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Allegato A/1 
 
 

Allegato n. 4/1 
al D.Lgs 118/2011 

 
 

PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA PROGRAMMAZIONE DI 
BILANCIO 

 
 
1. Definizione 
La programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando 
coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in 
una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini 
sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento. 
Il processo di programmazione, si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e 
tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell’ente, richiede il coinvolgimento dei 
portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni ente, si conclude con la 
formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani 
futuri riferibili alle missioni dell’ente.  
Attraverso l’attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli 
obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali 
di coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 
119, secondo comma, della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità. 
Le Regioni individuano gli obiettivi generali della programmazione economico-sociale e della 
pianificazione territoriale e stabiliscono le forme e i modi della partecipazione degli enti locali 
all’elaborazione dei piani e dei programmi regionali. 
La programmazione si attua nel rispetto dei principi contabili generali contenuti nell’allegato 1 del 
D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118. 
I documenti nei quali si formalizza il processo di programmazione devono essere predisposti in 
modo tale da consentire ai portatori di interesse di: 

a) conoscere, relativamente a missioni e programmi di bilancio, i risultati che l’ente si propone 
di conseguire,  

b)  valutare il grado di effettivo conseguimento dei risultati al momento della rendicontazione. 
L’attendibilità, la congruità e la coerenza, interna ed esterna, dei documenti di programmazione è 
prova della affidabilità e credibilità dell’ente.  
Nel rispetto del principio di comprensibilità, i documenti della programmazione esplicitano con 
chiarezza, il collegamento tra:  

 il quadro complessivo dei contenuti della programmazione;  
 i portatori di interesse di riferimento;  
 le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili;  
 le correlate responsabilità di indirizzo, gestione e controllo. 

 
2. Contenuti della programmazione  
I contenuti della programmazione, devono essere declinati in coerenza con:  

1. il programma di governo, che definisce le finalità e gli obiettivi di gestione perseguiti 
dall’ente anche attraverso il sistema di enti strumentali e società controllate e partecipate (il 
cd gruppo amministrazioni pubblica);  

2. gli indirizzi di finanza pubblica definiti in ambito comunitario e nazionale. 
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Le finalità e gli obiettivi di gestione devono essere misurabili e monitorabili in modo da potere 
verificare il loro grado di raggiungimento e gli eventuali scostamenti fra risultati attesi ed effettivi. 
I risultati riferiti alle finalità sono rilevabili nel medio periodo e sono espressi in termini di impatto 
atteso sui bisogni esterni quale effetto dell’attuazione di politiche, programmi ed eventuali 
progetti. 
I risultati riferiti agli obiettivi di gestione, nei quali si declinano le politiche, i programmi e gli 
eventuali progetti dell’ente, sono rilevabili nel breve termine e possono essere espressi in termini 
di:  

a) efficacia, intesa quale grado di conseguimento degli obiettivi di gestione. Per gli enti locali i 
risultati in termini di efficacia possono essere letti secondo profili di qualità, di equità dei 
servizi e di soddisfazione dell’utenza.  

b) efficienza, intesa quale rapporto tra risorse utilizzate e quantità di servizi prodotti o attività 
svolta.  

 
3. I caratteri qualificanti della programmazione 
I caratteri qualificanti della programmazione propri dell’ordinamento finanziario e contabile delle 
amministrazioni pubbliche, sono:  

a) la valenza pluriennale del processo;  
b) la lettura non solo contabile dei documenti nei quali le decisioni politiche e gestionali trovano 

concreta attuazione;  
c) la coerenza ed interdipendenza dei vari strumenti della programmazione. 
 

3.1 Valenza pluriennale del processo 
Il concorso al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, sulla base dei principi 
fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento della finanza pubblica 
e la condivisione delle conseguenti responsabilità, rendono necessaria una consapevole attività di 
programmazione con un orizzonte temporale almeno triennale.  

La necessità di estendere al medio periodo l’orizzonte delle decisioni da assumere e delle verifiche 
da compiere va al di là, quindi, del carattere “autorizzatorio” del bilancio di previsione e significa, 
per ciascuna amministrazione, porre attenzione a:  

a) affidabilità e incisività delle politiche e dei programmi,  
b) chiarezza degli obiettivi, 
c)  corretto ed efficiente utilizzo delle risorse.  

 

3.2 Lettura non solo contabile dei documenti  
Per assicurare che la programmazione svolga appieno le proprie funzioni: politico–amministrativa, 
economico-finanziaria ed informativa, occorre dare rilievo alla chiarezza e alla precisione delle 
finalità e degli obiettivi di gestione, alle risorse necessarie per il loro conseguimento e alla loro 
sostenibilità economico-finanziaria, sociale ed ambientale.  
Pertanto, in fase di programmazione, assumono particolare importanza il principio della 
comprensibilità, finalizzato a fornire un’omogenea informazione nei confronti dei portatori di 
interesse e il principio della competenza finanziaria, che costituisce il criterio di imputazione agli 
esercizi finanziari delle obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive (accertamenti e 
impegni). 
 
3.3 Coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio 
Il principio di coerenza implica una considerazione “complessiva e integrata” del ciclo di 
programmazione, sia economico che finanziario, e un raccordo stabile e duraturo tra i diversi 
aspetti quantitativi e descrittivi delle politiche e dei relativi obiettivi - inclusi nei documenti di 
programmazione.  
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In particolare il bilancio di previsione, momento conclusivo della fase di previsione e 
programmazione, deve rappresentare con chiarezza non solo gli effetti contabili delle scelte 
assunte, ma anche la loro motivazione e coerenza con il programma politico dell’amministrazione, 
con il quadro economico-finanziario e con i vincoli di finanza pubblica.  
La presenza degli elementi costitutivi di ciascun documento di programmazione e la loro 
integrazione risulta necessaria, al fine di garantire in termini comprensibili la valenza 
programmatica, contabile ed organizzativa dei documenti in oggetto, nonché l’orientamento ai 
portatori di interesse nella loro redazione.  
Il principio è applicato solo a quei documenti di natura finanziaria che compongono il sistema di 
bilancio di ogni pubblica amministrazione che adotta la contabilità finanziaria, e attua il contenuto 
autorizzatorio degli stanziamenti del bilancio di previsione. 
 
 

4. Il ciclo di programmazione dello Stato e delle amministrazioni pubbliche  
La legge 31 dicembre 2009, n. 196, come modificata e integrata dalla legge 7 aprile 2011, n. 39 al 
fine di garantire la piena integrazione tra il ciclo di programmazione nazionale e quello europeo1, 
dedica alla “Programmazione degli obiettivi di finanza pubblica” il titolo terzo e prevede che tutte 
le amministrazioni pubbliche devono conformare l’impostazione delle previsioni di entrata e di 
spesa al metodo della programmazione. 
 

4.1 Gli strumenti della programmazione regionale  

Gli strumenti di programmazione delle regioni sono i seguenti: 
a) entro il 30 giugno di ciascun anno la Giunta regionale presenta al Consiglio il Documento di 
economia e finanza regionale (DEFR) per le conseguenti deliberazioni; 
b) la Nota di aggiornamento del DEFR, da presentare al Consiglio entro 30 giorni dalla 
presentazione della Nota di aggiornamento del DEF nazionale per le conseguenti deliberazioni e 
comunque non oltre la data di presentazione sul disegno di legge di bilancio; 
c) il disegno di legge di stabilità regionale, da presentare al Consiglio entro il 31 ottobre di ogni 
anno e comunque non oltre 30 giorni dalla presentazione del disegno di legge di bilancio dello 
Stato;  
d) il disegno di legge di bilancio, da presentare al Consiglio entro il 31 ottobre di ogni anno e 
comunque non oltre 30 giorni dall’approvazione del disegno di legge di stabilità dello Stato; 

 
1 Il Consiglio ECOFIN del 7 settembre 2010 ha definito il ciclo di programmazione in ambito europeo attraverso l’introduzione del semestre europeo  
che, al fine di garantire il coordinamento preventivo delle politiche economiche e di bilancio degli Stati membri, la trasmissione  alla Commissione 
degli obiettivi programmatici di finanza pubblica e le politiche economiche e di bilancio di ciascun Paese,   in una fase antecedente la loro attuazione 
a livello di singolo Stato. Per questa ragione, entro la fine del mese di aprile, ciascun Paese trasmette alle autorità europee il Programma di Stabilità 
(PS) e il Programma Nazionale di Riforma (PNR).  Il semestre europeo concentra il ciclo della programmazione nel primo semestre di ciascun anno, 
lasciando alla seconda parte dell’esercizio l’adozione delle misure programmate, ed è articolato secondo il seguente schema: 

- nel mese di gennaio, la Commissione europea elabora l’analisi annuale sulla crescita in cui fornisce l’indagine sulle prospettive 
macroeconomiche e formula le proposte strategiche per l’economia europea15; 

- nel mese di marzo, la Commissione europea predispone un rapporto sulla base del quale il Consiglio europeo indica i principali obiettivi di 
politica economica per l’Unione europea e l’Area euro e le possibili strategie di riforma per conseguire tali obiettivi (c.d. linee guida); 

- nel mese di aprile, gli Stati membri, tenuto conto delle indicazioni fornite, comunicano alla Commissione i propri obiettivi di medio termine e 
le principali azioni di riforma che intende adottare con l’aggiornamento del Programma di stabilità e del Programma nazionale di riforma; 

- nei mesi di giugno e luglio, il Consiglio Europeo e il Consiglio dei Ministri finanziari, sulla base della valutazione dei Programmi di stabilità, 
forniscono indicazioni specifiche per ciascun Paese. Il Consiglio, nel caso in cui ritenga necessaria una modifica degli obiettivi di medio 
termine e le misure indicate per il loro conseguimento, inviterà lo Stato membro a rivedere il programma presentato; 

- nei mesi successivi, ciascuno Stato membro, tenuto conto delle raccomandazioni e delle decisioni del Consiglio e della Commissione, 
predispone il bilancio e le misure di politica economica finalizzate al loro conseguimento.  

Il programma di stabilità deve indicare gli obiettivi programmatici di finanza pubblica almeno per un triennio, nominali e strutturali; l’obiettivo di 
debito pubblico; le analisi di sensitività del debito a differenti scenari di crescita e di tassi di interesse, la ripartizione per livelli di governo degli 
obiettivi di finanza pubblica, un‘articolazione per i principali aggregati di entrate ed uscite del bilancio pubblico e il dettaglio della manovra 
necessaria a conseguire gli obiettivi in ciascun anno del periodo di previsione.  
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e) il piano degli indicatori di bilancio, approvato dalla giunta entro 30 giorni dall’approvazione del 
bilancio di previsione e dall’approvazione del rendiconto e comunicato al Consiglio;  
f) il disegno di legge di assestamento del bilancio, presentato al Consiglio entro il 30 giugno di 
ogni anno; 
g) gli eventuali disegni di legge di variazione di bilancio;  
j) gli eventuali disegni di legge collegati alla manovra di bilancio, da presentare al Consiglio entro 
il mese di ottobre2 di ogni anno; 
k) gli specifici strumenti di programmazione regionale formulati in attuazione di programmi 
statali, comunitari e regionali e definiti nelle specifiche normative regionali in materia di 
programmazione generale e settoriale. 
 
Il rendiconto della gestione conclude il sistema di bilancio, da approvarsi entro il 30 aprile 
dell’anno successivo all’esercizio di riferimento da parte della Giunta, ed entro il 31 luglio da 
parte del Consiglio.  
 

4.2 Gli strumenti della programmazione degli enti locali  

Gli strumenti di programmazione degli enti locali sono: 

a) il Documento unico di programmazione (DUP), presentato al Consiglio, entro il 31 luglio di 
ciascun anno, per le conseguenti deliberazioni. Considerato che l’elaborazione del DUP 
presuppone una verifica dello stato di attuazione dei programmi, contestualmente alla 
presentazione di tale documento si raccomanda di presentare al Consiglio anche lo stato di 
attuazione dei programmi, da effettuare, ove previsto, ai sensi dell’articolo 147-ter del 
TUEL3; 
b) l’eventuale nota di aggiornamento del DUP, da presentare al Consiglio entro il 15 novembre di 
ogni anno, per le conseguenti deliberazioni;  
c) lo schema di bilancio di previsione finanziario, da presentare al Consiglio entro il 15 novembre 
di ogni anno. A seguito di variazioni del quadro normativo di riferimento la Giunta aggiorna lo 
schema di bilancio di previsione in corso di approvazione unitamente al DUP. In occasione del 
riaccertamento ordinario o straordinario dei residui la Giunta aggiorna lo schema di bilancio di 
previsione in corso di approvazione unitamente al DUP e al bilancio provvisorio in gestione; 
d) il piano esecutivo di gestione e delle performances4 approvato dalla Giunta entro 205 giorni 
dall’approvazione del bilancio; 
f) il piano degli indicatori di bilancio presentato al Consiglio unitamente al bilancio di previsione e 
al rendiconto; 
g)  lo schema di delibera di assestamento del bilancio,6 il controllo della salvaguardia degli 
equilibri di bilancio, deliberarsi da parte del7 Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno;  
h) le variazioni di bilancio; 
i) lo schema di rendiconto sulla gestione, che conclude il sistema di bilancio dell’ente, da 
approvarsi entro il 30 aprile dell’anno successivo all’esercizio di riferimento8  . 
 
 
4.3 Gli strumenti della programmazione degli enti strumentali  

 
2 Modifica prevista dal decreto ministeriale 20 maggio 2015. 
3 Modifica prevista dal decreto ministeriale 1 dicembre 2015. 
4 Modifica prevista dal decreto ministeriale 25 luglio 2023. 
5 Modifica prevista dal decreto ministeriale 20 maggio 2015. 
6 Modifica prevista dal decreto ministeriale 1 dicembre 2015. 
7 Modifica prevista dal decreto ministeriale 4 agosto 2016 
8 Modifica prevista dal decreto ministeriale 20 maggio 2015. 
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Le regioni, le province e i comuni definiscono gli strumenti della programmazione dei propri 
organismi e enti strumentali (esclusi gli enti sanitari soggetti al titolo secondo del presente 
decreto), in coerenza con il presente principio e con le disposizioni del Decreto Legislativo n. 118 
del 2011.  
Gli enti territoriali definiscono gli indirizzi strategici ed operativi dei loro organismi strumentali 
nel DEFR (le regioni) o nel DUP (gli enti locali) e possono prevedere che i loro organismi 
strumentali non predispongano un apposito documento di programmazione. 
 

Costituiscono strumenti della programmazione degli enti strumentali in contabilità finanziaria: 

a) Il Piano delle attività o Piano programma, di durata almeno triennale, definito in coerenza con 
le indicazioni dell’ente capogruppo; 

b) il bilancio di previsione almeno triennale, predisposto secondo lo schema di cui all’allegato n. 
9. 

c) Il bilancio gestionale o il piano esecutivo di gestione, cui sono allegati, nel rispetto dello 
schema  indicato nell’allegato n. 12  il  prospetto delle previsioni di entrata per titoli, tipologie 
e categorie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione, e il prospetto delle 
previsioni di spesa per missioni, programmi e macroaggregati per ciascuno degli anni 
considerati nel bilancio di previsione; 

d)  le variazioni di bilancio; 
e) Il piano degli indicatori di bilancio (se l’ente appartiene al settore delle amministrazioni 

pubbliche definito dall’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196). 
 
Il rendiconto sulla gestione, predisposto secondo lo schema di cui all’allegato n. 10, da approvarsi 
entro il 30 aprile dell’anno successivo all’esercizio di riferimento conclude il sistema di bilancio 
degli enti strumentali in contabilità finanziaria. 
 
Costituiscono strumenti della programmazione degli enti strumentali in contabilità civilistica: 

a) il Piano delle attività o Piano programma, di durata almeno triennale, definito in coerenza con 
le indicazioni dell’ente capogruppo. In caso di attivazione di nuovi servizi è aggiornato il 
piano delle attività con la predisposizione di una apposita sezione dedicata al piano industriale 
dei nuovi servizi; 

b) il budget economico almeno triennale. Gli enti appartenenti al settore delle amministrazioni 
pubbliche definito dall’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, allegano al 
budget il prospetto concernente la ripartizione della propria spesa per missioni e programmi, 
accompagnata dalla corrispondente classificazione secondo la nomenclatura COFOG di 
secondo livello, di cui all’articolo 17, comma 3, del presente decreto; 

c) le eventuali variazioni al budget economico; 
d) il piano degli indicatori di bilancio (se l’ente appartiene al settore delle amministrazioni 

pubbliche definito dall’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196). 
 

Il bilancio di esercizio, da approvarsi entro il 30 aprile dell’anno successivo all’esercizio di 
riferimento, conclude il sistema di bilancio degli enti strumentali. Gli enti appartenenti al settore 
delle amministrazioni pubbliche sono tenute anche alla redazione di un rendiconto finanziario in 
termini di cassa predisposto ai sensi dell’articolo 2428, comma 2, del codice civile. Gli enti 
appartenenti al settore delle amministrazioni pubbliche definito dall’articolo 1, comma 2, della 
legge 31 dicembre 2009, n. 196, allegano al bilancio di esercizio il prospetto concernente la 
ripartizione della propria spesa per missioni e programmi, accompagnata dalla corrispondente 
classificazione secondo la nomenclatura COFOG di secondo livello, di cui all’articolo 17, comma 3, 
del presente decreto. 
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5 Il Documento di economia e finanza regionale (DEFR)  

Il Documento di economia e finanza regionale (DEFR) è presentato al Consiglio entro il 30 
giugno di ciascun anno. 
Nel caso in cui le specifiche normative regionali prevedano un documento programmatico di 
legislatura, nel primo anno del nuovo mandato, quest’ultimo documento può sostituire il DEFR, se 
predisposto nel rispetto del presente principio. 
Con riferimento al periodo di programmazione decorrente dall’esercizio 2015, le regioni che non 
hanno partecipato alla sperimentazione non sono tenute alla predisposizione del documento di 
economia e finanza regionale e adottano il documento di programmazione previsto 
dall’ordinamento vigente nell’esercizio 2014. Il primo documento di economia e finanza regionale 
è adottato con riferimento agli esercizi 2016 e successivi, salvo che per le regioni in 
sperimentazione, che hanno adottato il DEFR 2015 -2017 nel corso dell’ultimo esercizio della 
sperimentazione. 
Con riferimento al periodo di programmazione 2016-2018, il DEFR è presentato entro il 31 
ottobre 20159. 
 

5.1 Definizione 

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concorrono al perseguimento degli 
obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale in coerenza con le procedure e i criteri 
stabiliti dall’Unione europea e ne condividono le conseguenti responsabilità. 

Il concorso al perseguimento di tali obiettivi si realizza secondo i princìpi fondamentali 
dell’armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento della finanza pubblica, come 
previsto dall’art. 1 della legge 196/2009 e successive modificazioni e integrazioni. 

Le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali determinano gli obiettivi 
dei propri bilanci annuali e pluriennali in coerenza con gli obiettivi programmatici risultanti dalla 
Documento di economia e finanza di cui all'articolo 10, a seguito del coordinamento previsto 
dall’art. 8, della legge 196/2009 e successive modificazioni e integrazioni. 

Il Documento di economia e finanza regionale (DEFR) descrive gli scenari economico-finanziari 
internazionali, nazionali e regionali, le politiche da adottare, gli obiettivi della manovra di bilancio 
regionale, tenendo conto degli obiettivi di finanza pubblica10, ed espone il quadro finanziario 
unitario regionale di tutte le risorse disponibili per il perseguimento degli obiettivi, della 
programmazione unitaria regionale, esplicitandone gli strumenti attuativi per il periodo di 
riferimento. 

 

5.2 Finalità  

Il DEFR definisce gli obiettivi della manovra di bilancio regionale, ha carattere generale, 
contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione.  

 
9 Aggiornamento previsto dal decreto ministeriale 7 luglio 2015. 
10 Modifica prevista dal decreto ministeriale 29 agosto 2018. 
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I procedimenti di formazione dei documenti contabili previsionali dell’ente devono 
necessariamente partire dal DEFR e fare riferimento agli indirizzi generali definiti all’inizio  della 
legislatura regionale. 

Il DEFR ha le seguenti finalità:  

 rappresentare il quadro di riferimento per la definizione dei i programmi da all’interno 
delle singole missioni e per la definizione delle risorse disponibili per il finanziamento 
degli stessi11;  

 orientare le successive deliberazioni del Consiglio e della Giunta; 
 costituire il presupposto dell’attività di controllo strategico, con particolare riferimento allo 

stato di attuazione dei programmi all’interno delle missioni e alla relazione al rendiconto di 
gestione.  

 
 
5.3 Contenuti 

Il DEFR contiene le linee programmatiche dell’azione di governo regionale per il periodo 
compreso nel bilancio di previsione , necessarie per il conseguimento degli obiettivi di sviluppo 
della Regione. 

Ogni Regione definisce i contenuti del DEFR, che dovrà comunque contenere almeno quanto 
segue: 

 le politiche da adottare 
 gli obiettivi della manovra di bilancio, tenendo conto degli obiettivi di finanza pubblica12, 
 il quadro finanziario unitario di tutte le risorse disponibili per il perseguimento degli obiettivi 

della programmazione unitaria, esplicitandone gli strumenti attuativi per il periodo di 
riferimento, 

 gli indirizzi agli enti strumentali ed alle società controllate e partecipate. 
 
La prima sezione comprende: 

 il quadro sintetico del contesto economico e finanziario di riferimento, 

 la descrizione degli obiettivi strategici con particolare riferimento agli obiettivi e gli strumenti 
di politica regionale in campo economico, sociale e territoriale, anche trasversali, articolati 
secondo la programmazione autonoma delle singole Regioni evidenziando, laddove presenti, 
gli interventi che impattano sugli enti locali. 
 

La seconda sezione comprende l’analisi sulla situazione finanziaria della Regione ed, in 
particolare, contiene: 

- la costruzione del quadro tendenziale di finanza pubblica della Regione e degli Enti 
regionali sulla base delle risultanze dell’esercizio precedente; 

- la manovra correttiva; 
- l’indicazione dell'articolazione della manovra necessaria per il conseguimento degli obiettivi 

di finanza pubblica, accompagnata anche da un'indicazione di massima delle misure 
attraverso le quali si prevede di raggiungere i predetti obiettivi; 

- gli obiettivi programmatici pluriennali di riduzione del debito, tenendo conto della speciale 
disciplina relativa al debito pregresso già autorizzato e non contratto secondo la disciplina 

 
11 Aggiornamento previsto dal decreto ministeriale 1 dicembre 2015. 
12 Modifica prevista da decreto ministeriale 29 agosto 2018. 
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vigente fino all’entrata in vigore della L. Costituzionale 1/2012 e della relativa legge 
attuativa, nonché del rientro dell’eventuale nuovo disavanzo.  

 
I contenuti finanziari del DEFR e della Nota di aggiornamento al documento strategico di 
programmazione, sono condizionati all’avanzamento dell’attuazione del federalismo fiscale e 
definiti a seguito del parere che la Conferenza permanente per il coordinamento  della finanza  
pubblica, di cui all’art. 5 della legge 5 maggio 2009, n.42 , elabora sulle linee guida per la 
ripartizione degli obiettivi di finanza pubblica inseriti nel DEF (e nella nota di aggiornamento del 
DEF) e sulle regole previste per il singolo ente in ragione della categoria di appartenenza 
trasmesse al governo.  In caso di mancata attuazione dell’articolo 5, comma 1, lettera a), della 
legge 5 maggio 2009, n. 42, i documenti di programmazione regionali limitano la loro portata ad 
un contenuto meramente programmatico e orientato a obiettivi non finanziari, e la nota di 
aggiornamento al DEFR è presentata contestualmente al disegno della legge di bilancio.  
 
6. La Nota di aggiornamento del DEFR regionale  

Entro il 20 settembre di ogni anno il Governo presenta alle Camere la Nota di aggiornamento del 
DEF.  
Per garantire la necessaria coerenza con gli aggiornamenti della finanza pubblica nazionale la 
Giunta regionale presenta al Consiglio la Nota di aggiornamento del DEFR annuale entro 30 
giorni dalla presentazione della Nota di aggiornamento del DEF nazionale, e comunque non oltre 
la data di presentazione del disegno di legge di bilancio.   
 

7. La legge di stabilità regionale 

In connessione con le esigenze derivanti dallo sviluppo della fiscalità regionale, le regioni 
adottano una legge di stabilità regionale, contenente il quadro di riferimento finanziario per il 
periodo compreso nel bilancio di previsione. 
 
Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo 
anno considerato nel bilancio di previsione. 
 
Essa provvede, per il medesimo periodo: 

a. alle variazioni delle aliquote e di tutte le altre misure che incidono sulla determinazione del 
gettito dei tributi di competenza regionale, con effetto, di norma, dal 1º gennaio dell'anno cui 
tale determinazione si riferisce;  

b. al rifinanziamento, per un periodo non superiore a quello considerato dal bilancio di 
previsione, delle leggi di spesa regionali, con esclusione delle spese obbligatorie  e delle spese  
continuative; 

c. alla riduzione, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio di previsione, di autorizzazioni 
legislative di spesa;  

d. con riferimento alle spese pluriennali disposte dalle leggi regionali, alla rimodulazione delle 
quote destinate a gravare su ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione e 
degli esercizi successivi; 

e. alle eventuali autorizzazioni di spesa per interventi la cui realizzazione si protrae oltre il 
periodo di riferimento del bilancio di previsione altre regolazioni meramente quantitative 
rinviate alla legge di stabilità dalle leggi vigenti; 

f. norme che comportano aumenti di entrata o riduzioni di spesa, restando escluse quelle a 
carattere ordinamentale ovvero organizzatorio; 
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g. le norme eventualmente necessarie a garantire l'attuazione dei vincoli di finanza pubblica13. 
 

La legge di stabilità trae il riferimento necessario, per la dimostrazione della copertura finanziaria 
delle autorizzazioni annuali e pluriennali di spesa da essa disposte, dalle previsioni del bilancio a 
legislazione vigente.  
Con gli eventuali progetti di legge collegati possono essere disposte modifiche ed integrazioni a 
disposizioni legislative regionali aventi riflessi sul bilancio per attuare il DEFR e la relativa Nota 
di aggiornamento14. 
In un'unica sessione sono approvati il progetto di legge di stabilità, e il progetto di legge di 
bilancio e gli eventuali progetti di legge collegati15. 
 
8. Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP) 
Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di 
Programmazione (DUP).  
Se alla data del 31 luglio risulta insediata una nuova amministrazione, e i termini fissati dallo 
Statuto comportano la presentazione delle linee programmatiche di mandato oltre il termine 
previsto per la presentazione del DUP, il DUP e le linee programmatiche di mandato sono 
presentate al Consiglio contestualmente, in ogni caso non successivamente al bilancio di 
previsione riguardante gli esercizi cui il DUP si riferisce. 
Il DUP è lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e 
consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e 
organizzative. 

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di 
bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione. 

Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La 
prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la 
seconda pari a quello del bilancio di previsione. 

Con riferimento al periodo di programmazione decorrente dall’esercizio 2015, gli enti locali che 
non hanno partecipato alla sperimentazione non sono tenute alla predisposizione del DUP e 
adottano il documento di programmazione previsto dall’ordinamento vigente nell’esercizio 2014. 
Il primo documento di economia e finanza regionale è adottato con riferimento agli esercizi 2016 
e successivi, salvo che per gli enti  in sperimentazione, che hanno adottato il DUP 2015 -2017 nel 
corso dell’ultimo esercizio della sperimentazione. 

 

8.1. La Sezione Strategica (SeS) 
La SeS sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all’art. 46 comma 3 del 
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di 
riferimento, gli indirizzi strategici dell’ente. Il quadro strategico di riferimento è definito anche in 
coerenza con le linee di indirizzo della programmazione regionale e tenendo conto del concorso al 
perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti  in  ambito nazionale in coerenza con le 
procedure e i criteri stabiliti dall'Unione Europea.  
In particolare, la SeS individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli 
obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma 
dell’amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che possono avere un 

 
13 Modifica prevista dal decreto ministeriale 29 agosto 2018. 
14 Aggiornamento previsto dal decreto ministeriale 1 dicembre 2015. 
15 Aggiornamento previsto dal decreto ministeriale 1 dicembre 2015. 
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impatto di medio e lungo periodo, le politiche di mandato che l’ente vuole sviluppare nel 
raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni 
fondamentali e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.   

Nella SeS sono anche indicati gli strumenti attraverso i quali l'ente locale intende rendicontare il 
proprio operato nel corso del mandato in maniera sistematica e trasparente, per informare i 
cittadini del livello di realizzazione dei programmi, di raggiungimento degli obiettivi e delle 
collegate aree di responsabilità politica o amministrativa. 

Nel primo anno del mandato amministrativo, individuati gli indirizzi strategici, sono definiti, per 
ogni missione di bilancio, gli obiettivi strategici da perseguire entro la fine del mandato.  

Gli obiettivi strategici, nell’ambito di ciascuna missione, sono definiti con riferimento all’ente. Per 
ogni obiettivo strategico è individuato anche il contributo che il gruppo amministrazione pubblica 
può e deve fornire per il suo conseguimento. 

L’individuazione degli obiettivi strategici consegue a un processo conoscitivo di analisi strategica 
delle condizioni esterne all’ente e di quelle interne, sia in termini attuali che prospettici e alla 
definizione di indirizzi generali di natura strategica.  

Con riferimento alle condizioni esterne, l’analisi strategica richiede, almeno, l’approfondimento 
dei seguenti profili: 

1. Gli obiettivi individuati dal Governo per il periodo considerato anche alla luce degli indirizzi 
e delle scelte contenute nei documenti di programmazione comunitari e nazionali; 

2. La valutazione corrente e prospettica della situazione socio-economica del territorio di 
riferimento e della domanda di servizi pubblici locali anche in considerazione dei risultati e 
delle prospettive future di sviluppo socio-economico; 

3. I parametri economici essenziali utilizzati per identificare, a legislazione vigente, l’evoluzione 
dei flussi finanziari ed economici dell’ente e dei propri enti strumentali, segnalando le 
differenze rispetto ai parametri considerati nella Decisione di Economia e Finanza (DEF). 

Con riferimento alle condizioni interne, l’analisi strategica richiede, almeno, l’approfondimento 
dei seguenti profili e la definizione dei seguenti principali contenuti della programmazione 
strategica e dei relativi indirizzi generali con riferimento al periodo di mandato: 

1. organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali tenuto conto dei fabbisogni e 
dei costi standard. Saranno definiti gli indirizzi generali sul ruolo degli organismi ed enti 
strumentali e società controllate e partecipate con riferimento anche alla loro situazione 
economica e finanziaria, agli obiettivi di servizio e gestionali che devono perseguire e alle 
procedure di controllo di competenza dell’ente; 

2. indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità 
economico finanziaria attuale e prospettica. A tal fine, devono essere oggetto di specifico 
approfondimento almeno i seguenti aspetti, relativamente ai quali saranno definiti appositi 
indirizzi generali con riferimento al periodo di mandato: 

a. gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche con indicazione del fabbisogno 
in termini di spesa di investimento e dei riflessi per quanto riguarda la spesa corrente 
per ciascuno degli anni dell'arco temporale di riferimento della SeS; 

b. i programmi ed i progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi; 
c. i tributi e le tariffe dei servizi pubblici; 
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d. la spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali 
anche con riferimento alla qualità dei servizi resi e agli obiettivi di servizio; 

e. l’analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l’espletamento dei programmi 
ricompresi nelle varie missioni; 

f. la gestione del patrimonio; 
g. il reperimento e l’impiego di risorse straordinarie e in conto capitale; 
h. l’indebitamento con analisi della relativa sostenibilità e andamento tendenziale nel 

periodo di mandato; 
i. gli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio ed i relativi equilibri in 

termini di cassa. 
3. Disponibilità e gestione delle risorse umane con riferimento alla struttura organizzativa 

dell’ente in tutte le sue articolazioni e alla sua evoluzione nel tempo anche in termini di spesa. 
4. Coerenza e compatibilità presente e futura con16 i vincoli di finanza pubblica.17 

Gli effetti economico-finanziari delle attività necessarie per conseguire gli obiettivi strategici sono 
quantificati, con progressivo dettaglio nella SeO del DUP e negli altri documenti di 
programmazione. 

Ogni anno gli obiettivi strategici, contenuti nella SeS, sono verificati nello stato di attuazione  e 
possono essere, a seguito di variazioni rispetto a quanto previsto nell’anno precedente e dandone 
adeguata motivazione, opportunamente riformulati. Sono altresì verificati gli indirizzi generali e i 
contenuti della programmazione strategica con particolare riferimento alle condizioni interne 
dell’ente, al reperimento e impiego delle risorse finanziarie e alla sostenibilità economico – 
finanziaria, come sopra esplicitati. 

In considerazione delle linee programmatiche di mandato e degli indirizzi strategici, al termine del 
mandato, l’amministrazione rende conto del proprio operato attraverso la relazione di fine 
mandato di cui all’art. 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, quale dichiarazione 
certificata delle iniziative intraprese, dell’attività amministrativa e normativa e dei risultati 
riferibili alla programmazione strategica e operativa dell’ente e di bilancio durante il mandato. 

 

8.2. La Sezione Operativa (SeO) 
La SeO ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del 
processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati 
nella SeS del DUP. In particolare, la SeO contiene la programmazione operativa dell’ente avendo 
a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale.   
Il contenuto della SeO, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella SeS, 
costituisce guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell’ente. 
 
La SeO è redatta, per il suo contenuto finanziario, per competenza con riferimento all’intero 
periodo considerato, e per cassa con riferimento al primo esercizio, si fonda su valutazioni di 
natura economico-patrimoniale e copre un arco temporale pari a quello del bilancio  di previsione. 
 
La SeO supporta il processo di previsione per la predisposizione della manovra di bilancio.  
La SeO individua, per ogni singola missione, i programmi che l’ente intende realizzare per 
conseguire gli obiettivi strategici definiti nella SeS. Per ogni programma, e per tutto il periodo di 
riferimento del DUP, sono individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere. 

 
16   Modifica prevista dal decreto ministeriale 29 agosto 2018. 
17 Modifica prevista dal decreto ministeriale 20 maggio 2015. 
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Per ogni programma sono individuati gli aspetti finanziari, sia in termini di competenza con 
riferimento all’intero periodo considerato, che di cassa con riferimento al primo esercizio, della 
manovra di bilancio. 
La SeO ha i seguenti scopi:  

a) definire, con riferimento all’ente e al gruppo amministrazione pubblica, gli obiettivi dei 
programmi all’interno delle singole missioni. Con specifico riferimento all’ente devono essere 
indicati anche i fabbisogni di spesa e le relative modalità di finanziamento;  

b) orientare e guidare le successive deliberazioni del Consiglio e della Giunta; 

c) costituire il presupposto dell’attività di controllo strategico e dei risultati conseguiti dall’ente, 
con particolare riferimento allo stato di attuazione dei programmi nell’ambito delle missioni e 
alla relazione al rendiconto di gestione.  

Il contenuto minimo della SeO è costituito:  

a) dall’indicazione degli indirizzi e degli obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo 
amministrazione pubblica; 

b) dalla dimostrazione della coerenza delle previsioni di bilancio con gli strumenti urbanistici 
vigenti;  

c) per la parte entrata, da una valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di 
finanziamento ed evidenziando l'andamento storico degli stessi ed i relativi vincoli;  

d) dagli indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi; 

e) dagli indirizzi sul ricorso all’indebitamento per il finanziamento degli investimenti; 

f) per la parte spesa, da una redazione per programmi all’interno delle missioni, con indicazione 
delle finalità che si intendono conseguire, della motivazione delle scelte di indirizzo effettuate 
e delle risorse finanziarie umane18 e strumentali ad esse destinate; 

g) dall’analisi e valutazione degli impegni pluriennali di spesa già assunti; 

h) dalla valutazione sulla situazione economico – finanziaria degli organismi gestionali esterni; 

i) dalla programmazione dei lavori pubblici svolta in conformità al programma triennale e ai 
suoi aggiornamenti annuali di cui all’articolo 21 del d.lgs. n. 50 del 201619; 

i-bis) dalla programmazione degli acquisti di beni e servizi svolta in conformità al 
programma biennale di forniture e servizi di cui all’articolo 21, comma 6 del d.lgs. n. 50 
del 201620. 

j) dalla programmazione delle risorse finanziarie da destinare ai del fabbisognio di personale 
a livello triennale e annuale entro i limiti di spesa e della capacità assunzionale dell’Ente in 
base alla normativa vigente21; 

 

 
18 Aggiornamento previsto dal decreto ministeriale 25 luglio 2023. 
19 Modifica prevista dal decreto ministeriale 29 agosto 2018. 
20 Modifica prevista dal decreto ministeriale 29 agosto 2018. 
21 Aggiornamento previsto dal decreto ministeriale 25 luglio 2023. 
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j) dal piano delle alienazioni e valorizzazioni dei beni patrimoniali. 

La SeO si struttura in due parti fondamentali: 

 Parte 1, nella quale sono descritte le motivazioni delle scelte programmatiche effettuate, sia 
con riferimento all’ente sia al gruppo amministrazione pubblica, e definiti, per tutto il 
periodo di riferimento del DUP, i singoli programmi da realizzare ed i relativi obiettivi 
annuali; 

 Parte 2, contenente la programmazione dettagliata, relativamente all'arco temporale di 
riferimento del DUP, delle opere pubbliche, delle risorse finanziarie da destinare ai del 
fabbisognio di personale entro i limiti di spesa e della capacità assunzionale dell’Ente in 
base alla normativa vigente, e delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio22.  

 

Parte 1 

Nella Parte 1 della SeO del DUP sono individuati, per ogni singola missione e coerentemente agli 
indirizzi strategici contenuti nella SeS, i programmi operativi che l’ente intende realizzare 
nell'arco pluriennale di riferimento della SeO del DUP.  

La definizione degli obiettivi dei programmi che l'ente intende realizzare deve avvenire in modo 
coerente con gli obiettivi strategici definiti nella SeS. 

Per ogni programma devono essere definite le finalità e gli obiettivi annuali e pluriennali che si 
intendono perseguire, la motivazione delle scelte effettuate ed individuate le risorse finanziarie, 
umane23 e strumentali ad esso destinate.  

Gli obiettivi individuati per ogni programma rappresentano la declinazione annuale e pluriennale 
degli obiettivi strategici contenuti nella SeS e costituiscono indirizzo vincolante per i successivi 
atti di programmazione, in applicazione del principio della coerenza tra i documenti di 
programmazione. L’individuazione delle finalità e la fissazione degli obiettivi per i programmi 
deve “guidare”, negli altri strumenti di programmazione, l’individuazione dei progetti strumentali 
alla loro realizzazione e l’affidamento di obiettivi e risorse ai responsabili dei servizi. 

Gli obiettivi dei programmi devono essere controllati annualmente a fine di verificarne il grado di 
raggiungimento e, laddove necessario, modificati, dandone adeguata giustificazione, per dare una 
rappresentazione veritiera e corretta dei futuri andamenti dell’ente e del processo di formulazione 
dei programmi all’interno delle missioni.  

L'individuazione degli obiettivi dei programmi deve essere compiuta sulla base dell'attenta analisi 
delle condizioni operative esistenti e prospettiche dell'ente nell'arco temporale di riferimento del 
DUP.  

In ogni caso il programma è il cardine della programmazione e, di conseguenza, il contenuto dei 
programmi deve esprimere il momento chiave della predisposizione del bilancio finalizzato alla 
gestione delle funzioni fondamentali dell’ente. 

Il contenuto del programma è l’elemento fondamentale della struttura del sistema di bilancio ed il 
perno intorno al quale definire i rapporti tra organi di governo, e tra questi e la struttura 
organizzativa e delle responsabilità di gestione dell’ente, nonché per la corretta informazione sui 
contenuti effettivi delle scelte dell’amministrazione agli utilizzatori del sistema di bilancio.  

 
22 Aggiornamento previsto dal decreto ministeriale 25 luglio 2023. 
23 Aggiornamento previsto dal decreto ministeriale 25 luglio 2023. 
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Nella costruzione, formulazione e approvazione dei programmi si svolge l’attività di definizione 
delle scelte “politiche” che è propria del massimo organo elettivo preposto all’indirizzo e al 
controllo. Si devono esprimere con chiarezza le decisioni politiche che caratterizzano l’ente e 
l’impatto economico, finanziario e sociale che avranno. 

I programmi devono essere analiticamente definiti in modo da costituire la base sulla quale 
implementare il processo di definizione degli indirizzi e delle scelte che deve, successivamente, 
portare, tramite la predisposizione e l’approvazione del PEG, all’affidamento di obiettivi e risorse 
ai responsabili dei servizi. 

La Sezione operativa del DUP comprende, per la parte entrata, una valutazione generale sui mezzi 
finanziari, individuando le fonti di finanziamento ed evidenziando l’andamento storico degli stessi 
ed i relativi vincoli.  

Comprende altresì la formulazione degli indirizzi in materia di tributi e di tariffe dei servizi, quale 
espressione dell’autonomia impositiva e finanziaria dell’ente in connessione con i servizi resi e 
con i relativi obiettivi di servizio. 

I mezzi finanziari necessari per la realizzazione dei programmi all’interno delle missioni devono 
essere “valutati”, e cioè:  

 

a) individuati quanto a tipologia;  

b) quantificati in relazione al singolo cespite;  

c) descritti in rapporto alle rispettive caratteristiche;  

d) misurati in termini di gettito finanziario.  

 

Contestualmente devono essere individuate le forme di finanziamento, avuto riguardo alla natura 
dei cespiti, se ricorrenti e ripetitivi - quindi correnti - oppure se straordinari. 

Il documento deve comprendere la valutazione e gli indirizzi sul ricorso all’indebitamento per il 
finanziamento degli investimenti, sulla capacità di indebitamento e soprattutto sulla relativa 
sostenibilità in termini di equilibri di bilancio e sulla compatibilità con i vincoli di finanza 
pubblica24. 

Particolare attenzione va posta alle nuove forme di indebitamento, che vanno attentamente 
valutate nella loro portata e nei riflessi che provocano nella gestione dell’anno in corso ed in 
quelle degli anni successivi.  

 

L'analisi delle condizioni operative dell'ente costituisce il punto di partenza della attività di 
programmazione operativa dell'ente.  

L'analisi delle condizioni operative dell'ente deve essere realizzata con riferimento almeno ai 
seguenti aspetti: 

 le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili nonché le caratteristiche dei servizi 
dell'ente;  

 
24 Modifica prevista dal decreto ministeriale 29 agosto 2018. 
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 i bisogni per ciascun programma all’interno delle missioni, con particolare riferimento ai 
servizi fondamentali; 

 gli orientamenti circa i contenuti degli obiettivi degli obiettivi di finanza pubblica25 da 
perseguire ai sensi della normativa in materia e le relative disposizioni per i propri enti 
strumentali e società controllate e partecipate; 

 per la parte entrata, una valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di 
finanziamento ed evidenziando l'andamento storico degli stessi ed i relativi vincoli. La 
valutazione delle risorse finanziarie deve offrire, a conforto della veridicità della previsione, 
un trend storico che evidenzi gli scostamenti rispetto agli «accertamenti», tenuto conto 
dell’effettivo andamento degli esercizi precedenti;  

 gli indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi; 

 la valutazione e gli indirizzi sul ricorso all’indebitamento per il finanziamento degli 
investimenti, sulla capacità di indebitamento e relativa sostenibilità in termini di equilibri di 
bilancio e sulla compatibilità con i vincoli di finanza pubblica; 

 per la parte spesa, l’analisi degli impegni pluriennali di spesa già assunti; 

 la descrizione e l’analisi della situazione economico – finanziaria degli organismi aziendali 
facenti parte del gruppo amministrazione pubblica e degli effetti della stessa sugli equilibri 
annuali e pluriennali del bilancio. Si indicheranno anche gli obiettivi che si intendono 
raggiungere tramite gli organismi gestionali esterni, sia in termini di bilancio sia in termini 
di efficienza, efficacia ed economicità. 

E’ prioritario il finanziamento delle spese correnti consolidate, riferite cioè ai servizi essenziali e 
strutturali, al mantenimento del patrimonio e dei servizi ritenuti necessari.  

La parte rimanente può quindi essere destinata alla spesa di sviluppo, intesa quale quota di risorse 
aggiuntive che si intende destinare al potenziamento quali-quantitativo di una certa attività, o alla 
creazione di un nuovo servizio. 

Infine, con riferimento alla previsione di spese di investimento e relative fonti di finanziamento, 
occorre valutare la  sostenibilità negli esercizi futuri in termini di spese indotte.  

Per ogni programma deve essere effettuata l’analisi e la valutazione degli impegni pluriennali di 
spesa già assunti a valere sugli anni finanziari a cui la SeO si riferisce e delle maggiori spese 
previste e derivanti dai progetti già approvati per interventi di investimento. 

Una particolare analisi dovrà essere dedicata al “Fondo pluriennale vincolato” sia di parte 
corrente, sia relativo agli interventi in conto capitale, non solo dal punto di vista contabile, ma per 
valutare tempi e modalità della realizzazione dei programmi e degli obiettivi 
dell’amministrazione. 

Parte 2 

La Parte 2 della SeO comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, , personale 
e patrimonio e delle risorse finanziarie da destinare ai fabbisogni di personale entro i limiti spesa e 
della capacità assunzionale dell’Ente in base alla normativa vigente26. 

 
25 Modifiche previste dal decreto ministeriale 29 agosto 2018. 
26 Modifiche previste dal decreto ministeriale 25 luglio 2023. 
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. 

La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità al 
programma triennale dei lavori pubblici e ai suoi aggiornamenti annuali di cui all’articolo 
21 del d.lgs. n. 50 del 201627 che sono ricompresi nella SeO del DUP.  

I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell’elenco annuale che 
costituisce il  documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e  il loro 
finanziamento.  

Ogni ente locale deve analizzare, identificare e quantificare gli interventi e le risorse reperibili per 
il loro finanziamento. 

Il programma deve in ogni modo indicare:  

o le priorità e le azioni da intraprendere come richiesto dalla legge;  

o la stima dei tempi e la durata degli adempimenti amministrativi di realizzazione delle opere e 
del collaudo; 

o La stima dei fabbisogni espressi in termini sia di competenza, sia di cassa, al fine del relativo 
finanziamento in coerenza con i vincoli di finanza pubblica. 

Trattando della programmazione dei lavori pubblici si dovrà fare necessariamente riferimento al 
“Fondo pluriennale vincolato” come saldo  finanziario, costituito da risorse già accertate destinate 
al finanziamento di obbligazioni passive dell’ente già impegnate, ma esigibili in esercizi 
successivi a quello in cui è accertata l’entrata. 
 
La programmazione del fabbisogno di personale che gli organi di vertice degli enti sono tenuti ad 
approvare, ai sensi di legge, deve assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle 
risorse per il miglior funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e i 
vincoli di finanza pubblica.  

La programmazione delle risorse finanziarie per tutti gli anni previsti dal DUP, da destinare ai 
fabbisogni di personale è determinata sulla base della spesa per il personale in servizio e di quella 
connessa alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, tenendo conto delle esigenze di 
funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi. 
La programmazione di tali risorse finanziarie costituisce il presupposto necessario per la 
formulazione delle previsioni della spesa di personale del bilancio di previsione e per la 
predisposizione e l’approvazione del Piano triennale dei fabbisogni di personale nell’ambito della 
sezione Organizzazione e Capitale umano del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 
di cui all’articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 6 agosto 2021, n. 11328.  
 
Al fine di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare 
l’ente, con apposita delibera dell’organo di governo individua, redigendo apposito elenco, i singoli 
immobili di proprietà dell'ente. Tra questi devono essere individuati quelli non strumentali 
all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali e quelli suscettibili di valorizzazione ovvero di 
dismissione. Sulla base delle informazioni contenute nell’elenco deve essere predisposto il “Piano 
delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali” quale parte integrante del DUP.  

 
27 Modifiche previste dal decreto ministeriale 29 agosto 2018. 
28 Modifiche previste dal decreto ministeriale 25 luglio 2023. 
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La ricognizione degli immobili è operata sulla base, e nei limiti, della documentazione esistente 
presso i propri archivi e uffici. 

L’iscrizione degli immobili nel piano determina una serie di effetti di natura giuridico – 
amministrativa previsti e disciplinati dalla legge. 

Nel DUP devono essere inseriti tutti quegli ulteriori strumenti di programmazione relativi 
all’attività istituzionale dell’ente di cui il legislatore, compreso il legislatore regionale e 
provinciale, prevede la redazione ed approvazione. Tali documenti sono approvati con il DUP, 
senza necessità di ulteriori deliberazioni.  Si fa riferimento ad esempio, al programma 
biennale di forniture e servizi, di cui all’art.21, comma 6, del D.lgs. n. 50/2016 e al piano 
triennale di contenimento della spesa di cui all’art. 2, commi 594 e 599, della legge n. 
244/2007. Nel caso in cui i termini di adozione o approvazione dei singoli documenti di 
programmazione previsti dalla normativa vigente precedano l’adozione o l’approvazione del 
DUP, tali documenti di programmazione devono essere adottati o approvati autonomamente 
dal DUP, fermo restando il successivo inserimento degli stessi nel DUP. Nel caso in cui la legge 
preveda termini di adozione o approvazione dei singoli documenti di programmazione 
successivi a quelli previsti per l’adozione o l’approvazione del DUP, tali documenti di 
programmazione possono essere adottati o approvati autonomamente dal DUP, fermo 
restando il successivo inserimento degli stessi nella nota di aggiornamento al DUP. I 
documenti di programmazione per i quali la legge non prevede termini di adozione o 
approvazione devono essere inseriti nel DUP.   
In particolare, si richiamano i termini previsti per l’approvazione definitiva del programma 
triennale delle opere pubbliche dall’articolo 5, comma 5, del decreto MIT n. 14 del 16 gennaio 
2018 concernente Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la 
pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per 
l’acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali: 
“Successivamente alla adozione, il programma triennale e l'elenco annuale sono pubblicati sul 
profilo del committente. Le amministrazioni possono consentire la presentazione di eventuali 
osservazioni entro trenta giorni dalla pubblicazione di cui al primo periodo del presente comma. 
L’approvazione definitiva del programma triennale, unitamente all’elenco annuale dei lavori, 
con gli eventuali aggiornamenti, avviene entro i successivi trenta giorni dalla scadenza delle 
consultazioni, ovvero, comunque, in assenza delle consultazioni, entro sessanta giorni dalla 
pubblicazione di cui al primo periodo del presente comma, nel rispetto di quanto previsto al 
comma 4 del presente articolo, e con pubblicazione  in formato open data presso i siti informatici 
di cui agli articoli 21, comma 7 e 29 del codice. Le amministrazioni possono adottare ulteriori 
forme di pubblicità purché queste siano predisposte in modo da assicurare il rispetto dei termini 
di cui al presente comma”29. 

 

 

8.3. Inammissibilità e improcedibilità delle deliberazioni non coerenti con il documento 
unico di programmazione degli enti locali.  
Il regolamento di contabilità deve disciplinare i casi di inammissibilità e di improcedibilità per le 
deliberazioni di consiglio e di giunta che non sono coerenti con le previsioni e i contenuti 
programmatici del DUP degli enti locali. 
 

 
29 Modifiche previste dal decreto ministeriale 29 agosto 2018. 
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8.4. Il Documento unico di programmazione semplificato degli enti locali con popolazione fino 
a 5.000 abitanti30 

Il Documento unico di programmazione semplificato, guida e vincolo ai processi di redazione 
dei documenti contabili di previsione dell'ente è predisposto dagli enti locali con popolazione 
fino a 5.000 abitanti. 

Il documento individua le principali scelte che caratterizzano il programma 
dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e gli indirizzi 
generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.  

Il DUP semplificato deve indicare, per ogni singola missione attivata del bilancio, gli obiettivi 
che l'ente intende realizzare negli esercizi considerati nel bilancio di previsione (anche se non 
compresi nel periodo di mandato).  

Gli obiettivi individuati per ogni missione rappresentano la declinazione annuale e 
pluriennale degli indirizzi generali e costituiscono indirizzo vincolante per i successivi atti di 
programmazione, in applicazione del principio della coerenza tra i documenti di 
programmazione.  

 

A tal fine il Documento unico di programmazione semplificato deve contenere l’analisi 
interna ed esterna dell’Ente illustrando principalmente: 

1) le risultanze dei dati relativi al territorio, alla popolazione, alla situazione socio 
economica dell’Ente; 

2) l'organizzazione e la modalità di gestione dei servizi pubblici locali; 
3) la gestione delle risorse umane; 
4) i vincoli di finanza pubblica. 

 

Con riferimento all'arco temporale di riferimento del bilancio di previsione almeno triennale 
il DUP semplificato deve definire gli indirizzi generali  in relazione :  

a) alle entrate, con particolare riferimento : 

 ai tributi e alle tariffe dei servizi pubblici; 

 al reperimento e all’impiego di risorse straordinarie e in conto capitale; 

 all’indebitamento con analisi della relativa sostenibilità; 
b) alle spese  con particolare riferimento: 

 alla spesa corrente, con specifico rilievo alla gestione delle funzioni 
fondamentali, alla programmazione del fabbisogno di personale e degli 
acquisti di beni e servizi; 

 agli investimenti e alla realizzazione delle opere pubbliche con 
indicazione del fabbisogno in termini di spesa per ciascuno degli anni 
dell’arco temporale di riferimento; 

  ai programmi ed ai progetti di investimento in corso di esecuzione e non 
ancora conclusi; 

 
30 Modifica prevista dal decreto interministeriale 18 maggio 2018. 
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 c) al raggiungimento degli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio 
ed ai relativi equilibri in termini di cassa;  

 

d ) ai principali obiettivi delle missioni attivate; 

 

e) alla gestione del patrimonio con particolare riferimento alla programmazione 
urbanistica e del territorio, alla programmazione dei lavori pubblici e delle alienazioni e 
valorizzazioni dei beni patrimoniali; 

 

f )  agli obiettivi del Gruppo Amministrazione Pubblica; 

g) al piano triennale di  razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di cui 
all’art. 2, comma 594, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; 

 

h ) ad altri eventuali strumenti di programmazione. 

 

Fatti salvi gli specifici termini previsti dalla normativa vigente, si considerano approvati, in 
quanto contenuti nel DUP, senza necessità di ulteriori deliberazioni, i seguenti documenti: 

a) programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici, di cui all’art. 21 del D.Lgs. 
18 aprile 2016, n. 50 e regolato con Decreto 16 gennaio 2018 n. 14 del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti che ne definisce le procedure per la redazione e la 
pubblicazione; 

b) piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, di cui all’art. 58, comma 1, del D.L. 
25 giugno 2008, n. 112. convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133; 

c) programma biennale di forniture e servizi, di cui all’art.21, comma 6, del D.Lgs. n. 
50/2016  e regolato con Decreto 16 gennaio 2018 n. 14 del Ministero delle Infrastrutture 
e dei Trasporti che ne definisce le procedure per la redazione e la pubblicazione; 

d) piano triennale di  razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di cui all’art. 2, 
comma 594, della legge n. 244/2007;  

e) (facoltativo) piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui 
all'art. 16, comma 4, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 
15 luglio 2011, n. 111; 

f) programmazione delle risorse finanziare da destinare  triennale del al fabbisogno di 
personale a livello triennale e annuale entro i limiti di spesa e della capacità 
assunzionale dell’Ente in base alla normativa vigente di cui all’art. 6, comma 4 del 
d.lgs. n. 30 marzo 2001, n. 165;31 

g) altri documenti di programmazione. 

 

Infine, nel DUP, devono essere inseriti tutti quegli ulteriori strumenti di programmazione 
relativi all'attività istituzionale dell'ente richiesti dal legislatore. 

 
31 Modifica prevista dal decreto ministeriale 25 luglio 2023. 
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Nel DUP deve essere data evidenza se il periodo di mandato non coincide con l’orizzonte 
temporale di riferimento del bilancio di previsione. 

Gli enti locali con popolazione fino a  5.000 abitanti possono utilizzare, anche parzialmente, la 
struttura di documento unico di programmazione semplificato riportata nell’esempio n. 1 
dell’appendice tecnica. 

 

 
8.4.1 Il Documento unico di programmazione semplificato degli enti locali con popolazione 
fino a 2.000 abitanti 32 

Ai Comuni con popolazione fino a 2.000 abitanti è consentito di redigere il Documento Unico 
di Programmazione semplificato (DUP) in forma ulteriormente semplificata  attraverso  
l’illustrazione, delle spese programmate e delle entrate previste per il loro finanziamento, in 
parte corrente e in parte investimenti . 

Il DUP dovrà in ogni caso illustrare: 

a) l'organizzazione e la modalità di gestione dei servizi pubblici ai cittadini con 
particolare riferimento alle gestioni associate;  

b) la coerenza della programmazione con gli strumenti urbanistici vigenti; 
c) la politica tributaria e tariffaria; 
d) l’organizzazione dell’Ente e del suo personale; 
e) il piano degli investimenti ed il relativo finanziamento; 
f) il rispetto delle regole di finanza pubblica. 

 

Nel DUP deve essere data evidenza se il periodo di mandato non coincide con l’orizzonte 
temporale di riferimento del bilancio di previsione. 

Anche gli enti locali con popolazione fino a 2.000 abitanti  possono utilizzare, pur 
parzialmente,  la struttura di documento unico di programmazione semplificato riportata 
nell’esempio n. 1 dell’appendice tecnica. 

9. Il bilancio di previsione finanziario 

9.1 Definizione 
Il bilancio di previsione finanziario è il documento nel quale vengono rappresentate contabilmente 
le previsioni di natura finanziaria riferite a ciascun esercizio compreso nell’arco temporale 
considerato nei Documenti di programmazione dell’ente (il DEFR regionale e il DUP degli enti 
locali), attraverso  il quale gli organi di governo di un ente, nell’ambito dell’esercizio della propria 
funzione di indirizzo e di programmazione, definiscono la distribuzione delle risorse finanziarie 
tra i programmi e le attività che l’amministrazione deve realizzare, in coerenza con quanto 
previsto nel documento di programmazione. 
Il bilancio di previsione finanziario è almeno triennale. Le previsioni riguardanti il primo esercizio 
costituiscono il bilancio di previsione finanziario annuale (al tesoriere, nei casi in cui è tenuto ad 
effettuare controlli sui pagamenti33, sono trasmesse solo le informazioni relative al bilancio 

 
32 Modifica prevista dal decreto interministeriale 18 maggio 2018. 
 
33 Aggiornamento previsto dal decreto ministeriale 7 settembre 2020. 
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annuale, costituite dai residui alla data di avvio dell’esercizio e dagli stanziamenti relativi al primo 
esercizio, completi delle articolazioni previste nello schema di bilancio). 

Il bilancio di previsione finanziario svolge le seguenti finalità:  

 politico-amministrative in quanto consente l’esercizio delle prerogative di indirizzo e di 
controllo che gli organi di governance esercitano sull’organo esecutivo ed è lo strumento 
fondamentale per la gestione amministrativa nel corso dell’esercizio;  

 di programmazione finanziaria poiché descrive finanziariamente le informazioni necessarie a 
sostenere le amministrazioni pubbliche nel processo di decisione politica, sociale ed 
economica; 

   di destinazione delle risorse a preventivo attraverso la funzione autorizzatoria, connessa alla 
natura finanziaria del bilancio;  

 di verifica degli equilibri finanziari nel tempo e, in particolare, della copertura delle spese di 
funzionamento e di investimento programmate. Per le regioni il bilancio  di previsione 
costituisce sede per il riscontro della copertura finanziaria di nuove o maggiori spese stabilite 
da leggi della regione a carico di esercizi futuri; 

 informative in quanto fornisce informazioni agli utilizzatori interni (consiglieri ed 
amministratori, dirigenti, dipendenti, organi di revisione, ecc.) ed esterni (organi di controllo, 
altri organi pubblici, fornitori e creditori, finanziatori, cittadini, ecc.) in merito ai programmi 
in corso di realizzazione, nonché in merito all’andamento finanziario della amministrazione.  

La classificazione delle spese in missioni, programmi, macroaggregati, capitoli ed eventualmente, 
in articoli, prevista dagli articoli 12, 13 e 14 del decreto legislativo n. 118/2011, è posta in 
relazione ai livelli di governo cui è attribuita la responsabilità della distribuzione delle risorse. 

La funzione politico amministrativa di indirizzo e controllo è svolta dal Consiglio, che la esercita 
attraverso l’approvazione del bilancio autorizzatorio per missioni e programmi e titoli, che 
ripartisce le risorse disponibili tra le funzioni e i programmi. 

Nell’ambito della destinazione delle risorse tra le missioni dell’ente, e nel rispetto di quanto 
previsto dalla legge e dal documento di programmazione, la funzione di ripartizione delle risorse 
in considerazione della natura economica della spesa, è svolta: 

- nelle regioni dalla Giunta, attraverso la ripartizione delle tipologie di entrata in categorie, e dei 
programmi in macroaggregati e dalla Giunta o dal Segretario generale (secondo quanto previsto 
dal regolamento di contabilità), attraverso la ripartizione delle tipologie e dei macroaggregati in 
capitoli ed eventualmente in articoli. Tale documenti costituiscono il Documento Tecnico di 
accompagnamento al bilancio e il bilancio finanziario gestionale; 

- negli enti locali dalla Giunta, attraverso la ripartizione delle tipologie di entrata in categorie, 
capitoli ed eventualmente in articoli e dei programmi di spesa in macroaggregati,  capitoli ed 
eventualmente in articoli. Tale documento costituisce il piano esecutivo di gestione. 

Attraverso il bilancio finanziario gestionale delle regioni e il PEG degli enti locali, si  provvede 
anche ad attribuire ai titolari dei centri di responsabilità amministrativa le risorse necessarie al 
raggiungimento degli obiettivi assegnati. Per gli enti locali il PEG costituisce anche il 
fondamentale strumento di determinazione degli obiettivi di gestione e di affidamento degli stessi, 
unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei programmi previsti nel bilancio. 

Nel rispetto del principio contabile generale n. 1 dell’annualità del bilancio l’ordinamento prevede 
l’impiego del metodo scorrevole nella redazione del bilancio di previsione finanziario. Pertanto, 
ogni anno risulta necessario aggiornare il bilancio di previsione: 
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- con l’inserimento delle previsioni relative ad un ulteriore esercizio; 

- adeguando le previsioni relative a tutti gli esercizi considerati nel bilancio, in considerazione 
delle indicazioni del documento di programmazione aggiornato, dei risultati presunti della 
gestione dell’esercizio precedente, anche con riferimento agli impegni già assunti, all’evoluzione 
normativa;  

- con l’indicazione, per tutti i programmi di spesa considerati in ciascuno degli esercizi in cui il 
bilancio è articolato, degli “impegni già assunti” alla data di elaborazione del documento. 

 

9.2 La procedura di approvazione del bilancio di previsione delle regioni 
Entro il 31 ottobre di ogni anno, e comunque non oltre 30 giorni dalla presentazione del disegno di 
bilancio dello Stato, la giunta approva lo schema della delibera di approvazione del bilancio di 
previsione finanziario relativa almeno al triennio successivo, da sottoporre all’approvazione del 
Consiglio. Unitamente allo schema di delibera di approvazione del bilancio, la Giunta trasmette, a 
fini conoscitivi, anche la proposta di articolazione delle tipologie in categorie e dei programmi in 
macroaggregati; 
In caso di variazioni del quadro normativo di riferimento la Giunta aggiorna lo schema di delibera 
di bilancio di previsione in corso di approvazione, unitamente al Documento di programmazione. 

Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Consiglio approva il bilancio di previsione riguardante le 
previsioni di entrata e di spesa riguardanti almeno il triennio successivo. 
 
Il bilancio comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo 
considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi ed è redatto, secondo gli schemi 
previsti dall’allegato 9 del presente decreto, i relativi riepiloghi, i prospetti riguardanti il quadro 
generale riassuntivo e gli equilibri di bilancio, e i seguenti allegati: 

a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione; 
b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale 

vincolato; 
c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità; 
d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;  

e) l’elenco dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie; 
f) l’elenco delle spese che possono essere finanziate con il fondo di riserva per spese 

impreviste di cui all’articolo 48, comma 1, lettera b); 
g) l’elenco dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie; 
h) la nota integrativa;  
i) la relazione del collegio dei revisori dei conti che riporta il parere dell’organo di revisione sul 

bilancio34. 
 

Contestualmente all’approvazione del bilancio da parte del Consiglio, la Giunta approva la 
ripartizione delle tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati per ciascuno degli anni 
considerati nel bilancio, che costituisce il Documento Tecnico di accompagnamento.   
Al Documento Tecnico di accompagnamento sono allegati, nel rispetto dello schema indicato 
nell’allegato 12: 
a) il prospetto delle previsioni di entrata per titoli, tipologie e categorie, 
b) il prospetto delle previsioni di spesa per missioni, programmi e macroaggregati per ciascuno 
degli anni considerati nel bilancio di previsione. 

 
34 Aggiornamento previsto dal decreto ministeriale 1 dicembre 2015. 
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Contestualmente all’approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, la Giunta, o il 
Segretario generale (secondo quanto previsto dal regolamento di contabilità), approva la 
ripartizione delle categorie e dei macroaggregati in capitoli ed eventualmente in articoli, per 
ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio, che costituisce il bilancio finanziario gestionale. 
I capitoli e gli eventuali articoli sono raccordati al quarto livello del piano dei conti finanziario. 
Al bilancio gestionale è allegato il prospetto riguardante le previsioni di competenza e di cassa dei 
capitoli di entrata e di spesa della gestione sanitaria accentrata articolato, per quanto riguarda le 
entrate in titoli, tipologie, categorie e capitoli e per quanto riguarda le spese, in titoli, 
macroaggregati e capitoli. Se il bilancio gestionale della regione risulta articolato in modo da 
distinguere la gestione ordinaria dalla gestione sanitaria, tale allegato non è necessario. 

Per “contestualmente” si intende la prima seduta di giunta successiva all’approvazione del 
bilancio da parte del Consiglio. Nei casi in cui il regolamento della regione prevede 
l’approvazione del bilancio finanziario gestionale da parte del segretario, per “contestualmente” si 
intende entro i cinque giorni lavorativi successivi all’approvazione del documento tecnico di 
accompagnamento. 

Il bilancio di previsione finanziario, il relativo documento tecnico di accompagnamento e il 
bilancio gestionale sono pubblicati contestualmente nel sito internet della regione. Nel sito internet 
dell’ente sono pubblicate anche le variazioni del bilancio di previsione, le variazioni del 
documento tecnico di accompagnamento, il bilancio di previsione assestato, il documento tecnico 
di accompagnamento assestato e il bilancio gestionale assestato. Il sistema informativo dell’ente 
garantisce l’invio alla banca dati unitaria di cui all’articolo 13 della legge n. 196 del 2009, del 
bilancio di previsione finanziario, completo di allegati, unitamente alle previsioni del documento 
tecnico di accompagnamento e delle previsioni del bilancio gestionale aggregate secondo 
l’articolazione del piano dei conti di quarto livello. Tali documenti sono pubblicati anche nel sito 
internet della regione. 

 

9.3 La procedura di approvazione del bilancio di previsione degli enti locali 

Entro il 15 novembre di ogni anno la giunta approva lo schema della delibera35 del bilancio di 
previsione finanziario relativa almeno al triennio successivo, da sottoporre all’approvazione del 
Consiglio. Unitamente allo schema di delibera di approvazione del bilancio, la Giunta trasmette, a 
titolo conoscitivo, anche la proposta di articolazione delle tipologie in categorie e dei programmi 
in macroaggregati; 

In caso di variazioni del quadro normativo di riferimento la Giunta aggiorna lo schema di delibera 
di bilancio di previsione in corso di approvazione, unitamente al Documento di programmazione. 

Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Consiglio approva il bilancio di previsione riguardante le 
previsioni di entrata e di spesa riguardanti almeno il triennio successivo. 
Il bilancio comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo 
considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi ed è redatto, secondo gli schemi 
previsti dall’allegato 9 del presente decreto, i relativi riepiloghi, i prospetti riguardanti il quadro 
generale riassuntivo e gli equilibri di bilancio, e i seguenti allegati: 
 

a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione; 
b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale 

vincolato; 

 
35 Modifica prevista dal decreto ministeriale 20 maggio 2015. 
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c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità; 
d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento; 
e)  il prospetto delle spese previste per l’utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di 

organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di 
previsione;  

f) il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per 
ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione; 

g) il rendiconto di gestione e il bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio 
antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, se non integralmente pubblicati nel 
sito internet dell’ente locale;  

h) le risultanze dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni e dei soggetti 
considerate nel gruppo “amministrazione pubblica” di cui al principio applicato del bilancio 
consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni e 
integrazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce. Se 
tali documenti contabili sono integralmente pubblicati nei siti internet degli enti, ne è allegato 
l’elenco con l’indicazione dei relativi siti web istituzionali; 

i)  la deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell'approvazione del bilancio, con la quale 
i comuni verificano la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle 
attività produttive e terziarie - ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 
865, e 5 agosto 1978, n. 457, - che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di 
superficie; con la stessa deliberazione i comuni stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun 
tipo di area o di fabbricato; 

j) le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote 
d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi 
locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in 
percentuale del costo di gestione dei servizi stessi; 

k) la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista 
dalle disposizioni vigenti in materia; 

l) il prospetto di verifica dei vincoli di finanza pubblica36; 
m) la nota integrativa;  
n) la relazione del collegio dei revisori dei conti che riporta il parere dell’organo di revisione 

sul bilancio37. 
Contestualmente all’approvazione del bilancio da parte del Consiglio, la Giunta approva la 
ripartizione delle tipologie in categorie, capitoli e, eventualmente, in articoli, e dei programmi in 
macroaggregati, capitoli e, eventualmente, in articoli, per ciascuno degli esercizi considerati nel 
bilancio, che costituisce il Piano esecutivo di gestione, cui è allegato il prospetto concernente la 
ripartizione delle tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati. 
Per “contestualmente” si intende la prima seduta di giunta successiva all’approvazione del 
bilancio da parte del Consiglio. 

I capitoli e gli eventuali articoli sono raccordati al quarto livello del piano dei conti finanziario. 
 

Il bilancio di previsione finanziario e il PEG sono pubblicati contestualmente nel sito internet 
dell’ente. Nel sito internet dell’ente sono pubblicate anche le variazioni del bilancio di previsione, 
il bilancio di previsione assestato e il piano esecutivo di gestione assestato. 

Il sistema informativo dell’ente garantisce l’invio alla banca dati unitaria di cui all’articolo 13 
della legge n. 196 del 2009, del bilancio di previsione finanziario, completo di allegati, unitamente 

 
36 Modifiche previste dal decreto ministeriale 29 agosto 2018 e dal decreto ministeriali 25 luglio 2023. 
37 Aggiornamento previsto dal decreto ministeriale 1 dicembre 2015. 
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alle previsioni del documento tecnico di accompagnamento e delle previsioni del bilancio 
gestionale aggregate secondo l’articolazione del piano dei conti di quarto livello. Tali documenti 
sono pubblicati anche nel sito internet della regione. 

Per favorire l'approvazione del bilancio di previsione entro i termini previsti dalla legge, gli enti 
locali adottano il processo di bilancio definito nei seguenti paragrafi38.  

9.3.1 Il processo di bilancio degli enti locali39  
Il processo di bilancio degli enti locali diversi da quelli considerati nei paragrafi successivi (9.3.2 – 
9.3.4) è avviato entro il 15 settembre di ciascun esercizio con l’invio ai responsabili dei servizi: 

- dell’atto di indirizzo per la predisposizione delle previsioni di bilancio, elaborato in coerenza con le 
linee strategiche ed operative del DUP (anche se non ancora approvato dal Consiglio) e tenuto conto 
dello scenario economico generale e del quadro normativo di riferimento vigente, predisposto 
dall’organo esecutivo con l’assistenza del Segretario comunale e/o del Direttore Generale ove previsto; 
- dello schema del bilancio di previsione a legislazione vigente e ad amministrazione invariata (cd. 
bilancio tecnico) predisposto dal responsabile del servizio finanziario. 

Il c.d. bilancio tecnico è costituito da: 
a) i prospetti del bilancio riguardanti le previsioni delle entrate e delle spese riferiti almeno al 

triennio successivo, il prospetto degli equilibri e almeno gli allegati relativi al fondo 
pluriennale vincolato e al fondo crediti di dubbia esigibilità, per la cui definitiva elaborazione 
è richiesta la collaborazione dei responsabili dei servizi; 

b) l’elenco dei capitoli distinti per centri di responsabilità riferito ai medesimi esercizi 
considerati nel bilancio di previsione destinato ad essere successivamente inserito, con gli 
obiettivi generali di primo livello, nel piano esecutivo di gestione (PEG). Il responsabile del 
servizio finanziario valuta se articolare l’elenco dei capitoli anche per assessorati; 

c) i dati contabili della nota di aggiornamento al DUP, se risulta la necessità di integrare o 
modificare il DUP.  

Il responsabile del servizio finanziario predispone il bilancio tecnico e lo trasmette ai responsabili 
dei servizi dell’ente con la richiesta di proporre le previsioni di bilancio di rispettiva competenza ai 
sensi dell’articolo 153, comma 4, del TUEL, anche in assenza degli atti di indirizzo dell’organo 
esecutivo.  
Il bilancio tecnico e la documentazione trasmessa ai responsabili dei servizi sono inviati anche 
all’organo esecutivo, al Segretario comunale e al Direttore generale ove previsto. 
Al fine di favorire la predisposizione delle previsioni di bilancio, il responsabile del servizio 
finanziario trasmette ai responsabili dei servizi anche le necessarie informazioni di natura contabile.  
 
Se nel corso dell’elaborazione del bilancio tecnico emergono squilibri di bilancio, il responsabile 
del servizio finanziario ne dà immediatamente notizia all’organo esecutivo, al Segretario comunale 
e al Direttore generale ove previsto, con la richiesta di individuare gli interventi da inserire nella 
nota di aggiornamento al DUP e nel bilancio di previsione per compensare gli squilibri, attraverso 
maggiori entrate e/o minori spese. A tal fine il responsabile del servizio finanziario segnala i 
possibili interventi da adottare per riequilibrare il bilancio (ad esempio l’aumento di imposte e tasse, 
il potenziamento della lotta all’evasione, il miglioramento della riscossione delle entrate, la 
riduzione di spese non ricorrenti fornendone l’elenco con i relativi stanziamenti).  
In assenza di indirizzi dell’organo esecutivo, il responsabile del servizio finanziario predispone in 
ogni caso il bilancio tecnico in equilibrio, riducendo in primo luogo gli stanziamenti delle spese non 

 
38 Modifica prevista dal DM 25 luglio 2023. 
39 Paragrafo inserito dal DM 25 luglio 2023. 
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ricorrenti non impegnate e, a seguire, delle spese ricorrenti non contrattualizzate non riguardanti le 
funzioni fondamentali dell’ente.  
Gli interventi di riduzione della spesa previsti nel bilancio tecnico sono descritti nella 
documentazione inviata ai responsabili dei servizi con la richiesta di segnalare le criticità derivanti 
dai tagli e di proporre ulteriori interventi da sottoporre all’organo esecutivo. 
 
Sulla base del DUP, degli atti di indirizzo e della documentazione ricevuta, entro il 5 ottobre i 
responsabili dei servizi predispongono e comunicano al responsabile del servizio finanziario le 
previsioni di entrata e di spesa di competenza inviando proposte di integrazione e modifica del 
bilancio tecnico, unitamente alle indicazioni per la predisposizione dell’eventuale nota di 
aggiornamento al DUP (dati statistici, dati relativi alla modalità di gestione dei servizi – scadenze 
affidamenti, proroghe,  nuovi appalti e/o convenzioni da stipulare e/o esternalizzazioni da effettuare 
– dati inerenti il personale e qualsiasi altro dato utile a rappresentare le caratteristiche dell’ente ed 
aggiornare eventualmente gli indirizzi programmatici).  
Su richiesta del responsabile del servizio finanziario che ha rilevato squilibri di bilancio, ciascun 
responsabile dei diversi servizi individua altresì la spesa di propria competenza che può essere 
ridotta e i responsabili delle entrate propongono gli interventi necessari ad incrementare le entrate e 
la capacità di riscossione dell’ente. 
Si sottolinea il ruolo dei dirigenti o responsabili dei servizi anche per l’elaborazione delle previsioni 
autorizzatorie di cassa, al fine di evitare che nell'adozione dei provvedimenti che comportano 
impegni di spesa vengano causati ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi nonché la 
maturazione di interessi moratori.  Un’adeguata previsione di cassa richiede l’impegno di tutti i 
responsabili dei servizi per la determinazione degli effettivi flussi di entrata e di uscita necessari a 
garantire l’attuazione delle linee programmatiche.  
L’assenza di risposta dei responsabili entro il termine del 5 ottobre è da intendersi come 
condivisione delle previsioni del bilancio tecnico e delle correlate responsabilità. 
 
Entro il 20 ottobre, tenuto conto degli atti di indirizzo dell’organo esecutivo, il responsabile del 
servizio finanziario verifica le previsioni di entrata e di spesa avanzate dai vari servizi nel rispetto 
dell’articolo 153, comma 4, del TUEL e le iscrive nel bilancio, determina il risultato di 
amministrazione presunto, predispone la versione finale del bilancio di previsione e degli allegati e 
trasmette all’organo esecutivo la documentazione necessaria per la delibera di approvazione del 
bilancio di previsione (escluso il parere dell’organo di revisione). 
Se nel corso di tali attività il responsabile del servizio finanziario riscontra che le previsioni non 
garantiscono il rispetto dell’equilibrio generale e/o degli equilibri parziali, ne dà tempestivamente 
notizia all’organo esecutivo, al Segretario comunale e al Direttore generale ove previsto, al fine di 
ottenere le indicazioni necessarie per elaborare il bilancio di previsione nel rispetto degli equilibri 
finanziari. 
In assenza di indicazioni sulle previsioni da mantenere, da eliminare o da integrare, il responsabile 
del servizio finanziario elabora comunque una proposta di bilancio di previsione nel rispetto 
dell’equilibrio generale di bilancio e degli equilibri parziali, illustrando e motivando le proposte 
formulate.  
 
L’organo esecutivo esamina la documentazione trasmessa dal responsabile del servizio finanziario 
con l’assistenza del Segretario comunale e/o del Direttore Generale ove previsto e, in attuazione 
dell’articolo 174 del TUEL, predispone lo schema di bilancio di previsione e lo presenta all'organo 
consiliare unitamente ai relativi allegati entro il 15 novembre di ogni anno.  
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In tempo utile per consentire l’aggiornamento e l’approvazione dello schema di bilancio entro tale 
termine, l’organo esecutivo può chiedere al Responsabile del servizio finanziario di effettuare 
ulteriori modifiche e integrazioni, in ordine alle quali è richiesta la condivisione dei dirigenti 
competenti, applicando la regola del silenzio – assenso al fine del rispetto della tempistica prevista. 
Il responsabile del servizio finanziario trasmette immediatamente il progetto di bilancio deliberato 
dall’organo esecutivo all’organo di revisione per il parere previsto dall’art. 239, comma 1, lettera b) 
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.  L’organo di revisione rende il proprio parere non 
oltre i 15 giorni successivi, salvo diversa disposizione regolamentare. 
 
Salvo diversa disposizione regolamentare, il Segretario comunale provvede tempestivamente alla 
trasmissione al Consiglio della relazione dell’Organo di revisione, che riporta il parere sullo schema 
del bilancio di previsione.  
Il processo di bilancio di competenza del Consiglio è articolato in due momenti successivi: 
a) il primo, dedicato all’esame dello schema di bilancio predisposto dalla Giunta e della relazione 
dell'Organo di revisione,  
b) il secondo, dedicato all’approvazione del bilancio. 
 
  
Entro i termini previsti dal regolamento di contabilità, i componenti dell’organo consiliare e 
l’organo esecutivo possono presentare emendamenti allo schema di bilancio, anche sulla base delle 
indicazioni presenti nella Relazione che riporta il parere dell’organo di revisione sul bilancio. Le 
proposte di emendamento devono riportare il parere del dirigente competente per materia, del 
responsabile del servizio finanziario e dell’Organo di revisione.  
L’eventuale emendamento presentato dall’organo esecutivo per recepire le indicazioni della 
Relazione dell’organo di revisione sul bilancio segue il procedimento previsto per gli emendamenti 
allo schema di bilancio. 
In assenza di disciplina, i componenti dell’organo consiliare e l’organo esecutivo possono 
presentare gli emendamenti allo schema di bilancio entro i tre giorni lavorativi precedenti la 
discussione in Consiglio.  
In ogni caso, a seguito di variazioni del quadro normativo, nel corso del procedimento di 
approvazione di tali documenti, l’organo esecutivo presenta al Consiglio emendamenti allo schema 
di bilancio e alla nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione. 

Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Consiglio approva il bilancio di previsione riguardante le 
previsioni di entrata e di spesa con riferimento almeno al triennio successivo e l’eventuale nota di 
aggiornamento al Documento unico di programmazione.  
 
 
9.3.2 Il processo di bilancio degli enti locali articolati in circoscrizioni o municipi40 
Dai regolamenti di contabilità degli enti locali articolati in circoscrizioni risulta che le modalità di 
partecipazione delle circoscrizioni o dei municipi al processo di elaborazione e approvazione del 
bilancio di previsione, sono disciplinate prevedendo: 

a) forme eventuali di concorso alla formazione del bilancio di previsione, ad esempio 
attraverso segnalazioni del proprio fabbisogno finanziario, proposte delle risorse da 
assegnare, l’indicazione delle spese vincolate di competenza, ecc. 

b) un parere obbligatorio, non vincolante, sullo schema di bilancio approvato dall’organo 
esecutivo. 

 
40 Paragrafo inserito dal DM 25 luglio 2023. 
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Le varie forme di concorso alla formazione del bilancio di previsione e il parere obbligatorio sono 
inseriti nelle fasi del processo di bilancio di cui al paragrafo 9.3.1 senza determinare ritardi 
nell’approvazione del bilancio. Ad esempio, le proposte delle circoscrizioni sono richieste e 
trasmesse secondo le tempistiche previste per i responsabili degli uffici, e il parere obbligatorio 
delle circoscrizioni, costituendo un atto istruttorio non provvedimentale, è richiesto contestualmente 
al parere dell’organo di revisione. 

 

9.3.3  Il processo di bilancio degli enti locali di piccole dimensioni41 
Al fine di individuare il processo di bilancio da adottare, sono considerati di piccole dimensioni gli 
enti locali la cui struttura organizzativa non presenta un’articolazione tale da consentire 
l’applicazione dell’articolo 153, comma 4, del TUEL, ove prevede che le previsioni di entrata e di 
spesa da iscriversi nel bilancio di previsione sono avanzate dai vari servizi.  
In particolare, negli enti locali che all’avvio del processo di predisposizione del bilancio hanno  
meno di 50 dipendenti o la cui articolazione organizzativa non prevede distinte figure di 
responsabilità per l’ufficio personale, l’ufficio tecnico e l’ufficio entrate, lo schema di bilancio è 
predisposto dall’organo esecutivo con la collaborazione del segretario comunale e del responsabile 
del servizio finanziario. 
A tal fine, entro il 30 settembre di ogni anno il responsabile del servizio finanziario o chi ne fa le 
veci predispone e trasmette all’organo esecutivo e al segretario comunale lo schema del bilancio di 
previsione a legislazione vigente e ad amministrazione invariata (cd. bilancio tecnico) e la 
documentazione di natura contabile necessaria per l’elaborazione delle previsioni di bilancio.  
Entro il 15 ottobre, sulla base della documentazione trasmessa, l’organo esecutivo, con la 
collaborazione del responsabile del servizio finanziario o chi ne fa le veci e, se possibile,  degli 
uffici del comune, definisce le previsioni di entrata e di spesa del bilancio di previsione. 

Entro il 20 ottobre il responsabile del servizio finanziario o chi ne fa le veci verifica le previsioni di 
bilancio ai sensi dell’articolo 153, comma 4, del TUEL e le iscrive nel bilancio, determina il 
risultato di amministrazione presunto, predispone la versione finale del bilancio di previsione e 
degli allegati e trasmette all’organo esecutivo la documentazione necessaria per la delibera di 
approvazione del bilancio di previsione (escluso il parere dell’Organo di revisione). 
In attuazione dell’articolo 174 del TUEL l’organo esecutivo predispone lo schema di bilancio di 
previsione e lo presenta all'organo consiliare unitamente agli allegati entro il 15 novembre di ogni 
anno. Il processo di approvazione del bilancio prosegue secondo le modalità indicate nel paragrafo 
9.3.1. 
 

 

9.3.4 Il processo di bilancio degli Enti locali che hanno attribuito la gestione del proprio 
bilancio alle Unioni di comuni42 
Per gli enti locali che hanno attribuito la gestione del servizio finanziario, compresa la 
predisposizione dei documenti contabili, ad una Unione di comuni, è l’Unione che cura i rapporti 
con gli enti locali aderenti assicurando l’approvazione del bilancio finanziario nei termini di legge. 

 
41 Paragrafo inserito dal DM 25 luglio 2023. 
42 Paragrafo inserito dal DM 25 luglio 2023. 
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A tal fine, il responsabile del servizio finanziario dell’Unione predispone, entro il 30 settembre di 
ogni anno, uno schema di bilancio di previsione a legislazione vigente e ad amministrazione 
invariata (cd. bilancio tecnico) sulla base degli indirizzi strategici e operativi ricevuti dall’organo 
esecutivo dell’ente locale aderente. 
L’organo esecutivo, ricevuta la documentazione, nei successivi quindici giorni, di concerto con il 
responsabile del servizio finanziario dell’Unione o chi ne fa le veci determina in via definitiva le 
previsioni di entrata e di spesa. 
Il responsabile del servizio finanziario dell’Unione o chi ne fa le veci, nel rispetto delle prescrizioni 
dell’art. 153, comma 4, predispone la nota di aggiornamento al Documento Unico di 
Programmazione e la versione finale del bilancio di previsione e degli allegati, unitamente alle 
relative proposte di deliberazione, che trasmette entro il 20 ottobre all’organo esecutivo dell’ente 
locale per la successiva adozione. 
In attuazione dell’articolo 174 del TUEL l’organo esecutivo predispone lo schema di bilancio di 
previsione da presentare all'organo consiliare unitamente agli allegati entro il 15 novembre di ogni 
anno. 
 Il responsabile del servizio finanziario dell’Unione o chi ne fa le veci trasmette tempestivamente le 
predette deliberazioni all’organo di revisione per l’ottenimento dei relativi pareri, unitamente ai 
relativi allegati.  
Il processo di approvazione del bilancio prosegue secondo le modalità indicate nel paragrafo 9.3.1. 
 

 

9.3.5 Il processo di bilancio delle Province e delle Città metropolitane43 
Le disposizioni del paragrafo 9.3.1 si applicano, in quanto compatibili, anche alle Province e alle 
Città metropolitane, tenuto conto della specificità del ruolo svolto dai rispettivi organi nel processo 
di predisposizione e approvazione del bilancio di previsione.  
In particolare, le Province provvedono all’approvazione del bilancio di previsione, predisposto 
seguendo le fasi descritte nel par. 9.3.1, rispettando le tempistiche di seguito indicate. 
In attuazione dell’articolo 174 del TUEL il Presidente della Provincia predispone lo schema di 
bilancio di previsione da presentare all'organo consiliare unitamente ai relativi allegati entro il 15 
novembre di ogni anno.  
Lo schema di bilancio di previsione è tramesso all’organo di revisione per il parere previsto dall’art. 
239, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, secondo le modalità previste 
nel paragrafo 9.3.1.  
Entro il 10 dicembre il Consiglio adotta lo schema di bilancio, su proposta del Presidente della 
Provincia, e lo sottopone all'Assemblea dei Sindaci che rende il proprio parere entro il 20 dicembre; 
Il Consiglio approva in via definitiva il bilancio di previsione entro il 31 dicembre.  
 
Le Città metropolitane provvedono all’approvazione del bilancio di previsione, predisposto 
seguendo le fasi descritte nel par. 9.3.1, rispettando le tempistiche di seguito indicate. 
In attuazione dell’articolo 174 del TUEL il sindaco metropolitano predispone lo schema di bilancio 
di previsione da presentare all'organo consiliare unitamente ai relativi allegati entro il 15 novembre 
di ogni anno.  
Lo schema di bilancio di previsione è tramesso all’Organo di revisione per il parere previsto 
dall’art. 239, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, secondo le modalità 
previste nel paragrafo 9.3.1. 

 
43 Paragrafo inserito dal DM 25 luglio 2023. 
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Entro il 10 dicembre il Consiglio adotta lo schema di bilancio, su proposta del sindaco 
metropolitano, e lo sottopone alla Conferenza metropolitana che rende il proprio parere entro il 20 
dicembre; 
Il Consiglio approva in via definitiva il bilancio di previsione entro il 31 dicembre.  
 
 

9.3.6 Il processo di bilancio in caso di rinvio dei termini di approvazione del bilancio44 
Il rinvio dei termini di approvazione del bilancio disposto con decreto ministeriale ai sensi dell'art.  
151,  comma  1,  del TUEL, anche se determinato da motivazioni di natura generale, è adottato 
dagli enti locali effettivamente impossibilitati ad approvare il bilancio nei termini, per le 
motivazioni addotte nei decreti ministeriali. 
Pertanto, per gli enti locali non interessati alle motivazioni addotte nei decreti ministeriali, 
l’autorizzazione all’esercizio provvisorio non comporta la sospensione del termine di approvazione 
del bilancio di previsione descritto nei paragrafi precedenti, e il processo di bilancio prosegue al 
fine di garantirne la conclusione entro il 31 dicembre. 
Anche in caso di autorizzazione legislativa all’esercizio provvisorio, gli enti locali valutano 
l’effettiva necessità di rinviare l’approvazione del bilancio di previsione. 
Per gli enti che decidono di avvalersi dell’autorizzazione dell’esercizio provvisorio sono 
riprogrammate le fasi del processo di predisposizione e approvazione del bilancio, se ancora non 
svolte alla data del provvedimento o della legge che ha disposto il rinvio del termine di 
approvazione del bilancio:  
- i responsabili degli uffici propongono al responsabile del servizio finanziario le modifiche alle 
previsioni del bilancio tecnico entro 85 giorni prima del termine previsto per l’approvazione del 
bilancio di previsione; 
-il responsabile del servizio finanziario predispone lo schema di bilancio completo degli allegati e lo 
trasmette all’organo esecutivo entro 60 giorni prima del termine previsto per l’approvazione del 
bilancio di previsione; 
- l’organo esecutivo predispone lo schema di bilancio di previsione e lo presenta all'organo 
consiliare unitamente agli allegati entro 45 giorni prima del termine previsto per l’approvazione del 
bilancio di previsione. 
Nel caso di brevi differimenti, non coerenti con le tempistiche previste nel presente paragrafo, 
l’organo esecutivo individua le scadenze del processo di bilancio sulla base della durata 
dell’esercizio provvisorio autorizzato.  
 

9.4. La struttura del bilancio di previsione finanziario 

Il bilancio di previsione espone separatamente l'andamento delle entrate e delle spese riferite ad un 
orizzonte temporale di almeno un triennio, definito in base alla legislazione statale e regionale 
vigente e al documento di programmazione dell’ente, ed è elaborato in termini di competenza 
finanziaria e di cassa con riferimento al primo esercizio e in termini di competenza finanziaria per 
gli esercizi successivi. 

Le entrate del bilancio di previsione sono classificate in titoli e tipologie, secondo le modalità 
individuate dal glossario del piano dei conti per le voci corrispondenti. 

 
44 Paragrafo inserito dal DM 25 luglio 2023. 
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Le spese del bilancio di previsione sono classificate in missioni e programmi secondo le modalità 
individuate dal glossario delle missioni e dei programmi. 

I titoli e le tipologie, le missioni e i programmi che presentano importi pari a 0 possono non essere 
indicati nel bilancio45. 

I programmi di spesa sono articolati nei seguenti titoli di spesa che, se presentano importo pari a 0, 
possono non essere indicati nel bilancio: 

TITOLO 1 SPESE CORRENTI 

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 

TITOLO 3 SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE 

TITOLO 4 RIMBORSO DI PRESTITI. 
 

Solo per la missione 60 “Anticipazioni finanziarie” e per la missione 99 “Servizi per conto terzi”, 
possono essere previsti anche i seguenti titoli: 

TITOLO 5 CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE 

TITOLO 7 SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO. 
 

Per ciascuna unità di voto, costituita dalla tipologia di entrata e dal programma di spesa, il bilancio 
di previsione indica: 

a) l’ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell’esercizio precedente a 
quello del triennio cui il bilancio si riferisce; 

b) l’importo definitivo delle previsioni di competenza e di cassa dell’anno precedente il triennio 
cui si riferisce il bilancio, risultanti alla data di elaborazione del bilancio di previsione. Nel 
bilancio di previsione riguardante il triennio 2014-2016, gli enti locali non indicano le 
previsioni definitive di cassa del 2013;  

c) l’ammontare delle entrate che si prevede di accertare o delle spese di cui autorizza l’impegno 
in ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce; 

d) l’ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere e delle spese di cui si autorizza il 
pagamento nel primo esercizio del triennio, senza distinzioni tra riscossioni e pagamenti in 
conto competenza e in conto residui. 

 

Ciascun programma di spesa, distintamente per i titoli in cui è articolato, indica: 
 la quota dello stanziamento che corrisponde ad impegni assunti negli esercizi precedenti alla 

data di elaborazione del bilancio (la voce “di cui già impegnato”); 
 la quota di stanziamento relativa al fondo pluriennale vincolato, che corrisponde alla somma 

delle spese che si prevede di impegnare nell’esercizio con imputazione agli esercizi 
successivi o delle spese che sono già state impegnate negli esercizi precedenti con 
imputazione agli esercizi successivi, la cui copertura è costituita da entrate che si prevede di 
accertare nel corso dell’esercizio e dal fondo pluriennale vincolato iscritto tra le entrate.  
 

 
45 Modifica prevista dal decreto ministeriale 4 agosto 2016 
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Le previsioni di competenza finanziaria sono elaborate in coerenza con il principio generale n. 16, 
e rappresentano le entrate e le spese che si prevede saranno esigibili in ciascuno degli esercizi 
considerati, anche se la relativa obbligazione è sorta in esercizi precedenti.  
L’esigibilità di ciascuna obbligazione è individuata nel rispetto del principio applicato della 
contabilità finanziaria, di cui all’allegato n. 4.2 al presente decreto. 
La previsione delle entrate rappresenta quanto l’amministrazione ritiene di poter ragionevolmente 
accertare in ciascun esercizio contemplato nel bilancio, anche nel rispetto dei principi contabili 
generali dell’attendibilità e della congruità, e rappresenta contabilmente il programma che 
l’organo di vertice assegna all’organo esecutivo per il reperimento delle risorse finanziarie 
necessarie al finanziamento delle spese di funzionamento e di investimento.  

Anche le previsioni di spesa sono predisposte nel rispetto dei principi contabili generali della 
veridicità e della coerenza, tenendo conto dei riflessi finanziari delle decisioni descritte nel 
documento di programmazione, comprese quelle in corso di realizzazione rappresentate dagli 
impegni già assunti a seguito di obbligazioni giuridicamente perfezionate, esigibili negli esercizi 
considerati.  

Gli stanziamenti di spesa di competenza sono quantificati nella misura necessaria per lo 
svolgimento delle attività o interventi che sulla base della legislazione vigente daranno luogo, ad 
obbligazioni esigibili negli esercizi considerati nel bilancio di previsione e sono determinati 
esclusivamente in relazione alle esigenze funzionali ed agli obiettivi concretamente perseguibili 
nel periodo cui si riferisce il bilancio di previsione finanziario, restando esclusa ogni 
quantificazione basata sul criterio della spesa storica incrementale. 

 
Particolare attenzione deve essere dedicata alle fonti di finanziamento, come i mutui passivi, che 
per loro natura incidono sugli equilibri dei bilanci futuri, in termini di spese per interessi passivi e 
rimborsi di capitale.  
 
Se tutte le entrate e le spese esigibili fossero effettivamente riscosse e pagate nell’esercizio, le 
previsioni di cassa del bilancio annuale dovrebbero corrispondere alle previsioni di competenza e 
non si dovrebbero formare residui attivi e passivi.  
Considerato che le obbligazioni scadute possono non essere riscosse e pagate, a causa di ritardi 
nell’esecuzione di quanto dovuto, gli stanziamenti di competenza possono essere diversi dagli 
stanziamenti  di cassa. Gli stanziamenti di cassa comprendono le previsioni di riscossioni e 
pagamenti in c/residui e sono elaborate in considerazione dei presumibili ritardi nella riscossione e 
nei pagamenti delle obbligazioni già esigibili.  
Al riguardo si ricorda che, a seguito del riaccertamento straordinario dei residui effettuato in 
attuazione dell’articolo 3, comma 7, del presente decreto, i residui sono costituiti solo da 
obbligazioni giuridiche esigibili. 
L’adozione del principio della competenza potenziata, che richiede l’imputazione delle 
obbligazioni giuridiche all’esercizio in cui le stesse sono esigibili, non consente la formazione di 
residui derivanti “da accantonamenti contabili” di risorse in assenza di obbligazioni giuridiche 
perfezionate. Nel rispetto del principio della competenza potenziata, l’accantonamento contabile 
di risorse è effettuato iscrivendo in bilancio stanziamenti di spesa che non è possibile impegnare e 
pagare (che pertanto non danno luogo a residui passivi). Le conseguenti economie di spesa danno 
luogo alla quota “accantonata” del risultato di amministrazione, utilizzabile a seguito del 
verificarsi degli eventi che hanno determinato la costituzione dell’accantonamento. 

 
Con riferimento a ciascun esercizio considerato nel bilancio, prima degli stanziamenti riguardanti 
le entrate, sono iscritte le voci relative al fondo pluriennale vincolato. 
L’importo complessivo dei fondi pluriennali iscritti tra le entrate di ciascun esercizio considerato 
nel bilancio corrisponde all’importo degli stanziamenti di spesa complessivi dell’esercizio 
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precedente riguardanti il fondo pluriennale. Solo con riferimento al primo esercizio l’importo 
complessivo del fondo pluriennale iscritto tra le entrate può risultare inferiore all’importo dei 
fondi pluriennali di spesa dell’esercizio precedente, nel caso in cui sia possibile stimare o far 
riferimento, sulla base di dati di preconsuntivo all’importo, riferito al 31 dicembre dell’anno 
precedente al periodo di riferimento del bilancio di previsione, degli impegni imputati agli esercizi 
precedenti finanziati dal fondo pluriennale vincolato. 
Nel bilancio di previsione 2014-2016, con riferimento all’esercizio 2014, l’importo complessivo 
del fondo pluriennale iscritto in entrata è pari a 0 se il bilancio di previsione è approvato prima del 
riaccertamento straordinario dei residui previsto dall’articolo 3, comma 7, del presente decreto. Se 
il bilancio di previsione è approvato successivamente al riaccertamento straordinario dei residui 
l’importo complessivo del fondo pluriennale iscritto in entrata è pari alla differenza, se positiva, 
tra i residui passivi al 31 dicembre 2013 cancellati e reimputati agli esercizi successivi e i residui 
attivi al 31 dicembre 2013 cancellati e reimputati agli esercizi successivi. 

Dopo le voci relative al fondo pluriennale vincolato, prima degli stanziamenti riguardanti le 
entrate, nel primo esercizio considerato nel bilancio è iscritto l’importo relativo all’eventuale 
utilizzo dell’avanzo di amministrazione, con indicazione della quota utilizzata prima 
dell’approvazione del rendiconto.  Tale importo corrisponde a quello indicato nell’allegato 
riguardante il risultato di amministrazione presunto.  Le modalità di utilizzo del risultato di 
amministrazione vincolato sono indicate dal principio applicato della contabilità finanziaria 9.2. 

Nel caso in cui in cui il risultato di amministrazione non sia sufficiente a comprendere le quote 
vincolate e accantonate, l’ente è in disavanzo di amministrazione. Tale disavanzo è iscritto come 
posta a se stante nel primo esercizio del bilancio di previsione. 

 

9.5 La funzione autorizzatoria del bilancio di previsione finanziario  

Gli stanziamenti di spesa del bilancio di previsione finanziario riguardanti gli esercizi finanziari 
cui il bilancio si riferisce hanno natura autorizzatoria, costituendo limite agli impegni ed ai 
pagamenti, con l’esclusione delle previsioni riguardanti i rimborsi delle anticipazioni di tesoreria e 
le partite di giro/servizi per conto di terzi i cui stanziamenti non comportano limiti alla gestione. 
 
Hanno natura autorizzatoria anche gli stanziamenti di entrata riguardanti le accensione di prestiti. 

A seguito di eventi intervenuti successivamente all’approvazione del bilancio la giunta, nelle more 
della necessaria variazione di bilancio, può limitare la natura autorizzatoria degli stanziamenti di 
tutti gli esercizi considerati del bilancio, al solo fine di garantire gli equilibri di bilancio. Con 
riferimento a tali stanziamenti non possono essere assunte obbligazioni giuridiche.   
Ad esempio, in caso di eventi imprevisti, quale il venir meno o la riduzione dei dividendi o il 
taglio di trasferimenti a favore dell’ente, che fanno prevedere un disavanzo della  gestione 
finanziaria, in attesa delle variazioni di bilancio e delle misure necessarie a ripristinare il pareggio, 
la giunta può limitare la natura autorizzatoria degli stanziamenti degli esercizi per i quali si 
prevede lo squilibrio, non ancora impegnati, al fine di evitare l’assunzione di obbligazioni 
giuridicamente perfezionate che potrebbero irrigidire la gestione ed impedire l’adozione di 
interventi strutturali di riequilibrio da parte del Consiglio. 

Per effetto della natura autorizzatoria attribuita alle previsioni di tutti gli esercizi considerati nel 
bilancio: 
- possono essere assunte obbligazioni concernenti spese correnti, imputabili anche agli esercizi 
considerati nel bilancio di previsione successivi al primo, riguardanti contratti o convenzioni 
pluriennali o  necessarie per garantire la continuità dei servizi connessi con le funzioni 
fondamentali, nel rispetto di quanto previsto nei documenti di programmazione e fatta salva la 
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costante verifica del mantenimento degli equilibri di bilancio, anche con riferimento agli esercizi 
successivi al primo; 
- possono essere assunte obbligazioni concernenti spese di investimento imputabili anche agli 
esercizi considerati nel bilancio di previsione successivi al primo, a condizione di aver predisposto 
la copertura finanziaria per l’effettuazione della complessiva spesa dell’investimento dal momento 
in cui sorge l’obbligazione, anche se la forma di copertura è stata già indicata nell’elenco annuale 
del piano delle opere pubbliche di cui all’articolo 21 del decreto legislativo n. 50 del 201646. La 
copertura finanziaria delle spese di investimento è costituita da risorse accertate esigibili 
nell’esercizio in corso di gestione o la cui esigibilità è nella piena discrezionalità dell’ente o di 
altra pubblica amministrazione, dall’utilizzo dell’avanzo di amministrazione o, fino all’esercizio 
2015, di una legge di autorizzazione all’indebitamento: 
- in caso di esercizio provvisorio la gestione è effettuata sulla base delle autorizzazioni del 
secondo esercizio dell’ultimo bilancio di previsione approvato; 
- tutti gli esercizi considerati nel bilancio di previsione possono essere oggetto di provvedimenti di 
variazione di bilancio nel corso dell’esercizio, secondo le stesse modalità previste per il primo 
esercizio. In particolare, le variazioni riguardanti gli accantonamenti al fondo pluriennale 
vincolato devono essere effettuate  anche con riferimento agli stanziamenti relativi agli esercizi 
successivi al fine di garantire sempre l’equivalenza tra l’importo complessivo degli stanziamenti 
di spesa riguardanti il fondo pluriennale vincolato  e la somma delle due voci riguardanti il fondo 
pluriennale vincolato iscritte in entrata per ciascun esercizio considerato nel bilancio. Il fondo 
pluriennale vincolato di entrata del primo esercizio che corrisponde all’importo definitivo del 
fondo pluriennale vincolato di spesa risultante dal consuntivo (o dal preconsuntivo nelle more del 
consuntivo). 

 
9.6 Il Quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria  
Il quadro generale riassuntivo reca l’esposizione delle previsioni complessive del bilancio in 

termini di competenza e di cassa classificate per titoli, ed è costituito da un prospetto a sezioni 
divise nel quale sono indicate: 

a) per le entrate gli importi di ciascun titolo, il totale delle entrate finali (costituito dalla somma 
dei primi 5 titoli), il totale delle entrate (costituito dalla somma di tutti i titoli delle 
entrate) e il totale complessivo delle entrate (il totale complessivo delle entrate di cassa è 
costituito dalla somma del totale delle entrate con il fondo di cassa, il totale complessivo 
delle entrate di competenza è costituito dalla somma del totale delle entrate con il fondo 
pluriennale vincolato e l’utilizzo del risultato di amministrazione); 

b) per le spese gli importi di ciascun titolo di spesa, il totale delle spese finali (costituito dalla 
somma dei primi tre titoli delle spese), il totale delle spese (costituito dalla somma di tutti 
i titoli delle spese e il totale complessivo delle spese (il totale complessivo di cassa è 
sempre uguale al totale delle spese, mentre il totale complessivo di competenza è 
costituito dalla somma del totale di spesa con l’eventuale disavanzo di amministrazione 
riportato in bilancio per la copertura). 

Il quadro generale riassuntivo del bilancio fornisce una visione sintetica e globale dell’intera 
gestione dell’ente, relativa alle operazioni di competenza finanziaria dell’esercizio.  
Tutte le voci del prospetto devono essere valorizzate, anche se di importo pari a 0. 
 

 
9.7 La tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto  

 
46 Modifica prevista dal Decreto ministeriale 29 agosto 2018. 
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La tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto è un allegato al bilancio di 
previsione che evidenzia le risultanze presuntive della gestione dell’esercizio precedente a quello 
cui si riferisce il bilancio di previsione, e consente l’elaborazione di previsioni coerenti con tali 
risultati. In particolare, la tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto consente 
di verificare l’esistenza di un eventuale disavanzo e di provvedere alla relativa copertura. 

La prima parte del prospetto consente di determinare l’importo del risultato di amministrazione 
per approssimazioni successive, attraverso: 

a) l’indicazione del risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio precedente a quello cui 
si riferisce il bilancio, che costituisce un dato certo, determinato dall’ultimo consuntivo 
approvato; 

b)  il calcolo del risultato di amministrazione dell’esercizio precedente a quello cui si riferisce 
il bilancio alla data in cui si predispone lo schema di bilancio, determinato sulla base delle 
registrazioni contabili alla data di elaborazione dello schema di bilancio; 

c) la stima degli impegni e degli accertamenti che si prevede di registrare nel resto 
dell’esercizio in corso, e delle variazioni dei residui attivi e passivi che si prevede di 
effettuare in sede di riaccertamento. Sulla base di tali dati  e dell’importo del fondo 
pluriennale vincolato di spesa definitivamente stanziato in spesa dell’esercizio precedente 
(se il bilancio di previsione è predisposto nel corso dell’esercizio cui si riferisce, si fa 
riferimento all’importo del fondo pluriennale cui corrispondono impegni imputati agli 
esercizi successivi, determinato sulla base del preconsuntivo), si determina il risultato di 
amministrazione presunto dell’esercizio precedente a quello cui si riferisce il bilancio di 
previsione. 

Se il bilancio di previsione è approvato successivamente alla data del 31 dicembre dell’esercizio 
precedente, la parte di cui alla lettera c) è compilata solo per la voce relativa al fondo pluriennale 
vincolato formatosi nell’esercizio precedente a quello cui si riferisce il bilancio di previsione 

La seconda parte del prospetto rappresenta la composizione del risultato di amministrazione 
presunto al 31 dicembre dell’esercizio precedente a quello cui si riferisce il bilancio di previsione, 
costituita: 

1) della quota vincolata del risultato di amministrazione del periodo precedente, precisando a 
quali vincoli si fa riferimento, secondo la classificazione prevista dal principio applicato 9.2. 
L’elenco analitico dei vincoli è riportato nella nota integrativa, distinguendo i vincoli derivanti 
dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli 
formalmente attribuiti dall’ente. La quota vincolata del risultato di amministrazione 
presunto è analiticamente rappresentata dall’allegato a/247; 

2) dalla quota del risultato di amministrazione accantonata. Gli accantonamenti dell’avanzo sono 
il fondo crediti di dubbia esigibilità, l’accantonamento per i residui perenti (solo per le regioni) 
e altri eventuali accantonamenti per passività potenziali. La quota accantonata del risultato 
di amministrazione presunto è analiticamente rappresentata dall’allegato a/148; 

3) dalla quota del risultato di amministrazione destinata agli investimenti. I fondi destinati a 
investimento sono costituiti dalle entrate in c/capitale senza vincoli di specifica destinazione 
che ancora non hanno finanziato spese di investimento, utilizzabili solo a seguito 
dell’approvazione del rendiconto. La quota destinata agli investimenti del risultato di 
amministrazione presunto è analiticamente rappresentata dall’allegato a/349; 

 
47 Modifica prevista dal DM 1 agosto 2019 
48 Modifica prevista dal DM 1 agosto 2019 
49 Modifica prevista dal DM 1 agosto 2019 
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4) l’eventuale quota libera dell’avanzo di amministrazione presunto utilizzabile solo a seguito 
dell’approvazione del rendiconto, quando ne sia dimostrata la sua effettiva consistenza e, 
quindi, nella misura in cui l’avanzo risulti effettivamente realizzato. Nel caso in cui l’importo 
della quota libera risulti negativo, si è in presenza di un disavanzo di amministrazione, da 
recuperare secondo le modalità previste nel principio n. 9.2 della contabilità finanziaria. 

 

La terza parte del prospetto indica l’importo della quota vincolata del risultato presunto di 
amministrazione applicata al primo esercizio del bilancio di previsione finanziario. Al riguardo 
si rinvia al principio applicato 9.2 riguardante il risultato di amministrazione. L’elenco analitico 
dei vincoli utilizzati e degli accantonamenti impiegati è illustrato50 nella nota integrativa, 
distinguendo gli utilizzi dei vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai 
trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall’ente.51 

 

9.7.1 Allegato a/1 - Elenco analitico delle risorse accantonate rappresentate nel prospetto 
del risultato di amministrazione presunto52. 
 
L’allegato a/1 elenca le risorse presunte accantonate nel risultato di amministrazione presunto 
e deve essere redatto obbligatoriamente nel caso in cui il bilancio di previsione sia approvato 
nel corso del primo esercizio considerato nel bilancio stesso e preveda l’utilizzo delle quote 
accantonate del risultato di amministrazione presunto, nel rispetto di quanto previsto 
dall’articolo 42, comma 9, del presente decreto e dell’articolo 187, commi 3 e 3 quinquies, del 
TUEL. 
 Il prospetto consente di determinare le risorse presunte accantonate nel risultato di 
amministrazione riferite al 31 dicembre dell’esercizio precedente N-1 a quello cui si riferisce il 
bilancio di previsione N e partendo dall’ultimo dato certo al 1° gennaio dell’esercizio N-1, 
corrispondente al dato del consuntivo dell’esercizio N-2, rappresenta il totale degli 
accantonamenti come somma delle singole quote accantonate così come specificate nel 
prospetto del risultato di amministrazione. 
La prima e la seconda colonna dell’allegato riportano, per ogni quota accantonata, l’elenco dei 
capitoli di spesa e la relativa descrizione. 
Gli enti locali che ai sensi dell’articolo 169, comma 3, del TUEL non adottano il PEG indicano 
solo l’oggetto della spesa (e non il capitolo con la relativa descrizione). Per i fondi accantonati 
negli esercizi precedenti che non sono stati stanziati nella spesa del bilancio dell’esercizio cui il 
rendiconto si riferisce, è indicato “per memoria” il capitolo dell’esercizio in cui il fondo è stato 
iscritto in bilancio, con la relativa descrizione e l’esercizio di riferimento; 
La terza colonna (a) indica il totale delle risorse accantonate al 1 Gennaio dell’esercizio 
precedente N-1 a quello cui si riferisce il bilancio di previsione N. 
La quarta colonna (b) riporta le risorse accantonate utilizzate nel bilancio attraverso 
l’applicazione delle corrispondenti quote che devono essere indicate con il segno meno (-) in 
quanto riducono il totale delle risorse accantonate risultanti al primo gennaio dell’esercizio N-1 
indicate nella colonna (a). 
La quinta colonna (c) riporta le risorse accantonate stanziate nel bilancio dell’esercizio N-1, che 
determinano un incremento delle risorse accantonate. Lo stanziamento definitivo di bilancio è 

 
50 Modifica prevista dal DM 1 agosto 2019 
51 Modifica prevista dal DM 20 maggio 2015 e dal DM 1 agosto 2019. 
52 Paragrafo inserito dal DM 1 agosto 2019. 
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costituito sia dall’accantonamento di nuovi fondi finanziati dalle entrate dell’esercizio, sia dal 
“riaccantonamento” dei fondi provenienti dagli esercizi precedenti, applicati in entrata del 
bilancio come utilizzo del risultato di amministrazione. 
La sesta colonna (d) riporta le variazioni degli accantonamenti che si prevede di effettuare in 
sede di approvazione del rendiconto N-1. Tali variazioni, necessarie per i previsti adeguamenti 
dei fondi accantonati nel risultato di amministrazione, dovranno essere indicate con il segno 
algebrico (+) o (-) perché possono determinare un aumento o una diminuzione del totale delle 
risorse presunte accantonate nel risultato di amministrazione riferito al 31 dicembre 
dell’esercizio precedente a quello cui si riferisce il bilancio. 
Poiché i fondi di riserva e i fondi speciali non confluiscono nella quota accantonata del risultato 
di amministrazione non devono essere rappresentati. 
La quota accantonata denominata “altri accantonamenti” si riferisce ad ulteriori 
accantonamenti, destinati a confluire nel risultato di amministrazione, che l’ente ha ritenuto 
prudentemente e motivatamente di dover effettuare. 
La settima colonna (e) consente di determinare il totale delle risorse accantonate presunte nel 
risultato di amministrazione presunto riferito all’esercizio N-1 evidenziando i totali delle 
singole quote accantonate come specificate nel prospetto del risultato di amministrazione 
presunto. 
L’ultima colonna, denominata (f) indica l’ammontare delle risorse accantonate presunte al 
31/12/ N-1  applicate al primo esercizio del bilancio di previsione. Si ricorda che l’utilizzo delle 
quote accantonate del risultato di amministrazione presunto è consentito prima 
dell’approvazione del rendiconto dell’esercizio precedente , solo  in presenza dei presupposti ed 
osservando le modalità previste dall’articolo 42, comma 8, del presente decreto e dell’articolo 
187, commi 3 e 3 quinquies, del TUEL e dal paragrafo 9.2 del principio applicato della 
contabilità finanziaria, ed in particolare  previa approvazione del prospetto concernente il 
risultato di amministrazione presunto aggiornato sulla base dei dati di preconsuntivo. 
 
 
9.7.2 Allegato a/2 - Elenco analitico delle risorse vincolate rappresentate nel prospetto del 
risultato di amministrazione presunto53.   
 
L’allegato a/2 elenca le risorse vincolate presunte rappresentate nel prospetto del risultato di 
amministrazione presunto e deve essere redatto obbligatoriamente nel caso in cui il bilancio di 
previsione preveda l’utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto. 
Le quote vincolate del risultato di amministrazione sono definite dall’articolo 42, comma 5, al 
presente decreto, e dall’articolo 187, comma 3-ter, del TUEL, che distinguono i vincoli 
derivanti dalla legge e dai principi contabili, i vincoli derivanti dai trasferimenti, i vincoli da 
mutui e altri finanziamenti e i vincoli formalmente attribuiti dall’ente. 
Per  vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili si intendono i vincoli previsti dalle 
leggi statali e regionali nei confronti degli enti locali e quelli previsti dalla legge statale nei 
confronti delle  regioni, esclusi i casi in cui la legge dispone un vincolo di destinazione su 
propri trasferimenti di risorse a favore di terzi, che si configurano come vincoli derivanti da 
trasferimenti. Esemplificazioni di vincoli derivanti dai principi contabili sono indicati nel 
paragrafo n. 9.2 del principio applicato della contabilità finanziaria. 
Per vincoli derivanti dai trasferimenti si intendono gli specifici vincoli di utilizzo di risorse 
trasferite per la realizzazione di una determinata spesa. E’ necessario distinguere le entrate 
vincolate alla realizzazione di una specifica spesa, dalle entrate destinate al finanziamento di 
una generale categoria di spese, quali la spesa sanitaria o la spesa UE. La natura vincolata dei 
trasferimenti UE si estende alle risorse destinate al cofinanziamento nazionale. Pertanto, tali 
risorse devono essere considerate come “vincolate da trasferimenti” ancorché derivanti da 

 
53   Paragrafo inserito dal DM 1 agosto 2019 
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entrate proprie dell’ente. Per gli enti locali, la natura vincolata di tali risorse non rileva ai fini 
della disciplina dei vincoli cassa.”54  
Fermo restando l’obbligo di rispettare sia i vincoli specifici sia la destinazione generica delle 
risorse acquisite, si sottolinea che la disciplina prevista per l’utilizzo delle quote vincolate del 
risultato di amministrazione non riguarda le cd. risorse destinate. 
Per vincoli derivanti da mutui e altri finanziamenti si intendono quelli afferenti a tutti i debiti 
contratti dall’ente, vincolati alla realizzazione di specifici investimenti, salvo i mutui contratti 
dalle regioni a fronte di disavanzo da indebitamento autorizzato con legge non ancora 
accertato; 
Per vincoli formalmente attribuiti dall’ente si intendono quelli previsti dal principio applicato 
9.2 concernente la contabilità finanziaria, derivanti da “entrate straordinarie, non aventi 
natura ricorrente, accertate e riscosse cui l’amministrazione ha formalmente attribuito una 
specifica destinazione. E’ possibile attribuire un vincolo di destinazione alle entrate 
straordinarie non aventi natura ricorrente solo se l’ente non ha rinviato la copertura del 
disavanzo di amministrazione negli esercizi successivi, ha provveduto nel corso dell’esercizio 
alla copertura di tutti gli eventuali debiti fuori bilancio (per gli enti locali compresi quelli ai 
sensi dell’articolo 193 del TUEL, nel caso in cui sia stata accertata, nell’anno in corso e nei 
due anni precedenti l’assenza dell’ equilibrio generale di bilancio)”. Con particolare 
riferimento alle regioni si rappresenta che: 
a) le regioni possono attribuire il vincolo di destinazione in caso di disavanzo da 
indebitamento autorizzato con legge non ancora accertato; 
b) i vincoli attribuiti dalla regione con propria legge regionale, sono considerati “vincoli 
formalmente attribuiti dalla regione e non “vincoli derivanti dalla legge e dai principi 
contabili”. 
 
L’allegato a/2 consente di determinare le risorse presunte vincolate nel risultato di 
amministrazione riferite al 31 dicembre dell’esercizio precedente  N-1 a quello cui si riferisce 
il bilancio di previsione  e partendo dall’ultimo dato certo al 1 gennaio di tale esercizio N-1, 
corrispondente al consuntivo dell’esercizio N-2, e rappresenta il totale dei vincoli come somma 
delle singole quote vincolate specificate nel prospetto del risultato di amministrazione h/1, h/2, 
h/3, h/4 e h/5.  
 La prima e la seconda colonna dell’allegato riportano, per ciascuna quota vincolata, tutti i 
relativi capitoli di entrata e le relative descrizioni. Per le risorse vincolate nel risultato di 
amministrazione per le quali non è stato previsto il capitolo di entrata nel bilancio è indicato, 
“per memoria”, il capitolo di entrata  dell’esercizio in cui l’entrata è stata accertata.  Gli enti 
locali che ai sensi dell’articolo 169, comma 3,  del TUEL non adottano il PEG indicano solo 
l’oggetto dell’entrata (e non il capitolo e la relativa descrizione). Per  le risorse destinate al 
cofinanziamento nazionale per le quali non è possibile fare riferimento ad uno specifico 
capitolo di entrate, nella colonna “Capitolo di entrata” si indica “Cof. Naz.”. Per le entrate  
vincolate accertate negli esercizi 2018 e precedenti è possibile indicare solo l’oggetto delle 
entrata e non il capitolo con la relativa descrizione. 
. 
La terza e la quarta colonna dell’allegato riportano i relativi capitoli di spesa finanziati da 
entrate vincolate con le descrizioni. Il capitolo di spesa con la relativa descrizione non è 
indicato: 

•  da parte degli enti locali che ai sensi dell’articolo 169, comma 3,  del TUEL non 
adottano il PEG. Tali enti indicano solo l’oggetto della spesa; 

•  quando l’entrata vincolata finanzia più capitoli di spesa, in tali casi gli importi relativi 
alle lettere da c) a g) sono aggregati e riferiti ad un unico oggetto della spesa. L’elenco 

 
54 Modifica prevista dal decreto ministeriale 20 maggio 2015. 
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analitico dei capitoli di spesa riguardanti tali spese è riportato nella Nota integrativa, 
seguendo lo schema dell’allegato a/2;   

• quando la spesa finanziata dalle entrate vincolate non è stata stanziata in bilancio, ad 
esempio nel caso dell’accertamento di un’entrata non prevista in bilancio effettuato 
dopo i termini previsti per le variazioni di bilancio dall’articolo 51, comma  6, del 
presente decreto e dall’articolo 175, comma 3, del TUEL, o nel caso di entrate vincolate 
nel risultato di amministrazione nel suo valore al 1° gennaio non applicate al bilancio in 
entrata e in spesa. 

La quinta colonna dell’allegato (a) indica le risorse vincolate al 1 gennaio dell’esercizio 
precedente N-1 a quello cui si riferisce il bilancio di previsione N. I totali parziali di tale 
colonna, al netto delle relative quote accantonate, corrispondono agli importi delle quote 
vincolate dell’allegato a) del rendiconto dell’esercizio N-2 concernente il prospetto dimostrativo 
del risultato di amministrazione. 
La sesta colonna dell’allegato (b) riporta le risorse vincolate accertate nel bilancio.  Il dato 
inserito nella colonna (b) è un dato presunto in quanto risultante dalla somma degli 
accertamenti di entrate vincolate effettuati fino alla data di predisposizione del prospetto e 
degli accertamenti che presumibilmente l’ente ritiene di fare dalla data di predisposizione del 
prospetto fino al 31 dicembre dell’esercizio precedente N-1 a quello cui si riferisce il bilancio di 
previsione N.  
La settima colonna dell’allegato (c) riporta le risorse vincolate impegnate nell’esercizio N-1 
finanziate da entrate vincolate accertate nello stesso esercizio N-1 o da quote vincolate del 
risultato di amministrazione. Il dato complessivamente riportato in questa colonna è un dato 
presunto in quanto risultante dalla somma degli impegni effettuati dall’ente, nell’esercizio N-1, 
fino alla data di predisposizione del prospetto e degli impegni che presumibilmente l’ente 
ritiene di fare dalla data di predisposizione del prospetto fino al 31 dicembre dell’esercizio 
precedente a quello cui si riferisce il bilancio di previsione finanziati da entrate accertate nello 
stesso esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione. 
Il dato viene indicato con il segno positivo (+) in quanto la formula della colonna (g) calcola il 
totale delle risorse vincolate al 31 dicembre dell’esercizio N-1 considerando la diminuzione 
determinata dagli impegni indicati nella colonna (c).  
L’ottava colonna  dell’allegato (d) indica il fondo pluriennale vincolato finanziato da entrate 
vincolate accertate nell’esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione riferite al 
31 dicembre nell’esercizio precedente N-1 a quello cui si riferisce il bilancio di previsione . 
Il dato è presunto in quanto risultante dalla somma del fondo pluriennale vincolato finanziato 
da entrate vincolate accertate nell’esercizio o quote vincolate del risultato di amministrazione 
contabilizzate dall’ente fino alla data di predisposizione del prospetto e del fondo pluriennale 
vincolato  che presumibilmente l’ente ritiene di finanziare  dalla data di predisposizione del 
prospetto fino al 31 dicembre dell’esercizio precedente N-1 a quello cui si riferisce il bilancio di 
previsione. Anche se trattasi di risorse vincolate già impegnate il dato viene inserito con il segno 
positivo (+) in quanto considerato in diminuzione nella formula della colonna (g) che consente 
di determinare il totale delle risorse vincolate al 31 dicembre dell’esercizio precedente a quello 
cui si riferisce il bilancio di previsione. 
La nona colonna (e) indica il dato presunto sia delle cancellazioni di residui attivi vincolati o 
dell’eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione effettuate nel corso 
dell’esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, sia le cancellazioni di 
residui passivi finanziati da risorse vincolate. Trattasi di un dato presunto in quanto risultante 
dalla somma di dati certi fino alla data di predisposizione della tabella e dei dati presunti 
riferiti a partire dalla data di predisposizione della tabella fino al 31 dicembre dell’esercizio 
precedente (N-1) a quello cui si riferisce il bilancio di previsione. 
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Il dato inserito nella colonna è pertanto il saldo algebrico delle cancellazioni ed eliminazioni 
effettuate sui residui attivi inserite con il segno (+) e delle cancellazioni ed eliminazioni 
effettuate sui residui passivi inserite con il segno (-). 
La decima colonna (f) indica le risorse relative alle cancellazioni degli impegni finanziati dal 
fondo pluriennale vincolato effettuate dopo l’approvazione del rendiconto dell’esercizio N-2 al 
netto di quelle che sono state reimpegnate nel corso dell’esercizio precedente N-1 a quello cui si 
riferisce il bilancio di previsione. 
Il dato viene inserito con il segno (+), anche se determina una diminuzione delle risorse 
vincolate risultanti al 1 gennaio dell’esercizio N-1 in quanto la formula della colonna (g), che 
consente di determinare il totale delle risorse vincolate al 31 dicembre dell’esercizio precedente 
a quello cui si riferisce il bilancio di previsione, opera la nettizzazione. 
L’undicesima colonna (g) indica il totale delle risorse vincolate presunte al 31 dicembre 
dell’esercizio precedente N-1 a quello cui si riferisce il bilancio di previsione ed evidenzia i totali 
delle singole quote vincolate h/1, h/2, h/3, h/4 e h/5.   
L’ultima colonna (i) indica le risorse vincolate presunte al 31/12/N-1 applicate al primo 
esercizio del bilancio di previsione. Si ricorda che l’utilizzo delle quote vincolate presunte del 
risultato di amministrazione è consentita prima dell’approvazione del rendiconto dell’esercizio 
precedente secondo le modalità previste dall’articolo 42, comma 9 del presente decreto e 
l’articolo 187, comma 3-quater del TUEL e dal paragrafo n. 9.2 del principio applicato della 
contabilità finanziaria. 
Poiché le entrate vincolate possono avere anche la natura di entrate di dubbia e difficile 
esazione e pertanto devono essere, nel rispetto della disciplina, oggetto di accantonamento al 
FCDE o rientrare tra le entrate che richiedono altri  accantonamenti nel rispetto della 
disciplina armonizzata l’allegato, per evidenziare le quote vincolate al netto degli 
accantonamenti, riporta nelle righe i/1,  i/2, i/3, i/4 e i/5 i totali degli  accantonamenti effettuati 
rispettivamente per le singole quote vincolate obbligatoriamente rappresentate nel prospetto 
del risultato di amministrazione presunto e elencate analiticamente nell’allegato a/1. 
Nelle successive righe  l/1, l/2, l/3, l/4 e l/5 dell’allegato a/2 sono invece riportate le quote 
vincolate al netto dei rispettivi accantonamenti, i/1, i/2, i/3, i/4 e i/5 . 
Nel prospetto del risultato di amministrazione presunto devono essere indicate le quote 
vincolate al netto degli accantonamenti. 
La rappresentazione, nel prospetto del risultato di amministrazione, delle quote vincolate al 
netto degli accantonamenti consente di migliorare il totale parte disponibile E), determinando 
una maggiore quota libera o un minor disavanzo e di evitare l’utilizzo, anticipatamente rispetto 
all’approvazione del consuntivo, sia pure nei termini consentiti dalla legge, di quote vincolate 
comprensive della quota di dubbia e difficile esazione.   
 
 
 
9.7.3 Allegato a/3 - Elenco analitico delle risorse destinate agli investimenti rappresentate nel 
prospetto del risultato di amministrazione presunto55.   
 
L’allegato a/3 elenca le risorse presunte destinate agli investimenti rappresentate nel prospetto 
del risultato di amministrazione presunto e deve essere redatto obbligatoriamente nel caso in 
cui il bilancio di previsione prevede l’utilizzo delle quote destinate del risultato di 
amministrazione. Le risorse destinate agli investimenti sono utilizzabili solo a seguito 
dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Nel caso di approvazione del 
bilancio di previsione successiva all’approvazione del rendiconto dell’esercizio precedente, 
l’allegato a/3 è compilato sulla base dei dati di rendiconto. 

 
55 Paragrafo inserito dal DM 1 agosto 2019 
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Il prospetto consente di determinare la quota delle risorse presunte destinate agli investimenti 
del risultato di amministrazione riferite al 31 dicembre dell’esercizio precedente N-1 a quello 
cui si riferisce il bilancio di previsione.   
La prima e la seconda colonna dell’allegato riportano, per ogni risorsa destinata agli 
investimenti i relativi capitoli di entrata e le descrizioni. Per le entrate per le quali non è 
previsto il capitolo di entrata è indicato “per memoria” il capitolo di entrata dell’esercizio in 
cui l’entrata è stata accertata.  Gli enti locali che ai sensi dell’articolo 169, comma 3, del TUEL 
non adottano il PEG indicano solo l’oggetto dell’entrata, e non il capitolo con la descrizione.  
Per le entrate destinate agli investimenti accertate negli esercizi 2018 e precedenti è possibile 
indicare solo l’oggetto delle entrate, e non il capitolo con la descrizione. La terza e la quarta 
colonna dell’allegato riporta i capitoli di spesa finanziati da entrate destinate agli investimenti e 
le relative descrizioni. Il capitolo di spesa con la relativa descrizione non è indicato: 

•  da parte degli enti locali che ai sensi dell’articolo 169, comma 3,  del TUEL non 
adottano il PEG. Tali enti indicano solo l’oggetto della spesa; 

•  quando l’entrata destinata agli investimenti finanzia più capitoli di spesa, in tali casi 
gli importi relativi alle lettere da b) a g) sono aggregati e riferiti ad un unico oggetto 
della spesa.  L’elenco analitico dei capitoli di spesa riguardanti tali spese è riportato 
nella Relazione sulla gestione, seguendo lo schema dell’allegato a/3;   

• quando la spesa finanziata dalle entrate destinate agli investimenti non è stata 
stanziata in bilancio, ad esempio nel caso dell’accertamento di un’entrata non prevista 
in bilancio effettuato dopo i termini previsti per le variazioni di bilancio dall’articolo 
51, comma  6, del presente decreto e dall’articolo 175, comma 3, del TUEL, o nel caso 
di entrate destinate agli investimenti nel risultato di amministrazione nel suo valore 1° 
gennaio che non sono state applicate al bilancio in entrata e in spesa. 

La quinta colonna dell’allegato (a) indica le risorse destinate agli investimenti al 1 gennaio 
dell’esercizio precedente N-1 a quello cui si riferisce il bilancio di previsione N. Il totale della 
colonna a), al netto delle relative quote accantonate, corrisponde all’importo della voce “Totale 
parte destinata agli investimenti ( D)” dell’allegato  a) del rendiconto dell’esercizio N-2  
concernente il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione; 
La sesta colonna dell’allegato (b) riporta le risorse destinate agli investimenti accertate 
nell’esercizio N-1.  Il dato inserito nella colonna (b) è un dato presunto in quanto risultato della 
somma degli accertamenti di entrate destinate agli investimenti fino alla data di predisposizione 
del prospetto e degli accertamenti che presumibilmente l’ente ritiene di fare dalla data di 
predisposizione del prospetto fino al 31 dicembre dell’esercizio precedente N-1 a quello cui si 
riferisce il bilancio di previsione N.  
La settima colonna dell’allegato (c) riporta le risorse destinate agli investimenti impegnate 
nell’esercizio N-1 finanziate da entrate destinate agli investimenti accertate nello stesso 
esercizio N-1 o dalla quota destinata agli investimenti del risultato di amministrazione. Il dato 
complessivamente riportato in questa colonna è un dato presunto in quanto somma degli 
impegni effettuati dall’ente, nell’esercizio N-1, fino alla data di predisposizione del prospetto e 
degli impegni che presumibilmente l’ente ritiene di fare dalla data di predisposizione del 
prospetto fino al 31 dicembre dell’esercizio precedente a quello cui si riferisce il bilancio di 
previsione finanziati da entrate accertate nello stesso esercizio o da quote vincolate del risultato 
di amministrazione. 
Il dato viene indicato con il segno positivo in quanto la formula della colonna (g) calcola il 
totale delle risorse destinate agli investimenti al 31 dicembre dell’esercizio N-1 considerando la 
diminuzione determinata dagli impegni indicati nella colonna (c).  
L’ottava colonna dell’allegato (d) indica il fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre  N-1 
finanziato da entrate destinate agli investimenti accertate nell’esercizio o dalla quota destinata 
agli investimenti del risultato di amministrazione dell’esercizio N-2. Il dato è presunto in 
quanto risultante dalla somma del fondo pluriennale vincolato finanziato da entrate destinate 
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agli investimenti accertate nell’esercizio o dalla quota destinata agli investimenti del risultato di 
amministrazione contabilizzate dall’ente fino alla data di predisposizione del prospetto e del 
fondo pluriennale vincolato  che presumibilmente l’ente ritiene di finanziare  dalla data di 
predisposizione del prospetto fino al 31 dicembre dell’esercizio precedente N-1 a quello cui si 
riferisce il bilancio di previsione. Anche se trattasi di risorse destinate agli investimenti già 
spese il dato viene inserito con il segno positivo (+) in quanto considerato in diminuzione nella 
formula della colonna (g) che consente di determinare il totale delle risorse destinate agli 
investimenti al 31 dicembre dell’esercizio precedente a quello cui si riferisce il bilancio di 
previsione. 
La nona colonna (e) indica il dato presunto sia delle cancellazioni di residui attivi destinati agli 
investimenti o eliminazione della destinazione su quote del risultato di amministrazione 
effettuate nel corso dell’esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione sia 
delle cancellazioni di residui passivi finanziati da risorse destinate agli investimenti. Trattasi di 
un dato presunto in quanto risultante dalla somma di dati certi fino alla data di predisposizione 
della tabella e dei dati presunti riferiti a partire dalla data di predisposizione della tabella fino 
al 31 dicembre dell’esercizio precedente a quello cui si riferisce il bilancio di previsione. 
Il dato inserito nella colonna è pertanto il saldo algebrico delle cancellazioni ed eliminazioni 
effettuate sui residui attivi inserite con il segno (+) e delle cancellazioni ed eliminazioni 
effettuate sui residui passivi inserite con il segno (-). 
La decima colonna (f) indica il totale delle risorse destinate agli investimenti presunte al 31 
dicembre dell’esercizio precedente N-1 a quello cui si riferisce il bilancio di previsione.  
L’ultima colonna (g) indica le risorse destinate agli investimenti presunte al 31/12/N-1 applicate 
al primo esercizio del bilancio di previsione. Considerato che le risorse destinate agli 
investimenti sono utilizzabili solo a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio 
precedente, tale colonna è valorizzata solo se il bilancio di previsione è approvato dopo il 
rendiconto dell’esercizio precedente. In tal caso l’allegato a/3 è compilato sulla base dei dati del 
rendiconto approvato. 
Poiché le entrate destinate agli investimenti possono essere oggetto, nel rispetto della disciplina 
armonizzata, di accantonamenti l’allegato evidenzia, nelle righe successive, prima il totale degli 
accantonamenti riguardanti le risorse destinate agli investimenti poi, per differenza, il totale 
delle risorse destinate agli investimenti al netto degli accantonamenti che deve corrispondere a 
quanto riportato nel prospetto del risultato di amministrazione presunto riferito all’esercizio 
precedente N-1 a quello cui si riferisce il bilancio di previsione N.  
Anche la rappresentazione delle risorse destinate agli investimenti al netto degli 
accantonamenti, nel prospetto del risultato di amministrazione presunto, consente di 
migliorare il totale parte disponibile E), determinando una maggiore quota libera o un minor 
disavanzo.  

 

 

 

9.8 Il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo 
pluriennale vincolato 

Al bilancio di previsione sono allegati almeno tre prospetti concernenti la composizione del fondo 
pluriennale vincolato, predisposti con riferimento a ciascun esercizio considerato nel bilancio di 
previsione. 
Al riguardo è importate ricordare che il fondo pluriennale vincolato è cumulato, in quanto l’importo 
iscritto in entrata in ciascun esercizio riporta tutte le risorse rinviate dagli esercizi precedenti, sia quelle 
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relative agli impegni imputati all’esercizio cui si riferisce il bilancio, sia quelle relative agli esercizi 
successivi.  
Trattandosi di un dato cumulato, il fondo consente di rappresentare contabilmente con trasparenza e 
attendibilità: 

a) la distanza temporale intercorrente tra l’acquisizione delle risorse ed il loro effettivo 
impiego, evidenziando, nel caso in cui le risorse siano costituite da prestiti, il fenomeno, 
purtroppo frequente presso gli enti locali, dell’acquisizione di liquidità vincolata destinata a 
restare inutilizzata anche per periodi di tempo lunghi, nonostante comportino rilevanti oneri 
finanziari; 
b) il procedimento di programmazione e realizzazione delle spese pubbliche che impiegano 
risorse acquisite anticipatamente dall’ente e  richiedono un periodo di tempo ultrannuale di 
attuazione, evidenziando anche i  tempi di impiego delle risorse acquisite per la realizzazione di 
interventi pluriennali, (si pensi alla indispensabilità di tale previsione nel caso di indebitamento o 
di utilizzo di trasferimenti da altri livelli di governo).  
 

 
Con riferimento all’esercizio per il quale è predisposto, ciascun prospetto evidenzia: 

a) l’articolazione per missioni e programmi del fondo iscritto in entrata del bilancio dell’esercizio 
cui il prospetto si riferisce (nell’entrata del bilancio il fondo è articolato in due sole voci, 
riguardanti la parte corrente e la parte in conto capitale); 

b) la quota del fondo di cui alla lettera a), destinato a dare copertura agli impegni assunti negli 
esercizi precedenti e imputati all’esercizio cui il prospetto si riferisce, in modo da definire, per 
differenza, l’importo del fondo proveniente dal passato destinato ad essere rinviato agli esercizi 
successivi; 

c) la quota del fondo pluriennale che  si prevede di accantonare nel corso dell’esercizio cui il 
prospetto si riferisce, rappresentata dall’ammontare degli impegni imputati agli esercizi 
successivi che si prevede di assumere nel corso dell’esercizio finanziati con risorse accertate 
nell’esercizio. Nei prospetti riguardanti gli esercizi successivi, tale parte del prospetto può non 
essere compilata. Nei prospetti degli esercizi successivi al primo, la mancata compilazione di 
tali colonne presuppone che l’ente prevede di assumere accertamenti e impegni con 
imputazione agli esercizi successivi solo nel primo esercizio considerato nel bilancio e non 
anche negli esercizi successivi.  

 
La prima colonna del prospetto indica la ripartizione tra i programmi di spesa del fondo pluriennale 
vincolato proveniente dagli esercizi precedenti. Il totale di tale colonna, corrisponde alla somma delle 
due voci iscritte in entrata del bilancio di previsione, riguardanti il fondo pluriennale vincolato (di 
parte corrente e in conto capitale). 
 
Nel prospetto concernente la composizione del fondo pluriennale vincolato del primo esercizio del 
bilancio di previsione, gli importi della prima colonna rappresentano la previsione dell’importo che, 
per ciascun programma, il fondo pluriennale vincolato avrà nel rendiconto della gestione dell’esercizio 
precedente. Tale importo non dovrebbe essere superiore agli stanziamenti di spesa riguardanti il fondo 
pluriennale del bilancio dell’esercizio precedente, in quanto, se nel corso dell’esercizio gli impegni 
sono imputati correttamente, il fondo non dovrebbe essere oggetto di significativi incrementi in 
occasione del riaccertamento ordinario dei residui. 
Se il bilancio di previsione è approvato dopo il 31 dicembre, nella prima colonna sono indicati gli 
importi che, per ciascun programma, risultano indicati nelle voci di spesa riguardanti il fondo 
pluriennale vincolato nel consuntivo (o nel preconsuntivo) dell’esercizio precedente.  

Come evidenziato nel paragrafo 9.4 del presente principio, nel bilancio di previsione 2015-2017, con 
riferimento all’esercizio 2015, l’importo complessivo del fondo pluriennale iscritto in entrata è pari a 0 
se il bilancio di previsione è approvato prima del riaccertamento straordinario dei residui previsto 
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dall’articolo 3, comma 7, del presente decreto. Se il bilancio di previsione è approvato 
successivamente al riaccertamento straordinario dei residui l’importo complessivo del fondo 
pluriennale iscritto in entrata è pari alla differenza, se positiva, tra i residui passivi al 31 dicembre 2014 
cancellati e reimputati agli esercizi successivi e i residui attivi al 31 dicembre 2014 cancellati e 
reimputati agli esercizi successivi. Al fine della ripartizione di tale importo nella prima colonna del 
prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato 
2015 è necessario fare riferimento agli stanziamenti corrispondenti a quelli in cui, nell’esercizio 2015 e 
negli esercizi successivi, sono stati reimputati gli impegni cancellati dall’elenco dei residui passivi al 
31 dicembre 2014, esclusi quelli finanziati dagli accertamenti vincolati cancellati dall’elenco dei 
residui attivi al 31 dicembre 2014 e re imputati (in quanto per tali impegni non si forma il fondo 
pluriennale vincolato). A fronte di ogni impegno reimputato non finanziato da entrate riaccertate e 
reimputate, deve essere valorizzato l’importo del fondo nella prima colonna del prospetto. 

 
Nel prospetto concernente la composizione del fondo pluriennale vincolato, gli importi della prima 
colonna corrispondono a quelli dell’ultima colonna del prospetto relativo all’esercizio precedente, al 
netto della colonna “imputazione ancora non definita”. 
 
La seconda colonna del prospetto indica la quota del fondo iscritta in entrata costituita dalle “Spese 
impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate 
all'esercizio N”.  
Al fine di garantire una corretta gestione del fondo pluriennale vincolato è fondamentale che il sistema 
informativo contabile dell’ente sia in grado di individuare, per ciascun programma, gli impegni 
finanziati dal fondo pluriennale vincolato, distinguendoli per esercizio di imputazione. Tra le tecniche 
che è possibile adottare, la più semplice è una sorta di estensione delle procedure previste per la 
“prenotazione della spesa”, che prevede, all’avvio delle procedure di spesa riguardanti un particolare 
programma, la prenotazione sia dello stanziamento del fondo pluriennale in corso di esercizio sia degli 
stanziamenti di spesa degli esercizi successivi. A seguito della formalizzazione dell’obbligazione, gli 
stanziamenti di spesa sono impegnati e la prenotazione del fondo pluriennale è confermata con 
l’iscrizione degli estremi dell’impegno (importo, numero e data dell’impegno, esercizio di 
imputazione). 

In tal modo risulta possibile: 
    ai fini della predisposizione del consuntivo, distinguere la quota del fondo che è stata 

effettivamente utilizzata, dalle quote non utilizzate  che costituiscono economia di spesa e 
confluiscono nel risultato di amministrazione; 

   ai fini della predisposizione del bilancio di previsione, distinguere la parte del fondo 
proveniente dall’esercizio precedente destinata a dare copertura agli impegni assunti negli 
esercizi precedenti ed imputati all’esercizio cui si riferisce il bilancio, dalla parte del fondo 
destinata a dare copertura agli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione agli 
esercizi successivi. Tale seconda quota del fondo deve essere ristanziata nella spesa del 
bilancio di previsione dell’esercizio successivo. Ad essa deve essere aggiunta un’ulteriore 
quota derivante dalla gestione dell’esercizio;  

    garantire l’aggiornamento delle scritture riguardanti il fondo, attraverso il ribaltamento, 
all’inizio di ciascun esercizio, di tutte le informazioni riguardanti gli impegni correlati alla 
quota del fondo di cui alla lettera b) ristanziata in bilancio. 
 

 
Al fine di determinare gli importi da iscrivere nella seconda colonna del prospetto riguardante la 
composizione del fondo del primo esercizio considerato nel bilancio di previsione, se il bilancio è 
approvato prima del 31 dicembre è necessario considerare: 
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a) gli impegni assunti negli esercizi precedenti già rendicontati, imputati agli esercizi successivi a 
quello cui si riferisce il prospetto e finanziati con il fondo pluriennale vincolato, 
oggettivamente determinabili; 

b) gli impegni assunti nel corso dell’esercizio precedente a quello cui si riferisce il prospetto, 
imputati agli esercizi successivi a quelli cui si riferisce il prospetto e finanziati con il fondo 
pluriennale vincolato, oggettivamente determinabili; 

c) gli impegni che si prevede di assumere nel resto dell’esercizio in corso con imputazione agli 
esercizi successivi a quelli cui si riferisce il prospetto e finanziati con il fondo pluriennale 
vincolato. 
 

Se il bilancio di previsione è approvato dopo il 31 dicembre, gli importi da iscrivere nella seconda 
colonna del prospetto riguardante la composizione del fondo del primo esercizio considerato nel 
bilancio di previsione, sono determinati sulla base dei dati di consuntivo e di preconsuntivo anche con 
riferimento alla lettera c). 

La seconda colonna dei prospetti riguardanti la composizione del fondo degli esercizi successivi 
considerati nel bilancio di previsione è compilata con le stesse modalità indicate per il prospetto 
relativo al primo esercizio, indicate nell’ipotesi di bilancio approvato prima del 31 dicembre, 
considerando anche gli impegni che si prevede di assumere negli esercizi successivi con imputazione 
all’esercizio cui il prospetto si riferisce.  
 
La terza colonna del prospetto è compilata, per ciascun programma, come differenza tra la prima e la 
seconda. 
Le successive colonne indicano gli impegni che, nel corso dell’esercizio cui si riferisce il prospetto, si 
prevede di assumere ed imputare a ciascuno degli esercizi successivi, finanziati da entrate vincolate 
che si prevede di accertare nel corso del medesimo esercizio. Nel prospetto riguardante ciascun 
esercizio considerato nel bilancio è possibile accantonare nel fondo pluriennale vincolato le risorse 
riguardanti investimenti in corso di definizione che si prevede di avviare nel corso di tale esercizio, per 
i quali non è possibile prevedere gli esercizi di imputazione delle relative spese. 
Considerato che la programmazione e la previsione delle opere pubbliche è fondata sul Programma 
triennale delle opere pubbliche e sul relativo elenco annuale, che richiedono, tra l’altro, la 
formulazione del cronoprogramma (previsione dei SAL) relativo agli interventi di investimento 
programmati, l’eventuale previsione di investimenti non ancora definiti deve essere adeguatamente 
motivata nella nota integrativa, indicando le cause che non hanno reso ancora possibile porre in essere 
la programmazione necessaria alla definizione del cronoprogramma della spesa. 
L’ultima colonna indica l’importo complessivo del fondo pluriennale vincolato stanziato nella spesa 
del bilancio dell’esercizio cui il prospetto si riferisce, ed è pari alla somma degli importi delle colonne 
dalla terza alla settima. 
 

9.9 Il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità 
Al bilancio di previsione sono allegati almeno tre prospetti, concernenti la composizione del fondo 
crediti di dubbia esigibilità, predisposti con riferimento a ciascun esercizio considerato nel bilancio di 
previsione. 
 
Tali allegati, anche per garantire la confrontabilità dei bilanci, rappresentano la composizione del 
fondo crediti di dubbia esigibilità a livello di tipologie, indipendentemente dal livello di analisi che 
l’ente autonomamente sceglie per valutare le proprie entrate.  
E’ importante ribadire che il prospetto non svolge la funzione di dimostrare la metodologia seguita per 
calcolare il fondo. Pertanto, le percentuali indicate nella colonna d) non sono quelle individuate per 
determinare l’ammontare del fondo in applicazione del principio 3.3 della contabilità finanziaria, ma 
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sono il risultato del rapporto tra l’accantonamento effettuato per ciascuna tipologia e l’importo della 
corrispondente tipologia stanziato nel bilancio di previsione. 
In ogni caso, al fine di consentire una valutazione della congruità del fondo, per alcune tipologie di 
entrata è prevista anche l’indicazione dell’importo della tipologia al netto delle entrate per le quali non 
è previsto l’obbligo di accantonare risorse nel fondo, quali, ad esempio, i trasferimenti da altre 
amministrazioni pubbliche. 
 
Con riferimento all’esercizio per il quale è predisposto, il prospetto, nella prima colonna riporta il 
codice della voce del piano dei conti corrispondente alla tipologia considerata e nella seconda colonna 
riporta la denominazione con l’evidenza delle quote che non richiedono l’accantonamento al fondo, in 
quanto considerate entrate di sicura esigibilità. 
Nella colonna (a) devono essere indicati gli stanziamenti di bilancio dell’esercizio di riferimento. 
Nella colonna (b) deve essere indicato l’accantonamento obbligatorio al fondo determinato, nel 
rispetto del principio contabile applicato della contabilità finanziaria 3.3. 
Nella colonna (c) deve essere indicato l’accantonamento effettivo di bilancio che non deve essere 
inferiore all’accantonamento obbligatorio al fondo di cui alla colonna (b) ma può essere superiore per 
libera scelta prudenziale dell’ente che deve darne motivazione nella relazione al bilancio.  
 
L’accantonamento effettivo di bilancio, come risulta dal totale della colonna (c), deve corrispondere 
all’importo degli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità stanziati nel bilancio di 
previsione nel titolo secondo della spesa (con riferimento alle entrate di dubbia e difficile esazione del 
titolo quarto) e nel titolo primo (per le altre entrate di dubbia e difficile esazione). 
 

9.10 Il prospetto degli equilibri di bilancio  
Il prospetto degli equilibri di bilancio consente di verificare gli equilibri interni al bilancio di 
previsione per ciascuno degli esercizi in cui è articolato. 
Infatti, il bilancio di previsione, oltre ad essere deliberato in pareggio finanziario di competenza tra 
tutte le entrate e le spese, comprensivo dell’utilizzo dell’avanzo di amministrazione o del recupero 
del disavanzo di amministrazione e degli utilizzi del fondo pluriennale vincolato, e a garantire un 
fondo di cassa finale non negativo, deve prevedere: 
- l’equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria tra le spese correnti incrementate 
dalle spese per trasferimenti in c/capitale e dalle quote di capitale delle rate di ammortamento dei 
mutui e degli altri prestiti, con l’esclusione dei rimborsi anticipati, e le entrate correnti, costituite dai 
primi tre titoli dell'entrata, incrementate dai contributi destinati al rimborso dei prestiti, dal fondo 
pluriennale vincolato di parte corrente e dall’utilizzo dell’avanzo di competenza di parte corrente. 
All’equilibrio di parte corrente concorrono anche le entrate in conto capitale destinate al 
finanziamento di spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili e 
l’eventuale saldo negativo delle partite finanziarie. Al riguardo si segnala che l’equilibrio delle 
partite finanziarie, determinato dalle operazioni di acquisto/alienazione di titoli obbligazionari e di 
concessione/riscossione crediti, a seguito dell’adozione del cd. principio della competenza 
finanziaria potenziata non è più automaticamente garantito. Nel caso di concessioni di crediti o altri 
incrementi delle attività finanziarie di importo superiore rispetto alle riduzioni di attività finanziarie 
esigibili nel medesimo esercizio, il saldo negativo deve essere finanziato da risorse correnti. 
Pertanto, il saldo negativo delle partite finanziarie concorre all’equilibrio di parte corrente. Invece, 
l’eventuale saldo positivo delle attività finanziarie, è destinato al rimborso anticipato dei prestiti e al 
finanziamento degli investimenti, determinando, per la quota destinata agli investimenti, 
necessariamente un saldo positivo dell’equilibrio di parte corrente. Considerato che le concessioni 
crediti degli enti locali sono costituite solo da anticipazioni di liquidità che, per loro natura sono 
chiuse entro l’anno, il problema dell’equilibrio delle partite finanziarie riguarda soprattutto le 
regioni che concedono crediti per finanziare investimenti, il cui prospetto degli equilibri dedica 
un’apposita sezione anche alle partite finanziarie. In occasione di variazioni di bilancio che 
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modificano la previsione del margine corrente è possibile variare anche il prospetto degli 
equilibri allegato al bilancio di previsione, al fine di consentire le attestazioni di copertura 
finanziaria di provvedimenti che comportano impegni per investimenti56; 
- l’equilibrio in conto capitale in termini di competenza finanziaria, tra le spese di investimento e 
tutte le risorse acquisite per il loro finanziamento, costituite dalle entrate in conto capitale, 
dall’accensione di prestiti, dal fondo pluriennale vincolato in c/capitale, dall’utilizzo dell’avanzo di 
competenza in c/capitale, e da quelle risorse di parte corrente destinate agli investimenti dalla legge 
o dai principi contabili. Per le regioni, nei casi previsti dalla legge57, la copertura degli 
investimenti è costituita anche dai debiti autorizzati con legge e non contratti58. 
 
9.11 La nota integrativa al bilancio di previsione 
9.11.1 La  nota integrativa allegata al bilancio di previsione presenta un contenuto minimo costituito 
da: 

a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare 
riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al 
fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto 
l’accantonamento a tale fondo; 

b) l’elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione 
presunto al 31 dicembre dell’esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla 
legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli 
formalmente attribuiti dall’ente; 

c)  l’elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di 
amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi 
contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti 
dall’ente; 

d) l’elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al 
debito e con le risorse disponibili; 

e) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono 
anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile 
porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi; 

f) l’elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall’ente a favore di enti e di altri 
soggetti ai sensi delle leggi vigenti; 

g) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi 
a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente 
derivata; 

h) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi 
sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali 
dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

i) l’elenco delle partecipazioni possedute con l’indicazione della relativa quota percentuale; 

 
56 Modifica prevista dal decreto ministeriale 1 dicembre 2015. 
57 In attuazione dell’articolo 40, commi 1 e 2 del presente decreto, le regioni hanno finanziato i propri 
investimenti con il “debito autorizzato e non contratto” fino all’esercizio 2015. Ai sensi di quanto previsto 
dal comma 688-bis, dell’articolo 1, della legge 208/2015, nell’esercizio 2016, le regioni in regola con in 
tempi di pagamento dei propri debiti commerciali hanno avuto la possibilità di utilizzare tale forma di 
copertura dei propri investimenti. L’articolo 40, comma 2-bis, prevede che, a decorrere dall’esercizio 2018, 
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che nell’ultimo anno hanno registrato valori degli 
indicatori annuali di tempestività dei pagamenti calcolati e pubblicati secondo le modalità stabilite dal 
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 
265 del 14 novembre 2014, rispettosi dei termini di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 
ottobre 2002, n. 231, e successive modificazioni, possono autorizzare spese di investimento la cui copertura 
è costituita da debito da contrarre solo per far fronte a esigenze effettive di cassa.  
58 Modifica prevista dal DM 1 marzo 2019. 
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j) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per 
l’interpretazione del bilancio. 

 
9.11.2 La prima parte della nota integrativa riguarda criteri adottati per la determinazione degli 

stanziamenti di entrata e di spesa di ciascun esercizio finanziario considerato nel bilancio. 
Per le entrate una particolare attenzione è dedicata alle previsioni riguardanti le principali 
imposte e tasse, agli effetti connessi alle disposizioni normative vigenti, con separata 
indicazione di quelle oggetto di prima applicazione e di quelle recanti esenzioni o riduzioni, 
con l'indicazione della natura delle agevolazioni, dei soggetti e delle categorie dei beneficiari 
e degli obiettivi perseguiti.  
Per la spesa, relativamente al contenuto di ciascun programma di spesa, la nota integrativa 
illustra i criteri di formulazione delle previsioni, con riguardo, in particolare: 

 alle varie tipologie di spesa e ai relativi riferimenti legislativi, con indicazione dei 
corrispondenti stanziamenti del bilancio triennale; 

 agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti ai fondi spese e ai fondi rischi, con 
particolare riferimento al fondo crediti di dubbia esigibilità.  

 
9.11.3 La nota analizza altresì l’articolazione e la relazione tra le entrate e le spese ricorrenti e 

quelle non ricorrenti. Al riguardo si ricorda che le entrate sono distinte in ricorrenti e non 
ricorrenti a seconda se l’acquisizione dell’entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad 
uno o più esercizi, e le spese sono distinte in ricorrente e non ricorrente, a seconda se la 
spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi. 
Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti le entrate riguardanti:  

a) donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni; 
b) condoni; 
c) gettiti derivanti dalla lotta all’evasione tributaria; 
d) entrate per eventi calamitosi; 
e) alienazione di immobilizzazioni; 
f) le accensioni di prestiti; 
g) i contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definitivi 

“continuativi” dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l’erogazione. 
 
Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti, le spese riguardanti: 

a) le consultazioni elettorali o referendarie locali, 
b) i ripiani disavanzi pregressi di aziende e società e gli altri trasferimenti in c/capitale, 
c) gli eventi calamitosi, 
d) le sentenze esecutive ed atti equiparati, 
e) gli investimenti diretti, 
f) i contributi agli investimenti. 

 
9.11.459 La nota integrativa riepiloga e illustra gli elenchi analitici delle quote vincolate, 
accantonate e destinate agli investimenti che compongono il risultato di amministrazione 
presunto di cui agli allegati a/1, a/2 e a/3: 

- evidenziando gli utilizzi anticipati delle quote del risultato di amministrazione 
presunto effettuati nel rispetto delle norme e dei principi contabili. Gli enti in 
disavanzo (che presentano un importo negativo della lettera E del prospetto 
riguardante il risultato di amministrazione presunto) individuano l’importo del 

 
59 Paragrafo sostituito dal DM 1 agosto 2019 
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risultato di amministrazione presunto che possono applicare al bilancio di 
previsione, nel rispetto dell’articolo 1, commi 897 – 900, della legge n. 145 del 2018; 

- descrivendo con riferimento alle componenti più rilevanti l’utilizzo dei fondi e delle 
entrate vincolate e destinate del risultato di amministrazione presunto, previsto nel 
bilancio di previsione, nel rispetto dei vincoli e delle finalità degli accantonamenti. 

Nella nota integrativa sono altresì riportati gli elenchi analitici dei capitoli di spesa 
finanziati da un unico capitolo di entrata vincolata o da un unico capitolo di entrata 
destinata agli investimenti, che negli allegati a/2 e a/3 sono stati aggregati in un’unica 
voce. 
L’elenco analitico di tali capitoli segue gli schemi previsti per gli allegati a/2 e a/3. 
Tali indicazioni non sono obbligatorie nei casi in cui l’ente non è tenuto ad allegare gli 
elenchi analitici. 

 
9.11.5  La nota integrativa, con riferimento ai contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da 

contratti di finanziamento che includono una componente derivata, deve indicare gli oneri e 
gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio per ciascuna operazione in derivati. 
A tal fine, per ciascuna operazione in derivati sono indicate: 

a) -informazioni sulla loro entità e sulla loro natura; 
b) il loro fair value alla data di predisposizione del bilancio di previsione, 

determinato secondo le modalità previste dall’articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 
30 dicembre 2003, n. 394; 

c) il valore nominale e il fair value alla data di predisposizione del bilancio di 
previsione, della passività sulla quale insiste il derivato stesso e  il relativo tasso 
di interesse; 

d) Gli stanziamenti del bilancio di previsione relativi ai flussi di entrata e di spesa 
riguardanti ciascun derivato, relativi agli esercizi considerati nel bilancio e i 
criteri di valutazione adottati per l’elaborazione di tali previsioni 

e) il tasso costo finale sintetico presunto a carico dell’Ente, calcolato, per ciascun 
esercizio cui il bilancio si riferisce, secondo la seguente formulazione: 
(TFSCFS= {[(Interessi su debito sottostante+/- Differenziali swap)*36000] / 
[(Nominale * 36560)]}. Gli importi relativi agli interessi e ai differenziali swap 
sono calcolati facendo riferimento ai stanziamenti iscritti in bilancio, 

Ai fini dell’applicazione del presente principio, per la definizione di strumento finanziari 
derivato si fa riferimento ai principi contabili riconosciuti in ambito internazionale e 
compatibili con la disciplina in materia dell’Unione europea. 

 
9.11.661  L’articolo 11, comma 5, lettera d) del presente decreto prevede che la nota integrativa 
indichi l’elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al 
debito e con le risorse disponibili.  
L’elenco degli interventi programmati per spese di investimento, articolato secondo la differente 
natura delle risorse disponibili, è predisposto con riferimento a ciascun esercizio considerato nel 
bilancio di previsione, attraverso l’indicazione degli articoli/capitoli e dei relativi investimenti. 
Le risorse destinabili al finanziamento delle spese di investimento sono costituite da: 

a) le entrate correnti (titoli 1, 2 e 3) non destinate al finanziamento delle spese correnti e 
del rimborso dei prestiti; 

b) le entrate in conto capitale (titolo 4); 

 
60 Indicare il numero effettivo di giorni in caso di estinzione in corso di anno. 
61 Paragrafo inserito dal decreto ministeriale 1 dicembre 2015. 
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c) le entrate da riduzione di attività finanziarie (titolo 5) eccedenti rispetto alle spese per 
incremento delle attività finanziarie, destinabili al finanziamento degli investimenti oltre 
che all’estinzione anticipata dei prestiti; 

d) le entrate da accensione prestiti (Titolo 5), che costituiscono il ricorso al debito.  
 
Le risorse di cui alle lettere da b) a d) costituiscono copertura finanziaria degli impegni 
concernenti le spese di investimento a seguito dell’accertamento delle entrate, esigibili 
nell’esercizio in corso di gestione o la cui esigibilità è nella piena discrezionalità dell’ente o di 
altra amministrazione pubblica.  
 
Le risorse di cui alla lettera a) costituiscono copertura finanziaria alle spese di investimento, 
con modalità differenti per impegni imputati all’esercizio in corso di gestione o per gli 
impegni imputati agli esercizi successivi. 
Per gli impegni concernenti investimenti imputati all’esercizio in corso di gestione, la 
copertura è costituita dall’intero importo del saldo positivo di parte corrente previsto nel 
bilancio di previsione per l’esercizio in corso di gestione.   
Per gli impegni concernenti investimenti imputati agli esercizi successivi a quello in corso di 
gestione la copertura è costituita da quota parte del saldo positivo di parte corrente previsto 
per ciascun esercizio se risultano rispettate una serie di condizioni previste dal principio 
contabile generale della competenza finanziaria, specificate nel principio applicato della 
contabilità finanziaria (da 5.3.5 a 5.3.10).  
Al fine di garantire la corretta applicazione di tali principi, nella sezione della nota integrativa 
riguardante l’elenco degli interventi programmati per spese di investimento, è dedicata una 
particolare attenzione agli investimenti finanziati dalle previsioni di entrate correnti risultanti 
dal saldo positivo di parte corrente previsto nel prospetto degli equilibri allegato al bilancio di 
previsione. 
In relazione alla differente disciplina delle modalità di copertura e delle verifiche da effettuare 
ai fini dell’attestazione della copertura finanziaria dei provvedimenti che danno luogo ad 
impegni concernenti investimenti, per ciascun esercizio compreso nel bilancio di previsione 
successivo a quello in corso di gestione, tale saldo positivo è distinto nelle seguenti 
componenti62: 

 una quota di importo non superiore al limite previsto dal principio contabile generale 
n. 16, specificato dal principio applicato della contabilità finanziaria  n. 5.3.6, 

 una quota costituita dal 50% del margine corrente derivante dall’applicazione di 
nuove o maggiori aliquote fiscali e dalla maggiorazione di oneri concessori e sanzioni, 
formalmente deliberate, 

 una quota derivante da riduzioni permanenti di spese correnti, già realizzate, risultanti 
da un titolo giuridico perfezionato. 

Con riferimento a ciascuna quota del saldo positivo di parte corrente previsto nel prospetto 
degli equilibri allegato al bilancio relativo agli esercizi successivi al primo, la nota integrativa: 

a) descrive le modalità di quantificazione della stessa;  
b) da atto del rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal principio contabile generale 

n. 16 della competenza finanziaria e dei relativi principi applicati; 
c) riporta l’elenco dei capitoli/articoli di spesa concernenti gli investimenti che si prevede 

di stanziare nel bilancio gestionale/PEG per gli esercizi successivi a quello in corso di 
gestione, e di cui ciascuna componente del saldo positivo costituisce la copertura 
finanziaria. 

In occasione dell’attestazione di copertura finanziaria, la consueta verifica concernente la 
capienza degli stanziamenti, sia riferiti all’esercizio in corso che a quelli successivi, 

 
62 La seconda e terza componente sono eventuali. Non esistono se non sono previste riduzioni permanenti delle 
spese correnti o incrementi delle aliquote tributarie. 
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riguardanti tali capitoli/articoli costituisce il riscontro della copertura finanziaria dei 
provvedimenti che comportano impegni per investimenti finanziati dal saldo positivo di parte 
corrente previsto nel prospetto degli equilibri allegato al bilancio. 
In occasione di variazioni di bilancio che modificano la previsione del margine corrente è 
possibile variare anche la sezione della nota integrativa che elenca gli investimenti finanziati con 
la previsione del margine corrente, al fine di consentire le attestazioni di copertura finanziaria di 
provvedimenti che comportano impegni per investimenti. 

 
 

9.11.763 Gli enti che in sede di approvazione del bilancio presentano un  disavanzo di 
amministrazione presunto descrivono nella Nota illustrativa le cause che hanno 
determinato tale risultato e gli interventi che si intende assumere al riguardo. 
Nella Nota illustrativa possono essere individuati i maggiori accertamenti e/o i minori 
impegni che si prevede di registrare nel corso di ciascun esercizio in attuazione degli 
eventuali piani di rientro adottati. Tale indicazione consente annualmente di verificare il 
ripiano del disavanzo effettuato e di individuare l’eventuale ulteriore disavanzo che 
potrebbe formarsi nel corso di ciascun esercizio. 

 
Gli enti che erano già in disavanzo al 31 dicembre dell’esercizio precedente illustrano 
altresì le attività svolte per il ripiano di tale disavanzo, segnalando se l’importo del 
disavanzo presunto al 31 dicembre è migliorato rispetto a quello risultante nell’esercizio 
precedente di un importo almeno pari a quello iscritto in via definitiva nel precedente 
bilancio di previsione alla voce “Disavanzo di amministrazione. 
Nel caso in cui tale miglioramento non sia stato realizzato, la Nota integrativa indica 
l’importo del disavanzo applicato al precedente bilancio di previsione che non è stato 
ripianato, distinguendolo dall’eventuale ulteriore disavanzo presunto formatosi nel 
corso dell’esercizio, secondo le modalità previste dal paragrafo 9.2.27 del principio 
applicato della contabilità finanziaria (allegato 4/2). 

 
Con particolare riferimento al disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui 
l’articolo 4, comma 6, decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il 
Ministero dell’interno, del 2 aprile 2015, concernente i criteri e le modalità di ripiano 
dell’eventuale maggiore disavanzo al 1° gennaio 2015, prevede "La nota integrativa al bilancio 
di previsione indica le modalità di copertura dell’eventuale disavanzo applicato al bilancio 
distintamente per la quota derivante dal riaccertamento straordinario rispetto a quella derivante 
dalla gestione ordinaria. La nota integrativa indica altresì le modalità di copertura contabile 
dell’eventuale disavanzo tecnico di cui all’articolo 3, comma 13, del decreto legislativo n. 118 del 
2011." 

Pertanto, la nota integrativa descrive la composizione del risultato di amministrazione presunto 
individuato nell’allegato a) al bilancio di previsione (lettera E), se negativo e, per ciascuna 
componente del disavanzo, indica le modalità di ripiano definite in attuazione delle rispettive 
discipline e l’importo da ripianare per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di 
previsione.   

Tali indicazioni sono sinteticamente riepilogate nelle seguenti tabelle: 

 
63 Paragrafo inserito dal decreto ministeriale 4 agosto 2016 e sostituito dal decreto ministeriale 7 settembre 2020. 
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ALLA DATA DI 
RIFERIMENTO 
DELL'ULTIMO 
RENDICONTO 

APPROVATO (1)

(a)

DISAVANZO 
PRESUNTO

(b)(2)

DISAVANZO 
RIPIANATO NEL 

PRECEDENTE 
ESERCIZIO

(c ) = (a) - (b) (3)

QUOTA DEL 
DISAVANZO DA 

RIPIANARE 
NELL'ESERCIZIO 
PRECEDENTE(4)

(d)

RIPIANO 
DISAVANZO NON 

EFFETTUATO 
NELL'ESERCIZIO 

PRECEDENTE 
(e) =  (d) - (c )(5)

Disavanzo da debito autorizzato e non contratto (solo per le regioni e le Province autonome)
Disavanzo al 31.12.2014 da ripianare con piano di rientro di cui alla delibera ……….   
Disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui
Disavanzo tecnico al 31 dicembre ……
Disavanzo da costituzione del fondo anticipazioni di liquidità ex DL 35/2013 

Disavanzo da ripianare secondo le procedure previste dall'art. 243-bis del TUEL (7)

Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio …….. da ripianare con piano di rientro di cui alla 
delibera ……….   
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio …….. da ripianare con piano di rientro di cui alla 
delibera ……….   
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio precedente

Totale 
(1) Gli enti che non hanno approvato il rendiconto dell'esercizio precedente quello cui si rifersice il risultato di amministrazione presunto, fanno riferimento a dati di precosuntivo

(3) Indicare solo importi positivi (che rappresentano disavanzo effettivamente ripianato)

(5) Indicare solo importi positivi 

ANALISI  DEL DISAVANZO PRESUNTO

COMPOSIZIONE DEL DISAVANZO PRESUNTO 

(2) Il totale corrisponde all'importo di cui alla  lettera E dell'allegato a) al bilancio di previsione,  concernente il risultato di amministrazione presunto (se negativo). Se il rendiconto 

(4) Indicare gli importi definitivi iscritti  nel precedente bilancio di previsione come ripiano del disavanzo, distintamente per le varie componenti che compongono il disavanzo, nel rispetto 
della legge.

 

Esercizio N (6) Esercizio N+1 Esercizio N+2 Esercizi successivi
Disavanzo da debito autorizzato e non contratto (solo per le regioni e le Province autonome) -                           
Disavanzo al 31.12.2014 
Disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui
Disavanzo tecnico al 31 dicembre ……
Disavanzo da costituzione del fondo anticipazioni di liquidità ex DL 35/2013 

Disavanzo da ripianare secondo le procedure previste dall'art. 243-bis del TUEL (7)

Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio ……
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio precedente -                           

Totale 
(5) Corrisponde alla colonna (b) della tabella precedente
(6) Comprende la quota del disavanzo non ripianata nell'esercizio precedente, secondo le modalità previste dalle norme.
(7) Solo per gli enti che hanno fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale approvata dalla competente sezione regionale della Corte dei conti.

MODALITA' COPERTURA DEL DISAVANZO
COPERTURA DEL DISAVANZO PRESUNTO PER ESERCIZIO

COMPOSIZIONE 
DISAVANZO 

PRESUNTO (5)

 

 

Con riferimento agli enti locali, si richiama l’ultimo periodo dell’articolo 188, comma 1, del TUEL, il 
quale prevede che l'eventuale ulteriore disavanzo formatosi nel corso del periodo considerato nel piano di 
rientro deve essere coperto non oltre la scadenza del piano di rientro in corso. 
 
 

10. Il piano esecutivo di gestione (enti locali) 
10.1  Finalità e caratteristiche  
Il piano esecutivo di gestione (PEG) è il documento che permette di declinare in maggior dettaglio 
la programmazione operativa contenuta nell’apposita Sezione del Documento Unico di 
Programmazione (DUP). 
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I contenuti del PEG, fermi restando i vincoli posti con l’approvazione del bilancio di previsione, 
sono la risultante di un processo iterativo e partecipato che coinvolge la Giunta e la dirigenza 
dell’ente.  
Il PEG rappresenta lo strumento attraverso il quale si guida la relazione tra organo esecutivo e 
responsabili dei servizi. Tale relazione è finalizzata alla definizione degli obiettivi di gestione, alla 
assegnazione delle risorse necessarie al loro raggiungimento e alla successiva valutazione.  

 Il piano esecutivo di gestione:  

 è redatto  per competenza e per cassa con riferimento al primo esercizio considerato 
nel bilancio di previsione;  

 è redatto per competenza con riferimento a tutti gli esercizi considerati nel bilancio di 
previsione successivi al primo; 

 ha natura previsionale e finanziaria;  

 ha contenuto programmatico e contabile;  

 può contenere dati di natura extracontabile;  

 ha carattere autorizzatorio, poiché definisce le linee guida espresse dagli 
amministratori rispetto all’attività di gestione dei responsabili dei servizi e poiché le 
previsioni finanziarie in esso contenute costituiscono limite agli impegni di spesa 
assunti dai responsabili dei servizi;  

 ha un’estensione temporale pari a quella del bilancio di previsione; 

 ha rilevanza organizzativa, in quanto distingue le responsabilità di indirizzo, gestione 
e controllo ad esso connesse.  

 

Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del TUEL e il piano  della  
performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre  2009, n. 150, sono unificati 
organicamente  nel  piano  esecutivo  di  gestione.64 

Il PEG facilita la valutazione della fattibilità tecnica degli obiettivi definiti a livello politico 
orientando e guidando la gestione, grazie alla definizione degli indirizzi da parte dell’organo 
esecutivo, e responsabilizza sull’utilizzo delle risorse e sul raggiungimento dei risultati.  
 Inoltre costituisce un presupposto del controllo di gestione e un elemento portante dei 
sistemi di valutazione. 
   
 Il PEG chiarisce e integra le responsabilità tra servizi di supporto (personale, servizi 
finanziari, manutenzioni ordinarie e straordinarie, provveditorato-economato, sistemi informativi, 
ecc.) e servizi la cui azione è rivolta agli utenti finali. Favorendo l’assegnazione degli obiettivi e 
delle relative dotazioni all’interno di un dato centro di responsabilità favorisce, di conseguenza, il 
controllo e la valutazione dei risultati del personale dipendente.  
 

10.2 Struttura e contenuto  

Il PEG assicura un collegamento con:  

 
64 Modifiche previste dal decreto ministeriale 25 luglio 2023. 
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 la struttura organizzativa dell’ente, tramite l’individuazione dei responsabili della 
realizzazione degli obiettivi di gestione; 

 gli obiettivi di gestione, attraverso la definizione degli stessi e degli indicatori per il 
monitoraggio del loro raggiungimento65;  

 le entrate e le uscite del bilancio attraverso l’articolazione delle stesse al quarto livello del 
piano finanziario.; 

 le dotazioni di risorse umane e strumentali, mediante l’assegnazione del personale e delle 
risorse strumentali.  

Nel PEG devono essere specificatamente individuati gli obiettivi esecutivi dei quali occorre dare 
rappresentazione in termini di processo e in termini di risultati attesi al fine di permettere: 

a) la puntuale programmazione operativa; 
b) l’efficace governo delle attività gestionali e dei relativi tempi di esecuzione; 
c) la chiara responsabilizzazione per i risultati effettivamente conseguiti.66 

Le risorse finanziarie assegnate per ogni programma definito nel SeO del DUP sono destinate, 
insieme a quelle umane e materiali, ai singoli dirigenti per la realizzazione degli specifici obiettivi 
di gestione di che ciascun programma contribuisce a realizzare.  
Nel PEG le risorse finanziarie devono essere destinate agli specifici obiettivi facendo riferimento al 
quarto livello di classificazione del piano dei conti finanziario.67 
  
Gli “obiettivi di gestione” costituiscono obiettivi generali di primo livello, il risultato atteso verso il 
qualie68 indirizzare le attività e coordinare le risorse nella gestione dei processi di erogazione di un 
determinato servizio.  
Gli obiettivi specifici, di secondo livello, funzionali al conseguimento degli obiettivi della gestione, 
sono indicati nel piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1 del TUEL e nel 
piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, 
assorbiti nel Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) di cui all’articolo 6 del decreto-
legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113. 
Le attività devono necessariamente essere poste in termini di obiettivo e contenere una precisa ed 
esplicita indicazione circa il risultato da raggiungere. 69 
 
La struttura del PEG deve essere predisposta in modo tale da rappresentare la struttura organizzativa 
dell’ente per centri di responsabilità individuando per ogni obiettivo di gestione o insieme di 
obiettivi appartenenti allo stesso programma un unico dirigente responsabile. 
 
In ogni caso la definizione degli obiettivi di gestione comporta un collegamento con il periodo 
triennale considerato dal bilancio finanziario. In tale ambito, il PEG riflette anche la gestione dei 
residui attivi e passivi. 
 
Gli obiettivi gestionali, per essere definiti, necessitano di un idoneo strumento di misurazione 
individuabile negli indicatori. Essi consistono in parametri gestionali considerati e definiti a 
preventivo, ma che poi dovranno trovare confronto con i dati desunti, a consuntivo, dall’attività 
svolta. 70 

 
65 Modifiche previste dal decreto ministeriale 25 luglio 2023. 
66 Modifiche previste dal decreto ministeriale 25 luglio 2023. 
67 Modifiche previste dal decreto ministeriale 25 luglio 2023. 
68 Modifiche previste dal decreto ministeriale 25 luglio 2023. 
69 Modifiche previste dal decreto ministeriale 25 luglio 2023. 
70 Modifiche previste dal decreto ministeriale 25 luglio 2023. 
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Il PEG contribuisce alla veridicità e attendibilità della parte previsionale del sistema di bilancio, 
poiché ne chiarisce  e dettaglia i contenuti programmatici e contabili.  
  
 
 
10.3 Approvazione del PEG  
Il direttore generale ed il segretario comunale nelle ipotesi di cui all’articolo 108, comma 4, del 
testo unico degli enti locali, avvalendosi della collaborazione dei dirigenti e dei responsabili dei 
servizi, propongono all’organo esecutivo il PEG per la sua definizione ed approvazione.  
Il PEG deve essere approvato dalla Giunta contestualmente all’approvazione del bilancio di 
previsione. Per contestualmente si intende la prima seduta di giunta successiva all’approvazione del 
bilancio da parte del Consiglio. 
 
 
10.4 Obbligatorietà del PEG  
Il PEG è uno strumento obbligatorio per le Province e per i Comuni con popolazione superiore a 
5.000 abitanti.   Per i restanti Comuni è facoltativo ma se ne auspica l’adozione anche in forma 
semplificata. 
 

 
11. ll Piano degli indicatori di bilancio 
E’ lo strumento per il monitoraggio degli obiettivi e dei risultati di bilancio ed integra i documenti 
di programmazione. 
Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze per le regioni e gli enti regionali e con 
decreto del Ministero dell’interno per gli enti locali e i loro enti strumentali, è definito un sistema di 
indicatori di bilancio semplici, misurabili e riferibili ai programmi di bilancio, costruiti secondo 
criteri e metodologie comuni, diretto a consentire l’analisi e la comparazione del bilanci delle 
amministrazioni territoriali.  
Gli enti locali allegato il piano degli indicatori al bilancio di previsione, mentre le regioni lo 
trasmettono al Consiglio.  
Il piano è divulgato attraverso pubblicazione sul sito internet istituzionale dell’amministrazione 
stessa nella sezione “Trasparenza, valutazione e merito”, accessibile dalla pagina principale (home 
page). 
In riferimento a ciascun programma il piano degli indicatori attesi indica gli obiettivi che l’ente si 
propone di realizzare per il triennio della programmazione finanziaria, individuati secondo la 
medesima definizione tecnica, unità di misura di riferimento e formula di calcolo per tutti gli enti. 

E’ facoltà di ogni ente introdurre nel proprio Piano ulteriori indicatori rispetto a quelli comuni 
previsti dai decreti ministeriali.  
Gli indicatori appartenenti al set minimo individuato per le Regioni, gli Enti Locali e per gli Enti e 
Organismi Strumentali avranno uguale definizione tecnica, unità di misura di riferimento e formula 
di calcolo. 
Alla fine di ciascun esercizio finanziario gli enti locali allegano il Piano dei risultati al bilancio 
consuntivo, mentre le regioni lo trasmettono al Consiglio entro 30 giorni dall’approvazione del 
rendiconto71.  
L’analisi dei risultati conseguiti e le motivazioni degli scostamenti è svolta nella relazione sulla 
gestione allegata al rendiconto per gli enti locali e in un’apposita relazione allegata al piano dei 
risultati da parte delle regioni.  
Annualmente il Piano è aggiornato tramite la specificazione di nuovi obiettivi e indicatori e per 
scorrimento, in relazione agli obiettivi già raggiunti o oggetto di ripianificazione. 

 
71 Modifica prevista dal decreto ministeriale 1 dicembre 2015. 
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Nelle more dell’emanazione dei decreti di cui all’articolo 18-bis72, comma 4, non è obbligatoria la 
predisposizione del piano degli indicatori. 
 
12. Per le Regioni a statuto speciale e per le Province autonome di Trento e Bolzano, nonché 

per gli enti locali ricadenti nei rispettivi territori, resta fermo quanto previsto dall’articolo 
2, comma 3, del d.lgs. n. 50 del 201673. 
 
 
 
 

13. Il rendiconto della gestione74 
13.1 Definizione 
Il ciclo di bilancio degli enti che adottano la contabilità finanziaria affiancata dalla contabilità 
economico patrimoniale si conclude con l’approvazione del rendiconto della gestione, nel 
quale è data rappresentazione contabile dei risultati finanziari, economici e patrimoniali 
conseguiti nel corso dell’esercizio cui il rendiconto si riferisce.  
Il rendiconto è predisposto secondo lo schema di cui all’allegato n. 10 al presente decreto, ed è 
composto da: 

a) il conto del bilancio relativo alla gestione finanziaria e i relativi riepiloghi,  
b) il quadro generale riassuntivo, 
c) la verifica degli equilibri,  
d) il conto economico,  
e) lo stato patrimoniale. 

 
Al rendiconto della gestione, oltre agli allegati previsti dall’articolo 11 comma 4: 

 le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano allegano l’elenco delle 
delibere di prelievo dal fondo di riserva per spese impreviste di cui all’articolo 48, 
comma 1, lettera b), con l’indicazione dei motivi per i quali si è proceduto ai 
prelevamenti, e il prospetto relativo alla gestione del perimetro sanitario di cui all’art. 
20 comma 1; 

 gli enti locali allegano: 
a) l’elenco degli indirizzi internet  di pubblicazione del rendiconto della gestione e 

del bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente 
quello cui si riferisce il bilancio di previsione nonchè dei rendiconti e dei bilanci 
consolidati delle unioni di comuni di cui il comune fa parte e dei soggetti 
considerati nel gruppo “amministrazione pubblica” di cui al principio 
applicato del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, 
n. 118, e successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente 
quello cui il bilancio si riferisce. Tali documenti contabili sono allegati al 
rendiconto della gestione qualora non integralmente pubblicati nei siti internet 
indicati nell’elenco; 

b) la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale; 
c) il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio. 

Contestualmente al rendiconto, è approvato il rendiconto consolidato, che evidenzia i risultati 
della gestione facendo riferimento anche agli eventuali organismi strumentali secondo le 

 
72 Modifica prevista dal decreto ministeriale 20 maggio 2015. 
73 Modifica prevista dal decreto ministeriale 29 agosto 2018. 
74 I paragrafi riguardanti il rendiconto della gestione dal 13.1  a  13.10.5 sono stati inseriti dal decreto ministeriale 1 
agosto 2019 
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modalità previste dall’articolo 11, commi 8 e 9, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e 
successive modificazioni. 
Nelle Regioni il rendiconto consolidato comprende il Consiglio regionale. 
Negli enti locali il rendiconto consolidato comprende le Istituzioni di cui all’articolo 114 del 
TUEL. 
 
 
 
13.2. Il conto del bilancio 
 Il conto del bilancio, nello schema di rendiconto della gestione, di cui all’allegato n. 10 al 
presente decreto, è costituito da 5 prospetti di cui due riferiti alla gestione finanziaria delle 
entrate e delle spese e tre ai riepiloghi: 

1) la gestione delle entrate, 
2) il riepilogo generale delle entrate, 
3) la gestione delle spese, 
4) il rendiconto generale delle spese per missioni, 
5) il rendiconto generale delle spese per titoli. 

Il conto del bilancio è strutturato per garantire una rendicontazione finanziaria, di 
competenza e di cassa, dell’ente utile anche per le finalità della finanza pubblica.  
La classificazione omogenea, per finalità della spesa, per Missioni e Programmi è stata 
individuata nel rispetto delle competenze attribuite agli enti dal riparto previsto dagli articoli 
117 e 118 della Costituzione e prendendo come riferimento anche la struttura per missioni 
prevista nel bilancio dello Stato.  
Le entrate sono rappresentate nel rispetto della classificazione per Titoli e Tipologie. 
La rappresentazione della spesa attraverso le Missioni consente di assicurare una maggiore 
trasparenza delle informazioni riguardanti il processo di utilizzo delle risorse pubbliche 
disponibili e di supportare la valutazione dell’organo decisionale dell’amministrazione in 
relazione alle diverse funzioni attribuite alla competenza delle amministrazioni.   
Alcune Missioni trasversali sono da ricondurre all’impossibilità dell’attribuzione delle risorse 
alle specifiche finalità in quanto trattasi di servizi forniti in maniera indivisibile o non 
ripartibili secondo parametri adeguati come ad esempio la Missione 1 denominata Servizi 
istituzionali, generali e di gestione.    
Ciascuna Missione dimostra come è stata concretamente effettuata la spesa attraverso più 
Programmi che rappresentano aggregati omogenei di attività, svolte all'interno di ciascun 
ente, per perseguire gli obiettivi definiti nell'ambito delle Missioni, ossia le finalità 
istituzionali.   
La denominazione del Programma riflette le principali aree di intervento della Missione di 
riferimento e all’interno dei Programmi la spesa è articolata secondo la natura economica 
della spesa, attraverso i macroaggregati che si raggruppano in Titoli. 
 
 
 
13.2.1 La gestione delle entrate 
Il prospetto relativo alla gestione delle entrate indica, preliminarmente, con riferimento 
all’esercizio di competenza: 

a. il fondo pluriennale vincolato per spese correnti che deve corrispondere al fondo 
pluriennale vincolato per spese correnti risultante dal conto del bilancio, parte spese, 
dell’esercizio precedente  
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b. il fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale che deve corrispondere al 
fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale risultante dal conto del bilancio, 
parte spese, dell’esercizio precedente  

c. l’utilizzo definitivo dell’avanzo di amministrazione. Per  "Utilizzzo avanzo di 
amministrazione" si intende" l'avanzo applicato al bilancio.  Corrisponde allo 
stanziamento definitivo della voce  “Utilizzo avanzo di amministrazione” del bilancio di 
previsione dell’esercizio cui il rendiconto si riferisce;  

d. la quota di utilizzo dell’avanzo costituita dal Fondo anticipazioni di liquidità. 
Gli enti che hanno attivato il fondo pluriennale vincolato per incremento di attività 
finanziarie, inseriscono tale voce, dopo quella di cui alla lettera b). 
Il prospetto rendiconta successivamente per ogni titolo e con specifico riferimento a ciascuna 
tipologia: 

- l’ammontare dei residui attivi all’inizio dell’esercizio (RS); 
- le previsioni definitive di competenza (CP); 
- le previsioni definitive di cassa (CS); 
- le riscossioni in conto residui (RR); 
- le riscossioni in conto competenza (RC); 
- le riscossioni totali (TR) che corrispondono alla somma delle riscossioni in conto 

residui (RR) e in conto competenza (RC); 
- i residui riaccertati (R), comprensivi dell’importo dei crediti definitivamente cancellati, 

di quelli di dubbia e difficile esazione stralciati dal bilancio secondo le modalità 
previste dal paragrafo 9.2 del principio applicato della contabilità finanziaria  e delle 
rettifiche dei residui attivi, sia di segno positivo in caso di aumento sia di segno 
negativo in caso di riduzione;  

- gli accertamenti già imputati  contabilmente  all'esercizio cui il rendiconto si riferisce  
(A) indicati al netto dei crediti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei 
residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4 del presente decreto, risultano non 
esigibili  e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili; 

- le maggiori o minori entrate di cassa che corrispondono alla differenza tra il totale 
delle riscossioni (TR) e le previsioni definitive di cassa (CS). Le maggiori riscossioni  
sono indicate con il segno "+", le minori riscossioni sono indicate con il segno "-"; 

- le maggiori o minori entrate di competenza che corrispondono alla differenza tra gli 
accertamenti (A) e le previsioni definitive di competenza (CP). Le maggiori entrate 
accertate  sono indicate con il segno "+", le minori entrate accertate sono indicate con 
il segno "-"; 

- i residui attivi provenienti da esercizi precedenti (EP) che corrispondono alla 
differenza tra i residui attivi all’inizio dell’esercizio (RS) al netto delle riscossioni in 
c/residui (RR), incrementati o ridotti dei residui riaccertati (R); 

- i residui attivi provenienti dall’esercizio di competenza (EC) che corrispondono agli 
accertamenti (A) al netto delle riscossioni in c/competenza (RC); 

- il totale dei residui attivi da riportare all’esercizio successivo (TR) che corrispondono 
ai residui attivi provenienti dagli esercizi precedenti (EP) sommati ai residui attivi 
provenienti dall’esercizio di competenza (EC). 

Il prospetto si conclude con la rendicontazione del totale titoli delle entrate e del totale 
generale delle entrate con lo stesso specifico riferimento sopra richiamato per le tipologie. 
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Il totale generale delle entrate in conto competenza comprende anche il fondo pluriennale 
vincolato per spese correnti, il fondo pluriennale vincolato in conto capitale, il fondo 
pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie se attivato, e l’utilizzo definitivo 
dell’avanzo di amministrazione. 

 

 

13.2.2 Il riepilogo generale delle entrate 
Il prospetto relativo al riepilogo generale delle entrate risulta strutturato come il prospetto 
relativo alla gestione delle entrate, comprese le specifiche evidenziate per ogni tipologia, ma 
con riferimento ai soli totali dei titoli.  
Il prospetto si conclude con la rendicontazione del totale titoli delle entrate e del totale 
generale delle entrate con lo stesso specifico riferimento sopra richiamato per le tipologie. 
Il totale generale delle entrate in conto competenza comprende anche il fondo pluriennale 
vincolato per spese correnti, il fondo pluriennale vincolato in conto capitale, il fondo 
pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie se attivato, e l’utilizzo definitivo 
dell’avanzo di amministrazione 
 
 

13.2.3 La gestione delle spese 
Il prospetto relativo alla gestione delle spese indica preliminarmente, con riferimento 
all’esercizio di competenza: 

a.  il disavanzo di amministrazione che, le regioni e le province autonome, valorizzano al 
netto del disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto. Corrisponde 
all’importo della voce  “Disavanzo di amministrazione” dello stanziamento definitivo del 
bilancio di previsione dell’esercizio cui il rendiconto si riferisce;  

b. il disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto.  Trattasi di una voce di 
esclusiva competenza delle regioni e delle province autonome. Corrisponde all’importo 
della lettera F) dell’allegato concernente il prospetto dimostrativo del risultato di 
amministrazione. 

Il prospetto relativo alla gestione delle spese rendiconta successivamente, per ogni missione e con 
specifico riferimento ad ogni programma: 

- l’ammontare dei residui passivi all’inizio dell’esercizio (RS); 
- le previsioni definitive di competenza (CP); 
- le previsioni definitive di cassa (CS); 
- i pagamenti in conto residui (PR); 
- i pagamenti in conto competenza (PC); 
- il totale dei pagamenti (TP) che corrispondono alla somma dei pagamenti in conto residui 

(PR) e in conto competenza (PC); 
- i residui complessivamente riaccertati (R), di importo pari ai debiti degli esercizi 

precedenti definitivamente cancellati nel corso dell’esercizio, e delle riduzioni dei residui 
passivi. Non può essere effettuata una rettifica in aumento dei residui passivi se non nei 
casi espressamente consentiti  dal paragrafo 9.1 del Principio contabile applicato della 
contabilità finanziaria. Le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "-"; 

- gli impegni già imputati contabilmente  all'esercizio cui il rendiconto si riferisce  (I), 
indicati al netto dei debiti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui 
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effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultano non esigibili e reimputati agli esercizi 
in cui le obbligazioni risultano esigibili; 

- il fondo pluriennale vincolato (FPV) che corrisponde agli impegni imputati agli esercizi 
successivi finanziati con il fondo pluriennale vincolato; 

- le economie di competenza (ECP) che corrispondono alle previsioni definitive di 
competenza (CP) al netto degli impegni (I) e del fondo pluriennale vincolato (FPV); 

- i residui passivi provenienti da esercizi precedenti (EP) che corrispondono alla differenza 
tra i residui passivi all’inizio dell’esercizio (RS) al netto dei pagamenti c/residui (PR) 
ridotti dei residui riaccertati (R); 

- i residui passivi provenienti dall’esercizio di competenza (EC) che corrispondono agli 
impegni (I) al netto dei pagamenti in c/competenza (PC); 

- il totale dei residui passivi da riportare all’esercizio successivo (TR) che corrispondono ai 
residui passivi provenienti dagli esercizi precedenti (EP) sommati ai residui passivi 
provenienti dall’esercizio di competenza (EC). 

 
Il prospetto si conclude con la rendicontazione del totale missioni delle spese e del totale 
generale delle spese con lo stesso specifico riferimento sopra richiamato per i programmi.  
Il totale generale delle spese in conto competenza comprende anche il disavanzo di 
amministrazione e, solo per le regioni e le Province Autonome, il disavanzo derivante da 
debito autorizzato e non contratto. 
 

 

13.2.4 Il rendiconto generale delle spese per missioni 
Il prospetto relativo al riepilogo generale delle spese per missioni risulta strutturato come il 
prospetto relativo alla gestione delle spese, comprese le specifiche evidenziate per ogni 
programma, ma con riferimento ai soli totali delle missioni. 
Il prospetto si conclude con la rendicontazione del totale missioni delle spese e del totale 
generale delle spese con lo stesso specifico riferimento sopra richiamato per i programmi.  
Il totale generale delle spese in conto competenza comprende anche il disavanzo di 
amministrazione e solo per le regioni e le Province Autonome il disavanzo derivante da debito 
autorizzato e non contratto. 
 
 
 
13.2.5 Il rendiconto generale delle spese per titoli 
 Il prospetto relativo al riepilogo generale delle spese per titoli risulta strutturato come il 
prospetto relativo alla gestione delle spese, comprese le specifiche evidenziate per ogni 
programma, ma con riferimento ai soli totali dei titoli.  
Il prospetto si conclude con la rendicontazione del totale titoli delle spese e del totale generale 
delle spese con lo stesso specifico riferimento sopra richiamato per i programmi.  
Il totale generale delle spese in conto competenza comprende anche il disavanzo di 
amministrazione e solo per le regioni e le Province Autonome il disavanzo derivante da debito 
autorizzato e non contratto. 
 
 
13.3 Il quadro generale riassuntivo  
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Il quadro generale riassuntivo fornisce una visione sintetica e globale della gestione 
finanziaria nel corso dell’esercizio di riferimento e dei relativi risultati,  in termini di 
competenza e di cassa, attraverso il confronto tra le risorse finanziarie disponibili nel corso 
dell’esercizio e i relativi utilizzi, e consente di verificare, a consuntivo, la realizzazione degli 
equilibri  previsti nel quadro generale riassuntivo del bilancio di previsione. 
Gli importi di tutte le voci del quadro generale riassuntivo devono coincidere con quelli delle 
corrispondenti voci del conto del bilancio, salvo la voce “Disavanzo derivante da debito 
autorizzato e non contratto ripianato con accensione di prestiti” che indica solo la quota del 
disavanzo da debito autorizzato e non contratto ripianata nel corso dell’esercizio attraverso 
l’accensione dei prestiti. 
La voce  "Utilizzo avanzo di amministrazione" rappresenta  la quota del risultato di 
amministrazione che è stata applicata al bilancio e deve indicare l’importo dello  
stanziamento definitivo della voce “Utilizzo avanzo di amministrazione” del bilancio di 
previsione dell’esercizio cui il rendiconto si riferisce.  
Tutte le voci del prospetto devono essere valorizzate, anche se di importo pari a 0 
 
Le risorse finanziarie disponibili nel corso dell’esercizio sono rappresentate nella sezione 
entrate del prospetto, e sono costituite, in termini di competenza, dall’ammontare 
complessivo degli accertamenti di competenza dell’esercizio classificati per titoli, 
incrementate dall’importo degli stanziamenti definitivi del risultato di amministrazione 
applicato al bilancio e del fondo pluriennale vincolato di entrata e, con riferimento alla 
gestione di cassa,  dall’ammontare complessivo delle entrate riscosse nel corso dell’esercizio 
classificate per titoli, incrementate dal  fondo di cassa di inizio anno.  
In particolare, la sezione delle entrate evidenzia in termini di competenza e di cassa: 

a) l’ammontare delle entrate finali dell’esercizio, costituito dalla somma dei primi 5 titoli,  
b) il totale delle entrate dell’esercizio, costituito dalla somma di tutti i titoli delle entrate,  
c) l’ammontare delle risorse complessive disponibili nel corso dell’esercizio, 

rappresentato dalla voce “totale complessivo delle entrate”. In termini di competenza, 
il “totale complessivo delle entrate” è pari alla somma del totale degli accertamenti di 
cui alla lettera b) con l’importo delle previsioni definitive iscritte in bilancio  
riguardanti  il fondo pluriennale vincolato iniziale e l’utilizzo del risultato di 
amministrazione. In termini di cassa, il “totale complessivo delle entrate” è pari alla 
somma delle riscossioni dell’esercizio con il fondo di cassa iniziale. 

 
L’utilizzo delle risorse finanziarie nel corso dell’esercizio è rappresentato nella sezione delle  
spese del prospetto, ed è costituito, in termini di competenza, dall’ammontare complessivo 
degli impegni di competenza dell’esercizio classificati per titoli incrementati del fondo 
pluriennale vincolato iscritto in spesa (la sommatoria degli stanziamenti definitivi delle voci 
relative al fondo pluriennale vincolato  del bilancio di previsione dell’esercizio cui il 
rendiconto si riferisce) e, in presenza di un disavanzo di amministrazione alla fine 
dell’esercizio precedente,  delle risorse destinate al ripiano della quota di disavanzo iscritto 
nella spesa del bilancio (stanziamenti definitivi). Con riferimento al Disavanzo da debito 
autorizzato e non contratto, le Regioni e le Province autonome indicano solo la quota 
ripianata attraverso l’accensione dei prestiti.  
Per quanto riguarda la gestione di cassa, l’utilizzo delle risorse finanziarie nel corso 
dell’esercizio è costituito dall’ammontare complessivo delle spese pagate nel corso 
dell’esercizio. 
La sezione delle spese evidenzia, in termini di competenza e di cassa:   
a) l’ammontare delle spese finali dell’esercizio, costituito dalla somma dei primi 3 titoli,  
b) il totale delle spese dell’esercizio, costituito dalla somma di tutti i titoli delle spese,  
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c) l’ammontare delle risorse complessive utilizzate nel corso dell’esercizio, costituito dalla 
voce “totale complessivo delle spese”. In termini di competenza, il “totale complessivo delle 
spese” è pari alla somma del totale di cui alla lettera b) con l’ammontare delle risorse 
destinate al ripiano della quota del disavanzo di amministrazione iscritto come prima voce 
della spesa del bilancio e della quota del disavanzo da debito autorizzato e non contratto che 
le Regioni e le Province autonome hanno ripianato nel corso dell’esercizio attraverso 
l’accensione dei prestiti. In termini di cassa, il “totale complessivo delle spese” è pari alla 
somma del totale dei pagamenti dell’esercizio. 
 
La differenza tra l’ammontare delle risorse complessive disponibili nel corso dell’esercizio e 
quello delle risorse complessive utilizzate nel corso dell’esercizio rappresenta il risultato di 
competenza dell’esercizio (avanzo o disavanzo di competenza). In caso di risultato negativo, 
le Regioni e le Province autonome indicano nella sezione delle entrate l’eventuale quota del 
disavanzo di competenza determinata dagli impegni per spesa di investimento finanziati dal 
debito autorizzato e non contratto che, in quanto autorizzata dalla legge, non rileva ai fini 
dell'equilibrio di bilancio di cui all’articolo 1, comma 821 della legge n. 145 del 201875. 
 

Il Quadro generale riassuntivo dedica due appositi riquadri alla determinazione 
rispettivamente dell’equilibrio del bilancio e dell’equilibrio complessivo: 

1) l’equilibrio di bilancio è calcolato al fine di tenere conto degli effetti sulla gestione di 
competenza derivanti dalla destinazione delle risorse acquisite in bilancio alla 
costituzione degli accantonamenti previsti dalle leggi e dai principi contabili e al rispetto 
dei vincoli specifici di destinazione definiti dall’articolo 42, comma 5, al presente decreto 
e dall’articolo 187, comma 3-ter, al decreto legislativo n. 267 del 2000.  
L’equilibrio di bilancio è pari al risultato di competenza (avanzo di competenza con il 
segno +, o il disavanzo di competenza con il segno -) al netto delle risorse accantonate  
nel bilancio dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce (stanziamenti definitivi al netto del 
fondo di anticipazione di liquidità, già considerato nell’equilibrio di competenza) e delle 
risorse vincolate non ancora impegnate alla data del 31 dicembre dell’esercizio cui il 
rendiconto si riferisce.   
La voce “Risorse accantonate stanziate nel bilancio dell'esercizio N” corrisponde  al 
totale della colonna c) dell’allegato a/1 al rendiconto concernente “Elenco analitico delle 
risorse accantonate nel risultato di amministrazione" al netto dell’importo riguardante 
il fondo anticipazione di liquidità (già considerato nel risultato di competenza); 
La voce “Risorse vincolate nel bilancio” corrisponde all’importo della prima colonna 
della  riga n) dell’allegato a/2 al rendiconto concernente "Elenco analitico delle risorse 
vincolate nel risultato di amministrazione".  Il fondo crediti di dubbia esigibilità 
concorre all’equilibrio di bilancio secondo le modalità previste per la compilazione 
dell’allegato a/1 al rendiconto concernente “Elenco analitico delle risorse accantonate 
nel risultato di amministrazione". Anche con riferimento all’equilibrio di bilancio, le 
Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in presenza di un saldo negativo, 
indicano l’eventuale quota determinata dal Debito autorizzato e non contratto che, in 
quanto autorizzata dalla legge, non rileva ai fini dell'equilibrio di bilancio di cui 
all’articolo 1, comma 821 della legge n. 145 del 201876; 

2) l’equilibrio complessivo è calcolato per tenere conto anche degli effetti derivanti dalle 
variazioni degli accantonamenti effettuate in sede di rendiconto in attuazione dei 
principi contabili, nel rispetto del principio della prudenza e a seguito di eventi 
verificatosi dopo la chiusura dell’esercizio cui il rendiconto si riferisce o successivamente 
ai termini previsti per le variazioni di bilancio.   

 
75 Modifica prevista dal DM 2 agosto 2022. 
76 Modifica prevista dal DM 2 agosto 2022 
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L’equilibrio complessivo è pari alla somma algebrica tra l’equilibrio di bilancio (lettera 
d) del primo riquadro) e il saldo algebrico delle variazioni degli accantonamenti 
effettuata in sede di rendiconto.  
La voce “Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto” è pari al totale 
della colonna d) dell’allegato a/1 al rendiconto concernente "Elenco analitico delle 
risorse accantonate nel risultato di amministrazione", al netto dell’importo riguardante 
il fondo anticipazione di liquidità (già considerato nel risultato di competenza).   
Con riferimento all’equilibrio complessivo, le Regioni e le Province autonome di Trento 
e di Bolzano, in presenza di un saldo negativo determinato dagli investimenti finanziati 
dal debito autorizzato e non contratto, che non rileva ai fini dell'equilibrio di bilancio di 
cui all’articolo 1, comma 821 della legge n. 145 del 2018, indicano:   

- la quota dell’equilibrio complessivo negativo che non determina disavanzo di 
amministrazione in quanto compensata dal risultato positivo della gestione dei 
residui o dall’utilizzo di fatto del risultato di amministrazione libero non applicato 
al bilancio; 

- la quota dell’equilibrio complessivo negativo che determina la formazione o 
incrementa il disavanzo di amministrazione, che costituisce nuovo Disavanzo di 
amministrazione da DANC.77 

 
 

 
 

13.4 La verifica degli equilibri 
Il prospetto degli equilibri di bilancio consente di verificare, a consuntivo, la realizzazione 
degli equilibri previsti nei prospetti degli equilibri del bilancio di previsione, costituiti dagli: 
- Equilibri di parte corrente, distinti in risultato di competenza di parte corrente, equilibrio di 
bilancio di parte corrente ed equilibrio complessivo di parte corrente. 
Il risultato di competenza di parte corrente è determinato dalla  differenza tra le seguenti voci 
di cui alla lettera a) e quelle di cui alla lettera b): 

a) gli impegni riguardanti le spese correnti, le spese per trasferimenti in c/capitale e le 
quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti (dando 
evidenza ai rimborsi anticipati), incrementati dell’importo degli stanziamenti definitivi 
di bilancio relativi al fondo pluriennale vincolato di spesa di parte corrente,  al fondo 
pluriennale vincolato di spesa per gli altri trasferimenti in conto capitale  al ripiano del 
disavanzo  e al fondo anticipazioni di liquidità. Le Regioni e le Province autonome di 
Trento e di Bolzano considerano anche il  saldo, se negativo, tra le attività finanziarie – 
equilibrio complessivo (tra gli accertamenti del titolo 5  e gli impegni del titolo 3 escluse 
le alienazioni e le acquisizioni di partecipazioni e dei conferimenti di capitale, al netto 
di eventuali vincoli e accantonamenti relativi alle partite finanziarie); 

b) gli accertamenti riguardanti le entrate correnti (i primi tre titoli dell'entrata), i 
contributi destinati al rimborso dei prestiti, le entrate in c/capitale destinate 
all'estinzione anticipata di prestiti e le entrate di parte capitale destinate a spese 
correnti in base a specifiche disposizioni di legge o  dei principi contabili, incrementati 
dagli stanziamenti definitivi relativi al fondo pluriennale vincolato di parte corrente 
iscritto in entrata e all’utilizzo dell’avanzo di competenza di parte corrente.  

Il prospetto degli equilibri degli enti locali distingue le voci che concorrono al risultato di 
competenza di parte corrente in base a specifiche disposizioni di legge o  dei principi contabili.  
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Al fine di tenere conto anche degli effetti derivanti dalla destinazione delle risorse acquisite in 
bilancio alla costituzione degli accantonamenti di parte corrente previsti dalle leggi e dai 
principi contabili e al rispetto dei vincoli specifici di destinazione di parte corrente il prospetto 
determina anche l’equilibrio di bilancio di parte corrente pari al risultato di competenza di 
parte corrente  (avanzo di competenza di parte corrente con il segno +, o il disavanzo di 
competenza di parte corrente con il segno -) al netto delle risorse di parte corrente 
accantonate  nel bilancio dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce (stanziamenti definitivi) e 
delle risorse vincolate di parte corrente non ancora impegnate alla data del 31 dicembre 
dell’esercizio cui il rendiconto si riferisce.   
Il prospetto determina l’equilibrio complessivo di parte corrente che tiene conto anche degli 
effetti derivanti dalle variazioni degli accantonamenti di parte corrente effettuati in sede di 
rendiconto in attuazione dei principi contabili, nel rispetto del principio della prudenza e a 
seguito di eventi verificatosi dopo la chiusura dell’esercizio cui il rendiconto si riferisce o 
successivamente ai termini previsti per le variazioni di bilancio.  L’equilibrio complessivo di 
parte corrente è pari alla somma algebrica tra l’equilibrio di bilancio di parte corrente  e la 
variazione degli accantonamenti  di parte corrente effettuata in sede di rendiconto. 
 
- Equilibri in c/capitale, distinti in risultato di competenza in c/capitale, equilibrio di bilancio 
in c/capitale ed equilibrio complessivo in c/capitale. 
Il risultato di competenza in c/capitale è determinato dalla differenza tra le voci di cui alle 
seguenti  lettera a) e lettera b): 

a)  gli impegni riguardanti le spese di investimento (al netto dei trasferimenti in 
c/capitale) e le spese per acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale 
incrementate dagli stanziamenti definitivi di bilancio riguardanti il fondo pluriennale 
vincolato di spesa in c/capitale (al netto del fondo pluriennale vincolato per i 
trasferimenti in c/capitale) e il fondo pluriennale vincolato per le acquisizioni di 
partecipazioni e conferimenti di capitale. Le Regioni e le Province autonome di Trento 
e di Bolzano considerano anche il disavanzo derivante da debito autorizzato e non 
contratto ripianato con accensione di prestiti; 

b) gli accertamenti riguardanti le entrate in conto capitale (al netto dei trasferimenti in 
c/capitale, dei contributi destinati al rimborso dei prestiti, delle entrate in c/capitale 
destinate all'estinzione anticipata di prestiti e delle altre entrate di parte capitale 
destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge), le alienazioni di 
partecipazioni e conferimenti di capitale e le accensioni dei prestiti  (al netto di quelle 
destinate all'estinzione anticipata di prestiti), incrementati dagli stanziamenti definitivi 
di bilancio riguardanti il fondo pluriennale vincolato in c/capitale di entrata, l’utilizzo 
dell’avanzo di competenza in c/capitale. Le Regioni e le Province autonome di Trento e 
di Bolzano considerano anche il saldo, se positivo, tra le attività finanziarie – equilibrio 
complessivo (tra gli accertamenti del titolo 5  e gli impegni del titolo 3 escluse le 
alienazioni e le acquisizioni di partecipazioni e dei conferimenti di capitale, al netto di 
eventuali vincoli e accantonamenti relativi alle partite finanziarie). 

Al fine di tenere conto anche degli effetti derivanti dalla destinazione delle risorse acquisite in 
bilancio alla costituzione degli accantonamenti in c/capitale previsti dalle leggi e dai principi 
contabili e al rispetto dei vincoli specifici di destinazione in c/capitale il prospetto determina 
l’equilibrio di bilancio in c/capitale pari al risultato di competenza in c/capitale  (avanzo di 
competenza in c/capitale  con il segno +, o il disavanzo di competenza in c/capitale  con il 
segno -) al netto delle risorse in c/capitale  accantonate  nel bilancio dell'esercizio cui il 
rendiconto si riferisce (stanziamenti definitivi) e delle risorse vincolate in c/capitale  non 
ancora impegnate alla data del 31 dicembre dell’esercizio cui il rendiconto si riferisce.   
Il prospetto determina anche l’equilibrio complessivo in c/capitale che tiene conto degli effetti 
derivanti dalle variazioni degli accantonamenti in c/capitale  effettuati in sede di rendiconto in 
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attuazione dei principi contabili, nel rispetto del principio della prudenza e a seguito di eventi 
verificatosi dopo la chiusura dell’esercizio cui il rendiconto si riferisce o successivamente ai 
termini previsti per le variazioni di bilancio.  L’equilibrio complessivo in c/capitale è pari alla 
somma algebrica tra l’equilibrio di bilancio in c/capitale e la variazione degli accantonamenti  
in c/capitale   effettuata in sede di rendiconto. 
Il disavanzo da debito autorizzato e non contratto che, ai sensi dell’articolo 40, comma 2-bis, 
del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall’articolo 1, comma 937, della legge 
n. 145 del 2018, costituisce copertura delle spese di investimento, non rileva ai fini degli 
equilibri. 
 
- l’equilibrio tra le partite finanziarie in termini di competenza, tra gli accertamenti e gli 
impegni riguardanti le operazioni di acquisto/alienazione di titoli obbligazionari e di 
concessione/riscossione crediti, ridotto dell’importo delle previsioni di bilancio definitive di 
spesa per incremento di attività finanziaria destinato a confluire nel risultato di 
amministrazione come quota vincolata.  
Anche per il saldo tra le partite finanziarie è determinato il risultato di competenza, 
l’equilibrio di bilancio e l’equilibrio complessivo. 
Nel caso di concessioni di crediti o altri incrementi delle attività finanziarie di importo 
superiore rispetto alle riduzioni di attività finanziarie esigibili nel medesimo esercizio, il saldo 
negativo, riferito all’equilibrio complessivo, è finanziato da risorse correnti, mentre 
l’eventuale saldo positivo delle attività finanziarie, sempre riferito all’equilibrio complessivo, 
è destinato al rimborso anticipato dei prestiti e al finanziamento degli investimenti.  

Il prospetto degli equilibri delle Regioni dedica un’apposita sezione alle partite finanziarie e, in 
caso di risultato di competenza negativo (D/3) determinato da impegni per spesa di investimento 
finanziati dal debito autorizzato e non contratto formatosi nell’esercizio che, in quanto 
autorizzato dalla legge, non rileva ai fini dell'equilibrio di bilancio di cui all’articolo 1, comma 
821 della legge n. 145 del 2018, prevede sia indicata la quota determinata dal debito autorizzato e 
non contratto, distinguendo: 

- la quota che non incrementa il disavanzo di amministrazione, in quanto compensata dal 
risultato positivo della gestione dei residui, o dall’utilizzo di fatto del risultato di 
amministrazione libero non applicato al bilancio; 

- la quota che determina la formazione o incrementa il disavanzo di amministrazione che 
costituisce nuovo Disavanzo di amministrazione da DANC78. 

 
Infine il prospetto determina il Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti 
pluriennali, nel rispetto dei principi contabili  
 
 
13.5 Lo stato patrimoniale 
Lo stato patrimoniale è il documento contabile di sintesi del sistema di scritture economiche 
patrimoniali che affianca a fini conoscitivi la contabilità finanziaria, attraverso il quale è 
rappresentata la composizione qualitativa e quantitativa del patrimonio dell’ente, inteso come 
complesso coordinato di beni e rapporti giuridici attivi e passivi valutati nell’ipotesi che l’ente 
sia destinato a perdurare nel tempo (patrimonio di funzionamento). 
Lo schema di stato patrimoniale è a sezioni contrapposte (Attivo e Passivo) e s’ispira, pur con 
alcuni adattamenti, allo schema previsto nel codice civile. 
Le voci dello stato patrimoniale sono raggruppate in: 
- macroclassi, contraddistinte da lettere alfabetiche maiuscole; 
- classi, identificate da numeri romani; 
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- voci, contraddistinte da numeri arabi; 
- articolazioni di sottovoci “di cui”, identificate da lettere alfabetiche minuscole. 
L’attivo patrimoniale rappresenta i “beni e i rapporti giuridici attivi” dell’ente e si articola 
nelle seguenti macroclassi: 

A) Crediti verso lo Stato ed altre amministrazioni pubbliche per la partecipazione al 
fondo di dotazione, 

B) Immobilizzazioni, 
C) Attivo circolante, 
D) Ratei e risconti. 

La classificazione fondamentale dell’attivo patrimoniale riguarda la distinzione tra le 
Immobilizzazioni e l’Attivo circolante, che consente di individuare gli elementi attivi che 
compongono il patrimonio  in relazione al criterio finanziario del grado di liquidità, secondo 
cui le attività con durata di utilizzo o scadenza di realizzo superiori all’esercizio sono inserite 
tra le immobilizzazioni e quelli liquidabili entro il termine di un anno sono considerate di tipo 
corrente. 
Il passivo patrimoniale è classificato nelle seguenti macroclassi, che consentono di individuare 
la natura degli elementi che lo compongono: 

A) Patrimonio netto, 
B) Fondi per rischi e oneri, 
C) Trattamento di fine rapporto, 
D) Debiti, 
E) Ratei, risconti e contributi agli investimenti. 

 
Il quadro informativo fornito dallo Stato patrimoniale è arricchito dai conti d’ordine che, 
suddivisi nella tradizionale distinzione riguardante i rischi, gli impegni e i beni di terzi, 
registrano gli accadimenti che potrebbero produrre effetti sul patrimonio dell’ente negli 
esercizi successivi. 
Infine, è da ricordare che lo stato patrimoniale, così come  il conto economico, offre la 
possibilità di acquisire ulteriori informazioni, attraverso la determinazione di margini e 
indicatori, sui valori contenuti in tali documenti. 
 
13.6 Il conto economico 
Il conto economico è il documento contabile di sintesi del sistema di scritture economiche 
patrimoniali attraverso il quale è possibile confrontare il valore della ricchezza consumata 
con quello della ricchezza prodotta ed acquisita nel corso della gestione, al fine di determinare 
il risultato economico dell’esercizio, cioè l’incremento o la riduzione del patrimonio netto 
dell’ente. 
Al termine dell’esercizio il conto economico evidenzia, come differenza tra i ricavi e i proventi 
di competenza economica dell’esercizio e i costi e gli oneri di competenza economica del 
medesimo esercizio, il risultato economico, che può essere costituito da un avanzo economico, 
un disavanzo economico o dal pareggio economico.  
Al riguardo è fondamentale sottolineare che le Pubbliche Amministrazioni non perseguono 
l’obiettivo di un risultato economico positivo ma l’equilibrio tra componenti positive e 
negative nel medio periodo.  Infatti, in quanto determinato anche dalla potestà di imposizione 
tributaria o da trasferimenti da altri livelli di governo, il risultato economico delle Pubbliche 
Amministrazioni è un indicatore della capacità di mantenere nel tempo un equilibrio tra 
componenti economiche positive e negative nel perseguimento delle proprie finalità 
istituzionali, e non della capacità di produrre ricchezza attraverso la propria gestione. 
In particolare, la valutazione della performance economica di un ente deve essere effettuata in 
termini di equità intergenerazionale, che richiede ai contribuenti di ogni generazione di non 
consumare più risorse di quante ne hanno fornite, in modo da lasciare il patrimonio pubblico, 
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integro nel suo valore, alle generazioni future. A tal fine, è necessario che il conto economico 
evidenzi non solo i costi/oneri relativi al consumo dei beni a fecondità semplice e dei servizi, 
cioè delle risorse impiegate per garantire il funzionamento dell’ente, ma anche le potenzialità 
di servizio cedute dai beni a lento rigiro, di cui deve essere garantito il reintegro. 
Nel caso di disavanzo economico o  di deficit patrimoniale, la legge non disciplina le modalità 
di ripiano. Le iniziative necessarie per riequilibrare la situazione economica e patrimoniale 
dell’ente, devono essere assunte tempestivamente dal Consiglio e dalla Giunta, sulla base di 
una attenta valutazione delle cause di tale grave criticità, verificando se le azioni previste per 
il rientro dal disavanzo finanziario, se in essere, consentono anche il conseguimento 
dell’equilibrio economico e, in caso di deficit patrimoniale, la formazione di risultati 
economici, in grado, in tempi ragionevoli, di garantirne il ripiano. 
 
Attraverso la forma “scalare”, che rappresenta i componenti economici attivi e passivi della 
gestione raggruppati secondo la loro natura, cioè secondo la causa che li ha provocati, il conto 
economico consente di conoscere la gestione nel suo divenire, approfondendo le ragioni 
economiche che hanno determinato la variazione del patrimonio netto dell’ente. 
In particolare, lo schema del conto economico consente di seguire la formazione del risultato 
economico dell’esercizio attraverso una stratificazione dei ricavi/proventi e dei costi/oneri, e la 
determinazione dei seguenti risultati intermedi che, mantenendo intatta la visione unitaria 
della gestione, permettono di valutare il contributo fornito dalle diverse aree gestionali: 

- risultato della gestione, 
- risultato della gestione finanziaria, 
- il saldo delle rettifiche di valore delle attività finanziarie, 
- il risultato della gestione straordinaria. 

Il risultato della gestione rappresenta quella parte del risultato economico generata 
dall’attività tipica dell’ente che, se positiva, evidenzia la capacità di produrre e acquisire 
risorse sufficienti per svolgere la propria funzione e per effettuare nuovi investimenti, o per 
finanziare eventuali saldi negativi dell’area finanziaria o straordinaria.   
Invece, un risultato della gestione negativo evidenzia uno squilibrio economico che non può 
protrarsi nel tempo, determinato da una gestione che consuma più risorse di quelle 
disponibili. 
 
 
13.7 La tabella dimostrativa del risultato di amministrazione 
Nello schema di rendiconto di gestione l’allegato a) Risultato di amministrazione ha la finalità 
di dimostrare il risultato di amministrazione alla fine dell’esercizio e la sua composizione. 
L’art. 42 del presente decreto e gli articoli 186 e 187 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 
del 200011, dettano la disciplina del risultato di amministrazione, integrata dal punto 9.2 del 
principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria. 
Il risultato di amministrazione alla fine dell’esercizio è costituito dal fondo di cassa 
maggiorato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi, al netto del fondo pluriennale 
vincolato per spese correnti e per spese in conto capitale. Gli enti che hanno attivato anche il 
fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie inseriscono nel prospetto 
anche tale voce. 
Il prospetto si presenta suddiviso in due sezioni, la prima riguarda l’ammontare del risultato 
di amministrazione mentre  la seconda la sua composizione. 
Poiché il risultato di amministrazione finale è definito come un saldo algebrico, si sottolinea la 
necessità di determinare le poste che lo compongono nel rispetto della disciplina armonizzata: 
fondo di cassa, residui attivi, residui passivi e fondo pluriennale vincolato. 
Con particolare riguardo ai residui attivi il prospetto prevede due specifiche voci che evidenziano: 
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- l’importo dei residui attivi incassati alla data del 31/12 in conti postali e bancari in attesa del 
riversamento nel conto di tesoreria principale. La voce indica le entrate riscosse alla data del 
31 dicembre nei conti postali e bancari intestati all’ente dopo l’ultimo riversamento al conto 
di tesoreria principale effettuato nell’anno. Tale importo corrisponde alle giacenze degli 
estratti conto al 31 dicembre e agli interessi attivi bancari se accertati in attuazione del punto 
3.9 del principio applicato della contabilità finanziaria, sulla base della comunicazione della 
Banca/Posta o dell’incasso verificatosi prima dell’approvazione del rendiconto, al lordo 
delle spese e delle commissioni riguardanti la tenuta del conto, impegnate nel rispetto del 
principio contabile generale n. 4 dell’integrità; 

- l’importo dei residui attivi riguardanti entrate tributarie accertate sulla base della stima del 
Dipartimento delle finanze in attuazione del punto 3.7.5 del principio contabile applicato 
concernente la contabilità finanziaria79. 

In attuazione dell’art. 42 del presente decreto, così come dell’art. 186 del TUEL, per i quali  il 
risultato di amministrazione “…non comprende le risorse accertate che hanno finanziato 
spese impegnate con imputazione agli esercizi successivi, rappresentate dal fondo pluriennale 
vincolato determinato in spesa del conto del bilancio…”, il fondo pluriennale vincolato è una 
posta che riduce il risultato di amministrazione finale (identificatoa dalla lettera A), 
concorrendo con il segno (-) alla somma algebrica che lo determina. 
 
Il primo comma dell’art. 42 citato, come anche l’articolo 187 del TUEL, precisano che il 
risultato di amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi accantonati, fondi destinati agli 
investimenti e fondi vincolati per poi affermare che: “…Nel caso in cui il risultato dei 
amministrazione non presenti un importo sufficiente a comprendere le quote vincolate, 
destinate ed accantonate, la differenza è iscritta nel primo esercizio considerato nel bilancio di 
previsione, prima di tutte le spese, come disavanzo da recuperare…”.  Pertanto, nella seconda 
sezione del prospetto, il risultato di amministrazione è articolato nelle diverse quote che lo 
compongono e la quota libera (identificata dalla lettera E) è determinata come differenza, se 
positiva, tra l’importo del risultato di amministrazione (lettera A) e le quote accantonate 
(lettera B), vincolate (lettera C) e destinate agli investimenti (lettera D). 
L’utilizzo della quota libera del risultato di amministrazione è disciplinato dal comma 6 
dell’articolo n. 42 del presente decreto, dal comma 2 dell’art.  187 del TUEL e dal paragrafo 
9.2 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, il quale precisa 
“che la quota libera del risultato di amministrazione può essere utilizzata con il bilancio di 
previsione o con provvedimento di variazione di bilancio, solo a seguito dell’approvazione del 
rendiconto, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità…”.  Pertanto, la quota 
libera del risultato di amministrazione è utilizzata nel rispetto di tali priorità. 
 
Se la lettera E) è negativa, l’importo deve essere iscritto nella parte spesa del bilancio di 
previsione in corso di gestione, come disavanzo da recuperare.   
In caso di lettera E) negativa, le Regioni indicano nella lettera F) del prospetto l’eventuale 
quota del disavanzo da debito autorizzato e non contratto, e nel bilancio iscrivono 
distintamente il disavanzo di amministrazione da ripianare (lettera E al netto della lettera F) e 
il disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto (lettera F). 
L’importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto di cui alla lettera F) 
corrisponde al totale dell’elenco degli impegni per spese di investimento che lo hanno 
determinato, descritto nella Relazione sulla gestione. 
 

 
79 Modifiche previste dal decreto ministeriale 25 luglio 2023. 
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Come la corretta determinazione delle poste algebriche che lo individuano è la condizione 
necessaria per rendere certo e veritiero il risultato di amministrazione (lettera A), la precisa 
definizione delle quote che lo compongono, individuate nel rispetto del presente decreto, è la 
condizione necessaria per definire l’ammontare certo e veritiero dell’avanzo libero di parte 
corrente applicabile al bilancio o dell’eventuale disavanzo di amministrazione da ripianare 
(lettera E).  
Gli allegati a/1, a/2 e a/3 al rendiconto riportano l’elenco analitico delle quote del risultato di 
amministrazione accantonate, vincolate e destinate agli investimenti e consentono di 
analizzarne e verificarne la corretta determinazione. 
 
13.7.1 Allegato a/1 - Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di 
amministrazione  
Le quote accantonate del risultato di amministrazione alla fine dell’esercizio cui il rendiconto 
si riferisce sono analiticamente rappresentate nell’allegato a/1 al rendiconto che, con 
riferimento al fondo anticipazione di liquidità, al fondo perdite società partecipate di cui 
all’articolo 21 del decreto legislativo n. 175 del 2016 e dall’articolo 1, commi 550 – 552, della  
legge n.147/2013, al fondo contenzioso, al fondo crediti di dubbia e difficile esazione, agli 
accantonamenti effettuati dalle regioni per i residui perenti, e agli altri accantonamenti, 
indica, rispettivamente, nelle seguenti colonne: 

- il capitolo di spesa del bilancio gestionale/PEG e la relativa descrizione. Gli enti locali 
che ai sensi dell’articolo 169, comma 3, del TUEL non adottano il PEG indicano solo 
l’oggetto della spesa (e non il capitolo con la relativa descrizione). Per i fondi 
accantonati negli esercizi precedenti che non sono stati stanziati nella spesa del bilancio 
dell’esercizio cui il rendiconto si riferisce, è indicato “per memoria” il capitolo 
dell’esercizio in cui il fondo è stato iscritto in bilancio, con la relativa descrizione e 
l’esercizio di riferimento; 

- lettera a) - “Risorse accantonate al 1/1/ N”: deve essere indicato, per ciascun capitolo, 
l’importo dell’accantonamento nel risultato di amministrazione alla data del 1° 
gennaio dell’esercizio che si rendiconta, che deve essere uguale all’ammontare del 
medesimo fondo nella colonna e) dell’allegato a/1 del rendiconto dell’esercizio 
precedente. I totali parziali di tale colonna corrispondono agli importi dei fondi 
indicati nella “Parte accantonata” dell’allegato a) del rendiconto dell’esercizio 
precedente concernente il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione; 

- lettera b) - “Risorse accantonate applicate al bilancio dell'esercizio  N (con segno -)”: 
deve essere indicato l’importo dello stanziamento definitivo della voce “Utilizzo avanzo 
di amministrazione” riguardante le quote accantonate del risultato di 
amministrazione. Tale importo deve essere indicato con il segno (-); 

- lettera c) - “Risorse accantonate stanziate nella spesa del bilancio dell'esercizio N”: 
deve essere indicato, per ciascun capitolo, l’importo dello stanziamento definitivo di 
spesa del bilancio dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce, riguardante sia 
l’accantonamento di nuovi fondi finanziati dalle entrate dell’esercizio, sia il 
“riaccantonamento” dei fondi provenienti dagli esercizi precedenti, applicati in entrata 
del bilancio come utilizzo del risultato di amministrazione al lordo degli utilizzi;  

- lettera d) - “Accantonamenti/Utilizzi in sede di rendiconto”: deve essere indicata la 
somma algebrica degli ulteriori accantonamenti nel risultato di amministrazione 
effettuati in sede di predisposizione del rendiconto (con il segno +), e  delle riduzioni 
degli accantonamenti effettuati in sede di predisposizione del rendiconto (con il segno -
). 

- Lettera e) - “Risorse accantonate nel risultato di amministrazione al 31/12/N”: deve 
essere indicata la somma algebrica degli importi inseriti nelle precedenti quattro voci 
(e=a+b+c+d). I totali parziali della colonna e) corrispondono agli importi dei rispettivi 
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fondi indicati nella “Parte accantonata” dell’allegato a) del rendiconto, concernente il 
prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione.  
 

Una particolare attenzione deve essere dedicata alla compilazione dei capitoli riguardanti il 
fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE), da effettuare tassativamente secondo le seguenti 
modalità:  

1) i primi importi da inserire sono quelli riguardanti le voci delle colonne indicate con le 
lettere a) ed e), nelle quali devono essere indicate rispettivamente le quote del FCDE 
accantonate nel risultato di amministrazione degli esercizi (N-1) e (N) determinate nel 
rispetto dei principi contabili; 

2) dopo le lettere a) e e) inserire l’importo della lettera b), nella quale deve essere indicata 
la quota del FCDE del risultato di amministrazione che è stata applicata al bilancio 
dell’esercizio cui il rendiconto si riferisce. L’utilizzo del FCDE non richiede 
l’applicazione al bilancio nella voce “Utilizzo del risultato di amministrazione”, in 
quanto l’utilizzo di tale fondo è registrato in sede di predisposizione del rendiconto 
riducendo l’importo del FCDE nel risultato di amministrazione in considerazione dei 
residui attivi cancellati o riscossi nel corso dell’esercizio.  Gli enti che iscrivono il fondo 
crediti in entrata del bilancio per poi riaccantonarlo obbligatoriamente (per lo stesso 
importo incrementato del nuovo accantonamento previsto in relazione alle entrate che 
si prevede di accertare), valorizzano l’importo del FCDE applicato al bilancio nella 
colonna di cui alla lettera b) con il segno (-);  

3) se l'importo indicato nella colonna della lettera (e) è minore della somma algebrica 
degli importi indicati nelle colonne (a) +(b), la differenza è iscritta con il segno (-) nella 
colonna  (d); 

4) se l'importo nella colonna della lettera (e) è maggiore della somma algebrica degli 
importi indicati nelle colonne (a)+(b), la differenza è iscritta con il segno (+) nella 
colonna  (c) entro il limite dell'importo stanziato in bilancio per il FCDE  (previsione 
definitiva). Se lo stanziamento di bilancio non è capiente, la differenza è iscritta nella 
lettera (d) con il segno (+). 

 
 
       
13.7.2 Allegato a/2 - Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione. 
Le quote vincolate del risultato di amministrazione sono analiticamente rappresentate 
nell’allegato a/2 al rendiconto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi 
contabili, i vincoli derivanti dai trasferimenti, i vincoli da mutui e altri finanziamenti e i 
vincoli formalmente attribuiti dall’ente, come definiti dall’articolo 42, comma 5, al presente 
decreto, e dall’articolo 187, comma 3-ter, del TUEL e dai principi contabili applicati. 
Per ciascuna entrata vincolata del risultato di amministrazione al 1/ gennaio e/o al 31 
dicembre dell’esercizio cui il rendiconto si riferisce, il prospetto riporta:  

- il capitolo di entrata del bilancio gestionale/PEG di imputazione  dell’entrata vincolata 
e la relativa descrizione.  Per le risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 1 
gennaio dell’esercizio di riferimento per le quali non è stato previsto il capitolo di 
entrata nel bilancio del medesimo esercizio è indicato, “per memoria”, il capitolo di 
entrata  dell’esercizio in cui l’entrata è stata accertata.  Gli enti locali che ai sensi 
dell’articolo 169, comma 3,  del TUEL non adottano il PEG indicano solo l’oggetto 
dell’entrata (e non il capitolo e la relativa descrizione).  Per  le risorse destinate al 
cofinanziamento nazionale per le quali non è possibile fare riferimento ad uno specifico 
capitolo di entrate, nella colonna “Capitolo di entrata” si indica “Cof. Naz.”. Per le 
entrate  vincolate accertate negli esercizi 2018 e precedenti è possibile indicare solo 
l’oggetto delle entrata e non il capitolo con la relativa descrizione. 
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- il capitolo di spesa del bilancio gestionale/PEG di imputazione delle spese finanziate da 
entrate vincolate e la relativa descrizione.  Il capitolo di spesa con la relativa 
descrizione non è indicato: 

  da parte degli enti locali che ai sensi dell’articolo 169, comma 3,  del TUEL non 
adottano il PEG. Tali enti indicano solo l’oggetto della spesa; 

  quando l’entrata vincolata finanzia più capitoli di spesa, in tali casi gli importi 
relativi alle lettere da d) a i) sono aggregati e riferiti ad un unico oggetto della 
spesa. L’elenco analitico dei capitoli di spesa riguardanti tali spese è riportato 
nella Relazione sulla gestione, seguendo lo schema dell’allegato a/2;   

 quando la spesa finanziata dalle entrate vincolate non è stata stanziata in 
bilancio, ad esempio nel caso dell’accertamento di un’entrata non prevista in 
bilancio effettuato dopo i termini previsti per le variazioni di bilancio 
dall’articolo 51, comma  6, del presente decreto e dall’articolo 175, comma 3, 
del TUEL, o nel caso di entrate vincolate nel risultato di amministrazione di 
inizio anno non applicate al bilancio in entrata e in spesa. 

- lettera a) - “Risorse vinc.  nel risultato di amministrazione al 1/1/ N”: deve essere 
indicato l’importo della specifica entrata vincolata nel risultato di amministrazione 
alla data del 1° gennaio dell’esercizio che si rendiconta che deve essere uguale 
all’ammontare della corrispondente entrata vincolata della lettera i) dell’allegato a/2 
del rendiconto dell’esercizio precedente. I totali parziali di tale colonna, al netto delle 
relative quote accantonate, corrispondono agli importi delle quote vincolate, indicati 
nell’allegato a) del rendiconto dell’esercizio precedente concernente il prospetto 
dimostrativo del risultato di amministrazione; 

- lettera b) - “Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio N”): deve essere 
indicato l’importo delle entrate che sono state applicate definitivamente al bilancio di 
previsione dell’esercizio alla voce “Utilizzo avanzo di amministrazione” (con il segno 
+). La voce non comprende l’importo degli eventuali residui attivi vincolati cancellati 
nel corso dell’esercizio o l’ammontare del vincolo su quote del risultato di 
amministrazione eliminato nel corso dell’esercizio; 

- lettera c) “Entrate vincolate accertate nell'esercizio N”: deve essere indicato l’importo 
delle entrate con specifico vincolo di destinazione accertate con imputazione 
all'esercizio cui il rendiconto si riferisce; 

- lettera d) - “Impegni eserc. N finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o 
da quote vincolate del risultato di amministrazione”: deve essere indicato l’importo 
degli impegni imputati all'esercizio cui il rendiconto si riferisce finanziati da entrate 
vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione.  
La voce non comprende gli impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato iscritto 
in entrata, da entrate accertate  libere e dall'avanzo libero; 

- lettera e) - “Fondo plur. vinc.  al 31/12/N finanziato da entrate accertate nell'esercizio o 
da quote vincolate del risultato di amministrazione”: deve essere indicato l’ammontare 
complessivo degli stanziamenti definitivi riguardanti il  fondo pluriennale di spesa 
finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio e dalla quota vincolata del 
risultato di amministrazione.  La voce non comprende le quote del fondo pluriennale 
vincolato di spesa finanziate dal fondo pluriennale  di entrata, da entrate accertate  
libere e dall'avanzo libero; 

- lettera f) - “Cancellazione di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote 
del risultato di amministrazione (+) e cancellazione di residui passivi finanziati da 
risorse vincolate (-)”: deve essere indicata la somma algebrica dell'importo dei residui 
attivi vincolati cancellati definitivamente e/o meramente stralciati dal conto del 
bilancio (con il segno +), dell’importo dei vincoli eliminati dal risultato di 
amministrazione (con il segno +)  e dell'importo dei residui passivi cancellati finanziati 
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da entrate vincolate (con il segno -). Ai fini di questa tabella non produce effetti  
l'eliminazione definitiva dei residui attivi stralciati negli esercizi precedenti dal conto 
del bilancio e l'eliminazione definitiva dei residui passivi perenti delle regioni; 

- lettera g) - “Cancellazione nell'esercizio N di impegni finanziati dal fondo pluriennale 
vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio N-1 non reimpegnati 
nell'esercizio N”: deve essere indicato l’importo degli impegni finanziati dal fondo 
pluriennale di entrata, cancellati dopo l’approvazione del rendiconto dell’esercizio 
precedente. Non si indicano le cancellazioni degli impegni effettuati prima 
dell’approvazione del rendiconto dell’esercizio precedente i cui effetti sono già 
considerati nella colonna (a) concernente il risultato di amministrazione al 1° gennaio, 
oltre che nel fondo pluriennale di spesa dell'esercizio precedente e del fondo 
pluriennale vincolato di entrata dell'esercizio in corso. 

- lettera h) - “Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/N”: deve essere indicata la somma 
degli importi  delle   colonne (b), (c) e (g) al netto degli importi delle (d) ed (e), in 
quanto rappresenta l’importo delle entrate vincolate acquisite dal bilancio cui il 
rendiconto si riferisce (come quota del risultato di amministrazione applicata  al 
bilancio  e come accertamenti di entrate vincolate),  che non è stato speso nel corso 
dell'esercizio attraverso  impegni o costituzione del FPV di spesa;   

- lettera i) - “Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/N”: deve essere 
indicata la somma algebrica: (h)=(a)+(c -( d)-(e)-(f)+(g), che corrisponde all’importo 
delle quote vincolate nel risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio cui 
si riferisce il rendiconto. 

Per evitare che le medesime entrate siano considerate nel risultato di amministrazione,  sia tra 
le quote accantonate sia tra le quote vincolate, peggiorando l’importo della lettera E), le 
successive voci del prospetto consentono di determinare l’ammontare delle entrate vincolate 
al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti. A tal fine, per ciascuna tipologia di 
vincolo, sono compilate le seguenti righe:   

- lettere m, da m/1 a m/5 – “Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate”: 
 nella prima colonna di tutte le righe identificate dalla lettera m) devono essere 

indicati gli importi degli accantonamenti effettuati nel bilancio dell’esercizio N 
a valere della specifica tipologia di entrate vincolate considerata (da m/1 a m/5). 
Si tratta di una quota, riferita alla specifica tipologia di entrate vincolate 
considerata, del totale della colonna c) "Accantonamenti stanziati nell'esercizio 
N" della tabella concernente "Elenco analitico delle risorse accantonate nel 
risultato di amministrazione"; 

  nella seconda colonna di tutte le righe identificate dalla lettera m) devono essere 
indicati gli importi accantonati nel risultato di amministrazione dell’esercizio N 
a valere della specifica tipologia di entrate vincolate considerata (da m/1 a m/5). 
Si tratta di una quota, riferita alla specifica tipologia di entrate vincolate 
considerata, del totale della colonna e) " Risorse accantonate nel risultato di 
amministrazione al 31/12/ N" della tabella concernente "Elenco analitico delle 
risorse accantonate nel risultato di amministrazione".  I fondi di riserva e i 
fondi speciali non confluiscono nella quota accantonata del risultato di 
amministrazione. 

-  lettere n, da n/1 a n/5 – “Totale risorse vincolate al netto di quelle che sono state 
oggetto di accantonamenti”:   

 nella prima colonna di tutte le righe identificate dalla lettera n) deve essere 
inserita la differenza tra l'importo dei totali parziali delle voci da l1) a l5) della 
colonna h) "Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/N" e l'importo della prima 
colonna della voce correlata "Quote accantonate riguardanti le risorse vincolate  
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(m)", che rappresenta il totale delle risorse vincolate acquisite in bilancio nel 
corso dell'esercizio e non spese al netto di quelle che non sono state oggetto di 
accantonamento; 

 nella seconda colonna di tutte le righe identificate dalla lettera n) deve essere 
inserita la differenza tra l'importo dei totali parziali da l1) a l5) della colonna i)  
"Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/N" e l'importo della 
seconda colonna della voce correlata "Quote accantonate riguardanti le risorse 
vincolate  (m)", che rappresenta il totale delle risorse vincolate nel risultato 
amministrazione al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti.  
Tali differenze corrispondono agli importi delle quote vincolate indicati 
nell’allegato a) del rendiconto concernente il prospetto dimostrativo del 
risultato di amministrazione. 

 
 
 
13.7.3 Allegato a/3 - Elenco analitico delle risorse destinate agli investimenti nel risultato di 

amministrazione. 
Le quote destinate agli investimenti del risultato di amministrazione, come definite 
dall’articolo 42, comma 4, al presente decreto, e dall’articolo 187, comma 1, del TUEL, sono 
rappresentate nell’allegato a/3 al rendiconto. 
Per ciascuna entrata destinata agli investimenti ancora non impegnata alla data del 1 gennaio 
e/o del 31 dicembre dell’esercizio cui il rendiconto si riferisce, il prospetto indica:  

- il capitolo di entrata del bilancio gestionale/PEG di imputazione  dell’entrata destinata 
agli investimenti e la relativa descrizione.  Per le entrate destinate agli investimenti 
presenti nel risultato di amministrazione al 1° gennaio dell’esercizio di riferimento (N) 
per le quali non è previsto il capitolo di entrata è indicato “per memoria” il capitolo di 
entrata  dell’esercizio in cui l’entrata è stata accertata.  Gli enti locali che ai sensi 
dell’articolo 169, comma 3,  del TUEL non adottano il PEG indicano solo l’oggetto 
dell’entrata, e non il capitolo con la descrizione.  Per le entrate  destinate agli 
investimenti accertate negli esercizi 2018 e precedenti è possibile indicare solo l’oggetto 
delle entrata, e non il capitolo con la descrizione. 

- il capitolo di spesa del bilancio gestionale/PEG di imputazione delle spese finanziate da 
entrate destinate agli investimenti e la relativa descrizione.  Il capitolo di spesa con la 
relativa descrizione non è indicato: 

  da parte degli enti locali che ai sensi dell’articolo 169, comma 3,  del TUEL non 
adottano il PEG. Tali enti indicano solo l’oggetto della spesa; 

  quando l’entrata destinata agli investimenti finanzia più capitoli di spesa, in tali 
casi gli importi relativi alle lettere da c) a f) sono aggregati e riferiti ad un unico 
oggetto della spesa.  L’elenco analitico dei capitoli di spesa riguardanti tali spese 
è riportato nella Relazione sulla gestione, seguendo lo schema dell’allegato a/3;   

 quando la spesa finanziata dalle entrate destinate agli investimenti non è stata 
stanziata in bilancio, ad esempio nel caso dell’accertamento di un’entrata non 
prevista in bilancio effettuato dopo i termini previsti per le variazioni di 
bilancio dall’articolo 51, comma  6, del presente decreto e dall’articolo 175, 
comma 3, del TUEL, o nel caso di entrate destinate agli investimenti nel 
risultato di amministrazione di inizio anno che non sono state applicate al 
bilancio in entrata e in spesa. 

- lettera a) - “Risorse destinate agli investim. al 1/1/ N”: deve essere indicato l’importo 
della specifica entrata destinata agli investimenti nel risultato di amministrazione alla 
data del 1° gennaio dell’esercizio che si rendiconta che deve essere uguale 
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all’ammontare della medesima entrata destinata agli investimenti della lettera f) 
dell’allegato a/3 del rendiconto dell’esercizio precedente. Il totale della colonna a), al 
netto delle relative quote accantonate, corrisponde all’importo della voce “Totale parte 
destinata agli investimenti (D)” dell’allegato  a) del rendiconto dell’esercizio 
precedente concernente il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione; 

- lettera b) - “Entrate destinate agli investimenti accertate nell'esercizio N”): deve essere 
indicato l’importo delle entrate destinate agli investimenti accertate con imputazione 
all'esercizio cui il rendiconto si riferisce; 

- lettera c) - “Impegni  eserc. N finanziati da entrate destinate accertate nell'esercizio o 
da quote destinate del risultato di amministrazione”: deve essere indicato l’importo 
degli impegni imputati all'esercizio cui il rendiconto si riferisce finanziati da entrate 
destinate agli investimenti accertate nell'esercizio o da quote del risultato di 
amministrazione destinate agli investimenti.  La voce non comprende gli impegni 
finanziati dal fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata, da entrate accertate  
libere e dall'avanzo libero; 

- lettera d) - “Fondo plurien. vinc.  al 31/12/N finanziato da entrate destinate accertate 
nell'esercizio o da quote destinate del risultato di amministrazione”: deve essere 
indicato l’ammontare complessivo degli stanziamenti definitivi riguardanti il  fondo 
pluriennale di spesa finanziati da entrate destinate agli investimenti accertate 
nell'esercizio e dalla quota del risultato di amministrazione destinata agli investimenti.  
La voce non comprende le quote del fondo pluriennale vincolato di spesa finanziate dal 
fondo pluriennale  di entrata, da entrate accertate  libere e dall'avanzo libero; 

- lettera e) - “Cancellazione di residui attivi costituiti da risorse destinate agli 
investimenti  o eliminazione della destinazione su quote del risultato di 
amministrazione (+) e cancellazione di residui passivi finanziati da risorse destinate 
agli investimenti (-) (gestione dei residui)”: deve essere indicata la somma algebrica 
dell'importo dei residui attivi costituiti da risorse destinate agli investimenti cancellati 
definitivamente e/o meramente stralciati dal conto del bilancio (con il segno +), 
dell’importo delle destinazioni agli investimenti eliminati dal risultato di 
amministrazione (con il segno +)  e dell'importo dei residui passivi cancellati finanziati 
da entrate destinate agli investimenti (con il segno -). Ai fini di questa tabella non 
produce effetti l’eliminazione definitiva dei residui attivi stralciati in precedenza dal 
conto del bilancio e l'eliminazione definitiva dei residui passivi perenti delle regioni; 

- lettera f) - “Risorse destinate agli investim. al 31/12/ N”: deve essere indicata la somma 
algebrica: (f)=(a) +(b) - ( c)-(d)-(e), che corrisponde all’importo complessivo delle quote 
destinate agli investimenti nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 
dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto. 

Per evitare che le medesime entrate siano considerate due volte nel risultato di 
amministrazione, sia tra le quote accantonate sia nelle quote destinate agli investimenti, 
peggiorando l’importo della lettera E) rispetto alla situazione finanziaria effettiva dell’ente, le 
successive voci del prospetto consentono di determinare l’ammontare delle entrate destinate 
agl’investimenti al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti. A tal fine sono 
compilate le seguenti voci: 

- nella riga identificata con la lettera g) – “Totale quote accantonate nel risultato di 
amministrazione riguardanti le risorse destinate agli investimenti”: deve essere 
indicato il totale dei fondi accantonati nel risultato di amministrazione dell’esercizio 
cui il rendiconto si riferisce a valere di entrate destinate agli investimenti. Sono le 
quote destinate agli investimenti del totale della colonna e) " Risorse accantonate nel 
risultato di amministrazione al 31/12/ N" dell’allegato a/1 concernente "Elenco 
analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione".  I fondi di riserva 
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e i fondi speciali non confluiscono nella quota accantonata del risultato di 
amministrazione. 

- nella riga identificata con la lettera h) – “Totale risorse destinate nel risultato di 
amministrazione al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti”: deve 
essere indicata la differenza tra il totale della colonna f) e l'importo della lettera g).  
Tale differenza corrisponde all’importo della voce “Totale parte destinata agli 
investimenti (D)” dell’allegato a) del rendiconto concernente il prospetto dimostrativo 
del risultato di amministrazione. 

 
13.8 Il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo 
pluriennale vincolato 
L’allegato concernente la composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale 
vincolato rappresenta contabilmente la gestione del fondo pluriennale vincolato nel corso 
dell’esercizio, evidenziando la distanza temporale intercorrente tra le risorse accertate ed il loro 
effettivo impiego, ovvero i tempi di realizzazione delle spese pubbliche finanziati da risorse 
acquisite anticipatamente dall’ente.  

 
In particolare, con riferimento a ciascuna missione e programma, il prospetto evidenzia: 

d) nella prima colonna, l’importo del fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata del conto 
del bilancio, rappresentativo delle risorse accertate negli esercizi precedenti e destinate 
alla copertura di impegni registrati negli esercizi precedenti con imputazione all’esercizio 
considerato nel rendiconto e agli esercizi successivi. Ciascuna voce di tale colonna 
corrisponde a quelle dell’ultima colonna dell’allegato al rendiconto dell’esercizio 
precedente concernente il fondo pluriennale vincolato, mentre il totale di tale colonna, 
corrisponde alla somma delle voci iscritte in entrata del bilancio di previsione, 
riguardanti il fondo pluriennale vincolato (di parte corrente, in conto capitale e, se 
costituito, per incremento di attività finanziarie); 

e) nella seconda colonna, l’ammontare delle “Spese impegnate negli esercizi precedenti con 
copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio cui il 
rendiconto si riferisce”. Al riguardo si ricorda che la corretta gestione del fondo 
pluriennale vincolato richiede che il sistema informativo contabile dell’ente sia in grado di 
individuare, per ciascun programma, gli impegni finanziati dal fondo pluriennale 
vincolato, distinguendoli per esercizio di imputazione.; 

f) nella terza colonna, gli impegni di competenza dell’esercizio cancellati dopo 
l’approvazione del rendiconto dell’esercizio precedente.  Trattasi di impegni registrati 
negli esercizi precedenti e imputati all’esercizio cui il rendiconto si riferisce; 

g) nella quarta colonna, gli impegni di competenza degli esercizi successivi cancellati dopo 
l’approvazione del rendiconto dell’esercizio precedente.   

h) nella quinta colonna l’ammontare del fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata del 
conto del bilancio utilizzato per la copertura degli impegni imputati agli esercizi 
successivi cui il rendiconto si riferisce. Tale colonna è compilata, per ciascun 
programma, come differenza tra la prima colonna e le tre successive; 

i) nelle successive colonne, gli impegni registrati nel corso dell’esercizio cui si riferisce il 
rendiconto con imputazione agli esercizi successivi, finanziati da entrate vincolate 
accertate imputate al medesimo esercizio o dall’utilizzo del risultato di amministrazione. 
Tali importi devono corrispondere ad obbligazioni giuridiche esigibili negli esercizi 
successivi, salvo i casi in cui i principi contabili consentono la formazione del fondo 
pluriennale vincolato in assenza di obbligazioni giuridiche; 

j) nell’ultima colonna, l’importo complessivo del fondo pluriennale alla fine dell’esercizio, 
rappresentativo degli impegni imputati agli esercizi successivi finanziati da entrate 
accertate di competenza dell’esercizio cui si riferisce il rendiconto e degli esercizi 
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precedenti, rappresentate appunto dal fondo pluriennale vincolato. Ciascuna voce di tale 
colonna corrisponde all’ammontare complessivo degli stanziamenti di spesa definitivi 
riguardanti il fondo pluriennale di ciascuna missione/programma del conto di bilancio, ed 
è pari alla somma degli importi delle colonne dalla quinta all’ottava. 

 
 
 
13.9  Il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità 
Il prospetto concernente la composizione dell’accantonamento al fondo crediti di dubbia 
esigibilità, fornisce una rappresentazione sintetica dei residui attivi alla fine dell’esercizio di 
riferimento, e dei relativi accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità, classificati a 
livello di tipologia, indipendentemente dal livello di analisi dei crediti, utilizzato dall’ente per 
il calcolo del fondo crediti di dubbia esigibilità.  
La determinazione del FCDE, nel rendiconto di gestione, è disciplinata dal principio contabile 
applicato concernente la contabilità finanziaria nel punto 3.3 e nell’esempio n. 5 
dell’appendice tecnica allo stesso principio contabile. 
Il prospetto è articolato nelle seguenti 8 colonne. 
Le prime due colonne riportano il codice e la descrizione della tipologia di entrata, secondo la 
classificazione adottata per il bilancio. In particolare, nella seconda colonna viene data 
evidenza delle quote che non richiedono l’accantonamento al fondo in quanto considerate 
entrate di sicura esigibilità. 
La colonna (a) e la colonna (b) evidenziano rispettivamente i residui formatisi nell’esercizio 
cui si riferisce il rendiconto e i residui attivi degli esercizi precedenti, consentendo di 
conoscere, a livello di tipologia, la vetustà dei crediti e di valutare, anche in relazione a tale 
composizione, il livello di prudenza adottato dall’ente nella decisione della determinazione 
dell’accantonamento effettivo al FCDE. 
La colonna (c) espone il totale della somma delle colonne (a) e (b) evidenziando il totale dei 
residui attivi da considerare per la determinazione dell’accantonamento. 
La colonna (d) evidenzia l’ammontare dell’accantonamento minimo obbligatorio al fondo 
crediti di dubbia esigibilità, nel rispetto del principio contabile applicato, in relazione alla 
specifica tipologia. 
Nella colonna (e) risulta l’accantonamento effettivo al fondo deciso dall’ente, che potrà essere 
maggiore o uguale a quanto determinato nella colonna (d) e deve corrispondere all’importo 
accantonato nel risultato di amministrazione, rappresentato nell’allegato al rendiconto 
concernente il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione. 
L’accantonamento deciso dall’ente risultante dalla colonna (e) potrà essere minore di quanto 
risultante dalla colonna (d) solamente nel caso, previsto dal principio contabile applicato 
concernente la contabilità finanziaria, di utilizzo del metodo semplificato, per la 
determinazione dell’accantonamento, possibile solo fino all’esercizio 2018 e nel rispetto delle 
indicazioni del citato principio. 
Nell’ultima colonna (f) deve essere indicata, per ogni tipologia, la percentuale di 
accantonamento al FCDE determinata dal rapporto tra il FCDE effettivamente accantonato 
dall’ente nel risultato di amministrazione e il totale dei residui attivi al 31 dicembre 
dell’esercizio di riferimento del rendiconto. 
Il prospetto, nel rispetto della disciplina armonizzata, presenta la distinzione del totale del 
FCDE con riferimento alla quota in conto capitale e quella di parte corrente.  
Con una nota (n) il prospetto chiarisce che nella quota corrente del FCDE, accantonato nel 
rendiconto di gestione, è compreso anche l’accantonamento riguardante i crediti del titolo V 
riferito a entrate da riduzione di attività finanziarie. 
Il prospetto consente inoltre di dimostrare la composizione del fondo svalutazione crediti 
accantonato nelle scritture di contabilità economico patrimoniale, nel rispetto del paragrafo 
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4.20 principio contabile applicato concernente la contabilità economico patrimoniale, Allegato 
4/3 al presente decreto, evidenziando la quota del fondo svalutazione crediti:  

- corrispondente all’importo del fondo crediti di dubbia esigibilità, 
-riguardante i crediti stralciati dalle scritture finanziarie, 
- riguardante i crediti che in contabilità finanziaria sono stata accertati con imputazione 

agli esercizi successivi concernenti il titolo 5 e derivanti dalla rateizzazione delle entrate 
dei titoli 1 e 380. 

Il principio contabile applicato prevede anche che l’accantonamento al fondo svalutazione 
crediti può essere effettuato per un importo superiore a quello necessario per rendere il fondo 
svalutazione crediti pari all’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.  
Non risulta pertanto possibile correlare la ripartizione tra i residui attivi del fondo crediti di 
dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione con la ripartizione del fondo 
svalutazione crediti tra i crediti iscritti nello stato patrimoniale. La ripartizione 
dell’accantonamento tra le singole tipologie di crediti è effettuata sulla base della valutazione 
del rischio di insolvenza e delle specificità dei crediti. 
 
 
 
13.10 La relazione sulla gestione   
13.10.1. La Relazione alla gestione è un documento illustrativo della gestione dell’ente, nonché 
dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio. Contiene ogni eventuale 
informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili ed illustra: 

a) i criteri di valutazione utilizzati; 
b) le principali voci del conto del bilancio; 
c) le principali variazioni alle previsioni finanziarie intervenute in corso d'anno, 

comprendendo l'utilizzazione dei fondi di riserva e gli utilizzi delle quote 
vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 1° gennaio 
dell’esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai 
principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli 
formalmente attribuiti dall’ente; 

d) l’elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di 
amministrazione al 31 dicembre dell’esercizio precedente, distinguendo i vincoli 
derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri 
finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall’ente; 

d-bis) l’elenco degli impegni per spese di investimento di competenza dell’esercizio 
finanziati col ricorso al debito non contratto (solo per le regioni); 

 d-ter) l’elenco degli impegni per spese di investimento che hanno determinato il 
disavanzo da debito autorizzato e non contratto alla fine dell’anno, 
distintamente per esercizio di formazione (solo per le regioni); 

e) le ragioni della persistenza dei residui con anzianità superiore ai cinque anni e 
di maggiore consistenza, nonché sulla fondatezza degli stessi, compresi i crediti 
di cui al comma 4, lettera n); 

f) l’elenco delle movimentazioni effettuate nel corso dell’esercizio sui capitoli di 
entrata e di spesa riguardanti l’anticipazione, evidenziando l’utilizzo medio e 
l’utilizzo massimo dell’anticipazione nel corso dell’anno, nel caso in cui il conto 

 
80 Modifica prevista dal DM 1 settembre 2021. 
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del bilancio, in deroga al principio generale dell’integrità, espone  il saldo al 31 
dicembre dell’anticipazione attivata al netto dei relativi rimborsi; 

g) l'elencazione dei diritti reali di godimento e la loro illustrazione; 
h) l’elenco dei propri enti e organismi strumentali, con la precisazione che i relativi 

rendiconti o bilanci di esercizio sono consultabili nel proprio sito internet; 
i) l’elenco delle partecipazioni dirette possedute con l’indicazione della relativa 

quota percentuale; 
j) gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e 

le società controllate e partecipate. La predetta informativa, asseverata dai 
rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e 
ne fornisce la motivazione; in tal caso l’ente assume senza indugio, e comunque 
non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari 
ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie;  

k) gli oneri e gli impegni sostenuti, derivanti da contratti relativi a strumenti 
finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una 
componente derivata; 

l) l’elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall’ente  a favore di enti 
e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti, con l’indicazione delle eventuali 
richieste di escussione nei confronti dell’ente e del rischio di applicazione 
dell’articolo 3, comma 17 della legge 24 dicembre 2003, n. 350; 

m)  l’elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare dell’ente 
alla data di chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce, con l'indicazione delle 
rispettive destinazioni e  degli eventuali proventi da essi prodotti; 

n) gli elementi richiesti dall'articolo 2427 e dagli altri articoli del codice civile, 
nonché da altre norme di legge e dai documenti sui principi contabili 
applicabili; 

o) altre informazioni riguardanti i risultati della gestione, richieste dalla legge o 
necessarie per l’interpretazione del rendiconto. 

 
 
13.10.2 Le quote vincolate, accantonate e destinate nel risultato di amministrazione.  
La relazione sulla gestione riepiloga e illustra gli utilizzi delle quote vincolate e accantonate 
del risultato di amministrazione al 1° gennaio dell’esercizio e gli elenchi analitici delle quote 
vincolate, accantonate e destinate agli investimenti che compongono il risultato di 
amministrazione di cui agli allegati a/1, a/2 e a/3, descrivendo con riferimento alle componenti 
più rilevanti: 

a) la gestione delle entrate vincolate e destinate agli investimenti provenienti dagli esercizi 
precedenti, confluite nel risultato di amministrazione al 1 Gennaio dell’esercizio 
oggetto di rendiconto: l’importo applicato al bilancio, le spese impegnate e pagate nel 
corso dell’esercizio di riferimento finanziate da tali risorse, la cancellazione dei residui, 
il loro importo alla fine dell’esercizio e le cause che non hanno ancora consentito di 
spenderle; 

b) le riduzioni dei fondi provenienti dagli esercizi precedenti, distinguendo gli utilizzi 
effettuati nel rispetto delle finalità e le riduzioni determinate dal venire meno dei rischi 
e delle passività potenziali per i quali erano stati accantonati; 
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c) la formazione di nuove economie di spesa finanziate da entrate vincolate e destinate 
agli investimenti accertate nel corso dell’esercizio: il loro importo e le cause che hanno 
determinato le economie di spesa; 

d) le motivazioni della costituzione di nuovi e maggiori accantonamenti finanziati da 
entrate accertate nel corso dell’esercizio, indicando, per quelli effettuati in sede di 
predisposizione del rendiconto, se tali accantonamenti hanno determinato un 
incremento del disavanzo di amministrazione e le cause che non hanno consentito di 
effettuarli nel bilancio; 

Nella relazione della gestione sono altresì riportati gli elenchi analitici dei capitoli di spesa 
finanziati da un unico capitolo di entrata vincolata o da un unico capitolo di entrata destinata 
agli investimenti, che negli allegati a/2 e a/3 sono stati aggregati in un’unica voce. 
L’elenco analitico di tali capitoli segue gli schemi previsti per gli allegati a/2 e a/3. 
Infine la Relazione da atto della congruità di tutti gli accantonamenti nel risultato di 
amministrazione al 31 dicembre dell’esercizio cui il rendiconto si riferisce e le 
motivazioni delle eventuali differenze rispetto agli accantonamenti minimi obbligatori 
previsti dai principi contabili. 
 
13.10.381 Gli enti in disavanzo al 31 dicembre dell’esercizio descrivono nella Relazione sulla 
gestione le cause che hanno determinato tale risultato, gli interventi assunti in occasione 
dell’accertamento del disavanzo di amministrazione presunto o di successive rideterminazioni 
del disavanzo di amministrazione presunto, e le iniziative che si intende assumere a seguito 
dell’accertamento dell’importo definitivo del disavanzo. 
Gli enti che erano già in disavanzo al 31 dicembre dell’esercizio precedente illustrano altresì 
le attività svolte nel corso dell’esercizio per il ripiano di tale disavanzo, segnalando se 
l’importo del disavanzo al 31 dicembre è migliorato rispetto a quello risultante nell’esercizio 
precedente di un importo almeno pari a quello iscritto in via definitiva nel bilancio di 
previsione alla voce “Disavanzo di amministrazione. 
Nel caso in cui tale miglioramento non sia stato realizzato, la Relazione sulla gestione indica 
l’importo del disavanzo applicato al bilancio di previsione (alla voce “Disavanzo di 
amministrazione) che non è stato ripianato, distinguendolo dall’eventuale importo 
dell’ulteriore disavanzo formatosi nel corso dell’esercizio, secondo le modalità previste dal 
paragrafo 9.2.26 del principio applicato della contabilità finanziaria (allegato 4/2). 
Con riferimento al disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui l’articolo 
4, comma 5, del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il 
Ministero dell’interno, del 2 aprile 2015, concernente i criteri e le modalità di ripiano 
dell’eventuale maggiore disavanzo al 1° gennaio 2015, prevede "La relazione sulla gestione al 
rendiconto analizza la quota di disavanzo ripianata nel corso dell’esercizio, distinguendo il 
disavanzo riferibile al riaccertamento straordinario da quello derivante dalla gestione. La 
relazione analizza altresì la quota ripianata dell’eventuale disavanzo tecnico di cui all’articolo 3, 
comma 13, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011. In caso di mancato recupero del 
disavanzo, la relazione indica le modalità di copertura da prevedere in occasione 
dell’applicazione al bilancio in corso di gestione delle quote non ripianate".  
Pertanto, la relazione sulla gestione descrive la composizione del risultato di amministrazione 
alla fine dell’esercizio individuato nell’allegato a) al rendiconto (lettera E), se negativo e, per 
ciascuna componente del disavanzo proveniente dal precedente esercizio, indica le quote 
ripianate nel corso dell’esercizio cui il rendiconto si riferisce in attuazione delle rispettive 
discipline e l’importo da ripianare per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di 
previsione in corso di gestione.   
Tali indicazioni sono sinteticamente riepilogate nelle seguenti tabelle: 

 
81 Paragrafo sostituito dal decreto ministeriale 7 settembre 2020. 
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VERIFICA RIPIANO DELLE COMPONENTI DEL DISAVANO AL 31 DICEMBRE N

DISAVANZO DI 
AMMINISTRAZION

E AL 31/12/n-1 

(a)(1)

DISAVANZO DI 
AMMINISTRAZIO

NE AL 31/12/N

(b)(2)

DISAVANZO 
RIPIANATO NEL 

CORSO DELL' 
ESERCIZIO N

(c ) = (a) - (b) (3)

DISAVANZO DI 
AMMINISTRAZIONE 
ISCRITTO IN SPESA 

NELL'ESERCIZIO N(4)

(d)

RIPIANO 
DISAVANZO NON 

EFFETTUATO 
NELL'ESERCIZIO 

PRECEDENTE 

(e) =  (d) - (c )(5)

Disavanzo da debito autorizzato e non contratto N-1 (solo per le regioni e le Province 
autonome)
Disavanzo al 31.12.2014 da ripianare con piano di rientro di cui alla delibera ……….   
Disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui
Disavanzo tecnico al 31 dicembre ……
Disavanzo da costituzione del fondo anticipazioni di liquidità ex DL 35/2013 
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio …….. da ripianare con piano di rientro di cui 
alla delibera ……….   
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio …….. da ripianare con piano di rientro di cui 
alla delibera ……….   
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio N
Disavanzo da debito autorizzato e non contratto formatosi nell'esercizio N (solo per le regioni 
e le Province autonome)

Totale  
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Esercizio N+1 (7) Esercizio N+2 Esercizio N+3 Esercizi successivi
Disavanzo da debito autorizzato e non contratto N-1 (solo per le regioni e le Province 
autonome) -                                
Disavanzo al 31.12.2014 da ripianare con piano di rientro di cui alla delibera ……….   
Disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui
Disavanzo tecnico al 31 dicembre ……
Disavanzo da costituzione del fondo anticipazioni di liquidità ex DL 35/2013 
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio …….. da ripianare con piano di rientro di cui 
alla delibera ……….   
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio …….. da ripianare con piano di rientro di cui 
alla delibera ……….   
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio N
Disavanzo da debito autorizzato e non contratto formatosi nell'esercizio N (solo per le regioni 
e le Province autonome) -                                

Totale 
(1) Il totale corrisponde all'importo di cui alla  lettera E dell'allegato a) al rendiconto dell'esercizio precedente (se negativo)
(2) Il totale corrisponde all'importo di cui alla  lettera E dell'allegato a) al rendiconto  (se negativo)
(3) Indicare solo importi positivi (che rappresentano disavanzo effettivamente ripianato)

(5) Indicare solo importi positivi 
(6) Corrisponde alla colonna (b) della tabella precedente
(7) Comprende la quota del disavanzo non ripianata nell'esercizio precedente, secondo le modalità previste dalle norme.

MODALITA' APPLICAZIONE DEL DISAVANZO AL BILANCIO DI PREVISIONE N-1  -  N+3
COPERTURA DEL DISAVANZO PER ESERCIZIOCOMPOSIZIONE 

DISAVANZO AL 

31/12/N (6)

(4) Indicare gli importi definitivi iscritti   nella spesa del conto del bilancio come "Disavanzo di amministrazione", distintamente per le varie componenti che compongono il disavanzo, nel rispetto 
della legge.

 
 
Con riferimento agli enti locali, si richiama l’ultimo periodo dell’articolo 188, comma 1, del 
TUEL, il quale prevede che l'eventuale ulteriore disavanzo formatosi nel corso del periodo 
considerato nel piano di rientro deve essere coperto non oltre la scadenza del piano di rientro 
in corso. 
 
 

13.10.4 Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano che nel corso dell’esercizio 
hanno autorizzato spese di investimento con copertura costituita da debito da contrarre solo 
per far fronte a esigenze effettive di cassa, dopo avere dato evidenza  di avere registrato, 
nell'ultimo anno, valori degli indicatori annuali di tempestività dei pagamenti calcolati e 
pubblicati secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 
settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2014, rispettosi dei 
termini di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e 
successive modificazioni, inseriscono nella relazione sulla gestione le seguenti tabelle,  al fine 
di rappresentare la correlazione tra gli investimenti e il nuovo debito autorizzato e non 
contratto; 

 
1) L’indicatore annuale di tempestività dei pagamenti dell’esercizio precedente, riferito 

all'intero bilancio, calcolato e pubblicato secondo le modalità stabilite dal decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri 22 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2014, sono rispettosi dei termini di pagamento di cui 
all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e successive modificazioni: 
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N-1
Gestione sanitaria accentrata (dalla scadenza della fattura)
Gestione ordinaria (dalla scadenza della fattura)
Gestione Complessiva (GSA+ordinaria dalla scadenza della fattura  
 
 

2) Analisi degli investimenti di competenza dell’esercizio per fonte di copertura82 

INVESTIMENTI DELL'ESERCIZIO PER FONTE DI COPERTURA

Impegni 
imputati 

all'esercizio N 
cui si riferisce il 

rendiconto

Impegni imputati 
all'esercizio N+1

Impegni 
imputati 

all'esercizio 
N+2

Impegni 
imputati agli 

esercizi 
successivi

Totale 
impegni per 

fonte di 
copertura

Investimenti finanziati dal risultato di amministrazione
Investimenti finanziati dal Fondo pluriennale vincolato di entrata
Investimenti finanziati da entrate correnti (Titoli 1, 2 e 3)
Investimenti finanziati dalle entrate in c/capitale
Investimenti finanziati da entrate per partite finanziarie
Investimenti finanziati da debito accertato
Investimenti finanziati da debito autorizzato e non contratto che peggiorano 
il disavanzo di amministrazione

Investimenti finanziati da debito autorizzato e non contratto che non 
peggiorano il disavanzo di amministrazione (il disavanzo di competenza è 
compensato da….indicare se trattasi della gestione positiva dei residui, della 
riduzione del risultato di amministrazione non applicato al bilancio )1

Totale investimenti dell'esercizio  
 

3) Elenco degli impegni per spese di investimento di competenza dell’esercizio finanziati 
col ricorso al debito autorizzato e non contratto (lettera d-bis del comma 6 dell’articolo 
11 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118) 

Capitolo 
bilancio 

gestionale
Descrizione capitolo

Numero 
impegno

Impegni imputati 
all'esercizio N cui si 

riferisce il 
rendiconto 

finanziati da debito 
autorizzato e non 

contratto

Importo 
pagato

Residui 
passivi da 
rinviare 

all'esercizio 
successivo

A) impegni per spese di investimento di competenza dell’esercizio 
finanziati col ricorso al debito autorizzato e non contratto che peggiorano il 
risultato di amministrazione

B) impegni per spese di investimento di competenza dell’esercizio 
finanziati col ricorso al debito autorizzato e non contratto che non 

peggiorano il  disavanzo di amministrazione(1)

Totale (*)
(1) Non si forma  Disavanzo di amministrazione da debito autorizzato e non contratto (DANC) se il risultato di competenza negativo formatosi nell'esercizio 
a seguito degli impegni dell'esercizio per investimenti finanziati da debito autorizzato e non contratto è  compensato dal risultato positivo della gestione 
dei residui, dall’utilizzo di fatto del risultato di amministrazione libero non applicato al bilancio.  

 
82 Tabelle aggiornate dal DM 2 agosto 2022. 
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La formazione di nuovi residui passivi finanziati da debito autorizzato e non contratto non è 
coerente con la funzione di tale istituto contabile, di evitare la formazione di debiti da parte 
delle Regioni che hanno giacenze di cassa, a meno di contenziosi o di impegni liquidabili in 
attesa della fattura.   
 
 
13.10.5 Nel caso in cui il risultato di amministrazione al 31 dicembre sia negativo e sia 
costituito, per l’intero importo o per una quota, da disavanzo da debito autorizzato, le regioni 
e Province autonome di Trento e di Bolzano inseriscono nella relazione sulla gestione il 
seguente elenco degli impegni per spese di investimento che hanno determinato il disavanzo di 
amministrazione83 da debito autorizzato e non contratto alla fine dell’anno, distintamente per 
esercizio di formazione. 
L’elenco comprende anche gli impegni per investimenti finanziati da debito autorizzato e non 
contratto cancellati per perenzione fino al rendiconto 2015, che determinano “disavanzo di 
amministrazione84 da debito autorizzato e non contratto” in quanto considerati nella quota 
vincolata del risultato di amministrazione o nel fondo perenti. 
 

 
Elenco degli impegni per spese di investimento che hanno determinato il disavanzo di 
amministrazione85 da debito autorizzato e non contratto alla fine dell’anno, distintamente  
per esercizio di formazione (lettera d-ter del comma 6 dell’articolo 11 del decreto 
legislativo 23 giugno 2011, n. 118) 

Esercizio di 
formazione 

dell'impegno

Capitolo 
bilancio 

gestionale
Descrizione capitolo

Numero 
impegno

Importo 
impegno 

finanziato da 
debito 

autorizzato e 
non contratto

Importo pagato 
alla fine 

dell'esercizio 
cui il 

rendiconto si 
riferisce

Residui passivi 
da rinviare 

all'esercizio 
successivo

Totale (*)
La somma del totale impegnato deve corrispondere all'ammontare del disavanzo da debito autorizzato e non contratto alla data di riferimento 
del rendiconto (Lettera F dell'allegato concernente il risultato di amministrazione)  
 
 
La presenza di residui passivi, in particolare di quelli risalenti ad esercizi precedenti, 
finanziati da debito autorizzato e non contratto non è coerente con la funzione di tale 
istituto contabile di evitare la formazione di debiti da parte delle Regioni che hanno 
giacenze di cassa, a meno di contenziosi,  di impegni liquidabili in attesa della fattura e di 
impegni che, ai sensi dell’articolo 3, commi 4 e 7, del presente decreto, sono stati esclusi 
dal riaccertamento straordinario e del riaccertamento ordinario al 31 dicembre 2015. 

 
83 Modifica prevista dal DM 2 agosto 2022. 
84 Modifica prevista dal DM 2 agosto 2022 
85 Modifica prevista dal DM 2 agosto 2022 
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APPENDICE TECNICA86 
 
Esempio n. 1 – Struttura tipo di DUP semplificato : 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 
SEMPLIFICATO 20.. – 20.. 

 
 
 
 
 

COMUNE DI ……… 
(Provincia/Città Metropolitana di ……..) 

 
 
 

 

 
86 Modifica prevista dal decreto interministeriale 18 maggio 2018. 
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1 – Risultanze dei dati relativi alla popolazione, al territorio ed 
alla situazione socio economica dell’Ente 

 
 
 
Risultanze della popolazione 
 
Popolazione legale al censimento del ________  n. …… 
Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente n. ….. 
di cui maschi n. …. 
femmine n. ….. 
di cui 
In età prescolare (0/5 anni) n. … 
In età scuola obbligo (7/16 anni) n. … 
In forza lavoro 1° occupazione (17/29 anni) n. … 
In età adulta (30/65 anni) n. … 
Oltre 65 anni  n. … 
 
Nati nell'anno n. … 
Deceduti nell'anno n. … 
saldo naturale: +/- … 
Immigrati nell'anno n. … 
Emigrati nell'anno n. … 
Saldo migratorio: +/- … 
Saldo complessivo naturale + migratorio): +/- … 
 
Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente n. … abitanti 
 
 
 
 
Risultanze del Territorio 
 
Superficie Kmq. … 
Risorse idriche: laghi n. … Fiumi n. … 
Strade:  

autostrade Km. … 
strade extraurbane Km. … 
strade urbane Km. … 
strade locali Km. … 
itinerari ciclopedonali Km. … 

 
strumenti urbanistici vigenti: 

Piano regolatore – PRGC – adottato               SI     NO  
Piano regolatore – PRGC - approvato            SI     NO  
Piano edilizia economica popolare – PEEP - SI     NO  
Piano Insediamenti Produttivi  - PIP -           SI      NO  
 
Altri strumenti urbanistici (da specificare) … 
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Risultanze della situazione socio economica dell’Ente 
 
 
Asili nido con posti n. … 
Scuole dell’infanzia con posti n. … 
Scuole primarie con posti n. … 
Scuole secondarie con posti n. … 
Strutture residenziali per anziani n. … 
Farmacie Comunali n. … 
Depuratori acque reflue n. … 
Rete acquedotto Km. … 
Aree verdi, parchi e giardini Kmq. … 
Punti luce Pubblica Illuminazione n. … 
Rete gas Km. … 
Discariche rifiuti n. … 
Mezzi operativi per gestione territorio n. … 
Veicoli a disposizione n. … 
Altre strutture (da specificare) … 
 
Accordi di programma n. … (da descrivere) 
 
Convenzioni n. … (da descrivere) 
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2 – Modalità di gestione dei servizi pubblici locali 
 
 
Servizi gestiti in forma diretta 
……….. 
 
Servizi gestiti in forma associata 
……… 
 
Servizi affidati a organismi partecipati 
………. 
 
Servizi affidati ad altri soggetti 
……… 
 
 
L’Ente detiene le seguenti partecipazioni: 
 
Enti strumentali controllati: 
__________________________ 
__________________________ 
 
Enti strumentali partecipati 
__________________________ 
__________________________ 
 
Società controllate 
__________________________ 
__________________________ 
 
Società partecipate 
__________________________ 
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Altre modalità di gestione dei servizi pubblici 
 
 
------------- 
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3 – Sostenibilità economico finanziaria  
 
 
Situazione di cassa dell’Ente 
 
Fondo cassa al 31/12 del penultimo anno dell’esercizio precedente €.____________ 
 
Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente 
 

Fondo cassa al 31/12 anno precedente € ……………. 
 
Fondo cassa al 31/12 anno precedente – 1 € ……………. 
 
Fondo cassa al 31/12 anno precedente – 2 € ……………. 

 
 
Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente 
 

Anno di riferimento gg di utilizzo Costo interessi passivi 
anno precedente n.  €. 
anno precedente – 1 n. €. 
anno precedente – 2 n. €. 

 
 
 
Livello di indebitamento  
 
Incidenza interessi passivi impegnati/entrate accertate primi 3 titoli 
Anno di riferimento Interessi passivi 

impegnati(a) 
Entrate accertate tit.1-2-3- 

(b) 
Incidenza 
(a/b)% 

anno precedente    
anno precedente – 1    
anno precedente – 2    

 
 
 
Debiti fuori bilancio riconosciuti 
 
Anno di riferimento Importo debiti fuori 

bilancio riconosciuti 
(a) 

anno precedente  
anno precedente – 1  
anno precedente – 2  
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Eventuale 
 
 
Ripiano disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui 
 
A seguito del riaccertamento straordinario dei residui l’Ente ha rilevato un disavanzo di 
amministrazione pari ad €._____________, per il quale il Consiglio Comunale ha definito un piano 
di rientro in n._______ annualità, con un importo di recupero annuale pari ad €.___________ 
 
L’andamento del recupero del disavanzo da riaccertamento straordinario ha determinato 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Ripiano ulteriori disavanzi  
 
Specificare importi, modalità di ripiano ed incidenza sui bilanci futuri 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
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4 – Gestione delle risorse umane 
 
 
Personale 
 
Personale in servizio al 31/12 dell’anno precedente l’esercizio in corso 
 

Categoria numero tempo 
indeterminato 

Altre tipologie 

Cat.D3    
Cat.D1    
Cat.C    
Cat.B3    
Cat.B1    
Cat.A    

TOTALE    
 
 
 
Numero dipendenti in servizio al 31/12 
 
 
Andamento della spesa di personale nell’ultimo quinquennio 

Anno di riferimento Dipendenti Spesa di personale 
Incidenza % spesa 

personale/spesa 
corrente 

anno precedente    
anno precedente – 1    
anno precedente – 2    
anno precedente – 3    
anno precedente – 4    
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5 – Vincoli di finanza pubblica  
 
 
Rispetto dei vincoli di finanza pubblica 
 
L’Ente nel quinquennio precedente ha / non ha rispettato i vincoli di finanza pubblica   
 
In caso di risposta negativa: 
 
L’Ente ha / non ha applicato le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia nell’esercizio 
__________ 
 
 
 
L’Ente negli esercizi precedente ha acquisito / ceduto spazi nell’ambito dei patti regionali o 
nazionali, i cui effetti influiranno sull’andamento degli esercizi ricompresi nel presente D.U.P.S.? 
 
Se si, specificare: 
_________________________________________________________________ 
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D.U.P. SEMPLIFICATO 
 

PARTE SECONDA 
 
 
 
 

INDIRIZZI GENERALI RELATIVI  
ALLA PROGRAMMAZIONE  

PER IL PERIODO DI BILANCIO 
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Nel periodo di valenza del presente D.U.P.semplificato ., in linea con il programma di mandato 
dell’Amministrazione87, la programmazione e la gestione dovrà essere improntata sulla base dei 
seguenti indirizzi generali: 
 
 

A) ENTRATE 
 

 

Tributi e tariffe dei servizi pubblici 
 
Le politiche tributarie dovranno essere improntate a ______________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
Relativamente alle entrate tributarie, in materia di agevolazioni / esenzioni, le stesse dovranno 
________________________________________________________________________________ 
 
 
Le politiche tariffarie dovranno ______________________________________________________ 
 
Relativamente alle entrate tariffarie, in materia di agevolazioni / esenzioni / soggetti passivi, gli 
stessi dovranno ___________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 

Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale 
 
Per garantire il reperimento delle risorse necessarie al finanziamento degli investimenti, nel corso 
del periodo di bilancio l’Amministrazione dovrà ________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 

Ricorso all’indebitamento e analisi della relativa sostenibilità 
 
In merito al ricorso all’indebitamento, nel corso del periodo di bilancio l’Ente _________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 

 
87 Dare evidenza se il mandato non coincide con l’orizzonte temporale di riferimento del bilancio di previsione 
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B) SPESE 
 
 

 

Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali 
 
 
Relativamente alla gestione corrente l’Ente dovrà definire la stessa in funzione di 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
 
In particolare, per la gestione delle funzioni fondamentali l’Ente dovrà orientare la propria attività 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
 
Altro……………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 

Programmazione triennale del fabbisogno di personale 
 
In merito alla programmazione del personale, la stessa dovrà: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
 
(Inserire o allegare il Programma triennale di Fabbisogno del Personale, predisposto secondo le 
disposizioni normative vigenti) 
(Inserire o allegare la programmazione delle risorse finanziarie per tutti gli anni previsti dal DUP, 
da destinare ai fabbisogni di personale, determinata sulla base della spesa per il personale in 
servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, tenendo conto 
delle esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei 
servizi. 
La programmazione di tali risorse finanziarie costituisce il presupposto necessario per la 
formulazione delle previsioni della spesa di personale del bilancio di previsione e per la 
predisposizione e l’approvazione del Piano triennale dei fabbisogni di personale nell’ambito della 
sezione Organizzazione e Capitale umano del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 
di cui all’articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 6 agosto 2021, n. 113)88  
 

 
88 Modifica prevista dal D.M. 25 luglio 2023. 
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Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi 
 
In merito alle spese per beni e servizi, la stesse dovranno essere: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
 
 
(Inserire o allegare il Programma biennale di forniture e servizi, predisposto secondo le 
disposizioni normative vigenti) 
 
 
 
 
 

Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche 
 
Relativamente alla Programmazione degli investimenti la stessa dovrà essere indirizzata  a  
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
 
(Inserire o allegare il Piano triennale delle Opere Pubbliche con annesso l’elenco annuale, 
predisposto come previsto dalle disposizioni normative vigenti) 
 

 
 
 
 
 
 

Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non 
ancora conclusi 

 
Risultano attualmente in corso di esecuzione e non ancora conclusi i seguenti progetti di 
investimento: 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
in relazione ai quali l’Amministrazione intende _________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
 
 



100 

 

 

C) RAGGIUNGIMENTO EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE 
CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO E RELATIVI 

EQUILIBRI IN TERMINI DI CASSA 
 
In merito al rispetto degli equilibri di bilancio ed ai vincoli di finanza pubblica, l’Ente dovrà ______ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
 
Relativamente alla gestione finanziaria dei flussi di cassa la gestione dovrà essere indirizzata a 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D) PRINCIPALI OBIETTIVI DELLE MISSIONI ATTIVATE  
 
 
Descrizione dei principali obiettivi per ciascuna missione 
 
 
MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione  

…………………………………………………………………………………………… 
 
 
MISSIONE 02 Giustizia 
…………………………………………………………………………………………… 
 
 
MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza 
…………………………………………………………………………………………… 
 
 
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio 
…………………………………………………………………………………………… 
 
 
MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali i 
…………………………………………………………………………………………… 
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MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero 

…………………………………………………………………………………………… 
 
 
MISSIONE 07 Turismo 

…………………………………………………………………………………………… 
 
 
MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 

…………………………………………………………………………………………… 
 
 
MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 

…………………………………………………………………………………………… 
 
 
MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità 

…………………………………………………………………………………………… 
 
 
MISSIONE 11 Soccorso civile 

…………………………………………………………………………………………… 
 
 
MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 

…………………………………………………………………………………………… 
 
 
MISSIONE 13 Tutela della salute 

…………………………………………………………………………………………… 
 
 
MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività 

…………………………………………………………………………………………… 
 
 
MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale 

…………………………………………………………………………………………… 
 
 
MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 

…………………………………………………………………………………………… 
 
 
MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche 

…………………………………………………………………………………………… 
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MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 

…………………………………………………………………………………………… 
 
 
MISSIONE 19 Relazioni internazionali 

…………………………………………………………………………………………… 
 
 
MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti 

…………………………………………………………………………………………… 
 
 
MISSIONE 50 Debito pubblico 

…………………………………………………………………………………………… 
 
 
MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie 

…………………………………………………………………………………………… 
 
 
MISSIONE 99 Servizi per conto terzi 

…………………………………………………………………………………………… 
 
 
(descrivere solo le missioni attivate) 
 
 
 
 
 
 
 

E) GESTIONE DEL PATRIMONIO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO 
ALLA PROGRAMMAZIONE URBANISTICA E DEL TERRITORIO E 
PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI DEI BENI 
PATRIMONIALI 

 
In merito alla gestione del patrimonio ed alla programmazione urbanistica e del territorio l’Ente nel 
periodo di bilancio ________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
(Inserire o allegare il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, predisposto secondo le 
disposizioni normative vigenti) 
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F) OBIETTIVI DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (G.A.P.)   
 
Nel periodo di riferimento, relativamente al Gruppo Amministrazione Pubblica, vengono definiti i 
seguenti indirizzi e obiettivi relativi alla gestione dei servizi affidati. 
 
Enti strumentali controllati 
________________________________________________________________________________ 
 
Società controllate 
________________________________________________________________________________ 
 
 
Eventuale 
Nel periodo di riferimento, relativamente agli organismi partecipati, vengono definiti i seguenti 
indirizzi relativi alla gestione dei servizi affidati. 
 
Enti strumentali partecipati 
________________________________________________________________________________ 
 
Società partecipate 
________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 

G) PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE E 
RIQUALIFICAZIONE DELLA SPESA (art.2 comma 594 Legge 244/2007)  

 
 
 (Inserire o allegare il Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, 
predisposto secondo le disposizioni normative vigenti) 
 
 
 
 
 
 

H) ALTRI EVENTUALI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE  
 
………………………………………………………………………………………………………… 
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Esempio n. 289 – il processo di predisposizione delle previsioni di bilancio di un comune (le 
attività dei responsabili degli uffici e del servizio finanziario). 
All’inizio del mese settembre 2024 l’assessore al bilancio del comune XXX invita il responsabile 
del servizio finanziario ad avviare il processo di approvazione del bilancio di previsione 2025-2027 
nel rispetto del paragrafo 9.3.1 e in coerenza con le linee strategiche ed operative del DUP 2025-
2027. L’assessore segnala altresì che l’assenza di variazioni significative dello scenario generale e 
del quadro normativo di riferimento non comporta la necessità di atti di indirizzo della Giunta 
ulteriori rispetto alle indicazioni del DUP che, anche se ancora non approvato dal Consiglio, 
costituisce la comunicazione delle linee strategiche e operative su cui la Giunta intende operare e 
rispetto alle quali presentare in Consiglio il bilancio di previsione.  
Preso atto di tale comunicazione, il responsabile del servizio finanziario completa le attività 
necessarie per l’elaborazione del bilancio tecnico e della correlata documentazione contabile. Il 13 
settembre 2024 trasmette la documentazione complessiva ai responsabili dei servizi con la richiesta 
di proporre le previsioni di bilancio ai sensi dell’articolo 153, comma 4, del TUEL, nel rispetto dei 
princìpi contabili generali ed applicati allegati al presente decreto, con particolare riguardo ai 
principi della veridicità, attendibilità e prudenza, rappresentando che:  

- il principio contabile generale n. 5 distingue la veridicità dei documenti previsionali rispetto a 
quella dei documenti di rendicontazione. La veridicità dei documenti riguardanti le previsioni 
è “da intendersi come rigorosa valutazione dei flussi finanziari (e nel caso anche economici) 
generati dalle operazioni che si svolgeranno nel futuro periodo di riferimento. Si devono 
quindi evitare le sottovalutazioni e le sopravalutazioni delle singole poste che invece devono 
essere valutate secondo una rigorosa analisi di controllo”; 

- il principio contabile generale n. 6 della significatività e rilevanza prevede che “Il procedimento 
di formazione del sistema di bilancio implica delle stime o previsioni. Pertanto, la correttezza 
dei dati di bilancio non si riferisce soltanto all'esattezza aritmetica, bensì alla ragionevolezza, 
ed all’applicazione oculata e corretta dei procedimenti di valutazione adottati nella stesura 
del bilancio di previsione”. 

 
Il bilancio tecnico 2025-2027 è elaborato sulla base delle linee strategiche ed operative del DUP 
2025-2027 e per le previsioni delle entrate e delle spese che non sono state considerate nel DUP, il 
responsabile finanziario fa riferimento ai dati di consuntivo consolidati degli esercizi precedenti, 
alla normativa vigente e alle previsioni del bilancio in corso di gestione relative alle annualità 
successive (cd. trascinamento delle previsioni assestate). Tale ulteriore possibile utilizzo delle 
previsioni pluriennali del bilancio evidenzia la rilevanza delle previsioni del secondo e terzo 
esercizio del bilancio di previsione. 
Per la predisposizione delle previsioni tecniche riguardanti gli investimenti e i relativi 
finanziamenti, in attesa di ricevere le previsioni dei servizi competenti, il responsabile del servizio 
finanziario fa riferimento al piano triennale e all’elenco annuale degli investimenti riportato nel 
DUP e agli investimenti in corso di realizzazione previsti nel bilancio in gestione. 
Se il DUP non è stato presentato o non comprende il piano triennale degli investimenti, il bilancio 
tecnico riporta gli investimenti inseriti nell’ultimo piano triennale degli investimenti approvato e 
quelli in corso di realizzazione compresi nel bilancio in gestione, tenendo conto dei correlati e 
vigenti cronoprogrammi di spesa.   

 
89 Esempio inserito dal D.M. 25 luglio 2023. 
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Gli investimenti previsti per l’esercizio corrente nel piano triennale degli investimenti e nel bilancio 
di previsione in gestione, che alla data di elaborazione della proposta di bilancio non sono stati 
ancora impegnati e per i quali non sono state formalmente avviate le procedure di affidamento, 
possono essere considerati da avviare nella prima annualità del triennio oggetto di programmazione, 
conservando e adeguando di conseguenza il fondo pluriennale vincolato nei casi previsti dal 
paragrafo 5.4.9 e seguenti del principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato 4/2. 
Per le procedure formalmente avviate che non si concluderanno entro l’esercizio corrente è adottato 
il medesimo trattamento contabile. 
Per gli investimenti per i quali non è stata ancora individuata l’esigibilità della spesa, in attesa delle 
indicazioni dei servizi competenti, il responsabile del servizio finanziario applica il paragrafo 5.4.5 
dell’allegato 4/2 al presente decreto che consente di operare una previsione “iniziale” del fondo 
pluriennale vincolato nel primo anno da rendere effettiva e autorizzatoria in corso d’anno allorché si 
disporrà delle relative informazioni progettuali sulla tempistica di attuazione della spesa con le 
modalità previste dai principi contabili. 
Con riferimento alle previsioni riguardanti gli investimenti, il responsabile del servizio finanziario 
segnala ai responsabili dei servizi la necessità di predisporre e aggiornare i cronoprogrammi, in 
quanto è possibile applicare il richiamato paragrafo 5.4.5 solo nei casi di investimenti per i quali 
non risulta motivatamente possibile individuare l’esigibilità della spesa. 
 
Il responsabile del servizio finanziario predispone altresì le informazioni di natura contabile da 
trasmettere ai responsabili dei servizi con il bilancio tecnico al fine di favorire l’elaborazione delle 
previsioni di entrata e di spesa individuate, costituite dalla seguente documentazione: 

1) le previsioni iniziali e definitive e i dati di consuntivo dei capitoli e degli articoli del primo 
esercizio del PEG dell’esercizio precedente (dati di competenza e di cassa). Ai fini 
dell’elaborazione del bilancio di previsione e del PEG 2025-2027 sono inviate le previsioni 
iniziali, definitive, accertamenti/impegni e incassi/pagamenti dei capitoli dell’esercizio 
2023; 

2) le previsioni iniziali e assestate, e i dati relativi agli accertamenti/impegni e 
incassi/pagamenti dei capitoli del primo esercizio del PEG in corso di gestione (riferiti alla 
data del 31 luglio). Ai fini dell’elaborazione del PEG 2025-2027 sono indicate le previsioni 
iniziali e assestate, gli accertamenti/impegni e incassi/pagamenti dei capitoli dell’esercizio 
2024;  

3) le previsioni assestate, accertamenti e impegni dei capitoli relativi agli esercizi del PEG 
successivi a quello corrente (riferiti almeno alla data del 31 luglio) Ai fini dell’elaborazione 
del PEG 2025-2027 sono indicate le previsioni definitive degli esercizi 2025 e 2026 (del 
bilancio di previsione in gestione 2024-2026) e accertamenti /impegni degli esercizi 2025-
2026; 

4) gli impegni e gli accertamenti registrati nelle scritture contabili dell’ente relativi all’esercizio 
successivo al bilancio in corso di gestione.  Ai fini dell’elaborazione del PEG 2025-2027 
sono indicati gli accertamenti/impegni dell’esercizio 2027. 

L’individuazione delle informazioni di natura contabile da trasmettere ai responsabili degli uffici 
con il bilancio tecnico costituisce una valutazione del responsabile del servizio finanziario. 
 
Entro il 4 ottobre 2024 il responsabile del servizio finanziario riceve dai responsabili dei servizi le 
proposte di modifica e integrazioni delle previsioni del bilancio tecnico di rispettiva competenza. A 
seguito dell’invio delle previsioni di competenza, i responsabili dei servizi avviano le attività 
necessarie per la predisposizione delle eventuali proposte di deliberazione di cui all’art. 172, 
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comma 1, lettere b) e c), corredate dal parere tecnico, da inviare al servizio finanziario per il parere 
contabile. 
Nella fase di elaborazione delle previsioni, un ruolo fondamentale è svolto da: 
- i responsabili degli uffici tecnici, che verificano la fattibilità e la tempistica delle previsioni 

tecniche riguardanti la realizzazione degli investimenti e dei relativi pagamenti in considerazione 
dei cronoprogrammi e dei SAL dei singoli investimenti, e segnalano al responsabile del servizio 
finanziario le variazioni da apportare alle previsioni del bilancio di previsione tenendo conto del 
Piano triennale degli investimenti eventualmente approvato. Al riguardo, si rappresenta che gli 
eventuali successivi aggiornamenti del Piano triennale sono recepiti nel corso del processo di 
definizione e approvazione del bilancio di previsione e attraverso variazioni del bilancio; 

- il responsabile delle risorse umane, che verifica le previsioni di entrata e di spesa riguardanti il 
personale indicate nel bilancio tecnico e propone le necessarie variazioni tenendo conto delle 
risorse finanziarie che il DUP destina ai fabbisogni di personale, del personale in servizio e delle 
assunzioni programmate, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente; 

- il responsabile dell’ufficio legale, che sulla base della ricognizione e dell’aggiornamento del 
contenzioso in essere, legato ai rischi di soccombenza su procedure giudiziarie in corso, verifica 
l’importo del fondo contenzioso; 

- i responsabili delle entrate che, nel rispetto del principio della prudenza, segnalano le variazioni da 
apportare alle previsioni tecniche in relazione all’andamento degli accertamenti dell’ultimo 
triennio, dell’eventuale avvio di interventi di lotta all’evasione o di incremento di tariffe o tributi. 
Dedicano inoltre una particolare attenzione alla verifica dell’adeguatezza del FCDE e segnalano 
eventuali criticità nella riscossione di specifiche entrate. In tale fase i responsabili delle singole 
entrate effettuano un’ulteriore verifica sulle previsioni di entrata dell’anno corrente finalizzate alla 
determinazione del risultato presunto di amministrazione e verificano anche l’adeguatezza del 
FCDE relativo alle entrate di propria competenza dell’esercizio in corso; 

- i responsabili delle spese che segnalano le variazioni alle previsioni di bilancio, tenendo conto dei 
possibili oneri futuri derivanti da impegni più o meno certi, sia per il loro ammontare che per la 
loro scadenza, al fine di preservare gli equilibri futuri. Gli stanziamenti di spesa sono determinati 
in modo funzionale e proporzionato a garantire lo svolgimento delle attività e degli interventi 
programmati. I responsabili delle spese effettuano il bilanciamento tra le previsioni di entrata di 
propria competenza e le previsioni delle spese, sia di tipo vincolato, sia non vincolate, sia 
ricorrenti e non ricorrenti, ai fini della salvaguardia degli equilibri generali di bilancio. 

 
Il responsabile del servizio finanziario verifica le proposte avanzate dai vari servizi nel rispetto 
dell’articolo 153, comma 4, del TUEL e predispone il bilancio di previsione completo degli allegati, 
dedicando una particolare attenzione all’elaborazione del risultato di amministrazione presunto e 
all’eventuale aggiornamento del ripiano del disavanzo nonché degli equilibri generali di bilancio 
previsti dalla normativa vigente.  
A tal fine, con riferimento ai responsabili degli uffici che non hanno risposto, considera l’assenza di 
proposte come condivisione delle previsioni del bilancio tecnico di rispettiva competenza e delle 
correlate responsabilità. 
 
Il 20 ottobre 2024, il responsabile del servizio finanziario trasmette all’organo esecutivo la 
documentazione necessaria per la delibera di approvazione del bilancio di previsione 2025-2027 
(escluso il parere dell’organo di revisione). 
 
Il 31 ottobre 2024, esaminata la documentazione riguardante il bilancio di previsione, la Giunta 
invita il responsabile del servizio finanziario e dell’ufficio tecnico a rivedere le previsioni degli 
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investimenti delle missioni XX e YY, verificandone la coerenza con quelli individuati nel piano 
triennale degli investimenti previsto nel DUP. 
Il 7 novembre 2024, il responsabile del servizio finanziario aggiorna e ritrasmette alla Giunta la 
documentazione riguardante il bilancio di previsione. 
Il 12 novembre 2024 la Giunta approva la delibera concernente lo schema del bilancio di previsione 
e la trasmette al Consiglio il 13 novembre 2024. 
L’Organo di revisione riceve la delibera di approvazione dello schema di bilancio  il 13 novembre 
2024 e rende il proprio parere il 25  novembre 2024. 
Il 25 novembre 2024 il segretario comunale trasmette al Consiglio il parere dell’Organo di 
revisione. 
Il 15 novembre i Consiglieri avviano l’esame preliminare dello Schema di delibera trasmesso dalla 
Giunta che prosegue a seguito della trasmissione della relazione dell’Organo di revisione.   
Il 2 dicembre è convocata la prima riunione del Consiglio per discutere a approvare il bilancio di 
previsione 2025-2027. 
 Il Consiglio approva il bilancio di previsione 2025-2027 il 20 dicembre 2024. 
 
 

 

 

 

 


