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1. EDUCACIÓN
1.1.- Mediante el Decreto Legislativo núm. 76, de 15 de 

abril de 2005, sobre definición de las normas generales del 
derecho -  deber a la instrucción y a la formación, la República 
asegura el derecho universal a la instrucción y la formación, 
garantizando la escolarización en las instituciones de primer y 
segundo ciclo durante, al menos, doce años o hasta los dieciocho 
años de edad. Alternativamente, padres y tutores, podrán proveer 
otro tipo de instrucción distinta de la ofertada por los poderes 
públicos, en este caso, deberán demostrar que disponen de la 
capacidad técnica o económica para satisfacer el derecho -  deber 
a la instrucción y formación y aceptar el oportuno control de las 
autoridades.

1.2.- El Decreto Legislativo núm 226, de 17 de octubre de 
2005, sobre Normas generales y niveles esenciales del Segundo 
Ciclo del sistema educativo de Instrucción y Formación, fija 
como principios orientadores del mismo la educación para la 
convivencia, el desarrollo personal de los alumnos a través del 
saber, del saber ser, del saber actuar y  hacer, la potenciación de 
la capacidad de juicio, del ejercicio de la responsabilidad personal 
y social, del uso de las nuevas tecnologías, del dominio de una 
tercera lengua europea -junto al italiano y el inglés-, proponiendo 
el Decreto, además, los medios para que el aprendizaje pueda ser 
completado a lo largo de toda la vida.
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En cuanto a los contenidos, la regulación tiene presente los 
porcentajes reservados a las regiones, a las instituciones escolares 
autónomas y a las confesiones religiosas -para la enseñanza de la 
religión católica o del hecho cultural religioso-, diferenciando al 
efecto enseñanzas troncales, obligatorias, optativas y plenamente 
facultativas, distribuidas a lo largo de siete itinerarios: artístico, 
económico, lingüístico, científico, tecnológico, de música y  danza 
y  de ciencias humanas.

Un examen de Estado, consistente, por un lado, en pruebas 
a realizar de conformidad con las previsiones de las respectivas 
instituciones educativas y, de otro, en pruebas generales, de 
carácter nacional, dispuestas por el Instituto Nacional de 
Valoración del Sistema de Instrucción, relativas a objetivos 
precisos de la enseñanza y a los contenidos del último curso, 
permitirá valorar las competencias adquiridas por los estudiantes.

2. ORDEN PÚBLICO
La Ley núm. 155, de 31 de julio de 2005, de Conversión en 

Ley del Decreto Ley núm. 144, de 27 de julio de 2005, por el que 
se adoptan medidas urgentes para contrarrestar el terrorismo 
internacional, incide directamente sobre la posición de los 
inmigrantes ante el ordenamiento italiano; en unos casos, 
abriendo oportunidades excepcionales para obtener permisos de 
residencia, en otros, eliminando garantías procesales en orden a 
agilizar la eventual expulsión. De otra parte, el control policial se 
hace presente en el ejercicio de las libertades de expresión e 
información, especialmente cuando tienen como cauce la 
telefonía e Internet, y otorga competencias al ministerio público 
para limitar el propio derecho a la intimidad, recabando de los 
investigados datos personales cuyo destino será decido 
ulteriormente en sede judicial. Por último, los servicios de 
vigilancia privados reciben nuevas atribuciones viniendo 
equiparados en numerosos aspectos a las fuerzas de seguridad 
públicas.

Hay en todo ello, una mal entendida tensión entre libertad y 
seguridad que avanza, en este punto, hacia la paulatina
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configuración de un desafortunado “derecho penal del 
enemigo”112 en el que el enemigo termina por ser el ciudadano 
mismo.

3. PATRIMONIO HISTÓRICO
La Ley núm. 175, de 17 de agosto de 2005, para la 

protección del patrimonio cultural hebreo en Italia, compromete 
el gasto de un millón de euros con cargo a los presupuestos 
generales de 2005, y de otros dos millones de euros más con 
cargo a los de 2006, en la conservación y restauración de 
patrimonio hebreo de reconocido valor cultural, arquitectónico, 
artístico y archivistico.

4. RADIOTELEVISIÓN
El texto único del sistema de radiotelevisión, aprobado por 

Decreto Legislativo núm. 177, de 31 de julio de 2005, determina 
cuáles son los principios que informan el sistema de 
radiotelevisión italiano en los niveles nacional, regional y local, 
dotando de una nueva regulación a las transmisiones de 
televisión, radio y datos. El texto recoge, entre otros aspectos, el 
cauce para el ejercicio de los derechos de acceso y rectificación y 
establece ciertas normas sobre publicidad en espacios televisivos 
de carácter religioso.

1,2 Sobre este concepto y, en particular, sobre sus implicaciones hacia la 
inmigración, véanse GARCÍA AMADO, J.A., ¿Por qué no tienen los inmigrantes 
los mismos derechos que los nacionales?, en Derecho Migratorio y Extranjería. 
Revista de Derecho de Extranjería, n° 3, julio 2003, pp. 9 -  28; CANCIO MELLA, 
M., Derecho Penal del enemigo y delito de terrorismo. Algunas consideraciones 
sobre la regulación de las infracciones en materia de terrorismo en el Código 
Penal español después de la LO 7/2000, en Revista de Ciencias Jurídicas ¿Más 
Derecho?, núm. 3, Año 2003, pp. 231-254; BERNATE OCHOA, F., La 
legitimidad del Derecho Penal, en
www. unifr. ch/derechopenal/articulos/pdf/02_Rosario .pd f
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5. SANIDAD - BIOÉTICA
La Ley núm. 219, de 21 de octubre de 2005, reguladora de 

la actividad de transfusión y producción de hemoderivados, 
dispone las condiciones y protocolos -incluida la obtención del 
consentimiento- que habrán de observarse en la donación de 
sangre, el fraccionamiento de ésta, su conservación y, en general, 
la actividad médica sobre ella y la producción de fármacos 
hemoderivados.
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ANEXO

1. EDUCACIÓN

1.1.- Decreto Legislativo nùm. 76, de 15 de abril de 2005. 
Definición de las normas generales del derecho -  deber a la 
instrucción y a la formación113.

Art. 1. Diritto-dovere all'istruzione e alla formazione
1. La Repubblica promuove l'apprendimento in tutto l'arco 

della vita e assicura a tutti pari opportunità di raggiungere elevati 
livelli culturali e di sviluppare le capacità e le competenze, 
attraverso conoscenze e abilità, generali e specifiche, coerenti con 
le attitudini e le scelte personali, adeguate all'inserimento nella 
vita sociale e nel mondo del lavoro, anche con riguardo alle 
dimensioni locali, nazionale ed europea.

2. L'obbligo scolastico di cui all'articolo 34 della 
Costituzione, nonché' l'obbligo formativo, introdotto dall'articolo 
68 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive 
modificazioni, sono ridefìniti ed ampliati, secondo quanto 
previsto dal presente articolo, come diritto all'istruzione e 
formazione e correlativo dovere.

3. La Repubblica assicura a tutti il diritto .all'istruzione e 
alla formazione, per almeno dodici anni o, comunque, sino al 
conseguimento di una qualifica di durata almeno triennale entro il 
diciottesimo anno di età. Tale diritto si realizza nelle istituzioni 
del primo e del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione 
e di formazione, costituite dalle istituzioni scolastiche e dalle 
istituzioni formative accreditate dalle regioni e dalle province 
autonome di Trento e di Bolzano, anche attraverso l'apprendistato

" 3 Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 76. Definizione delle norme generali sul 
diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, 
lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53 (Gazzetta Ufficiale n. 103, del 5 
maggio 2005).
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di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 
276, ivi comprese le scuole paritarie riconosciute ai sensi della 
legge 10 marzo 2000, n. 62, secondo livelli essenziali di 
prestazione definiti a norma dell'articolo 117, secondo comma, 
lettera m), della Costituzione.

4. I genitori, o chi ne fa le veci, che intendano provvedere 
privatamente o direttamente all'istruzione dei propri figli, ai fini 
dell'esercizio del diritto-dovere, devono dimostrare di averne la 
capacità tecnica o economica e dame comunicazione anno per 
anno alla competente autorità, che provvede agli opportuni 
controlli.

5. Nelle istituzioni scolastiche statali la fmizione del diritto 
di cui al comma 3 non e' soggetta a tasse di iscrizione e di 
frequenza.

6. La fmizione dell'offerta di istruzione e di formazione 
come previsto dal presente decreto costituisce per tutti ivi 
compresi, ai sensi dell'articolo 38 del testo unico delle 
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme 
sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 
luglio 1998, n. 286, i minori stranieri presenti nel territorio dello 
Stato, oltre che un diritto soggettivo, un dovere sociale ai sensi 
dell'articolo 4, secondo comma, della Costituzione, sanzionato 
come previsto dall'articolo 5.

7. La Repubblica garantisce, attraverso adeguati interventi, 
l'integrazione nel sistema educativo di istruzione e formazione 
delle persone in situazione di handicap, a norma della legge 5 
febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.

8. L'attuazione del diritto e del correlativo dovere di cui al 
presente articolo si realizza con le gradualità e modalità previste 
dall'articolo 6.

Art. 2. Realizzazione del diritto-dovere all'istruzione e alla 
formazione

1. Il diritto-dovere ha inizio con l'iscrizione alla prima 
classe della scuola primaria, secondo quanto previsto dal decreto 
legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, fatta salva la possibilità di
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frequenza della scuola dell'infanzia di cui al medesimo decreto 
legislativo.

2. Le scuole secondarie di primo grado organizzano, in 
raccordo con le istituzioni del sistema educativo di istruzione e 
formazione del secondo ciclo ed i competenti servizi territoriali, 
iniziative di orientamento ai fini della scelta dei percorsi 
educativi del secondo ciclo, sulla base dei percorsi di ciascun 
allievo, personalizzati e documentati.

3. I giovani che hanno conseguito il titolo conclusivo del 
primo ciclo sono iscritti ad un istituto del sistema dei licei o del 
sistema di istruzione e formazione professionale di cui all'articolo 
1, comma 3, fino al conseguimento del diploma liceale o di un 
titolo o di una qualifica professionale di durata almeno triennale 
entro il diciottesimo anno di età, fatto salvo il limite di 
frequentabilità delle singole classi ai sensi deH'articolo 192, 
comma 4, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonché' 
quello derivante dalla contrazione di una ferma volontaria nelle 
carriere iniziali delle Forze armate, compresa l'Arma dei 
carabinieri.

4. Ai fini di cui al comma 3, l'iscrizione e' effettuata presso 
le istituzioni del sistema dei licei o presso quelle del sistema di 
istruzione e formazione professionale che realizzano profili 
educativi, culturali e professionali, ai quali conseguono titoli e 
qualifiche professionali di differente livello, valevoli su tutto il 
territorio nazionale e spendibili nell'Unione europea, se 
rispondenti ai livelli essenziali di prestazione definiti ai sensi 
dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 
53, e secondo le norme regolamentari di cui all'articolo 7, comma 
1, lettera c), della legge medesima.

5. All'attuazione del diritto-dovere concorrono gli alunni, le 
loro famiglie, le istituzioni scolastiche e formative, nonché' i 
soggetti che assumono con il contratto di apprendistato, di cui 
all'articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, 
ed il tutore aziendale di cui al comma 4, lettera f), del predetto 
articolo, condividendo l'obiettivo della crescita e valorizzazione 
della persona umana secondo percorsi formativi rispondenti alle 
attitudini di ciascuno e finalizzati al pieno successo formativo.
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Art. 3. Sistema nazionale delle anagrafi degli studenti
1. Ai fini di cui agli articoli 1 e 2, e nel rispetto delle 

disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, 
l'anagrafe nazionale degli studenti presso il Ministero 
dell'istruzione, dell'università e della ricerca opera il trattamento 
dei dati sui percorsi scolastici, formativi e in apprendistato dei 
singoli studenti a partire dal primo anno della scuola primaria, 
avvalendosi delle dotazioni umane e strumentali del medesimo 
Ministero.

2. Le anagrafi regionali per l'obbligo formativo, già 
costituite ai sensi dell'articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n. 
144, e successive modificazioni, sono trasformate in anagrafi 
regionali degli studenti, che contengono i dati sui percorsi 
scolastici, formativi e in apprendistato dei singoli studenti a 
partire dal primo anno della scuola primaria.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano 
assicurano l'integrazione delle anagrafi regionali degli studenti 
con le anagrafi comunali della popolazione, anche in relazione a 
quanto previsto dagli articoli 4 e 5 del presente decreto, nonché' il 
coordinamento con le funzioni svolte dalle Province attraverso i 
servizi per l'impiego in materia di orientamento, informazione e 
tutorato.

4. Con apposito accordo tra il Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca, il Ministero del lavoro e delle 
politiche sociali, in sede di Conferenza unificata di cui al decreto 
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e' assicurata l'integrazione 
delle anagrafi di cui ai commi 1, 2 e 3 nel Sistema nazionale delle 
anagrafi degli studenti. Ai predetti fini si provvede a:

a) definire gli standard tecnici per lo scambio dei flussi 
informativi;

b) assicurare l'interoperabilità delle anagrafi;
c) definire l'insieme delle informazioni che permettano la 

tracciabilità dei percorsi scolastici e formativi dei singoli studenti.
5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare 

nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
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Art. 4. Azioni per il successo formativo e la prevenzione 
degli abbandoni

1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, 
di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, 
adotta, previa intesa con la Conferenza unificata a norma del 
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, linee guida per la 
realizzazione di piani di intervento per l'orientamento, la 
prevenzione ed il recupero degli abbandoni, al fine di assicurare 
la piena realizzazione del diritto-dovere all'istruzione ed alla 
formazione, nel rispetto delle competenze attribuite alla regione e 
agli enti locali per tali attività e per la programmazione dei servizi 
scolastici e formativi.

2. Nell'ambito della programmazione regionale e nel 
rispetto del quadro normativo delle singole regioni, le scuole 
secondarie di primo grado possono organizzare, in raccordo con 
le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione del 
secondo ciclo ed i servizi territoriali previste dalle regioni stesse, 
iniziative di orientamento e azioni formative volte a garantire il 
conseguimento del titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione, 
anche ad integrazione con altri sistemi.

Art. 5. Vigilanza sull'assolvimento del diritto-dovere e 
sanzioni

1. Responsabili dell'adempimento del dovere di istruzione e 
formazione sono i genitori dei minori o coloro che a qualsiasi 
titolo ne facciano le veci, che sono tenuti ad iscriverli alle 
istituzioni scolastiche o formative.

2. Alla vigilanza sull'adempimento del dovere di istruzione 
e formazione, anche sulla base dei dati fomiti dalle anagrafi degli 
studenti di cui all'articolo 3, così come previsto dal presente 
decreto, provvedono:

a) il comune, ove hanno la residenza i giovani che sono 
soggetti al predetto dovere;

b) il dirigente dell'istituzione scolastica o il responsabile 
dell'istituzione formativa presso la quale sono iscritti ovvero 
abbiano fatto richiesta di iscrizione gli studenti tenuti ad 
assolvere al predetto dovere;
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c) la provincia, attraverso i servizi per l'impiego in 
relazione alle funzioni di loro competenza a livello territoriale;

d) i soggetti che assumono, con il contratto di apprendistato 
di cui aH'articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 
276, i giovani tenuti all'assolvimento del diritto-dovere 
all'istruzione è alla formazione, nonché' il tutore aziendale di cui 
al comma 4, lettera f), del predetto articolo, e i soggetti 
competenti allo svolgimento delle funzioni ispettive in materia di 
previdenza sociale e di lavoro, di cui al decreto legislativo 23 
aprile 2004, n. 124.

3. In caso di mancato adempimento del dovere di istruzione 
e formazione si applicano a carico dei responsabili le sanzioni 
relative al mancato assolvimento deH'obbligo scolastico previsto 
dalle norme previgenti.

Art. 6. Gradualità dell'attuazione del diritto-dovere 
all'istruzione e alla formazione

1. In attesa dell'emanazione dei decreti legislativi inerenti al 
secondo ciclo di istruzione e di istruzione e formazione 
professionale, dall'anno scolastico 2005-2006, l'iscrizione e la 
frequenza gratuite di cui all'articolo 1, comma 5, ricomprendono i 
primi due anni degli istituti secondari superiori e dei percorsi 
sperimentali di istruzione e formazione professionale, realizzati 
sulla base dell'accordo in sede di Conferenza unificata del 19 
giugno 2003.

2. Alla completa attuazione del diritto-dovere all'istruzione 
e formazione, come previsto dall'articolo 1, si provvede attraverso 
i decreti attuativi dell'articolo 2, comma 1, lettere g), h) e i), della 
legge 28 marzo 2003, n. 53, adottati ai sensi dell'articolo 1 della 
stessa legge, nel rispetto delle modalità di copertura finanziaria 
definite dall'articolo 7, comma 8, della predetta legge.

3. Fino alla completa attuazione del diritto-dovere come 
previsto al comma 2 continua ad applicarsi l'articolo 68, comma 
4, della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive 
modificazioni, che si intende riferito all'obbligo formativo come 
ridefinito dall'articolo 1 del presente decreto.
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4. Al fine di sostenere l'attuazione del diritto-dovere 
all'istruzione e formazione nei percorsi sperimentali di cui al 
comma 1, le risorse statali destinate annualmente a tale scopo 
sono attribuite alle regioni con apposito accordo in Conferenza 
unificata, tenendo anche conto dell'incremento delle iscrizioni ai 
predetti percorsi, da computarsi a partire dall'anno scolastico 
2002/2003.

5. In attesa della definizione dei livelli essenziali di 
prestazione, di cui all'articolo 1, comma 3, le strutture sedi dei 
percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al comma 
1 sono accreditate dalle regioni e dalle province autonome di 
Trento e di Bolzano, sulla base di quanto previsto dal decreto del 
Ministro del lavoro e della previdenza sociale 25 maggio 2001, n. 
166, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 14 luglio 
2001.

Art. 7. Monitoraggio

1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 
e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, avvalendosi 
dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei 
lavoratori (ISFOL), dell'Istituto nazionale di documentazione per 
l'innovazione e la ricerca educativa (INDIRE) e dell'Istituto 
nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e 
di formazione (INVALSI) effettuano annualmente il
monitoraggio sullo stato di attuazione del presente decreto e, a 
partire dall'anno successivo a quello della sua entrata in vigore, 
comunicandone i risultati alla Conferenza unificata di cui 
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

(...)

1.2.- Decreto Legislativo nùm 226, de 17 de octubre de 
2005. Normas generales y niveles esenciales del Segundo Ciclo 
del sistema educativo de Instrucción y Formación114.

114 Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Norme generali e livelli essenziali 
delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e 
formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53 (Gazzetta 
Ufficiale n. 257 del 4  novembre 2005 - Supplemento Ordinario n. 174).
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Art. 1. Secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e 
formazione

1. Il secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e 
formazione e' costituito dal sistema dei licei e dal sistema 
dell'istruzione e formazione professionale. Esso e' il secondo 
grado in cui si realizza, in modo unitario, il diritto-dovere 
all'istruzione e alla formazione di cui al decreto legislativo 15 
aprile 2005, n. 76.

2. Lo Stato garantisce i livelli essenziali delle prestazioni 
del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e 
formazione.

3. Nel secondo ciclo del sistema educativo si persegue la 
formazione intellettuale, spirituale e morale, anche ispirata ai 
principi della Costituzione, lo sviluppo della coscienza storica e 
di appartenenza alla comunità locale, alla collettività nazionale ed 
alla civiltà europea.

4. Tutte le istituzioni del sistema educativo di istruzione e 
formazione sono dotate di autonomia didattica, organizzativa, e di 
ricerca e sviluppo.

5. I percorsi, liceali e i percorsi di istruzione e formazione 
professionale nei quali si realizza il diritto-dovere all'istruzione e 
formazione sono di pari dignità e si propongono il fine comune di 
promuovere l'educazione alla convivenza civile, la crescita 
educativa, culturale e professionale dei giovani attraverso il 
sapere, il saper essere, il saper fare e l'àgire, e la riflessione critica 
su di essi, nonché' di incrementare l'autonoma capacità di 
giudizio e l'esercizio della responsabilità personale e sociale 
curando anche l'acquisizione delle competenze e l'ampliamento 
delle conoscenze, delle abilità, delle capacità e delle attitudini 
relative all'uso delle nuove tecnologie e la padronanza di una 
lingua europea, oltre all'italiano e all'inglese, secondo il profilo 
educativo, culturale e professionale di cui all'allegato A. Essi 
assicurano gli strumenti indispensabili per l'apprendimento lungo 
tutto l'arco della vita. Essi, inoltre, perseguono le finalità e gli 
obiettivi specifici indicati ai Capi II e III.
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6. Nei percorsi del secondo ciclo si realizza l'alternanza 
scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77.

7. Le istituzioni del sistema educativo di istruzione e 
formazione assicurano ed assistono, anche associandosi tra loro, 
la possibilità di cambiare scelta tra i percorsi liceali e, all'interno 
di questi, tra gli indirizzi, ove previsti, nonché' di passare dai 
percorsi liceali a quelli dell'istruzione e formazione professionale 
e viceversa. A tali fini le predette istituzioni adottano apposite 
iniziative didattiche, per consentire l'acquisizione di una 
preparazione adeguata alla nuova scelta.

(...)

Art. 3. Attività educative e didattiche
1. Al fine di garantire l'esercizio del diritto dovere di cui 

all'articolo 1, comma 1, l'orario annuale delle lezioni nei percorsi 
liceali, comprensivo della quota riservata alle regioni, alle 
istituzioni scolastiche autonome ed all'insegnamento della 
religione cattolica in conformità all'Accordo che apporta 
modifiche al Concordato lateranense e al relativo protocollo 
addizionale reso esecutivo con la legge 25 marzo 1985, n. 121, ed 
alle conseguenti intese, e' articolato in attività e insegnamenti 
obbligatori per tutti gli studenti, attività e insegnamenti 
obbligatori di indirizzo, attività e insegnamenti obbligatori a 
scelta dello studente, fatto salvo quanto previsto dal comma 4, e 
attività e insegnamenti facoltativi, secondo quanto previsto agli 
articoli da 4 a 11.

2. Al fine di realizzare la personalizzazione del piano di 
studi sono organizzati, attraverso il piano dell'offerta formativa e 
tenendo conto delle richieste delle famiglie e degli studenti, 
attività ed insegnamenti, coerenti con il profilo educativo, 
culturale e professionale, secondo quanto previsto agli articoli da 
4 a 11. La scelta di tali attività ed insegnamenti e' facoltativa ed 
opzionale per gli studenti e la loro frequenza e' gratuita. Gli 
studenti sono tenuti alla frequenza delle attività e degli 
insegnamenti prescelti. Le relative richieste sono formulate 
all'atto dell'iscrizione. Al fine di ampliare e razionalizzare tale 
scelta, gli istituti possono, nella loro autonomia, organizzarsi

175



Laicidad y Libertades. Escritos Jurídicos

anche in rete. Gli istituti, nella loro autonomia, possono ripartire 
diversamente il monte ore complessivo del quinquennio, relativo 
alle attività e insegnamenti facoltativi, definito dagli articoli 5, 6, 
7, 8, 9, 10 e 11 e incrementarlo nei limiti delle loro disponibilità 
di bilancio.

3. Nel quinto anno sono organizzati, nell'ambito delle 
attività e insegnamenti obbligatori a scelta dello studente, attività 
ed insegnamenti destinati ad approfondimenti disciplinari 
coerenti con la personalizzazione dei percorsi e con le vocazioni 
manifestate per gli studi successivi di livello superiore, secondo 
quanto previsto agli articoli da 4 a 11. Nel predetto anno e' 
previsto inoltre, fatto salvo quanto stabilito specificamente per il 
percorso del liceo linguistico dall'articolo 7, l'insegnamento, in 
lingua inglese, di una disciplina non linguistica compresa 
nell'orario obbligatorio o nell'orario obbligatorio a scelta dello 
studente.

4. In caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di 
apprendimento previsti per le attività e insegnamenti obbligatori, 
gli studenti sono tenuti ad utilizzare le ore a loro scelta per 
conseguire i livelli attesi dalle indicazioni nazionali.

Art. 4. Liceo artistico
1. Il percorso del liceo artistico approfondisce la cultura 

liceale attraverso la componente estetica come principio di 
comprensione del reale. Fornisce allo studente le conoscenze, le 
competenze, le abilità e le capacità necessarie per conoscere il 
patrimonio artistico e il suo contesto storico e culturale e per 
esprimere la propria creatività e progettualità. Assicura la 
conoscenza dei codici della ricerca e della produzione artistica e 
la padronanza dei linguaggi, delle metodologie e delle tecniche 
relative.

(...)

Art. 6. Liceo economico
1. Il percorso del liceo economico approfondisce la cultura 

liceale dal punto di vista delle categorie interpretative dell'azione 
personale e sociale messe a disposizione dagli studi economici e 
giuridici. Fornisce allo studente le conoscenze, le competenze, le 
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abilità e le capacità necessarie per conoscere forme e regole 
economiche, sociali, istituzionali e giuridiche, individuando la 
interdipendenza tra i diversi fenomeni e cogliendo i rapporti tra le 
dimensioni globale e locale. Assicura la padronanza di 
competenze sistematiche nel campo dell'economia e della cultura 
dell'imprenditorialità.

(...)

Art. 7. Liceo linguistico

1. Il percorso del liceo linguistico approfondisce la cultura 
liceale dal punto di vista della conoscenza coordinata di più 
sistemi linguistici e culturali. Fornisce allo studente le 
conoscenze, le competenze, le abilità e le capacità necessarie per 
conoscere, anche in un'ottica comparativa, le strutture e l'uso 
delle lingue, per acquisire la padronanza comunicativa di tre 
lingue, oltre l'italiano, di cui almeno due dell'Unione europea, e 
per rapportarsi in forma critica e dialettica alle altre culture.

(...)

Art. 8. Liceo musicale e coreutico
1. Il percorso del liceo musicale e coreutico, articolato nelle 

rispettive sezioni, approfondisce la cultura liceale dal punto di 
vista musicale o coreutico, alla luce della evoluzione storica ed 
estetica, delle conoscenze teoriche e scientifiche, della creatività e 
delle abilità tecniche relative. Fornisce allo studente le 
conoscenze, le competenze, le abilità e le capacità necessarie per 
conoscere il patrimonio musicale e coreutico, assicurando, anche 
attraverso attività di laboratorio, la padronanza dei linguaggi 
musicali e coreutici sotto gli aspetti della composizione, 
interpretazione, esecuzione e rappresentazione. Assicura altresì la 
continuità dei percorsi formativi per gli studenti provenienti dai 
corsi ad indirizzo musicale di cui all'articolo 11, comma 9, della 
legge 3 maggio 1999, n. 124.

(...)

Art. 9. Liceo scientifico
1. Il percorso del liceo scientifico approfondisce la cultura 

liceale nella prospettiva del nesso che collega la tradizione
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umanistica alla scienza, sviluppando i metodi propri della 
matematica e delle scienze sperimentali. Fornisce allo studente le 
conoscenze, le competenze, le abilità e le capacità necessarie per 
conoscere e seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e 
tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse forme 
del sapere, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle 
tecniche, delle metodologie e delle competenze relative.

(...)

Art. 10. Liceo tecnologico
1. Il percorso del liceo tecnologico approfondisce la cultura 

liceale attraverso il punto di vista della tecnologia. Esso, per le 
caratteristiche vocazionali e operative, sviluppa la padronanza 
degli strumenti per comprendere le problematiche scientifiche e 
storico-sociali collegate alla tecnologia e alle sue espressioni. 
Assicura lo sviluppo della creatività e della inventiva progettuale 
e applicativa, nonché' la padronanza delle tecniche, dei processi 
tecnologici e delle metodologie di gestione relative.

(...)

Art. 11. Liceo delle scienze umane
1. Il percorso del liceo delle scienze umane approfondisce 

la cultura liceale dal punto di vista della conoscenza dei fenomeni 
collegati alla costruzione dell'identità personale e delle relazioni 
umane e sociali, con particolare riguardo alla elaborazione dei 
modelli educativi. Fornisce allo studente, de conoscenze, le 
competenze, le abilità e le capacità necessarie per cogliere la 
complessità e la specificità dei processi formativi. Assicura la 
padronanza dei linguaggi, delle metodologie e delle tecniche nel 
campo delle scienze umane.

(...)

Art. 12. Organizzazione educativa e didattica
1. Le attività educative e didattiche di cui all'articolo 3 sono 

assicurate con la dotazione di personale docente assegnato 
all'istituto. Per lo svolgimento delle attività e degli insegnamenti 
di cui all'articolo 3, ove essi richiedano una specifica 
professionalità non riconducibile agli ambiti disciplinari per i 
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quali e' prevista l'abilitazione all'insegnamento, gli istituti 
stipulano contratti di diritto privato con esperti, in possesso di 
adeguati requisiti tecnico-professionali, sulla base di criteri e 
modalità definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca. Alla stipula dei contratti di cui al 
presente comma si provvede nell'ambito degli ordinari 
stanziamenti di bilancio degli istituti interessati, senza nuovi o 
maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. L'organizzazione delle attività educative e didattiche 
rientra nell'autonomia e nella responsabilità degli istituti, in 
costante rapporto con le famiglie e con le istituzioni sociali, 
culturali e produttive del territorio, fermo restando che il 
perseguimento delle finalità dei licei, così come previste dal 
presente capo, e' affidato, anche attraverso la personalizzazione 
dei piani di studio, ai docenti responsabili degli insegnamenti e 
delle attività educative e didattiche previste dai medesimi piani di 
studio. A tal fine concorre prioritariamente il docente in possesso 
di specifica formazione che svolge funzioni di orientamento nella 
scelta delle attività di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, di tutorato 
degli studenti, di coordinamento delle attività educative e 
didattiche, di cura delle relazioni con le famiglie e di cura della 
documentazione del percorso formativo compiuto dallo studente, 
con l'apporto degli altri docenti.

3. Il miglioramento dei processi di apprendimento e della 
relativa valutazione, nonché' la continuità didattica, sono 
assicurati anche attraverso la permanenza dei docenti nella sede 
di titolarità, almeno per il tempo corrispondente ad un periodo 
didattico.

(...)

Art. 13. Valutazione e scrutini
1. La valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti 

e del comportamento degli studenti e la certificazione delle 
competenze, abilità e capacità da essi acquisite sono affidate ai 
docenti responsabili degli insegnamenti e delle attività educative 
e didattiche previsti dai piani di studio personalizzati. Sulla base 
degli esiti della valutazione periodica, gli istituti predispongono
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gli interventi educativi e didattici ritenuti necessari al recupero e 
allo sviluppo degli apprendimenti.

2. Ai fini della validità dell'anno, per la valutazione dello 
studente, e' richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario 
annuale personalizzato complessivo di cui all'articolo 3.

3. Salva la valutazione periodica e annuale di cui al comma 
1, al termine di ciascuno dei due bienni di cui all'articolo 2 
comma 2, i docenti effettuano una valutazione ai fini di verificare 
l'ammissibilità dello studente al terzo ed al quinto anno, 
subordinata all'awenuto raggiungimento di tutti gli obiettivi di 
istruzione e di formazione, ivi compreso il comportamento degli 
studenti. In caso di esito negativo della valutazione periodica 
effettuata alla fine del biennio, lo studente non e' ammesso alla 
classe successiva. La non ammissione al secondo anno dei 
predetti bienni può essere disposta per gravi lacune, formative o 
comportamentali, con provvedimenti motivati.

4. Al termine del quinto anno sono ammessi all'esame di 
Stato gli studenti valutati positivamente nell'apposito scrutinio.

5. All'esame di Stato sono ammessi i candidati esterni in 
possesso dei requisiti prescritti dall'articolo 2 della legge 10 
dicembre 1997, n. 425 e dall'articolo 3 del decreto del Presidente 
della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323.

6. Coloro che chiedano di rientrare nei percorsi liceali e che 
abbiano superato l'esame conclusivo del primo ciclo tanti anni 
prima quanti ne occorrono per il corso normale degli studi liceali 
possono essere ammessi a classi successive alla prima previa 
valutazione delle conoscenze, competenze, abilità e capacità 
possedute, comunque acquisite, da parte di apposite commissioni 
costituite presso le istituzioni del sistema dei licei, anche 
collegate in rete tra di loro. Ai fini di tale valutazione le 
commissioni tengono conto dei crediti acquisiti, debitamente 
documentati, e possono sottoporre i richiedenti ad eventuali prove 
per l'accertamento delle conoscenze, competenze, abilità e 
capacità necessarie per la proficua prosecuzione degli studi. Con 
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 
sono stabilite le modalità di costituzione e funzionamento delle
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commissioni. Alle valutazioni di cui al presente comma si 
provvede dopo l'effettuazione degli scrutini.

7. Coloro che cessino di frequentare l'istituto prima del 15 
marzo e che intendano di proseguire gli studi nel sistema dei licei, 
possono chiedere di essere sottoposti alle valutazioni di cui al 
comma 6. Sono dispensati dall'obbligo dell'intervallo dal 
superamento dell'esame di Stato di cui al comma 6 i richiedenti 
che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età non oltre il 
giorno precedente quello dell'inizio delle predette valutazioni. 
Coloro che, nell'anno in corso, abbiano compiuto o compiano il 
ventitreesimo anno di età sono altresì dispensati dalla 
presentazione di qualsiasi titolo di studio inferiore.

Art. 14. Esame di Stato

1. L'esame di Stato conclusivo dei percorsi liceali considera e 
valuta le competenze acquisite dagli studenti nel corso e al 
termine del ciclo e si svolge su prove, anche laboratoriali per i 
licei ad indirizzo, organizzate dalle commissioni d'esame e su 
prove a carattere nazionale predisposte e gestite, ai sensi 
dell'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 
novembre 2004, n. 286, dall'Istituto nazionale di valutazione del 
sistema di istruzione, sulla base degli obiettivi specifici di 
apprendimento del corso ed in relazione alle discipline di 
insegnamento dell'ultimo anno.

2. All'esame di Stato sono ammessi gli studenti che hanno 
conseguito la valutazione positiva di cui all'articolo 13, comma 4.

3. Sono altresì ammessi all'esame di Stato nella sessione 
dello stesso anno, gli studenti del penultimo anno del corso di 
studi che, nello scrutinio finale del primo periodo biennale, 
abbiano riportato una votazione non inferiore alla media di sette 
decimi e, nello scrutinio finale del secondo periodo biennale, una 
votazione non inferiore agli otto decimi in ciascuna disciplina, 
ferma restando la particolare disciplina concernente la 
valutazione deH'insegnamento di educazione fisica.

4. I candidati esterni di cui all'articolo 13, comma 5, 
sostengono l'esame di Stato secondo le modalità definite
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dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 
luglio 1998, n. 323.

5. All'articolo 4, comma 4, della legge 10 dicembre 1997, n. 
425, il terzo periodo e' sostituito dal seguente: "I candidati esterni 
sono ripartiti tra le diverse commissioni degli istituti statali e 
paritari ed il loro numero massimo non può superare il cinquanta 
per cento dei candidati interni; nel caso non vi sia la possibilità di 
assegnare i candidati esterni alle predette commissioni, possono 
essere costituite, soltanto presso gli istituti statali, commissioni 
apposite.".

(...)

Art. 18. Livelli essenziali dei percorsi
1. Allo scopo di realizzare il profilo educativo, culturale e 

professionale di cui all'articolo 1, comma 5, le Regioni 
assicurano, quali livelli essenziali dei percorsi:

a) la personalizzazione, per fornire allo studente, attraverso 
l'esperienza reale e la riflessione sull'operare responsabile e 
produttivo, gli strumenti culturali e le competenze professionali 
per rinserimento attivo nella società, nel mondo del lavoro e nelle 
professioni;

b) l'acquisizione, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, di 
competenze linguistiche, matematiche, scientifiche, tecnologiche, 
storico sociali ed economiche, destinando a tale fine quote 
dell'orario complessivo obbligatorio idonee al raggiungimento 
degli obiettivi indicati nel profilo educativo, culturale e 
professionale dello studente, nonché' di competenze professionali 
mirate in relazione al livello del titolo cui si riferiscono;

c) l'insegnamento della religione cattolica come previsto 
dall'Accordo che apporta modifiche al Concordato lateranense e 
al relativo protocollo addizionale, reso esecutivo con la legge 25 
marzo 1985, n. 121, e dalle conseguenti intese, e delle attività 
fisiche e motorie;

d) il riferimento a figure di differente livello, relative ad 
aree professionali definite, sentite le parti sociali, mediante 
accordi in sede di Conferenza unificata, a norma del decreto
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legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recepiti con decreti del 
Presidente della Repubblica su proposta del Ministro 
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il 
Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Tali figure possono 
essere articolate in specifici profili professionali sulla base dei 
fabbisogni del territorio.

2. Gli standard minimi formativi relativi alle competenze di 
cui al comma 1, lettera b) sono definiti con Accordo in sede di 
Conferenza Stato-Regioni di cui al decreto legislativo 28 agosto 
1997, n. 281, ai fini della spendibilità nazionale ed europea dei 
titoli e qualifiche professionali conseguiti all'esito dei percorsi.

Art. 19. Livelli essenziali dei requisiti dei docenti

1. Le Regioni assicurano, quali livelli essenziali dei 
requisiti dei docenti, che le attività educative e formative siano 
affidate a personale docente in possesso di abilitazione 
all'insegnamento e ad esperti in possesso di documentata 
esperienza maturata per almeno cinque anni nel settore 
professionale di riferimento.

(...)

Art. 22. Valutazione

1. Ai fini della verifica del rispetto dei livelli essenziali 
definiti dal presente Capo i percorsi sono oggetto di valutazione 
da parte del Servizio nazionale di valutazione del sistema 
educativo di istruzione e formazione. Le istituzioni di istruzione e 
formazione forniscono al predetto Servizio i dati e la 
documentazione da esso richiesti, anche al fine del loro 
inserimento nella relazione sul sistema educativo di istruzione e 
formazione, che il Ministro dell'istruzione, dell'università e della 
ricerca presenta al Parlamento a norma dell'articolo 7, comma 3 
della legge 28 marzo 2003, n. 53 e dell'articolo 3, comma 3, del 
decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286.

(...)

2. ORDEN PÙBLICO
Ley num. 155, de 31 de julio de 2005. Conversión en Ley 

del Decreto Ley num. 144, de 27 de julio de 2005, por el que se
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adoptan medidas urgentes para contrarrestar el terrorismo 
internacional115.

Art. 2. Permessi di soggiorno a fini investigativi

1. Anche fuori dei casi di cui al capo II del decreto-legge 15 
gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 
marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 
18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina 
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui 
al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, di seguito 
denominato: "decreto legislativo n. 286 del 1998", e in deroga a 
quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 286 del 
1998, quando, nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di 
un procedimento relativi a delitti commessi per finalità di 
terrorismo, anche intemazionale, o di eversione dell'ordine 
democratico, vi e' l'esigenza di garantire la permanenza nel 
territorio dello Stato dello straniero che abbia offerto all'autorità 
giudiziaria o agli organi di polizia una collaborazione avente le 
caratteristiche di cui al comma 3 dell'articolo 9 del citato decreto- 
legge n. 8 del 1991 il questore, autonomamente o su segnalazione 
dei responsabili di livello almeno provinciale delle Forze di 
polizia ovvero dei direttori dei Servizi informativi e di sicurezza, 
ovvero quando ne e' richiesto dal procuratore della Repubblica, 
rilascia allo straniero uno speciale permesso di soggiorno, di 
durata annuale e rinnovabile per eguali periodi.

2. Con la segnalazione di cui al comma 1, sono comunicati 
al questore gli elementi da cui risulti la sussistenza delle 
condizioni ivi indicate, con particolare riferimento alla rilevanza 
del contributo offerto dallo straniero.

3. Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del presente 
articolo può essere rinnovato, per motivi di giustizia o di 
sicurezza pubblica. Esso e' revocato in caso di condotta 
incompatibile con le finalità dello stesso, segnalate dal 
procuratore della Repubblica, dagli altri organi di cui al comma 1

115 Legge 31 luglio 2005, n. 155. Conversione in legge, con modificazioni, del 
decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, recante misure urgenti per il contrasto del 
terrorismo intemazionale (Gazzetta Ufficiale n. 177, del 1 agosto 2005).
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o comunque accertate dal questore, ovvero quando vengono 
meno le altre condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.

4. Per quanto non previsto dal presente articolo, si 
applicano le disposizioni dei commi 5 e 6 dell'articolo 18 del 
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

5. Quando la collaborazione offerta ha avuto straordinaria 
rilevanza per la prevenzione nel territorio dello Stato di attentati 
terroristici alla vita o all'incolumità delle persone o per la 
concreta riduzione delle conseguenze dannose o pericolose degli 
attentati stessi ovvero per identificare i responsabili di atti di 
terrorismo, allo straniero può essere concessa, con le stesse 
modalità di cui al comma 1 la carta di soggiorno, anche in deroga 
alle disposizioni dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 286 del 
1998.

Art. 3. Nuove norme in materia di espulsioni degli stranieri 
per motivi di prevenzione del terrorismo

1. Oltre a quanto previsto dagli articoli 9, comma 5, e 13, 
comma 1, del decreto legislativo n. 286 del 1998 il Ministro 
delfintemo o, su sua delega, il prefetto può disporre l'espulsione 
dello straniero appartenente ad una delle categorie di cui 
all'articolo 18 della legge 22 maggio 1975, n. 152, o nei cui 
confronti vi sono fondati motivi di ritenere che la sua permanenza 
nel territorio dello Stato possa in qualsiasi modo agevolare 
organizzazioni o attività terroristiche, anche intemazionali.

2. Nei casi di cui al comma 1, l'espulsione e' eseguita 
immediatamente, salvo che si tratti di persona detenuta, anche in 
deroga alle disposizioni del comma 3 dell'articolo 13 del decreto 
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, concernenti l'esecuzione 
dell'espulsione dello straniero sottoposto a procedimento penale e 
di quelle di cui al comma 5-bis del medesimo articolo 13. 
Ugualmente si procede nei casi di espulsione di cui al comma 1 
dell'articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

3. Il prefetto può altresì omettere, sospendere o revocare il 
provvedimento di espulsione di cui all'articolo 13, comma 2, del 
decreto legislativo n. 286 del 1998, informando preventivamente 
il Ministro dell'interno, quando sussistono le condizioni per il
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rilascio del permesso di soggiorno di cui all'articolo 2 del 
presente decreto, ovvero quando sia necessario per l'acquisizione 
di notizie concernenti la prevenzione di attività terroristiche, 
ovvero per la prosecuzione delle indagini o delle attività 
informative dirette alla individuazione o alla cattura dei 
responsabili dei delitti commessi con finalità di terrorismo.

4. Contro i decreti di espulsione di cui al comma 1 e' 
ammesso ricorso al tribunale amministrativo competente per 
territorio. Il ricorso giurisdizionale in nessun caso può sospendere 
l'esecuzione del provvedimento.

4-bis. Nei confronti dei provvedimenti di espulsione, di cui 
al comma 1, adottati dal Ministro dell'interno, o su sua delega, 
non e' ammessa la sospensione dell'esecuzione in sede 
giurisdizionale ai sensi dell'articolo 21 della legge 6 dicembre 
1971, n. 1034, e successive modificazioni, o dell'articolo 36 del 
regio decreto 17 agosto 1907, n. 642.

5. Quando nel corso dell'esame dei ricorsi di cui al comma 
4 del presente articolo e di quelli di cui all'articolo 13, comma 11, 
del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la decisione 
dipende dalla cognizione di atti per i quali sussiste il segreto 
d'indagine o il segreto di Stato, il procedimento e' sospeso fino a 
quando l'atto o i contenuti essenziali dello stesso non possono 
essere comunicati al Tribunale amministrativo. Qualora la 
sospensione si protragga per un tempo superiore a due anni, il 
Tribunale amministrativo può fissare un termine entro il quale 
l'amministrazione e' tenuta a produrre nuovi elementi per la 
decisione o a revocare il provvedimento impugnato. Decorso il 
predetto termine, il Tribunale amministrativo decide allo stato 
degli atti.

(...)

Art. 6. Nuove norme sui dati del traffico telefonico e 
telematico

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente 
decreto e fino al 31 dicembre 2007 e' sospesa l'applicazione delle 
disposizioni di legge, di regolamento o dell'autorità 
amministrativa che prescrivono o consentono la cancellazione dei
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dati del traffico telefonico o telematico, anche se non soggetti a 
fatturazione, e gli stessi, esclusi comunque i contenuti delle 
comunicazioni, e limitatamente alle informazioni che consentono 
la tracciabilità degli accessi, nonché', qualora disponibili, dei 
servizi, debbono essere conservati fino a quella data dai fornitori 
di una rete pubblica di comunicazioni o di un servizio di 
comunicazione elettronica accessibile al pubblico, fatte salve le 
disposizioni vigenti che prevedono un periodo di conservazione 
ulteriore. I dati del traffico conservati oltre i limiti previsti 
dall'art. 132 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, 
possono essere utilizzati esclusivamente per le finalità del 
presente decreto-legge, salvo l'esercizio dell'azione penale per i 
reati comunque perseguibili. 2. All'articolo 55, comma 7, del 
decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, le parole "al momento 
dell'attivazione del servizio." sono sostituite dalle seguenti: 
"prima dell'attivazione del servizio, al momento della consegna o 
messa a disposizione della occorrente scheda elettronica (S.I.M.). 
Le predette imprese adottano tutte le necessarie misure affinché' 
venga garantita l'acquisizione dei dati anagrafici riportati su un 
documento di identità, nonché' del tipo, del numero e della 
riproduzione del documento presentato dall'acquirente, ed 
assicurano il corretto trattamento dei dati acquisiti.".

3. All'articolo 132 del decreto legislativo 30 giugno 2003, 
n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole "al traffico telefonico", sono 
inserite le parole: ", inclusi quelli concernenti le chiamate senza 
risposta,";

b) al comma 1, sono aggiunte in fine le parole: ", mentre, 
per le medesime finalità, i dati relativi al traffico telematico, 
esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, sono 
conservati dal fornitore per sei mesi";

c) al comma 2, dopo le parole: "al traffico telefonico", sono 
inserite le seguenti: ", inclusi quelli concernenti le chiamate senza 
risposta,"

d) al comma 2, dopo le parole: "per ulteriori ventiquattro 
mesi", sono inserite le seguenti: "e quelli relativi al traffico
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telematico, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, 
sono conservati per ulteriori sei mesi";

e) al comma 3, le parole: "giudice su istanza del pubblico 
ministero o" sono sostituite dalle seguenti: "pubblico ministero 
anche su istanza";

f) dopo il comma 4, e’ inserito il seguente:

"4-bis. Nei casi di urgenza, quando vi e' fondato motivo di 
ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle 
indagini, il pubblico ministero dispone la acquisizione dei dati 
relativi al traffico telefonico con decreto motivato che e' 
comunicato immediatamente e comunque non oltre ventiquattro 
ore al giudice competente per il rilascio dell'autorizzazione in via 
ordinaria. Il giudice, entro quarantotto ore dal provvedimento, 
decide sulla convalida con decreto motivato. Se il decreto del 
pubblico ministero non viene convalidato nel termine stabilito, i 
dati acquisiti non possono essere utilizzati.".

(...)

Art. 7. Integrazione della disciplina amministrativa degli 
esercizi pubblici di telefonia e internet

1. A decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla data 
di entrata in vigore della legge di conversione del presente 
decreto e fino al 31 dicembre 2007, chiunque intende aprire un 
pubblico esercizio o un circolo privato di qualsiasi specie, nel 
quale sono posti a disposizione del pubblico, dei clienti o dei soci 
apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni, anche 
telematiche, deve chiederne la licenza al questore. La licenza non 
e' richiesta nel caso di sola installazione di telefoni pubblici a 
pagamento, abilitati esclusivamente alla telefonia vocale.

2. Per coloro che già esercitano le attività di cui al comma 
1, la licenza deve essere richiesta entro sessanta giorni dalla data 
di entrata in vigore del presente decreto.

3. La licenza si intende rilasciata trascorsi sessanta giorni 
dall'inoltro della domanda. Si applicano in quanto compatibili le 
disposizioni dei Capi III e IV del Titolo I e del Capo II del Titolo 
III del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio
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decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché' le disposizioni vigenti in 
materia di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi. 
Restano ferme le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° 
agosto 2003, n. 259, nonché' le attribuzioni degli enti locali in 
materia.

4. Con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il 
Ministro delle comunicazioni e con il Ministro per l'innovazione 
tecnologica, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, 
da adottarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore 
della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le 
misure che il titolare o il gestore di un esercizio in cui si svolgono 
le attività di cui al comma 1, e' tenuto ad osservare per il 
monitoraggio delle operazioni dell'utente e per l'archiviazione dei 
relativi dati, anche in deroga a quanto previsto dal comma 1 
dell'articolo 122, e dal comma 3 dell'articolo 123 del decreto 
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonché' le misure di 
preventiva acquisizione di dati anagrafici riportati su un 
documento di identità dei soggetti che utilizzano postazioni 
pubbliche non vigilate per comunicazioni telematiche ovvero 
punti di accesso ad Internet utilizzando tecnologia senza fili.

5. Fatte salve le modalità di accesso ai dati previste dal 
codice di procedura penale e dal decreto legislativo 30 giugno 
2003, n. 196, il controllo sull'osservanza del decreto di cui al 
comma 4 e l'accesso ai relativi dati sono effettuati dall'organo del 
Ministero dell'interno preposto ai servizi di polizia postale e delle 
comunicazioni.

Art. 7-bis Sicurezza telematica
1. Ferme restando le competenze dei Servizi informativi e 

di sicurezza, di cui agli articoli 4 e 6 della legge 24 ottobre 1977, 
n. 801, l'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e per la 
regolarità dei servizi di telecomunicazione assicura i servizi di 
protezione informatica delle infrastrutture critiche informatizzate 
di interesse nazionale individuate con decreto del Ministro 
dell'interno, operando mediante collegamenti telematici definiti 
con apposite convenzioni con i responsabili delle strutture 
interessate.
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(...)

Art. 10. Nuove norme sull'identificazione personale
1. All'articolo 349, del codice di procedura penale, dopo il 

comma 2, e' inserito il seguente:

"2-bis. Se gli accertamenti indicati dal comma 2 
comportano il prelievo di capelli o saliva e manca il consenso 
dell'interessato, la polizia giudiziaria procede al prelievo coattivo 
nel rispetto della dignità personale del soggetto, previa 
autorizzazione scritta, oppure resa oralmente e confermata per 
iscritto, del pubblico ministero".

2. All'articolo 349, comma 4, del codice di procedura 
penale, dopo le parole: "non oltre le dodici ore", sono aggiunte le 
seguenti: "ovvero, previo avviso anche orale al pubblico 
ministero, non oltre le ventiquattro ore, nel caso che 
l'identificazione risulti particolarmente complessa oppure occorra 
l'assistenza dell'autorità consolare o di un interprete ed in tal caso 
con facoltà per il soggetto di chiedere di avvisare un familiare o 
un convivente".

3. All'articolo 495, quarto comma, n. 2, del codice penale, 
dopo le parole: "da un imputato all'autorità giudiziaria", sono 
inserite le seguenti: "o da una persona sottoposta ad indagini alla 
stessa autorità o alla polizia giudiziaria delegata alle indagini".

4. Dopo l'articolo 497 del codice penale e' inserito il 
seguente:

"Art. 497-bis. (Possesso e fabbricazione di documenti di 
identificazione falsi). Chiunque e' trovato in possesso di un 
documento falso valido per l'espatrio e' punito con la reclusione 
da uno a quattro anni.

La pena di cui al primo comma e' aumentata da un terzo 
alla metà per chi fabbrica o comunque forma il documento falso, 
ovvero lo detiene fuori dei casi di uso personale".

(...)

Art. 15. Nuove fattispecie di delitto in materia di terrorismo
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1. Dopo l'articolo 270-ter del codice penale sono inseriti i 
seguenti: (...)

Art. 270-sexies (Condotte con finalità di terrorismo). - 1. 
Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la 
loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese 
o ad un'organizzazione intemazionale e sono compiute allo scopo 
di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o 
un'organizzazione intemazionale a compiere o astenersi dal 
compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distmggere le 
strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e 
sociali di un Paese o di un'organizzazione intemazionale, nonché' 
le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di 
terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto intemazionale 
vincolanti per l'Italia.".

(■■■)
Art. 18. Servizi di vigilanza che non richiedono l'impiego di 

personale delle forze di polizia

1. Ferme restando le attribuzioni e i compiti dell'autorità di 
pubblica sicurezza, degli organi di polizia e delle altre autorità 
eventualmente competenti, e' consentito l'affidamento a guardie 
giurate dipendenti o ad istituti di vigilanza privata dei servizi di 
sicurezza sussidiaria nell'ambito dei porti, delle stazioni 
ferroviarie e dei relativi mezzi di trasporto e depositi, delle 
stazioni delle ferrovie metropolitane e dei relativi mezzi di 
trasporto e depositi, nonché' nell'ambito delle linee di trasporto 
urbano, per il cui espletamento non e' richiesto l'esercizio di 
pubbliche potestà o l'impiego di appartenenti alle Forze di polizia.

2. Il Ministro dell'interno, ai fini di cui al comma 1, 
stabilisce con proprio decreto le condizioni e le modalità per 
l'affidamento dei servizi predetti, nonché' i requisiti dei soggetti 
concessionari, con particolare riferimento all'addestramento del 
personale impiegato, alla disponibilità di idonei mezzi di 
protezione individuale per il personale stesso, al documentato e 
puntuale rispetto di ogni disposizione di legge o regolamento in 
materia, incluse le caratteristiche funzionali delle attrezzature 
tecniche di rilevazione eventualmente adoperate, così da
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assicurare la contemporanea realizzazione delle esigenze di 
sicurezza e di quelle del rispetto della dignità della persona.

(...)

3. PATRIMONIO HISTÓRICO
Ley num. 175, de 17 de agosto de 2005. Protección del 

patrimonio cultural hebreo en Italia116.
Art. 1.

1. Per interventi conservativi e di restauro sul patrimonio 
culturale, architettonico, artistico e archivistico ebraico in Italia è 
autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2005 e di 2 
milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono definiti 
annualmente con decreto del Ministro per i beni e le attività 
culturali, da adottare entro il 31 dicembre dell'anno precedente a 
quello di riferimento, sentito il parere dell'Unione delle comunità 
ebraiche italiane. In sede di prima applicazione, limitatamente 
alla somma stanziata per l'anno 2005, il decreto è adottato entro 
tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere 
direttamente effettuati dall'Unione delle comunità ebraiche 
italiane e da soggetti o da istituzioni proprietari, possessori o 
detentori dei beni, ai quali le relative risorse sono assegnate 
secondo le procedure e le modalità per l’erogazione di contributi 
per interventi su beni culturali previste dal Codice dei beni 
culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 
2004, n. 42.

(...)

4. RADIOTELEVIS1ÓN
Decreto Legislativo num. 177, de 31 de julio de 2005. 

Texto ùnico sobre el sistema radiotelevisivo117.

116 Legge 17 agosto 2005, n. 175. Disposizioni per la salvaguardia del patrimonio 
culturale ebraico in Italia (Gazzetta Ufficiale n. 204 del 2 settembre 2005).

1,7 Decreto Legislativo 31 luglio 2005, n. 177. Testo unico della radiotelevisione 
(Gazzetta Ufficiale n. 208 del 7 settembre 2005 - Supplemento Ordinario n. 150).
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Art. 1. Oggetto

1. Il testo unico della radiotelevisione, di seguito 
denominato: "testo unico", contiene:

a) i principi generali che informano l'assetto del sistema 
radiotelevisivo nazionale, regionale e locale, e lo adeguano 
all'introduzione della tecnologia digitale ed al processo di 
convergenza tra la radiotelevisione ed altri settori delle 
comunicazioni interpersonali e di massa, quali le comunicazioni 
elettroniche, l'editoria, anche elettronica ed Internet in tutte le sue 
applicazioni;

b) le disposizioni legislative vigenti in materia 
radiotelevisiva, con le integrazioni, modificazioni e abrogazioni 
necessarie al loro coordinamento o per assicurarne la migliore 
attuazione, nel rispetto della Costituzione, delle norme di diritto 
intemazionale vigenti nell'ordinamento interno e degli obblighi 
derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea ed alle 
Comunità europee.

2. Formano oggetto del testo unico le disposizioni in 
materia di trasmissione di programmi televisivi, di programmi 
radiofonici e di programmi-dati, anche ad accesso condizionato, 
nonché' la fornitura di servizi interattivi associati e di servizi di 
accesso condizionato su frequenze terrestri, via cavo e via 
satellite.

(...)

Art. 3. Principi fondamentali
1. Sono principi fondamentali del sistema radiotelevisivo la 

garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di 
comunicazione radiotelevisiva, la tutela della libertà di 
espressione di ogni individuo, inclusa la libertà di opinione e 
quella di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza 
limiti di frontiere, l'obiettività, la completezza, la lealtà e 
l'imparzialità dell'informazione, l'apertura alle diverse opinioni e 
tendenze politiche, sociali, culturali e religiose e la salvaguardia 
delle diversità etniche e del patrimonio culturale, artistico e 
ambientale, a livello nazionale e locale, nel rispetto delle libertà e 
dei diritti, in particolare della dignità della persona, della
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promozione e tutela del benessere, della salute e dell'armonico 
sviluppo fisico, psichico e morale del minore, garantiti dalla 
Costituzione, dal diritto comunitario, dalle norme intemazionali 
vigenti nell'ordinamento italiano e dalle leggi statali e regionali.

Art. 4. Principi generali del sistema radiotelevisivo a 
garanzia degli utenti

1. La disciplina del sistema radiotelevisivo, a tutela degli 
utenti, garantisce:

a) l'accesso dell'utente, secondo criteri di non 
discriminazione, ad un'ampia varietà di informazioni e di 
contenuti offerti da una pluralità di operatori nazionali e locali, 
favorendo a tale fine la fruizione e lo sviluppo, in condizioni di 
pluralismo e di libertà di concorrenza, delle opportunità offerte 
dall'evoluzione tecnologica da parte dei soggetti che svolgono o 
intendono svolgere attività nel sistema delle comunicazioni;

b) la trasmissione di programmi che rispettino i diritti 
fondamentali della persona, essendo, comunque, vietate le 
trasmissioni che contengono messaggi cifrati o di carattere 
subliminale o incitamenti all'odio comunque motivato o che 
inducono ad atteggiamenti di intolleranza basati su differenze di 
razza, sesso, religione o nazionalità o che, anche in relazione 
all'orario di trasmissione, possono nuocere allo sviluppo fisico, 
psichico o morale dei minori o che presentano scene di violenza 
gratuita o insistita o efferata ovvero pomografiche, salve le norme 
speciali per le trasmissioni ad accesso condizionato che 
comunque impongano l'adozione di un sistema di controllo 
specifico e selettivo;

c) la diffusione di trasmissioni pubblicitarie e di televendite 
leali ed oneste, che rispettino la dignità della persona, non 
evochino discriminazioni di razza, sesso e nazionalità, non 
offendano convinzioni religiose o ideali, non inducano a 
comportamenti pregiudizievoli per la salute, la sicurezza e 
l'ambiente, non possano arrecare pregiudizio morale o fisico a 
minorenni, non siano inserite nei cartoni animati destinati ai 
bambini o durante la trasmissione di funzioni religiose e siano 
riconoscibili come tali e distinte dal resto dei programmi con
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mezzi di evidente percezione, con esclusione di quelli che si 
avvalgono di una potenza sonora superiore a quella ordinaria dei 
programmi, fermi gli ulteriori limiti e divieti previsti dalle leggi 
vigenti;

d) la diffusione di trasmissioni sponsorizzate, che rispettino 
la responsabilità e l'autonomia editoriale del fornitore di contenuti 
nei confronti della trasmissione, siano riconoscibili come tali e 
non stimolino all'acquisto o al noleggio dei prodotti o dei servizi 
dello sponsor, salvi gli ulteriori limiti e divieti stabiliti dalle leggi 
vigenti in relazione alla natura dell'attività dello sponsor o 
all'oggetto della trasmissione;

e) la trasmissione di apposita rettifica, quando l'interessato 
si ritenga leso nei suoi interessi morali o materiali da trasmissioni 
o notizie contrarie a verità, purché' tale rettifica non abbia 
contenuto che possa dare luogo a responsabilità penali o civili e 
non sia contraria al buon costume;

f) la diffusione di un congruo numero di programmi 
radiotelevisivi nazionali e locali in chiaro, ponendo limiti alla 
capacità trasmissiva destinata ai programmi criptati e garantendo 
l'adeguata copertura del territorio nazionale o locale; la presente 
disposizione non si applica per la diffusione via satellite;

g) la diffusione su programmi in chiaro, in diretta o in 
differita, delle trasmissioni televisive che abbiano ad oggetto 
eventi, nazionali e non, indicati in un'apposita lista approvata con 
deliberazione dell'Autorità, in quanto aventi particolare rilevanza 
per la società.

2. E' favorita la ricezione da parte dei cittadini con disabilità 
sensoriali dei programmi radiotelevisivi, prevedendo a tale fine 
l'adozione di idonee misure, sentite le associazioni di categoria.

3. Il trattamento dei dati personali delle persone fisiche e 
degli enti nel settore radiotelevisivo e' effettuato nel rispetto dei 
diritti, delle libertà fondamentali, nonché' della dignità umana, 
con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità 
personale, in conformità alla legislazione vigente in materia.

Art. 5. Principi generali del sistema radiotelevisivo a 
salvaguardia del pluralismo e della concorrenza
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1. Il sistema radiotelevisivo, a garanzia del pluralismo dei 
mezzi di comunicazione radiotelevisiva, si conforma ai seguenti 
principi:

a) tutela della concorrenza nel mercato radiotelevisivo e dei 
mezzi di comunicazione di massa e nel mercato della pubblicità e 
tutela del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, 
vietando a tale fine la costituzione o il mantenimento di posizioni 
lesive del pluralismo, secondo i criteri fìssati nel presente testo 
unico, anche attraverso soggetti controllati o collegati, ed 
assicurando la massima trasparenza degli assetti societari;

b) previsione di differenti titoli abilitativi per lo 
svolgimento delle attività di operatore di rete o di fornitore di 
contenuti televisivi o di fornitore di contenuti radiofonici oppure 
di fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso 
condizionato, con la previsione del regime deH'autorizzazione per 
l'attività di operatore di rete, per le attività di fornitore di 
contenuti televisivi o di fornitore di contenuti radiofonici oppure 
di fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso 
condizionato; l'autorizzazione non comporta l'assegnazione delle 
radiofrequenze, che e' effettuata con distinto provvedimento in 
applicazione della delibera dell'Autorità 15 novembre 2001, n. 
435/01/CONS, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 
dicembre 2001; l'autorizzazione all'attività di fornitore di 
contenuti non può essere rilasciata a società che non abbiano per 
oggetto sociale l'esercizio dell'attività radiotelevisiva, editoriale o 
comunque attinente all'informazione ed allo spettacolo; fatto 
salvo quanto previsto per la società concessionaria del servizio 
pubblico generale radiotelevisivo, le amministrazioni pubbliche, 
gli enti pubblici, anche economici, le società a prevalente 
partecipazione pubblica e le aziende ed istituti di credito non 
possono, ne' direttamente ne' indirettamente, essere titolari di 
titoli abilitativi per lo svolgimento delle attività di operatore di 
rete o di fornitore di contenuti;

c) previsione di titoli abilitativi distinti per lo svolgimento, 
rispettivamente, su frequenze terrestri o via cavo o via satellite, 
anche da parte dello stesso soggetto, delle attività di cui alla 
lettera b), nonché' previsione di una sufficiente durata dei relativi
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titoli abilitativi, comunque non inferiore a dodici anni, per le 
attività su frequenze terrestri in tecnica digitale, con possibilità di 
rinnovo per eguali periodi;

d) previsione di titoli distinti per lo svolgimento delle 
attività di fornitura di cui alla lettera b), rispettivamente in ambito 
nazionale o in ambito locale, quando le stesse siano esercitate su 
frequenze terrestri, stabilendo, comunque, che uno stesso 
soggetto o soggetti tra di loro in rapporto di controllo o di 
collegamento non possono essere, contemporaneamente, titolari 
di autorizzazione per la fornitura di contenuti televisivi in ambito 
nazionale e in ambito locale o radiofonici in ambito nazionale e 
in ambito locale e che non possono essere rilasciate 
autorizzazioni che consentano ad ogni fornitore di contenuti in 
ambito locale di irradiare nello stesso bacino più del 20 per cento 
di programmi televisivi numerici in ambito locale;

e) obbligo per gli operatori di rete:

1) di garantire parità di trattamento ai fornitori di contenuti 
non riconducibili a società collegate e controllate, rendendo 
disponibili a questi ultimi le stesse informazioni tecniche messe a 
disposizione dei fornitori di contenuti riconducibili a società 
collegate e controllate;

2) di non effettuare discriminazioni nello stabilire gli 
opportuni accordi tecnici in materia di qualità trasmissiva e 
condizioni di accesso alla rete fra soggetti autorizzati a fornire 
contenuti appartenenti a società controllanti, controllate o 
collegate e fornitori indipendenti di contenuti e servizi, 
prevedendo, comunque, che gli operatori di rete cedano la propria 
capacità trasmissiva a condizioni di mercato nel rispetto dei 
principi e dei criteri fissati dal regolamento relativo alla 
radiodiffusione terrestre in tecnica digitale, di cui alla delibera 
dell'Autorità del 15 novembre 2001, n. 435/Ol/CONS;

3) di utilizzare, sotto la propria responsabilità, le 
informazioni ottenute dai fornitori di contenuti non riconducibili 
a società collegate e controllate, esclusivamente per il fine di 
concludere accordi tecnici e commerciali di accesso alla rete, con
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divieto di trasmettere a società controllate o collegate o a terzi le 
informazioni ottenute;

f) obbligo per i fornitori di contenuti, in caso di cessione dei 
diritti di sfruttamento degli stessi, di osservare pratiche non 
discriminatorie tra le diverse piattaforme distributive, alle 
condizioni di mercato, fermi restando il rispetto dei diritti di 
esclusiva, le norme in tema di diritto d'autore e la libera 
negoziazione tra le parti;

g) obbligo di separazione contabile per le imprese operanti 
nel settore delle comunicazioni radiotelevisive in tecnica digitale, 
al fine di consentire l'evidenziazione dei corrispettivi per 
l'accesso e l'interconnessione alle infrastrutture di comunicazione, 
l'evidenziazione degli oneri relativi al servizio pubblico generale, 
la valutazione dell'attività di installazione e gestione delle 
infrastrutture separata da quella di fornitura dei contenuti o dei 
servizi, ove svolte dallo stesso soggetto, e la verifica 
dell'insussistenza di sussidi incrociati e di pratiche 
discriminatorie, prevedendo, comunque, che:

1) il fornitore di contenuti in ambito nazionale che sia 
anche fornitore di servizi adotti un sistema di contabilità separata 
per ciascuna autorizzazione;

2) l'operatore di rete in ambito televisivo nazionale, che sia 
anche fornitore di contenuti ovvero fornitore di servizi interattivi 
associati o di servizi di accesso condizionato sia tenuto alla 
separazione societaria; la presente disposizione non si applica alle 
emittenti televisive che diffondono esclusivamente via cavo o via 
satellite, nonché’ ai fornitori di contenuti in ambito locale e agli 
operatori di rete in ambito locale;

h) diritto del fornitore di contenuti radiotelevisivi ad 
effettuare collegamenti in diretta e di trasmettere dati e 
informazioni all'utenza sulle stesse frequenze messe a 
disposizione dall'operatore di rete;

i) obbligo, per le emittenti radiofoniche e televisive private, 
per i fornitori di contenuti in ambito nazionale e per la 
concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, di
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diffondere il medesimo contenuto su tutto il territorio per il quale 
e' stato rilasciato il titolo abilitativo, fatti salvi:

1) la deroga di cui all'articolo 26, comma 1, per le emittenti 
radiotelevisive locali e l'articolazione, anche locale, delle 
trasmissioni radiotelevisive della concessionaria del servizio 
pubblico generale radiotelevisivo;

2) quanto previsto dall'articolo 45 per la concessionaria del 
servizio pubblico generale radiotelevisivo;

3) la trasmissione di eventi di carattere occasionale ovvero 
eccezionale e non prevedibili;

1) previsione di specifiche forme di tutela dell'emittenza in 
favore delle minoranze linguistiche riconosciute dalla legge.

Art. 6. Principi generali del sistema radiotelevisivo a tutela 
della produzione audiovisiva europea

1. Le emittenti e i fornitori di contenuti televisivi 
favoriscono lo sviluppo e la diffusione della produzione 
audiovisiva europea anche secondo quanto previsto, con 
riferimento ai produttori indipendenti, dall'articolo 44, e 
riservano, comunque, ad opere europee la maggior parte del loro 
tempo di trasmissione in ambito nazionale indipendentemente 
dalla codifica delle trasmissioni, escluso il tempo destinato a 
manifestazioni sportive, a giochi televisivi, a notiziari, a 
manifestazioni sportive, alla pubblicità oppure a servizi di 
teletext, a dibattiti e a televendite. Deroghe possono essere 
richieste all'Autorità secondo, quanto disposto dall'articolo 5 del 
regolamento di cui alla deliberan. 9/99 del 16 marzo 1999.

Art. 7. Principi generali in materia di informazione e di 
ulteriori compiti di pubblico servizio nel settore radiotelevisivo

1. L'attività di informazione radiotelevisiva, da qualsiasi 
emittente o fornitore di contenuti esercitata, costituisce un 
servizio di interesse generale ed e' svolta nel rispetto dei principi 
di cui al presente capo.

2. La disciplina deH'informazione radiotelevisiva, 
comunque, garantisce:
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a) la presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti, in 
modo tale da favorire la libera formazione delle opinioni, 
comunque non consentendo la sponsorizzazione dei notiziari;

b) la trasmissione quotidiana di telegiornali o giornali radio 
da parte dei soggetti abilitati a fornire contenuti in ambito 
nazionale o locale su frequenze terrestri;

c) l'accesso di tutti i soggetti politici alle trasmissioni di 
informazione e di propaganda elettorale e politica in condizioni di 
parità di trattamento e di imparzialità, nelle forme e secondo le 
modalità indicate dalla legge;

d) la trasmissione dei comunicati e delle dichiarazioni 
ufficiali degli organi costituzionali indicati dalla legge;

e) l'assoluto divieto di utilizzare metodologie e tecniche 
capaci di manipolare in maniera non riconoscibile allo spettatore 
il contenuto delle informazioni.

3. L'Autorità stabilisce ulteriori regole per le emittenti 
radiotelevisive ed i fornitori di contenuti in ambito nazionale, per 
rendere effettiva l'osservanza dei principi di cui al presente capo 
nei programmi di informazione e di propaganda.

4. Il presente testo unico individua gli ulteriori e specifici 
compiti e obblighi di pubblico servizio che la società 
concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo e' 
tenuta ad adempiere nell'ambito della sua complessiva 
programmazione, anche non informativa, ivi inclusa la 
produzione di opere audiovisive europee realizzate da produttori 
indipendenti, al fine di favorire l'istruzione, la crescita civile e il 
progresso sociale, di promuovere la lingua italiana e la cultura, di 
salvaguardare l'identità nazionale e di assicurare prestazioni di 
utilità sociale.

5. Il contributo pubblico percepito dalla società 
concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, 
risultante dal canone di abbonamento alla radiotelevisione, e' 
utilizzabile esclusivamente ai fini dell'adempimento dei compiti 
di servizio pubblico generale affidati alla stessa, con periodiche 
verifiche di risultato e senza turbare le condizioni degli scambi e 
della concorrenza nella Comunità europea. Ferma la possibilità 
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per la società concessionaria di stipulare contratti o convenzioni a 
prestazioni corrispettive con pubbliche amministrazioni, sono 
escluse altre forme di finanziamento pubblico in suo favore.

Art. 8. Principi generali in materia di emittenza 
radiotelevisiva di ambito locale

1. L'emittenza radiotelevisiva di ambito locale valorizza e 
promuove le culture regionali o locali, nel quadro dell'unità 
politica, culturale e linguistica del Paese. Restano ferme le norme 
a tutela delle minoranze linguistiche riconosciute dalla legge.

2. La disciplina del sistema di radiodiffusione televisiva 
tutela 1'emittenza in ambito locale e riserva, comunque, un terzo 
della capacità trasmissiva, determinata con l'adozione del piano di 
assegnazione delle frequenze per la diffusione televisiva su 
frequenze terrestri, ai soggetti titolari di autorizzazione alla 
fornitura di contenuti destinati alla diffusione in tale ambito.

(...)

Art. 10. Competenze in materia radiotelevisiva dell'Autorità 
per le garanzie nelle comunicazioni

1. L'Autorità, nell'esercizio dei compiti ad essa affidati dalla 
legge, assicura il rispetto dei diritti fondamentali della persona nel 
settore delle comunicazioni, anche radiotelevisive.

(...)

Art. 12. Competenze delle regioni

1. Le regioni esercitano la potestà legislativa concorrente in 
materia di emittenza radiotelevisiva in ambito regionale o 
provinciale, nel rispetto dei principi fondamentali contenuti nel 
titolo I e sulla base dei seguenti ulteriori principi fondamentali:

a) previsione che la trasmissione di programmi per la 
radiodiffusione televisiva in tecnica digitale in ambito regionale o 
provinciale avvenga nelle bande di frequenza previste per detti 
servizi dal vigente regolamento delle radiocomunicazioni 
dell'Unione intemazionale delle telecomunicazioni, nel rispetto 
degli accordi intemazionali, della normativa dell'Unione europea
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e di quella nazionale, nonché' dei piani nazionali di ripartizione e 
di assegnazione delle radiofrequenze;

b) attribuzione a organi della regione o degli enti locali 
delle competenze in ordine al rilascio dei provvedimenti 
abilitativi, autorizzatori e concessori necessari per l'accesso ai siti 
previsti dal piano nazionale di assegnazione delle frequenze, in 
base alle vigenti disposizioni nazionali e regionali, per 
l'installazione di reti e di impianti, nel rispetto dei principi di non 
discriminazione, proporzionalità e obiettività, nonché' nel rispetto 
delle disposizioni vigenti in materia di tutela della salute, di tutela 
del territorio, dell'ambiente e del paesaggio e delle bellezze 
naturali;

c) attribuzione a organi della regione o della provincia delle 
competenze in ordine al rilascio delle autorizzazioni per fornitore 
di contenuti o per fornitore di servizi interattivi associati o di 
servizi di accesso condizionato destinati alla diffusione in ambito, 
rispettivamente, regionale o provinciale;

d) previsione che il rilascio dei titoli abilitativi di cui alla 
lettera c) avvenga secondo criteri oggettivi, tenendo conto della 
potenzialità economica del soggetto richiedente, della qualità 
della programmazione prevista e dei progetti radioelettrici e 
tecnologici, della pregressa presenza sul mercato, delle ore di 
trasmissione effettuate, della qualità dei programmi, delle quote 
percentuali di spettacoli e di servizi informativi autoprodotti, del 
personale dipendente, con particolare riguardo ai giornalisti 
iscritti all'Albo professionale, e degli indici di ascolto rilevati; il 
titolare della licenza di operatore di rete televisiva in tecnica 
digitale in ambito locale, qualora abbia richiesto una o più 
autorizzazioni per lo svolgimento dell'attività di fornitura di cui 
alla lettera b), ha diritto a ottenere almeno un'autorizzazione che 
consenta di irradiare nel blocco di programmi televisivi numerici 
di cui alla licenza rilasciata.

(...)

Art. 32. Telegiornali e giornali radio. Rettifica
1. Ai telegiornali e ai giornali radio si applicano le norme 

sulla registrazione dei giornali e periodici, contenute negli articoli
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5 e 6 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 e successive 
modificazioni; i direttori dei telegiornali e dei giornali radio sono, 
a questo fine, considerati direttori responsabili.

2. Chiunque si ritenga leso nei suoi interessi morali o 
materiali da trasmissioni contrarie a verità ha diritto di chiedere 
all'emittente, al fornitore di contenuti privato o alla 
concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo 
ovvero alle persone da loro delegate al controllo della 
trasmissione che sia trasmessa apposita rettifica, purché' questa 
ultima non abbia contenuto che possa dar luogo a responsabilità 
penali.

3. La rettifica e' effettuata entro quarantotto ore dalla data di 
ricezione della relativa richiesta, in fascia oraria e con il rilievo 
corrispondenti a quelli della trasmissione che ha dato origine alla 
lesione degli interessi. Trascorso detto termine senza che la 
rettifica sia stata effettuata, l'interessato può trasmettere la 
richiesta all'Autorità, che provvede ai sensi del comma 4.

4. Fatta salva la competenza dell'autorità giudiziaria 
ordinaria a tutela dei diritti soggettivi, nel caso in cui l'emittente, 
il fornitore di contenuti o la concessionaria del servizio pubblico 
generale radiotelevisivo ritengano che non ricorrono le condizioni 
per la trasmissione della rettifica, sottopongono entro il giorno 
successivo alla richiesta la questione all'Autorità, che si 
pronuncia nel termine di cinque giorni. Se l'Autorità ritiene 
fondata la richiesta di rettifica, quest'ultima, preceduta 
dall'indicazione della pronuncia dell'Autorità stessa, deve essere 
trasmessa entro le ventiquattro ore successive alla pronuncia 
medesima.

Art. 33. Comunicati di organi pubblici
1. Il Governo, le amministrazioni dello Stato, le regioni e 

gli enti pubblici territoriali, per soddisfare gravi ed eccezionali 
esigenze di pubblica necessità, nell'ambito interessato da dette 
esigenze, possono chiedere alle emittenti, ai fornitori di contenuti 
o alla concessionaria del servizio pubblico generale 
radiotelevisivo la trasmissione gratuita di brevi comunicati. Detti 
comunicati devono essere trasmessi immediatamente.
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2. La società concessionaria del servizio pubblico generale 
radiotelevisivo e' tenuta a trasmettere i comunicati e le 
dichiarazioni ufficiali del Presidente della Repubblica, dei 
Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei 
deputati, del Presidente del Consiglio dei Ministri e del 
Presidente della Corte Costituzionale, su richiesta degli organi 
medesimi, facendo precedere e seguire alle trasmissioni l'esplicita 
menzione della provenienza dei comunicati e delle dichiarazioni.

3. Per gravi ed urgenti necessità pubbliche la richiesta del 
Presidente del Consiglio dei Ministri ha effetto immediato. In 
questo caso egli e1 tenuto a dame contemporanea comunicazione 
alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la 
vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

(...)

Art. 34. Disposizioni a tutela dei minori

1. Fermo il rispetto delle norme comunitarie a tutela dei 
minori e di quanto previsto dagli articoli 3 e 4, comma 1, lettere
b) e c), e' vietata la trasmissione di film ai quali sia stato negato il 
nulla osta per la proiezione o la rappresentazione in pubblico 
oppure siano stati vietati ai minori di anni diciotto.

2. I film vietati ai minori di anni quattordici non possono 
essere trasmessi, ne' integralmente, ne' parzialmente prima delle 
ore 22,30 e dopo le ore 7.

3. Le emittenti televisive ed i fornitori di contenuti, salvo 
quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera b), sono tenute 
ad osservare le disposizioni a tutela dei minori previste dal 
Codice di autoregolamentazione TV e minori approvato il 29 
novembre 2002, e successive modificazioni. Le eventuali 
modificazioni del Codice o l'adozione di nuovi atti di 
autoregolamentazione sono recepiti con decreto del Ministro 
delle comunicazioni, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, 
della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere della 
Commissione parlamentare di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 
451.

4. I soggetti di cui al comma 3 sono altresì tenuti a 
garantire, anche secondo quanto stabilito nel Codice di cui al
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medesimo comma 3, l'applicazione di specifiche misure a tutela 
dei minori nella fascia oraria di programmazione dalle ore 16 alle 
ore 19 e all'interno dei programmi direttamente rivolti ai minori, 
con particolare riguardo ai messaggi pubblicitari, alle promozioni 
e ad ogni altra forma di comunicazione commerciale e 
pubblicitaria. Specifiche misure devono essere osservate nelle 
trasmissioni di commento degli avvenimenti sportivi, in 
particolare calcistici, anche al fine di contribuire alla diffusione 
tra i giovani dei valori di una competizione sportiva leale e 
rispettosa dell'avversario, per prevenire fenomeni di violenza 
legati allo svolgimento di manifestazioni sportive.

5. L'impiego di minori di anni quattordici in programmi 
radiotelevisivi, oltre che essere vietato per messaggi pubblicitari e 
spot, e' disciplinato con regolamento del Ministro delle 
comunicazioni, di concerto con il Ministro del lavoro e delle 
politiche sociali e con il Ministro per le pari opportunità.

6. Il Ministro delle comunicazioni, d'intesa con il Ministro 
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dispone la 
realizzazione di campagne scolastiche per un uso corretto e 
consapevole del mezzo televisivo, nonché' di trasmissioni con le 
stesse finalità rivolte ai genitori, utilizzando a tale fine anche la 
diffusione sugli stessi mezzi radiotelevisivi in orari di buon 
ascolto, con particolare riferimento alle trasmissioni effettuate 
dalla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo.

7. Le quote di riserva per la trasmissione di opere europee, 
previste dall'articolo 6 devono comprendere anche opere 
cinematografiche o per la televisione, comprese quelle di 
animazione, specificamente rivolte ai minori, nonché’ produzioni 
e programmi adatti ai minori ovvero idonei alla visione da parte 
dei minori e degli adulti. Il tempo minimo di trasmissione 
riservato a tali opere e programmi e' determinato dall'Autorità.

(...)

Art. 36. Trasmissioni transfrontaliere
1. Le emittenti televisive appartenenti a Stati membri 

dell'Unione europea sottoposte alla giurisdizione italiana ai sensi 
dell'articolo 2 della direttiva 89/552/CEE del Consiglio del 3
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ottobre 1989, come modificata dalla direttiva 97/36/CE del 
Consiglio, del 30 giugno 1997, sono tenute al rispetto delle norme 
di cui al presente capo.

2. Salvi i casi previsti dal comma 3, e' assicurata la libertà 
di ricezione e non viene ostacolata la ritrasmissione di 
trasmissioni televisive provenienti da Stati dell'Unione europea 
per ragioni attinenti ai settori coordinati dalla medesima direttiva 
89/552/CEE, come modificata dalla direttiva 97/36/CE.

3. L'Autorità può disporre la sospensione provvisoria di 
ricezione o ritrasmissione di trasmissioni televisive provenienti 
da Stati dell'Unione europea nei seguenti casi di violazioni, già 
commesse per almeno due volte nel corso dei dodici mesi 
precedenti:

a) violazione manifesta, seria e grave del divieto di
trasmissione di programmi che possano nuocere gravemente allo 
sviluppo fisico, mentale o morale dei minorenni, in particolare di 
programmi che contengano scene pornografiche o di violenza 
gratuita;

b) violazione manifesta, seria e grave del divieto di
trasmissione di programmi che possano nuocere allo sviluppo 
fisico, mentale o morale dei minorenni, a meno che la scelta 
dell'ora di trasmissione o qualsiasi altro accorgimento tecnico 
escludano che i minorenni che si trovano nell'area di diffusione 
assistano normalmente a tali programmi;

c) violazione manifesta, seria e grave del divieto di
trasmissione di programmi che contengano incitamento all'odio 
basato su differenza di razza, sesso, religione o nazionalità.

4. I provvedimenti di cui al comma 3 vengono adottati e
notificati alla Commissione delle Comunità europee da parte 
dell'Autorità nel termine non inferiore a quindici giorni dalla 
notifica per iscritto all'emittente televisiva e alla stessa
Commissione delle violazioni rilevate e dei provvedimenti che 
l'Autorità intende adottare.

Art. 37. Interruzioni pubblicitarie
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6. La pubblicità e la televendita non possono essere inserite 
durante la trasmissione di funzioni religiose. I notiziari e le 
rubriche di attualità, i documentari, i programmi religiosi e quelli 
per bambini, di durata programmata inferiore a trenta minuti, non 
possono essere interrotti dalla pubblicità o televendita. Se la loro 
durata programmata e' di almeno trenta minuti, si applicano le 
disposizioni di cui al presente articolo.

(...)

8. L'Autorità, sentita un'apposita commissione, composta da 
non oltre cinque membri e nominata dall'Autorità medesima tra 
personalità di riconosciuta competenza, determina le opere di 
valore artistico, nonché' le trasmissioni a carattere educativo e 
religioso che non possono subire interruzioni pubblicitarie.

9. E' vietata la pubblicità radiofonica e televisiva dei 
medicinali e delle cure mediche disponibili unicamente con 
ricetta medica. La pubblicità radiofonica e televisiva di strutture 
sanitarie e' regolata dalla apposita disciplina in materia di 
pubblicità sanitaria di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 175, 
come modificata dalla legge 26 febbraio 1999, n. 42, dalla legge 
14 ottobre 1999, n. 362, nonché' dall'articolo 7, comma 8, della 
legge 3 maggio 2004, n. 112, e successive modificazioni.

10. La pubblicità televisiva delle bevande alcoliche e la 
televendita devono conformarsi ai seguenti criteri:

a) non rivolgersi espressamente ai minori, ne', in 
particolare, presentare minori intenti a consumare tali bevande;

b) non collegare il consumo di alcolici con prestazioni 
fisiche di particolare rilievo o con la guida di automobili;

c) non creare l'impressione che il consumo di alcolici 
contribuisca al successo sociale o sessuale;

d) non indurre a credere che le bevande alcoliche 
possiedano qualità terapeutiche stimolanti o calmanti o che 
contribuiscano a risolvere situazioni di conflitto psicologico;

e) non incoraggiare un uso eccessivo e incontrollato di 
bevande alcoliche o presentare in una luce negativa l'astinenza o 
la sobrietà;
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f) non usare l'indicazione del rilevante grado alcolico come 
qualità positiva delle bevande.

l l . E '  vietata la pubblicità televisiva delle sigarette o di 
ogni altro prodotto a base di tabacco. La pubblicità e' vietata 
anche se effettuata in forma indiretta mediante utilizzazione di 
nomi, marchi, simboli o di altri elementi caratteristici di prodotti 
del tabacco o di aziende la cui attività principale consiste nella 
produzione o nella vendita di tali prodotti, quando per forme, 
modalità e mezzi impiegati ovvero in base a qualsiasi altro 
univoco elemento tale utilizzazione sia idonea a perseguire una 
finalità pubblicitaria dei prodotti stessi. Al fine di determinare 
quale sia l'attività principale dell'azienda deve farsi riferimento 
all'incidenza del fatturato delle singole attività di modo che quella 
principale sia comunque prevalente rispetto a ciascuna delle altre 
attività di impresa nell'ambito del territorio nazionale.

(...)

Art. 40. Disposizioni sulle televendite
1. E' vietata la televendita che vilipenda la dignità umana, 

comporti discriminazioni di razza, sesso o nazionalità, offenda 
convinzioni religiose e politiche, induca a comportamenti 
pregiudizievoli per la salute o la sicurezza o la protezione 
dell'ambiente. E1 vietata la televendita di sigarette o di altri 
prodotti a base di tabacco.

2. La televendita non deve esortare i minori a stipulare 
contratti di compravendita o di locazione di prodotti e di servizi. 
La televendita non deve arrecare pregiudizio morale o fisico ai 
minori e deve rispettare i seguenti criteri a loro tutela:

a) non esortare direttamente i minori ad acquistare un 
prodotto o un servizio, sfruttandone l'inesperienza o la credulità;

b) non esortare direttamente i minori a persuadere genitori o 
altri ad acquistare tali prodotti o servizi;

c) non sfruttare la particolare fiducia che i minori ripongono 
nei genitori, negli insegnanti o in altri;

d) non mostrare, senza motivo, minori in situazioni 
pericolose.
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(...)

Art. 43. Posizioni dominanti nel sistema integrato delle 
comunicazioni

1. I soggetti che operano nel sistema integrato delle 
comunicazioni sono tenuti a notificare all'Autorità le intese e le 
operazioni di concentrazione, al fine di consentire, secondo le 
procedure previste in apposito regolamento adottato dall'Autorità 
medesima, la verifica del rispetto dei principi enunciati dai 
commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12.

2. L'Autorità, su segnalazione di chi vi abbia interesse o, 
periodicamente, d'ufficio, individuato il mercato rilevante 
conformemente ai principi di cui agli articoli 15 e 16 della 
direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
7 marzo 2002, verifica che non si costituiscano, nel sistema 
integrato delle comunicazioni e nei mercati che lo compongono, 
posizioni dominanti e che siano rispettati i limiti di cui ai commi 
7, 8, 9, 10, 11 e 12, tenendo conto, fra l'altro, oltre che dei ricavi, 
del livello di concorrenza all'intemo del sistema, delle barriere 
all'ingresso nello stesso, delle dimensioni di efficienza economica 
dell'impresa nonché' degli indici quantitativi di diffusione dei 
programmi radiotelevisivi, dei prodotti editoriali e delle opere 
cinematografiche o fonografiche.

3. L'Autorità, qualora accerti che un'impresa o un gruppo di 
imprese operanti nel sistema integrato delle comunicazioni si 
trovi nella condizione di potere superare, prevedibilmente, i limiti 
di cui ai commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12, adotta un atto di pubblico 
richiamo, segnalando la situazione di rischio e indicando 
l'impresa o il gruppo di imprese e il singolo mercato interessato. 
In caso di accertata violazione dei predetti limiti l'Autorità 
provvede ai sensi del comma 5.

4. Gli atti giuridici, le operazioni di concentrazione e le 
intese che contrastano con i divieti di cui al presente articolo sono 
nulli.

5. L'Autorità, adeguandosi al mutare delle caratteristiche 
dei mercati, ferma restando la nullità di cui al comma 4, adotta i 
provvedimenti necessari per eliminare o impedire il formarsi
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delle posizioni di cui ai commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12, o comunque 
lesive del pluralismo. Qualora ne riscontri 1'esistenza, apre 
un'istruttoria nel rispetto del principio del contraddittorio, al 
termine della quale interviene affinché' esse vengano 
sollecitamente rimosse; qualora accerti il compimento di atti o di 
operazioni idonee a determinare una situazione vietata ai sensi 
dei commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12, ne inibisce la prosecuzione e 
ordina la rimozione degli effetti. Ove l'Autorità ritenga di dover 
disporre misure che incidano sulla struttura dell'impresa, 
imponendo dismissioni di aziende o di rami di azienda, e' tenuta a 
determinare nel provvedimento stesso un congruo termine entro il 
quale provvedere alla dismissione; tale termine non può essere 
comunque superiore a dodici mesi. In ogni caso le disposizioni 
relative ai limiti di concentrazione di cui al presente articolo si 
applicano in sede di rilascio ovvero di proroga delle concessioni, 
delle licenze e delle autorizzazioni.

6. L'Autorità, con proprio regolamento adottato nel rispetto 
dei criteri di partecipazione e trasparenza di cui alla legge 7 
agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, disciplina i 
provvedimenti di cui al comma 5, i relativi procedimenti e le 
modalità di comunicazione. In particolare debbono essere 
assicurati la notifica dell'apertura dell'istruttoria ai soggetti 
interessati, la possibilità di questi di presentare proprie deduzioni 
in ogni stadio dell'istruttoria, il potere dell'Autorità di richiedere 
ai soggetti interessati e a terzi che ne siano in possesso di fornire 
informazioni e di esibire documenti utili aH'istruttoria stessa. 
L'Autorità e' tenuta a rispettare gli obblighi di riservatezza 
inerenti alla tutela delle persone o delle imprese su notizie, 
informazioni e dati in conformità alla normativa in materia di 
tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di 
dati personali.

(...)

Art. 45. Definizione dei compiti del servizio pubblico 
generale radiotelevisivo

1. Il servizio pubblico generale radiotelevisivo e' affidato 
per concessione a una società per azioni, che, nel rispetto dei 
principi di cui all'articolo 7, lo svolge sulla base di un contratto 
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nazionale di servizio stipulato con il Ministero e di contratti di 
servizio regionali e, per le province autonome di Trento e di 
Bolzano, provinciali, con i quali sono individuati i diritti e gli 
obblighi della società concessionaria. Tali contratti sono rinnovati 
ogni tre anni.

2. Il servizio pubblico generale radiotelevisivo, ai sensi 
dell'articolo 7, comma 4, comunque garantisce:

a) la diffusione di tutte le trasmissioni televisive e 
radiofoniche di pubblico servizio della società concessionaria con 
copertura integrale del territorio nazionale, per quanto consentito 
dallo stato della scienza e della tecnica;

b) un numero adeguato di ore di trasmissioni televisive e 
radiofoniche dedicate all'educazione, all'informazione, alla 
formazione, alla promozione culturale, con particolare riguardo 
alla valorizzazione delle opere teatrali, cinematografiche, 
televisive, anche in lingua originale, e musicali riconosciute di 
alto livello artistico o maggiormente innovative; tale numero di 
ore e' definito ogni tre anni con deliberazione dell'Autorità; dal 
computo di tali ore sono escluse le trasmissioni di intrattenimento 
per i minori;

c) la diffusione delle trasmissioni di cui alla lettera b), in 
modo proporzionato, in tutte le fasce orarie, anche di maggiore 
ascolto, e su tutti i programmi televisivi e radiofonici;

d) l'accesso alla programmazione, nei limiti e secondo le 
modalità indicati dalla legge, in favore dei partiti e dei gruppi 
rappresentati in Parlamento e in assemblee e consigli regionali, 
delle organizzazioni associative delle autonomie locali, dei 
sindacati nazionali, delle confessioni religiose, dei movimenti 
politici, degli enti e delle associazioni politici e culturali, delle 
associazioni nazionali del movimento cooperativo giuridicamente 
riconosciute, delle associazioni di promozione sociale iscritte nei 
registri nazionale e regionali, dei gruppi etnici e linguistici e degli 
altri gruppi di rilevante interesse sociale che ne facciano richiesta;

e) la costituzione di una società per la produzione, la 
distribuzione e la trasmissione di programmi radiotelevisivi 
all'estero, finalizzati alla conoscenza e alla valorizzazione della
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lingua, della cultura e dell'impresa italiane attraverso 
l'utilizzazione dei programmi e la diffusione delle più 
significative produzioni del panorama audiovisivo nazionale;

f) la effettuazione di trasmissioni radiofoniche e televisive 
in lingua tedesca e ladina per la provincia autonoma di Bolzano, 
in lingua ladina per la provincia autonoma di Trento, in lingua 
francese per la regione autonoma Valle d'Aosta e in lingua 
slovena per la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

g) la trasmissione gratuita dei messaggi di utilità sociale 
ovvero di interesse pubblico che siano richiesti dalla Presidenza 
del Consiglio dei Ministri e la trasmissione di adeguate 
informazioni sulla viabilità delle strade e delle autostrade italiane;

h) la trasmissione, in orari appropriati, di contenuti destinati 
specificamente ai minori, che tengano conto delle esigenze e della 
sensibilità della prima infanzia e dell'età evolutiva;

i) la conservazione degli archivi storici radiofonici e 
televisivi, garantendo l'accesso del pubblico agli stessi;

l) la destinazione di una quota non inferiore al 15 per cento 
dei ricavi complessivi annui alla produzione di opere europee, ivi 
comprese quelle realizzate da produttori indipendenti; tale quota 
trova applicazione a partire dal contratto di servizio stipulato 
dopo il 6 maggio 2004;

m) la realizzazione nei termini previsti dalla legge 3 maggio 
2004, n. 112, delle infrastrutture per la trasmissione 
radiotelevisiva su frequenze terrestri in tecnica digitale;

n) la realizzazione di servizi interattivi digitali di pubblica 
utilità;

o) il rispetto dei limiti di affollamento pubblicitario previsti 
dall'articolo 38;

p) l'articolazione della società concessionaria in una o più 
sedi nazionali e in sedi in ciascuna regione e, per la regione 
Trentino-Alto Adige, nelle province autonome di Trento e di 
Bolzano;
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q) l'adozione di idonee misure di tutela delle persone 
portatrici di handicap sensoriali in attuazione dell'articolo 4, 
comma 2;

r) la valorizzazione e il potenziamento dei centri di 
produzione decentrati, in particolare per le finalità di cui alla 
lettera b) e per le esigenze di promozione delle culture e degli 
strumenti linguistici locali;

s) la realizzazione di attività di insegnamento a distanza.

3. Le sedi regionali o, per le province autonome di Trento e 
di Bolzano, le sedi provinciali della società concessionaria del 
servizio pubblico generale radiotelevisivo operano in regime di 
autonomia finanziaria e contabile in relazione all'attività di 
adempimento degli obblighi di pubblico servizio affidati alle 
stesse.

4. Con deliberazione adottata d'intesa dall'Autorità e dal 
Ministro delle comunicazioni prima di ciascun rinnovo triennale 
del contratto nazionale di servizio, sono fissate le linee-guida sul 
contenuto degli ulteriori obblighi del servizio pubblico generale 
radiotelevisivo, definite in relazione allo sviluppo dei mercati, al 
progresso tecnologico e alle mutate esigenze culturali, nazionali e 
locali.

5. Alla società cui e' affidato mediante concessione il 
servizio pubblico generale radiotelevisivo e' consentito lo 
svolgimento, direttamente o attraverso società collegate, di 
attività commerciali ed editoriali, connesse alla diffusione di 
immagini, suoni e dati, nonché' di altre attività correlate, purché' 
esse non risultino di pregiudizio al migliore svolgimento dei 
pubblici servizi concessi e concorrano alla equilibrata gestione 
aziendale.

Art. 46.
Compiti di pubblico servizio in ambito regionale e 

provinciale

1. Con leggi regionali, nel rispetto dei principi fondamentali 
contenuti nel titolo I e nel presente titolo e delle disposizioni, 
anche sanzionatone, del presente testo unico in materia di tutela
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dell'utente, sono definiti gli specifici compiti di pubblico servizio 
che la società concessionaria del servizio pubblico generale di 
radiodiffusione e' tenuta ad adempiere nell'orario e nella rete di 
programmazione destinati alla diffusione di contenuti in ambito 
regionale o, per le province autonome di Trento e di Bolzano, in 
ambito provinciale; e', comunque, garantito un adeguato servizio 
di informazione in ambito regionale o provinciale.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano 
sono legittimate a stipulare, previa intesa con il Ministero, 
specifici contratti di servizio con la società concessionaria del 
servizio pubblico generale di radiodiffusione per la definizione 
degli obblighi di cui al comma 1, nel rispetto della libertà di 
iniziativa economica della società concessionaria, anche con 
riguardo alla determinazione dell'organizzazione dell'impresa, 
nonché' nel rispetto dell'unità giuridica ed economica dello Stato 
e assicurando la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni 
concernenti i diritti civili e sociali e la tutela dell'incolumità e 
della sicurezza pubbliche.

3. Ai fini dell'osservanza dell'articolo 10 del decreto del 
Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 691, nella 
provincia di Bolzano riveste carattere di interesse nazionale il 
servizio pubblico radiotelevisivo in ambito provinciale.

(...)

Art. 49. Disciplina della RAI-Radiotelevisione italiana Spa
1. La concessione del servizio pubblico generale 

radiotelevisivo e' affidata, fino al 6 maggio 2016, alla RAI- 
Radiotelevisione italiana Spa.

2. Per quanto non sia diversamente previsto dal presente 
testo unico la RAI-Radiotelevisione italiana Spa e' assoggettata 
alla disciplina generale delle società per azioni, anche per quanto 
concerne l'organizzazione e l'amministrazione.

3. Il consiglio di amministrazione della RAI- 
Radiotelevisione italiana Spa, composto da nove membri, e' 
nominato dall'assemblea. Il consiglio, oltre ad essere organo di 
amministrazione della società, svolge anche funzioni di controllo
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e di garanzia circa il corretto adempimento delle finalità e degli 
obblighi del servizio pubblico generale radiotelevisivo.

4. Possono essere nominati membri del consiglio di 
amministrazione i soggetti aventi i requisiti per la nomina a 
giudice costituzionale ai sensi dell'articolo 135, secondo comma, 
della Costituzione o, comunque, persone di riconosciuto prestigio 
e competenza professionale e di notoria indipendenza di 
comportamenti, che si siano distinte in attività economiche, 
scientifiche, giuridiche, della cultura umanistica o della 
comunicazione sociale, maturandovi significative esperienze 
manageriali. Ove siano lavoratori dipendenti vengono, a richiesta, 
collocati in aspettativa non retribuita per la durata del mandato. Il 
mandato dei membri del consiglio di amministrazione dura tre 
anni e i membri sono rieleggibili una sola volta.

5. La nomina del presidente del consiglio di 
amministrazione e' effettuata dal consiglio nell'ambito dei suoi 
membri e diviene efficace dopo l'acquisizione del parere 
favorevole, espresso a maggioranza dei due terzi dei suoi 
componenti, della Commissione parlamentare per l'indirizzo 
generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

6. L'elezione degli amministratori avviene mediante voto di 
lista. A tale fine l'assemblea e' convocata con preavviso, da 
pubblicare ai sensi dell'articolo 2366 del codice civile, non meno 
di trenta giorni prima di quello fissato per l'adunanza; a pena di 
nullità delle deliberazioni ai sensi dell'articolo 2379 del codice 
civile, l'ordine del giorno pubblicato deve contenere tutte le 
materie da trattare, che non possono essere modificate o integrate 
in sede assembleare; le liste possono essere presentate da soci che 
rappresentino almeno lo 0,5 per cento delle azioni aventi diritto di 
voto nell'assemblea ordinaria e sono rese pubbliche, mediante 
deposito presso la sede sociale e annuncio su tre quotidiani a 
diffusione nazionale, di cui due economici, rispettivamente, 
almeno venti giorni e dieci giorni prima dell'adunanza. Salvo 
quanto previsto dal presente articolo in relazione al numero 
massimo di candidati della lista presentata dal Ministero 
dell'economia e delle finanze, ciascuna lista comprende un 
numero di candidati pari al numero di componenti del consiglio
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da eleggere. Ciascun socio avente diritto di voto può votare una 
sola lista. Nel caso in cui siano state presentate più liste, i voti 
ottenuti da ciascuna lista sono divisi per numeri interi progressivi 
da uno al numero di candidati da eleggere; i quozienti così 
ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna 
lista nell'ordine dalla stessa previsto e si forma un'unica 
graduatoria nella quale i candidati sono ordinati sulla base del 
quoziente ottenuto. Risultano eletti coloro che ottengono i 
quozienti più elevati. In caso di parità di quoziente, risulta eletto 
il candidato della lista i cui presentatori detengano la 
partecipazione azionaria minore. Le procedure di cui al presente 
comma si applicano anche all'elezione del collegio sindacale.

7. Il rappresentante del Ministero dell'economia e delle 
finanze nell'assemblea, in sede di nomina dei membri del 
consiglio di amministrazione e fino alla completa alienazione 
della partecipazione dello Stato, presenta una autonoma lista di 
candidati, indicando un numero massimo di candidati 
proporzionale al numero di azioni di cui e' titolare lo Stato. Tale 
lista e' formulata sulla base delle delibere della Commissione 
parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi 
radiotelevisivi e delle indicazioni del Ministero dell'economia e 
delle finanze per l'immediata presentazione secondo le modalità e 
i criteri proporzionali di cui al comma 9.

8. Il rappresentante del Ministero dell'economia e delle 
finanze, nelle assemblee della società concessionaria convocate 
per l'assunzione di deliberazioni di revoca o che comportino la 
revoca o la promozione di azione di responsabilità nei confronti 
degli amministratori, esprime il voto in conformità alla 
deliberazione della Commissione parlamentare per l'indirizzo 
generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi comunicata al 
Ministero medesimo.

9. Fino a che il numero delle azioni alienato non superi la 
quota del 10 per cento del capitale della RAI-Radiotelevisione 
italiana Spa, in considerazione dei rilevanti ed imprescindibili 
motivi di interesse generale connessi allo svolgimento del 
servizio pubblico generale radiotelevisivo da parte della 
concessionaria, ai fini della formulazione dell'unica lista di cui al
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comma 7, la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e 
la vigilanza dei servizi radiotelevisivi indica sette membri 
eleggendoli con il voto limitato a uno; i restanti due membri, tra 
cui il presidente, sono invece indicati dal socio di maggioranza. 
La nomina del presidente diviene efficace dopo l'acquisizione del 
parere favorevole, espresso a maggioranza dei due terzi dei suoi 
componenti, della Commissione parlamentare per l'indirizzo 
generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. In caso di 
dimissioni o impedimento permanente del presidente o di uno o 
più membri, i nuovi componenti sono nominati con le medesime 
procedure del presente comma entro i trenta giorni successivi alla 
data di comunicazione formale delle dimissioni presso la 
medesima Commissione.

10. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 9 entrano in 
vigore il novantesimo giorno successivo alla data di chiusura 
della prima offerta pubblica di vendita, effettuata ai sensi 
dell'articolo 21, comma 3, della legge 3 maggio 2004, n. 112. 
Ove, anteriormente alla predetta data, sia necessario procedere 
alla nomina del consiglio di amministrazione, per scadenza 
naturale del mandato o per altra causa, a ciò si provvede secondo 
le procedure di cui ai commi 7 e 9.

11. Il direttore generale della RAI-Radiotelevisione italiana 
Spa e' nominato dal consiglio di amministrazione, d'intesa con 
l'assemblea; il suo mandato ha la stessa durata di quello del 
consiglio.

12. Il direttore generale, oltre agli altri compiti allo stesso 
attribuiti in base allo statuto della società:

a) risponde al consiglio di amministrazione della gestione 
aziendale per i profili di propria competenza e sovrintende alla 
organizzazione e al funzionamento dell'azienda nel quadro dei 
piani e delle direttive definiti dal consiglio;

b) partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio 
di amministrazione;

c) assicura, in collaborazione con i direttori di rete e di 
testata, la coerenza della programmazione radiotelevisiva con le
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linee editoriali e le direttive formulate dal consiglio di 
amministrazione;

d) propone al consiglio di amministrazione le nomine dei 
vice direttori generali e dei dirigenti di primo e di secondo livello;

e) assume, nomina, promuove e stabilisce la collocazione 
degli altri dirigenti, nonché', su proposta dei direttori di testata e 
nel rispetto del contratto di lavoro giornalistico, degli altri 
giornalisti e ne informa puntualmente il consiglio di 
amministrazione;

f) provvede alla gestione del personale dell'azienda;
g) propone all'approvazione del consiglio di 

amministrazione gli atti e i contratti aziendali aventi carattere 
strategico, ivi inclusi i piani annuali di trasmissione e di 
produzione e le eventuali variazioni degli stessi, nonché' quelli 
che, anche per effetto di una durata pluriennale, siano di importo 
superiore a 2.582.284,50 euro; firma gli altri atti e contratti 
aziendali attinenti alla gestione della società;

h) provvede all'attuazione del piano di investimenti, del 
piano finanziario, delle politiche del personale e dei piani di 
ristrutturazione, nonché' dei progetti specifici approvati dal 
consiglio di amministrazione in materia di linea editoriale, 
investimenti, organizzazione aziendale, politica finanziaria e 
politiche del personale;

i) trasmette al consiglio di amministrazione le informazioni 
utili per verificare il conseguimento degli obiettivi aziendali e 
l'attuazione degli indirizzi definiti dagli organi competenti ai 
sensi del presente testo unico.

13. La dismissione della partecipazione dello Stato nella 
RAI-Radiotelevisione italiana Spa resta disciplinata dall'articolo 
21 della legge 3 maggio 2004, n. 112.

(...)

Art. 53. Principio di specialità
1. In considerazione degli obiettivi di tutela del pluralismo 

e degli altri obiettivi di interesse generale perseguiti, tenendo
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conto dell'esigenza di incoraggiare l'uso efficace e la gestione 
efficiente delle radiofrequenze, di adottare misure proporzionate 
agli obiettivi, di incoraggiare investimenti efficienti in materia di 
infrastrutture, promovendo innovazione, e di adottare misure 
rispettose e tali da non ostacolare lo sviluppo dei mercati 
emergenti, le disposizioni del presente testo unico in materia di 
reti utilizzate per la diffusione circolare dei programmi di cui 
all'articolo 1, comma 2, costituiscono disposizioni speciali, e 
prevalgono, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto 
legislativo 1° agosto 2003, n. 259, su quelle dettate in materia dal 
medesimo.

Art. 54. Abrogazioni

1. Sono o restano abrogate le seguenti disposizioni:
a) della legge 3 maggio 2004, n. 112, gli articoli 1,2, 3, 4, 5 

e 6;

5. SANIDAD - BIOÉTICA

Ley num. 219, de 21 de octubre de 2005. Nueva regulación 
de la actividad de transfusión y producción de hemoderivados118.

Art. 1. (Finalità ed ambito di applicazione della legge)
1. Con la presente legge lo Stato detta principi fondamentali 

in materia di attività trasfusionali allo scopo di conseguire le 
seguenti finalità:

a) il raggiungimento dell'autosufficienza regionale e 
nazionale di sangue, emocomponenti e farmaci emoderivati;

b) una più efficace tutela della salute dei cittadini attraverso 
il conseguimento dei più alti livelli di sicurezza raggiungibili 
nell'ambito di tutto il processo finalizzato alla donazione ed alla 
trasfusione del sangue;

c) condizioni uniformi del servizio trasfusionale su tutto il 
territorio nazionale;

118 Legge 21 ottobre 2005, n. 219. Nuova disciplina delle attività trasfusionali e 
della produzione nazionale degli emoderivati (Gazzetta Ufficiale n. 251 del 27 
ottobre 2005).
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d) lo sviluppo della medicina trasfusionale, del buon uso 
del sangue e di specifici programmi di diagnosi e cura che si 
realizzano in particolare nell'ambito dell'assistenza a pazienti 
ematologici ed oncologici, del sistema urgenza-emergenza e dei 
trapianti.

2. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, la 
presente legge disciplina in particolare i seguenti aspetti:

a) i livelli essenziali di assistenza sanitaria del servizio 
trasfusionale;

b) i princìpi generali per l'organizzazione, autorizzazione ed 
accreditamento delle strutture trasfusionali;

c) le attività delle associazioni e federazioni dei donatori di 
sangue e di cellule staminali emopoietiche, nonché delle 
associazioni e federazioni delle donatrici di sangue da cordone 
ombelicale;

d) le misure per la programmazione e il coordinamento del 
settore;

e) le misure per il raggiungimento dell'autosufficienza;
f) le norme per la qualità e la sicurezza del sangue e dei 

suoi prodotti.
3. Ai fini della presente legge si osservano le definizioni 

contenute nell'allegato 1.
ALLEGATO 1
1. Ai fini della presente legge si intendono per:
a) attività trasfusionali: le attività riguardanti la promozione 

del dono del sangue, la raccolta di sangue intero, emocomponenti 
e cellule staminali emopoietiche autologhe, omologhe e 
cordonali; il frazionamento con mezzi fisici semplici; la 
validazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano 
e dei suoi componenti, nonché le attività di medicina 
trasfusionale;

b) sangue: le unità di sangue umano intero omologo ed 
autologo;
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c) emocomponenti: i prodotti ricavati dal frazionamento del 
sangue con mezzi fisici semplici o con aferesi;

d) emoderivati: i farmaci plasmaderivati ovvero le 
specialità medicinali estratte dall'emocomponente plasma 
mediante processo di lavorazione industriale, secondo le modalità 
stabilite dall'articolo 15;

e) prodotti del sangue: gli emocomponenti e gli 
emoderivati.

f) emovigilanza: sistema di sorveglianza basato su una 
raccolta continua e standardizzata di dati e sulla loro analisi, che 
monitorizza tutti gli eventi inattesi o indesiderati riferibili alla 
donazione o alla trasfusione di sangue, compresi gli errori 
trasfusionali, e che include dati sulla prevalenza e l'incidenza di 
marcatori virali nei donatori e sul numero di pazienti e di 
emocomponenti trasfusi.

Art. 2. (Attività trasfusionali)
1. La presente legge disciplina le attività trasfusionali 

ovvero le attività riguardanti la promozione del dono del sangue, 
la raccolta di sangue intero, degli emocomponenti e delle cellule 
staminali emopoietiche autologhe, omologhe e cordonali; il 
frazionamento con mezzi fisici semplici; la validazione, la 
conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi 
componenti, nonché le attività di medicina trasfusionale e la 
produzione di farmaci emoderivati.

2. Le attività trasfusionali di cui al comma 1 sono parte 
integrante del Servizio sanitario nazionale e si fondano sulla 
donazione volontaria, periodica, responsabile, anonima e gratuita 
del sangue umano e dei suoi componenti.

Art. 3. (Donazione di sangue, emocomponenti e cellule 
staminali emopoietiche)

1. Sono consentiti la donazione di sangue o di 
emocomponenti, nonché il prelievo di cellule staminali 
emopoietiche periferiche, a scopo di infusione per allotrapianto e 
per autotrapianto, e di cellule staminali emopoietiche da cordone
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ombelicale, all'interno delle strutture trasfusionali autorizzate 
dalle regioni.

2. Le attività di cui al comma 1 possono essere effettuate in 
persone di almeno diciotto anni di età, previa espressione del 
consenso informato e verifica della loro idoneità fisica. Per le 
persone di età inferiore ai diciotto anni il consenso è espresso 
dagli esercenti la potestà dei genitori, o dal tutore o dal giudice 
tutelare. La partoriente di minore età può donare cellule staminali 
emopoietiche da cordone ombelicale previa espressione del 
consenso informato.

3. La donazione della placenta e del sangue da cordone 
ombelicale è un gesto volontario e gratuito al quale ogni donna 
può dare il propio assenso informato al momento del parto.

4. I protocolli per l'accertamento della idoneità fisica del 
donatore e della donatrice e le modalità della donazione di sangue 
e di emocomponenti, nonché del prelievo di cellule staminali 
emopoietiche periferiche e da cordone ombelicale, sono definiti 
con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di 
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le 
province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla 
data di entrata in vigore della presente legge, sentiti il Centro 
nazionale sangue di cui all'articolo 12 e la Consulta tecnica 
permanente per il sistema trasfusionale di cui all'articolo 13, di 
seguito denominata "Consulta".

5. Le disposizioni di cui al presente articolo sono 
periodicamente aggiornate sulla base delle linee guida emanate 
dal Centro nazionale sangue ai sensi dell'articolo 12.

Art. 4. (Gratuità del sangue e dei suoi prodotti)
1. Il sangue umano non è fonte di profitto. Le spese 

sostenute per la produzione e la distribuzione del sangue e dei 
suoi prodotti, comprese le cellule staminali emopoietiche, non 
sono addebitabili al ricevente ed escludono comunque addebiti 
accessori ed oneri fiscali, compresa la partecipazione alla spesa 
sanitaria.
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2. Le attività trasfusionali di cui all'articolo 2 rientrano nei 
livelli essenziali di assistenza sanitaria ed i relativi costi sono a 
carico del Fondo sanitario nazionale.

Art. 5. (Livelli essenziali di assistenza sanitaria in materia 
di attività trasfusionale)

1. Fermo restando quanto previsto dal punto 6.4 
dell'accordo tra Governo, regioni e province autonome di Trento 
e di Bolzano, sancito il 22 novembre 2001 dalla Conferenza 
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province 
autonome di Trento e di Bolzano, in sede di adeguamento e 
manutenzione dei livelli essenziali di assistenza sanitaria di cui al 
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 
2001, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta 
Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 2002, i servizi e le prestazioni 
erogati dalle strutture del Servizio sanitario nazionale in rapporto 
alle specifiche competenze disciplinari, con esenzione dalla 
partecipazione alla spesa, in materia di attività trasfusionali 
comprendono:

a) attività di produzione, volte a garantire la costante 
disponibilità del sangue e dei suoi prodotti, nonché il 
raggiungimento dell'obiettivo di autosufficienza regionale e 
nazionale, consistenti in:

1) esecuzione delle procedure relative all'accertamento 
dell'idoneità alla donazione;

2) raccolta del sangue intero e di emocomponenti;
3) lavorazione del sangue e degli emocomponenti, 

compreso il plasma per le finalità relative alla produzione di 
farmaci emoderivati e invio del plasma stesso ai centri e alle 
aziende produttori di emoderivati, convenzionati secondo le 
modalità di cui all'articolo 15;

4) esecuzione delle indagini di laboratorio e delle procedure 
di inattivazione dei patogeni finalizzate alla certificazione dei 
requisiti di qualità e sicurezza previsti dalla legislazione vigente 
per le unità di sangue e gli emocomponenti, con particolare 
riferimento alla prevenzione delle malattie trasmissibili con la 
trasfusione;
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5) conservazione e trasporto del sangue e degli 
emocomponenti;

6) cessione del sangue a strutture trasfusionali di altre 
aziende o di altre regioni;

7) collaborazione con le strutture trasfusionali militari per 
le scorte del sangue e dei suoi prodotti, per le urgenze sanitarie 
nonché per gli interventi in caso di calamità;

8) trasmissione al centro regionale di coordinamento e 
compensazione dei dati relativi alle prestazioni effettuate, come 
previsto dai flussi informativi di cui all'articolo 18;

9) indagini prenatali finalizzate alla prevenzione di 
problemi immunoematologici e prevenzione della malattia 
emolitica del neonato e tenuta di un registro dei soggetti da 
sottoporre alla profilassi;

10) attività immunoematologiche di riferimento per 
problemi trasfusionali clinici e sierologici;

11) gestione di una banca di sangue congelato per le 
emergenze;

12) gestione di una banca di cellule staminali congelate, 
ottenute da sangue periferico, midollare o cordonale;

13) servizio di tipizzazione tissutale;
14) tenuta di un registro di donatori di midollo e di donatori 

tipizzati per il sistema di istocompatibilità HLA, in attuazione 
degli articoli 2 e 4 della legge 6 marzo 2001, n. 52;

b) prestazioni di diagnosi e cura in medicina trasfusionale, 
organizzate in relazione alla complessità della rete ospedaliera 
pubblica e privata dell'ambito territoriale di competenza e 
comprendenti:

1) esecuzione da parte dei servizi trasfusionali delle 
indagini immunoematologiche sui pazienti finalizzate alla 
trasfusione;

2) verifica dell'appropriatezza della richiesta di sangue ed 
emocomponenti;
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3) assegnazione e distribuzione del sangue e degli 
emocomponenti;

4) supporto trasfusionale nell'ambito del sistema dei servizi 
di urgenza e di emergenza;

5) pratica del predeposito a scopo autotrasfusionale;

6) coordinamento ed organizzazione delle attività di 
recupero perioperatòrio e della emodiluizione;

7) svolgimento di attività di medicina trasfusionale e di 
emaferesi terapeutica e di assistenza ai pazienti, sia in costanza di 
ricovero sia in regime ambulatoriale;

8) raccolta, anche in relazione ai centri regionali già 
esistenti, di cellule staminali emopoietiche mediante aferesi e loro 
conservazione;

9) promozione del buon uso del sangue;

10) funzione di osservatorio epidemiologico per il territorio 
di competenza, ai fini dell'emovigilanza;

11) ulteriori attività di diagnosi e di cura, finalizzate alla 
trasfusione, individuate dalla programmazione regionale e 
aziendale;

c) promozione della donazione del sangue.
(...)

Art. 22. (Sanzioni)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque 
preleva, procura, raccoglie, conserva o distribuisce sangue, o 
produce al fine di mettere in commercio o mette in commercio 
prodotti del sangue al di fuori delle strutture accreditate o senza le 
autorizzazioni previste dalla legge o per fini di lucro, è punito con 
la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 206 euro a 
10.329 euro. Se il colpevole è persona che esercita la professione 
sanitaria, alla condanna segue l'interdizione dall'esercizio della 
professione per uguale periodo.
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2. Nei casi indicati dal comma 1, l'azienda unità sanitaria 
locale competente per territorio dispone la chiusura della struttura 
non autorizzata.

3. Chiunque cede il proprio sangue o i suoi componenti a 
fini di lucro è punito con l'ammenda da 154 euro a 1.549 euro.

4. Alla struttura stabilmente utilizzata allo scopo di 
prelevare o raccogliere sangue o suoi componenti a fini di lucro si 
applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio 
dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto 
legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

5. L'associazione che svolge le attività di cui al comma 4 è 
sanzionata con la revoca dell'autorizzazione alla organizzazione e 
alla gestione delle unità di raccolta di cui all'articolo 7, comma 4.

Art. 24. (Servizio trasfusionale delle Forze armate)

1. Le Forze armate organizzano autonomamente il servizio 
trasfusionale in modo da essere in grado di svolgere tutte le 
competenze previste dalla presente legge.

2. Nel quadro delle iniziative di educazione sanitaria 
impartite ai militari, l'autorità militare favorisce la cultura della 
donazione volontaria di sangue, di sangue cordonale e dei loro 
componenti da parte dei militari di leva presso le strutture 
trasfusionali militari e civili.

3. Il servizio trasfusionale militare coopera con le strutture 
del Servizio sanitario nazionale, del Ministero dell'interno e del 
Dipartimento della protezione civile, al fine di assicurare, in 
relazione alle previsioni delle necessità trasfusionali per le 
situazioni di emergenza, il mantenimento di adeguate scorte di 
prodotti del sangue.

4. Per la realizzazione delle finalità di cui ai commi 1, 2 e 3 
sono stipulate apposite convenzioni tra le regioni e il Ministero 
della difesa, secondo lo schema tipo di convenzione definito con 
decreto del Ministro della salute da emanare entro sei mesi dalla 
data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Consulta.
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