tabella A allegata al presente decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, in attuazione della citata
legge e secondo i criteri enunciati nei citati decreti del
Presidente del Consiglio dei Ministri;

Atteso che alcune opere comprese negli elenchi suin-
dicati, risultano riavviate, come documentato dai rela-
tivi verbali di consegna e ripresa dei lavori, redatti a
norma di legge;

Considerato che per le opere di cui al numero di rife-
rimento 4 dell'elenco allegato al decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 14 maggio 1997 ed al numero
di riferimento 6 dell'elenco allegato al decreto del Presi-
dente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 1997, non
sussiste allo stato il rapporto giuridico di affidamento
dei lavori, come evidenziato nelle relazioni in atti e che
per l'opera di cui al n. 17 dell'elenco allegato al decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 maggio
1997, vi e© provvedimento di diniego della concessione
edilizia, impugnato dinanzi al giudice amministrativo
presso il quale pende il relativo procedimento, essendo
stata respinta la domanda incidentale di sospensione;

Ritenuto, inoltre, di provvedere alla sostituzione di
taluni commissari nominati con i decreti del Presidente
del Consiglio dei Ministri 22 maggio e 4 luglio 1997;

Ritenuto infine, che, per mero errore materiale,
l'opera di cui al numero di riferimento 15 dell'elenco
allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 22 maggio 1997 e© stata indicata come: ûAsse
viario in sopraelevazione da via Santa Cesarea ad
altezza immissione di via Don Guanella - Napoliý in
luogo della corretta denominazione di: ûAsse viario di
collegamento tra la svincolo Napoli Est della Tangen-
ziale, il quartiere 167 di Secondigliano e la Circumvalla-
zione esterna II lottoý;

Su proposta del Ministro dei lavori pubblici e di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica;

Decreta:

Art. 1.

1. Eé inserita negli elenchi di cui all'art. 13 del decreto-
legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito dalla legge
23 maggio 1997, n. 135, l'opera indicata nella tabella A
allegata al presente decreto.

2. Per i motivi indicati in premessa, sono espunte
dagli elenchi allegati ai decreti del Presidente del Consi-
glio dei Ministri 14 maggio, 22 maggio, 4 luglio e
5 dicembre 1997 le opere di cui alla tabella B, allegata
al presente decreto.

3. Sono nominati, in sostituzione di quelli dimissio-
nari, i commissari straordinari indicati nella tabella C
allegata al presente decreto, per le opere ivi riportate.

4. La denominazione dell'opera di cui al n. 15 del-
l'elenco allegato al decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 22 maggio 1997 ûAsse viario in sopraeleva-
zione da via Santa Cesarea ad altezza immissione di
via Don Guanella - Napoliý e cos|© rettificata: ûAsse
viario di collegamento tra lo svincolo Napoli Est della
Tangenziale, il quartiere 167 di Secondigliano e la
Circumvallazione esterna II lottoý.

Roma, 16 ottobre 1998

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Prodi

Il Ministro dei lavori pubblici
Costa

Il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica

Ciampi

Registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 1998
Registro n. 3 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 145
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DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO
EDELLAPROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 21 dicembre 1998.

Rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai fini dell'applica-
zione della legge sull'usura.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposi-
zioni in materia di usura e, in particolare, l'art. 2,
comma 1, in base al quale ûil Ministro del tesoro, sentiti
la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, rileva
trimestralmente il tasso effettivo globale medio, com-
prensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi
titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito
ad anno degli interessi praticati dalle banche e dagli
intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dal-
l'Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d'Italia ai
sensi degli articoli 106 e 107 del decreto legislativo
1� settembre 1993, n. 385, nel corso del trimestre prece-
dente per operazioni della stessa naturaý;

Visto il proprio decreto del 22 settembre 1998,
recante la ûClassificazione delle operazioni creditizie
per categorie omogenee, ai fini della rilevazione dei
tassi effettivi globali medi praticati dagli intermediari
finanziariý;

Visto da ultimo il proprio decreto del 24 settembre
1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del
30 settembre 1998 e, in particolare, l'art. 3, comma 3,
che attribuisce alla Banca d'Italia e all'Ufficio italiano
dei cambi il compito di procedere per il trimestre
1� luglio 1998-30 settembre 1998 alla rilevazione dei
tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli
intermediari finanziari;

Avute presenti le ûistruzioni per la rilevazione del
tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sul-
l'usuraý emanate dalla Banca d'Italia nei confronti
delle banche e degli intermediari finanziari iscritti nel-
l'elenco speciale previsto dall'art. 107 del decreto legi-
slativo n. 385/1993 (pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
n. 228 del 30 settembre 1998) e dall'Ufficio italiano dei
cambi nei confronti degli intermediari finanziari iscritti
nell'elenco generale di cui all'art. 106 del medesimo
decreto legislativo;

Vista la rilevazione dei valori medi dei tassi effettivi
globali segnalati dalle banche e dagli intermediari
finanziari con riferimento al periodo 1� luglio 1998-
30 settembre 1998 e tenuto conto della variazione del
valore medio del tasso ufficiale di sconto nel periodo
successivo al trimestre di riferimento;

Sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi;

Decreta:

Art. 1.

1. I tassi effettivi globali medi, riferiti ad anno, prati-
cati dalle banche e dagli intermediari finanziari, deter-
minati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 7 marzo
1996, n. 108, relativamente al trimestre 1� luglio 1998-
30 settembre 1998, sono indicati nella tabella riportata
in allegato (allegato A).

2. I tassi non sono comprensivi della commissione di
massimo scoperto eventualmente applicata. La percen-
tuale media della commissione di massimo scoperto
rilevata nel trimestre di riferimento e© riportata separa-
tamente in nota alla tabella.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il 1� gennaio
1999.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del pre-
sente decreto e fino al 31 marzo 1999, ai fini della deter-
minazione degli interessi usurari ai sensi dell'art. 2,
comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, i tassi ripor-
tati nella tabella indicata all'art. 1 del presente decreto
devono essere aumentati della meta© .

Art. 3.

1. Le banche e gli intermediari finanziari sono tenuti
ad affiggere in ciascuna sede o dipendenza aperta al
pubblico in modo facilmente visibile la tabella riportata
in allegato (allegato A).

2. Le banche e gli intermediari finanziari al fine di
verificare il rispetto del limite di cui all'art. 2, com-
ma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, si attengono ai
criteri di calcolo delle ûistruzioni per la rilevazione del
tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sul-
l'usuraý emanate dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio
italiano dei cambi.

3. La Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi
procedono per il trimestre 1� ottobre 1998-31 dicembre
1998 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi pra-
ticati dalle banche e dagli intermediari finanziari con
riferimento alle categorie di operazioni indicate nel
decreto del Ministro del tesoro del 22 settembre 1998.

Il presente decreto sara© pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 1998

Il Ministro: Ciampi
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DECRETO 21 dicembre 1998.

Rivalutazione annuale dell'assegno vitalizio per i cavalieri di
Vittorio Veneto, ai sensi dell'art. 2 della legge 15 dicembre
1990, n. 417.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 2 della legge 15 dicembre 1990, n. 417,
concernente l'aumento dell'assegno vitalizio per i cava-
lieri dell'Ordine di Vittorio Veneto, che prevede la riva-
lutazione annuale del predetto assegno vitalizio in
misura pari alla percentuale della svalutazione moneta-
ria accertata per la rivalutazione della dinamica del
costo della vita e dei salari per le pensioni del fondo
obbligatorio dell'Istituto nazionale della previdenza
sociale;

Visto l'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 503, che prevede l'applicazione degli
aumenti a titolo di perequazione automatica delle pen-
sioni previdenziali ed assistenziali sulla base dell'ade-
guamento al costo vita con cadenza annuale ed effetto
dal 1� novembre di ciascun anno;

Visto l'art. 14 della legge 23 dicembre 1994, n. 724,
che ha disposto, con effetto dall'anno 1995, il differi-
mento del termine stabilito dal descritto art. 11 ai fini
della perequazione automatica delle pensioni al 1� gen-
naio successivo di ogni anno;

Visto il decreto 30 dicembre 1997 (Gazzetta Ufficiale
n. 14 del 19 gennaio 1998) concernente la rivalutazione
dell'assegno vitalizio per i cavalieri di Vittorio Veneto
per l'anno 1997;

Vista la comunicazione dell'Istituto nazionale di sta-
tistica in data 27 gennaio 1998, prot. n. 957, dalla quale
si rileva che la variazione percentuale dell'indice del
costo della vita, di cui all'art. 19 della legge 30 aprile
1969, n. 153, e successive modificazioni, ivi compreso
l'indice previsto all'art. 11 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 503, accertata per l'anno 1997 e© risul-
tata pari a + 1,7;

Vista la comunicazione dell'Istituto nazionale di sta-
tistica in data 10 novembre 1998, prot. n. 12852, dalla
quale risulta che la variazione percentuale dell'indice
del costo della vita, determinato rapportando il valore
dell'indice Istat dei prezzi al consumo per famiglie di
operai ed impiegati tra il periodo gennaio 1997-ottobre
1997 ed il periodo gennaio 1998-ottobre 1998, e© risul-
tata per l'anno 1998 pari a + 1,7, ipotizzando, per i mesi
di novembre e dicembre 1998, la ripetizione in via prov-
visoria dell'indice accertato per il mese di ottobre dello
stesso anno;

Visto il decreto interministeriale 20 novembre 1998
(Gazzetta Ufficiale) n. 280 del 30 novembre 1998) che
ha determinato in via provvisoria, la percentuale di
variazione per il calcolo dell'aumento di perequazione
delle pensioni spettante per l'anno 1998 con decorrenza

dal 1� gennaio 1999, in misura pari a + 1,7, nonchë il
valore definitivo della variazione percentuale da consi-
derarsi per l'anno 1997 con decorrenza 1� gennaio 1998;

Considerata la necessita© :

di determinare il valore definitivo della variazione
percentuale dell'indice di rivalutazione dell'assegno
vitalizio per i cavalieri dell'Ordine di Vittorio Veneto
per l'anno 1997 con effetto dal 1� gennaio 1998;

di determinare la variazione percentuale dell'in-
dice di rivalutazione dell'assegno vitalizio per l'anno
1998 con effetto dal 1� gennaio 1999, salvo conguaglio
all'accertamento dei valori definitivi relativamente ai
mesi di novembre e dicembre 1998;

Decreta:

Art. 1.

La percentuale di variazione dell'indice di rivaluta-
zione dell'assegno vitalizio in favore degli insigniti del-
l'Ordine di Vittorio Veneto per l'anno 1997 e© determi-
nata in misura pari a + 1,7 dal 1� gennaio 1998.

Art. 2.

La percentuale di aumento per la rivalutazione del-
l'assegno vitalizio di cui all'art. 1 della legge 15 dicem-
bre 1990, n. 417, e© determinata in misura pari a + 1,7
per l'anno 1998 a decorrere dal 1� gennaio 1999, salvo
conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per
l'anno successivo.

Il presente decreto sara© pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 1998

Il Ministro: Ciampi

98A11204

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 16 dicembre 1998.

Determinazione della misura dei canoni di abbonamento alle
radiodiffusioni.

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

Visto il regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246,
convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 880;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 31 dicembre 1947, n. 1542;

Visto il decreto ministeriale 17 gennaio 1948, pubbli-
cato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 1948;
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Visto il decreto ministeriale 12 luglio 1948, pubbli-
cato nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 19 luglio 1948;

Visto il decreto ministeriale 18 novembre 1953, pub-
blicato nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 24 novembre
1953;

Vista la legge 14 aprile 1975, n. 103, recante nuove
norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva;

Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223;

Visto il decreto ministeriale 20 dicembre 1991, pub-
blicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 29 dicembre
1991;

Vista la legge 25 giugno 1993, n. 206, e successive
modificazioni, recante disposizioni sulla societa© con-
cessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 650, di conver-
sione del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 645;

Vista la convenzione stipulata in data 15 marzo 1994
tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e
la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a., approvata e
resa esecutiva con decreto del Presidente della Repub-
blica 28 marzo 1994, pubblicato nella Gazzetta Uffi-
ciale n. 188 del 12 agosto 1994;

Visto il contratto di servizio tra il Ministero delle
comunicazioni e la RAI - Radiotelevisione italiana
S.p.a., approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 29 ottobre 1997, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 286 del 9 dicembre 1997;

Visto il decreto ministeriale 8 gennaio 1998, pubbli-
cato nella Gazzetta Ufficiale del 13 gennaio 1998;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, ed in partico-
lare gli articoli 17, comma 8, e 24, commi 14 e 15;

Vista la proposta del 30 novembre 1998 elaborata
dalla commissione paritetica prevista dall'art. 33 del
contratto di servizio sopracitato e considerato che, nel
prendere atto dell'intervenuto ampliamento del volume
dell'offerta realizzata anche attraverso canali tematici
in chiaro di servizio pubblico, la commissione ha pro-
posto di integrare la formula definita al comma 3 di
detto articolo al fine di considerare i costi aggiuntivi
che ne derivano;

Decreta:

Art. 1.

1. La misura semestrale del sovrapprezzo dovuta
dagli abbonati ordinari alla televisione e© stabilita in
L. 80.265.

Art. 2.

1. Eé data facolta© agli abbonati di cui all'art. 1 di cor-
rispondere la quota semestrale di L. 80.265 in due rate
trimestrali di L. 41.745.

2. Eé data, inoltre, facolta© agli abbonati di corrispon-
dere, contestualmente alla prima semestralita© , anche la
somma di pari importo per il secondo semestre, nel
quale caso essi fruiranno di una riduzione di L. 3.220
sull'ammontare della seconda semestralita© anticipata,
versando L. 157.310.

Art. 3.

1. Gli importi annuali, semestrali e trimestrali com-
plessivamente dovuti per canone, sovrapprezzo, tassa
di concessione governativa e I.V.A. dovuti dai detentori
di apparecchi televisivi ad uso privato sono indicati
nella tabella 1, allegata al presente decreto.

2. Coloro che nel corso dell'anno entrano in possesso
di un apparecchio, atto od adattabile con qualsiasi
mezzo alla ricezione delle trasmissioni televisive,
devono corrispondere un rateo complessivo nella
misura risultante dalla annessa tabella 2.

Art. 4.

1. La misura dei canoni di abbonamento speciale per
la detenzione fuori dell'ambito familiare di apparecchi
radioriceventi o televisivi risulta dalle tabelle 3 e 4 alle-
gate al presente decreto.

Art. 5.

1. Le norme contenute nel presente decreto hanno
effetto dal 1� gennaio 1999. Gli utenti che abbiano effet-
tuato il versamento dei canoni in base alle misure stabi-
lite con il precedente decreto ministeriale 8 gennaio
1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del
13 gennaio 1998, sono tenuti a corrispondere il relativo
conguaglio entro il 30 giugno 1999.

2. Gli utenti hanno facolta© di disdire il proprio abbo-
namento nei termini e secondo le modalita© di cui
all'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato 31 dicembre 1947, n. 1542.

Il presente decreto sara© registrato alla Corte dei conti
e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.

Roma, 16 dicembre 1998

Il Ministro: Cardinale

Registrato alla Corte dei conti il 28 dicembre 1998
Registro n. 9 Comunicazioni, foglio n. 1
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MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 24 dicembre 1998.

Determinazione della quota di iscrizione all'albo professio-
nale degli spedizionieri doganali.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

di concerto con

IL MINISTRO DEL LAVORO

E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 22 dicembre 1960, n. 1612, concernente
il riconoscimento giuridico della professione di spedi-
zioniere doganale e la istituzione degli albi professio-
nali e, in particolare, gli articoli 6 e 16;

Visto il decreto ministeriale 10 marzo 1964, che stabi-
lisce le norme di applicazione della citata legge
n. 1612/1960, pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 102 del 24 aprile 1964 e, in
particolare, l'art. 42 e successive modificazioni;

Vista la richiesta n. 2444/GDM/sm dell'8 ottobre
1998, avanzata dal Consiglio nazionale degli spedizio-
nieri doganali, volta ad ottenere l'aumento della quota
annua d'iscrizione all'albo professionale da L. 500.000
a L. 700.000 a decorrere dal 1� gennaio 1999;

Visto il parere favorevole espresso dal Ministero del
lavoro e della previdenza sociale con nota prot.
9PS/83207/SPD-L-29 del 10 novembre 1998;

Ritenuta fondata tale richiesta in considerazione
delle prospettate esigenze di qualificazione professio-
nale della categoria nonchë delle motivazioni economi-
che addotte;

Decreta:

La quota annua dovuta dagli iscritti all'albo nazio-
nale degli spedizionieri doganali ai sensi dell'art. 6 della
legge 22 dicembre 1960, n. 1612, e dell'art. 42 del
decreto ministeriale 10 marzo 1964, attualmente fissata
in L. 500.000 con il decreto ministeriale 6 settembre
1991, e© elevata a L. 700.000 a decorrere dal 1� gennaio
1999.

Il presente decreto sara© pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 24 dicembre 1998

Il Ministro delle finanze
Visco

Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale

Bassolino

98A11205

MINISTERO
DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 27 novembre 1998.

Riconoscimento di titoli professionali esteri quali titoli di
abilitazione all'esercizio in Italia della professione di inse-
gnante nelle scuole di istruzione secondaria di secondo grado
nella classe di concorso 61/A - Storia dell'arte.

IL DIRETTORE GENERALE
del personale e degli affari generali

e amministrativi

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115,
che attua la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un
sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istru-
zione superiore che sanciscono formazioni professio-
nali di una durata minima di tre anni;

Visto il decreto direttoriale del 23 dicembre 1996 con
il quale sono stati riconosciuti al sig. Kanka Matthias
Stefhan i titoli professionali conseguiti in Germania ai
fini dell'esercizio in Italia della professione di docente,
subordinatamente al superamento di una prova attitu-
dinale;

Visti gli atti relativi al superamento della predetta
prova attitudinale, trasmessi dal Provveditorato agli
studi di Roma, sostenuta dall'interessato il 20 giu-
gno 1998;

Decreta:

I titoli: ûErste staatsprufung fur das lehramtý e
ûZweite staatsprufung fur das lehramt an gymnasiený
conseguiti in Germania dal sig. Kanka Matthias
Stefhan, nato a Darmstadt (R.F.T.) il 30 luglio 1960, e
inerenti alla formazione professionale di insegnante,
costituiscono, per l'interessato, titolo di abilitazione
all'esercizio in Italia della professione di insegnante
nelle scuole di istruzione secondaria di secondo grado
nella classe di concorso 61/A - Storia dell'arte.

Roma, 27 novembre 1998

Il direttore generale: Ricevuto

98A11159
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DECRETO 18 dicembre 1998.

Riconoscimento di titoli professionali esteri quali titoli di
abilitazione all'esercizio in Italia della professione di inse-
gnante nelle scuole di istruzione secondaria di primo e secondo
grado nelle classi di concorso 45/A - Lingua straniera: inglese
e 46/A - Lingue e civilta© straniere: inglese.

IL DIRETTORE GENERALE
del personale e degli affari generali

e amministrativi

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115,
che attua la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un
sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istru-
zione superiore che sanciscono formazioni professio-
nali di una durata minima di tre anni;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 feb-
braio 1993, n. 29;

Visto il testo unico approvato con decreto legislativo
n. 297 del 16 aprile 1994, e in particolare la parte III,
titolo I, concernente il reclutamento del personale
docente;

Vista l'istanza di riconoscimento dei titoli professio-
nali prodotta dal cittadino inglese sig. Drury Philip
Anthony e la relativa documentazione allegata;

Considerato che il titolo inglese ûBachelor of educa-
tioný, conseguito dall'interessato il 1� luglio 1989, viene
rilasciato al termine di un corso di studi della durata di
quattro anni dall'Universita© di Cambridge;

Considerato che il sig. Drury Philip Anthony risulta
in possesso del ûBachelor of artsý in lingua e letteratura
inglese, rilasciato in data 31 dicembre 1996 dall'Open
University al termine di un corso di studi della durata
di tre anni;

Considerato che il sig. Drury Philip Anthony e© in
possesso del ûQ.T.S.ý, come risulta dall'attestato rila-
sciato dal Department for education and employment,
e che detto titolo e© da considerare corrispondente al
diploma di abilitazione nelle scuole secondarie di primo
e secondo grado italiane;

Vista la dichiarazione di valore rilasciata in data
20 ottobre 1993 dal console d'Italia in Londra che certi-
fica il valore legale del titolo di laurea di cui sopra;

Ritenuto che la conoscenza della lingua italiana
risulta comprovata dal certificato rilasciato in data
9 febbraio 1994 dal direttore dell'istituto di fisica della
facolta© di ingegneria dell'Universita© di Catania;

Vista l'intesa raggiunta nella conferenza di servizi, di
cui all'art. 12 del sopracitato decreto legislativo,
espressa nella seduta del 12 novembre 1998;

Ritenuto che ricorrono tutti i requisiti di legge per il
riconoscimento;

Ritenuto, infine, che non sussistono i presupposti per
l'adozione di misure compensative;

Decreta:

I titoli citati in premessa, conseguiti in Gran Breta-
gna dal sig. Drury Philip Anthony nato a Peterborough
(G.B.) il 5 marzo 1967, e inerenti alla formazione pro-
fessionale di insegnante, costituiscono, per l'interes-
sato, titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della
professione di insegnante nelle scuole di istruzione
secondaria di primo e secondo grado nelle classi di
concorso 45/A - Lingua straniera: inglese e 46/A -
Lingue e civilta© straniere: inglese.

Roma, 18 dicembre 1998

Il direttore generale: Ricevuto

98A11160

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 23 dicembre 1998.

Aggiornamento degli importi dei diritti dovuti dagli interes-
sati per le operazioni tecnico-amministrative di competenza
del Ministero dei lavori pubblici.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 228, comma 3, del nuovo codice della
strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285;

Visto l'art. 405, comma 3, del regolamento di esecu-
zione e di attuazione del nuovo codice della strada,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
16 dicembre 1992, n. 495;

Ritenuta la necessita© di dover provvedere, in confor-
mita© di tali disposizioni, all'aggiornamento degli
importi dei diritti dovuti dagli interessati per le opera-
zioni tecnico-amministrative di competenza del Mini-
stero dei lavori pubblici, in misura pari alla variazione
dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai ed impiegati (media nazionale) verificatasi nei
due anni precedenti;

Visto l'art. 238 del decreto del Presidente della
Repubblica 16 settembre 1996, n. 610, che modifica la
tabella VII.1 riportante gli importi dei diritti di compe-
tenza del Ministero dei lavori pubblici;

Visto l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai e impiegati relativo al mese di novembre 1998
calcolato dall'Istituto nazionale di statistica, che in-
dica la variazione percentuale dell'indice del mese di
novembre 1998 rispetto a novembre 1992 in misura
pari al 21,2%;

Decreta:

Art. 1.

1. Gli importi dei diritti dovuti dagli interessati per le
operazioni tecnico-amministrative di competenza del
Ministero dei lavori pubblici, fissati nella tabella VII.1
prevista dall'art. 405 del decreto del Presidente della
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Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante il regola-
mento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice
della strada, come modificata dall'art. 238 del decreto
del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996,
n. 610, sono aggiornati come segue:

a) ove sia previsto l'importo ûlire centomilaý, lo
stesso deve intendersi sostituito in ûlire centoventuno-
milaý;

b) ove sia previsto l'importo ûlire duecentomilaý,
lo stesso deve intendersi sostituito in ûlire duecentoqua-
rantaduemilaý;

c) ove sia previsto l'importo ûlire duecentocin-
quantamilaý, lo stesso deve intendersi sostituito in ûlire
trecentotremilaý;

d) ove sia previsto l'importo ûlire quattrocento-
milaý, lo stesso deve intendersi sostituito in ûlire quat-
trocentottantacinquemilaý;

e) ove sia previsto l'importo ûlire cinquecento-
milaý, lo stesso deve intendersi sostituito in ûlire seicen-
toseimilaý;

f) ove sia previsto l'importo ûlire unmilioneý, lo
stesso deve intendersi sostituito in ûlire unmilionedue-
centododicimilaý;

g) ove sia previsto l'importo ûlire unmilionecin-
quecentomilaý, lo stesso deve intendersi sostituito in
ûlire unmilioneottocentodiciottomilaý.

2. Gli importi aggiornati di cui al comma 1 si appli-
cano per le operazioni tecnico-amministrative di com-
petenza del Ministero dei lavori pubblici per le quali
la domanda sia presentata a decorrere dal 1� gen-
naio 1999.

Il presente decreto sara© pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 1998

Il Ministro:Micheli

98A11161

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITAé

AUTORITAé
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 22 dicembre 1998.

Aggiornamento e modifica delle componenti della parte A e
aggiornamento della parte B della tariffa elettrica, ai sensi
della deliberazione dell'Autorita© per l'energia elettrica e il gas
26 giugno 1997, n. 70/97. Disposizioni in materia di Cassa con-
guaglio per il settore elettrico. (Deliberazione n. 161/98).

L'AUTORITAé
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 22 dicembre 1998,

Premesso che:

rispetto al valore preso a riferimento nella delibe-
razione dell'Autorita© per l'energia elettrica e il gas (di
seguito: l'Autorita© ) di aggiornamento della tariffa elet-
trica 27 ottobre 1998, n. 132/98, pubblicata nella Gaz-
zetta Ufficiale - serie generale - n. 255 del 31 ottobre
1998 (di seguito: deliberazione n. 132/98), il costo unita-
rio riconosciuto dei combustibili (Vt) ha registrato una
variazione maggiore del 2%;

la deliberazione dell'Autorita© 12 giugno 1998,
n. 58/98, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie
generale - n. 140 del 18 giugno 1998 (di seguito: delibe-
razione n. 58/98), ha determinato gli oneri, connessi
alla sospensione e alla interruzione dei lavori per la rea-
lizzazione di centrali nucleari nonchë alla loro chiu-
sura, ammessi a reintegrazione;

il Parlamento, in data 20 dicembre 1998, ha appro-
vato il disegno di legge recante misure di finanza pub-
blica per la stabilizzazione e lo sviluppo, in cui si pre-
vede l'introduzione di accise sui combustibili fossili
con l'obiettivo di ridurre le emissioni di anidride carbo-
nica;

Visto il provvedimento del Comitato interministe-
riale dei prezzi 19 dicembre 1990, n. 45/1990, pubbli-
cato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 302
del 29 dicembre 1990;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del com-
mercio e dell'artigianato 19 dicembre 1995, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 39 del
16 febbraio 1996;

Vista la deliberazione dell'Autorita© 26 giugno 1997,
n. 70/97, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie
generale - n. 150 del 30 giugno 1997 (di seguito: deli-
berazione n. 70/97), come modificata ed inte-
grata dall'Autorita© con deliberazione 21 ottobre 1997,
n. 106/97, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie
generale - n. 255 del 31 ottobre 1997, deliberazione
23 dicembre 1997, n. 136/97, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 301 del 29 dicembre 1997,
deliberazione 24 giugno 1998, n. 74/98, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 150 del
30 giugno 1998 e con deliberazione n. 132/98 richia-
mata in premessa;

Considerato che e© in via di completamento il ripiana-
mento degli squilibri del Conto per l'onere termico rela-
tivi agli anni 1994, 1995, 1996 e al primo semestre 1997;
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Ritenuta l'opportunita© di:

sopprimere la componente tariffaria A1 a motivo
del prossimo completamento del ripianamento degli
squilibri del Conto per l'onere termico, relativi agli anni
1994, 1995, 1996 e al primo semestre 1997, prevedendo
modalita© per la gestione delle eventuali differenze resi-
due tra il gettito della componente tariffaria A1 e i fab-
bisogni relativi al suddetto ripianamento;

rideterminare le aliquote della componente tariffa-
ria A2 al fine del rimborso degli oneri connessi alla
sospensione e alla interruzione dei lavori per la realiz-
zazione di centrali nucleari nonchë alla loro chiusura,
ammessi a reintegrazione ai sensi della deliberazione
n. 58/98;

aggiornare la componente tariffaria A3 per far
fronte ai maggiori contributi a carico del Conto per
nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate;

razionalizzare l'articolazione per classi di utenza
delle componenti tariffarie inglobate nella parte A della
tariffa;

prevedere l'eventuale adeguamento del costo uni-
tario riconosciuto dei combustibili (Vt) al fine di tenere
conto delle possibili variazioni delle accise applicabili
ai combustibili fossili;

prevedere la modifica della struttura delle compo-
nenti tariffarie inglobate nella parte A della tariffa,
identificando per ciascuna componente un'aliquota
riferita alla potenza impegnata ed un'aliquota riferita
all'energia elettrica fornita;

provvedere affinchë, nell'aggiornamento delle
componenti inglobate nella parte A e della parte B della
tariffa, rimanga invariato l'onere tariffario complessivo
per le forniture per uso domestico nelle abitazioni di
residenza anagrafica con potenza impegnata fino a
3 kW e con livelli di consumo mensile fino a 150 kWh,
gia© caratterizzate da un'aliquota della parte B della
tariffa inferiore rispetto a quelle applicabili alle altre
forniture per usi domestici;

Delibera:

Art. 1.

Soppressione della componente tariffaria A1

1. La componente tariffaria A1, di cui all'art. 3 della
deliberazione dell'Autorita© per l'energia elettrica e il
gas 26 giugno 1997, n. 70/97, e© soppressa.

2. La Cassa conguaglio per il settore elettrico prov-
vede alla chiusura del Conto per l'onere termico. Il
Conto costi energia, di cui all'art. 6 della deliberazione
dell'Autorita© per l'energia elettrica e il gas 26 giugno
1997, n. 70/97, e© il conto di competenza per eventuali
differenze tra gettito della componente tariffaria A1 e
fabbisogno relativo al ripianamento degli squilibri del
Conto per l'onere termico relativi agli anni 1994, 1995,
1996 e al primo semestre 1997.

Art. 2.

Aggiornamento del costo unitario
riconosciuto dei combustibili

1. Il costo unitario riconosciuto dei combustibili (Vt),
di cui all'art. 6, comma 6.8, della deliberazione dell'Au-
torita© per l'energia elettrica e il gas 26 giugno 1997,
n. 70/97, determinato sulla base del prezzo medio del
paniere di combustibili sui mercati internazionali, defi-
nito come nell'allegato 1 della stessa deliberazione, e
riferito al periodo agosto-novembre 1998, e© fissato pari
a 17,815 L/Mcal, salvo quanto previsto al successivo
comma.

2. Con separato provvedimento, l'Autorita© per l'ener-
gia elettrica e il gas adeguera© il costo unitario ricono-
sciuto dei combustibili (Vt), di cui al precedente
comma, qualora intervenissero variazioni nelle accise
applicabili ai combustibili inclusi nel paniere di cui
sopra.

Art. 3.

Aggiornamento della tariffa elettrica

1. Le aliquote delle componenti tariffarie A2 e A3 e
della parte B della tariffa elettrica sono fissate come
indicato nelle tabelle 1 e 2.

2. Il valore medio unitario nazionale della parte B
della tariffa e© stimato, in via provvisoria, pari a 41,24
L/kWh.

3. Le aliquote della parte B della tariffa includono
una quota pari, in media, a 0,69 L/kWh a copertura, a
titolo di acconto, del maggiore fabbisogno derivante
dagli eventuali adeguamenti del costo unitario ricono-
sciuto dei combustibili di cui al precedente art. 2,
comma 2. In occasione del primo aggiornamento della
tariffa elettrica, l'Autorita© per l'energia elettrica e il
gas provvedera© a conguagliare, nella parte B della
tariffa, la eventuale differenza tra la suddetta quota di
aliquota e quella effettiva conseguente agli adegua-
menti previsti dal precedente art. 2, comma 2.

Art. 4.

Modifica della struttura
delle componenti tariffarie A2 e A3

1. A decorrere dal 1� marzo 1999, per le forniture
diverse da quelle in bassa tensione per usi domestici, le
componenti tariffarie A2 e A3 includono:

a) un'aliquota riferita alla potenza impegnata in
ciascun mese;

b) un'aliquota riferita all'energia elettrica fornita.

Con separata deliberazione, l'Autorita© per l'energia
elettrica e il gas provvedera© a fissare, per ciascuna
classe di utenza, le aliquote di cui alle lettere a) e b),
che entreranno in vigore dalla predetta data.

2. Nel caso di forniture di energia elettrica con
diverso impegno di potenza in distinti periodi dell'anno
e nel caso di forniture regolate da tariffe biorarie o mul-
tiorarie, ai fini dell'applicazione dell'aliquota di cui al
comma 1, lettera a), del presente articolo, si fa riferi-
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mento in ciascun mese, rispettivamente, al valore mas-
simo della potenza impegnata ed alla potenza impe-
gnata equivalente calcolata, sulla base delle potenze
impegnate in ciascuna fascia oraria, con le modalita© di
cui ai successivi commi 3 e 4.

3. Nel caso di forniture di energia elettrica regolate
da tariffe biorarie, la potenza impegnata equivalente di
cui al comma 2 viene determinata come:

PE = 0,432 PP + 0,568 PV

dove PP e PV sono le potenze impegnate, rispettiva-
mente, nelle ore piene e nelle ore vuote, come definite
al titolo II, punto 1), lettera a), del provvedimento del
Comitato interministeriale dei prezzi 19 dicembre
1990, n. 45/1990.

4. Nel caso di forniture di energia elettrica regolate
da tariffe multiorarie, la potenza impegnata equiva-
lente di cui al comma 2 viene determinata come:

PE = 0,059 P1 + 0,207 P2 + 0,143 P3 + 0,591 P4

dove P1, P2, P3 e P4 sono le potenze impegnate, rispet-
tivamente, nelle ore di punta, nelle ore di alto carico,
nelle ore di medio carico e nelle ore vuote, come defi-
nite dal titolo II, punto 2), lettera b), del provvedimento
del Comitato interministeriale dei prezzi 19 dicembre
1990, n. 45/1990.

Art. 5.

Disposizioni in materia di Cassa conguaglio
per il settore elettrico e finali

1. I rimborsi relativi agli oneri connessi alla sospen-
sione e alla interruzione dei lavori per la realizzazione
di centrali nucleari nonchë alla loro chiusura, disposti
dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico a favore
dell'Enel fino al 31 dicembre 1998, devono intendersi
destinati alla reintegrazione di oneri diversi da quelli
connessi al riprocessamento del combustibile nucleare
irraggiato e alla messa in sicurezza ed allo smantella-
mento delle centrali nucleari.

2. La Cassa conguaglio per il settore elettrico utilizza
il gettito della componente tariffaria A2 per il finanzia-
mento del Conto per il rimborso degli oneri nucleari
alle imprese appaltatrici, di cui all'art. 5, comma 2, let-
tera a), della deliberazione dell'Autorita© per l'energia
elettrica e il gas 12 giugno 1998, n. 58/98 e del Conto
per il rimborso all'Enel di oneri straordinari, di cui
all'art. 5, comma 3, della medesima deliberazione, in
proporzione ai rispettivi livelli degli oneri ancora da
reintegrare.

3. La presente deliberazione viene pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale. Le disposizioni contenute negli
articoli 1, 2, 3 e 5 hanno effetto a decorrere dal 1� gen-
naio 1999.

Milano, 22 dicembre 1998

Il presidente: Ranci

Tabella 1

SOVRAPPREZZI INGLOBATI IN TARIFFA PER TUTTE LE
UTENZE CON ESCLUSIONE DI QUELLE DI CUI AL
COMMA 2.4 DELLA DELIBERAZIONE N. 70/97. (Valori in
L/kWh).

Classi di utenza
Componenti
inglobate della

parte A
Parte B

Importo totale
inglobato in

tariffa

Bassa tensione:

1) Fornitura per usi domestici:
a) fino a 3kW con tariffa per

utenti residenti e fino a 150
kWh di consumo mensile

19,9 20,2 40,1

b) altre forniture per usi dome-
stici e consumi in eccesso il
punto a)

19,9 70,6 90,5

2) Forniture per usi agricoli . . . . . . 19,9 48,9 68,8
3) Altri usi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19,9 52,5 72,4

Media tensione:

4) Tutti gli usi . . . . . . . . . . . . . . . . 18,8 35,6 54,4

Alta tensione:

5) Tutti gli usi, escluso quanto pre-
visto per le classi di utenza 6) e 7)

18,4 34,1 52,5

6) Alluminio primario . . . . . . . . . . 7,5 5,7 13,2
7) Ferrovie dello Stato (quantitativi

di energia elettrica per trazione
in eccesso dei limiti previsti dal-
l'art. 4, comma 2, del D.P.R. 22
maggio 1963, n. 730)

5,3 3,3 8,6

öööö

Tabella 2

COMPONENTI TARIFFARIE DELLA PARTE A
(Valori in L/kWh)

Classi di utenza A2 A3 A3-bis

Bassa tensione:
1) Fornitura per usi domestici:
a) fino a 3kW con tariffa per

utenti residenti e fino a 150
kWh di consumo mensile

8,3 11,6 7,0

b) altre forniture per usi dome-
stici e consumi in eccesso il
punto a)

8,3 11,6 7,0

2) Forniture per usi agricoli . . . . . . 8,3 11,6 7,0
3) Altri usi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,3 11,6 7,0

Media tensione:

4) Tutti gli usi . . . . . . . . . . . . . . . . 7,8 11,0 6,5

Alta tensione:

5) Tutti gli usi, escluso quanto pre-
visto per le classi di utenza 6) e 7)

7,7 10,7 4,8

6) Alluminio primario . . . . . . . . . . 3,3 4,2 ö
7) Ferrovie dello Stato (quantita-

tivi di energia elettrica per tra-
zione in eccesso di quelli previsti
dall'art. 4, comma 2, del D.P.R.
22 maggio 1963, n. 730)

1,6 3,7 ö

8) Ferrovie dello Stato, societa©
Terni e suoi aventi causa (nei
limiti dei quantitativi previsti
rispettivamente dall'art. 4,
comma 2, del D.P.R. 22 maggio
1963, n. 730, e all'art. 6 del
D.P.R. 21 agosto 1963, n. 1165)

0,0 ö 2,3

98A11114
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DELIBERAZIONE 29 dicembre 1998.

Adeguamento periodico, per il bimestre gennaio-febbraio
1999, delle tariffe dei gas provenienti da metano e distribuiti a
mezzo rete urbana ai sensi della deliberazione dell'Autorita©
per l'energia elettrica e il gas 23 aprile 1998, n. 41/98. (Delibe-
razione n. 166/98).

L'AUTORITAé
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 29 dicembre 1998;
Premesso che:
nel semestre di riferimento si e© verificata una varia-

zione dei prezzi del gasolio come definiti dall'art. 1
della deliberazione dell'Autorita© per l'energia elettrica
e il gas (di seguito: Autorita© ) 23 aprile 1998, n. 41/98
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale -
n. 100 del 2 maggio 1998 (di seguito: deliberazione
n. 41/98) superiore a 11 L/kg;

la disciplina di cui all'art. 1 della deliberazione
n. 41/98 ha applicazione fino al 31 dicembre 1998;
Visti il decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre

1944, n. 347, il decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato 22 ottobre 1947, n. 283 e il decreto del Presi-
dente della Repubblica 30 marzo 1968, n. 626;
Visto il provvedimento del Comitato interministe-

riale dei prezzi 14 novembre 1991, n. 25/1991, pubbli-
cato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 276
del 25 novembre 1991 (di seguito: provvedimento CIP
n. 25/1991), come modificato dal decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato
13 marzo 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale -
serie generale - n. 97 del 28 aprile 1997 (di seguito:
decreto ministeriale 13 marzo 1997);
Visto il provvedimento del Comitato interministe-

riale dei prezzi 23 dicembre 1993, n. 16/1993, pubbli-
cato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 303
del 28 dicembre 1993;
Ritenuto che occorra estendere il periodo di applica-

zione della disciplina di cui all'art. 1 della deliberazione
n. 41/98;

Delibera:

1. La disciplina di cui all'art. 1 della deliberazione
dell'Autorita© per l'energia elettrica e il gas 23 aprile
1998, n. 41/98 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie
generale - n. 100 del 2 maggio 1998 trova applicazione
fino al 28 febbraio 1999.
2. A decorrere dal 1� gennaio 1999, l'adeguamento

periodico delle tariffe dei gas provenienti da metano e
distribuiti a mezzo rete urbana di cui al provvedimento
CIP n. 25/1991 come modificato dal decreto ministe-
riale 13 marzo 1997 e dalla deliberazione dell'Autorita©
per l'energia elettrica e il gas n. 41/98, viene effettuato
utilizzando i seguenti indicatori:

per il prezzo di riferimento del gasolio, risultante
dalla quotazione CIF Med, base Genova-Lavera, il
valore di 198,94 L/kg;

per il prezzo di riferimento del gasolio per uso
riscaldamento rilevato dal Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, il valore di 436,07 L/kg;

per la media dei prezzi del gasolio vigenti in cia-
scun giorno del semestre precedente la revisione, risul-
tanti dalla quotazione CIF Med, base Genova-Lavera,
il valore di 186,80 L/kg;

per la media dei prezzi del gasolio vigenti in cia-
scun giorno del semestre precedente la revisione, rile-
vati dal Ministero dell'industria, del commercio e del-
l'artigianato, il valore di 430,42 L/kg.
3. Di conseguenza, a decorrere dalla stessa data, le

tariffe finali dei gas definiti come sopra per uso riscal-
damento individuale con o senza uso promiscuo, e per
tutti gli altri usi, con l'eccezione degli usi domestici di
cottura cibi e produzione di acqua calda, sono dimi-
nuite di 7,1 L/mc in termini di metano con potere calo-
rifico superiore pari a 9,2 Mcal/mc st. corrispondenti
a 0,77 L/Mcal.
4. Le aziende distributrici sono tenute a provvedere

alla pubblicazione dei nuovi valori delle tariffe sul bol-
lettino ufficiale della regione o della provincia auto-
noma ovvero sul foglio annunzi legali delle province
interessate entro dieci giorni decorrenti dal termine di
cui al precedente punto 2.
5. La presente deliberazione viene pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Milano, 29 dicembre 1998

Il presidente: Ranci

98A11207

ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 21 dicembre 1998.

Fissazione dell'aliquota per il calcolo degli oneri di gestione
da dedursi dai premi assicurativi incassati nell'esercizio 1999
ai fini della determinazione dei contributi che gravano sui premi
stessi. (Provvedimento n. 01069-G).

L'ISTITUTO PER LAVIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assi-
curazioni private, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le succes-
sive disposizioni modificative ed integrative, ed in par-
ticolare l'art. 123 in base al quale i contributi e gli oneri
di qualsiasi natura e specie, a carico delle imprese ed
enti soggetti alle disposizioni del medesimo testo unico,
che sono commisurati ai premi, escluse le tasse e le
imposte, debbono essere applicati sui premi depurati
di un'aliquota per gli oneri di gestione determinata con
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato;
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Visto il regolamento approvato con regio decreto
4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modi-
ficative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la
riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le succes-
sive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica
18 aprile 1994, n. 385, recante la semplificazione dei
procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni
private e di interesse collettivo di competenza del Mini-
stero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373,
recante la razionalizzazione delle norme concernenti
l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e
di interesse collettivo (ISVAP), ed in particolare l'art. 4,
comma 4, che sostituisce l'art. 2, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385,
disponendo, tra l'altro, che all'ISVAP sono trasferite le
funzioni e le competenze gia© attribuite al Ministero del-
l'industria, del commercio e dell'artigianato in materia
assicurativa;

Visto il provvedimento ISVAP n. 743 dell'11 dicem-
bre 1997, con il quale e© stata determinata l'aliquota per
gli oneri di gestione da dedursi dai premi incassati,
escluse le tasse e le imposte, nell'esercizio 1998 ai fini
della determinazione dei contributi che gravano sui
premi stessi;

Rilevato che dalle elaborazioni meccanografiche
relative ai bilanci dell'esercizio 1997 delle imprese di
assicurazione si evidenzia che per i rami danni l'inci-
denza degli oneri di gestione sui premi diretti e© stata
pari all'8,5%;

Considerata l'opportunita© , prima di disporre una
riduzione dell'aliquota, di verificare nei successivi eser-
cizi la stabilizzazione della tendenza alla riduzione del-
l'incidenza degli oneri di gestione sui premi diretti nei
rami danni riscontrata nei bilanci dell'esercizio 1997;

Ritenuta pertanto l'opportunita© di confermare per
l'anno 1999 la stessa aliquota dell'anno precedente, pari
al 9% (nove per cento);

Ritenuta l'opportunita© di determinare la medesima
aliquota per il calcolo degli oneri di gestione da dedursi
da tutti i premi incassati dalle imprese di assicurazione
e di riassicurazione;

Dispone:

I contributi e gli oneri di qualsiasi natura e specie,
posti a carico delle imprese soggette alle disposizioni
del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicura-
zioni private, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, che sono
commisurati ai premi, escluse le tasse e le imposte, deb-
bono essere applicati, per l'esercizio 1999, su tutti i
premi incassati dalle imprese di assicurazione e riassi-
curazione depurati dell'aliquota per gli oneri di
gestione, pari al 9% (nove per cento) dei predetti premi.

Il presente provvedimento sara© pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 1998

Il presidente:Manghetti

98A11115

UNIVERSITAé DI MILANO

DECRETO RETTORALE 13 ottobre 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Universita© .

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Universita© degli studi di Milano,
emanato con decreto rettorale 28 maggio 1996, pubbli-
cato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
n. 136 del 12 giugno 1996, e in particolare l'art. 56 che
dispone che, in attesa dell'emanazione del regolamento
didattico d'Ateneo ai sensi dell'art. 11 della legge
19 novembre 1990, n. 341, rimangono in vigore le
disposizioni sugli ordinamenti didattici contenute nello
statuto dell'Universita© approvato con regio decreto
4 novembre 1926, n. 2280, con le successive modifica-
zioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione supe-
riore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933,
n. 1592, e successivi aggiornamenti;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e
successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica
11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica
10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto del Ministro dell'universita© e della
ricerca scientifica e tecnologica 11 maggio 1995 con il
quale e© stata inserita nell'ordinamento didattico univer-
sitario la Tab. XLV/2 relativa alle scuole di specializza-
zione del settore sanitario e sono stati approvati gli
ordinamenti di alcune delle scuole di cui al decreto
dello stesso Ministro 30 ottobre 1993 emanato di con-
certo con il Ministro della sanita© , in accordo con l'art. 1
del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257;

Visti i decreti ministeriali 3 luglio 1996 e 5 maggio
1997, con i quali, ad integrazione della Tab. XLV/2,
sono stati approvati, fra gli altri, gli ordinamenti didat-
tici delle scuole di specializzazione in: anestesia e riani-
mazione, geriatria, medicina dello sport, medicina
interna, radiodiagnostica, radioterapia, endocrinologia
e malattie del ricambio, scienza dell'alimentazione e
biochimica clinica;
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Visti gli atti con i quali le autorita© accademiche del-
l'Universita© di Milano hanno deliberato il recepimento
dei nuovi ordinamenti delle scuole sopra indicate;

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario
nazionale nelle riunioni del 3 e 22 luglio 1998;

Decreta:

Lo statuto dell'Universita© degli studi di Milano,
approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280,
con le successive modificazioni, e© ulteriormente modifi-
cato come di seguito specificato.

Art. 1.

Al titolo XVIII ûscuole di specializzazioneý, gli arti-
coli da 434 a 449, relativi alla prima e alla seconda
scuola di specializzazione in anestesia e rianimazione,
gli articoli da 491 a 498, relativi alla scuola di specializ-
zazione in medicina dello sport, gli articoli da 507 a
514, relativi alla seconda scuola di specializzazione in
medicina interna, gli articoli da 538 a 545, relativi alla
scuola di specializzazione in radiologia, gli articoli da
554 a 561, relativi alla scuola di specializzazione in
scienza dell'alimentazione, gli articoli da 602 a 609,
relativi alla seconda scuola di specializzazione in endo-
crinologia e malattie del ricambio, gli articoli da 610 a
617, relativi alla scuola di specializzazione in biochi-
mica e chimica clinica, gli articoli da 680 a 687, relativi
alla scuola di specializzazione in geriatria, sono sop-
pressi.

Art. 2.

Dopo l'art. 954 che, per effetto della modifica dispo-
sta all'art. 1 del presente decreto, diventa art. 882 e con
il conseguente scorrimento della numerazione degli
articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli
riguardanti le sottoelencate scuole di specializzazione:

anestesia e rianimazione;

anestesia e rianimazione (seconda scuola);

medicina dello sport;

medicina interna (seconda scuola);

radiodiagnostica;

radioterapia;

scienza dell'alimentazione;

endocrinologia e malattie del ricambio (seconda
scuola);

biochimica clinica;

geriatria.

Scuola di specializzazione

in anestesia e rianimazione

Art. 883.

La scuola di specializzazione in anestesia e rianima-
zione risponde alle norme generali delle scuole di spe-
cializzazione dell'area medica.

Art. 884.

La scuola ha lo scopo di formare medici specialisti
nei settori dell'anestesiologia, della rianimazione, della
terapia intensiva, della terapia antalgica e della terapia
iperbarica.

La scuola e© articolata negli indirizzi di:

anestesiologia e rianimazione;

terapia intensiva;

terapia antalgica;

terapia iperbarica.

Art. 885.

La scuola rilascia il titolo di specialista in anestesia e
rianimazione.

Art. 886.

Il corso ha la durata di 4 anni.

Art. 887.

Concorrono al funzionamento della scuola le strut-
ture della facolta© di medicina e chirurgia e quelle del
S.S.N. individuate nei protocolli d'intesa di cui al-
l'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992
ed il relativo personale universitario appartenente ai
settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella A e
quello dirigente del S.S.N. delle corrispondenti aree
funzionali e discipline.

La sede amministrativa della scuola in anestesiologia
e rianimazione e© presso l'istituto di anestesiologia e ria-
nimazione.

Art. 888.

Il numero massimo degli specializzandi che possono
essere ammessi alla scuola tenuto conto delle capacita©
formative delle strutture di cui all'art. 887 e© determi-
nato in trenta per ciascun anno di corso, per un totale
di venti specializzandi.

Tabella A - Aree di addestramento professionalizzante
e relativi settori scientifico-disciplinari.

A - Area di preparazione preoperatoria e del tratta-
mento medico.

Obiettivo: lo specializzando deve essere in grado di
valutare correttamente e preparare adeguatamente il
paziente all'intervento chirurgico, individuando lo
stato psicologico e le condizioni fisiopatologiche che
possono influenzare la condotta anestesiologica.

Settori: E07X Farmacologia, F08A Chirurgia gene-
rale, F21X Anestesiologia, M11E Psicologia.
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B - Area di anestesia generale.

Obiettivo: lo specializzando deve essere in grado di
scegliere e somministrare farmaci ed utilizzare tecniche
idonee a determinare ed a mantenere uno stato di ane-
stesia generale in condizioni di elezione ed in quelle di
urgenza.

Settori: B01B Fisica, E07X Farmacologia, F04B
Patologia clinica, F2lX Anestesiologia.

C - Area di anestesia loco-regionale.

Obiettivo: lo specializzando deve essere in grado di
applicare le principali tecniche di anestesia loco-regio-
nale.

Settori: E06A Fisiologia umana, E09A Anatomia
umana, E07X Farmacologia, F21X Anestesiologia.

D - Area di anestesia e terapia intensiva nelle spe-
cialita© .

Obiettivo: lo specializzando deve essere in grado di
condurre un trattamento anestesiologico completo,
appropriato e sicuro nei diversi settori di applicazione;
saper illustrare i principi dei piu© comuni ed importanti
interventi che richiedono un trattamento anestesiolo-
gico sia in condizioni di elezione che in quelle di
urgenza nei seguenti settori: neurochirurgia, toracochi-
rurgia, cardiochirurgia, chirurgia pediatrica, ginecolo-
gica ed ostetrica, chirurgia addominale, maxillo-fac-
ciale, dei trapianti, urologia, ginecologia, otorinolarin-
goiatrica, chirurgia vascolare, chirurgia plastica,
ortopedia, oculistica, indagini radiologiche, radiotera-
pia ecc.; trattare il paziente durante e dopo tali proce-
dure specialistiche collaborando con gli altri membri
dello staff operatorio.

Settori: F21X Anestesiologia; F08A Chirurgia gene-
rale; F08B Chirurgia plastica; F08E Chirurgia vasco-
lare; F09X Chirurgia cardiaca; F10X Urologia; F12B
Neurochirurgia; F13B Malattie odontostomatologiche;
F13C Chirurgia maxillo-facciale; F14X Malattie appa-
rato visivo; F15A Otorinolaringoiatrica; F20X Gineco-
logia ed ostetricia.

E - Area di assistenza peri-operatoria.

Obiettivo: lo specializzando deve essere in grado di
controllare l'evoluzione dell'immediato recupero post-
operatorio, il trattamento clinico del dolore postopera-
torio.

Settori: F21X Anestesiologia.

F - Area di rianimazione ed intervento di emergenza.

Obiettivo: lo specializzando deve essere in grado di
diagnosticare e trattare le principali sindromi di perti-
nenza della rianimazione: nonchë essere in grado di
affrontare le principali situazioni di emergenza sanita-
ria intra ed extra ospedaliere.

F21X Anestesiologia, F07A Medicina interna,
F08A Chirurgia generale, F09A Anatomia fisiologia
umana, E06A Fisiologia umana, E07X Farmacologia.

G - Area di rianimazione e terapia intensiva.

Obiettivo: lo specializzando deve essere in grado di
diagnosticare e trattare i principali quadri di interesse
intensivologico, conoscere le basi fisiopatologiche ed
applicare le principali tecniche di monitoraggio inva-
sivo e non invasivo di parametri cardiologici, emodina-
mici, respiratori, neurologici, neurofisiologici, metabo-
lici.

Settori: F07A Medicina interna, F08A Chirurgia
generale, F21X Anestesiologia.

H - Area di terapia antalgica.

Obiettivo: lo specializzando deve essere in grado di
arrecare sollievo al dolore acuto e cronico; conoscere
le basi anatomiche e fisiologiche della genesi, condu-
zione e percezione dello stimolo doloroso; conoscere le
caratteristiche farmacologiche e le modalita© d'impiego
degli analgesici.

Settori: E07X Farmacologia, F11B Neurologia,
F21X Anestesiologia, M11E Psicologia clinica.

I - Area di terapia iperbarica.

Obiettivo: lo specializzando deve conoscere le indica-
zioni al trattamento iperbarico, saper diagnosticare i
quadri clinici per i quali il trattamento deve conside-
rarsi elettivo ed essere in grado di applicarlo adeguata-
mente.

Settori: E10X Biofisica, F2lX Anestesiologia.

L - Area di monitoraggio e misurazioni.

Obiettivo: lo specializzando deve essere in grado di
valutare le diverse situazioni che richiedono un monito-
raggio e di scegliere la strumentazione adatta; deve
saper definire i principi di misurazione delle piu© impor-
tanti variabili fisiologiche.

Settori: E10X Biofisica, F01X Statistica medica,
F04B Patologia clinica, F21X Anestesiologia, K05B
Informatica.

M - Area di organizzazione.

Obiettivo: lo specializzando deve conoscere le princi-
pali esigenze organizzative della anestesiologia e riani-
mazione anche in relazione alle implicazioni bioetiche
e legali della pratica - medica ed anestesiologica.

Settori: F02X Storia della medicina, F2lX Anestesio-
logia, F22B Medicina legale.

Tabella B - Standard complessivo di addestramento
professionalizzante.

1. Area della preparazione preoperatoria e del trat-
tamento medico:

aver partecipato alla discussione preoperatoria di
almeno 1000 casi clinici;

aver discusso la preparazione preoperatoria;

aver osservato la preparazione di routine;

conoscere gli effetti della premedicazione e le sue
conseguenze nel periodo pre e post-operatorio.

ö 26 ö

31-12-1998 GAZZETTAUFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 304



2. Area dell'anestesia generale:

aver acquisito esperienza nel somministrare ane-
stesie generali ad almeno 500 pazienti in tutte le bran-
che chirurgiche;

aver utilizzato un'ampia varieta© di attrezzature;

aver applicato le diverse tecniche di monitoraggio;

aver utilizzato uno stimolatore nervoso;

aver valutato il funzionamento delle attrezzature
in ambito clinico.

3. Area dell'anestesia loco-regionale:

aver acquisito autonomia nell'attuazione delle
principali tecniche di anestesia loco-regionale e nell'a-
nalgesia del parto.

4. Area dell'anestesia nelle specialita© e della terapia
intensiva postoperatoria:

aver effettuato il trattamento anestesiologico per
pazienti di tutte le branche chirurgiche con almeno 500
anestesie generali;

aver seguito nel decorso postoperatorio almeno
1000 casi clinici anche nell'ambito dei turni di cui al
punto 7;

aver utilizzato in sala operatoria le piu© comuni
posizioni chirurgiche (laterale, litotomica, ecc.);

aver osservato, durante un tirocinio in sala opera-
toria di cardiochirurgia, l'applicazione di tecniche di
circolazione e di ossigenazione extracorporea.

5. Area dell'assistenza perioperatoria:

aver effettuato un periodo continuativo di servizio
presso la sala di risveglio;

aver partecipato alle visite postoperatorie;

aver partecipato alla supervisione del controllo
delle attrezzature della sala di risveglio;

aver partecipato alle discussioni su casi clinici di
cui al punto 1.

6. Area della rianimazione e dei trattamenti di emer-
genza:

aver eseguito su manichini le prove di rianima-
zione cardiopolmonare;

aver partecipato al trasferimento intra ed inter-
ospedaliero di pazienti critici;

aver utilizzato adeguate attrezzature di rianima-
zione portatili ed aver partecipato ad attivita© di
soccorso extraospedaliero avanzato e di trasporto
primario;

aver raccolto l'anamnesi ed effettuato l'esame cli-
nico e prescritto il trattamento terapeutico di pazienti
con patologia acuta respiratoria, cardiocircolatoria,
nervosa e metabolica;

aver trattato pazienti con ritenzione di secrezione
tracheobronchiale;

aver utilizzato broncoscopi, tubi endobronchiali ed
altre protesi respiratorie;

aver partecipato ad attivita© di soccorso extraospe-
daliero avanzato e di trasporto primario;

aver partecipato al trasferimento inter e intraospe-
daliero di pazienti critici.

7. Area della rianimazione e della terapia intensiva:

aver effettuato almeno 300 turni di servizio attivo
di un reparto di rianimazione e terapia intensiva poliva-
lente;

aver studiato protocolli di valutazione e di tratta-
mento del paziente in stato di shock;

aver effettuato il cateterismo venoso centrale e
misurato la pressione venosa centrale;

aver somministrato soluzioni infusionali ed elet-
trolitiche adeguate per tipologia ed entita© ed aver osser-
vato gli effetti della loro somministrazione;

aver partecipato alla valutazione ed al controllo di
situazioni emorragiche;

aver valutato il ruolo dell'anestesista nella preven-
zione e nel trattamento dell'insufficienza renale acuta;

aver osservato il nursing del paziente critico;

aver partecipato alla valutazione dei pazienti ed
averne seguito l'evoluzione clinica sulla base dei princi-
pali indici prognostici;

aver preso parte alla valutazione dei livelli di
coma;

aver utilizzato le diverse tecniche di ventilazione
artificiale;

aver preso parte al trattamento di pazienti critici
nei diversi settori specialistici e nelle principali condi-
zioni di interesse intensivologico;

aver applicato protocolli nutrizionali idonei alle
esigenze dei principali quadri clinici;

aver studiato protocolli idonei a prevenire il rischio
delle infezioni in terapia intensiva;

aver utilizzato protocolli razionali di antibioticote-
rapia;

aver preso parte alle riunioni organizzative e di
aggiornamento del team intensivologico.

8. Area della terapia antalgica:

aver trattato 1500 pazienti affetti da dolore acuto o
cronico ivi compreso il dolore postoperatorio;

aver partecipato alla valutazione algologica in
numerose situazioni cliniche;

aver studiato protocolli di terapia antalgica nelle
diverse condizioni cliniche;

aver partecipato alla conduzione di trattamenti
strumentali antalgici;

aver preso parte all'applicazione delle principali
tecniche strumentali antalgiche non invasive;

aver seguito l'evoluzione algologica in numerose
situazioni cliniche sulla base dell'applicazione di proto-
colli terapeutici;
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aver discusso con gli specialisti medici di altre
discipline una condotta terapeutica integrata.

9. Area della terapia iperbarica:

aver parte alla selezione dei pazienti da proporre
alla terapia iperbarica;

aver partecipato alla preparazione dei pazienti da
sottoporre a trattamento iperbarico;

aver preso parte a trattamenti iperbarici nel corso
di diversi quadri clinici;

aver discusso con lo staff i protocolli di nursing in
corso di terapia ricompressiva;

aver partecipato al trattamento in iperbarismo di
pazienti critici sottoposti a ventilazione artificiale,
monitoraggio dei parametri clinici e terapia farmacolo-
gica ed infusionale;

aver studiato le misure per la prevenzione dei rischi
connessi al trattamento iperbarico.

10. Area del monitoraggio e delle misurazioni:

aver utilizzato un'ampia varieta© di attrezzature ed
averne discusso i principi di funzionamento, il signifi-
cato della variazione dei parametri misurati ed i possi-
bili errori;

aver effettuato determinazioni emogasanalitiche
ed altri test di funzionalita© respiratoria;

aver osservato e monitorizzato le modificazioni dei
parametri clinici su pazienti durante la ventilazione
meccanica;

aver proceduto all'applicazione delle diverse tecni-
che di monitoraggio invasivo e non invasivo dei diversi
parametri di interesse intensivologico nelle varie situa-
zioni cliniche.

11. Area dell'organizzazione:

conoscere le principali esigenze strutturali e fun-
zionali delle sale operatorie, delle sale di risveglio, dei
reparti di rianimazione e terapia intensiva e di terapia
del dolore;

conoscere le normative attinenti la specialita© dello
Stato, della regione e dell'ospedale ove si opera;

saper calcolare il rapporto costo/beneficio di un
modello organizzativo;

dimostrare di conoscere le implicazioni giuridiche
e legali inerenti alla attivita© professionale.

Infine lo specializzando deve aver partecipato alla
conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica,
di almeno 3 sperimentazioni cliniche controllate.

Nel regolamento della scuola verranno eventual-
mente specificate le tipologie dei diversi interventi ed il
relativo peso specifico.

Scuola di specializzazione

in anestesia e rianimazione

(seconda scuola)

Art. 889.

La seconda scuola di specializzazione in anestesia e
rianimazione risponde alle norme generali delle scuole
di specializzazione dell'area medica.

Art. 890.

La scuola ha lo scopo di formare medici specialisti
nei settori dell'anestesiologia, della rianimazione, della
terapia intensiva, della terapia antalgica e della terapia
iperbarica.

La scuola e© articolata negli indirizzi di:

anestesiologia e rianimazione;

terapia intensiva;

terapia antalgica;

terapia iperbarica.

Art. 891.

La scuola rilascia il titolo di specialista in anestesia e
rianimazione.

Art. 892.

Il corso ha la durata di 4 anni.

Art. 893.

Concorrono al funzionamento della scuola le strut-
ture della facolta© di medicina e chirurgia e quelle del
S.S.N. individuate nei protocolli d'intesa di cui al-
l'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992
ed il relativo personale universitario appartenente ai
settori scientifico-disciplinari di cui alla tabbella A e
quello dirigente del S.S.N. delle corrispondenti aree
funzionali e discipline.

La sede amministrativa della scuola e© presso l'istituto
di chirurgia generale e cardio-vascolare.

Art. 894.

Il numero massimo degli specializzandi che possono
essere ammessi alla scuola, tenuto conto delle capacita©
formative delle strutture di cui all'art. 893 e© determi-
nato in trenta per ciascun anno di corso, per un totale
di centoventi specializzandi.

Tabella A - Aree di addestramento professionalizzante
e relativi settori scientifico-disciplinari.

A - Area di preparazione preoperatoria e del tratta-
mento medico.

Obiettivo: lo specializzando deve essere in grado di
valutare correttamente e preparare adeguatamente il
paziente all'intervento chirurgico, individuando lo
stato psicologico e le condizioni fisiopatologiche che
possono influenzare la condotta anestesiologica.
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Settori: E07X Farmacologia, F08A Chirurgia gene-
rale, F21X Anestesiologia, M11E Psicologia.

B - Area di anestesia generale.

Obiettivo: lo specializzando deve essere in grado di
scegliere e somministrare farmaci ed utilizzare tecniche
idonee a determinare ed a mantenere uno stato di ane-
stesia generale in condizioni di elezione ed in quelle di
urgenza.

Settori: B01B Fisica, E07X Farmacologia, F04B
Patologia clinica, F2lX Anestesiologia.

C - Area di anestesia loco-regionale.

Obiettivo: lo specializzando deve essere in grado di
applicare le principali tecniche di anestesia loco-
regionale.

Settori: E06A Fisiologia umana, E09A Anatomia
umana, E07X Farmacologia, F21X Anestesiologia.

D - Area di anestesia e terapia intensiva nelle spe-
cialita© .

Obiettivo: lo specializzando deve essere in grado di
condurre un trattamento anestesiologico completo,
appropriato e sicuro nei diversi settori di applicazione;
saper illustrare i principi dei piu© comuni ed importanti
interventi che richiedono un trattamento anestesiolo-
gico sia in condizioni di elezione che in quelle di
urgenza nei seguenti settori: neurochirurgia, toracochi-
rurgia, cardiochirurgia, chirurgia pediatrica, ginecolo-
gica ed ostetrica, chirurgia addominale, maxillo-fac-
ciale, dei trapianti, urologia, ginecologia, otorinolarin-
goiatrica, chirurgia vascolare, chirurgia plastica,
ortopedia, oculistica, indagini radiologiche, radiotera-
pia ecc.; trattare il paziente durante e dopo tali proce-
dure specialistiche collaborando con gli altri membri
dello staff operatorio.

Settori: F21X Anestesiologia; F08A Chirurgia gene-
rale; F08B Chirurgia plastica; F08E Chirurgia vasco-
lare; F09X Chirurgia cardiaca; F10X Urologia; F12B
Neurochirurgia; F13B Malattie odontostomatologiche;
F13C Chirurgia maxillo-facciale; F14X Malattie appa-
rato visivo; F15A Otorinolaringoiatrica; F20X Gineco-
logia ed ostetricia.

E - Area di assistenza peri-operatoria.

Obiettivo: lo specializzando deve essere in grado di
controllare l'evoluzione dell'immediato recupero post-
operatorio, il trattamento clinico del dolore postopera-
torio.

Settori: F21X Anestesiologia.

F - Area di rianimazione ed intervento di emergenza.

Obiettivo: lo specializzando deve essere in grado di
diagnosticare e trattare le principali sindromi di perti-
nenza della rianimazione: nonchë essere in grado di
affrontare le principali situazioni di emergenza sanita-
ria intra ed extra ospedaliere.

Settori: F21X Anestesiologia, F07A Medicina
interna, F08A Chirurgia generale, F09A Anatomia
umana, E06A Fisiologia umana, E07X Farmacologia.

G - Area di rianimazione e terapia intensiva.

Obiettivo: lo specializzando deve essere in grado di
diagnosticare e trattare i principali quadri di interesse
intensivologico, conoscere le basi fisiopatologiche ed
applicare le principali tecniche di monitoraggio inva-
sivo e non invasivo di parametri cardiologici, emodina-
mici, respiratori, neurologici, neurofisiologici, meta-
bolici.

Settori: F07A Medicina interna, F08A Chirurgia
generale, F2lX Anestesiologia.

H - Area di terapia antalgica.

Obiettivo: lo specializzando deve essere in grado di
arrecare sollievo al dolore acuto e cronico; conoscere
le basi anatomiche e fisiologiche della genesi, condu-
zione e percezione dello stimolo doloroso; conoscere le
caratteristiche farmacologiche e le modalita© d'impiego
degli analgesici.

Settori: E07X Farmacologia, F11B Neurologia,
F21X Anestesiologia, M11E Psicologia clinica.

I - Area di terapia iperbarica.

Obiettivo: lo specializzando deve conoscere le indica-
zioni al trattamento iperbarico, saper diagnosticare i
quadri clinici per i quali il trattamento deve conside-
rarsi elettivo ed essere in grado di applicarlo adeguata-
mente.

Settori: E10X Biofisica, F21X Anestesiologia.

L - Area di monitoraggio e misurazioni.

Obiettivo: lo specializzando deve essere in grado di
valutare le diverse situazioni che richiedono un monito-
raggio e di scegliere la strumentazione adatta; deve
saper definire i principi di misurazione delle piu© impor-
tanti variabili fisiologiche.

Settori: E10X Biofisica, F01X Statistica medica,
F04B Patologia clinica, F21X Anestesiologia, K05B
Informatica.

M - Area di organizzazione.

Obiettivo: lo specializzando deve conoscere le princi-
pali esigenze organizzative della anestesiologia e riani-
mazione anche in relazione alle implicazioni bioetiche
e legali della pratica medica ed anestesiologica.

Settori: F02X Storia della medicina, F21X Aneste-
siologia, F22B Medicina legale.

Tabella B - Standard complessivo di addestramento
professionalizzante.

1. Area della preparazione preoperatoria e del trat-
tamento medico:

aver partecipato alla discussione preoperatoria di
almeno 1000 casi clinici;
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aver discusso la preparazione preoperatoria;

aver osservato la preparazione di routine;

conoscere gli effetti della premedicazione e le sue
conseguenze nel periodo pre e post-operatorio.

2. Area dell'anestesia generale:

aver acquisito esperienza nel somministrare ane-
stesie generali ad almeno 500 pazienti in tutte le bran-
che chirurgiche;

aver utilizzato un'ampia varieta© di attrezzature;

aver applicato le diverse tecniche di monitoraggio;

aver utilizzato uno stimolatore nervoso;

aver valutato il funzionamento delle attrezzature
in ambito clinico.

3. Area dell'anestesia loco-regionale:

aver acquisito autonomia nell'attuazione delle
principali tecniche di anestesia loco-regionale e nell'a-
nalgesia del parto.

4. Area dell'anestesia nelle specialita© e della terapia
intensiva postoperatoria:

aver effettuato il trattamento anestesiologico per
pazienti di tutte le branche chirurgiche con almeno 500
anestesie generali;

aver seguito nel decorso postoperatorio almeno
1000 casi clinici anche nell'ambito dei turni di cui al
punto 7;

aver utilizzato in sala operatoria le piu© comuni
posizioni chirurgiche (laterale, litotomica, ecc.);

aver osservato, durante un tirocinio in sala opera-
toria di cardiochirurgia, l'applicazione di tecniche di
circolazione e di ossigenazione extracorporea.

5. Area dell'assistenza perioperatoria:

aver effettuato un periodo continuativo di servizio
presso la sala di risveglio;

aver partecipato alle visite post-operatorie;

aver partecipato alla supervisione del controllo
delle attrezzature della sala di risveglio;

aver partecipato alle discussioni su casi clinici di
cui al punto 1.

6. Area della rianimazione e dei trattamenti di emer-
genza:

aver eseguito su manichini le prove di rianima-
zione cardiopolmonare;

aver partecipato al trasferimento intra ed inter-
ospedaliero di pazienti critici;

aver utilizzato adeguate attrezzature di rianima-
zione portatili ed aver partecipato ad attivita© di
soccorso extraospedaliero avanzato e di trasporto
primario;

aver raccolto l'anamnesi ed effettuato l'esame cli-
nico e prescritto il trattamento terapeutico di pazienti
con patologia acuta respiratoria, cardiocircolatoria,
nervosa e metabolica;

aver trattato pazienti con ritenzione di secrezione
tracheobronchiale;

aver utilizzato broncoscopi, tubi endobronchiali ed
altre protesi respiratorie;

aver partecipato ad attivita© di soccorso extraospe-
daliero avanzato e di trasporto primario;

aver partecipato al trasferimento inter e intraospe-
daliero di pazienti critici.

7. Area della rianimazione e della terapia intensiva:

aver effettuato almeno 300 turni di servizio attivo
di un reparto di rianimazione e terapia intensiva poli-
valente;

aver studiato protocolli di valutazione e di tratta-
mento del paziente in stato di shock;

aver effettuato il cateterismo venoso centrale e
misurato la pressione venosa centrale;

aver somministrato soluzioni infusionali ed elet-
trolitiche adeguate per tipologia ed entita© ed aver osser-
vato gli effetti della loro somministrazione;

aver partecipato alla valutazione ed al controllo di
situazioni emorragiche;

aver valutato il ruolo dell'anestesista nella preven-
zione e nel trattamento dell'insufficienza renale acuta;

aver osservato il nursing del paziente critico;

aver partecipato alla valutazione dei pazienti ed
averne seguito l'evoluzione clinica sulla base dei princi-
pali indici prognostici;

aver preso parte alla valutazione dei livelli di
coma;

aver utilizzato le diverse tecniche di ventilazione
artificiale;

aver preso parte al trattamento di pazienti critici
nei diversi settori specialistici e nelle principali condi-
zioni di interesse intensivologico;

aver applicato protocolli nutrizionali idonei alle
esigenze dei principali quadri clinici;

aver studiato protocolli idonei a prevenire il rischio
delle infezioni in terapia intensiva;

aver utilizzato protocolli razionali di antibioticote-
rapia;

aver preso parte alle riunioni organizzative e di
aggiornamento del team intensivologico.

8. Area della terapia antalgica:

aver trattato 1500 pazienti affetti da dolore acuto o
cronico ivi compreso il dolore postoperatorio;

aver partecipato alla valutazione algologica in
numerose situazioni cliniche;

aver studiato protocolli di terapia antalgica nelle
diverse condizioni cliniche;
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aver partecipato alla conduzione di trattamenti
strumentali antalgici;

aver preso parte all'applicazione delle principali
tecniche strumentali antalgiche non invasive;

aver seguito l'evoluzione algologica in numerose
situazioni cliniche sulla base dell'applicazione di proto-
colli terapeutici;

aver discusso con gli specialisti medici di altre
discipline una condotta terapeutica integrata.

9. Area della terapia iperbarica:

aver parte alla selezione dei pazienti da proporre
alla terapia iperbarica;

aver partecipato alla preparazione dei pazienti da
sottoporre a trattamento iperbarico,

aver preso parte a trattamenti iperbarici nel corso
di diversi quadri clinici;

aver discusso con lo staff i protocolli di nursing in
corso di terapia ricompressiva;

aver partecipato al trattamento in iperbarismo di
pazienti critici sottoposti a ventilazione artificiale,
monitoraggio dei parametri clinici e terapia farmacolo-
gica ed infusionale;

aver studiato le misure per la prevenzione dei rischi
connessi al trattamento iperbarico.

10. Area del monitoraggio e delle misurazioni:

aver utilizzato un'ampia varieta© di attrezzature ed
averne discusso i principi di funzionamento, il signifi-
cato della variazione dei parametri misurati ed i possi-
bili errori;

aver effettuato determinazioni emogasanalitiche
ed altri test di funzionalita© respiratoria;

aver osservato e monitorizzato le modificazioni dei
parametri clinici su pazienti durante la ventilazione
meccanica;

aver proceduto all'applicazione delle diverse tecni-
che di monitoraggio invasivo e non invasivo dei diversi
parametri di interesse intensivologico nelle varie situa-
zioni cliniche.

11. Area dell'organizzazione:

conoscere le principali esigenze strutturali e fun-
zionali delle sale operatorie, delle sale di risveglio, dei
reparti di rianimazione e terapia intensiva e di terapia
del dolore;

conoscere le normative attinenti la specialita© dello
Stato, della regione e dell'ospedale ove si opera;

saper calcolare il rapporto costo/beneficio di un
modello organizzativo;

dimostrare di conoscere le implicazioni giuridiche
e legali inerenti alla attivita© professionale.

Infine lo specializzando deve aver partecipato alla
conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica,
di almeno 3 sperimentazioni cliniche controllate.

Nel regolamento della scuola verranno eventual-
mente specificate le tipologie dei diversi interventi ed il
relativo peso specifico.

Scuola di specializzazione

in medicina dello sport

Art. 895.

La scuola di specializzazione in medicina dello sport
risponde alle norme generali delle scuole di specializza-
zione dell'area medica.

Art. 896.

La scuola ha lo scopo di formare medici specialisti
nel settore professionale della medicina dello sport, sia
riguardo alla attivita© scolastica, che a quella amato-
riale, che a quella agonistica, che a quella correttiva.

Art. 897.

La scuola rilascia il titolo di specialista in medicina
dello sport.

Art. 898.

Il corso ha la durata di 4 anni.

Art. 899.

Concorrono al funzionamento della scuola le strut-
ture della facolta© di medicina e chirurgia e quelle del
S.S.N. individuate nei protocolli di intesa di cui
all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992
ed il relativo personale universitario appartenente ai
settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella A e
quello dirigente del S.S.N. delle corrispondenti aree
funzionali e discipline.

La sede amministrativa della scuola e© presso l'istituto
di fisiologia umana.

Art. 900.

Il numero massimo degli specializzandi che possono
essere ammessi alla scuola, tenuto conto delle capacita©
formative delle strutture di cui all'art. 899, e© determi-
nato in quindici per ciascun anno di corso, per un totale
di sessanta specializzandi.

Tabella A -Aree di addestramento professionalizzante e
relativi settori scientifico-disciplinari.

A - Area propedeutica, morfologica e fisiologica.

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire cono-
scenze di base sulla struttura e funzioni degli apparati
direttamente e indirettamente implicati nelle attivita©
sportive, sulle principali correlazioni biochimiche e
nutrizionali dall'eta© evolutiva a quella adulta ed inoltre
la capacita© di elaborare statisticamente i dati raccolti.
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Settori: E05A Biochimica, E06A Fisiologia umana,
E06B Alimentazione e nutrizione umana, E09A Anato-
mia umana, F01X Statistica medica, E03X Genetica
medica; Fl9A Pediatria generale e specialistica.

B - Area fisiopatologica e farmacologica.

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le prin-
cipali conoscenze dei meccanismi fisiopatologici, com-
presi quelli connessi con la traumatologia sportiva non-
chë le principali cognizioni di farmacologia, terapia
del dolore e tossicologia sportiva.

Settori: F04A Patologia generale, E07X Farmacolo-
gia, F07E Endocrinologia.

C - Area patologica e traumatologica.

Obiettivo: lo specializzando deve conoscere le pato-
logie di interesse internistico cardiologico e ortope-
dico-traumatologico che limitano o controindicano l'at-
tivita© fisica e sportiva. Deve inoltre conoscere gli effetti
dei farmaci sulle capacita© prestative con particolare
riguardo agli aspetti tossicologici.

Settori: F07A Medicina interna, F07B Malattie del-
l'apparato respiratorio, F07C Malattie dell'apparato
cardiaco, F16A Malattie dell'apparato locomotore.

D - Area valutativa e medico preventiva.

Obiettivo: lo specializzando deve essere in grado di
effettuare una completa valutazione clinica e strumen-
tale dello sportivo sia a riposo che sotto sforzo. Egli
deve inoltre conoscere le principali malattie e patologie
ortopediche in rapporto all'attivita© motoria in generale
ed in diversi sport. Deve anche apprendere le patologie
correlate all'attivita© sportiva con finalita© di preven-
zione.

Settori: E06A Fisiologia umana, F04B Patologia cli-
nica, F07A Medicina interna, F16A Malattie dell'appa-
rato locomotore, F22A Igiene generale ed applicata.

E - Area terapeutica e riabilitativa.

Obiettivo: lo specializzando deve conoscere i princi-
pali concetti di pronto soccorso, terapia e riabilitazione
nelle diverse lesioni traumatologiche di interesse spor-
tivo. Deve inoltre conoscere l'influenza dell'attivita©
sportiva su patologie preesistenti e l'utilizzazione della
medesima a fini terapeutici.

Settori: F07A Medicina interna, F08A Chirurgia
generale, F16A Malattie dell'apparato locomotore,
F16B Medicina fisica e riabilitativa, F21X Aneste
siologia.

F - Area psicologica.

Obiettivo: lo specializzando deve conoscere i fonda-
menti della psicologia applicata allo sport ed acquisire
gli strumenti per una corretta valutazione dei compor-
tamenti psicomotori e delle motivazioni alla pratica
sportiva, specie in eta© evolutiva.

Settori: E06A Fisiologia umana, M10B Psicobiologia
e psicologia fisiologica.

G - Area organizzativa e tecnico-metodologica.

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire la cono-
scenza dei concetti fondamentali relativamente ai
seguenti ambiti: teoria del movimento e dello sport;
etica sportiva, organizzazione sportiva nazionale ed
internazionale, regolamentazione delle diverse specia-
lita© sportive, teoria, metodologia e pratica dell'allena-
mento sportivo.

Settori: F22A Igiene generale ed applicata.

H - Area medico-legale e assicurativa.

Obiettivo: lo specializzando deve conoscere i principi
della responsabilita© professionale medico-sportiva nei
confronti della colpa generica, della colpa specifica e
della tutela dei diritti dell'atleta. Deve essere informato
sulle normative della tutela assicurativa per il rischio
privato sportivo nonchë dei regolamenti nazionali ed
internazionali delle assicurazioni a particolare tutela
dell'atleta.

Settori: F22B Medicina legale.

Tabella B - Standard complessivo di addestramento
professionalizzante.

Lo specializzando, per essere ammesso all'esame
finale, deve aver superato gli esami annuali ed i tirocini
ed aver condotto, con progressiva assunzione di auto-
nomia professionale, i seguenti atti specialistici in strut-
ture proprie della scuola o in strutture convenzionate,
in particolare con quelle gestite dal CONI.

1. aver partecipato alla valutazione di almeno 300
giudizi di idoneita© , di cui 50 derivanti dalla valutazione
integrativa di esami strumentali e/o di laboratorio per
problematiche in ambito cardiologico, internistico e
ortopedico;

2. aver partecipato alla definizione di 50 protocolli di
riabilitazione post-traumatica ed aver eseguito diffe-
renti tipi di bendaggi flinzionali per traumi da sport;

3. aver stilato almeno 5 protocolli di osservazione
diretta, effettuata presso centri sportivi amatoriali ed
agonistici, centri riabilitativi e correttivi ed istituzioni
scolastiche, per una corretta valutazione dei comporta-
menti del soggetto;

4. aver seguito almeno 20 gare, affiancando il medico
addetto alla raccolta del liquido organico per l'antido-
ping;

5. aver personalmente eseguito almeno 30 valuta-
zioni funzionali ergonometriche in atleti e 5 cardiopa-
tici e/o asmatici;

6. aver partecipato alla formulazione di almeno 30
programmi di allenamento in 4 discipline sportive (2 a
prevalente attivita© anaerobica e 2 a prevalente attivita©
aerobica).

Infine, lo specializzando deve aver partecipato alla
conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica,
di almeno 3 sperimentazioni cliniche controllate.
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Nel regolamento della scuola verranno eventual-
mente specificate le tipologie dei diversi interventi ed il
relativo peso specifico.

Scuola di specializzazione

in medicina interna

(seconda scuola)

Art. 901.

La seconda scuola di specializzazione in medicina
interna risponde alle norme generali delle scuole di spe-
cializzazione dell'area medica.

Art. 902.

La scuola ha lo scopo di formare medici specialisti
nel settore professionale della medicina interna, com-
prese la medicina d'urgenza e le inter-relazioni con la
medicina specialistica.

La scuola si articola in due indirizzi:

medicina interna;

medicina d'urgenza.

Art. 903.

La scuola rilascia il titolo di specialista in medicina
interna.

Art. 904.

Il corso ha la durata di 5 anni.

Art. 905.

Concorrono al funzionamento della scuola le strut-
ture della facolta© di medicina e chirurgia e quelle del
S.S.N. individuate nei protocolli d'intesa di cui
all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992
ed il relativo personale universitario appartenente ai
settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella A e
quello dirigente del S.S.N. delle corrispondenti aree
funzionali e discipline.

Sede amministrativa della scuola e© presso l'istituto di
medicina interna.

Art. 906.

Il numero massimo degli specializzandi che possono
essere ammessi alla scuola, tenuto conto delle capacita©
formative di cui al predetto art. 905, e© determinato in
10 per ciascun anno di corso, per un totale di 50 specia-
lizzandi.

Tabella A -Area di addestramento professionalizzante e
relativi settori scientifico-disciplinari.

A) Area comune.

A.1 - Area della fisiopatologia clinica.

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le cono-
scenze fondamentali dei meccanismi etiopatogenetici e
fisiopatologici delle malattie umane.

Settori: F04A Patologia generale, F07A Medicina
interna.

A.2 - Area della metodologia clinica.

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire cono-
scenze approfondite di epidemiologia, di metodologia
clinica e semeiotica clinica, funzionale e strumentale,
nonchë di medicina di laboratorio, diagnostica per
immagini e medicina nucleare.

Settori: F01X Statistica medica, F04B Patologia cli-
nica, F07A Medicina interna, F18X Diagnostica per
immagini e radioterapia.

A.3 - Area della clinica e della terapia.

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire la cono-
scenza approfondita delle malattie umane, deve saper
impiegare gli strumenti clinici e le indagini piu© appro-
priate per riconoscere i differenti quadri clinici al fine
d'impiegare razionalmente le terapie piu© efficaci, deve
saper valutare e prescrivere, anche sotto il profilo del
costo/efficacia, i diversi trattamenti clinici.

Settori: F07A Medicina interna.

B) Indirizzo di medicina interna.

B.1 - Area della medicina clinica e delle specialita©
internistiche.

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire sia le
conoscenze teoriche che quelle strumentali di interesse
internistico al fine di raggiungere una piena autonomia
professionale nella pratica della medicina clinica.

Settori: F07A Medicina interna, F07B Malattie del-
l'apparato respiratorio, F07C Malattie dell'apparato
cardiovascolare, F07D Gastroenterologia, F07E Endo-
crinologia, F07F Nefrologia, F07G Malattie del san-
gue, F07H Reumatologia, F071 Malattie infettive,
F04B Oncologia medica.

B.2 - Area della terapia avanzata.

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire la piena
conoscenza teorica e applicativa delle terapie dieteti-
che, farmacologiche e strumentali necessarie ai pazienti
con stati di malattie che coinvolgano l'organismo nella
sua globalita© , ivi comprese le terapie da applicare nel
paziente ûcriticoý.

Settori: E07X Farmacologia, F07A Medicina
interna.

B.3 - Area della clinica specialistica.

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire cono-
scenze approfondite di medicina clinica specialistica,
in particolare riguardo alle correlazioni con la Medi-
cina interna.

Settori: F07A Medicina interna, F11A Psichiatria,
F11B Neurologia, F12A Neuroradiologia, F17XMalat-
tie cutanee e veneree.
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C) Indirizzo di medicina d'urgenza.

C.1 - Area di medicina d'urgenza.

Obiettivo: lo specializzando deve essere in grado di
riconoscere le cause delle patologie proprie del paziente
in situazioni di urgenza ed emergenza, comprese quelle
di tipo tossico o traumatico, e di poter attuare i relativi
interventi.

Settori: E07A Farmacologia, F07A Medicina
interna, F07C Malattie dell'apparato cardiovascolare,
F07D Gastroenterologia, F08A Chirurgia generale.

C.2 - Area delle urgenze.

Obiettivo: lo specializzando deve essere in grado di
riconoscere situazioni d'emergenza traumatica e di ese-
guire i primi interventi rianimatori.

Settori: F07A Medicina interna, F11B Neurologia,
F12A Neuroradiologia, F15A Otorinolaringoiatria,
F16A Malattie dell'apparato locomotore, F21X Ane-
stesiologia.

Tabella B - Standard complessivo di addestramento
professionalizzante.

Lo specializzando, per essere ammesso all'esame
finale di diploma, deve aver eseguito personalmente i
seguenti atti medici e procedimenti specialistici:

1a. - Medicina clinica

a1. - aver steso personalmente e firmato almeno
120 cartelle cliniche di degenti, comprensive, ove neces-
sario, degli esami di liquidi biologici personalmente
eseguiti e siglati (urine, striscio sangue periferico, colo-
razione di Gram, liquido ascite, liquido pleurico,
escreato, feci ecc.);

a2. - aver esteso personalmente e firmato
almeno 100 cartelle ambulatoriali;

a3. - aver eseguito e firmato almeno 50 consu-
lenze internistiche presso reparti esterni, specialistici o
territoriali;

a4. - aver firmato almeno 100 ECG, aver ese-
guito almeno 50 emogasanalisi con prelievo di sangue
arterioso personalmente eseguito;

a5. - aver eseguito personalmente, refertandone
l'esecuzione in cartella almeno 100 manovre invasive,
comprendenti, fra l'altro, inserimento di linee venose
centrali, punture pleuriche e di altre cavita© , incisioni di
ascessi, manovre di ventilazione assistita, rianimazione
cardiaca.

1b. - Diagnostica per immagini

b1. - aver controfirmato la risposta di almeno 50
esami ecografici, eseguiti direttamente;

b2. - aver discusso in ambito radiologico almeno
50 casi clinici.

2. - Inoltre, per l'indirizzo di Medicina interna:

2a. - aver seguito almeno altri 50 casi di degenti,
dei quali almeno 30 specialistici;

2b. - aver seguito almeno 50 casi in day hospital.

3. - Indirizzo di Medicina d'urgenza

3.1 - aver compiuto almeno 150 turni di guardia
in Medicina d'urgenza, dei quali almeno 20 turni di
guardia festivi e 20 notturni al pronto soccorso, ed aver
compiuto una rotazione di almeno 6 settimane in tera-
pia intensiva medica e di 4 settimane in terapia inten-
siva chirurgica (o in rianimazione);

3.2 - aver eseguito personalmente, con firma in
cartella che ne attesti la capacita© di esecuzione, le
seguenti manovre:

disostruzione delle vie aeree: manovra di
Heimlich e disostruzione mediante aspirazione tracheo-
bronchiale;

laringoscopia;

intubazione oro-naso-tracheale di necessita© ;

somministrazione endotracheale di farmaci;

accesso chirurgico d'emergenza alle vie aeree:
cricotiroidotomia;

defibrillazione cardiaca;

massaggio cardiaco esterno;

massaggio del seno carotideo;

ossigenoterapie: metodi di somministrazione;

assistenza ventilatoria: ventilazionemeccanica
manuale, con ventilatori pressometrici e volumetrici;

posizionamento di un catetere venoso cen-
trale;

toracentesi;

cateterismo vescicale;

sondaggio gastrico e intestinale, compreso
posizionamento nel paziente comatoso;

lavaggio gastrico e intestinale;

posizionamento sonda Blakemore;

paracentesi esplorativa ed evacuativa;

anestesia locoregionale;

disinfezione ferite e sutura ferite superficiali;

prelievo di sangue arterioso;

tamponamento emorragie, applicazione di
lacci;

puntura lombare;

tamponamento nasale;

otoscopia;

metodi di immobilizzazione paziente violento;

immobilizzazione per fratture ossee, profilassi
lesioni midollari;

Infine, lo specializzando deve aver partecipato alla
conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica,
di almeno 3 sperimentazioni cliniche controllate.

Nel regolamento della scuola verranno eventual-
mente specificate le tipologie dei diversi interventi ed il
relativo peso specifico.
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Scuola di specializzazione

in radiodiagnostica

Art. 907.

La scuola di specializzazione in radiodiagnostica
risponde alle norme generali delle scuole di specializza-
zione dell'area medica.

Art. 908.

La scuola ha lo scopo di formare medici specialisti
nei settori professionali delle scienze delle immagini e
radiologia interventistica, e della neuroradiologia dia-
gnostica e terapeutica.

La scuola ha un tronco comune di tre anni e si arti-
cola negli indirizzi di radiologia diagnostica ed inter-
ventistica e di neuroradiologia diagnostica e terapeu-
tica.

Art. 909.

La scuola rilascia il titolo di specialista in radiodia-
gnostica.

Art. 910.

Il corso ha la durata di 4 anni.

Art. 911.

Concorrono al funzionamento della scuola le strut-
ture della facolta© di medicina e chirurgia e quelle del
S.S.N. individuate nei protocolli d'intesa di cui
all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992
ed il relativo personale universitario appartenente ai
settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella A e
quello dirigente del S.S.N. delle corrispondenti aree
funzionali e discipline.

La sede amministrativa della scuola e© presso l'istituto
di scienze radiologiche.

Art. 912.

Tenuto conto delle capacita© formative di cui
all'art. 911, la scuola ammette un numero massimo di
20 allievi a ciascun anno di corso, rispettivamente 16
per l'indirizzo di radiologia diagnostica ed interventi-
stica e 4 per l'indirizzo di neuroradiologia diagnostica
e terapeutica, per un totale di 80 specializzandi. L'iscri-
zione a ciascun indirizzo avviene all'atto dell'iscrizione
al primo anno di corso e sulla base di un distinto esame
di ammissione, con formulazione di graduatorie di
merito separate.

Tabella A -Aree di addestramento professionalizzante e
relativi settori scientifico-disciplinari.

A - Area della propedeutica.

Obiettivo: lo specializzando deve approfondire le
conoscenze di fisica medica, informatica, anatomia ed
anatomia patologica, biologia, protezionistica e danni
iatrogeni in radiologia ai fini di una adeguata prepara-
zione nei settori della scuola di specializzazione.

Settori: F18X Diagnostica per immagini e radiotera-
pia; B01B Fisica medica; E06A Fisiologia umana;
E09A Anatomia umana; E10X Biofisica; F04A Patolo-
gia generale; F06A Anatomia patologica; F22A Igiene
generale ed applicata; F22BMedicina legale; F01X Sta-
tistica medica.

B - Area della tecnologia della strumentazione, for-
mazione, elaborazione e conservazione delle immagini
radiologiche.

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire una cono-
scenza avanzata sia sulle strumentazioni tradizionali
che sulle nuove macchine di diagnostica per immagini.
Deve inoltre essere al corrente delle problematiche ine-
renti le immagini digitali.

Settori: F18X Diagnostica per immagini e radiotera-
pia; B01B Fisica medica; E10X Biofisica.

C - Area delle tecniche di radiologia e diagnostica per
immagini.

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire la com-
pleta conoscenza delle tecniche per l'impiego delle stru-
mentazioni per l'esame dei vari organi ed apparati.

Settori: F18X Diagnostica per immagini e radiotera-
pia; B01B Fisica medica; E10X Biofisica; F07A Medi-
cina interna; F08A Chirurgia generale.

D - Area della metodologia e radiologia clinica dei
vari organi ed apparati.

Obiettivo: lo specializzando deve conoscere le meto-
dologie da impiegare per lo studio dei vari organi ed
apparati e deve conoscere i problemi inerenti alla cli-
nica medica e chirurgica per un preciso orientamento
delle metodiche da impiegare. Deve inoltre conoscere
le possibilita© di studio funzionale degli organi ed appa-
rati e di localizzazione di processi patologici mediante
scintigrafia (planare, SPET, PET).

Settori: F18X Diagnostica per immagini e radiotera-
pia; F07A Medicina interna; F08A Chirurgia generale.

E - Area della radiologia interventistica vascolare e
non vascolare.

Obiettivo: lo specializzando deve conoscere e deve
saper praticare esami angiografici e procedure inerenti
la radiologia interventistica dei vari organi ed apparati.

Settori: F18X Diagnostica per immagini e radiotera-
pia; F07A Medicina interna; F08A Chirurgia generale.

F - Organizzativa gestionale e forense.

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire la cono-
scenza per programmare l'attivita© di un servizio di
radiologia, organizzare e gestire le diverse attivita© ; deve
altres|© conoscere i problemi medico-legali inerenti l'uso
delle diverse procedure diagnostiche.

Settori: F18X Diagnostica per immagini e radiotera-
pia; F22A Igiene generale ed applicata; F22B Medicina
legale.
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G - Neuroradiologia (specifico indirizzo).

Obiettivo: lo specializzando deve avere una appro-
fondita conoscenza dell'anatomia ed anatomia patolo-
gica relative al settore, di tutte le metodiche neurora-
diologiche diagnostiche e terapeutiche, nonchë nozioni
di clinica neurologica e neurochirurgia.

Settori: F18X Diagnostica per immagini e radiotera-
pia; F11B Neurologia; F12A Neuroradiologia; F12B
Neurochirurgia.

Tabella B - Standard complessivo di addestramento
professionalizzante.

Lo specializzando per essere ammesso all'esame
finale di diploma deve avere frequentato le sezioni, i
servizi generali e speciali del reparto radiologico
avendo collaborato alla effettuazione ed alla referta-
zione degli esami come di seguito elencato:

frequenza per mesi 2 del trattamento immagini,
informatica ecc.;

frequenza per mesi 4 della sezione di ecografia con
partecipazione all'iter diagnostico di almeno 1.000
esami;

frequenza per mesi 4 della sezione di tomografia
computerizzata con partecipazione ad almeno 750
esami;

frequenza per mesi 5 della sezione di risonanza
magnetica con partecipazione all'iter diagnostico di
almeno 700 esami;

frequenza per mesi 7 della sezione di radiologia
scheletrica e dell'apparato respiratorio con partecipa-
zione all'iter diagnostico di almeno 1500 esami;

frequenza per mesi 5 della sezione di radiologia
gastrointestinale e genitourinaria (compresi organi
addominali) con partecipazione all'iter diagnostico di
almeno 600 esami;

frequenza per mesi 4 del reparto o sezione di neu-
roradiologia con partecipazione all'iter diagnostico di
almeno 600 esami;

frequenza per mesi 5 della sezione di radiologia
cardiovascolare e interventistica con partecipazione
all'iter diagnostico di almeno 400 esami;

frequenza per mesi 2 del reparto o sezione di radio-
logia d'urgenza e pronto soccorso con partecipazione
all'iter diagnostico di almeno 500 esami;

frequenza per mesi 2 della sezione di mammogra-
fia con partecipazione all'iter diagnostico di almeno
500 esami;

frequenza per mesi l della sezione di radiologia
maxillo-facciale e odontostomatologia con partecipa-
zione all'iter diagnostico di almeno 300 esami;

frequenza per 3 mesi della sezione di radiologia
pediatrica, con partecipazione all'iter diagnostico di
almeno 300 esami.

Costituiscono attivita© di perfezionamento opzionali:

Radiologia informatica: acquisizione di cono-
scenze teoriche e pratiche necessarie alla produzione di
sistemi di aiuto alla diagnosi e all'utilizzazione di appa-

recchiature per l'elaborazione delle immagini. Lo spe-
cializzando deve inoltre avere acquisito esperienze di
teleradiologia.

Indirizzo di neuroradiologia: lo specializzando deve
frequentare nell'ultimo anno un reparto di neuroradio-
logia o una sezione aggregata con partecipazione ad
almeno 1600 esami.

Tale periodo, che riguarda il quarto anno, dovra©
essere detratto in proporzione dal periodo di frequenza
negli altri reparti radiologici.

Infine, lo specializzando deve aver partecipato alla
conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica,
di almeno una sperimentazione clinica controllata.

Nel regolamento della scuola verranno eventual-
mente specificate le tipologie dei diversi atti speciali-
stici ed il relativo peso specifico.

Scuola di specializzazione in radioterapia

Art. 913.

La scuola di specializzazione in radioterapia
risponde alle norme generali delle scuole di specializza-
zione dell'area medica.

Art. 914.

La scuola ha lo scopo di formare medici specialisti in
radioterapia con particolare riguardo alla oncologia.

Art. 915.

La scuola rilascia il titolo di specialista in radio-
terapia.

Art. 916.

Il corso ha la durata di 4 anni.

Art. 917.

Concorrono al funzionamento della scuola le strut-
ture della facolta© di medicina e chirurgia e quelle del
S.S.N. individuate nei protocolli d'intesa di cui
all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992
ed il relativo personale universitario appartenente ai
settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella A e
quello dirigente del S.S.N. delle corrispondenti aree
funzionali e discipline.

La sede amministrativa della scuola di specializza-
zione in radioterapia e© presso l'istituto di scienze radio-
logiche.

Art. 918.

Il numero massimo di specializzandi che possono
essere ammessi alla scuola, tenuto conto delle capacita©
formative di cui al predetto art. 918, e© determinato in 8
per ciascun anno di corso, per un totale di 32 specializ-
zandi.
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Tabella A -Aree di addestramento professionalizzante e
relativi settori scientifico-disciplinari.

1 - Area della fisica, della tecnologia e delle tecniche
di impiego degli strumenti della radioterapia e della
informatica.

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire cono-
scenze sulle sorgenti di radiazioni e sulle basi fisiche
della radioterapia, sulle procedure di dosimetria dei
fasci di radiazioni, sulle attrezzature per radioterapia
esterna e per brachiterapia, sulle attrezzature per la
simulazione, sulle tecniche di trattamento con tali
attrezzature, sui sistemi per il calcolo della dose, sulle
procedure di controllo di qualita© , sulle procedure di
radioprotezione.

Settori: B01B Fisica medica, E10X Biofisica medica,
F18X Diagnostica per immagini e radioterapia, F22C
Medicina del lavoro, K05B Informatica, K06X Bioin-
gegneria.

2 - Area della radiobiologia e della radioprotezioni-
stica.

Obiettivo: lo specializzando deve approfondire le
conoscenze sui meccanismi di azione delle radiazioni
sulle popolazioni cellulari, sulla risposta tumorale alle
radiazioni, sugli effetti precoci e tardivi sui vari tessuti
ed organi, sugli indicatori della risposta biologica alle
radiazioni, sui criteri di radioprotezione dei lavoratori
e della popolazione.

Settori: Fl8X Diagnostica per immagini e radiotera-
pia, F04A Patologia generale, F06A Anatomia patolo-
gica, F22A Igiene generale ed applicata, F22B Medi-
cina legale.

3 - Area della diagnostica per immagini e di rappre-
sentazione dei tumori con le tecniche di immagini.

Obiettivo: lo specializzando deve raggiungere un
grado di conoscenze adeguato ad interpretare corretta-
mente le immagini per formulare un giudizio clinico
autonomo e procedere alla simulazione ed alla prepara-
zione dei piani di trattamento.

Settori: Fl8X Diagnostica per immagini e radiotera-
pia, B0lB Fisica medica, K05B Informatica.

4 - Area dell'oncologia generale.

Obiettivo: lo specializzando deve approfondire le
conoscenze sulla biologia del cancro, sulle misure di
prevenzione primaria e secondaria, sulla istopatologia
dei tumori, sui metodi di classificazione e sui fattori
prognostici.

Settori: F04A Patologia generale, F04B Patologia
clinica, F06A Anatomia patologica, F22A Igiene gene-
rale ed applicata.

5 - Area della oncologia clinica.

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le cono-
scenze adeguate sui sintomi e sui quadri clinici delle
malattie neoplastiche, sul ruolo generale della terapia
oncologica della chirurgia, della radioterapia, della
terapia medica (chemioterapia, ormonoterapia e altre
terapie) e della loro integrazione sulle terapie di sup-
porto e di assistenza al malato terminale.

Settori: F08A Chirurgia generale, F04C Oncologia
medica, F18X Diagnostica per immagini e radiotera-
pia, F2l Anestesiologia, F07A Medicina interna, E07X
Farmacologia.

6 - Area di radioterapia clinica.

Obiettivo: lo specializzando, sulla base delle cono-
scenze dei risultati delle varie metodiche, deve essere in
grado di definire la impostazione clinica del tratta-
mento radioterapico in un quadro generale a carattere
interdisciplinare; deve essere in grado di eseguire le
varie fasi della procedura radioterapica (simulazione,
planning, verifica) sia con radioterapia esterna che
con brachiterapia e di programmare ed effettuare il fol-
low up del paziente.

Settori: Fl8X Diagnostica per immagini e radiotera-
pia, F06A Anatomia patologica, F04C Oncologia
medica, F08A Chirurgia generale, F07A Medicina
interna.

Tabella B - Standard complessivo di addestramento
professionalizzante.

Lo specializzando per essere ammesso all'esame
finale di diploma deve avere:

frequentato per 2 annualita© il reparto di degenza;

frequentato per 1 annualita© il reparto di brachite-
rapia;

frequentato per l annualita© i reparti di radioterapia
da fasci esterni, dosimetria e piani di trattamento.

a) Reparti di degenza.

Lo specializzando deve partecipare all'attivita© cli-
nica, dalla visita iniziale alla revisione della documen-
tazione esistente, alla sua integrazione ed alla discus-
sione dell'impostazione diagnostica e le decisioni tera-
peutiche.

Deve inoltre partecipare alla revisione della docu-
mentazione proveniente dai reparti di radioterapia
esterna, brachiterapia, dosimetria e sezione di piani di
trattamento e deve partecipare alla valutazione della
documentazione di diagnostica per immagini (radiodia-
gnostica tradizionale, ecografia, TC, RM), con riferi-
mento all'anatomia ed alla morfologia oncologica.

Lo specializzando deve seguire l'evoluzione della
malattia dei singoli casi, in dipendenza di processi di
regressione della malattia e di eventuale comparsa di
fenomeni secondari o di complicanze.

Lo specializzando deve aver eseguito personalmente
almeno 50 casi clinici relativi a pazienti ricoverati.

b) Reparto di brachiterapia.

Lo specializzando deve partecipare all'attivita© clinica
relativa ai procedimenti di brachiterapia interstiziale e
all'evoluzione della malattia a seguito dei provvedi-
menti terapeutici adottati a partecipare all'eventuale
comparsa dei fenomeni secondari e di complicanze.
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Lo specializzando deve inoltre partecipare alla
discussione sul significato della documentazione di dia-
gnostica per immagini. Lo specializzando deve aver
eseguito, su almeno 50 pazienti, procedure di brachite-
rapia interstiziale, con brachiterapia endocavitaria e
con terapia radiometabolica, di regola in collabora-
zione con il medico nucleare che ne ha la competenza.

c) Reparti di radioterapia da fasci esterni, dosi-
metria e piani di trattamento.

Lo specializzando deve aver partecipato attivamente
a tutte le fasi di preparazione e di esecuzione di un trat-
tamento radioterapico da fasci esterni, sia su pazienti
ricoverati che ambulatoriali, con le tecniche relative a:

acceleratori lineari e telecobaltoterapia per le irra-
diazioni con fasci esterni;

simulatore universale per le immagini (radiodia-
gnostica tradizionale, ecografia, TC, RM);

sezioni TC e RM per la definizione, comparsa di
recidive e danni iatrogeni;

reparto di calcolo per la complicazione dei piani di
trattamento individuale;

officina meccanica per la produzione automatica
di modelli di schermatura sagomata personalizzata;

laboratorio di dosimetria, per il controllo e la tara-
tura dei fasci di radiazioni.

d) Lo specializzando dovra© aver eseguito perso-
nalmente l'espletamento dei compiti affidatigli su
almeno:

25 pazienti trattati con radioterapia da fasci
esterni;

25 pazienti gia© trattati, esaminati per controllo con
l'impiego di immagini diagnostiche;

10 pazienti studiati con il simulatore universale;

10 pazienti con volume di irradiazione definiti su
documenti TC e RM;

10 studi su calcolatore di piani di trattamento indi-
viduale;

10 modelli di schermatura sagomata personaliz-
zata;

10 controlli dosimetrici di un fascio di radiazioni
da sorgente esterna.

Infine lo specializzando deve aver partecipato alla
conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica,
di almeno 3 sperimentazioni cliniche controllate.

Nel regolamento della scuola verranno eventual-
mente specificate le diverse tipologie dei diversi atti cli-
nici ed il relativo peso specifico.

Scuola di specializzazione

in scienza dell'alimentazione

Art. 919.

La scuola di specializzazione in scienza dell'alimen-
tazione risponde alle norme generali delle scuole di spe-
cializzazione dell'area medica.

Art. 920.

La scuola ha lo scopo di approfondire sul piano
scientifico le conoscenze di coloro che si dedicano allo
studio della scienza dell'alimentazione circa la nutri-
zione umana in condizioni fisiologiche, la nutrizione
clinica, gli aspetti igienici, ecologici, tecnologici ed
economico-sociali dell'alimentazione, nonchë di fornire
sul piano tecnico una preparazione pratica specifica.

Art. 921.

La scuola di specializzazione in scienza dell'alimen-
tazione si articola nei seguenti indirizzi:

indirizzo di nutrizione clinica;

indirizzo di nutrizione applicata, per laureati in
scienze biologiche e farmacia;

indirizzo tecnologico alimentare, per laureati in
chimica, medicina veterinaria, chimica e tecnologia far-
maceutica, scienze delle preparazioni alimentari.

Art. 922.

Il corso ha la durata di 4 anni.

Art. 923.

Concorrono al funzionamento della scuola le strut-
ture del dipartimento di chimica e biochimica medica
della facolta© di medicina e chirurgia e quelle del S.S.N.
individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6,
comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992 ed il rela-
tivo personale universitario appartenente ai settori
scientifico-disciplinari di cui alla tabella A e quello diri-
gente del S.S.N. delle corrispondenti aree funzionali e
discipline.

Sede amministrativa e© ubicata presso il dipartimento
di chimica e biochimica medica.

Art. 924.

Il numero massimo degli specializzandi che possono
essere ammessi e© di:

8 indirizzo di nutrizione clinica;

10 indirizzo di nutrizione applicata;

2 indirizzo tecnologico alimentare.

Tabella A -Aree di addestramento professionalizzante e
relativi settori scientifico-disciplinari.

Area propedeutica (comune ai tre indirizzi della
scuola).

Gli specializzandi del primo anno dei tre indirizzi
dovranno aggiornare le conoscenze di biochimica, di
statistica e di igiene in funzione di una specifica appli-
cazione ai problemi della nutrizione.
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La biochimica della nutrizione consentira© allo spe-
cializzando di affrontare lo studio dell'organismo come
un complesso omeostatico che si avvale di meccanismi
di regolazione enzimatica e ormonali influenzati anche
dallo stato di nutrizione delle cellule.

La chimica degli alimenti consentira© allo specializ-
zando di conoscere le proprieta© strutturali e la reattivita©
chimica dei nutrienti, cos|© come la composizione degli
alimenti in nutrienti, antinutrienti, non nutrienti e le
eventuali modificazioni che possono intervenire a
carico di questi composti durante i processi tecnologici.

La statistica applicata alla nutrizione consentira© allo
specializzando di utilizzare gli elementi di base delle
statistiche descrittive, delle leggi delle probabilita© , di
quelle del campionamento e della inferenza statistica.

L'igiene degli alimenti consentira© allo specializzando
di acquisire le metodologie di identificazione delle
malattie trasmissibili con gli alimenti e la legislazione
necessaria per la loro prevenzione e controllo.

Considerando l'importanza che l'industria alimen-
tare assume nei consumi alimentari della popolazione,
lo studente del primo anno dei tre indirizzi dovra© cono-
scere le principali operazioni unitarie cui gli alimenti
sono sottoposti in modo da essere in grado di valutare
le modificazioni della qualita© nutrizionale degli ali-
menti indotte da tali operazioni.

Indirizzo di nutrizione clinica (NC)

1 - Area di fisiopatologia della nutrizione umana.

Obiettivo: lo specializzando dovra© saper definire i
bisogni dell'uomo e della popolazione in energia e
nutrienti; dovra© conoscere le basi biochimiche dei pro-
cessi dismetabolici la cui terapia si avvale del tratta-
mento dietetico e individuare le condizioni che provo-
cano disordini congeniti o acquisiti del metabolismo
del glucosio, degli aminoacidi, degli acidi grassi, delle
basi azotate e del metabolismo minerale; nonchë pato-
logie dovute a errori metabolici legati alla eritropoiesi.

Settori: E05B Biochimica clinica, E06A Fisiologia
umana, E06B Alimentazione e nutrizione umana,
F04A Patologia generale, F07A Medicina interna,
E07X Farmacologia.

2 - Area epidemiologica.

Obiettivo: lo specializzando dovra© aggiornare le sue
conoscenze in epidemiologia generale ed acquisire
quelle conoscenze che gli permettano di preparare un
protocollo sperimentale per uno studio specifico di epi-
demiologia della nutrizione ed interpretarne successi-
vamente i risultati.

Settori: F01X Statistica medica, F22A Igiene gene-
rale e applicata, S0lB Statistica per la ricerca sperimen-
tale.

3 - Area di nutrizione clinica dell'adulto.

Obiettivo: lo specializzando dovra© conoscere signifi-
cato e modalita© dietoterapiche in ausilio della cura delle
patologie gastrointestinali, epatobiliari, renali, pan-
creatiche e cardiocircolatorie. Dovra© conoscere la die-
toterapia della carenza di ferro (anche in gravidanza),

la dietetica della gestante, della nutrice e dell'anziano.
La dietoterapia del sovrappeso corporeo, dell'obesita© e
delle magrezze patologiche.

Settori: F07AMedicina interna, F07D Gastroentero-
logia, F07E Endocrinologia, F08A Chirurgia generale,
F20X Ginecologia e ostetricia, F23C Scienze infermie-
ristiche ostetrico-ginecologiche, M11E Psicologia cli-
nica.

4 - Area di nutrizione clinica dell'eta© evolutiva.

Obiettivo: lo specializzando dovra© conoscere e saper
applicare i concetti di base dell'alimentazione nel primo
anno di vita (allattamento al seno, allattamento artifi-
ciale, divezzamento) e quelli dell'alimentazione dal
secondo anno di vita alla adolescenza con particolare
riguardo per gli aspetti che si riferiscono al ruolo che
svolge l'attivita© fisica sui bisogni in energia in eta© evolu-
tiva ed in particolare l'attivita© sportiva non agonistica
nel periodo scolastico.

Lo specializzando dovra© anche conoscere gli aspetti
teorici e la pratica clinica del recupero dei deficit nutri-
zionali in eta© evolutiva e le modalita© di intervento nelle
sindromi da malassorbimento.

Settori: F07A Medicina interna, F08A Chirurgia
generale, F19A Pediatria generale specialistica, F23B
Scienze infermieristiche pediatriche.

5 - Area dell'organizzazione dei servizi dietetici ospeda-
lieri.

Obiettivo: lo specializzando dovra© conoscere finalita© ,
strutture e modello organizzativo del servizio dietetico
ospedaliero, la dieta del paziente ospedalizzato, l'ali-
mentazione artificiale del paziente ospedalizzato, le
interferenze tra farmaci ed alimentazione, il day-
hospital e l'ambulatorio specializzato. Egli dovra© anche
conoscere il ruolo del servizio dietetico ospedaliero nel
territorio e l'assistenza dietoterapica domiciliare.

Settori: F22A Igiene generale e applicata, F22E
Scienze tecniche dietetiche applicate, F23A Scienze
infermieristiche generali e cliniche.

Indirizzo di nutrizione applicata (NA)

1 - Area di statistica dei consumi alimentari.

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere e sapere
applicare le conoscenze fondamentali per il rilevamento
statistico dei consumi alimentari nella popolazione e
quelle per il trattamento, l'elaborazione e l'interpreta-
zione nutrizionale ed economica dei risultati. Una par-
ticolare attenzione sara© data all'analisi dei dati
mediante l'impiego dell'informatica.

Settori: C01B Chimica merceologica, F01X Statistica
medica, S01B Statistica per la ricerca sperimentale.

2 - Area di dietologia fisiologica.

Obiettivo: lo specializzando dovra© apprendere il
ruolo degli alimenti nel soddisfare i bisogni in energia
e nutrienti dell'uomo a partire dalle abitudini alimen-
tari delle popolazioni e dovra© apprendere a comporre
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regimi alimentari normali fisiologici mediante l'uso
delle tabelle di composizione degli alimenti basandosi,
altres|© , sulle conoscenze propedeutiche di chimica degli
alimenti e di tecnologie alimentari per valutare l'in-
fluenza eventuale di queste ultime sulla qualita© nutri-
zionale dei regimi composti.

Settori: C09X Chimica bromatologica, E04A Fisio-
logia generale, E05A Biochimica, E06B Alimentazione
e nutrizione umana, F23E Scienze tecniche dietetiche
applicate.

3 - Area della sorveglianza alimentare della popolazione
e degli interventi alimentari.

Obiettivo: lo specializzando dovra© conoscere le meto-
dologie e le procedure per fornire mediante gli studi
sui consumi alimentari, le informazioni necessarie per
l'analisi delle cause e dei fattori associati che determi-
nano problemi nutrizionali nelle popolazioni e seguirne
la loro evoluzione. Lo specializzando dovra© anche
apprendere a formulare ed eseguire interventi alimen-
tari di carattere sociale.

Settori: E06B Alimentazione e nutrizione umana,
F0lX Statistica medica, F22A Igiene generale e appli-
cata, S01B Statistica per la ricerca sperimentale.

4 - Area della qualita© nutrizionale degli alimenti.

Obiettivo: partendo dalla biochimica delle classi di
composti di interesse nutrizionale (aminoacidi, acidi
grassi, saccaridi, ecc.) e dalla loro biodisponibilita© in
funzione dei vari componenti del regime alimentare, lo
specializzando dovra© sapere definire il valore nutrizio-
nale degli alimenti in riferimento al fabbisogno di
nutrienti.

Settori: E04A Fisiologia generale, E05A Biochimica,
E06A Fisiologia umana, E06B Alimentazione e nutri-
zione umana, F22A Igiene generale e applicata.

5 - Area dell'educazione e dell'informazione alimentare.

Obiettivo: lo specializzando dovra© conoscere gli ele-
menti delle tecniche della comunicazione di massa in
materia di alimentazione e nutrizione. Egli dovra© anche
essere capace di definire gli obiettivi e i programmi del-
l'informazione alimentare in relazione all'organizza-
zione sociale a cui essa si riferisce e compiere un'analisi
dei progetti delle comunicazioni di massa applicate
all'informazione alimentare e saperne valutare i risul-
tati.

Settori: E06A Fisiologia umana, E06B Alimenta-
zione e nutrizione umana.

Indirizzo tecnologico alimentare (TA)

1 - Area di chimica degli alimenti.

Obiettivo: mediante l'apprendimento dei metodi di
analisi dei principali componenti alimentari e delle
principali metodologie dell'analisi chimica strumentale,
lo specializzando dovra© essere capace di eseguire l'ana-
lisi e il controllo dei prodotti alimentari.

Settori: C01A Chimica analitica, C01B Chimica mer-
ceologica, C09X Chimica bromatologica, E05A Biochi-
mica.

2 - Area della qualita© nutrizionale e sensoriale degli ali-
menti e della loro sicurezza d'uso.

Obiettivo: lo specializzando dovra© saper definire il
ruolo nutrizionale degli alimenti a partire dalla loro
composizione chimica e dalla biodisponibilita© dei
nutrienti in essi presenti e dovra© sapere delineare un
indirizzo igienico sanitario preventivo e di controllo
attraverso la valutazione dei contaminanti volontari e
involontari in essi presenti. Allo scopo di condurre una
valutazione quanto piu© completa possibile, della qua-
lita© totale di un alimento, lo specializzando dovra© anche
essere capace di compiere rilevamenti sulle proprieta©
organolettiche degli alimenti e sulla loro comodita©
d'uso.

Settori: E04A Fisiologia generale, E05A Biochimica,
E06B Alimentazione e nutrizione umana, F22A Igiene
generale e applicata.

3 - Area delle operazioni unitarie delle tecnologie ali-
mentari.

Obiettivo: lo specializzando dovra© conoscere i prin-
cipi delle tecnologie che hanno importanza nelle indu-
strie alimentari attraverso un esame degli aspetti teorici
delle operazioni unitarie e la descrizione per ciascuna
operazione degli impianti industriali disponibili con i
differenti campi di applicazione. In tale modo lo specia-
lizzando dovra© avere la capacita© di fare delle scelte pro-
gettuali in funzione delle ipotesi di lavoro collegate al
tipo di alimento da trattare, alla capacita© produttiva,
ai fattori economici e alla qualita© del prodotto finito.

Settori: E12X Microbiologia generale, G08A Scienza
e tecnologia dei prodotti alimentari, G08B Chimica
industriale e tecnologica.

4 - Area dei processi tecnologici.

Obiettivo: lo specializzando dovra© conoscere i pro-
cessi produttivi nei principali settori agro-alimentari
(cereali, materie grasse, lattiero casearie, carni e pesci,
bevande alcoliche) con analisi critica delle diverse solu-
zioni adottate in modo da essere in grado di fare una
valutazione di funzione dei principali parametri quali-
tativi biologici presenti nelle altre aree. Lo specializ-
zando dovra© anche conoscere i principi biologici appli-
cabili alle biotecnologie con particolare riguardo per i
processi fermentativi per la produzione di acidi organici
e per la produzione ed applicazione di enzimi per il
recupero di nutrienti da sottoprodotti agro-alimentari.

Settori: C10X Chimica e biotecnologia delle fermen-
tazioni, G09B Nutrizione e alimentazione animale,
I15C Impianti chimici, I15F Ingegneria chimica biotec-
nologica.

ö 40 ö

31-12-1998 GAZZETTAUFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 304



Tabella B - Standard complessivo di addestramento
professionalizzante.

C1 - Indirizzo di nutrizione clinica.

Lo specializzando per essere ammesso all'esame
finale di diploma in scienza dell'alimentazione nell'indi-
rizzo di nutrizione clinica deve:

avere svolto almeno 20 valutazioni di composi-
zione corporea con metodo antropometrico e mediante
impedenziometria bioelettrica;

avere svolto almeno 50 test diagnostici dinamici e
funzionali nell'area della nutrizione clinica dell'adulto
e dell'individuo in eta© evolutiva;

avere preparato almeno un protocollo di studio di
epidemiologia della nutrizione;

avere posizionato almeno 10 volte il sondino
naso-gola e la cannula in vena periferica per l'alimenta-
zione artificiale;

avere effettuato almeno 10 bilanci di azoto in
pazienti ospedalizzati.

Costituiscono attivita© di perfezionamento opzionali
(obbligatorie almeno due su tre):

a) nutrizione artificiale: avere acquisito espe-
rienza sulle procedure che si eseguono nella nutrizione
enterale e parenterale e nell'allestimento delle sacche
contenenti i liquidi nutritivi da somministrare al
paziente e nella gestione del sistema di infusione per
un periodo non inferiore ad un semestre;

b) nutrizione clinica nella patologia del metaboli-
smo: avere frequentato per un periodo non inferiore ad
un semestre un reparto di medicina generale, parteci-
pando attivamente alla gestione clinica di pazienti
affetti da patologie di carattere metabolico (diabete,
dislipidemie, etc..) la cui terapia si avvale di tratta-
mento dietetico);

c) nutrizione clinica nella patologia dei deficit
nutrizionali, avere partecipato in Italia o nei Paesi in
via di sviluppo al recupero nutrizionale di soggetti
affetti da malattie da carenza e/o eccesso energetico,
proteico e vitaminico per un periodo non inferiore ad
un semestre.

C2 - Indirizzo di nutrizione applicata.

Lo specializzando per essere ammesso all'esame
finale di diploma in scienza dell'alimentazione nell'indi-
rizzo di nutrizione applicata, deve:

avere gestito una banca dati di carattere nutrizio-
nale su computer;

avere eseguito per almeno 15 alimenti un'analisi
chimica centesimale di nutrienti comprendente lipidi,
protidi, fibre, vitamine A, Bl, B2, PP, calcio, ferro;

avere preparato almeno 30 schemi dietetici riferen-
tisi a comunita© di sesso e eta© differenti;

avere effettuato almeno 50 esami antropometrici
su individui in eta© evolutiva e avere valutato con oppor-
tune tabelle, il livello di accrescimento;

avere effettuato, almeno su 10 campioni di ali-
menti, analisi chimiche che prevedano l'utilizzazione di
HPLC e gascromatografo.

Costituiscono attivita© di perfezionamento opzionali
(obbligatorie almeno due sulle tre previste):

1) statistica dei consumi alimentari: avere acqui-
sito mediante soggiorno di studio di almeno un seme-
stre in una unita© di informatica e di statistica, cono-
scenze avanzate sulle principali metodologie di elabora-
zione di dati sui consumi alimentari della popolazione;

2) biochimica della nutrizione: avere frequentato
per almeno un semestre un istituto di ricerca dove si
effettuano studi sui principali meccanismi biochimici
della nutrizione e dimostrare di avere acquisito cono-
scenze avanzate sulle principali tecniche utilizzate;

3) dietetica delle comunita© : avere partecipato per
almeno un semestre alle attivita© di alimentazione di
comunita© e dimostrare di avere acquisito conoscenze
avanzate sulla definizione delle tabelle dietetiche, sui
metodi di controllo della qualita© igienica e nutrizionale
degli alimenti utilizzati, sui metodi di gestione della
refezione e sulle valutazioni antropometriche dello
stato di nutrizione degli utenti della refezione comuni-
taria.

C3 - Indirizzo tecnologico alimentare.

Lo specializzando per essere ammesso all'esame
finale di diploma in scienza dell'alimentazione nell'indi-
rizzo tecnologico alimentare, deve:

avere effettuato su almeno 15 alimenti l'analisi chi-
mica degli acidi grassi e degli aminoacidi dimostrando
di conoscere a fondo la strumentazione analitica di
base e quella specifica;

avere effettuato per almeno 90 giorni un soggiorno
di studio presso un'industria di trasformazione di pro-
dotti di origine animale (carni, pesci, prodotti lattiero-
caseari);

avere effettuato per almeno 90 giorni un soggiorno
di studio presso un'industria di trasformazione di pro-
dotti di origine vegetale.

Costituiscono attivita© di perfezionamento opzionali
(obbligatorie almeno due sulle tre previste):

1) analisi chimica degli alimenti: avere acquisito
mediante soggiorno di studio di almeno un semestre in
un istituto di ricerca, una solida esperienza sui princi-
pali metodi di analisi chimica correntemente utilizzati
per l'analisi chimica dei prodotti alimentari (nutrienti e
sostanze xenobiotiche);

2) tecnologia dell'industria alimentare: avere
acquisito mediante soggiorno di studio di almeno un
semestre in industrie alimentari, una conoscenza
approfondita sulle principali operazioni unitarie di tra-
sformazione, sulla gestione tecnica della strumenta-
zione e sul controllo di qualita© dei prodotti;

3) biotecnologie alimentari: avere acquisito
mediante soggiorno di studio di almeno un semestre in
istituti di ricerche e industrie alimentari sia le tecniche
e le procedure della fermentazione alcolica (produzione
di vino, birra ed etanolo) e della fermentazione dei pro-
dotti lattiero-caseari, che quelle per lo studio, il ricono-
scimento e il miglioramento dei ceppi produttivi.
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Scuola di specializzazione in endocrinologia

e malattie del ricambio

(seconda scuola)

Art. 925.

La seconda scuola di specializzazione in endocrino-
logia e malattie del ricambio risponde alle norme gene-
rali delle scuole di specializzazione dell'area medica.

Art. 926.

La scuola ha lo scopo di formare medici specialistici
nel settore professionale dell'endocrinologia clinica e
delle malattie del ricambio. La scuola di specializza-
zione in endocrinologia e malattie del ricambio e© arti-
colata in indirizzi alternativi di:

endocrinologia;

diabetologia e malattie del ricambio;

andrologia.

Art. 927.

La scuola rilascia il titolo di specialista in endocrino-
logia e malattie del ricambio.

Art. 928.

Il corso ha la durata di cinque anni

Art. 929.

La sede amministrativa della scuola e© presso l'istituto
di scienze endocrine.

Concorrono al funzionamento della scuola i diparti-
menti e gli istituti della facolta© di medicina e chirurgia
e quelle del S.S.N. individuate nei protocolli d'intesa di
cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo
n. 502/1992 ed il relativo personale universitario appar-
tenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla
tabella A e quello dirigente del S.S.N. delle corrispon-
denti aree funzionali e discipline.

Art. 930.

Il numero massimo degli specializzandi che possono
essere ammessi alla scuola, tenuto conto delle capacita©
formative delle strutture di cui all'art. 931, e© determi-
nato in otto per ciascun anno di corso, per un totale di
quaranta.

Tabella A - Aree di addestramento professionalizzante e
relativi settori scientifico-disciplinari.

A - Area della propedeutica e fisiopatologica generale.

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le cono-
scenze fondamentali di anatomo-fisiologia, embriolo-
gia del sistema endocrino metabolico, di biochimica
degli ormoni e del metabolismo intermedio, di genetica,
dei meccanismi che determinano lo sviluppo delle
malattie endocrine, andrologiche e metaboliche e la
patogenesi delle complicanze, nonchë acquisire le basi

biologiche per l'apprendimento della metodologia di
laboratorio, della clinica e della terapia endocrino-
metabolica.

Settori: E09A Anatomia umana; E09B Istologia;
E05A Biochimica; E06A Fisiologia umana; F03X
Genetica medica; F04A Patologia generale; F07E
Endocrinologia.

B - Area della medicina generale.

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le cono-
scenze fondamentali di fisiopatologia dei diversi organi
ed apparati, le conoscenze teoriche e pratiche necessa-
rie per il riconoscimento delle principali malattie che
riguardano i diversi sistemi dell'organismo, le cono-
scenze teoriche dei principali settori di diagnostica stru-
mentale e di laboratorio relativi alle suddette malattie;
deve acquisire inoltre la capacita© di valutazione delle
connessioni ed influenze interristiche.

Settori: F07A Medicina interna; F07B Malattie del-
l'apparato respiratorio; F07C Malattie dell'apparato
cardiovascolare; F07D Gastroenterologia; F07F
Nefrologia; F07G Malattie del sangue; F07H Reuma-
tologia.

C - Area del laboratorio e diagnostica endocrinolo-
gica, andrologica e metabolica.

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le fonda-
mentali conoscenze teoriche e tecniche dei settori di
laboratorio applicati all'endocrinologia e al metaboli-
smo, con particolare riguardo agli aspetti di biochimica
clinica, di dosaggi ormonali e dei metaboliti, della citoi-
stologia ed alla diagnostica per immagini.

Settori: E05B Biochimica clinica; F04B Patologia cli-
nica; F06A Anatomia patologica; F07E Endocrinolo-
gia; F18X Diagnostica per immagini e radioterapia;
F12A Neuroradiologia.

D - Area clinica di endocrinologia, andrologia e
malattie metaboliche.

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le fonda-
mentali conoscenze teoriche e tecniche necessarie per
la valutazione epidemiologica e per la prevenzione, dia-
gnosi e terapia delle malattie del sistema endocrino
(inclusi endocrinologia dell'eta© infantile e della
puberta© , tumori endocrini ed endocrino-dipendenti,
patologia endocrina dell'eta© avanzata ed endocrinolo-
gia della riproduzione umana) delle malattie andrologi-
che (inclusi: disturbi della funzione erettile, prevenzione
e cura dell'infertilita© di coppia e tecniche relative alla
fecondazione assistita) e delle malattie del metabolismo
(inclusi forme dismetaboliche congenite, diabete infan-
tile, prevenzione e cura delle complicanze croniche del
diabete mellito, obesita© , dislipidemie e patologia meta-
bolica dell'osso).

Settori: F07E Endocrinologia, con la collaborazione
di: E07X Farmacologia; F12A Neuroradiologia; F18X
Diagnostica per immagini e radioterapia; F19A Pedia-
tria generale e specialistica; F20X Ginecologia ed oste-
tricia.
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E - Area dell'emergenze endocrine e metaboliche.

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le cono-
scenze teoriche e la pratica clinica necessarie a preve-
nire, riconoscere e trattare le principali patologie che
costituiscono condizioni di emergenza endocrina e
metabolica.

Settori: F07E Endocrinologia; F21X Anestesiologia;
F07A Medicina interna.

F1- Area di fisiopatologia endocrina avanzata.

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le cono-
scenze relative alle possibili applicazioni alle malattie
endocrine congenite ed acquisite in termini clinici (pre-
ventivi, diagnostici e terapeutici) delle piu© recenti
acquisizioni biotecnologiche.

Settori: F03X Genetica medica; F04A Patologia
generale; F07E Endocrinologia.

F2 - Area di endocrinologia dell'eta© infantile e della
puberta© .

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le cono-
scenze teoriche ed esperienza pratica relativa agli
aspetti endocrini e metabolici delle patologie dell'eta©
infantile incluse le forme disendocrine e diemetaboliche
congenite, neonatali, dell'infanzia e dell'adolescenza,
l'utilizzo di parametri auxologici e di idonee procedure
diagnostiche e terapeutiche e la valutazione degli
aspetti piscosociali.

Settori: F07E Endocrinologia con la collaborazione
di: F19A Pediatria generale e specialistica.

F3 - Area di endocrinologia della riproduzione
umana.

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire cono-
scenze teoriche ed esperienza pratica relativa alle alte-
razioni endocrine responsabili dei difetti maschili e
femminili dell'attivita© riproduttiva, inclusi gli aspetti
genetici, infettivi, disindocrini, dismetabolici dell'infer-
tilita© di coppia, l'applicazione delle relative tecniche
diagnostiche, i trattamenti plurispecialistici inclusa la
fecondazione assistita e gli aspetti psico-sociali.

Settori: F07E Endocrinologia con la collaborazione
di: F20X Ginecologia e ostetricia.

F4 - Patologia neoplastica delle ghiandole endocrine e
dei tumori ormono-dipendenti.

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire cono-
scenze teoriche ed esperienza pratica relativa alla pre-
venzione, diagnostica e terapia della patologia tumo-
rale delle ghiandole endocrine e dei tumori ormono-
dipendenti, incluse le terapie sostitutive e quelle con
antagonisti ormonali e la valutazione degli aspetti psi-
cosociali e di qualita© della vita del paziente oncologico.

Settori: F07E Endocrinologia con la collaborazione
di: F04A Patologia generale; F07A Medicina interna.

Area F5 - Fisiopatologia andrologica avanzata.

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le cono-
scenze relative alle possibili applicazioni alle malattie
andrologiche congenite ed acquisite in termini clinici
(preventivi, diagnostici e terapeutici) delle piu© recenti
acquisizioni biotecnologiche.

Settori: F04A Patologia generale; F03X Genetica
medica; F07E Endocrinologia e malattie del ricambio.

Area F6 - Andrologia funzionale sessuologica.

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le cono-
scenze teoriche e l'esperienza pratica relativa alle alte-
razioni ormonali congenite ed acquisite, vascolari, neu-
rologiche e psicogene responsabili dei difetti primitivi e
secondari della funzione erettile, inclusa l'applicazione
delle relative tecniche diagnostiche e dei vari tipi di trat-
tamento ormonale e farmacologico.

Settori: F07E Endocrinologia con la collaborazione
di: F18X Diagnostica per immagini e radioterapia:
F11B Neurologia; F11A Psichiatria.

Area F7 - Obesita© e patologia legata a disturbi della
nutrizione.

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire cono-
scenze teoriche e pratiche relative alla epidemiologia,
alla prevenzione, diagnostica differenziale, terapia
inclusa quella educativa delle diverse forme di obesita©
e magrezze, inclusi gli aspetti interdisciplinari delle
complicanze relative a queste patologie e gli aspetti
psico-sociali di questi pazienti.

Settori: F07E Endocrinologia; F07A Medicina
interna; F11A Psichiatria.

Area F8 - Fisiopatologia metabolica avanzata.

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le cono-
scenze relative alle possibili applicazioni alle malattie
metaboliche congenite ed acquisite in termini clinici
(preventivi, diagnostici e terapeutici) delle piu© recenti
acquisizioni biotecnologiche.

Settori: F04A Patologia generale; F03X Genetica
medica; F07E Endocrinologia.

Area F9 - Diabetologia.

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire cono-
scenze teoriche e pratiche relative alla epidemiologia
ed alla prevenzione primaria e secondaria, alla diagno-
stica e al trattamento delle varie forme del diabete mel-
lito, incluso il diabete infantile ed il diabete in gravi-
danza ed alla prevenzione, diagnostica e trattamento
pluridisciplinare dei fattori di rischio e delle compli-
canze croniche del diabete (oculari, nefiologiche, car-
diovascolari, ecc.) inclusi gli aspetti psico-sociali di
questi pazienti.

Settori: F07E Endocrinologia con la collaborazione
di: F07A Medicina interna; F07F Nefrologia; F07C
Malattie dell'apparato cardiovascolare; F11B Neurolo-
gia; F14X Malattie dell'apparato visivo; F18X Diagno-
stica per immagini e radioterapia; F11A Psichiatria.
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Area F10 - Patologia del metabolismo lipidico.

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire cono-
scenze teoriche e pratiche relative alla epidemiologia,
alla prevenzione, alla diagnostica differenziale ed alla
terapia della patologia del metabolismo lipidico, ai fat-
tori di rischio ed alla terapia dell'aterosclerosi e delle
patologie ad essa correlate.

Settori: FO7E Endocrinologia; F07A Medicina
interna; F07C Malattie dell'apparato cardiovascolare.

Tabella B - Standard complessivo di addestramento
professionalizzante.

Lo specializzando per essere ammesso all'esame di
diploma deve:

1) aver seguito personalmente in reparto:

60 pazienti degenti per endocrinopatie e con
patologie endocrine neoplastiche curandone personal-
mente l'impostazione diagnostica, la fase terapeutica e
quella dei controlli a breve medio termine;

50 pazienti degenti per diabete mellito tipo 1 e 2,
iperlipemia, obesita© , partecipando direttamente oltre
che alla impostazione diagnostica e terapeutica anche
all'educazione del paziente ed alla programmazione ed
esecuzione dei controlli a breve e medio termine;

30 pazienti degenti per patologie di tipo andro-
logico e con patologie neoplastiche androgeno-dipen-
denti curandone personalmente l'impostazione diagno-
stica, la fase terapeutica e quella dei controlli a breve e
medio termine.

2) aver frequentato ambulatori e day ospital nei
seguenti settori:

endocrinologia (compresa l'andrologia): 250
ore;

diabetologia e patologia del metabolismo: 250
ore.

3) aver seguito personalmente, inclusa la fase di
valutazione delle necessita© del test, della sua esecuzione
e discussione ed interpretazione dei risultati:

almeno 100 test dinamici di funzione delle
ghiandole endocrine (tiroide, ipofisi, surrene, ecc);

almeno 100 test dinamici per lo studio della fun-
zione del pancreas endocrino e del metabolismo inter-
medio;

almeno 100 test di funzionalita© testicolare di cui
30 relativi alla funzione leydigiana e 70 relativi alla fun-
zione spermatogenetica.

4) aver seguito personalmente pazienti ricoverati
per urgenze endocrine e/o metaboliche ed anche con
patologie acute cardio e cerebro-vascolari e con patolo-
gie chirurgiche ostetriche, ecc., con una componente
fisiopatologica e clinica di interesse endocrino e/o
metabolico.

Lo standard di addestramento professionale deve
essere rivolto per almeno il 60% sulle patologie di tutte
le aree di indirizzo (F1-F10) e per la restante quota sulle
patologie specifiche relative all'indirizzo prescelto (aree
di indirizzo F1-F4, F7 per l'indirizzo in endocrinologia;
aree di indirizzo F3-F6 per l'indirizzo in Andrologia;
aree di indirizzo F7-F10 per l'indirizzo in malattie del
ricambio e diabetologia).

Infine, lo specializzando deve aver partecipato alla
conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica,
di almeno 3 sperimentazioni cliniche controllate.

Nel regolamento della scuola verranno eventual-
mente specificate le tipologie dei diversi interventi ed il
relativo peso specifico.

Scuola di specializzazione

in biochimica clinica

Art. 931.

La scuola di specializzazione in biochimica clinica
risponde alle norme generali delle scuole di specializza-
zione dell'area medica.

Art. 932.

La scuola ha lo scopo di formare specialisti nell'area
della diagnostica biochimico-clinica e nelle analisi
chimiche-tecnologiche, fornendo qualificazione profes-
sionale specifica nel suddetto settore e competenze nel-
l'organizzazione del laboratorio.

Art. 933.

La scuola rilascia il titolo di specialista in medicina
di laboratorio-biochimica clinica.

Sono previsti due indirizzi:

indirizzo diagnostico aperto ai laureati in medicina
e chirurgia;

indirizzo analitico-tecnologico aperto ai laureati in
altre discipline scientifiche (scienze biologiche, chimica,
farmacia, chimica e tecnologia farmaceutica, biotecno-
logie, medicina veterinaria).

Art. 934.

Il corso ha la durata di 4 anni.

Art. 935.

Concorrono al funzionamento della scuola le strut-
ture della facolta© di medicina e chirurgia e quelle del
S.S.N. individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6
comma 2 del decreto legislativo n. 502/1992 e il relativo
personale universitario appartenente ai settori
scientifico-disciplinari di cui alla tabella A e quello diri-
gente del S.S.N. delle corrispondenti aree funzionali e
discipline.
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La sede amministrativa della scuola e© presso il dipar-
timento di chimica e biochimica medica.

Art. 936.

Il numero massimo di iscrivibili alla scuola, tenuto
conto delle capacita© formative delle strutture di cui al
predetto art. 937, e© determinato in 25 per ciascun anno
di corso, per un totale di cento specializzandi.

Tabella A -Aree di addestramento professionalizzante e
relativi settori scientifico-disciplinari.

a) Area propedeutica biochimica e biometria.

Obiettivi: lo specializzando deve apprendere e appro-
fondire le conoscenze generali, anche di tipo metodolo-
gico, che utilizzera© per lo studio delle discipline e delle
applicazioni specialistiche.

Settori: F01X Statistica medica, E10X Biofisica,
E05A Biochimica, E05B Biochimica clinica, E04B Bio-
logia molecolare.

b) Area biochimica e genetica molecolare.

Obiettivi: lo specializzando deve apprendere e appro-
fondire le conoscenze generali anche di tipo metodolo-
gico di biochimica cellulare e molecolare, di genetica e
di genetica molecolare.

Settori: E04B Biologia molecolare, E05A Biochi-
mica, E05B Biochimica clinica, E11X Genetica, E13X
Biologia applicata, F03X Genetica medica.

c) Area biochimica analitico strumentale.

Obiettivi: lo specializzando deve apprendere e appro-
fondire le conoscenze di biochimica applicata, biochi-
mica analitica e deve affrontare lo studio delle strumen-
tazioni analitiche e biochimiche.

Settori: E05A Biochimica, E05B Biochimica clinica,
C01A Chimica analitica, C03X Chimica generale ed
inorganica, C07X Chimica farmaceutica.

d) Area metodologie e tecnologie di laboratorio.

Obiettivo: lo specializzando deve approfondire lo
studio delle metodologie e tecnologie utilizzate in
campo diagnostico di laboratorio con particolare
riguardo alle tematiche relative alla raccolta, conserva-
zione e trattamento dei materiali biologici, all'automa-
zione ed informatica in biochimica clinica, ed al con-
trollo di qualita© in medicina di laboratorio.

Settori: E05A Biochimica, E05B Biochimica clinica,
K05A Sistemi di elaborazione delle informazioni,
K06X Bioingegneria elettronica.

e) Area diagnostica molecolare a livello genico.

Obiettivo: lo specializzando deve conoscere le meto-
dologie di diagnostica genetica e molecolare delle
malattie ereditarie ed acquisite e quelle utilizzate in
campo medico-legale; deve inoltre approfondire le
conoscenze relative al supporto biotecnologico della
medicina di laboratorio nel campo della terapia genica.

Settori: F03X Genetica medica, E04B Biologia mole-
colare, E05A Biochimica, E05B Biochimica clinica,
E13X Biologia applicata, F22B Medicina legale.

f) Area biochimica clinica.

Obiettivo: lo specializzando deve affrontare lo studio
della biochimica e fisiopatologia delle principali altera-
zioni morbose con particolare riguardo alla diagnostica
di laboratorio nei vari settori della patologia ivi inclusi
gli aspetti analitici connessi con trattamenti farmacolo-
gici.

Settori: E05A Biochimica, E05B Biochimica clinica,
F04A Patologia generale, E07X Farmacologia, V30B
Kisiologia degli animali domestici, F22B Medicina
legale.

g) Area della biochimica clinica speciale.

Obiettivo: lo specializzando deve conoscere i principi
e le metodologie di laboratorio per la diagnosi biochi-
mica e il monitoraggio di specifiche patologie.

Settore: E05B Biochimica clinica.

h) Area organizzazione e gestione del laboratorio
diagnostico.

Obiettivo: lo specializzando deve approfondire le
tematiche relative alla gestione manageriale del labora-
torio diagnostico e della organizzazione del lavoro con
particolare riguardo ai problemi connessi con la pre-
venzione degli infortuni e norme di sicurezza ed ele-
menti di legislazione sanitaria.

Settori: E05B Biochimica clinica, F22A Igiene gene-
rale e applicata, P02A Economia aziendale, P02D
Organizzazione aziendale.

i) Area propedeutica alla patologia umana (indi-
rizzo analitico-tecnologico).

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le fonda-
mentali conoscenze inerenti i meccanismi fisiopatoge-
netici di organi e sistemi dell'uomo e delle relative pato-
logie umane.

Settori: E06A Fisiologia umana, F04A Patologia
generale.

l) Area chimico-analitico-strumentale (indirizzo
analitico-tecnologico).

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le cono-
scenze fondamentali di chimica-fisica biologica, di chi-
mica analitica e di chimica analitica clinica, nonchë le
conoscenze delle principali strumentazioni analitiche e
separative anche complesse.

Settori: C02X Chimica fisica, C03X Chimica gene-
rale e inorganica, E05A Biochimica, E05B Biochimica
clinica, C01A Chimica analitica, C07X Chimica farma-
ceutica.

m) Area integrazione diagnostica multidisciplinare
(indirizzo diagnostico).

Obiettivo: lo specializzando deve maturare cono-
scenze di base nei vari campi della diagnostica strumen-
tale, poter essere pronto ad affrontare un approccio alla
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diagnosi multidisciplinare integrale basato sui dati cli-
nici, di diagnostica per immagini e di diagnostica di
laboratorio.

Settori: E05B Biochimica clinica, F04B Patologia cli-
nica, F18X Diagnostica per immagini e radioterapia.

Tabella B - Standard complessivo di addestramento
professionalizzante.

Lo specializzando per essere ammesso all'esame
finale deve avere:

partecipato all'attivita© diagnostica di almeno 1000
casi clinici (indirizzo diagnostico);

frequenze per almeno 100 ore in ciascuno dei
seguenti settori:

esami urgenti;

laboratorio di grande automazione;

sedimenti urinari ed esame delle feci compresa la
ricerca di parassiti;

proteinologia clinica;

ricerca di recettori e marcatori tumorali;

ormonologia clinica;

biochimica clinica separativa;

farmacologia clinica e tossicologia;

biochimica cellulare e colture cellulari;

biochimica, biologia molecolare e biochimica
genetica applicate;

alla clinica;

frequenza in laboratori di grandi strumentazioni
analitiche;

1 seminario all'anno su argomenti di biochimica
clinica;

(indirizzo analitico-tecnologico; gas-massa,
NMR).

Infine lo specializzando deve aver partecipato alla
conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica
e limitatamente alla parte biochimico-analitica, di
almeno tre sperimentazioni cliniche controllate.

Nel regolamento della scuola verranno eventual-
mente specificate le tipologie dei diversi interventi ed il
relativo peso specifico.

Scuola di specializzazione in geriatria

Art. 937.

La scuola di specializzazione in geriatria risponde
alle norme generali della scuole di specializzazione del-
l'area medica.

Art. 938.

La scuola ha lo scopo di formare medici specialisti
nel settore professionale della geriatria e gerontologia.

Art. 939.

La scuola rilascia il titolo di specialista in geriatria.

Art. 940.

Il corso ha la durata di 4 anni.

Art. 941.

La sede amministrativa della scuola e© presso l'istituto
di medicina interna.

Concorrono al funzionamento della scuola le strut-
ture della facolta© di medicina e chirurgia e quelle del
S.S.N. individuate nei protocolli d'intesa di cui
all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992
ed il relativo personale universitario appartenente ai
settori scientifico-disciplinari di cui alla Tabella A e
quello dirigente del S.S.N. delle corrispondenti aree
funzionali e discipline.

Art. 942.

In base alle strutture e alle risorse umane disponibili
si fissa a 6 il numero massimo di specializzandi iscrivi-
bili per ciascun anno di corso, per un totale di 24 spe-
cializzandi. Sono ammessi alle prove per ottenere l'i-
scrizione i laureati in medicina e chirurgia in possesso
del diploma di abilitazione all'esercizio professionale.

Tabella A - Aree di addestramento professionalizzante
e relativi settori scientifico-disciplinari.

A.1 - Area della patogenesi e gerontologia generale.

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le
nozioni fondamentali sulle teorie dell'invecchiamento,
sulla biologia della senescenza e deve conoscere la fisio-
patologia e le modalita© di presentazione della involu-
zione fisiologica dei vari organi e apparati e dell'an-
ziano nella sua globalita© . Lo specializzando deve essere
inoltre in grado di pianificare ed interpretare studi atti
a valutare il profilo demografico ed epidemiologico e i
rischi sia della popolazione anziana in generale che di
gruppi particolari (aree metropolitane, urbane, rurali;
anziani a domicilio o in istituzioni; differenti categorie
di reddito).

Settori: F07A Medicina interna, F04A Patologia
generale, F01X Statistica medica.

A. 2 - Area della clinica e terapia geriatrica.

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le pecu-
liarita© della metodologia clinica geriatrica e, in partico-
lare, i metodi specifici di rilievo anamnestico ed obiet-
tivo nel paziente anziano, familiarizzandosi con il con-
cetto di multipatologia cronica (comorbilita© ) e con le
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tecniche di valutazione complessiva. Deve inoltre
apprendere le modificazioni eta© -correlate della farma-
cocinetica e della farmacodinamica e, attraverso lo stu-
dio farmaco-epidemiologico, conoscere i possibili
effetti dell'impiego di piu© trattamenti concomitanti, ed
infine apprendere i principi atti a prevenire i danni
iatrogenici.

Settori: F07A Medicina interna, F08A Chirurgia
generale, E07X Farmacologia.

A.3 - Area della geriatria e delle specialita© geriatriche.

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire la cono-
scenza approfondita delle malattie proprie dell'eta©
geriatrica e conseguire la preparazione culturale neces-
saria a differenziare lo stato di malattia dall'involu-
zione fisiologica della senescenza. A tal fine lo specia-
lizzando dovra© pertanto apprendere gli elementi fonda-
mentali nel campo delle varie specialita© in modo da
arrivare, in maniera autonoma, ad una corretta dia-
gnosi clinica nelle situazioni di comorbilita© tipiche del-
l'eta© avanzata.

Settori: F07A Medicina interna, F10X Urologia,
F11A Psichiatria, F16A Malattie dell'apparato locomo-
tore, F11B Neurologia.

A.4 - Area della valutazione funzionale e multidimen-
sionale geriatrica.

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le cono-
scenza culturali necessarie ad arrivare, superando l'ot-
tica della patologia d'organo, ad una diagnosi funzio-
nale globale ed a realizzare programmi di intervento
multidimensionale (medico, sociale, riabilitativo) atti a
prevenire o a limitare la disabilita© e ad ottenere il recu-
pero funzionale dell'anziano.

Settori: F07A Medicina interna, F16B Medicina
fisica e riabilitazione.

A.5 - Area della medicina riabilitativa dell'anziano e
aspetti socio-sanitari della popolazione anziana.

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere gli
obiettivi fondamentali ed i principi generali della riabi-
litazione nell'anziano, e le tecniche da utilizzare in spe-
cifiche patologie croniche o con possibili esiti invali-
danti principalmente nei settori ortopedico, neurolo-
gico, neuropsichiatrico, cardiologico. Deve inoltre
saper valutare la applicabilita© e la efficacia di pro-
grammi di riabilitazione in differenti regimi di assi-
stenza (ambulatoriale, day-hospital, ricovero ospeda-
liero e in residenze sanitarie assistenziali).

Settori: F07A Medicina interna, Fl6B Medicina
fisica e riabilitazione.

Tabella B - Standard complessivo di addestramento
professionalizzato.

Per essere ammesso all'esame finale lo specializzando
deve avere eseguito personalmente i seguenti atti medici
e procedimenti specialistici:

a) medicina clinica:

a1) redatto e firmato n. 100 cartelle cliniche di
degenti e/o pazienti ambulatoriali, comprensive ove
necessario, degli esami di liquidi biologici, personal-
mente eseguiti o siglati (urine, striscio di sangue perife-
rico, esame di escreato feci, liquido pleurico).

a2) eseguito almeno:

n. 20 consulenze geriatriche presso altri
reparti, n. 20 consulenze geriatriche in RSA, n. 20 con-
sulenze sul territorio.

a3) eseguito personalmente, refertandone l'ese-
cuzione in cartella, atti medici quali:

n. 50 esplorazioni rettali;

n. 50 manovre invasive (inserimento di linee
venose centrali e arteriose, paracentesi e toracentesi);

posizionamento di 20 cateteri vescicali e di
n. 20 sondini nasogastrici, esecuzione e refertazione di
20 esami del fundus oculi;

detersione e medicazione di 20 piaghe da
decubito, ulcere trofiche, piede diabetico;

n. 30 bilanci idrici, elettrolitici e nutrizionali.

a4) condotto, in almeno n. 20 casi, la valuta-
zione dell'osteopenia dell'anziano.

b) medicina strumentale e laboratoristica:

b1) eseguito e controfirmato almeno:

n. 50 esami ECG;

n. 20 esami doppler dei vasi epiaortici e peri-
ferici;

n. 20 esami ecografici addominali;

b2) discusso con un esperto:

n. 20 esami TC/RMN dell'encefalo;

n. 50 tra Rx torace, rachide, digerente, colon
per clisma;
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n. 10 esami angiografici;

n. 20 esami urodinamici;

n. 20 esami ecocardiografici.

c) valutazione multidimensionale geriatrica:

c1) coordinato una UVG, avendone predisposto
il relativo programma di intervento in almeno n. 40
casi, in diversi punti della rete di assistenza geriatrica
(intraospedaliera, ospedale diurno, territorio) utiliz-
zando le principali scale di valutazione funzionale (glo-
bale, neurologica) e spicometrica;

d) geriatria ambulatoriale:

d1) prestato servizio per almeno trenta giorni
complessivi in ognuno dei seguenti ambulatori:

morbo di Parkinson;

demenza;

diabetologia;

riabilitazione funzionale;

e) medicina d'urgenza:

e1) prestato servizio per sessanta giorni com-
plessivi in un reparto in cui venga praticata la medicina
d'urgenza;

e2) condotto n. 10 volte le basilari manovre di
rianimazione cardiopolmonare su un manichino e, pos-
sibilmente, su paziente;

e3) praticato almeno n. 10 volte la ventilazione
assistita con pallone AMBU;

e4) eseguito e condotto sotto controllo almeno
n. 3 defibrillazioni elettriche.

Lo specializzando deve aver partecipato inoltre alla
conduzione, secondo le buone norme di pratica clinica,
ad almeno n. 3 sperimentazioni cliniche controllate.
Nel regolamento della scuola verranno eventualmente
specificate le tipologie dei diversi interventi ed il rela-
tivo peso specifico.

Il presente decreto sara© pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.

Milano, 13 ottobre 1998

p. Il rettore: Decleva

98A11032

UNIVERSITAé DI PALERMO

DECRETO RETTORALE 11 dicembre 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Universita© .

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione supe-
riore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933,
n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, modifi-
che ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'i-
struzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio
1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652,
disposizioni sull'ordinamento didattico universitario e
successive modificazioni ed integrazioni;

Visto lo statuto dell'Universita© degli studi di Palermo
approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412, e
modificato con regio decreto 13 ottobre 1987, n. 2240,
e successive modificazioni;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28, delega al
Governo per il riordinamento della docenza universita-
ria e relativa fascia di formazione nonchë sperimenta-
zione didattica e organizzativa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11
luglio 1980, n. 382, riordinamento della docenza univer-
sitaria e relativa fascia di formazione nonchë sperimen-
tazione organizzativa e didattica;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente
l'istituzione del Ministero dell'universita© e della ricerca
scientifica e tecnologica;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245, recante norme sul
piano triennale di sviluppo;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la
riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, determinazione
degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del
decreto del Presidente della Repubblica;

Considerata l'opportunita© di procedere alla revisione
degli ordinamenti didattici;

Vista la legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Visto il decreto ministeriale del 23 giugno 1997 pub-
blicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ita-
liana del 29 luglio 1997;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate
dalle autorita© accademiche dell'Universita© degli studi
di Palermo (consiglio di facolta© , seduta del 31 luglio
1998; senato accademico seduta dell'11 novembre
1998; consiglio di amministrazione seduta del 1� dicem-
bre 1998);
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Decreta:

Viene istituto il corso di laurea in pianificazione ter-
ritoriale urbanistica e ambientale della facolta© di archi-
tettura.

L'art. 93 concernente i corsi di laurea attivati dalla
facolta© di architettura di Palermo e© soppresso e sosti-
tuito dal seguente articolo:

Art. 93. ö La facolta© di architettura dell'Universita©
degli studi di Palermo, nel rispetto della tabella XXX
concernente l'ordinamento didattico delle facolta© di
architettura si articola in due corsi di laurea:

1) corso di laurea in architettura;

2) corso di laurea in pianificazione territoriale,
urbanistica e ambientale.

Il corso di laurea in architettura ha durata di cinque
anni, per un totale di almeno 4500 ore di attivita© didat-
tica e conferisce il titolo di dottore in architettura.

Il corso di laurea in pianificazione territoriale, urba-
nistica e ambientale ha durata di quattro anni, per un
totale di almeno 2800 ore di attivita© didattica e conferi-
sce il titolo di dottore in pianificazione territoriale,
urbanistica e ambientale.

I titoli di studio che danno diritto all'ammissione al
primo anno della facolta© sono quelli previti dalle leggi
vigenti.

Il numero degli iscritti al primo anno dei corsi di lau-
rea in architettura ed in pianificazione territoriale,
urbanistica e ambientale, sara© stabilito annualmente
dal senato accademico motivata proposta della facolta©
sentito il parere dei rispettivi consigli di corso di laurea,
il consiglio della facolta© stabilisce i criteri di valuta-
zione per l'ammissione dei candidatiý.

Di seguito all'art. 101 concernente la facolta© di archi-
tettura vengono aggiunti gli articoli dal 102 al 109 rela-
tivi al corso di laurea in pianificazione territoriale,
urbanistica e ambientale, con conseguente scorrimento
e numerazione degli articoli successivi.

Art. 102 - Corso di laurea in pianificazione territoriale,
urbanistica e ambientale.

Fine proprio del corso di laurea in pianificazione ter-
ritoriale, urbanistica e ambientale e© la formazione di
un tecnico specializzato che operi nella pianificazione
e gestione delle trasformazioni urbane, territoriali e
ambientali e che dimostri di possedere adeguate cono-
scenze relative a:

le teorie e i metodi della pianificazione e della pro-
gettazione urbana, territoriale e ambientale;

la storia dell'urbanistica, della citta© , del territorio e
delle trasformazioni ambientali;

le caratteristiche dell'ambiente naturale e costruito
e dei suoi processi di trasformazione;

l'ambiente costruito come prodotto e luogo delle
attivita© sociale ed economiche;

il contenuto politico, giuridico ed istituzionale
della pianificazione;

gli strumenti di attuazione delle politiche pianifica-
torie ed il loro funzionamento.

Compito del laureato in pianificazione territoriale
urbanistica ed ambientale e© operare nel settore pub-
blico e privato con riferimento:

alle analisi delle strutture territoriali e del loro pro-
cesso di trasformazione;

alla elaborazione di piani urbanistici e territoriali
con relativi strumenti attuativi;

alla redazione di strumenti di programmazione
settoriale;

alla valutazione d'impatto di programmi e piani di
intervento.

Art. 103 - Accesso al corso di laurea in pianificazione
territoriale, urbanistica e ambientale.

Costituiscono titoli di ammissione al corso di laurea
in pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale
quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Il numero degli iscritti sara© stabilito annualmente dal
senato accademico, sentito il consiglio di facolta© , in
base alle strutture disponibili, alle esigenze del mercato
del lavoro e secondo criteri generali fissati dal Mini-
stero dell'universita© e della ricerca scientifia e tecnolo-
gica ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/
1990.

Le modalita© delle eventuali prove di ammissione
sono stabilite dal consiglio di facolta© .

Art. 104 - Organizzazione della didattica.

L'attivita© didattica e© organizzata sulla base di annua-
lita© , costituite da corsi ufficiali di insegnamento mono-
disciplinari od integrati e da laboratori di sperimenta-
zione didattica per esercitazioni, attivita© giuidate, visite
tecniche, prove di accertamento, ecc.

Il corso di insegnamento integrato e© costituito come
un corso di insegnamento monodisciplinare, ma le
lezioni sono svolte in moduli coordinati di almeno ven-
ticinque ore ciascuno e svolti da due, o al piu© da tre pro-
fessori ufficiali che faranno parte della commissione di
esame. L'integrazione puo© riguardare sia la stessa area
disciplinare che aree disciplinari differenti.

Alcuni moduli dell'attivita© didattica potranno essere
svolti anche presso qualificate strutture esterne all'uni-
versita© (istituzioni pubbliche, istituti di ricerca scienti-
fica, reparti di ricerca e sviluppo di enti ed imprese pub-
bliche o private operanti nel settore), previa stipula di
apposite convenzioni che possono prevedere anche l'u-
tilizzazione di esperti appartenenti a tali strutture ed
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istituti, per attivita© didattiche speciali (corsi intensivi,
seminari, stages) da quotarsi in crediti didattici sino
alla concorrenza massima di una annualita© .

Art. 105 - Durata degli studi e articolazione dei curri-
cula.

La durata del corso di laurea e© fissata in quattro
anni, per un monte di duemilaottocento ore suddi-
vise in:

almeno duemilaquattrocento ore per lo svolgi-
mento dell'attivita© didattica;

almeno quattrocento ore per le attivita© in labora-
tori per esercitazioni, attivita© guidate, sperimentazioni
didattiche e di sintesi finale.

Il compimento degli studi sino al conseguimento
della laurea prevede esami e/o crediti didattici corri-
spondenti a ventiquattro annualita© .

Le attivita© di laboraotrio che richiedono comunque
la frequenza, dovranno essere certificate da specifici
attestati.

Al fine di consentire una articolazione dell'attivita©
didattica attraverso corsi monodisciplinari e corsi inte-
grati, gli insegnamenti possono strutturarsi in moduli
didattici corrispondenti a frazioni di annualita© .

Pertanto gli esami di profitto previsti possono essere
sostenuti su:

corsi di insegnamento monodisciplinari annuali
(costituiti da circa cento ore di attivita© didattiche);

corsi di insegnamento monodisciplinari corrispon-
denti a mezza annualita© (costituiti da circa cinquanta
ore di attivita© didattica) da quotarsi in crediti didattici;

corsi di insegnamento integrati formati dal coordi-
nato apporto di piu© moduli didattici, che sommati sono
corrispondenti ad una annualtia© (circa cento ore);

corsi di insegnamento integrati, formati dal coor-
dinato apporto di piu© moduli didattici, che sommati
sono corrispondenti a mezza annualita© (circa cinquanta
ore) da quotarsi in crediti didattici.

Il monte ore per lo svolgimento dell'attivita© didattica
e© assegnato dalla facolta© , su proposta del consiglio di
corso di laurea e in relazione al piano di studi, alle aree
disciplinari definite dall'ordinamento, garantendo per
ciacuna area almeno duecento ore. Delle residue mille-
quattrocento ore, almeno mille ore sono destinate
all'interno delle cinque aree disciplinari definite dall'or-
dinamento degli studi.

Nei primi due anni (1� ciclo), la programmazione
didattica prevede 12 annualita© di corsi monodisciplinari
e/o integrati e 2 laboratori obbligatori per tutti gli stu-
denti, 6 annualita© e 1 laboratorio per ciascun anno di
corso.

Al terzo anno sono previsti 1 laboratorio e 6 annua-
lita© di corsi monodisciplinari e/o integrati, 3 dei quali
obbligatori e 3 a scelta dello studente in un quadro di
opzioni.

Al quarto anno lo studente deve scegliere 1 laborato-
rio di laurea e 6 annualita© tutte a scelta dello studente
entro un quadro di opzioni.

Sara© ammesso al 2� ciclo lo studente che avra© supe-
rato gli esami di almeno 6 tra le annualita© previste per
il 1� ciclo e obbligatoriamente avra© ottenuto gli attestati
di partecipazione ai 2 laboratori.

Lo schema di distribuzione del monte ore della didat-
tica, per un totale di 2.400 ore nel rispetto dell'ordina-
mento, e© il seguente:

Anno I
ö

Anno II
ö

Anno III
ö

Anno IV
ö

Totale
ö

Area I Tecniche . . . . . 200 100 100 50-150 450-550

Area II Storia e am-
biente

100 200 100 50-250 450-650

Area III Economia e so-
cieta©

200 100 100 50-250 450-650

Area IV Politiche . . . . . 50 100 100-200 50-300 300-650

Area V Progettazione . 50 100 100-200 100-300 350-650

Totale ore . . . . 600 600 600 600 2400

Per il terzo anno di corso relativamente alle aree
IV e V e per il quarto anno di corso, in relazione alle
opzioni previste per configurare percorsi formativi
mirati, il consiglio di facolta© su proposta del consiglio
di corso di laurea indichera© nel manifesto degli studi
ore e moduli didattici per completare il totale del monte
ore richiesto dall'ordinamento.

I laboratori sono definiti per un totale di 400 ore nel
rispetto dell'ordinamento secondo la seguente articola-
zione per anno di corso:

Anno I Laboratorio di analisi della citta© e del
territorio

Area II

Anno II Laboratorio di urbanistica Area V

Anno III Laboratorio di urbanistica Area V

Anno IV Laboratorio finale di progettazione
urbanistica

Area V

Anno IV Laboratorio finale di pianificazione
territoriale

Area IV

I laboratori sviluppano lavori di conoscenza e pro-
gettazione urbanistica territoriale e ambientale e, sulla
base della scelta di un tema e di un progetto didattico,
possono essere pluridisciplinari.

Durante i primi due anni del corso di laurea, lo stu-
dente dovra© dimostrare almeno la conoscenza della lin-
gua inglese, attestata dal superamento di un esame
(non valido ai fini della media) sostenuto presso un
corso dell'Ateneo di Palermo.
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Art. 106 - Ammissione all'esame di laurea.

Per essere ammesso a sostenere l'esame di laurea lo
studente dovra© :

a) avere seguito con esito positivo esami e/o cre-
diti didattici per un totale di almeno duemilaquattro-
cento ore di attivita© didattica complessiva;

b) aver ricevuto la certificazone delle attivita©
svolte nei laboratori.

L'esame di laurea consiste nella discussione della tesi
che sara© condotta oltre il laboratorio finale di quarto
anno e che potra© avere sia carattere teorico sia applica-
tivo.

Art. 107 -Manifesto degli studi.

Nel manifesto annuale degli studi il consiglio di
facolta© , su propsota del consiglio di corso di laurea in
pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale,
definisce il piano di studi ufficiale del corso di laurea
comprendente le denominazioni degli insegnamenti da
attivare, in accordo al secondo comma dell'art. 11 della
legge n. 341/1990.

In particolare il consiglio di facolta© :

a) definisce i criteri di valutazione e i requisiti per
le prove di ammissione al corso di laurea;

b) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento
(monodisciplinari od integrati) che costituiscono le sin-
gole annualita© , nel rispetto dei vincoli fissati dal pre-
sente statuto;

c) definisce l'articolazione dei moduli didattici
coordinati dei corsi integrati, dei laboratori e delle loro
corrispondenze a frazioni di annualita© o di annualita©
piene;

d) ripartisce il monte ore di ciacuna area fra le
annualita© , precisando per ogni corso la frazione desti-
nata alle attivita© teoriche-pratiche;

e) fissa la frazione temporale delle discipline affe-
renti ad una medesima annualita© integrata;

f) attribuisce i crediti didattici nella redistribu-
zione del monte ore;

g) istituisce i laboratori offerti dalle facolta© speci-
ficandone finalita© e caratteri;

h) fissa di concerto con gli organi di governo del-
l'Ateneo, del Politecnico o dell'istituto universitario, il
termine entro il quale lo studente deve presentare il
piano di studio prescelto.

Art. 108 - Organizzazione della didattica, struttura dei
laboratori e contenuti delle aree disciplinari.

L'organizzazione della didattica e© articolata in due
cicli biennali.

Il primo ciclo e© finalizzato alla formazione di base.

Il secondo alla formazione scientifico-tecnica e pro-
fessionale e agli approfondimenti finalizzati alla tesi di
laurea e alla preparazione della tesi.

Al termine del ciclo iniziale lo studente deve dimo-
strare di aver acquisito:

a) una conoscenza adeguata alla metodologia
scientifica e dei relativi linguaggi, relativa all'analisi,
alla valutazione ed all'intervento ambientale, territo-
riale e urbano;

b) una buona capacita© di lettura dei caratteri mor-
fologici, strutturali e di formazione storica dell'am-
biente;

c) una buona comprensione dei meccanismi di
trasformazone e gestione della citta© e del territorio.

Nel secondo ciclo lo studente deve dimostrare di pos-
sedere e di saper utilizzare i principali strumenti meto-
dologici e le tecniche relative all'intervento sulla citta© ,
il territorio e l'ambiente e la valutazione degli effetti
delle diverse forme d'intervento e di essere in grado di
collocarli nell'ambito delle principali e piu© recenti teo-
rie, e deve dimostrare di conoscere gli aspetti tecnici e
culturali specifici dell'attivita© professionale.

Ai fini dell'organizzazione didattica, i contributi
delle discipline comprese nei settori scientifico-discipli-
nari concorrenti sono aggregati nelle cinque aree didat-
tiche elencate in seguito.

Art. 109 - Contenuti delle aree disciplinari e denomina-
zione degli insegnamenti.

Area I - Metodi e tecniche di analisi, rappresentazione
e valutazione.

Discipline:

dal settore A02A: istituzione di matematiche;

dal settore A04B: metodi e modelli per la pianifica-
zione territoriale; ricerca operativa;

dal settore E03A: fondamenti di valutazione di
impatto ambientale;

dal settore H05X: cartografia numerica; cartogra-
fia tematica ed automatica; fotogrammetria; telerileva-
mento;

dal settore H11X: cartografia tematica per l'archi-
tettura e l'urbanistica; disegno automatico; percezione
e comunicazione visiva; rappresentazione del territorio
e dell'ambiente; rilievo urbano ed ambientale;

dal settore H14A: tecniche di analisi urbane e terri-
toriali; tecniche di valutazione e programmazione urba-
nistica;

dal settore H15X: economia ed estimo ambientale;
estimo; valutazione economica dei piani territoriali ed
urbanistici; valutazione economica dei progetti;
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dal settore K05A: basi di dati; fondamenti di infor-
matica; reti di calcolatori; sistemi di elaborazione;
sistemi informativi; sistemi per la progettazione auto-
matica;

dal settore K05B: basi di dati e sistemi informativi;
informatica applicata; informatica generale; laborato-
rio di informatica; linguaggi di programmazione;

dal settore Q05A: metodologia delle scienze
sociali;

dal settore S01A: statistica; tecniche di ricerca ed
elaborazione dei dati;

dal settore S02X: analisi statistico-economica ter-
ritoriale; metodi di valutazione di politiche.

Con riferimento al sesto comma dell'art. 105, le ore
eccedenti quelle che obbligatoriamente devono essere
prese all'interno delle cinque aree definite dall'ordina-
mento degli studi verranno utilizzate sempre all'interno
dell'area per lo sviluppo dei contributi delle seguenti
discipline e relativi settori scientifico-disciplinari:

dal settore Q05A: metodologia della ricerca socio-
logica;

dal settore H11X: tecniche della rappresentazione;
teoria e storia dei metodi di rappresentazione;

dal settore H05X: topografia.

I contenuti dell'area sono definiti in relazione a due
dimensioni problematiche:

i significati, i linguaggi e le tecniche della ricerca
empirica e dell'indagine urbanistica;

le innovazioni introdotte nel concetto di valuta-
zione in urbanistica dalle nuove tecniche informatiche
e di rappresentazione nei processi di pianificazione e
gestione.

Lo studente deve dimostrare di conoscere e saper uti-
lizzare metodi e tecniche di analisi, previsione, simula-
zione, decisione e valutazione dei fattori fisici, econo-
mici, sociali, istituzioni e ambientali che determinano
gli assetti spaziali alla scala urbana e territoriale.
Metodi e tecniche che vengono considerati sia come lin-
guaggi formali (matematici, statistici, informatici, car-
tografici e multimediali) sia come rappresentazioni spe-
cifiche della realta© territoriale.

Area II - Analisi fisica e storica dell'ambiente naturale
e costruito.

Discipline:

dal settore D02B: geologia applicata alla difesa del
suolo; geologia applicata alla pianificazione territo-
riale; idrogeologia;

dal settore E03A: conservazione della natura e
delle risorse; ecologia; fondamenti di analisi dei sistemi
ecologici;

dal settore H06X: geotecnica nella difesa del terri-
torio; stabilita© dei pendii;

dal settore H10A: analisi della morfologia urbana
e delle tipologie edilizie; caratteri tipologici e morfolo-
gici dell'architettura;

dal settore H10B: architettura del paesaggio;

dal settore H12X: storia del giardino e del paesag-
gio; storia dell'architettura; storia dell'urbanistica; sto-
ria dell'urbanistica moderna e contemporanea; storia
della citta© e del territorio;

dal settore H14A: analisi e valutazione ambientale;

dal settore H14B: analisi della citta© e del territorio;
progettazione del territorio;

dal settore M06A: geografia del paesaggio e del-
l'ambiente;

dal settore M08E: storia della scienza; storia della
scienza e della tecnica nell'eta© moderna; storia della tec-
nica.

Con riferimento al sesto comma dell'art. 105 le ore
eccedenti quelle che obbligatoriamente devono essere
prese all'interno delle cinque aree definite dall'ordina-
mento degli studi verranno utilizzate sempre all'interno
dell'area per lo sviluppo dei contributi delle seguenti
discipline e relativi settori scientifico-disciplinari:

dal settore H10B: arte dei giardini;

dal settore H14A: analisi dei sistemi urbani e terri-
toriali;

dal settore L03B: topografia antica;

dal settore L04X: aerofotografia archeologica;
urbanistica del mondo classico;

dal settore M05X: antropologia culturale; storia
della cultura materiale;

dal settore L25C: storia dell'arte contemporanea;

dal settore M07D: estetica;

dal settore H09C: requisiti ambientali del prodotto
industriale.

I contenuti dell'area sono definiti in relazione a quat-
tro dimensioni problematiche:

l'evoluzione delle teorie della pianificazione terri-
toriale e urbanistica;

le pratiche e gli stili della pianificazione;

l'ambiente naturale inteso come sistema;

le interazioni sistema insediativo-sistema naturale.

Lo studende apprendera© i metodi e le tecniche neces-
sarie alla identificazione delle trasformazioni fisiche
della citta© e del territorio. A questo fine dovra© acquisire
una buona capacita© di lettura dei caratteri dell'am-
biente fisico, dei processi di riproduzione delle risorse
naturali e delle forme d'uso compatibili; delle forme di
organizzazione dello spazio costruito, considerato sia
per gli aspetti morfologici che per quelli di formazione
storica.
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Appartengono dunque a quest'area gli studi sulla
storia della citta© , del territorio e del paesaggio a fornire
il quadro di informazione e di riflessione necessario ad
intendere i caratteri dello spazio contemporaneo.

Area III - Economia, societa© ed organizzazioni istitu-
zionali.

Discipline:

dal settore G01X: economia agraria; economia
dell'ambiente agro-forestale;

dal settore M05X: discipline demo-etno-antropo-
logiche; antropologia culturale; storia della cultura
materiale;

dal settore M06A: geografia urbana e regionale;

dal settore M06B: geografia dello sviluppo; geo-
grafia economica;

dal settore N10X: diritto amministrativo; diritto
degli enti locali; diritto urbanistico; legislazione delle
opere pubbliche e dell'edilizia; legislazione dei beni cul-
turali;

dal settore P01A: istituzioni di economia;

dal settore P01C: economia pubblica; finanza degli
enti locali;

dal settore P01H: cooperazione allo sviluppo; eco-
nomia dello sviluppo; teoria dello sviluppo economico;

dal settore P01I: economia dell'innovazione;

dal settore P01J: economia regionale; economia
urbana; economia dei trasporti;

dal settore Q02X: scienze dell'amministrazione;
teoria dell'organizzazione;

dal settore Q05A: sociologia;

dal settore Q05C: sociologia dell'organizzazione;
sociologia economica;

dal settore Q05D: sociologia urbana e rurale;

dal settore S03A: demografia.

Con riferimento al sesto comma dell'art. 105 le ore
eccedenti quelle che obbligatoriamente devono essere
prese all'interno delle cinque aree definite dall'ordina-
mento degli studi verranno utilizzate sempre all'interno
dell'area per lo sviluppo dei contributi delle seguenti
discipline e relativi settori scientifico-disciplinari:

dal settore N10X: diritto dell'ambiente;

dal settore Q05A: metodologie e tecnica della
ricerca sociale;

dal settore Q05B: sociologia della comunicazione;

dal settore I27X: sistemi organizzativi, economia
ed organizzazione aziendale;

dal settore P02A: economia delle amministrazioni
pubbliche;

dal settore P02D: organizzazione del lavoro nelle
amministrazioni pubbliche.

L'area raccoglie le discipline finalizzate a fornire allo
studente le conoscenze relative al quadro economico,
sociale, politico e istituzionale dell'attivita© di pianifica-
zione territoriale ed urbanistica.

In particolare lo studente dovra© dimostrare di cono-
scere:

le leggi fondamentali del mercato che regolano i
rapporti economici tra i diversi operatori e i principali
limiti al suo funzionamento;

i meccanismi dello sviluppo sottosviluppo sia a
livello generale di sistema nel suo complesso, sia di sin-
gole aree territoriali (citta© e regioni);

il ruolo che i fattori fisici, culturali e sociologici
hanno nel determinare lo sviluppo del territorio e delle
sue parti;

i fattori politici e sociali che determinano i diversi
modelli di organizzazione della societa© , nel suo insieme
e per quanto riguarda le istituzioni (economiche, politi-
che, sociali) che la compongono;

il quadro di riferimento normativo e delle istitu-
zioni pubbliche entro cui si svolgono i principali feno-
meni economici sociali, con particolare riferimento
all'azione di trasformazione urbanistica e territoriale.

Area IV - Politiche urbane, territoriali e ambientali.

Discipline:

dal settore G01X: pianificazione agricola;

dal settore H04X: pianificazione dei trasporti; tra-
sporti urbani e metropolitani;

dal settore H09A: progettazione ambientale; tec-
nologie e protezione e ripristino ambientale;

dal settore H09B: tecniche di valutazione e con-
trollo dell'ambiente costruito;

dal settore H14A: gestione urbana; pianificazione
e gestione delle aree metropolitane; pianificazione terri-
toriale; politiche urbane e territoriali; teorie della piani-
ficazione territoriale;

dal settore I05B: climatologia dell'ambiente
costruito; gestione delle risorse energetiche nel territo-
rio; modelli per il controllo ambientale; tecnica del con-
trollo ambientale;

dal settore M06B: politica dell'ambiente;

dal settore P01B: politica economica; programma-
zione economica;

dal settore P01C: economia dei beni e delle attivita©
culturali; economia dell'ambiente;

dal settore P01I: cooperazione allo sviluppo; poli-
tica dello sviluppo economico;

dal settore P01J: pianificazione economica territo-
riale; politica economica regionale;

dal settore P02B: strategie di impresa;

dal settore Q02X: analisi delle politiche pubbliche.
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L'area intende fornire allo studente le conoscenze
relative alla comprensione dei meccanismi di forma-
zione e dei problemi di attuazione delle politiche
urbane, territoriali e ambientali.

In particlare lo studente dovra© dimostrare di cono-
scere:

le implicazioni territoriali delle principali politiche
economiche pubbliche (macro economiche, di sviluppo,
di settore) attuate sia a scala nazionale sia locale;

le implicazioni territoriali del comportamento
strategico dei soggetti economici privati e la loro inter-
relazione con la formazione e l'attuazione delle politi-
che pubbliche territoriali, le logiche e i meccanismi di
formazione e gestione delle politiche pubbliche di svi-
luppo, di settore e di piano:

l'analisi e la valutazione dei risultati delle princi-
pali politiche pubbliche urbane e territoriali anche con
riferimento all'esperienza dei principali Paesi svilup-
pati;

i problemi connessi alla formazione e l'attuazione
di politiche ambientali e all'analisi delle politiche di svi-
luppo economico e territoriale.

Area V - Progettazione della citta© , del territorio e del-
l'ambiente.

Discipline:

dal settore H01B: infrastrutture idrauliche; prote-
zione idraulica del territorio;

dal settore H02X: ingegneria sanitaria-ambientale;

dal settore H03X: strade, ferrovie ed aeroporti;

dal settore H07B: tecnica delle costruzioni;

dal settore H10A: composizione e progettazione
urbana;

dal settore H10B: architettura del paesaggio e delle
infrastrutture territoriali;

dal settore H13X: restauro urbano;

dal settore H14A: ingegneria del territorio; tecnica
urbanistica;

dal settore H14B: fondamenti di urbanistica; pro-
gettazione urbanistica; recupero e riqualificazione
ambientale, urbana e territoriale; teorie dell'urbani-
stica; urbanistica.

Con riferimento al sesto comma dell'art. 105 le ore
eccedenti quelle che obbligatoriamente devono essere
prese all'interno delle cinque aree definite dall'ordina-
mento degli studi verranno utilizzate sempre all'interno
dell'area per lo sviluppo dei contributi delle seguenti
discipline e relativi settori scientifico-disciplinari:

dal settore H10A: progettazione architettonica;
progettazione architettonica assistita;

dal settore H10B: progettazione del paesaggio; pia-
nificazione dei parchi naturali; tecnica di progettazione
delle aree verdi;

dal settore H03X: fondamenti di infrastrutture via-
rie; infrastrutture viarie urbane e metropolitane; infra-
strutture per trasporti speciali;

dal settore H14B: recupero e riqualificazione
ambientale, urbana e territoriale; tecniche di progetta-
zione urbanistica.

L'area raggruppa le discipline intese a fornire gli
strumenti tecnici e metodologici necessari alla defini-
zione di interventi di trasformazione fisico-funzionale
del territorio nella forma di piani e progetti alle diverse
scale territoriali.

Lo studente dovra© dimostrare di saper definire le
caratteristiche spaziali delle politiche di piano e di tipo
e i contenuti delle analisi conoscitive necessarie, in par-
ticolare, alla considerazione dei problemi relativi
all'uso delle risorse naturali, alla gestione del patrimo-
nio costruito e alla forma degli insediamenti.

Lo studente dovra© dimostrare di avere acquisito gli
strumenti disciplinari della progettazione nei campi
della panificazione urbanistica territoriale ed ambien-
tale e di saper coniugare in specificita© disciplinare della
tradizione urbanistica italiana con le innovazioni deri-
vanti dal dibattito e dal confronto in atto sulle disci-
pline progettuali in campo internazionale.

Il presente decreto sara© pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.

Palermo, 11 dicembre 1998

Il rettore:Gullotti

98A11031

UNIVERSITAé ûLA SAPIENZAý DI ROMA

DECRETO RETTORALE 13 novembre 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Universita© .

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Universita© degli studi ûLa
Sapienzaý di Roma, approvato con regio decreto
14 ottobre 1926, n. 2319, e successive modificazioni ed
integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione supe-
riore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933,
n. 1592;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e
successive modificazioni;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
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Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Vista la deliberazione del senato accademico del
22 maggio 1998;

Vista la deliberazione del consiglio di amministra-
zione del 6 ottobre 1998;

Vista la nota di indirizzo del Ministero dell'universita©
e della ricerca scientifica e tecnologica 16 giugno 1998;

Sentito il direttore amministrativo;

Decreta:

Lo statuto dell'Universita© degli studi ûLa Sapienzaý
di Roma, approvato e modificato con i decreti indicati
nelle premesse, e© ulteriormente modificato come segue:

Negli articoli 2 e 4 del Titolo VI dello statuto del-
l'Universita© La Sapienza relativi rispettivamente ai
corsi di laurea in tettere e lingue e letterature straniere
sono inseriti i seguenti insegnamenti:

Corso di laurea in lettere:

Antropologia sociale M05X;

Etnoantropologia M05X;

Etnografia M05X;

Etnografia dell'Africa M05X;

Etnostoria M05X;

Storia della cultura materiale M05X.

Corso di laurea in lingue e letterature straniere:

Letteratura anglo-irlandese L18A;

Letteratura inglese moderna e contemporanea L18A;

Storia del teatro inglese L18A;

Storia della cultura nordamericana L18B;

Storia della lingua inglese L18A;

Linguistica inglese L18C;

Slavistica L21A;

Lingua russa L21B;

Linguistica russa L21B;

Storia della cultura russa L21B;

Lingua bulgara L21C;

Lingua serbo-croata L21B;

Lingua slovena L21C;

Storia della lingua bulgara L21C;

Storia della lingua serbo-croata L21C;

Storia della lingua slovena L21C;

Lingua ceca L21D;

Lingua e letteratura slovacca L21D;

Lingua polacca L21D;

Storia della lingua ceca L21D;

Storia della lingua polacca L21D;

Lingua e letteratura finlandese L09E;

Lingua ungherese L09E.

Roma, 13 novembre 1998

Il rettore: D'Ascenzo

98A11028

UNIVERSITAé DI PERUGIA

DECRETO RETTORALE 29 ottobre 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Universita© .

IL RETTORE

Visto lo statuto di autonomia di questo Ateneo
approvato con decreto rettorale 30 settembre 1996,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 1996,
n. 235;

Visto lo statuto dell'Universita© degli studi di Perugia,
approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107, e
successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione supe-
riore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933,
n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071,
convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e
successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica
11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la
riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il parere favorevole del Comitato regionale di
coordinamento dell'Umbria del 7 marzo 1994;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30
dicembre 1995 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50
del 29 febbraio 1996 di approvazione del piano trien-
nale l994/1996;

Visto l'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Visto l'atto di indirizzo ministeriale del 5 agosto
1997, n. 2079;
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Visto la nota di indirizzo ministeriale prot. 1/98 del
16 giugno 1998 ad oggetto ûLegge l5 maggio 1997,
n. 127 - Autonomia didatticaý;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate
dalle Autorita© accademiche dell'Universita© degli studi
di Perugia;

Considerato che nelle more della emanazione del
regolamento didattico di ateneo le modifiche di statuto
riguardanti gli ordinamenti didattici vengono operate
sul vecchio statuto;

Riconosciuta la particolare necessita© di approvare le
nuove modifiche proposte, in deroga al termine trien-
nale di cui all'ultimo comma dell'articolo 17 del testo
unico 3l agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Universita© degli studi di Perugia,
approvato e modificato con i decreti indicati nelle
premesse, e© ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

All'art. 140 - Titolo VII relativo alla facolta© di medi-
cina e chirurgia, dopo l'inciso ûla facolta© di medicina e
chirurgia conferisce le lauree in medicina e chirurgia...ý
viene inserito ûnelle sedi di Perugia e Terniý;

L'art. 141 del medesimo Titolo VII viene soppresso
con scorrimento degli articoli successivi;

L'intestazione che precede l'art. 142 e© sostituita dalla
seguente: ûOrdinamento del corso di laurea in medicina
e chirurgia per le sedi di Perugia e Terniý.

Il presente decreto viene inviato per la pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Perugia, 29 ottobre 1998

Il rettore: Calzoni

98A11029

DECRETO RETTORALE 30 ottobre 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Universita© .

IL RETTORE

Visto lo statuto di autonomia di questo ateneo
approvato con decreto rettorale 30 settembre 1996,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 1996,
n. 235;

Visto lo statuto dell'Universita© degli studi di Perugia,
approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107 e
successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione supe-
riore, approvato con regio decreto 3l agosto 1933,
n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071
convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e
successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica
10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341 recante la
riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 1997,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 17 giugno
1997, recante modificazioni all'ordinamento didattico
universitario relativamente alle scuole di specializza-
zione del settore medico;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate
dalle autorita© accademiche dell'Universita© degli studi
di Perugia;

Considerato che nelle more della emanazione del
regolamento didattico di ateneo le modifiche di statuto
riguardanti gli ordinamenti didattici vengono operate
sul vecchio Statuto;

Riconosciuta la particolare necessita© di approvare le
nuove modifiche proposte, in deroga al termine trien-
nale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico
3 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere favorevole del Consiglio universitario
nazionale del 29 ottobre 1998;

Decreta:

Lo statuto dell'Universita© degli studi di Perugia,
approvato e modificato con i decreti indicati nelle pre-
messe, e© ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

All'art. 257. ö Titolo VIII - Facolta© di medicina e
chirurgia, relativo alla scuola di specializzazione in
endocrinologia e malattie del ricambio alla:

Tabella A - Aree di addestramento professionaliz-
zante e relativi settori scientitico-disciplinari;

Area A - Propedeutica e fisiopatologia generale, e©
aggiunto il settore scientifico disciplinare E05B Biochi-
mica clinica.

Il presente decreto viene inviato per la pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Perugia, 30 ottobre 1998

Il rettore: Calzoni

98A11030
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CIRCOLARI

MINISTERO DELL'INTERNO

CIRCOLARE 17 dicembre 1998, n. 110/98.

Elezioni del Parlamento europeo.

Ai prefetti della Repubblica

Al commissario del Governo per la provincia
di Trento

Al commissario del Governo per la provincia
di Bolzano

Al presidente della regione autonoma della
Valle d'Aosta - servizi di prefettura

Molto verosimilmente, domenica 13 giugno del pros-
simo anno si svolgeranno le consultazioni per la ele-
zione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento euro-
peo, che richiederanno un notevole sforzo organizza-
tivo da parte di questo Ministero, delle prefetture e dei
comuni, soprattutto in relazione alla predisposizione
degli elenchi degli elettori italiani residenti nei Paesi
della Comunita© europea e registrati nell'AIRE tenuta
da ciascun comune.

Eé noto, infatti, che tali elettori possono esprimere il
loro voto nei Paesi di residenza, nelle sezioni elettorali
appositamente individuate dagli uffici consolari previa
esibizione del certificato elettorale che sara© spedito da
questo Ministero per via postale all'indirizzo registrato
nelle anagrafi.

Le esperienze, non del tutto positive, delle precedenti
analoghe consultazioni, in occasione delle quali un rile-
vante numero di certificati elettorali non pervenne ai
destinatari a causa degli indirizzi errati, inducono a
ritenere assolutamente indispensabile porre fin da ora
il massimo impegno perchë non abbiano a ripetersi gli
inconvenienti precedentemente registratisi e venga
compiuto ogni sforzo perchë sia assicurato l'esercizio
del diritto di voto dei nostri connazionali residenti nel-
l'Unione europea.

In tale contesto, si rappresenta che il centro elabora-
zione dati della direzione generale dell'amministrazione
civile sta operando il raffronto tra i dati contenuti negli
archivi AIRE e quelli registrati nelle anagrafi consolari;
dati, questi ultimi, che hanno gia© dato esito positivo,
per la loro esattezza, in occasione delle recenti elezioni
dei Comitati degli italiani all'estero (Comites).

Le risultanze di tale raffronto, riportate su appositi
tabulati e corredate da una circolare illustrativa,
saranno trasmesse, via Caipost, direttamente ai comuni
per ogni conseguente verifica.

A tale riguardo, si ritiene fin d'ora, dover richiamare
la particolare attenzione degli uffici comunali affinchë
gli stessi, nel procedere agli aggiornamenti ed alle cor-
rezioni dei tabulati di cui sopra, tengano presente che,
ove si riscontri per lo stesso elettore diversita© fra l'indi-
rizzo registrato nell'AIRE comunale e quello registrato
presso le anagrafi consolari, dovra© assumersi quest'ul-
timo, atteso che, come gia© sopra illustrato, tale recapito
ha trovato esatto riscontro per le elezioni dei Comites.
Tenuto conto, peraltro, che gli schedari consolari sono
aggiornati alla data del 31 agosto 1998, i comuni
dovranno procedere agli aggiornamenti degli indirizzi
ove in possesso di documentazione successiva all'anzi-
detta data.

Per le altre posizioni non allineate ed in particolar
modo in presenza di elettore iscritto nell'anagrafe con-
solare e non nell'AIRE, i comuni vorranno esperire
tutti gli opportuni adempimenti per l'iscrizione nella
propria AIRE, semprechë non ricorrano obiettive ed
inoppugnabili circostanze come, ad esempio, la reiscri-
zione nell'anagrafe della popolazione residente per rim-
patrio ovvero l'avvenuto decesso o la perdita della citta-
dinanza italiana. Nel caso in cui l'elettore non abbia
titolo a detta iscrizione, dovra© aversi cura di segnalare
il nominativo al comune, se conosciuto, nella cui AIRE
lo stesso dovrebbe essere iscritto, per ogni conseguente
adempimento.

Non sfugge di certo alle SS.LL. la estrema impor-
tanza che un tempestivo e preciso aggiornamento dei
dati degli elettori italiani residenti nei Paesi dell'Unione
europea avra© ai fini della loro partecipazione al voto,
nel quadro, ben piu© ampio, delle iniziative intese ad
assicurare a tutti gli elettori residenti all'estero il con-
creto esercizio del diritto di voto in occasione di consul-
tazioni elettorali italiane.

Si prega di voler portare quanto sopra a conoscenza
dei sindaci della rispettiva provincia invitandoli ad atti-
vare tutte le risorse utili al fine del migliore consegui-
mento degli obiettivi prefissati, disponendo, nel con-
tempo, che gli uffici provinciali elettorali prestino la
consueta, fattiva collaborazione agli uffici comunali
anche mediante mirate e puntuali visite ispettive.

D'ordine del Ministro
Il direttore generale dell'Amministrazione civile

Gelati

98A11208
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ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Dipartimento per il coordinamento

delle politiche comunitarie

Avvisi relativi alla avvenuta scadenza dei termini per l'emana-
zione di disposizioni legislative, regolamentari ed ammini-
strative per conformarsi a direttive comunitarie.

Il giorno 31 dicembre 1998 scade il termine per mettere in vigore
le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per con-
formarsi alla direttiva 97/77/CE, del Consiglio del 16 dicembre 1997,
che modifica le direttive 93/23/CEE, 93/24/CEE e 93/25/CEE
riguardanti le indagini statistiche da effettuare nei settori della produ-
zione di suini, di bovini, di ovini e caprini, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunita© europee serie L - n. 10 del 16 gennaio 1998
e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 2� serie speciale
- n. 26 del 2 aprile l998.

Il giorno 31 dicembre 1998 scade il termine per mettere in vigore
le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per con-
formarsi alla direttiva 98/3/CE, della Commissione, del 15 gennaio
1998, che adegua al progresso tecnico la direttiva 76/116/CEE del
Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati
membri relative ai concimi, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle
Comunita© europee - serie L - n. 18 del 23 gennaio 1998 e nella Gaz-
zetta Ufficiale della Repubblica italiana - 2� serie speciale - n. 37 del
14 mggio 1998. La direttiva di cui sopra e© stata attuata nell'ordina-
mento italiano con decreto ministeriale 6 luglio 1998 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale n. 204
del 2 settembre 1998.

Il giorno 31 dicembre 1998 scade il termine per mettere in vigore
le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per con-
formarsi alla direttiva 98/21/CE, della Commissione, dell'8 aprile
1998, che modifica la direttiva 93/16/CEE del Consiglio intesa ad
agevolare la libera circolazione dei medici ed il reciproco riconosci-
mento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli, pubblicata nella Gaz-
zetta Ufficiale delle Comunita© europee - serie L - n. 119 del 22 aprile
1998 e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 2� serie spe-
ciale - n. 73 del 17 settembre 1998.

Il giorno 31 dicembre 1998 scade il termine per mettere in vigore
le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per con-
formarsi alla direttiva 98/51/CE, della Commissione, del 9 luglio
1998, che stabilisce alcune misure di applicazione della direttiva
95/69/CE del Consiglio che fissa le condizioni e le modalita© per il
riconoscimento e la registrazione di taluni stabilimenti e intermediari
operanti nel settore dell'alimentazione degli animali pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale delle Comunita© europee - serie L - n. 208 del
24 luglio 1998.

Il giorno 31 dicembre 1998 scade il termine per mettere in vigore
le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per con-
formarsi alla direttiva 98/36/CE, della Commissione, del 2 giugno
1998, che modifica la direttiva 96/5/CE sugli alimenti a base di cereali
e gli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale delle Comunita© europee - serie L - n. 167 del 12 giu-
gno 1998.

Il giorno 31 dicembre 1998 scade il termine per mettere in vigore
le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per con-
formarsi alla direttiva 98/55/CE, del Consiglio del 17 luglio 1998,
che modifica la direttiva 93/75/CEE relativa alle condizioni minime
necessarie per le navi dirette a porti marittimi della Comunita© o che
ne escono e che trasportano merci pericolose o inquinanti, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita© europee - serie L - n. 215 del
1� agosto 1998.

Il giorno 31 dicembre 1998 scade il termine per mettere in vigore
le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per con-
formarsi alla direttiva 98/64/CE, della Commissione, del 3 settembre
1998, che fissa i metodi di analisi comunitari per la determinazione
degli amminoacidi, delle materie grasse grezze e dell'olaquindox negli
alimenti per gli animali e che modifica la direttiva 71/393/CEE, pub-
blicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita© europee - serie L -
n. 257 del 19 settembre 1998.

Il giorno 31 dicembre 1998 scade il termine per mettere in vigore
le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per con-
formarsi alla direttiva 98/67/CE, della Commissione, del 7 settembre
1998, che modifica le direttive del Consiglio 80/511/CEE,
82/475/CEE, 91/357/CEE e 96/25/CE e che abroga la direttiva
92/87/CEE, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita© euro-
pee - serie L - n. 261 del 24 settembre 1998.

Il giorno 31 dicembre 1998 scade il termine per mettere in vigore
le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per con-
formarsi alla direttiva 98/77/CE, della Commissione, del 2 ottobre
1998, che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/220/CEE del
Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
relative a misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico da
emissioni dei veicoli a motore, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
delle Comunita© europee - serie L - n. 286 del 23 ottobre 1998.

Il giorno 31 dicembre 1998 scade il termine per mettere in vigore
le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per con-
formarsi alla direttiva 97/41/CE, del Consiglio del 25 giugno 1997,
che modifica le direttive 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE e
90/642/CEE, che fissano le quantita© massime di residui rispettiva-
mente sugli e negli ortofrutticoli, sui e nei cereali, sui e nei prodotti
alimentari di origine animale e su e in alcuni prodotti di origine vege-
tale, compresi gli ortofrutticoli, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
delle Comunita© europee - serie L - n. 184 del 12 luglio 1997 e nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 2� serie speciale - n. 78
del 9 ottobre 1997.

98A11033

MINISTERO DELLE FINANZE

Istituzione della commissione per la risoluzione
di controversie in materia di scommesse sulle corse dei cavalli

Con decreto ministeriale 19 novembre 1998, e© stata istituita la
commissione di cui all'art. 11, comma 1, del regolamento emanato
con decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, inca-
ricata di risolvere le controversie, escluse quelle di cui agli articoli 2 e
3 dello stesso regolamento, insorte in sede di interpretazione e di ese-
cuzione del regolamento anzidetto, in materia di giochi e di scom-
messe relativi alle corse di cavalli.

98A11209

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento della personalita© giuridica della casa di
procura della congregazione delle Suore della Croce del
Sacro Cuore di Gesu© , in Roma.

Con decreto ministeriale 7 dicembre 1998, viene riconosciuta la
personalita© giuridica della casa di procura della congregazione delle
Suore della Croce del Sacro Cuore di Gesu© , con sede in Roma.

98A11194
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Riconoscimento della personalita© giuridica della parrocchia
di San Luca Evangelista, in S. Lazzaro di Savena

Con decreto ministeriale 7 dicembre 1998, viene riconosciuta la
personalita© giuridica della parrocchia di San Luca Evangelista, con
sede in San Lazzaro di Savena (Bologna).

98A11195

Riconoscimento della personalita© giuridica della casa di pro-
cura della congregazione delle Suore Giuseppine della San-
tissima Trinita© , in Roma.

Con decreto ministeriale 7 dicembre 1998, viene riconosciuta la
personalita© giuridica della casa di procura della congregazione delle
Suore Giuseppine della Santissima Trinita© , con sede in Roma.

98A11196

Riconoscimento della personalita© giuridica del monastero delle
Benedettine di S. Giovanni Battista a Monte Mario, in
Roma.

Con decreto ministeriale 7 dicembre 1998, viene riconosciuta la
personalita© giuridica del monastero delle Benedettine di S. Giovanni
Battista a Monte Mario, con sede in Roma.

98A11197

Riconoscimento della personalita© giuridica della chiesa-santuario
sotto il titolo ûMaria SS. Addolorataý, in Marsala

Con decreto ministeriale 7 dicembre 1998, viene riconosciuta la
personalita© giuridica della chiesa-santuario sotto il titolo ûMaria
SS. Addolorataý, con sede in Marsala (Trapani).

98A11198

MINISTERO
PER LE POLITICHE AGRICOLE

Approvazione del nuovo statuto sociale adottato dall'ûAssocia-
zione italiana produttori olivicoli - A.I.P.O. - Unione nazio-
naleý, in Roma.

Con decreto ministeriale 9 dicembre 1998 e© stato approvato il
nuovo statuto sociale dell'unione nazionale tra le associazioni di
produttori olivicoli denominata ûAssociazione italiana produttori
olivicoli - A.I.P.O. - Unione nazionaleý, con sede in Roma, via Albe-
rico II n. 35.

Il nuovo statuto e© stato adottato con assemblea straordinaria del
26 giugno 1998, redatta dal notaio Maria Stellaci con numero di
repertorio 4774.

98A11199

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO
EDELLAPROGRAMMAZIONEECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla
Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'al-
tro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio
dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 30 dicembre 1998

Dollaro USA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1653,10

ECU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1940,90

Marco tedesco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 990,00

Franco francese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295,20

Lira sterlina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2763,16

Fiorino olandese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 878,65

Franco belga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47,996

Peseta spagnola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,637

Corona danese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259,97

Lira irlandese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2458,66

Dracma greca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,875

Escudo portoghese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,656

Dollaro canadese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1066,17

Yen giapponese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,375

Franco svizzero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1208,41

Scellino austriaco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140,71

Corona norvegese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218,98

Corona svedese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204,67

Marco finlandese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325,66

Dollaro australiano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1013,35

98A11218
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MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Autorizzazione all'Associazione italiana pro adozioni, in
Roma, allo svolgimento di pratiche di adozione relative a
minori stranieri sull'intero territorio nazionale ed all'estero
in Moldova.

Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il
Ministro di grazia e giustizia, in data 3 dicembre 1998, l'Associazione
italiana pro adozioni, con sede in Roma, e© stata autorizzata allo svol-
gimento di pratiche di adozione relative ai minori stranieri, con l'os-
servanza delle disposizioni del decreto interministeriale 28 giugno
1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 28 settembre
1985, sull'intero territorio nazionale ed all'estero in Moldova.

98A11171

Autorizzazione all'associazione ûI Bambini dell'arcobalenoý,
in Longarone, allo svolgimento di pratiche di adozione rela-
tive a minori stranieri sul territorio nazionale, limitatamente
alla regione Veneto ed all'estero in Bulgaria, Brasile e India.

Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il
Ministro di grazia e giustizia, in data 3 dicembre 1998, l'associazione
ûI Bambini dell'arcobalenoý, con sede in Longarone (Belluno), e© stata
autorizzata allo svolgimento di pratiche di adozione relative ai minori
stranieri, con l'osservanza delle disposizioni del decreto interministe-
riale 28 giugno 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del
28 settembre 1985, sul territorio nazionale, limitatamente alla regione
Veneto ed all'estero in Bulgaria, Brasile e India.

98A11172

Francesco Nocita, redattore
DOMENICO CORTESANI, direttore

Alfonso Andriani, vice redattore
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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

ABRUZZO

CHIETI

LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21

L'AQUILA

LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

PESCARA

LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITAé
Via Galilei (ang. via Gramsci)

SULMONA

LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10

TERAMO

LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

MATERA

LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

POTENZA

LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

CATANZARO

LIBRERIA NISTICOé
Via A. Daniele, 27

COSENZA

LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A

PALMI

LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

REGGIO CALABRIA

LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

VIBO VALENTIA

LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

ANGRI

CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

AVELLINO

LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

BENEVENTO

LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

CASERTA

LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33

CASTELLAMMARE DI STABIA

LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D

CAVA DEI TIRRENI

LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

ISCHIA PORTO

LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

NAPOLI

LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168-170
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18

NOCERA INFERIORE

LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;

POLLA

CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

SALERNO

LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

BOLOGNA

LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38

CARPI

LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

CESENA

LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

FERRARA

LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18

FORLIé

LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

MODENA

LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60

PARMA

LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

PIACENZA

NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

REGGIO EMILIA

LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

RIMINI

LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

GORIZIA

CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

PORDENONE

LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

TRIESTE

LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30

UDINE

LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

FROSINONE

LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.

LATINA

LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30

RIETI

LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

ROMA

LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A

LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027

SORA

LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

TIVOLI

LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

VITERBO

LIBRERIA ``AR''
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

CHIAVARI

CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38

GENOVA

LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

IMPERIA

LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

BERGAMO

LIBRERIA LORENZELLI
Via G. D'Alzano, 5

BRESCIA

LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

BRESSO

LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11

BUSTO ARSIZIO

CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

COMO

LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15

CREMONA

LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

GALLARATE

LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

LECCO

LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

LIPOMO

EDITRICE CESARE NANI
Via Statale Briantea, 79

LODI

LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32

MANTOVA

LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

MILANO

LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15

MONZA

LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

PAVIA

LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28

SONDRIO

LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14

VARESE

LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8



Segue: LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI Eé IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

MARCHE

ANCONA

LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6

ASCOLI PICENO

LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

MACERATA

LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6

PESARO

LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

S. BENEDETTO DEL TRONTO

LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

CAMPOBASSO

LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

ALBA

CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19

ALESSANDRIA

LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122

BIELLA

LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

CUNEO

CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

NOVARA

EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

TORINO

CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

VERBANIA

LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

VERCELLI

CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

ALTAMURA

LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16

BARI

CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

BRINDISI

LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A

CERIGNOLA

LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14

FOGGIA

LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21

LECCE

LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

MANFREDONIA

LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126

MOLFETTA

LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

TARANTO

LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

CAGLIARI

LIBRERIA F.LLI DESSIé

Corso V. Emanuele, 30-32

ORISTANO

LIBRERIA CANU

Corso Umberto I, 19

SASSARI

LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE

Piazza Castello, 11

LIBRERIA AKA

Via Roma, 42

SICILIA

ACIREALE

LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.

Via Caronda, 8-10

CARTOLIBRERIA BONANNO

Via Vittorio Emanuele, 194

AGRIGENTO

TUTTO SHOPPING

Via Panoramica dei Templi, 17

CALTANISSETTA

LIBRERIA SCIASCIA

Corso Umberto I, 111

CASTELVETRANO

CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA

Via Q. Sella, 106-108

CATANIA

LIBRERIA LA PAGLIA

Via Etnea, 393

LIBRERIA ESSEGICI

Via F. Riso, 56

LIBRERIA RIOLO FRANCESCA

Via Vittorio Emanuele, 137

GIARRE

LIBRERIA LA SENORITA

Corso Italia, 132-134

MESSINA

LIBRERIA PIROLA MESSINA

Corso Cavour, 55

PALERMO

LIBRERIA S.F. FLACCOVIO

Via Ruggero Settimo, 37

LIBRERIA FORENSE

Via Maqueda, 185

LIBRERIA S.F. FLACCOVIO

Piazza V. E. Orlando, 15-19

LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.

Piazza S. G. Bosco, 3

LIBRERIA DARIO FLACCOVIO

Viale Ausonia, 70

LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO

Via Villaermosa, 28

LIBRERIA SCHOOL SERVICE

Via Galletti, 225

S. GIOVANNI LA PUNTA

LIBRERIA DI LORENZO

Via Roma, 259

SIRACUSA

LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA

Piazza Euripide, 22

TRAPANI

LIBRERIA LO BUE

Via Cascio Cortese, 8

LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA

Corso Italia, 81

TOSCANA

AREZZO

LIBRERIA PELLEGRINI

Via Cavour, 42

FIRENZE

LIBRERIA PIROLA ûgia© Etruriaý

Via Cavour, 46/R

LIBRERIA MARZOCCO

Via de' Martelli, 22/R

LIBRERIA ALFANI

Via Alfani, 84-86/R

GROSSETO

NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A

LIVORNO

LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

LUCCA

LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37

MASSA

LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19

PISA

LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13

PISTOIA

LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macalleé , 37

PRATO

LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25

SIENA

LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7

VIAREGGIO

LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

TRENTO

LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

FOLIGNO

LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

PERUGIA

LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53

TERNI

LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

BELLUNO

LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D

CONEGLIANO

LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B

PADOVA

LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42

ROVIGO

CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

TREVISO

CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31

VENEZIA

CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI
EDITORIALI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin

VERONA

LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5

VICENZA

LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11



MODALITAé PER LA VENDITA

La ûGazzetta Ufficialeý e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
ö presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;
ö presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale -

Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001.
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.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1998

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1
o
gennaio e termine al 31 dicembre 1998

i semestrali dal 1
o
gennaio al 30 giugno 1998 e dal 1

o
luglio al 31 dicembre 1998

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale,
inclusi i supplementi ordinari:

- annuale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.484.000
- semestrale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.275.000

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie
generale, inclusi i supplementi ordinari

contenenti i provvedimenti legislativi:

- annuale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.396.000
- semestrale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.220.000

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari con-

tenenti i provvedimenti non legislativi:
- annuale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.110.000
- semestrale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.266.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale
destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte

costituzionale:
- annuale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.102.000
- semestrale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.266.500

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale
destinata agli atti delle Comunita© europee:

- annuale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.260.000
- semestrale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.143.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie spe-

ciale destinata alle leggi ed ai regolamenti
regionali:

- annuale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.101.000
- semestrale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.265.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale
destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle

altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.254.000
- semestrale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.138.000

Tipo F - Completo. Abbonamento ai fascicoli della

serie generale, inclusi i supplementi ordinari
contenenti i provvedimenti legislativi e non

legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie

speciali (ex tipo F):
- annuale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.045.000
- semestrale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.565.000

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie

generale inclusi i supplementi ordinari

contenenti i provvedimenti legislativi e ai
fascicoli delle quattro serie speciali

(escluso il tipo A2):

- annuale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.935.000
- semestrale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.495.000

Integrando con la somma di L. 150.000 il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si
ricevera© anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1998.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale ûConcorsi ed esamiý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni 16 pagine o frazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.500

Supplemento straordinario ûBollettino delle estrazioniý
Abbonamento annuale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 154.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.500

Supplemento straordinario ûConto riassuntivo del Tesoroý
Abbonamento annuale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1998
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.300.000

Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 4.000

N.B. ö Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI
Abbonamento annuale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 451.000
Abbonamento semestrale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 270.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchë quelli di vendita dei fascicoli delle annate
arretrate, compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio
dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, e© subordinato alla trasmissione dei dati
riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti } (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni } (06) 85082150/85082276 - inserzioni } (06) 85082146/85082189
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