
11/05/15	  

1	  

	  
Documento	  Unico	  di	  

Programmazione:	  valenza	  
informa6va	  e	  proge8azione	  

	  
Prof.	  Luca	  Mazzara	  

Dire%ore	  Master	  in	  City	  Management	  	  	  
Università	  di	  Bologna	  

Scuola	  di	  Economia,	  Management	  e	  Sta6s6ca	  
Forlì	  Campus	  

La	  programmazione	  di	  bilancio	  alla	  luce	  
del	  nuovo	  principio	  contabile	  

Riferita	   al	   contesto	   delle	   autonomie	   locali	   la	   programmazione	  
può	   essere	   sinte9camente	   definita	   come	   il	   “processo”	   di	  
preven6va	   analisi	   e	   valutazione	   che,	   partendo	   dalle	   priorità	  
strategiche	  definite	  dall’organo	  di	  governo	  per	  quanto	  aBene	  il	  
mandato	   amministra9vo	   quinquennale	   e	   preordinando	  
coerentemente	   tra	   loro	   le	   poli9che	   e	   i	   piani	   per	   il	   governo	  del	  
territorio,	  consente	  di	  organizzare,	  in	  una	  dimensione	  temporale	  
predefinita,	  le	  aGvità	  e	  le	  risorse	  necessarie	  per	  la	  realizzazione	  
di	  fini	  sociali	  e	  la	  promozione	  dello	  sviluppo	  economico	  e	  civile	  
delle	  comunità	  di	  riferimento.	  
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Valenza	  informa6va	  della	  programmazione	  
(Osservatorio	  sulla	  Finanza	  e	  Contabilità	  degli	  en6	  locali)	  

•  L’aBvità	  di	  programmazione	  viene	  definita	  come	  il	  processo	  di	  
analisi	   e	   valutazione,	   nel	   rispeGo	   delle	   compa6bilità	  
economico-‐finanziarie,	   della	   possibile	   evoluzione	   della	  
ges9one	   dell’ente	   e	   si	   conclude	   con	   la	   formalizzazione	   delle	  
decisioni	  poli9che	  e	  ges9onali	  che	  danno	  contenu9	  ai	  piani	  e	  ai	  
programmi	  futuri.	  	  

•  Deve	  essere	  rappresentata	  negli	  schemi	  di	  programmazione	  e	  
previsione	  del	  sistema	  di	  bilancio	  in	  modo	  veri6ero	  e	  corre8o	  
e	  rappresenta	  il	  <<contra8o>>	  che	  il	  governo	  poli9co	  dell’ente	  	  
assume	  nei	   confron9	   dei	   ci8adini	   e	   degli	  altri	   u6lizzatori	   del	  
sistema	  del	  bilancio	  stesso.	  	  
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Valenza	  informa6va	  della	  programmazione	  
(Osservatorio	  sulla	  Finanza	  e	  Contabilità	  degli	  en6	  locali)	  

	  	  
•  L’a8endibilità,	   la	   congruità	   e	   la	   coerenza	   dei	   bilanci	   è	   prova	  

della	  affidabilità	  e	  credibilità	  dell’Amministrazione.	  	  

•  Gli	   u9lizzatori	   del	   sistema	   del	   bilancio	   devono	   disporre	   delle	  
informazioni	  necessarie	  per	  valutare	  gli	  impegni	  poli9ci	  assun9	  
e	   le	   decisioni	   conseguen9,	   il	   loro	   onere	   e,	   in	   sede	   di	  
rendiconto,	  il	  grado	  di	  mantenimento	  degli	  stessi.	  
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Il	  processo	  di	  analisi	  

•  Qualunque	   aBvità	   di	   programmazione	   non	   può	   infaB	  
prescindere	   da	   una	   preven9va	   fase	   di	   analisi	   delle	   variabili	  
caraGerizzan9	   la	   dinamica	   concernente	   un	   dato	   oggeGo	  
conosci9vo.	  	  

•  Nel	   caso	   del	   Comune,	   ci	   si	   può	   ad	   esempio	   riferire	   al	   trend	  
concernente	  l’andamento	  di	  specifiche	  “variabili	  quan6ta6ve	  
fisiche”	   (es.	   numero	   di	   dipenden1	   in	   servizio	   o	  
percentualizzate	   come	   tasso	   di	   presenza	   o	   assenza)	   ovvero	  
“monetarie”	  (es.	  spesa	  corrente	  pro	  abitante	  o	  indebitamento	  
medio	  per	  abitante;	  costo	  unitario	  di	  un	  dato	  servizio)	  riferite	  
alla	  struGura	  organizza9va.	  	  
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Il	  processo	  di	  analisi	  

•  Nel	   caso	   invece	   del	   territorio	   di	   riferimento	   del	   Comune,	   si	  
traGa	   di	   individuare	   e	   predisporre	   opportune	   serie	   storiche	  
concernen9	  ad	  esempio	  la	  dinamica	  demografica,	  economica,	  
sociale	  e	  produ;va	  del	  contesto	  esterno	  indagato.	  

•  Solo	   ricostruendo	   infaB	  possibili	   trend	   rela9vi	   alla	   dinamica	  
delle	   variabili	   oggeGo	   di	   interesse	   è	   possibile	   pervenire	   alla	  
seconda	  e	  correlata	  aBvità	  di	  valutazione.	  
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Il	  processo	  di	  valutazione	  

•  Una	   volta	   ricostruita	   la	   storia	   caraGerizzante	   di	   uno	   specifico	  
faGore	  di	  interesse,	  diverrà	  possibile	  per	  coloro	  che	  assurgono	  
al	  ruolo	  di	  decisori	  pubblici,	  esprimere	  opportune	  valutazioni	  in	  
merito	   non	   solo	   al	   “dimensionamento”	   di	   un	   dato	   problema	  
ma	   anche	   comprendere	   come	   potersi	   organizzare	   in	   modo	  
opportuno	  aGraverso	  l’iden9ficazione	  di	  adeguate	  strategie	   in	  
grado	  di	  generare	  correla9	  programmi	  e	  progeG	  tema9ci.	  	  

•  La	   valutazione	   è	   inclusiva	   inevitabilmente	   anche	   del	  
conseguente	   dimensionamento	   finanziario	   da	   aGribuire	   alla	  
specifica	   decisione	   pubblica	   coerentemente	   con	   lo	   stato	  
aGuale	  e	  prospeBco	  (da	  s9marsi	  prudentemente)	  delle	  risorse	  
finanziare	  disponibili.	  
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Predisposizioni	  di	  piani	  	  
e	  sviluppo	  dei	  programmi	  

•  Il	   principale	   fine	   del	   processo	   di	   programmazione	   è	   per	  
l’appunto	  quello	  di	  arrivare	  alla	  definizione	  di	  piani	  strategici	  
di	  indirizzo	  e	  di	  programmi	  di	  azione.	  	  

•  Per	  ciascuno	  degli	   “assi”	  o	  dei	   “macro	  programmi”	  strategici	  
individua9	   a	   monte	   del	   processo	   in	   relazione	   al	   quadro	   di	  
istanze	  a	  cui	  una	  data	  amministrazione	  intende	  dare	  risposta,	  
dovrà	   seguire	   la	   progeGazione	   delle	   rispeBve	   modalità	   di	  
azione	   che	   l’ente	   intenderà	   intraprendere	   nel	   triennio	  
oggeGo	  di	  programmazione.	  	  
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Predisposizioni	  di	  piani	  	  
e	  sviluppo	  dei	  programmi	  

Solamente	   in	   seguito	   ad	   un’accurata	   aBvità	   di	   analisi,	  
valutazione	  e	  di	  ponderazione	  economico-‐finanziaria,	  ci	  si	  potrà	  
aspeGare	   adeguate	   risposte	   in	   termini	   di	   implementazione	   di	  
poli9che	   pubbliche	   efficaci	   ed	   aven9	   significa9vi	   impaB	   sul	  
territorio.	  
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Schemi	  di	  programmazione	  e	  previsione	  
nel	  sistema	  del	  bilancio	  

Una	   volta	   elaborato	   l’intento	   poli9co	   e	   ponderato	   “pro”	   e	  
“contro”	   di	   ciascuna	   decisione	   ad	   essa	   conseguente	   diviene	  
fondamentale	   arrivare	   ad	   un	   dimensionamento	   economico	   e	  
finanziario	   sia	   aBnente	   la	   parte	   corrente	   che	   quella	   in	   conto	  
capitale	   concernente	   la	   specifica	   progeGualità	   al	   fine	   di	  
ricondurla	  al	  nuovo	  schema	  di	  bilancio	  ar9colato	  per	  missioni	  e	  
supportato	   da	   numerosi	   documen9	   allega9	   aven9	   valenza	  
informa9va	  integra9va.	  	  
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Schemi	  di	  programmazione	  e	  previsione	  
nel	  sistema	  del	  bilancio	  

•  Il	   sistema	  di	  bilancio	  dunque	  andrà	   inteso	  come	  una	  serie	  di	  
documen9	   tra	   loro	   integra9	  ma	   che	   al	   contempo	   andranno	  
eventualmente	   modifica9	   e	   varia9	   onde	   tenere	   conto	   delle	  
imprescindibili	   necessità	   derivan9	   da	   livelli	   fisiologici	   di	  
flessibilità	  richies9	  dalla	  ges9one	  della	  “res	  publica”.	  

	  	  
•  Solamente	   al	   termine	   della	   fase	   costruBva	   della	  

programmazione	  diviene	  infaB	  possibile	  s9mare	  e	  prevedere	  
flussi	   di	   entrate	   ed	   uscite	   connesse	   alla	   messa	   in	   aGo	   di	  
specifiche	  poli9che	  comunali.	  
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I	  principi	  a	  cui	  a8enersi	  	  
nel	  processo	  di	  programmazione	  

VERIDICITÀ	  E	  CORRETTEZZA:	  si	  assumono	  come	  principi	  base	  per	   la	  
rappresentazione	   di	   qualunque	   progeGo	   di	   bilancio	   preven9vo,	   il	  
rispeGo	  della	  veridicità	  intesa	  come	  aGestazione	  dell’aGendibilità	  del	  
singolo	  valore	  contabile	  in	  relazione	  a	  da9	  provenien9	  dal	  passato	  o	  
a	   quanto	   realizzato	   da	   altri	   en9	   similari	   e	   la	   correGezza	  
nell’elaborazione	   e	   rappresentazione	   del	   dato	   contabile	   nel	  
prospeGo	   di	   bilancio,	   cos9tuiscono	   valori	   imprescindibili	   su	   cui	  
poggia	  l’intero	  impianto	  programmatorio.	  
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I	  principi	  a	  cui	  a8enersi	  	  
nel	  processo	  di	  programmazione	  

ATTENDIBILITÀ,	  CONGRUENZA	  E	  COERENZA:	   	   la	  prima	  si	  riferisce	  al	  
valore	   determinato	   che	   s’intende	   rappresentare	   in	   bilancio	   come	  
spesa	   o	   come	  entrata	   ed	   è	   ovviamente	   da	   correlarsi	   alla	   veridicità	  
sopra	  richiamata.	  	  
La	   congruenza	   è	   invece	   riferita	   alla	   spesa	   mentre	   la	   coerenza	   al	  
valore	  dell’entrata	  entrambe	  riferite	  al	  bilancio.	  
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AFFIDABILITÀ	  E	  CREDIBILITÀ:	  solamente	  aGraverso	  un	  processo	  
di	   trasparente	   genesi	   e	   sviluppo	   dell’iter	   programma9co	   che	  
conduce	   al	   bilancio	   ed	   una	   conseguente	   “pubblicizzazione	  
is9tuzionale”	  via	  web	  è	  possibile	  per	  qualunque	  amministrazione	  
vedersi	   aGribuite	   valutazioni	   posi9ve	   in	   termini	   di	   affidabilità	   e	  
credibilità	   nei	   confron9	   dell’intera	   colleBvità	   di	   riferimento,	  
quest’ul9ma	  messa	  in	  grado	  di	  comprendere	  lo	  sforzo	  messo	  in	  
aGo	   dalla	   Giunta	   in	   termini	   di	   poli9che	   comunali	   e	   impegni	  
assun9	  e	  altresì	  di	  ponderare	  in	  via	  concomitante	  e	  poi	  a	  livello	  
consun9vo	  la	  rela9va	  onerosità	  che	  si	  sarà	  dovuta	  affrontare	  	  

I	  principi	  a	  cui	  a8enersi	  	  
nel	  processo	  di	  programmazione	  
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Trasparenza	  e	  credibilità	  	  
verso	  l’esterno	  

L’avvio	   e	   il	   mantenimento	   nel	   tempo	   di	   un	   simile	   impianto	  
programma9co	  può	  considerarsi	  un	  correGo	  via9co	  all’auspicato	  
sviluppo	  di	  un	  ente	  trasparente	  e	  intellegibile	  nei	  confron9	  della	  
propria	   comunità	   in	   totale	   coerenza	   con	   quanto	   viene	  
norma9vamente	   richiesto	   dal	   Legislatore	   anche	   in	   tema	   di	  
accessibilità	  totale	  e	  di	  loGa	  alla	  corruzione.	  	  
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I	  fa8ori	  chiave	  della	  	  
programmazione	  di	  bilancio	  	  
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Finalità	  informa6ve	  	  
dei	  documen6	  di	  programmazione	  

I	  documen9	  nei	  quali	  si	  formalizza	  il	  processo	  di	  programmazione	  
devono	  essere	  predispos9	  in	  modo	  tale	  da	  consen9re	  ai	  portatori	  
di	  interesse	  rispeBvamente	  di:	  
	  
•	  conoscere,	   rela9vamente	  a	  missioni	   e	  programmi	  di	  bilancio,	   i	  
risulta9	  che	  l’ente	  si	  propone	  di	  conseguire;	  
•	   valutare	   il	   grado	   di	   effeBvo	   conseguimento	   degli	   stessi	   al	  
momento	   della	   rendicontazione	   sia	   a	   livello	   ges:onale	   che	  
sociale.	  
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Finalità	  informa6ve	  	  
dei	  documen6	  di	  programmazione	  

Nel	   rispeGo	   del	   principio	   di	   “comprensibilità”,	   i	   documen9	   della	  
programmazione	  devono	  esplicare	  con	  chiarezza	  e	  intellegibilità,	  il	  
necessario	  collegamento	  tra:	  
•  il	  quadro	  complessivo	  dei	  contenu6	  della	  programmazione;	  	  
•  i	  portatori	  di	  interesse	  di	  riferimento;	  	  
•  le	  risorse	  finanziarie,	  umane	  e	  strumentali	  disponibili;	  	  
•  le	  correlate	  responsabilità	  di	  indirizzo,	  ges6one	  e	  controllo.	  	  
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La	  ricerca	  di	  coerenza	  tra	  programma	  di	  
governo	  e	  gli	  indirizzi	  di	  finanza	  pubblica	  

I	  contenu9	  della	  programmazione	  devono	  essere	  declina9	  in	  streGa	  
coerenza	  con:	  
•	  il	  programma	  di	  governo,	  che	  definisce	  le	  finalità	  e	  gli	  obieBvi	  di	  
ges9one	   persegui9	   dall’ente	   anche	   aGraverso	   il	   sistema	   di	   en9	  
strumentali	   e	   società	   controllate	   e	   partecipate	   (coerentemente	   a	  
quanto	   norma9vamente	   richiamato	   in	   tema	   del	   cosiddeGo	   "Gruppo	  
amministrazione	  pubblica");	  

•	   gli	   indirizzi	   di	   finanza	   pubblica	  defini9	   in	   ambito	   comunitario	   e	  
nazionale.	  
Le	   finalità	   e	   gli	   obieBvi	   di	   ges9one	   devono	   essere	   misurabili	   e	  
monitorabili	   in	   modo	   da	   potere	   verificare	   il	   loro	   grado	   di	  
raggiungimento	   e	   gli	   eventuali	   scostamen9	   fra	   risulta9	   aGesi	   ed	  
effeBvi.	  
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La	  ricerca	  di	  coerenza	  tra	  programma	  di	  
governo	  e	  gli	  indirizzi	  di	  finanza	  pubblica	  

Qualunque	  scelta	  programma9ca	  dovrà	  scaturire	  dal	  contestuale	  
esame	  e	  valutazione	  del	  quadro	  di	  risorse	  (finanziarie,	  umane	  e	  
strumentali)	   disponibili	   anche	   alla	   luce	   dei	   vincoli	   di	   finanza	  
pubblica	   impos9	   dall’UE,	   dell’analisi	   dell’ambiente	   interno	   ed	  
esterno	   all’ente,	   alla	   iden9ficazione	   dei	   pun6	   di	   forza	   e	   di	  
debolezza	   da	   un	   lato	   e	   delle	   opportunità	   e	   delle	   eventuali	  
minacce	  dall’altro	  lato.	  	  
Il	   tuGo	   considerando	   la	   dinamica	   rela9va	   alla	   domanda	  
potenziale	   e	   reale	   espressa	   rela9vamente	   ai	   servizi	   richies9	  
dalla	   colleBvità	   e	   l’aGuale	   stato	   di	   offerta	   potenzialmente	  
incrementabile	   anche	   grazie	   a	   forme	   di	   ges9one	   associata	   con	  
altri	  en9.	  
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I	  fa8ori	  determinan6	  le	  scelte	  	  
programma6che	  dell’ente	  locale	  

Impa8o	  sulla	  decisioni	  
programma6che	  

Risorse	  finanziarie,	  umane	  e	  strumentali	  
disponibili	  (vincoli	  Pa8o	  di	  Stabilità)	  

Analisi	  del	  contesto	  interno	  	  
(pun6	  di	  forza	  e	  debolezza	  	  
della	  stru8ura	  organizza6va)	  

Analisi	  del	  contesto	  esterno	  	  
(opportunità	  e	  minacce)	  

Dimensionamento	  	  
domanda	  esterna	  reale	  e	  potenziale	  dei	  servizi	  

Valutazione	  eventuali	  	  
prospeGve	  di	  ges6one	  associata	  
(stato	  di	  offerta	  reale	  e	  potenziale)	  
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La	  misurazione	  degli	  outcomes	  

I	   risulta9	   riferi9	   alle	   finalità	   programma9che	   sono	   rilevabili	   nel	  
medio/lungo	   periodo	   (solitamente	   compreso	   tra	   i	   tre	   e	   cinque	  
anni)	   e	   sono	   espressi	   in	   termini	   di	   impa8o	   a8eso	   sui	   bisogni	  
esterni	   quale	  effeGo	  dell’aGuazione	  di	   poli9che,	  programmi	  ed	  
eventuali	  progeB	  (cd	  “outcomes”).	  
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La	  misurazione	  degli	  outcomes	  	  
delle	  poli6che	  pubbliche:	  un	  approfondimento	  

•  Il	  termine	  “outcome”,	  da	  intendersi	  quale	  effeGo	  indoGo	  in	  seguito	  all’avvio	  
di	  specifiche	  poli9che	  pubbliche	  da	  cui	  derivano	  decisioni	  di	   lungo	  termine,	  
ha	   visto	   una	   recente	   diffusione	   nel	   contesto	   norma9vo	   italiano	   a	   seguito	  
dell’emanazione	   del	   decreto	   Brune8a	   n.150/2009	   e	   della	   conseguente	  
produzione	  documentale	  ad	  essa	  seguita	  a	  cura	  della	  CIVIT.	  

•  A	   fronte	   di	   tale	   maggiore	   notorietà	   del	   termine,	   non	   si	   può	   riscontrare	  
un’equivalente	   diffusione	   nella	   prassi	   delle	   autonomie	   locali:	   se	   infaB	   è	  
agevole	   trovare	   riferimen9	   esplici9	   soGo	   forma	   di	   obie;vi	   descri;vi	   da	  
raggiungere	  nel	  lungo	  periodo	  (o	  per	  lo	  meno	  nel	  corso	  del	  singolo	  mandato	  
amministra9vo),	   risulta	   molto	   più	   raro	   rintracciare	   specifiche	   modalità	   di	  
misurazione	   degli	   outcomes	   sia	   nei	   documen9	   programma9ci	   (Piano	  
strategico,	  Piano	  generale	  di	   sviluppo,	  Programma	  di	  mandato,	  Relazione	  
previsionale	   e	   programma6ca	   e	   ora	   sopraGuGo	   Documento	   unico	   di	  
programmazione)	   che	   in	   quelli	   consun9vi	   (specie	   nei	   documen6	   di	  
rendicontazione	   sociale	   quali	   il	   bilancio	   sociale,	   il	   bilancio	   ambientale,	   il	  
bilancio	  di	  genere,	  quello	  ambientale	  o	  quello	  di	  sostenibilità	  sociale).	  	  
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•  Tra	   i	   mo9vi	   aGribuibili	   a	   tale	   preoccupante	   carenza	   informa9va,	   oltre	   alla	  
cronica	   carenza	   culturale	   implicita	   nella	   vasta	   classe	   dirigente	   della	   PA	  
tendenzialmente	   poco	   incline	   in	   genere	   a	   misurare	   qualunque	   aspeGo	  
concernente	   la	   performance	   di	   ente,	   organizza9va	   o	   individuale	   che	   dir	   si	  
voglia,	   si	   deve	   evidenziare	   come	   in	   effeB	   via	   sia	   una	   indubbia	   difficoltà	  
nell’aBvità	  di	  misurazione	  degli	  outcome	  specie	  dovuta	  ai	  deboli	   legami	  di	  
causa-‐effe>o	   ravvisabili	   tra	   singole	   poli9che	   pubbliche	   intraprese	  
dall’amministrazione	  e	  significa9vi	  effeB	  manifesta9	  sul	  territorio	  in	  termini	  
di	   comportamento	   come	   conseguenza	   indoGa	   da	   tali	   decisioni	   sulla	  
colleBvità	  (da	  qui	  il	  termine	  di	  indicatori	  di	  impaGo).	  	  

•  Va	  altresì	  evidenziato	  come	   il	  conseguimento	  di	  un	  dato	   livello	  di	  outcome	  
non	  sia	  quasi	  mai	  agevolmente	  correlabile	  o	  aGribuibile	  direGamente	  ad	  una	  
specifica	  poli9ca	  pubblica,	  essendo	  spesso	  fruGo	  di	  un	  contestuale	  verificarsi	  
di	   serie	   di	   decisioni	   ed	   azioni	   intraprese	   anche	   da	   altri	   en9	   ed	   is9tuzioni	  
locali	  cosi	  come	  di	  variabili	  esogene	  spesso	  imprevedibili	  ed	  incontrollabili	  
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La	  misurazione	  degli	  outcomes	  	  
delle	  poli6che	  pubbliche:	  un	  approfondimento	  

•  Al	  fine	  di	  poter	  disporre	  di	  possibili	   spun9	  finalizza9	  ad	  avviare	   forme	  di	  
comparabilità	   tra	   en9	   o	   tra	   territori	   limitrofi,	   sono	   da	   annoverarsi	   negli	  
ul9mi	   anni	   diversi	   en9	   di	   ricerca	   (es.	   ISTAT,	   Centro	   Studi	   Sintesi,	  
Osservatori	   Regionali,	   ecc)	   in	   grado	   di	   fornire	   banche	   da9	   concernen9	  
aspeB	  di	  outcome,	  cosi	  come	  è	  possibile	   iden9ficare	   indagini	  periodiche	  
concernen9	  i	  diversi	  aspeB	  di	  manifestazione	  del	  benessere	  dei	  territori	  e	  
della	  qualità	  della	  vita	  delle	  ciGà,	  periodicamente	  pubblicate	  dalle	  testate	  
del	   ILSOLE24ORE	   e	   di	   Italia	   Oggi	   e	   finalizzate	   ad	   avviare	   forme	   di	  
posizionamento	  rela9vo	  rispeGo	  al	  campione	  nazionale	  e	  magari	  a	  creare	  
modalità	  di	  compe9zione	  virtuosa	  tra	  en9.	  	  

•  Essendo	   pressoché	   ampie	   le	   aree	   tema9che	   caraGerizzan9	   le	   differen9	  
dimensioni	  del	  benessere	  del	  territorio,	  una	  volta	  definita	  ciascuna	  area	  di	  
potenziale	   interesse	   conosci9vo,	   sarà	   possibile	   iden9ficare	   opportuni	   di	  
indicatori	  di	  outcome.	  	  
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La	  misurazione	  degli	  outcomes:	  
	  un	  esempio	  di	  indicatori	  

A	   9tolo	   di	   mero	   esempio,	   qualora	   si	   vogliano	   definire	   poli9che	   ineren9	   l’area	   ambientale	   è	  
possibile	   u9lizzare	   un	   set	   di	   indicatori	   di	   Ecosistema	   Urbano	   solitamente	   finalizza9	   a	   misurare	  
(preven9vamente	  e	  poi	  in	  via	  consun9va	  qualità	  ambientale):	  
•  Indicatori	   di	   pressione:	   tra8asi	   di	   misuratori	   del	   carico	   generato	   sull’ambiente	   mediante	  

aBvità	  di	   vario	  genere,	   ad	  es.	   i	   consumi	  di	   acqua	  potabile	   (misurabili	   dai	   consumi	   idrici	  pro-‐
capite	   in	   litri);	   di	   carburante	   (n.	   di	   autoveGure	   circolan9	   ogni	   100	   abitan9	   (valore	   medio);	  
eleGricità	  (consumi	  di	  energia	  eleGrica	  per	  abitante	  (Kwh/ab/annuo),	  produzione	  di	  rifiu9	  solidi	  
urbani	   (Kg/ab/anno);	   tassi	  di	  motorizzazione:	  nel	   caso	   i	  possibili	   indicatori	  potrebbero	  essere	  
quelle	  tecnici	  rappresenta9	  dai	  tassi	  di	  concentrazione	  di	  biossido	  di	  azoto	  (media	  u/m);	  ovvero	  
la	  concentrazione	  di	  Pm10	  (media	  ug/mg).	  

•  Indicatori	  di	  stato,	  misuratori	  della	  qualità	  dell’ambiente	  fisico	  (aria,	  inquinamento	  idrico,	  aree	  
verdi).	  

•  Indicatori	  di	   risposta,	   segnale9ci	  della	  capacità	  di	   risposta	  da	  parte	  dell’Amministrazione	   (es.	  
raccolta	   differenziata	   rifiu9	   misurabile	   aGraverso	   indicatori	   unitari	   pro-‐capite	   di	   volumi	   di	  
raccolta	  differenziata,	  autobus	  eleGrici	  (dinamica	  dei	  biglieB	  vendu9,	  ecc.).	  

•  Analisi	   del	   trend	   storico	   indicatori	   “mono-‐se8oriali”	   (aria,	   acqua,	   energia,	   suolo,	  
inquinamento	   eleGromagne9co,	   rumore,	   rifiu9,	   mobilità):	   una	   volta	   determina9	   i	   suddeB	  
indicatori,	  si	  traGa	  di	  costruirne	  la	  dinamica	  temporale	  e	  di	  verificarne	  l’eventuale	  correlazione	  
con	  determinate	  variabili	  di	  sviluppo	  urbano.	  
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•  In	   conclusione,	   una	   volta	   definita	   l’area	   tema9ca	   inerente	   la	  
progeGualità	   intrinseca	   alle	   poli9che	   pubbliche,	   si	   dovranno	  
dapprima	   individuare	   i	   fa%ori	   cri:ci	   su	   cui	   s’intenderà	   intervenire	  
per	   poi	   misurare	   le	   variabili	   dimensionali	   rilevan9	   aGraverso	  
opportuni	   indicatori,	   la	   cui	   interpretazione	   dovrà	   sempre	   tuGavia	  
essere	   fruGo	   di	   riflessioni	   e	   ponderazioni	   sistemiche	   (da	   qui	  
l’importanza	  di	  disporre	  possibilmente	  di	  un	  vero	  e	  proprio	  “set	  di	  
indicatori”	  segnale9ci).	  

•  Alla	  luce	  di	  quanto	  espresso,	  va	  da	  sé	  che	  ogni	  ente	  dovrà	  ricercare	  
molteplici	  misure	   di	   outcomes	   da	   poter	   impiegare	   ai	   fini	   sia	   della	  
iden9ficazione	  di	  misure	   consone	   a	   dimensionare	  un	  determinato	  
obieBvo	  strategico	  che	  s’intende	  conseguire	  sia	  quale	  strumento	  di	  
quan9ficazione	   per	   rappresentare	   a	   consun9vo	   i	   principali	  
traguardi	  acquisi9	  in	  termini	  di	  condizioni	  di	  benessere	  e	  di	  qualità	  
della	  vita	  a	  livello	  territoriale.	  	  

La	  misurazione	  degli	  outcomes:	  
	  lo	  sviluppo	  di	  set	  di	  indicatori	  
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La	  misurazione	  degli	  obieGvi	  ges6onali	  

I	  risulta9	  riferi9	  agli	  obieBvi	  di	  ges9one,	  nei	  quali	  si	  declinano	  le	  
poli9che,	   i	   programmi	   e	   gli	   eventuali	   progeB	   dell’ente,	   sono	  
rilevabili	  nel	  breve	  termine	  e	  possono	  essere	  espressi	  in	  termini	  
di:	  
•	   efficacia,	   intesa	   quale	   grado	   (e	   quindi	   modalità)	   di	  
conseguimento	   degli	   obieBvi	   di	   ges9one.	   Per	   gli	   en9	   locali	   i	  
risulta9	  in	  termini	  di	  efficacia	  possono	  essere	  leB	  secondo	  profili	  
di	  qualità,	  di	  equità	  dei	  servizi	  e	  di	  soddisfazione	  dell’utenza;	  
•	   efficienza,	   intesa	   quale	   rapporto	   tra	   risorse	   u9lizzate	   e	  
quan9tà	  di	   servizi	  prodoB	  o	  aBvità	   svolta	   (da	  qui	   le	  misure	  di	  
costo	  unitario	  per	  servizio	  prodoGo	  o	  per	  aBvità	  prestata).	  
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I	  cara8eri	  della	  programmazione	  	  
nel	  nuovo	  principio	  contabile	  

1.	  la	  valenza	  pluriennale	  del	  processo:	  il	  concorso	  al	  perseguimento	  
degli	   obieBvi	   di	   finanza	   pubblica,	   sulla	   base	   dei	   principi	  
fondamentali	   dell'armonizzazione	   dei	   bilanci	   pubblici	   e	   del	  
coordinamento	   della	   finanza	   pubblica,	   e	   la	   condivisione	   delle	  
conseguen9	   responsabilità	   rendono	   necessaria	   una	   consapevole	  
aBvità	   di	   programmazione	   con	   un	   orizzonte	   temporale	   almeno	  
triennale.	   La	   necessità	   di	   estendere	   al	  medio	   periodo	   l’orizzonte	  
delle	  decisioni	  da	  assumere	  e	  delle	  verifiche	  da	  compiere	  prescinde	  
quindi	   dal	   caraGere	   “autorizzatorio”	   del	   Bilancio	   di	   previsione	   e	  
significa,	   per	   ciascuna	   amministrazione,	   il	   dover	   porre	   aGenzione	  
rispeBvamente	   all’affidabilità	   e	   incisività	   delle	   poli6che	   e	   dei	  
programmi;	   alla	   chiarezza	   degli	   obieGvi;	   al	   corre%o	   ed	   efficiente	  
u1lizzo	  delle	  risorse.	  
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La	  le8ura	  non	  solo	  “contabile”	  	  
dei	  documen6	  

2.	   la	   le8ura	   non	   solo	   contabile	   dei	   documen6:	   in	   fase	   di	  
programmazione	  assumono	  par9colare	  importanza:	  
	  
•	  il	  principio	  della	  comprensibilità	  (che	  deve	  essere	  inteso	  come	  
effeBva	   ed	   agevole	   intellegibilità	   dei	   documen9	   e	   dei	   rela9vi	  
contenu9	   informa9vi),	   finalizzato	   a	   fornire	   un’omogenea	  
informazione	  nei	  confron9	  dei	  portatori	  di	  interesse;	  
•	   il	   principio	   della	   competenza	   finanziaria,	   che	   cos9tuisce	   il	  
criterio	   di	   imputazione	   agli	   esercizi	   finanziari	   delle	   obbligazioni	  
giuridicamente	   perfezionate	   aBve	   e	   passive	   (accertamen9	   e	  
impegni).	  
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Il	  coordinamento	  e	  la	  coerenza	  dei	  vari	  
strumen6	  della	  programmazione	  

3.Il	  principio	  di	  coerenza	  implica	  una	  considerazione	  complessiva	  
e	   integrata	   del	   ciclo	   di	   programmazione,	   sia	   economico	   che	  
finanziario	  e	  un	   raccordo	  stabile	  e	  duraturo	   tra	   i	  diversi	   aspeB	  
quan9ta9vi	   e	   descriBvi	   delle	   poli9che	   e	   dei	   rela9vi	   obieBvi	  
inclusi	  nei	  documen9	  di	  programmazione.	  
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COERENZA	  TRA	  GLI	  
STRUMENTI	  DI	  
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31	  Luca	  Mazzara@	  



11/05/15	  

17	  

Il	   Bilancio	   di	   previsione,	   momento	   conclusivo	   della	   fase	   di	  
previsione	  e	  programmazione,	  deve	  rappresentare	  con	  chiarezza	  
non	   solo	   gli	   effeG	   contabili	   delle	   scelte	   assunte,	  ma	   anche	   la	  
loro	   mo6vazione	   e	   coerenza	   con	   il	   programma	   poli:co	  
dell’amministrazione,	  con	  il	  quadro	  economico-‐finanziario	  e	  con	  
i	  vincoli	  di	  finanza	  pubblica.	  

La	  programmazione	  nel	  	  
nuovo	  principio	  contabile	  
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Le	  cause	  osta6ve	  ad	  un	  corre8o	  sviluppo	  
del	  ciclo	  di	  programmazione	  

•  un’elevata	   confusione	   unitamente	   ad	   una	   eccessiva	  
ridondanza	   ed	   incertezza	   del	   contesto	   norma9vo	   che	  
paventando	  ipotesi	  di	  riforme	  radicali	  si	  è	  limitato	  di	  faGo	  ad	  
ingenerare	   con9nue	   “modifiche”	   del	   quadro	   di	   riferimento	  
per	   l’intero	   seGore	   pubblico,	   finendo	   con	   il	   disorientare	   la	  
maggioranza	   degli	   aGori	   coinvol9	   a	   livello	   poli9co	   ed	  
amministra9vo;	  

•  un	   ostentato	   orientamento	   poli9co	   spinto	   verso	   decisioni	  
aven9	  impaB	  “visibili”	  nel	  breve	  periodo;	  
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Le	  cause	  osta6ve	  ad	  un	  corre8o	  sviluppo	  
del	  ciclo	  di	  programmazione	  

•  un	   con9nuo	   spostamento	   prev i s to	   con	   deroga	  
all’approvazione	   del	   bilancio:	   è	   quest’ul9ma	   ad	   aGrarre	  
l’aGenzione	   degli	   amministratori	   e	   dei	   responsabili	   di	  
struGura	   invece	   che	   il	   processo	   di	   programmazione	  
soGostante	  alle	  scelte	  incluse	  e	  quan9ficate	  finanziariamente	  
soGo	   forma	   di	   entrate	   e	   spese	   nel	   prospeGo	   di	   bilancio	  
stesso,	  finendo	  per	  non	  far	  considerare	  tale	  documento	  quale	  
una	   modalità	   di	   quan9ficazione	   preven9va	   della	   dinamica	  
finanziaria	  dell’ente;	  

•  una	  cronica	  scarsa	  propensione	  nel	  dimensionare	  gli	  obieBvi	  
tramite	  opportuni	  strumen9	  di	  misurazione	  preven9va.	  
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I	  nuovi	  strumen6	  della	  programmazione	  

•  Nell’ambito	   del	   processo	   di	   armonizzazione	   contabile,	   viene	  
sancito	   che	  gli	   en9	   locali	   devono	   ispirare	   la	  propria	  ges9one	  al	  
principio	  della	  programmazione.	  	  

•  A	   tal	   fine	   essi	   sono	   tenu9	   a	   deliberare	   il	  Documento	   unico	   di	  
programmazione	   entro	   il	  31	   luglio	   di	  ogni	  anno	  e	   il	  bilancio	  di	  
previsione	   finanziario	   entro	   il	   31	   dicembre,	   riferi9	   ad	   un	  
orizzonte	  temporale	  almeno	  triennale.	  	  
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I	  nuovi	  strumen6	  della	  programmazione	  

•  Le	   previsioni	   di	   bilancio	   sono	   elaborate	   sulla	   base	   delle	   linee	  
strategiche	  contenute	  nel	  documento	  unico	  di	  programmazione	  
(osservando	   i	   principi	   contabili	   generali	   ed	   applica9	   allega9	   al	   decreto	  
legisla9vo	  23	  giugno	  2011,	  n.118	  e	  ss.	  modificazioni).	  

•  Memori	   delle	   costan9	   prassi	   maturate	   nel	   corso	   dell’ul9mo	  
decennio,	   si	   precisa	   che	   i	   termini	   possono	   essere	   differi9	   con	  
decreto	   del	   Ministro	   dell’Interno,	   d’intesa	   con	   il	   Ministro	  
dell’economia	   e	   delle	   finanze,	   sen9te	   la	   Conferenza	   Stato-‐CiGà	  
ed	  autonomie	  locali,	  in	  presenza	  di	  mo9vate	  esigenze.	  
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Documento	  Unico	  di	  Programmazione	  

a)  il	  Documento	  unico	  di	  programmazione	  (DUP),	  presentato	  al	  
Consiglio,	   entro	   il	   31	   luglio	   di	   ciascun	   anno,	   per	   le	  
conseguen9	  deliberazione	  

b)	   l’eventuale	  nota	   di	   aggiornamento	   del	   Documento	   unico	   di	  
programmazione	   (DUP),	   da	   presentare	   al	   Consiglio	   entro	   il	   15	  
novembre	  di	  ogni	  anno,	  per	  le	  conseguen9	  deliberazioni.	  
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DUP:	  valenza	  informa6va	  

Al	  pari	  dei	  documen9	  di	  programmazione	  economico-‐finanziaria	  
propri	   dello	   Stato	   e	   della	   Regione,	   il	   DUP	   cos9tuirà	   d’ora	   in	  
avan9	   il	   documento	   di	   programmazione	   in	   grado	   di	   coprire	   la	  
sezione	  strategica	  per	   i	  5	  anni	  di	  mandato	   (sos9tuendo	  di	   faGo	  ciò	  
che	  era	  obbligatoriamente	  da	  includersi	  in	  seno	  al	  Piano	  generale	  di	  sviluppo)	  
e	   di	   coordinare	   le	   decisioni	   per	   i	   tre	   anni	   aGraverso	   la	   sezione	  
opera6va	  (vedi	  tavola).	  
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Il	  collegamento	  tra	  programma	  di	  mandato	  e	  gli	  strumen6	  
di	  programmazione	  opera6va	  	  “inclusi”	  nel	  DUP	  

PROGRAMMA	  
DI	  MANDATO	  

PIANO	  
STRATEGICO	  	  
(eventuale)	  

DOCUMENTO	  	  
UNICO	  
DI	  	  

PROGRAMMAZIONE	  
(DUP)	  
	  

ARTICOLATO	  IN	  	  
SeS	  e	  SeO	  

	  

Revisione	  ed	  aggiornamento	  	  del	  piano	  	  

RELAZIONE	  PREVISIONALE/PROG	  

PROGRAMMI	  

PROGETTI	  

PROGR.	  TRIENNALE	  OPERE	  PUBBLICHE	  

TIPOLOGIE	  
OPERE	  PUBB	  

FONTI	  
FINANZIARIE	  

BILANCIO	  TRIENNALE	  

ENTRATE	  
…………..	  
…………..	  

SPESE	  
…………..	  
…………..	  

FABBISOGNO	  TRIENNALE	  PERSONALE	  39	  Luca	  Mazzara@	  
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•  Un	  volta	  definita	  ed	  approvata	   la	  griglia	  di	   riferimento	  per	   il	  
quinquennio	  di	  mandato,	  si	   inserisce	  nello	  schema	  il	  bilancio	  
di	   previsione	   finanziario	   che	   ha	   valenza	   triennale	   e	   per	   il	  
primo	  anno	  prevede	  anche	  le	  previsioni	  di	  cassa.	  	  

•  Al	  bilancio	  di	  previsione	  finanziario	  segue	   il	  piano	  esecu6vo/
piano	  della	  performance	   triennale	   (anch’esso	  con	  previsioni	  
di	  cassa	  per	  il	  primo	  anno).	  	  	  	  

•  Il	  processo	  di	  programmazione	  di	  mandato	  seguirà	  pertanto	  la	  
seguente	  nuova	  dinamica.	  	  

I	  documen6	  e	  i	  contenu6	  informa6vi	  inclusi	  nel	  DUP:	  
le	  connessioni	  con	  la	  programmazione	  opera6va	  
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I	  documen6	  e	  i	  contenu6	  informa6vi	  “inclusi”	  nel	  
DUP:	  le	  connessioni	  con	  la	  programmazione	  opera6va	  

DOCUMENTO	  
UNICO	  DI	  

PROGRAMMAZIONE	  
(SeS)+(SeO)	  

RELAZIONE	  PREVISIONALE/PROG	  

PROGRAMMI	  

PROGETTI	  

PROGR.	  TRIENNALE	  OPERE	  PUB	  

TIPOLOGIE	  
OPERE	  PUBB	  

FONTI	  
FINANZIARIE	  

BILANCIO	  PREVENTIVO	  TRIENNALE	  

ENTRATE	  
…………..	  
…………..	  

SPESE	  
…………..	  
…………..	  

PIANO	  DEGLI	  INDICATORI	  

PEG/PIANO	  PERFORMANCE	  
TRIENNALE	  

PIANO	  DETTAGLIO	  OBIETTIVI	  PER	  	  
IL	  TRIENNIO	  

FABBISOGNO	  TRIENNALE	  PERSONALE	  
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DUP:	  contenu6	  informa6vi	  

•  Nello	   spirito	   del	   Legislatore,	   il	   documento	   unico	   di	   programmazione	  
rappresenta	   lo	   strumento	   che	   permeGe	   al	   contempo	   l’aBvità	   di	   guida	  
strategica	  ed	  opera6va	  degli	  en9	  locali	  e	  consente	  di	   fronteggiare	   in	  modo	  
permanente,	  sistemico	  e	  unitario	  le	  discon9nuità	  ambientali	  e	  organizza9ve.	  

	  	  
•  Tale	  documento	   cos9tuisce,	   nel	   rispeGo	  del	   principio	  del	   coordinamento	  e	  

coerenza	  dei	  documen9	  di	  bilancio,	  il	  presupposto	  necessario	  di	  tuB	  gli	  altri	  
documen9	   di	   programmazione.	   La	   presente	   considerazione	   assume	   un	  
connotato	   alquanto	   importante	   specie	   se	   si	   pensa	   che	   una	   delle	  maggiori	  
cri9cità	   finora	   incontrate	   in	   ques9	   ul9mi	   anni	   è	   stata	   rappresentata	   dal	  
debole	  raccordo	  tra	  le	  scelte	  strategiche	  prioritarie	  per	  l’amministrazione	  ad	  
inizio	  mandato	   e	   le	   ricadute	   decisionali	   in	   termini	   opera9vi	   dimostrate	   da	  
parte	  degli	  en9	  locali.	  	  
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DUP:	  contenu6	  informa6vi	  
•  Non	  a	  caso	  già	  con	  l’approvazione	  del	  Dl.vo	  n.267/2000	  (Tuel)	  il	  

Legislatore	   si	   era	   espresso	   a	   favore	   dell’introduzione	  del	  Piano	  
generale	  di	  sviluppo,	  documento	  finalizzato	  a	  trasporre	  i	  “macro	  
contenu9”	   del	   programma	   di	   mandato	   (e	   successivamente	  
ar9cola9	  nelle	  linee	  programma9che	  di	  indirizzo	  consiliare)	  in	  un	  
vero	   e	   proprio	   “piano	   di	   reale	   faBbilità”	   rela9vamente	   alle	  
decisioni	  interessan9	  il	  quinquennio.	  

•  Non	   avendo	   sin	   dalla	   rela9va	   previsione	   norma9va	   del	   2000	  
avuto	  precisa	  definizione	  quanto	  a	  contenu9	  e	  schema9zzazioni	  
di	   principio,	   doveGe,	   come	   è	   noto,	   intervenire	   il	   principio	  
contabile	  n.	  1	  per	  gli	  en9	  locali	  per	  evidenziarne	  (seppur	  a	  9tolo	  
meramente	   indica9vo)	   contenu9	   “minimali”	   e	   “ar9colazioni”	  
informa9ve.	  	  
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Il	  piano	  generale	  di	  sviluppo	  	  
nelle	  previsioni	  del	  PCEL	  n.1	  del	  2004	  

	  
Il	   piano	   generale	   di	   sviluppo	   comporta(va)	   il	   confronto	   delle	  
linee	  programma6che	  di	  cui	  al	  TUEL	  (art.	  46,	  co.	  3,	  TUEL)	  con	  le	  
reali	  possibilità	  opera6ve	  dell’ente	  ed	  esprime(va),	  per	  la	  durata	  
del	   mandato	   in	   corso,	   le	   linee	   dell’azione	   dell’ente	  
nell’organizzazione	   e	   nel	   funzionamento	   degli	   uffici,	   nei	   servizi	  
da	  assicurare,	  nelle	  risorse	  finanziarie	  corren9	  acquisibili	  e	  negli	  
inves9men9	  e	  delle	  opere	  pubbliche	  da	  realizzare	  (PCEL	  n.	  1,	  p.	  
19).	  
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Partendo	  dalla	  valutazione	  dei	  programmi	  strategici,	  la	  funzione	  informa9va	  del	  
Pgs	  consisteva	  infaB	  in	  una	  vere	  a	  propria	  analisi	  delle	  modalità	  a8ua6ve	  delle	  
alterna9ve	   strategiche	   dei	   vari	   ambi9	   di	   intervento	   e	   nella	   previsione	  
economico-‐finanziaria	  e	  qualita9va	  dei	  programmi	  finalizza9	  all’innovazione	   e	  
al	  cambiamento	  stru8urale	  dell’ente.	  Ciascun	  ente	  doveva	  pertanto	   includere	  
nel	  PGS	  variabili	  economiche,	  finanziarie,	  patrimoniali	  e	  qualita6ve	  aGese	  con	  
riferimento	  alla	  serie	  di	  programmi	  strategici	  (rela9vi	  alle	  necessità	  di	  migliorare	  
e	   innovare)	   e	   di	   ges9one	   corrente	   (necessità	   di	   garan9re	   la	   con9nuità	  
aziendale).	  
Al	   pari	   di	   quanto	   poi	   verrà	   previsto	   in	   seno	   al	   DUP,	   il	   Pgs,	   al	   fine	   di	   poter	  
garan9re	   la	   valenza	   pluriennale	   dell’intero	   sistema	   di	   bilancio,	   tre	   erano	   gli	  
elemen9	  essenziali	  che	  dovevano	  essere	  in	  esso	  contempla9:	  
•  la	  visione	  dell’ente;	  	  
•  i	  valori	  di	  riferimento	  per	  l’amministrazione;	  
•  le	  principali	  finalità	  da	  conseguire	  durante	  il	  periodo	  di	  mandato.	  

Il	  piano	  generale	  di	  sviluppo	  nelle	  
previsioni	  del	  PCEL	  n.1	  del	  2004	  
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Il	  piano	  generale	  di	  sviluppo	  nelle	  
previsioni	  del	  PCEL	  n.1	  del	  2004	  

	  

46	  Luca	  Mazzara@	  

La	  Corte	  dei	  Con6	  in	  relazione	  all’obbligatorietà	  
del	  Piano	  generale	  di	  sviluppo	  per	  gli	  en6	  locali	  	  

Malgrado	   la	   redazione	   del	   PGS	   fosse	  obbligatoria	   per	   il	   Tuel	   e	  
fortemente	   “raccomandata”	   dai	   Principi	   contabili,	   indagini	  
diffuse	  sul	  territorio	  nazionale	  hanno	  evidenziato	  che	  solo	  poche	  
cen9naia	   di	   en9	   locali	   (tra	   comuni	   e	   province)	   si	   sono	   di	   faGo	  
dotate	   nell’ul9mo	   decennio	   di	   un	   simile	   documento	   di	  
programmazione	   di	   mandato,	   malgrado	   sia	   maturata	   poi	   una	  
neGa	   posizione	   a	   favore	   dell’obbligatorietà	   dello	   stesso	   quale	  
“imprescindibile	   strumento	   di	   programmazione	   dell’intero	  
mandato”	  da	  parte	  della	  stessa	  Corte	  dei	  Con6	   (delibera	  Corte	  dei	  
con9,	   Sezione	   regionale	   di	   controllo	   del	   Veneto	   12	   gennaio	   2007,	   n.	   1;	  
delibera	   Corte	   dei	   con9,	   Sezione	   regionale	   di	   controllo	   della	   Lombardia	   16	  
marzo	  2010).	  
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Dai	  contenu6	  informa6vi	  del	  PGS	  	  
a	  quelli	  portan6	  del	  DUP…	  

Dal	   momento	   che	   è	   previsto	   che	   la	   Sezione	   strategica	  
individui,	  in	  coerenza	  con	  il	  quadro	  norma9vo	  di	  riferimento	  e	  
con	   gli	   obieBvi	   generali	   di	   finanza	   pubblica,	   le	   principali	  
scelte	   che	  caraGerizzano	   il	  programma	  dell’amministrazione	  
da	   realizzare	   nel	   corso	   del	   mandato	   amministra9vo	   e	   che	  
possono	   avere	   un	   impaGo	   di	   medio	   e	   lungo	   periodo,	   le	  
poli6che	   di	   mandato	   che	   l’ente	   vuole	   sviluppare	   nel	  
raggiungimento	   delle	   proprie	   finalità	   is9tuzionali	   e	   nel	  
governo	   delle	   proprie	   funzioni	   fondamentali	   e	   gli	   indirizzi	  
generali	  di	  programmazione	  riferi9	  al	  periodo	  di	  mandato,	  si	  
conviene	  che	  essa	  possa	  contemplare	  al	  proprio	  interno	  quelli	  
che	  sono	  i	  contenu9	  informa9vi	  già	  inclusi	  nel	  Piano	  generale	  
di	  sviluppo.	  	  	  
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DUP:	  ar6colazione	  dei	  contenu6	  

Il	  DUP	  si	  compone	  di	  due	  sezioni:	  la	  Sezione	  Strategica	  (SeS)	  e	  la	  
Sezione	  Opera6va	  (SeO).	  	  
	  
•  La	  SeS	  ha	  un	  orizzonte	  temporale	  di	  riferimento	  pari	  a	  quello	  

del	  mandato	  amministra6vo	  (e	  quindi	  5	  anni);	  
•  La	   SeO	   pari	   a	   quello	   del	   bilancio	   di	   previsione	   (pertanto	  

triennale).	  
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La	  Sezione	  strategica	  del	  DUP	  
•  La	   Sezione	   Strategica	   sviluppa	   e	   concre9zza	   le	   linee	  

programma9che	   di	  mandato	   di	   cui	   all’art.	   46	   co.	   3	   del	   decreto	  
legisla9vo	  18	  agosto	  2000,	  n.	  267	  e	  individua,	   in	  coerenza	  con	  il	  
quadro	  norma9vo	  di	  riferimento,	  gli	  indirizzi	  strategici	  dell’ente.	  	  

•  Il	   quadro	   strategico	  di	   riferimento	   è	   definito	   anche	   in	   coerenza	  
con	   le	   linee	   di	   indirizzo	   della	   programmazione	   regionale	   e	  
tenendo	   conto	  del	   concorso	   al	   perseguimento	  degli	  obieGvi	   di	  
finanza	  pubblica	  defini9	   in	  ambito	  nazionale	   in	  coerenza	  con	   le	  
procedure	  e	  i	  criteri	  stabili9	  dall’Unione	  europea.	  	  

•  Nel	   primo	   anno	   del	   mandato	   amministra9vo,	   individua9	   gli	  
indirizzi	  strategici,	  sono	  defini9,	  per	  ogni	  missione	  di	  bilancio,	  gli	  
obieGvi	  strategici	  da	  perseguire	  entro	  la	  fine	  del	  mandato.	  	  
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Contenu6	  informa6vi	  della	  	  
Sezione	  strategica	  del	  DUP	  

Linee	  
programma6che	  

di	  mandato	  

Programmazione	  
regionale	  

Pa8o	  di	  Stabilità	  
interno	  e	  vincoli	  

norma6vi	  

INDIRIZZI	  STRATEGICI	  

MISSIONI	  

OBIETTIVI	  
STRATEGICI	  PER	  IL	  

MANDATO	  

ANALISI	  E	  DIAGNOSI	  
STRATEGICA	  
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La	  definizione	  preven6va	  degli	  obieGvi	  
strategici	  prioritari	  

•  Gli	   indirizzi	   strategici	   rappresentano	   orientamen9	   di	   fondo	  
lungo	   cui	   l’Amministrazione	   intenderà	   sviluppare	   le	   proprie	  
poli9che	   comunali	   in	   coerenza	   con	   la	   definizione	   e	   la	   scelta	  
delle	   istanze	   strategiche	   del	   territorio,	   queste	   ul9me	  
iden9ficate	   aGraverso	   differen9	   metodologie	   di	   analisi	  
strategica	  (es.	  SWOT	  Analysis).	  
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L’individuazione	  delle	  	  “istanze	  strategiche”	  
concernen6	  l’ambiente	  esterno	  

Cosa?	   Come?	  

Perché?	  

Dove?	  Quando?	  

Chi?	  
Istanze	  

strategiche	  
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L’u6lizzo	  della	  Swot	  Analysis	  
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La	  SWOT	  Analysis	  

•  L’analisi	   SWOT,	   conosciuta	   anche	   come	   Matrice	   TOWS,	   è	  
stato	   introdoGa	   quale	   strumento	   da	   u9lizzare	   per	   valutare	   i	  
pun6	  di	  forza	  (Strengths),	  i	  pun6	  di	  debolezza	  (Weaknesses),	  
le	   opportunità	   (Opportuni1es)	   e	   le	   cri6cità	   (Threats)	   di	   un	  
progeGo	   strategico	   concernente	   una	   data	   organizzazione	  
aziendale,	   tramite	   un	   processo	   di	   analisi	   che	   riguarda	   sia	  
l'ambiente	   interno	   (procedure)	   che	   esterno	   (effeB)	   di	   una	  
organizzazione.	  	  
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La	  SWOT	  analysis:	  il	  caso	  del	  Comune	  “X”	  
PUNTI	  DI	  FORZA	  (da	  sviluppare):	  	  

•  forte	  coesione	  sociale	  
•  Posizione	  geografica	  (costa,	  vicinanza	  

alle	  vie	  di	  comunicazione)	  e	  clima9ca	  	  
•  Situazione	  economica	  ciclica	  
•  Clientela	  fidelizzata	  	  
•  Tradizione	  libraria	  
•  Economia	  diversificata	  (agricoltura,	  

ar9gianato,	  micro	  industria	  turis9ca)	  

OPPORTUNITA’	  (da	  cogliere):	  
	  
	  
	  
la	  diversificazione	  dell’offerta	  turis9ca:	  	  
interno	  pianeggiante,	  colline,	  turismo	  
enogastronomico	  (vino	  e	  fagiolo	  nero),	  
cultura,	  biblioteca	  vescovile	  snodo	  
geografico	  e	  area	  di	  smistamento	  merci	  
sviluppo	  porto	  turis9co	  

DEBOLEZZE	  (da	  migliorare):	  
	  
•  afflusso	   es9vo:	   traffico,	   rifiu9,	   servizi	  

insufficien9	  
•  cambio	  generazionale	  scarso	  
•  scarse	  aGraBve	  per	  i	  giovani	  
•  stagionalità	  delle	  presenze	  
•  problemi	  di	   ciclo	  economico	  dei	  merca9	  

di	  sbocco	  del	  seGore	  calzaturiero	  

MINACCE	  (da	  cui	  difendersi):	  
	  
• concorrenza	  costa	  croata	  (cos9	  più	  bassi)	  
• inquinamento	  ambientale	  
• livello	  rifiu9	  da	  smal9re	  non	  risolto	  
concorrenza	  nell’ambito	  ar9gianale	  (seGore	  
maturo)	  
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L’inclusione	  del	  “gruppo	  ente	  locale”	  nel	  
conseguimento	  degli	  obieGvi	  strategici	  

Nell’ambito	  di	  ciascuna	  missione	  sono	  defini9	  gli	  obieGvi	  strategici	  
riferi9	   all’ente.	   Per	   ogni	   obieBvo	   strategico,	   oltre	   a	   quanto	  
richiesto	   all’ente	   locale,	   deve	   essere	   altresì	   individuato	   anche	   il	  
contributo	   che	   il	   gruppo	   amministrazione	   pubblica	   può	   e	   deve	  
fornire	  per	  il	  suo	  conseguimento.	  	  
	  
Sulla	   base	   della	   preven9va	   definizione	   degli	   indirizzi	   strategici	   da	  
parte	  dell’Amministrazione	  comunale,	  nell’ambito	  di	  ogni	  missione	  
di	  spesa	  andranno	  individua9	  gli	  obieBvi	  strategici:	  traGasi	  di	  faGo	  
di	   linee	   di	   azione	   aGraverso	   le	   quali	   si	   intende	   perseguire	   gli	  
indirizzi	   e	   conseguire	   i	   risulta9	   aGesi	   dall’amministrazione	   al	  
termine	  del	  mandato	  poli9co.	  	  
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I	  risulta9	  strategici	  “aGesi”	  sono	  solitamente	  espressi	  soGo	  forma	  di	  
indicatori	  di	  esito	  o	  impa8o	  (cd	  “outcome”)	  ovvero	  di	  indicatori	  di	  
benessere	  e	  di	  qualità	  della	  vita.	  
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La	  definizione	  e	  la	  rela6va	  misurazione	  
degli	  obieGvi	  strategici	  
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Nell’iden9ficazione	   della	   serie	   di	   obieBvi	   strategici	   occorre	  
osservare	  che:	  
•  ad	  ogni	   indirizzo	  strategico	  possono	  corrispondere	  anche	  più	  

di	  uno	  obieBvi	  strategici;	  
•  a	  ciascun	  obieBvo	  strategico	  andrà	  correlata	  una	  missione	  di	  

spesa;	  
•  gli	   obieBvi	   strategici	   scaturen9	   da	   un	   determinato	   indirizzo	  

non	   devono	   necessariamente	   corrispondere	   ad	   un’unica	  
missione	   essendo	   di	   faGo	   plausibile	   associare	   un	   obieBvo	  
strategico	  a	  più	  missioni	  di	  spesa.	  
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La	  definizione	  e	  la	  rela6va	  misurazione	  
degli	  obieGvi	  strategici	  
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•  L’individuazione	  degli	  obieBvi	  strategici	  è	  una	  conseguenza	  di	  
un	  processo	  conosci9vo	  di	  analisi	   strategica	  delle	  condizioni	  
esterne	  all’ente	  e	  di	  quelle	   interne,	   sia	   in	  termini	  aGuali	  che	  
prospeBci	   e	   alla	   definizione	   di	   indirizzi	   generali	   di	   natura	  
strategica.	  	  

•  Una	  volta	  individua9	  tali	  obieBvi	  sarà	  necessario	  provvedere	  
alla	  rela9va	  determinazione	  preven9va	  aGraverso	  l’u9lizzo	  di	  
apposi9	  indicatori	  di	  misurazione.	  	  

La	  definizione	  e	  la	  rela6va	  misurazione	  
degli	  obieGvi	  strategici	  
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La	  previsione	  di	  un	  set	  di	  indicatori	  per	  
misurare	  la	  performance	  strategica	  
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Analisi	  strategica	  
	  (quadro	  del	  contesto	  esterno)	  (1)	  	  	  

Nell’ambito	  della	  SeS	  si	  prevede	  almeno	   l’approfondimento	  dei	  
seguen9	  profili:	  
•  gli	  obieGvi	  individua9	  dal	  Governo	  per	  il	  periodo	  considerato	  

anche	   alla	   luce	   degli	   indirizzi	   e	   delle	   scelte	   contenute	   nei	  
documen9	   di	   programmazione	   comunitari	   e	   nazionali.	   In	  
quest’ul9mo	  caso	  ci	  si	  dovrà	  riferire	  ai	   limi9	  deGa9	  dal	  PaGo	  
di	   Stabilità,	   agli	   obieBvi	   programma9	   per	   la	   riduzione	   del	  
debito	   e	   della	   spesa	   pubblica	   (cfr.	   spending	   review),	   al	  
processo	   di	   semplificazione,	   informazioni	   tuGe	   desunte	   dal	  
DEF.	   	   Tale	   deGaglio	   informa9vo	   non	   viene	   richiesto	   per	   i	  
comuni	  aven9	  popolazione	  inferiore	  ai	  5.000	  abitan9.	  

62	  Luca	  Mazzara@	  

Analisi	  strategica	  
	  (quadro	  del	  contesto	  esterno)	  (2)	  	  

•  La	   valutazione	   corrente	   e	   prospeBca	  della	   situazione	   socio-‐
economica	   del	   territorio	   di	   riferimento	   e	   della	  domanda	   di	  
servizi	   pubblici	   locali	   anche	   in	   considerazione	   dei	   risulta9	   e	  
delle	  prospeBve	  future	  di	  sviluppo	  socio-‐economico.	  	  

•  In	   tal	   caso	   ci	   dovrà	   soffermare	   sulla	   ricostruzione	   e	   sulla	  
conseguente	  analisi	  delle	  principali	  dinamiche	  demografiche,	  
sociali	   ed	   economiche	   riferite	   non	   solo	   al	   territorio	   di	  
riferimento	   dell’ente	   ma	   sempre	   più	   orientate	   a	   quelli	   che	  
verosimilmente	   sembrano	   poter	   essere	   per	   l’immediato	  
futuro	  i	   	  nuovi	  confini	  coinciden9	  con	  gli	  ambi:	  di	  area	  vasta	  
o	   distreP	   socio-‐sanitari	   ovvero	   con	   gli	   emergen9	   confini	  
sovracomunali	  rappresenta9	  dalle	  Unioni	  dei	  comuni.	  
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Analisi	  strategica	  
	  (quadro	  del	  contesto	  esterno)	  (3)	  	  

•  I	  parametri	   economici	   essenziali	   u9lizza9	   per	   iden9ficare,	   a	  
legislazione	   vigente,	   l’evoluzione	   dei	   flussi	   finanziari	   ed	  
economici	  dell’ente	  e	  dei	  propri	  en6	  strumentali,	  segnalando	  
le	  differenze	  rispeGo	  ai	  parametri	  considera9	  nella	  Decisione	  
di	   Economia	   e	   Finanza	   (DEF).	   In	   tal	   caso	   si	   prenderanno	   in	  
considerazione	   indicatori	   di	   primario	   ed	   aGuale	   interesse	  
quali	   il	   tasso	  di	   inflazione	  programmato	  e	   il	   PIL,	  da9	  desun9	  
dal	   DEF	   e	   riferimen9	   per	   eventuali	   confron9	   con	   i	   valori	  
programma9.	  
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Analisi	  interna	  
	  	  	  	  (contesto	  organizza6vo	  interno)	  (1)	  

Per	   quanto	   aBene	   il	   versante	   organizza9vo	   interno,	   l’analisi	  
strategica	   richiede	   almeno	   l’approfondimento	   dei	   seguen9	  
profili	   e	   la	   definizione	   dei	   seguen9	   principali	   contenu9	   della	  
programmazione	   strategica	   e	   dei	   rela9vi	   indirizzi	   generali	   con	  
riferimento	  al	  periodo	  di	  mandato:	  
	  
•  organizzazione	   e	   modalità	   di	   ges6one	   dei	   servizi	   pubblici	  

locali,	   tenuto	   conto	   dei	   fabbisogni	   e	   dei	   cos:	   standard.	  
Saranno	  defini9	  gli	   indirizzi	  generali	  sul	  ruolo	  degli	  organismi	  
ed	   en9	   strumentali	   e	   società	   controllate	   e	   partecipate	   con	  
riferimento	  anche	  alla	  loro	  situazione	  economica	  e	  finanziaria,	  
agli	  obieBvi	  di	   servizio	  e	  ges9onali	   che	  devono	  perseguire	  e	  
alle	  procedure	  di	  controllo	  di	  competenza	  dell’ente.	  

	  
65	  Luca	  Mazzara@	  



11/05/15	  

34	  

Analisi	  interna	  
	  	  (contesto	  organizza6vo	  interno)	  (2)	  	  

•  Indirizzi	  generali	  di	  natura	  strategica	  rela9vi	  alle	  risorse	  e	  agli	  impieghi	  e	  
sostenibilità	   economico	   finanziaria	   a8uale	   e	   prospeGca.	   A	   tal	   fine,	  
devono	   essere	   oggeGo	   di	   specifico	   approfondimento	   almeno	   i	   seguen9	  
aspeB,	   rela9vamente	   ai	   quali	   saranno	   defini9	   apposi9	   indirizzi	   generali	  
con	  riferimento	  al	  periodo	  di	  mandato:	  

1)	   gli	   inves6men6	  e	   la	   realizzazione	  delle	   opere	   pubbliche	   con	   indicazione	  
del	   fabbisogno	   in	   termini	   di	   spesa	   di	   inves9mento	   e	   dei	   riflessi	   per	   quanto	  
riguarda	   la	   spesa	   corrente	   per	   ciascuno	   degli	   anni	   dell’arco	   temporale	   di	  
riferimento	  della	  SeS;	  
2)	   i	  programmi	   ed	   i	  progeG	   di	   inves6mento	   in	   corso	   di	   esecuzione	   e	   non	  
ancora	  conclusi;	  
3)	  i	  tribu6	  e	  le	  tariffe	  dei	  servizi	  pubblici;	  
4)	   la	   spesa	   corrente	   con	   specifico	   riferimento	   alla	   ges9one	   delle	   funzioni	  
fondamentali	  anche	  con	  riferimento	  alla	  qualità	  dei	  servizi	  resi	  e	  agli	  obieGvi	  
di	  servizio;	  
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Analisi	  interna	  
	  	  	  	  (contesto	  organizza6vo	  interno)	  (3)	  

5)	   l’analisi	   delle	   necessità	   finanziarie	   e	   stru8urali	   per	   l’espletamento	   dei	  
programmi	  ricompresi	  nelle	  varie	  missioni;	  
6)	  la	  ges6one	  del	  patrimonio;	  
7)	  il	  reperimento	  e	  l’impiego	  di	  risorse	  straordinarie	  e	  in	  conto	  capitale;	  
8)	   l’indebitamento	   con	   analisi	   della	   rela9va	   sostenibilità	   e	   andamento	  
tendenziale	  nel	  periodo	  di	  mandato;	  
9)	   gli	  equilibri	   della	   situazione	   corrente	   e	   generali	   del	   bilancio	   ed	   i	   rela9vi	  
equilibri	  in	  termini	  di	  cassa.	  
10)	   Disponibilità	   e	   ges6one	   delle	   risorse	   umane	   con	   riferimento	   alla	  
struGura	   organizza9va	   dell’ente	   in	   tuGe	   le	   sue	   ar9colazioni	   e	   alla	   sua	  
evoluzione	  nel	  tempo	  anche	  in	  termini	  di	  spesa.	  
11)	  Coerenza	  e	  compa9bilità	  presente	  e	  futura	  con	  le	  disposizioni	  del	  pa8o	  di	  
stabilità	  interno	  e	  con	  i	  vincoli	  di	  finanza	  pubblica.	  
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Il	  monitoraggio	  e	  le	  riformulazione	  
annuale	  degli	  obieGvi	  strategici	  

•  Ogni	  anno	  gli	  obieBvi	   strategici,	   contenu9	  nella	  SeS,	   sono	  verifica9	  
nello	   stato	   di	   aGuazione	   e	   possono	   essere	   opportunamente	  
riformula9	  a	  seguito	  di	  variazioni	  rispeGo	  a	  quanto	  previsto	  nell’anno	  
precedente,	  fornendone	  ovviamente	  adeguata	  mo6vazione.	  	  

•  Sono	   altresì	   verifica9	   gli	   indirizzi	   generali	   e	   i	   contenu9	   della	  
programmazione	   strategica	   con	   par9colare	   riferimento	   alle	  
condizioni	   interne	   dell’ente,	   al	   reperimento	   e	   impiego	   delle	   risorse	  
finanziarie	   e	   alla	   sostenibilità	   economico	   e	   finanziaria.	   Gli	   effeG	  
economico-‐finanziari	   delle	   aBvità	   necessarie	   per	   conseguire	   gli	  
obieBvi	   strategici	   sono	   quan9fica9,	   con	   progressivo	   deGaglio	   nella	  
Sezione	   opera9va	   (SeO)	   del	   DUP	   e	   negli	   altri	   documen9	   di	  
programmazione	  	  
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I	  contenu6	  informa6vi	  del	  Dup	  ogge8o	  di	  
periodico	  aggiornamento	  
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Quali	  strumen6	  di	  rendicontazione	  	  
del	  mandato?	  

•  Nella	   sezione	   strategica	   sono	   anche	   indica9	   gli	   strumen9	  
aGraverso	   i	   quali	   l’ente	   locale	   intende	   rendicontare	   il	   proprio	  
operato	   nel	   corso	   del	   mandato	   in	   maniera	   sistema9ca	   e	  
trasparente,	  per	   informare	   i	  ciGadini	  del	   livello	  di	  realizzazione	  
dei	   programmi,	   di	   raggiungimento	   degli	   obieBvi	   e	   delle	  
collegate	  aree	  di	  responsabilità	  poli:ca	  o	  amministra:va.	  

•  Tra	   le	   possibili	   modalità	   di	   rendicontazione	   vi	   saranno	   la	  
ricognizione	   dello	   stato	   di	   a8uazione	   dei	   programmi,	   il	  
rendiconto	   ges6onale	   e	   la	   relazione	   sulla	   performance,	   le	  
costante	   pubblicazione	   ed	   aggiornamento	   sul	   sito	   web	  
(“amministrazione	   trasparente”),	   la	   pubblicazione	   di	   alcune	  
par9	  semplificate	  nonché	  la	  relazione	  di	  fine	  mandato	  	  
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La	  selezione	  opera6va	  
(SeO)	  	  

•  La	   Sezione	   opera9va	   (SeO)	   riveste	   caraGere	   generale,	   è	  
caraGerizzata	  per	  avere	  un	  contenuto	  informa9vo	  programma9co	  e	  
cos9tuisce	   lo	   strumento	   a	   supporto	   del	   processo	   di	   previsione	  
definito	  sulla	  base	  degli	   indirizzi	  generali	  e	  degli	  obieBvi	  strategici	  
precedentemente	  fissa9	  nella	  Sezione	  opera9va	  del	  DUP.	  	  

•  In	   par9colare,	   la	   SeO	   con9ene	   la	   programmazione	   opera6va	  
dell’ente	  avendo	  a	  riferimento	  un	  arco	  temporale	  sia	  annuale	   che	  
pluriennale.	   Predisposta	   in	   base	   alle	   previsioni	   ed	   agli	   obieBvi	  
fissa9	   nella	   Sezione	   strategica,	   la	   sezione	   opera9va	   cos9tuisce	  
guida	   ed	   al	   contempo	   vincolo	   ai	   processi	   di	   redazione	   dei	  
documen9	  contabili	  di	  previsione	  dell’ente.	  	  

•  Per	   il	   suo	  contenuto	  finanziario,	   la	  SeO	  con9ene	  previsioni	   sia	  per	  
competenza	   che	   cassa,	   si	   fonda	   su	   valutazioni	   di	   natura	  
economico-‐patrimoniale	   e	   copre	   un	   arco	   temporale	   pari	   a	   quello	  
del	  bilancio	  di	  previsione	  (triennale).	  
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•  Tale	   sezione	   supporta	   il	   processo	   di	   previsione	   per	   la	  
predisposizione	   della	  manovra	   di	   bilancio.	   La	   SeO	   individua,	  
per	   ogni	   singola	  missione,	   i	   programmi	   che	   l’ente	   intende	  
realizzare	   per	   conseguire	   gli	  obieGvi	   strategici	   defini9	   nella	  
SeS.	  	  

•  Per	  ogni	  programma,	  e	  per	  tuGo	  il	  periodo	  di	  riferimento	  del	  
DUP,	   sono	   individua9	   gli	   obieGvi	   opera6vi	   annuali	   da	  
raggiungere.	  Per	  ogni	  programma	  sono	   individua9	  gli	  aspeG	  
finanziari,	   sia	   in	   termini	   di	   competenza	   che	   di	   cassa,	   della	  
manovra	  di	  bilancio.	  

La	  selezione	  opera6va	  
(SeO)	  	  

72	  Luca	  Mazzara@	  

•  Nell’ambito	  della	  SeO	   l’amministrazione	  è	  chiamata	  a	  definire,	  
con	  riferimento	  all’ente	  e	  al	  gruppo	  amministrazione	  pubblica,	  
gli	   obieGvi	   dei	   programmi	   all’interno	   delle	   singole	   missioni.	  
Con	  specifico	  riferimento	  all’ente	  devono	  essere	  indica9	  anche	  i	  
fabbisogni	  di	  spesa	  e	  le	  rela9ve	  modalità	  di	  finanziamento.	  

	  
•  La	   SeO	   deve	   inoltre	   orientare	   e	   guidare	   le	   successive	  

deliberazioni	   del	   Consiglio	   e	   della	   Giunta	   oltreché	   cos9tuire	   il	  
presupposto	   dell’aGvità	   di	   controllo	   strategico	   e	   dei	   risulta9	  
consegui9	   dall’ente,	   con	   par9colare	   riferimento	   allo	   stato	   di	  
a8uazione	   dei	   programmi	   nell’ambito	   delle	   missioni	   e	   alla	  
relazione	  al	  rendiconto	  di	  ges6one.	  	  

	  	  

La	  selezione	  opera6va	  
(SeO)	  	  
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Sezione	  opera6va:	  	  
contenu6	  informa6vi	  minimali	  	  

	  
Il	  contenuto	  minimo	  della	  SeO	  è	  rispeBvamente	  cos9tuito:	  	  
-‐	   dall’indicazione	  degli	   indirizzi	   e	   degli	  obieGvi	   degli	   organismi	  
facen9	  parte	  del	  “gruppo	  amministrazione	  pubblica”;	  
-‐	   dalla	  dimostrazione	  della	  coerenza	   delle	  previsioni	   di	   bilancio	  
con	  gli	  strumen9	  urbanis9ci	  vigen9;	  	  
	  	  
Per	   la	   parte	   “entrata”,	   da	   una	   valutazione	   generale	   sui	  mezzi	  
finanziari,	   individuando	   le	   fon9	   di	   finanziamento	   ed	  
evidenziando	  il	  trend	  storico	  degli	  stessi	  ed	  i	  rela9vi	  vincoli;	  	  
-‐	  dagli	  indirizzi	  in	  materia	  di	  tribu6	  e	  tariffe	  dei	  servizi;	  
-‐	  dagli	  indirizzi	  sul	  ricorso	  all’indebitamento	  per	  il	  finanziamento	  
degli	  inves9men9;	  
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Sezione	  opera6va:	  	  
contenu6	  informa6vi	  minimali	  	  

	  
	  	  
Per	   la	   parte	   “spesa”	   da	   una	   redazione	   per	  programmi	   all’interno	  
delle	   missioni,	   con	   indicazione	   delle	   finalità	   che	   si	   intendono	  
conseguire,	  della	  mo6vazione	  delle	  scelte	  di	   indirizzo	  effeGuate	  e	  
delle	  risorse	  umane	  e	  strumentali	  ad	  esse	  des9nate;	  
-‐	   dall’analisi	   e	   valutazione	   degli	   impegni	   pluriennali	   di	   spesa	   già	  
assun9;	  
-‐	   dalla	   valutazione	   sulla	   situazione	   economico-‐finanziaria	   degli	  
organismi	  ges6onali	  esterni;	  
-‐	  dalla	  programmazione	  dei	  lavori	  pubblici	  svolta	  in	  conformità	  ad	  
un	  programma	  triennale	  e	  ai	  suoi	  aggiornamen9	  annuali;	  
-‐	   dalla	   programmazione	   del	   fabbisogno	   di	   personale	   a	   livello	  
triennale	  e	  annuale;	  
-‐	  dal	  piano	  delle	  alienazioni	  e	  valorizzazioni	  dei	  beni	  patrimoniali.	  
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Sezione	  opera6va:	  	  
la	  previsione	  delle	  entrate	  e	  delle	  spese	  

Parte	  Entrata	  
	  

1)  Analisi	  risorse	  umane,	  
finanziarie	  e	  
strumentali	  
disponibili	  

2)  Valutazione	  generale	  
dei	  mezzi	  finanziari	  e	  
individuazione	  delle	  
fon6	  di	  
finanziamento	  

3)  Indirizzi	  in	  materia	  di	  
tribu6	  e	  tariffe	  dei	  
servizi	  

4)  Indirizzi	  sul	  ricorso	  al	  
debito	  

Parte	  Spesa	  
	  

1)  Descrizione	  dei	  
programmi	  di	  spesa	  
con	  indicazione	  
delle	  finalità	  da	  
perseguire,	  la	  
mo6vazione	  delle	  
scelte	  e	  le	  risorse	  
dedicate;	  

2)  Valutazione	  degli	  
impegni	  pluriennali	  
di	  spesa	  già	  assun6;	  

3)  Situazione	  
economico-‐
finanziaria	  degli	  
organismi	  ges6onali	  
esterni	  

ANALISI	  
OPERATIVA	  

SeO	  
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Ar6colazione	  della	  SeO:	  Parte	  I	  
•  Vi	   sono	   descriGe	   le	   mo6vazioni	   delle	   scelte	   programma9che	  

effeGuate,	   sia	   con	   riferimento	   all’ente	   che	   al	   gruppo	  
amministrazione	   pubblica,	   e	   defini9,	   per	   tuGo	   il	   periodo	   di	  
riferimento	   del	   DUP,	   i	   singoli	   programmi	   da	   realizzare	   ed	   i	  
rela9vi	  obieGvi	  annuali;	  

•  Nella	   Parte	   1	   sono	   individua9,	   per	   ogni	   singola	   missione	   e	  
coerentemente	   agli	   indirizzi	   strategici	   contenu9	   nella	   SeS,	   i	  
programmi	   opera6vi	   che	   l’ente	   intende	   realizzare	   nell’arco	  
pluriennale	  di	   riferimento	  della	   SeO	  del	  DUP.	  Al	  pari	   di	   quanto	  
avrebbe	   dovuto	   trovare	   ampio	   deGaglio	   informa9vo	   nella	  
sezione	   III	   della	   relazione	   previsionale	   e	   programma9ca,	   la	  
definizione	   degli	   obieGvi	   dei	   programmi	   che	   l’ente	   intende	  
realizzare	   deve	   ovviamente	   avvenire	   in	  modo	   coerente	   con	   gli	  
obieBvi	  strategici	  defini9	  nella	  SeS.	   77	  Luca	  Mazzara@	  
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Ar6colazione	  della	  SeO:	  Parte	  I	  
•  Per	   ogni	  programma	   devono	   essere	   definite	   le	  finalità	   e	   gli	  

obieGvi	  annuali	  e	  pluriennali	  che	  si	  intendono	  perseguire,	  la	  
mo6vazione	   delle	   scelte	   effeGuate	   ed	   individuate	   le	   risorse	  
finanziarie,	  umane	  e	  strumentali	  ad	  esso	  des9nate.	  	  

•  Gli	  obieBvi	  individua9	  per	  ogni	  programma	  rappresentano	  la	  
declinazione	   annuale	   e	   pluriennale	   degli	   obieBvi	   strategici	  
contenu9	  nella	   SeS	   e	   cos9tuiscono	   indirizzo	   vincolante	   per	   i	  
successivi	   aB	   di	   programmazione,	   in	   applicazione	   del	  
principio	  della	  coerenza	  tra	  i	  documen9	  di	  programmazione.	  

•  L’individuazione	  delle	  finalità	  e	  la	  fissazione	  degli	  obieBvi	  per	  
i	   programmi	   deve	   “guidare”,	   negli	   altri	   strumen9	   di	  
programmazione,	   l’individuazione	   dei	   progeG	   strumentali	  
alla	  loro	  realizzazione	  e	  l’affidamento	  di	  obieGvi	  e	  risorse	  ai	  
responsabili	  dei	  servizi.	   78	  Luca	  Mazzara@	  

Il	  monitoraggio	  annuale	  	  
della	  dinamica	  degli	  obieGvi	  

•  Gli	  obieBvi	  dei	  programmi	  devono	  essere	  controlla9	  annualmente	  
a	   fine	   di	   verificarne	   il	   grado	   di	   raggiungimento	   e,	   laddove	  
necessario,	  modifica9,	  dandone	  adeguata	  gius9ficazione,	  per	  dare	  
una	   rappresentazione	   veri6era	   e	   corre8a	   dei	   futuri	   andamen9	  
dell’ente	  e	  del	  processo	  di	  formulazione	  dei	  programmi	  all’interno	  
delle	  missioni.	  	  

•  L’individuazione	   degli	   obieBvi	   dei	   programmi	   deve	   essere	  
compiuta	   sulla	  base	  dell’aGenta	  analisi	  delle	   condizioni	  opera9ve	  
esisten9	   e	   prospeBche	   dell’ente	   nell’arco	   temporale	   di	  
riferimento	  del	  DUP.	  	  

•  In	  ogni	  caso	  il	  programma	  è	  il	  cardine	  della	  programmazione	  e,	  di	  
conseguenza,	   il	   contenuto	   dei	   programmi	   deve	   esprimere	   il	  
momento	  chiave	  della	  predisposizione	  del	  bilancio	  finalizzato	  alla	  
ges9one	  delle	  funzioni	  fondamentali	  dell’ente.	   79	  Luca	  Mazzara@	  
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Il	  ruolo	  cruciale	  del	  programma	  	  
	  

•  Il	   programma	   cos9tuisce	   di	   faGo	   l’elemento	   fondamentale	  
della	   struGura	   del	   sistema	   di	   bilancio	   e	   il	   perno	   intorno	   al	  
quale	  definire	  i	  rappor9	  tra	  organi	  di	  governo,	  e	  tra	  ques9	  e	  la	  
stru8ura	   organizza6va	   e	   delle	   responsabilità	   di	   ges6one	  
dell’ente,	   nonché	   per	   la	   correGa	   informazione	   sui	   contenu9	  
effeBvi	   delle	   scelte	   dell’amministrazione	   agli	   u9lizzatori	   del	  
sistema	   di	   bilancio.	   Nella	   costruzione,	   formulazione	   e	  
approvazione	  dei	  programmi	  si	  svolge	   l’aBvità	  di	  definizione	  
delle	   scelte	   “poli9che”	   che	   è	   propria	   del	   massimo	   organo	  
eleBvo	   preposto	   all’indirizzo	   e	   al	   controllo.	   Si	   devono	  
esprimere	   con	   chiarezza	   le	   decisioni	   poli6che	   che	  
caraGerizzano	   l’ente	   e	   l’impa8o	   economico,	   finanziario	   e	  
sociale	  che	  avranno.	  
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Il	  ruolo	  cruciale	  del	  programma	  	  
	  

•  I	  programmi	   	  devono	  essere	  anali9camente	  defini9	   in	  modo	  
da	   cos9tuire	   la	  base	   sulla	  quale	   implementare	   il	   processo	  di	  
definizione	   degli	   indirizzi	   e	   delle	   scelte	   che	   deve,	  
successivamente,	   portare,	   tramite	   la	   predisposizione	   e	  
l’approvazione	  del	  PEG,	   all’affidamento	  di	  obieGvi	   e	   risorse	  
ai	  responsabili	  dei	  servizi.	  
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Il	  ruolo	  cruciale	  del	  programma	  	  
	  

•  Va	   rilevato	   come	   rispeGo	   alla	   precedente	   legislazione	   i	  
programmi	  (prima	  definibile	  in	  modo	  autonomo	  da	  ciascun	  ente)	  
ora	   sono	   determina9	   a	   livello	   nazionale	   mediante	   la	   nuova	  
classificazione	  della	  spesa.	  	  

•  AGraverso	   la	  previsione	  delle	  missioni	   (23	   in	  totale,	  ar9colate	   in	  
20	   missioni	   funzionali	   più	   quelle	   rela9ve	   rispeBvamente	   al	  
Debito	   pubblico,	   An9cipazioni	   bancarie	   e	   ai	   Servizi	   per	   conto	  
terzi)	   ora	   il	   programma	   viene	   inteso	   come	   un	   aggregato	  
omogeneo	   di	   aPvità:	   se	   da	   un	   lato	   viene	   meno	   l’autonomia	  
prima	  demandata	  agli	  en9	  con	  la	  nuova	  contabilità	  si	  garan9rà	  la	  
piena	  confrontabilità	  dei	  documen9.	  	  

•  La	  struGura	  della	  programmazione	  e	  quella	  del	  bilancio	  ora	  sono	  
del	   tuGo	   iden9che.	  Vi	   sono	  complessivamente	  n.	  99	  programmi	  
coinciden9	  con	  la	  struGura	  anali9ca	  di	  bilancio.	  
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SeO:	  Parte	  Entrata	  

La	  Sezione	  opera9va	  del	  DUP	  comprende,	  per	   la	  parte	  entrata,	  
una	   valutazione	   generale	   sui	  mezzi	   finanziari,	   individuando	   le	  
fon6	   di	   finanziamento	   ed	   evidenziando	   l’andamento	   storico	  
degli	  stessi	  ed	  i	  rela9vi	  vincoli.	  
	  
E’	   altresì	   comprensiva	   della	   formulazione	   degli	   indirizzi	   in	  
materia	   di	   tribu6	   e	   di	   tariffe	   dei	   servizi,	   quale	   espressione	  
dell’autonomia	   imposi9va	  e	  finanziaria	  dell’ente	   in	  connessione	  
con	  i	  servizi	  resi	  e	  con	  i	  rela9vi	  obieGvi	  di	  servizio.	  
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Valutazione	  dei	  servizi	  finanziari	  

Allorché	   si	   ritenga	   finanziariamente	   necessario	   ai	   fini	   della	  
realizzazione	   dei	   programmi	   all’interno	   delle	   missioni	   occorre	  
effeGuare	   un’accurata	   “valutazione”,	   e	   pertanto	   i	   mezzi	  
finanziari	  dovranno	  essere	  rispeBvamente:	  	  
-‐	  individua9	  quanto	  a	  6pologia;	  	  
-‐	  quan9fica9	  in	  relazione	  al	  singolo	  cespite;	  	  
-‐	  descriB	  in	  rapporto	  alle	  rispeBve	  cara8eris6che;	  	  
-‐	  misura9	  in	  termini	  di	  geGto	  finanziario.	  	  
Contestualmente	   devono	   essere	   individuate	   le	   forme	   di	  
finanziamento,	   avuto	   riguardo	   alla	   natura	   dei	   cespi6,	   sia	   se	  
corren6	  (ricorren9	  e	  ripe99vi)	  ovvero	  straordinari.	  
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Valutazione	  rela6va	  all’indebitamento	  

•  Il	   documento	  deve	  comprendere	   la	   valutazione	  e	  gli	   indirizzi	  
sul	   ricorso	   all’indebitamento	   per	   il	   finanziamento	   degli	  
inves6men6,	   sulla	   capacità	   di	   indebitamento	   e	   sopraGuGo	  
sulla	   rela9va	   sostenibilità	   in	   termini	  di	   equilibri	  di	  bilancio	  e	  
sulla	  compa9bilità	  con	  i	  vincoli	  di	  finanza	  pubblica.	  Par9colare	  
aGenzione	  deve	  essere	  posta	  sulla	  compa9bilità	  con	   i	  vincoli	  
del	   pa8o	   di	   stabilità	   interno,	   anche	   in	   termini	   di	   flussi	   di	  
cassa.	  

•  Par9colare	   aGenzione	   va	   posta	   alle	   nuove	   forme	   di	  
indebitamento,	   che	   vanno	   aGentamente	   valutate	   nella	   loro	  
portata	  e	  nei	  riflessi	  che	  provocano	  nella	  ges9one	  dell’anno	  in	  
corso	  ed	  in	  quelle	  degli	  anni	  successivi.	  	  
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La	  valutazione	  rela6va	  all’indebitamento	  	  

Determinazione	  incidenza	  interessi	  passivi	  sulle	  entrate	  corren6	  ex	  art-‐204	  Tuel	  

Una	   volta	   s9mata	   la	   suddeGa	   dinamica,	   sarà	   conseguentemente	   agevole	   per	   l’ente	  
determinare	   l’impa8o	   sul	   bilancio	   triennale	   in	   termini	   sia	   di	   oneri	   finanziari	   che	   di	  
quote	  capitale	  da	  rimborsare.	  
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Le	  analisi	  delle	  condizioni	  opera6ve	  
interne	  all’ente	  

L’analisi	  delle	   condizioni	  opera9ve	  dell’ente	   cos9tuisce	   il	   punto	  
di	  partenza	  della	  aBvità	  di	  programmazione	  opera9va	  dell’ente	  
e	   deve	   essere	   realizzata	   con	   riferimento	   almeno	   ai	   seguen9	  
aspeB:	  
•  le	  risorse	  umane,	  finanziarie	  e	  strumentali	  disponibili	  nonché	  

le	  caraGeris9che	  dei	  servizi	  dell’ente;	  	  
•  i	   bisogni	   per	   ciascun	   programma	   all’interno	   delle	   missioni,	  

con	  par9colare	  riferimento	  ai	  servizi	  fondamentali;	  
•  gli	   orientamen9	   circa	   i	   contenu9	   degli	  obieGvi	   del	   Pa8o	   di	  

Stabilità	   interno	   da	   perseguire	   ai	   sensi	   della	   norma9va	   in	  
materia	  e	  le	  rela9ve	  disposizioni	  per	  i	  propri	  en6	  strumentali	  
e	  società	  controllate	  e	  partecipate;	  
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SeO:	  	  Parte	  Spesa	  

Occorre	  realizzare	  rispeBvamente:	  
	  
•  l’analisi	  degli	  impegni	  pluriennali	  di	  spesa	  già	  assun9;	  
•  la	   descrizione	   e	   l’analisi	   della	   situazione	   economico-‐

finanziaria	  degli	  organismi	  aziendali	  facen9	  parte	  del	  gruppo	  
amministrazione	   pubblica	   e	   degli	   effeB	   della	   stessa	   sugli	  
equilibri	  annuali	  e	  pluriennali	  del	  bilancio;	  

•  l’indicazione	  anche	  gli	  obieBvi	   che	   si	   intendono	   raggiungere	  
tramite	   gli	   organismi	   ges6onali	   esterni,	   sia	   in	   termini	   di	  
bilancio	  sia	  in	  termini	  di	  efficienza,	  efficacia	  ed	  economicità.	  
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Uno	  sguardo	  speciale	  al	  comportamento	  
degli	  organismi	  ges6onali	  esterni	  

•  Anche	   con	   riferimento	   alle	   aBvità	   organizza9ve	   e	   ges9onali	  
demandate	  alle	  aziende	  ed	  agli	  en9	  partecipa9,	  è	  necessario	  
dimostrare	   i	   rappor9	   tra	   gli	   obieBvi	   affida9	   con	   gli	   obieBvi	  
strategici,	   le	   missioni	   e	   i	   programmi	   dell’Ente,	   proprio	   per	  
dare	  evidenza	  allo	  streGo	  legame	  che	  intercorre	  fra	  le	  aGvità	  
e	   gli	   obieBvi	   delle	   partecipate	   e	   le	   poli6che	   e	   gli	   obieGvi	  
persegui6	  dall’Ente.	  
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Gli	  obieGvi	  di	  servizio	  e	  ges6onali	  2014	  delle	  società	  
partecipate	  “incluse”	  nel	  perimetro	  di	  applicazione	  del	  sistema	  
dei	  controlli	  ex	  Dl.	  N.174/2012	  conver6to	  in	  Legge	  n.213/2013	  
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Spese	  corren6	  consolidate	  	  
e	  di	  sviluppo	  

•  Cos9tuisce	   priorità	   il	   finanziamento	   delle	   spese	   corren6	  
consolidate,	   riferite	   cioè	   ai	   servizi	   essenziali	   e	   stru8urali,	   al	  
mantenimento	  del	  patrimonio	  e	  dei	  servizi	  ritenu9	  necessari.	  

	  	  
•  La	   parte	   rimanente	   (e	   nel	   corso	   degli	   ul9mi	   anni	   purtroppo	  

diventata	  “residuale”)	  può	  quindi	  essere	  des9nata	  alla	  spesa	  
di	   sviluppo,	   intesa	   quale	   quota	   di	   risorse	   aggiun9ve	   che	   si	  
intende	  des9nare	  al	  potenziamento	  quali-‐quan9ta9vo	  di	  una	  
certa	  aBvità,	  o	  alla	  creazione	  di	  un	  nuovo	  servizio.	  
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Spese	  di	  inves6mento	  

•  In	   relazione	   alla	   previsione	   di	   spese	   di	   inves9mento	   e	   rela9ve	  
fon9	   di	   finanziamento,	   occorre	   valutare	   la	   sostenibilità	   negli	  
esercizi	  futuri	  in	  termini	  di	  spese	  indo8e.	  

•  Impegni	  pluriennali	  di	  spesa:	  per	  ogni	  programma	  deve	  essere	  
effeGuata	   l’analisi	   e	   la	   valutazione	  degli	   impegni	   pluriennali	   di	  
spesa	   già	   assun9	   a	   valere	   sugli	   anni	   finanziari	   a	   cui	   la	   SeO	   si	  
riferisce	  e	  delle	  maggiori	  spese	  previste	  e	  derivan9	  dai	  progeB	  
già	  approva9	  per	  interven9	  di	  inves9mento.	  

•  Fondo	   pluriennale	   vincolato:	   occorre	   effeGuare	   un’aGenta	  
analisi	   sia	   per	   la	   parte	   corrente,	   che	   per	   quanto	   aBene	   gli	  
interven9	   in	   conto	   capitale,	   non	   solo	   dal	   punto	   di	   vista	  
contabile,	  ma	  anche	  al	  fine	  di	   valutare	   tempi	  e	  modalità	   della	  
r e a l i z z a z i o n e	   d e i	   p r o g r amm i	   e	   d e g l i	   ob i eGv i	  
dell’amministrazione.	  
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•  Con9ene	   la	   programmazione	   de8agliata,	   rela9vamente	  
all’arco	   temporale	   di	   riferimento	   del	   DUP,	   delle	   opere	  
pubbliche,	   del	   fabbisogno	   di	   personale	   e	   delle	   alienazioni	   e	  
valorizzazioni	  del	  patrimonio.	  	  

•  Comprende	   la	   programmazione	   in	   materia	   di	   lavori	   pubblici,	  
personale	   e	   patrimonio.	   La	   realizzazione	   dei	   lavori	   pubblici	  
degli	   en9	   locali	   deve	   essere	   svolta	   in	   conformità	   ad	   un	  
programma	  triennale	  e	  ai	  suoi	  aggiornamen6	  annuali	  che	  sono	  
ricompresi	  nella	  SeO	  del	  DUP.	  	  

•  I	  lavori	  da	  realizzare	  nel	  primo	  anno	  del	  triennio	  sono	  compresi	  
nell’elenco	  annuale	  che	  cos9tuisce	   il	  documento	  di	  previsione	  
per	   gli	   inves9men9	   in	   lavori	   pubblici	   e	   il	   loro	   finanziamento.	  
Ogni	  ente	   locale	  deve	  analizzare,	   iden9ficare	  e	  quan9ficare	  gli	  
interven9	  e	  le	  risorse	  reperibili	  per	  il	  loro	  finanziamento.	  

	  	  

Ar6colazione	  della	  SeO:	  Parte	  II	  
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Programmazione	  triennale:	  	  
contenu6	  informa6vi	  

Il	  programma	  deve	  in	  ogni	  modo	  rispeBvamente	  indicare:	  	  
•  le	  priorità	  e	  le	  azioni	  da	  intraprendere	  come	  richiesto	  dalla	  Legge;	  	  
•  la	   s9ma	   dei	   tempi	   e	   la	   durata	   degli	   adempimen6	   amministra6vi	   di	  

realizzazione	  delle	  opere	  e	  del	  collaudo;	  
•  la	   s6ma	   dei	   fabbisogni	   espressi	   in	   termini	   sia	   di	   competenza	   che	   di	  

cassa,	   al	   fine	   del	   rela9vo	   finanziamento	   in	   coerenza	   con	   i	   vincoli	   di	  
finanza	  pubblica.	  

•  Ai	   fini	   della	   programmazione	   dei	   lavori	   pubblici	   si	   dovrà	   fare	  
necessariamente	   riferimento	   al	   “Fondo	   pluriennale	   vincolato”	   come	  
saldo	   finanziario,	   cos9tuito	   da	   risorse	   già	   accertate	   des9nate	   al	  
finanziamento	   di	   obbligazioni	   passive	   dell’ente	   già	   impegnate,	   ma	  
esigibili	  in	  esercizi	  successivi	  a	  quello	  in	  cui	  è	  accertata	  l’entrata.	  
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La	  programmazione	  	  
del	  fabbisogno	  di	  personale	  

Gli	  organi	  di	  ver9ce	  degli	  en9	  sono	  tenu9	  ad	  norma9vamente	  ad	  
approvare	   la	   programmazione	   del	   fabbisogno	   di	   personale	   in	  
modo	   tale	   da	   assicurare	   le	   esigenze	   di	   funzionalità	   e	   di	  
oGmizzazione	   delle	   risorse	   per	   il	   miglior	   funzionamento	   dei	  
servizi	   compa9bilmente	   con	   le	   disponibilità	   finanziarie	   e	   i	  
vincoli	  di	  finanza	  pubblica.	  	  
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La	  ges6one	  e	  valorizzazione	  del	  
patrimonio	  immobiliare	  

•  Al	   fine	   di	   procedere	   al	   riordino,	   ges9one	   e	   valorizzazione	   del	   proprio	  
patrimonio	   immobiliare	   l’ente,	   con	   apposita	   delibera	   dell’organo	   di	  
governo	   individua,	   redigendo	   apposito	   elenco,	   i	   singoli	   immobili	   di	  
proprietà	   dell’ente.	   Tra	   ques9	   devono	   essere	   individua9	   quelli	   “non	  
strumentali”	   all’esercizio	   delle	   proprie	   funzioni	   is9tuzionali	   e	   quelli	  
“susceGbili	  di	  valorizzazione”	  ovvero	  di	  dismissione.	  	  

•  Sulla	   base	   delle	   informazioni	   contenute	   nell’elenco	   deve	   essere	  
predisposto	  (una	  volta	  terminata	  la	  preven9va	  aBvità	  di	  ricognizione	  degli	  
immobili)	   il	   “Piano	  delle	   alienazioni	   e	   valorizzazioni	   patrimoniali”	   quale	  
parte	  integrante	  del	  DUP.	  	  	  

•  L’iscrizione	   degli	   immobili	   nel	   suddeGo	   piano	   determina	   una	   serie	   di	  
“effeB”	   di	   natura	   giuridico-‐	   amministra9va	   previs9	   e	   disciplina9	   dalla	  
Legge.	  	  
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Altri	  strumen6	  di	  programmazione	  
•  Nel	   DUP	   dovranno	   essere	   inseri9	   tuB	   quegli	   ulteriori	   strumen9	   di	  

programmazione	   rela9vi	  all’aBvità	   is9tuzionale	  dell’ente	  di	   cui	   il	   Legislatore	  
potrà	   prevedere	   la	   redazione	   ed	   approvazione,	   quali	   ad	   esempio	   alla	  
possibilità	   di	   redigere	   piani	   triennali	   di	   razionalizzazione	   e	   riqualificazione	  
della	  spesa	  di	  cui	  all’art.	  16,	  co.	  4,	  del	  D.L.	  98/2011	  -‐	  	  L.	  111/2011.	  

	  
•  Da	  ul9mo,	  al	  fine	  di	  rendere	  maggiormente	  impaGante	  la	  nuova	  struGura	  ed	  

ar9colazione	  del	   documento	  unico	  di	   programmazione,	   è	   stato	  previsto	   che	  
ogni	   Amministrazione	   non	   potrà	   procedere	   con	   qualunque	   modalità	   di	  
deliberazione	   che	   non	   risul6no	   coeren6	   con	   il	   documento	   unico	   di	  
programmazione.	  	  

•  In	   tal	   senso	   speGa	   al	   regolamento	   di	   contabilità	   la	   disciplina	   dei	   casi	   di	  
“inammissibilità”	   e	   di	   “improcedibilità”	   per	   le	   deliberazioni	   di	   consiglio	   e	   di	  
giunta	  che	  non	  sono	  coeren9	  con	  le	  previsioni	  e	  i	  contenu9	  programma9ci	  del	  
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La	  valutazione	  della	  coerenza	  del	  DUP	  

In	   funzione	   delle	   linee	   programma9che	   di	   mandato	   e	   degli	  
indirizzi	   strategici	   approva9	   originariamente	   dal	   Consiglio	  
comunale	   su	   elaborazione	   proposi9va	   della	   Giunta,	   al	   termine	  
del	  mandato,	  l’amministrazione	  rende	  conto	  del	  proprio	  operato	  
aGraverso	   la	   relazione	   di	   fine	   mandato	   di	   cui	   all’art.	   4	   del	  
decreto	   legisla9vo	  6	   seGembre	  2011,	  n.	  149:	   in	  essa	  vi	  devono	  
comprese	  	  la	  dichiarazione	  cer6ficata	  delle	  inizia6ve	  intraprese,	  
dell’aGvità	   amministra6va	   e	   norma6va	   e	   dei	   risulta6	   riferibili	  
alla	   programmazione	   strategica	   e	   opera6va	   dell’ente	   e	   di	  
bilancio	  durante	  il	  mandato.	  
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La	  valutazione	  della	  coerenza	  del	  DUP	  
•  Dovendo	  fornire	  ampia	  comunicazione	  esterna	  a	  tale	  documento,	  

si	  ri9ene	  che	  tale	  relazione	  debba	  essere	  constantemente	  riferita	  
ai	  contenu9	  del	  DUP	  originariamente	  approvato	  e	  poi	  aggiornato	  
negli	  anni,	  cos9tuendo	  pertanto	  una	  prima	  ed	  immediata	  fonte	  di	  
analisi	  di	  quanto	  realizzato	  da	  una	  data	  amministrazione	  durante	  
lo	  svolgimento	  del	  proprio	  mandato.	  	  

•  E’	   evidente	   che	   un’analisi	   maggiormente	   ampia	   in	   termini	   di	  
contenu9	  e	  di	  riflessioni	  debba	  poi	  trovare	   legiBmo	  spazio	  negli	  
apposite	   documen9	   di	   rendicontazione	   sociale	   (preferibilmente	   da	  
aggiornarsi	   con	   cadenza	   annuali)	   da	   pubblicarsi	   anche	   nella	   sezione	  
“Amministrazione	   Trasparente”	   nell’ambito	   del	   sito	   web	  
is9tuzionale.	  	  
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Impa8o	  	  
quali-‐quan6ta6vo	  
delle	  decisioni	  	  

poli6che	  e	  delle	  operazioni	  	  
ges6onali	  

sull’esercizio	  	  
finanziario	  	  
concluso	  	  

DOCUMENTO	  UNICO	  
DI	  PROGRAMMAZIOONE	  

(DUP)	  

BILANCIO	  ANNUALE	  
DI	  MANDATO	  (BAM)	  

La	  valutazione	  della	  coerenza	  tra	  le	  scelte	  
incluse	  nel	  DUP	  e	  i	  risulta6	  di	  mandato	  
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Per eventuali approfondimenti  
del tema trattato…. 
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Per	  ulteriori	  approfondimen6	  del	  tema	  

•  Corso	   di	   alta	   formazione	   universitaria	   in	  
Pianificazione	  e	  controllo	  strategico	  degli	  en6	  locali	  
(prima	   e	   unica	   esperienza	   in	   Italia,	   n.20	   seBmane	   di	   aula	   a	  
frequenza	  alterna	  venerdì	  e	  sabato;	  sede	  Campus	  Forlì)	  

•  hGp://www.mastercity.it/i-‐corsi-‐di-‐alta-‐formazione/	  
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Per	  eventuali	  contaG…	  
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	  P.zza	  della	  ViGoria	  n.15,	  47121	  Forlì	  (FC)	  
	  Tel.	  0543-‐374679	  (dir.)-‐374144(fax)-‐374152	  (segret.	  Master)	  
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