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LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

14 marzo 2001, n. 318.

Regolamento recante disciplina per l'assegnazione delle

borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della

criminalita© , nonchë degli orfani e dei figli delle vittime del ter-

rorismo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costitu-

zione;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto

1988, n. 400;

Vista la legge 20 ottobre 1990, n. 302, recante norme

a favore delle vittime del terrorismo e della criminalita©

organizzata;

Visti gli articoli 4 e 5 della legge 23 novembre 1998,

n. 407, recante nuove norme in favore delle vittime del

terrorismo e della criminalita© organizzata;

Ravvisata la necessita© di emanare una disciplina per

l'assegnazione delle borse di studio istituite in prima

attuazione dell'articolo 4 della citata legge 23 novem-

bre 1998, n. 407, in favore delle vittime del terrorismo

e della criminalita© organizzata, nonchë degli orfani e

dei figli delle vittime del terrorismo;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla

Sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze

del 28 agosto 2000 e del 29 gennaio 2001;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,

adottata nella riunione del 2 marzo 2001;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Mini-

stri, di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa,

della giustizia, delle finanze, della pubblica istruzione e

per la solidarieta© sociale;

E m a n a

il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto della disciplina

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'arti-

colo 5, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407,

la prima attuazione per l'assegnazione delle borse di stu-

dio istituite dall'articolo 4 della citata legge n. 407 del

1998 in favore delle vittime del terrorismo e della crimi-

nalita© organizzata, di cui all'articolo 1 della legge

20 ottobre 1990, n. 302, e successive modifiche, nonchë

degli orfani o dei figli delle vittime del terrorismo.

2. A decorrere dall'anno scolastico ed accademico

1997/1998 le borse di studio sono assegnate in favore

delle vittime del terrorismo e della criminalita© organiz-

zata per ogni anno di scuola elementare e secondaria

inferiore e superiore, nonchë per ogni anno di corso

universitario. Esse sono altres|© assegnate agli orfani ed

ai figli delle vittime del terrorismo per ogni anno di

scuola secondaria superiore e di corso universitario.

3. In relazione allo stanziamento previsto dall'arti-

colo 4 della citata legge n. 407 del 1998, a decorrere dal-

l'anno 1998, le borse di studio complessivamente da

assegnare annualmente sono in numero di ottocento-

quaranta, cos|© ripartite: quattrocento borse di studio

dell'importo di L. 400.000 cadauna riservate agli stu-

denti della scuola elementare e scuola media inferiore;

trecentoquaranta borse di studio dell'importo di

L. 1.000.000 cadauna riservate agli studenti della

scuola media superiore; cento borse di studio dell'im-

porto di L. 5.000.000 cadauna riservate agli studenti

universitari.

4. Una percentuale pari al dieci per cento delle borse

e© riservata ai soggetti portatori di handicap di cui alla

legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modifi-

cazioni.

5. Ove non fosse possibile assegnare tutte le borse di

studio di una categoria per mancanza di aspiranti

aventi diritto, le somme residue saranno utilizzate per

l'assegnazione di borse a concorrenti della medesima o

di altra categoria, in base alla relativa graduatoria.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

1. Nei limiti di cui all'articolo 1, possono chiedere

l'assegnazione delle borse di studio le vittime del terro-

rismo e della criminalita© organizzata, nonchë gli orfani

ed i figli delle vittime del terrorismo che nell'anno scola-

stico o accademico di riferimento:

a) abbiano conseguito la promozione alla classe

superiore o la licenza elementare o la licenza media o

il diploma di istruzione secondaria superiore o titolo

equiparato;

b) abbiano sostenuto con esito favorevole almeno

due esami previsti dal piano di studio per il consegui-

mentodeldiplomadi laureaodiundiplomauniversitario.

2. I requisiti previsti alle lettere a) e b) non sono

richiesti per i soggetti indicati nel comma 4 dell'arti-

colo 1.

Art. 3.

Presentazione della domanda

1. Le richieste di assegnazione di una borsa di studio,

redatte in carta semplice, indirizzate alla Presidenza

del Consiglio dei Ministri, sono presentate all'ufficio

scolastico competente in base alla residenza dell'aspi-

rante o al rettore dell'universita© alla quale l'aspirante e©

iscritto entro il termine indicato nei bandi che saranno
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redatti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Per i
minori e gli incapaci la richiesta e© sottoscritta rispetti-
vamente dall'esercente la potesta© dei genitori o dal
tutore. Nella domanda e© indicato se il richiedente e©
riservatario ai sensi dell'articolo 1, comma 4.

2. Alla domanda, a cura del soggetto che la sotto-
scrive, deve essere allegata una dichiarazione, sotto-
scritta dal richiedente, nella quale e© specificato l'evento
lesivo (luogo, data e breve descrizione del fatto) ed e©
attestata la qualita© di vittima o di orfano o di figlio di
vittima del terrorismo o della criminalita© organizzata
dello studente, nonchë ogni altro dato riferito al corso
di studio frequentato o al titolo di studio conseguito
nell'anno scolastico o accademico di riferimento da
parte dello studente stesso.

3. Alla domanda e© anche allegata una dichiarazione
sostitutiva semplificata del richiedente a norma dell'ar-
ticolo 46, comma 1, lettera o), del decreto del Presi-
dente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, resa
su modello conforme all'allegato A, attestante il reddito
complessivo netto del nucleo familiare, quale risulta
dalle dichiarazioni dei redditi presentate ai fini IRPEF
per l'anno solare precedente all'anno di presentazione,
o dall'ultimo certificato sostitutivo rilasciato dai datori
di lavoro o da enti previdenziali. A detto reddito e© som-
mato il reddito delle attivita© finanziarie del nucleo
familiare medesimo.

4. Il richiedente dichiara altres|© di avere conoscenza
che, nel caso di assegnazione della borsa di studio, si
applica l'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 109, in materia di controllo sulla
veridicita© delle informazioni fornite.

5. I competenti uffici scolastici regionali o universi-
tari, esperita l'istruttoria delle domande pervenute per
la parte di competenza, nei sessanta giorni dalla pre-
sentazione della domanda, acquisiscono dai compe-
tenti uffici territoriali del Governo elementi istruttori.

6. Le domande sono, quindi, trasmesse alla Presi-
denza del Consiglio dei Ministri - Ufficio per il coordi-
namento amministrativo.

Art. 4.

Commissione e graduatoria

1. Le domande pervenute sono esaminate da una
commissione presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri, composta da:

a) un dirigente del ruolo unico della dirigenza, che
la presiede, scelto dal Segretario generale della Presi-
denza del Consiglio dei Ministri;

b) da un rappresentante ciascuno dei Ministeri del-
l'interno, della difesa, della giustizia, della pubblica
istruzione, dell'universita© e della ricerca scientifica e
tecnologica, delle finanze, del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica e del Dipartimento
per la solidarieta© sociale della Presidenza del Consiglio
dei Ministri. Ogni Amministrazione puo© designare un
supplente.

2. La partecipazione alle sedute della commissione e©
gratuita.

3. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei
componenti.

4. La commissione, in base alle domande pervenute,
redige tre distinte graduatorie, secondo le classi di
borse di studio indicate nell'articolo 1. I punteggi sono
attribuiti secondo i seguenti criteri:

a) per la gravita© del danno da 5 a 10 punti;

b) da 3 a 5 punti per il reddito, in misura inversa-
mente proporzionale all'ammontare;

c) per il merito scolastico o universitario da 1 a
3 punti.

5. Tre ulteriori, distinte graduatorie sono redatte
dalla commissione relativamente ai soggetti di cui
all'articolo 1, comma 4, in base ai criteri di cui al
comma 4.

6. La commissione approva le graduatorie entro ses-
santa giorni dal ricevimento delle domande e le comu-
nica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che le
rende esecutive.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sara© inserito nella Raccolta ufficiale degli atti norma-
tivi della Repubblica italiana. Eé fatto obbligo a chiun-
que spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, add|© 14 marzo 2001

Il Presidente del Senato della Repubblica nell'esercizio

delle funzioni del Presidente della Repubblica

ai sensi dell'articolo 86 della Costituzione

MANCINO

Amato, Presidente del Con-

siglio dei Ministri

Bianco, Ministro dell'in-

terno

Mattarella, Ministro della

difesa

Fassino, Ministro della giu-

stizia

Del Turco, Ministro delle

finanze

De Mauro, Ministro della

pubblica istruzione

Turco, Ministro per la soli-

darieta© sociale

Visto, il Guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 2001

Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri,

registro n. 11, foglio n. 164
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Allegato A

(previsto dall'art. 3, comma 3)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA A NORMADELLA LEGGE N.15/1968 PER LA DETERMINAZIONE DELLA SITUAZIONE ECO-
NOMICA EQUIVALENTE UTILE PER CONCORRERE ALL'ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO ISTITUITE AI SENSI
DELL'ART. 4 DELLA LEGGE 23 NOVEMBRE 1998, N. 407.

Generalita© del richiedente

NOME COGNOME

CODICE
FISCALE

Residenza anagrafica

VIA/PIAZZA N. CIVICO

COMUNE PROVINCIA

Generalita© dello studente

NOME COGNOME

CLASSE FREQUENTATA

Situazione economica del nucleo familiare *

A - SITUAZIONE ECONOMICA

La situazione economica si ottiene sommando:
a) tutti i redditi netti dei diversi componenti il nucleo familiare quali risultanti dalle
dichiarazioni dei redditi o, in mancanza di obbligo di presentazione della dichiarazione
dei redditi, dall'ultimo certificato sostitutivo rilasciato dai datori di lavoro o da enti
previdenziali;
b) il reddito delle attivita© finanziarie.

* Il nucleo familiare e© composto dal richiedente medesimo, dai soggetti con i quali
convive e da quelli considerati a suo carico ai fini IRPEF.

L.

B - SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE
(totale importi del punto a) e del punto b)

L.

Il richiedente dichiara di aver conoscenza che, nel caso di corresponsione dei benefici, si applica l'art. 4, comma 2, del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 109, in materia di controllo della veridicita© delle informazioni fornite.

Data

Firma del richiedente
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NOTE

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e© stato redatto dell'amministra-

zione competente per materia, ai sensi dell'art. l0, comma 3, del testo

unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emana-

zione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni

ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre

1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di

legge alle quali e© operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'effica-

cia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

ö Il testo dell'art. 87, quinto comma, della Costituzione della

Repubblica italiana, e© il seguente:

ûL'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presi-

dente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i

decreti aventi valore di legge e i regolamentiý.

ö Il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988,

n. 400 (Disciplina dell'attivita© di Governo e ordinamento della Presi-

denza del Consiglio dei Ministri), e© il seguente:

û1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa delibera-

zione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di

Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, pos-

sono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonchë dei

regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legisla-

tivi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riser-

vate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di

atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comun-

que riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni

pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla leggeý.

ö La legge 20 ottobre 1990, n. 302, reca: ûNorme a favore delle

vittime del terrorismo e della criminalita© organizzataý.

ö Il testo degli articoli 4 e 5 della legge 23 novembre 1998,

n. 407 (Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della cri-

minalita© organizzata), e© il seguente:

ûArt. 4. ö 1. A decorrere dall'anno scolastico 1997/1998 e dal-

l'anno accademico 1997/1998 sono istituite borse di studio riservate

ai soggetti di cui all'art. 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, come

modificato dall'art. 1, comma 1, della presente legge, nonchë agli

orfani e ai figli delle vittime del terrorismo per ogni anno di scuola

secondaria superiore e di corso universitario fino al conseguimento

del diploma di scuola secondaria superiore, del diploma universitario

o del diploma di laurea. Tali borse di studio sono esenti da ogni impo-

sizione fiscale. Per l'attuazione del presente articolo e© autorizzata la

spesa di lire 1.000 milioni annue a decorrere dall'anno 1998.

Art. 5. ö 1. I benefici di cui alla presente legge si applicano agli

eventi verificatisi a decorrere dal 1� gennaio 1969.

2. Con uno o piu© regolamenti, da emanare ai sensi dell'art. 17,

comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data

di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le norme di

attuazione della legge stessaý.

Note all'art. 1, comma 1:

ö Per il testo del comma 2 dell'art. 5 e dell'art. 4 della legge

23 novembre 1998, n. 407, vedi nota alle premesse.

ö Il testo dell'art. 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302 (Norme a

favore delle vittime del terrorismo e della criminalita© organizzata), e©

il seguente:

ûArt. 1 (Casi di elargizione). ö 1. A chiunque subisca un'invali-

dita© permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conse-

guenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di atti di terrorismo o

di eversione dell'ordine democratico, a condizione che il soggetto leso

non abbia concorso alla commissione degli atti medesimi ovvero di

reati a questi connessi ai sensi dell'art. 12 del codice di procedura

penale, e© corrisposta una elargizione fino a lire 150 milioni, in propor-

zione alla percentuale di invalidita© riscontrata, con riferimento alla

capacita© lavorativa, in ragione di 1,5 milioni per ogni punto percen-

tuale.

2. L'elargizione di cui al comma 1 e© altres|© corrisposta a chiunque

subisca un'invalidita© permanente, per effetto di ferite o lesioni ripor-

tate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di fatti

delittuosi commessi per il perseguimento delle finalita© delle associa-

zioni di cui all'art. 416-bis del codice penale, a condizione che:

a) il soggetto leso non abbia concorso alla commissione del

fatto delittuoso lesivo ovvero di reati che con il medesimo siano con-

nessi ai sensi dell'art. 12 del codice di procedura penale;

b) il soggetto leso risulti essere, al tempo dell'evento, del tutto

estraneo ad ambienti e rapporti delinquenziali, salvo che si dimostri

l'accidentalita© del suo coinvolgimento passivo nell'azione criminosa

lesiva, ovvero risulti che il medesimo, al tempo dell'evento, si era gia©

dissociato o comunque estraniato dagli ambienti e dai rapporti delin-

quenziali cui partecipava.

3. La medesima elargizione e© corrisposta anche a chiunque subi-

sca un'invalidita© permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate

in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di operazioni

di prevenzione o repressione dei fatti delittuosi di cui ai commi 1 e 2,

a condizione che il soggetto leso sia del tutto estraneo alle attivita© cri-

minose oggetto delle operazioni medesime.

4. L'elargizione di cui al presente articolo e© inoltre corrisposta a

chiunque, fuori dai casi di cui al comma 3, subisca un'invalidita© per-

manente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza del-

l'assistenza prestata, e legalmente richiesta per iscritto ovvero verbal-

mente nei casi di flagranza di reato o di prestazione di soccorso, ad

ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria o ad autorita© , ufficiali ed

agenti di pubblica sicurezza, nel corso di azioni od operazioni di cui

al presente articolo, svoltesi nel territorio dello Stato.

5. Ai fini del presente articolo, l'invalidita© permanente che com-

porti la cessazione dell'attivita© lavorativa o del rapporto di impiego e©

equiparata all'invalidita© permanente pari a quattro quinti della capa-

cita© lavorativaý.

Nota all'art. 1, comma 3:

ö Per il testo dell'art. 4 della legge 23 novembre 1998, n. 407,

vedi nota alle premesse.

Nota all'art. 1, comma 4:

ö La legge 5 febbraio 1992, n. 104, reca: ûLegge-quadro per l'as-

sistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappateý.

Nota all'art. 3, comma 3:

ö Il testo del comma 1 dell'art. 46 del decreto del Presidente

della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposi-

zioni legislative e regolamentari in materia di documentazione ammi-

nistrativa), e© il seguente:

û1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'i-

stanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle

normali certificazioni i seguenti stati, qualita© personali e fatti:

a) data e il luogo di nascita;

b) residenza;

c) cittadinanza;

d) godimento dei diritti civili e politici;

e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;

f) stato di famiglia;

g) esistenza in vita;

h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente

o discendente;

i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche ammini-

strazioni;

l) appartenenza a ordini professionali;

m) titolo di studio, esami sostenuti;

n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializza-

zione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualifica-

zione tecnica;

o) situazione reddituale o economica anche ai fini della con-

cessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;

p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indica-

zione dell'ammontare corrisposto;
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q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di
qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;

r) stato di disoccupazione;

s) qualita© di pensionato e categoria di pensione;

t) qualita© di studente;

u) qualita© di legale rappresentante di persone fisiche o giuridi-
che, di tutore, di curatore e simili;

v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qual-
siasi tipo;

z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi
militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello
stato di servizio;

aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere desti-
natario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi
iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;

bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedi-
menti penali;

cc) qualita© di vivenza a carico;

dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti
nei registri dello stato civile;

ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di
non aver presentato domanda di concordatoý.

Nota all'art. 3, comma 4:

ö Il testo del comma 2 dell'art. 4 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 109 (Definizioni di criteri unificati di valutazione
della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni
sociali agevolate, a norma dell'art. 59, comma 51, della legge
27 dicembre 1997, n. 449), e© il seguente:

û2. Il richiedente dichiara altres|© di avere conoscenza che, nel
caso di corresponsione della prestazione, ai sensi del comma 8, pos-
sono essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicita© delle
informazioni fornite ed effettuati presso gli istituti di credito o altri
intermediari finanziari, specificando a tal fine il codice identificativo
degli intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio mobiliareý.

01G0380

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI 31 maggio 2001, n. 319.

Modificazioni ed integrazioni al decreto del Presidente del

Consiglio dei Ministri 19 luglio 1995, n. 502, concernente il

trattamento economico del direttore generale, del direttore

sanitario e del direttore amministrativo delle aziende sanitarie.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'articolo 3-bis del decreto legislativo 30 dicem-
bre 1992, n. 502, e successive modificazioni, che con-
cerne il direttore generale, il direttore amministrativo e
il direttore sanitario delle aziende sanitarie;

Visto, in particolare, il comma 8 del richiamato arti-
colo 3-bis il quale dispone che il trattamento economico
del direttore generale, del direttore sanitario e del diret-
tore amministrativo e© definito, in sede di revisione del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
19 luglio 1995, n. 502, anche con riferimento ai tratta-
menti previsti dalla contrattazione collettiva nazionale
per le posizioni apicali della dirigenza medica e ammi-
nistrativa;

Visto il comma 5 dello stesso articolo 3-bis il quale
prevede che, all'atto della nomina di ciascun direttore

generale, le regioni definiscono ed assegnano, aggior-
nandoli periodicamente, gli obiettivi di salute e di fun-
zionamento dei servizi, con riferimento alle relative
risorse, ferma restando la piena autonomia gestionale
dei direttori stessi;

Visto l'articolo 2, comma 1, lettera u), della legge
30 novembre 1998, n. 419, che stabilisce il principio
che il trattamento economico del direttore sanitario e
del direttore amministrativo sia definito in misura non
inferiore a quello previsto dalla contrattazione collet-
tiva nazionale rispettivamente per le posizioni apicali
della dirigenza medica ed amministrativa;

Visti i contratti collettivi nazionali di lavoro, qua-
driennio 1998-2001, della dirigenza medica e veterina-
ria e della dirigenza sanitaria professionale tecnica ed
amministrativa del Servizio sanitario nazionale, sotto-
scritti l'8 giugno 2000 e pubblicati nel supplemento
ordinario n. 117 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale
- n. 170 del 22 luglio 2000;

Ritenuto di procedere alla revisione del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 19 luglio 1995,
n. 502, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 278 del
28 novembre 1995;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, e successive modificazioni;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome nella riu-
nione del 22 febbraio 2001;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla
Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza
del 21 maggio 2001;

Sulla proposta dei Ministri della sanita© , del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica,
del lavoro e della previdenza sociale e per gli affari
regionali;

A d o t ta

il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifiche ed integrazioni all'articolo 1 del decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 502 del 1995

1. All'articolo 1 del decreto del Presidente del Consi-
glio dei Ministri 19 luglio 1995, n. 502, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 278 del 28 novembre 1995, sono
apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

a) al comma 1 le parole: ûdell'articolo 3, comma
6,ý sono sostituite dalle parole: ûdegli articoli 3 e
3-bisý e sono soppresse le parole: ûe con le integrazioni
di cui al successivo comma 5.ý;

b) il comma 2 e© sostituito dal seguente: û2. Il rap-
porto di lavoro del direttore generale e© esclusivo ed e©
regolato da contratto di diritto privato, di durata non
inferiore a tre e non superiore a cinque anni, rinnova-
bile, stipulato in osservanza delle norme del titolo terzo
del libro quinto del codice civileý;

c) al comma 5, la prima frase del secondo alinea e©
sostituita dalle seguenti: ûIl trattamento annuo, deter-
minato sulla base delle lettere a), b) e c), non puo© essere
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superiore a lire trecentomilioni. Il trattamento econo-

mico puo© essere integrato di una ulteriore quota, fino

al 20 per cento dello stesso, previa valutazione, sulla

base dei criteri determinati ai sensi del comma 5 dell'ar-

ticolo 3-bis del decreto legislativo n. 502 del 1992 e suc-

cessive modificazioni, dei risultati di gestione ottenuti

e della realizzazione degli obiettivi di salute e di funzio-

namento dei servizi, assegnati al direttore generale

annualmente dalla regione.ý;

d) dopo il comma 5 e© aggiunto il seguente comma:

û5-bis. La regione puo© disporre che il trattamento

economico del direttore generale sia integrato fino ad

un importo massimo di 10 milioni, in relazione a corsi

di formazione manageriale e ad iniziative di studio ed

aggiornamento, promosse dalla regione ed alle quali il

direttore generale debba partecipare per esigenze con-

nesse al proprio ufficio.ý;

e) il comma 6 e© sostituito dal seguente:

û6. Nulla e© dovuto, a titolo di indennita© di recesso, al

direttore generale nei casi di cessazione dell'incarico

per decadenza, mancata conferma, revoca o risoluzione

del contratto nonchë per dimissioni.ý;

f) il comma 7 e© sostituito dal seguente:

û7. Per quanto non previsto dagli articoli 3 e 3-bis del

decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e succes-

sive modificazioni e dal presente decreto si applicano

le norme del titolo terzo del libro quinto del codice

civile.ý.

Art. 2.

Modifiche ed integrazioni all'articolo 2 del decreto

del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 502 del 1995

1. All'articolo 2 del decreto del Presidente del Consi-

glio dei Ministri 19 luglio 1995, n. 502, sono apportate

le seguenti modifiche ed integrazioni:

a) il comma 1 e© sostituito dal seguente:

û1. Il rapporto di lavoro del direttore amministrativo e

del direttore sanitario e© esclusivo ed e© regolato da con-

tratto di diritto privato, di durata non inferiore a tre e

non superiore a cinque anni, rinnovabile, stipulato

in osservanza delle norme del titolo terzo del libro

quinto del codice civile. Il direttore generale, ai sensi del-

l'articolo 3, comma 1-quinquies, e dell'articolo 3-bis,

comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,

n. 502 e successive modificazioni, stipula il contratto di

lavoro con il direttore amministrativo e con il direttore

sanitario dell'unita© sanitaria locale o dell'azienda ospe-

daliera, sulla base di uno schema tipo approvato dalla

regione in conformita© ai contenuti di cui al presente arti-

colo.ý;

b) il comma 2 e© abrogato;

c) nel comma 5 il primo alinea e© sostituito dai

seguenti: ûAl direttore sanitario e al direttore ammini-

strativo e© attribuito un trattamento economico definito

in misura non inferiore a quello previsto dalla contrat-

tazione collettiva nazionale rispettivamente per le posi-

zioni apicali della dirigenza medica ed amministrativa.

La regione definisce il trattamento economico del diret-

tore sanitario e del direttore amministrativo, tenendo

conto sia del trattamento economico attribuito al diret-

tore generale e sia delle posizioni in strutture organiz-

zative complesse, in un'ottica di equilibrio aziendale. I

trattamenti economici annui sono omnicomprensivi e,

salvo il limite minimo di cui al primo periodo, non pos-

sono essere fissati in misura superiore all'80 per cento

del trattamento base attribuito al direttore generale.ý;

d) nel comma 5 il terzo alinea e© soppresso;

e) dopo il comma 5, e© aggiunto il seguente

comma:

û5-bis. Il trattamento economico del direttore ammi-

nistrativo e del direttore sanitario puo© , conformemente

ad apposita direttiva regionale, essere integrato fino ad

un importo massimo di 7 milioni, in relazione a corsi

di formazione manageriale ed a iniziative di studio ed

aggiornamento, promosse dalla regione ed alle quali

gli stessi debbano partecipare per esigenze connesse al

proprio ufficio.ý;

f) il comma 6 e© sostituito dal seguente:

û6. La regione disciplina le cause di risoluzione del

rapporto di lavoro con il direttore amministrativo e il

direttore sanitario, anche con riferimento alla cessa-

zione dall'incarico del direttore generale. Nulla e©

dovuto, a titolo di indennita© di recesso, ai direttori

amministrativo e sanitario in caso di cessazione dall'in-

carico conseguente a dimissioni, alla sostituzione del

direttore generale nonchë a decadenza, mancata con-

ferma, revoca o risoluzione del contratto.ý;

g) il comma 8 e© sostituito dal seguente:

û8. Per quanto non previsto dagli articoli 2 e 3-bis del

decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e succes-

sive modificazioni, e dal presente decreto, si applicano

le norme del titolo terzo del libro quinto del codice

civile.ý.

Art. 3.

Articoli aggiuntivi al decreto del Presidente

del Consiglio dei Ministri n. 502 del 1995

1. Dopo l'articolo 2 del decreto del Presidente del

Consiglio dei Ministri 19 luglio 1995, n. 502, sono

aggiunti i seguenti articoli:

ûArt. 2-bis. ö 1. Le disposizioni di cui al presente

decreto si applicano anche ai contratti del direttore

generale, del direttore amministrativo e del direttore

sanitario dei policlinici universitari, delle aziende in

cui insistono le facolta© di medicina e delle aziende costi-

tuite ai sensi del decreto legislativo 21 dicembre 1999,

n. 517.

Art. 2-ter. ö 1. I compensi dovuti ai commissari

straordinari e ai direttori amministrativi e sanitari degli

istituti di ricovero e cura a carattere scientifico sono

determinati, con decreto del Ministro della sanita© di

concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della

programmazione economica, in conformita© a quelli sta-

biliti dal presente decreto. Il compenso e© ridotto di

almeno un terzo nei confronti dei commissari straordi-

nari, che esercitano anche altre attivita© lavorative in

regime di lavoro dipendente o autonomo.ý.
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Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sara© inserito nella Raccolta ufficiale degli atti norma-
tivi della Repubblica italiana. Eé fatto obbligo a chiun-
que spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 31 maggio 2001

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Amato

Il Ministro della sanita©

Veronesi

Il Ministro del tesoro, del bilancio

e della programmazione economica

Visco

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale

Salvi

Il Ministro per gli affari regionali

Loiero

Visto, il Guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte dei conti il 20 luglio 2001

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona

e dei beni culturali, registro n. 6 Sanita© , foglio n. 37

öööööö

NOTE

Avvertenza:

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

Note alle premesse:

ö Si riporta il testo dell'art. 3-bis del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanita-
ria a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421).

N.B.: Il decreto legislativo n. 502/1992 viene riportato nelle note
nella versione come modificata dai decreti legislativi 7 dicembre
1993, n. 517; 19 giugno 1999, n. 229; 2 marzo 2000, n. 49; 7 giugno
2000, n. 168; 28 luglio 2000, n. 254.

ûArt. 3-bis (Direttore generale, direttore amministrativo e direttore

sanitario). ö 1. I provvedimenti di nomina dei direttori generali
delle unita© sanitarie locali e delle aziende ospedaliere sono adottati
esclusivamente con riferimento ai requisiti di cui al comma 3.

2. La nomina del direttore generale deve essere effettuata nel ter-
mine perentorio di sessanta giorni dalla data di vacanza dell'ufficio.
Scaduto tale termine, si applica l'art. 2, comma 2-octies.

3. Gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) diploma di laurea;

b) esperienza almeno quinquennale di direzione tecnica o
amministrativa in enti, aziende, strutture pubbliche o private, in posi-
zione dirigenziale con autonomia gestionale e diretta responsabilita©
delle risorse umane, tecniche o finanziarie, svolta nei dieci anni prece-
denti la pubblicazione dell'avviso.

4. I direttori generali nominati devono produrre, entro diciotto
mesi dalla nomina, il certificato di frequenza del corso di formazione
in materia di sanita© pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria.
I predetti corsi sono organizzati e attivati dalle regioni, anche in
ambito interregionale e in collaborazione con le Universita© o altri
soggetti pubblici o privati accreditati ai sensi dell'art. 16-ter, operanti
nel campo della formazione manageriale, con periodicita© almeno
biennale. I contenuti, la metodologia delle attivita© didattiche, la
durata dei corsi, non inferiore a centoventi ore programmate in un
periodo non superiore a sei mesi, nonchë le modalita© di consegui-
mento della certificazione, sono stabiliti, entro centoventi giorni dal-
l'entrata in vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, con
decreto del Ministro della sanita© , previa intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province auto-
nome di Trento e di Bolzano. I direttori generali in carica alla data di
entrata in vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, produ-
cono il certificato di cui al presente comma entro diciotto mesi da tale
data.

5. Le regioni determinano preventivamente, in via generale, i cri-
teri di valutazione dell'attivita© dei direttori generali, avendo riguardo
al raggiungimento degli obiettivi definiti nel quadro della program-
mazione regionale, con particolare riferimento alla efficienza, effica-
cia e funzionalita© dei servizi sanitari. All'atto della nomina di ciascun
direttore generale, esse definiscono e assegnano, aggiornandoli perio-
dicamente, gli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi, con
riferimento alle relative risorse, ferma restando la piena autonomia
gestionale dei direttori stessi.

6. Trascorsi diciotto mesi dalla nomina di ciascun direttore gene-
rale, la regione verifica i risultati aziendali conseguiti e il raggiungi-
mento degli obiettivi di cui al comma 5 e, sentito il parere del sindaco
o della conferenza dei sindaci di cui all'art. 3, comma 14, ovvero,
per le aziende ospedaliere, della Conferenza di cui all'art. 2, com-
ma 2-bis, procede o meno alla conferma entro i tre mesi successivi alla
scadenza del termine. La disposizione si applica in ogni altro procedi-
mento di valutazione dell'operato del direttore generale, salvo quanto
disposto dal comma 7.

7. Quando ricorrano gravi motivi o la gestione presenti una
situazione di grave disavanzo o in caso di violazione di leggi o del
principio di buon andamento e di imparzialita© della amministrazione,
la regione risolve il contratto dichiarando la decadenza del direttore
generale e provvede alla sua sostituzione; in tali casi la regione prov-
vede previo parere della Conferenza di cui all'art. 2, comma 2-bis,
che si esprime nel termine di dieci giorni dalla richiesta, decorsi inutil-
mente i quali la risoluzione del contratto puo© avere comunque corso.
Si prescinde dal parere nei casi di particolare gravita© e urgenza. Il sin-
daco o la Conferenza dei sindaci di cui all'art. 3, comma 14, ovvero,
per le aziende ospedaliere, la Conferenza di cui all'art. 2, com-
ma 2-bis, nel caso di manifesta inattuazione nella realizzazione del
piano attuativo locale, possono chiedere alla regione di revocare il
direttore generale o di non disporre la conferma, ove il contratto sia
gia© scaduto. Quando i procedimenti di valutazione e di revoca di cui
al comma 6 e al presente comma riguardano i direttori generali delle
aziende ospedaliere, la Conferenza di cui all'art. 2, comma 2-bis, e©
integrata con il sindaco del comune capoluogo della provincia in cui
e© situata l'azienda.

8. Il rapporto di lavoro del direttore generale, del direttore
amministrativo e del direttore sanitario e© esclusivo ed e© regolato da
contratto di diritto privato, di durata non inferiore a tre e non supe-
riore a cinque anni, rinnovabile, stipulato in osservanza delle norme
del titolo terzo del libro quinto del codice civile. La regione disciplina
le cause di risoluzione del rapporto con il direttore amministrativo e
il direttore sanitario. Il trattamento economico del direttore generale,
del direttore sanitario e del direttore amministrativo e© definito, in sede
di revisione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
19 luglio 1995, n. 502, anche con riferimento ai trattamenti previsti
dalla contrattazione collettiva nazionale per le posizioni apicali della
dirigenza medica e amministrativa.

9. La regione puo© stabilire che il conferimento dell'incarico di
direttore amministrativo sia subordinato, in analogia a quanto previ-
sto per il direttore sanitario dall'art. 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, alla frequenza del corso di for-
mazione programmato per il conferimento dell'incarico di direttore
generale o del corso di formazione manageriale di cui all'art. 7 del
decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, o
di altro corso di formazione manageriale appositamente program-
mato.
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10. La carica di direttore generale e© incompatibile con la sussi-

stenza di altro rapporto di lavoro, dipendente o autonomo.

11. La nomina a direttore generale, amministrativo e sanitario

determina per i lavoratori dipendenti il collocamento in aspettativa

senza assegni e il diritto al mantenimento del posto. L'aspettativa e©

concessa entro sessanta giorni dalla richiesta. Il periodo di aspettativa

e© utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza. Le ammi-

nistrazioni di appartenenza provvedono a effettuare il versamento

dei contributi previdenziali e assistenziali comprensivi delle quote a

carico del dipendente, calcolati sul trattamento economico corrispo-

sto per l'incarico conferito nei limiti dei massimali di cui all'art. 3,

comma 7, del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 181, e a richiedere

il rimborso di tutto l'onere da esse complessivamente sostenuto

all'unita© sanitaria locale o all'azienda ospedaliera interessata, la quale

procede al recupero della quota a carico dell'interessato.

12. Per i direttori generali e per coloro che, fuori dei casi di cui al

comma 11, siano iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle

forme sostitutive ed esclusive della medesima, la contribuzione

dovuta sul trattamento economico corrisposto nei limiti dei massi-

mali previsti dall'art. 3, comma 7, del decreto legislativo 24 aprile

1997, n. 181, e© versata dall'unita© sanitaria locale o dall'azienda ospe-

daliera di appartenenza, con recupero della quota a carico dell'inte-

ressato.

13. In sede di revisione del decreto del Presidente del Consiglio

dei Ministri 19 luglio 1995, n. 502, si applica il comma 5 del presente

articolo.

14. Il rapporto di lavoro del personale del Servizio sanitario

nazionale e© regolato dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e

successive modificazioni. Per la programmazione delle assunzioni si

applica l'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive

modificazioni.

15. In sede di prima applicazione, le regioni possono disporre la

proroga dei contratti con i direttori generali in carica all'atto dell'en-

trata in vigore del presente decreto per un periodo massimo di dodici

mesiý.

ö Legge 30 novembre 1998, n. 419 (Delega al Governo per la

razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale e per l'adozione di

un testo unico in materia di organizzazione e finanziamento del Servi-

zio sanitario nazionale. Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre

1992, n. 502)ý:

ûArt. 2 (Principi e criteri direttivi di delega). ö 1. Nell'emana-

zione dei decreti legislativi di cui all'art. 1, il Governo si atterra© ai

seguenti principi e criteri direttivi:

(omissis);

u) ridefinire i requisiti per l'accesso all'incarico di direttore

generale delle aziende unita© sanitarie locali e delle aziende ospeda-

liere, prevedendo, tra l'altro, la certificazione della frequenza di un

corso regionale di formazione in materia di sanita© pubblica e di orga-

nizzazione e gestione sanitaria di durata non superiore a sei mesi,

secondo modalita© dettate dal Ministro della sanita© , previa intesa in

sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni

e le province autonome di Trento e di Bolzano, e semplificare le

modalita© di nomina e di revoca dall'incarico rendendole coerenti con

il completamento del processo di aziendalizzazione, con la natura pri-

vatistica e fiduciaria del rapporto e con il principio di responsabilita©

gestionale; assicurare il coinvolgimento dei comuni e dei loro organi-

smi di rappresentanza nel procedimento di revoca e nel procedimento

di valutazione dei direttori generali, con riguardo ai risultati conse-

guiti dalle aziende unita© sanitarie locali e dalle aziende ospedaliere,

rispetto agli obiettivi della programmazione sanitaria regionale e

locale; prevedere criteri per la revisione del regolamento, recante

norme sul contratto del direttore generale, del direttore amministra-

tivo e del direttore sanitario delle aziende unita© sanitarie locali e delle

aziende ospedaliere, adottato con decreto del Presidente del Consiglio

dei Ministri 19 luglio 1995, n. 502, rapportando l'eventuale integra-

zione del trattamento economico annuo alla realizzazione degli obiet-

tivi di salute determinati dalla programmazione sanitaria regionale e

stabilendo che il trattamento economico del direttore sanitario e del

direttore amministrativo sia definito in misura non inferiore a quello

previsto dalla contrattazione collettiva nazionale rispettivamente per

le posizioni apicali della dirigenza medica ed amministrativaý.

ö CC.CC.N.L. quadriennio 1998-2001 delle aree relative alla

dirigenza medica, veterinaria, sanitaria, professionale, tecnica ed

amministrativa del Servizio sanitario nazionale, firmati in data 8 giu-

gno 2000 (pubblicati in S.O. n. 117 alla Gazzetta Ufficiale n. 170 del

22 luglio 2000) tra l'Aran e i rappresentanti delle seguenti organizza-

zioni e confederazioni sindacali: per le OO.SS. di categoria:

ANAAO/ASSOMED; CIMO-ASMD; UMSPED (AAROI - AIPAC

- SNR) ; CIVEMP (SIVEMP - SIMET); FED. CISL MEDICI -

COSIME; FESMED (ACOI, ANMCO, AOGOI, SUMI, SEDI,

FEMEPA, ANMDO): ANPO; CGIL MEDICI; FED. UIL FNAM,

FIALS- Nuova ASCOTI, CUMI, AMFUP; per le confederazioni sin-

dacali: COSMED; CISL, CGIL, UIL.

ö Si riporta il testo del decreto del Presidente del Consiglio dei

Ministri del 19 luglio 1995, n. 502 (Regolamento recante norme sul

contratto del direttore generale, del direttore amministrativo e del

direttore sanitario delle unita© sanitarie locali e delle aziende ospeda-

liere):

ûArt. 1 (Contratto del direttore generale). ö 1. La regione ed il

direttore generale dell'unita© sanitaria locale o dell'azienda ospeda-

liera, nominato ai sensi dell'art. 3, comma 6, del decreto legislativo

30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni entro quindici

giorni dall'atto di nomina sottoscrivono il contratto di lavoro predi-

sposto dalla regione in conformita© ai contenuti di cui al presente arti-

colo e con le integrazioni di cui al successivo comma 5.

2. Il rapporto di lavoro del direttore generale e© costituito con

contratto a termine della durata di cinque anni, rinnovabile, a decor-

rere dalla data di sottoscrizione dello stesso.

3. Il direttore generale e© tenuto ad esercitare le funzioni stabilite

dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifi-

cazioni, nonchë ogni altra funzione connessa all'attivita© di gestione

disciplinata da norme di legge e di regolamento e da leggi e atti di pro-

grammazione regionale.

4. Con la sottoscrizione del contratto di lavoro il direttore gene-

rale si impegna a prestare la propria attivita© a tempo pieno e con

impegno esclusivo a favore dell'ente cui e© stato preposto.

5. Al direttore generale e© attribuito il trattamento economico

omni-comprensivo individuato dalla regione in relazione ai seguenti

parametri:

a) volume delle entrate di parte corrente della unita© sanitaria

locale o dell'azienda ospedaliera;

b) numero di assistiti e di posti letto;

c) numero di dipendenti.

Il trattamento economico annuo, determinato sulla base delle let-

tere a), b) e c), non puo© risultare superiore a lire duecentomilioni e

puo© essere integrato di una ulteriore quota, fino al 20 per cento dello

stesso, sulla base dei risultati di gestione ottenuti e della realizzazione

degli obiettivi fissati annualmente dalla regione, misurata mediante

appositi indicatori. Il trattamento economico e© comprensivo delle

spese sostenute per gli spostamenti dal luogo di residenza al luogo di

svolgimento delle funzioni. Al direttore generale, per lo svolgimento

delle attivita© inerenti le sue funzioni, spetta il rimborso delle spese di

viaggio, vitto ed alloggio effettivamente sostenute e documentate, nei

limiti e secondo le modalita© stabilite per i dirigenti generali dello

Stato di livello C.

6. Nulla e© dovuto, a titolo di indennita© di recesso, al direttore

generale nei casi di decadenza previsti dall'art. 3, comma 6, del

decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifica-

zioni.

7. Per quanto non previsto dall'art. 3 del decreto legislativo

30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e dal presente

decreto si applicano gli articoli 2222 e seguenti del codice civile.
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Art. 2 (Contratto dei direttori amministrativo e sanita-
rio). ö 1. Il direttore generale, ai sensi dell'art. 3, comma 7, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifica-
zioni, stipula con i direttori amministrativo e sanitario della unita©
sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera il contratto di lavoro sulla
base di uno schema tipo approvato dalla regione in conformita© ai con-
tenuti di cui al presente articolo e con le integrazioni di cui al succes-
sivo comma 5.

2. Il rapporto di lavoro dei direttori amministrativo e sanitario e©
costituito con contratto a termine della durata massima di cinque
anni, rinnovabile, a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso.

3. I direttori amministrativo e sanitario sono tenuti ad esercitare
le funzioni stabilite dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
e successive modificazioni; nonchë dalle leggi e dagli atti di program-
mazione regionale.

4. Con la sottoscrizione del contratto di lavoro i direttori ammi-
nistrativo e sanitario si impegno a prestare la propria attivita© lavora-
tiva a tempo pieno e con impegno esclusivo a favore dell'ente.

5. Ai direttori amministrativo e sanitario e© attribuito il tratta-
mento economico annuo omnicompresivo fissato dalla regione in
misura pari al 70 per cento del trattamento base attribuito al direttore
generale. Il predetto trattamento puo© essere integrato di un'ulteriore
quota, fino al 20 per cento dello stesso, sulla base dei risultati di
gestione ottenuti e della realizzazione degli obiettivi fissati annual-
mente dal direttore generale misurata mediante appositi indicatori. Il
trattamento economico complessivo non puo© risultare inferiore alla
somma dello stipendio iniziale lordo, dell'indennita© integrativa spe-
ciale, della tredicesima mensilita© e dell'indennita© di direzione dei diri-
genti apicali del Servizio sanitario nazionale. Il trattamento econo-
mico e© comprensivo delle spese sostenute per gli spostamenti dal
luogo di residenza al luogo di svolgimento delle loro funzioni. Ai
direttori amministrativo e sanitario, per lo svolgimento delle attivita©
inerenti le funzioni, spetta il rimborso delle spese di viaggio, vitto ed
alloggio effettivamente sostenute e documentate, nei limiti e secondo
le modalita© stabilite per i dirigenti apicali del Servizio sanitario nazio-
nale.

6. Nulla e© dovuto, a titolo di indennita© di recesso, ai direttori
amministrativo e sanitario in caso di cessazione dall'incarico conse-
guente alla sostituzione del direttore generale o nel caso in cui siano
dichiarati decaduti dal direttore generale ai sensi dell'art. 3, comma
7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modi-
ficazioni.

7. I direttori amministrativo e sanitario sono responsabili del
risultato dell'attivita© svolta dagli uffici ai quali sono preposti, della
realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati, della gestione
del personale e delle risorse finanziarie e strumentali ad essi
assegnate.

8. Per quanto non previsto dall'art. 3 del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e dal presente
decreto, si applicano gli articoli 2222 e seguenti del codice civile.

Art. 3 (Competenze delle regioni a statuto speciale e delle province
autonome). ö 1. Le regioni a statuto speciale e le province auto-
nome di Trento e di Bolzano provvedono ai sensi degli statuti di auto-
nomia e delle relative norme di attuazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara© inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
Eé fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservareý.

ö Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita© di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri):

ûArt. 17 (Regolamenti). ö 1-2. (Omissis).

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti
nelle materie di competenza del Ministro o di autorita© sottordinate
al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali
regolamenti, per materie di competenza di piu© Ministri, possono
essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la neces-

sita© di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie
a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere
comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro
emanazione.

4-4-bis. (Omissis)ý.

Note all'art. 1:

ö Per il testo del decreto del Presidente del Consiglio dei Mini-
stri 19 luglio 1995, n. 502, vedi note alle premesse.

ö Per il testo dell'art. 3-bis del decreto legislativo n. 502 del 1992
e successive modificazioni vedi note alle premesse.

ö Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto legislativo n. 502/1992
citato in premessa:

ûArt. 3 (Organizzazione delle unita© sanitarie locali). ö 1. Le
regioni, attraverso le unita© sanitarie locali, assicurano i livelli essen-
ziali di assistenza di cui all'art. 1, avvalendosi anche delle aziende di
cui all'art. 4.

1-bis. In funzione del perseguimento dei loro fini istituzionali, le
unita© sanitarie locali si costituiscono in aziende con personalita© giuri-
dica pubblica e autonomia imprenditoriale; la loro organizzazione e
funzionamento sono disciplinati con atto aziendale di diritto privato,
nel rispetto dei principi e criteri previsti da disposizioni regionali.
L'atto aziendale individua le strutture operative dotate di autonomia
gestionale o tecnico-professionale, soggette a rendicontazione anali-
tica.

1-ter. Le aziende di cui ai commi 1 e 1-bis informano la propria
attivita© a criteri di efficacia, efficienza ed economicita© e sono tenute
al rispetto del vincolo di bilancio, attraverso l'equilibrio di costi e
ricavi, compresi i trasferimenti di risorse finanziarie. Agiscono
mediante atti di diritto privato. I contratti di fornitura di beni e ser-
vizi, il cui valore sia inferiore a quello stabilito dalla normativa comu-
nitaria in materia, sono appaltati o contrattati direttamente secondo
le norme di diritto privato indicate nell'atto aziendale di cui al com-
ma 1-bis.

1-quater. Sono organi dell'azienda il direttore generale e il colle-
gio sindacale. Il direttore generale adotta l'atto aziendale di cui al
comma 1-bis; e© responsabile della gestione complessiva e nomina i
responsabili delle strutture operative dell'azienda. Il direttore gene-
rale e© coadiuvato, nell'esercizio delle proprie funzioni, dal direttore
amministrativo e dal direttore sanitario. Le regioni disciplinano
forme e modalita© per la direzione e il coordinamento delle attivita©
sociosanitarie a elevata integrazione sanitaria. Il direttore generale si
avvale del collegio di direzione di cui all'art. 17 per le attivita© ivi
indicate.

1-quinquies. Il direttore amministrativo e il direttore sanitario
sono nominati dal direttore generale. Essi partecipano, unitamente
al direttore generale, che ne ha la responsabilita© , alla direzione
dell'azienda, assumono diretta responsabilita© delle funzioni attribuite
alla loro competenza e concorrono, con la formulazione di proposte
e di pareri, alla formazione delle decisioni della direzione generale.

2. (Abrogato).

3. L'unita© sanitaria locale puo© assumere la gestione di attivita© o
servizi socio-assistenziali su delega dei singoli enti locali con oneri a
totale carico degli stessi, ivi compresi quelli relativi al personale, e
con specifica contabilizzazione. L'unita© sanitaria locale procede alle
erogazioni solo dopo l'effettiva acquisizione delle necessarie disponi-
bilita© finanziarie.

4. (Abrogato).

5. Le regioni disciplinano, entro il 31 marzo 1994, nell'ambito
della propria competenza le modalita© organizzative e di funziona-
mento delle unita© sanitarie locali prevedendo tra l'altro:

e)-f) (abrogati);
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g) i criteri per la definizione delle dotazioni organiche e degli

uffici dirigenziali delle unita© sanitarie locali e delle aziende ospeda-

liere nonchë i criteri per l'attuazione della mobilita© del personale risul-

tato in esubero, ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo

3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.

6. Tutti i poteri di gestione, nonchë la rappresentanza della unita©

sanitaria locale, sono riservati al direttore generale. Al direttore gene-

rale compete in particolare, anche attraverso l'istituzione dell'appo-

sito servizio di controllo interno di cui all'art. 20 del decreto legisla-

tivo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni,

verificare, mediante valutazioni comparative dei costi dei rendimenti

e dei risultati, la corretta ed economica gestione delle risorse attri-

buite ed introitate nonchë l'imparzialita© ed il buon andamento

dell'azione amministrativa. I provvedimenti di nomina dei direttori

generali delle unita© sanitarie locali e delle aziende ospedaliere sono

adottati esclusivamente con riferimento ai requisiti di cui all'art. 1

del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 512, convertito dalla legge

17 ottobre 1994, n. 590, senza necessita© di valutazioni comparative.

L'autonomia di cui al comma 1 diviene effettiva con la prima immis-

sione nelle funzioni del direttore generale. I contenuti di tale con-

tratto, ivi compresi i criteri per la determinazione degli emolumenti,

sono fissati entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del

presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Mini-

stri, su proposta dei Ministri della sanita© , del tesoro, del lavoro e della

previdenza sociale e per gli affari regionali sentita la Conferenza per-

manente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome.

Il direttore generale e© tenuto a motivare i provvedimenti assunti in

difformita© dal parere reso dal direttore sanitario, dal direttore ammi-

nistrativo e dal consiglio dei sanitari. In caso di vacanza dell'ufficio

o nei casi di assenza o di impedimento del direttore generale, le rela-

tive funzioni sono svolte dal direttore amministrativo o dal direttore

sanitario su delega del direttore generale o, in mancanza di delega,

dal direttore piu© anziano per eta© . Ove l'assenza o l'impedimento si

protragga oltre sei mesi si procede alla sostituzione.

7. Il direttore sanitario e© un medico che non abbia compiuto il

sessantacinquesimo anno di eta© e che abbia svolto per almeno cinque

anni qualificata attivita© di direzione tecnico-sanitaria in enti o strut-

ture sanitarie, pubbliche, private, di media o grande dimensione.

Il direttore sanitario dirige i servizi sanitari ai fini organizzativi ed

igienico-sanitari e fornisce parere obbligatorio al direttore generale

sugli atti relativi alle materie di competenza. Il direttore amministra-

tivo e© un laureato in discipline giuridiche o economiche che non abbia

compiuto il sessantacinquesimo anno di eta© e che abbia svolto per

almeno cinque anni una qualificata attivita© di direzione tecnica o

amministrativa in enti o strutture sanitarie pubbliche o private di

media o grande dimensione. Il direttore amministrativo dirige i servizi

amministrativi della unita© sanitaria locale. Sono soppresse le figure

del coordinatore amministrativo, del coordinatore sanitario e del

sovrintendente sanitario, nonchë l'ufficio di direzione.

8. (Abrogato).

9. Il direttore generale non e© eleggibile a membro dei consigli

comunali, dei consigli provinciali, dei consigli e assemblee delle

regioni e del Parlamento, salvo che le funzioni esercitate non siano

cessate almeno centottanta giorni prima della data di scadenza dei

periodi di durata dei predetti organi. In caso di scioglimento antici-

pato dei medesimi, le cause di ineleggibilita© non hanno effetto se le

funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi dalla

data del provvedimento di scioglimento. In ogni caso il direttore gene-

rale non e© eleggibile nei collegi elettorali nei quali sia ricompreso, in

tutto o in parte, il territorio dell'unita© sanitaria locale presso la quale

abbia esercitato le sue funzioni in un periodo compreso nei sei mesi

antecedenti la data di accettazione della candidatura. Il direttore

generale che sia stato candidato e non sia stato eletto non puo© eserci-

tare per un periodo di cinque anni le sue funzioni in unita© sanitarie

locali comprese, in tutto o in parte, nel collegio elettorale nel cui

ambito si sono svolte le elezioni. La carica di direttore generale e©

incompatibile con quella di membro del consiglio e delle assemblee

delle regioni e delle province autonome, di consigliere provinciale, di

sindaco, di assessore comunale, di presidente o di assessore di comu-

nita© montana, di membro del Parlamento, nonchë con l'esistenza di

rapporti anche in regime convenzionale con la unita© sanitaria locale

presso cui sono esercitate le funzioni o di rapporti economici o di con-

sulenza con strutture che svolgono attivita© concorrenziali con la

stessa. La predetta normativa si applica anche ai direttori ammini-

strativi ed ai direttori sanitari. La carica di direttore generale e© altres|©

incompatibile con la sussistenza di un rapporto di lavoro dipendente,

ancorchë in regime di aspettativa senza assegni, con l'unita© sanitaria

locale presso cui sono esercitate le funzioni.

10. (Abrogato dall'art. 1 del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 512,
convertito dalla legge 17 ottobre 1994, n. 590).

11. Non possono essere nominati direttori generali, direttori

amministrativi o direttori sanitari delle unita© sanitarie locali:

1) coloro che hanno riportato condanna, anche non definitiva,

a pena detentiva non inferiore ad un anno per delitto non colposo

ovvero a pena detentiva non inferiore a sei mesi per delitto non col-

poso commesso nella qualita© di pubblico ufficiale o con abuso dei

poteri o violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, salvo

quanto disposto dal secondo comma dell'art. 166 del codice penale;

2) coloro che sono sottoposti a procedimento penale per

delitto per il quale e© previsto l'arresto obbligatorio in flagranza;

3) coloro che sono stati sottoposti, anche con provvedimento

non definitivo ad una misura di prevenzione, salvi gli effetti della ria-

bilitazione prevista dall'art. 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327, e dal-

l'art. 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55;

4) coloro che sono sottoposti a misura di sicurezza detentiva o

a liberta© vigilata.

12. Il consiglio dei sanitari e© organismo elettivo dell'unita© sanita-

ria locale con funzioni di consulenza tecnico-sanitaria ed e© presieduto

dal direttore sanitario. Fanno parte del consiglio medici in maggio-

ranza ed altri operatori sanitari laureati - con presenza maggioritaria

della componente ospedaliera medica se nella unita© sanitaria locale e©

presente un presidio ospedaliero - nonchë una rappresentanza del per-

sonale infermieristico e del personale tecnico sanitario. Nella compo-

nente medica e© assicurata la presenza del medico veterinario. Il consi-

glio dei sanitari fornisce parere obbligatorio al direttore generale per

le attivita© tecnico-sanitarie, anche sotto il profilo organizzativo e per

gli investimenti ad esse attinenti. Il consiglio dei sanitari si esprime

altres|© sulle attivita© di assistenza sanitaria. Tale parere e© da intendersi

favorevole ove non formulato entro il termine fissato dalla legge

regionale. La regione provvede a definire il numero dei componenti

nonchë a disciplinare le modalita© di elezione e la composizione ed il

funzionamento del consiglio.

13. Il direttore generale dell'unita© sanitaria locale nomina i revi-

sori con specifico provvedimento e li convoca per la prima seduta. Il

presidente del collegio viene eletto dai revisori all'atto della prima

seduta. Ove a seguito di decadenza, dimissioni o decessi il collegio

risultasse mancante di uno o piu© componenti, il direttore generale

provvede ad acquisire le nuove designazioni dalle amministrazioni

competenti. In caso di mancanza di piu© di due componenti dovra© pro-

cedersi alla ricostituzione dell'intero collegio. Qualora il direttore

generale non proceda alla ricostituzione del collegio entro trenta

giorni, la regione provvede a costituirlo in via straordinaria con un

funzionario della regione e due designati dal Ministro del tesoro. Il

collegio straordinario cessa le proprie funzioni all'atto dell'insedia-

mento del collegio ordinario. L'indennita© annua lorda spettante ai

componenti del collegio dei revisori e© fissata in misura pari al 10 per

cento degli emolumenti del direttore generale dell'unita© sanitaria

locale. Al presidente del collegio compete una maggiorazione pari al

20 per cento dell'indennita© fissata per gli altri componenti.

14. Nelle unita© sanitarie locali il cui ambito territoriale coincide

con quello del comune, il sindaco, al fine di corrispondere alle esi-

genze sanitarie della popolazione, provvede alla definizione, nell'am-

bito della programmazione regionale, delle linee di indirizzo per l'im-

postazione programmatica dell'attivita© , esamina il bilancio plurien-

nale di previsione ed il bilancio di esercizio e rimette alla regione le

relative osservazioni, verifica l'andamento generale dell'attivita© e con-

tribuisce alla definizione dei piani programmatici trasmettendo le

proprie valutazioni e proposte al direttore generale ed alla regione.

Nelle unita© sanitarie locali il cui ambito territoriale non coincide con

il territorio del comune, le funzioni del sindaco sono svolte dalla con-
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ferenza dei sindaci o dei presidenti delle circoscrizioni di riferimento

territoriale tramite una rappresentanza costituita nel suo seno da

non piu© di cinque componenti nominati dalla stessa conferenza con

modalita© di esercizio delle funzioni dettate con normativa regionaleý.

ö Per il testo dell'art. 3-bis, comma 8, del decreto legislativo

n. 502/1992, vedi note alle premesse.

ö Il titolo terzo del libro quinto del codice civile tratta ûdel

lavoro autonomoý.

Note all'art. 2:

ö Per il titolo terzo del libro quinto del codice civile, vedi nota

all'art. 1.

ö Per l'art. 3 del decreto legislativo n. 502/1992, vedi nota

all'art. 1.

ö Per l'art. 3-bis, comma 8, del decreto legislativo n. 502/1992,

vedi nota alle premesse.

ö Si riporta il testo dell'art. 2, del decreto legislativo

n. 502/1992 citato in premessa:

ûArt. 2 (Competenze regionali). ö 1. Spettano alle regioni e alle

province autonome, nel rispetto dei princ|© pi stabiliti dalle leggi nazio-

nali, le funzioni legislative ed amministrative in materia di assistenza

sanitaria ed ospedaliera.

2. Spettano in particolare alle regioni la determinazione dei prin-

c|© pi sull'organizzazione dei servizi e sull'attivita© destinata alla tutela

della salute e dei criteri di finanziamento delle unita© sanitarie locali e

delle aziende ospedaliere, le attivita© di indirizzo tecnico, promozione

e supporto nei confronti delle predette unita© sanitarie locali ed

aziende, anche in relazione al controllo di gestione e alla valutazione

della qualita© delle prestazioni sanitarie.

2-bis. La legge regionale istituisce e disciplina la conferenza per-

manente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale,

assicurandone il raccordo o l'inserimento nell'organismo rappresen-

tativo delle autonomie locali, ove istituito. Fanno, comunque, parte

della conferenza: il sindaco del comune nel caso in cui l'ambito terri-

toriale dell'azienda unita© sanitaria locale coincida con quella del

comune; il presidente della conferenza dei sindaci, ovvero il sindaco

o i presidenti di circoscrizione nei casi in cui l'ambito territoriale

dell'unita© sanitaria locale sia rispettivamente superiore o inferiore al

territorio del comune; rappresentanti delle associazioni regionali delle

autonomie locali.

2-ter. Il progetto del Piano sanitario regionale e© sottoposto alla

conferenza di cui al comma 2-bis, ed e© approvato previo esame delle

osservazioni eventualmente formulate dalla conferenza. La confe-

renza partecipa, altres|© , nelle forme e con le modalita© stabilite dalla

legge regionale, alla verifica della realizzazione del Piano attuativo

locale, da parte delle aziende ospedaliere di cui all'art. 4, e dei piani

attuativi metropolitani.

2-quater. Le regioni, nell'ambito della loro autonomia, defini-

scono i criteri e le modalita© anche operative per il coordinamento

delle strutture sanitarie operanti nelle aree metropolitane di cui

all'art. 17, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonchë l'even-

tuale costituzione di appositi organismi.

2-quinquies. La legge regionale disciplina il rapporto tra pro-

grammazione regionale e programmazione attuativa locale, defi-

nendo in particolare le procedure di proposta, adozione e approva-

zione del Piano attuativo locale e le modalita© della partecipazione a

esse degli enti locali interessati. Nelle aree metropolitane il piano

attuativo metropolitano e© elaborato dall'organismo di cui al com-

ma 2-quater, ove costituito.

2-sexies. La regione disciplina altres|© :

a) l'articolazione del territorio regionale in unita© sanitarie

locali, le quali assicurano attraverso servizi direttamente gestiti l'assi-

stenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro, l'assistenza

distrettuale e l'assistenza ospedaliera, salvo quanto previsto dal pre-

sente decreto per quanto attiene alle aziende ospedaliere di rilievo

nazionale e interregionale e alle altre strutture pubbliche e private

accreditate;

b) i princ|© pi e criteri per l'adozione dell'atto aziendale di cui

all'art. 3, comma 1-bis;

c) la definizione dei criteri per l'articolazione delle unita© sani-

tarie locali in distretti, da parte dell'atto di cui all'art. 3, comma 1-

bis, tenendo conto delle peculiarita© delle zone montane e a bassa den-

sita© di popolazione;

d) il finanziamento delle unita© sanitarie locali, sulla base di

una quota capitaria corretta in relazione alle caratteristiche della

popolazione residente con criteri coerenti con quelli indicati all'art. 1,

comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

e) le modalita© di vigilanza e di controllo, da parte della

regione medesima, sulle unita© santiarie locali, nonchë di valutazione

dei risultati delle stesse, prevedendo in quest'ultimo caso forme e

modalita© di partecipazione della conferenza dei sindaci;

f) l'organizzazione e il funzionamento delle attivita© di cui

all'art. 19-bis, comma 3, in raccordo e cooperazione con la Commis-

sione nazionale di cui al medesimo articolo;

g) fermo restando il generale divieto di indebitamento, la pos-

sibilita© per le unita© sanitarie locali di:

1) anticipazione, da parte del tesoriere, nella misura mas-

sima di un dodicesimo dell'ammontare annuo del valore dei ricavi,

inclusi i trasferimenti, iscritti nel bilancio preventivo annuale;

2) contrazione di mutui e accensione di altre forme di cre-

dito, di durata non superiore a dieci anni, per il finanziamento di

spese di investimento e previa autorizzazione regionale, fino a un

ammontare complessivo delle relative rate, per capitale e interessi,

non superiore al quindici per cento delle entrate proprie correnti, a

esclusione della quota di fondo sanitario nazionale di parte corrente

attribuita alla regione;

h) le modalita© con cui le unita© sanitarie locali e le aziende

ospedaliere assicurano le prestazioni e i servizi contemplati dai livelli

aggiuntivi di assistenza finanziati dai comuni ai sensi dell'art. 2,

comma 1, lettera l, della legge 30 novembre 1998, n. 419.

2-septies. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del

decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, le regioni istituiscono

l'elenco delle istituzioni e degli organismi a scopo non lucrativo di

cui all'art. 1, comma 18.

2-octies. Salvo quanto diversamente disposto, quando la regione

non adotta i provvedimenti previsti dai commi 2-bis e 2-quinquies, il

Ministro della sanita© , sentite la regione interessata e l'agenzia per i

servizi sanitari regionali, fissa un congruo termine per provvedere;

decorso tale termine, il Ministro della sanita© , sentito il parere della

medesima agenzia e previa consultazione della Conferenza perma-

nente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di

Trento e di Bolzano, propone al consiglio dei Ministri l'intervento

sostitutivo, anche sotto forma di nomina di un commissario ad acta.

L'intervento adottato dal Governo non preclude l'esercizio delle fun-

zioni regionali per le quali si e© provveduto in via sostitutiva ed e© effi-

cace sino a quanto i competenti organi regionali abbiano provveduto.

Nota all'art. 3:

ö Decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 (Disciplina dei

rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed universita© , a norma del-

l'art. 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419).

01G0381
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DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
19 luglio 2001.

Inserimento dell'art. 24-bis del regolamento interno del

Consiglio superiore della magistratura.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Presidente del Consiglio superiore

della magistratura

Visto l'art. 20, n. 7, della legge 24 marzo 1958, n. 195;
Visto il testo attualmente vigente del regolamento

interno del Consiglio superiore della magistratura;
Vista la delibera in data 4 luglio 2001, con la quale il

Consiglio superiore della magistratura ha introdotto
l'art. 24-bis del regolamento interno;

Decreta:

Dopo l'art. 24 e© inserito l'art. 24-bis del regolamento
interno formulato come segue:
ûArt. 24-bis (Procedura per le modifiche del regola-

mento interno). ö 1. Per le modifiche al regolamento
interno, la commissione referente competente formula
le proposte e le trasmette al comitato di presidenza per-
chë le sottoponga all'attenzione del Presidente della
Repubblica.
2. Ove, a seguito della discussione nell'assemblea ple-

naria, siano approvati emendamenti eventualmente
presentati dai componenti del Consiglio, la commis-
sione per il regolamento e© investita del compito di coor-
dinare formalmente il testo dell'originaria proposta
con quello degli emendamenti approvati. La proposta
cos|© riformulata e© discussa e votata nella seconda
seduta consiliare successiva a quella della precedente
discussioneý.

Dato a Roma, add|© 19 luglio 2001

CIAMPI

01A8829

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI 31 maggio 2001.

Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni ed alle pro-

vince autonome in materia di morbo di Hansen.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 31 marzo 1980, n. 126, come modificata
e integrata, da ultimo, dalla legge 24 gennaio 1986,
n. 31;
Vista la legge 27 ottobre 1993, n. 433, ed in partico-

lare l'art. 2;
Visto l'art. 5 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,

e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Ministro della sanita© 15 dicembre

1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 dell'8 gen-
naio 1991;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica
21 settembre 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale

n. 238 dell'11 ottobre 1994, recante atto di indirizzo e
coordinamento alle regioni ed alle province autonome
in materia di morbo di Hansen;

Visto l'art. 8, commi 1, 4 e 5, lettera e), della legge 15
marzo 1997, n. 59;

Vista legge 31 dicembre 1996, n. 675;

Sentito il parere del Consiglio superiore sanita© ,
espresso nella seduta del 27 ottobre 1999;

Considerato che il morbo di Hansen e© una malattia
infettiva che colpisce solo gli individui suscettibili, che
abbiano avuto contatti con pazienti che ospitano bacilli
vitali nella cute e nelle mucose, caratterizzata da mani-
festazioni cliniche estremamente variabili, che possono
regredire spontaneamente oppure, in assenza di inter-
venti adeguati, assumere una evoluzione progressiva,
cronica ed invalidante, causa di gravi conseguenze
sociali ed economiche per i malati, le loro famiglie e la
collettivita© ;

Ravvisata l'esigenza di aggiornare l'atto di indirizzo e
coordinamento emanato in materia con il citato decreto
del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, per
renderne gli interventi piu© congruenti, incisivi e ade-
guati alle attuali conoscenze scientifiche sulla malattia,
assicurando, nel contempo, l'attuazione di un piano
inteso a stimolare una maggiore efficacia ed organicita©
degli interventi necessari per la prevenzione del morbo
di Hansen e per l'assistenza ed il trattamento dei sog-
getti ammalati;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, nella seduta del 22 marzo 2001;

Consultate le province autonome di Trento e di Bol-
zano, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto legisla-
tivo 16 marzo 1992, n. 266;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 24 maggio 2001;

Sulla proposta del Ministro della sanita© ;

Decreta:

Art. 1.

Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento

1. Eé approvato il presente atto di indirizzo e coordi-
namento delle attivita© delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano, in materia di proto-
colli diagnostici e terapeutici, e per la sorveglianza
attiva del morbo di Hansen, costituito da dodici articoli
e da quattro allegati sua parte integrante, che aggiorna
e sostituisce quello emanato con il decreto del Presi-
dente della Repubblica 21 settembre 1994, di cui alle
premesse.
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Art. 2.

Centri territoriali

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di

Bolzano, in relazione a specifiche esigenze sanitarie,

provvedono ad individuare tra le unita© operative der-

matologiche del Servizio sanitario nazionale i centri

territoriali, deputati ad assolvere i compiti loro asse-

gnati dall'art. 3, determinandone il numero e l'ubica-

zione in base alle esigenze sanitarie ed alla dislocazione

dei pazienti nel territorio.

Art. 3.

Funzione dei centri territoriali

1. I centri territoriali provvedono a:

a) inviare i pazienti, per i quali il sospetto diagno-

stico e© fondato, ad uno dei quattro centri di riferimento

nazionale, per la conferma diagnostica;

b) notificare, solo i casi confermati dal centro di

riferimento nazionale, all'azienda sanitaria locale com-

petente per territorio tramite l'allegato 1;

c) attuare i protocolli terapeutici e riabilitativi sta-

biliti ed individualizzati nei Centri di riferimento nazio-

nale;

d) sottoporre i pazienti a controlli clinici e micro-

biologici trimestrali;

e) inviare i pazienti in leproreazione o che presen-

tano peggioramento in corso di terapia o ricadute

post-terapeutiche al Centro di riferimento;

f) inviare i pazienti al Centro di riferimento al ter-

mine dei cicli terapeutici stabiliti;

g) sottoporre a controllo clinico e batteriologico,

almeno annuale, tutti i conviventi a carico del malato

del morbo di Hansen;

h) attuare le attivita© di profilassi nei confronti dei

conviventi con malati di morbo di Hansen, in partico-

lare dei bambini, secondo quanto stabilito dalle ûLinee

guida per il controllo del morbo di Hansen in Italiaý;

approvate con provvedimento della Conferenza perma-

nente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province

autonome 18 giugno 1999, pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale 29 luglio 1999, n. 144 - supplemento ordina-

rio;

i) aggiornare il diario clinico del paziente (parte

integrante dell'allegato 2);

j) rilasciare ai pazienti una certificazione valida ai

fini dell'erogazione del sussidio; la mancata effettua-

zione dei controlli trimestrali determina la sospensione

del sussidio, cos|© come previsto dall'art. 1, settimo

comma della legge 31 marzo 1980, n. 126, e successive

modificazioni.

Art. 4.

Centri di riferimento nazionale

1. I Centri di riferimento nazionale sono:

a) Centro di riferimento nazionale per il morbo di

Hansen - Sezione di dermatologia tropicale - Azienda

ospedaliera ospedale S. Martino e cliniche universitarie

convenzionate: Genova;

b) Centro di riferimento nazionale per il morbo di

Hansen - Azienda USL 8 divisione di dermatologia -

Reparto hanseniani: Cagliari;

c) Centro di riferimento nazionale per il morbo di

Hansen - Ospedale regionale Miulli di Acquaviva delle

Fonti: Gioia del Colle (Bari);

d) Centro di riferimento nazionale per il morbo di

Hansen - Azienda ospedaliera Piemonte: Messina.

Art. 5.

Funzioni dei Centri di riferimento

1. I Centri di riferimento nazionale svolgono funzioni

di consulenza attiva per i centri territoriali. In partico-

lare provvedono a:

a) confermare la diagnosi;

b) ricoverare i pazienti secondo quanto indicato

dalle ûLinee guida per il controllo del morbo di Hansen

in Italiaý, di cui all'art. 2, comma 1, lettera h);

c) stabilire i protocolli terapeutici e di riabilita-

zione individualizzati;

d) inviare i pazienti dimessi al centro territoriale

piu© vicino al domicilio del paziente per la continua-

zione della terapia e per i controlli trimestrali di cui

all'art. 2, i pazienti sono accompagnati dalla scheda

individuale (allegato 2) compilata dal centro di riferi-

mento;

e) stabilire la fine del ciclo terapeutico e la durata

del controllo post-terapeutico di ciascun paziente;

f) mettere in atto attivita© di formazione perma-

nente degli operatori sanitari dei centri territoriali non-

chë di educazione sanitaria nei confronti della popola-

zione e dei malati di morbo di Hansen, in collabora-

zione con i centri territoriali, gli assessorati regionali

alla sanita© e gli ordini professionali;

g) notificare al centro territoriale che ha inviato il

paziente, alla regione in cui e© dislocato il centro territo-

riale ed al Ministero del lavoro, della salute e delle poli-

tiche sociali - Direzione generale della prevenzione -

ogni caso confermato di morbo di Hansen, tramite la

scheda di notifica (allegato 1);

h) inoltrare, entro il 10 settembre di ogni anno, al

Ministero del lavoro, della salute e delle politiche

sociali - Direzione generale della prevenzione, una rela-

zione epidemiologica sulle attivita© svolte nell'anno pre-

cedente (allegato 3), su quanto osservato ed eventuali

proposte e la scheda che il Ministero inoltrera© all'OMS

(allegato 4);

i) far parte del ûComitato nazionale di esperti del

morbo di Hansený di cui all'art. 6.

Art. 6.

Flusso per la diagnosi e la notifica dei nuovi casi

1. La scheda di notifica di nuovo caso (allegato 1)

segue il percorso diagnostico del paziente.

2. Il medico che osserva un caso o un sospetto di

morbo di Hansen, invia il paziente e la segnalazione al

centro territoriale competente per territorio.

3. Il centro territoriale, dopo l'approfondimento dia-

gnostico, nei casi in cui il sospetto sia fondato, prov-

vede ad avviare il paziente presso uno dei centri di rife-

rimento nazionale e ad inviare, presso lo stesso centro,

la scheda di notifica di nuovo caso, compilata nelle

sezioni A e B.

4. Il centro di riferimento, una volta confermata la

diagnosi, completa la scheda di notifica di nuovo caso,

compilandone la sezione C, e ne trasmette una copia al

centro territoriale che ha inviato il paziente, una copia
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alla regione in cui e© dislocato il centro territoriale ed
una al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
sociali - Direzione generale della prevenzione - Ufficio
malattie infettive e profilassi internazionale.

5. Il centro territoriale, a sua volta, invia una copia
della scheda di notifica, completa in tutte le sezioni,
all'azienda sanitaria locale competente per territorio.

Art. 7.

Comitato nazionale di esperti del morbo di Hansen

1. Eé istituito presso il Ministero del lavoro, della
salute e delle politiche sociali, il Comitato nazionale di
esperti del morbo di Hansen.

Art. 8.

Composizione del comitato

1. Il Comitato nazionale di esperti del morbo di Han-
sen e© cosi costituito:

a) presidente: direttore generale della Direzione
generale della prevenzione del Ministero del lavoro,
della salute e delle politiche sociali;

Componenti:

b) il responsabile pro-tempore per ciascuno dei
Centri di riferimento nazionale individuati all'art. 3;

c) cinque esperti scelti fra i professori del ruolo
universitario di prima fascia docenti in dermatologia
e/o malattie tropicali e/o malattie infettive, indicati
dal Consiglio superiore di sanita© ;

d) un rappresentante dell'Istituto superiore di
sanita© ;

e) il dirigente del competente ufficio della Dire-
zione generale della prevenzione del Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali;

f) il presidente della societa© italiana di hansenio-
logia;

g) il direttore del C.I.R.LEP (Centro interdiparti-
mentale per la ricerca sul morbo di Hansen e la derma-
tologia tropicale);

h) il presidente dell'Associazione italiana ûamici
di Raoul Follereauý.

2. La partecipazione al Comitato non comporta ero-
gazione di gettone di presenza.

Alle spese di funzionamento del Comitato si prov-
vede con la normale dotazione di cui all'unita© previsio-
nale di base 11.1.1.0 - funzionamento - capitolo 3395
del Ministero della sanita© .

Art. 9.

Funzioni del Comitato

1. Il Comitato nazionale di esperti del morbo di Han-
sen assolve alle seguenti funzioni:

a) stabilisce ed aggiorna i protocolli di profilassi, i
protocolli diagnostici ed i protocolli terapeutici, tramite
la stesura e la periodica revisione delle linee guida per
il controllo del morbo di Hansen;

b) propone indicazioni per il Piano sanitario
nazionale, concernenti le condizioni di efficacia per gli
interventi (educazione sanitaria, formazione e aggior-
namento del personale, ricerca finalizzata), anche in
collaborazione con enti nazionali ed internazionali.

Art. 10.

Funzioni del Ministero del lavoro

della salute e delle politiche sociali

1. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
sociali provvede, entro il 31 ottobre di ogni anno, a pre-
disporre la ûRelazione annuale sulla situazione del
morbo di Hansený nel Paese ed all'aggiornamento del
registro nazionale malati di morbo di Hansen.

2. La relazione annuale ed il Registro nazionale
malati di morbo di Hansen oltre a identificarsi quale
riferimento statistico-epidemiologico per definire la
situazione del morbo di Hansen in Italia, costituiscono
la base di discussione per l'assegnazione delle quote di
assistenza ai malati di morbo di Hansen ed ai familiari
a carico, in sede di ripartizione del Fondo sanitario
nazionale.

Art. 11.

Laboratorio sovraregionale

1. Il laboratorio sovraregionale viene individuato, dal
Comitato esperti di cui all'art. 6, presso il centro di rife-
rimento nazionale per il morbo di Hansen dell'azienda
ospedaliera ospedale S. Martino di Genova. Tale labo-
ratorio e© a disposizione delle strutture del Servizio sani-
tario nazionale, ivi compresi i centri territoriali ed i
centri di riferimento nazionale, per analisi atte alla dia-
gnosi, alla diagnosi differenziale, al controllo terapia,
al controllo post-terapeutico del morbo di Hansen,
determinazione ceppi del mycobacterium leprae resi-
stenti ai farmaci in uso.

Art. 12.

I farmaci

1. I farmaci necessari per la cura del morbo di Han-
sen e delle complicanze, non registrati in Italia, sono
forniti ai centri di riferimento nazionale ed ai centri ter-
ritoriali dalle Aziende sanitarie locali di competenza,
secondo le modalita© previste dal decreto del Ministro
della sanita© 11 febbraio 1997, pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale n. 72 del 27 marzo 1997 e dal decreto legisla-
tivo 31 marzo 1998, n. 112.

2. I Centri di riferimento nazionale ed i centri territo-
riali dotati di day hospital assicurano ai pazienti la for-
nitura dei farmaci necessari per un ciclo programmato
di terapia a domicilio, secondo l'art. 6 del decreto del
Presidente della Repubblica 20 ottobre 1992, sull'assi-
stenza a ciclo diurno negli ospedali.

Il presente decreto verra© trasmesso alle competenti
Commissioni parlamentari e, previa registrazione della
Corte dei conti, sara© pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.

Roma, 31 maggio 2001

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Amato

Il Ministro della sanita©

Veronesi

Registrato alla Corte dei conti il 17 luglio 2001

Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro

n. 10, foglio n. 286
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DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Dipartimento per Roma capitale e Giubileo 2000

DECRETO 2 maggio 2001.

Assegnazione delle somme per la copertura dei maggiori

costi conseguenti all'aumento della domanda di strutture e

di servizi connessi all'accoglienza dei pellegrini in relazione

agli eventi giubilari ed ai processi di beatificazione avviati

nell'anno 2000.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

delegato per Roma capitale e Giubileo 2000

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 651;

Vista la legge 7 agosto 1997, n. 270;

Visto il comma 16, dell'art. 49 della legge 23 dicem-

bre 1999, n. 488, che istituisce presso la Presidenza del

Consiglio dei Ministri un fondo di lire 80 miliardi per

la copertura dei maggiori costi conseguenti all'aumento

della domanda di strutture e di servizi connessi all'acco-

glienza dei pellegrini in relazione agli eventi giubilari

nelle diverse regioni italiane ed a quelli relativi ai pro-

cessi di beatificazione che dovessero avviarsi nell'anno

2000;

Visto il proprio decreto in data 28 giugno 2000 (pub-

blicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 23 agosto

2000) recante: ûCriteri per la ripartizione del fondo

per la copertura dei maggiori costi conseguenti all'au-

mento della domanda di strutture e di servizi connessi

all'accoglienza dei pellegrini in relazione agli eventi giu-

bilari nelle diverse regioni italiane ed a quelli relativi ai

processi di beatificazione che dovessero avviarsi nel-

l'anno 2000ý;

Visto il proprio decreto in data 22 dicembre 2000

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo

2001) con il quale si e© provveduto a completare la ripar-

tizione del suddetto fondo;

Considerato che il comune di Assisi, a fronte di

una assegnazione di 3500 milioni, ha documentato un

effettivo sbilancio di L. 1.056.908.250 e che, pertanto,

si rendono disponibili per ulteriori assegnazioni

L. 2.443.091.750;

Ritenuto di dove procedere all'assegnazione della

suddetta somma di L. 2.443.091.750 a favore dell'Azien-

da municipale ambiente e della F.S. S.p.a. che hanno

registrato uno sbilancio di gran lunga eccedente le

somme assegnate;

Decreta:

La somma di L. 2.443.091.750, riveniente dalle

minori occorrenze finanziarie del comune di Assisi, e©

come di seguito ripartita:

Azienda municipale ambiente L. 1.243.091.750 per

servizio di igiene pubblica;

F.S. S.p.a. L. 1.200.000.000 per potenziamento dei

servizi per i pellegrini.

Roma, 2 maggio 2001

Il Ministro: Nesi

Registrato alla Corte dei conti il 15 giugno 2001

Ufficio di controllo sui Ministeri istituzionali, registro n. 8 Presidenza

del Consiglio dei Ministri, foglio n. 261

01A8173

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 12 luglio 2001.

Scioglimento del consiglio della comunita© montana del

Savuto, in Rogliano e nomina del commissario straordinario.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Considerato che il consiglio della comunita© montana

del Savuto, con sede in Rogliano (Cosenza), non e© riu-

scito a provvedere all'approvazione del bilancio di pre-

visione del 2001, negligendo cos|© un preciso adempi-

mento previsto dalla legge, avente carattere essenziale

ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far

luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, commi 1, lettera c), 2 e 8, del decreto

legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la relazione allegata al presente decreto e che

ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio della comunita© montana del Savuto, con

sede in Rogliano (Cosenza), e© sciolto.

Art. 2.

Il dott. Luigi Pontuale e© nominato commissario

straordinario per la provvisoria gestione dell'ente fino

all'insediamento degli organi ordinari, a norma di

legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spet-

tanti al consiglio comunitario, alla giunta ed al presi-

dente.

Roma, 12 luglio 2001

Il Ministro: Scajola
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Allegato

Al Ministro dell'interno

Il consiglio della comunita© montana del Savuto, con sede in

Rogliano (Cosenza), si e© dimostrato incapace di provvedere, nei ter-

mini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento

dell'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2001.

Essendo, infatti, scaduti i termini di legge entro i quali il predetto

documento contabile avrebbe dovuto essere approvato, ai sensi delle

vigenti norme, il comitato regionale di controllo della regione Cala-

bria - sezione di Cosenza - con provvedimento n. 966 del 12 aprile

2001, diffidava il consiglio comunitario ad approvare il bilancio entro

e non oltre il termine di venti giorni decorrenti dalla data di notifica

della diffida.

Decorso infruttuosamente il termine assegnato, l'organo di con-

trollo, con atto del 30 maggio 2001, nominava un commissario ad

acta che, in via sostitutiva, approvava, con delibera n. 1 del 12 giugno

2001, il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2001.

Il prefetto di Cosenza, ritenendo essersi verificata l'ipotesi previ-

sta dall'art. 141, commi 1, lettera c), 2 ed 8 del decreto legislativo

18 agosto 2000, n. 267, ha proposto lo scioglimento del consiglio della

comunita© montana del Savuto.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al

proposto scioglimento atteso che il predetto consiglio comunitario

non e© riuscito a provvedere all'approvazione del suddetto documento

contabile, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto

a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da

parte dell'organo regionale di controllo.

Mi onoro, pertanto, di sottopone alla firma della S.V. Ill.ma

l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento

del consiglio della comunita© montana del Savuto, con sede in

Rogliano (Cosenza), ed alla nomina del commissario straordinario

per la provvisoria gestione dell'ente nella persona del dott. Luigi

Pontuale.

Roma, 11 luglio 2001

Il direttore generale: Morcone

01A8409

DECRETO 12 luglio 2001.

Scioglimento del consiglio della comunita© montana ûAlto

Moliseý, in Agnone e nomina del commissario straordinario.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Considerato che il consiglio della comunita© montana

ûAlto Moliseý, con sede in Agnone (Isernia), non e© riu-

scito a provvedere all'approvazione del bilancio di pre-

visione del 2001, negligendo cos|© un preciso adempi-

mento previsto dalla legge, avente carattere essenziale

ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far

luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, commi 1, lettera c), 2 e 8, del decreto

legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la relazione allegata al presente decreto e che

ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio della comunita© montana ûAlto Moliseý,

con sede in Agnone (Isernia), e© sciolto.

Art. 2.

Il dott. Nicola Di Matteo e© nominato commissario

straordinario per la provvisoria gestione dell'ente fino

all'insediamento degli organi ordinari, a norma di

legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spet-

tanti al consiglio comunitario, alla giunta ed al presi-

dente.

Roma, 12 luglio 2001

Il Ministro: Scajola

öööööö

Allegato

Al Ministro dell'interno

Il consiglio della comunita© montana ûAlto Moliseý, con sede in

Agnone (Isernia), si e© dimostrato incapace di provvedere, nei termini

prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'ap-

provazione del bilancio di previsione per l'anno 2001.

Essendo, infatti, scaduti i termini di legge entro i quali il predetto

documento contabile avrebbe dovuto essere approvato, ai sensi delle

vigenti norme, il comitato regionale di controllo della regione Molise

- sezione di Isernia - con decisione n. 156 del 5 aprile 2001, diffidava

il consiglio comunitario ad approvare il bilancio entro e non oltre il

termine di venti giorni decorrenti dalla data di notifica della diffida.

Decorso infruttuosamente il termine assegnato, l'organo di con-

trollo, con ordinanza del 30 maggio 2001, nominava un commissario

ad acta che, in via sostitutiva, approvava in data 12 giugno 2001, il

bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2001.

Il prefetto di Isernia, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista

dall'art. 141, commi 1, lettera c), 2 ed 8 del decreto legislativo 18 ago-

sto 2000, n. 267, ha proposto lo scioglimento del consiglio della

comunita© montana ûAlto Moliseý, disponendone, nel contempo, con

provvedimento n. 1221/Sett. 1 del 18 giugno 2001, la sospensione,

con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria

gestione dell'ente.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al

proposto scioglimento atteso che il predetto consiglio comunitario

non e© riuscito a provvedere all'approvazione del suddetto documento

contabile, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto

a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da

parte dell'organo regionale di controllo.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma

l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento

del consiglio della comunita© montana ûAlto Moliseý, con sede in

Agnone (Isernia), ed alla nomina del commissario straordinario per

la provvisoria gestione dell'ente nella persona del dott. Nicola Di

Matteo.

Roma, 11 luglio 2001

Il direttore generale: Morcone

01A8410
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DECRETO 16 luglio 2001.

Determinazione del calendario delle festivita© ebraiche.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 8 marzo 1989, n. 101, recante norme

per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione

delle comunita© ebraiche italiane sulla base dell'intesa

stipulata il 27 febbraio 1987;

Visto l'art. 4 della citata legge il quale dispone:

1) la Repubblica italiana riconosce agli ebrei il

diritto di osservare il riposo sabbatico che va da mez-

z'ora prima del tramonto del sole del venerd|© ad un'ora

dopo il tramonto del sabato;

2) gli ebrei dipendenti dallo Stato, da enti pubblici

o da privati o che esercitano attivita© autonoma o com-

merciale, i militari e coloro che siano assegnati al servi-

zio civile sostitutivo, hanno diritto di fruire, su loro

richiesta, del riposo sabbatico come riposo settimanale.

Tale diritto e© esercitato nel quadro della flessibilita© del-

l'organizzazione del lavoro. In ogni altro caso le ore

lavorative non prestate il sabato sono recuperate la

domenica o in altri giorni lavorativi senza diritto ad

alcun compenso straordinario. Restano comunque

salve le imprescindibili esigenze dei servizi essenziali

previsti dall'ordinamento giuridico;

3) nel fissare il diario di prove di concorso le auto-

rita© competenti terranno conto dell'esigenza del

rispetto del riposo sabbatico. Nel fissare il diario degli

esami le autorita© scolastiche adotteranno in ogni caso

opportuni accorgimenti onde consentire ai candidati

ebrei che ne facciano richiesta di sostenere in altro

giorno prove di esame fissate in giorno di sabato;

4) si considerano giustificate le assenze degli

alunni ebrei dalla scuola nel giorno di sabato su richie-

sta dei genitori o dell'alunno se maggiorenne;

Visto il successivo art. 5 che elenca le festivita© reli-

giose ebraiche alle quali si applicano le disposizioni

relative al riposo sabbatico e prescrive che entro il

30 giugno di ogni anno il calendario delle festita© e©

comunicato dall'Unione al Ministero dell'interno, che

ne dispone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;

Vista la comunicazione dell'Unione;

Decreta:

Il calendario delle festivita© religiose ebraiche e© deter-

minato, per il 2002, come segue:

tutti i sabati (da mezz'ora prima del tramonto del

sole del venerd|© ad un'ora dopo il tramonto del sabato);

27, 28 e 29 marzo - vigilia, 1� e 2� giorno di Pesach

(Pasqua);

3 e 4 aprile - 7� e 8� giorno di Pesach (Pasqua);

17 e 18 maggio - 1� e 2� giorno di Shavuot (Penteco-

ste);

18 luglio - digiuno del 9 di Av;

7 e 8 settembre - 1� e 2� giorno di Rosh Ha Shana©

(Capodanno);

15 e 16 settembre - vigilia e giorno di Kippur

(Digiuno di espiazione);

21 e 22 settembre - 1� e 2� giorno di Succoth (Festa

delle capanne);

28 settembre - Shemin|© Azzeret;

29 settembre - Simchat Tora© (Festa della legge).

Il presente decreto sara© pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 16 luglio 2001

Il Ministro: Scajola

01A8790

MINISTERO DEL LAVORO

E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 28 maggio 2001.

Criteri concessivi del trattamento CIGS e mobilita© - art. 2,

comma 22, della legge n. 549/1995 e successive modificazioni

(art. 78, comma 15, lettera a), legge 23 dicembre 2000,

n. 388).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

del Ministero del lavoro

e della previdenza sociale

di concerto con

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO

E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, recante, tra

l'altro, norme in materia di cassa integrazione e mo-

bilita© ;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e suc-

cessive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 7, comma 7, del decreto-legge 20 maggio

1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge

19 luglio 1993, n. 236, che ha esteso, sino al 31 dicem-

bre 1995, anche alle imprese esercenti attivita© commer-

ciale che occupino piu© di cinquanta addetti, le disposi-

zioni in materia di trattamento straordinario di integra-

zione salariale;

Visto l'art. 5, comma 3, del decreto-legge 16 maggio

1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge

19 luglio 1994, n. 451, che ha esteso la disciplina in

materia di indennita© di mobilita© alle suddette imprese;

Visto l'art. 2, comma 22, della legge 28 dicembre

1995, n. 549, che ha prorogato l'accesso ai surrichiamati

trattamenti sino al 31 dicembre 1997;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo

n. 469/1997 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 59, comma 59, della legge 27 dicembre

1997, n. 449, ai sensi del quale le disposizioni di cui

all'art. 2, comma 22, della legge n. 549/1995 conti-

nuano a trovare applicazione fino al 31 dicembre 1998;
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Visto l'art. 81, comma 3, della legge n. 448/1998 che

dispone la proroga, fino al 31 dicembre 1999, del tratta-

mento previsto dal sopracitato art. 59, comma 59, della

legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto l'art. 62, comma 1, lettera g), della legge

23 dicembre 1999, n. 488, che ha disposto la proroga

sino al 31 dicembre 2000 dei trattamenti di cassa inte-

grazione straordinaria e di mobilita© , di cui al predetto

art. 81, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

Visto l'art. 78, comma 15, lettera a), della legge

23 dicembre 2000, n. 388, che ha disposto la proroga

dei trattamenti di cassa integrazione e di mobilita© limi-

tatamente alle imprese esercenti attivita© commerciali

con piu© di cinquanta addetti, sino al 31 dicembre 2001,

nel limite di lire 50 miliardi, a carico del Fondo di cui

all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993,

n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge

19 luglio 1993, n. 236;

Vista la nota I.N.P.S. n. 199 dell'8 maggio 2001, ine-

rente la quantificazione degli oneri relativi all'indennita©

di mobilita© per l'anno 2001;

Ritenuta l'esigenza di individuare i criteri concessivi

dei sopra richiamati trattamenti a fronte dei limiti

finanziari posti;

Considerato l'andamento delle prestazioni di integra-

zione salariale straordinaria e di mobilita© , erogate con

riferimento agli anni precedenti;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 78, comma 15, lettera a), della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, e per le motivazioni in

premessa riportate, in considerazione dell'utilizzo del

trattamento di integrazione salariale straordinario e

del trattamento di mobilita© riscontrato negli anni 1996,

1997, 1998, 1999 e 2000, per le sole imprese esercenti

attivita© commerciali con piu© di cinquanta addetti il

limite di spesa per l'anno 2001 e© fissato in complessivi

lire 50 miliardi, cos|© ripartiti:

lire 40 miliardi per il trattamento di mobilita© ;

lire 10 miliardi per i trattamenti straordinari di

integrazione salariale.

Art. 2.

1. Al trattamento di mobilita© previsto dall'art. 78,

comma 15, lettera a), della legge 23 dicembre 2000,

n. 388, si applicano le disposizioni sancite in materia

dalla normativa in vigore.

2. Hanno diritto al trattamento di mobilita© i lavora-

tori licenziati entro la data del 31 dicembre 2001. L'ero-

gazione del beneficio avviene in ordine cronologico

facendo riferimento alla data di licenziamento dei lavo-

ratori interessati.

Art. 3.

1. Ai fini di una piu© puntuale quantificazione della

spesa da ricollegare ad eventuali impegni finanziari

pluriennali della prestazione, di cui al precedente

art. 2, e© fatto obbligo alle direzioni provinciali del

lavoro - Settore politiche del lavoro, di rilevare, tramite

gli uffici delle regioni competenti nelle procedure di cui

agli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, il

numero dei lavoratori interessati al beneficio in que-

stione e di comunicarlo all'Istituto nazionale della pre-

videnza sociale.

Art. 4.

1. Ai trattamenti straordinari di integrazione sala-

riale di cui all'art. 78, comma 15, lettera a), della legge
23 dicembre 2000, n. 388, si applicano le disposizioni

vigenti, in materia, ivi comprese quelle relative al con-

tratto di solidarieta© .

2. Per la concessione dei trattamenti straordinari di

integrazione salariale il criterio di priorita© viene indivi-

duato nell'ordine cronologico di arrivo delle istanze da

parte delle imprese appartenenti ai settori interessati

presso la divisione XI della Direzione generale della

previdenza e assistenza sociale del Ministero del lavoro

e della previdenza sociale, quale si rileva dalla relativa

data di protocollo della divisione stessa. Nel caso di

piu© istanze concernenti la stessa impresa, data la sua

articolazione sul territorio, si considera la data di pro-

tocollo della prima istanza.

Art. 5.

1. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, anche

sulla base delle specifiche dichiarazioni aziendali rela-

tive agli importi corrisposti agli aventi diritto alle pre-

stazioni di cui ai precedenti articoli, e© tenuto a comuni-

care, con cadenza semestrale, al Ministero del lavoro e

della previdenza sociale ed al Ministero del tesoro e

del bilancio e della programmazione economica l'anda-

mento dei flussi di spesa, afferenti all'avvenuta eroga-

zione delle prestazioni stesse, al fine di consentire, ove

necessario, nuove ripartizioni delle risorse finanziarie

stanziate, previa autorizzazione del Ministro del lavoro

e della previdenza sociale. Sulla base di tale comunica-

zione, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale,

nell'ambito della relazione di cui all'art. 1, comma 2,

del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito,

con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451,

riferira© sullo stato dei flussi finanziari utilizzati, ai fini

del rispetto del limite di impegno di spesa.

Il presente decreto sara© trasmesso, per il visto e la

registrazione alla Corte dei conti.

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

Roma, 28 maggio 2001

Il Sottosegretario di Stato
del Ministero del lavoro
e della previdenza sociale

Morese

p. Il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica

Solaroli

Registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 2001
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e

dei beni culturali registro n. 4, foglio n. 362

01A8735
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MINISTERO DEL LAVORO

E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 3 luglio 2001.

Scioglimento della societa© cooperativa ûCooperativa sociale

Ciociara servizi 2020 a r.l.ý, in Pofi.

IL DIRETTORE PROVINCIALE

del lavoro di Frosinone

Visto il decreto legislativo del Capo provisorio dello

Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modifi-

cazioni e integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto in data 6 marzo 1996 della Direzione

generale della cooperazione del Ministero del lavoro e

della previdenza sociale, con il quale e© stata demandata

agli uffici provinciali del lavoro e massima occupa-

zione, ora direzioni provinciali del lavoro, l'adozione

dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza

nomina di commissario liquidatore, delle societa© coo-

perative di cui siano stati accertati i presupposti indi-

cati nell'art. 2544 del codice civile, comma 1;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 13 gennaio

2001 eseguita nei confronti della societa© cooperativa

ûCooperativa sociale Ciociara servizi 2020 a r.l.ý, dal

quale risulta che la medesima trovasi nelle condizioni

previste dal comma 1 del predetto articolo del codice

civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare rife-

rita al menzionato ente cooperativo;

Sentito il parere espresso dal Comitato centrale per le

cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio

1971, n. 127, nella riunione del 23 maggio 2001;

Sentito il parere del Ministero dell'industria, del

commercio e dell'artigianato di cui all'art. 11 del

decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato

14 dicembre 1947, n. 1577, espresso con nota n. 771530

del 7 giugno 2001;

Decreta:

La societa© cooperativa ûCooperativa sociale Cio-

ciara servizi 2020 a r.l.ý, con sede in Pofi, costituita a

rogito notaio dott.ssa Stirpe Marina in data 29 aprile

1991, repertorio n. 14921, registro imprese n. 7548 della

C.C.I.A.A. di Frosinone, B.U.S.C. n. 1449/253008, e©

sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far

luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtu©

dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Frosinone, 3 luglio 2001

Il direttore provinciale: Necci

01A8756

DECRETO 10 luglio 2001.

Sostituzione del liquidatore della societa© cooperativa ûEco-

programý a r.l., in Macerata.

IL DIRETTORE PROVINCIALE

del lavoro di Macerata

Visto l'art. 2545 del codice civile;

Considerato che dagli accertamenti ispettivi eseguiti

dalla direzione provinciale del lavoro di Macerata nei

confronti della societa© cooperativa ûEcoprogramý

a r.l., con sede in Macerata, via Don Bosco n. 33,

emerge che la medesima si trova nelle condizioni previ-

ste dal precitato art. 2545 del codice civile;

Preso atto che il liquidatore a far tempo dal

27 dicembre 1995, non ha espletato i compiti inerenti

la procedura di liquidazione;

Visto il decreto ministeriale del 21 luglio 1999, con il

quale e© stata trasferita alla direzione provinciale del

lavoro territorialmente competente l'adozione del prov-

vedimento di sostituzione dei liquidatori ordinari ai

sensi dell'art. 2545 del codice civile;

Visto il parere espresso, con voto unanime, dal comi-

tato centrale per le cooperative, nella seduta del

4 aprile 2001, secondo il quale il liquidatore della

societa© cooperativa ûEcoprogramý a r.l., deve essere

sostituito a norma dell'art. 2545 del codice civile.;

Considerato che la rag. Elsa Corpetti con comunica-

zione pervenuta a questa direzione provinciale del

lavoro in data 6 luglio 2001, ha rinunciato, per gravi

cause familiari, all'incarico di liquidatore gia© conferi-

tole con decreto 12 giugno 2001, e che pertanto occorre

procedere alla nomina di un nuovo liquidatore;

Vista la comunicazione pervenuta a mezzo fax in

data 9 luglio 2001, con la quale la rag. Giuliana Pal-

lucca si dichiara disponibile ad accettare l'incarico;

Decreta:

Articolo unico

La rag. Giuliana Pallucca, nata a Matelica (Mace-

rata) il 25 marzo 1958, ivi residente in via G. Venezian

n. 1, e© nominata liquidatore della societa© cooperativa

ûEcoprogramý a r.l., con sede in Macerata.

Il presente provvedimento sara© pubblicato nella Gaz-

zetta Ufficiale della Repubblica e comunicato per

l'iscrizione nel registro delle imprese.

Macerata, 10 luglio 2001

Il direttore provinciale: Bucossi

01A8188

ö 28 ö

7-8-2001 GAZZETTAUFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 182



DECRETO 10 luglio 2001.

Sostituzione del liquidatore della societa© cooperativa ûTec-
nici U.N.C.I.ý a r.l., in Macerata.

IL DIRETTORE PROVINCIALE

del lavoro di Macerata

Visto l'art. 2545 del codice civile;

Considerato che dagli accertamenti ispettivi eseguiti

nei confronti della societa© cooperativa ûTecnici

U.N.C.I.ý a r.l., con sede in Macerata, via Gioberti

n. 7, emerge che la medesima si trova nelle condizioni

previste dal precitato art. 2545 del codice civile;

Preso atto che il liquidatore a far tempo dal 14 gen-

naio 1997 non ha espletato i compiti inerenti la proce-

dura di liquidazione;

Visto il decreto ministeriale del 21 luglio 1999 con il

quale e© stata trasferita alla direzione provinciale del

lavoro territorialmente competente l'adozione del prov-

vedimento di sostituzione dei liquidatori ordinari ai

sensi dell'art. 2545 del codice civile;

Visto il parere espresso, con voto unanime, dal comi-

tato centrale per le cooperative, nella seduta del

4 aprile 2001, secondo il quale il liquidatore della

societa© cooperativa ûTecnici U.N.C.I.ý a r.l., deve

essere sostituito a norma dell'art. 2545 del codice civile;

Considerato che la rag. Elsa Corpetti con comunica-

zione pervenuta a questa direzione provinciale del

lavoro in data 6 luglio 2001 ha rinunciato, per gravi

cause familiari, all'incarico di liquidatore gia© conferi-

tole con decreto 12 giugno 2001 e che pertanto occorre

procedere alla nomina di un nuovo liquidatore;

Vista la comunicazione pervenuta a mezzo fax in

data 9 luglio 2001 con la quale la rag. Giuliana Pallucca

si dichiara disponibile ad accettare l'incarico;

Decreta:

Articolo unico

La rag. Giuliana Pallucca nata a Matelica (Mace-

rata) il 25 marzo 1958, ivi residente in via G. Venezian

n. 1, e© nominata liquidatore della societa© cooperativa

ûTecnici U.N.C.I.ý a r.l., con sede in Macerata.

Il presente provvedimento sara© pubblicato nella Gaz-

zetta Ufficiale della Repubblica e comunicato per

l'iscrizione nel registro delle imprese.

Macerata, 10 luglio 2001

Il direttore provinciale: Bucossi

01A8197

MINISTERO DELLA SANITAé

DECRETO 3 luglio 2001.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo
abilitante per l'esercizio in Italia della professione di fisiotera-
pista.

IL DIRETTORE GENERALE

delle risorse umane e delle professioni sanitarie

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di

attuazione della direttiva 89/48/CEE, relativa ad un

sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istru-

zione superiore che sanzionano una formazione profes-

sionale di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza con la quale il sig. Greco Corrado, cit-

tadino italiano, chiede il riconoscimento del diploma

di ûKinesitherapie et rëadaptationý rilasciato in Belgio

nella sessione del settembre 2000, dalla facolta© di medi-

cina - Istituto d'educazione fisica e riadattamento,

dell'Universita© Cattolica di Lovanio, al fine dell'eserci-

zio professionale in Italia di fisioterapista;

Ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge per il

riconoscimento del diploma;

Considerato che avendo la domanda per oggetto il

riconoscimento di titolo identico a quello per il quale

si e© gia© provveduto, possono applicarsi le disposizioni

contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legisla-

tivo 27 gennaio 1992, n. 115;

Ritenuta la corrispondenza di detto titolo estero

con quello di fisioterapista (decreto ministeriale

n. 741/1994);

Decreta:

Il diploma di kinesitherapie et rëadaptation, rila-

sciato in Belgio nella sessione del settembre 2000, dalla

facolta© di medicina - Istituto d'educazione fisica e ria-

dattamento, dell'Universita© Cattolica di Lovanio, al

sig. Greco Corrado, nato a Genova il 14 giugno 1967,

e© riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in

Italia dell'attivita© professionale di fisioterapista

(decreto ministeriale n. 741/1994), ai sensi del decreto

legislativo 27 gennaio 1992, n. 115.

Il presente decreto sara© pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 3 luglio 2001

Il direttore generale: Mastrocola

01A8189
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DECRETO 3 luglio 2001.

Riconoscimento a suor Capellari Lourdes Magdalena del

titolo di studio estero quale titolo abilitante all'esercizio in Ita-

lia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE

delle risorse umane e delle professioni sanitarie

Vista la domanda con la quale suor Capellari Lour-

des Magdalena ha chiesto il riconoscimento del titolo

di licenciado em enfermagem conseguito in Brasile, ai

fini dell'esercizio in Italia della professione di infer-

miere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,

recante testo unico delle disposizioni concernenti la

disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione

dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica

31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalita© , le

condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione

all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comuni-

tari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi

titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto

decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconosci-

mento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di

una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non

comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il

riconoscimento di un titolo identico a quello per il

quale si e© gia© provveduto nelle precedenti conferenze

dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute

nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gen-

naio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto

legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e

successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di licenciado em enfermagem conseguito

nell'anno 1975, presso l'Universita© Cattolica di Parana©

(Brasile) da suor Capellari Lourdes Magdalena nata a

Nova Prata (Rio Grande do Sul - Brasile) il giorno

22 luglio 1936, e© riconosciuto ai fini dell'esercizio in Ita-

lia della professione di infermiere.

2. Suor Capellari Lourdes Magdalena e© autorizzata

ad esercitare in Italia la professione di infermiere, pre-

via iscrizione al collegio professionale territorialmente

competente ed accertamento da parte del collegio

stesso della conoscenza della lingua italiana e delle spe-

ciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale

in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo ricono-

sciuto con il presente decreto e© consentito esclusiva-

mente, per attivita© di lavoro subordinato, nell'ambito

delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del

decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998,

n. 286, e per il periodo di validita© ed alle condizioni pre-

viste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto e© pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 3 luglio 2001

Il direttore generale: Mastrocola

01A8190

DECRETO 3 luglio 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Landeo Perez Carmen Rosa del

titolo di studio estero quale titolo abilitante all'esercizio in Ita-

lia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE

delle risorse umane e delle professioni sanitarie

Vista la domanda con la quale la sig.ra Landeo Perez

Carmen Rosa ha chiesto il riconoscimento del titolo di

licenciada en enfermeria conseguito in Peru© , ai fini

dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,

recante testo unico delle disposizioni concernenti la

disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione

dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica

31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalita© , le

condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione

all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comuni-

tari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi

titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto

decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconosci-

mento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di

una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non

comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il

riconoscimento di un titolo identico a quello per il

quale si e© gia© provveduto nelle precedenti conferenze

dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute

nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gen-

naio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto

legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e

successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di licenciada en enfermeria conseguito nel-

l'anno 1992, presso l'Universidad de San Martin de Por-

res di Lima (Peru© ) dalla sig.ra Landeo Perez Carmen

Rosa, nata a Lima (Peru© ), il giorno 18 agosto 1964, e©

riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della profes-

sione di infermiere.
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2. La sig.ra Landeo Perez Carmen Rosa e© autorizzata

ad esercitare in Italia la professione di infermiere, pre-

via iscrizione al collegio professionale territorialmente

competente ed accertamento da parte del collegio

stesso della conoscenza della lingua italiana e delle spe-

ciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale

in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo ricono-

sciuto con il presente decreto e© consentito esclusiva-

mente, per attivita© di lavoro subordinato, nell'ambito

delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del

decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998,

n. 286, e per il periodo di validita© ed alle condizioni pre-

viste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto e© pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 3 luglio 2001

Il direttore generale: Mastrocola

01A8191

MINISTERO DELLA SANITAé

Commissione unica del farmaco

DECRETO 6 marzo 2001.

Riclassificazione del medicinale a denominazione generica,
denominato ûAmoxicillinaý, a base di amoxicillina triidrata,
ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993,
n. 537.

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266,

recante: ûRiordinamento del Ministero della sanita© , a

norma dell'art. 1, comma 1, lettera h), della legge

23 ottobre 1992, n. 421ý, con particolare riferimento

all'art. 7, che ha istituito la Commissione unica del far-

maco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, pubblicata

nel supplemento ordinario n. 121 alla Gazzetta Ufficiale

n. 303 del 28 dicembre 1993, recante: ûInterventi cor-

rettivi di finanza pubblicaý, con particolare riferimento

all'art. 8, comma 10;

Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993,

pubblicato nel supplemento ordinario n. 127 alla Gaz-

zetta Ufficiale - serie generale - n. 306 del 31 dicembre

1993 con cui si e© proceduto alla riclassificazione dei

medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge

24 dicembre 1993, n. 537, e successive modifiche ed

integrazioni;

Visto in particolare l'art. 1, comma 3, del decreto-

legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito nella legge

8 agosto 1996, n. 425;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, pubblicata

nel supplemento ordinario n. 255/L alla Gazzetta Uffi-

ciale n. 302 del 30 dicembre 1997, recante: ûMisure per

la stabilizzazione della finanza pubblicaý, con partico-

lare riferimento all'art. 36, comma 8;

Vista la deliberazione C.I.P.E. del 26 febbraio 1998,

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale -

n. 89 del 17 aprile 1998, recante: ûIndividuazione dei

criteri per la determinazione del prezzo medio europeo

delle specialita© medicinali erogate dal Servizio sanitario

nazionaleý deliberazione n. 10/98);

Visto il comunicato della Commissione unica del far-

maco, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127 alla

Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 155 del 5 luglio

1999, che identifica le ûcategorie terapeutiche omoge-

neeý ai sensi del disposto di cui all'art. 36, commi 8

e 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto il decreto ministeriale del 29 luglio 1999, pub-

blicato nel supplemento ordinario n. 159 alla Gazzetta

Ufficiale - serie generale - n. 195 del 20 agosto 1999,

nel quale il ûmedicinale genericoý, denominato ûAmo-

xicillinaý, a base di amoxicillina triidrata, della Biolo-

gici Italia Laboratoires S.r.l., con sede in Novate Mila-

nese (Milano), con particolare riferimento alle forme

farmaceutiche e confezioni di seguito specificate: 12

capsule 500 mg, A.I.C. n. 030051027/G, 12 compresse

1 g, A.I.C. n. 030051041/G, 5% 1 flacone 66,66 g

granul./100 ml sospensione, A.I.C. n. 030051066/G,

risulta classificata in classe ûCý;

Visto il decreto dirigenziale n. 944 del 30 ottobre

2000 dell'Ufficio valutazione ed immissione in commer-

cio di specialita© medicinali del Ministero della sanita© ,

pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale - serie

generale - n. 296 del 20 dicembre 2000, nel quale e© stato

disposto il trasferimento di titolarita© della specialita©

medicinale denominata ûAmoxicillinaý, nelle forme

farmaceutiche e confezioni sopra riportate, dalla Biolo-

gici Italia Laboratoires S.r.l., con sede in Novate Mila-

nese (Milano), alla Francia farmaceutici industria far-

maco biologica S.r.l., con sede in Milano;

Vista la domanda 4 settembre 2000, con cui la Fran-

cia farmaceutici industria farmaco biologica S.r.l. ha

chiesto la riclassificazione in classe ûAý, del medicinale

generico ûAmoxicillinaý, nella forme farmaceutiche e

confezioni sopra indicate, in analogia di specialita©

medicinali gia© inserite nelle classe ûAý, al prezzo medio

europeo, ridotto del 20%, per effetto dell'art. 1, com-

ma 3, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, conver-

tito nella legge 8 agosto 1996, n. 425;

Considerato che il medicinale generico ûAmoxicil-

linaý, nelle confezioni sopra citate, e© identico per confe-

zione, principio attivo, via di somministrazione, poso-

logia, ed indicazioni terapeutiche, alle specialita©

medicinali ûAmoxicillinaý della societa© EG e ûAmoxi-

cillinaý della Societa© Bioprogres, con prezzi per le

rispettive confezioni di L. 5.400, di L. 11.400 e L. 3.500,

gia© rimborsate dal S.S.N.;

Vista la propria deliberazione, assunta nella seduta

del 18 ottobre 2000, nella quale il medicinale a denomi-

nazione generica denominato ûAmoxicillinaý viene

riclassificato in classe ûAý, al prezzo di L. 5.400 per la

confezione 12 capsule 500 mg, di L. 11.400 per la confe-

zione 12 compresse 1 g, e di L. 3.500 per la confezione

1 flacone 66,66 g granul./100 ml sospensione;

ö 31 ö

7-8-2001 GAZZETTAUFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 182



Dispone:

Art. 1.

Il medicinale a denominazione generica denominato
ûAmoxicillinaý, a base di amoxicillina triidrata, della
Francia farmaceutici industria farmaco biologica S.r.l.
con sede in Milano, nelle forme farmaceutiche e confe-
zioni di seguito specificate: 12 capsule 500 mg, A.I.C.
n. 030051027/G, 12 compresse 1 g, A.I.C.
n. 030051041/G, 5% 1 flacone 66,66 g granul./100 ml
sospensione, A.I.C. n. 030051066/G, e© classificato in
classe ûAý, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge
24 dicembre 1993, n. 537, al prezzo al pubblico di
L. 5.400, I.V.A. compresa; la confezione 12 capsule
500 mg, di L. 11.400, I.V.A. compresa, la confezione 12
compresse 1 g, e di L. 3.500, I.V.A. compresa, la confe-
zione 1 flacone 66,66 g granul./100 ml sospensione.

Art. 2.

Il presente provvedimento sara© trasmesso alla Corte
dei conti per la registrazione, ed entrera© in vigore il
quindicesimo giorno successivo a quello della sua pub-
blicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.

Roma, 6 marzo 2001

Il Ministro

Presidente della Commissione

Veronesi

Registrato alla Corte dei conti il 19 giugno 2001

Ufficio di controllo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni

culturali, registro n. 4 Sanita© , foglio n. 156

01A8757

MINISTERO DEI TRASPORTI

E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 29 maggio 2001.

Erogazione dei contributi previsti dall'art. 2, comma 1, della

legge 18 giugno 1998, n. 194, in favore delle regioni a statuto

ordinario quale concorso dello Stato per il ripiano dei disavanzi

di esercizio non ripianati delle aziende esercenti il trasporto

pubblico locale.

IL DIRIGENTE GENERALE
dell'Unita© di gestione autotrasporto di persone

e cose - Dipartimento dei trasporti terrestri

Vista la legge 18 giugno 1998, n. 194, recante ûInter-
venti nel settore dei trasportiý;

Visto l'art. 2, comma 1, della citata legge n. 194/1998,
nel quale e© previsto un contributo quindicen-
nale in favore delle regioni a statuto ordinario pari
a L. 80.000.000.000 per l'anno 1998 ed a
L. 160.000.000.000 a decorrere dall'anno 1999, quale
concorso dello Stato alla copertura dei disavanzi di

esercizio non ripianati, relativi al triennio 1994/1996,
dei servizi di trasporto pubblico locale di competenza
delle regioni medesime;

Visto il decreto dirigenziale n. 3636 del 19 novembre
1998, con il quale si e© provveduto a ripartire i contributi
previsti per gli anni 1998, 1999 e sino al 2012;

Visto il decreto del capo del Dipartimento dei tra-
sporti terrestri prot. n. 1279 del 30 marzo 2001, con il
quale e© affidata al capo dell'unita© di gestione APC, per
l'anno finanziario 2001, la gestione delle risorse finan-
ziarie disponibili sul capitolo 1251;

Ritenuto di dover procedere per il corrente anno al
pagamento della somma di L. 160.000.000.000, cos|©
come ripartita alla colonna n. 19 della tabella A/2 alle-
gata al menzionato decreto dirigenziale n. 3636/1998;

Decreta:

Eé autorizzato il pagamento della somma di
L. 160.000.000.000 sul capitolo 1251 dello stato di pre-
visione della spesa del Ministero dei trasporti e della
navigazione, iscritto nell'unita© previsionale di base
2.1.2.6. ûTrasporti pubblici localiý del Centro di
responsabilita© amministrativa ûTrasporti terrestriý per
l'anno finanziario 2001, a favore delle regioni a statuto
ordinario appresso indicate e nella misura a fianco di
ciascuna di esse riportata, sulla base di quanto indicato
nelle premesse.

I singoli importi sono da versare sul c/c che ogni
regione intrattiene presso le sezioni di tesoreria provin-
ciale dello Stato ed i cui numeri di individuazione sono
indicati a fianco di ciascuna di esse:

Regioni a statuto ordinario
(Cap. 1251)

ö
Quote 2001

ö
C/C n.
ö

Abruzzo . . . . . . . . . . 2.584.000.000 31195
Basilicata . . . . . . . . . 1.032.000.000 31649
Calabria . . . . . . . . . . 2.568.000.000 31789
Campania . . . . . . . . . 27.120.000.000 31409
Emilia-Romagna . . . 5.944.000.000 30864
Lazio . . . . . . . . . . . . . 66.672.000.000 31183
Liguria . . . . . . . . . . . 8.416.000.000 32211
Lombardia . . . . . . . . 18.832.000.000 30268
Marche . . . . . . . . . . . 1.864.000.000 31118
Molise . . . . . . . . . . . . 288.000.000 31207
Piemonte . . . . . . . . . . 6.848.000.000 31930
Puglia . . . . . . . . . . . . 4.896.000.000 31601
Toscana . . . . . . . . . . 6.008.000.000 30938
Umbria . . . . . . . . . . . 1.144.000.000 31068
Veneto . . . . . . . . . . . 5.784.000.000 30522

Totale . . . 160.000.000.000

Il presente decreto verra© pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 29 maggio 2001

Il dirigente generale: Ricozzi

01A8417
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MINISTERO DELLE POLITICHE

AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 29 marzo 2001.

Modificazione dell'allegato I del decreto ministeriale 4 ago-

sto 2000, in materia di attuazione del regolamento CEE

n. 1804/99 del 19 luglio 1999, sul metodo delle produzioni

animali biologiche.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 4, comma 3 della legge 29 dicembre 1990,
n. 428 (legge comunitaria);

Visto il decreto ministeriale del 4 agosto 2000 di
attuazione del regolamento (CE) n. 1804 del Consiglio
del 19 luglio 1999, che completa, per le produzioni ani-
mali, il regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio,
relativo al metodo di produzione biologico di prodotti
agricoli ed alla indicazione di tale metodo sui prodotti
agricoli e sulle derrate alimentari;

Considerata l'esigenza di apportare al decreto di cui
sopra modifiche ed integrazioni in ragione di un piu©
rispondente adeguamento alle condizioni di sviluppo
della zootecnia biologica italiana;

Ritenuto necessario dare orientamenti e disposi-
zioni per l'attuazione del regolamento comunitario
n. 1804/99 sulle produzioni animali biologiche;

Ritenuto necessario fornire linee guida sulla traccia-
bilita© e rintracciabilita© dei prodotti animali biologici,
nonchë modelli adeguati per la rappresentazione delle
attivita© degli operatori, al fine di rendere trasparente il
processo produttivo e di consentire agli organismi di
controllo di effettuare gli opportuni riscontri per il rila-
scio di attestazioni d'idoneita© sul prodotto da inviare
al mercato;

Sentito il parere espresso dal Comitato nazionale per
l'agricoltura biologica ed ecocompatibile (decreto mini-
steriale n. 92157 del 21 novembre 2000);

Decreta:

Art. 1.

1. L'allegato I del decreto ministeriale 4 agosto 2000
e© modificato come da allegato al presente decreto che
ne costituisce parte integrante.

Il presente decreto sara© pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 29 marzo 2001

Il Ministro: Pecoraro Scanio

Registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 2001

Ufficio di controllo sui Ministeri delle attivita© produttive, registro n. 2

Politiche agricole e forestali, foglio n. 139

Allegato I

LINEE DI ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO

(CE) N. 1804/99 DEL 19 LUGLIO 1999 SUL METODO

DELLE PRODUZIONI ANIMALI BIOLOGICHE

Il presente testo, per i punti trattati, sostituisce integralmente il
decreto 4 agosto 2000.

1. Princ|© pi generali.

1.2. La produzione senza terra non e© compatibile con le norme
del presente regolamento. Sulla base di cio© , sono esclusi gli alleva-
menti di animali che non hanno un collegamento funzionale con i ter-
reni cui gli stessi fanno riferimento nell'ambito di un programma pro-
duttivo aziendale o di comprensorio.

Tale collegamento funzionale dovra© essere valutato sia sulla base
delle UBA/Ha di SAU disponibile (proprieta© , affitto, concessione,
comodato, terre civiche ...) che sulla produzione vegetale dalla stessa
ottenuta, in modo tale da garantire agli animali poligastrici e mono-
gastrici che almeno il 35% della sostanza secca della loro razione
annuale provenga dall'azienda stessa o dal comprensorio in cui
ricade. Per comprensorio si intende un'area definita nella quale rica-
dono le aziende biologiche che hanno stabilito un rapporto contrat-
tuale per lo spargimento delle deiezioni animali.

Per ragioni pedoclimatiche o calamitose la percentuale di auto-
produzione richiesta potra© essere inferiore al 35% a condizione che
l'insieme delle superfici agricole dell'azienda siano condotte secondo
il metodo previsto dal regolamento (CEE) n. 2092/91.

Eé compito dell'Amministrazione regionale, con proprio provve-
dimento, definire la riduzione della percentuale di autoproduzione,
aziendale o comprensoriale, a seconda della rilevanza delle suddette
ragioni pedoclimatiche o calamitose.

1.6. Il punto viene soppresso.

4. Alimentazione.

4.6. Le zone in cui e© praticata la transumanza (compresi gli
spostamenti degli animali verso i pascoli montani) vengono definite
dalle regioni o province autonome, laddove occorra. La pratica della
transumanza deve essere evidenziata dall'operatore all'atto della ste-
sura del programma di reperimento degli alimenti.

4.7. Eé obbligatorio, nei limiti consentiti dalle condizioni pedo-
climatiche, garantire agli animali, nell'arco dell'anno, un'adeguata
fruizione dei pascoli, anche limitatamente ad una fase produttiva.

4.8. Il punto viene modificato come segue: per le componenti
di origine non biologica e© obbligatorio produrre all'organismo di con-
trollo, per ogni partita, nel caso di: prodotti importati da Paesi terzi,
l'analisi che attesti che il prodotto o la miscela siano esenti da Organi-
smi geneticamente modificati (OGM); prodotti di origine nazionale
o comunitaria una dichiarazione da parte del fornitore che attesti l'as-
senza di OGM nei prodotti. Gli oneri delle analisi e delle attestazioni
sono a carico del fornitore.

4.16. Il punto viene modificato come segue: per soddisfare le
esigenze nutrizionali degli animali, possono essere usati per l'alimen-
tazione animale solo i prodotti elencati nell'allegato II, parte C,
sezione 3 (materie prime di origine minerale per mangimi), e per la
parte D (elementi in tracce). Non possono essere utilizzati i prodotti
di cui alla sezione 1.2. (vitamine, provitamine e sostanze di effetto
analogo chimicamente ben definite). I prodotti di cui alla parte D,
sezione 1.2 (vitamine, provitamine e sostanze di effetto analogo chimi-
camente ben definite) possono essere utilizzate fino alla scadenza del
terzo anno dall'approvazione del presente decreto.

5. Profilassi e cure veterinarie.

Per gli adempimenti di cui al presente punto, si ricorda l'obbligo
di utilizzare per la profilassi e le cure veterinarie solo prodotti autoriz-
zati secondo le normative vigenti che dovranno essere impiegati e
dispensati nel rispetto delle norme sull'utilizzo e la distribuzione del
farmaco veterinario, decreto legislativo del 27 gennaio 1992, n. 119, e
successive modifiche, nonchë del decreto legislativo del 17 marzo
1995, n. 110.
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5.8. Tenuto conto della corente prassi di allevamento, i tratta-
menti antiparassitari sono limitati a due nel corso dell'anno. I tratta-
menti contro gli ectoparassiti ed endoparassiti, qualora avvengano
con l'impiego di prodotti naturali consentiti dalla legislazione vigente,
non sono soggetti a limitazioni. Le molecole da utilizzare per detti
trattamenti debbono essere caratterizzate da un basso impatto
ambientale, una rapida metabolizzazione, limitati effetti tossici e
tempi di sospensione inferiori ai dieci giorni.

6. Metodo di gestione zootecnico, trasporto ed identificazione
dei prodotti animali.

6.1. Metodi zootecnici.

6.1.2. Il punto viene modificato come segue: e© vietata la pra-
tica sistematica di operazioni quali l'applicazione di anelli di gomma
alle code degli ovini, l'applicazione di anello al naso dei suini, la reci-
sione della coda o dei denti, la spuntatura del becco o la decornazione
e ogni altro intervento mutilante a fini non terapeutici. Alcune di que-
ste operazioni possono tuttavia essere autorizzate dall'autorita© o dal-
l'organismo di controllo per motivi di sicurezza o al fine di migliorare
la salute, il benessere o l'igiene degli animali. Tali operazioni devono
essere effettuate sotto la responsabilita© del veterinario aziendale, ridu-
cendo al minimo ogni sofferenza per gli animali. Eé vietato mettere
gli occhiali al pollame.

6.1.5. In deroga alle disposizioni del punto 6.1.4, la stabula-
zione fissa puo© essere praticata in edifici esistenti prima del 24 agosto
2000, a condizione che il responsabile dell'azienda, prima dell'avvio,
sottoscriva un piano di adeguamento delle strutture aziendali,
secondo i parametri indicati dall'allegato VIII, della durata massima
di sei anni (e comunque non oltre il 31 dicembre 2010, per le aziende
che si assoggettano dopo il 2005) purchë sia previsto regolare movi-
mento fisico degli stessi e l'allevamento avvenga conformemente ai
requisiti in materia di benessere degli animali con zone confortevoli
provviste di lettiera. Tale piano dovra© prevedere l'adeguamento degli
spazi esterni entro tre anni ed entro sei anni, l'adeguamento degli
spazi interni. In ogni caso le deroghe sugli spazi disponibili non
potranno superare il 20% degli spazi richiesti dal regolamento (CE)
n. 1804/99. Per le aziende in zona montana, le deroghe possono essere
portate fino ad un massimo del 50% degli spazi richiesti. L'organismo
di controllo concedera© la deroga alle disposizioni del punto 6.1.4 pre-
via verifica sia della presentazione del piano di adeguamento alle
autorita© competenti che sullo stato di avanzamento dei lavori di ade-
guamento. Durante il periodo di adeguamento il pascolo non e© obbli-
gatorio nel caso di stabulazione libera (che prevede spazi interni ed
esterni). Nel caso di posta fissa, compresa la catena, il pascolo e© invece
obbligatorio, compatibilmente con le condizioni pedoclimatiche.

6.1.6 (Deroga stabulazione fissa nelle piccole aziende). La
deroga sulla stabulazione fissa nelle piccole aziende e© estensibile alle
aziende convenzionali che, successivamente alla data dell'entrata in
applicazione del regolamento CE 1804/99 (24 agosto 2000), si sotto-
pongano ad un sistema di controllo basato su norme nazionali o pri-
vate accettate o riconosciute dallo Stato.

Per piccola azienda si intende quella che alleva fino a diciotto
unita© bovino adulto (UBA), misura questa che potra© essere ampliata
fino ad un massimo di 30 UBA, dalle regioni o provincie autonome,
in relazione allo status socio-economico-ambientale presente nelle
regioni o provincie autonome interessate. Per un periodo transitorio
come indicato al punto 6.1.5, e© consentito l'utilizzo della catena pur-
chë almeno due volte a settimana gli animali abbiano accesso a
pascoli o a spazi liberi all'aperto.

6.2.2. Il punto viene modificato come segue: nella fase che
porta alla macellazione ed al momento della macellazione gli animali
devono essere trattati in modo da ridurre al minimo lo stress. L'abbat-
timento deve essere sempre effettuato previo stordimento tramite i
metodi consentiti dalla normativa nazionale in vigore.

7.4. Lo spandimento delle deiezioni deve avvenire preferibil-
mente presso l'azienda medesima ma puo© avvenire anche presso altre
aziende che praticano il metodo biologico.

8. Aree di pascolo ed edifici zootecnici.

8.5. Deroga generale in merito alla stabulazione del bestiame.

8.5.1. In deroga ai requisiti di cui ai punti 8.3.1, 8.4.2, 8.4.3 e
8.4.5 e alle densita© di stabulazione di cui all'allegato VIII sono con-
cesse deroghe ai requisiti di detti punti e dell'allegato 8 per un periodo
transitorio che scade il 31 dicembre 2010 esclusivamente alle aziende
dedite all'allevamento aventi edifici preesistenti costruiti anterior-
mente al 24 agosto 1999 nella misura in cui tali edifici adibiti all'alle-
vamento soddisfino le norme regionali o private accettate o ricono-
sciute dall'autorita© competente.

Aspetti inerenti l'allegato I.C.

Apicoltura e prodotti dell'apicoltura

2. Periodo di conversione.

2.1. Il periodo di conversione si intende concluso quando tutta
la cera dei favi del nido e© stata sostituita con cera biologica conforme-
mente ai requisiti del paragrafo 8.3. Al fine di evitare quanto piu© pos-
sibile la contaminazione della nuova cera la sua sostituzione deve
avvenire in un periodo non superiore ai tre anni e, possibilmente, nel
primo anno, la sostituzione della cera per ogni alveare, interessi
almeno il 50% dei favi del nido.

Per elevata mortalita© , si intende quella gia© indicata per l'allegato
I/B punto 3/a della presente circolare.

4. Ubicazione degli apiari.

4.1. La cartografia dei siti di impianto delle arnie che l'apicol-
tore deve fornire all'organismo di controllo deve essere presentata su
scala da 1:10.000 o da 1:25.000 in mancanza della cartografia ûl'api-
coltore e© tenuto a fornire all'organismo di controllo adeguate prove
documentali incluse eventuali analisi appropriate ...ý.

Per analisi appropriate, da fornire dall'apicoltore in caso di man-
cata designazione dei siti di impianto delle arnie, si intendono analisi
dei prodotti (miele e cere) e prove di mortalita© delle api (attraverso le
gabbie di Gary).

4.2.b. In relazione all'ubicazione degli apiari l'espressione
ûraggio di tre chilometriý va intesa in senso generale come raggio
massimo di azione delle api. Il termine ûessenzialmenteý deve quindi
essere inteso in riferimento alle fonti nettarifere principali su cui e© in
atto la bottinatura delle api, e non a tutte le colture presenti nell'areale
circostante apiario e che non costituiscano fonti di bottinatura.
L'espressione ûprive di un'influenza significativaý va intesa con riferi-
mento a possibili contaminazioni agricole o ambientali dei prodotti
apistici, da verificare eventualmente, da parte dell'organismo di con-
trollo, attraverso analisi del miele o degli altri prodotti dell'alveare,
qualoravengano immessi in commercio con la denominazione da
ûapicoltura biologicaý.

6.2. Il punto viene modificato nel modo che segue: se, mal-
grado le suddette misure preventive, le colonie o famiglie sono amma-
late o infestate esse devono essere curate immediatamente ed even-
tualmente isolate in appositi apiari. La verifica del corretto impiego
dei prodotti veterinari, rispondenti ai requisiti posti dal regolamento
(CE) n. 1804/99, sara© attuata dagli organismi di controllo attraverso
idonei piani di monitoraggio basati sull'analisi della cera dei nidi.

8.3. In merito all'autorizzazione in deroga per l'impiego di cera
convenzionale da opercoli, questa e© subordinata all'accertamento
della sua idoneita© basata sull'analisi della cera stessa.

Aspetti inerenti l'allegato VI.

L'allegato VI del regolamento CE n. 2092/91 come modificato
dal regolamento CE n. 1804/99 recita dopo il paragrafo ûPrincipi
generaliý quanto segue: ûIn attesa dell'adozione delle norme di cui
alle sezioni A e B del presente allegato e per completare specifica-
mente la preparazione di derrate alimentari composte di uno o piu©
prodotti animali, si applicano le norme nazionaliý.

Nel merito, l'applicazione delle ûnorme nazionaliý, in attesa di
definire quelle specifiche per le derrate alimentari composte, sono
quelle che fanno riferimento alle norme generali vigenti in ogni Stato
membro per la preparazione delle derrate alimentari composte di
uno o piu© prodotti animali. Tuttavia non e© consentito nell'ambito del-
l'utilizzo di ingredienti di origine non agricola, ausiliari di fabbrica-
zione ed altri prodotti, l'impiego di potassio nitrato e sodio nitrito.

Aspetti inerenti l'allegato VIII.

Per i suini da ingrasso aventi un peso vivo superiore a 110 kg si
prevedono le seguenti superfici minime:

superficie coperta 1,6 metri quadri;

superficie scoperta 2 metri quadri.

01A8416
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DECRETO 5 giugno 2001.

Programma operativo multiregionale della Citterio S.p.a.

IL DIRETTORE GENERALE

per le politiche strutturali e lo sviluppo rurale

del Dipartimento della qualita© dei prodotti

agroalimentari e dei servizi

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173,

recante disposizioni in materia di contenimento dei

costi di produzione e per il rafforzamento strutturale

delle imprese agricole, e in particolare l'art. 13,

comma 1, che istituisce un regime di aiuti a favore delle

imprese operanti nel settore agroalimentare;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 499, concernente

la razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo,

agroalimentare, agroindustriale e forestale, e in parti-

colare l'art. 2, comma 3;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e

forestali del 21 marzo 2000, recante il regime di aiuti a

favore del rafforzamento e dello sviluppo delle imprese

di trasformazione e commercializzazione dei prodotti

agricoli, in attuazione del sopra citato art. 3, comma 1,

del decreto legislativo n. 173/1998;

Visto il decreto direttoriale del 19 aprile 2000, come

modificato dal decreto 12 maggio 2000, recante la defi-

nizione dei programmi interregionali, dei criteri e delle

modalita© per la presentazione e la selezione degli inve-

stimenti in favore del rafforzamento e lo sviluppo delle

imprese di trasformazione e commercializzazione dei

prodotti agricoli;

Visto il decreto direttoriale del 23 maggio 2000,

n. 50691, con il quale e© stato costituito il gruppo tecnico

di valutazione, previsto dall'art. 5 del sopracitato

decreto direttoriale del 19 aprile 2000, cos|© come modi-

ficato dai decreti direttoriali del 20 giugno 2000 e del

26 febbraio 2001, n. 3492;

Visti gli atti depositati dal predetto gruppo tecnico di

valutazione e la proposta di graduatoria trasmessi in

data 30 giugno 2000;

Visto il decreto direttoriale del 30 giugno 2000,

n. 50888/V, con il quale e© stata approvata la graduato-

ria finale dei programmi operativi multiregionali, pre-

sentati ai sensi del citato decreto ministeriale 19 aprile

2000;

Visto il decreto direttoriale del 26 luglio 2000,

n. 51045, di modifica ö tra l'altro ö del sopracitato

decreto direttoriale del 30 giugno 2000, n. 50888/V;

Visto il decreto direttoriale del 30 aprile 2001,

n. 6432, con il quale il programma operativo multire-

gionale del consorzio interregionale produzioni agri-

cole biologiche, societa© consortile a r.l. non e© stato rite-

nuto idoneo al finanziamento in sede di esame del pro-

getto esecutivo;

Visto il verbale del gruppo tecnico di valutazione

n. 27 del 17 maggio 2001, contente le motivazioni che

hanno reso necessaria la rideterminazione del punteg-

gio attribuito al programma operativo multiregionale

a seguito dell'esame del progetto esecutivo presentato

dalla Citterio S.p.a.;

Visto il verbale del gruppo tecnico di valutazione

n. 30 del 31 maggio 2001, con il quale e© stato attribuito

al suindicato programma il nuovo punteggio che risulta

essere di 37,7463 punti contro i precedenti 74,245 punti

e la relativa posizione in graduatoria al ventottesimo

posto;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio l993, n. 29, e

successive modificazioni e integrazioni;

Decreta:

Articolo unico

Il programma operativo multiregionale della Citterio

S.p.a., per le motivazioni indicate nelle premesse, si col-

loca al ventottesimo posto, con il punteggio di 37,7463

punti, della graduatoria di cui al decreto del 30 giugno

2000, n. 50888/V.

Il presente decreto sara© inviato al competente organo

di controllo per la registrazione.

Roma, 5 giugno 2001

Il direttore generale reggente: Pilo

01A8419

MINISTERO
DELLE ATTIVITAé PRODUTTIVE

DECRETO 2 luglio 2001.

Autorizzazione all'organismo S.I.C. S.r.l., in Salerno, al
rilascio di certificazioni CE ai sensi della direttiva 95/16/CE.

IL DIRETTORE GENERALE

dello sviluppo produttivo e competitivita©

Vista la direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e

del Consiglio del 29 giugno 1995, per il riavvicinamento

delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascen-

sori;

Vista la direttiva del Ministro dell'industria, del com-

mercio e dell'artigianato del 16 settembre 1998, pubbli-

cata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana

n. 263 del 10 novembre 1998, concernente la documen-

tazione da produrre per l'autorizzazione degli organi-

smi alla certificazione CE;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica

30 aprile 1999, n. 162, articoli 9 e 10, recante norme

per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascen-

sori, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repub-

blica italiana n. 134 del 10 giugno 1999;

Visto il decreto del Ministero dell'industria, del com-

mercio e dell'artigianato del 23 dicembre 1999, di auto-

rizzazione al rilascio delle certificazioni CE secondo la
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direttiva 95/16/CE per gli allegati: V - VI e X, emesso a
nome della societa© S.I.C. di Iacuzio Vincenzo & C.
S.a.s., con sede in via Margotta, 11 - 84100 Salerno;

Vista la nota del 9 marzo 2001, prot. n. LT.032/01,
acquisita in atti di questo Ministero in data 22 marzo
2001, prot. n. 785.173, con cui l'organismo S.I.C. S.r.l.,
Salerno, ha comunicato: 1) la trasformazione della
societa© da S.I.C. di Iacuzio Vincenzo & C. S.a.s. in
S.I.C. S.r.l.; 2) di aver trasferito la sua sede legale in
via Luigi Guercio, 353 - Salerno; giusto atto del 23 feb-
braio 2001, repertorio n. 6.303, raccolta n. 2.135, a
rogito dott.ssa Claudia Petraglia, notaio in Battipaglia
iscritta nel ruolo del collegio notarile di Salerno, con
recapito in Salerno alla via Porta Elina, 23;

Considerato che la documentazione prodotta dall'or-
ganismo S.I.C. S.r.l., in Salerno, e© conforme a quanto
richiesto dalla direttiva del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato del 16 settembre 1998,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 263 del 10 novembre 1998;

Considerato che le documentazioni e le ragioni per
cui, a suo tempo e© stata concessa l'autorizzazione alla
certificazione CE alla societa© S.I.C. di Iacuzio Vincenzo
& C. S.a.s. permangono valide anche per la societa©
S.I.C. S.r.l., in Salerno;

Considerato altres|© che l'organismo S.I.C. S.r.l., in
Salerno, ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti
minimi di sicurezza di cui all'art. 9, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999,
n. 162;

Sentito il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale;

Decreta:

Art. 1.

1. L'organismo S.I.C. S.r.l., con sede legale in via
Luigi Guercio, 353 - Salerno, subentra negli obblighi e
nei diritti all'organismo S.I.C. di Iacuzio Vincenzo
& C. S.a.s., derivanti dall'autorizzazione alla certifica-
zione CE concessa con decreto di questo Ministero del
23 dicembre 1999 ed e© , pertanto, autorizzato al rilascio
di certificazioni CE secondo quanto riportato negli
allegati al decreto del Presidente della Repubblica
30 aprile 1999, n. 162, di seguito elencati:

allegato V - esame CE del tipo (modulo B);

allegato VI - esame finale;

allegato X - verifica di unico prodotto (modulo G).

2. All'organismo S.I.C. S.r.l., in Salerno, resta attri-
buito quale numero di identificazione il n. 0900, gia©
precedentemente assegnato dalla Commissione euro-
pea alla societa© S.I.C. di Iacuzio Vincenzo & C. S.a.s -
con sede in via Margotta, 11 - 84100 Salerno.

Art. 2.

1. Eé confermato il periodo di validita© dell'autorizza-
zione di cui al decreto di questo Ministero del
30 dicembre 1999, fissato in tre anni, con scadenza al
22 dicembre 2002.

Art. 3.

1. Il Ministero delle attivita© produttive - Direzione
generale sviluppo produttivo e competitivita© - Ispetto-
rato tecnico, si riserva la verifica della permanenza dei
requisiti per la certificazione, disponendo appositi con-
trolli.

2. Ove, nel corso dell'attivita© , anche a seguito dei pre-
visti controlli, venga accertata la inadeguatezza delle
capacita© tecniche e professionali, o si constati che, per
la mancata osservanza dei criteri minimi fissati nel-
l'allegato VII del decreto del Presidente della Repub-
blica 30 aprile 1999, n. 162, ed in particolare di quanto
ivi previsto ai punti 1) e 2), codesto organismo non sod-
disfa piu© i requisiti di cui all'art. 9 del decreto del Presi-
dente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, si pro-
cede alla revoca dell'autorizzazione.

Il presente decreto sara© pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 2 luglio 2001

Il direttore generale: Visconti

01A8418

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 24 luglio 2001.

Programma per lo sviluppo e la diffusione in Italia delle

nuove tecnologie di trasmissione.

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

Visto il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001,
n. 66, recante ûDisposizioni urgenti per il differimento
di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive
analogiche e digitali, nonchë per il risanamento di
impianti radiotelevisiviý ed, in particolare, l'art. 2-bis,
comma 15;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante
modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, nonchë alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in
materia di organizzazione del Governo;

Considerato che, ai sensi del citato art. 2-bis,
comma 15, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo
2001, n. 66, il Ministero delle comunicazioni e© tenuto
ad adottare un programma per lo sviluppo e la diffu-
sione in Italia delle nuove tecnologie di trasmissione
radiotelevisiva digitale su frequenze terrestri e da satel-
lite e per l'introduzione dei sistemi audiovisivi terrestri
a larga banda, individuando contestualmente misure a
sostegno del settore;
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Decreta:

Art. 1.

1. Eé approvato l'allegato programma per lo sviluppo
e la diffusione in Italia delle nuove tecnologie di tra-
smissione radiotelevisiva digitale su frequenze terrestri
e da satellite e per l'introduzione dei sistemi audiovisivi
terrestri a larga banda, che fa parte integrante del pre-
sente decreto.

Il presente decreto e© pubblicato nella Gazzetta Uffi-

ciale della Repubblica italiana.

Roma, 24 luglio 2001

Il Ministro: Gasparri

öööööö

Allegato

PROGRAMMA PER LO SVILUPPO E LA DIFFUSIONE IN ITA-
LIA DELLE NUOVE TECNOLOGIE DI TRASMISSIONE
RADIOTELEVISIVA DIGITALE SU FREQUENZE TERRE-
STRI E DA SATELLITE E PER L'INTRODUZIONE DEI
SISTEMI AUDIOVISIVI TERRESTRI A LARGA BANDA.

1. Introduzione.

Il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, ha introdotto la disciplina
delle trasmissioni radiotelevisive digitali su frequenze terrestri e dei
sistemi audiovisivi terrestri a larga banda e ha fissato, per via legisla-
tiva, la data di chiusura delle trasmissioni televisive analogiche e l'ir-
radiazione esclusivamente in tecnica digitale entro l'anno 2006.

Il percorso che ha condotto all'approvazione di questa legge
prende le mosse dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, che prevedeva una
riserva di canali, poi definiti dall'Autorita© per le garanzie nelle comu-
nicazioni nel piano nazionale di assegnazione delle frequenze televi-
sive approvato con deliberazione n. 68/1998 del 30 ottobre 1998, per
la trasmissione di programmi in tecnica digitale.

Uno studio specifico sull'introduzione della diffusione televisiva
in tecnica digitale e© stato realizzato dalla stessa Autorita© che nel
1998 ha istituito il Comitato per lo sviluppo dei sistemi digitali. Il
lavoro e© confluito nel libro bianco sulla televisione digitale terrestre
nel quale sono stati delineati due possibili scenari: il primo si legava
all'attuazione completa del Piano nazionale di assegnazione delle fre-
quenze e poneva come punto di arrivo la data del 2010; il secondo si
legava ad una prospettiva di sviluppo graduale del passaggio dall'ana-
logico al digitale e permetteva di raggiungere gli obiettivi entro la
data del 2006, privilegiando la velocita© rispetto alla completezza del
disegno.

Lo sviluppo dei sistemi radiotelevisivi digitale e© in atto nella
maggior parte dei Paesi dell'Unione europea. La Gran Bretagna,
primo Paese europeo ad avviare il servizio televisivo digitale terrestre,
ha effettuato il lancio delle trasmissioni il 15 ottobre 1998, nel venti-
novesimo anniversario delle trasmissioni televisive a colori. La Svezia
ha avviato le trasmissioni digitali nell'aprile del 1999, con la sperimen-
tazione di quattro multiplex. In Germania, nell'anno in corso saranno
operativi tre multiplex, ciascuno comprendente quattro programmi
televisivi e servizi addizionali. In Francia sono agli albori alcune spe-
rimentazioni frutto di cooperazione tra le societa© editrici delle emit-
tenti pubbliche e una emittente privata.

Nell'ambito di tale sviluppo, ogni Paese ha adottato un approccio
diverso alla sperimentazione delle trasmissioni in tecnica digitale, in
funzione, essenzialmente, della combinazione di quattro variabili:

la geografia delle reti, cioe© la presenza di reti di distribuzione
alternative tra loro: via cavo, via satellite, via etere terrestre;

la struttura generale dell'offerta, cioe© il numero delle emittenti
generaliste con programmi in chiaro e il numero delle emittenti tema-
tiche o che trasmettono programmi codificati;

la regolamentazione del settore;

i tempi di reazione del pubblico all'offerta televisiva digitale e
la sua reale capacita© di spesa in relazione al costo degli apparati di
ricezione e degli abbonamenti.

Mentre, tuttavia, gli altri Paesi hanno previsto vari calendari di
transizione in un arco temporale che va dai sette ai dieci anni, soprat-
tutto in funzione dello sviluppo del mercato degli apparecchi rice-
venti, (con l'unica eccezione degli Stati Uniti d'America che hanno fis-
sato la data del 2006 per la definitiva migrazione dalle trasmissioni
analogiche a quelle digitali), in Italia la data di chiusura delle trasmis-
sioni analogiche e© stata fissata in via legislativa, anzichë demandare
allo sviluppo spontaneo del mercato la definitiva migrazione tra i
due sistemi trasmissivi.

Indicare a livello legislativo un obiettivo temporale prefissato
puo© generare una spinta propulsiva e di stimolo per tutti gli attori
del sistema (costruttori degli apparati, diffusori dei programmi, forni-
tori dei contenuti, consumatori). La scelta di una data ravvicinata
per la definitiva introduzione del digitale, oltre a porre l'Italia in una
posizione d'avanguardia nel panorama europeo, consente agli opera-
tori di prevedere con un congruo anticipo gli investimenti necessari.

La data-obiettivo del 2006, d'altro canto, puo© essere centrata solo
se si crea un ambiente favorevole allo sviluppo del relativo mercato,
tramite la sinergia delle varie forze in campo: gli operatori e l'indu-
stria elettronica di consumo.

Lo sviluppo deve, inoltre, essere accompagnato dal percorso
regolamentare che la legge ha affidato all'Autorita© per le garanzie
nelle comunicazioni e guidato da un adeguato programma di sviluppo
economico e tecnologico, in grado di identificare in tempi rapidi gli
aspetti di politica industriale occorrenti.

Sotto l'aspetto regolamentare il decreto-legge 23 gennaio 2001,
n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66
ha previsto che l'Autorita© adotti, entro scadenze prefissate, il regola-
mento per la definizione delle condizioni di rilascio delle licenze e
delle autorizzazioni per l'esercizio della radiodiffusione sonora e tele-
visiva in tecnica digitale e i piani nazionali di assegnazione delle fre-
quenze per la radiodiffusione sonora e televisiva in tecnica digitale.

Sotto l'aspetto dello sviluppo delle nuove tecnologie, la legge ha
previsto che il Ministero delle comunicazioni adotti un programma
per lo sviluppo e la diffusione in Italia delle nuove tecnologie di tra-
smissione radiotelevisiva digitale su frequenze terrestri e da satellite
e per l'introduzione dei sistemi audiovisivi terrestri a larga banda,
individuando contestualmente misure a sostegno del settore.

L'evoluzione tecnologica e del sistema in generale non consente,
allo stato delle cose, di prevedere un'organica serie di interventi al
passo con lo sviluppo futuro di un settore le cui caratteristiche tecno-
logiche e di mercato non possono ancora essere previste con suffi-
ciente determinazione. Per l'attuazione del programma saranno dun-
que necessari successivi provvedimenti, in linea con i suoi contenuti e
con gli elementi successivamente definibili sulla base delle future evo-
luzioni del settore e del mercato.

L'obiettivo del presente programma e© quello di favorire l'avvento
delle trasmissioni digitali, nell'ambito del piu© generale impegno di
favorire l'avvento della societa© digitale, per mettere in condizione
tutto il Paese di cogliere le opportunita© offerte dalle nuove tecnologie
della comunicazione ed entrare a pieno titolo in quella che e© stata
definita la Societa© dell'informazione. In prospettiva, infatti, l'uso
della televisione avverra© sia come strumento classico di informazione
sia come strumento di alfabetizzazione digitale.
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2. L'evoluzione dei sistemi della comunicazione in Italia e le

prospettive.

Agli inizi del terzo millennio il mercato televisivo italiano ed
europeo sta vivendo una svolta di carattere strutturale.

La forma predominante di servizio televisivo, la televisione
nazionale destinata all'accesso universale, in quasi tutti i Paesi mostra
ormai segni di maturita© .

Dopo un lungo e quasi ininterrotto ciclo espansivo, i suoi mar-
gini di crescita si stanno riducendo, mentre si consolidano le condi-
zioni per l'avvio di un nuovo ciclo espansivo basato sulla riconfigura-
zione del mercato dei prodotti/servizi, dell'accesso, delle infrastrut-
ture.

Nel nuovo panorama le imprese sono in grado di fornire, attra-
verso una molteplicita© di reti di connessione, un'ampia gamma di ser-
vizi audiovisivi che:

corrispondono meglio ai bisogni, gusti, desideri di gruppi e di
singoli consumatori;

hanno una maggiore flessibilita© di accesso;

hanno tariffe modulate in base ai contenuti e alle condizioni di
accesso;

si adattano meglio agli stili di vita delle persone.

Dal punto di vista economico questi servizi sono in grado di
generare nuove entrate: il loro valore aggiunto e© tale che i consuma-
tori sono indotti a pagare direttamente per ottenerli; inoltre essi si
prestano a nuove forme di pubblicita© piu© mirata e piu© adatta a soddi-
sfare le esigenze informative dei telespettatori.

La componente tecnologica che caratterizza questa nuova fase e©
rappresentata dall'introduzione e dallo sviluppo della televisione digi-
tale che, nell'ambito del processo di ûconvergenzaý, intreccia compe-
tenze e saperi tipici del mercato delle telecomunicazioni, del mercato
televisivo e del mercato dell'informatica, che prima avevano cono-
sciuto separati sviluppi. La televisione digitale crea un ponte tra tele-
visione e telematica e offre la possibilita© di combinare in vari modi le
varie famiglie di servizi: in particolare consente di ricevere servizi di
tipo telematico attraverso il televisore e servizi televisivi attraverso il
PC (WEB TV).

Per quanto riguarda l'universo televisivo, la tecnologia digitale
apre al relativo mercato tre nuove prospettive:

la prima prospettiva riguarda il potenziamento del servizio
televisivo in termini di qualita© e quantita© . La televisione digitale, a
parita© di frequenze occupate da un canale televisivo analogico, per-
mette di aumentare sensibilmente il numero dei programmi. La tra-
smissione digitale offre anche una migliore qualita© delle immagini e
dei suoni e aumenta la possibilita© di utilizzare schermi televisivi
di maggior formato (dagli schermi 16:9 agli schermi piatti a grandi
dimensioni). Inoltre l'operatore televisivo gode di una maggior flessi-
bilita© nell'uso delle risorse di trasmissione: per esempio puo© decidere
di ridurre il numero dei canali trasmessi in cambio di una maggior
qualita© delle trasmissioni sino ad irradiare, eventualmente, immagini
televisive ad alta definizione;

la seconda prospettiva riguarda la serie di servizi aggiuntivi di
tipo telematico e interattivo a cui si puo© accedere tramite il televisore.
L'adattore digitale, detto in seguito set-top box, da applicare al televi-
sore e, prossimamente, il televisore digitale integrato, hanno capacita©
di elaborazione e di memoria che permette di trattare e immagazzi-
nare le informazioni a cui si puo© accedere in forma interattiva, colle-
gando l'apparecchio alla linea telefonica domestica (e, in futuro alle
reti wirelles). Cio© significa che anche nelle case prive di personal com-
puter si potra© accedere all'insieme dei servizi associati a Internet,
favorendo l'alfabetizzazione multimediale. Attraverso il televisore i
servizi interattivi possono essere utilizzati separatamente o essere
combinati alle trasmissioni televisive, cos|© da arricchire i programmi
con informazioni e approfondimenti a richiesta. Questa opportunita©
apre una prospettiva interessante per la crescita del mercato dei ser-
vizi multimediali interattivi, che diventeranno piu© accessibili attra-
verso il televisore, terminale gia© presente nel 95% delle famiglie.
Invece, il personal computer ha un tasso di penetrazione nelle fami-

glie nettamente inferiore e ha tassi di crescita lenti dal momento che
implica costi di acquisto e competenze d'uso ben maggiori del televi-
sore;

la terza prospettiva riguarda l'avvio di una complessiva e com-
pleta sostituzione degli attuali mezzi analogici di produzione, di tra-
smissione e di ricezione televisiva, con una nuova generazione di
mezzi digitali. Sul fronte della produzione dei contenuti televisivi il
processo di sostituzione degli apparati e© gia© in corso da tempo. Sul
fronte degli apparati di trasmissione quelli che si sono adattati alla
nuova tecnologia con maggior facilita© sono stati i mezzi satellitari
che oggi sono ovunque la rete piu© sfruttata per la televisione digitale.

I tempi sono comunque ormai maturati perchë la tecnologia digi-
tale interessi tutte le reti televisive (cavo, satellite, via etere terrestre)
e consenta cos|© il passaggio definitivo di tutte le trasmissioni televisive
alla nuova tecnologia, come sta avvenendo nella maggior parte dei
Paesi europei.

La progressiva transizione e© in grado di avviare un ciclo espan-
sivo anche per l'industria dei prodotti elettronici di largo consumo.
Per accedere alla tv digitale occorre infatti che l'utente si doti di appo-
siti terminali. Tali terminali, in un primo momento, potranno essere
costituiti da televisori analogici adattati alla ricezione delle trasmis-
sioni digitali terrestri tramite un set top box di vari livelli a seconda
del grado di interattivita© che l'apparato offre. In un secondo tempo
potra© essere commercializzato il televisore bi-standard, in grado di
ricevere sia segnali analogici che digitali in simul-cast durante la tran-
sizione analogico-digitale. Tale televisore e© predisposto anche a rice-
vere le trasmissioni in ûtutto digitaleý, dopo la fase di spegnimento
delle trasmissioni analogiche, mediante apposite schede alloggiate
sia internamente, sia esternamente.

Infine, potra© essere commercializzato con successo, in concomi-
tanza all'avvento delle trasmissioni esclusivamente in digitale il televi-
sore integrato IDT (integrated digital TV), cioe© il televisore con il set
top box incorporato.

3. Condizioni per lo sviluppo della radiotelevisione digitale.

Lo sviluppo della televisione digitale e© condizionato da diversi
elementi:

1) Dal lato dell'offerta televisiva occorre che gia© nella fase ini-
ziale siano disponibili contenuti nuovi, a pagamento e in chiaro, non
disponibili in analogico. Infatti, dato l'elevato numero di programmi
analogici che oggi l'utente e© in grado di ricevere, solo in presenza di
un'offerta nuova ed attraente i telespettatori saranno spinti a dotarsi
di apparati di ricezione per le trasmissioni digitali terrestri. In un
secondo momento, a transizione gia© avviata, non e© escluso che il
simul-cast dei programmi analogici nazionali possa rilevarsi un ele-
mento di grande importanza per lo sviluppo della televisione digitale.

2) Sotto l'aspetto tecnologico-strutturale, occorre che le
aziende televisive che intendono ottenere le licenze per le trasmissioni
in digitale, effettuino i necessari investimenti per l'installazione delle
nuove infrastrutture di trasmissione, destinate a sostituire le attuali
reti analogiche.

3) Occorre, inoltre, che si crei una capillare rete di promozione,
distribuzione e installazione dei terminali necessari per interconnet-
tersi alle piattaforme disponibili, in grado di favorire una progressiva
penetrazione degli stessi terminali nelle case degli utenti.

4) Eé opportuno che gli operatori adottino politiche di marke-
ting dei programmi e servizi di assistenza ai clienti adatti a sostenere
la crescita del mercato.

5) C'e© poi la necessita© che sussistano le condizioni economiche
di una larga parte delle famiglie necessarie per acquistare i nuovi tele-
visori e l'ampia gamma dei nuovi servizi televisivi che man mano si
rendono disponibili. Essendo stata fissata, in via legislativa, una data
di chiusura delle trasmissioni analogiche, occorrera© un attento moni-
toraggio del grado di sostituzione degli apparecchi televisivi da parte
delle famiglie, in modo da poter intervenire, se del caso, con misure
finanziarie per incrementarne la vendita, non essendo ipotizzabile
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l'interruzione delle trasmissioni televisive per alcune fasce della popo-
lazione, in ragione della funzione sociale che tale forma di comunica-
zione riveste.

4. Gli scenari per l'avvio e lo sviluppo delle nuove tecnolo-

gie di trasmissione radiotelevisiva digitale.

A seguito della normativa introdotta dalla legge n. 249 del 1997,
l'Autorita© per le garanzie nelle comunicazioni, in collaborazione con
il Ministero delle comunicazioni, ha perseguito un'azione di raziona-
lizzazione del sistema radiotelevisivo, ai fini della corretta distribu-
zione delle risorse tecnologiche relative a questo settore.

Una prima tappa del percorso di razionalizzazione e© avvenuta
con l'approvazione, da un lato, del Piano nazionale di assegnazione
delle frequenze televisive, e, dall'altro, del regolamento per il rilascio
delle concessioni televisive nazionali e locali su frequenze terrestri.

In attuazione della citata normativa sono state rilasciate dal
Ministero nel 1999 le concessioni televisive nazionali e nel corrente
anno le concessioni e le autorizzazioni televisive locali. I predetti titoli
abilitativi hanno validita© sino al luglio 2005.

Una seconda tappa del percorso di evoluzione tecnologica e© stata
prevista dal decreto-legge n. 5 del 2001, convertito dalla legge
n. 66/2001, che nel fissare la data del 2006 per lo spegnimento delle
trasmissioni analogiche, ha delineato il percorso di transizione dalla
situazione attuale a quella futura.

Tale processo puo© essere suddiviso in quattro fasi temporali:

a) fase di avvio dei mercati di programmi televisivi digitali ter-
restri;

b) fase della regolamentazione e della pianificazione delle fre-
quenze in tecnica digitale;

c) fase della trasformazione delle trasmissioni da analogico a
digitale;

d) fase di chiusura delle trasmissioni analogiche.

a) La fase di avvio dei mercati prevede la sperimentazione
delle trasmissioni televisive digitali da parte dei soggetti che diffon-
dono trasmissioni analogiche su frequenze terrestri, dei soggetti che
distribuiscono programmi via cavo o via satellite, degli editori multi-
mediali, i quali possono costituire consorzi per la gestione in comune
degli impianti; questa fase ha un impatto minimo sulle trasmissioni
analogiche in quanto sfrutta le frequenze a macchia di leopardo, ma
puo© essere in grado di offrire uno stimolo iniziale all'acquisto da parte
degli utenti dei decodificatori digitali, soprattutto se verra© accompa-
gnata da un'offerta conveniente e interessante sotto il profilo della
composizione dei bouquet.

b) La fase della regolamentazione coincide con l'emanazione
dei provvedimenti che la legge ha affidato all'Autorita© : il regolamento
per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni radiotelevisive digi-
tali (entro il 30 giugno 2001) e il Piano nazionale di assegnazione delle
frequenze televisive in tecnica digitale (entro il 31 dicembre 2002).

c) La fase della trasformazione analogico-digitale si avviera©
sulla base alla regolamentazione dettata dall'Autorita© . Essa sara© pro-
fondamente influenzata dalla maggior o minor diffusione dei set top
box, e dal ciclo di ricambio dei ricevitori domestici. In questa fase,
nella quale dovranno essere sviluppate le infrastrutture di diffusione
digitale terrestre, dovranno essere offerti programmi nuovi ed attrat-
tivi per l'utenza, ma anche assicurato il simul-cast delle trasmissioni
analogiche ed, infine, dovra© essere fortemente incentivato l'acquisto
dei nuovi televisori per raggiungere il livello di diffusione critico, cioe©
il livello di diffusione che spinge l'operatore alla transizione, assume
una importanza strategica per il raggiungimento dell'obiettivo tempo-
rale delle trasmissioni ûtutte in digitaleý fissato al 2006. Tale processo
non dovra© essere traumatico ma, nel rispetto delle esigenze sia degli
utenti che dovranno continuare a fruire della televisione, sia dei
broadcaster che dovranno investire notevoli risorse economiche a
fronte di una contrazione, almeno iniziale, degli introiti pubblicitari,
dovra© trasformare l'attuale assetto dell'emittenza televisiva in un
nuovo assetto basato sulla tecnologia digitale e sulla multimedialita© .

d) La fase di chiusura delle trasmissioni analogiche e© la fase
conclusiva del processo di transizione e comportera© il passaggio ad
una situazione in cui lo spettro viene totalmente utilizzato per le tra-
smissioni digitali, secondo le previsioni del Piano nazionale di assegna-
zione delle frequenze in tecnica digitale. Eé auspicabile che, nel 2006, il
numero degli utenti dotati di impianti di ricezione digitale abbia supe-
rato la soglia critica accettabile. Diversamente, l'interruzione per legge
delle trasmissioni analogiche avrebbe un costo troppo alto sia per i
telespettatori che per i broadcaster e non costituirebbe occasione di
modernizzazione del Paese, ma aumenterebbe il digital divide.

La tempistica sopra descritta riguarda l'introduzione e l'avvio
delle trasmissioni radiotelevisive digitali su frequenze terrestri. L'altro
mezzo trasmissivo, sul quale sono distribuiti i programmi radiotelevi-
sivi digitali, e© rappresentato dal satellite, dove gia© da alcuni anni sono
attive diverse piattaforme digitali che si sono sviluppate soprattutto
per la diffusione di programmi codificati a pagamento. Si tratta, pero© ,
ancora di una televisione di ûnicchiaý, dove i contenuti piu© attrattivi
per l'utenza sono rappresentati dai programmi sportivi e dai films
cinematografici. Lo sviluppo della distribuzione di programmi radio-
televisivi via satellite e© strettamente legato alla installazione dei rela-
tivi impianti di ricezione (parabole). Per favorire questo sviluppo, la
legge n. 66/2001, ha previsto, all'art. 2-bis, comma 13, che le opere di
installazione di nuovi impianti riceventi via satellite sono innovazioni
necessarie ai sensi dell'art. 1120, comma primo, del codice civile e
cioe© , che per approvare in un condominio l'installazione di sistemi
collettivi di ricezione via satellite basta la maggioranza dei condomini
(e i due terzi del valore dell'edificio).

Occorre poi evidenziare che la legge n. 78 del 1999 ha introdotto
il decoder unico per la televisione digitale, cioe© un decoder in grado
di ricevere le offerte dei diversi operatori sia in chiaro sia codificate.
Al momento tale modello di decoder e© applicabile alle trasmissioni
satellitari, in quanto non sono ancora sviluppate quelle terrestri. Eé
pero© possibile prevedere che il decoder terrestre, con l'aggiunta di
opportuni moduli sara© compatibile con la ricezione via satellite e/o
via cavo. La possibilita© per l'utente di disporre di un solo apparato
decodificatore, per ricevere i programmi delle varie piattaforme terre-
stri, satellitari e via cavo, potra© sicuramente contribuire allo sviluppo
delle trasmissioni digitali.

Infine e© prevedibile che un notevole stimolo allo sviluppo delle
trasmissioni digitali derivera© dall'introduzione dei sistemi audiovisivi
a larga banda.

A livello internazionale e© diffusa l'opinione che un moderno
sistema di infrastrutture di telecomunicazione a larga banda costitui-
sce una precondizione per lo sviluppo economico, sociale e culturale
di ciascun Paese.

I sistemi audiovisivi a larga banda consentono infatti di svilup-
pare servizi ad alto grado di interattivita© in quanto dotano l'utente di
un canale ûdi ritornoý che gli consente di interagire con il terminale.
Le reti a larga banda sono in grado, in prospettiva, di fornire al
meglio i ûservizi della societa© dell'informazioneý associati alle tra-
smissioni radiotelevisive tradizionali, tramite il televisore adattato
con il set top box.

Al riguardo la legge n. 66/2001 prevede il rilascio di licenze in
ambito locale per servizi MWS (Multimedia wireless system), sulla
base di un apposito regolamento che dovra© adottare l'Autorita© . Nel
campo delle telecomunicazioni e© previsto il rilascio di licenze WLL
(wireless local loop) come alternativa alle tecniche di accesso locale
ad alta velocita© . L'introduzione di sistemi punto-multipunto su fre-
quenze radio presenta notevoli vantaggi rispetto alle soluzioni di
accesso attuale basate su fibra, cavo coassiale e sistemi XDSL su
rame. Infatti i sistemi punto-multipunto via radio offrono:

accesso alternativo a larga banda da implementare in tempi
brevi;

costi realizzativi e gestionali ridotti;

ridotto impatto urbanistico.
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L'introduzione di sistemi punto-multipunto sia nel campo audio-

visivo che nel campo delle telecomunicazioni contribuira© a favorire

lo sviluppo delle trasmissioni digitali interattive unitamente allo svi-

luppo della concorrenza sull'accesso locale con prevedibili benefici

sia per gli operatori sia per gli utenti.

5. Gli obiettivi del programma.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, gli obiettivi che il

presente programma propone di conseguire sono i seguenti:

a) incentivare lo sviluppo della domanda di programmi radio-

televisivi digitali in chiaro e con accesso condizionato su frequenze

terrestri e da satellite, mediante la promozione dell'acquisto di ricevi-

tori digitali da parte degli utenti;

b) favorire lo sviluppo di una capillare rete di promozione,

distribuzione e installazione dei terminali per interconnettersi alle

piattaforme disponibili;

c) favorire l'adozione di corrette politiche di marketing dei

programmi e servizi di assistenza al cliente adatti a sostenere la cre-

scita del mercato;

d) promuovere l'adeguamento e l'ampliamento dei sistemi di

ricezione televisiva in tecnica digitale singola e collettiva;

e) rafforzare il settore degli investimenti in infrastrutture tec-

nologiche per la distribuzione di programmi radiotelevisivi digitali,

incoraggiando gli operatori ad investire in tecnologia digitale;

f) incoraggiare la diffusione di nuovi tipi di contenuti audiovi-

sivi prodotti per essere trasmessi in tecnica digitale;

g) promuovere lo sviluppo di progetti di produzione che ricor-

rono alle nuove tecnologie di creazione, produzione e diffusione;

h) favorire lo sviluppo delle nuove tecnologie trasmissive

incoraggiando la formazione degli operatori del settore audiovisivo,

in particolare nei settori dell'impiego delle nuove tecnologie, per la

produzione e la distribuzione di programmi audiovisivi ad alto valore

aggiunto;

i) promuovere l'uso della televisione come strumento di infor-

mazione e alfabetizzazione multimediale;

l) promuovere lo sviluppo delle infrastrutture a larga banda

per utilizzare al meglio le potenzialita© dei servizi multimediali interat-

tivi;

m) estendere al maggior numero di operatori l'utilizzo delle

tecnologie di accesso punto-multipunto, al fine di promuovere in

tempi rapidi il massimo grado di concorrenza nel segmento di accesso

e il mercato dei relativi servizi a larga banda.

6.Misure per lo sviluppo della radiotelevisione digitale.

Il raggiungimento degli obiettivi fissati nel paragrafo precedente

dipende in larga misura dalla presenza di incentivi che promuovano

sia la domanda sia l'offerta dei servizi radiotelevisivi digitali.

L'individuazione di adeguati incentivi e© tanto piu© necessaria in

quanto la legge ha fissato una data limite delle trasmissioni analogi-

che anzichë affidare la transizione allo spontaneo sviluppo delle tra-

smissioni digitali.

Al fine di raggiungere gli obiettivi individuati dal programma

allo scopo di favorire l'avvento delle trasmissioni digitali, si ritiene

opportuno indicare i principali incentivi volti a promuovere la

domanda degli utenti, a favorire gli investimenti nelle nuove tecnolo-

gie e a incoraggiare un'industria di programmi competitiva.

Tali fattori di incentivazione si prefiggono lo scopo di avviare un

rapido sviluppo delle trasmissioni radiotelevisive digitali, minimiz-

zando i disagi per l'utenza e massimizzando gli investimenti nelle

nuove tecnologie, con evidente vantaggio per tutto l'ammoderna-

mento del Paese, che puo© cogliere le opportunita© offerte dalle nuove

tecnologie.

6.1. Incentivazione della domanda dei consumatori.

Affinchë la domanda di programmi radiotelevisivi digitali si svi-

luppi sino ad arrivare alla massa critica che spinge l'operatore alla

trasformazione analogico-digitale, occorre che l'utenza sia stimolata

ad acquistare o noleggiare ricevitori digitali terrestri mediante la dif-

fusione di programmi nuovi ed attrattivi. Occorre, inoltre, l'introdu-

zione di un regime fiscale favorevole per apparati riceventi e abbona-

menti e l'introduzione di incentivi del tipo ûrottamazioneý, che spin-

gano all'acquisto di televisori e set top box compatibili. Un primo

intervento a favore degli utenti e© stato previsto dalla legge 5 marzo

2001, n. 57, concernente ûDisposizioni in materia di apertura e rego-

lazione dei mercatiý. L'art. 22 della citata legge ha introdotto un con-

tributo per l'acquisto, da parte degli utenti, di apparati ricevitori-

decodificatori per la ricezione e la trasmissione di dati, di programmi

digitali con accesso condizionato e di programmi radiotelevisivi in

chiaro, nonchë l'acquisto di apparati di utente per la trasmissione e

la ricezione a larga banda di dati via Internet. La misura prevede il

riconoscimento del contributo, per una volta sola e fino a 150.000,

ad ogni utente che acquisti apparati delle tipologie descritte. Per

finanziare il contributo la legge ha stanziato 36,5 miliardi per l'anno

2000, 31 miliardi per l'anno 2001, 113,1 miliardi per l'anno 2002 e

25 miliardi per l'anno 2003. Le modalita© di erogazione del contributo

sono definite con decreto del Ministro delle comunicazioni, di con-

certo con il Ministro dell'economia e della finanza e con il Ministro

delle attivita© produttive, previo parere delle Commissioni parlamen-

tari.

Questa misura puo© rivelarsi molto utile per implementare l'ac-

quisto dei set top box compatibili con le trasmissioni digitali sia terre-

stri sia satellitari e andrebbe incrementata nel periodo di transizione

analogico-digitale (2002-2006) ed estesa anche ai nuovi televisori pre-

disposti per la ricezione in digitale, per favorire il ciclo di sostituzione

del parco televisori in vista della fase di chiusura delle trasmissioni

analogiche. Sarebbe quindi opportuno che il finanziamento previsto

fino al 2003, fosse esteso fino al 2006, anno previsto per la chiusura

delle trasmissioni analogiche.

Un elemento di grande importanza sara© il prezzo del set top box,

che rappresenta l'investimento piu© consistente che l'utente e© tenuto a

fare per ricevere le trasmissioni televisive digitali. In una politica di

diffusione della TV digitale terrestre, il prezzo del set top box e© un fat-

tore determinante, in quanto esso deve essere competitivo con il set

top box della TV satellitare o via cavo (almeno fino a quando non si

disporra© di un unico decoder per tutte le piattaforme trasmissive). Il

Consorzio DVB, che ha posto la basi per l'introduzione della nuova

TV digitale in Europa, ha ritenuto, in proposito, strategico definire i

requisiti commerciali dei nuovi servizi, affinchë a ciascuna fascia di

servizi corrisponda un certo grado di funzionalita© dei set top box.

Avremo cos|© un terminale di ricezione flessibile in grado di adattarsi

alle caratteristiche del servizio (free o pay), alle richieste degli utenti

(acquisto/noleggio), alle capacita© di spesa delle famiglie, alla familia-

rita© con le tecnologie informatiche. Il prezzo di vendita stimato dei

vari tipi di set top box va dalle 300/400 mila lire di vendita al pubblico

del set top box di base alle 800/900 mila lire di vendita dei set top

box con funzionalita© piu© estese e prestazioni crescenti (interattivita©

locale, commercio elettronico, home banking, canale di ritorno).

Soprattutto i set top box a estese funzionalita© potranno offrire nel

tempo economie di scala che determineranno una riduzione dei costi

di produzione e si tradurranno nello sviluppo di applicazioni finaliz-

zate all'interattivita© e ai servizi della societa© dell'informazione.
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Eé importante, comunque, che i set top box abbiano prezzi conte-
nuti, perchë la spesa che l'utente deve sostenere rappresenta il princi-
pale vincolo alla rapida diffusione della TV digitale, insieme alla limi-
tata offerta da parte degli operatori. Per i costruttori potra© rappresen-
tare un vantaggio competitivo la diversificazione dei modelli di set
top box in base alle loro prestazioni.

Va poi tenuta presente la necessita© dell'adeguamento dei sistemi
di ricezione, soprattutto nel caso dei sistemi condominiali. Al
riguardo l'Autorita© per le garanzie nelle comunicazioni, nel Libro
Bianco sulla televisione digitale terrestre ha suggerito, quale possibile
misura incentivante, un intervento di tipo fiscale volto a favorire un
accantonamento annuo da parte delle amministrazioni condominiali
al fine di adeguare e ampliare i sistemi di ricezione collettiva.
Potrebbe essere anche ipotizzato un contributo ûuna tantumý per
favorire l'adeguamento dei sistemi di ricezione condominiali.

Quest'ultima misura puo© rivelarsi sostitutiva di quella stabilita
dall'art. 3, comma 14, della legge n. 249 del 1997, che aveva previsto
la riduzione dell'IVA al 4 per cento per la realizzazione di nuovi
impianti di ricezione domestica (via cavo o via satellite) e per gli
abbonamenti alla diffusione radiotelevisiva con accesso condizionato.
Tale norma, infatti, fu abrogata dal decreto legislativo 29 settembre
1997, n. 328, per incompatibilita© con la normativa comunitaria in
materia fiscale.

6.2. Gli investimenti nelle nuove tecnologie.

Nei provvedimenti che abilitano all'esercizio della radiodiffu-
sione televisiva in tecnica analogica l'emittente, mediante un unito
titolo ö la concessione ö provvede sia all'installazione e all'esercizio
degli impianti che alla diffusione dei programmi. Secondo i principi
stabiliti dalla legge n. 66 del 2001, i titoli concessori saranno sostituiti,
nelle trasmissioni digitali, dalle autorizzazioni e dalle licenze indivi-
duali. Il regolamento di disciplina delle trasmissioni radiotelevisive
digitali dovra© prevedere una distinzione tra i soggetti che forniscono
i contenuti e i soggetti che provvedono alla diffusione, e il rilascio
della licenza individuale per questi ultimi. Cio© in quanto la tecnologia
digitale consente di irradiare sullo stesso canale/frequenza e con il
medesimo impianto di diffusione almeno tre (o piu© ) programmi e
una serie di dati. Pertanto accordi commerciali tra le parti diventano
indispensabili nel nuovo modello trasmissivo. Spettera© al regola-
mento dell'Autorita© individuare le responsabilita© che competono ai
fornitori dei contenuti e ai diffusori di contenuti. In ogni caso agli
operatori che dovranno installare le nuove infrastrutture per la tra-
smissione in digitale, spetteranno ingenti investimenti in hardware e
software. Di contro, e© prevedibile che nella fase iniziale delle trasmis-
sioni digitali i margini di redditivita© della televisione commerciale si
riducano, a causa dei livelli minimi di ûaudienceý delle nuove trasmis-
sioni, in attesa di raggiungere la massa critica di ascolto che induce
l'operatore a trasmigrare dal sistema analogico a quello digitale e
l'utente ad acquistare il ricevitore digitale.

La necessita© di investimenti in infrastrutture da parte degli
operatori/emittenti in combinazione con la prevedibile riduzione dei
margini di redittivita© della TV commerciale a causa della poca pene-
trazione delle trasmissioni digitali nella fase iniziale, potrebbe indurre
una fase di stallo dello sviluppo della radiotelevisione digitale, se
non si interviene con opportuni incentivi di tipo fiscale.

Del resto, un diffuso sviluppo infrastrutturale delle reti di teleco-
municazione e di radiodiffusione, e© un fattore di rilevanza decisiva
per ciascuna area geografica e per il superamento della perifericita© e
marginalizzazione dei territori caratterizzati da minor sviluppo eco-
nomico, in grado di generare effetti di competitivita© sull'intero
sistema.

Una prima efficace misura puo© essere rappresentata dall'esten-
sione della legge 8 agosto 1994, n. 489, di conversione del decreto-
legge 10 giugno 1994, n. 357, concernente disposizioni tributarie
urgenti per accelerare la ripresa dell'economia e dell'occupazione, al
settore degli investimenti realizzati per l'installazione di impianti per
la diffusione di programmi televisivi e radiofonici in tecnica digitale
e per l'installazione di reti a larga banda, che consenta la deducibilita©
fiscale di detti investimenti.

Una seconda misura puo© essere individuata nell'esonero (totale o
parziale a seconda del territorio che si intende servire) dal pagamento
del canone di concessione per i soggetti che si impegnano ad installare
ed esercire le reti di diffusione in tecnica digitale, mediante presenta-
zione di idonea garanzia di investimento. Questa misura fu prevista
dall'Autorita© per le garanzie nelle comunicazioni nel regolamento

per il rilascio delle concessioni televisive (delibera n. 78/98 del
10 ottobre 1998), anche se all'epoca dell'inoltro delle domande di con-
cessione su frequenze terrestri in tecnica analogica nessuna emittente
vi fece ricorso, essendo prematuri i tempi di introduzione della tecno-
logia digitale.

Una terza misura e© rappresentata dal ricorso ai fondi strutturali
europei.

Fin dall'inizio degli anni 90, caratterizzati dalle politiche della
liberalizzazione nel campo delle telecomunicazioni, l'Unione europea
ha riconosciuto alla Societa© dell'informazione un ruolo decisivo nella
relativa strategia di sviluppo. La conferma dell'importanza di tale
ruolo e© venuta dall'iniziativa della Commissione europea ûeEurope -
Una societa© dell'informazione per tuttiý e dal nuovo quadro norma-
tivo sui fondi strutturali. L'Italia ha chiesto con convinzione, nel
corso del dibattito europeo, di utilizzare i fondi strutturali per favorire
investimenti in aree disagiate. Il documento elaborato dal Ministero
del tesoro relativo al quadro comunitario di sostegno delle regioni ita-
liane dell'obiettivo 1 per il periodo 2000-2006 riconosce, infatti, la
possibilita© di utilizzare i fondi strutturali per favorire lo sviluppo delle
reti dedicate alle nuove tecnologie nelle aree disagiate.

6.3. L'industria dei programmi.

Oltre allo sviluppo delle infrastrutture necessarie per la distribu-
zione dei programmi digitali, e© necessario produrre od acquistare pro-
grammi nuovi ed attrattivi in grado di stimolare l'utente ad acquistare
il ricevitore digitale. Lo sviluppo delle piattaforme televisive digitali
comporta la necessita© di concepire una nuova generazione di produ-
zioni televisive, stante la segmentazione dei programmi (al posto di
un solo programma analogico potranno essere trasmessi quattro o
cinque programmi) e la debole redditivita© iniziale. Eé evidente che
non si potranno trasmettere in continuazione gli stessi programmi,
perchë gli utenti non sarebbero spinti ad acquistare i nuovi ricevitori
digitali. Di qui la necessita© di incrementare prodotti molto mirati, di
piccole dimensioni e di costo ridotto. Peraltro, la frammentazione del-
l'offerta non deve necessariamente comportare una totale frammenta-
zione della domanda. Certamente la segmentazione della domanda
sara© un processo ineluttabile con lo sviluppo dei nuovi strumenti di
comunicazione interattiva, per loro natura individuali. Tuttavia uno
strumento di comunicazione di massa come la televisione deve poter
continuare ad assolvere quel ruolo di coesione e crescita sociale che
lo ha sinora caratterizzato. Eé prevedibile, dunque, che la televisione
digitale terrestre in chiaro rimarra© la principale fonte di informazione
per la societa© , anche se prodotti mirati come gli eventi sportivi e i pro-
dotti cinematografici saranno probabilmente sempre piu© soggetti ad
una migrazione su televisioni a pagamento, stante la rilevante crescita
del costo dei diritti sportivi e cinematografici. Bisogna anche rilevare
che i films cinematografici e gli eventi sportivi, soprattutto il calcio,
sono stati utilizzati come strumenti strategici dai nuovi entranti delle
piattaforme digitali satellitari e via cavo per conquistare spazi nei
propri mercati di riferimento. Per contribuire ad uno sviluppo equili-
brato dell'offerta di programmi destinati alla TV digitale terrestre
possono essere previsti appositi finanziamenti per la produzione di
opere audiovisive prodotte per essere trasmesse in tecnica digitale, in
analogia al contributo previsto dalla legge n. 388/2000 (legge finan-
ziaria 2001) per le opere audiovisive autoprodotte da parte delle emit-
tenti televisive locali.

Tale azione e© coerente con l'approccio adottato dall'Unione
europea nella decisione relativa al progetto ûMedia Plusý che ha isti-
tuito, per il periodo 2000-2005 un programma di incentivazione dello
sviluppo, della distribuzione e della promozione di opere audiovisive
europee, all'interno e all'esterno della Comunita© europea.

Con tale programma l'Unione europea intende rafforzare l'indu-
stria audiovisiva europea tenendo conto dello sviluppo delle nuove
tecnologie che possano valorizzare la sua digitalizzazione e messa in
rete. Un obiettivo specifico del programma e© costituito dalla diffu-
sione di nuovi tipi di contenuti che utilizzino le nuove tecnologie. Il
programma ha un costo complessivo di 350 milioni di ECU e ad esso
e© complementare un secondo programma denominato ûMedia - For-
mazioneý, che intende fornire agli operatori dell'industria audiovisiva
europea una formazione professionale permanente per avvalersi
pienamente dell'uso delle nuove tecnologie digitali.

Dovrebbe essere data la massima pubblicita© alle modalita© di
accesso ai fondi previsti dall'Unione europea, in relazione ai pro-
grammi ûMedia Plusý e ûMedia - Formazioneý nel campo audiovi-
sivo e GoDigital nel campo delle telecomunicazioni, per stimolare
l'uso delle nuove tecnologie digitali da parte delle PMI e migliorare
la competitivita© dell'industria audiovisiva italiana.
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7. Conclusioni.

Nel programma e© stato evidenziato come un'ampia offerta di set

top box costituisce una delle principali condizioni dello sviluppo della

televisione digitale terrestre. Sotto tale profilo saranno fattori deter-

minanti per l'utente il prezzo del set top box, la sua semplicita© d'uso

e la possibilita© di ricevere piu© piattaforme digitali terrestri e satellitari.

La domanda di tali apparati sara© tanto piu© estesa, considerata la pro-

pensione dimostrata dalle famiglie italiane per le nuove tecnologie di

comunicazione come nel caso del telefono cellulare, quanto piu©

saranno offerti programmi nuovi ed attrattivi. Nello stesso tempo, le

prestazioni crescenti legate alla tecnologia digitale e la possibilita© di

usufruire mediante il televisore anche dei servizi della ûsocieta© dell'in-

formazioneý si tradurranno nello sviluppo di applicazioni di tipo

internet e nel potenziamento dell'interattivita© locale, con conseguenti

economie di scala che porteranno ben presto alla vendita di apparati

riceventi a prezzi contenuti. Il rapido avvio della televisione digitale

dipendera© , in larga parte, dalla presenza di incentivi che promuovano

sia la domanda sia l'offerta dei servizi digitali e da politiche di sgravi

fiscali in grado di invogliare gli investimenti per lo sviluppo delle

infrastrutture terrestri e a larga banda. Soprattutto le reti terrestri

dovranno essere adeguatamente ristrutturate, dato lo scarso sviluppo

delle altre piattaforme satellite e cavo per la distribuzione e la diffu-

sione di programmi radiotelevisivi in tecnica digitale, fortemente

caratterizzate dalle offerte ad accesso condizionato. La televisione

digitale terrestre in chiaro rimarra© probabilmente la principale fonte

di informazione per la societa© italiana, anche se essa si adeguera© al

nuovo formato digitale. Molto dipendera© dalla gestione della fase di

transizione dalla tecnologia analogica a quella digitale che, se risul-

tera© non traumatica per gli utenti e per gli operatori, rappresentera©

un fattore critico di successo per il sistema radiotelevisivo all'appun-

tamento con il digitale e, piu© in generale, con la convergenza multime-

diale con altri servizi, ai fini dello sviluppo di un'offerta sempre piu©

vasta ad accesso universale.

Il Ministero delle comunicazioni, in funzione delle competenze

rivestite in materia di comunicazioni e tecnologie dell'informazione,

di politiche nel settore delle comunicazioni e di tecnologie innovative

applicate al settore delle comunicazioni, si fara© carico di promuovere

nelle sedi istituzionali gli obiettivi individuati nel presente pro-

gramma, ai fini dello sviluppo e della diffusione in Italia delle nuove

tecnologie di trasmissione radiotelevisiva digitale, con un'attenta

azione di monitoraggio dello stato di avanzamento di tale sviluppo.

01A8791

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE

E DEI TRASPORTI

DECRETO 20 luglio 2001.

Procedura preferenziale di attuazione della direttiva

1999/36/CE del Consiglio del 29 aprile 1999, della direttiva

2001/2/CE della Commissione del 4 gennaio 2001 e della deci-

sione 2001/107/CE della Commissione, recanti disposizioni in

materia di attrezzature a pressione trasportabili.

IL DIRETTORE

dell'unita© di gestione motorizzazione e sicu-

rezza del trasporto del Dipartimento dei tra-

sporti terrestri

Vista la direttiva 1999/36/CE del Consiglio del

29 aprile 1999 in materia di attrezzature a pressione

trasportabili, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle

Comunita© europee n. L 138 del 1� giugno 1999;

Vista la direttiva 2001/2/CE della Commissione

del 4 gennaio 2001 che adegua al progresso tecnico

la direttiva 1999/36/CE del Consiglio in materia di

attrezzature a pressione trasportabili, pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale delle Comunita© europee n. L 5 del

10 gennaio 2001;

Vista la decisione 2001/107/CE della Commissione

che rinvia per alcune attrezzature a pressione trasporta-

bili la data di entrata in applicazione della direttiva

1999/36/CE del Consiglio, pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale delle Comunita© europee n. L. 39 del 9 feb-

braio 2001;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1982, pub-

blicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 12 febbraio

1983, recante l'elenco delle amministrazioni incaricate

di ricevere le domande e degli organismi di controllo

dei singoli Stati membri, notificati alla Commissione

CEE ai sensi della direttiva 76/767/CEE sugli apparec-

chi a pressione;

Considerata la necessita© di assicurare, sul territorio

nazionale, nelle more del recepimento delle suddette

norme comunitarie, l'applicazione delle disposizioni

nelle stesse contenute;

A d o t t a

il seguente decreto:

Art. 1.

1. L'espletamento delle disposizioni tecnico-ammini-

strative contenute nella direttiva 1999/36 CE, come

modificata dalla direttiva 2001/2/CE e dalla decisione

2001/107/CE, in materia di attrezzature a pressione

trasportabili, e© effetuato, nelle more del recepimento

delle direttive medesime, dalle amministrazioni e dagli

organismi di controllo di cui all'allegato A del decreto

ministeriale 12 novembre 1982 secondo le competenze

indicate nel decreto medesimo.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno succes-

sivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha

validita© fino alla emanazione delle disposizioni norma-

tive di trasposizione della direttiva 1999/36/CE nel-

l'odinamento nazionale.

Il presente decreto sara© pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 20 luglio 2001

Il direttore: Esposito

01A8736
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DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITAé

COMITATO INTERMINISTERIALE

PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 4 aprile 2001.

Secondo aggiornamento del contratto di programma tra

il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione

economica e la Pirelli cavi e sistemi S.p.a. (Deliberazione
n. 42/2001).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992,
n. 488, recante modifiche alla legge 1� marzo 1986,
n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento nel
Mezzogiorno;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96,
relativo al trasferimento delle competenze gia© attribuite
ai soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno e Agen-
zia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno,
in attuazione dell'art. 3 della suindicata legge
n. 488/1992;

Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge
23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in mate-
ria di programmazione negoziata;

Vista la comunicazione della Commissione europea
sulla disciplina intersettoriale degli aiuti regionali desti-
nati ai grandi progetti di investimento (G.U.C.E.
n. C/107 del 7 aprile 1998) in particolare per quanto
riguarda gli obblighi di notifica;

Vista la nota della Commissione europea in data
13 marzo 2000, n. SG(2000) D/102347 (G.U.C.E.
n. C175/11 del 24 giugno 2000) che, con riferimento
alla Carta degli aiuti a finalita© regionale per il periodo
2000-2006, comunica gli esiti favorevoli dell'esame sulla
compatibilita© rispetto alla parte della Carta che
riguarda le regioni italiane ammissibili alla deroga pre-
vista dall'art. 87, 3, a) del trattato C.E.;

Vista la nota della Commissione europea in data
2 agosto 2000, n. SG(2000) D/105754, con la quale la
Commissione medesima ha autorizzato la proroga del
regime di aiuto della citata legge n. 488/1992, per il
periodo 2000-2006, nonchë l'applicabilita© dello stesso
regime nel quadro degli strumenti di programmazione
negoziata;

Visto il testo unico delle direttive per la concessione e
l'erogazione delle agevolazioni alle attivita© produttive
nelle aree depresse, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del
decreto-legge n. 415/1992, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge n. 488/1992, approvato con decreto
del Ministro dell'industria, del commercio e dell'arti-
gianato in data 3 luglio 2000 (Gazzetta Ufficiale

n. 163/2000);

Vista la propria delibera 25 febbraio 1994 (Gazzetta

Ufficiale n. 92/1994), riguardante la disciplina dei con-
tratti di programma, e le successive modifiche intro-

dotte dal punto 4 della delibera n. 29 del 21 marzo
1997 (Gazzetta Ufficiale n. 105/1997) e dal punto 2, let-
tera B) della delibera n. 127 dell'11 novembre 1998
(Gazzetta Ufficiale n. 4/1999);

Vista la propria delibera n. 86 del 23 aprile 1997
(Gazzetta Ufficiale n. 163/1997), concernente il riparto
di lire 5.000 miliardi delle risorse, per le aree depresse
per l'anno 1997, a valere sulla somma di lire 1.200
miliardi che l'art. 1, comma 1, del decreto-legge
25 marzo 1997, n. 67, convertito nella legge 23 maggio
1997, n. 135, destina ai contratti di programma;

Vista la propria delibera del 17 marzo 1998, n. 32
(Gazzetta Ufficiale n. 98/1998) con la quale sono state
integrate e rimodulate le risorse per le aree depresse,
nonchë le successive assegnazioni di cui alle delibere
del 9 luglio 1998, n. 70 (Gazzetta Ufficiale n. 195/1998)
e del 22 gennaio 1999, n. 4 (Gazzetta Ufficiale

n. 47/1999);

Vista la propria delibera 4 agosto 2000, n. 103 (Gaz-

zetta Ufficiale n. 8/2001) con la quale e© stato approvato
il contratto di programma tra il Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica e la
Pirelli Cavi e Sistemi S.p.a. per la realizzazione di un
programma di investimenti industriali da realizzarsi
nelle due unita© produttive: F.O.S. in Battipaglia
(Salerno) e Pirelli Cavi e Sistemi S.p.a. in Arco Felice
(Napoli) negli anni 2000 - 2002, per un importo com-
plessivo pari a lire 135.226,6 milioni. L'onere a carico
della finanza pubblica e© stato determinato in lire 76.220
milioni, di cui lire 38.110 milioni a carico dello Stato e
la restante somma a carico della regione Campania.
L'occupazione, a regime, e© stata prevista in 280 addetti
di cui 180 di nuova assunzione;

Vista la propria delibera dicembre 2000, n. 154 (Gaz-

zetta Ufficiale n. 79/2001), con la quale e© stato appro-
vato il primo aggiornamento al contratto di pro-
gramma sopra indicato che prevede il potenziamento
della capacita© produttiva della produzione di fibra
ottica dello stabilimento F.O.S. di Battipaglia attra-
verso un investimento aggiuntivo di lire 86.300 milioni,
un onere aggiuntivo a carico della finanza pubblica pari
a lire 42.945,8 milioni, di cui lire 21.472,9 milioni a
carico dello Stato e a restante somma a carico della
regione Campania, e un'occupazione aggiuntiva pari a
50 unita© tutte di nuova assunzione;

Vista la nota n. 0014350 del 2 aprile 2001, con la
quale il Servizio per la programmazione negoziata del
Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione
del Ministero del tesoro, del bilancio e della program-
mazione economica ha sottoposto a questo Comitato
la proposta di un secondo aggiornamento del contratto
di programma di cui sopra, nella quale si prevede un
ulteriore potenziamento della capacita© produttiva della
produzione di fibra ottica dello stabilimento F.O.S. di
Battipaglia attraverso un investimento aggiuntivo di
lire 131.000 milioni. L'onere aggiuntivo a carico della
finanza pubblica sara© pari a lire 40.750,8 milioni, di cui
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lire 20.375,4 milioni a carico dello Stato e la restante
somma a carico della regione Campania. L'occupa-
zione aggiuntiva prevista e© pari a 86 unita© tutte di
nuova assunzione;

Considerato che la regione Campania si e© dichiarata
disponibile ad un concorso partecipativo pari al 50%
dell'ammontare pubblico concesso, nei limiti dei massi-
mali di intensita© degli aiuti di Stato previsti dalla
vigente normativa comunitaria;

Considerato che il citato Servizio per la programma-
zione negoziata propone, per l'investimento aggiuntivo,
il riconoscimento del contributo nella misura del 60%
della misura massima concedibile pari al 35% E.S.N.;

Considerato che il suddetto Servizio conferma la
validita© dell'iniziativa cos|© come modificata dall'aggior-
namento proposto;

Ritenuto di assicurare la copertura degli oneri a
carico dello Stato, che ammonta a lire 68,846 miliardi,
a valere sulle risorse di cui all'art. 1, comma 1, del
decreto-legge n. 67/1997, convertito dalla legge
n. 135/1997, come ripartite da questo Comitato con le
sopra citate delibere n. 86/1997, e n. 32/1998;

Su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica;

Delibera:

1. Eé approvato l'aggiornamento del programma di
investimenti previsti dal contratto di programma di cui
alle premesse, presentato dalla Pirelli Cavi e Sistemi
S.p.a.

Il contratto aggiornato prevede investimenti indu-
striali complessivi pari a lire 352.526,6 milioni (182,065
Meuro).

2. Le agevolazioni finanziarie relative agli importi
aggiuntivi di cui alla presente delibera sono calcolate
nella misura del 60 % del contributo massimo concedi-
bile (35% E.S.N.), nel limiti di quanto previsto dalla
decisione comunitaria per gli investimenti industriali
citata in premessa.

3. L'onere globale aggiornato, a carico della finan-
za pubblica, e© rideterminato in lire 159.916,6 milioni
(82,590 Meuro). L'onere massimo a carica dello Stato e©
rideterminato in lire 79.958,3 milioni, con un incre-
mento pari a lire 20.375,4 milioni da finanziarsi con
risorse a valere sull'assegnazione di 1.200 miliardi di
lire (619,748 Meuro) a favore dei contratti di pro-
gramma, effettuata con il riparto di cui alla delibera
n. 86/1997, citata in premessa. La restante somma sara©
a carico della regione Campania. Il finanziamento,
nella nuova misura prevista, sara© erogato in tre annua-
lita© a decorrere dal 2001, e sara© pari a lire 55.782 milioni
per ciascuno dei due primi anni e a lire 48.352,6 milioni
per il 2003.

4. Eventuali variazioni dell'importo degli investi-
menti non potranno comportare aumento degli oneri a
carico della finanza pubblica indicati al precedente
punto 3.

5. Gli investimenti previsti dovranno essere realizzati
entro il 31 gennaio 2003.

6. Le iniziative, a regime, dovranno realizzare un'oc-
cupazione non inferiore a 416 addetti, di cui 316 di
nuova assunzione, con un incremento di 86 unita©
rispetto a quanto previsto nel contratto cos|© come
aggiornato dalla delibera n. 79/2000, citata in pre-
messa.

7. Il Servizio per la programmazione negoziata del
Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione
del Ministero del tesoro, del bilancio e della program-
mazione economica e© autorizzato a sottoscrivere con
la Pirelli Cavi e Sistemi S.p.a., il contratto di pro-
gramma cos|© come aggiornato, che conterra© tutte le
necessarie precisazioni e prescrizioni attuative nel
rispetto delle limitazioni imposte dall'Unione europea.
Il contratto sottoscritto verra© trasmesso in copia alla
segreteria di questo Comitato entro trenta giorni dalla
stipula.

6. L'operativita© della presente delibera e© subordinata
agli esiti della notifica della stessa alla Commissione
europea, da effettuarsi a cura del citato Servizio per la
programmazione negoziata.

Roma, 4 aprile 2001

Il Presidente delegato: Visco

Registrata alla Corte dei conti il 18 luglio 2001

Ufficio controllo Ministeri economici e finanziari, registro n. 4 Tesoro,

foglio n. 194

01A8797

DELIBERAZIONE 3 maggio 2001.

Differimento dei termini indicati nella delibera C.I.P.E.

n. 130 del 21 dicembre 2000. (Deliberazione n. 75/2001).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, con-
cernente il trasferimento di funzioni dei soppressi
Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzo-
giorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del
Mezzogiorno, cos|© come modificato ed integrato dal
decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito con la
legge 7 aprile 1995, n. 104;

Visti in particolare gli articoli 8 e 9-bis del citato
decreto legislativo n. 96/1993, che disciplinano la pro-
secuzione e il completamento degli interventi compresi
nei piani annuali di attuazione del programma trien-
nale di sviluppo del Mezzogiorno, il cui finanziamento
e© regolato da apposite convenzioni stipulate tra l'Agen-
zia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno
ed i soggetti attuatori, nonchë dei progetti speciali e
delle opere di cui alla delibera di questo Comitato del-
l'8 aprile 1987, n. 157;

Vista la propria delibera del 5 novembre 1999, n. 175,
con la quale sono stati stabiliti i criteri e le modalita©
per il conferimento alle regioni di funzioni del Comi-
tato interministeriale per la programmazione econo-
mica, del Ministero del tesoro, del bilancio e della
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programmazione economica e della Cassa depositi e
prestiti collegate alla cessazione dell'intervento straor-
dinario nel Mezzogiorno, in attuazione di quanto
disposto dall'art. 94, comma 2, lettera f), del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Mini-
stri del 12 settembre 2000, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 31 dicembre 2000, di individuazione delle
risorse finanziarie, strumentali e organizzative da tra-
sferire alle regioni in materia di funzioni collegate alla
cessazione dell'intervento straordinario nel Mezzo-
giorno - convenzioni ex Agensud;

Vista la propria deliberazione n. 130 del 21 dicembre
2000, con la quale e© stata, tra l'altro, prorogata la
gestione degli interventi sopra indicati secondo i criteri
e le modalita© previste dagli articoli 8 e 9-bis del citato
decreto legislativo n. 96/1993, e successive modifiche e
integrazioni, sino alla data del 30 giugno 2001;

Considerato che la decorrenza dell'esercizio da parte
delle regioni delle funzioni conferite e© determinata con-
testualmente all'effettivo trasferimento delle risorse
finanziarie, secondo quanto previsto dall'art. 7, com-
ma 1, del decreto legislativo n. 112/1998;

Considerati i tempi tecnici necessari per il completa-
mento delle procedure conseguenti agli adempimenti
regionali da concludersi entro la suddetta data del
30 giugno 2001;

Considerata la necessita© di assicurare continuita©
delle erogazioni in favore degli enti attuatori sino alla
data di decorrenza dell'esercizio da parte delle regioni
delle funzioni conferite;

Su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica;

Delibera:

Sino alla data di effettiva messa a disposizione a
favore delle regioni delle risorse individuate con il
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
12 settembre 2000, richiamato in premessa, all'eroga-
zione, e connessi adempimenti, delle risorse relative agli
interventi citati in premessa, si provvedera© secondo i
criteri e le modalita© previste dagli articoli 8 e 9-bis del
decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive
modifiche e integrazioni.

Roma, 3 maggio 2001

Il Presidente delegato: Visco

Registrata alla Corte dei conti il 18 luglio 20016
Ufficio controllo Ministeri economici e finanziari, registro n. 4 Tesoro,
foglio n. 191

01A8798

DELIBERAZIONE 3 maggio 2001.

Interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di

massa, allocazione risorse ex art. 54, comma 1, della legge

23 dicembre 1999, n. 488 ed ex art. 114, comma 1, della legge

23 dicembre 2000, n. 388. (Deliberazione n. 76/2001).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 26 febbraio 1992, n. 211, e viste le leggi
30 maggio 1995, n. 204; 4 dicembre 1996, n. 611;
27 febbraio 1998, n. 30; 18 giugno 1998, n. 194;
23 dicembre 1998, n. 448; 7 dicembre 1999, n. 472, con
le quali sono stati rifinanziati gli articoli 9 e 10 della
citata legge n. 211/1992 e/o sono state dettate norme
integrative o modificative;

Visti l'art. 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed
il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile
1994, n. 373, che, in attuazione della delega contenuta
al comma 24 della norma citata, ha disciplinato le fun-
zioni dei comitati soppressi ai sensi del comma 21 dello
stesso articolo, tra i quali figura incluso il CIPET, com-
petente ad assumere determinazioni in ordine ai pro-
grammi da finanziarie ai sensi della citata legge
n. 211/1992;

Visto l'art. 22 della legge 24 novembre 2000, n. 340
(legge di semplificazione 1999), che, nell'istituire i piani
urbani di mobilita© , demanda ad apposito regolamento,
il cui complesso iter richiede ancora tempi lunghi per
l'emanazione, la concreta individuazione delle autoriz-
zazioni di spesa da iscrivere in apposito fondo dello
stato di previsione del Ministero dei trasporti e della
navigazione;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488, che
all'art. 54, comma 1, ha autorizzato ulteriori limiti
d'impegno per la prosecuzione degli interventi di cui
agli articoli 9 e 10 della menzionata legge n. 211/1992;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, che,
all'art. 144, prevede ulteriori finanziamenti per le fina-
lita© di cui sopra;

Viste le delibere con le quali questo Comitato ha pro-
ceduto ad allocare le risorse recate ö rispettivamente
ö dall'art. 9 della legge n. 211/1992, come rifinanziato
con le leggi citate al primo comma della presente deli-
bera, e dall'art. 10 della stessa legge, provvedendo
altres|© alla finalizzazione di ûeconomieý conseguenti
all'abbassamento del tasso di sconto ed alla rialloca-
zione di disponibilita© conseguenti a revoca di finanzia-
menti per tardiva presentazione dei relativi progetti;

Vista in particolare la propria delibera in data 1� feb-
braio 2001, n. 15 (Gazzetta Ufficiale n. 103/2001), con
la quale questo Comitato ha rideterminato i contributi
assegnati ad interventi gia© attuati o comunque avviati
ex art. 9 della citata legge n. 211/1992 e, per gli inter-
venti ancora da avviare ai sensi della medesima disposi-
zione ha provveduto a definire il nuovo quadro finan-
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ziario conseguente alle modifiche dei precedenti pro-
grammi sino ad allora intervenute ed alle ulteriori asse-
gnazioni disposte con la delibera stessa;

Viste le note n. 386(Segr)E.4.5. e n. 531(Segr)E.4.1,
rispettivamente del 30 marzo e del 2 maggio 2001, con
le quali il Ministro dei trasporti e della navigazione,
d'intesa con il Ministro dei lavori pubblici, ha tra-
smesso le graduatorie degli interventi relativi alle aree
metropolitane ed alle aree urbane, esaminati dalla
Commissione di alta vigilanza di cui all'art. 4 della
menzionata legge n. 204/1995, ai fini della finanziabi-
lita© a carico delle risorse recate dalle leggi n. 488/1999
e n. 388/2000, conseguentemente formulando le propo-
ste di approvazione degli interventi utilmente colloca-
tisi nelle graduatorie stesse;

Preso atto che, con decreto 16 giugno 2000, il Mini-
stero dei trasporti e della navigazione ed il Ministero
dei lavori pubblici hanno individuato le modalita© per
la presentazione ed i criteri per la selezione dei progetti
da ammettere a finanziamento a carico delle risorse di
cui alla citata legge n. 488/1999, ripartendo dette
risorse tra aree metropolitane ed aree urbane nella
misura, rispettivamente, dell'80% e de 20% e sancendo
la validita© delle relative graduatorie anche ai fini dell'al-
locazione delle ulteriori risorse recate da provvedimenti
legislativi emanati entro il 31 dicembre 2000;

Preso atto che i medesimi Ministeri, con successivo
decreto del 19 giugno 2000, hanno definito le modalita©
di redazione e di presentazione delle istanze di finanzia-
mento;

Preso atto che la citata Commissione di alta vigi-
lanza, in relazione a quanto disposto dal menzionato
decreto interministeriale 16 giugno 2000 e nell'ambito
della propria sfera di responsabilita© , ha preliminar-
mente regolamentato l'articolazione dei criteri di valu-
tazione, in particolare individuandone i relativi pun-
teggi sulla base dei quali predisporre le graduatorie di
merito;

Ritenuto opportuno deliberare anche sulla proposta
di riparto per le aree urbane, formulata in data 2 mag-
gio 2001 e sottoposta direttamente a questo Comitato,
al fine di definire unitariamente il pacchetto d'inter-
venti da finanziarie a carico dei fondi di cui alle men-
zionate leggi n. 488/1999 e n. 388/2000;

Ritenuto sostanzialmente soddisfatto l'invito formu-
lato ai Ministri di settore da questo Comitato nella
parte finale della delibera 22 giugno 2000, n. 70 (Gaz-

zetta Ufficiale n. 230/2000), concernente l'allocazione
delle risorse ex art. 50 della legge n. 448/1998, posto
che le richieste di finanziamento per il completamento
d'interventi allora collocatisi ai primi posti di graduato-
ria e finanziati solo in parte hanno trovato positivo
accoglimento in caso di invarianza del progetto in quel-
l'occasione esaminato;

Preso atto che l'intervento relativo alla linea tranvia-
ria di Venezia rappresenta una rielaborazione di un pre-

cedente progetto ammesso a finanziamento con deli-
bera 22 giugno 2000, n. 70, e viene proposto per il par-
ziale finanziamento del costo suppletivo;

Preso atto che la citta© di Torino ha rappresentato la
disponibilita© ad accettare il finanziamento nei termini
proposti dalla Commissione di alta vigilanza, di entita©
inferiore alle richieste;

Preso atto che il Ministero dei trasporti e della navi-
gazione, con nota del 26 aprile 2001, ha esposto le
motivazioni che hanno al momento determinato l'inse-
rimento nella graduatoria delle aree urbane dell'inter-
vento ferroviario relativo alla regione Veneto denomi-
nato ûII fase S.F.M.R.ý, tra l'altro sottolineando che
un eventuale diverso inserimento dell'intervento stesso
nella graduatoria delle aree metropolitane non ne deter-
minerebbe comunque il finanziamento in relazione al
punteggio acquisito ed alla conseguente collocazione
nella graduatoria medesima;

Preso atto che l'intervento relativo all'area urbana di
Brindisi rappresenta un ulteriore lotto rispetto ad uno
stralcio gia© ammesso a finanziamento da questo Comi-
tato e che ora viene in parte modificato;

Preso atto che, con la citata delibera n. 15/2001, era
stato assegnato, in via programmatica, un contributo
all'intervento ûProvincia di Ancona: sistema integrato
autobus-trenoý;

Ritenuto di condividere in linea di massima le propo-
ste come sopra illustrate e ritenuto di prevedere, invece,
un'assegnazione in via programmatica per l'intervento
di Ancona in relazione all'opportunita© di definire in
modo organico le iniziative concernenti la relativa area;

Ritenuto, con l'occasione, di procedere ad alcune
limitate modifiche dei programmi precedenti, proposte
dal Ministero dei trasporti e della navigazione con note
del 23 e del 26 aprile 2001;

Udito il Sottosegretario di Stato ai trasporti ed alla
navigazione;

Delibera:

1. Allocazione nuove risorse.

1.1. Sono approvati, ai sensi dell'art. 5 della legge
n. 211/1992, i programmi d'interventi per le aree metro-
politane e per le aree urbane riportati, rispettivamente,
nell'allegato 1 e nell'allegato 2, che formano parte inte-
grante della presente delibera. Eé conseguentemente
anche approvata la modifica al primo lotto dell'inter-
vento relativo all'area urbana di Brindisi, riportata nel
citato allegato 2.

Agli interventi di cui ai suddetti programmi e© desti-
nata annualmente, per la durata di quindici anni, la
quota di disponibilita© indicata nelle tabelle stesse: tale
quota e© da intendere quale misura massima per assicu-
rare il finanziamento della percentuale del costo com-
plessivo degli interventi riportata in dette tabelle.
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1.2. Entro sessanta giorni dalla data di pubblica-

zione della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale, il

Ministero dei trasporti e della navigazione provvedera©

a fornire ai soggetti beneficiari le indicazioni tecniche

per integrare ed adeguare i progetti ai fini dell'approva-

zione di cui ai punti successivi.

1.3. L'approvazione definitiva degli interventi resta

subordinata alla trasmissione, da parte dell'ente locale

interessato, di una documentazione dalla quale risul-

tino le ulteriori fonti individuate per assicurare la

copertura del costo residuo. Detta documentazione

dovra© pervenire al Ministero dei trasporti e della navi-

gazione entro novanta giorni dalla data di pubblica-

zione in Gazzetta Ufficiale della presente delibera.

I soggetti proponenti interventi che includano la rea-

lizzazione di parcheggi devono quantificare e comuni-

care al citato Dicastero, tempestivamente e comunque

non oltre il termine di cui al comma precedente, il costo

della realizzazione dei parcheggi stessi, da stralciare

dal costo totale dell'investimento finanziabile ai sensi

della legge n. 211/1992, e documentare le fonti indivi-

duate per la copertura del costo cos|© stralciato, che

resta a loro carico.

Ai fini della dimostrazione della disponibilita© della

quota di cofinanziamento prevista al comma 1 del pre-

sente punto, nonchë ai fini della dimostrazione della

disponibilita© del finanziamento dei parcheggi, sono

applicabili le disposizioni di cui all'art. 43 del decreto

legislativo 25 febbraio 1995, n. 77.

1.4. Il Ministero dei trasporti e della navigazione

definira© , nel rispetto delle procedure previste dal-

l'art. 13 della legge n. 472/1999, il costo totale dell'in-

tervento, anche tenendo conto delle informazioni rela-

tive ai parcheggi di cui al precedente punto 1.3.: detto

costo dovra© ricomprendere anche le previsioni di spesa

relative agli oneri accessori, nonchë l'I.V.A.

Il citato Dicastero verifichera© , altres|© , l'effettiva sus-

sistenza dei cofinanziamenti dichiarati dall'ente richie-

dente: l'eventuale esito negativo della verifica compor-

tera© l'automatica caducazione del finanziamento sta-

tale.

Del pari, qualora il programma d'interventi includa

infrastrutture di sosta, il citato Ministero provvedera©

ad accertare l'effettiva esistenza della copertura finan-

ziaria dichiarata dal soggetto beneficiario con conse-

guenze analoghe a quelle sopra esposte in caso di esiti

negativi di tale accertamento.

1.5. Il Ministro dei trasporti e della navigazione

provvedera© a comunicare a questo Comitato i procedi-

menti istruttori conclusisi negativamente ed a trasmet-

tere, nelle altre ipotesi, i relativi provvedimenti appro-

vativi, con la quantificazione delle riduzioni eventual-

mente operate rispetto al costo considerato in delibera,

anche in relazione allo scomputo degli oneri per gli

interventi relativi ai parcheggi.

1.6. Eventuali interessi di pre-ammortamento reste-

ranno a carico dei soggetti beneficiari.

1.7. La consegna dei lavori dovra© essere comunque

effettuata entro 18 mesi dalla data di pubblicazione

della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale, pena la

revoca del finanziamento.

1.8. I soggetti beneficiari di interventi collocatisi

utilmente agli ultimi posti di graduatoria e destinatari

quindi di finanziamenti inferiori a quelli richiesti prov-

vederanno ad adeguare, in funzione delle disponibilita©

cos|© attribuite, i progetti, ricercando soluzioni economi-

camente piu© convenienti, ma tali da assicurare comun-

que la piena funzionalita© dell'intervento, ovvero prov-

vederanno a reperire quote maggiori di cofinanzia-

mento in modo da realizzare in toto l'intervento

proposto. Ai soggetti beneficiari in questione viene

assegnato il termine di novanta giorni dalla data di

pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta

Ufficiale per effettuare le proprie valutazioni al

riguardo e comunicare al Ministero dei trasporti e della

navigazione le proprie determinazioni, trasmettendo

contestualmente l'eventuale riadattamento progettuale.

In tali casi, il termine di cui al punto 1.7. decorre

dalla data di ricezione della nota con la quale il pre-

detto Ministero procedera© all'approvazione della pro-

posta come sopra riformulata.

1.9. I soggetti beneficiari che in sede di definizione

del progetto esecutivo ö anche attraverso gare pubbli-

che ö conseguano una riduzione del costo totale del-

l'investimento relativo al sistema rapido di massa pre-

scelto, a seguito di mutamenti nella tecnologia e/o a

seguito dell'adozione di project financing o di ricorso

al partenariato pubblico/privato, possono trattenere il

50% della riduzione della corrispondente quota a carico

dello Stato gia© destinata, da portare in detrazione del-

l'ammontare del cofinanziamento esterno del progetto.

A tal fine la quota di partecipazione dello Stato viene

indicata, nella colonna 3 dell'allegato prospetto, in ter-

mini percentuali rispetto al costo complessivo dell'inve-

stimento.

Le economie che si dovessero realizzare nella fase

successiva della gara per l'affidamento dell'esecuzione

degli interventi saranno acquisite allo Stato.

Gli enti beneficiari sono tenuti a comunicare, entro

trenta giorni dalla data di esperimento della gara, al

Ministero dei trasporti e della navigazione il nuovo

quadro economico e progettuale dell'opera, eviden-

ziando le economie rispetto all'importo del progetto

esecutivo. Il citato Ministero provvedera© a richiedere

all'ente finanziatore la corrispondente riduzione del

finanziamento a carico dello Stato, dando comunica-

zione alla segreteria di questo Comitato.

1.10. Il Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli

investimenti pubblici del Ministero del tesoro, del

bilancio e della programmazione economica effettuera©

le verifiche di competenza, in coordinamento con il
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Ministero dei trasporti e della navigazione, nella fase di

concreta realizzazione degli interventi finanziati a

carico delle risorse di cui sopra.

1.11. Sino all'emanazione del regolamento previsto

dalla legge n. 340/2000, questo Comitato si riserva di

destinare ad altri interventi collocati in graduatoria le

quote di contributo disponibili, a valere sulle risorse

recate dalle leggi n. 488/1999 e n. 388/2000, anche a

seguito delle economie che vengano a realizzarsi ai

sensi del precedente punto 1.8: a tal fine l'intervento

della regione Veneto citato in premessa verra© traslato

nella graduatoria relativa alle aree metropolitane, qua-

lora sia stata nel frattempo individuata, con provvedi-

mento formale, l'area metropolitana di Venezia e que-

sta includa il territorio interessato dalla realizzazione

dell'intervento stesso.

2. Assegnazione programmatica.

All'intervento proposto dalla provincia di Ancona e

denominato ûIntegrazione autobus-trenoý del costo

complessivo di 10 miliardi e© assegnato, a valere sulle

risorse di cui agli articoli 54 della legge n. 488/1999 e

144 della legge n. 388/2000, una quota di contributo

annuo di 6 miliardi per la durata di 15 anni. Il contri-

buto verra© assegnato definitivamente all'intervento su

proposta dalla Commissione infrastrutture a seguito di

una valutazione organica del progetto complessivo,

che includa anche la tratta cui questo Comitato, con la

richiamata delibera n. 15/2001, ha del pari programma-

ticamente destinato un contributo trentennale di

594 milioni annui a valere sul 2� limite di impegno pre-

visto dall'art. 9 della legge n. 211/1992.

3. Modifiche a programmi precedenti.

3.1. Il contributo assegnato all'intervento proposto

dalle Ferrovie della Sardegna e relativo al completa-

mento del raccordo Monserrato-San Paolo, ammesso a

finanziamento con delibera del 21 dicembre 1995 e del

quale questo Comitato ha approvato la variante proget-

tuale con delibera del 4 agosto 2000 adottando la

diversa denominazione di ûrealizzazione 1� lotto anello

metropolitano Piazza Repubblica (Cagliari) - Monser-

ratoý, viene rideterminato in 6.084 milioni di lire annui

e, al tasso attuale, sviluppa un volume d'investimento

pari al 77,76% del costo complessivo, giudicato con-

gruo dal Ministero dei trasporti e della navigazione nel-

l'importo di lire 60.697 milioni di lire.

Resta confermata la durata decennale del contributo

e l'imputazione del medesimo.

3.2. In relazione al diverso grado di realizzazione dei

lotti dell'intervento complessivo, rappresentato dal sog-

getto attuatore e condiviso in via tecnica, e© approvata

la parziale modifica dell'intervento relativo all'area

urbana di Bergamo, ammesso a finanziamento con

delibera 20 novembre 1995 e per il quale questo Comi-

tato aveva deliberato l'elevazione del contributo stesso

al 60% del costo nella seduta del 21 aprile 1999 (deli-

bera n. 66/1999).

Pertanto la dizione dell'intervento di cui sopra (Tran-

via Bergamo - S. Antonio e Tranvia Bergamo - Torre

Boldone) viene modificata come segue: ûTranvia Ber-

gamo - Alzano Sopraý.

Il contributo assegnato con le citate delibere e© trasfe-

rito al progetto come sopra modificato e rappresenta

la misura massima per assicurare il finanziamento sino

alla percentuale del 60% del costo originario.

Invita:

I Ministri competenti a sottoporre a questo Comi-

tato proposte intese a risolvere le problematiche tuttora

esistenti relative alla tratta Albissola-Savona deliberata

da questo Comitato in data 20 novembre 1995 e facente

parte del complessivo intervento Albissola-Savona-

Vado;

Il Ministero dei trasporti e della navigazione, anche

sulla base dei lavori della Commissione di alta vigi-

lanza, a sottoporre entro il 31 ottobre 2001 alla com-

missione infrastrutture, per il successivo inoltro a que-

sto Comitato, la relazione aggiornata ed esaustiva, pre-

vista dalla citata delibera n. 70/2000, sullo stato di

attuazione del complessivo programma d'interventi

finanziato da questo Comitato medesimo a carico degli

stanziamenti recati dagli articoli 9 e 10 della legge

n. 211/1992 e successivi rifinanziamenti, nonchë a

valere sulle risorse per le aree depresse di cui alle leggi

richiamate al punto precedente.

La suddetta relazione evidenziera© in particolare i

risultati conseguiti in tema di soddisfacimento delle esi-

genze di mobilita© , nonchë le ulteriori misure necessarie,

tra l'altro per assicurare maggiore fruibilita© delle opere

programmate: a tali fini ricomprendera© anche elementi

sullo stato di attuazione del programma di ammoder-

namento delle ferrovie concesse e delle ferrovie in

gestione governativa previsto dalla legge 22 dicembre

1986, n. 910, e successive modifiche ed integrazioni, in

modo da offrire un quadro organico delle iniziative

avviate in materia a carico delle diverse fonti di finan-

ziamento.

A decorrere dal 2002, il citato Ministero provvedera©

ad aggiornare la relazione di cui sopra entro il 31 gen-

naio di ciascuna anno, sino alla completa realizzazione

del programma di cui trattasi.

Roma, 3 maggio 2001

Il Presidente delegato: Visco

Registrata alla Corte dei conti il 18 luglio 2001

Ufficio controllo Ministeri economici e finanziari, registro n. 4 Tesoro,

foglio n. 195
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DELIBERAZIONE 3 maggio 2001.

Rimodulazione risorse delibera CIPE n. 138 del 21 dicem-

bre 2000. (Deliberazione n. 77/2001).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, con-
cernente il riordino degli enti e delle societa© di promo-
zione e l'istituzione della societa© ûSviluppo Italia
S.p.aý;
Vista la propria delibera n. 73 del 9 giugno 1999

ö con la quale e© stato predisposto lo schema di diret-
tiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, in attua-
zione del decreto legislativo n. 1/1999, concernente
indirizzi e priorita© per l'espletamento della missione
istituzionale della predetta societa© ö nonchë le succes-
sive delibere di questo Comitato in materia;
Vista la propria delibera n. 138 del 21 dicembre 2000,

con la quale sono state ripartite le risorse a favore delle
aree depresse per il triennio 2001-2003, assegnando alla
voce ûContratti di programmaý l'importo di lire 600
miliardi;
Vista la propria delibera n. 48 del 4 aprile 2001, con

la quale e© stata disposta una rimodulazione delle risorse
per interventi nelle aree depresse di cui alla citata deli-
bera n. 138/2000 (punti 1, 2, 3 e allegato 1), prevedendo
in particolare una riduzione delle risorse assegnate al
credito di imposta ö da lire 7.500 miliardi a lire 6.900
miliardi ö ed un contestuale incrementa delle risorse
assegnate ai patti territoriali ûgeneralistiý, da lire 1.451
miliardi a lire 2.051 miliardi;
Vista la nota del Dipartimento per le politiche di svi-

luppo e coesione del Ministero del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica, n. 14189 del
2 aprile 2001, con la quale viene evidenziato che la
funzione di attrazione degli investimenti e marketing
territoriale e© uno dei compiti istituzionalmente attri-
buiti alla societa© Sviluppo Italia S.p.a. e viene sottoli-
neata la necessita© di reperire adeguate risorse finanzia-
rie per l'espletamento di tali attivita© , non coperte da
corrispettivi, a carica delle risorse per le aree depresse
di cui alle citate delibere n. 138/2000 e n. 48/2001;
Tenuto conto dell'orientamento favorevole emerso

nel corso della seduta congiunta delle Commissioni
CIPE II e IV in data 24 aprile 2001, durante la quale e©
stata concordata una assegnazione di lire 5 miliardi a
favore della societa© Sviluppo Italia S.p.a. per il finan-
ziamento delle predette attivita© ;
Ritenuto, pertanto, opportuno procedere alla pre-

detta assegnazione di lire 5 miliardi, da reperire a
carica dell'importo di lire 600 miliardi destinato a
favore dei contratti di programma con le citate delibere
n. 138/2000 e n. 48/2001;
Ritenuto altres|© opportuno, in relazione al riassetto

istituzionale dell'Acquedotto Pugliese, riservare in via
programmatica l'importo di lire 100 miliardi per inizia-
tive infrastrutturali allo stesso collegate nel territorio
della regione Puglia, da reperire a carico del predetta
importo di lire 600 miliardi destinato al finanziamento
dei contratti di programma;
Su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e

della programmazione economica;

Delibera:

1. Eé disposta a favore della societa© Sviluppo Italia
S.p.a. un'assegnazione di lire 5 miliardi (2,58 Meuro)
per l'espletamento delle attivita© di attrazione di investi-
menti e di marketing territoriale richiamate in pre-
messa, da porre a carico dell'assegnazione di lire 600
miliardi disposta a favore dei contratti di programma,
di cui al punto 3 della propria delibera n. 138/2000,
come modificata dalla successiva delibera n. 48/2001.

Tali risorse saranno trasferite alla societa© Sviluppo
Italia S.p.a. dal servizio per la programmazione
negoziata del citato Dipartimento per le politiche di
sviluppo e coesione.

2. Viene, altres|© , riservata in via programmatica ö a
carico dell'importo di lire 600 miliardi di cui al prece-
dente punto 1 ö la somma di lire 100 miliardi (51,65
Meuro) per le iniziative infrastrutturali indicate in
premessa. L'assegnazione definitiva sara© disposta con
successiva deliberazione di questo Comitato.

Roma, 3 maggio 2001

Il Presidente delegato: Visco

Registrata alla Corte dei conti il 18 luglio 2001

Ufficio controllo sui Ministeri economici e finanziari, registro n. 4

Tesoro, foglio n. 190

01A8730

DELIBERAZIONE 3 maggio 2001.

Aggiornamento del contratto di programma stipulato in

data 10 ottobre 1997 tra il Ministero del bilancio e della

programmazione economica e la Saras S.p.a. (Deliberazione
n. 78/2001).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992,
n. 488, recante modifiche alla legge 1� marzo 1986,
n. 64 in tema di disciplina organica dell'intervento nel
Mezzogiorno;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, rela-
tivo al trasferimento delle competenze gia© attribuite ai
soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno e Agenzia
per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in
attuazione dell'art. 3 della suindicata legge n. 488/1992;

Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge
23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in
materia di programmazione negoziata;

Viste le decisioni della Commissione europea del
1� marzo 1995, notificata con lettera n. SG (95)
D/3693 del 24 marzo 1995, concernente il regime
d'insieme degli aiuti a finalita© regionale, e del 21 mag-
gio 1997, notificata con lettera n. SG (97) D/4949 del
30 giugno 1997, recante tra l'altro la proroga dei mede-
simi regimi di aiuto;

Vista, altres|© , la disciplina comunitaria per gli aiuti di
Stato alla ricerca e sviluppo n. 96/c/45/06 (G.U.C.E.
n. C/45/5 del 17 febbraio 1996);
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Vista la lettera della Commissione europea n. SG
(97) D/9536 del 17 novembre 1997 in materia di aiuti
alla ricerca e all'innovazione;

Vista la propria delibera del 25 febbraio 1994 (Gaz-
zetta Ufficiale n. 92/1994), con la quale e© stata dettata
la disciplina dei contratti di programma, modificata
dal punto 4 della propria deliberazione del 21 marzo
1997 (Gazzetta Ufficiale n. 105/1997) e dal punto 2, let-
tera B) della delibera CIPE n. 127 dell'11 novem-
bre 1998 (Gazzetta Ufficiale n. 4/1999);

Vista la propria delibera 11 ottobre 1994 (Gazzetta
Ufficiale n. 305/1994), contenente criteri per la cessione
e le variazioni degli assetti societari in sede di contratta-
zione programmata;

Vista la propria delibera 27 aprile 1995 (Gazzetta
Ufficiale n. 142/1996), cos|© come modificata dalla
propria delibera del 18 dicembre 1996 (Gazzetta Uffi-

ciale n. 70/1997), che detta direttive per la concessione
di agevolazioni ai sensi dell'art. 1, comma 2 della citata
legge n. 488/1992 in tema di disciplina organica dell'in-
tervento straordinario nel Mezzogiorno;

Vista la propria delibera 26 febbraio 1997, n. 126
(Gazzetta Ufficiale n. 236/1997), con la quale e© stato
approvato il contratto di programma tra il Ministero
del bilancio e della programmazione economica e la
Saras S.p.a., per l'ammodernamento della raffineria
ubicata in Sarroch (Cagliari) e la realizzazione di una
citta© della tecnologia in provincia di Cagliari, area
ricompresa nell'obiettivo 1, zona B coperta dalla
deroga dell'art. 92, 3, a) del trattato C.E., da realizzarsi
entro il 31 dicembre 2001 per quanto riguarda gli inve-
stimenti industriali relativi alla raffineria, e entro il
31 dicembre 2000 per quanto riguarda la cittadella
tecnologica, per investimenti complessivi pari a lire
470.291 milioni (di cui 359.000 milioni per la raffineria
e lire 111.291 per la cittadella tecnologica), con un onere
a carico dello Stato pari a lire 269.140 milioni, ed
un'occupazione a regime pari a 246 unita© ;

Vista la nota n. 0017532 del 26 aprile 2001 con la
quale il Servizio per la programmazione negoziata del
Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione
del Ministero del tesoro, del bilancio e della program-
mazione economica ö di seguito indicato come Servi-
zio P.N. ö ha proposto la rimodulazione degli inter-
venti previsti nel citato contratto di programma, com-
portante maggiori investimenti per lire 30.553 milioni,
cui corrisponde un incremento occupazionale pari a
28 unita© e il mantenimento dello stesso onere a carico
dello Stato, nonchë la proroga al 31 dicembre 2001 per
la realizzazione degli investimenti relativi alla cittadella
tecnologica;

Considerato che, a seguito di mutamenti negli assetti
societari della Saras S.p.a., la sua controllata Atlantis
S.p.a. (societa© coordinatrice della cittadella tecnolo-
gica) ha ceduto a Saras Lab S.r.l. il ramo d'azienda
relativo alle attivita© , ai beni e alla quasi totalita© del
personale inseriti nel contratto di programma di cui
sopra;

Considerato che parte del programma relativo
all'esecuzione del ûPiano strategico per l'innovazione
dei sistemi dei serviziý, a carico del gruppo Atlantis e
inserito nei programmi della regione autonoma della
Sardegna, ha subito ritardi a causa del prolungarsi

della crisi politica della regione e che, pertanto, gli inve-
stimenti previsti per la cittadella tecnologica vanno
riprogrammati e coordinati con quelli previsti dalla
stessa regione;

Considerato che le modifiche apportate non mutano
gli obiettivi del contratto në alterano le finalita© econo-
miche ed occupazionali dello stesso;

Ritenuto di concedere la richiesta di proroga al
31 dicembre 2001 per la realizzazione della cittadella
tecnologica;

Udita la proposta del Ministro del tesoro, del bilan-
cio e della programmazione economica;

Delibera:

1. Eé approvato l'aggiornamento del programma di
investimenti previsti dal contratto di programma di cui
alle premesse, presentato dalla Saras S.p.a.

Il contratto aggiornato prevede investimenti com-
plessivi pari a lire 500.844 milioni (258,664 Meuro)
suddivisi come di seguito specificato:

Investimenti (milioni/lire)

Saras Raffineria:

investimenti industriali . . . . . . . . . . . . . . 425.000

Cittadella tecnologica:

investimenti industriali . . . . . . . . . . . . . 41.992

centro ricerca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.901

progetti di ricerca . . . . . . . . . . . . . . . . . 26.951
ööö

Totale . . . 500.844

2. L'onere globale a carico dello Stato e© confermato
in lire 269.140 milioni (138,999 Meuro) ed e© pari a lire
55.062,40 milioni per ciascuno dei primi quattro anni
(1998-2001) e a lire 48.890,4 milioni per il 2002.

3. Eventuali variazioni dell'importo degli investi-
menti non potranno comportare aumento degli oneri a
carico della finanza pubblica indicati al precedente
punto 2.

4. Gli investimenti previsti dovranno essere realizzati
entro il 31 dicembre 2001, tanto per quanto riguarda
gli interventi alla raffineria, che per quanto riguarda la
cittadella tecnologica.

5. Le iniziative dovranno realizzare, a regime,
un'occupazione non inferiore a n. 274 addetti, tutta di
nuova assunzione, con un incremento di n. 28 unita©
rispetto a quanto previsto nel contratto originario.

6. Il Servizio P.N., provvedera© agli adempimenti
derivanti dall'approvazione della presente delibera, tra-
smettendo alla segreteria di questo Comitato copia
del contratto aggiornato entro trenta giorni dal perfe-
zionamento.

Roma, 3 maggio 2001

Il Presidente delegato: Visco

Registrata alla Corte dei conti il 18 luglio 2001

Ufficio controllo sui Ministeri economici e finanziari, registro n. 4

Tesoro, foglio n. 192

01A8731
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DELIBERAZIONE 3 maggio 2001.

Terzo aggiornamento del contratto di programma tra il

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione eco-

nomica e il gruppo Telit Mobile Terminals S.p.a. (gia© Telital) e

il gruppo Mekfin S.p.a. (Deliberazione n. 79/2001).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE

PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n 415, conver-

tito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992,

n. 488, recante modifiche alla legge 1� marzo 1986,

n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento nel

Mezzogiorno;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e suc-

cessive integrazioni e modificazioni, relativo al trasferi-

mento delle competenze gia© attribuite ai soppressi

Dipartimento per il Mezzogiorno e Agenzia per la pro-

mozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione

dell'art. 3 della suindicata legge n. 488/1992;

Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge

23 dicembre 1996, n. 682, recante disposizioni in mate-

ria di programmazione negoziata;

Viste le decisioni della Commissione europea del

1� marzo 1995, notificata con lettera n. SG (95)

D/3693 del 24 marzo 1995, concernente il regime d'in-

sieme degli aiuti a finalita© regionale, e del 21 maggio

1997, notificata con lettera n. SG (97) D/4949 del

30 giugno 1997, recante tra l'altro la proroga dei mede-

simi regimi di aiuto;

Vista la disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla

ricerca e sviluppo n. 96/c/45/06 (G.U.C.E. n. C/45/5

del 17 febbraio 1996);

Vista la lettera della Commissione europea

n. SG (97) D/9536 del 17 novembre 1997 in materia di

aiuti alla ricerca e all'innovazione;

Vista la propria delibera del 25 febbraio 1994 (Gaz-

zetta Ufficiale n. 92/1994), con la quale e© stata dettata

la disciplina dei contratti di programma, modificata

dal punto 4 della propria deliberazione del 21 marzo

1997 (Gazzetta Ufficiale n. 105/1997) e dal punto 2, let-

tera B della delibera C.I.P.E. n. 127 dell'11 novembre

1998 (Gazzetta Ufficiale n 4/1999);

Vista la propria delibera 11 ottobre 1994 (Gazzetta

Ufficiale n. 305/1994), contenente criteri per la cessione

e le variazioni degli assetti societari in sede di contratta-

zione programmata;

Vista la propria delibera 27 aprile 1995 (Gazzetta

Ufficiale n. 142/1996), cos|© come modificata dalla pro-

pria delibera del 18 dicembre 1996 (Gazzetta Ufficiale

n. 70/1997), che detta direttive per la concessione di

agevolazioni ai sensi dell'art. 1, comma 2, della citata

legge n. 488/1992;

Vista la propria delibera 26 febbraio 1998, n. 22

(Gazzetta Ufficiale n. 108/1998), con la quale e© stato

approvato il contratto di programma tra il Ministero

del tesoro, del bilancio e della programmazione econo-

mica e la Wow S.p.a. del Gruppo Wired & Wireless

S.A., per la realizzazione di un programma di investi-

menti industriali e di ricerca da realizzarsi negli anni

1998-2000, per un importo complessivo di 159.000

milioni di lire, con un onere a carico dello Stato di

92.755,5 milioni di lire ed un'occupazione a regime pari

a n. 510 unita© di cui 140 nuovi assunti;

Vista la propria delibera 21 aprile 1999, n. 68 (Gaz-

zetta Ufficiale n. 162/1999), con la quale e© stato appro-

vato il primo aggiornamento al citato contratto di pro-

gramma, che prevede la realizzazione degli interventi

da parte del Gruppo Telital, attraverso tre societa© con-

trollate, e lo slittamento dei tempi di realizzazione agli

anni 1999-2001, lasciando invariati investimenti e oneri

a carico dello Stato;

Vista la propria delibera 25 maggio 2000, n. 52 (Gaz-

zetta Ufficiale n. 172/2000), con la quale e© stato appro-

vato il secondo aggiornamento al citato contratto di

programma, che prevede il trasferimento degli investi-

menti da Aversa a Marcianise (Caserta), la diminu-

zione dei costi per il centro di ricerca, la redistribuzione

degli stessi pro quota sugli investimenti industriali e di

ricerca, un incremento di occupazione pari a 20 unita© ,

da 510 a 530, di cui 160 nuovi addetti;

Vista la nota n. 0014700 del 4 aprile 2001, con la

quale il Servizio per la programmazione negoziata del

Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione

del Ministero del tesoro, del bilancio e della program-

mazione economica, a seguito della cessione della

societa© Ixtant dalla Telit Mobile Terminals S.p.a. alla

societa© Finmek - Gruppo Mekfin, propone di scindere

l'intervento in due separati contratti di programma,

l'uno riguardante gli investimenti della Ixtant S.p.a.,

oggi Gruppo Mekfin da realizzarsi a Marcianise

(Caserta), l'altro riguadante gli investimenti delle

societa© Uni.Com. S.p.a. e Telital Uni.Com. Centro

ricerche telecomunicazioni S.r.l., afferenti al Gruppo

Telit, confermando, per entrambi, i medesimi pro-

grammi complessivi di investimento, livelli di occupa-

zione e oneri a carico dello Stato gia© approvati dal

C.I.P.E.;

Considerato che il gruppo Mekfin e la sua control-

lata Ixtant S.p.a. hanno confermato gli impegni previsti

nel contratto, richiedendo al Ministero del tesoro, del

bilancio e della programmazione economica di autoriz-

zare il mantenimento della titolarita© delle agevolazioni

previste dal contratto in capo alla stessa Ixtant S.p.a.,

anche a seguito della totale acquisizione da parte della

Finmek S.p.a. (gruppo Mekfin);

Considerato che anche il Gruppo Telit ha confermato

il proprio impegno al mantenimento degli investimenti

previsti in capo alle proprie controllate Uni.Com

S.p.a. e Telital Uni.Com Centro ricerche telecomunica-

zioni S.r.l., dichiarando altres|© la propria rinuncia al

trasferimento degli investimenti dal comune di Aversa
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al comune di Marcianise, aree entrambe rientranti
nell'obiettivo 1, coperte dalla deroga dell'art. 87, 3, a)

del trattato C.E.;

Considerato, altres|© , che il Gruppo Telit ha prean-
nunciato il trasferimento dall'attuale stabilimento ex
Ticams ad un nuovo stabilimento sempre nello stesso
comune di Aversa e che tale operazione non compor-
tera© comunque maggiori oneri a carico dello Stato;

Considerato che, con le modifiche proposte, gli inve-
stimenti slitteranno nella loro realizzazione e comun-
que il termine previsto viene spostato al 31 dicembre
2002 e che tale proroga non comporta alcun maggior
onere a carico dello Stato;

Ritenuto di concedere la richiesta proroga al
31 dicembre 2002;

Udita la proposta del Ministro del tesoro, del bilan-
cio e della programmazione economica;

Delibera:

1. Eé approvata la scissione del programma di investi-
menti relativo al contratto di programma indicato in
premessa in due separati contratti, l'uno riguardante la
societa© Ixtant S.p.a. (ora controllata Finmek - Gruppo
Mekfin) da realizzarsi a Marcianise (Caserta) e l'altro
riguardante gli investimenti della Uni.Com S.p.a. e
della Telit Uni.Com Centro ricerche telecomunicazioni
(gruppo Telit) da realizzarsi ad Aversa (Caserta), cos|©
come indicato nelle tabelle di seguito riportate:

ö 56 ö

7-8-2001 GAZZETTAUFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 182

Tabella 1

Societa©

Investimenti Onere Stato Occupazione

Milioni/lire Milioni/lire Nuova Preesistente Totale

Ixtant - Gruppo Mekfin:
ö investimenti industriali . . . . . . . . . 49.285 24.842,7
ö progetti di ricerca . . . . . . . . . . . . . 12.000 7.800,3

Totale . . . 61.285 32.643,0 55 331 386

Uni.Com - Gruppo Telit:
ö investimenti industriali . . . . . . . . . 15.000 7.540,5
ö progetti di ricerca . . . . . . . . . . . . . 73.600 47.999,7

Totale . . . 88.600 55.540,2 100 34 134

Telital Uni.Com C.R. - Gruppo Telit:
ö investimenti centro . . . . . . . . . . . . 8.285 3.949,8
ö formazione addetti centro . . . . . . . 830 622,5

Totale . . . 9.115 4.572,3 5 5 10

Totale . . . 159.000 92.755,5 160 370 530

öööö

Tabella 2

Contratto di programma

Investimenti Onere Stato Occupazione

Milioni/lire Milioni/lire Nuova Preesistente Totale

1. Gruppo Mekfin . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61.285 32.643,0 55 331 386

2. Gruppo Telit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97.715 60.112,5 105 39 144

Totale . . . 159.000 92.755,5 160 370 530



2. L'onere complessivo a carico dello Stato resta

invariato in lire 92.755,5 milioni (47.90 meuro), artico-

lato in tre annualita© pari a lire 30.918,5 milioni cia-

scuna.

3. L'occupazione prevista rimane invariata in n. 530

unita© , di cui 160 nuovi occupati, con un incremento di

20 unita© rispetto all'aggiornamento precedente.

4. Il termine per l'ultimazione del programma e© pro-

rogato al 31 dicembre 2002.

5. Il contratto in capo al gruppo Telit prevede investi-

menti complessivi pari a lire 97.715 milioni, oneri per

lo Stato per lire 60.112,5 milioni, e un'occupazione

totale pari a n. 144 unita© , di cui 105 di nuova assun-

zione.

6. Il contratto facente capo al gruppo Mekfin pre-

vede investimenti complessivi pari a lire 61.285 milioni,

un onere per lo Stato pari a lire 32.643 milioni e un'oc-

cupazione totale pari a n. 386 addetti, di cui 55 di

nuova assunzione.

7. Il gruppo Telit e© autorizzato a trasferire gli investi-

menti relativi al presente contratto dall'attuale stabili-

mento ex Ticams di Aversa al nuovo stabilimento di

via Gramsci, sempre in Aversa.

8. Il servizio per la programmazione negoziata citato

in premessa provvedera© agli adempimenti derivanti dal-

l'approvazione della presente delibera, trasmettendo

alla segreteria di questo Comitato copia dei contratti

aggiornati di cui alla presente delibera entro trenta

giorni dal perfezionamento.

Roma, 3 maggio 2001

Il Presidente delegato: Visco

Registrata alla Corte dei conti il 18 luglio 2001

Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Tesoro,

foglio n. 193

01A8758

UNIVERSITAé
ûMAGNA GRÓCIAý DI CATANZARO

DECRETO RETTORALE 12 luglio 2001.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione supe-

riore, approvato con regio decreto del 31 agosto 1933,

n. 1592 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 33, ultimo comma, e l'art. 73 della Costi-

tuzione della Repubblica italiana;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, relativa all'isti-

tuzione del Ministero dell'universita© e della ricerca

scientifica e tecnologica, ed in particolare gli articoli 6

e 16;

Visto il decreto rettorale n. 546 del 3 novembre 2000,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

italiana - serie generale - n. 279 del 29 novembre 2000,

con il quale e© stato emanato lo statuto dell'Universita©

degli studi ûMagna Gr×ciaý di Catanzaro;

Vista la delibera assunta dal senato accademico, nel-

l'adunanza del 23 maggio 2001, con la quale sono state

approvate le modifiche da apportare all'art. 6, com-

ma 4, all'art. 7, comma 2, lettera b) e all'art. 9, let-

tera e) dello statuto dell'Universita© , ai sensi e per gli

effetti dell'art. 7 e dell'art. 40 dello statuto medesimo;

Vista la ministeriale prot. n. 1683 del 25 giugno 2001,

dell'ufficio I - Dipartimento per la programmazione, il

coordinamento e affari economici - S.A.U.S. del Mini-

stero dell'istruzione, dell'universita© e della ricerca, con

la quale si comunica di non avere osservazioni da for-

mulare in merito alle modificazioni allo statuto propo-

ste dall'Ateneo;

Decreta:

Art. 1.

Allo statuto dell'Universita© degli studi ûMagna Gr×-

ciaý di Catanzaro, emanato con decreto rettorale

n. 546 del 3 novembre 2000, secondo quanto deliberato

dal senato accademico nella seduta del 23 maggio

2001, sono apportate le seguenti modifiche:

gli articoli 6, 7, 9 sono cos|© modificati:

ûArt. 6 (Elezione e nomina). ö (Omissis).

4. Il rettore dura in carica cinque anni e puo© essere

rieletto consecutivamente due volte.

(Omissis).

Art. 7 (Senato accademico). ö (Omissis).

2.b. l'edilizia universitaria, il suo programma e la

gestione;

(Omissis).

Art. 9 (Consiglio di amministrazione). ö (Omissis).

1.e. delibera in ordine alla gestione patrimoniale per

quanto non previsto dall'art. 7;

(Omissis).ý.

Art. 2.

Il presente decreto sara© pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana ed entrera© in vigore

il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione.

Catanzaro, 12 luglio 2001

Il rettore: Venuta

01A8174
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ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di un manufatto esplosivo

Con decreto ministeriale n. 557/B.1674-XV.J(2154) dell'11 giugno

2001, il manufatto esplosivo denominato ûRambo 2 Firestar

(art. FT084)ý, che la Firestar S.r.l., con sede in Orcenico Inferiore di

Zoppola (Pordenone), intende importare dalla ditta Red Lantern

Fireckrackers and Fireworks - Cina, e© riconosciuto ai sensi del-

l'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato

nella V categoria - gruppo C dell'allegato A al regolamento di esecu-

zione del citato testo unico.

01A8428

MINISTERO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo

le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche

centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle

Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato,

ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica

20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 6 agosto 2001

Dollaro USA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,8805

Yen giapponese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109,08

Corona danese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,4471

Lira Sterlina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,61900

Corona svedese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,1637

Franco svizzero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,5076

Corona islandese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86,69

Corona norvegese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,9775

Lev bulgaro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,9472

Lira cipriota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,57386

Corona ceca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33,919

Corona estone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,6466

Fiorino ungherese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247,06

Litas lituano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,5226

Lat lettone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,5552

Lira maltese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,4008

Zloty polacco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,7267

Leu romeno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26159

Tallero sloveno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219,2446

Corona slovacca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42,911

Lira turca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1187000

Dollaro australiano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,7055

Dollaro canadese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,3465

Dollaro di Hong Kong . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,8668

Dollaro neozelandese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,1060

Dollaro di Singapore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,5689

Won sudcoreano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1132,70

Rand sudafricano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,3062

N.B. ö Tutte le quotazioni sono determinate in unita© di valuta estera

contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione

LIRA/EURO e© 1936,27.

01A8993

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore della Convenzione OCSE sulla lotta alla cor-

ruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni econo-

miche internazionali, con annesso, fatto a Parigi il 17 dicem-

bre 1997.

A seguito dell'emanazione della legge 29 settembre 2000, n. 300,

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - supplemento ordinario - n. 250

del 25 ottobre 2000 che ha autorizzato la ratifica italiana, si e© provve-

duto a depositare lo strumento di ratifica, in data 15 dicembre 2000.

ûL'Italie prëcise que la Loi n. 300 du 19 septembre 2000 qui a

autorisë la ratificazion de la Convention et qui a introduit les mesures

nëcessaires a© sa mise en oeuvre dans le syste© me italien, inclut, a©

l'article 11, une dëlëgation lëgislative au Gouvernement italien puor

qu'il ëmane d'ici huit mois, a© compter de l'entrëe en vigueur en Italie

de la Convention susmentionëe (le 26 octobre 2000), des sanctions

mon pënales contre les personnes morales pour actes de corruption,

afin d'exëcuter pleinement les obligations visëes aux articles 2 et 3 de

la Convention, vu qu'a© l'heure actuelle, le syste© me italien ne prëvoit

pas de sanctions pënales ou non pënales contre les personnes morales

en la matie© re. L'article 11 indique de fac° on dëtaillëe, le crite© res formu-

lës a© titre de l'exëcution rigoureuse de la discipline conventionnelle,

que le Gouvernement devra obligatoirement respecter l'orsq'il exëcu-

tera lëgislativeý.

La Dëlëgation Permanente de l'Italie prëcise aussi le Ministe© re de

la Justice italien est dësignë comme autoritë responsable pour les fins

spëcifiëes a© l'article 11 de la Convention.

Ai sensi dell'art. 15, l'atto summenzionato e© entrato in vigore il

15 febbraio 2001.

01A8110

MINISTERO DEL LAVORO

E DELLE POLITICHE SOCIALI

Comunicato relativo al decreto del 15 maggio 2001 del Mini-

stero del lavoro di concerto con il Ministro per la solidarieta©

sociale e per le pari opportunita© , recante: ûApprovazione

delle modalita© di erogazione dei contributi ex art. 9, com-

ma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53, che dispone la conces-

sione di contributi a carico del Fondo per l'occupazione, in

favore di aziende che applichino accordi contrattuali che pre-

vedono azioni positive per la flessibilita© ý.

Si comunica che al decreto citato in epigrafe, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 161 del 13 luglio 2001, alla

pag. 47, subito dopo i nominativi dei Ministri firmatari del provvedi-

mento, deve intendersi allegato il seguente ûModello di domandaý,

che per mero errore non e© stato trasmesso a suo tempo dall'Ammini-

strazione competente.

ö 58 ö

7-8-2001 GAZZETTAUFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 182



Allegato
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RETTIFICHE
öööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö

AVVERTENZA. ö L'avviso di rettifica da© notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale

o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla Gazzetta Ufficiale. L'errata-corrige rimedia,

invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale. I relativi

comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre

1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alle ûNoteý riportate in calce sia al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2001, n. 287, recante:

ûDisposizioni in materia di ordinamento degli uffici territoriali del Governo, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo

30 luglio 1999, n. 300ý, sia al decreto del Presidente della Repubblica 25 maggio 2001, n. 288, recante: ûRegolamento con-

cernente l'individuazione dei settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali, nonchë dell'abbigliamento su misura.ý.

(Decreti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 164 del 17 luglio 2001).

Le ûNoteý (riferimenti normativi) riportate alla pag. 11 della suddetta Gazzetta Ufficiale, in calce al decreto

del Presidente della Repubblica 17 maggio 2001, n. 287, citate in epigrafe, devono intendersi pubblicate alla

pag. 14 della stessa Gazzetta Ufficiale, in calce al decreto del Presidente della Repubblica 25 maggio 2001,

n. 288, perchë sono da riferirsi a quest'ultimo provvedimento. Viceversa, le ûNoteý, riportate dalla pag. 14,

seconda colonna, alla pag. 22, prima colonna, della predetta Gazzetta Ufficiale sono da riferirsi al decreto del

Presidente della Repubblica 17 maggio 2001, n. 287, citato in epigrafe e, pertanto, devono intendersi riportate alla

pag. 11, in calce a quest'ultimo provvedimento.

01A8880

Comunicato relativo al decreto del Ministro della sanita© del 9 luglio 2001, recante regime di rimborsabilita© e prezzo di vendita

della specialita© medicinale ûKeppra - levetiracetamý. (Decreto U.A.C. n. 153/2001). (Decreto pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale - serie generale - n. 176 del 31 luglio 2001).

Nell'art. 2 del decreto citato in epigrafe, riportato alla pag. 15 della sopra indicata Gazzetta Ufficiale, nella

prima colonna, dove e© scritto: ûL. 214.600 (I.V.A. inclusa)ý, leggasi: ûL. 214.800 (I.V.A. inclusa)ý e nella seconda

colonna, dove e© scritto: ûL. 205.000 (I.V.A. inclusa)ý, leggasi: ûL. 206.000 (I.V.A. inclusa)ý.

01A8903

Francesco Nocita, redattore
GIAMPAOLO LECCISI, direttore

Alfonso Andriani, vice redattore

(4651182/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.
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