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Revisione delle norme di tutela e istituzione dell'amministrazione
autonoma dei beni culturali e ambientali

ONOREVOLISENATOR!.~ Sono ormai trascorsi
quasi trent'anni da quando il riconoscimento
della necessita di procedere a una radicale
riforma sia dell a normativa per la tutela dei
beni culturali e ambientali sia dell' Ammini~
strazione pubblica incaricata di assicurare tale
tutela e diventato uno dei temi ricorrenti nel
dibattito politico e culturale italiano.

Gia l'Assemblea costituente, del resto, aveva
posta proprio tra i principi fondamentali della
nuova Costituzione ~ nel secondo comma
dell'articolo 9 ~ l'impegno per la Repubblica
di tutelare «il paesaggio e il patrimonio storico
e artistico della Nazione»; e una simile formu~
lazione avrebbe dovuto comportare, sin da
allora, il rapido avvio di una con creta azione
riformatrice. Era infatti evidente, per chiun~
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que avesse una conoscenza anche superficiale
di questi problemi, che la solennita di quel
principio non trovava riscontro ne nella
precarieta delle strutture amministrative (nel~
Ie quali avevano operato e operavano, in
qualita di funzionari, non pochi studiosi ed
esperti di riconosciuto valore, ma che nel
complesso erano povere di personale, di
mezzi, di reale capacita di intervento) ne nella
mediocrita (che molto spesso diventava indif~
ferenza, in curia, colpevole negligenza) dell'ef~
fettiva azione di governo.

Ma negli anni del dopoguerra l'insensibilita
per questi temi fu pressoche totale nella classe
dirigente dell'epoca: e cio benche non man~
cassero Ie denunce, anche molto aspre, dello
stato di grave abbandono in cui si trovavano i

(Beni culturalt e ambientali)
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beni culturali. Basti ricordare, a testimonianza
di tali denunce, quella autorevolissima di uno
studioso quale Ranuccio Bianchi Bandinelli,
che era stato chiamato nel1945 dal Governo di
unita antifascita a ricoprire l'incarico di diret-
tore generale delle antichita e belle arti; ma
che si vide costretto due anni dopo a presenta-
re Ie dimissioni a causa dell'assoluta indiffe-
renza dimostrata per i problemi di questo
settore ~ con l'argomento che essi interessava-
no solo un numero molto limitato di elettori ~

dal Ministro demo cristiano dell'epoca (1).

L'avvio del dibattito sulla riforma e la Commis-
sione Franceschini

Solo agli inizi degli anni sessanta, in un
mutato clima politico e culturale e quando
anche altri temi riguardanti Ie strutture civili e
sociali si imposero con pili forza all'attenzione
dell'opinione pubblica (come la scuola, la
ricerca scientifica, la sanita, l'urbanistica, il
sistema previdenziale e assistenziale, eccete-
ra), la questione dei beni culturali entro
ufficialmente a far parte dell'agenda delle
«riforme da fare»; e comincio ad essere
ricordata nei programmi di Governo. Nel
1964, anzi, la riforma sembro ormai imminen-
te: il Parlamento decise infatti all'unanimita di
dar vita ad una commissione di indagine
formata da parlamentari e da esperti (rimasta
nota come «Commissione Franceschini», dal
nome del deputato democristiano che ne fu il
presidente), con l'incarico di studiare la situa-
zione del nostro patrimonio storico-artistico e
di formulare proposte sia per un nuovo
ordinamento sia per una revisione delle leggi
di tutela. La Commissione svolse con diligenza
i compiti ad essa affidati, concluse entro due
anni i suoi lavori e consegno al Parlamento
alcuni densi volumi di analisi, di documenta-
zione e di proposte. E con amarezza che si

deve oggi constatare che fra Ie indicazioni
contenute nelle conclusioni e raccomandazio-
ni finali ve ne sono alcune che potrebbero oggi

(1) 11re50nconto d1 que5ta vicenda 51puo leggere in:
Ranuccio Bianchi Bandinelli, «AA.BB.AA. e BC.», Ban,
De Donato, 1974, pagine 13 e 24.

essere riproposte (ma nel frattempo tanta
parte del patrimonio culturale del Paese e
stato distrutto, deturpato, compromesso) quasi
nell'identica formulazione: come quelle relati-
ve all'urgenza della difesa ambientale (in
particolare per i centri storici, i fiumi, Ie coste)
o alla priorita da assegnare alla catalogazione
dei beni culturali; oppure quella riguardante
l'ipotesi ~ che e al centro, sia pure con diversa

articolazione, del disegno di legge che qui
presentiamo ~ della costituzione non di una

struttura ministeriale, ma di un'Amministra-
zione autonoma dei beni culturali e am-
bientali.

Non e comunque questa la sede nella quale
riaprire la discussione (che fu assai viva, in
quegli anni, negli ambienti scientifici interes-
sati) su cio che di valido 0 di menD valido era
contenuto nelle conclusioni dell'indagine par-
lamentare. Si deve notare, invece, che, quando
la Commissione Franceschini terminava la sua
attivita, i propositi riformatori della coalizione
di centro-sinistra si erano gia sostanzialmente
esauriti. COSt, al pari della riforma dell a scuola
secondaria 0 dell'universita, dell'urbanistica 0
della ricerca scientifica, anche quella dei beni
culturali ando presto a finire nel «libro dei
sogni». Le proposte dell a commissione di
indagine rimasero percio senza seguito. E solo
per dovere di cronaca occorre ricordare che
in sede ministeriale furono costituite due
successive commissioni (entrambe chiamate
«Commissioni Papaldo» dal nome del funzio-
nario che Ie presiedeva), che prepararono ~

nello stile del pili assoluto grigiore burocratico
e lasciando ovviamente cadere gli aspetti pili
innovativi delle proposte della Commissione
parlamentare ~ due bozze di disegno di legge,

che pero non giunsero mai ne all'esame del
Consiglio dei ministri ne al confronto tra Ie
forze politiche, COSt che alla fine furono
sepolte nei cassetti del Ministero.

La nascita delle Regioni

Nel 1970, con la costituzione delle Regioni a
statuto ordinario, la situazione sub! un primo
cambiamento. Cio soprattutto per due motivi.
11primo motivo era la necessita di avviare un
processo di redistribuzione di funzioni e
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competenze: l'articolo 117 della Costituzione,
infatti, riconosceva aIle Regioni come compe~
tenza primaria materie che direttamente (i
musei e Ie biblioteche di enti locali) 0
indirettamente (l'urbanistica, l'agricoltura e
foreste) occupano uno spazio fondamentale in
una politica dei beni culturali. II secondo
motivo era che con la nascita delle Regioni
entrava sulla scena un soggetto politico che
poteva aspirare a rappresentare (almeno nel
caso delle Regioni meglio amministrate e con
maggiore tradizione di impegno in questo
campo) l'interesse delle popolazioni e degli
studiosi per una pili attiva azione di difesa e
valorizzazione del patrimonio storieo e artisti~
co. E infatti proprio negli anni di avvio
dell'esperienza regionalistica ~ che furono
anche anni di forte sviluppo del movimento
per Ie autonomie e per una pili consapevole
partecipazione democratica ~ furono promos~
se da alcune Regioni iniziative di grande
significato: come la costituzione, in Emilia~
Romagna, dell'lstituto regionale per i beni
culturali (1), che ha svolto e viene tutt'ora
svolgendo un'attivita di gran de rilevanza, in
collaborazione sia con Ie soprintendenze sia
con gli enti locali; 0 come l'elaborazione ~ da
parte di una commissione nominata dalla
regione Toscana e della quale facevano parte
esperti e studiosi come Ranuccio Bianchi
Bandinelli, Eugenio Garin, Alberto Predieri,
Giovanni Previtali, Roberto Abbondanza, Ema~
nuele Casamassima, Salvatore D'Albergo, Italo
Insolera ~ di una proposta di riforma ispirata a
criteri di ampio decentramento.

Tale proposta (che e stata uno dei punti di
partenza anche dell'elaborazione dei progetti
legislativi predisposti dai gruppi comunisti
nelle scorse legislature) fu formalmente pre~
sentata al Parlamento nel 1973 dalla regione
Toscana; e fu fatta propria anche da altri
consigli regionali, che l'assunsero come piatta~
forma in vista dell'ulteriore trasferimento di
funzioni e competenze aIle Regioni previsto
dalla legge 221uglio 1975, n. 382. Quando pero
si giunse alla discussione del decreto del

(1) Un'ampla anahsl e documentazIOne sull'Istltuto

regionale per I bem culturali dell'Emiha~Romagna si
trova in: Andrea Emlliam, «Una pohtica dei bem
culturah», Emaudl, Tormo, 1974.

Presidente della Repubblica che dove va opera~
re tale ulteriore trasferimento (decreto 24
luglio 1977, n.616), il riemergere di forti
resistenze burocratiche e centralistiche im~
pedi, per quel che riguarda i beni culturali, il
raggiungimento di un accordo; e non fu
possibile trovare altro sbocco se non il rinvio a
una legge successiva, per la cui emanazione fu
fissata la scadenza del 31 dieembre 1979 (2).

La costituzione del nuovo Ministero

Nel frattempo, pero, il Governo aveva proce~
duto (col decreto~legge 14 dicembre 1974,
n.657, convertito, con modificazioni, nella
legge 29 gennaio 1975, n. 5, e poi col decreto
del Presidente della Repubblica 3 dicembre
1975, n. 805) all'istituzione del Ministero per i
beni culturali e ambientali, che ebbe come
primo titolare Giovanni Spadolini. Dando vita
al nuovo Ministero si cercava, da parte gover~
nativa, di supplire in qualche modo all'assenza
di un'azione riformatrice. In realta l'esperien~
za di questi anni ha dimostrato (confermando
la critica che noi comunisti formulammo sin
dal momento dell a discussione dell a legge
istitutiva) che non basta costituire un ministe~
ro apposito perche vi sia una politica efficace e
adeguata ai bisogni del settore. Anzi, per
diversi aspetti (anche se la dotazione finanzia~
ria e certamente cresciuta, ma per 10 pili
seguendo ~ come vedremo ~ la strada perversa
del potenziamento dell'intervento straordina~
rio a detrimento dell'azione costante e conti~
nuativa di manutenzione e di tutela) la situa~
zione e peggiorata. II nuovo Ministero non ha
infatti assunto in alcun modo una configura~
zione «atipica», essenzialmente «tecnico-scien~
tifica», come era negli enunciati e nelle
promesse di Spadolini; al contrario, in assenza
di una riforma, esso si e inevitabilmente

(2) L'arhcolo 48 del decreto del Presldente dell a

Repubbhca n. 616 del 1977 cosi ~ speclhcava: «Le
funzIOm ammmlstratlVe delle regIOni e degh enulocali
m ordme alla tutela e valonzzazione del patnmomo
stonco, librario, arUsUco, archeologico, monumentale,
paleo~etnologlco ed etno~antropologlco saran no stabl~
lite con la legge sulla tutela del bem culturah da
emanare entro II 31 dlcembre 1979».
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modellato secondo gli schemi tradizionali
della pubblica Amministrazione e ha percio
portato pili ad appesantire i controlli e i
diaframmi burocratici che a potenziare gli
strumenti tecnici e scientifici e Ie reali capaci~
ta di programmazione e di intervento. Inoltre,
la costituzione del Ministero non e neppure
servita ad assicurare una diversa considerazio~
ne nel quadro degli impegni complessivi del
Governo ~ a partire dalle scelte sull'uso delle
risorse 0 sull'organizzazione delle citta e del
territorio ~ per i problemi della tutela dei beni
culturali: al contrario tali problemi hanno
continuato ad essere nettamente sottovalutati
(a prescindere da qualche affermazione retori~
ca sulla «risorsa Italia» 0 sui «valore inestima~
bile» del nostro patrimonio di civilta) cosi
sotto il profilo politico e culturale come sotto
quello economico e finanziario.

Una conferma di questa persistente sottova~
lutazione e costituita dal fatto stesso che nel
momento dell'assegnazione dei compiti mini~
steriali per la formazione di un nuovo Governo
quello dei Beni culturali ed ambientali e stato
quasi sempre considerato come un ministero
residuale 0 marginale, da attribuire non in
base a criteri di autorevolezza 0 di competen~
za, ma come compensazione per quel partito 0
per questa 0 per quella corrente. Si e cosi
giunti a nomine di ministri per Ie quali, pili di
una volta, si e gridato allo scandalo. Ma
sarebbe forse ancor pili giusto gridare allo
scandalo per il fatto che, in quasi quindici
anni, il nuovo Ministero non e riuscito a
ottenere il varo di una sola legge di rilievo per
incrementare realmente la tutela dei beni
culturali e promuoverne la valorizzazione; e
non e riuscito a portare la dotazione ordinaria
di bilancio al di la di un livello irrisorio, che si
aggira ormai da anni tra 10 0,20 e 10 0,25 per
cento della spesa totale dello Stato.

Anche I'aumento dell'intervento straordina~
rio che si e verificato nel periodo pili recerite e
per 10 pili avvenuto per ragioni estranee ad
una rigorosa impostazione scientifica di politi~
ca della tutela (basta pensare ai famosi «itine~
rari turistico~culturali nel Mezzogiorno» 0 agli
ancor pili discussi «giacimenti culturali»); e ha
cosi portato non solo ad una dispersione di
mezzi finanziari che avrebbero potuto essere
molto pili razionalmente utilizzati (per esem~

pio se la dotazione per i «giacimenti culturali»
fosse stata fin dall'inizio indirizzata ad un'ope~
ra coerente e coordinata di censimento e di
catalogazione scientifica, come da parte dei
comunisti e di altre forze si era proposto), ma
ha avuto I'effetto ~ solo apparentemente
paradossale ~ di deprimere e depotenziare, in
molti casi, Ie effettive capacita di iniziativa
dell' Amministrazione preposta istituzional~
mente all'opera di tutela. II rovesciamento dei
rapporti tra intervento straordinario ed inter~
vento ordinario, anziche favorire una piu
incisiva programmazione e assicurare una
maggiore efficienza, ha in sostanza reso impos~
sibile ~ proprio perche nella motivazione
dell'intervento straordinario prevalevano, qua~
si sempre, ragioni esterne alIa logica della
tutela ~ I'elaborazione di un serio discorso di
programma e di chiare scelte prioritarie; e ha
prodotto un vero e proprio stravolgimento
della politic a dei beni culturali, che deve avere
come fondamento ~ per essere davvero pro~
duttiva ed efficace ~ non l'intervento eccezio~
nale, ma I'azione continua e costante di
conoscenza, manutenzione, valorizzazione (1).

Un bilancio sostanzialmente negativo

In conclusione, sono ormai trascorsi circa
quindici anni dall'istituzione del nuovo Mini~

(1) L'effetto stravolgente che la prevalenza dell'm~

tervento straordmario ha avuto e sta avendo sulla
pohtlca e sull'ammmlstrazIOne del bem culturah e
ambientali e stata pili volte denunciata, negh ultlml
tempi, nei documenti dell'Associazione dei funzionan
sClentlncl e tecnici che operano in questa ammmlstra~
ZIOne. E stato m partIcolare nlevato che le competenze
SClentIfiche e tecmche e Ie capacita di programmazio~
ne e dl mtervento dell'amministrazIOne vengono
ndotte e mortIficate nel momenta m cui essa e pnvata
delle nsorse e del meZZI pili elementari per provvedere
alla politica dl conservazione, agli mterventi dl manu~
tenzIOne e restauro, alla promozIOne della conoscenza;
e cio mentre sempre pili frequente dlventa il ncorso
alla conceSSIOne (e qumdlll trasfenmento al pnvatl dl
funZIOni eminentemente pubbhche) per l'esecuzione
delle opere dl maggIOr rilievo e lmpegno. Questa
politIca e tanto pili deletena m quanta nschIa dl
dlsperdere un patnmomo dl competenze, di conoscen-
ze, dl quahta tecmche e sClentinche di CUI per
tradlzIOne era particolarmente ncca ~ come documen-

tano I riconosClmentl mternazIOnali ~ l'ammmistrazIO~

ne ltaliana del bem culturah.
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stero per i beni culturali e ambientali e SOl)O
passati dieci anni dalla scadenza per il varo di
una nuova legge di settore indieata nel decreto
del Presidente della Repubblica n. 616 del
1977 ~ per non parlare del mezzo secolo che ci
separa dalla legge Bottai del 1939 (n. 1089),
che resta tuttora il testo normativo fondamen~
tale che disciplina la tutela del patrimonio
artistieo e culturale, e dei venticinque anni a
cui risale la ghl citata costituzione di una
Commissione parlamentare di indagine ~ sen~

za che si sia neppure avviata quell'azione
riformatriee di cui si discute da decenni e che
proprio l'esperienza negativa compiuta col
Ministero rende sempre pili indispensabile. E
bene aggiungere che non avere ancora posta
mana a questa riforma non significa soltanto
aver perso tempo e aver lasciato peggiorare la
situazione. Infatti anche nel campo dei beni
culturali e ambientali, come in altri campi, in
questi decenni Ie cose non sono restate ferme:
al contrario, so no avvenute modificazioni
profonde che ~ se certamente hanno prodotto
un accresciuto interesse per il patrimonio
culturale e hanno stimolato una pili acuta
sensibilita dell'opinione pubblica, crean do
cosi una condizione essenziale per 10 sviluppo
di una politiea riformatrice ~ hanno per<'>
anche aggravato molti problemi, hanno dato
luogo a fenomeni nuovi e di non facile
soluzione, e. soprattutto, hanno reso sempre
pili rapido un processo di degradazione che ha
cause molteplici e che ha determinato danni (e
situazioni di vera e propria devastazione) in
molti casi ormai irreparabili.

Non c'e certamente bisogno, a questo ri~
guardo, di ricordare episodi 0 citare esempi. Il
singolo episodio, per quanta grave (come, per
rieordare solo alcuni dei fatti di cui pili si e
parlato in questi ultimi mesi. il crollo della
torre campanaria di Pavia, il cedimento di una
parte del tetto di un edificio illustre come
l'Accademia di Firenze, l'allarme per il concer~
to dei Pink Floyd a Venezia, la den uncia dello
stato di degradazione di un recinto archeologi~
co tanto importante come quello degli scavi di
Pompei, eccetera), rischia sempre di dare solo
un'immagine parziale e molto riduttiva della
reale entita dei guasti che incombono 0 gia si
sono prodotti e dell'effettiva dimensione dei
problemi che si debbono affrontare.

L'intreccio tra vecchi e nuovi problemi

La vera e fondamentale questione sta nel
fatto che, con un'accelerazione che non ha
precedenti nella storia, si so no venuti intrec~
ciando negli ultimi decenni una serie di fattori
che rischiano di avere ~ e in larga parte hanno
gia avuto ~ conseguenze devastanti per il
patrimonio storieo e culturale. Ricordiamo
alcuni (almeno i principali) tra tali fattori:

l'uso speculativo e di rapina delle citta, del
suolo urbano, del territorio che ha gia portato
e minaccia ogni giorno di portare, in assenza
di una rigorosa disciplina urbanistica e di una
razionale programmazione dei rapporti tra
sviluppo e ambiente, a distruzioni irreparabili
e senza possibilita di recupero non solo di
singole testimonianze del passato (anche di
note vole valore artistico), ma di gran parte del
paesaggio e delle coste italiane. di zone estese
o comunque di aspetti qual~ficanti dei centri
storici. di interi complessi monumentali 0 am~
bientali;

il degrado che condizioni ambientali ca~
ratterizzate cia un alto tasso di inquinamento
dell'aria e delle acque, dalla congestione del
traffico non solo nelle grandi citta, dalla
crescente cementificazione del suolo, produ~
cono su opere e monumenti che, dopo aver
resistito abbastanza bene all'usura dei secoli,
appaiono gia oggi irriconoscibili anche soltan~
to rispetto a venti 0 trent'anni ora sono;

l'impatto che 10 stesso sviluppo del turi~
smo di massa, sinora non adeguatamente
disciplinato e orientato, sta avendo su beni che
~ come i beni culturali ~ sono quasi sempre
per loro natura facilmente deperibili; impatto
che giunge a creare problemi di non facile
soluzione anche per grandi complessi museali
e per intere citta, come Venezia e Firenze;

la pressione che Ie nuove dimensioni
assunte dal mercato artistico esercitano (ben
al di la dei pur numerosi episodi di furti 0 di
esportazioni clandestine) nel senso di favorire
una massiccia dispersione del patrimonio
culturale italiano, dispersione che PUQ diven~
tare tanto pili grave qualora non si prendano
adeguate misure ~ innanzitutto estendendo il
censimento e la catalogazione ed escludendo
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l'equipal azione del bene cuIturale a merce ~

in vista della liberalizzazione dei mercati
europei alIa fine del 1992;

i moIteplici problemi che derivano dalla
stessa entita e vastita del patrimonio da
tutelare e dalle difficoIta ~ con la scarsa
dotazione di uomini, mezzi e finanziamenti
finora posti a disposizione ~ sia di provvedere
ordinatamente all'azione complessiva di cata~
logazione e di conservazione sia di stabilire,
d'aItra parte, ragionevoli criteri di priorita nel
program mare gli interventi di maggior rilievo.

AIle questioni di portata generale qui som~
mariamente indicate si aggiungono problemi
di carattere pili specifico e che sono tuttavia,
anch'essi, di non facile soluzione: come la
difficolta (che vale non solo per i musei 0 i
complessi monumentali, ma, in misura certa~
mente non minore, anche per Ie biblioteche e
gli archivi) di rispondere, con finanziamenti
che proporzionalmente sono rimasti quelli di
un tempo 0 addirittura sono diminuiti, da un
lato aIla domanda di un'utenza fortemente
accresciuta e daIl'altro all'esigenza di dotarsi
di strumenti moderni di informazione e catalo~
gazione; 0 la necessita di attrezzarsi di perso~
nale e strutture adeguati per tutelare categorie
di beni (si pensi ai musei scientifici) sinora
generalmente trascurati; 0 l'urgenza di adotta~
re strumenti legislativi (la legge n. 512 del 2
agosto 1982 e un primo passo in questa
direzione, ma e un passo ancora largamente
inadeguato) per soIlecitare un maggior inter~
vento dei privati a favore deIla tutela del
patrimonio culturale, assicurando al tempo
stesso aIle strutture pubbliche gli strumenti
per controIlare e orientare tale intervento; 0 la
crescente sofisticazione delle ricerche e della
strumentazione tecnologica che sono oggi
indispensabili per gli interventi di manutenzio~
ne, di restauro, di recupero di beni estrema~
mente delicati quali so no i beni cuIturali.

Un patrimonio di civilta in pericolo

E chiaro che, di fronte a questo insieme di
problemi, nessuno puo sottovalutare 0 consi~
derare con faciloneria l'entita, anche finanzi~
ria, dell'impegno che si richiede per una
politica dei beni culturali che sia all'altezza dei

nuovi compiti che oggi SI Impongono. Tanto
pili sono necessarie, percio, una razionale
programmazione degli interventi, una struttu~
ra amministrativa di sicura funzionalita ed
efficienza, la piena mobilitazione delle reali
disponibilita pubbliche e private, la massima
valorizzazione di capacita, competenze, spirito
di iniziativa. Si deve tuttavia valutare, al tempo
stesso, che quello dei beni culturali e ambien~
tali e un tipico caso in cui il danno di un
mancato 0 tardivo intervento rischia di essere
~ per la distruzione di risorse e per la
dispersione di ricchezza, materiale e immate~
riale, che determina ~ assai superiore al costa
che l'intervento comporta; e che occorre far
presto, se non si vuole che si giunga a un
punto di non ritorno nella distruzione di un
patrimonio di civilta cui sono strettamente
legate, per tanti aspetti, l'identita e la stessa
vitalita del nostro Paese.

II problema e in sostanza quello di invertire
un processo che ha condotto, nel corso di
questi anni, a tante conseguenze negative. A
questo fine e indispensabile una riforma che,
cosi suI piano normativo come suI piano degli
ordinamenti, della formazione, della strumen~
tazione scientifica e tecnica, sappia affrontare
in modo adeguato i problemi della conoscen~
za, della tutela, del recupero, della valorizza~
zione dei beni culturali, considerandoli pero
non settorialmente ma in collegamento con

.
una nuova politica delle citta, del territorio,
dell'ambiente. Ma perche una simile riforma
sia concretamente realizzabile e abbia piena
efficacia, e necessario che si affermi ~ e del
resto un'esigenza pili generale, per il bene del
Paese ~ una diversa visione dello sviluppo,
caratterizzata da sceIte di priorita differenti da
quelle che hanno dominato negli uItimi decen~
nL Non si puo infatti non sottolineare che
dietro l'incuria, la negligenza, la diffusa igno~
ranza dei problemi, 10 scarso impegno organiz~
zativo e finanziario, che troppo spesso hanno
caratterizzato la politic a dei beni-culturali, c'e
qualcosa di pili di un «ritardo» 0 di un «limite»
settoriale: c'e una linea di sviluppo della
societa italiana che, nell'impostazione della
politica governativa, ha costantemente attri~
buito un valore secondario ai problemi della
crescita culturale; e c'e l'incapacita della
tradizionale classe dirigente di intendere il
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ruolo che la cultura puo e deve avere come
«risorsa», anzi come fattore decisivo per un
autentico progresso umana e civile oltre che
economico. E da qui, invece, che occorre
partire, per una svolta radicale della politica in
questo settore. E essenziale la presa di coscien~
za che il patrimonio culturale e, tanto piu per
un Paese come l'Italia, una risorsa fondamen~
tale, anche in termini economici (basta pensa~
re all'esigenza, messa drammaticamente in
luce dalle vicende dell' Adriatico e dal com~
plessivo degrado dei nostri mari, di una
sempre maggiore valorizzazione della compo~
nente culturale delle attivita turistiche). Ma
ancor piu importante e non dimenticare mai
che la piu ampia partecipazione dei cittadini
alIa conoscenza e alIa fruizione di tale patri~
monio e e deve essere una delle finalita
principali di uno sviluppo che sia qualitativa~
mente piu ricco e piu liberante di quello sin
qui realizzato, e che a questo riguardo l'Italia
ha possibilita che e delittuoso sprecare.

Sei opzioni per La revisione delta Legge di tu~
tela

Quali devono essere Ie caratteristiche essen~
ziali di una legge di riforma che corrisponda
aIle esigenze sin qui rapidamente richiamate?

E bene precisare subito che il disegno di
legge che presentiamo affronta, contempora~
neamente, sia il problema di una revisione
della legge n. 1089 del 10 giugno 1939 (la
legge Bottai) sia ~ soprattutto ~ quello di un
nuovo ordinamento dell' Amministrazione pre~
posta all'attuazione della tutela.

Per quel che riguarda la legge n. 1089 (che
non era, per quell'epoca, una cattiva legge,
anche perche si basava, aggiornandola e
sistemandola, su un' elaborazione legislativa
che era gia stata ampiamente sviluppata tra la
fine dell'800 e i primi anni del '900 e che in
parte risaliva agli Stati preunitari) la revisione
che proponiamo riguarda soprattutto quei
punti nei quali piu si manifesta l'usura del
cinquantennio trascorso, in quanto si tratta di
punti che esprimono una situazione di fatto ed
orientamenti culturali e sociali ormai larga~
mente superati. Le modifiche prospettate ~

certamente di rilevanza essenziale ~ hanno
percio come oggetto:

1) il superamento di una visione restritti~
va del «bene culturale e ambientale», che era
frutto dell'ideologia umanistico~classicistica a
lungo dominante e che in pratica si traduceva
nel limitare sostanzialmente tale qualifica da
un lato ai beni della tradizione archeologica,
storico~artistica, filologico~libraria, dall'altro
aIle «bellezze naturali» care alIa visione ro~
mantica del paesaggio. Nell'impostazione del
nostro disegno di legge ~ senza comunque
perdere di vista, in alcun modo, la centralita
che il patrimonio archeologico, storico~artisti-
co, archivistico, librario ha per il nostro Paese
~ la qualifica di bene culturale e l'azione di
tutela vengono esplicitamente estese (a partire
dai primi articoli: si veda in particolare
l'articolo 2) ad altre categorie di beni sino ad
oggi non considerati 0 trascurati ~ per esem-
pia quelli linguistici e demoantropologici,
quelli scientifici e naturalistici, quelli riguar-
danti la storia della scienza e della tecnica, gli
orti botanici, i parchi naturali e cosi via ~ e in
generale a tutti quei beni che costituiscono un
«significativo documento» della storia della
cultura e dell a civilta. Di conseguenza anche
l'ordinamento amministrativo e 10 stesso Con~
siglio nazionale vengono modificati nella loro
composizione e organizzazione, in modo da
prevedere Ie strutture e Ie competenze neces-
sarie per estendere la tutela anche a tali beni;

2) l'inserimento dell a tutela dei beni cul~
turali e ambientali nel quadro della politica di
salvaguardia e di qualificazione dell'assetto
delle citro e del territorio e nel complesso
degli interventi per un diverso sviluppo del~
l'economia e della societa e per il potenzia~
mento dei servizi civili, sociali, culturali di cui
il Paese ha bisogno. Tale inserimento in un piu
ampio e organico contesto (si vedano in
particolare, al riguardo, gli articoli dal 30 al
34, che riguardano il rapporto tra tutela e
assetto territoriale) e, per Ie ragioni gia dette
in precedenza, condizione fondamentale per~
che la politic a di conservazione e valorizzazio~
ne dei beni culturali e ambientali possa essere
davvero piu efficace di quel che oggi accada;

3) il passaggio da un'impostazione ideali~
stica che considerava il bene culturale (anzi,
l'«opera d'arte») come fatto singolo, 0 tutt''al
piu come complesso monumentale esteso solo
aIle sue immediate adiacenze, a una visione
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che collega il singolo oggetto all'insieme di
oggetti di cui organicamente fa parte, conside~
ra il monumento in rapporto all'ambiente
urbano 0 paesistico in cui e inserito, privilegia
il concetto di «insieme storico» (a partire dai
centri storici) ed estende perch'> notevolmente
la possibilita di valorizzazione e di tutela. Sono
numerosi gli articoli che, soprattutto nel titolo
sesto della legge, introducono modifiche in
questo senso;

4) la sottolineatura del patrimonio cultu~
ralecome elemento costitutivo dell'identita
nazionale e quindi. come bene per sua natura
inalienabile. A questo riguardo il disegno di
legge propone di rendere esplicito e vincolan~
te un principio che, a nostro avviso, implicita~
mente e gia a fondamento della legislazione
vigente: ossia (articolo 2) che «i beni ricono~
sciuti di interesse culturale 0 ambientale», e
quindi sottoposti ai vincoli previsti dalle
relative leggi, debbono essere considerati
«elementi costitutivi dell'identita culturale del~
la Nazione» e pertanto «non sono, anche per
quel che riguarda il regime delle esportazioni
e la disciplina della circolazione dei prodotti»,
anche nell'ambito dell a Comunita europea,
«assimilabili a merci». Per rendere operativa
questa norma, nelle indicazioni programmati~
che del disegno di legge si propone (articolo
52) di finalizzare la prima attuazione della
legge all' «attuazione entr6 il 1992, in ogni
Regiope, del censimento sommario dei beni
culturali e ambientali», in modo da avere un
quadro complessivo del patrimonio che deve
essere tutelato e del quale occorre evitare la
dispersione;

5) un piu stretto collegamento tra azione
di tutela e impegno per la conoscenza e per la
fruizione, da parte dei cittadini, del patrimonio
culturale e ambientale. Pur mantenendo fer~
mo il principio del valore preminente della
tutela, anche in considerazione dei molteplici
fattori di usura e di deperimento cui i beni
culturali sono gia esposti, il disegno di legge
mira in vario modo a sollecitare l'opera di
promozione culturale ed educativa: sia indiriz~
zando innanzitutto in questa direzione l'azione
degli enti locali sia agevolando con specifiche
disposizioni, nel quadro del nuovo regime di
autonomia che la legge prevede, la fornitura
agli utenti ~ da parte di soprintendenze, musei,

biblioteche, archivi, eccetera ~ di servlzl
aggiuntivi di sostegno culturale e didattico,
come cataloghi ed altre pubblicazioni, fotori~
produzioni, prestito librario, corsi di lezione,
mostre didattiche, eccetera.

Infine ~ ci limitiamo, come si e detto, a
richiamare sommariamente, in questa relazio~
ne, solo Ie revisioni fondamentali che sono
suggerite nel testa da noi presentato ~ un
rilievo accresciuto viene proposto, rispetto
alIa legge n. 1089, per i problemi dell'arte
contemporanea: sia nel senso di prevedere una
specifica articolazione settoriale nell' ambito
del Consiglio nazionale per i beni culturali e
ambientali, sia nel senso ~ per esempio ~ di
accorciare il termine temporale di eselusione
dai vincoli e di consentire, anche per opere
piu recenti ma che gia siano di riconosciuto
val ore, interventi straordinari di tutela al fine
di evitarne il deperimento 0 la distruzione.

Perche proponiamo una Amministrazione auto~
noma

II nueleo fondamentale ed anzi decisivo
della riforma che questo disegno di legge
propone sta ~ ancor piu che nelle modifiche
dell a normativa di tutela ~ nel radicale
mutamento che viene delineato per quel che
riguarda I'ordinamento dell' Amministrazione
alIa quale e affidato l'esercizio della tutela
stessa. A questo riguardo siamo partiti dalla
considerazione che l'esperienza sin qui com~
piuta ha ormai dimostrato in modo esauriente
che, indipendentemente dal valore e dall'im~
pegno delle singole persone, non e con una
struttura di tipo burocratico~ministeriale che e
possibile svolgere adeguatamente funzioni che
richiedono una preminente qualificazione
scientifica e culturale e che comportano
autonomia, responsabilita, iniziativa. Finche
restera una struttura come l'attuale ~ vincolata
in partenza alIa rigidita delle decisioni, delle
procedure, dei controlli centralistici, priva di
qualsiasi flessibilita e autonomia nei tempi e
nelle modalita della propria azione ~ e inutile
prendersela con l'accumulazione dei residui
passivi 0 porre a cdnfronto i ritardi e Ie
lentezze delle istituzioni pubbliche con il
possibile dinamismo di istituzioni di tipo
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privatistico: tutto cio che si lamenta e la
conseguenza pressoche inevitabile ~ e dunque
voluta ~ di un modello di centralizzazione
burocratica che in tutti i campi sta determi-
nando conseguenze assai negative, ma che e
particolarmente nefasto nel caso dell a scienza
odella cultura.

Per questo, riprendendo la proposta gia
elaborata dalla Commissione d'indagine nomi-
nata dal Parlamento nel 1964 e tenendo
presente l'esperienza di organismi come il
Consiglio nazionale delle ricerche e Ie scelte
recentemente compiute dal Parlamento per
l'ordinamento delle universita e degli enti di
ricerca, proponiamo l'istituzione di una Ammi-
nistrazione autonoma dei beni culturali e
ambientali. Non si tratta ~ sia chiaro ~ di
un' operazione di privatizzazione' (pili 0 menD
scoperta) 0 di deresponsabilizzazione dei pote-
ri pubblici rispetto ai compiti che sono ad essi
propri: a operazioni di questo tipo siamo
sempre stati, e restiamo, fermamente contrari;
si tratta, al contrario, di configurare la funzio-
ne pubblica in questo campo in modo che essa
si realizzi attraverso un'istituzione che, senza
perdere il suo carattere pubblico, operi pero
secondo un principio di autonomia: autono-
mia cosi di gestione economica ed ammini-
strativa come di indirizzo e di programmazio-
ne scientifica e culturale, ovviamente nell'am-
bito dei compiti normativi propri del Parla-
mento e delle funzioni di indirizzo, di coordi-
namento, di programmazione generale che
spettano al Governo.

La qualita scientifica, l'indipendenza di giu-
dizio, il carattere democratico e non corporati-
vo della gestione dell' Amministrazione auto-
noma dovranno essere garantite dalla colloca-
zione, al suo vertice, di un Consiglio nazionale
dei beni culturali e ambientali profondamente
trasformato, rispetto alIa situazione attuale, sia
per poteri come per composizione: un Consi-
glio nazionale costituito, in numero pari, da
rappresentanti dei funzionari scientifici e tec-
nici operanti nel settore e da rappresentanti
dei docenti universitari delle discipline inte-
ressate, e integrato da altre qualificate rappre-
sentanze del mondo della cultura, della scien-
za, della tecnica. Sara il Consiglio nazionale a
nominare la direzione generale dell' Ammini-
strazione autonoma, col vincolo di scegliere

direttore e vicedirettori nei ruoli dei funziona-
ri scientifici e tecnici. L'ossatura fondamentale
della nuova Amministrazione sara costituito
col trasferimento ad essa delle strutture e dei
servizi ~ dagli istituti centrali alle soprinten-
denze territoriali, alle biblioteche statali, agli
archivi di Stato centrali e periferici ~ oggi
dipendenti dal Ministero per i beni culturali e
ambientali: ma con l'introduzione delle indi-
spensabili riforme e con un adeguato e
concreto programma di potenziamento, quali-
ficazione, valorizzazione.

Pressoche tutte Ie funzioni oggi svolte dal
Ministero vengono dunque trasferite, secondo
il nostro disegno di legge, all' Amministrazione
autonoma dei beni culturali e ambientali e
vengono esercitate sulla base del riconosci-
mento di ampi e concreti spazi di autonomia
(per esempio per quel che riguarda Ie dotazio-
ni finanziarie, i limiti di spesa, l'imposizione
dei vincoli, eccetera) agli istituti centrali e alle
soprintendenze territoriali 0 altri istituti assi-
milati. Al Governo resteranno in pratica solo Ie
funzioni di indirizzo, di coordinamento, di
programmazione generale in materia finanzia-
ria nonche i compiti di vigilanza e di surroga
in caso di inadempienza da parte degli enti
istituzionalmente incaricati. Per 10 svolgimen-
to di queste funzioni residue non ci sembra
che sia opportuno il mantenimento di un
Ministero specifico, tanto pili che gia oggi ~

con compiti ben pili ampi ~ quello per i beni
culturali e ambientali e considerato un Mini-
stero marginale e di rilievo politico trascurabi-
Ie. Proponiamo percio alIa discussione ~ ma e
bene dire che e questo uno dei punti della
nostra proposta che consideriamo in termini
pili problematici ~ un'unificazione con il
Ministero dell'universita e della ricerca scien-
tifica e tecnologica: unificazione che ci pare
consigliabile sia per analogia strutturale (tale
Ministero e stato costituito sulla base del
riconoscimento dell'autonomia costituzionale
delle universita e degli istituti di ricerca) sia
per l'opportunita di rendere pili stretto il
rapporto ~ e pili facile la mobilita, anche del

personale ~ Era un settore come quello dei

beni culturali e ambientali e i settori contigui
della ricerca scientifica e tecnologica e dell'in-
segnamentoi universitario. Ma anche altre
forme di ac~orpamento 0 di articolazione delle
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competenze a Hvello governativo possono
essere concepite senza compromettere, per
questo, il disegno d'assieme.

Autonomia, responsabilita, controllo pubblico

E chiaro che la proposta della costituzione
di una Amministrazione autonoma dei beni
culturali e ambientali si inquadra armonica~
mente, per noi comunisti, in quell'impostazio~
ne generale della riforma della pubblica
Amministrazione che da diverso tempo propo~
niamo e che si basa sull'opportunita di una
netta distinzione fra la responsabilita delle
scelte politiche, che spettano agli organi
elettivi e di governo, e i compiti di gestione,
per i quali occorre invece responsabilizzare e
valorizzare organi tecnici dotati di adeguata
esperienza e competenza.

Ma nel caso dell'Amministrazione dei beni
culturali e ambientali si va oltre questa
distinzione di carattere generale: si entra
infatti in un campo dove assumono specifico
rilievo anche altre questioni, come i principi
costituzionali riguardanti la liberta culturale 0
l'autonomia riconosciuta alle istituzioni di alta
cultura. Anche per questo ci sembra che vi sia
un'oggettiva analogia con i casi riguardanti Ie
istituzioni universitarie 0 gli enti di ricerca.

Anche in questo caso, comunque, l'autono~
mia dell'Amministrazione dei beni culturali e
ambientali non puo certamente essere conce~
pita come una sorta di autogoverno settoriale
o corporativo, al di fuori di una visione e di
una responsabilita politic a di carattere genera~
Ie. Per questo il disegno di legge non solo
insiste nel sottolineare che Ie scelte di fondo in
materia di normativa, di programmazione
finanziaria, di indirizzo e di coordinamento
spettano, a seconda dei casi, al Parlamento 0 al
Governo (e attribuisce altresi compiti rilevanti
alle Regioni); ma pone anche in evidenza
(prevedendo, allo scopo, anche un'adeguata
struttura tecnica) che il Ministero dovd svol~
gere un'azione di vigilanza ed anche di inter~
vento cautelare e di surroga in caso di
inadempienze da parte dell' Amministrazione.
Sono cosi ulteriormente ribaditi il carattere e
la responsabilita pubblica dell'Amministrazio~
ne stessa.

La soluzione da noi proposta ci sembra
inoltre particolarmente opportuna anche per~
che consente di superare la contrapposizione,
che negli anni trascorsi ha diviso e paralizzato
10 schieramento delle possibili forze riforma~
trici, tra Ie ipotesi centraliste e quelle regiona~
listiche. Troppe volte, in passato, i fautori
dell'una e dell'altra linea hanno attribuito
all'ipotesi da essi sostenuta un valore di per se
risolutivo che essa era ben lontana dal posse~
dere. Per esempio i fautori dell'impostazione
centralista hanno a lungo insistito nel presen~
tare la concentrazione delle funzioni di tutela
nelle mani dell'amministrazione statale come
la condizione necessaria per garantire, contro
Ie pressioni degli interessi privatistici e Ie
visioni paricolaristiche 0 municipalistiche,
un'azione ispirata a imparzialita, obiettivita e
rigore: dimenticando, tuttavia, che l'esercizio
da parte degli organi dello Stato di queste
funzioni e la situazione che sino ad oggi e
esistita, ma che questa situazione non ha
affatto impedito, in tante ed anzi in troppe
occasioni, la prevalenza dell' interesse privato
su quello pubblico, il moltiplicarsi degli inter~
venti clientelari e localistici, 0, d'altra parte, la
degradazione 0 addirittura la distruzione di
testimonianze tutt'altro che irrilevanti del
nostro patrimonio culturale. A loro volta i
sostenitori delle tesi regionaliste (0 almeno
molti di essi) assai di frequente hanno dato
quasi per scontato che il decentramento delle
funzioni e l'attribuzione di maggiori poteri a
regioni ed enti locali potessero essere di per se
sufficienti per garantire un'azione pili tempe~
stiva ed efficace, una gestione pili democrati~
ca, un pili stretto rapporto con la domanda di
cultura dei cittadini: trascurando, pero, che
molte Regioni e molti enti locali non hanno
affatto dato prova di queste capacita e che in
realta il conseguimento degli obiettivi sopra
indicati richiede sia un'adeguata preparazione
tecni,ca sia una chiara volonta politica.

Ne centralismo ne privatizzazione

Cio che nella pratica si e verificato, nel
corso degli ultimi dieci anni, e che mentre il
potenziale fronte riformatore si e diviso fra
queste opposte tesi, di fatto si e avuta un'ac~
centuazione della politica centralista e di una
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gestione di tipo burocratico, con tutte Ie
lungaggini, Ie disfunzioni, Ie inefficienze che di
tale gestione sono proprie; e che, come
rimedio a centralismo e burocratismo, si e
fatto ricorso in misura crescente a soluzioni di
tipo privatistico (per esempio il ricorso allo
strumento delle concessioni, soprattutto per Ie
opere di maggior rilievo) e si e cominciata a
teorizzare l'opportunita dell'affidamento a pri~
vati della gestione di istituzioni pubbliche, in
particolare dei musei. In realta anche in
questo campo il centralismo burocratico da un
lato e la tendenza strisciante 0 palese alla
privatizzazione dall'altro non sono che Ie facce
opposte di una stessa medaglia.

E da questa spirale perversa che si puo e si
deve uscire attraverso l'istituzione di una ammi~
nistrazione con ordinamento autonomo, che al
suo interno si articoli attraverso diversi livelli di
autonomia. Naturalmente, perche l'autonomia
sia reale occorre che essa sia sorretta cia
un'adeguata dotazione finanziaria: che, secondo
il nostro disegno di legge, deve essere prevista
nel quadro di una programmazione pluriennale
e deve essere destinata in misura nettamente
prevalente, secondo parametri oggettivi fissati
dal Consiglio nazionale, aIle diverse articolazioni
centrali e periferiche deIl'Amministrazione (isti~
tuti centrali, soprintendenze, biblioteche, archi~
vi, istituti assimilati) in modo che a ciascun
HveIlo il finanziamento sia disponibile fin dal~
l'inizio deIl'anno e possa essere gestito autono~
mamente, entro i limiti di spesa (assai pili elevati
degli attuali) che il disegno di legge prevede.
L'autonomia e in sostanza la condizione per
consentire aU'istituzione pubblica di non essere
condannata ad un'irrazionale rigidim: ma di
poter operare secondo criteri di funzionalim, di
economicita, di tempestivim degli interventi.
Essa puo inoltre consentire a musei ed altre
istituzioni ~ come accade in altri Paesi ~ di
gestire una propria attivim produttiva e di
servizio e di raccogliere in varie forme contribu~
ti e finanziamenti cia parte di enti e di privati.

Quale raccordo con le Regioni e gli enti locali

Ci sembra chiaro che una amministrazione
autonoma cosi concepita puo, assai meglio di
quel che oggi accade, coordinare la propria

attivita con quella delle Regioni e delle
autonomie locali, di cui il disegno di legge che
proponiamo valorizza e potenzia il ruolo (si
vedano, in particolare, gli articoli 5, 7, 9, 25,
26, 27, 28, 29 e 30), impegnandole, al tempo
stesso, a dotarsi di adeguate strutture tecniche
e scientifiche e a riconoscere a tali strutture
un proprio ambito di autonomia. Particolare
rilievo assumono, nell'assetto qui delineato, i
compiti della Regione in materia di tenuta
dell'inventario e del catalogo, naturalmente in
collaborazione con l'Istituto centrale che si
occupa specificamente di questa materia; non~
che di promozione, assieme all'Amministrazio~
ne nazionale, dei centri regionali per il
restauro e per la formazione dei restauratori.
L'istituzione di questi strumenti e tanto pili
rilevante perche e in funzione della responsa~
bilita, propria della Regione, di raccordo tra la
tutela dei beni culturali e ambientali e la
politica dell'urbanistica e del territorio.

Per promuovere un pili efficiente coordina~
mento fra i vari livelli e momenti dell a politica
di tutela, nel disegno di legge sono oggetto di
specifica regolamentazione, 0 sono comunque
meglio precisati, i poteri sia del Comitato
nazionale di coordinamento tra 10 Stato e Ie
Regioni, sia del comitato regionale per i beni
culturali e ambientali (queIlo che e oggi e
comunemente designato come comitato pari~
tetico ).

Il potenziamento delle strutture tecniche, scien~
tifiche, amministrative

Un ultimo punto che e importante richiama~
re prima di concludere questa relazione di
carattere generale riguarda una questione
sostanziale: non si puo neppure immaginare
che una qualsiasi riforma dell'attuale struttura
amministrativa possa conseguire i risultati che
ci si propone se non si opera, contemporanea~
mente, per un deciso potenziamento, per
l'ammodernamento, per la qualificazione delle
strutture, degli uomini, dei mezzi che saranno
a disposizione dalla futura Amministrazione
autonoma. Basta pensare, al riguardo, all'esi~
guim dei finanziamenti di cui oggi dispongono
annualmente gli istituti centrali che svolgono
un'attivita di altissima qualificazione e ai quali
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sono affidati ~ e il caso dell'lstituto centrale
per il restauro, dell'lstituto per il catalogo e la
documentazione, dell'lstituto per l'informazio~
ne bibliografica e per il catalogo unico delle
biblioteche, eccetera ~ compiti di rilievo
fondamentale per tutta la politica dei beni
culturali. 0 basta pensare, anche, ache cosa e
oggi la rete delle soprintendenze: generalmen~
te ferme a una distribuzione per ambiti
territoriali che risale a vari decenni addietro,
costrette quasi sempre a fronteggiare con un
numero esiguo di funzionari scientifici i pro~
blemi di intere Regioni 0 comunque di pili
province, spesso paralizzate dall'assenza dei
mezzi materiali 0 dei finanziamenti indispensa~
bili per 10 svolgimento dell'attivita ordinaria,
raramente fornite di strumenti di conoscenza e
di informazione e di attrezzature tecnologiche
che siano all'altezza dei problemi e delle
possibilita di oggi.

II disegno di legge che proponiamo affronta
quest'insieme di questioni in varie direzioni:
prevedendo (articolo 17) la revisione e il
potenziamento ~ per numero, strutture, perso~
nale ~ della rete delle soprintendenze; valoriz~
zando al massimo il ruolo degli istituti centra~
li, ai quali ~ adeguatamente potenziati ~ spetta

il compito fondamentale (certamente anche in
collaborazione con Ie universita e con altri
centri di ricerca) di promuovere l'avanzamen~
to e l'aggiornamento di metodologie e tecni~
che e di assicurare la necessaria omogeneita
operativa (innanzitutto per l'inventariazione e
per il catalogo) sui territorio nazionale; pro~
muovendo la costituzione (con criteri e proce~
dure che sviluppano e precisano cio che era
gia previsto dalla famosa ma mai attuata
«convenzione Vernola~Mayer») dei centri re~
gionali per il catalogo e dei centri regionali
per il restauro e per la formazione dei
restauratori; prevedendo una fuse quinquenna~
Ie di prima attuazione della legge (articolo 52)
durante la quale una dotazione finanziaria
aggiuntiva sara destinata ~ oltre che a dar vita
al nuovo ordinamento in forma autonoma
dell'Amministrazione nazionale dei beni cultu~
rali e ambientali ~ al rafforzamento e all'ulte~
riore qualificazione degli istituti centrali, al~
l'istituzione di nuove soprintendenze sino a un
numero massimo che non superi pili del
cinquanta per cento quello attuale, al comple~

tamento e al potenziamento dei Servizio
bibliotecario nazionale, alIa creazione dei
centri regionali per il restauro e la catalogazio~
ne, all'attuazione entro il 1992 del censimento
sommario in ogni Regione dei beni culturali e
ambientali.

L'articolazione del disegno di legge

La struttura del disegno di legge e relativa~
mente semplice e puo essere riassunta molto
rapidamente.

II primo titolo, dopo aver precisato Ie
finalita (articolo 1) e fornito una pili estesa
definizione del concetto di bene culturale e
ambientale, sottolineando altresi che tali beni
non sana assimilabili a merci (articolo 2),
prevede la costituzione dell'Amministrazione
autonoma dei beni culturali e ambientali
(articolo 3) e successivamente stabilisce i
compiti del Governo (articolo 4), delle Regioni
(articolo 5 e 6), dei comuni e delle province
(articolo 7). Prevede altresi circostanze e
modalita dell'esercizio dei poteri cautelari e di
surroga da parte del Ministro (articolo 8) e
istituisce il Comitato nazionale di coordina~
menta tra 10 Stato e Ie Regioni.

II secondo titolo e dedicato all'ordinamento
e aIle funzioni dell' Amministrazione autonoma
dei beni culturali e ambientali. lnnanzitutto
esso precisa, negli articoli dal 10 al 15, la
composizione, Ie modalita di elezione, Ie
strutture, i compiti degli organi centrali, cioe
del Consiglio nazionale, della giunta, dei
comitati di settore, della direzione generale;
quindi ridefinisce e rafforza il malo degli
istituti centrali (articolo 16); stabilisce che
entro un ann 0 vengano varati dal Governo, su
proposta del Consiglio nazionale e col vaglio di
un doppio parere delle Commissioni parla~
mentari competenti, uno 0 pili decreti legisla~
tivi per regolare il nuovo ordinamento centra~
Ie e periferico dell'Amministrazione (articolo
17); fissa norme sulla qualificazione, sull'in~
gresso nei ruoli, sullo status del personale;
infine (articolo 19 e 20) indica i criteri generali
per esercizio dell'autonomia cosi a livello
nazionale come in sede periferica (soprinten~
denze, archivi di Stato, biblioteche pubbliche
statali).
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II tenD titolo (articoli dal 21 al 23) riguarda
invece la ristrutturazione del Ministero in
conseguenza del trasferimento dell'esercizio
dei compiti di tutela agli organi dell'Ammini~
strazione autonoma. Come si e gia accennato,
la soluzione proposta e quella della costituzio~
ne di un ministero unico per l'universita, per
la -ricerca scientifica e tecnologica, per i beni
culturali e ambientali, con la costituzione, al
suo interno, di un dipartimento per i beni
culturali e ambientali, cui. sara preposto un
dirigente proveniente dai ruoli scientifici e
tecnici dell' Amministrazione (precisamente
dagli ispettori centrali) ovvero dal ruolo dei
docenti universitari.

II titolo quarto ha per oggetto Ie competenze
delle Regioni: in particolare propone Ie norme
per la costituzione dei centri regionali per il
catalogo e la documentazione (articolo 25),
dei centri regionali per il restauro e per la
formazione di addetti alIa conservazione (arti~
colo 26), per Ie deleghe ai comuni e la
vigilanza sulle funzioni degli enti locali (artico~
li 27 e 28), per la composizione e i compiti del
Comitato regionale per i beni culturali e
ambientali (articolo 29).

Sui rapporti tra tutela e assetto territoriale
(uno degli aspetti pili innovativi del nostro
disegno di legge) e invece concentrato il
quinto titolo. Particolarmente importante e
l'articolo 30, che riguarda l'inventario somma~
rio e il catalogo scientifico regionale dei beni
culturali e ambientali e che precisa anche il
ruolo affidato al riguardo all'Istituto centrale
per il catalogo e la documentazione: presso il
quale e fra l'altro istituita una struttura tecnica
che opera come sistema informativo collegato
con i centri regionali, al fine di verificare la
coerenza e l'omogeneita dei criteri seguiti e
«di garantire 10 scambio e gli aggiornamenti
dei dati raccolti e organizzati su scala naziona~
Ie». Circa l'inventario sommario e detto che
esso sara finalizzato in via prioritaria a un
censimento del patrimonio da tutelare, in vista
della scadenza del 1992~1993; nonche «all'ac~
quisizione di dati utilizzabili per la redazione di

strumenti urbanistici e piani di recupero, per
l'individuazione e il risanamento di situazioni
di particolare degrado, per la delimitazione di
aree ,di riserva per Ie preesistenze archeologi~
che». L'articolo 31 riguarda invece Ie procedu~
re e Ie competenze per la dichiarazione di
bene culturale e ambientale; mentre gli artico~
li seguenti hanno per oggetto la tutela, il
recupero, la valorizzazione dei beni culturali e
ambientali nell'ambito dell'elaborazione di
strumenti urbanistici e piani di recupero
(articolo 32), la redazione di «progetti d'area di
valorizzazione storico~ambientale» (articolo
33), i vincoli molto severi posti all'alienazione
di beni di proprieta pubblica (articolo 34).

II titolo sesto prevede una serie di altre
modificazioni delle normative di tutela che
riguardano in particolare: l'arte contempora~
nea (articolo 35), il rapporto tra il singolo bene
e il contesto ambientale 0 la collezione di beni
(articolo 36 e 37), vari aspetti della disciplina
dei beni culturali e ambientali di proprieta di
enti 0 privati (articoli 38,39,40,41,42 e 43), la
regolamentazione dell'importazione e del~
l'esportazione (articoli 44, 45 e 46), l'esercizio
del diritto di prelazione, che viene esteso
anche a Regioni ed enti locali (articolo 47),
infine la redazione entro tre anni di un testa
unico delle norme di tutela (articolo 48).

II disegno di legge si chiude con il titolo
sesto, dedicato aIle norme transitorie e finali,
dove si prevede, tra l'altro, una disciplina della
fase di transizione dalla situazione attuale al
pieno funzionamento dell' Amministrazione
autonoma (articolo 49), si eleva con effetto
immediato il limite di spesa da parte dei
soprintendenti e dei responsabili degli altri
istituti assimilati (articolo 50), si fissano norme
per agevolare la gestione dei servizi aggiuntivi
da parte di musei, biblioteche, archivi (articolo
51), si prefigura una prima fase quinquiennale
di attuazione dell a riforma, per la quale si
dispone uno stanziamento aggiuntivo straordi~
nario (articolo 52), e si indicano alcuni
obiettivi prioritari che con tale stanziamento
dovrebbero essere perseguiti.
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DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I

NORME GENERAL!

Art. 1.

(Finalita)

1. E compito dello Stato, in attuazione dei
principi fissati dall'articolo 9 della Costituzio~
ne, assicurare la tutela, la conservazione e
l'arricchimento del patrimonio culturale del
Paese, promuoverne la conoscenza e la valo~
rizzazione, provvedere alIa salvaguardia del~
l'ambiente storico e naturale di cui tale patri~
monio e elemento costitutivo e qualificante.

2. L'adempimento delle funzioni indicate
nel comma 1 e momento essenziale della
politica di programmazione e qualificazione
territoriale, di sviluppo economico, di progres~
so culturale e civile.

3. Lo Stato favorisce l'accesso alla cono~
scenza dei beni culturali e ambientali e la
fruizione dei relativi servizi da parte di tutti i
cittadini, in modo da concorrere anche in
questo campo, rimuovendo privilegi, discrimi~
nazioni e diseguaglianze, alIa piu ampia attua~
zione dell a personalita di ciascuno, secondo i
fini indicati dal secondo comma dell'articolo 3
della Costituzione.

Art. 2.

(Estensione del concetto
di bene culturale e ambientale)

1. Sono oggetto della presente legge, oltre ai
beni culturali e ambientali di interesse archeo~
logico, storico, artistico, archivistico e librario,
di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente
della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, e
agli altri espressamente considerati nella legi~
slazione vigente, anche tutti quei beni che,
considerati singolarmente 0 nelloro assieme,

\

costituiscono un significativo documento del~
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l'ambiente storieo e naturale in cui l'uomo e
vissuto e vive; dello sviluppo culturale, scienti~
fico e tecnieo della civilta umana; del costume,
delIa lingua, delle arti e delle tradizioni popo~
lari.

2. Gli atti con i quali i beni indieati nel
comma 1 sono riconosciuti di interesse cultu~
rale hanno valore diehiarativo.

3. I beni rieonosciuti di interesse culturale 0
ambientale sono sottoposti ai vincoli stabiliti
dalIa legge 10 giugno 1939, n. 1089, e successi~
ve modificazioni, dalIa legge 29 giugno 1939,
n. 1497, e successive modificazioni, e dal
decreto del Presidente della Repubblica 30
settembre 1963, n. 1409. Tali beni, in quanto
elementi costitutivi dell'identita culturale del~
la Nazione, non sono, anche per quel che
riguarda il regime delle esportazioni e la
disciplina dell a circolazione dei prodotti, assi~
milabili a merci.

4. La disciplina delle norme di tutela dei
beni culturali e ambientali valide in tutto il
territorio nazionale, nonche delIa normativa
in materia di importazione ed esportazione, e
riservata alIa legge. Restano valide, con Ie
modifiche introdotte dalIa presente legge, Ie
norme di tutela contenute nella legge 10
giugno 1939, n. 1089, nella legge 29 giugno
1939, n.1497, e nel decreto del Presidente
delIa Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409,
modificate e integrate dalla successiva legisla~
zione.

Art. 3.

(Amministrazione nazionale
dei beni culturali e ambientali)

1. E istituita I'Amministrazione nazionale
dei beni culturali e ambientali, che e ammini~
strazione pubblica con ordinamento autono~
mo, e che opera secondo i principi fissati dagli
artieoli 17, 18, 19 e 20. Essa ha come organi
centrali il Consiglio nazionale per i beni
culturali e ambientali e la relativa giunta, i
comitati di settore del Consiglio nazionale, la
direzione generale.

2. L'Amministrazione si artieola negli istitu~
ti centrali, nelIe soprintendenze territoriali,
negli istituti di carattere nazionale equiparati
aIle soprintendenze, nelle biblioteche statali,
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negli archivi di Stato e negli istituti assimilati.
Ad essa sono trasferiti Ie strutture, Ie attrezza~
ture, il personale oggi dipendente dal Ministe~
ro per i beni culturali e ambientali, nei limiti e
coi criteri di cui all'articolo 23.

3. L'Amministrazione provvede all'azione di
tutela del patrimonio culturale e ambientale
prevista dalle leggi vigenti e dalle loro succes~
sive modificazioni, nel quadro dell'azione di
indirizzo e coordinamento e delle scelte gene~
rali di programmazione compiute da Parla~
mento e Governo. Essa svolge Ie funzioni
amministrative, scientifiche e tecniche e rea~
lizza gli interventi necessari per l'esercizio
dell'azione di tutela, di conservazione e di
restauro. Pone inoltre in atto ~ in collaborazio~
ne con Ie Regioni e con gli enti locali, tenuto
conto delle funzioni ghl ad essi riconosciute 0
delegate e di quelle assegnate con la presente
legge ~ un programma sistematico di cono-
scenza, catalogazione e inventariazione, e
promuove e attua iniziative per la valorizzazio~
ne e la fruizione dei beni.

4. L'Amministrazione dispone di un proprio
bilancio autonomo. Essa e Ie sue articolazioni
operano secondo i principi di autonomia
fissati dalla presente legge, nei limiti in essa
previsti.

5. II Ministero per i beni culturali e ambien~
tali e soppresso. Le funzioni da esso svolte e
non attribuite all'Amministrazione nazionale
dei beni culturali e ambientali 0 ad altri enti
sono trasferite al Ministero dell'universita e
della ricerca scientifica e tecnologica, che
assume la denominazione di Ministero del~
l'universita, della ricerca scientifica e tecnolo~
gica, dei beni culturali e ambientali. Tale
Ministero, presso il quale e istituito un diparti~
mento per i beni culturali e ambientali nei
modi previsti dall'articolo 21, esercita l'azione
di vigilanza nei confronti dell'Amministrazione.

6. Nella fase istitutiva si procede secondo
quanta indicato nell'articolo 49.

Art. 4.

(Competenze del Ministro)

1. II Ministro dell'universita, della ricerca
scientifica e tecnologica, dei beni culturali e
ambientali da attuazione, in conformita con Je
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indicazioni e gli orientamenti fissati dal Parla~
mento, all'indiriz~ e al coordinamento nei
confronti delle istituzioni preposte alla tutela
dei beni culturali e ambientali, nel rispetto
delle finalita sancite dall'articolo 9 della Costi~
tuzione e dei principi di autonomia stabiliti
dall'articolo 33 per Ie istituzioni di alta cultura.
La struttura del Ministero e disciplinata dagli
articoli 21, 22 e 23 della presente legge.

2. In particolare il Ministro:

a) presenta ogni anno al Parlamento,
come documento conoscitivo allegato al bilan~
cio, la relazione sullo stato del patrimonio
culturale e ambientale, predisposta dalla giun~
ta e approvata dal Consiglio nazionale per i
beni culturali e ambientali;

b) presenta ogni quattro anni al Parla~
mento, sentite Ie Regioni, il programma plu~
riennale per la tutela e la valorizzazione dei
beni culturali e ambientali, predisposto su
proposta della giunta approvata dal Consiglio
nazionale per i beni culturali e ambientali.
Nella redazione del programma si distingue fra
dotazione ordinaria, di norma non inferiore al
70 per cento, e finanziamenti straordinari per
interventi finalizzati, diretti a perseguire obiet~
tivi di particolare rilevanza nazionale oppure
ad operare un'azione di riequilibrio a favore
delle zone del Paese pili carenti di strutture
tecnico~scientifiche e di servizi culturali 0
caratterizzate da piu rilevante degrado am~
bientale. Sempre per interventi finalizzati, il
programma riserva una quota di finanziamenti
a Regioni 0 ad enti locali. Prima della
presentazione al Parlamento, il programma e
sottoposto al parere obbligatorio del comitato
di coordinamento tra 10 Stato e Ie Regioni, di
cui all'articolo 9. Ii programma e esaminato
dalle Commissioni parlamentari di merito, che
formulano il loro parere. Tenuto conto di tali
indicazioni, il Ministro vara il programma
definitivo. Con la medesima procedura il
programma puo essere modificato e aggiorna~
to anche prima della scadenza;

c) propone al Consiglio dei Ministri e al
Comitato interministeriale per la programma~
zione economica (CIPE) gli atti generali di
indirizzo e di coordinamento e Ie scelte
generali di programmazione e di finanziamen~
to che siano di competenza del Governo. Su
tali atti 0 scelte il Ministro acquisisce preventi~
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vamente e obbligatoriamente il parere del
Consiglio nazionale per i beni culturali e am~
bien tali;

d) esercita la vigilanza nei confronti del~
l'Amministrazione nazionale dei beni culturali
e ambientali e provvede, sentito il parere del
Consiglio nazionale, agli interventi cautelari 0
di surroga che risultino necessari per assicura~
re l'attuazione delle leggi di tutela in caso di
inadempienza. Tali interventi possono essere
posti in atto anche in base alIa segnalazione di
enti locali, istituti universitari, associazioni
culturali, privati; .

e) sviluppa ~ d'intesa con il Ministro degli
affari esteri ed anche, per quel che riguarda i
Paesi della Comunita europea, con il Ministro
per il coordinamento delle politiche comunita~
rie ~ Ie iniziative volte ad assicurare la tutela
dei beni facenti parte del nostro patrimonio
culturale che si trovino fuori .del territorio
nazionale; promuove all'estero la conoscenza
di tale patrimonio; favorisce gli scambi cultu~
rali; da applicazione aIle convenzioni interna~
zionali.

3. II Ministro svolge altresi gli altri compiti
ad esso assegnati dalla presente legge.

4. AlIa ristrutturazione del Ministero, per
adeguarne strutture e uffici a compiti che
siano esclusivamente di indirizzo e di coordi~
namento e non di gestione, si provvede nei
modi indicati dagli articoli 21, 22 e 23.

Art. 5.

(Competenze delle Regioni)

1, Le Regioni, oltre ad esercitare Ie funzioni
ad esse gia trasferite in applicazione dell'arti~
colo 117 della Costituzione 0 con il decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,
n. 616, curano, in collaborazione con l'Ammi~
nistrazione nazionale e con i suoi organi
periferici, la ten uta dell'inventario sommario e
del catalogo scientifico dei beni culturali e
ambientali presenti nel territorio regionale.
L'inventario e il catalogo sono realizzati secon~
do quanta indicato nell'articolo 30, sulla base
dei criteri fissati nazionalniente dal Consiglio
nazionale, dall'lstituto centrale per il catalogo
e la documentazione e dall'lstituto centrale
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per l'inventariazione archivistica e gli archivi
di Stato. L'inventario e il catalogo regionale
sono strumenti fondamentali per la politica di
tutela, conservazione, valorizzazione dei beni
culturali e ambientali e per la disciplina urba~
nistica.

2. Inoltre Ie Regioni:

a) cooperano, nei modi e nei limiti defini~
ti dall'articolo 31, con l' Amministrazione na~
zionale dei beni culturali e ambientali, in
ordine alIa proposta e nel corso dell'istruttoria
per la dichiarazione di bene culturale e
ambientale, ed hanno facolta di prelazione, ai
sensi dell'articolo 46;

b) provvedono alIa formazione professio~
nale di addetti alIa conservazione e al restauro
con l'istituzione di centri regionali costituiti
mediante convenzioni con l' Amministrazione
nazionale dei beni culturali e ambientali,
come previsto dall'articolo 26;

c) presentano, ai fini dell'elaborazione del
programma nazionale, progetti pluriennali di
intervento per quel che riguarda Ie materie di
propria competenza, e promuovono il raccor.
do, secondo Ie modalita e i criteri di cui
all'articolo 29, tra i propri interventi, quelli
delle soprintendenze territoriali, quelli degli
enti locali 0 degli altri enti 0 soggetti;

d) esercitano funzioni di indirizzo, coordi~
namento e vigilanza sugli archivi dei comuni e
delle province;

e) esercitano Ie funzioni dirette ad assicu~
rare la tutela, la valorizzazione e la pubblica
fruizione dei beni naturalistici e scientifici che,
ai sensi dell'articolo 2, costituiscono parte
integrante del patrimonio culturale della Na.
zione. A tal fine e delegata alle Regioni, per
quel che riguarda Ie finalita della presente
legge e il rispetto delle norme di tutela in essa
indicate, anche la vigilanza sui musei naturali~
stici, scientifici, di storia della scienza e della
tecnica, nonche sugli orti botanici, sui giardini
e sulle riserve zoologiche, sui parchi e sulle
riserve naturali, ferma restando la normativa
vigente per i parchi definiti nazionali;

f) svolgono Ie altre funzioni ad esse attri-
buite dalla presente legge.

3. Le Regioni provvedono al riordinamento
delle funzioni ad esse gia trasferite 0 delegate 0
comunque gia riconosciute di loro competen-
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za, in modo da assicurarne l'esercizio unita~
mente a quello delle funzioni ad esse attribuite
o delegate con la presente legge; a tal fine si
dotano di adeguate strutture e competenze
scientifiche, tecniche, professionali. Allo sco~
po Ie norme regionali dispongono la costitu~
zione di un'apposita struttura tecnico~scientifi~
ca, che PUQ articolarsi in piu servizi a seconda
degli ambiti territoriali 0 delle materie di
competenza. Le direzioni di tali strutture
tecnico~scientifiche, delle sue sezioni territo~
riali 0 per materia, dei centri per il catalogo e
per il restauro, sono affidate a funzionari
appartenenti ai ruoli scientifici e sono sottopo~
ste alIa vigilanza, nel rispetto dei principi di
autonomia fissati dalla presente legge, del
presidente della Regione 0 dell'assessore da
esso delegato.

Art. 6.

(Applicazione della presente legge
nelle Regioni a statuto speciale)

1. I principi desumibili dalle disposizioni
della presente legge costituiscono altresi, per
Ie Regioni a statuto speciale e per Ie province
autonome di Trento e di Bolzano, norme
fondamentali della Repubblica di riforma eco~
nomico~sociale.

2. Per gli uffici regionali per Ie esportazioni
si applicano, in ogni caso, Ie norme -eli cui
all' articolo 17, comma 1, lettera g).

Art. 7.

(Compiti dei comuni e delle province)

~ 1. I comuni hanno compiti di promozione

culturale ed educativa e di coordinamento
organizzativo ai fini della fruizione e valorizza~
zione dei beni culturali e ambientali e svolgo~
no tali compiti 0 direttamente mediante pro~
prie iniziative 0 mediante la costituzione, la
partecipazione e il sostegno di enti, istituzioni,
fondazioni, consorzi, associazioni che operano
in questo campo.

2. I comuni, singoli 0 associati, provvedono
alIa gestione dei musei, delle gallerie, degli
archivi storici, delle biblioteche, delle aree
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archeologiche e degli altri istituti assimilati
che siano di loro proprieta 0 siano ad essi
trasferiti ai sensi dell'articolo 17, comma 1,
lettera 1), 0 la cui gestione sia ad essi delegata
dalle Regioni, secondo i criteri ed entro i limiti
indicati nell'articolo 27.

3. I musei, Ie gallerie, gli archivi storici, Ie
biblioteche, Ie aree archeologiche e gli altri
istituti gestiti dai comuni, anche per delega
della Regione, sono sottoposti alIa vigilanza
della Regione stessa, la quale, attraverso i suoi
organi scientifici e tecnici, assicura la piena
attuazione delle norme di tutela e garantisce il
rispetto degli indirizzi, degli standards e delle
metodologie fissate in sede nazionale.

4. I comuni assicurano altresi, nei loro
strumenti urbanistici, la tutela, la valorizzazio~
ne e l'uso pubblico dei beni culturali e
ambientali, garantendo il pieno rispetto dei
vincoli e degli obiettivi stabiliti in applicazione
delle leggi statali e regionali.

5. Le province svolgono i compiti che ad
esse siano attribuiti dalIe leggi nazionali e
regionali. Inoltre esse provvedono, sino a
diverso ordinamento, alIa gestione dei musei,
delle biblioteche e degli altri istituti di loro
proprieta. Per la vigilanza su tali musei,
biblioteche, istit4ti si applicano Ie norme
previste dal comma 3.

Art. 8.

(Poteri cautelari e di surroga del Ministro
dell'universita, della ricerca scientifica

e tecnologica, dei beni culturali e ambientali)

1. II Governo, attraverso il Ministro delI'uni~
versita, delIa ricerca scientifica e tenologica,
dei beni culturali e ambientali, assicura la
piena attuazione delle norme nazionali di
tutela e, pertanto, puo intervenire per la tutela
e la salvaguardia di tutti i beni di cui
all'articolo 2 ~ anche quando si versi in

materia di competenze delegate aile Regioni ~

in caso di mancata applicazione 0 di violazione
di norme.

2. In tal caso il Ministro, su parere obbliga~
torio del Consiglio nazionale, adotta i provve~
dimenti cautelari che ritiene piu idonei, fissan~
do alIa Regione interessata 0 all'Amministra~
zione nazionale dei beni culturali e ambientali
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il termine per l'adozione dei provvedimenti di
tutela di loro competenza.

3. Qualora entro il termine assegnato l'Am~
ministrazione nazionale 0 la Regione non
provvedano, il Ministro, sentito obbligatoria~
mente il Consiglio nazionale, emana i provve~
dimenti definitivi di tutela e di salvaguardia.

4. Ove, invece, entro 10 stesso termine,
l' Amministrazione nazionale 0 la Regione
interessata, con atto motivato, dissentano dal
provvedimento cautelare adottato, il Ministro
chiede al riguardo un parere motivato al
Consiglio nazionale. Tale parere va reso entro
trenta giorni.

5. Spetta al Ministro la decisione definitiva
da adottare con decreto nel quale dovra essere
indicato il parere del Consiglio nazionale.

6. Per Ie bellezze naturali, conformemente a
quanta gia disposto dall'articolo 82 del decreto
del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,
n. 616, il Ministro, su parere conforme del
Consiglio nazionale, ha il potere di integrare
gli elenchi delle bellezze naturali approvati
dalla Regione e di vietare lavori 0 disporne la
sospensione quando essi rechino pregiudizio a
beni qualificabili come bellezze naturali anche
indipendentemente dalla loro inclusione negli
elenchi.

Art. 9.

(Comitato naziona1e di
coordinamento tra 10 Stato e Ie Regioni)

1. E istituito il Comitato nazionale di coordi~
namento tra 10 Stato e Ie Regioni al fine di
coordinare, sia in fase di programmazione, sia
in fase di esecuzione, l'esercizio delle diverse
competenze. Esso e presieduto dal Ministro ed
e composto: dal presidente del Consiglio
nazionale per i beni culturali e ambientali e
dai membri della giunta eletta nel proprio
seno dal Consiglio stesso; dal direttore genera~
Ie e dai vicedirettori dell' Amministrazione
nazionale dei beni culturali e ambientali; dai
presidenti dei comitati di settore di cui
all'articolo 15; dal responsabile del diparti~
mento per i beni culturali e ambientali e dal
direttore dell'Ufficio studi e programmazione
del Ministero; dai rappresentanti delle Regioni
e delle province autonome di Trento e di
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Bolzano; da cinque rappresentanti designati
dall'Associazione nazionale comuni italiani
e tre designati dall'Unione delle province
d'Italia.

2. II Comitato esamina tutti i problemi che
riguardano i rapporti e la collaborazione degli
organi dello Stato, delle Regioni, degli enti
locali nei compiti di tutela e valorizzazione del
patrimonio culturale e ambientale e formula al
riguardo indirizzi e proposte.

3. Esso contribuisce all'elaborazione e al~
l'aggiornamento annuale del programma na~
zionale, formulando indirizzi circa gli obiettivi
prioritari di cui tener conto, ed esprime parere
obbligatorio nella fase preparatoria fino alIa
presentazione del programma al Consiglio dei
ministri.

4. II Comitato esamina tutti gli altri proble~
mi ad esso sottoposti dal Ministro 0 dal
Consiglio n~ionale. Puo costituire al suo
interno una segreteria ristretta, composta di
non pili di otto membri oltre il presidente,
presieduta da un rappresentante del Ministro e
formata pariteticamente da rappresentanti del~
l'Amministrazione nazionale dei beni culturali
e ambtentali e da rappresentanti delle Regioni
e degli enti locali.

TITOLO II

ORDINAMENTO E FUNZIONI
DELL' AMMINISTRAZIONE NAZIONALE
DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Art. 10.

(Consiglio nazionale per i beni culturali
e ambientali)

1. II Consiglio nazionale per i beni culturali
e ambientali e il massimo organo scientifico e
tecnico che soprintende alIa tutela dei beni
culturali e ambientali.

2. II Consiglio nazionale sostituisce a tutti
gli effetti quello istituito con decreto del
Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975,
n. 805, ed e COs! composto:

a) ventitre membri eletti fra tutti i funzio~
nari di ruolo appartenenti aIle qualifiche
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tecnico-scientifiche che operano nel settore
dei beni culturali e ambientali, nell'Ammini-
strazione dello Stato, delle Regioni, degli enti
Iocali. Tali rappresentanti saranno cosi distri-
buiti: tre per il settore archeologico; quattro
per il settore storico-artistico, di cui uno per
I'arte contemporanea; tre per il settore archi-
tettonico; tre per il settore delle biblioteche;
tre per il settore archivistico; uno per gli
esperti (chimici, fisici, eccetera) operanti nei
ruoli dell'Amministrazione dei beni culturali e
ambientali; uno per il settore demoantropolo-
gico; uno per il settore musicologico; due per
il settore naturalistico e paesistico; due per il
settore tecnico-scientifico e di storia della
scienza e dell a tecnica;

b) ventitre docenti universitari, ordinari 0
associati, eletti dai docenti stessi, cosi distri-
buiti: tre per Ie discipline archeologiche;
cinque per Ie discipline storico-artistiche, di
cui due per I'arte contemporanea; uno per il
settore musicologico; tre per Ie discipline
architettoniche e urbanistiche; due per Ie
discipline storiche; uno per Ie discipline
linguistiche e demoantropologiche; due per Ie
discipline bibliografiche; due per Ie discipline
archivistiche; due per Ie discipline scientifico-
naturalistiche; due per Ie discipline attinenti
alIa storia della scienza e dell a tecnica;

c) cinque rappresentanti degli istituti cuI-
turali compresi nella tabella prevista dalla
legge 2 aprile 1980, n. 123, eletti anche fuori
del proprio ambito dai presidenti di tali
istituti;

d) tre studiosi designati dal Consiglio
nazionale della scienza e dell a tecnologia;

e) tre studiosi designati dal Consiglio
universitario nazionale;

f) cinque esperti sui problemi dell'arte

contemporanea, designati tre dall'Associazio-
ne nazionale comuni italiani e due dall'Unione
delle province d'Italia (UPI). I due esperti
designati dall'UPI debbono essere scelti tra
artisti di riconosciuta notorieta;

g) uno studioso dei problemi delle mino-

ranze linguistic he , designato dall'Accademia
dei Lincei.

3. AIle riunioni del Consiglio nazionale per i
beni culturali e ambientali partecipano, con
voto consultivo, anche il responsabile del
dipartimento per i beni culturali e ambientali
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del Ministero e il direttore dell'Ufficio studi e
programmazione, nonche il direttore e i
vicedirettori dell' Amministrazione nazionale
dei beni culturali e ambientali e i direttori
degli istituti centrali.

4. Le modalita elettorali e Ie categorie fra le
quali sono eletti i membri di cui al comma 2,
lettere a) e b), sono precisate dal Ministro con
proprio decreto, sentito il parere delle compe~
tenti Commissioni del Senato e della Camera.
In tutte Ie elezioni e in tutte Ie designazioni a
base elettiva, nelle quali si tratta di indicare
pili di una persona, e d'obbligo il voto limitato.

Art. 11.

(Organi e strutture del Consiglio nazionale)

1. II Consiglio nazionale per i beni culturali
e ambientali elegge al suo interno il proprio
presidente e la giunta composta di quattro
membri oltre al presidente che ne fa parte di
diritto. Ogni componente del Consiglio PUQ
votare per non pili di due nomi. La giunta,
assieme ai presidenti dei comitati di settore,
costituisce il consiglio di presidenza, che e
organo consultivo per il presidente e ha
compiti istruttori per la preparazione delle
riunioni plenarie del Consiglio nazionale.

2. I docenti universitari e i funzionari pub~
blici che siano eletti presidente, componenti
della giunta, presidenti dei comitati di settore,
possono, su domanda, essere posti in aspettati~
va, con retribuzione a carico dell'Amministra~
zione di provenienza, per la durata del manda~
to. Qualora non facciano domanda di aspettati~
va 0 non siano docenti universitari 0 pubblici
dipendenti, essi hanno diritto a un'indennita di
funzione, che e stabilita con decreto del
Ministro, di intesa con il Ministro del tesoro.

3. II Consiglio nazionale per i beni culturali
e ambientali e la giunta dispongono, per
l'esercizio delle proprie funzioni, di una segre~
teria tecnica che deve essere adeguata, per
consistenza numerica, livello e competenze
disciplinari, all'obiettivo di assicurare un ido~
neo supporto conoscitivo e organizzativo. Di
essa possono far parte, su richiesta del Consi~
glio nazionale, sia funzionari di ruolo dello
Stato, delle Regioni, degli enti locali, sia
esperti esterni. Nell'ambito dell a segreteria
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tecnica e costituito un nucleo di valutazione
dei programmi 0 progetti, che opera secondo
criteri e procedure fissati dal Consiglio nazio~
nale. II Ministro, su proposta del Consiglio
nazionale e sentite Ie competenti Commissioni
parlamentari, determina, con proprio decreto,
il numero massimo dei componenti dell a
segreteria tecnica e la remunerazione degli
esperti esterni.

4. II Consiglio nazionale e la giunta possono
altresi avvalersi dell a collaborazione degli
uffici dell'Amministrazione nazionale dei beni
culturali e ambientali.

Art. 12.

(Compiti del Consiglio nazionale per
i beni culturali e ambientali)

1. II Consiglio nazionale per i beni culturali e
ambientali, oltre a esercitare Ie competenze gia
attribuite al Consiglio nazionale istituito dal de~
creto del Presidente deIla Repubblica 3 dicem~
bre 1975, n. 805, svolge Ie seguenti funzioni:

a) nomina, scegliendoli tra i funzionari
dei ruoli tecnico~scientifici, il direttore genera~
Ie dell'Amministrazione nazionale dei beni
culturali e ambientali e cinque vicedirettori,
rispettivamente per i beni ambientali e archi~
tettonici, archeologici, storico~artistici; per i
beni archivistici; per i beni librari, audiovisivi,
linguistico~demoantropologici, musicologici;
per la cooperazione internazionale e la disci~
plina delle esportazioni e importazioni; per il
coordinamento con Ie funzioni di competenza
delle Regioni;

b) esamina e approva, prima di trasmet~
terla al Ministro, la relazione annuale prepara~
ta dalla giunta sullo state del patrimonio
culturale e ambientale, da presentare al Parla~
mento;

c) esamina e approva Ie proposte della
giunta per Ie scelte di programmazione plu~
riennale e per l'azione di indirizzo e coordina~
mento di competenza del Parlamento e del Go~
verno;

d) esamina e approva Ie proposte deIla
giunta aile Regioni per Ie materie di loro
competenza e per il coordinamento fra gli
organi dell' Amministrazione nazionale dei be~
ni culturali e ambientali e gli organi regionali;
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e) esprime parere sui programmi predi-
sposti dalla giunta relativamente alle iniziative
di cooperazione con la scuola, con Ie universi-
ta, con gli istituti scientifici, con gli organi di
consulenza del Ministero dell'ambiente, con
altri enti 0 istituzioni, anche privati;

f) sulla base delle scelte generali compiu-
te dal Parlamento e dal Governo, esamina e
approva, su proposta della giunta, i programmi
pluriennali e annuali predisposti dalla direzio-
ne generale dell'Amministrazione nazionale
dei beni culturali e ambientali, ed esamina
altresi i rapporti annuali di attivita;

g) ha, sia nella sua composizione plenaria

sia attraverso i comitati di settore, compiti di
proposta per l'esercizio da parte del Ministro
dei poteri cautelari e di surroga di cui agli
articoli 4 e 8 e per l'integrazione dell'inventa-
rio dei beni culturali e ambientali e degli
elenchi delle bellezze naturali predisposti dalle
Regioni;

h) esprime parere obbligatorio al Mini-
stro sugli schemi normativi 0 amministrativi
generali;

i) determina suI piano tecnico e scientifi-
co, su proposta degli istituti centrali di cui
all'articolo 16, indirizzi, standards, metodolo-
gie da seguire nazionalmente nell'azione di
tutela, di conservazione, di restauro, di catalo-
gazione e documentazione;

l) esercita, per quanto concerne i beni
culturali e ambientali e Ie opere relative a detti
beni, tutte Ie competenze sinora esercitate dal
Co~siglio superiore dei lavori pubblici. Nella
legge 18 ottobre 1942, n. 1460, e successive
modificazioni e integrazioni, la dizione Consi-
glio superiore dei lavori pubblici e sostituita,
per Ie materie di competenza dell'Amministra-
zione nazionale dei beni culturali e ambientali,
dalla dizione Consiglio nazionale per i beni
culturali e ambientali. Nell'articolo 18 di tale
legge sono aggiunte, al termine, Ie parole:
«Non sono altresi soggette al parere del
Consiglio superiore dei lavori pubblici Ie
opere di competenza dell'Amministrazione
nazionale dei beni culturali e ambientali».

- 2. Al fine di consentire al Consiglio naziona-

Ie un corretto esercizio delle sue funzioni, tutti
gli atti sottoposti alIa sua approvazione 0 al suo
parere debbono essere forniti a ciascun mem-
bro con almeno venti giorni di anticipo
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rispetto alIa data di convocazione; in caso di
provvedimenti di particolare urgenza il termi-
ne e ridotto a giorni otto. Sempre a tal fine,
sono trasmessi d'ufficio al Consiglio nazionale:
i programmi e Ie relazioni di attivita delle
Regioni in materia di beni culturali; Ie relazio-
ni e i pareri dell'Amministrazione nazionale
dei beni culturali e ambientali, degli istituti
centrali, delle soprintendenze 0 istituti ad esse
equiparati; i rapporti, i programmi e Ie
proposte dell'Ufficio studi e programmazione
del Ministero. II Consiglio nazionale PUQ
richiedere supplementi di indagine e ogni altra
informazione.

3. Qualora, nei casi previsti dal comma 1,
lettere b), c), g), h), il Ministro decida in modo
difforme dalle proposte 0 dai pareri del
Consiglio nazionale ovvero, nelle materie di
loro competenza, dei comitati di settore, e
tenuto a motivare tali decisioni con specifiche
controdeduzioni.

Art. 13.

(Compiti della giunta)

1. La giunta e eletta nel proprio seno dal
Consiglio nazionale per i beni culturali e
ambientali nei modi indicati dall'articolo 11,
comma 1. Alle riunioni della giunta partecipa
di norma, con voto consultivo, anche il
direttore generale dell'Amministrazione nazio-
nale dei beni culturali e ambientali. La giunta .

convoca il Consiglio nazionale e, in casi di
urgenza 0 necessita, i comitati di settore. Essa,
oltre a svolgere Ie funzioni ad essa specifica-
mente attribuite, PUQ prendere deliberazioni
urgenti su tutto quanta sia di competenza del
Consiglio nazionale, deliberazioni che deve
comunq.ue sottoporre entro trenta giorni alIa
ratifica, a seconda delle materie, del Consiglio
nazionale in assemblea plenaria 0 dei compe-
tenti comitati di settore.

2. La giunta esercita Ie seguenti funzioni:

a) predispone, per il Governo e il Parla-
mento, la relazione annuale sullo stato del
patrimonio culturale e ambientale;

b) formula Ie proposte per Ie scelte di
programmazione pluriennale, indirizzo e coor-
dinamento di cui all'articolo 12, comma 1,
lettera c);
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c) vigila sull'attuazione, da parte dell'Am~
ministrazione dei beni culturali e ambientali,
dei programmi pluriennali e annuali predispo~
sti dalla direzione generale di tale Amministra~
zione e approvati dal Consiglio nazionale;

d) promuove, sottoponendoli al parere
del Consiglio nazionale, i programmi per Ie
iniziative di cooperazione con la scuola, con Ie
universita, con gli oistituti scientifici, con gli
organi di consulenza del Ministero dell'am~
biente, con altri enti 0 istituzioni, anche privati;

e) ha compiti di proposta e istruttoria in
ordine agli adempimenti indicati all'articolo
12, comma 1, lettere d), f), g), h), i);

f) svolge tutti gli altri compiti che Ie sono

attribuiti dalla presente legge.

Art. 14.

(Rinnovo e funzionamento
del Consiglio nazionale)

1. All'articolo 4 del decreto del Presidente
della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, si
aggiungono i seguenti commi:

«Per quel che riguarda Ie componenti eletti~
ve, Ie elezioni del nuovo Consiglio nazionale
sono indette per una data che preceda di
almeno due mesi la scadenza del Consiglio
nazionale uscente. Sempre entro tale data
vengono richieste Ie designazioni dell' Associa~
zione nazionale comuni italiani (ANCI), del~
l'Unione delle province d'Italia (UPI), di altri
organi 0 enti.

II Consiglio nazionale puo esercitare a titolo
pieno tutte Ie sue funzioni ~ una volta che

siano state effettuate Ie elezioni delle compo~
nenti elettive ~ anche solo con la partecipazio~
ne degli eletti e dei membri eventualmente gia
designati, anche qual ora non siano state
effettuate tutte Ie designazioni spettanti ad altri 0

organismi. Sulla base di questa norma, una
volta effettuate Ie elezioni di cui al precedente
comma, il Ministro pro cede all'insediamento
del nuovo Consiglio nazionale entro un perio~
do compreso fra i quindici giorni precedenti e
i quindici giorni successivi alIa scadenza del
Consiglio nazionale uscente. Gli enti e Ie
istituzioni cui spettano una 0 pili designazioni
conservano il diritto di effettuarle anche suc~
cessivamente.
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Le riunioni del Consiglio nazionale sono
valide, in seconda convocazione, che deve
essere prevista entro ventiquattro ore dalla
prima, anche qualora non sia presente la
maggioranza assoluta dei membri, il cui nume~
ro e calcolato sulla base di quanta e precisato
dal precedente comma».

2. La normativa relativa al funzionamento,
ai poteri e ai compiti del Consiglio nazionale
stabilita con la presente legge si applica dalla
sua entrata in vigore anche al Consiglio
nazionale in carica, ad eccezione di quanta
stabilito per la composizione e i criteri di
elezione e designazione.

Art. 15.

(Comitati di settore)

1. II Consiglio nazionale si articola in comi~
tati di settore stabili e in gruppi di lavoro in
relazione a specifici problemi.

2. Sono costituiti i seguenti comitati di
settore:

a) Comitato di settore per i beni am?ien~
tali e architettonici;

b) Comitato di settore per i beni archeo~
logici;

c) Comitato di settore per i beni storici e
artistici;

d) Comitato di settore per l'arte conteI1l~
poranea;

e) Comitato di settore per i beni archi~
vistici;

f) Comitato di settore per i beni librari e

audiovisivi;
g) Comitato di settore per i beni demoan~

tropologici e per la tutela della cultura delle
minoranze linguistiche;

h) Comitato di settore per i beni natu~
ralistici;

i) Comitato di settore per i beni tecnico~
scientifici e di storia della scienza e della
tecnica;

I) Comitato di settore per gli istituti cultu~
ral i.

3. Tutti i membri de~ Consiglio nazionale
sono distribuiti fra i comitati di settore. La
composizione dei comitati di settore e stabili-
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ta, su proposta del Consiglio nazionale, con
decreto del Ministro.

4. Ogni comitato elegge a maggioranza nel
proprio seno un presidente e un vice presi~
dente.

5. I comitati di settore esercitano Ie funzioni
ad essi attribuite dal decreto del Presidente
della Repubblica 3 dicembre 1975, n.805, e
dalla presente legge.

6. Essi possono riunirsi anche congiunta~
mente per la discussione di temi di interesse
comune.

Art. 16.

(Istituti centrali)

1. L'articolo 12 del decreto del Presidente
dell a Repubblica 3 dicembre 1975, n.805, e
sostituito dal seguente:

«Art. 12. ~ 1. Sono istituti centrali dell'Am~
ministrazione nazionale dei beni culturali e
ambientali:

a) l'lstituto centrale per il catalogo e la
documentazione;

b) l'lstituto centrale per il catalogo
unico delle biblioteche italiane e per Ie
informazioni bibliografiche;

c) l'lstituto centrale per la patologia del
libro;

d) l'lstituto centrale per il restauro;
e) l'lstituto centrale per l'inventariazio~

ne archivistica e gli archivi di Stato;
f) l'lstituto centrale per la fotoriprodu~

zione, la legatoria e il restauro dei beni archivi~
stici.

2. Tali istituti hanno autonomia amministra~
tiva e finanziaria per quanto concerne Ie spese
relative all'attivita svolta e a quelle di funziona~
mento, con esclusione delle spese per il
personale; sono organi tecnici di ricerca,
eIaborazione, documentazione, che operano
anche in collaborazione, mediante apposite
convenzioni, con Ie universita, il Consiglio
nazionale delle ricerche, aItri istituti pubblici
di ricerca, organismi internazionali. Oltre agli
specifici compiti istituzionali essi fissano stan~
dards e metodologie per la politica di tutela,
documentazione, catalogazione, inventariazio~
ne, conservazione e restauro dei beni cuIturali;
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forniscono pareri al Ministro, al Comitato
nazionale di coordinamento tra 10 Stato e Ie
Regioni, al Consiglio nazionale; formulano
programmi e proposte all'Ufficio studi e pro~
grammazione del Ministero e ai comitati di
settore del Consiglio nazionale; forniscono
consulenza tecnico~scientifica alle Regioni,
aIle soprintendenze e agli istituti museali 0
assimilati; sono dotati, oltre che del personale
e delle attrezzature necessarie per l'esercizio
di queste funzioni e delle altre a ciascuno di
essi attribuite, di unita operative per particola~
ri interventi in tutto il territorio nazionale, da
effettuarsi su richiesta dell'ente competente, in
relazione a questioni di particolare comples~
sita tecnico-scientifica 0 a situazioni di emer~
genza.

3. L'ordinamento interno di ciascun istituto
comprende uno 0 pili laboratori di ricerca ed
un ufficio amministrativo. Esso e approvato
con decreto del Ministro, sentito il competente
comitato di settore.

4. Ferme restando Ie competenze del comi~
tato di gestione di cui agli articoli 19, 20 e 21,
presso ogni istituto centrale e costituito un
consiglio di istituto formato da tutti i funziona-
ri del molo direttivo e da sette rappresentanti
del restante personale tecnico, amministrativo
ed esecutivo. II consiglio formula pareri e
proposte sull'organizzazione e sullo svolgi-
mento dei servizi, sull'utilizzazione del perso~
nale e su tutte Ie questioni ad esso sottoposte;
disc ute e approva preventivamente il program~
ma pluriennale e annuale dell'istituto».

Art. 17.

(Nuovo ordinamento
dell'Amministrazione nazionale
dei beni culturali e ambientali)

1. II Governo, su proposta formulata entro
quattro mesi dal Consiglio nazionale, e delega~
to ad emanare, entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore dell a presente legge, uno 0
pili decreti aventi valore di legge ordinaria
secondo i seguenti criteri direttivi, concer~
nenti:

a) l'ordinamento della direzione generale
e delle vicedirezioni deIl'Amministrazione na~
zionale dei beni culturali e ambientali, tenuto
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conto delle indicazioni di cui all'articolo 12,
comma 1, lettera a);

b) la distribuzione per territorio e per
materie delle soprintendenze, prevedendone il
potenziamento per numero, struttura, perso-
nale; assicurando che l'ambito territoriale
corrisponda, di norma, a quello di una Regio-
ne 0 di una circoscrizione subregionale;
evitando, pur nel rispetto delle competenze
specialistiche, un'eccessiva frantumazione di-
sciplinare 0 subdisciplinare;

c) l'elenco degli istituti bibliotecari, archi-
vistici 0 museali ~ fra cui Ie Biblioteche nazio-
nali centrali di Roma e di Firenze, la Galleria
nazionale di arte moderna, l'Archivio centrale
dello Stato ~ che sono riconosciuti di interesse

nazionale e so no pertanto diretti da funzionari
del livello di soprintendente. Non possono in
ogni caso essere elevati allivello di soprinten-
denze autonome gli istituti museali Ie cui
funzioni sono strettamente conn esse a quelle
delle relative soprintendenze territoriali;

d) la definizione dello stato delle bibliote-
che pubbliche statali con il titolo di universita-
rie, distinguendo fra quelle la cui attivita e
essenzialmente in funzione dell'universita stes-
sa e quelle che svolgono prevalentemente la
funzione di biblioteche pubbliche a carattere
generale;

e) la disciplina dell'uso pubblico delle
biblioteche annesse ai monumenti nazionali;

f) Ie norme di trasferimento alle Regioni 0

ai comuni di istituti bibliotecari e museali la
cui gestione non sia comunque essenziale per
Ie funzioni delle soprintendenze e dell'Ammi-
nistrazione nazionale dei beni culturali e am-
bientali;

g) I' organizzazione del servizio centrale e
degli uffici regionali per Ie esportazioni;

h) il riordinamento delle scuole speciali,
gia esistenti presso l'Istituto centrale per il
restauro, l'Istituto centrale per la patologia del
libro, gli archivi di Stato, definendo program-
mi e modalita di accesso e Ie equipollenze dei
titoli di studio rilasciati e adeguando Ie
strutture di tali scuole alle accresciute esigen-
ze della politica di tutela e valorizzazione dei
beni culturali e ambientali.

2. Ai fini dell'acquisizione dei pareri delle
comp,etenti Commissioni parlamentari sugli
schemi dei decreti delegati si applica la
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procedura prevista dall'articolo 14, comma 4,
della legge 23 agosto 1988, n. 400. A tal fine il
Governo trasmette per la prima volta aIle
Commissioni competenti, entro sette mesi
dall'entrata in vigore della presente legge, gli
schemi di decreti delegati corredati del parere
del Consiglio nazionale per i beni culturali e
ambientali.

Art. 18.

(Qualificazione del personale
dell'Amministrazione nazionale
dei beni culturali e ambientali)

1. L'ingresso nei moli dell'Amministrazione
nazionale dei beni culturali e ambientali
avviene unicamente mediante concorso pub~
blico.

2. Ai fini dell'ammissione ai con corsi per
l'ingresso nei moli del personale scientifico, e
necessario il possesso di una laurea specifica
nonche di un titolo di specializzazione postu~
niversitario conseguito attraverso corsi orga~
nizzati dalle universita 0 presso Ie scuole
speciali dell'Amministrazione nazionale dei
beni culturali e ambientali, ovvero, in man~
canza di tali corsi, attraverso corsi promossi
dallo stesso Consiglio nazionale per i beni
culturali e ambientali in collaborazione con
Ie universita.

3. Per l'ingresso nei moli del personale
intermedio sono richiesti livelli di formazione
o di specializzazione scolastica 0 postscolastica
che, in rapporto aIle diverse funzioni, siano
tali da garantire la qualificazione culturale,
professionale e tecnica dell'intera Amministra~
ZlOne.

4. Al personale scientifico e riconosciuto 10
status di ricercatore di diritto dell'ente pubbli~
co con Ie conseguenti garanzie di autonomia
nello svolgimento del lavoro scientifico e
culturale e con Ie opportune agevolazioni per
l'aggiornamento, l'attivita di ricerca, l'ulterio~
re qualificazione culturale e professionale,
anche attraverso la partecipazione a corsi,
convegni, seminari specialistici sia in Italia sia
all'estero.

5. Sono previste misure di incentivazione
della mobilita del personale, soprattutto dei
ruoli scientifici e tecnici, attraverso convenzio~
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ni con Ie Regioni, Ie universita, altre istituzioni
di ricerca. Tali convenzioni possono riguarda~
re sia il trasferimento di personale dai ruoli
dell'Amministrazione ad altri ruoli, e vicever~
sa, sia l'utilizzazione temporanea di ricercatori
o tecnici con particolari qualificazioni.

Art. 19.

(Autonomia e funzioni
dell'Amministrazione nazionale
dei beni culturali e ambientali)

1. L'ordinamento autonomo dell'Ammini~
strazione nazionale dei beni culturali e am~
bientali e disciplinato con regolamento appro~
vato dal Consiglio nazionale e emanato con
decreto del Presidente dell a Repubblica ai
sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto
1988, n. 400. II Ministro, prima dell'emanazio~
ne, puo chiedere una nuova delibera formu~
lando proposte motivate di modifica.

2. Con altro regolamento, emanato negli
stessi modi, e disciplinata l'attuazione delle
norme suI personale contenute nell'artico~
10 18.

3. L'Amministrazione nazionale svolge, sot~
to la vigilanza del Ministro e sulla base del
programma di attivita approvato dal Consiglio
nazionale, tutte Ie funzioni che nella legge del

1° giugno 1939, n. 1089, e successive modifica~
zioni, sono attribuite al Ministro, tranne queUe
indicate negli articoli 18,24,25,26,27,38,41;
nonche Ie funzioni attribuite al Ministro dal
decreto del Presidente della Repubblica 30
settembre 1963, n. 1409.

4. L'Amministrazione nazionale ha un pro~
prio bilancio autonomo, derivante dalla dota~
zione ordinaria e straordinaria dello Stato, da
donazioni e liberalita di enti e soggetti pubblici
o privati, dalle entrate finalizzate previste daUa
normativa fiscale vigente. I fondi che nel
bilancio dell' Amministrazione sono destinati
ad investimenti sono ripartiti per non menD
del 70 per cento tra Ie soprintendenze territo~
riali e gli altri istituti sopra indicati, secondo
criteri oggettivi fissati dal Consiglio nazionale;
per non pili del 30 per cento sono destinati a
progetti straordinari di durata annuale 0
pluriennale, approvati dal Consiglio nazionale,
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che possono anche riguardare prelazioni 0 ac~
quisti.

5. Sia l' Amministrazione nazionale sia Ie
soprintendenze e gli altri istituti possono
destinare una quota dei finanziamenti loro
assegnati a contributi per l'esecuzione di
programmi 0 di opere decisi da enti locali,
altre istituzioni pubbliche, enti 0 privati.

Art. 20.

(Autonomia e compiti delle soprintendenze,
degli archivi di Stato, delle biblioteche

pubbliche statali)

1. Le soprintendenze statali e gli altri istituti
di interesse nazionale so no dotati di autono~
mia amministrativo~finanziaria e di direzione
culturale e scientifica, nel quadro dei principi,
degli obiettivi e dei programmi fissati in sede
nazionale e regionale. Essi fanno propri, in
aggiunta alIa dotazione finanziaria ad essi
destinata, i proventi dei biglietti di ingresso e
delle attivita economiche da essi promossi e
delle donazioni 0 liberalita ad essi specifica~
mente destinate da enti 0 soggetti pubblici 0
privati.

2. Le soprintendenze e gli istituti assimilati
so no diretti da funzionari appartenenti ai moli
scientifici.

3. In particolare, la soprintendenza:

a) effettua direttamente Ie notifiche di
vincolo. Contro tali delibere gli interessati
possono, entro il termine di un mese dalla
notifica 0 dall'affissione all'albo pretorio, far
ricorso al direttore generale dell'Amministra~
zione nazionale, il quale puo entro due mesi
modificare 0 annullare la delibera stessa in
base a parere obbligatorio del Consiglio nazio~
nale 0 dei comitati di settore. n provvedimen~
to del direttore generale ha carattere defi~
nitivo;

b) esercita tutte Ie attivita ad essa attribui~
te dalla legislazione di tutela ed esegue
indagini, scavi, altri programmi di ricerca;

c) formula ed effettua, in collaborazione
con Ie Regioni e con gli enti locali, programmi
di intervento annuale e poliennale in merito
alIa catalogazione, all'inventariazione, al re~
stauro, alIa tutela e valorizzazione dei beni
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culturali e ambientali, alI'istituzione di nuovi
musei, biblioteche, archivi, servizi e al poten~
ziamento di quelli esistenti;

d) esprime parere obbligatorio e vinco-
lante sugli strumenti urbanistici, in merito alIa
loro conformita alIe normative di tutela;

e) presta assistenza agli enti locali per Ie
attivita conoscitive e di progettazione in rela~
zione alIe materie di cui alIe lettere a) e b);

f) esprime parere obbligatorio su schemi

di atti normativi e amministrativi regionali, in
materia di beni culturali e ambientali, assetto
del territorio, protezione dei parchi e dei beni
naturalistici.

4. La direzione dei lavori di conservazione,
restauro, valorizzazione effettuati dalI' Ammini~
strazione nazionale dei beni culturali e am~
bientali spetta al soprintendente competente
per materia.

S. Per Ie soprintendenze archivistiche resta~
no ferme Ie competenze previste dal decreto
del Presidente delIa Repubblica 30 settembre
1963, n. 1409, fatta eccezione per quanta
stabilito dalI'articolo 5, comma 2, lettera d),
delIa presente legge.

6. Presso ogni soprintendenza e gli altri
istituti ad esse equiparati e istituito un consi~
glio di soprintendenza, formato dal soprinten~
dente 0 dal dirigente delI'istituto equiparato,
dal direttore amministrativo, che opera alIe sue
dipendenze, dagli altri funzionari del ruolo
direttivo, da cinque rappresentanti del restante
personale tecnico, amministrativo ed esecuti~
vo. II consiglio ha gli stessi compiti attribuiti
agli istituti centrali. Esso puo costituire al suo
interno una giunta, determinandone i poteri.

7. Gli archivi di Stato e Ie biblioteche
pubbliche statali possono essere dotati ~ in

rapporto alIa consistenza dei fondi, alIa quanti~
ta e qualita dei servizi, al numero degli utenti ~

di autonomia ainministrativo~finanziaria, oltre
che di direzione culturale e scientifica, nel
quadro dei principi, degli obiettivi e dei
programmi fissati in sede nazionale e regiona~
Ie. Archivi e biblioteche sono diretti da
funzionari appartenenti ai ruoli scientifici.

8. Con decreto del Ministro, su proposta del
Consiglio nazionale per i beni culturali e
ambientali, sono indicati gli archivi di Stato e
Ie biblioteche pubbliche statali dotati di auto~
nomia amministrativo~finanziaria. II decreto
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regola l'esercizio di tale autonomia, preveden-
do anche la riscossione e la gestione dei
pro venti dei servizi forniti agli utenti (fotori-
produzioni, presti to nazionale e internaziona-
Ie, collegamenti con banche-dati italiane e
straniere, eccetera).

9. Le soprintendenze, gli archivi di Stato, Ie
biblioteche pubbliche statali trasmettono alIa
direzione generale dell'Amministrazione na-
zionale i programmi preventivi annuali e Ie
schede trimestrali di attuazione, nonche tutte
Ie altre informazioni che siano richieste dal
Consiglio nazionale, dai comitati di settore,
dalla direzione generale.

TnoLO III

RIFORMA DEL MINISTERO

Art. 21.

(Dipartimento per i beni culturali e ambientali)

1. Con la soppressione del Ministero per i
beni culturali eambientali e con la costituzio-
ne del Ministero dell'universita, della ricerca
scientifica e tecnologica, dei beni culturali e
ambientali, sono altresi soppressi gli uffici
centrali e la direzione generale per gli affari
amministrativi e il personale, attualmente
costituiti presso il Ministero per i beni cultura-
li e ambientali. Per Ie competenze amministra-
tive e istituito un ufficio amministrativo nel-
l'ambito del dipartimento di cui al comma 2.

2. Presso il Ministero dell'universita, della
ricerca scientifica e tecnologica, dei beni
culturali e ambientali e istituito, con organico
rigorosamente limitato, un dipartimento per i
beni culturali e ambientali, che e l'organo
tecnico ed operativo per l'esecuzione delle
funzioni di competenza del Ministro, compre-
so l'esercizio da parte del Ministro dei poteri
cautelari e di surroga di cui all'articolo 8. A
tale dipartimento sono assegnati gli attuali
ispettori centrali. Ad esso e preposto un
direttore scelto tra gli ispettori centrali ovvero
tra i professori universitari di molo. II profes-
sore universitario chiamato a svolgere tale
funzione e posta in aspettativa per la durata
della funzione stessa.
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Art. 22.

(Ufficio studi e programmazione)

1. II dipartimento di cui all'articolo 21
dispone di un Ufficio studi e programmazione,
che sostituisce l'Ufficio studi previsto dal
decreto del Presidente dell a Repubblica 3
dicembre 1975, n. 805, e che assiste il Mini~
stro, nell'ambito e nei limiti delle competenze
di cui all'articolo 4, per l'analisi delle relazioni
e delle proposte dell'Amministrazione nazio~
nale dei beni culturali e ambientali 0 delle
Regioni e per I' elaborazione dei programmi e
degli altri atti a lui affidati.

2. Per l'elaborazione dei programmi 0 per
l'acquisizione di pareri tecnici, l'Ufficio studi e
programmazione puo avvalersi della consulen~
za, anche attraverso convenzioni, delle univer~
sita, del Consiglio nazionale delle ricerche, di
altri enti pubblici di ricerca, di societa di proget~
tazione a capitale prevalentemente pubblico.

3. L'Ufficio studi e programmazione e diret~
to da un funzionario proveniente dai ruoli
tecnico~scientifici dell' Amministrazione nazio~
nale dei beni culturali e ambientali.

Art. 23.
(Norme per il personale)

1. II personale tecnico~scientifico, ammini~
strativo, esecutivo degli istituti centrali, delle
soprintendenze e istituti equiparati, degli ar~
chivi, delle biblioteche statali e trasferito
all'Amministrazione nazionale dei beni cultu~
rali e ambientali.

2. II personale amministrativo degli attuali
uffici centrali del Ministero puo chiedere di
essere trasferito, entro limiti numerici e secon~
do criteri che saranno definiti per i vari ruoli
con decreto del Ministro su proposta del
Consiglio nazionale, all'Amministrazione na~
zionale dei beni culturali e ambientali.

3. II restante personale, che sia in esubero
rispetto aIle esigenze numeriche e di qualifica
del dipartimento di cui all'articolo 21, sara
trasferito, a domanda, ad altro Ministero 0 a
diversa Amministrazione dello Stato, salva
l'applicazione della normativa sulla mobilita
del personale statale.
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TITOLO IV

LE COMPETENZE DELLE REGIONI

Art. 24.

(Attivita delle Regioni)

1. Nell'esercizio delle competenze stabilite
dall'articolo 5, oltre ai compiti in esso indicati,
spetta in particolare aIle Regioni:

a) garantire, in concorso con gli enti locali
territoriali, la piena attuazione sia delle norme
di tutela sia degli indirizzi e dei programmi
fissati in sede nazionale, ed esercitare a tale
scopo funzioni di indirizzo, coordinamento e
vigilanza nei confronti degli enti locali;

b) includere la tutela, l'uso pubblico e la
valorizzazione dei beni culturali e ambientali
tra gli obiettivi deIla programmazione econo~
mico~sociale, assicurando in particolare l'orga~
nico inserimento degli obiettivi di tutela e
valorizzazione dei beni culturali e ambientali
nella politica urbanistica, di pianificazione
territoriale, di protezione dell a natura e del~
l'ambiente;

c) elaborare, d'intesa con gli organi perife~
rici deIl'Amministrazione nazionale, program~
mi poliennali, articolati per piani annuali e per
ambiti territoriali, nei quali saranno precisati
gli obiettivi di catalogazione, tutela, conserva~
zione e valorizzazione dei beni culturali e
ambientali. Tali programmi devono anche
tendere ad assicurare una equilibrata distribu~
zione degli istituti e dei servizi culturali nel ter~
ritorio.

2. Le leggi regionali riconoscono, precisan~
do modalita e limiti in rapporto aIle specifiche
funzioni, autonomia di direzione culturale e
scientifica e di gestione amministrativa e
finanziaria alIa struttura tecnico~scientifica
costituita in attuazione del comma 3 dell'arti~
colo 5 nonche agli istituti regionali di cui ai
successivi articoli. Esse prevedono altresi,
precisandone i compiti, la costituzione di
consigli di istituto, composti di regola da tutto
il personale scientifico e da rappresentanti del
personale tecnico, amministrativo ed ese~
cutivo.
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Art. 25.
(Centri regionali per it catalogo

e la documentazione)

1. Attraverso convenzioni tra l' Amministra~
zione nazionale dei beni culturali e ambientali
e Ie Regioni, presso ogni Regione e istituito un
centro regionale per il catalogo e la documen~
tazione, che opera come organismo conosciti~
vo e informativo finalizzato aIle attivita di
tutela, conservazione e valorizzazione dei beni
culturali e ambientali svolte dagli organi
pubblici statali, regionali 0 locali che hanno
competenza al riguardo. Essi curano altresi la
tenuta e l'aggiornamento dell'inventario e del
catalogo regionale dei beni culturali e ambien~
tali, nei modi previsti daIl'articolo 30.

2. Al fine di conseguire Ie finalita indicate
nel comma 1, i centri promuovono, attenendo~
si ai criteri fissati nazionalmente dall'lstituto
centrale per il catalogo e la documentazione e
daIl'lstituto centrale per l'inventariazione ar~
chivistica e gli archivi di Stato, programmi di
catalogazione concordati tra i diversi organi
statali, regionali e locali, e assicurano la
disponibilita pubblica dell'inventario e del
catalogo. Essi promuovono inoltre iniziative
formative e di aggiornamento di addetti alIa
catalogazione e alIa documentazione.

3. Le convenzioni tra l'Amministrazione na~
zionale dei beni culturali e ambientali e la
Regione indicano Ie modalita della collabora~
zione tra Ie parti e i rispettivi impegni in
ordine: agli interventi per l'allestimento, l'ar~
redamento e il funzionamento delle sedi; aIle
attrezzature scientifiche e tecniche; aIle dota~
zioni di personale scientifico e amministrativo.
I centri sono diretti da funzionari scientifici
dei ruoli regionali. Essi sono sottoposti alIa
vigilanza del Presidente della Regione 0 del~
l'assessore da lui delegato; si avvalgono delle
competenze scientifiche e tecniche ~ oltreche
degli organismi e delle strutture regionali ~

degli istituti centrali e degli uffici periferici
dell'Amministrazione nazionale dei beni cultu~
rali e ambientali. Le loro attivita si conforma~
no agli indirizzi di metodo definiti dagli istituti
centrali.

4. Un comitato nel quale deve essere assicu~
rata la rappresentanza delle predette compe~
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tenze scientifiche e tecniche, e la cui composi-
zione e prevista dalla convenzione, propone i
programmi di attivita dei centri e ne segue l'at-
tuazione.

5. Le convenzioni tra l'Amministrazione na-
zionale dei beni culturali e ambientali e Ie
singole Regioni sono stipulate entro sei mesi
dall'entrata in vigore della presente legge.
Entro i sei mesi successivi vengono attivati i
centri.

Art. 26.
(Centri regionali per it restauro e per la

formazione di addetti alla conservazione)

1. Con analoga procedura, attraverso con-
venzioni tra l'Amministrazione nazionale dei
beni culturali e ambientali e la Regione, sono
istituiti centri regionali per il restauro, dotati
di scuole-laboratorio per la formazione di
addetti al restauro e alIa conservazione, che
operano secondo gli indirizzi fissati nazional-
mente dal Consiglio nazionale e dagli uffici
centrali e si avvalgono dell'ausilio tecnico,
scientifico, didattico dell'Istituto centrale per
il restauro e dell'Istituto centrale per la
patologia del libro.

2. Tali centri hanno 10 scopo, oltreche di
operare per la formazione degli addetti aIle
attivita conservative, di offrire competenza e
supporto tecnico-scientifico aIle attivita cono-
scitive, diagnostiche, conservative e di restau-
ro degli organi nazionali, regionali, civici 0 di
privati, e cia al fine di garantire l'omogeneita e
la qualificazione, su tutto il territorio naziona-
Ie, degli indirizzi metodologici e dei livelli tec-
nico-culturali.

3. Gli ambiti territoriali dei centri possono
estendersi anche a pili Regioni limitrofe, per
iniziativa delle Regioni interessate.

4. I centri si fondano sulla collaborazione
fra organismi nazionali e regionali, e in
particolare con l'Istituto centrale per il restau-
ro, con l'Istituto centrale per la patologia del
libro e con Ie soprintendenze delle Regioni
interessate. Particolari rapporti potranno esse-
re istituiti con Ie universita e con il Centro
nazionale delle ricerche sia suI piano dell'uti-
lizzazione delle competenze scientifiche sia su
quello dei possibili contributi di strumentazio-
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ne e di personale docente, nonche con centri
di ricerca dell'industria.

5. L'Istituto centrale per il restauro e l'Isti~
tuto centrale per la patologia dellibro formu~
lano gli indirizzi per la definizione dei pro~
grammi e dei metodi didattici, concorrono alla
predisposizione degli strumenti didattici e
verificano la corrispondenza dei programmi,
metodi e strumenti proposti dalle Regioni con
gli indirizzi generali. Provvedono altresi, attra~
verso regolari corsi, alla formazione del perso~
nale docente dei centri e allo svolgimento di
attivita di perfezionamento e specializzazione.

6. Le convenzioni tra I'Amministrazione na~
zionale dei beni culturali e ambientali e Ie
Regioni interessate indicano i profili formativi
e Ie specializzazioni che possono essere conse~
guiti nei singoli centri e precisano i termini e
Ie modalita della collaborazione e i rispettivi
impegni in ordine: agli interventi per l'allesti~
mento, l'arredamento e il funzionamento delle
sedi; aIle attrezzature scientifiche e tecniche;
aIle dotazioni di personale scientifico, tecnico
e amministrativo. I centri sono diretti da
funzionari scientifici dei ruoli regionali. Essi
sono sottoposti alIa vigilanza del presidente
della Regione 0 dell'assessore da lui delegato.

7. Un comitato nel quale sia assicurata la
rappresentanza delle competenze scientifiche
e tecniche ~ oltreche degli organismi e delle
strutture regionali ~ dell'Istituto centrale per il
restauro, di altri istituti centrali e degli uffici
periferici dell' Ammini~trazione nazionale, e la
cui composizione e precisata dalla convenzio~
ne, propone i programmi di attivita dei centri e
ne segue l'attuazione.

8. Le convenzioni tra I'Amministrazione na~
zionale dei beni culturali e ambientali e Ie
Regioni sono stipulate entro sei mesi dall'en~
trata in vigore della presente legge. Entro i sei
mesi successivi sono attivati i centri.

Art. 27.

(Deleghe ai comuni singoli 0 associati)

1. Le Regioni, con proprie leggi, possono
delegare ai comuni 0 ad associazioni interco~
munali la gestione di musei, gallerie, bibliote~
che, monumenti, aree archeologiche od altri
istituti assimilati, che siano di competenza
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regionale, garantendo, anche con Ie opportune
misure finanziarie, che i comuni 0 Ie associa~
zioni intercomunali siano dotati di strutture e
servizi tecnici e scientifici adeguati per la
gestione di tali istituti.

2. Per la gestione degli istituti di cui al
comma 1 i comuni possono associarsi, secon~
do modalita e criteri fissati dalle leggi regiona~
li. L'ambito territoriale entro il quale viene
costituita l'associazione intercomunale, di nor~
ma coincidente con quello concernente gli
altri servizi culturali, deve essere di dimensio~
ne tale da assicurare il necessario sostegno
tecnico e scientifico per l'attivita di gestione.
L'associazione riguarda anche i musei, Ie
biblioteche e gli altri istituti assimilati che
all'atto della delega regionale sono gia di
proprieta dei comuni.

3. Le leggi regionali, sentiti gli enti locali
interessati, possono prevedere il trasferimento
ai comuni di musei, biblioteche 0 altri istituti
di proprieta della provincia.

Art. 28.

(Vigilanza sulle funzioni degli enti locali)

1. L'esercizio delle funzioni affidate agli enti
locali e sottoposto alIa vigilanza delle Regioni
che assicurano l'attuazione delle norme di
tutela e forniscono l'assistenza tecnico~scienti~
fica nonche contributi finanziari.

2. Gli enti locali, nell' esercizio delle loro
funzioni, assicurano ~ secondo criteri fissati
dalle leggi regionali in rapporto alla consisten~
za dei diversi istituti ~ a musei, gallerie,
biblioteche, archivi ed altri istituti assimilati,
autonomia amministrativa e contabile, in par~
ticolare per quel che riguarda l'organizzazione
dei rapporti con il pubblico e i servizi offerti
agli utenti; e autonomia di gestione culturale e
scientifica, secondo modalita stabilite nelle
leggi regionali, affidando la gestione di tali
istituti a personale tecnico e scientifico ade~
guatamente preparato, in coerenza con quanto
disposto dall'articolo 18.

3. Dopo l'emanazione delle leggi regionali
di riassetto normativo e organizzativo di cui ai
precedenti articoli, gli enti locali potranno
procedere all'ampliamento delle piante orga~
niche, da sottoporsi al solo esame del compe~
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tente organo regionale di controllo, e all'as-
sunzione del personale tecnico-scientifico e
amministrativo strettamente indispensabile al-
Ia riorganizzazione, alIa riqualificazione, al-
l'ampliamento dei servizi e degli istituti in
rapporto aIle competenze di cui alIa presente
legge.

Art. 29.

(Comitato regionale .
per i beni culturali e ambientali)

1. L'articolo 35 del decreto del Presidente
della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, e
sostituito dal seguente:

«Art. 35. ~ 1. In ogni capoluogo di Regione e
costituito un comitato regionale per i beni
culturali e ambientali composto: dai responsa-
bili delle soprintendenze statali e dagli archivi
di Stato; dai responsabili dell'ispettorato regio-
nale, del centro regionale per il catalogo e la
documentazione, del centro regionale per il
restauro e per la formazione di addetti alIa
conservazione; dai responsabili degli uffici per
i beni culturali e ambientali dei competenti
assessorati regionali. II comitato e presieduto
dall'assessore regionale competente per mate-
ria ed elegge nel proprio seno un vicepresi-
dente».

2. II comitato dura in carica quattro anni.
Ai fini dell'esercizio delle funzioni ad esso
assegnate, la Regione mette a sua disposi-
zione una sede apposita presso il capoluogo
regionale e l'Amministrazione nazionale un
ufficio di segreteria formato da proprio perso-
nale distaccato.

3. II comitato regionale ha i seguenti com-
piti:

a) coordina Ie iniziative e Ie attivita
dell'Amministrazione nazionale dei beni cultu-
rali e ambientali e della Regione, e innanzitut-
to quelle dirette alIa realizzazione dell'inventa-
rio sommario e del catalogo scientifico, come
previsto dall'articolo 30, e all'istituzione e al
funzionamento dei centri regionali di cui agli
articoli 25 e 26;

b) elabora il programma regionale per i
beni culturali, sulla base dei progetti presenta-
ti dagli organi periferici dell' Amministrazione
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nazionale, dalle Regioni e dagli enti locali
territoriali, articolandolo per settori corri-
spondenti ai comitati di settore del Consiglio
nazionale per i beni culturali e ambientali. II
programma contiene anche gli eventuali pro-
getti predisposti dai suddetti organi ed enti
sulla base di finanziamenti dei privati; e
propone una scala di priorita per i programmi
da attuarsi con finanziamenti straordinari in
base all'articolo 20, comma 3;

c) predispone una relazione illustrativa
del programma che indichi e motivi Ie scelte
effettuate e la invia al Consiglio nazionale e al
presidente della giunta regionale;

d) puo rivolgere su ogni altro tema propo-
ste di iniziative 0 di interventi all'Amministra-
zione nazionale, alIa Regione, agli enti locali.

4. II Comitato puo chiamare a partecipare aI-
le proprie riunioni amministratori ed esperti.

TITOLO V

TUTELA E ASSETTO TERRITORIALE

Art. 30.

(Inventario sommario e catalogo scientifico
regionale dei beni culturali e ambientali)

1. Le Regioni provvedono, ad opera dei cen-
tri regionali per il catalogo e la documentazio-
ne ~ secondo criteri e metodologie definite in
sede nazionale nel quadro delle competenze di
indirizzo del Governo, su proposta del Consi-
glio nazionale per i beni culturali e ambientali e
con l'assistenza tecnica degli istituti centrali ~

alIa tenuta di un inventario sommario e del
catalogo scientifico dei beni culturali e ambien-
tali situati nel territorio regionale.

2. L'inventario sommario e predisposto dal
centro regionale per il catalogo e la documen-
tazione e contiene, per i beni in esso elencati,
informazioni relative allo stato di conservazio-
ne e alIa situazione ambientale. Esso deve in
ogni caso includere tutti i beni che sono gia
stati catalogati 0 che, comunque, sono stati
oggetto di dichiarazione di bene culturale. Per
i beni ancora non notificati, l'inclusione
nell'inventario sommario ha valore di propo-
sta di dichiarazione di bene culturale 0
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ambientale ai sensi dell'articolo 31. La Regio~
ne provvede alIa redazione dell'inventario,
attraverso campagne di censimento che posso~
no essere attuate anche in collaborazione con
gli enti locali, con Ie universita, con Ie
soprintendenze territoriali, entro il 31 dicem~
bre 1992. L'inventario sara finalizzato in via
prioritaria all'acquisizione di dati utilizzabili
per la redazione di strumenti urbanistici e
piani di recupero, per l'individuazione e il
risanamento di situazioni di particolare degra~
do, per la delimitazione di aree di riserva per
Ie preesistenze archeologiche. Dopo il 1992
l'inventario viene aggiornato attraverso pro~
grammi biennali, ferma restando la facolta
della Regione di inserire ulteriori beni anche
prima della scadenza del biennio, qualora cio
sia opportuno per la salvaguardia 0 il recupero
di immobili 0 aree, di singoli beni mobili, di
complessi 0 collezioni.

3. La catalogazione scientifica e effettuata ~

secondo criteri unitari fissati in sede nazionale
dall'lstituto centrale per il catalogo ~ dalle
soprintendenze territoriali 0 dalle Regioni, a
seconda delle rispettive competenze. II comi~
tate regionale di cui all'articolo 29 promuove
il coordinamento fra gli organi nazionali e
regionali per l'effettuazione di campagne di
catalogazione secondo programmi concordati,
ai quali possono essere chiamati a partecipare
anche Ie universita e altri istituti di ricerca.

4. Presso l'lstituto centrale per il catalogo e
la documentazione e istituita una struttura
tecnica per l'elaborazione dei dati conoscitivi,
cartografici e fotografici relativi ai beni cultu~
rali d'interesse archeologico, ambientale e
architettonico, storico~artistico ed etnografico.
Tale struttura opera come sistema informativo
dell'lstituto centrale per il catalogo e la
documentazione ed e collegata con i centri
regionali al fine di garantire 10 scambio e gli
aggiornamenti dei dati raccolti e organizzati su
scala nazionale.

Art. 31.

(Dichiarazione di bene culturale
o ambientale)

1. Le soprintendenze statali e Ie Regioni
sono titolari, nell'ambito delle proprie compe~
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tenze, dell a dichiarazione della natura di bene
culturale 0 ambientale.

2. Tale dichiarazione puo essere proposta,
con segnalazione motivata, anche dagli altri
enti territoriali 0 da associazioni ed istituzioni
culturali, nonche da singoli cittadini. La segna-
lazione va indirizzata all' Amministrazione na-
zionale dei beni culturali e ambientali 0 ai suoi
organi periferici, oppure aIle Regioni per i
beni di loro competenza.

3. L'Amministrazione nazionale dei beni
culturali e ambientali 0 la Regione, qualora
ritengano manifestamente infondata una ini-
ziativa concernente la dichiarazione di bene
culturale 0 ambientale, esprimono entro tren-
ta giorni un motivato diniego. Altrimenti
procedono all'istruttoria per l'imposizione del
vincolo.

4. La notificazione della proposta di dichia-
razione al proprietario, possess ore 0 detentore
della cosa, da effettuarsi a cura dell'Ammini-
strazione nazionale dei beni culturali e am-
bientali 0 della Regione, produce effetti eguali
alla imposizione del vincolo, fino al giorno di
emanazione del relativo provvedimento.

5. Ai fini dell'accertamento, gli organi com-
petenti hanno, in ogni caso, diritto di accedere
al bene culturale 0 ambientale e di documen-
tarne 10 stato.

6. II provvedimento, della soprintendenza 0
della Regione, di imposizione del vincolo deve
essere adottato entro il termine massimo di
centoventi giorni dalla notificazione della
proposta stessa.

7. II Ministro puo adottare direttamente
dichiarazioni di bene culturale e ambientale,
sentito il competente comitato di settore del
Consiglio nazionale per i beni culturali e am-
bientali.

8. Le Regioni possono, anche su segnalazio-
ne di soprintendenze, enti locali, associazioni
o privati, dichiarare che determinati edifici,
complessi di edifici, aree urbane 0 rurali
costituiscono beni di interesse culturale; stabi-
lendo al riguardo vincoli per quel che concer-
ne l'aspetto esterno, Ie strutture, Ie destinazio-
ni d'uso.

9. Gli atti con i quali i beni sono riconosciu-
ti di interesse culturale 0 ambientale hanno
valore dichiarativo. Essi sono comunicati al
proprietario, a cura della soprintendenza 0
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della Regione, e sono affissi all'albo pretoria
del comune ove il bene e situato 0 conservato.

10. Restano ferme Ie competenze delegate
aIle Regioni a statuto ordinario ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 14
gennaio 1972, n. 3, relativamente aIle notifica~
zioni contemplate dall'articolo 9, lettera b), del
suddetto decreto.

11. Restano ferme Ie norme di cui all'artico~
10 82 del decreto del Presidente della Repub~
blica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 32.

(Strumenti urbanistici e piani di recupero)

1. I dati conoscitivi che costituiscono l'in~
ventario sommario e il catalogo scientifico
regionale dei beni culturali e ambientali
debbono essere messi a disposizione dei comu~
ni, per quel che riguarda il territario di laro
competenza.

2. I comuni sono tenuti ad accluderli agli
strumenti urbanistici e ai piani e ai programmi
attuativi poliennali, assicurando il pieno ri~
spetto dei vincoli di tutela dei beni culturali e
ambientali.

3. I comuni, nell'esercizio delle loro compe~
tenze in materia urbanistica, sono tenuti alIa
predisposizione di piani di recupero per la
salvaguardia e l'utilizzazione del patrimonio di
interesse culturale 0 ambientale.

4. Nel caso di centri edificati di antica
formazione, il piano di recupero puo riguarda~
re l'intero complesso urbano 0 parti di esso'
autonome e indipendenti. In tal caso la dichia~
razione di vincolo indiretto su un bene dil
diritto, limitatamente aIle opere di restauro 0
comunque direttamente connesse con la con~
servazione delle strutture oggetto del vincolo, a
un trattamento, ai fini fiscali 0 per l'accesso a
mutui 0 contributi pubblici, pari a quello
previsto per i beni direttamente vincolati.

5. Le soprintendenze ai beni culturali e
ambientali e gli ispettorati regionali sono, per
i rispettivi compiti, organi di assistenza e
consulenza tecnica dei comuni per la pro~
gettazione e per l'esecuzione delle opere di
recupero.

6. Ai fini di cui sopra, la Regione puo anche
disporre la costituzione di un comitato tecni~
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co~scientifico regionale, composto da funzio~
nari e tecnici degli ispettorati regionali e delle
soprintendenze, da tecnici e funzionari di altri
dipartimenti, da docenti e ricercatori universi~
tari, da esperti designati dagli enti locali.

Art. 33.

(Progetti d'area di valorizzazione
storico~ambientale )

1. Le Regioni possono, nel quadro delle loro
funzioni di gestione del territorio e di redazio~
ne dei piani paesistici, predisporre progetti
d'area di valorizzazione storico~ambientale.
L'individuazione dell'area si basa su criteri di
identita culturale 0 di omogeneita tematica. I
progetti sono integrativi delle attivita ordinarie
di manutenzione e intervento affidate aIle
soprintendenze. Essi possono avere carattere
sperimentale, impostazione intersettoriale e
disciplinano tutto l'arco del processo di valo~
rizzazione del patrimonio culturale nel territo~
rio oggetto dell'intervento: ricerche conosciti~
ve, discussione di ipotesi di programma,
compilazione di schedari e cataloghi; fasi
programmatorie e progettuali, fino alIa predi~
sposizione dei programmi attuativi e gestiona~
li; definizioni esecutive e finanziarie, che
possono prevedere la partecipazione ai proget~
ti anche dell'imprenditoria privata e l'impiego
di capitali di soggetti diversi; determinazione
delle tecniche e delle tecnologie, ivi compresa
la formazione dei quadri operativi; gestione sia
degli interventi programmati che delle attrez~
zature territoriali realizzate con Ie opere di
valorizzazione; fasi successive di manutenzio~
ne programmata. Al coordinamento degli
interventi provvedono i comitati regionali di
cui all'articolo 29.

Art. 34.

(Alienazione di beni di proprieta pubblica)

1. I beni culturali e ambientali di proprieta
pubblica, compresi quelli trasferiti aIle Regio~
ni e agli' enti locali, non possono essere
alienati se non con legge statale, anche di
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iniziativa regionale. Lo stesso regime deve
prevedersi per i beni culturali e ambientali
successivamente acquisiti alla proprieta pub~
blica.

TITOLO VI

ALTRE MODIFICAZIONI
DELLE NORMATIVE DI TUTELA

Art. 35.

(Estensione temporale
della normativa di tutela)

1. Non sono soggette alla disciplina prevista
dalla legislazione di tutela Ie opere di autore
vivente eseguite da menD di trent'anni.

2. Su parere conforme del Consiglio nazio~
nale per i beni culturali e ambientali 0 del
competente comitato di settore possono tutta~
via essere decisi anche interventi diretti a
impedire il deperimento 0 la distruzione di
opere pili recenti che siano di riconosciuto
valore. L'esercizio del diritto di prelazione in
caso di alienazione e comunque escluso su tali
opere fino al compimento dei trent'anni
dall'esecuzione, fermo restando l'obbligo di
denunziare il trasferimento di proprieta.

Art. 36.

(Estensione della dichiarazione
di bene culturale e ambientale)

1. La dichiarazione di bene culturale e
ambientale e la relativa notifica possono
riguardare sia beni singoli, sia complessi di
beni mobili e immobili. II vincolo relativo a un
immobile si estende automaticamente, salvo
che cia non sia esplicitamente escluso dal
relativo provvedimento, a tutte Ie pertinenze e
alle cose mobili 0 immobili che ne costituisco~
no arredamento essenziale e caratteristico.
Con la notifica 0 con un atto successivo si
possono altresi prevedere particolari misure di
salvaguardia delle caratteristiche storiche, am~
bientali 0 culturali dell'ambiente che circonda
l'immobile 0 il complesso di immobili vin~
colati.
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2. Per i centri storici Ie misure di salvaguar~
dia e di recupero possono riguardare l'intero
complesso 0 parti di esso autonome e indi~
pendenti.

3. L'applicazione delle norme di tutela PUQ
essere estesa anche aIle aree nelle quali si
trovino resti di interesse archeologico la cui
esistenza risulti anche solo in base a rilievi
aerofotografici, prospezioni od altro metodo di
accertamento scientifico.

4. Per i beni sottoposti a vincolo in diretto, ai
sensi dei commi 1, 2 e 3, si applicano Ie
agevolazioni previste nell'articolo 32, comma
4, secondo periodo.

Art. 37.

(Raccolte, collezioni 0 serie di oggetti)

1. La facolta di vincolo prevista dall'articolo
5 della legge 10 giugno 1939, n. 1089, e estesa a
raccolte, collezioni 0 serie di oggetti che
presentino, comunque, un rilevante interesse
culturale, indipendentemente dall'epoca in cui
i singoli oggetti simo stati prodotti 0 raccolti.

2. Qualora esista un rapporto determinante,
ai fini dell'interesse culturale, fra la raccolta,
la collezione 0 la serie e il contesto storico 0
ambientale nel quale sono conservate, il
vincolo PUQ altresi prevedere, con esplicita
motivazione, il divieto di trasferimento in altra
sede e di modificazione dell'ambiente.

3. Nel vincolo possono essere incluse, con
provvedimenti successivi, anche opere acqui-
site posteriormente alIa prima notifica.

4. Le norme indicate ai commi 1, 2 e 3 si
applicano anche aIle raccolte private di mate-
riale librario e archivistico.

Art. 38.

(Forma scritta degli atti relativi ai beni culturali
e ambientali ed istituzione di un registro dei

beni mobili e immobili vincolati)

1. Gli atti di alienazione 0 di disposizione
dei beni culturali e ambientali mobili e
immobili vincolati, nonche gli atti di costitu~
zione, modificazione 0 estinzione di diritti



Atti parlamentari ~ 53 ~ Senato della Repubblica ~ 1904

X LEGISLATURA ~ DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -DOCUMENTI

reali parziali sui beni medesimi debbono avere
forma scritta a pena di nullita.

2. Tali atti, corredati di tutta la documenta~
zione necessaria, devono essere trasmessi al
competente organo periferico delI'Ammini~
strazione nazionale dei beni culturali e am~
bientali.

3. Ferma restando la disciplina di cui agli
articoli 2, secondo comma, e 21, terzo comma,
delIa legge 1° giugno 1939, n. 1089, gli atti di
cui ai commi 1 e 2 vanno annotati, a pena di
nullita, in un registro da istituire presso il
centro regionale per il catalogo e la documen~
tazione e l' Amministrazione nazionale dei beni
culturali e ambientali.

Art. 39.

(Vincolo presuntivo
a fine di accertamento)

1. Ai fini delI'accertamento delI'esistenza
presso privati di beni di interesse culturale, la
soprintendenza puo procedere alIa notifica di
un vincolo presuntivo, da confermare con
provvedimento successivo entro sessanta gior-
ni. Tale vincolo da diritto all'accesso ispettivo.

Art. 40.

(Accesso del pubblico alla fruizione
di beni culturali di enti 0 privati)

1. Gli enti pubblici e gli istituti legalmente
riconosciuti, proprietari di beni di interesse
culturale, sono ten uti ad assicurare l'accesso
del pubblico a visitarli.

2. La disciplina dell'accesso sara fissata
dall'ente 0 istituto, d'accordo con la compe~
tente soprintendenza. Potranno essere conces~
si contributi per gli oneri di funzionamento, di
mantenimento e di sicurezza.

3. Qualora si tratti di beni di proprieta di
enti ecclesiastici, si procedera d'accordo con
l'autorita ecclesiastica per quel che riguarda Ie
esigenze del culto.

4. Anche i privati proprietari di beni di
interesse culturale deb bono garantirne la frui~
zione pubblica, secondo modalita da definire,
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tenuto conto delle ragioni di sicurezza e dei
legittimi interessi del proprietario, d'accordo
con la soprintendenza competente per territo~
rio. Potranno essere concessi contributi per gli
oneri di funzionamento, di mantenimento e di
Slcurezza.

5. Per que! che riguarda gli archivi privati
dichiarati di notevole interesse storico valgono
Ie norme previste dal decreto del Presidente
della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409.

Art. 41.

(Obblighi dei proprietari di beni culturali
e possibilita di confisca dei beni)

1. Fermi restando gli obblighi derivanti
dalla legge 1° giugno 1939, n. 1089, dall'artico-
10 38 del decreto del Presidente della Repub-
blica 30 settembre 1963, n. 1409, e da altri
provvedimenti di legge, i proprietari di beni
culturali hanno l'obbligo:

a) di non alterarne 10 stato e la struttura e
di non destinarli ad usi che ne pregiudichino
la conservazione e il pubblico godimento;

b) di preservarli, mediante Ie necessarie
opere di salvaguardia, manutenzione e restau-
ro, dall'offesa di agenti esterni e da ogni altra
possibile causa di degrado;

c) di non collocare senza preventiva
autorizzazione e comunque rimuovere imme-
diatamente, su richiesta delle soprintendenze,
insegne luminose, arredi 0 altre opere detur-
panti;

d) di denunciare immediatamente danni 0
peri coli di danno, adottando nel contempo Ie
indispensabili misure di salvaguardia.

2. Nel caso di mancato rispetto degli obbli-
ghi sopra indicati, la Regione 0 la soprinten-
denza statale, ciascuna per i beni di propria
competenza, possono disporre l'esecuzione,
entro un termine perentorio, di interventi di
manutenzione, ripristino 0 restauro a cura e
spese del proprietario.

3. In caso di grave violazione delle norme di
tutela, indipendentemente dalle decisioni di
competenza dell'autorita giudiziaria in sede
penale, l'Amministrazione nazionale dei beni
culturali e ambientali, 0 la Regione, a seconda
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delle competenze, puo ordinare la confisca
senza indennizzo dei beni e la loro acquisizio-
ne alIe raccolte pubbliche.

Art. 42.

(Espropriazione di beni culturali)

1. I beni culturali dichiarati, mobili 0
immobili, comprese Ie aree in cui si trovano
beni culturali non ancora portati alIa luce,
nonche raccolte e colIezioni notificate, posso-
no formare oggetto di espropriazione per
pubblica utilita.

2. Costituisce in ogni caso idonea e suffi-
ciente motivazione del procedimento di espro-
priazione di un bene culturale la necessita di
assicurarne la conservazione, la valorizzazio-
ne, il godimento e la fruizione pubblica.

3. Possono esercitare la facolta di esproprio
gli enti locali territoriali e in via sostitutiva, sia
per acquisizioni dirette sia a favore degli enti
locali territoriali interessati, Ie Regioni e
l' Amministrazione nazionale dei beni culturali
e am bien tali.

4. Possono essere espropriati, secondo la
disciplina prevista dal presente articolo, anche
gli immobili adiacenti a beni culturali dichia-
rati e sui quali siano state imposte Ie misure di
salvaguardia previste dalI'articolo 21 delIa
legge 1° giugno 1939, n. 1089,0 daIla presente
legge.

5. L'indennita di espropriazione e determi-
nata, per Ie aree, in base aIle leggi vigenti; per
gli altri beni e stabilita dalI'ente che esercita la
facolta di esproprio. In caso di contestazione il
proprietario puo far ricorso alIa giustizia am-
ministrativa.

Art. 43.

(Inderogabilita della giurisdizione)

1. II contenzioso relativo ai provvedimenti
amministrativi previsti dalIa legislazione sui
beni culturali e ambientali e di competenza
delIa giurisdizione amministrativa ordinaria.

2. E escluso il ricorso agli arbitraggi e ai
colIegi peritali, di cui agli articoli 15 delIa
legge 29 giugno 1939, n. 1497, e 31, 36, 44, 46,
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47 e 49 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e
all'articolo 148 del regolamento approvato
con regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363, e
ad ogni altra forma di lodo arbitrale e di
arbitrato proprio 0 improprio.

Art. 44.

(Esclusione dalt' esportazione)

1. E vietata l'esportazione di beni culturali
notificati.

2. II Ministro, sentito il Consiglio nazionale
per i beni culturali e ambientali, puo con pro~
prio decreto stabilire l'esclusione tempora~
nea 0 definitiva dall'esportazione di specifiche
categorie di beni, in relazione aIle loro carat~
teristiche oggettive 0 alIa loro provenienza.

Art. 45.

(Procedure per l' esportazione)

1. Chiunque voglia esportare beni di presun~
to interesse culturale non notificati deve
presentarli agli uffici regionali per Ie esporta~
zioni di cui all' articolo 17.

2. L'Uffico regionale per l'esportazione, qua~
lora si tratti di opere di artista vivente prodotte
da menD di trent'anni, rilascia il nulla osta per
l' esportazione.

3. Nel caso di opere di autori defunti 0 che,
comunque, abbiano piu di trent'anni, l'Uffico
regionale per l'esportazione puo rilasciare la
licenza di esportazione ovvero, in rapporto
all'interesse del bene, proporre l'acquisto 0 la
notifica come bene culturale e quindi il divieto
di esportazione.

4. L'acquisto, sulla base di un prezzo con~
cordato nel caso che l'opera non sia in vendita
oppure attraverso l'esercizio del diritto di
prelazione, deve essere compiuto entro sessan~~
ta giorni. Se cio non accade, l'Uffico regionale
per l'esportazione puo in via subordinata,
entro il termine di ulteriori trenta giorni,
proporre la notifica e quindi il veto di esporta~
zione.

5. La proposta di notifica formulata dall'Uf~
fico regionale per l'esportazione ha valore
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vincolante e ricade sotto Ie procedure previste
dall'articolo 31.

Art. 46.

(Esportazione ed importazione temporanea)

1. L' esportazione temporanea di beni cultu-
rali notificati di proprieta di privati puo essere
consentita, ferma restando la facolta di vietare
l'esportazione per ragioni di sicurezza e di
conservazione, solo per mostre ed altre mani-
festazioni culturali e per un periodo non
superiore ad un anno non prorogabile. In caso
di violazione di questa norma, si ricade nei
casi di esportazione illecita.

2. L'importazione temporanea di beni cultu-
rali e consentita ai privati solo per mostre 0
altre iniziative culturali. Nel caso in cui l'opera
temporaneamente importata venga alienata,
l'importazione diventa definitiva e comporta,
pertanto, a carico dell'importatore, l'onere di
integrare Ie tasse di importazione nelle aliquo-
te previste per l'importazione definitiva e
l'obbligo di den uncia, aU'ufficio esportazione
competente, del nome e del domicilio del
nuovo proprietario.

Art. 47.

(Esercizio del diritto di prelazione)

1. II diritto di prelazione, in tutti i casi
previsti dalla legge 10 giugno 1939, n. 1089,
puo essere esercitato, oltre che daUo Stato e
dall' Amministrazione nazionale dei beni cultu-
rali e ambientali, da Regioni 0 enti locali. A
tale scopo l'Amministrazione nazionale 0 i
suoi organi periferici hanno l'obbligo di infor-
mare entro dieci giorni la Regione 0 l'ente
locale in cui si trova il bene.

Art. 48.

(Testo unico delle norme di tutela)

1. Ferme restando Ie abrogazioni e Ie modi-
ficazioni comportate daUa presente legge,
restano validi, per quanta compatibili, la legge
10 giugno 1939. n. 1089, e successive modifica-
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zioni, la legge 29 giugno 1939, n. 1497, e
successive modificazioni, il decreto del Presi~
dente della Repubblica 30 settembre 1963,
n. 1409, e il decreto del Presidente della
Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, e succes~
sive modificazionL

2. Entro tre anni dall'entrata in vigore della
presente legge il Governo e delegato a emana~
re, su proposta del Ministro dell'universita,
della ricerca scientifica e tecnologica, dei beni
culturali e ambientali, sentito il parere del
Consiglio nazionale per i beni culturali e
ambientali, delle Regioni, delle Commissioni
competenti del Senato e della Camera, un
decreto avente valore di legge nel quale
raccogliera in forma di testo unico, coordinan~
do Ie norme contenute nella presente legge
con Ie altre di cui al comma 1, il complesso
della normativa di tutela.

3. Lo schema di decreto sara sottoposto
all'esame delle Commissioni parlamentari una
prima volta almeno quattro mesi prima della
scadenza della delega e una seconda volta
almeno un mese prima di tale scadenza.

TITOLO VII

NORME TRANSITORIE E FINAL!

Art. 49.

(Fase transitoria)

1. Dal momenta dell'entrata in vigore della
presente legge e soppresso il Ministero per i
beni culturali e ambientali e Ie funzioni da
esso esercitate sono trasferite al Ministero
dell'universita e della ricerca scientifica e
tecnologica, che prende il nome di Ministero
dell'universita, dell a ricerca scientifica e tec~
nologica, dei beni culturali e ambientali.

2. Entro due mesi dall'entrata in vigore
della presente legge viene dichiarata istituita,
con decreto del Presidente della Repubblica,
l'Amministrazione nazionale dei beni culturali
e ambientali e ad essa sono trasferite Ie
funzioni previste dalla presente legge e Ie
strutture, i mezzi, il personale, Ie dotazioni
finanziarie relative a tali funzioni.
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3. Entro la stessa data il Consiglio nazio-
nale elegge il direttore generale e i vicediret-
tori dell'Amministrazione nazionale, secondo
quanto previsto dall'articolo 12, comma 1,
lettera a). Dal momenta di questa elezione
entrano in vigore i principi di autonomia
riguardanti I'Amministrazione nazionale e Ie
sue articolazioni.

Art. 50.

(Elevazione dei limiti di spesa)

1. In attesa del regolamento che dovra
compiutamente disciplinare, come previsto
dall'articolo 19, comma 1, l'ordinamento auto-
noma dell'Amministrazione nazionale dei beni
culturali e ambientali, il limite di spesa da
parte dei soprintendenti e dei responsabili
degli altri istituti assimilati e elevato a 500
milioni di lire e la possibilita di esecuzione in
economia delle opere e elevata fino a tale
somma.

Art. 51.

(Gestione degli introiti derivanti
da servizi aggiuntivi)

1. In attesa del regolamento di cui all'artico-
10 50, sin dall'entrata in vigore della presente
legge Ie entrate provenienti da servizi aggiunti-
vi sono autonomamente amministrate dagli
istituti periferici e vengono iscritte nel loro
bilancio.

2. Sono servizi aggiuntivi:

a) la fotoriproduzione;
b) la vendita di cataloghi, pubblicazioni e

materiale di documentazione;
c) l'autorizzazione aIle riproduzioni foto-

grafiche, cinematografiche e televisive;
d) il servizio di prestito nazionale e inter-

nazionale;
e) ogni altro servizio che non rientri tra

quelli propriamente istituzionali dell' Ammini-
strazione nazionale dei beni culturali e am-
bientali.

3. Per il funzionamento amministrativo-
finanziario e per la disciplina del servizio di
cassa degli istituti periferici, si adotta, in
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quanta applicabile, il regolamento per il
funzionamento amministrativo~finanziario e
per la disciplina del servizio di cassa degli
istituti centrali, approvato con il decreto del
Presidente della Repubblica 13 maggio 1980,
n. 501.

Art. 52.

(Prima attuazione della riforma)

1. Per la prima fase di attuazione della
presente legge, e in particolare:

a) per la costituzione dell' Amministrazio~
ne nazionale dei beni culturali e ambientali e il
rafforzamento e l'ulteriore qualificazione degli
istituti centrali;

b) per l'istituzione di nuove soprintenden~
ze entro un numero massimo che non sia
superiore del 50 per cento a quello attuale;

c) per il potenziamento del Servizio bi~
bliotecario nazionale estendendo il numero
delle biblioteche partecipanti;

d) per la creazione dei centri regionali
per il restauro e la catalogazione;

e) per l'attuazione entro il 1992, in ogni
regione, del censimento sommario dei beni
culturali e ambientali,

e previsto un finanziamento straordinario
distribuito in cinque anni, pari a 10.000
miliardi di lire, cos! distribuiti: lire 1500
miliardi per il 1991; lire 2000 miliardi per il
1992; lire 2500 miliardi per il 1993; lire 2000
miliardi per il 1994, e lire 2000 miliardi per il
1995.

2. Tale stanziamento e aggiuntivo rispetto
alIa dotazione ordinaria di cui all'articolo 19.

3. AlIa copertura della spesa prevista dalla
presente legge si provvede, per gli anni 1991 e
1992, mediante trasferimento dalla tabella 21,
relativa al Ministero dei beni culturali e
ambientali, e mediante riduzione dello stanzia~
mento iscritto al capitolo 9001 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, all'uopo
utilizzando l'accantonamento «Interventi per
il potenziamento delle attivita di restauro,
recupero, valorizzazione, catalogazione del
patrimonio culturale, nonche per il finanzia~
mento di progetti in attuazione di piani
paesistici regionali».


