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ONOREVOLI SENATOR!. ~ L'esigenza di una

meditata e profonda rivisitazione della
normativa in materia di opere pubbliche, a
partire dalle disposizioni della legge fonda~
mentale (legge 20 marzo 1865, n.2248,
allegata F) che conta ormai 120 anni di vita
e del regolamento di contabilita del 1895
(regia decreta 25 maggio 1895, n.350),
appare ormai manifesta e non pili procra-
stinabile.

Occorre ricercare, per quanta possibile,
principi informatori uniformi, coerenti e
adeguati all'odierna realta economica e
sociale nell'ambito di una regolamentazio~
ne organica e unitaria che superi l'attuale
frammentazione di competenze e consenta
aIle amministrazioni pubbliche responsabi~
li deIl'esecuzione di opere di coordinare gli
occorrenti adempimenti e curare la massi~
ma trasparenza ed obiettivita della azione
amministrativa, senza appesantimento dei
risultati ne intralci 0 incertezze procedi~
mentali.

Quanta pili aumenta ~ 0 tende ad aumen-
tare ~ il numero degli enti 0 soggetti
pubblici abilitati dall'ordinamento a pro-
muovere e realizzare per proprio canto Ie
attivita in questione, tanto pili diventa
necessaria uno snellimento normativo che,
ferma l'osservanza di regale fondamentali di
applicazione generale, taIga rigidita al siste~
ma e ne consenta l'adattamento aIle diverse
situazioni ed aIle esigenze di sviluppo di una
societa evoluta, che richiede amministrazio-
ni all'altezza dei compiti, aperte aIle innova~
zioni nel rispetto dei principi basilari del
procedimento amministrativo.

I provvedimenti legislativi succedutisi
negli ultimi venticinque anni in materia di
accelerazione delle procedure per la realiz~
zazione di opere pubbliche non hanno
conseguito risultati soddisfacenti.

Le cause sana certamente molteplici,
ma una in particolare assume valore

determinante ed e proprio l'esuberante
produzione normativa in assenza di una
visione unitaria del complesso fenomeno,
al quale fisiologicamente con carrano Ie
competenze di amministrazioni pubbliche
diverse, portatrici di interessi tutti merite~
voli di tutela ma non sempre agevolmente
componibili.

Le critiche, spesso vivaci, che sempre pili
frequentemente si appuntano sulla cosid~
detta legislazione dell'emergenza, vista co-
me scappatoia per non applicare Ie normali
procedure nella materia degli interventi
pubblici, devono costituire motivo di seria
riflessione. Ma forse non si sarebbero
verificate situazioni di emergenza (per l'ac~
qua, per la casa, per i parcheggi, per molte
opere infrastrutturali) se, senza attendere
l'ultimo momenta per l'adozione di provve-
dimenti straordinari e tal volta temporanei,
si fossero ricercate a monte Ie cause di
ritardi, disfunzioni, inefficienze e si fosse
scelta senza esitazioni la strada di una
programmazione responsabile, non rigida~
mente ed inutilmente vincolistica, ma fles~
sibile ed operativamente efficace; per con-
tro molti programmi, teoricamente inecce~
pibili, non hanno corrisposto aIle aspettati~
ve e si sana dimostrati inadeguati nel
contesto economico e sociale. Di qui la
spinta a progettazioni affrettate, volte a
soddisfare esigenze specifiche ad eccezio-
nali, perdendo di vista il quadro complessi-
va d'insieme.

Prima di muovere scontate critiche, e pur
necessaria domandarsi per quale motivo, in
un paese di ormai consolidate possibilita
industriali e capacita manageriali, non si sia
ancora riusciti a prevenire i problemi e si
continui ad intervenire in modo disordina~
to e provvisorio, in svariati casi tornando
indietro pure su decisioni gia adottate, con
una tendenza alla deresponsabilizzazione e
all'accentuazione dell'assemblearismo non
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sempre in presenza di condizioni realmente
giustificatrici.

Occorre, in primo luogo, definire l'ambi~
to dell'intervento legislativo: non pare dub~
bio che, nella materia dei lavori pubblici,
tale intervento possa essere utilmente cir~
coscritto alIa determinazione di principi
generali, cui l'amministrazione, nell'eserci~
zio dei suoi poteri procedimentali, deve
conformare Ie sue scelte.

Un sistema ordinato e corretto di svolgi~
mento dei rapporti presuppone l'applicabi~
lita di una normativa di chiara comprensio~
ne, leggibile, punto di riferimento sicuro
non solo per l'apparato amministrativo,
sempre piu impegnato in defatiganti ricer~
che di testi aggiornati, di precedenti, di
prassi applicative ma anche per gli operato~
ri e per i cittadini, dai quali non puo
pretendersi una cultura da iniziati 0 l'assi~
stenza continua di esperti.

Invero, la maggiore difficolta che oggi
incontra chi ~ anche fornito di consistente
preparazione giuridica ~ si accinge a studia~
re la materia delle opere pubbliche, risulta
costituita dall'incaIcolabile mole di provve~
dimenti sovrappostisi nel tempo, sotto la
spinta di esigenze contingenti, meritevoli
Forse di puntuale regolamentazione ma in
assenza, spesso, di un filo conduttore atto a
mantenere organicita al sistema.

Vien quasi da pensare che successive
generazioni di giuristi, non comprenden~
do, 0 non sforzandosi di comprendere
norme conosciute e applicate da genera~
zioni precedenti, abbiano preferito riscri-
verIe per loro uso, modificando ogni volta
quaIche punto, mai pero 0 quasi mai
abrogando espressamente la disciplina an-
teriore.

Una rilettura accurata e completa dei
testi normativi vigenti costituisce, pertanto,
premessa indispensabile per portare ordine
nel processo di formazione delle decisioni
in materia di opere pubbliche e restituire
certezza dei ruoli aIle strutture operative
delle diverse amministrazioni.

Per quanto attiene agli aspetti procedi-
mentali, occorre considerare la possibilita
di utilizzare 10 strumento della «delegifica-
zione» introdotto in via generale nel nostro

ordinamento dall'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Com'e noto, tale norma prevede la facol~
ta del Governo di disciplinare per regola~
mento Ie materie, non coperte da riserva
assoluta di legge prevista dalla Costituzione,
per Ie quali Ie leggi dell a Repubblica,
autorizzando I'esercizio della potesta rego~
lamentare del Governo, determinano Ie
norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vi~
genti con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari. Al riguardo, con
decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 21 dicembre 1989 e stato istituito
presso la Presidenza del Consiglio un
Comitato di studio e di consulenza. E nel
progetto e stato tenuto debito conto dei
suoi lavori per quanto attiene alla delegifi~
cazione in rapporto agli appalti pubblici.

Si riportano brani salienti della relazione
del predetto Comitato, che ha rilevato, in
particolare, la necessita di un organico
riordinamento della normativa vigente ed
ha altresi prospettato I'ipotesi di una legge
di principi ispirata al criterio deIIa delegifi~
cazione. La scelta del settore degli appalti
non e stata effettuata a caso, ma previa
attenta riflessione sulla effettiva praticabili~
ta ed applicabilita dei criteri introdotti
dall'articolo 17 della legge n. 400 del 1988;
l'esigenza poi, unanimamente riconosciuta,
di provvedere con celerita ad una accurata
verifica della normativa in vigore, ha sugge~
rito I'introduzione, nel presente disegno di
legge, di un nuovo modulo procedimentale
di indubbia efficacia operativa, che potra
essere validamente sperimentato anche per
la disciplina di altri settori dell' ordina~
mento.

La materia degli appalti pubblici vanta
antiche e raffinate elaborazioni giuridiche,
sollecitate dalla rilevanza degIi interessi
pubblici e privati che vi sono connessi,
sicche si possono individuare alcune co~
stanti da assumere come base per la
formazione di principi, salvo verificarne
l'applicabiIita nel piu ampio campo dei
contratti pubblici in generale. L'intento di
«deflazionare» la legislazione, in modo da
evitare che il ParIamento sia continuamen~
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te costretto ad occuparsi di leggi applicati~
ve, di leggi provvedimento, di regole esecu~
tive, appare condivisibile e medta di essere
assecondato.

La normazione regolamentare, riservata al
Governo, puo certamente svilupparsi in
modo tecnicamente pregevole, stante I'ob~
bligatoria consultazione del Consiglio di
Stato per i regolamenti emanati dal Gover~
no; essa inoltre presenta, rispetto alIa nor~
mazione primaria, carattere di elasticita, il
che rappresenta un indubbio vantaggio per
quanto attiene agli aspetti applicativi.

Deve inoltre aggiungersi che, nella mate~
ria degli appalti pubblici, il modulo che si
intende proporre non rappresenta una
effettiva novita con riguardo al procedi~
mento di formazione ed esecuzione del
contratto regolato, per l'amministrazione
statale, dagli articoli da 63 a 120 del
regolamento di contabilita di Stato appro~
vato con regio decreto 23 maggio 1924,
n. 827, pili volte modificato e integrato.

II richiamato regolamento, in applicazio~
ne da circa settant'anni, evidenzia esigenze
di revisione, ma in questa sede preme
richiamarlo come precedente, per dimo~
strare l'idoneita della Fonte regolamentare a
disciplinare l'attivita della pubblica ammi~
nistrazione intesa a scegliere il contraente
pili idoneo per l'esecuzione dell' opera ed a
regolare I'esecuzione del contratto fino al
collaudo.

Per quel che riguarda, invece, la tutela
delle situazioni soggettive dell'impresa, il
problema e, in definitiva, assimilabile a
quello della stipulazione di un contratto per
adesione, nel rilievo che l'accettazione
della proposta della pubblica amministra~
zione resta espressione dell'autonomia del~
l'imprenditore e viene dichiarata nell'eser~
cizio di una professionalita, non di rado ben
pili agguerrita di quella dei proponenti.

PUO osservarsi, in proposito, che per i
capitolati strettamente tecnici, il regola~
mento sembra la Fonte per cosi dire natural~
mente idonea, proprio in considerazione
delle specifiche previsioni delle regole
tecniche che sono quelle che sono, normal~
mente senza spazio per scelte di ordine di~
verso.

Ovviamente dovrebbero poi, nelle con~
venzioni, rispettarsi Ie norme degli articoli
1341 e 1342 del codice civile, chiedendosi
l'accettazione espressa e specifica delle
norme predisposte, con una formula, oc~
correndo, che richiami anche la professio~
nalita dell'accettante che ben deve cono~
scere Ie regole da osservare nello svolgi~
mento della propria attivita.

Si puo aggiungere, come ulteriore pro~
spettiva, che nelle materie dove prevalente
e l'apporto della regola tecnica, la Fonte
regolamentare non solo e la pili idonea per
tradizione storica e migliori possibilita di
ricezione e di adattamento, ma e anche la
pili razionale, essendo ridotti 0 nulli gli
spazi della rappresentanza politi ca.

In quest' ordine di idee si puo cercare di
razionalizzare il rapporto tra Costituzione,
legge e regolamento, riconoscendo alia
legge la funzione di specificare nei vari
settori Ie garanzie che la Costituzione
accorda al cittadino nei confronti del
potere, nonche i fini che assegna a quest'ul~
time; lasciando invece al regolamento la
determinazione degli elementi, delle moda~
lita e dei tempi della funzione amministra~
tiva.

SuI piano della tutela giudiziaria non
dovrebbero emergere particolari preoccu~
pazioni, anzi la situazione dovrebbe miglio~
rare, essendo il regolamento impugnabile
innanzi ai giudici amministrativi in doppio
grade e con Ie possibilita interpretative
offerte dal fatto che da luogo all'impugna~
zione del regolamento, oltre che dalle leggi
che 10 condizionano. Scarse, per contro,
sarebbero Ie possibilita di tutela verso una
legge che incorporasse clausole contrattua~
li 0 regole tecniche, perche il parametro
delle norme costituzionali, per loro natura
elastiche, potrebbe lasciare indifesi interes~
si obiettivamente rilevanti, almeno in tutti i
casi in cui non sia ravvisabile un diretto
contrasto con esse, senza contare la menD
agevole azionabilita del procedimento oc~
corrente.

Definiti i confini entro i quali si intende
procedere attraverso 10 strumento di nor~
mazione secondaria, il disegno di legge non
porta modifiche radicali alIa normativa
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vigente, ma detta alcune linee fondamentali
per garantire il corretto ed ordinato svolgi-
mento dell'attivita delle pubbliche ammini~
'strazioni e delle imprese contraenti e pone
Ie premesse necessarie per il riordinamento
dell a delicata materia.

Si individua la necessita della determina~
zione precisa delle competenze, dell a predi-
sposizione ordinata e razionale dei pro~
grammi e criteri di intervento, della proget~
tazione il pili possibile accurata e completa,
tecnicamente controllata prima dell'affida~
mento dei lavori, della maggiore e pili
definita responsabilizzazione delle ammini~
strazioni e dei contraenti quanto al rispetto
delle previsioni progettuali e dei tempi di
attuazione, dell a rivitalizzazione degli uffici
tecnici sia attraverso adeguati incentivi, sia
consentendo il ricorso ad apporti esterni,
opportunamente disciplinati; dell' obbIigo,
infine, dell a collaborazione attiva di tutte Ie
amministrazioni pubbliche aventi compe~
tenza nelle diverse fasi attuative, incluse Ie
aziende erogatrici di servizi, il cui interven~
to deve essere coordinato in modo da
evitare il ricorso a lavori ulteriori 0 sup-
plementari dopo l'attuazione dell'opera
principale.

Gli obiettivi che il disegno di legge si
prefigge sono certamente ambiziosi, ma
non irraggiungibili.

Occorre sfatare con decisione il luogo
comune che rappresenta Ie amministrazio~
ni pubbIiche come apparati lenti ed obsole~
ti; occorre, in particolare, contrastare que!
significato recondito che nel Iinguaggio
ordinario finisce tal volta con l'assumere il
termine di «procedura» quasi evocasse
lungaggini, inefficienze, sospetti.

I giuristi, i pubbIici funzionari, i poIitici
so no fermamente convinti che Ie norme
procedimentali, proprio per il loro caratte~
re formale, costituiscono garanzia essenzia~
Ie ed insopprimibile di legittimita; e assolu-
tamente necessario che questa esigenza sia
avvertita da tutti i cittadini come sentimen-
to profondo e diffuso di fiducia nelle
istituzioni. Me e un sentimento che va
coltivato. Nel campo delle opere pubbliche,
in cui sono coinvolti interessi ingentissimi e
la spesa assorbe una consistente parte delle

risorse finanziarie dello Stato e degIi enti
autonomi, il sacrificio imposto alla colletti~
vita deve trovare adeguato riscontro in
termini di resa, di efficienza, di creativita.

La convinta e partecipata collaborazione
delle strutture amministrative, opportuna-
mente potenziate, puo portare ad un rinno-
vo di mentalita e consentire di valorizzare
meglio gli strumenti di coordinamento gia
oggi disponibili e sperimentati.

n modulo operativo dell a riunificazione
dei momenti decisionaIi ~ il cosidetto
«sportello unico», nel gergo corrente per Ie
opere pubbIiche ~, introdotto per la prima
volta dall'articolo 27 della legge 11 marzo
1988, n. 67, e recentemente disciplinato, in
via generale, con l'articolo 14 dell a legge 7
agosto 1990, n. 241, va preso in attenta con~
siderazione.

Si sono lamentati, non a torto, alcuni
inconvenienti verificatisi in procedimenti
condotti secondo il modulo indicato: non e
un mistero per nessuno che, per qualche
opera inclusa nell'elenco delle realizzazioni
previste per 10 svolgimento dei mondiali di
calcio del 1990, l'utilizzazione dello stru~
mento di cui all'articolo 2 del decreto legge
1° aprile 1989, n.121, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 maggio 1989,
n. 205 ~ che pure ha corrisposto aIle
esigenze di celerita ed agilita che si intende~
vano perseguire, ed aIle quali da tempo non
eravamo piu abituati ~ ha formato oggetto
di critica sotto il profilo dell a «forzatura»
del modo di formazione delle decisioni.

II richiamato approccio critico va tenuto
presente, ma non puo essere condiviso. In
realta, i difetti di alcune opere non sono
derivati dallo strumento della conferenza e
nemmeno da una sua impropria 0 errata
utilizzazione: si e trattato invece, quasi
sempre, di difetti a monte, conseguenti a
piu 0 meno evidenti carenze progettuali. E
mancata, in altri termini, una tempestiva e
adeguata preparazione; di qui Ie sorprese
nella fase di reaIizzazione.

A tale inconveniente e possibile e dovero~
so porre rimedio.

Anche a costa di rendere piu lunghi i
tempi di espletamento delle fasi iniziaIi,
diventa necessario imporre progettazioni
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accurate, ben definite e soprattutto preven~
tivamente verificate attraverso Ie occorren~
ti rilevazioni, prospezioni, saggi di riferi~
mento, responsabilizzando in tali indagini
non solo Ie amministrazioni committenti e
Ie imprese appaltatrici ma in primo luogo i
progettisti, la cui professionalita deve esse~
re pienamente valorizzata.

A questo riguardo e bene chiarire subito
che non puo consentirsi un generalizzato
xicorso a competenze esterne all'ammini~
strazione.

Le strutture amministrative debbono es~
sere comunque potenziate ed il problema e
solo quello di trovare un idoneo punto di
equilibrio che tenga conto di fattori molte~
plici quali, oltre la diversa complessita
delle opere, Ie innovazioni tecniche e 10
scambio di esperienze applicative nei diver~
si tipi di intervento.

Col presente provvedimento non si privi~
legia aprioristicamente l'una 0 l'altra solu~
zione, ma si formulano criteri ispirati
all'esigenza di creare sinergie tra Ie pubbli~
che amministrazioni e tra queste e il mondo
della ricerca e l'imprenditoria pubblica e
privata.

Per assicurare la presentazione di proget~
ti validi, compiutamente utilizzabili, e pre~
vista una preliminare elencazione, da arti~
colare ed aggiornare con previsione trien~
nale, in modo da consentire un margine
temporale serio per la redazione di progetti
rispondenti ai requisiti di completezza ri~
chiesti, oltre alIa predisposizione cadenzata
delle risorse disponibili ed alIa conoscenza
preventiva degli interventi da effettuare,
che vanno a tal fine tempestivamente di~
vulgati.

Si possono conseguire, per tale via, anche
da parte delle imprese interessate ai previsti
interventi, apporti pili meditati, non rag~
giungibili in pili ristretti tempi previsionali.
Quest'ultimo aspetto e importante anche
sotto il profilo del riavvicinamento tra
cittadini ed istituzioni.

L'avvio del programma richiedera, ml~
zialmente, uno sforzo organizzativo notevo~
Ie da parte delle strutture amministrative
pubbliche, chiamate a compiti da svolgere
con una mentalita rinnovata, capace di

affrontare e non di eludere i problemi;
dovra inoltre essere rafforzata la collabora~
zione tra gli organi decisionali di tutti gli
enti interessati, ten uti ad esprimere gli atti
di assenso secondo Ie modalita e nel
rispetto dei termini previsti dagli articoli
14, 16 e 17 della legge 7 agosto 1990, n. 241,
non potendosi consentire lungaggini buro~
cratiche 0 comportamenti assenteistici, e
dovendosi concretamente assicurare, nel
delicato settore delle opere pubbliche, il
rispetto delle norme generali suI procedi~
mento amministrativo che costituiscono
ormai parte integrante dell'ordinamento e
rappresentano una scelta meditata e qualifi~
cante di civilta giuridica.

Altri aspetti innovativi del disegno di
legge debbono essere segnalati.

Si fa riferimento, in particolare, alIa
previsione di un regime obbligatorio di
assicurazione ~ secondo sistemi da tempo
sperimentati in altri Paesi ~ con la duplice
finalita di garantire l'esatto adempimento
nella fase di realizzazione dell'opera e
sollevare l'amministrazione da rischi di
rovina 0 grave difetto in conseguenza di
errata progettazione, errata esecuzione 0
difetto di materiali per i dieci anni successi~
vi all'ultimazione, con riguardo anche al~
l'azione di responsabilita civile di terzi.

La garanzia fideiussoria per l'esatto
adempimento dell' opera e quella assicurati~
va obbligatoria, previste in forme gia note
nella pratica, non hanno sol tanto una
funzione di sicurezza. Le pubbliche ammi~
nistrazioni, chiamate ad una serie sempre
pili vasta di compiti, vedono oggi accrescer~
si l'esigenza di metodi organizzativi nuovi,
pili vicini a quelli dei rapporti tra privati ed
utili soprattutto per 10 svolgimento di
attivita economiche non pili realizzabili
secondo gli schemi garantisti tipici dei
rapporti a contenuto autoritativo.

I rischi connessi all'esecuzione di lavori
pubblici sono di norma assai elevati e
l'imprevedibilita di determinate situazioni
rende tal volta difficile la ricerca delle
responsabilita, non sempre chiaramente
definibili nel concorrere dei diversi apporti.

L'introduzione di un sistema che sposta
su un soggetto terzo Ie conseguenze di
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comportamenti pregiudizievoli 0 di eventi
dannosi, diventa piu conveniente ed econo~
mico man mano che si riduce la possibilita
di contrasti diretti tra Ie parti; con l'ulterio~
re effetto che l'assicurazione si pone come
efficace strumento di controllo dello svolgi~
mento dell'attivita coperta dalla garanzia e
rende gli operatori piu responsabilizzati. Si
agevola, infatti, l'accertamento delle re~
sponsabilita e la conseguente chiarificazio~
ne premia Ie imprese piu serie e tecniea~
mente preparate. Tale forma di selezione si
rende utile soprattutto in vista del comple~
tamento del mercato unieo europeo, che
comportera certamente problemi di inte~
grazione delle strutture e di piu vivace e
maggiore concorrenza.

Le linee guida del provvedimento non si
esauriscono unieamente nei temi sopra
delineati in via generale: altri aspetti, non di
secondaria importanza, meriterebbero una
illustrazione preliminare. Per motivi di
sintesi si preferisce tuttavia passare senz'al~
tro all'illustrazione dell'articolato, riservan~
dosi di porre in rilievo gli aspetti peculiari
delle innovazioni introdotte nell'esame del~
Ie singole disposizioni.

L'articolo 1 definisce l'ambito di applica~
zione della legge, riguardante, in via gene~
rale, tutte Ie opere pubbliche di interesse
dello Stato e a totale 0 prevalente carico del
bilancio statale mentre, per Ie opere di
competenza di altri enti, esclusi gli enti
pubblici economici, Ie norme introdotte
confermano illora valore di principio.

La legge determina Ie norme generali per
la formazione del regolamento che deve
disciplinare la materia delle opere pubbli~
che, prevedendo, secondo il metodo della
delegificazione, che la normativa di at~
tuazione sia emanata attraverso la fonte
secondaria.

L'articolo 2 stabilisce il prinClplO che
ciascuna amministrazione deve predisporre
una elencazione degli interventi con una
previsione triennale, da aggiornare sulla
base degli indirizzi programmatici in mate~
ria di investimenti pubblici e tenuto conto
delle disponibilita finanziarie. II sistema ha
10 scopo di consentire una adeguata prepa~
razione dei progetti e nel contempo di far

conoscere in antieipo a tutti gli interessati
quali sono gIi interventi che si intendono
reaIizzare. Tale conoscenza preventiva e
particolarmente utile sia per Ie amministra~
zioni che hanno modo di predisporre i
procedimenti occorrenti, tenendo adeguato
conto dei tempi necessari per Ie approva~
zioni, sia per Ie imprese che possono
organizzarsi meglio per la loro eventuale
partecipazione aIle opere previste nel pro~
gramma.

Viene inoltre stabiIito il principio che
occorre prevedere con priorita il completa~
mento di opere gia iniziate e gli interventi
necessari per la funzionalita delle opere
stesse. Per i piani di attuazione degli
interventi per 10 sviluppo del Mezzogiorno
resta ferma la disciplina vigente.

L'artieolo 3 demanda al regolamento la
determinazione delle prescrizioni tecniehe
specifiche cui debbono attenersi Ie proget~
tazioni di massima ed esecutive. II comma 2
prevede una diversa regolamentazione con
riferimento aIle progettazioni relative a
particolari categorie di opere 0 a specifiche
tipologie di interventi, Ie cui prescrizioni
tecniche vengono determinate con decreto
interministeriale (lavori pubblici, ambiente
e industria) su proposta del Consiglio
superiore dei lavori pubblici integrato con
la commisione per Ie valutazioni dell'impat~
to ambientale di cui all'articolo 18 della
legge 11 marzo 1988, n. 67.

II comma 3, per far fronte aIle spese di
progettazione, introduce una riserva sugli
stanziamenti programmati, variabile del 3
al 15 per cento a seconda della diversa
tipologia delle opere. Si consente in tal
modo di partire subito con progettazioni
accurate, facilitando la successiva appro~
vaZlOne.

La necessita di dar corso a progettazioni
particolareggiate prima della approvazione
definitiva delle opere appare evidente ove si
consideri che l'inconveniente forse piu
grave del sistema finora seguito, e stato
proprio l'approvazione di opere in base a
linee progettuaIi approssimate, senza una
precisa indagine sulle condizioni di realiz~
zabilita. Occorre capovolgere tale prassi
che porta inevitabilmente a sorprese nel
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momento dell'esecuzione e deresponsabi-
lizza Ie imprese che, in assenza di una
definizione completa e accurata dei lavori,
si affidano anch'esse all'improvvisazione 0
al caso, nell"incertezza delle successive
varianti e dei conseguenti ritardi realiz-
zativi.

La riserva di un'aliquota da destinare alle
progettazioni diventa percio una spesa
produttiva la cui copertura non comporta
oneri aggiuntivi 0 ulteriori suI bilancio
delle amministrazioni, giacche costituisce
una mera componente del costa dell' opera
finita e ne e altresi, componente insoppri~
mibile: agli effetti pratici, si ha soltanto
l'anticipazione contabile di una spesa che
dovra, comunque, essere sostenuta. Reste-
rebbero fuori ~ ma del resto 10 sarebbero
comunque, e con ben altri costi se fossero
iniziati i lavori ~ solo Ie poche opere che, a
progettazioni ultimate, risultassero non
realizzabili 0 non economicamente van~
taggiose.

L'articolo 4 determina Ie diverse modali-
ta per far luogo alle progettazioni.

5i e ritenuto di dover riaffermare il
principio (gia contenuto nell'articolo 1 del
regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422) che la
redazione dei progetti, sia di massima che
esecutivi, compete prevalentemente agli
organi tecnici delle amministrazioni pro-
cedenti.

Occorre al riguardo superare 10 scettici-
smo, invero piuttosto diffuso in alcuni
ambienti professionali, circa la possibilita,
per Ie amministrazioni pubbliche, di opera-
re attraverso Ie proprie strutture, al punto
da dare per scontato che la perdita delle
capacita progettuali sia ormai tale da non
consentire neppure di effettuare progetta~
zioni di massima.

Va in proposito rilevato che il provvedi-
mento si riferisce a tutte Ie opere pubbJiche
in generale e non soltanto ad opere di
notevole 0 eccezionale complessita 0 anche
ad opere di normale rilievo ma comportan-
ti comunque difficolta non superabili dalle
ordinarie strutture, ad esempio, di una
provincia 0 di una comunita montana. Al
problema dell'inadeguatezza delle strutture
amministrative non puo darsi soluzione

ricorrendo ad un generale affidamento
all'esterno dei progetti delle opere.

L'amministrazione pubblica puo operare
attraverso sistemi privatistici ~ cio che, del
resto, sta gia facendo ~ ma deve trattarsi di
una facolta e non di un obbligo, e l'eserci-
zio della facolta deve a sua volta rispondere
ad una effettiva rilevazione dell' interesse
pubblico nel caso concreto.

Cio posto, la grande varieta di situazioni
disciplinate dal provvedimento sconsiglia
di modificare un principio ormai consolida-
to, tenuto presente che Ie strutture tecniche
vanno comunque potenziate, che la prepa-
razione professionale dei dipendenti esige
10 svolgimento diretto di attivita qualificate
senza ricorso continuo (0 addirittura escIu-
sivo) a contributi esterni, che infine posso-
no utilmente incoraggiarsi forme di colla-
borazione tra amministrazioni diverse lad-
dove sussistano difficolta operative 0 anche
strutturali da superare.

Nell'ottica sopra esposta vanno conside~
rate la facolta di ricorrere a convenzioni
con istituti universitari 0 altre istituzioni
regolarmente riconosciute per la formazio-
ne di programmi e progetti che richiedono
competenze specialistiche (comma 2) e,
ancora, la legittimazione delle societa di
ingegneria a svolgere attivita attinenti a
ricerca, consulenza , studi di fattibilita,
valutazione di dati in ordine alIa congruita
tecnico-economica ed ambientale, proget-
tazioni e pianificazione territoriale.

I requisiti di struttura e di organizzazione
delle societa di ingegneria che possono
svolgere gli incarichi inerenti aIle attivita
anzidette, sono stabiliti dal regolamento,
che dovra altresi prevedere l'istituzione di
un apposito registro e definire i requisiti di
struttura e di organizzazione delle societa
atti a garantire la strumentalita deIl'eserci-
zio di impresa all'attivita libero profession a-
Ie, nel rispetto dei principi relativi alle
professioni inteIlettuali, nonche definire i
requisiti di capacita tecnico-finanziaria e di
esperienze e conoscenze tecnologiche.

Le societa di ingegneria debbono inoltre
nominare un direttore tecnico laureato con
almeno dieci anni di esperienza, e avvalersi
dell'opera intellettuale di iscritti agli albi
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professionali. Eescluso qualsiasi affidamen~
to a terzi degli incarichi ricevuti.

Viene, poi, espressamente vietata qualsiasi
forma di interessamento, anche indiretto,
nella realizzazione dell' opera, giacche il
momento dell'attivita di servizio propedeuti~
ca alIa realizzazione deve essere tenuta
separata dalla fase realizzativa vera e propria.

Particolare menzione occorre per i com~
mi 8 e 9 dell'articolo 4, il primo dei quali
stabilisce il contenuto essenziale delle pro~
gettazioni di massima mentre il secondo
definisce i compiti del direttore dei lavori ~

che deve essere sempre persona fisica
nominata e retribuita dall'amministrazio~
ne ~ e i rapporti col direttore tecnico
dell'impresa e col direttore di cantiere,
nonche stabilisce che il progetto esecutivo
~ che deve contenere la completa descrizio~
ne dell' opera da eseguire ~ deve sempre
recare l'indicazione del progettista.

L'articolo 5 detta la procedura per l'ap~
provazione dei progetti. Si e ritenuto, al
riguardo, di fare puntuale riferimento alIa
legge 7 agosto 1990, n.241, per il suo
carattere generale di disciplina del procedi~
mento amministrativo.

Per Ie opere di competenza delle regioni
e delle comunita locali, il Consiglio dei
ministri, su proposta dei Ministri dei lavori
pubblici, dell'ambiente e per gli affari
regionali ed i problemi istituzionali, puo
emanare atti di indirizzo e di coordinamen~
to. II comma 3 fa salve Ie disposizioni
concernenti Ie opere di competenza del
Ministero della difesa.

L'articolo 6 contiene la definizione della
attivita di alta vigilanza, come verifica di
contenuto minimale che l'amministrazione
ha il dovere di effettuare direttamente,
senza possibilita di affidamento a soggetti
estranei. L'attivita in esame e, ovviamente,
del tutto diversa da quella che compete al
direttore dei lavori 0 all'ingegnere capo:
corrisponde infatti ad una funzione propria
dell'amministrazione senza ingerenza sul~
l' esecuzione materiale dei lavori oggetto
della concessione.

II successivo articolo 7 definisce la figura
della concessione di servizi, unica forma di
concessione che, ai sensi della normativa

comunitaria finora adottata, non e equipa~
rabile all'appalto. Caratteristica della con~
cessione cosi definita e l'esclusione di
qualsiasi attivita di realizzazione diretta 0
indiretta delle opere da parte del concessio~
nario, al quale incombe inoltre l'obbligo,
per l'affidamento delle opere, di attenersi
aIle direttive comunitarie, alIa normativa di
recepimento ed in particolare aIle disposi~
zioni relative alla pubblicita ed ai criteri di
aggiudicazione.

Non si e ritenuto, nel contesto del presente
prowedimento, affrontare altri argomenti
che concernono, pili propriamente, l'attua~
zione della direttiva comunitaria.

L'articolo 8 introduce una nuova forma
di garanzia fideiussoria per il puntuale
adempimento delle obbligazioni derivanti
dal contratto e l'esecuzione a regola d'arte
dei lavori. La garanzia concerne il rimborso
delle spese e dei danni, conseguenti all'ina~
dempimento 0 all'inesatto adempimento,
che l'amministrazione subisce per portare a
compimento l'opera. L'ammontare puo es~
sere compreso tra il minimo del dieci per
cento e il massimo del venticinque per
cento del val ore del contratto ed e stabilito
con la stessa procedura prevista per gli
obblighi assicurativi di cui al successivo
articolo 9, che disciplina appunto la coper~
tura assicurativa cui si e fatto gia riferimen~
to nella parte introduttiva.

L'articolo 9 in proposito prevede:

a) una polizza contro tutti i rischi di
esecuzione per tutto il periodo dei lavori e
fino all' ultimazione, salvo il caso di forza
maggiore ed inclusa la responsabilita civile
per danni a terzi;

b) per Ie opere eccedenti una soglia
stabilita con decreto del Ministro dei lavori
pubblici, una polizza indennitaria postuma
decennale nonche una polizza per l'assicu~
razione della responsabilita civile per danni
a terzi, a copertura dei danni aIle opere
derivanti da errore di progettazione, errata
esecuzione, difetto di materiali che provo~
chino rovina totale 0 parziale ovvero gravi
difetti 0 inagibilita.

Per Ie opere in concessione, infine,
indipendentemente dalle garanzie di cui
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sopra, e stabilito l' obbligo della stipula di
una polizza di responsabilita civile pro~
fessionale per i rischi derivanti dallo
svolgimento dell'attivita oggetto della con~
cessione.

Non si e ritenuto di poter fornire indica~
zioni pili precise e particolareggiate circa i
nuovi obblighi introdotti con gli articoli 8 e
9. Soprattutto per quanto attiene alle nuove
forme assicurative, la loro introduzione,
certamente doverosa ed in linea con Ie
esigenze della partecipazione al mercato
unico europeo, non puo essere attuata se
non con gradualita e previa adeguata prepa~
razione sia delle imprese sia degli istituti as~
sicuratori.

La norma, pertanto, individuato l'ambito
dei rischi dai quali l'amministrazione pub~
blica deve essere tenuta indenne, introduce
l'obbligo della loro copertura e la data
(10 gennaio 1993) da cui tale copertura
dovra essere operativa; Ie modalita attuati~
ve e gli aspetti tecnici, che dovranno essere
attentamente analizzati e definiti, formano
oggetto di un apposito provvedimento da
adottarsi dal Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'indu~
stria, del commercio e dell'artigianato,
d'intesa con il Ministro dei lavori pubblici.
Sara possibile, in tal modo, predisporre
correttamente gli adempimenti occorrenti.

L'articolo 10 stabilisce il principio che la
consegna dei lavori ed i tempi della conse~
gna stessa debbono avere luogo secondo Ie
previsioni da stabilirsi col regolamento, e
cosi pure in sede regolamentare debbono
definirsi Ie modalita attinenti alle sospen~
sioni dei lavori disposte dall'amministrazio~
ne. Si ritiene che tutte Ie questioni attinenti
alle 'modalita di consegna dei lavori e alle
sospensioni possono essere meglio discipli~
nate in sede regolamentare, per la specifici~
ta della materia.

L'articolo 11 contempla l'ipotesi di va~
rianti tali da rendere necessaria una modi~
fica del progetto originario. Viene prevista
dettagliatamente la procedura per la loro
approvazione e si dispone che, ove venga
superato il quinto del valore dell' opera, si
procede a nuovo affidamento dei lavori,
salvo che la variante derivi da fatti imprevi~

sti 0 riferibili all'amministrazione. Sorge il
problema, in presenza di tali varianti, di
verificare la vaIidita intrinseca del proget~
to e, quindi, di stabilire se la necessita
della variante debba 0 meno imputarsi a
colpa 0 negligenza del progettista 0 dei
progettisti.

L'assicurazione obbligato ria di cui all'ar~
ticolo 9 dovra coprire anche i rischi
derivanti da errore di progettazione 0 di
calcolo. L'amministrazione sara quindi, per
Ie ipotesi previste dalIa stessa norma,
sostanzialmente tutelata.

Possono, pero, restare scoperte numero~
se ipotesi intermedie. E prevista, in via
generale e salvi gli effetti delIa copertura
assicurativa, per l'ipotesi di danni derivanti
da insufficiente studio del progetto 0 da
errori ed omissioni evitabili con l'ordinaria
diligenza, la diretta responsabilita del pro~
gettista nei confronti delIa amministrazio~
ne, con una limitazione fino al massimo del
50 per cento del valore dell' opera.

Si e ritenuto, poi, di introdurre una
disposizione che, lasciando fermi i principi
civilistici generaIi in materia di responsabi~
lita, coinvolga in qualche misura il progetti~
sta 0 i progettisti nello svolgimento della
loro attivita.

E prevista, a tal fine, una penale che, per i
professionisti esterni, puo spingersi fino
alIa meta del compenso spettante per
l'incarico, mentre per i dipendenti puo
consistere nella temporanea sospensione
dei compensi e degli incentivi specifici
riconosciuti per la progettazione, secondo
Ie norme dei rispettivi ordinamenti, senza
incidenza sulla ordinaria retribuzione.

La misura non e certo sufficiente per far
recuperare all'amministrazione i danni su~
biti, ma ha indubbio valore preventivo per
la responsabilizzazione professionale degli
interessati ed e in linea con l'esigenza, che
si intende tenacemente perseguire, di raf~
forzare il momenta progettuale quale unica
valida alternativa alI'attuale sistema che
tollera la presentazione di continue modifi~
che nella fase di realizzazione, quasi sempre
in conseguenza di un'inidonea 0 insuffi~
ciente preparazione della fase di progetta~
ZlOne.
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Anche per fini di chiarezza e trasparenza
dei costi effettivi dell'opera, ed in funzione
di una analisi di corrispondenza tra cia che
e stato preventivato e cia che viene realizza~
to, occorre prestare la massima attenzione
ad un momento che e determinante per la
successiva gestione dei lavori.

L'articolo 12 introduce una nuova di~
sciplina per l'esame delle riserve presenta~
te dagli appaltatori ai sensi dell'articoIo 54
del regolamento approvato con regio de~
creto 25 maggio 1895, n. 350. Lo scopo e
quello di non consentire pili il differimen~
to dell'esame delle riserve al momenta
dell'ultimazione dei lavori 0 successiva~
mente al collaudo, sia perche il decorso di
un periodo di tempo qualche volta molto
lungo puo rendere pili difficoltosi i neces~
sari accertamenti, sia perche appare op~
portuno, per 10 stesso ordinato andamento
dei lavori, verificare subito la possibilita di
risolvere i possibili motivi di contesa e, se
questa possibilita non v'e, definire co~
munque Ie questioni ~ anche in sede
contenziosa se non fossero sufficienti i
normali rimedi gerarchici ~ in tempi
comunque minori sl da evitare il proIun~
garsi di incertezze sui costi effettivi del~
l' opera.

La norma prevede altresl una facolta, di
carattere generale, di ricorso amministrati~
vo al Ministro dei lavori pubblici da parte
dell'appaltatore che, entro certi termini,
non veda definita la propria richiesta. Per Ie
opere di competenza del Ministero della
difesa, il ricorso va presentato allo stesso
Ministro della difesa, che si pronuncia
sentito il Consiglio superiore delle forze
armate.

Lo scopo e di evitare l'obbligatorio inne~
scarsi di un contenzioso con Ie relative con~
seguenze.

E inoltre pre vista la possibilita per l'am~
ministrazione di recedere dal contratto
quando l'ammontare delle riserve superi il
quinto del prezzo contrattuale.

L'articolo 13 demanda al regolamento
l'attuazione della disciplina dell'anticipa~
zione dei prezzi contrattuali, e richiama Ie
norme vigenti per la disciplina dell a revi~
sione dei prezzi.

Non si e inteso procedere ad una modifica
o sostituzione del regime vigente dell a
revisione dei prezzi, atteso che sulla materia
e intervenuto l'articolo 33 della legge 28
febbraio 1986, n. 41, che necessita di una
verifica puntuale in sede applicativa ai fini di
un eventuale nuovo intervento legislativo.

L'articolo 14 modifica l'articolo 24 della
legge 8 agosto 1977, n. 584, relativamente a
due aspetti. II primo riguarda l'offerta a
prezzi unitari quale criterio obbligatorio in
tutti i casi in cui l'esistenza di una progetta~
zione esecutiva ne consente un utilizzo
generalizzato, potendosi in tal modo assicu~
rare uno studio approfondito e minuzioso
degli elementi dell'offerta.

II secondo aspetto riguarda il criterio di
aggiudicazione fondato sull'offerta economi~
camente pili vantaggiosa, allo scopo di
attribuire all'elemento prezzo importanza
prevalente, sl da ridurre i margini di discre~
zionalita nella concorrenza dei vari elementi.

L'articolo 15 concerne la dichiarazione di
visita dei luoghi. Esso risponde alla logica
di qualificazione dell'offerta, rendendola
maggiormente impegnativa, mediante atte~
stazione, da parte del segretario comunale
delluogo dove dovranno eseguirsi i lavori 0
altro funzionario incaricato dal Sindaco,
che l'offerente 0 suo delegato si e effettiva~
mente presentato nel luogo dove debbono
eseguirsi i lavori e che ha preso conoscenza
di tutte Ie condizioni di fatto esistenti,
sicche, sulla base di cia che ha constatato, e
in grado di formulare una adeguata offerta
contrattuale.

L'articolo 16 modifica per taluni signifi~
cativi aspetti, sempre nella logica di una
maggiore qualificazione, l'articolo 21 dell a
legge 8 agosto 1977, n.584, e successive
modificazioni.

In primo Iuogo, infatti, si prevede che
nei raggruppamenti temporanei di imprese
di tipo cosiddetto «orizzontaIe» la qualifica~
zione ai fini dell'iscrizione all'Albo naziona~
Ie dei costruttori della impresa capogruppo
sia elevata dall'attuale venti per cento
dell'importo dei lavori oggetto dell'appalto
al cinquanta per cento di detto importo. La
modificazione mira in sostanza a potenzia~
re la qualificazione dell'impresa mandata~
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ria, salvaguardando Ie opportunita offerte
dalla vigente legislazione aIle imprese man~
danti.

L'altro aspetto di notevole rilevanza con~
cerne Ie imprese cosiddette «cooptate»,
vale a dire quelle imprese che, ai sensi del
citato articolo 21 dell a legge n.584 del
1977, potevano essere associate da un
candidato gia qualificato, purche fossero
iscritte all'Albo nazionale dei costruttori
anche se per categorie e importi diversi da
quelli richiesti nel bando e a condizione
che i lavori da queste ultime eseguiti non
superassero il venti per cento dell'importo
complessivo dei lavori.

La modificazione si muove nell'ottica di
maggiore qualificazione anche di detti sog~
getti e, salvi tutti gli altri aspetti sopra
richiamati, comporta la necessita di com~
provare il possesso di iscrizione all' Albo
nazionale dei costruttori, per importo alme~
no corrispondente a quello dei lavori che
saranno affidati, anche se per categorie
differenti da quelle richieste nel bando.

L' articolo 17 rende iscrivibili all' Albo
nazionale dei costruttori, ai soli fini della
partecipazione aIle gare, i consorzi di
imprese di cui all'articolo 2602 del codice
civile, in analogia a quanto gia previsto per
i consorzi di cooperative e per quelli tra
imprese artigiane ai sensi dell'articolo 15
della legge 10 febbraio 1962, n. 57, come
modificato dall'articolo 7 della legge 29
marzo 1965, n. 203.

Per poter costruire un sistema organico e
perfettamente integrato con Ie disposizioni
esistenti, Ie relative modalita attuative sa~
ranno fissate con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, previa deliberazione
del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dei lavori pubblici.

Al fine delle gare poi, onde evitare il
pericolo di turbativa d'asta, in via generaliz~
zata, viene espressamente vietata la possibili~
ta di contemporanea partecipazione aIle
medesime procedure di affidamento del
consorzio e delle singole imprese socie, siano
esse imprese commerciali, owero artigiane 0
cooperative; owiamente 10 stesso divieto vale
anche nei confronti di imprese che contem~
poraneamente siano socie di pili consorzi,

owero siano raggruppate in pili associazioni
temporanee di imprese.

L'articolo 18 demanda al regolamento il
riordinamento dei procedimenti di scelta
del contraente privato, in conformita ai
principi dell'ordinamento statale e comuni~
tario. Risulta evidente l'opportunita di adot~
tare 10 strumento della delegificazione per
la disciplina della materia, fermo il criterio
che l'affidamento per esigenze tecniche di
lavori in subappalto dovd essere limitato al
quaranta per cento.

L'articolo 19 prevede l'istituzione, presso il
Ministero dei lavori pubblici, di un osservato~
rio permanente per la verifica e 10 studio dei
dati relativi all'affidamento ed all'esecuzione
delle opere pubbliche. L'organismo appare
assai utile per stabilire la distribuzione
geografica delle imprese in relazione aIle
loro caratteristiche ed inoltre per formulare
proiezioni in relazione alIa durata dei lavori,
al loro costa nelle diverse zone ed agli
eventuali scostamenti rispetto aIle previsioni.
L'osservatorio, che potra awalersi di sistemi
informativi centralizzati, e diretto da un
funzionario del Ministero dei lavori pubblici
con qualifica non inferiore a dirigente supe~
riore e deve relazionare annualmente sull'at~
tivita compiuta, formulando proposte per
quanta concerne la formulazione e l'applica~
zione delle clausole dei bandi di gara, dei
contratti e dei decreti di approvazione.

L'articolo 20 demanda al regolamento il
riordinamento delle competenze degli or~
gani consultivi del Ministero dei lavori
pubblici, e prevede inoltre l'introduzione di
una nuova disciplina che consenta l'impie~
go delle moderne tecnologie per la contabi~
lizzazione dei lavori.

E appena il caso di precisare che Ie
disposizioni di cui agli articoli 19 e 20
concernono aspetti di carattere organizzati~
vo del Ministero dei lavori pubblici che non
comportano nuovi ejo maggiori oneri in
quanto utilizzano mezzi e personale gia esi~
stenti.

L'articolo 21 prevede che Ie amministra~
zioni e gli enti che realizzano opere pubbli~
che introducano incentivi di progettazione,
attraverso la costituzione di un fondo interno
da ripartire tra i dipendenti incaricati delle
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attivita stesse, secondo modalita da definire
in sede di contrattazione decentrata ai sensi
della legge 29 mana 1983, n. 93.

II fondo, opportunamente alimentato
attraverso la riserva di una percentuale
non superiore allo 0,50 per cento del costa
dei progetti, da prelevarsi sugli accantona~
menti per Ie spese di progettazione indica~
te all'articolo 3, corrisponde in certo modo
ad altre forme di incentivazione tradizio~
nalmente in uso presso altre amministra~
zioni od organi dello Stato (si pensi, in
particolare, all'Avvocatura), con risultati
pienamente positivi. Non e concepibile, in
realta, pretendere preparazione, assunzio~
ne di responsabilita, impegno di lavoro,
qualificazione da parte di dipendenti chia~
mati a svolgere attivita professionale del
tutto assimilabile a quella che potrebbero
~ e dovrebbero altrimenti ~ svolgere
professionisti esterni, senza il riconosci~
men to di un beneficio che non ha (e non
deve avere) funzione di parificazione ri~
spetto aIle retribuzioni in uso all'esterno,
ma deve almeno consentire il maturarsi
delle coscienze professionali, stimolare
esperienze, rinnovare mentalita, tenendo

presente che l'amministrazione necessita
di strutture all'altezza dei compiti e non
puo continuare a soffrire la fuga di compe~
tenze preziose lasciando ancora in vita un
mortificante sistema di appiattimento ge~
neralizzato.

La particolarita delle attribuzioni richie~
ste e certamente fuori discussione, ed
occorre affrontare il problema con senso di
realismo, anche in relazione aIle responsa~
bilita che comunque l'attivita di progetta~
zione comporta.

L'articolo 22, infine, prevede l'abrogazio~
ne delle norme vigenti a far data dan' entra~
ta in vigore delle norme regolamentari
modificatrici della preesistente disciplina.
La norma costituisce richiamo della previ~
sione di ordine generale contenuta nell'ar~
ticolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400.

Non si procede alIa redazione della
relazione tecnica di cui all'articolo 7,
comma 2, della legge 23 agosto 1988,
n. 362, in quanto Ie norme proposte regola~
no profili organizzativi che non comporta~
no nuove 0 maggiori spese a carico del
bilancio dello Stato.
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Ambito di applicazione della legge)

1. Con la presente legge si determinano
Ie norme generali per la formazione del
regolamento che deve disciplinare la mate~
ria delle opere pubbliche, secondo il meto~
do della delegificazione previsto dall'artico~
1017, comma 2, della legge 23 agosto 1988,
n.400.

2. II rinvio al regolamento espresso nel
testa della presente legge si intende riferito
al regolamento previsto nel comma 1.

3. Sono soggette alle norme statali Ie
opere pubbliche di competenza dello Stato
o degli enti sottoposti a vigilanza dello
Stato, esclusi gli enti pubblici economici,
nonche quelle a totale 0 prevalente carico
del bilancio dello Stato.

4. Le norme della presente legge costitui~
scono principi della legislazione dello Stato
e norme fondamentali di riforme economi~
co~sociali, esplicitandone i limiti stabiliti
per Ie competenze delle Regioni, a norma
degli articoli 116 e 117 della Costituzione.

Art. 2.

(Elencazione degli interventi)

1. Ferme restando Ie attribuzioni in ma~
teria di programmazione del Comitato in~
terministeriale per la programmazione eco~
nomica (ClPE) e del Ministero del bilancio
e della programmazione economica, il
regolamento dovn'i indicare i tempi entro i
quali ciascuna amministrazione ed ente di
cui all'articolo 1 e tenuto a predisporre e ad
aggiornare l'elenco delle opere da eseguirsi
nel triennio successivo, sulla base degli
indirizzi programmatici in materia di inve~
stimenti pubblici e tenuto conto delle
disponibilita finanziarie.
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2. Ai fini della formazione dell'elenco di
cui al comma 1, dovnl essere data priorita
ai completamenti di opere gia iniziate
nonche agli interventi necessari per la
funzionalita delle opere stesse.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2
non si applicano aIle opere pubbliche da
realizzarsi nell'ambito del piano triennale
per 10 sviluppo del Mezzogiorno e dei piani
annuali di attuazione ai sensi della legge 10
marzo 1986, n. 64.

Art. 3.

(Progettazione)

1. Le progettazioni di massima ed esecu~
tive di cui all'articolo 4, commi 8 e 9,
devono essere conformi aIle prescrizioni
delle norme regolamentari di cui all'arti~
colo 1.

2. Per progettazioni relative a determina~
te categorie di opere 0 a specifiche tipolo~
gie di intervento, stabilite dal regolamento,
il Ministro dei lavori pubblici, di concerto
con i Ministri dell'ambiente e dell'industria
commercio e artigianato, su proposta del
Consiglio superiore dei lavori pubblici,
integrato con la commissione per Ie val uta-
zioni dell'impatto ambientale di cui all'arti~
colo 18 della legge 11 marzo 1988, n.67,
approva con apposito decreto Ie previsioni
tecniche della compilazione. Restano ferme
Ie disposizioni relative all'istruttoria tecni~
co~economica dei progetti di investimento,
nonche Ie norme tecniche stabilite a tutela
dell'ambiente e quelle concernenti Ie pro~
gettazioni da effettuarsi in conformita aIle
indicazioni previste da organi specifici
funzionanti presso altre amministrazioni.

3. Le spese inerenti alla progettazione e,
ove necessari, agli studi di impatto ambien~
tale, fanno carico, per Ie opere di compe~
tenza delle amministrazioni e degli enti di
cui all'articolo 1, agli stanziamenti stabiliti
nei rispettivi stati di previsione della spesa,
nel limite della percentuale degli stanzia~
menti stessi fissata ogni biennio con decre~
to del Ministro dei lavori pubblici, di
concerto con i Ministri del tesoro e del
bilancio e della programmazione economi~
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ca, sentito il Ministro dell'ambiente. La
misura della percentuale non puo essere
inferiore al 3 per cento e non dovra
superare il 15 per cento.

Art. 4.

(Esecuzione di studi e progettazioni)

1. Le progettazioni di massima ed esecu~
tive so no redatte di regola dai servizi tecnici
delle amministrazioni che curano l'esecu~
zione delle opere.

2. E ammessa la stipulazione di conven~
zioni con istituti universitari 0 altre istitu~
zioni regolarmente riconosciute, specializ~
zate in uno 0 pili settori di conoscenze
scientifiche 0 competenze operative, per la
formazione di programmi e di progetti nei
limiti delle competenze specialistiche, se~
condo Ie norme e Ie procedure dei rispetti~
vi ordinamenti e con salvezza delle diverse
disposizioni della presente legge e del
regolamento. Ferme Ie disposizioni degli
ordinamenti interni delle istituzioni interes~
sate, i compensi dovuti come corrispettivo
verranno determinati tenendo conto delle
tariffe professionali di volta in volta applica~
bili agli operatori dei diversi settori, ridotte
del 40 per cento 0 della diversa misura da
determinarsi con legge. In ogni caso Ie
convenzioni dovranno indicare il responsa~
bile del progetto 0 del programma.

3. Lo svolgimento di attivita relative alla
realizzazione di opere di cui alIa presente
legge, attinenti a ricerca, consulenza, studi
di fattibilita, valutazioni di dati in ordine
alIa congruita tecnico~economica ed am~
bientale, progettazioni e pianificazione ter~
ritoriale puo essere affidato a societa di
ingegneria.

4. II regolamento istituisce il registro
delle societa di ingegneria cui possono
affidarsi gli incarichi indicati nel comma 3
e disciplina Ie modalita di iscrizione, defi~
nendo i requisiti di struttura e di organizza~
zione delle societa idonei a garantire la
strumentalita dell'esercizio di impresa al~
l'attivita libero~professionale e comunque il
rispetto dei principi in materia di professio~
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ni intellettuali, nonche i requisiti di capaci~
ta tecnico~finanziaria e di esperienza e
conoscenza tecnologiche.

5. Le societa di ingegneria di cui al
comma 3 devono nominare un direttore
tecnico nella persona di un laureato, con
almeno dieci anni di esperienza ed iscritto
ad uno degli albi professionali nel cui
ambito di attribuzione sono comprese Ie
attivita di cui all'oggetto sociale e devono
avvalersi dell'opera intellettuale degli iscrit~
ti negli albi di cui all'articolo 2229 del
codice civile.

6. I soggetti tenuti a svolgere compiti di
studio, progettazione, consulenza 0 altri
servizi attinenti alIa realizzazione di un'ope~
ra pubblica non possono affidare a terzi gli
incarichi ricevuti.

7. Gli affidatari di incarichi professionali
di cui al presente articolo, ivi comprese Ie
societa di ingegneria, non possono parteci~
pare in alcun modo ad appalti per la
realizzazione dell'opera programmata e
progettata, ne concorrere nell'esecuzione
dei lavori anche indirettamente 0 per il
tramite di soggetti aventi con essi vincoli di
collegamento 0 controllo.

8. Le progettazioni di massima devono
contenere un'accurata descrizione del terri~
torio e dell'ambiente interessato dalle pre~
stazioni, delle zone immediatamente circo~
stanti, degli interventi per compensare 0
minimizzare gli effetti ambientali, nonche
Ie linee essenziali, necessarie per rendere
determinabile l'oggetto della prestazione
richiesta; devono indicare, inoltre, i termini
per la presentazione del progetto esecutivo,
l'inizio, il compimento ed il collaudo delle
opere.

9. II direttore dei lavori, da determinare
in una persona fisica, deve essere nominato
e retribuito dall'amministrazione proceden~
te, alIa quale vanno comunicati il nominati~
vo del direttore tecnico dell'impresa e del
direttore di cantiere, insieme al progetto
esecutivo. In tale progetto esecutivo, che
deve contenere la completa descrizione
dell'opera, deve essere indicato il nome del
progettista inteso come persona fisica; se il
progettista 0 il direttore dei lavori so no pili
di uno, devono essere nominativamente
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indicati e ciascuno e personalmente re~
sponsabile, fermo quanta disposto circa la
nomina e la retribuzione.

Art. 5.

(Approvazione dei progetti)

1. II regolamento dovra disciplinare Ie
modalita di indizione e i criteri di svolgi~
mento della conferenza dei servizi nonche
l'acquisizione dei pareri che si rendano
necessari degli organi consultivi, nel rispet~
to di quanto previsto dagli articoli 14, 16 e
17 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. Per Ie opere di competenza delle Regio~
ni e degli enti locali il Consiglio dei ministri,
su proposta dei Ministri dei lavori pubblici,
dell'ambiente e per gli affari regionali ed i
problemi istituzionali, puo emanare atti di
indirizzo e di coordinamento.

3. Per Ie opere di competenza del Mini~
stero della difesa si applicano Ie speciali
norme in materia.

Art. 6.

(Alta vigilanza
sulla realizzazione dell'opera)

1. Fermo restando quanto previsto dal~
l'articolo 9 della legge 17 dicembre 1986,
n.878, l'amministrazione committente
esercita l'alta vigilanza in tutte Ie fasi di
realizzazione dell'opera, curando il periodi~
co accertamento del corretto svolgimento
dei lavori e la loro rispondenza al progetto
approvato, con particolare riguardo alIa
funzionalita dell'opera complessivamente
considerata ed agli interventi di tutela am~
bientale.

2. La funzione di alta vigilanza non puo
essere affidata a soggetto estraneo all'am~
ministrazione.

3. Con decreto del Ministro dei lavori
pubblici, sentito il Consiglio superiore dei
lavori pubblici, sono stabiliti i criteri tecni~
ci generali e Ie modalita di espletamento
dell'attivita definita al comma 1.
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4. Le amministrazioni committenti che,
per deficienza organizzativa dei propri uffi-
ci tecnici, non sono in grado di assicurare il
compiuto svolgimento delle attivita di cui al
comma 1, debbono chiedere al provvedito-
rato regionale alle opere pubbliche compe-
tente per territorio di integrare con altri
funzionari tecnici Ie competenze professio-
nali mancanti. Possono essere incaricati
anche dipendenti di uffici tecnici di altre
amministrazioni pubbliche, delle regioni e
di enti territoriali, previa intesa con Ie
amministrazioni interessate.

Art. 7.

(Concessione di servizi)

1. Possono affidarsi in concessione a
soggetti privati 0 pubblici Ie attivita aventi
caraUere organizzatorio e di supporto pro-
prie dell'amministrazione concedente in
materia di opere pubbliche nonche gli studi
per la programmazione e per la redazione
di piani e progetti.

2. II concessionario di servizi non puo
rendersi affidatario della realizzazione del-
l'opera 0 concorrere, anche indirettamente
o per il tramite di societa controllate 0
collegate, nell'esecuzione dei lavori. II
concessionario, per I'affidamento in appal-
to delle opere pubbliche, dovra attenersi a
quanto previsto dalla presente legge, non-
che aIle disposizioni emanate in attuazione
di direttive comunitarie.

Art. 8.

(Garanzia fideiussoria di adempimento)

1. Le opere contemplate dalla presente
legge non possono essere realizzate se non
previa stipula da parte dell'appaltatore 0 del
concessionario di una garanzia fideiussoria a
favore dell'amministrazione, sino all'accet-
tazione definitiva dell'opera, per il puntuale
adempimento delle obbligazioni derivanti
dal contratto e l'esecuzione a regola d'arte
dei lavori. La garanzia concerne il rimborso
delle spese e dei danni, conseguenti all'ina-
dempimento 0 all'inesatto adempimento,
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che l'amministrazione 0 l'ente titolare del-
l'opera pubblica sopporta per portare a
compimento l'opera, ivi compresi i danni
determinati, per cause imputabili all'appal-
tatore 0 al concessionario, dalla mancata 0
ritardata disponibilita dell' opera stessa oltre
i termini stabiliti. Il suo ammontare e
stabilito con Ie procedure di cui al comma 5
dell'articolo 9 e puo essere compreso tra il
minimo del 10 per cento ed il massimo del
25 per cento del valore del contratto, anche
in considerazione delle diverse categorie di
opere da eseguire.

2. La prestazione dell a garanzia indicata
al comma 1 esclude l'applicazione dell'arti-
colo 3 del capitolato generale d'appalto
approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063.

Art. 9.

(Copertura assicurativa)

1. Per la progettazione e l'esecuzione
delle opere appaltate in base alIa presente
legge e obbligatoria la stipulazione di una
polizza assicurativa che tenga indenne l'am-
ministrazione procedente da tutti i rischi di
esecuzione, da qualsiasi causa determinati,
salvo quella di forza maggiore ed inclusa la
responsabilita civile per danni a terzi, per
tutta la durata dei lavori e fino ad ultimazio-
ne delle opere.

2. Per Ie opere il cui val ore supera il
minimo stabilito dal Ministro dei lavori
pubblici, e altresi obbligato ria, a far data
dalla ultimazione dei lavori, la stipulazione
di una polizza indennitaria decennale, non-
che di una polizza di responsabilita civile
verso terzi, a copertura dei rischi di rovina
totale 0 parziale, gravi difetti 0 inagibilita
delle opere derivanti da errore di progetta-
zione, errata esecuzione, difetto di materiali
o da altra causa attinente alIa realizzazione.

3. Nel caso di concessione di cui all'arti-
colo 7, il concessionario, oltre alIa garanzia
fideiussoria di cui all'articolo 8, deve
munirsi di una polizza di responsabilita
civile professionale per i rischi derivanti
dallo svolgimento dell'attivita oggetto della
concessione.
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4. Le polizze di cui ai commi 1, 2 e 3
sono obbligatorie dal 10 gennaio 1993.

5. Entro il 31 dicembre 1991, con decre~
to del Presidente del Consiglio dei ministri,
su proposta del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, d'intesa con
il Ministro dei lavori pubblici, sono deter~
minate Ie modalita di attuazione degli
obblighi assicurativi di cui ai commi 1, 2 e 3
e sono individuati i soggetti tenuti a provve~
dervi per Ie rispettive responsabilita nei
confronti dell' amministrazione appal tan te,
nonche sono fissate Ie condizioni generali e
particolari delle poIizze ed i massimaIi
garantiti. Le nuove previsioni e Ie eventuali
variazioni sono attuate con 10 stesso proce~
dimento.

Art. 10.

(Consegna e sospensione dei lavori)

1. Col regolamento saranno stabilite Ie
norme riguardanti la consegna dei lavori e i
tempi della consegna stessa al fine di
assicurare I'effettiva e continuativa prose~
cuzione dopo il loro inizio, nonche Ie
norme per disciplinare Ie sospensioni di~
sposte dall'amministrazione.

Art. 11.

(Varianti)

1. Le varianti che comportano modificazio~
ni 0 alterazioni di progetto dell' opera, non
prevedibili al momenta della progettazione
e che appaiono necessarie per la sua
funzionalita 0 per il razionale utilizzo nel
contesto insediativo, territoriaIe ed ambien~
tale interessato, sono esaminate dai compe~
tenti organi amministrativi e tecnici del~
l'amministrazione appaltante 0 concedente
in contraddittorio con i soggetti responsabi~
Ii delle originarie progettazioni ed approva~
te, con provvedimento motivato, dagli orga~
ni cui spetta l'affidamento 0 la concessione
dell' opera. Ove Ie varianti nelloro comples~
so eccedano iI quinto del vaIore dell'opera,
l'amministrazione pUG procedere ad un
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nuovo affidamento, salvo che dette varianti
siano determinate da fatti imprevisti 0
riferibili all' Amministrazione.

2. Fermi gli effetti della copertura assicu~
rativa di cui all'articolo 9, comma 3, il
progettista e direttamente responsabile, nei
confronti dell'amministrazione appaltante,
fino al massimo del 50 per cento del valore
dell'opera, per i danni derivanti da insuffi~
ciente studio del progetto 0 da errori od
omissioni evitabili con l'ordinaria diligenza.

3. Nell'ipotesi di cui al comma 2 l'ammi~
nistrazione, salvo il diritto al risarcimento
del danno, puo irrogare una penale non
superiore alIa meta del compenso dovuto.
Nel caso di progetto redatto da proprio
dipendente, l'amministrazione puo sospen~
dere, per un periodo non superiore ad un
anno, il diritto alIa attribuzione dei com~
pensi specificamente riconosciuti per l'atti~
vita di progettazione e degli incentivi co~
munque connessi alIa stessa attivita.

Art. 12.

(Esame immediato delle riserve)

1. Le domande che l'appaltatore iscrive
nel registro di contabilita ai sensi dell'arti~
colo 54 del regolamento approvato con
regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, sono
istruite e decise dal collaudatore 0 dalla
Commissione di collaudo nominata in cor~
so d'opera entro il termine di sessanta
giorni dalla loro presentazione.

2. Decorso infruttuosamente il termine
di cui al comma 1, l'appaltatore puo
ricorrere al Ministro dei lavori pubblici, il
quale si pronuncia sentito il Consiglio
superiore dei lavori pubblici. Per Ie opere
di competenza del Ministero della difesa il
ricorso e proposto al Ministro della difesa,
il quale si pronuncia sentito il Consiglio
superiore delle Forze armate.

3. Quando l'ammontare delle riserve ec~
ceda il quinto del prezzo contrattuale,
l' Amministrazione puo recedere dal con~
tratto, salvo che ricorrano circostanze im~
prevedibili 0 che Ie riserve siano determi~
nate da fatti 0 comportamenti riferibili
all' Amministrazione.
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Art. 13.

(Anticipazione e revisione dei prezzi)

1. L'anticipazione e irrinunciabile da
parte degli appaltatori e il regolamento
dovra stabilire i criteri per l'attribuzione
della stessa, la relativa misura da determi~
narsi annualmente entro il limite massimo
del 40 per cento del prezzo contrattuale, Ie
modalita per il graduale recupero ed il
grado delle garanzie.

2. In tema di revisione dei prezzi contrat~
tuali si applicano Ie norme vigenti.

Art. 14.

(Criteri di aggiudicazione)

1. II primo comma dell'articolo 24 della
legge 8 agosto 1977, n. 584, e successive

. modificazioni, e sostituito dai seguenti:

«Gli appalti di cui all'articolo 1 della
presente legge sono aggiudicati in base ad
uno dei seguenti criteri:

a) quello del prezzo piu basso;
b) quello dell'offerta economicamente

piu vantaggiosa determinata in base ad una
pluralita di elementi variabili secondo l'ap~
palto, attinenti al prezzo, aI termine di
esecuzione, al costa di utilizzazione e di
manutenzione, al rendimento, al val ore
tecnico ed alla compatibilita ambientale
dell'opera che i concorrenti si impegnano a
fornire; in tal caso, nel capitolato d'oneri e
nel bando di gara sono menzionati tutti gli
elementi di valutazione che saranno appli~
cati separatamente 0 congiuntamente nel~
l'ordine decrescente di importanza lora
attribuita; detti elementi di valutazione
potranno essere formulati in termini di
coefficienti numerici; in ogni caso all' ele~
mento prezzo dovra essere attribuita impor~
tanza prevalente secondo Ie norme del re~
golamento.

Quando l'Amministrazione abbia prescel~
to il criterio del prezzo piu basso, tale
prezzo potra essere determinato:

a) 0 mediante il sistema di cui alI'ar~
ticolo 5 della legge 2 febbraio 1973,
n.14;



Atti parlamentari ~ 24 ~ Senato della Repubblica ~ 2487

X LEGISLATURA ~ DISEGNI Dl LEGGE E RELAZIONI ~ DOCUMENTI

b) oppure mediante offerta di ribasso,
senza prefissione di alcun limite di aumen~
to 0 di ribasso suI prezzo fissato dall' Ammi~
nistrazione secondo quanto previsto dall'ar~
ticolo 1, primo comma, lettera a), della
legge 2 febbraio 1973, n. 14.

Dovra essere utilizzato il sistema di cui
all'articolo 5 della legge 2 febbraio 1973,
n. 14, in tutti i casi in cui la gara e bandita
sulla base di un progetto dettagliato fornito
dalla pubblica Amministrazione appal~
tante».

Art. 15.

(Dichiarazione di visita dei luoghi)

1. Nelle gare per gli appalti di opere
pubbliche i concorrenti devono allegare
alla propria offerta, a pena di inammissibili~
ta della stessa, unitamente a tutta la docu~
mentazione richiesta dalla vigente normati~
va, un verbale, in originale 0 copia
autentica, di visita dei luoghi dove dovran~
no essere eseguiti i lavori, nonche di presa
visione, ove richieste dalla legislazione
vigente, dello studio di impatto ambientale
e del provvedimento di compatibilita am~
bientale.

2. 11 verbale, da redigersi a cura del
segretario comunale del luogo dove do~
vranno essere eseguiti i lavori 0 di altro
funzionario incaricato dal sindaco, dovd
dare atto che il legale rappresentante
dell'impresa, 0 suo delegato, si e presentato
suI luogo dei lavori ed ivi, previa effettua~
zione delle misure e dei saggi eventualmen~
te occorrenti, ha preso conoscenza delle
condizioni di fatto esistenti, delle possibilita
e condizioni di approvvigionamento dei
materiali e di reclutamento della manodo~
pera, della esistenza di eventuali cave e dei
campioni, nonche di ogni altra circostanza
generale 0 particolare che possa influire
sulla determinazione dei prezzi e delle
condizioni contrattuali e sull'esecuzione
dell'opera. Nel medesimo verbale il rappre~
sentante dell'impresa 0 suo delegato dichia~
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rera che, sulla base di quanto constatato, e
in grado di formulare una adeguata offerta
contrattuale.

3. Nel caso che alIa gara concorrano
imprese riunite in associazione tempora-
nea, e sufficiente che il verbale di cui ai
commi 1 e 2 sia allegato dalla sola impresa
mandataria ovvero designata quale capo-
gruppo.

4. E abrogato l'articolo 1 del capitolato
generale d'appalto approvato con decreto
del Presidente dell a Repubblica 16 luglio
1962, n. 1063.

5. Per gli appalti indetti dall' Amministra-
zione della difesa il verbale di cui al comma
2 sara redatto dal comando militare indica-
to nel bando di gara 0 nella lettera
d'invito.

Art. 16.

(Raggruppamento temporaneo
di imprese)

1. L'articolo 21 della legge 8 agosto 1977,
n. 584, come sostituito dall'articolo 9 della
legge 8 ottobre 1984, n. 667, e successiva-
mente modificato dall'articolo 19, comma
2, della legge 19 marzo 1990, n.55, e
sostituito dal seguente:

«Art. 21. ~ 1. Salvo quanto prescritto dagli
articoli 14, 17 e 18 della presente legge
relativamente agli appalti di cui all'articolo
1, in tutti gli appalti pubblici ciascuna
impresa riunita diversa dalla capogruppo
deve essere iscritta nell'Albo nazionale dei
costruttori per la classifica corrispondente
ad un quinto dell'importo dei lavori oggetti
dell'appalto. L'impresa capogruppo deve
essere iscritta per la classifica corrispon-
dente alIa meta dell'importo dei lavori
oggetto dell'appalto. In ogni caso la somma
degli importi per i quali Ie imprese sono
iscritte deve essere almeno pari all'importo
dei lavori da appaltare. II disposto dell'arti-
colo 5, primo comma, secondo periodo,
della legge 10 febbraio 1962, n. 57, si
applica anche, nel caso di imprese riunite,
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nei riguardi di ciascuna delle imprese par-
tecipanti.

2. Salvo quanta disposto dall'articolo 2
della presente legge, per gli appalti di cui
all'articolo 1, vengono indicati nel bando,
nell'avviso di gara 0, quando si ricorre a
trattativa privata, nel capitolato speciale, Ie
parti dell'opera scorporabili, con il relativo
importo, la cui esecuzione PUQ essere
assunta in proprio da imprese mandanti,
individuate prima della presentazione del~
l'offerta, che siano iscritte all'albo naziona~
Ie dei costruttori per categorie e classifica
corrispondenti aIle parti stesse.

3. La pubblica amministrazione deve in-
dicare, altresi, l'importo della categoria
prevalente, ai fini dell'ammissibilita di im~
prese che intendono presentarsi singolar-
mente 0 riunite in associazioni ai sensi del
comma 1. Nel caso di tali associazioni la
classifica di iscrizione richiesta alIa capo~
gruppo deve essere corrispondente alIa
meta dell'importo dei lavori oggetto del-
l'appalto.

4. Qualora l'impresa singola 0 Ie impre~
se che intendono riunirsi in associazione
temporanea abbiano i requisiti di cui al
comma 1 oppure al comma 2, possono
associare altre imprese iscritte all' Albo
nazionale dei costruttori, anche se per
categorie e importi diversi da quelli richie-
sti nel bando, a condizione che i lavori
eseguiti da queste ultime non superino il
venti per cento dell'importo complessivo
dei lavori oggetto dell'appalto e che l'am~
montare complessivo delle iscrizioni pos~
sedute da ciascuna di tali imprese sia
almeno pari all'importo dei lavori che
saranno ad essa affidati.

5. L'offerta delle imprese riunite deter~
mina la lora responsabilita solidale nei
confronti del soggetto appaltante. Tuttavia,
per Ie imprese assuntrici delle opere indica-
te nel comma 2, la responsabilita e limitata
a quella derivante dall'esecuzione delle
opere di rispettiva competenza, ferma re~
stando la responsabilita solidale dell'impre-
sa capogruppo.

6. Le imprese associate, nei limiti di cui
al comma 4, garantiscono, in solido tra loro
e con Ie associanti, l'intera percentuale dei
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lavori per la quale risultano complessiva~
mente associate».

Art. 17.

(Consorzi di imprese)

1. I consorzi di imprese di cui all'articolo
2602 del codice civile, costituiti anche in
forma di societa ai sensi del successivo
articolo 2615~ter, possono essere iscritti, ai
soli fini delIa partecipazione alIa gara,
all' Albo nazionale dei costruttori discip]ina~
to dalla legge 10 febbraio 1962, n.57, e
successive modificazioni ed integrazioni.

2. Le modalita attuative della disposizio~
ne di cui al comma 1 verranno fissate, entro
tre mesi dalIa data di entrata in vigore della
presente legge, con decreto del Presidente
de] Consiglio dei Ministri, previa delibera~
zione del Consiglio dei Ministri, su proposta
del Ministro dei lavori pubblici.

3. Non e consentita la contemporanea
partecipazione alIe procedure di affidamen~
to di lavori pubblici dei consorzi e delle
imprese in esso consorziate.

4. La disciplina di cui ai commi da 1 a 3
si applica anche ai consorzi di cooperative
ammissibili ai pubblici appalti ed a quelli
costituiti tra imprese artigiane.

5. E vietata la partecipazione aIle gare di
imprese facenti contemporaneamente par~
te di una pluralita di consorzi 0 di associa~
zioni temporanee ai sensi degli articoli 20 e
seguenti della legge 8 agosto 1977, n. 584.

Art. 18.

(Procedimento di seelta
del contraente privato)

1. Ferme restando Ie disposizioni di legge
che attuano Ie direttive comunitarie in
materia di aggiudicazione degli appalti di
lavori pubblici, i procedimenti di scelta del
contraente privato e di affidamento per
esigenze tecniche di opere in subappalto,
nel limite massimo del 40 per cento e
secondo Ie altre disposizioni di cui alla legge
19 marzo 1990, n. 55, saranno riordinati col
regolamento, secondo Ie norme della pre~
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sente legge ed in conformita dei princlpl
dell'ordinamento statale e comunitario.

Art. 19.

(Osservatorio dei lavori pubblici)

1. E istituito, presso il Ministero dei
lavori pubblici, un osservatorio permanen-
te per la verifica e 10 studio dei dati
concernenti l'affidamento di opere pubbli-
che, con particolare riguardo alla tipologia
delle imprese partecipanti, alla distribuzio-
ne geografica, all'impiego della mana
d'opera, all'analisi dei costi ed agli scosta-
menti rispetto a quelli preventivati, ai tempi
di esecuzione ed aIle modalita di attuazione
degli interventi, ai ritardi ed aIle disfunzioni
riscontrate ed alle relative cause.

2. Con decreto del Presidente del Consi-
glio dei Ministri, su proposta del Ministro
dei lavori pubblici, sono determinati gli
elementi che ciascuna amministrazione 0
ente titolare di opera pubblica deve comu~
nicare ai fini dell a raccolta dei dati occor-
renti per l'osservatorio di cui al comma 1.

3. L'osservatorio e gestito tramite siste-
ma informativo centralizzato in col1ega-
mento con la Ragioneria generale dello
Stato ed i Ministeri interessati, l'Istituto
nazionale di statistica, Ie reti informative
delle Camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura e, ove realizzate,
delle regioni e degli altri enti territoriali.

4. L'osservatorio, cui e preposto un fun-
zionario del Ministero dei lavori pubblici
con qualifica non inferiore a dirigente
superiore, presenta annualmente una rela-
zione sull'attivita compiuta e formula pro-
poste al Ministro dei lavori pubblici in
ordine aIle clausole inserite 0 da inserire
nei bandi di gara, nei contratti e nei decreti
di approvazione.

Art. 20.

(Organi consultivi e docUlnenti contabili)

1. Col regolamento si provvedera al rior-
dinamento e all'adeguamento delle compe-
tenze degli organi consultivi del Ministero
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dei lavori pubblici, nonche ad una nuova
disciplina per la ten uta dei documenti
contabili di cui al regio decreto 25 maggio
1895, n.350, che preveda anche l'impiego
delle moderne tecnologie.

Art. 21.

(Incentivi di progettazione)

1. Sui progetti definitivi redatti diretta-
mente dagli uffici tecnici delle Amministra-
zioni e degli enti di cui all'articolo 1 e
computata, al momenta dell'approvazione,
una quota in misura non superiore allo 0,50
per cento del costo preventivato, da desti-
nare alIa costituzione di un fondo interno
da ripartire tra il personale incaricato della
progettazione.

2. La misura dell a percentuale di cui al
comma 1, nonche i criteri e Ie modalita di
ripartizione del fondo sono definiti in sede
di contrattazione decentrata ai sensi della
legge 29 marzo 1983, n. 93.

3. II compenso di cui ai commi 1 e 2 non
e cumulabile con altri compensi 0 indenni-
ta aventi finalita di incentivazione della pro-
duttivita.

4. Le somme occorrenti sono prelevate
sulle quote degli stanziamenti annuali riser-
vate a spese di progettazione ai sensi del
comma 3 dell'articolo 3 ed assegnate ad
apposito capitolo dello stato di previsione
della spesa dell'amministrazione interessata.

Art. 22.

(Abrogazione di norme)

1. Dalla data di entrata in vigore delle
norme regolamentari emanate sulla base
delle disposizioni contenute nella presente
legge sono abrogate Ie norme vigenti con
esse incompatibili.

2. Le disposizioni della presente legge
possono essere abrogate solo espressamen-
te. Lo stesso vale per Ie norme regolamen-
tari conseguenti.

3. Restano ferme Ie norme di legge ema-
nate in attuazione di direttive comunitarie e
queUe in materia di opere pubbliche conte-
nute nella legge 19 marzo 1990, n. 55.


