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In evidenza

Conclusa la terza sessione comunitaria (2011) dell’Assemblea legislativa
della Regione Emilia-Romagna 
La Risoluzione approvata dall’Assemblea legislativa il giorno 8 giugno 2011 tiene
conto dei pareri formulati dalle Commissioni di merito e della Relazione

presentata dalla I Commissione come commissione referente, dopo aver preso in esame il
Programma legislativo e di lavoro della Commissione europea per il 2011 e la relazione della
Giunta sullo stato di conformità dell’ordinamento regionale all’ordinamento comunitario riferita
al 2010.

Leggi l'articolo sulla sessione comunitaria della Regione Emilia-Romagna

Asfalto e cemento mettono a rischio l'ambiente: ecco i dati dell'UE
Ogni anno in Europa una superficie più grande di Milano o Berlino cede il
passo all’espansione urbana e a infrastrutture di trasporto. Questa
tendenza rischia di compromettere la disponibilità di terreni fertili e riserve idriche per le generazioni future. Un
nuovo studio della Commissione europea raccomanda un triplice approccio che mira a limitare l’espansione

dell’impermeabilizzazione del suolo, ad attenuarne gli effetti e a compensare perdite sostanziali di suolo intervenendo in altre aree.

Leggi l'articolo sull'aumento di asfalto e cemento nell'UE

Notizie Flash

776 mila nuovi cittadini europei
Nel 2009 sono state ben 776000 le persone che hanno acquisito la cittadinanza di uno dei 27 Stati membri europei e
di conseguenza sono diventati cittadini europei a pieno titolo. La gran parte di loro proviene dall'Africa, dall'Asia e da
altri paesi europei che ancora non fanno parte dell'Unione europea. Ma ci sono anche cittadini Italiani che chiedono la
cittadinanza di un altro Paese dell'Ue...

Erasmus, l’anno del boom!
Sono oltre 213 mila gli studenti che nell’anno accademico 2009-2010 hanno usufruito di borse di studio Erasmus per
fare un periodo di studi in un altro Paese europeo. Si tratta di un vero e proprio successo decretato anche dai quasi 3
milioni di studenti che dal 1987 ad oggi hanno partecipato al programma.

Avviati gli "stress test" nelle centrali nucleari di tutta Europa
A partire dal 1 giugno 2011 tutte le 143 centrali nucleari operanti sul territorio dell’Unione europea saranno sottoposte
degli "stress test", stabiliti a livello comunitario, per evitare rischi analoghi a quelli  occorsi dopo l’incidente nucleare
avvenuto in Giappone, a Fukushima l’11 marzo scorso. Le misure, introdotte con urgenza, prevedono un riesame di
tutte le centrali nucleari, simulando sia i pericoli naturali, sia quelli  derivanti dalle attività umane, come gli incidenti aerei o gli
attacchi terroristici.

Nuovo portale EQF

La Newsletter  
Redazione

Archivio (dal 20 luglio 09)

Archivio (al 1 luglio 09)

Iscrizione

Le nostre fonti

dal sito ED  
Le nostre iniziative

I nostri progetti

Le opportunità per i giovani

http://assemblealegislativa.regione.emilia-romagna.it/wcm//antennaed/index.htm
http://assemblealegislativa.regione.emilia-romagna.it/wcm/antennaed/newsletter/archivio_newsletter_2011_1.htm
http://assemblealegislativa.regione.emilia-romagna.it/wcm/antennaed/news/2011/06_9_sessione_comunitaria.htm
http://assemblealegislativa.regione.emilia-romagna.it/wcm/antennaed/news/2011/06_06_cementificazione.htm
http://assemblealegislativa.regione.emilia-romagna.it/wcm/antennaed/news/2011/06_13_cittadinanza_europea.htm
http://assemblealegislativa.regione.emilia-romagna.it/wcm/antennaed/news/2011/06_8_erasmus.htm
http://assemblealegislativa.regione.emilia-romagna.it/wcm/antennaed/news/2011/06_03_stress_test_centrali_nucleari.htm
http://assemblealegislativa.regione.emilia-romagna.it/wcm/antennaed/news/2011/06_01_eqf.htm
http://assemblealegislativa.regione.emilia-romagna.it/wcm/antennaed/apub/peu/MonitorEuropa/MonitorE/redazione/nomi.htm
http://assemblealegislativa.regione.emilia-romagna.it/wcm/antennaed/newsletter/archivio_newsletter_2011_1.htm
http://assemblealegislativa.regione.emilia-romagna.it/biblioteca/pubblicazioni/MonitorEuropa/MonitorEuropa.htm
http://assemblealegislativa.regione.emilia-romagna.it/antennaed/newsletter/monitoreuropa.asp
http://assemblealegislativa.regione.emilia-romagna.it/wcm/antennaed/adf/doc/eu/index.htm
http://assemblealegislativa.regione.emilia-romagna.it/wcm/antennaed/aatt/ev/iniziative/index.htm
http://assemblealegislativa.regione.emilia-romagna.it/wcm/antennaed/aatt/ev/progetti_speciali/index.htm
http://assemblealegislativa.regione.emilia-romagna.it/wcm/antennaed/ageu/giovani/opporteu/index.htm


Monitor Europa n. 10 - 15 Giugno 2011 - Antenna Europe Direct RER - Regione Emilia-Romagna

http://assemblealegislativa.regione.emilia-romagna.it/wcm/antennaed/monitor_eu/newsletter/2011/10.htm[10/03/2014 13:41:58]

La Commissione europea mette a disposizione un nuovo portale che permetterà agli esperti di comparare i vari sistemi
e quadri nazionali delle qualifiche ed i loro livelli.

Nasce Canale Europa Ansa, tutta l'Ue a portata di mouse
Nasce il nuovo canale WEB dell'ANSA dedicato all'informazione quotidiana sulle attività delle istituzioni europee.
Canale Europa dell'ANSA è per i cittadini italiani uno strumento informativo in più per "essere sempre in presa diretta"
con l'Europa. Completa l’offerta informativa di canale Europa il Tg Ansalive Europa pubblicato ogni sabato.

 I parlamenti nazionali all'altezza della sfida (.pdf 50 kB)
Nel 2010 il dialogo politico tra la Commissione europea e i parlamenti nazionali si è notevolmente rafforzato. Dopo il
varo di questa iniziativa politica da parte del presidente Barroso nel 2006, i parlamenti nazionali hanno ora nuove
importanti responsabilità nel processo decisionale europeo previsto dal trattato di Lisbona.

Legislazione europea

 Regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 (.pdf 2359 kB)
della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n.
1234/2007 nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati. In GUUE L 157 del
15.03.2011

 Regolamento (UE) n. 547/2011 (.pdf 1044 kB)
della Commissione, dell'8 giugno 2011, che attua il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto concerne le prescrizioni in materia di etichettatura dei prodotti fitosanitari. In GUUE L 155 del
11.06.11

 Regolamento (UE) n. 546/2011 (.pdf 1051 kB)
della Commissione, del 10 giugno 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto riguarda i principi uniformi per la valutazione e l’autorizzazione dei prodotti fitosanitari. In
GUUE L 155 del 11.06.11

 Regolamento (UE) N. 545/2011 (.pdf 1152 kB)
della Commissione del 10 giugno 2011 recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti relativi ai dati applicabili ai prodotti fitosanitari. In GUUE L 155 del 11.06.11

 Decisione 2001/337 (.pdf 782 kB)
della Commissione del 9 giugno 2011 che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica
dell’Unione europea (Ecolabel UE) ai personal computer. In GUUE L 151 del 10.06.11

 Decisione 2011/332 (.pdf 823 kB)
della Commissione del 7 giugno 2011 che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione del marchio UE di qualità ecologica alla
carta per copia e alla carta grafica. In GUUE L 149 del 08.06.11

 Decisione 2011/330/UE (.pdf 764 kB)
della Commissione, del 6 giugno 2011, che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica
dell’Unione europea (Ecolabel UE) ai computer portatili.  In GUUE L 148 del 07.06.11

L’Europa delle Regioni e degli Enti locali

Panorama 37: la strategia dell’Ue per la regione del danubio
Politiche di coesione UE: il gruppo di contatto

dal Parlamento europeo

EuroPetition: servizio on line a disposizione dei cittadini europei
EuroPetition è un progetto pilota organizzato in gruppi di comuni in Spagna, Svezia, Italia, Regno Unito e Olanda. Una
rete di esperti che dà supporto ai cittadini che intendano inoltrare una petizione al Parlamento europeo.
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2014-2020 non è possibile congelare il

bilancio se non si concordano i tagli
Il Parlamento europeo ha lanciato una sfida agli Stati
membri che chiedono di congelare il prossimo bilancio a
lungo termine dell'UE (2014-2020). Per i deputati, tali Paesi
dovrebbero precisare quali priorità sarebbero da
abbandonare causa del congelamento. Se tutti gli  obiettivi e
le politiche concordate per l'UE devono essere portate a
compimento, sarà necessario un aumento minimo del 5%
rispetto al bilancio del 2013.

Trasporto su strada: il Parlamento

introduce il principio "chi inquina

paga"
La revisione della normativa fiscale del trasporto su strada
(Eurovignetta) consentirà di addebitare ai vettori il costo
dell'inquinamento atmosferico e acustico, in aggiunta al
pedaggio autostradale. Il testo adottato martedì dal
Parlamento garantisce che i ricavi saranno utilizzati in futuro
per finanziare sistemi di trasporto più efficienti e meno
inquinanti.

Rafforzare le regole delle agenzie di

rating del credito
I deputati hanno chiedono che le agenzie di rating siano
ritenute civilmente responsabili  per il loro rating, sollecitato
la creazione di una Fondazione europea di rating creditizio
e auspicano una particolare attenzione al rating del debito
sovrano. Le nuove regole per le agenzie di rating del
credito dovrebbero inoltre chiarire i loro metodi di lavoro,
stimolare la concorrenza e ridurre la dipendenza sui rating
esterni.

Bulgaria e Romania pronte per aderire

all'area Schengen
Il Parlamento ha dato oggi il via libera all'entrata nello
spazio Schengen senza frontiere di Bulgaria e Romania. I
deputati precisano che, in base alle relazioni di valutazione,
i due Paesi hanno soddisfatto le condizioni necessarie.
Tuttavia, il Parlamento dovrà essere informato sulle ulteriori
misure da adottare nell'area Bulgaria-Turchia-Grecia per
poter rispondere al possibile forte incremento della
pressione migratoria.

COM(2011) 311 del 1.06.2011
Comunicazione - Una visione strategica per le
norme europee: compiere passi avanti per

favorire e accelerare la crescita sostenibile dell'economia
europea entro il 2020

COM (2011) 0321 del 1.06.2011
Relazione sull'applicazione della direttiva sul
rumore ambientale ai sensi dell'articolo 11

della direttiva 2002/49/CE Relazione della Commissione al
Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione della
direttiva sul rumore ambientale ai sensi dell'articolo 11 della
direttiva 2002/49/CE

dalla Commissione europea

dal Comitato economico e sociale

 Il lavoro al centro della strategia Europa 2020 (.pdf 442 kB)

dalla Corte di Giustizia

Sentenze C-71/09: Gli sgravi degli oneri sociali concessi alle imprese di Venezia e Chioggia costituiscono aiuti
illegittimi che devono essere restituiti

Sentenza della Corte nella causa C-499/08: privare un lavoratore di un’indennità di licenziamento perché può ricevere una
pensione di vecchiaia costituisce una discriminazione fondata sull’età

L'angolo della lettura

In questo numero abbiamo selezionato per voi...

Gli appuntamenti delle prossime settimane

Convegno "L'Italia tra i due secoli"
a Bologna dal 15 al 17 Giugno 2011
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IP/11/698 

 

COMMISSIONE EUROPEA – COMUNICATO STAMPA 

I parlamenti nazionali all'altezza della sfida  
Bruxelles, 10 giugno 2011 – Nel 2010 il dialogo politico tra la Commissione europea 
e i parlamenti nazionali si è notevolmente rafforzato. Dopo il varo di questa 
iniziativa politica da parte del presidente Barroso nel 2006, i parlamenti nazionali 
hanno ora nuove importanti responsabilità nel processo decisionale europeo 
previsto dal trattato di Lisbona.  Come mostra la relazione annuale adottata oggi 
dalla Commissione sui rapporti con i parlamenti nazionali, questi ultimi stanno 
cogliendo questa opportunità per impegnarsi più da vicino e in modo più che mai 
costruttivo nelle questioni europee. 
Maros Šefčovič, vicepresidente della Commissione per le Relazioni interistituzionali 
e l'amministrazione, ha dichiarato: "Dall'entrata in vigore del nuovo trattato il 
numero dei pareri dei parlamenti nazionali trasmessi alla Commissione europea è 
notevolmente aumentato e non possiamo che rallegrarci di questo segnale chiaro e 
assolutamente positivo: i parlamenti nazionali vogliono essere più partecipi delle 
questioni europee e in una fase molto più precoce che in passato. La Commissione 
si è fortemente impegnata ad approfondire il dialogo politico con i parlamenti 
nazionali e ad ampliare ulteriormente i contatti e gli scambi con tutte le 40 camere 
parlamentari nazionali dei 27 Stati membri." 

La relazione adottata oggi mostra quanto il dialogo politico al centro dei rapporti 
della Commissione con i parlamenti nazionali si sia ampliato e approfondito nel 
corso del 2010. I parlamenti nazionali hanno infatti presentato 387 pareri su un 
vasto ventaglio di argomenti, con un aumento di quasi il 60%. 

Nel quadro di questo dialogo politico, la piena introduzione del meccanismo di 
controllo della sussidiarietà nel 2010 ha conferito ai parlamenti nazionali un ruolo 
importante nel verificare il rispetto di tale principio fondamentale. Il maggior numero 
di pareri con cui è stata segnalata alla Commissione una possibile violazione del 
principio di sussidiarietà ha riguardato la direttiva sui lavoratori stagionali (8 voti) e, 
più di recente, la proposta relativa alla base imponibile consolidata comune per le 
società (13 voti).  La Commissione presta la dovuta attenzione a tutti questi pareri, 
sebbene essi siano numericamente al di sotto della soglia minima (18 voti)1 
prevista per il riesame di una sua proposta. 

                                                 
1 Ciascun parlamento nazionale dispone di due voti, ripartiti in funzione del sistema 

parlamentare nazionale. In un sistema parlamentare nazionale bicamerale, ciascuna 
delle due camere dispone di un voto. Un progetto di atto legislativo deve essere 
riesaminato nel caso in cui i pareri motivati presentati dai parlamenti nazionali 
rappresentino almeno un terzo (18) di tutti i voti loro assegnati (54). Tale soglia è pari ad 
un quarto (14 voti) qualora si tratti di un progetto di atto legislativo presentato sulla base 
dell'articolo 76 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardante lo spazio 
di libertà, sicurezza e giustizia. 



2 

La relazione della Commissione sulla sussidiarietà e la proporzionalità, anch'essa 
adottata oggi, descrive nei dettagli come la Commissione applica concretamente 
questi principi fondamentali nel suo operato.  Insieme, le due relazioni sottolineano 
il fermo impegno della Commissione nel promuovere un processo decisionale di 
alta qualità e un dialogo politico veramente europeo. 

Per la relazione:  
http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/relations/relations_other/npo/index_it.htm 

 

 

Referenti: 
 Antonio Gravili  (+32 2 295 43 17) 
 Marilyn Carruthers  (+32 2 299 94 51) 
 

http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/relations/relations_other/npo/index_it.htm
mailto:Antonio.Gravili@ec.europa.eu
mailto:Marilyn.Carruthers@ec.europa.eu


II 

(Atti non legislativi) 

REGOLAMENTI 

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 543/2011 DELLA COMMISSIONE 

del 7 giugno 2011 

recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 nei settori degli ortofrutticoli 
freschi e degli ortofrutticoli trasformati 

LA COMMISSIONE EUROPEA, 

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, 

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 
22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati 
agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli 
(regolamento unico OCM) ( 1 ), in particolare l’articolo 3, secondo 
comma, l’articolo 103 nonies, l’articolo 121, lettera a), gli articoli 
127 e 134, l’articolo 143, lettera b), gli articoli 148 e 179, 
l’articolo 192, paragrafo 2, l’articolo 194 e l’articolo 203 bis, 
paragrafo 8, in combinato disposto con l’articolo 4, 

considerando quanto segue: 

(1) Il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio istituisce 
un’organizzazione comune dei mercati agricoli che disci
plina anche i settori degli ortofrutticoli freschi e degli 
ortofrutticoli trasformati. 

(2) Le modalità di applicazione relative ai settori degli orto
frutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati sono 
stabilite dal regolamento (CE) n. 1580/2007 della Com
missione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di 
applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) 
n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli orto
frutticoli ( 2 ). Detto regolamento è stato modificato varie 
volte. Per motivi di chiarezza è opportuno riunire in un 
nuovo regolamento tutte le modalità di applicazione, 
apportandovi contemporaneamente le modifiche rivela
tesi necessarie in base all’esperienza, e abrogare il rego
lamento (CE) n. 1580/2007. 

(3) Occorre fissare le campagne di commercializzazione per i 
prodotti dei settori degli ortofrutticoli freschi e degli or
tofrutticoli trasformati. Poiché in questi settori non esi
stono più regimi di aiuto concepiti in funzione del ciclo 
di raccolta dei prodotti, è possibile armonizzare la durata 
delle campagne di commercializzazione e farla corrispon
dere all’anno civile. 

(4) A norma dell’articolo 113, paragrafo 1, lettere b) e c), del 
regolamento (CE) n. 1234/2007, la Commissione può 
stabilire norme di commercializzazione rispettivamente 
per i prodotti ortofrutticoli freschi e per i prodotti orto
frutticoli trasformati. A norma dell’articolo 113 bis, para
grafo 1, del citato regolamento, i prodotti ortofrutticoli 
destinati alla vendita al consumatore come prodotti fre
schi possono essere commercializzati solo se di qualità 
sana, leale e mercantile e se è indicato il paese di origine. 
Per armonizzare l’applicazione di tale disposizione, è op
portuno precisarla in dettaglio e fissare una norma di 
commercializzazione generale per tutti gli ortofrutticoli 
freschi. 

(5) È opportuno adottare norme di commercializzazione 
specifiche per i prodotti per i quali appare necessaria 
l’adozione di una norma, previa valutazione della sua 
pertinenza, tenendo conto in particolare dei prodotti 
maggiormente commercializzati in termini di valore in 
base ai dati contenuti nella banca dati di riferimento della 
Commissione europea sugli scambi internazionali, Co
mext. 

(6) Al fine di evitare inutili ostacoli agli scambi, qualora 
occorra definire norme di commercializzazione specifiche 
per determinati prodotti, tali norme devono corrispon
dere a quelle adottate dalla Commissione economica per 
l’Europa delle Nazioni Unite (UNECE). In mancanza di 
norme di commercializzazione specifiche adottate a li
vello dell’Unione, i prodotti si considerano conformi 
alla norma di commercializzazione generale se il deten
tore è in grado di dimostrarne la conformità ad una 
norma UNECE vigente.

IT 15.6.2011 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 157/1 

( 1 ) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1. 
( 2 ) GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.



(7) È tuttavia opportuno prevedere esenzioni e deroghe 
all’applicazione delle norme di commercializzazione per 
talune operazioni molto marginali e/o specifiche o effet
tuate all’inizio del circuito d’immissione in commercio, 
oppure nel caso degli ortofrutticoli secchi ed essiccati e 
dei prodotti destinati alla trasformazione. In considera
zione del loro sviluppo naturale e della loro deperibilità è 
necessario disporre che determinati prodotti, non classi
ficati nella categoria «Extra», possono presentare una lieve 
riduzione dello stato di freschezza e di turgore. Determi
nati prodotti che di norma non sono venduti interi de
vono essere esentati dalla norma di commercializzazione 
generale che prescrive tale requisito. 

(8) Le indicazioni esterne previste dalle norme di commer
cializzazione devono figurare sull’imballaggio e/o sull’eti
chetta in modo ben visibile. Al fine di evitare frodi e di 
non indurre in errore il consumatore, le indicazioni pre
scritte dalle norme devono essere disponibili per il con
sumatore prima dell’acquisto, in particolare nel caso delle 
vendite a distanza, per le quali l’esperienza ha evidenziato 
rischi di frode e di elusione della tutela del consumatore 
prevista dalle norme. 

(9) In risposta alla domanda di certi consumatori, si stanno 
diffondendo sul mercato imballaggi che contengono spe
cie diverse di ortofrutticoli. La lealtà commerciale implica 
che gli ortofrutticoli venduti in uno stesso imballaggio 
siano di qualità omogenea. Per i prodotti per i quali non 
vigono norme stabilite dall’Unione, tale omogeneità può 
essere garantita ricorrendo alle disposizioni generali. Per i 
miscugli di specie diverse di ortofrutticoli nello stesso 
imballaggio è opportuno stabilire disposizioni in materia 
di etichettatura. Tali disposizioni devono tuttavia essere 
semplificate rispetto a quelle previste dalle norme di 
commercializzazione, in particolare per tener conto dello 
spazio disponibile sull’etichetta. 

(10) Per garantire che i controlli possano essere effettuati in 
modo adeguato ed efficace, le fatture e i documenti di 
accompagnamento diversi da quelli destinati al consuma
tore devono recare alcune informazioni di base previste 
dalle norme di commercializzazione. 

(11) Ai fini della selettività dei controlli sulla base di un’analisi 
del rischio, a norma dell’articolo 113 bis, paragrafo 4, del 
regolamento (CE) n. 1234/2007, occorre stabilire le mo
dalità applicabili a tali controlli. In particolare, occorre 
porre l’accento sul ruolo della valutazione del rischio 
nella selezione dei prodotti da sottoporre ai controlli. 

(12) Ciascuno Stato membro deve designare gli organismi di 
controllo responsabili dell’esecuzione dei controlli di con
formità in ciascuna fase della commercializzazione. È 
opportuno incaricare uno di questi organismi del coor
dinamento e dei contatti tra tutti gli altri organismi desi
gnati. 

(13) Poiché la conoscenza degli operatori e delle loro princi
pali caratteristiche è uno strumento indispensabile per 
orientare l’analisi degli Stati membri, è necessario che 

ogni Stato membro costituisca una banca dati degli ope
ratori del settore degli ortofrutticoli. Per garantire che 
siano inclusi tutti gli attori della catena di commercializ
zazione e per la certezza del diritto è opportuno adottare 
una definizione dettagliata di «operatore». 

(14) I controlli di conformità devono essere effettuati a cam
pione e concentrarsi sugli operatori per i quali il rischio 
di accertamento di merci non conformi è più elevato. 
Tenendo conto delle caratteristiche dei rispettivi mercati 
nazionali, è opportuno che gli Stati membri adottino 
disposizioni intese a concentrare i controlli in via priori
taria su determinate categorie di operatori. A fini di tra
sparenza, è necessario che tali disposizioni siano comu
nicate alla Commissione. 

(15) Gli Stati membri devono garantire e certificare la confor
mità alle norme di commercializzazione degli ortofrutti
coli esportati nei paesi terzi, in conformità alle disposi
zioni del protocollo di Ginevra sulla normalizzazione 
degli ortofrutticoli freschi e della frutta secca ed essiccata, 
concluso nel quadro della Commissione economica per 
l’Europa delle Nazioni Unite, e del regime dell’Organiz
zazione per la cooperazione e lo sviluppo economico 
(OCSE) per l’applicazione delle norme internazionali 
agli ortofrutticoli. 

(16) Le importazioni di prodotti ortofrutticoli in provenienza 
dai paesi terzi devono essere conformi alle norme di 
commercializzazione o a norme per lo meno equivalenti. 
Pertanto, prima dell’introduzione di tali prodotti nel ter
ritorio doganale dell’Unione, deve essere eseguito un con
trollo di conformità, tranne nel caso di partite di piccole 
dimensioni per le quali i servizi di controllo ritengano 
che il rischio di non conformità sia minimo. Per certi 
paesi terzi che offrono garanzie soddisfacenti di confor
mità alle norme, le operazioni di controllo prima 
dell’esportazione possono essere eseguite dagli organismi 
di controllo degli stessi paesi terzi. Quando ci si avvalga 
di tale facoltà, è opportuno che gli Stati membri verifi
chino periodicamente l’efficacia e la qualità dei controlli 
eseguiti dagli organismi di controllo dei paesi terzi prima 
dell’esportazione. 

(17) Occorre garantire che i prodotti ortofrutticoli destinati 
alla trasformazione industriale, che non sono soggetti al 
rispetto delle norme di commercializzazione, non siano 
smerciati sul mercato dei prodotti da consumare allo 
stato fresco. È opportuno che tali prodotti siano adegua
tamente etichettati. 

(18) Gli ortofrutticoli soggetti al controllo di conformità alle 
norme di commercializzazione devono essere sottoposti 
allo stesso tipo di controllo in ogni fase della commer
cializzazione. A tal fine è opportuno applicare le moda
lità di controllo raccomandate dalla Commissione econo
mica per l’Europa delle Nazioni Unite, le quali a loro 
volta sono in linea con le raccomandazioni dell’OCSE 
in materia. È tuttavia necessario prevedere modalità spe
cifiche per i controlli nella fase della vendita al minuto.
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(19) È opportuno prevedere disposizioni relative al riconosci
mento delle organizzazioni di produttori per i prodotti 
da queste richiesti. Se il riconoscimento è richiesto solo 
per prodotti destinati alla trasformazione, occorre accer
tarsi che tali prodotti siano effettivamente conferiti alla 
trasformazione. 

(20) Per contribuire alla realizzazione degli obiettivi del re
gime applicabile agli ortofrutticoli e per garantire che le 
organizzazioni di produttori esercitino in modo sosteni
bile ed efficiente le loro attività, è necessario che al loro 
interno regni una stabilità ottimale. L’adesione ad un’or
ganizzazione di produttori deve quindi avere una durata 
minima. Occorre lasciare agli Stati membri il compito di 
fissare il periodo di preavviso e i termini a decorrere dai 
quali acquista efficacia il recesso del socio. 

(21) Le attività principali ed essenziali di un’organizzazione di 
produttori devono avere per oggetto la concentrazione 
dell’offerta e la commercializzazione. Tuttavia, è oppor
tuno consentire alle organizzazioni di produttori di eser
citare altre attività, di carattere commerciale o di altro 
tipo. 

(22) Occorre favorire la cooperazione tra le organizzazioni di 
produttori, permettendo che la commercializzazione di 
ortofrutticoli acquistati esclusivamente ad un’altra orga
nizzazione di produttori riconosciuta non sia contabiliz
zata né nel calcolo dell’attività principale né a titolo di 
altre attività. Se un’organizzazione di produttori è ricono
sciuta per un prodotto che richiede la fornitura di mezzi 
tecnici, è opportuno autorizzarla a fornire tali mezzi 
tecnici tramite i suoi soci o attraverso filiali o mediante 
il ricorso all’esternalizzazione. 

(23) Le organizzazioni di produttori possono detenere parte
cipazioni in filiali che contribuiscono ad incrementare il 
valore aggiunto della produzione dei soci. È opportuno 
stabilire le regole per il calcolo del valore della produ
zione commercializzata. Le attività principali delle filiali, 
trascorso un periodo transitorio di adattamento, devono 
essere le stesse dell’organizzazione di produttori. 

(24) È opportuno stabilire modalità di applicazione relative al 
riconoscimento e al funzionamento delle associazioni di 
organizzazioni di produttori, delle organizzazioni di pro
duttori transnazionali e delle associazioni transnazionali 
di organizzazioni di produttori di cui al regolamento (CE) 
n. 1234/2007. Per coerenza è opportuno che tali moda
lità riflettano per quanto possibile le disposizioni relative 
alle organizzazioni di produttori. 

(25) Per agevolare la concentrazione dell’offerta, occorre pro
muovere la fusione delle organizzazioni di produttori 

esistenti per crearne di nuove e definire le regole per la 
fusione dei programmi operativi delle organizzazioni che 
si sono fuse. 

(26) Fatto salvo il principio secondo cui un’organizzazione di 
produttori deve essere costituita per iniziativa degli stessi 
produttori e da questi controllata, è opportuno accordare 
agli Stati membri la facoltà di determinare a quali con
dizioni sia consentito ad altre persone fisiche o giuridiche 
aderire ad un’organizzazione di produttori e/o ad un’as
sociazione di organizzazioni produttori. 

(27) Per garantire che le organizzazioni di produttori rappre
sentino realmente un numero minimo di produttori, è 
necessario che gli Stati membri prendano misure per 
evitare che una minoranza di soci, che eventualmente 
detengano la maggior quota del volume di produzione 
dell’organizzazione di produttori, eserciti un predominio 
abusivo sulla gestione e sul funzionamento dell’organiz
zazione. 

(28) Per tener conto delle diverse situazioni di produzione e di 
commercializzazione esistenti nell’Unione, è opportuno 
che gli Stati membri definiscano le condizioni per la 
concessione del prericonoscimento ai gruppi di produt
tori che presentano un piano di riconoscimento. 

(29) Per favorire la creazione di organizzazioni di produttori 
stabili e capaci di dare un contributo duraturo alla rea
lizzazione degli obiettivi del regime ortofrutticolo, è op
portuno che il prericonoscimento sia concesso unica
mente ai gruppi di produttori che siano in grado di 
dimostrare di potersi conformare a tutti i requisiti pre
scritti per il riconoscimento entro un periodo prestabilito. 

(30) Occorre definire le informazioni che i gruppi di produt
tori devono fornire nel piano di riconoscimento. Per 
permettere ai gruppi di produttori di conformarsi meglio 
ai requisiti per il riconoscimento, è necessario autorizzare 
le modificazioni del piano di riconoscimento. A questo 
scopo, è necessario adottare disposizioni che diano agli 
Stati membri la facoltà di richiedere al gruppo di produt
tori l’adozione di misure correttive per consentire la rea
lizzazione del piano. 

(31) È possibile che il gruppo di produttori soddisfi i requisiti 
per il riconoscimento prima del completamento del 
piano di riconoscimento. Occorre adottare disposizioni 
che consentano a tali gruppi di presentare una domanda 
di riconoscimento unitamente ad un progetto di pro
gramma operativo. Per coerenza, la concessione del rico
noscimento ad un gruppo di produttori deve implicare 
necessariamente la fine del piano di riconoscimento e 
l’interruzione della concessione dell’aiuto corrispondente. 
Tuttavia, per tener conto dei casi di finanziamenti plu
riennali di investimenti, è opportuno permettere che gli 
investimenti ammessi a beneficiare dell’aiuto siano ripor
tati ai programmi operativi.

IT 15.6.2011 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 157/3



(32) Per agevolare la corretta applicazione del regime di aiuti 
intesi a coprire i costi di costituzione e di funzionamento 
amministrativo dei gruppi di produttori, è opportuno 
concedere un aiuto forfettario, soggetto ad un massimale 
nel rispetto delle limitazioni imposte dal bilancio. Inoltre, 
per tener conto delle diverse esigenze finanziarie di 
gruppi di produttori di dimensioni diverse, il massimale 
deve essere adattato in funzione della produzione com
mercializzabile dei gruppi. 

(33) Per coerenza e per garantire una transizione armoniosa 
allo statuto di gruppo di produttori riconosciuto, è op
portuno che ai gruppi di produttori si applichino le stesse 
regole sulle attività principali e sul valore della produ
zione commercializzata delle organizzazioni di produt
tori. 

(34) Per tener conto del fabbisogno finanziario dei gruppi di 
produttori di nuova costituzione e garantire la corretta 
applicazione del regime di aiuto in caso di fusioni, è 
opportuno prevedere la possibilità di concedere l’aiuto 
ai gruppi di produttori originati dalla fusione. 

(35) Per facilitare il funzionamento del regime di sostegno ai 
programmi operativi, occorre definire chiaramente la pro
duzione commercializzata delle organizzazioni di produt
tori e specificare quali prodotti possono essere presi in 
considerazione e in quale fase di commercializzazione si 
calcola il valore della produzione commercializzata. A 
fini di controllo e di semplificazione è opportuno usare, 
per il calcolo del valore degli ortofrutticoli destinati alla 
trasformazione, un valore forfettario che rappresenta il 
valore del prodotto di base, ossia gli ortofrutticoli desti
nati alla trasformazione, e le attività che non costitui
scono vere e proprie attività di trasformazione. Poiché i 
volumi di ortofrutticoli necessari per produrre ortofrutti
coli trasformati varia notevolmente a seconda dei gruppi 
di prodotti, è necessario che i valori forfettari rispecchino 
tali differenze. Anche nel caso degli ortofrutticoli desti
nati alla trasformazione che sono trasformati in erbe 
aromatiche trasformate e paprika in polvere è opportuno 
prevedere, ai fini del calcolo del valore degli ortofrutticoli 
destinati alla trasformazione, un valore forfettario che 
copre esclusivamente il valore del prodotto di base. È 
altresì opportuno ammettere altri metodi di calcolo della 
produzione commercializzabile in caso di fluttuazioni 
annuali o di dati insufficienti. Per evitare abusi nell’appli
cazione del regime, è opportuno vietare, come regola 
generale, alle organizzazioni di produttori di modificare 
il metodo di fissazione dei periodi di riferimento nel 
corso di un dato programma. 

(36) Per garantire una transizione armoniosa al nuovo sistema 
di calcolo del valore della produzione commercializzata 

degli ortofrutticoli destinati alla trasformazione, è oppor
tuno che il nuovo metodo di calcolo non si applichi ai 
nuovi programmi operativi approvati entro il 20 gennaio 
2010, ferma restando la possibilità di modificare questi 
ultimi programmi in conformità agli articoli 65 e 66 del 
regolamento (CE) n. 1580/2007. Per lo stesso motivo, 
occorre calcolare secondo le nuove regole il valore della 
produzione commercializzata corrispondente al periodo 
di riferimento dei programmi operativi approvati dopo 
tale data. 

(37) Per garantire l’uso corretto dell’aiuto, occorre stabilire 
norme che disciplinano la gestione dei fondi di esercizio 
e i contributi finanziari dei soci, garantendo la massima 
flessibilità possibile, a condizione che tutti i produttori 
possano beneficiare del fondo di esercizio e possano 
partecipare democraticamente alle decisioni sul suo uti
lizzo. 

(38) Occorre adottare disposizioni relative alla portata e alla 
struttura della strategia nazionale in materia di pro
grammi operativi sostenibili e della disciplina nazionale 
per le azioni ambientali. Lo scopo è ottimizzare l’alloca
zione di risorse finanziarie e migliorare la qualità della 
strategia. 

(39) Per permettere una valutazione adeguata delle informa
zioni da parte delle competenti autorità e delle misure e 
attività che possono essere comprese nei programmi o da 
essi escluse, occorre stabilire le procedure e i termini per 
la presentazione e l’approvazione dei programmi opera
tivi. Poiché la gestione dei programmi è annuale, è op
portuno prevedere che i programmi non approvati entro 
un dato termine siano rinviati di un anno. 

(40) È opportuno stabilire una procedura che permetta di 
modificare annualmente i programmi operativi per l’anno 
successivo, in modo da adeguarli per tener conto di 
eventuali condizioni nuove, non prevedibili al momento 
della loro presentazione. È altresì opportuno consentire 
di modificare le misure e gli importi del fondo di eser
cizio durante l’anno di esecuzione di un programma. Per 
garantire che i programmi approvati siano coerenti con 
gli obiettivi generali, tutte le modifiche dovrebbero essere 
subordinate a determinati limiti e condizioni da definirsi 
dagli Stati membri, in particolare in merito alla loro 
comunicazione obbligatoria alle autorità competenti. 

(41) Per motivi di sicurezza finanziaria e certezza del diritto è 
opportuno redigere un elenco delle operazioni e delle 
spese che non possono essere coperte dai programmi 
operativi.
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(42) Nel caso di investimenti in aziende individuali, al fine di 
evitare l’ingiustificato arricchimento di un privato che 
abbia interrotto i legami con l’organizzazione durante 
la vita utile dell’investimento, è opportuno adottare di
sposizioni che permettano all’organizzazione stessa di 
recuperare il valore residuo degli investimenti, qualora 
gli stessi siano di proprietà del socio o dell’organizza
zione. 

(43) Per garantire la corretta applicazione del regime di aiuto 
è opportuno precisare le informazioni da inserire nella 
domanda di aiuto e le procedure per il pagamento del 
medesimo. Per evitare difficoltà di tesoreria è opportuno 
dare alle organizzazioni di produttori la possibilità di 
beneficiare di anticipi, previa costituzione di una cau
zione di importo adeguato. Per motivi analoghi, deve 
essere disponibile un sistema alternativo per il rimborso 
delle spese già sostenute. 

(44) Gli ortofrutticoli sono prodotti deperibili e la produzione 
è imprevedibile. La presenza di eccedenze anche non 
eccessive può creare turbative considerevoli sul mercato. 
È opportuno stabilire disposizioni specifiche relative alla 
portata e all’applicazione di misure di prevenzione e ge
stione delle crisi per i prodotti elencati all’articolo 1, pa
ragrafo 1, lettera i), del regolamento (CE) n. 1234/2007. 
È opportuno che tali disposizioni offrano, per quanto 
possibile, flessibilità e rapidità di applicazione in tempo 
di crisi e consentano agli Stati membri e alle stesse or
ganizzazioni di produttori di prendere le decisioni del 
caso. Nondimeno, tali disposizioni devono prevenire gli 
abusi e fissare limiti, anche finanziari, al ricorso a deter
minate misure. Inoltre esse devono garantire il pieno 
rispetto delle condizioni fitosanitarie e ambientali. 

(45) Per quanto riguarda i ritiri dal mercato, è opportuno 
adottare disposizioni specifiche per tener conto dell’im
patto potenziale della misura. In particolare, occorre 
adottare norme relative al dispositivo di sostegno rinfor
zato previsto per i prodotti ortofrutticoli ritirati dal mer
cato che sono distribuiti gratuitamente come aiuto uma
nitario da organizzazioni caritative e talune altre opere o 
istituzioni. Per agevolare la distribuzione gratuita è op
portuno prevedere la possibilità di autorizzare le organiz
zazioni e le istituzioni caritative a chiedere un contributo 
simbolico ai destinatari finali dei prodotti ritirati dal mer
cato, se questi sono stati sottoposti a trasformazione. 
Inoltre, è necessario fissare massimali per il sostegno ai 
prodotti ritirati dal mercato, in modo da impedire che il 
ritiro dal mercato si trasformi sistematicamente in uno 
sbocco alternativo all’immissione dei prodotti sul mer
cato. In questo contesto, per i prodotti già soggetti a 
massimali dell’indennità di ritiro fissata dall’Unione ai 
sensi dell’allegato V del regolamento (CE) n. 2200/96 
del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all’organiz
zazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutti
coli ( 1 ), è opportuno continuare ad applicare detti massi
mali, eventualmente maggiorati per tener conto del fatto 

che i ritiri sono attualmente cofinanziati. Per altri pro
dotti, per i quali l’esperienza non ha finora evidenziato 
un rischio di ritiri eccessivi, è opportuno conferire agli 
Stati membri la facoltà di fissare massimali del sostegno. 
In ogni caso è comunque opportuno, per gli stessi mo
tivi, fissare un limite quantitativo ai ritiri per prodotto e 
per organizzazione di produttori. 

(46) Occorre adottare le modalità relative all’aiuto finanziario 
nazionale che gli Stati membri possono concedere in 
regioni dell’Unione in cui il livello di organizzazione 
dei produttori è particolarmente scarso, con una defini
zione di cosa si intende per livello di organizzazione 
scarso. Occorre prevedere le procedure per l’approva
zione del suddetto aiuto nazionale, per l’approvazione 
del rimborso dell’aiuto da parte dell’Unione nonché per 
la fissazione dell’importo e dell’aliquota del rimborso. Tali 
procedure dovrebbero riflettere quelle attualmente in vi
gore. 

(47) È necessario adottare disposizioni specifiche, in partico
lare disposizioni procedurali, in merito alle condizioni 
alle quali le regole adottate dalle organizzazioni di pro
duttori o dalle associazioni di organizzazioni di produt
tori del settore ortofrutticolo possono essere estese a tutti 
i produttori stabiliti in una determinata circoscrizione 
economica. Nei casi in cui la produzione è venduta 
sull’albero, occorre precisare quali regole devono essere 
estese rispettivamente ai produttori e agli acquirenti. 

(48) Per monitorare le importazioni di mele e garantire che 
non passino inosservati bruschi aumenti delle importa
zioni di mele in un periodo di tempo relativamente 
breve, nel 2006 è stato introdotto, quale strumento tran
sitorio, il regime di titoli di importazione per le mele di 
cui al codice della nomenclatura combinata (codice NC) 
0808 10 80. Nel frattempo sono stati messi a punto 
nuovi mezzi precisi di monitoraggio delle importazioni 
di mele, meno onerosi per gli operatori del vigente re
gime dei titoli. È pertanto opportuno che l’obbligo della 
presentazione di titoli di importazione per le mele del 
codice NC 0808 10 80 cessi di applicarsi a breve. 

(49) Occorre adottare disposizioni specifiche riguardanti il re
gime del prezzo di entrata degli ortofrutticoli. Poiché la 
maggior parte degli ortofrutticoli deperibili sono forniti 
in conto consegna, è particolarmente difficile determinare 
il valore di tali prodotti. È necessario stabilire i possibili 
metodi di calcolo del prezzo di entrata in base al quale i 
prodotti importati sono classificati nella tariffa doganale 
comune. In particolare, occorre fissare valori forfettari di 
importazione in base alla media ponderata dei prezzi 
medi dei prodotti e adottare una disposizione particolare 
per i casi in cui non siano disponibili i prezzi dei pro
dotti di una determinata origine. È opportuno prevedere 
la costituzione di una cauzione, in determinate circo
stanze, a garanzia della corretta applicazione del sistema.
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(50) Occorre adottare disposizioni specifiche in merito ai dazi 
di importazione addizionali, rispetto a quelli previsti dalla 
tariffa doganale comune, che possono essere imposti a 
taluni prodotti. I dazi addizionali possono essere imposti 
se i volumi di importazione dei prodotti superano i livelli 
limite stabiliti per prodotto e per periodo di applicazione. 
Le merci in viaggio verso l’Unione sono esenti dall’appli
cazione dei dazi addizionali e perciò occorre prevedere 
disposizioni specifiche per queste merci. 

(51) È opportuno disporre un adeguato monitoraggio e 
un’adeguata valutazione dei programmi e dei regimi in 
corso, per permettere alle organizzazioni di produttori e 
agli Stati membri di valutarne l’efficienza e l’efficacia. 

(52) È opportuno adottare disposizioni riguardanti il tipo, il 
formato e i mezzi di trasmissione delle comunicazioni 
necessarie ai fini dell’attuazione del presente regolamento. 
Tali disposizioni devono includere le comunicazioni che i 
produttori e le organizzazioni di produttori sono tenuti a 
trasmettere agli Stati membri e quelle che gli Stati mem
bri sono tenuti a trasmettere alla Commissione, come 
pure le conseguenze derivanti da una trasmissione tardiva 
o imprecisa di tali comunicazioni. 

(53) Occorre adottare misure relative ai controlli necessari per 
garantire la corretta applicazione del presente regola
mento e del regolamento (CE) n. 1234/2007, nonché 
alle sanzioni da irrogare per le irregolarità riscontrate. 
Tali misure riguardano sia i controlli e le sanzioni speci
ficamente previsti a livello dell’Unione, sia eventuali con
trolli e sanzioni nazionali supplementari. I controlli e le 
sanzioni devono essere efficaci, dissuasivi e proporzio
nati. Occorre adottare le disposizioni necessarie per risol
vere i casi di errore palese, di forza maggiore e altre 
circostanze eccezionali in modo da garantire la parità 
di trattamento dei produttori. È opportuno adottare di
sposizioni per i casi di situazioni create artificialmente in 
modo da evitare che possano derivarne eventuali van
taggi. 

(54) Occorre adottare disposizioni per portare avanti una 
transizione armoniosa dal regime previgente, istituito 
dal regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, dal re
golamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 
1996, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel 
settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli ( 1 ) 
e dal regolamento (CE) n. 2202/96 del Consiglio, del 
28 ottobre 1996, che istituisce un regime di aiuti ai 
produttori di taluni agrumi ( 2 ), al nuovo regime istituito 
dal regolamento (CE) n. 1182/2007 del Consiglio, del 
26 settembre 2007, recante norme specifiche per il set
tore ortofrutticolo, recante modifica delle direttive 
2001/112/CE e 2001/113/CE e dei regolamenti (CEE) 
n. 827/68, (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96, (CE) 
n. 2826/2000, (CE) n. 1782/2003 e (CE) n. 318/2006 

e che abroga il regolamento (CE) n. 2202/96 ( 3 ) e suc
cessivamente al regolamento (CE) n. 1234/2007 e al 
regolamento (CE) n. 1580/2007 e infine al presente re
golamento, e all’attuazione delle disposizioni transitorie 
previste dall’articolo 203 bis del regolamento (CE) n. 
1234/2007. 

(55) Per limitare gli effetti dell’abolizione del regime dei titoli 
di importazione per le mele sui flussi commerciali, è 
necessario che il disposto dell’articolo 134 del regola
mento (CE) n. 1580/2007 continui ad applicarsi fino al 
31 agosto 2011. 

(56) Il comitato di gestione per l’organizzazione comune dei 
mercati agricoli non si è pronunciato nel termine impar
tito dal suo presidente, 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: 

TITOLO I 

DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE 

Articolo 1 

Campo di applicazione e significato dei termini 

1. Il presente regolamento reca le modalità di applicazione 
del regolamento (CE) n. 1234/2007 per quanto riguarda i set
tori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati. 

Tuttavia, i titoli II e III del presente regolamento si applicano 
unicamente ai prodotti del settore degli ortofrutticoli di cui 
all’articolo 1, paragrafo 1, lettera i), del regolamento (CE) n. 
1234/2007 ed ai prodotti destinati esclusivamente alla trasfor
mazione. 

2. Salvo disposizione contraria del presente regolamento, 
i termini utilizzati nel regolamento (CE) n. 1234/2007 hanno 
lo stesso significato quando sono utilizzati nel presente regola
mento. 

Articolo 2 

Campagne di commercializzazione 

Le campagne di commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli 
freschi e dei prodotti ortofrutticoli trasformati vanno dal 1 o 
gennaio al 31 dicembre.
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TITOLO II 

CLASSIFICAZIONE DEI PRODOTTI 

CAPO I 

Disposizioni generali 

Articolo 3 

Norme di commercializzazione; detentori 

1. I requisiti di cui all’articolo 113 bis, paragrafo 1, del re
golamento (CE) n. 1234/2007 costituiscono la norma di com
mercializzazione generale. La norma di commercializzazione 
generale è descritta dettagliatamente nella parte A dell’allegato 
I del presente regolamento. 

Gli ortofrutticoli cui non si applica una norma di commercia
lizzazione specifica devono essere conformi alla norma di com
mercializzazione generale. Tuttavia, i prodotti si considerano 
conformi alla norma di commercializzazione generale se il de
tentore è in grado di dimostrare che sono conformi ad una 
norma applicabile adottata dalla Commissione economica per 
l’Europa delle Nazioni Unite (UNECE). 

2. Le norme di commercializzazione specifiche di cui 
all’articolo 113, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) 
n. 1234/2007 figurano nella parte B dell’allegato I del presente 
regolamento con riguardo ai seguenti prodotti: 

a) mele; 

b) agrumi; 

c) kiwi; 

d) lattughe, indivie ricce e scarole; 

e) pesche e nettarine; 

f) pere; 

g) fragole; 

h) peperoni dolci; 

i) uve da tavola; 

j) pomodori. 

3. Ai fini dell’articolo 113 bis, paragrafo 3, del regolamento 
(CE) n. 1234/2007, si intende per «detentore» la persona fisica o 
giuridica materialmente in possesso dei prodotti in questione. 

Articolo 4 

Esenzioni e deroghe all’applicazione delle norme di 
commercializzazione 

1. In deroga all’articolo 113 bis, paragrafo 3, del regolamento 
(CE) n. 1234/2007, non sono soggetti all’obbligo di conformità 
alle norme di commercializzazione: 

a) a condizione che siano chiaramente contrassegnati con la 
dicitura «destinati alla trasformazione» o «destinati all’alimen
tazione animale» o qualsiasi altra dicitura equivalente, i pro
dotti 

i) destinati alla trasformazione industriale, o 

ii) destinati all’alimentazione animale o ad altri usi non ali
mentari; 

b) i prodotti che il produttore cede, nella propria azienda, al 
consumatore per il fabbisogno personale di quest’ultimo; 

c) i prodotti riconosciuti mediante decisione della Commis
sione, adottata su richiesta di uno Stato membro secondo 
la procedura di cui all’articolo 195, paragrafo 2, del regola
mento (CE) n. 1234/2007, come prodotti di una data re
gione venduti al dettaglio in tale regione per soddisfare un 
consumo locale tradizionale notorio; 

d) i prodotti che sono stati sottoposti a operazioni di monda
tura o taglio che li hanno resi «pronti al consumo» o «pronti 
da cucinare»; 

e) i prodotti commercializzati come germogli commestibili, 
dopo la germinazione di semi di piante classificate come 
ortofrutticoli ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera i), 
e dell’allegato I, parte IX, del regolamento (CE) n. 
1234/2007. 

2. In deroga all’articolo 113 bis, paragrafo 3, del regolamento 
(CE) n. 1234/2007, non sono soggetti all’obbligo di conformità 
alle norme di commercializzazione all’interno di una data re
gione di produzione: 

a) i prodotti venduti o consegnati dal produttore a centri di 
condizionamento e di imballaggio o a centri di deposito, 
oppure avviati dall’azienda del produttore verso tali centri e 

b) i prodotti avviati da centri di deposito verso centri di con
dizionamento e di imballaggio.
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3. In deroga all’articolo 113 bis, paragrafo 3, del regolamento 
(CE) n. 1234/2007, gli Stati membri possono esentare dall’ob
bligo di conformità alle norme di commercializzazione specifi
che i prodotti presentati per la vendita al dettaglio al consuma
tore per il fabbisogno personale di quest’ultimo ed etichettati 
con la dicitura «prodotti destinati alla trasformazione» o qual
siasi altra dicitura equivalente e destinati alla trasformazione, 
diversi da quelli di cui al paragrafo 1, lettera a), punto i), del 
presente articolo. 

4. In deroga all’articolo 113 bis, paragrafo 3, del regolamento 
(CE) n. 1234/2007, gli Stati membri possono esentare dall’ob
bligo di conformità alle norme di commercializzazione i pro
dotti venduti direttamente dal produttore al consumatore per il 
fabbisogno personale di quest’ultimo su mercati riservati esclu
sivamente ai produttori di una data zona di produzione definita 
dagli Stati membri. 

5. In deroga all’articolo 113 bis, paragrafo 3, del regolamento 
(CE) n. 1234/2007 per quanto riguarda le norme di commer
cializzazione specifiche, gli ortofrutticoli che non appartengono 
alla categoria «Extra» possono presentare, nelle fasi successive 
alla spedizione, una lieve riduzione dello stato di freschezza e di 
turgore e un lieve deterioramento dovuto al loro sviluppo e alla 
loro deperibilità. 

6. In deroga all’articolo 113 bis, paragrafo 3, del regolamento 
(CE) n. 1234/2007, non sono soggetti all’obbligo di conformità 
alla norma di commercializzazione generale: 

a) i funghi non di coltivazione di cui al codice NC 0709 59; 

b) i capperi di cui al codice NC 0709 90 40; 

c) le mandorle amare di cui al codice NC 0802 11 10; 

d) le mandorle sgusciate di cui al codice NC 0802 12; 

e) le nocciole sgusciate di cui al codice NC 0802 22; 

f) le noci comuni sgusciate di cui al codice NC 0802 32; 

g) i pinoli o semi del pino domestico di cui al codice NC 
0802 90 50; 

h) i pistacchi di cui al codice NC 0802 50 00; 

i) le noci macadamia di cui al codice NC 0802 60 00; 

j) le noci di pecàn di cui al codice ex NC 0802 90 20; 

k) altre frutta a guscio di cui al codice NC 0802 90 85; 

l) le banane da cuocere essiccate di cui al codice NC 
0803 00 90; 

m) gli agrumi secchi di cui al codice NC 0805; 

n) i miscugli di noci tropicali di cui al codice NC 0813 50 31; 

o) i miscugli di altre frutta a guscio di cui al codice NC 
0813 50 39; 

p) lo zafferano di cui al codice NC 0910 20. 

7. All’autorità competente dello Stato membro è fornita la 
prova che i prodotti di cui al paragrafo 1, lettera a), e al para
grafo 2 soddisfano le condizioni previste, in particolare per 
quanto concerne la destinazione d’uso. 

Articolo 5 

Indicazioni esterne 

1. Le indicazioni previste dal presente capo sono riportate a 
caratteri leggibili e visibili su uno dei lati dell’imballaggio, me
diante stampatura diretta indelebile o mediante etichetta inte
grata nell’imballaggio o fissata ad esso. 

2. Per le merci spedite alla rinfusa, caricate direttamente su 
un mezzo di trasporto, le indicazioni di cui al paragrafo 1 sono 
riportate su un documento che accompagna la merce o su una 
scheda collocata in modo visibile all’interno del mezzo di tra
sporto. 

3. Nel caso dei contratti a distanza di cui all’articolo 2, para
grafo 1, della direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio ( 1 ), la conformità alle norme di commercializzazione 
richiede che le indicazioni esterne siano disponibili prima della 
conclusione del contratto. 

4. Le fatture e i documenti di accompagnamento, escluse le 
ricevute per il consumatore, recano il nome e il paese di origine 
dei prodotti e, se del caso, la categoria, la varietà o il tipo 
commerciale se ciò è richiesto da una norma di commercializ
zazione specifica, oppure indicano che il prodotto è destinato 
alla trasformazione. 

Articolo 6 

Indicazioni esterne per le merci vendute al minuto 

1. Nella fase della vendita al minuto, le indicazioni esterne 
previste dal presente capo sono presentate in modo chiaro e 
leggibile. I prodotti possono essere posti in vendita a condizione 
che il rivenditore esponga accanto ad essi, in caratteri chiari e 
leggibili, le informazioni relative al paese di origine e, se del 
caso, alla categoria e alla varietà o al tipo commerciale in modo 
tale da non indurre in errore il consumatore.
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2. Per i prodotti presentati in imballaggi preconfezionati ai 
sensi della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio ( 1 ), è indicato il peso netto, oltre a tutte le indicazioni 
previste dalle norme di commercializzazione. Tuttavia, per i 
prodotti venduti al pezzo, l’obbligo di indicare il peso netto 
non si applica se il numero di pezzi può essere chiaramente 
visto e facilmente contato dall’esterno o se tale numero è indi
cato sull’etichetta. 

Articolo 7 

Miscugli 

1. La commercializzazione di imballaggi di peso netto pari o 
inferiore a 5 kg contenenti miscugli di ortofrutticoli freschi di 
specie diverse è autorizzata a condizione che: 

a) i prodotti siano omogenei per quanto riguarda la qualità e 
ciascun prodotto sia conforme alla norma di commercializ
zazione specifica pertinente o, in assenza di una norma di 
commercializzazione specifica per un determinato prodotto, 
alla norma di commercializzazione generale; 

b) sugli imballaggi sia apposta un’etichetta appropriata, confor
memente al presente capo e 

c) il miscuglio non sia tale da indurre in errore i consumatori. 

2. I requisiti di cui al paragrafo 1, lettera a), non si applicano 
ai prodotti inclusi in un miscuglio diversi dai prodotti del set
tore ortofrutticolo di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera i), del 
regolamento (CE) n. 1234/2007. 

3. Se gli ortofrutticoli presenti in un miscuglio provengono 
da più di uno Stato membro o paese terzo, il nome completo 
dei paesi di origine può essere sostituito, secondo il caso, da una 
delle seguenti diciture: 

a) «miscuglio di prodotti ortofrutticoli dell’UE»; 

b) «miscuglio di prodotti ortofrutticoli dei paesi terzi»; 

c) «miscuglio di prodotti ortofrutticoli dell’UE e dei paesi terzi». 

CAPO II 

Controlli della conformità alle norme di commercializzazione 

S e z i o n e 1 

D i s p o s i z i o n i g e n e r a l i 

Articolo 8 

Ambito di applicazione 

Il presente capo stabilisce le norme relative ai controlli di con
formità, ossia i controlli effettuati sugli ortofrutticoli in tutte le 

fasi di commercializzazione al fine di verificare che essi siano 
conformi alle norme di commercializzazione e alle altre dispo
sizioni di cui al presente titolo e agli articoli 113 e 113 bis del 
regolamento (CE) n. 1234/2007. 

Articolo 9 

Autorità di coordinamento e organismi di controllo 

1. Gli Stati membri designano: 

a) un’unica autorità competente incaricata del coordinamento e 
dei contatti nelle materie disciplinate dal presente capo, in 
appresso denominata «l’autorità di coordinamento» e 

b) uno o più organismi di controllo incaricati dell’applicazione 
del presente capo, in appresso «gli organismi di controllo». 

Le autorità di coordinamento e gli organismi di controllo di cui 
al primo comma possono essere pubblici o privati. Tuttavia, in 
entrambi i casi essi fanno capo agli Stati membri. 

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione: 

a) il nome e l’indirizzo, postale ed elettronico, dell’autorità di 
coordinamento che hanno designato in applicazione del pa
ragrafo 1, lettera a); 

b) il nome e l’indirizzo, postale ed elettronico, degli organismi 
di controllo che hanno designato in applicazione del para
grafo 1, lettera b) e 

c) la definizione precisa delle rispettive sfere di competenza 
degli organismi di controllo designati. 

3. L’autorità di coordinamento può coincidere con l’organi
smo di controllo o con uno degli organismi di controllo o 
con qualsiasi altro organismo designato in conformità del 
paragrafo 1. 

4. La Commissione pubblica l’elenco delle autorità di coor
dinamento designate dagli Stati membri nei modi che ritiene 
opportuni. 

Articolo 10 

Banca dati degli operatori 

1. Gli Stati membri creano una banca dati degli operatori del 
settore ortofrutticolo in cui figurano, alle condizioni definite dal 
presente articolo, gli operatori che partecipano alla commercia
lizzazione degli ortofrutticoli soggetti a norme di commercia
lizzazione stabilite in applicazione dell’articolo 113 del regola
mento (CE) n. 1234/2007.
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A tal fine gli Stati membri possono utilizzare una o più banche 
dati già create per altri scopi. 

2. Ai fini del presente regolamento si intende per «operatore» 
qualsiasi persona fisica o giuridica: 

a) che detiene ortofrutticoli soggetti a norme di commercializ
zazione al fine di 

i) esporli o metterli in vendita; 

ii) venderli o 

iii) commercializzarli in ogni altro modo o 

b) che svolge effettivamente una delle attività di cui alla lettera 
a) con riguardo ad ortofrutticoli soggetti a norme di com
mercializzazione. 

Le attività di cui al primo comma, lettera a), riguardano: 

a) la vendita a distanza, via internet o con altri canali; 

b) le stesse attività svolte dalla persona fisica o giuridica per 
proprio conto o a nome di terzi e 

c) le stesse attività svolte nell’Unione e/o nell’ambito di espor
tazioni a destinazione di paesi terzi e/o di importazioni in 
provenienza da paesi terzi. 

3. Gli Stati membri stabiliscono le condizioni per la registra
zione o meno, nella banca dati, delle seguenti categorie di ope
ratori: 

a) gli operatori che, per l’attività svolta, sono esonerati, ai sensi 
dell’articolo 4, dall’obbligo di conformarsi alle norme di 
commercializzazione e 

b) le persone fisiche o giuridiche la cui attività nel settore degli 
ortofrutticoli si limita al trasporto delle merci oppure alla 
vendita al minuto. 

4. Se la banca dati degli operatori è costituita da vari ele
menti distinti, l’autorità di coordinamento garantisce l’unifor
mità della banca dati e dei suoi elementi, nonché dei loro 
aggiornamenti. Gli aggiornamenti della banca dati sono realiz
zati in particolare utilizzando le informazioni acquisite nel corso 
dei controlli di conformità. 

5. La banca dati contiene i seguenti dati per ogni operatore: 

a) il numero di registrazione, il nome e l’indirizzo; 

b) le informazioni necessarie ai fini della sua classificazione in 
una delle categorie di rischio di cui all’articolo 11, paragrafo 
2, in particolare la posizione che occupa nella catena com
merciale e un’indicazione dell’importanza dell’impresa; 

c) informazioni relative alle risultanze di controlli precedenti 
compiuti presso ciascun operatore; 

d) qualsiasi altra informazione ritenuta necessaria ai fini del 
controllo, come ad esempio le informazioni relative all’esi
stenza di un sistema di assicurazione della qualità o di un 
sistema di autocontrollo connesso alla conformità alle norme 
di commercializzazione. 

Gli aggiornamenti della banca dati sono realizzati in particolare 
utilizzando le informazioni acquisite nel corso dei controlli di 
conformità. 

6. Gli operatori sono tenuti a fornire le informazioni che gli 
Stati membri ritengono necessarie per la costituzione e l’aggior
namento della banca dati. Gli Stati membri stabiliscono le con
dizioni alle quali sono registrati nella banca dati nazionale gli 
operatori che non sono stabiliti sul loro territorio, ma che vi 
svolgono la loro attività. 

S e z i o n e 2 

C o n t r o l l i d i c o n f o r m i t à e f f e t t u a t i d a g l i 
S t a t i m e m b r i 

Articolo 11 

Controlli di conformità 

1. Gli Stati membri provvedono affinché i controlli di con
formità siano effettuati in maniera selettiva, in base a un’analisi 
di rischio e con una frequenza adeguata, in modo da garantire il 
rispetto delle norme di commercializzazione e delle altre dispo
sizioni del presente titolo e degli articoli 113 e 113 bis del 
regolamento (CE) n. 1234/2007. 

I criteri per la valutazione del rischio includono l’esistenza del 
certificato di conformità di cui all’articolo 14, rilasciato da 
un’autorità competente di un paese terzo i cui controlli di con
formità sono stati riconosciuti ai sensi dell’articolo 15. L’esi
stenza di tale certificato è considerata un fattore di riduzione 
del rischio di non conformità. 

I criteri per la valutazione del rischio possono altresì includere: 

a) la natura del prodotto, il periodo di produzione, il prezzo 
del prodotto, le condizioni atmosferiche, le operazioni di 
imballaggio e di movimentazione, le condizioni di magazzi
naggio, il paese di origine, i mezzi di trasporto o il volume 
della partita;
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b) le dimensioni degli operatori, la posizione che occupano 
nella catena commerciale, il volume o il valore di quanto 
commercializzano, la loro gamma di prodotti, la zona di 
distribuzione o il tipo di attività svolte (magazzinaggio, cer
nita, imballaggio o vendita); 

c) l’esito di controlli svolti precedentemente, incluso il numero 
e il tipo di difetti riscontrati, la qualità abituale dei prodotti 
commercializzati, il livello dell’attrezzatura tecnica utilizzata; 

d) l’affidabilità dei sistemi di assicurazione della qualità o dei 
sistemi di autocontrollo degli operatori con riguardo alla 
conformità alle norme di commercializzazione; 

e) il luogo in cui viene svolto il controllo, in particolare se si 
tratta del punto di primo ingresso nell’Unione o del luogo in 
cui i prodotti sono confezionati o caricati; 

f) ogni altra informazione che possa far supporre un rischio di 
non conformità. 

2. L’analisi del rischio si basa sulle informazioni contenute 
nella banca dati degli operatori di cui all’articolo 10 e classifica 
gli operatori in categorie di rischio. 

Gli Stati membri fissano anticipatamente: 

a) i criteri per la valutazione del rischio di non conformità delle 
partite; 

b) sulla base di un’analisi del rischio per ciascuna categoria di 
rischio, le percentuali minime di operatori e di partite e/o di 
quantitativi da sottoporre a un controllo di conformità. 

Sulla base di un’analisi del rischio, gli Stati membri possono 
decidere di non svolgere controlli selettivi su prodotti non sog
getti a norme di commercializzazione specifiche. 

3. Se dai controlli emergono irregolarità significative, gli Stati 
membri aumentano la frequenza dei controlli relativi agli ope
ratori, ai prodotti, al luogo di origine o ad altri parametri. 

4. Gli operatori sono tenuti a comunicare agli organismi di 
controllo tutte le informazioni che questi ultimi ritengono ne
cessarie per l’organizzazione e l’esecuzione dei controlli di con
formità. 

Articolo 12 

Operatori riconosciuti 

1. Gli Stati membri possono autorizzare gli operatori classi
ficati nella categoria di rischio più bassa e che offrono partico
lari garanzie quanto alla conformità alle norme di commercia
lizzazione ad apporre su ciascun imballaggio, nella fase della 
spedizione, l’etichetta il cui facsimile figura nell’allegato II e/o a 
firmare il certificato di conformità di cui all’articolo 14. 

2. Tale autorizzazione è concessa per un periodo di almeno 
un anno. 

3. Gli operatori che si avvalgono di tale possibilità devono: 

a) disporre di addetti al controllo che abbiano ricevuto una 
formazione riconosciuta dagli Stati membri; 

b) possedere attrezzature adeguate per il condizionamento e 
l’imballaggio dei prodotti; 

c) impegnarsi ad eseguire controlli di conformità sulle merci 
che spediscono e tenere un registro con i dati relativi a tutti 
i controlli effettuati. 

4. Lo Stato membro revoca l’autorizzazione all’operatore che 
non soddisfa più i requisiti previsti per la concessione dell’au
torizzazione. 

5. In deroga al paragrafo 1, gli operatori autorizzati possono 
continuare ad utilizzare fino ad esaurimento delle scorte i fac
simili di etichetta che erano conformi al regolamento (CE) 
n. 1580/2007 alla data del 30 giugno 2009. 

Le autorizzazioni concesse agli operatori anteriormente al 1 o 
luglio 2009 continuano ad applicarsi per il periodo per il quale 
sono state concesse. 

Articolo 13 

Accettazione delle dichiarazioni in dogana 

1. Le dogane possono accettare le dichiarazioni di esporta
zione e/o le dichiarazioni di immissione in libera pratica relative 
ai prodotti soggetti a norme di commercializzazione specifiche 
solo a condizione che: 

a) le merci siano accompagnate da un certificato di conformità, 
o 

b) l’organismo di controllo competente abbia informato l’auto
rità doganale che per le partite in questione è stato rilasciato 
un certificato di conformità, o 

c) l’organismo di controllo competente abbia informato l’auto
rità doganale di non aver rilasciato un certificato di confor
mità per le partite in questione poiché esse non necessita
vano di un controllo in esito all’analisi del rischio di cui 
all’articolo 11, paragrafo 1. 

Tale accettazione non pregiudica l’eventuale effettuazione di 
controlli di conformità da parte degli Stati membri ai sensi 
dell’articolo 11.
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2. Il paragrafo 1 si applica altresì ai prodotti soggetti alla 
norma di commercializzazione generale di cui all’allegato I, 
parte A, e ai prodotti di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera 
a), qualora lo Stato membro interessato lo ritenga necessario in 
esito all’analisi di rischio di cui all’articolo 11, paragrafo 1. 

Articolo 14 

Certificato di conformità 

1. Un’autorità competente può rilasciare un certificato di 
conformità che attesta la conformità dei prodotti alla pertinente 
norma di commercializzazione (in appresso «certificato»). Il cer
tificato ad uso delle autorità competenti dell’Unione figura 
nell’allegato III. 

I paesi terzi di cui all’articolo 15, paragrafo 4, possono utiliz
zare i propri certificati invece dei certificati rilasciati dalle auto
rità competenti dell’Unione, purché contengano informazioni 
almeno equivalenti a quelle del certificato dell’Unione. La Com
missione rende disponibili, con i mezzi che ritiene appropriati, i 
facsimili di tali certificati dei paesi terzi. 

2. Tali certificati possono essere rilasciati in formato cartaceo 
con firma originale o in formato elettronico autenticato con 
firma elettronica. 

3. Ogni certificato reca il timbro dell’autorità competente e la 
firma della persona o delle persone abilitate a firmarlo. 

4. Il certificato è redatto in almeno una delle lingue ufficiali 
dell’Unione. 

5. Ogni certificato reca un numero di serie che lo identifica. 
L’autorità competente conserva una copia di ogni certificato 
rilasciato. 

6. In deroga al paragrafo 1, primo comma, gli Stati membri 
possono continuare ad utilizzare fino ad esaurimento delle 
scorte i certificati di conformità che erano conformi al regola
mento (CE) n. 1580/2007 alla data del 30 giugno 2009. 

S e z i o n e 3 

C o n t r o l l i d i c o n f o r m i t à e f f e t t u a t i d a i 
p a e s i t e r z i 

Articolo 15 

Riconoscimento dei controlli di conformità effettuati dai 
paesi terzi prima dell’importazione nell’Unione 

1. A richiesta di un paese terzo, secondo la procedura di cui 
all’articolo 195, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 
1234/2007, la Commissione può riconoscere i controlli di con
formità alle norme di commercializzazione specifiche effettuati 
da tale paese prima dell’importazione nell’Unione. 

2. Il riconoscimento di cui al paragrafo 1 può essere con
cesso ai paesi terzi che rispettano le norme di commercializza
zione dell’Unione, o norme almeno equivalenti, per i prodotti 
che esportano nell’Unione. 

Il riconoscimento indica l’autorità competente del paese terzo 
sotto la cui responsabilità sono compiuti i controlli di cui al 
paragrafo 1. Tale autorità cura i contatti con l’Unione. Il ricono
scimento precisa altresì gli organismi di controllo del paese 
terzo a cui è affidata l’esecuzione dei controlli appropriati. 

Il riconoscimento verte esclusivamente sui prodotti originari di 
tale paese terzo e può essere limitato a certi prodotti. 

3. Gli organismi di controllo del paese terzo sono ufficiali o 
ufficialmente riconosciuti dall’autorità di cui al paragrafo 2, of
frono garanzie soddisfacenti e dispongono del personale, del 
materiale e delle attrezzature necessarie all’esecuzione dei con
trolli secondo i metodi di cui all’articolo 17, paragrafo 1, o 
metodi equivalenti. 

4. L’elenco dei paesi terzi i cui controlli di conformità sono 
stati riconosciuti ai sensi del presente articolo e l’elenco dei 
relativi prodotti figurano nell’allegato IV. 

La Commissione rende disponibili, con i mezzi che ritiene ap
propriati, gli estremi delle autorità ufficiali e degli organismi di 
controllo interessati. 

Articolo 16 

Sospensione del riconoscimento dei controlli di conformità 

La Commissione può sospendere il riconoscimento dei controlli 
di conformità se emerge, per un numero significativo di partite 
e/o per quantità ingenti, che le merci non corrispondono ai dati 
indicati nei certificati di conformità rilasciati dagli organismi di 
controllo dei paesi terzi. 

S e z i o n e 4 

M e t o d i d i c o n t r o l l o 

Articolo 17 

Metodi di controllo 

1. I controlli di conformità previsti nel presente capo, eccetto 
quelli eseguiti nella fase della vendita al minuto al consumatore 
finale, si effettuano, salvo disposizione contraria del presente 
regolamento, secondo i metodi di controllo descritti nell’allegato 
V. 

Gli Stati membri stabiliscono modalità specifiche per il con
trollo della conformità nella fase della vendita al minuto al 
consumatore.
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2. Se dal controllo emerge che le merci sono conformi alle 
norme di commercializzazione, il competente organismo di 
controllo può rilasciare il certificato di conformità di cui all’al
legato III. 

3. In caso di non conformità alle norme, l’organismo di 
controllo rilascia un attestato di non conformità per l’operatore 
o il suo rappresentante. Le merci oggetto di un attestato di non 
conformità non possono essere spostate senza l’autorizzazione 
dell’organismo di controllo che l’ha rilasciato. Tale autorizza
zione può essere subordinata al rispetto di condizioni stabilite 
dall’organismo di controllo. 

Gli operatori possono decidere di rendere conforme la merce o 
parte di essa. La merce resa conforme non può essere commer
cializzata prima che l’organismo di controllo competente si 
accerti della conformità della merce con i mezzi ritenuti idonei. 
L’organismo di controllo competente rilascia, se del caso, il 
certificato di conformità di cui all’allegato III per la partita o 
la parte della partita resa conforme. 

Se un organismo di controllo accoglie la richiesta di un opera
tore di rendere conforme la merce in uno Stato membro diverso 
da quello nel quale è stato eseguito il controllo che ne ha 
accertato la non conformità, l’operatore ne informa l’organismo 
di controllo competente dello Stato membro di destinazione 
della partita non conforme. Lo Stato membro che rilascia l’atte
stato di non conformità ne trasmette copia agli altri Stati mem
bri interessati, incluso lo Stato membro di destinazione della 
partita non conforme. 

Se la merce non può essere resa conforme, né essere destinata 
all’alimentazione animale, alla trasformazione industriale o a 
qualsiasi altro uso non alimentare, l’organismo di controllo 
può, se necessario, chiedere agli operatori di prendere misure 
adeguate allo scopo di garantire che i prodotti considerati non 
siano commercializzati. 

Gli operatori comunicano le informazioni che gli Stati membri 
giudicano necessarie ai fini dell’applicazione del presente para
grafo. 

S e z i o n e 5 

C o m u n i c a z i o n i 

Articolo 18 

Comunicazioni 

1. Lo Stato membro nel cui territorio sia riscontrata la non 
conformità alle norme di commercializzazione di una partita di 
merci provenienti da un altro Stato membro, a causa di difetti o 
alterazioni già constatabili nei prodotti all’atto del condiziona
mento, ne informa immediatamente la Commissione e gli altri 
Stati membri eventualmente interessati. 

2. Lo Stato membro nel cui territorio sia stata respinta l’im
missione in libera pratica di una partita di merci provenienti da 

un paese terzo a causa della non conformità alle norme di 
commercializzazione ne informa immediatamente la Commis
sione, gli Stati membri eventualmente interessati e il paese terzo 
interessato incluso nell’elenco di cui all’allegato IV. 

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le dispo
sizioni previste dai loro sistemi di controllo e di analisi del 
rischio. Essi comunicano alla Commissione qualsiasi ulteriore 
modifica di tali sistemi. 

4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri 
Stati membri una sintesi dei risultati dei controlli effettuati in 
tutte le fasi di commercializzazione in un determinato anno 
entro il 30 giugno dell’anno successivo. 

5. Le comunicazioni di cui ai paragrafi da 1 a 4 sono effet
tuate con i mezzi specificati dalla Commissione. 

TITOLO III 

ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI 

CAPO I 

Requisiti e riconoscimento 

S e z i o n e 1 

D e f i n i z i o n i 

Articolo 19 

Definizioni 

1. Ai fini del presente titolo si intende per: 

a) «produttore», un agricoltore ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 
2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1234/2007; 

b) «socio produttore», un produttore o una cooperativa di pro
duttori, socio di un’organizzazione di produttori o di un’as
sociazione di organizzazioni di produttori; 

c) «filiale», impresa nella quale una o più organizzazioni di 
produttori o le loro associazioni detengono una partecipa
zione e che contribuisce al conseguimento degli obiettivi 
dell’organizzazione di produttori o dell’associazione di orga
nizzazioni di produttori; 

d) «organizzazione di produttori transnazionale», qualsiasi orga
nizzazione in cui almeno un’azienda appartenente ai produt
tori è situata in uno Stato membro diverso da quello in cui 
ha sede l’organizzazione di produttori; 

e) «associazione transnazionale di organizzazioni di produttori», 
qualsiasi associazione di organizzazioni di produttori in cui 
almeno una delle organizzazioni associate è situata in uno 
Stato membro diverso da quello in cui ha sede l’associazione;
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f) «obiettivo di convergenza», l’obiettivo dell’azione a favore 
degli Stati membri e delle regioni meno sviluppati confor
memente alla legislazione dell’Unione che disciplina il Fondo 
europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo e il 
Fondo di coesione per il periodo dal 1 o gennaio 2007 al 
31 dicembre 2013; 

g) «misura», 

i) azioni finalizzate alla pianificazione della produzione, 
incluso l’acquisto di immobilizzazioni, 

ii) azioni finalizzate al miglioramento o al mantenimento 
della qualità dei prodotti, incluso l’acquisto di immobi
lizzazioni, 

iii) azioni finalizzate al miglioramento della commercializ
zazione, incluso l’acquisto di immobilizzazioni, come 
pure le attività di promozione e comunicazione diverse 
da quelle contemplate al punto vi), 

iv) ricerca e produzione per fini sperimentali, incluso l’ac
quisto di immobilizzazioni, 

v) azioni di formazione diverse da quelle contemplate al 
punto vi) e azioni finalizzate a incoraggiare il ricorso ai 
servizi di consulenza, 

vi) uno dei sei strumenti di prevenzione e gestione delle 
crisi elencati all’articolo 103 quater, paragrafo 2, primo 
comma, lettere da a) a f), del regolamento (CE) 
n. 1234/2007, 

vii) azioni ambientali di cui all’articolo 103 quater, paragrafo 
3, del regolamento (CE) n. 1234/2007, incluso l’acqui
sto di immobilizzazioni, 

viii) altre azioni, compreso l’acquisto di immobilizzazioni 
diverse da quelle contemplate ai punti i), ii), iii), iv) e 
vii), che rispondono ad uno o più obiettivi di cui 
all’articolo 103 quater, paragrafo 1, del regolamento 
(CE) n. 1234/2007; 

h) «azione», una specifica attività o uno specifico strumento 
destinato a conseguire un preciso obiettivo operativo che 
concorra al raggiungimento di uno o più obiettivi di cui 
all’articolo 103 quater, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 
1234/2007; 

i) «sottoprodotto», un prodotto ottenuto dalla preparazione di 
un prodotto ortofrutticolo, che possiede un suo valore eco
nomico ma che non costituisce il principale risultato ricer
cato; 

j) «preparazione», le attività preparatorie quali la pulitura, il 
taglio, la sbucciatura, la mondatura e l’essiccazione di pro
dotti ortofrutticoli senza trasformarli in ortofrutticoli trasfor
mati; 

k) «livello interprofessionale» ai sensi dell’articolo 103 quinquies, 
paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 1234/2007, 
una o più delle attività elencate all’articolo 123, paragrafo 3, 
lettera c), dello stesso regolamento approvate dallo Stato 
membro e gestite congiuntamente da un’organizzazione di 
produttori o da un’associazione di organizzazioni di produt
tori e da almeno un altro operatore attivo nella filiera della 
trasformazione e/o della distribuzione; 

l) «indicatore iniziale», un indicatore che rispecchia una situa
zione esistente o una tendenza in atto all’inizio di un pe
riodo di programmazione, in grado di fornire informazioni 
utili: 

i) nell’analisi della situazione iniziale, per stabilire una stra
tegia nazionale per programmi operativi sostenibili o per 
stabilire un programma operativo, 

ii) quale riferimento per la valutazione dei risultati e dell’im
patto di una strategia nazionale o di un programma 
operativo, e/o 

iii) nell’interpretazione dei risultati e dell’impatto di una stra
tegia nazionale o di un programma operativo. 

2. Gli Stati membri definiscono, in funzione delle proprie 
strutture giuridiche e amministrative nazionali, le persone giu
ridiche tenute a conformarsi, nel loro territorio, all’articolo 125 
ter del regolamento (CE) n. 1234/2007. Se del caso, gli Stati 
membri possono adottare disposizioni complementari sul rico
noscimento delle organizzazioni di produttori e prevedono inol
tre, se appropriato, disposizioni relative alle parti chiaramente 
definite di persone giuridiche ai fini dell’applicazione 
dell’articolo 125 ter succitato. 

S e z i o n e 2 

R e q u i s i t i a p p l i c a b i l i a l l e o r g a n i z z a z i o n i 
d i p r o d u t t o r i 

Articolo 20 

Prodotti 

1. Gli Stati membri riconoscono le organizzazioni di produt
tori ai sensi dell’articolo 125 ter del regolamento (CE) 
n. 1234/2007 per il prodotto o per il gruppo di prodotti pre
cisato nella domanda di riconoscimento, fatte salve eventuali 
decisioni adottate a norma dell’articolo 125 ter, paragrafo 1, 
lettera c), del medesimo regolamento. 

2. Gli Stati membri riconoscono le organizzazioni di produt
tori per il prodotto o i gruppi di prodotti esclusivamente de
stinati alla trasformazione purché le organizzazioni di produt
tori siano in grado di garantire che i prodotti sono conferiti alla 
trasformazione nell’ambito di un sistema di contratti di forni
tura o in altro modo.
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Articolo 21 

Numero minimo di soci 

Nello stabilire il numero minimo di soci di un’organizzazione di 
produttori a norma dell’articolo 125 ter, paragrafo 1, lettera b), 
del regolamento (CE) n. 1234/2007, gli Stati membri possono 
disporre che, se l’organizzazione richiedente il riconoscimento è 
costituita in tutto o in parte da soci che sono essi stessi persone 
giuridiche o parti chiaramente definite di persone giuridiche 
costituite da produttori, il numero minimo di produttori può 
essere calcolato in base al numero di produttori associati a 
ciascuna persona giuridica o a una parte chiaramente definita 
di persona giuridica. 

Articolo 22 

Periodo minimo di adesione 

1. La durata minima dell’adesione di un produttore non è 
inferiore ad un anno. 

2. Il recesso del socio è comunicato per iscritto all’organiz
zazione di produttori. Gli Stati membri fissano il termine di 
preavviso, non superiore a sei mesi, e la data in cui il recesso 
acquista efficacia. 

Articolo 23 

Strutture e attività delle organizzazioni di produttori 

Gli Stati membri si accertano che le organizzazioni di produt
tori dispongano del personale, dell’infrastruttura e dell’attrezza
tura necessari all’adempimento dei requisiti enunciati 
all’articolo 122 e all’articolo 125 ter, paragrafo 1, lettera e), 
del regolamento (CE) n. 1234/2007 e all’espletamento delle 
loro funzioni essenziali, ossia: 

a) la conoscenza della produzione dei loro soci, 

b) la raccolta, la cernita, il magazzinaggio e il condizionamento 
della produzione dei loro soci, 

c) la gestione commerciale e finanziaria e 

d) la contabilità centralizzata e un sistema di fatturazione. 

Articolo 24 

Valore o volume della produzione commercializzabile 

1. Ai fini dell’articolo 125 ter, paragrafo 1, lettera b), del 
regolamento (CE) n. 1234/2007, il valore o il volume della 
produzione commercializzabile è calcolato secondo gli stessi 
criteri applicati al valore della produzione commercializzata 
stabiliti agli articoli 50 e 51 del presente regolamento. 

2. Se uno o più soci di un’organizzazione di produttori non 
dispongono di dati storici sufficienti relativi alla produzione 
commercializzata ai fini dell’applicazione del paragrafo 1, il 
valore della loro produzione commercializzabile può essere cal
colato come corrispondente al valore medio della loro produ
zione commercializzabile dei tre anni precedenti l’anno di pre
sentazione della domanda di riconoscimento e in cui i soci 
dell’organizzazione erano effettivamente produttori. 

Articolo 25 

Mezzi tecnici 

Ai fini dell’articolo 125 ter, paragrafo 1, lettera e), del regola
mento (CE) n. 1234/2007, l’organizzazione di produttori rico
nosciuta per un prodotto per il quale è necessaria la fornitura di 
mezzi tecnici è considerata adempiere i propri obblighi se for
nisce mezzi tecnici di livello adeguato direttamente o tramite i 
suoi soci, o attraverso filiali, o mediante il ricorso all’esternaliz
zazione. 

Articolo 26 

Attività principali delle organizzazioni di produttori 

1. L’attività principale di un’organizzazione di produttori 
consiste nella concentrazione dell’offerta e nella commercializ
zazione dei prodotti dei soci per i quali è riconosciuta. 

2. Un’organizzazione di produttori può vendere i prodotti di 
produttori che non sono soci di un’organizzazione di produttori 
né di un’associazione di organizzazioni di produttori, purché sia 
riconosciuta per gli stessi prodotti e purché il valore economico 
di tale attività sia inferiore al valore della sua produzione com
mercializzata calcolata a norma dell’articolo 50. 

3. Non si considera rientrante nelle attività di un’organizza
zione di produttori la commercializzazione di ortofrutticoli ac
quistati direttamente da un’altra organizzazione di produttori o 
di prodotti per i quali non è riconosciuta. 

4. In caso di applicazione dell’articolo 50, paragrafo 9, il 
paragrafo 3 del presente articolo si applica mutatis mutandis 
alle filiali a decorrere dal 1 o gennaio 2012. 

Articolo 27 

Esternalizzazione 

1. Le attività la cui esternalizzazione può essere autorizzata 
da uno Stato membro in applicazione dell’articolo 125 quinquies 
del regolamento (CE) n. 1234/2007 possono includere, tra l’al
tro, la raccolta, il magazzinaggio, il condizionamento e la com
mercializzazione dei prodotti dei soci dell’organizzazione di 
produttori.
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2. Per esternalizzazione di un’attività di un’organizzazione 
produttori si intende un accordo commerciale concluso dalla 
medesima organizzazione di produttori con un altro soggetto, 
che può essere costituito anche da uno o più dei suoi soci o da 
una sua filiale, per l’esecuzione dell’attività prevista. L’organizza
zione di produttori rimane tuttavia responsabile dell’esecuzione 
dell’attività e della gestione, del controllo e della supervisione 
complessivi dell’accordo commerciale finalizzato all’esecuzione 
di tale attività. 

Articolo 28 

Organizzazioni di produttori transnazionali 

1. Un’organizzazione di produttori transnazionale è stabilita 
nello Stato membro in cui dispone di importanti impianti ope
rativi o di un numero significativo di soci e/o in cui realizza una 
quota rilevante della produzione commercializzata. 

2. Lo Stato membro in cui ha sede l’organizzazione di pro
duttori transnazionale è competente a: 

a) riconoscere l’organizzazione di produttori transnazionale; 

b) approvare il programma operativo dell’organizzazione di 
produttori transnazionale; 

c) istituire la necessaria collaborazione amministrativa con l’al
tro o gli altri Stati membri in cui sono stabiliti i soci dell’or
ganizzazione di produttori transnazionale, per quanto con
cerne il rispetto delle condizioni per il riconoscimento e il 
regime di controlli e sanzioni. Questi altri Stati membri sono 
tenuti a fornire, entro un periodo ragionevole di tempo, la 
necessaria assistenza allo Stato membro in cui è stabilita 
l’associazione transnazionale di organizzazioni di produttori 
e 

d) fornire, su richiesta, tutta la documentazione pertinente, 
compresa la normativa in vigore, agli altri Stati membri in 
cui sono stabiliti i soci, tradotta in una delle lingue ufficiali 
degli Stati membri richiedenti. 

Articolo 29 

Fusioni di organizzazioni di produttori 

1. In caso di fusione di organizzazioni di produttori, l’orga
nizzazione di produttori sorta dalla fusione si sostituisce alle 
organizzazioni costituenti. La nuova entità subentra nei diritti 
e negli obblighi delle organizzazioni di produttori che si sono 
fuse. 

La nuova entità sorta dalla fusione può portare avanti i pro
grammi operativi in parallelo e distintamente fino al 1 o gennaio 
dell’anno successivo alla fusione, oppure può procedere alla 
fusione immediata degli stessi a partire dalla data della fusione. 
I programmi operativi sono fusi alle condizioni stabilite dagli 
articoli 66 e 67. 

2. In deroga al paragrafo 1, secondo comma, gli Stati mem
bri hanno la facoltà di autorizzare le organizzazioni di 

produttori che ne fanno richiesta, per motivi debitamente giu
stificati, a continuare a svolgere in parallelo i programmi ope
rativi distinti fino alla loro conclusione naturale. 

Articolo 30 

Soci non produttori 

1. Gli Stati membri possono stabilire se e a quali condizioni 
una persona fisica o giuridica che non sia un produttore possa 
diventare socio di un’organizzazione di produttori. 

2. Nel fissare le condizioni di cui al paragrafo 1, gli Stati 
membri assicurano, in particolare, il rispetto del disposto 
dell’articolo 122, primo comma, lettera a), punto iii), e 
dell’articolo 125 bis, paragrafo 3, lettera c), del regolamento 
(CE) n. 1234/2007. 

3. Le persone fisiche o giuridiche di cui al paragrafo 1 non 
possono: 

a) essere prese in considerazione agli effetti dei criteri per il 
riconoscimento; 

b) beneficiare direttamente delle misure finanziate dall’Unione. 

Gli Stati membri possono limitare o vietare il diritto di voto 
delle persone fisiche o giuridiche sulle decisioni relative al fondo 
di esercizio, nel rispetto delle condizioni stabilite al paragrafo 2. 

Articolo 31 

Controllo democratico delle organizzazioni di produttori 

1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie per evitare 
ogni abuso di potere o di influenza da parte di uno o più soci 
in relazione alla gestione e al funzionamento dell’organizza
zione produttori; tali misure riguardano tra l’altro i diritti di 
voto. 

2. Gli Stati membri possono adottare misure per limitare o 
vietare i poteri di una persona giuridica di modificare, approvare 
o respingere le decisioni di un’organizzazione di produttori che 
sia una parte chiaramente definita di tale persona giuridica. 

S e z i o n e 3 

A s s o c i a z i o n i d i o r g a n i z z a z i o n i d i 
p r o d u t t o r i 

Articolo 32 

Norme riguardanti le organizzazione di produttori 
applicabili alle associazioni di organizzazione di produttori 

Le disposizioni dell’articolo 22, dell’articolo 26, paragrafo 3, e 
degli articoli 27 e 31 si applicano mutatis mutandis alle associa
zioni di organizzazioni di produttori. Se un’associazione di or
ganizzazioni di produttori svolge l’attività di vendita, si applica 
mutatis mutandis l’articolo 26, paragrafo 2.
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Articolo 33 

Riconoscimento delle associazioni di organizzazioni di 
produttori 

1. Gli Stati membri riconoscono le associazioni di organiz
zazioni di produttori a norma dell’articolo 125 quater del rego
lamento (CE) n. 1234/2007 per la o le attività relative al pro
dotto o al gruppo di prodotti specificati nella domanda di ri
conoscimento. 

2. Un’associazione di organizzazioni di produttori può essere 
riconosciuta a norma dell’articolo 125 quater del regolamento 
(CE) n. 1234/2007 ed eseguire qualsiasi attività dell’organizza
zione di produttori anche se la commercializzazione dei pro
dotti continua ad essere realizzata dai suoi soci. 

Articolo 34 

Membri di associazioni di organizzazioni di produttori 
diversi dalle organizzazioni di produttori 

1. Gli Stati membri possono stabilire se e a quali condizioni 
una persona fisica o giuridica che non sia un’organizzazione di 
produttori riconosciuta possa diventare membro di un’associa
zione di organizzazioni di produttori. 

2. I membri di un’associazione riconosciuta di organizza
zioni di produttori diversi dalle organizzazioni di produttori 
riconosciute non possono: 

a) essere presi in considerazione agli effetti dei criteri per il 
riconoscimento; 

b) beneficiare direttamente delle misure finanziate dall’Unione. 

Gli Stati membri possono autorizzare, limitare o vietare il diritto 
di voto di tali membri sulle decisioni relative ai programmi 
operativi. 

Articolo 35 

Associazioni transnazionali di organizzazioni di produttori 

1. Un’associazione transnazionale di organizzazioni di pro
duttori è stabilita in uno Stato membro in cui riunisce un 
numero significativo di organizzazioni associate e/o in cui le 
organizzazioni associate realizzano una quota rilevante della 
produzione commercializzata. 

2. Lo Stato membro in cui ha sede l’associazione transnazio
nale di organizzazioni di produttori è competente a: 

a) riconoscere l’associazione; 

b) approvare, se necessario, il programma operativo dell’asso
ciazione; 

c) istituire la necessaria collaborazione amministrativa con l’al
tro o gli altri Stati membri in cui sono stabilite le organiz
zazioni associate, per quanto concerne il rispetto delle con
dizioni per il riconoscimento e il regime di controlli e san
zioni. Questi altri Stati membri sono tenuti a fornire la 

necessaria assistenza allo Stato membro in cui ha sede l’as
sociazione transnazionale di organizzazioni di produttori e 

d) fornire, su richiesta, tutta la documentazione pertinente, 
compresa la normativa in vigore, agli altri Stati membri in 
cui sono stabilite le organizzazioni associate, tradotta in una 
delle lingue ufficiali degli Stati membri richiedenti. 

S e z i o n e 4 

G r u p p i d i p r o d u t t o r i 

Articolo 36 

Presentazione del piano di riconoscimento 

1. Il piano di riconoscimento di cui all’articolo 125 sexies, 
paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 è presentato 
da una persona giuridica, o da una sua parte chiaramente defi
nita, all’autorità competente dello Stato membro in cui è stabi
lita. 

2. Gli Stati membri fissano: 

a) i criteri minimi che devono essere rispettati dalla persona 
giuridica o da una sua parte chiaramente definita per poter 
presentare un piano di riconoscimento; 

b) le regole relative all’elaborazione, al contenuto e all’attua
zione dei piani di riconoscimento; 

c) il periodo nel corso del quale è vietato a un ex socio di 
un’organizzazione di produttori di entrare a far parte di un 
gruppo di produttori, dopo aver lasciato l’organizzazione di 
produttori in relazione ai prodotti per i quali la stessa orga
nizzazione era riconosciuta e 

d) le procedure amministrative per l’approvazione, il controllo e 
la realizzazione dei piani di riconoscimento. 

Articolo 37 

Contenuto del piano di riconoscimento 

Il progetto di piano di riconoscimento contiene almeno i se
guenti dati: 

a) una descrizione della situazione iniziale, in particolare con 
riferimento al numero di soci produttori, con informazioni 
dettagliate sui soci, sulla produzione, compreso il valore della 
produzione commercializzata, sulla commercializzazione e 
sull’infrastruttura a disposizione del gruppo di produttori, 
compresa l’infrastruttura di proprietà di singoli soci del 
gruppo di produttori;
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b) la data proposta di inizio di attuazione del piano e la sua 
durata, che non può essere superiore a cinque anni e 

c) le attività e gli investimenti da realizzare per ottenere il 
riconoscimento. 

Articolo 38 

Approvazione del piano di riconoscimento 

1. L’autorità competente dello Stato membro prende una 
decisione in merito al progetto di piano di riconoscimento 
entro i tre mesi successivi al ricevimento del piano corredato 
di tutti i documenti giustificativi. Gli Stati membri possono 
fissare un termine più breve. 

2. Gli Stati membri possono adottare norme supplementari 
in materia di ammissibilità delle operazioni e delle spese 
nell’ambito del piano di riconoscimento, comprese norme 
sull’ammissibilità degli investimenti, per consentire ai gruppi 
di produttori di conformarsi ai criteri previsti per il riconosci
mento delle organizzazioni di produttori all’articolo 125 ter, 
paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007. 

3. In seguito ai controlli di conformità di cui all’articolo 111, 
l’autorità competente dello Stato membro: 

a) approva il piano e conferisce il prericonoscimento; 

b) chiede che il piano sia modificato, oppure 

c) respinge il piano. 

L’eventuale approvazione può essere concessa solo dopo che al 
piano siano state apportate le modifiche richieste a norma della 
lettera b). 

L’autorità competente dello Stato membro comunica la propria 
decisione alla persona giuridica o alla sua parte chiaramente 
definita. 

Articolo 39 

Attuazione del piano di riconoscimento 

1. L’attuazione del piano di riconoscimento è suddivisa in 
periodi annuali che iniziano il 1 o gennaio. Gli Stati membri 
possono autorizzare i gruppi di produttori a suddividere i pe
riodi annuali in semestri. 

Nel primo anno di attuazione, in funzione della data proposta 
ai sensi dell’articolo 37, lettera b), il piano di riconoscimento 
inizia: 

a) il 1 o gennaio successivo alla data in cui è stato approvato 
dall’autorità nazionale competente, oppure 

b) il primo giorno successivo alla data di approvazione. 

Il primo anno di attuazione del piano di riconoscimento ter
mina in ogni caso il 31 dicembre. 

2. Gli Stati membri stabiliscono le condizioni alle quali i 
gruppi di produttori possono chiedere di modificare i piani 
durante la loro attuazione. Tali richieste sono corredate di tutti 
i documenti giustificativi necessari. 

Gli Stati membri definiscono a quali condizioni i piani di rico
noscimento possono essere modificati nel corso del periodo 
annuale o semestrale senza previa approvazione da parte della 
competente autorità nazionale. Le modifiche sono ammissibili 
solo se il gruppo di produttori ne dà immediata comunicazione 
all’autorità competente dello Stato membro. 

3. L’autorità competente dello Stato membro decide in me
rito alle modifiche dei piani entro tre mesi dal ricevimento della 
richiesta di modificazione, previo esame delle giustificazioni ad
dotte. In caso di mancata adozione di una decisione entro i 
suddetti tre mesi, la richiesta si ritiene respinta. Gli Stati membri 
possono fissare un termine più breve. 

Articolo 40 

Domanda di riconoscimento in quanto organizzazione di 
produttori 

1. I gruppi di produttori che attuano un piano di riconosci
mento possono presentare in qualsiasi momento una domanda 
di riconoscimento a norma dell’articolo 125 ter del regolamento 
(CE) n. 1234/2007. In ogni caso le domande sono presentate 
entro il termine del periodo transitorio di cui all’articolo 125 
sexies, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007. 

2. A partire dalla data di presentazione della domanda, il 
gruppo può presentare un progetto di programma operativo a 
norma dell’articolo 63. 

Articolo 41 

Attività principali dei gruppi di produttori 

1. L’attività principale di un gruppo di produttori consiste 
nella concentrazione dell’offerta e nella commercializzazione 
dei prodotti dei soci per i quali è prericonosciuto.
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2. Un gruppo di produttori può vendere i prodotti di pro
duttori che non sono soci di un gruppo di produttori, purché 
sia riconosciuto per gli stessi prodotti e purché il valore econo
mico di tale attività sia inferiore al valore della produzione 
commercializzata dei suoi soci e dei soci di altri gruppi di 
produttori. 

Articolo 42 

Valore della produzione commercializzata 

1. Si applicano mutatis mutandis ai gruppi di produttori le 
disposizioni dell’articolo 50, paragrafi da 1 a 4, paragrafo 6, 
prima frase e paragrafo 7. 

2. Se si verifica una riduzione di almeno il 35 % del valore 
della produzione commercializzata per motivi debitamente giu
stificati a giudizio dello Stato membro, non imputabili alla 
responsabilità del gruppo di produttori e che esulano dal suo 
controllo, il valore totale della produzione commercializzata si 
considera rappresentare il 65 % del valore totale dichiarato nella 
precedente o nelle precedenti domande di aiuto relative al pe
riodo annuale più recente, verificato dallo Stato membro o, in 
mancanza, del valore dichiarato inizialmente nel piano di rico
noscimento approvato. 

3. Il valore della produzione commercializzata si calcola in 
base alla legislazione vigente per quanto riguarda il periodo a 
cui si riferisce la domanda di aiuto. 

Articolo 43 

Finanziamento dei piani di riconoscimento 

1. I tassi di aiuto di cui all’articolo 103 bis, paragrafo 3, del 
regolamento (CE) n. 1234/2007 sono dimezzati se il valore 
della produzione commercializzata è superiore a 1 000 000 
EUR. 

2. L’aiuto di cui all’articolo 103 bis, paragrafo 1, lettera a), 
del regolamento (CE) n. 1234/2007 è soggetto ad un massimale 
annuo per ciascun gruppo di produttori pari a 100 000 EUR. 

3. L’aiuto di cui all’articolo 103 bis, paragrafo 1, del regola
mento (CE) n. 1234//2007 è versato: 

a) in rate annuali o semestrali, al termine di ogni periodo an
nuale o semestrale di attuazione del piano di riconosci
mento, oppure 

b) in rate che coprono una parte di un periodo annuale se il 
piano ha inizio nel corso di un periodo annuale o se il 
riconoscimento è concesso a norma dell’articolo 125 ter 
del regolamento (CE) n. 1234/2007 prima del termine di 
un periodo annuale. In tal caso il massimale di cui al para
grafo 2 del presente articolo è ridotto in proporzione. 

Per calcolare l’importo delle rate gli Stati membri possono usare 
la produzione annuale commercializzata corrispondente ad un 

periodo diverso da quello per il quale è versata la rata, se ciò è 
giustificato per motivi di controllo. La differenza tra i due pe
riodi è inferiore al periodo effettivo considerato. 

4. Il tasso di cambio applicabile agli importi di cui ai para
grafi 1 e 2 è il tasso più recente pubblicato dalla Banca centrale 
europea anteriormente al primo giorno del periodo per il quale 
è concesso l’aiuto. 

Articolo 44 

Aiuto per gli investimenti necessari per il riconoscimento 

Gli investimenti connessi all’attuazione dei piani di riconosci
mento di cui all’articolo 37, lettera c), del presente regolamento 
che beneficiano di un aiuto a norma dell’articolo 103 bis, para
grafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1234/2007 sono 
finanziati in proporzione alla loro utilizzazione per i prodotti 
dei soci del gruppo di produttori al quale è concesso il preri
conoscimento. 

Sono esclusi dall’aiuto concesso dall’Unione gli investimenti su
scettibili di creare distorsioni della concorrenza rispetto alle altre 
attività economiche del gruppo di produttori. 

Articolo 45 

Domanda di aiuto 

1. Ciascun gruppo di produttori presenta un’unica domanda 
per gli aiuti di cui 103 bis, paragrafo 1, lettere a) e b), del 
regolamento (CE) n. 1234/2007 entro tre mesi dal termine di 
ogni periodo annuale o semestrale di cui all’articolo 43, para
grafo 3, del presente regolamento. La domanda comprende una 
dichiarazione del valore della produzione commercializzata del 
periodo a cui si riferisce la domanda di aiuto. 

2. Le domande di aiuto relative a periodi semestrali possono 
essere presentate solo se il piano di riconoscimento è suddiviso 
in periodi semestrali, a norma dell’articolo 39, paragrafo 1. Le 
domande di aiuto sono accompagnate da una dichiarazione 
scritta del gruppo di produttori dalla quale risulta: 

a) che il gruppo rispetta e si impegna a rispettare le disposi
zioni del regolamento (CE) n. 1234/2007 e del presente 
regolamento e 

b) che il gruppo non ha beneficiato, non beneficia e non be
neficerà, direttamente o indirettamente, di un doppio finan
ziamento concesso dall’Unione o dallo Stato membro per le 
azioni attuate nell’ambito del piano di riconoscimento che 
beneficia di un finanziamento concesso dall’Unione in virtù 
del presente regolamento. 

3. Gli Stati membri fissano il termine per il pagamento 
dell’aiuto, che non può in alcun caso essere posteriore a sei 
mesi dal ricevimento della domanda.
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Articolo 46 

Ammissibilità 

Gli Stati membri valutano l’ammissibilità dei gruppi di produt
tori agli aiuti previsti dal presente regolamento allo scopo di 
accertare che la concessione di un aiuto sia debitamente moti
vata, tenuto conto delle condizioni e della data dell’eventuale 
precedente concessione di un aiuto pubblico alle organizzazioni 
o ai gruppi di produttori da cui provengono i soci del gruppo 
considerato, come pure degli eventuali movimenti di soci tra 
organizzazioni e gruppi di produttori. 

Articolo 47 

Partecipazione finanziaria dell’Unione 

1. La partecipazione finanziaria dell’Unione all’aiuto di cui 
all’articolo 103 bis, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 
(CE) n. 1234/2007 è pari: 

a) al 75 % nelle regioni ammissibili all’obiettivo di convergenza 
e 

b) al 50 % nelle altre regioni. 

Il resto dell’aiuto è versato dallo Stato membro sotto forma di 
pagamento forfettario. Nella domanda di aiuto non occorre 
dimostrare l’uso che sarà fatto dell’aiuto stesso. 

2. La partecipazione finanziaria dell’Unione all’aiuto di cui 
all’articolo 103 bis, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 
(CE) n. 1234/2007, espressa in sovvenzione in conto capitale 
o in equivalente sovvenzione in conto capitale, è pari al mas
simo, in percentuale dei costi ammissibili degli investimenti: 

a) al 50 % nelle regioni ammissibili all’obiettivo di convergenza 
e 

b) al 30 % nelle altre regioni. 

Gli Stati membri si impegnano a contribuire nella misura mi
nima del 5 % al costo dell’investimento ammissibile. 

La quota minima a carico dei beneficiari dell’aiuto al costo 
dell’investimento ammissibile è pari: 

a) al 25 % nelle regioni ammissibili all’obiettivo di convergenza 
e 

b) al 45 % nelle altre regioni. 

Articolo 48 

Fusioni 

1. Gli aiuti previsti all’articolo 103 bis, paragrafo 1, del re
golamento (CE) n. 1234/2007 possono essere concessi o 

continuare ad essere concessi ai gruppi di produttori prericono
sciuti nati dalla fusione di due o più gruppi di produttori pre
riconosciuti. 

2. Per il calcolo dell’importo degli aiuti di cui al paragrafo 1, 
il gruppo di produttori nato dalla fusione si sostituisce ai suoi 
costituenti. 

3. In caso di fusione di due o più gruppi di produttori, il 
nuovo soggetto subentra nei diritti e negli obblighi del gruppo 
di produttori prericonosciuto per primo. 

4. Se un gruppo di produttori prericonosciuto si fonde con 
un’organizzazione di produttori riconosciuta, il soggetto nato 
dalla fusione non beneficia più del prericonoscimento in quanto 
gruppo di produttori, né degli aiuti di cui all’articolo 103 bis, 
paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007. Il soggetto che 
ne risulta continua ad essere considerato alla stregua di orga
nizzazione di produttori riconosciuta, purché rispetti i requisiti 
previsti. Se necessario, l’organizzazione di produttori chiede una 
modifica del proprio programma operativo, nel qual caso si 
applica mutatis mutandis l’articolo 29. 

Tuttavia, le azioni eseguite dai gruppi di produttori prima della 
fusione continuano ad essere ammissibili alle condizioni stabilite 
nel piano di riconoscimento. 

Articolo 49 

Conseguenze del riconoscimento 

1. L’erogazione degli aiuti di cui all’articolo 103 bis, para
grafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 cessa al momento 
della concessione del riconoscimento. 

2. In caso di presentazione di un programma operativo in 
virtù del presente regolamento, lo Stato membro si accerta che 
non vi sia duplice finanziamento delle misure previste nel piano 
di riconoscimento. 

3. Gli investimenti ammessi al beneficio dell’aiuto a coper
tura dei costi di cui all’articolo 103 bis, paragrafo 1, lettera b), 
del regolamento (CE) n. 1234/2007 possono essere riportati nei 
programmi operativi purché rispondano ai requisiti del presente 
regolamento. 

4. Gli Stati membri fissano il periodo entro il quale, dopo 
l’esecuzione del piano di riconoscimento, il gruppo di produt
tori deve essere riconosciuto in quanto organizzazione di pro
duttori. Tale periodo non supera quattro mesi.
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CAPO II 

Fondi di esercizio e programmi operativi 

S e z i o n e 1 

V a l o r e d e l l a p r o d u z i o n e c o m m e r c i a l i z z a t a 

Articolo 50 

Base di calcolo 

1. Il valore della produzione commercializzata di un’organiz
zazione di produttori è calcolato in base alla produzione della 
stessa organizzazione e dei suoi soci produttori e include esclu
sivamente la produzione degli ortofrutticoli per i quali l’orga
nizzazione è riconosciuta. Il valore della produzione commer
cializzata può includere ortofrutticoli non soggetti al rispetto 
delle norme di commercializzazione qualora tali norme non si 
applichino in virtù dell’articolo 4. 

2. Il valore della produzione commercializzata include la 
produzione dei soci che lasciano l’organizzazione di produttori 
e dei nuovi arrivati. Gli Stati membri definiscono le condizioni 
miranti a evitare doppi conteggi. 

3. Il valore della produzione commercializzata non include il 
valore di ortofrutticoli trasformati né quello di qualsiasi altro 
prodotto che non rientri nel settore degli ortofrutticoli. 

Tuttavia, il valore della produzione commercializzata di orto
frutticoli destinati alla trasformazione, trasformati in uno degli 
ortofrutticoli trasformati elencati nell’allegato I, parte X, del 
regolamento (CE) n. 1234/2007 o in un qualsiasi altro prodotto 
trasformato di cui al presente articolo e descritto più in parti
colare nell’allegato VI del presente regolamento, da un’organiz
zazione di produttori, da un’associazione di organizzazioni di 
produttori o dai loro soci produttori o dalle loro filiali di cui al 
paragrafo 9 del presente articolo, direttamente o mediante il 
ricorso all’esternalizzazione, è calcolato applicando al valore 
fatturato di tali prodotti trasformati un tasso forfettario espresso 
sotto forma di percentuale. Il tasso forfettario è pari: 

a) al 53 % per i succhi di frutta; 

b) al 73 % per i succhi concentrati; 

c) al 77 % per il concentrato di pomodoro; 

d) al 62 % per gli ortofrutticoli congelati; 

e) al 48 % per le conserve di frutta e verdura; 

f) al 70 % per i funghi in scatola del genere Agaricus; 

g) all’81 % per la frutta temporaneamente conservata in sala
moia; 

h) all’81 % per la frutta essiccata; 

i) al 27 % per altri ortofrutticoli trasformati; 

j) al 12 % per le erbe aromatiche trasformate; 

k) al 41 % per la paprika in polvere. 

4. Gli Stati membri possono autorizzare le organizzazioni di 
produttori a includere il valore dei sottoprodotti nel valore della 
produzione commercializzata. 

5. Il valore della produzione commercializzata include il va
lore dei prodotti ritirati dal mercato e smaltiti nei modi indicati 
all’articolo 103 quinquies, paragrafo 4, del regolamento (CE) 
n. 1234/2007, stimato al prezzo medio dei prodotti commer
cializzati nel periodo precedente dalla stessa organizzazione di 
produttori. 

6. Nel calcolo del valore della produzione commercializzata 
si tiene conto solo della produzione dell’organizzazione di pro
duttori o dei suoi soci produttori da essa commercializzata. La 
produzione dei soci produttori dell’organizzazione di produttori 
commercializzata da un’altra organizzazione di produttori desi
gnata dall’organizzazione di produttori di cui sono soci, a 
norma dell’articolo 125 bis, paragrafo 2, lettere b) e c), del 
regolamento (CE) n. 1234/2007 entra nel calcolo del valore 
della produzione commercializzata della seconda organizza
zione di produttori. 

7. Se del caso, la produzione commercializzata di ortofrutti
coli è fatturata nella fase di «uscita dall’organizzazione di pro
duttori», quale prodotto elencato nell’allegato I, parte IX, del 
regolamento (CE) n. 1234/2007, condizionato e imballato, 
escluse: 

a) l’IVA; 

b) le spese di trasporto interno, se la distanza tra i punti di 
raccolta o di imballaggio centralizzati e il punto di distribu
zione dell’organizzazione di produttori è significativa. Gli 
Stati membri stabiliscono le riduzioni da applicare al valore 
fatturato dei prodotti nelle varie fasi della consegna o del 
trasporto e giustificano adeguatamente nella loro strategia 
nazionale la distanza da considerare significativa. 

8. Il valore della produzione commercializzata può essere 
anche calcolato nella fase di «uscita dall’associazione di organiz
zazioni di produttori» e secondo le stesse modalità di cui al 
paragrafo 7.
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9. Il valore della produzione commercializzata può essere 
anche calcolato nella fase di «uscita dalla filiale», secondo le 
stesse modalità di cui al paragrafo 7, purché almeno il 90 % 
del capitale della filiale appartenga: 

a) ad una o più organizzazioni di produttori o associazioni di 
organizzazioni di produttori, e/o 

b) previo consenso dello Stato membro, a soci produttori delle 
organizzazioni di produttori o associazioni di organizzazioni 
di produttori, sempreché ciò contribuisca al conseguimento 
degli obiettivi elencati all’articolo 122, primo comma, lettera 
c), e all’articolo 125 ter, paragrafo 1, lettera a), del regola
mento (CE) n. 1234/2007. 

10. Se si fa ricorso all’esternalizzazione, il valore della pro
duzione commercializzata è calcolato nella fase di «uscita 
dall’organizzazione di produttori» e include il valore economico 
aggiunto dell’attività esternalizzata dall’organizzazione di pro
duttori ai suoi soci, a terzi o a una filiale diversa da quella di 
cui al paragrafo 9. 

11. In caso di riduzione della produzione imputabile a av
versità atmosferiche, epizoozie, fitopatie o infestazioni parassi
tarie, possono essere inclusi nel valore della produzione com
mercializzata eventuali indennizzi percepiti nell’ambito di mi
sure di assicurazione del raccolto, di cui al capo III, sezione 6, o 
di misure equivalenti gestite dall’organizzazione di produttori 
per questo tipo di rischio. 

Articolo 51 

Periodo di riferimento 

1. Il massimale annuo dell’aiuto di cui all’articolo 103 quin
quies, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 è calco
lato annualmente in funzione del valore della produzione com
mercializzata nel corso di un periodo di riferimento di 12 mesi 
determinato dagli Stati membri. 

2. Per ciascuna organizzazione di produttori, gli Stati mem
bri fissano il periodo di riferimento in modo che questo corri
sponda: 

a) ad un periodo di 12 mesi che inizia non prima del 1 o 
gennaio del terzo anno precedente l’anno per il quale è 
richiesto l’aiuto e termina non oltre il 31 dicembre dell’anno 
precedente l’anno per il quale è richiesto l’aiuto, oppure 

b) al valore medio di tre periodi consecutivi di 12 mesi con 
decorrenza non anteriore al 1 o gennaio del quinto anno 

precedente l’anno per il quale è richiesto l’aiuto e scadenza 
non posteriore al 31 dicembre dell’anno precedente l’anno 
per il quale è richiesto l’aiuto. 

3. Il periodo di 12 mesi è il periodo contabile dell’organiz
zazione di produttori considerata. 

Il metodo di fissazione del periodo di riferimento non può 
cambiare nel corso di un programma operativo se non in circo
stanze debitamente giustificate. 

4. Se un prodotto si deprezza di almeno il 35 % per motivi 
non imputabili alla responsabilità dell’organizzazione di produt
tori e che esulano dal suo controllo, si considera che il valore 
della produzione commercializzata di tale prodotto sia pari al 
65 % del suo valore registrato nel precedente periodo di riferi
mento. 

L’organizzazione di produttori giustifica i motivi di cui al primo 
comma all’autorità competente dello Stato membro. 

5. Se a causa del loro riconoscimento recente le organizza
zioni di produttori non dispongono di dati storici sufficienti 
relativi alla produzione commercializzata ai fini dell’applica
zione del paragrafo 2, si può considerare che il valore della 
produzione commercializzata corrisponda al valore della produ
zione commercializzabile indicato dall’organizzazione di pro
duttori ai fini del riconoscimento. 

Il disposto del primo comma si applica mutatis mutandis ai 
nuovi soci di un’organizzazione di produttori che vi aderiscono 
per la prima volta. 

6. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per racco
gliere i dati relativi al valore della produzione commercializzata 
delle organizzazioni di produttori che non hanno presentato 
programmi operativi. 

7. In deroga al disposto dei paragrafi 1 e 6, il valore della 
produzione commercializzata durante il periodo di riferimento è 
calcolato in base alla normativa vigente in tale periodo. 

Tuttavia, per i programmi operativi approvati entro il 
20 gennaio 2010, il valore della produzione commercializzata 
fino al 2007 è calcolato in base alla normativa in vigore nel 
periodo di riferimento, mentre il valore della produzione com
mercializzata a decorrere dal 2008 è calcolato in base alla 
normativa in vigore nel 2008. 

Per i programmi operativi approvati dopo il 20 gennaio 2010, 
il valore della produzione commercializzata a decorrere dal 
2008 è calcolato in base alla normativa in vigore al momento 
dell’approvazione del programma operativo.
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S e z i o n e 2 

F o n d i d i e s e r c i z i o 

Articolo 52 

Gestione 

Gli Stati membri provvedono affinché la gestione dei fondi di 
esercizio sia tale da consentire l’identificazione, la verifica e la 
certificazione annua delle entrate e delle uscite da parte di re
visori esterni. 

Articolo 53 

Finanziamento dei fondi di esercizio 

1. I contributi finanziari al fondo di esercizio di cui 
all’articolo 103 ter, paragrafo 1, del regolamento (CE) 
n. 1234/2007 sono fissati dall’organizzazione di produttori. 

2. Tutti i produttori hanno la possibilità di beneficiare del 
fondo di esercizio e di partecipare democraticamente alle deci
sioni sull’uso del fondo di esercizio dell’organizzazione di pro
duttori e dei contributi finanziari al fondo di esercizio. 

Articolo 54 

Comunicazione dell’importo indicativo 

1. Entro il 15 settembre le organizzazioni di produttori co
municano allo Stato membro gli importi indicativi del contri
buto dell’Unione, del contributo dei soci e del proprio contri
buto al fondo di esercizio per l’anno successivo, unitamente ai 
programmi operativi o alle richieste di approvazione delle ri
spettive modifiche. 

Gli Stati membri hanno la facoltà di fissare una data posteriore 
al 15 settembre. 

2. Il calcolo dell’importo indicativo del fondo di esercizio si 
basa sui programmi operativi e sul valore della produzione 
commercializzata. Il calcolo è suddiviso tra spesa per le misure 
di prevenzione e gestione delle crisi e altre misure. 

S e z i o n e 3 

P r o g r a m m i o p e r a t i v i 

Articolo 55 

Strategia nazionale 

1. La struttura generale e il contenuto della strategia nazio
nale di cui all’articolo 103 septies, paragrafo 2, del regolamento 
(CE) n. 1234/2007 sono definiti in conformità alle linee guida 
contenute nell’allegato VII. La strategia può comprendere ele
menti regionali. 

La strategia nazionale comprende tutte le decisioni e le dispo
sizioni adottate dallo Stato membro in applicazione della parte 
II, titolo II, capo II, sezioni I e I bis, del regolamento (CE) 
n. 1234/2007 e del presente titolo. 

2. La strategia nazionale, compresa la disciplina nazionale di 
cui all’articolo 103 septies, paragrafo 1, del regolamento (CE) 
n. 1234/2007, è elaborata prima della presentazione, in un 
dato anno, dei progetti di programmi operativi. La disciplina 
nazionale è inserita dopo essere stata presentata alla Commis
sione ed eventualmente modificata a norma dell’articolo 103 
septies, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 
1234/2007. 

3. Il processo di elaborazione della strategia nazionale com
prende un’analisi della situazione iniziale, realizzata a cura dello 
Stato membro. Detta analisi è intesa ad individuare e valutare le 
esigenze da soddisfare, a stabilire un ordine di priorità delle 
esigenze stesse, a definire gli obiettivi da raggiungere attraverso 
i programmi operativi per soddisfare le esigenze prioritarie, ad 
indicare i risultati da ottenere e gli obiettivi quantificati da 
raggiungere rispetto alla situazione iniziale e a selezionare le 
azioni più idonee al raggiungimento di tali obiettivi. 

4. Gli Stati membri procedono anche al monitoraggio e alla 
valutazione della strategia nazionale e della sua attuazione at
traverso i programmi operativi. 

La strategia nazionale può essere modificata, in particolare alla 
luce del monitoraggio e della valutazione. Le modifiche sono 
apportate prima della presentazione dei progetti di programmi 
operativi di un dato anno. 

5. Nella strategia nazionale gli Stati membri fissano le per
centuali massime delle risorse che possono essere spese per ogni 
singola misura e/o tipo di azione e/o voce di spesa in modo da 
garantire un adeguato equilibrio tra le diverse misure. 

Articolo 56 

Disciplina nazionale per le azioni ambientali 

1. Oltre alla notifica prevista all’articolo 103 septies, paragrafo 
1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1234/2007, gli 
Stati membri comunicano alla Commissione anche le eventuali 
modifiche della disciplina nazionale, che sono subordinate alla 
procedura di cui al medesimo comma. La Commissione mette la 
disciplina nazionale a disposizione degli altri Stati membri nei 
modi che giudica opportuni. 

2. La disciplina nazionale indica in una sezione distinta i 
requisiti generali in materia di complementarità, coerenza e 
conformità a cui sono subordinate le azioni ambientali selezio
nate nell’ambito di un programma operativo, ai sensi 
dell’articolo 103 septies, paragrafo 1, primo comma, del regola
mento (CE) n. 1234/2007. La Commissione fornisce agli Stati 
membri un modello di tale sezione.
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La disciplina nazionale reca inoltre un elenco non tassativo delle 
azioni ambientali e delle relative condizioni applicabili nello 
Stato membro ai fini dell’articolo 103 quater, paragrafo 3, del 
regolamento (CE) n. 1234/2007. Per ogni azione ambientale la 
disciplina nazionale indica: 

a) la giustificazione dell’azione in base all’impatto ambientale 
previsto e 

b) l’impegno o gli impegni specifici assunti. 

3. Le azioni ambientali simili a impegni agroambientali che 
godono di un sostegno nell’ambito di un programma di svi
luppo rurale hanno la stessa durata di tali impegni. Se la durata 
degli impegni agroambientali simili supera la durata del pro
gramma operativo iniziale, tali azioni proseguono nell’ambito 
di un programma operativo successivo. Tuttavia, gli Stati mem
bri possono autorizzare azioni ambientali di durata più breve, o 
anche la loro cessazione in casi debitamente giustificati, in par
ticolare in base ai risultati della valutazione intermedia prevista 
all’articolo 126, paragrafo 3, del presente regolamento. 

La disciplina nazionale indica la durata delle azioni di cui al 
primo comma ed eventualmente l’obbligo di proseguire l’azione 
nell’ambito di un programma operativo successivo. 

Articolo 57 

Norme complementari degli Stati membri 

Gli Stati membri possono adottare norme complementari a 
quelle del regolamento (CE) n. 1234/2007 e del presente rego
lamento per quanto riguarda l’ammissibilità delle misure, delle 
azioni o delle spese nell’ambito dei programmi operativi. 

Articolo 58 

Rapporto con i programmi di sviluppo rurale 

1. Fatto salvo il disposto del paragrafo 2, le azioni contem
plate dalle misure di cui al presente regolamento non benefi
ciano del sostegno nell’ambito del programma o dei programmi 
di sviluppo rurale dello Stato membro approvati in virtù del 
regolamento (CE) n. 1698/2005 ( 1 ). 

2. Se a norma dell’articolo 5, paragrafo 6, del regolamento 
(CE) n. 1698/2005 il sostegno è stato concesso in via eccezio
nale per misure potenzialmente ammissibili in forza del pre
sente regolamento, gli Stati membri provvedono affinché il be
neficiario riceva il sostegno per una data azione a titolo di un 
solo regime. 

A tal fine, se includono nei rispettivi programmi di sviluppo 
rurale misure che beneficiano di tali eccezioni, gli Stati membri 
provvedono affinché la strategia nazionale di cui all’articolo 55 

del presente regolamento indichi i criteri e le norme ammini
strative che intendono applicare nei programmi di sviluppo 
rurale. 

3. Se del caso, fatte salve le disposizioni dell’articolo 103 bis, 
paragrafo 3, dell’articolo 103 quinquies, paragrafi 1 e 3, e 
dell’articolo 103 sexies del regolamento (CE) n. 1234/2007, 
nonché dell’articolo 47 del presente regolamento, l’importo 
del sostegno concesso per misure contemplate dal presente re
golamento non supera quello previsto per le misure che fanno 
parte del programma di sviluppo rurale. 

4. Il sostegno a favore di azioni ambientali diverse dall’acqui
sto di immobilizzazioni è limitato ai massimali fissati nell’alle
gato I del regolamento (CE) n. 1698/2005 per i pagamenti 
agroambientali. Detti massimali possono essere maggiorati, in 
via eccezionale, per tenere conto di particolari circostanze da 
giustificare nella strategia nazionale di cui all’articolo 55 del 
presente regolamento e nei programmi operativi delle organiz
zazione di produttori. I massimali per le azioni agroambientali 
possono essere maggiorati anche per sostenere operazioni con
nesse alle priorità indicate nell’articolo 16 bis del regolamento 
(CE) n. 1698/2005. 

5. Il disposto del paragrafo 4 non si applica alle azioni am
bientali che non riguardano direttamente o indirettamente una 
data parcella. 

Articolo 59 

Contenuto dei programmi operativi 

I programmi operativi contengono: 

a) una descrizione della situazione iniziale basata, se del caso, 
sugli indicatori comuni iniziali elencati nell’allegato VIII; 

b) gli obiettivi del programma, tenendo in considerazione le 
prospettive di produzione e di sbocco, con una spiegazione 
di come il programma contribuisca alla strategia nazionale e 
la conferma della sua coerenza con tale strategia, compreso 
l’equilibrio tra le sue attività. La descrizione degli obiettivi fa 
riferimento alle finalità definite nella strategia nazionale ed 
indica i traguardi misurabili, in modo da facilitare il moni
toraggio dei progressi compiuti gradualmente nell’attuazione 
del programma; 

c) una descrizione dettagliata delle misure da adottare, com
prese quelle finalizzate alla prevenzione e alla gestione delle 
crisi, indicante le singole azioni che le compongono e i 
mezzi necessari per raggiungere gli obiettivi prefissati per 
ogni anno di attuazione del programma. La descrizione in
dica in che misura le varie misure proposte:
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i) siano complementari e coerenti con altre misure, com
prese quelle finanziate da altri fondi dell’Unione o am
missibili al sostegno di tali fondi, in particolare al soste
gno nell’ambito dello sviluppo rurale. Al riguardo si fa 
riferimento, se del caso, alle misure attuate nell’ambito di 
precedenti programmi operativi, 

ii) non comportino rischi di doppio finanziamento da parte 
di fondi dell’Unione; 

d) la durata del programma e 

e) gli aspetti finanziari, in particolare: 

i) modalità di calcolo ed entità dei contributi finanziari; 

ii) procedura di finanziamento del fondo di esercizio; 

iii) informazioni a giustificazione della diversa entità dei 
contributi e 

iv) bilancio di previsione e calendario di esecuzione delle 
azioni per ognuno degli anni di attuazione del pro
gramma. 

Articolo 60 

Ammissibilità delle azioni nell’ambito dei programmi 
operativi 

1. Le azioni o le spese figuranti nell’elenco di cui all’allegato 
IX sono escluse dai programmi operativi. 

2. Le spese ammissibili all’aiuto nell’ambito dei programmi 
operativi sono limitate ai costi effettivamente sostenuti. Tuttavia, 
gli Stati membri possono fissare al loro posto, anticipatamente e 
nella maniera appropriata, tassi forfettari fissi uniformi nei se
guenti casi: 

a) se tali tassi forfettari fissi sono previsti nell’allegato IX; 

b) per spese di trasporto esterno per chilometro, supplementari 
rispetto alle spese di trasporto su strada, se si ricorre al 
trasporto ferroviario o marittimo nell’ambito di una misura 
di protezione dell’ambiente e 

c) per costi aggiuntivi e mancato guadagno derivanti dalle 
azioni ambientali, calcolati conformemente all’articolo 53, 
paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1974/2006 della Com
missione ( 1 ). 

Gli Stati membri rivedono i suddetti tassi almeno ogni cinque 
anni. 

3. Perché un’azione sia ammissibile, oltre il 50 % in valore 
dei prodotti interessati è costituito dai prodotti per i quali l’or
ganizzazione di produttori è riconosciuta. Sono conteggiati nel 
50 % solo i prodotti provenienti dai soci dell’organizzazione di 
produttori o da soci produttori di un’altra organizzazione di 
produttori o associazione di organizzazioni di produttori. Al 
calcolo del valore si applica mutatis mutandis l’articolo 50. 

4. Alle azioni ambientali si applicano le norme seguenti: 

a) è possibile combinare varie azioni ambientali, a condizione 
che siano tra loro complementari e compatibili. In caso di 
combinazione di azioni, l’entità dell’aiuto tiene conto delle 
perdite di reddito e dei costi aggiuntivi specifici derivanti 
dalla combinazione; 

b) gli impegni a limitare l’uso di fertilizzanti, di prodotti fito
sanitari o di altri fattori di produzione sono ammessi sol
tanto se tali limitazioni sono verificabili in modo da offrire 
sufficienti garanzie quanto al rispetto degli impegni stessi; 

c) le azioni connesse alla gestione ecologica degli imballaggi 
sono adeguatamente giustificate e vanno al di là dei requisiti 
stabiliti dallo Stato membro in conformità alla direttiva 
94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ). 

Gli Stati membri stabiliscono, nelle strategie nazionali di cui 
all’articolo 55 del presente regolamento, una percentuale mas
sima della spesa annua nell’ambito di un programma operativo 
da spendere per azioni connesse alla gestione degli imballaggi 
rispettosa dell’ambiente. Tale percentuale non supera il 20 %, 
salvo per tener conto di circostanze nazionali o regionali spe
cifiche da giustificare nella strategia nazionale. 

5. Gli investimenti, compresi i contratti di locazione finan
ziaria, con un periodo di ammortamento superiore alla durata 
del programma operativo, possono essere oggetto di riporto ad 
un successivo programma operativo per motivi economici de
bitamente giustificati, in particolare se il periodo di ammorta
mento fiscale è superiore a cinque anni. 

In caso di sostituzione degli investimenti, il valore residuo degli 
investimenti sostituiti è: 

a) aggiunto al fondo di esercizio dell’organizzazione di produt
tori oppure
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b) detratto dal costo della sostituzione. 

6. Gli investimenti o le azioni possono essere realizzati nelle 
singole aziende e/o nei locali dei soci produttori dell’organizza
zione di produttori, o dell’associazione di organizzazioni di 
produttori, anche nel caso in cui le azioni siano state oggetto 
di esternalizzazione a soci dell’organizzazione di produttori o 
dell’associazione di organizzazioni di produttori, purché contri
buiscano agli obiettivi del programma operativo. Se un socio 
produttore lascia l’organizzazione di produttori, gli Stati membri 
provvedono affinché l’investimento o il suo valore residuo sia 
recuperato. Tuttavia, in circostanze debitamente giustificate gli 
Stati membri possono esentare l’organizzazione di produttori 
dall’obbligo di recupero dell’investimento o del suo valore resi
duo. 

7. Gli investimenti e le azioni connesse alla trasformazione 
di prodotti ortofrutticoli in prodotti ortofrutticoli trasformati 
possono essere ammissibili al sostegno se tali investimenti e 
azioni perseguono gli obiettivi di cui all’articolo 103 quater, 
paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, inclusi quelli 
di cui all’articolo 122, primo comma, lettera c), del medesimo 
regolamento e purché siano individuati nella strategia nazionale 
di cui all’articolo 103 septies, paragrafo 2, del regolamento (CE) 
n. 1234/2007. 

Articolo 61 

Documenti da presentare 

I programmi operativi sono corredati in particolare di: 

a) documenti comprovanti la costituzione del fondo di eserci
zio; 

b) un impegno scritto dell’organizzazione di produttori a rispet
tare il disposto del regolamento (CE) n. 1234/2007 e del 
presente regolamento e 

c) una dichiarazione scritta dell’organizzazione di produttori 
attestante che non ha beneficiato né beneficerà, direttamente 
o indirettamente, di alcun altro finanziamento dell’Unione o 
nazionale per azioni ammissibili ad un aiuto in forza del 
presente regolamento. 

Articolo 62 

Programmi operativi delle associazioni di organizzazioni di 
produttori 

1. Gli Stati membri possono autorizzare un’associazione di 
organizzazioni di produttori a presentare un programma ope
rativo completo o parziale, composto di azioni identificate, ma 
non eseguite, da due o più organizzazioni di produttori asso
ciate nell’ambito dei loro programmi operativi. 

2. I programmi operativi delle associazioni di organizzazioni 
di produttori sono considerati insieme ai programmi operativi 

delle organizzazioni di produttori associate, anche sotto il pro
filo del rispetto degli obiettivi e dei limiti fissati dall’articolo 103 
quater del regolamento (CE) n. 1234/2007. 

3. Gli Stati membri provvedono affinché: 

a) le azioni siano interamente finanziate con i contributi dei 
soci delle associazioni di organizzazioni di produttori costi
tuiti da organizzazioni di produttori, attinti ai fondi di eser
cizio delle stesse organizzazioni. Tuttavia, le azioni possono 
essere finanziate, in misura proporzionale al contributo delle 
organizzazioni di produttori associate, dai soci produttori 
delle associazioni di organizzazioni di produttori che non 
sono organizzazioni di produttori ai sensi dell’articolo 34; 

b) le azioni e la corrispondente partecipazione finanziaria siano 
elencate nel programma operativo di ciascuna organizza
zione di produttori partecipante e 

c) non vi siano rischi di doppi aiuti. 

4. Le disposizioni degli articoli 58, 59 e 60, dell’articolo 61, 
lettere b) e c), e degli articoli da 63 a 67 si applicano mutatis 
mutandis ai programmi operativi delle associazioni di organiz
zazioni di produttori. Tuttavia, per i programmi operativi par
ziali delle associazioni di organizzazioni di produttori non è 
richiesto l’equilibrio tra le attività previsto dall’articolo 59, let
tera b). 

Articolo 63 

Termini per la presentazione dei programmi 

1. L’organizzazione di produttori presenta il programma 
operativo, per approvazione, alla competente autorità dello 
Stato membro in cui ha sede entro e non oltre il 15 settembre 
dell’anno precedente quello della sua esecuzione. Tuttavia, gli 
Stati membri possono differire tale termine. 

2. La persona giuridica o una sua parte chiaramente definita, 
compresi i gruppi di produttori, quando presenta una domanda 
di riconoscimento come organizzazione di produttori può pre
sentare nello stesso tempo, per approvazione, il programma 
operativo di cui al paragrafo 1. L’approvazione del programma 
operativo è subordinata all’ottenimento del riconoscimento en
tro il termine stabilito all’articolo 64, paragrafo 2. 

Articolo 64 

Decisione 

1. A seconda dei casi, la competente autorità dello Stato 
membro: 

a) approva gli importi dei fondi di esercizio e dei programmi 
operativi conformi alle disposizioni del regolamento (CE) 
n. 1234/2007 e a quelle del presente capo;
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b) approva i programmi operativi, a condizione che l’organiz
zazione di produttori accetti alcune modifiche, oppure 

c) respinge i programmi operativi o parti dei medesimi. 

2. La competente autorità dello Stato membro adotta una 
decisione in merito ai programmi operativi e ai fondi di eserci
zio entro il 15 dicembre dell’anno di presentazione. 

Gli Stati membri notificano la decisione alle organizzazioni di 
produttori entro il 15 dicembre. 

Tuttavia, per motivi debitamente giustificati la competente au
torità dello Stato membro ha la facoltà di adottare una decisione 
sui programmi operativi e sui fondi di esercizio entro il 20 
gennaio successivo alla data di presentazione della domanda. 
La decisione di approvazione può prevedere che la spesa sia 
ammissibile a decorrere dal 1 o gennaio dell’anno successivo a 
quello di presentazione della domanda. 

Articolo 65 

Modifiche ai programmi operativi per gli anni successivi 

1. Entro il 15 settembre, le organizzazioni di produttori 
possono richiedere modifiche dei programmi operativi, e della 
relativa durata, che acquistano efficacia dal 1 o gennaio dell’anno 
successivo. 

Tuttavia, gli Stati membri possono differire la data di presenta
zione delle richieste di modifica. 

2. Le richieste di modifica sono corredate dei documenti che 
ne giustificano i motivi, la natura e le implicazioni. 

3. L’autorità competente dello Stato membro adotta una de
cisione sulle richieste di modifica dei programmi operativi entro 
il 15 dicembre dell’anno di presentazione delle stesse. 

Tuttavia, per motivi debitamente giustificati la competente au
torità dello Stato membro ha la facoltà di adottare una decisione 
sulle modifiche dei programmi operativi entro il 20 gennaio 
successivo alla data di presentazione della richiesta. La decisione 
di approvazione può prevedere che la spesa sia ammissibile a 
decorrere dal 1 o gennaio dell’anno successivo a quello di pre
sentazione della richiesta. 

Articolo 66 

Modifiche ai programmi operativi nel corso dell’anno 

1. Gli Stati membri possono autorizzare modifiche ai pro
grammi operativi nel corso dell’anno, alle condizioni che essi 
stabiliscono. 

2. L’autorità competente dello Stato membro adotta una de
cisione sulle richieste di modifica dei programmi operativi pre
sentate a norma del paragrafo 1 entro il 20 gennaio dell’anno 
successivo a quello di presentazione della richiesta di modifica. 

3. Nel corso dell’anno, la competente autorità dello Stato 
membro può autorizzare le organizzazioni di produttori: 

a) ad attuare solo parzialmente i programmi operativi; 

b) a modificare il contenuto del programma operativo; 

c) ad aumentare l’importo del fondo di esercizio fino ad un 
massimo del 25 % dell’importo inizialmente approvato o a 
diminuirlo di una percentuale fissata dallo Stato membro, a 
condizione che gli obiettivi generali del programma opera
tivo rimangano invariati. Gli Stati membri possono aumen
tare la suddetta percentuale in caso di fusioni di organizza
zioni di produttori ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 1; 

d) ad aggiungere l’aiuto finanziario nazionale al fondo di eser
cizio in caso di applicazione dell’articolo 93. 

4. Gli Stati membri definiscono a quali condizioni i pro
grammi operativi possono essere modificati nel corso dell’anno 
senza previa approvazione da parte della competente autorità 
dello Stato membro. Le modifiche sono ammissibili solo se 
l’organizzazione di produttori ne dà immediata comunicazione 
all’autorità competente. 

Articolo 67 

Modalità di esecuzione dei programmi operativi 

1. I programmi operativi sono eseguiti nell’arco di periodi 
annuali che vanno dal 1 o gennaio al 31 dicembre. 

2. L’esecuzione dei programmi operativi approvati entro il 
15 dicembre decorre dal 1 o gennaio dell’anno successivo. 

L’esecuzione dei programmi approvati dopo il 15 dicembre è 
rinviata di un anno. 

In deroga al primo e al secondo comma, in caso di applicazione 
dell’articolo 64, paragrafo 2, terzo comma, o dell’articolo 65, 
paragrafo 3, secondo comma, l’esecuzione dei programmi ope
rativi approvati a norma delle suddette disposizioni inizia non 
oltre il 31 gennaio successivo alla data di approvazione.
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S e z i o n e 4 

A i u t o 

Articolo 68 

Importo approvato dell’aiuto 

1. Entro il 15 dicembre dell’anno precedente l’anno per il 
quale è richiesto l’aiuto, gli Stati membri comunicano alle or
ganizzazioni di produttori e alle loro associazioni l’importo 
approvato dell’aiuto, come previsto dall’articolo 103 octies, pa
ragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007. 

2. In caso di applicazione dell’articolo 64, paragrafo 2, terzo 
comma, o dell’articolo 65, paragrafo 3, secondo comma, gli 
Stati membri comunicano l’importo approvato dell’aiuto entro 
il 20 gennaio dell’anno per il quale è richiesto l’aiuto. 

Articolo 69 

Domande di aiuto 

1. Le organizzazioni di produttori presentano all’autorità 
competente dello Stato membro una domanda di aiuto o del 
relativo saldo per ciascun programma operativo per il quale è 
richiesto l’aiuto, entro il 15 febbraio dell’anno successivo a 
quello per il quale è chiesto l’aiuto. 

2. Le domande sono corredate di documenti giustificativi 
attestanti quanto segue: 

a) l’aiuto richiesto; 

b) il valore della produzione commercializzata; 

c) i contributi finanziari versati dai soci e quelli versati dall’or
ganizzazione di produttori medesima; 

d) le spese sostenute a titolo del programma operativo; 

e) le spese relative alle misure di prevenzione e gestione delle 
crisi, suddivise per azioni; 

f) la quota del fondo di esercizio spesa per le misure di pre
venzione e gestione delle crisi, suddivisa per azioni; 

g) il rispetto dell’articolo 103 quater, paragrafo 2 e paragrafo 3, 
primo comma, nonché dell’articolo 103 quinquies del rego
lamento (CE) n. 1234/2007; 

h) una dichiarazione scritta attestante che l’organizzazione di 
produttori non ha ricevuto alcun doppio finanziamento 

dallo Stato membro o dall’Unione per le misure e/o le azioni 
ammissibili all’aiuto in forza del presente regolamento e 

i) in caso di domanda di pagamento di un aiuto calcolato in 
base ai tassi forfettari fissi di cui all’articolo 60, paragrafo 2, 
la prova della realizzazione dell’azione di cui trattasi. 

3. Le domande di aiuto possono riguardare spese program
mate ma non sostenute, a condizione che sia dimostrato che: 

a) le azioni di cui trattasi non hanno potuto essere eseguite 
entro il 31 dicembre dell’anno di esecuzione del programma 
operativo per motivi indipendenti dalla volontà dell’organiz
zazione di produttori; 

b) dette azioni possono essere eseguite entro il 30 aprile 
dell’anno successivo a quello per il quale è chiesto l’aiuto e 

c) un contributo equivalente dell’organizzazione di produttori 
rimane nel fondo di esercizio. 

L’aiuto è pagato e la cauzione costituita a norma 
dell’articolo 71, paragrafo 3 è svincolata soltanto su presenta
zione della prova dell’esecuzione delle spese programmate di cui 
al primo comma, lettera b) entro il 30 aprile dell’anno succes
sivo a quello per il quale dette spese erano state programmate, 
nonché in base al diritto all’aiuto effettivamente accertato. 

4. In caso di presentazione della domanda oltre il termine 
previsto al paragrafo 1, l’aiuto è ridotto dell’1 % per ogni giorno 
di ritardo. 

In casi eccezionali e debitamente giustificati, l’autorità compe
tente può accogliere domande presentate oltre il termine previ
sto al paragrafo 1 purché siano stati eseguiti i necessari controlli 
e sia stato rispettato il termine di pagamento di cui 
all’articolo 70. 

5. Le associazioni di organizzazioni di produttori possono 
presentare domanda di aiuto ai sensi del paragrafo 1 in nome 
e per conto dei propri soci se questi sono organizzazioni di 
produttori e se ognuno di essi presenta i documenti giustificativi 
di cui al paragrafo 2. Il beneficiario finale dell’aiuto è l’organiz
zazione di produttori. 

Articolo 70 

Pagamento dell’aiuto 

Gli Stati membri versano gli aiuti entro il 15 ottobre dell’anno 
che segue l’anno di esecuzione del programma.
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Articolo 71 

Anticipi 

1. Gli Stati membri possono permettere alle organizzazioni 
di produttori di chiedere il pagamento anticipato della parte 
dell’aiuto corrispondente alle spese prevedibili del programma 
operativo per il trimestre o il quadrimestre decorrente dal mese 
in cui viene presentata la domanda di anticipo. 

2. Le domande di anticipo sono presentate nei modi stabiliti 
dallo Stato membro, ogni tre mesi in gennaio, aprile, luglio e 
ottobre oppure ogni quattro mesi in gennaio, maggio e settem
bre. 

L’importo totale degli anticipi per un dato anno non può su
perare l’80 % dell’importo dell’aiuto inizialmente approvato per 
il relativo programma operativo. 

3. Il versamento di anticipi è subordinato alla costituzione di 
una cauzione pari al 110 % del loro importo, conformemente al 
regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione ( 1 ). 

Gli Stati membri definiscono le condizioni atte ad assicurare che 
i contributi finanziari al fondo di esercizio siano stati prelevati 
in conformità con gli articoli 52 e 53 del presente regolamento 
e che i precedenti anticipi e il corrispondente contributo dell’or
ganizzazione di produttori siano stati effettivamente spesi. 

4. Le domande di svincolo delle cauzioni possono essere 
presentate nel corso dell’anno corredate degli opportuni docu
menti giustificativi, quali fatture e documenti comprovanti che il 
pagamento è stato effettuato. 

Le cauzioni sono svincolate nella misura massima dell’80 % 
dell’importo degli anticipi versati. 

5. L’esigenza principale ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 2, 
del regolamento (CEE) n. 2220/85 è l’esecuzione delle azioni 
indicate nel programma operativo nel rispetto degli impegni di 
cui all’articolo 61, lettere b) e c), del presente regolamento. 

Se detta esigenza non è soddisfatta, ovvero in caso di grave 
inadempimento degli obblighi di cui all’articolo 61, lettere b) 
e c), la cauzione è incamerata, salve altre sanzioni da applicare 
in conformità alla sezione 3 del capo V. 

In caso di inadempimento di altri obblighi, la cauzione è inca
merata proporzionalmente alla gravità dell’irregolarità accertata. 

6. Gli Stati membri hanno la facoltà di fissare un importo 
minimo e le scadenze da rispettare per il versamento degli 
anticipi. 

Articolo 72 

Pagamenti parziali 

Gli Stati membri possono permettere alle organizzazioni di 
produttori di chiedere il pagamento della parte dell’aiuto corri
spondente agli importi già spesi a titolo del programma opera
tivo. 

Le domande possono essere presentate in qualsiasi momento, 
ma non più di tre volte all’anno. Esse sono corredate degli 
opportuni documenti giustificativi, quali fatture e documenti 
comprovanti che il pagamento è stato effettuato. 

I pagamenti parziali richiesti possono essere effettuati nella mi
sura massima dell’80 % della parte dell’aiuto corrispondente agli 
importi già spesi a titolo del programma operativo per il pe
riodo considerato. Gli Stati membri hanno la facoltà di fissare 
un importo minimo per i pagamenti parziali e le scadenze da 
rispettare per le relative domande. 

CAPO III 

Misure di prevenzione e gestione delle crisi 

S e z i o n e 1 

D i s p o s i z i o n i g e n e r a l i 

Articolo 73 

Selezione delle misure di prevenzione e gestione delle crisi 

Gli Stati membri possono stabilire che sul loro territorio non si 
applicano una o più delle misure elencate all’articolo 103 quater, 
paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007. 

Articolo 74 

Mutui contratti per finanziare le misure di prevenzione e 
gestione delle crisi 

I mutui contratti per finanziare le misure di prevenzione e 
gestione delle crisi a norma dell’articolo 103 quater, paragrafo 
2, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1234/2007, con un 
periodo di ammortamento superiore alla durata del programma 
operativo, possono essere riportati ad un successivo programma 
operativo per motivi economici debitamente giustificati. 

S e z i o n e 2 

R i t i r i d a l m e r c a t o 

Articolo 75 

Definizione 

La presente sezione stabilisce le norme relative ai ritiri dal mer
cato di cui all’articolo 103 quater, paragrafo 2, lettera a), del 
regolamento (CE) n. 1234/2007.
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Ai fini del presente capo, per «prodotti ritirati dal mercato», 
«prodotti ritirati» e «prodotti non posti in vendita» si intendono 
i prodotti che sono ritirati dal mercato secondo queste modalità. 

Articolo 76 

Norme di commercializzazione 

1. Se per un dato prodotto vige una norma di commercia
lizzazione di cui al titolo II, il medesimo prodotto ritirato dal 
mercato è conforme alla norma tranne per quanto riguarda le 
disposizioni relative alla presentazione e alle indicazioni esterne. 
I prodotti possono essere ritirati alla rinfusa, senza distinzione 
di calibro, purché rispondano ai requisiti minimi della categoria 
II in ordine alla qualità e al calibro. 

Tuttavia i prodotti in miniatura, quali definiti dalle norme per
tinenti, sono conformi alle norme di commercializzazione vi
genti, comprese le disposizioni relative alla presentazione e alle 
indicazioni esterne. 

2. Se per un dato prodotto non esistono norme di commer
cializzazione, i prodotti ritirati dal mercato rispettano i requisiti 
minimi stabiliti nell’allegato X. Gli Stati membri possono fissare 
requisiti complementari a questi requisiti minimi. 

Articolo 77 

Media triennale per i ritiri dal mercato di prodotti destinati 
alla distribuzione gratuita 

1. Il limite del 5 % del volume della produzione commercia
lizzata di cui all’articolo 103 quinquies, paragrafo 4, del regola
mento (CE) n. 1234/2007 è calcolato in base alla media arit
metica dei volumi complessivi di prodotti per i quali l’organiz
zazione di produttori è riconosciuta, commercializzati per il 
tramite della medesima organizzazione nel corso dei tre anni 
precedenti. 

2. Per le organizzazioni di produttori di recente riconosci
mento, i dati relativi alle campagne di commercializzazione 
precedenti il riconoscimento sono i seguenti: 

a) se l’organizzazione è stata in precedenza un gruppo di pro
duttori, i dati equivalenti del gruppo di produttori, se dispo
nibili, oppure 

b) il volume applicabile alla domanda di riconoscimento. 

Articolo 78 

Comunicazione preventiva delle operazioni di ritiro 

1. Le organizzazioni di produttori e le relative associazioni 
comunicano anticipatamente alle autorità competenti degli Stati 

membri, tramite telecomunicazione scritta o messaggio elettro
nico, ogni operazione di ritiro che intendono effettuare. 

La comunicazione reca un elenco dei prodotti conferiti all’inter
vento, una descrizione delle loro caratteristiche principali con 
riferimento alle norme di commercializzazione applicabili, una 
stima del quantitativo di ogni prodotto, la destinazione prevista 
e il luogo in cui i prodotti ritirati possono essere sottoposti ai 
controlli di cui all’articolo 108. 

Le comunicazioni comprendono un certificato attestante che i 
prodotti ritirati sono conformi alle norme di commercializza
zione in vigore o ai requisiti minimi di cui all’articolo 76. 

2. Gli Stati membri adottano le modalità di applicazione 
relative alle comunicazioni da parte delle organizzazioni di pro
duttori di cui al paragrafo 1, con particolare riguardo alla tem
pistica. 

3. Entro i termini di cui al paragrafo 2 lo Stato membro: 

a) procede ad un controllo a norma dell’articolo 108, paragrafo 
1, in esito al quale, se non sono emerse irregolarità, auto
rizza l’operazione di ritiro constatata al termine del con
trollo, oppure 

b) nei casi di cui all’articolo 108, paragrafo 3, non procede al 
controllo a norma dell’articolo 108, paragrafo 1, informan
done l’organizzazione di produttori mediante telecomunica
zione scritta o messaggio elettronico e autorizzando l’opera
zione di ritiro comunicata. 

Articolo 79 

Sostegno 

1. Il sostegno per i ritiri dal mercato, comprensivo del con
tributo dell’Unione e del contributo dell’organizzazione di pro
duttori, non supera gli importi indicati nell’allegato XI per i 
prodotti corrispondenti. Per altri prodotti, gli Stati membri fis
sano i massimali di sostegno. 

Se l’organizzazione di produttori ha ricevuto da terzi un’inden
nità per i prodotti ritirati, il sostegno di cui al primo comma è 
ridotto delle entrate nette realizzate dall’organizzazione di pro
duttori per i prodotti ritirati dal mercato. Possono beneficiare 
del sostegno i prodotti ritirati dal circuito commerciale degli 
ortofrutticoli.
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2. I ritiri dal mercato non superano il 5 % del volume della 
produzione commercializzata di un dato prodotto e di una data 
organizzazione di produttori. Tuttavia, tale percentuale non in
clude i quantitativi smaltiti secondo le modalità di cui 
all’articolo 103 quinquies, paragrafo 4, del regolamento (CE) 
n. 1234/2007 o secondo qualsiasi altra modalità autorizzata 
dagli Stati membri ai sensi dell’articolo 80, paragrafo 2, del 
presente regolamento. 

Il volume della produzione commercializzata è calcolato in base 
alla media della produzione commercializzata nei tre anni pre
cedenti. In mancanza di dati al riguardo, si ricorre al volume 
della produzione commercializzata per la quale l’organizzazione 
di produttori è stata riconosciuta. 

Le percentuali di cui al primo comma costituiscono valori medi 
annuali per un periodo di tre anni, con un margine annuo di 
superamento di 5 punti percentuali. 

3. In caso di distribuzione gratuita di prodotti ritirati dal 
mercato alle organizzazioni e istituzioni caritative di cui 
all’articolo 103 quinquies, paragrafo 4, del regolamento (CE) 
n. 1234/2007, il contributo finanziario dell’Unione è limitato 
all’importo dovuto per i prodotti smaltiti ai sensi del paragrafo 
1 del presente articolo e alle spese di cui all’articolo 81, para
grafo 1, e all’articolo 82, paragrafo 1, del presente regolamento. 

Articolo 80 

Destinazioni dei prodotti ritirati 

1. Gli Stati membri stabiliscono le destinazioni ammissibili 
dei prodotti ritirati dal mercato. Essi adottano disposizioni atte a 
garantire che i ritiri o la destinazione dei prodotti non provo
chino alcun impatto ambientale negativo né conseguenze fito
sanitarie negative. Le spese sostenute dalle organizzazioni di 
produttori per ottemperare a tali disposizioni possono essere 
coperte dal sostegno per i ritiri dal mercato nell’ambito del 
programma operativo. 

2. Le destinazioni di cui al paragrafo 1 comprendono la 
distribuzione gratuita ai sensi dell’articolo 103 quinquies, para
grafo 4, del regolamento (CE) n. 1234/2007 ed ogni altra de
stinazione equivalente autorizzata dagli Stati membri. 

Gli Stati membri possono permettere alle organizzazioni e alle 
istituzioni caritative di cui all’articolo 103 quinquies, paragrafo 4, 
del regolamento (CE) n. 1234/2007 di chiedere un contributo 
simbolico ai destinatari finali dei prodotti ritirati dal mercato, 
qualora questi siano stati sottoposti a trasformazione. 

Il pagamento in natura ai trasformatori di ortofrutticoli da parte 
dei beneficiari della distribuzione gratuita è consentito se copre 
unicamente le spese di trasformazione e se lo Stato membro in 
cui ha luogo il pagamento ha adottato disposizioni per garantire 
che i prodotti trasformati siano effettivamente destinati al con
sumo da parte dei destinatari finali di cui al secondo comma. 

Gli Stati membri prendono tutti i provvedimenti necessari per 
favorire i contatti e la collaborazione tra le organizzazioni di 
produttori e le organizzazioni e istituzioni caritative di cui 
all’articolo 103 quinquies, paragrafo 4, del regolamento (CE) 
n. 1234/2007, da essi riconosciute. 

3. È consentita la cessione di prodotti all’industria di trasfor
mazione. Gli Stati membri adottano modalità di applicazione 
per evitare distorsioni di concorrenza ai danni delle industrie 
interessate all’interno dell’Unione o dei prodotti importati e per 
impedire che i prodotti ritirati vengano reimmessi nel circuito 
commerciale. L’alcole ottenuto dalla distillazione è usato esclu
sivamente per scopi industriali o energetici. 

Articolo 81 

Spese di trasporto 

1. Le spese di trasporto per la distribuzione gratuita dei pro
dotti ritirati dal mercato sono sovvenzionabili nell’ambito del 
programma operativo in base agli importi forfettari specificati 
nell’allegato XII, fissati in funzione della distanza fra il luogo di 
ritiro e il luogo di consegna. 

In caso di trasporto marittimo, gli Stati membri determinano la 
distanza fra il luogo di ritiro e il luogo di consegna. L’indennità 
non può superare il costo del trasporto terrestre sul tragitto più 
breve tra il luogo di imbarco e il punto teorico di uscita in cui è 
possibile il trasporto terrestre. Agli importi di cui all’allegato XII 
si applica un coefficiente correttore di 0,6. 

2. Le spese di trasporto sono pagate alla parte che ha effet
tivamente sostenuto l’onere finanziario del trasporto. 

Il pagamento è subordinato alla presentazione di documenti 
giustificativi che attestino in particolare: 

a) i nomi delle organizzazioni beneficiarie; 

b) il quantitativo dei prodotti in questione; 

c) la presa in consegna da parte delle organizzazioni beneficia
rie e i mezzi di trasporto utilizzati e 

d) la distanza tra il luogo di ritiro e il luogo di consegna.
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Articolo 82 

Spese di cernita e di imballaggio 

1. Le spese di cernita e di imballaggio degli ortofrutticoli 
ritirati dal mercato ai fini della distribuzione gratuita sono sov
venzionabili nell’ambito dei programmi operativi in base ai tassi 
forfettari specificati nell’allegato XIII, parte A, per i prodotti in 
imballaggi di peso netto inferiore a 25 kg. 

2. Gli imballaggi dei prodotti destinati alla distribuzione gra
tuita recano l’emblema europeo accompagnato da una o più 
delle diciture riportate nell’allegato XIII, parte B. 

3. Le spese di cernita e imballaggio sono pagate all’organiz
zazione di produttori che ha effettuato tali operazioni. 

Il pagamento è subordinato alla presentazione di documenti 
giustificativi che attestino in particolare: 

a) i nomi delle organizzazioni beneficiarie; 

b) il quantitativo dei prodotti in questione e 

c) la presa in consegna da parte delle organizzazioni beneficia
rie, con indicazione delle modalità di presentazione. 

Articolo 83 

Condizioni per i destinatari dei prodotti ritirati dal 
mercato 

1. I destinatari dei prodotti ritirati di cui all’articolo 103 
quinquies, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1234/2007 si 
impegnano a: 

a) rispettare le disposizioni del presente regolamento; 

b) tenere una contabilità di magazzino e una contabilità finan
ziaria distinte per le operazioni di cui trattasi; 

c) sottoporsi ai controlli previsti dalla normativa dell’Unione e 

d) presentare i documenti giustificativi della destinazione finale 
di ciascun prodotto sotto forma di certificato di presa in 
consegna (o di un documento equivalente) che attesti che i 
prodotti ritirati sono stati presi in consegna da terzi ai fini 
della loro distribuzione gratuita. 

Gli Stati membri, se considerano che il rischio è basso, possono 
decidere che i destinatari non sono tenuti a tenere le contabilità 
di cui al primo comma, lettera b), se ricevono quantitativi mo
desti. La suddetta decisione, debitamente motivata, forma og
getto di registrazione. 

2. I destinatari di prodotti ritirati per altre destinazioni si 
impegnano a: 

a) rispettare le disposizioni del presente regolamento; 

b) tenere una contabilità di magazzino e una contabilità finan
ziaria distinte per le operazioni di cui trattasi se gli Stati 
membri lo ritengono opportuno benché il prodotto sia stato 
denaturato prima della consegna; 

c) sottoporsi ai controlli previsti dalla normativa dell’Unione e 

d) non percepire aiuti complementari per l’alcole ottenuto dai 
prodotti ricevuti se si tratta di prodotti ritirati destinati alla 
distillazione. 

S e z i o n e 3 

R a c c o l t a v e r d e e m a n c a t a r a c c o l t a d e g l i 
o r t o f r u t t i c o l i 

Articolo 84 

Definizione di raccolta verde e di mancata raccolta degli 
ortofrutticoli 

1. Ai fini del presente regolamento si intende per: 

a) «raccolta verde», la raccolta completa di prodotti non com
mercializzabili eseguita su una data superficie prima dell’ini
zio della raccolta normale. I prodotti non sono già stati 
danneggiati prima della raccolta verde da avversità atmosfe
riche, fitopatie o in altro modo; 

b) «mancata raccolta», la mancata esecuzione della raccolta di 
qualsiasi produzione commerciale su una data superficie nel 
corso del normale ciclo di produzione. La distruzione dei 
prodotti a causa di avversità atmosferiche o fitopatie non è 
tuttavia considerata mancata raccolta. 

2. La raccolta verde o la mancata raccolta sono pratiche 
supplementari e differenti rispetto alle normali pratiche culturali. 

Articolo 85 

Condizioni per l’applicazione della raccolta verde e della 
mancata raccolta 

1. In relazione alla raccolta verde e alla mancata raccolta gli 
Stati membri: 

a) adottano modalità di applicazione delle misure in questione, 
in particolare in merito alla comunicazione preventiva della 
raccolta verde e della mancata raccolta, al relativo contenuto 
e alla tempistica, all’importo dell’indennità da versare e all’ap
plicazione delle misure, nonché all’elenco dei prodotti am
missibili;
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b) adottano disposizioni atte a garantire che l’applicazione di 
queste misure non provochi alcun impatto ambientale nega
tivo né conseguenze fitosanitarie negative; 

c) verificano la corretta applicazione delle misure, anche alla 
luce delle disposizioni di cui alle lettere a) e b) del presente 
paragrafo, e, se constatano inadempienze, non autorizzano 
l’applicazione delle misure stesse. 

2. Le organizzazioni di produttori e le relative associazioni 
comunicano anticipatamente alle autorità competenti degli Stati 
membri, tramite telecomunicazione scritta o messaggio elettro
nico, ogni operazione di raccolta verde o di mancata raccolta 
che intendono effettuare. 

La prima comunicazione di un dato anno e per un dato pro
dotto è corredata di un’analisi basata sulla situazione prevedibile 
del mercato a giustificazione della raccolta verde come misura 
di prevenzione delle crisi. 

3. La raccolta verde e la mancata raccolta non si applicano 
allo stesso prodotto e sulla stessa superficie nel corso di un dato 
anno, né nel corso di due anni consecutivi. 

4. Gli Stati membri fissano l’importo per ettaro dell’indennità 
per la raccolta verde e la mancata raccolta, ai sensi del paragrafo 
1, lettera a), comprensivo del contributo dell’Unione e del con
tributo dell’organizzazione di produttori, 

a) ad un livello tale da coprire esclusivamente i costi supple
mentari imputabili all’applicazione della misura, tenendo 
conto della gestione ambientale e fitosanitaria necessaria 
per rispettare le disposizioni adottate a norma del paragrafo 
1, lettera b), oppure 

b) ad un livello tale da coprire non più del 90 % del massimale 
di sostegno per i ritiri dal mercato di cui all’articolo 79. 

S e z i o n e 4 

P r o m o z i o n e e c o m u n i c a z i o n e 

Articolo 86 

Applicazione delle misure di promozione e di 
comunicazione 

1. Gli Stati membri adottano modalità di applicazione delle 
misure di promozione e di comunicazione. Tali modalità per
mettono, all’occorrenza, l’applicazione rapida delle misure. 

2. Le azioni realizzate nell’ambito delle misure di promo
zione e di comunicazione sono complementari ad altre even
tuali azioni di promozione e comunicazione in corso ad opera 
dell’organizzazione di produttori interessata, non connesse alla 
prevenzione e alla gestione delle crisi. 

S e z i o n e 5 

F o r m a z i o n e 

Articolo 87 

Applicazione delle misure di formazione 

Gli Stati membri adottano le modalità di applicazione delle 
misure di formazione. 

S e z i o n e 6 

A s s i c u r a z i o n e d e l r a c c o l t o 

Articolo 88 

Obiettivi delle misure di assicurazione del raccolto 

Le organizzazioni di produttori gestiscono le misure di assicu
razione del raccolto in modo da contribuire a salvaguardare il 
reddito dei produttori e a risarcire le perdite commerciali subite 
dall’organizzazione di produttori e/o dai suoi soci quando questi 
sono colpiti da calamità naturali, avversità atmosferiche o even
tualmente da fitopatie o infestazioni parassitarie. 

Articolo 89 

Applicazione delle misure di assicurazione del raccolto 

1. Gli Stati membri adottano modalità di applicazione delle 
misure di assicurazione del raccolto, in particolare le modalità 
necessarie a garantire che tali misure non siano distorsive della 
concorrenza sul mercato delle assicurazioni. 

2. Gli Stati membri possono concedere un finanziamento 
nazionale complementare a sostegno delle misure di assicura
zione del raccolto che beneficiano del fondo di esercizio. Tut
tavia, il sostegno pubblico complessivo per l’assicurazione del 
raccolto non può superare: 

a) l’80 % del costo dei premi assicurativi versati dai produttori a 
copertura delle perdite causate da avversità atmosferiche as
similabili a calamità naturali; 

b) il 50 % del costo dei premi assicurativi versati dai produttori 
a copertura: 

i) delle perdite dovute alle cause di cui alla lettera a) e di 
altre perdite causate da avversità atmosferiche e 

ii) delle perdite dovute a epizoozie, fitopatie o infestazioni 
parassitarie.
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Il limite di cui al primo comma, lettera b), si applica anche nei 
casi in cui il fondo di esercizio può altrimenti beneficiare del 
sostegno finanziario dell’Unione pari al 60 % ai sensi 
dell’articolo 103 quinquies, paragrafo 3, del regolamento (CE) 
n. 1234/2007. 

3. Le misure di assicurazione del raccolto non coprono i 
pagamenti dei premi assicurativi che indennizzano i produttori 
in misura superiore al 100 % della perdita di reddito subita, 
tenendo conto di ogni altra indennità che i produttori percepi
scono in virtù di altri regimi di sostegno relativi al rischio 
assicurato. 

4. Ai fini del presente articolo, le «avversità atmosferiche 
assimilabili a calamità naturali» hanno lo stesso significato della 
definizione di cui all’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento 
(CE) n. 1857/2006 della Commissione ( 1 ). 

S e z i o n e 7 

S o s t e g n o p e r l e s p e s e a m m i n i s t r a t i v e d i 
c o s t i t u z i o n e d e i f o n d i d i m u t u a l i z z a z i o n e 

Articolo 90 

Condizioni per la partecipazione alle spese amministrative 
di costituzione di fondi di mutualizzazione 

1. Gli Stati membri adottano modalità di applicazione rela
tive al sostegno per le spese amministrative di costituzione di 
fondi di mutualizzazione. 

2. Il sostegno per le spese amministrative di costituzione di 
fondi di mutualizzazione, comprende sia il contributo 
dell’Unione, sia il contributo dell’organizzazione di produttori. 
L’importo totale del sostegno per le spese amministrative di 
costituzione di fondi di mutualizzazione non supera comples
sivamente le seguenti percentuali del contributo dell’organizza
zione di produttori al fondo di mutualizzazione rispettivamente 
nel primo, secondo e terzo anno di esercizio di quest’ultimo: 

a) 10 %, 8 % e 4 % negli Stati membri che hanno aderito 
all’Unione europea il 1 o maggio 2004 o dopo tale data; 

b) 5 %, 4 % e 2 % negli altri Stati membri. 

3. Le organizzazioni di produttori possono ricevere il soste
gno di cui al paragrafo 2 una sola volta entro i primi tre anni di 
esercizio del fondo. Se l’organizzazione di produttori chiede il 
sostegno solo nel secondo o nel terzo anno di esercizio del 
fondo, il sostegno è pari rispettivamente: 

a) all’8 % e al 4 % negli Stati membri che hanno aderito 
all’Unione europea il 1 o maggio 2004 o dopo tale data; 

b) al 4 % e al 2 % negli altri Stati membri. 

4. Gli Stati membri possono fissare massimali per gli importi 
che un’organizzazione di produttori può ricevere a titolo di 
sostegno per le spese amministrative di costituzione dei fondi 
di mutualizzazione. 

CAPO IV 

Aiuto finanziario nazionale 

Articolo 91 

Livello di organizzazione dei produttori 

1. Ai fini dell’articolo 103 sexties, paragrafo 1, del regola
mento (CE) n. 1234/2007, il livello di organizzazione dei pro
duttori in una regione di uno Stato membro è dato dal valore 
della produzione ortofrutticola ottenuta nella regione e com
mercializzata dalle organizzazioni di produttori, dalle loro asso
ciazioni e dai gruppi di produttori, diviso per il valore totale 
della produzione ortofrutticola ottenuta nella regione. 

2. Il livello di organizzazione dei produttori in una regione 
di uno Stato membro è considerato particolarmente scarso 
quando il livello medio, calcolato come previsto al paragrafo 
1, negli ultimi tre anni per i quali si dispone di dati, è inferiore 
al 20 %. 

Soltanto la produzione ortofrutticola ottenuta nella regione di 
cui al presente articolo può beneficiare di un aiuto finanziario 
nazionale. Ai fini del presente capo, per «regione» si intende una 
parte distinta del territorio di uno Stato membro in base alle sue 
caratteristiche amministrative, geografiche o economiche. 

Articolo 92 

Autorizzazione a concedere l’aiuto finanziario nazionale 

1. Gli Stati membri presentano alla Commissione, entro il 31 
gennaio di un dato anno civile, una richiesta di autorizzazione a 
concedere l’aiuto finanziario nazionale ai sensi dell’articolo 103 
sexties, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 per i 
programmi operativi da attuare in quell’anno. 

La richiesta è corredata di elementi comprovanti che il livello di 
organizzazione dei produttori nella regione interessata è parti
colarmente scarso, ai sensi dell’articolo 91 del presente regola
mento, e che l’aiuto è destinato unicamente a prodotti del set
tore ortofrutticolo ottenuti nella regione in questione, nonché di 
informazioni sulle organizzazioni di produttori interessate, 
sull’importo dell’aiuto richiesto e sulla quota dei contributi fi
nanziari versati a norma dell’articolo 103 ter, paragrafo 1, del 
regolamento (CE) n. 1234/2007.
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2. La Commissione accoglie o respinge la richiesta entro tre 
mesi dalla sua presentazione. In mancanza di risposta da parte 
della Commissione entro tale termine, la richiesta si ritiene 
accolta. 

Se la richiesta è incompleta, il termine di tre mesi è sospeso e lo 
Stato membro è informato della carenza riscontrata. La sospen
sione decorre dalla data in cui lo Stato membro ne è informato 
ed è revocata dietro ricezione di una richiesta completa. 

Articolo 93 

Modifiche al programma operativo 

Un’organizzazione di produttori che desidera presentare richie
sta di aiuto finanziario nazionale modifica, se necessario, il 
proprio programma operativo ai sensi dell’articolo 65 o 
dell’articolo 66. 

Articolo 94 

Domanda e concessione dell’aiuto finanziario nazionale 

1. Le organizzazioni di produttori presentano domanda di 
aiuto finanziario nazionale e gli Stati membri concedono tale 
aiuto in conformità agli articoli 69 e 70. 

2. Gli Stati membri possono adottare disposizioni comple
mentari relative all’erogazione dell’aiuto finanziario nazionale, 
compresa la possibilità di pagamenti anticipati e parziali. 

Articolo 95 

Rimborso dell’aiuto finanziario nazionale da parte 
dell’Unione 

1. Gli Stati membri possono chiedere all’Unione il rimborso 
dell’aiuto finanziario nazionale approvato, effettivamente ero
gato alle organizzazioni di produttori, anteriormente al 1 o gen
naio del secondo anno successivo all’anno di esecuzione dei 
programmi operativi. 

La richiesta è corredata di elementi comprovanti che le condi
zioni stabilite all’articolo 103 sexties, paragrafo 1, del regola
mento (CE) n. 1234/2007 sono state rispettate in tre dei quattro 
anni precedenti, nonché di informazioni sulle organizzazioni di 
produttori interessate e sull’importo dell’aiuto effettivamente 
erogato e di una descrizione della ripartizione del fondo di 
esercizio fra importo totale, contributi versati dall’Unione, dallo 
Stato membro (aiuto finanziario nazionale), dalle organizzazioni 
di produttori e dai loro soci. 

2. La Commissione decide se accogliere o respingere la ri
chiesta. La richiesta è respinta quando sono state disattese le 
norme sull’autorizzazione e sul rimborso dell’aiuto finanziario 

nazionale o quando lo Stato membro richiedente non ha rispet
tato le disposizioni in materia di organizzazioni di produttori, 
fondi di esercizio e programmi operativi di cui al presente 
regolamento o al regolamento (CE) n. 1234/2007. 

3. Se il rimborso dell’aiuto da parte dell’Unione è stato ap
provato, le spese ammissibili sono dichiarate alla Commissione 
secondo la procedura di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) 
n. 883/2006 della Commissione ( 1 ). 

4. La quota di rimborso dell’aiuto finanziario nazionale da 
parte dell’Unione non è superiore al 60 % dell’aiuto finanziario 
nazionale concesso all’organizzazione di produttori. 

CAPO V 

Disposizioni generali 

S e z i o n e 1 

R e l a z i o n i e c o m u n i c a z i o n i 

Articolo 96 

Relazioni dei gruppi di produttori e delle organizzazioni di 
produttori 

1. Su richiesta delle autorità competenti degli Stati membri, i 
gruppi di produttori e le organizzazioni di produttori forni
scono tutte le informazioni pertinenti necessarie per la stesura 
della relazione annuale di cui all’articolo 97, lettera b). 

2. A corredo delle domande di aiuto, le organizzazioni di 
produttori presentano relazioni annuali sull’esecuzione dei pro
grammi operativi. 

Dette relazioni riguardano: 

a) i programmi operativi attuati nel corso dell’anno precedente; 

b) le principali modifiche apportate ai programmi operativi e 

c) le discrepanze tra gli aiuti stimati e gli aiuti effettivamente 
richiesti. 

3. Per ciascun programma operativo attuato la relazione an
nuale riporta: 

a) i risultati ottenuti dal programma operativo, basati, se del 
caso, sugli indicatori comuni di prodotto e di risultato figu
ranti nell’allegato VIII e, se necessario, sugli indicatori sup
plementari di prodotto e di risultato definiti nella strategia 
nazionale e
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b) una sintesi dei principali problemi incontrati nella gestione 
del programma e delle eventuali misure adottate per assicu
rare la qualità e l’efficacia della sua attuazione. 

Se del caso, la relazione annuale specifica le idonee difese predi
sposte, conformemente alla strategia nazionale e in applicazione 
dell’articolo 103 quater, paragrafo 5, del regolamento (CE) 
n. 1234/2007, per proteggere l’ambiente da un’eventuale accre
sciuta pressione provocata da investimenti sovvenzionati 
nell’ambito del programma operativo. 

4. Nell’ultimo anno di attuazione di un programma opera
tivo, la relazione annuale di cui al paragrafo 1 è sostituita da 
una relazione finale. 

Le relazioni finali indicano in che misura gli obiettivi del pro
gramma sono stati conseguiti. Esse spiegano i cambiamenti di 
azioni e/o di metodi operati e individuano i fattori che hanno 
contribuito al successo o al fallimento dell’esecuzione del pro
gramma, fattori che sono o saranno presi in considerazione in 
sede di elaborazione dei programmi operativi successivi o di 
modifica di quelli esistenti. 

5. Fatte salve eventuali disposizioni specifiche del presente 
regolamento, se un gruppo di produttori o un’organizzazione 
di produttori omette di effettuare una comunicazione allo Stato 
membro prevista dal presente regolamento o dal regolamento 
(CE) n. 1234/2007, o se la comunicazione risulta inesatta in 
base agli elementi oggettivi di cui lo Stato membro dispone, 
quest’ultimo sospende il prericonoscimento del gruppo di pro
duttori o il riconoscimento dell’organizzazione di produttori 
finché la comunicazione sia effettuata correttamente. 

Lo Stato membro riferisce su tali casi nella relazione annuale di 
cui all’articolo 97, lettera b), del presente regolamento. 

Articolo 97 

Comunicazioni degli Stati membri concernenti le 
organizzazioni di produttori, le associazioni di 

organizzazioni di produttori e i gruppi di produttori 

Gli Stati membri trasmettono ogni anno alla Commissione le 
seguenti informazioni e documenti: 

a) entro il 31 gennaio, l’importo totale dei fondi di esercizio 
approvato nello stesso anno per tutti i programmi operativi. 
La comunicazione indica chiaramente sia l’importo comples
sivo dei fondi di esercizio, sia l’importo totale dell’aiuto 
concesso dall’Unione a favore di tali fondi. Queste cifre 
sono ulteriormente suddivise fra importi destinati alle misure 
di prevenzione e gestione delle crisi e alle altre misure; 

b) entro il 15 novembre, una relazione annuale concernente le 
organizzazioni di produttori, le associazioni di organizza
zioni di produttori e i gruppi di produttori, nonché i fondi 
di esercizio, i programmi operativi e i piani di riconosci
mento attuati nell’anno precedente. La relazione annuale 
contiene in particolare le informazioni riportate nell’allegato 
XIV; 

c) entro il 31 gennaio, l’importo finanziario corrispondente 
all’esecuzione annuale dei piani di riconoscimento in corso 
nello stesso anno. Si indicano gli importi approvati o stimati. 
Per ciascun gruppo di produttori, la comunicazione contiene 
le seguenti informazioni: 

i) l’importo totale del periodo annuale di esecuzione del 
piano di riconoscimento, i contributi dell’Unione, degli 
Stati membri e dei gruppi di produttori e/o dei loro soci; 

ii) una ripartizione tra gli aiuti contemplati all’articolo 103 
bis, paragrafo 1, lettera a) e rispettivamente b), del rego
lamento (CE) n. 1234/2007. 

Articolo 98 

Comunicazioni degli Stati membri concernenti i prezzi alla 
produzione degli ortofrutticoli sul mercato interno 

1. Le autorità competenti degli Stati membri comunicano 
alla Commissione, entro le ore 12 (ora di Bruxelles) di ogni 
mercoledì, per ogni giorno di mercato, i prezzi medi rilevati 
degli ortofrutticoli commercializzati sui mercati rappresentativi 
elencati nell’allegato XV, parte A. 

Per gli ortofrutticoli soggetti alla norma di commercializzazione 
generale, sono comunicati soltanto i prezzi dei prodotti rispon
denti a tale norma, mentre per i prodotti soggetti a una norma 
di commercializzazione specifica sono comunicati soltanto i 
prezzi dei prodotti della categoria I. 

I prezzi comunicati si intendono franco centro d’imballaggio 
per prodotti sottoposti a cernita, imballati e, se del caso, pallet
tizzati, espressi in euro per 100 chilogrammi di peso netto. 

Se dispongono di dati in proposito, gli Stati membri comuni
cano i prezzi corrispondenti ai tipi e alle varietà di prodotti, ai 
calibri e/o alle forme di presentazione di cui all’allegato XV, 
parte A. Se i prezzi registrati si riferiscono a tipi, varietà, calibri 
e/o forme di presentazione diversi da quelli indicati nell’allegato 
XV, parte A, le autorità competenti degli Stati membri comu
nicano alla Commissione i tipi, le varietà, i calibri e/o le forme 
di presentazione dei prodotti ai quali si riferiscono i prezzi.
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2. Gli Stati membri identificano i mercati rappresentativi 
nella zona di produzione degli ortofrutticoli considerati, sulla 
base delle transazioni avvenute su mercati fisicamente identifi
cabili quali mercati all’ingrosso, aste e altri luoghi fisici di in
contro tra la domanda e l’offerta, oppure sulla base delle tran
sazioni dirette tra produttori, comprese le organizzazioni di 
produttori, e singoli acquirenti quali grossisti, intermediari, cen
tri di distribuzione o altri operatori interessati. È possibile iden
tificare i mercati rappresentativi anche sulla base di una combi
nazione di transazioni effettuate su mercati fisicamente identifi
cabili e di transazioni dirette. 

3. Le autorità competenti degli Stati membri possono comu
nicare volontariamente alla Commissione i prezzi alla produ
zione degli ortofrutticoli e di altri prodotti elencati nell’allegato 
XV, parte B. 

4. Le comunicazioni dei prezzi di cui al paragrafo 3 sono 
effettuate secondo linee guida che la Commissione adotta e 
pubblica nei modi che giudica opportuni. 

S e z i o n e 2 

C o n t r o l l i 

Articolo 99 

Sistema di identificazione unico 

Gli Stati membri provvedono all’applicazione di un sistema di 
identificazione unico con riguardo a tutte le domande di aiuto 
presentate dalla stessa organizzazione di produttori o dallo 
stesso gruppo di produttori. Questa identificazione è compati
bile con il sistema di registrazione dell’identità di cui 
all’articolo 15, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (CE) 
n. 73/2009 del Consiglio ( 1 ). 

Articolo 100 

Procedura di presentazione delle domande 

Fatte salve eventuali disposizioni specifiche del presente regola
mento, gli Stati membri stabiliscono procedure appropriate per 
la presentazione delle domande di aiuto, delle richieste di rico
noscimento o di approvazione del programma operativo, non
ché delle domande di pagamento. 

Articolo 101 

Campionamento 

Ove è opportuno eseguire controlli a campione, gli Stati mem
bri assicurano, sulla base di un’analisi dei rischi, che i controlli 
siano adeguati, per natura e frequenza, alla misura interessata. 

Articolo 102 

Controlli amministrativi 

Tutte le domande di aiuto o di pagamento sono sottoposte a 
controlli amministrativi che vertono su tutti gli elementi possi
bili e opportuni. Le procedure richiedono la registrazione delle 
operazioni intraprese, dei risultati della verifica e delle misure 
adottate in caso di constatazione di irregolarità. 

Articolo 103 

Controlli in loco 

1. Ciascun controllo in loco forma oggetto di una relazione, 
onde poter riesaminare gli elementi delle verifiche effettuate. La 
relazione indica in particolare: 

a) il regime di aiuto e la domanda oggetto di controllo; 

b) le persone presenti; 

c) le azioni, le misure e i documenti controllati e 

d) i risultati del controllo. 

2. Il beneficiario può essere invitato a firmare la relazione 
per attestare di aver presenziato al controllo ed eventualmente 
ad apporvi le proprie osservazioni. Qualora siano constatate 
irregolarità, al beneficiario è consegnata una copia della rela
zione di controllo. 

3. È possibile dare preavviso dei controlli in loco, purché ciò 
non pregiudichi la finalità del controllo. Il preavviso è limitato 
al minimo indispensabile. 

4. Ove possibile, i controlli in loco ai sensi del presente 
regolamento sono effettuati contemporaneamente ad altri con
trolli previsti dalla normativa dell’Unione in materia di sovven
zioni agricole. 

Articolo 104 

Concessione del riconoscimento e approvazione dei 
programmi operativi 

1. Prima di riconoscere un’organizzazione di produttori ai 
sensi dell’articolo 125 ter, paragrafo 2, lettera a), del regola
mento (CE) n. 1234/2007, gli Stati membri effettuano un so
pralluogo presso l’organizzazione stessa per verificare il rispetto 
delle condizioni previste per il riconoscimento.
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2. Prima di approvare un programma operativo ai sensi 
dell’articolo 64, l’autorità competente dello Stato membro veri
fica con tutti i mezzi appropriati, compresi i controlli in loco, il 
programma operativo presentato per approvazione e le even
tuali domande di modifica. Detti controlli riguardano in parti
colare: 

a) l’esattezza delle informazioni di cui all’articolo 59, lettere a), 
b) ed e), contenute nel progetto di programma operativo; 

b) la conformità dei programmi con l’articolo 103 quater del 
regolamento (CE) n. 1234/2007 nonché con la disciplina 
nazionale e la strategia nazionale; 

c) l’ammissibilità delle azioni e delle spese proposte; 

d) la coerenza e la qualità tecnica dei programmi, la fondatezza 
delle stime e del piano di aiuti, nonché la programmazione 
della relativa esecuzione. I controlli verificano inoltre se sono 
stati stabiliti obiettivi misurabili, in modo che se ne possa 
sorvegliare la realizzazione, e se gli obiettivi fissati possono 
essere raggiunti attuando le misure proposte e 

e) la conformità degli interventi oggetto della domanda di aiuto 
con la pertinente normativa dello Stato membro e 
dell’Unione, in particolare in materia di appalti pubblici, aiuti 
di Stato e altri requisiti obbligatori prescritti dalla normativa 
nazionale o stabiliti dalla disciplina nazionale o dalla strate
gia nazionale. 

Articolo 105 

Controlli amministrativi sulle domande di aiuto per i 
programmi operativi 

1. Prima di concedere l’aiuto, gli Stati membri eseguono con
trolli amministrativi su tutte le domande di aiuto, completati da 
controlli in loco a campione, come previsto all’articolo 106. 

2. I controlli amministrativi sulle domande di aiuto com
prendono in particolare le seguenti verifiche, se pertinenti per 
la domanda presentata: 

a) la relazione annuale o, se del caso, la relazione finale, tra
smessa insieme alla domanda, relativa all’esecuzione del pro
gramma operativo; 

b) il valore della produzione commercializzata, i contributi al 
fondo di esercizio e le spese sostenute; 

c) la fornitura dei prodotti e dei servizi e la veridicità delle 
spese dichiarate; 

d) la conformità delle azioni eseguite con quelle contenute nel 
programma operativo approvato; 

e) il rispetto dei limiti e dei massimali finanziari e di altra 
natura imposti. 

3. Le spese sostenute nell’ambito del programma operativo 
sono comprovate da fatture e documenti, come estratti conto 
bancari, attestanti l’avvenuto pagamento. Ove ciò non risulti 
possibile, tali pagamenti sono comprovati da documenti aventi 
forza probatoria equivalente. Le fatture utilizzate sono intestate 
all’organizzazione di produttori, all’associazione di organizza
zioni di produttori o alla filiale, nella fattispecie prevista 
all’articolo 50, paragrafo 9, oppure, previo consenso dello Stato 
membro, a uno o più dei loro soci produttori. Tuttavia, se del 
caso, le fatture relative alle spese di personale di cui all’allegato 
IX, punto 2, lettera b) sono intestate all’organizzazione di pro
duttori, all’associazione di organizzazioni di produttori o alla 
filiale nella fattispecie di cui all’articolo 50, paragrafo 9. 

Articolo 106 

Controlli in loco sulle domande di aiuto per i programmi 
operativi 

1. Nell’ambito della verifica delle domande di aiuto di cui 
all’articolo 69, paragrafo 1, gli Stati membri eseguono controlli 
in loco presso le organizzazioni di produttori per accertare 
l’osservanza delle condizioni prescritte per la concessione 
dell’aiuto o del relativo saldo per l’anno considerato. 

Detti controlli riguardano in particolare: 

a) il rispetto dei criteri di riconoscimento per l’anno conside
rato; 

b) l’utilizzo del fondo di esercizio nell’anno considerato, com
prese le spese dichiarate nelle domande di anticipi o di pa
gamenti parziali, il valore della produzione commercializ
zata, i contributi al fondo di esercizio e la giustificazione 
delle spese dichiarate mediante documenti contabili o di altra 
natura; 

c) i controlli di secondo livello per le spese inerenti ai ritiri dal 
mercato, alla raccolta verde e alla mancata raccolta. 

2. I controlli di cui al paragrafo 1 riguardano ogni anno un 
campione significativo di domande. Il campione rappresenta 
almeno il 30 % dell’importo totale dell’aiuto richiesto negli Stati 
membri con più di 10 organizzazioni di produttori ricono
sciute. Negli altri casi, ciascuna organizzazione di produttori è 
oggetto di una visita almeno una volta ogni tre anni.
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Prima del versamento dell’aiuto o del saldo relativo all’ultimo 
anno del programma operativo, ogni organizzazione di produt
tori è sottoposta ad almeno un controllo. 

3. I risultati dei controlli in loco sono valutati per determi
nare se gli eventuali problemi riscontrati abbiano carattere si
stematico e comportino quindi un fattore di rischio per altre 
azioni analoghe, altri beneficiari o altri organismi. La valuta
zione individua altresì le cause di tali situazioni e indica ogni 
ulteriore esame ritenuto necessario e le opportune misure pre
ventive e correttive. 

Se dai controlli emergono irregolarità di rilievo in una regione o 
parte di essa o presso una determinata organizzazione di pro
duttori, lo Stato membro effettua controlli supplementari nel 
corso dell’anno e aumenta la percentuale delle domande da 
controllare l’anno successivo. 

4. Lo Stato membro determina le organizzazioni di produt
tori da controllare sulla base di un’analisi dei rischi. 

L’analisi dei rischi tiene conto in particolare dei seguenti ele
menti: 

a) l’importo dell’aiuto; 

b) le risultanze dei controlli degli anni precedenti; 

c) un elemento casuale e 

d) altri parametri fissati dagli Stati membri. 

Articolo 107 

Controlli in loco sulle misure dei programmi operativi 

1. Mediante i controlli in loco sulle misure dei programmi 
operativi gli Stati membri verificano in particolare: 

a) l’esecuzione delle azioni contemplate nel programma opera
tivo; 

b) la coerenza dell’esecuzione, effettiva o prevista, dell’azione 
con l’utilizzazione descritta nel programma operativo appro
vato; 

c) per un congruo numero di voci di spesa, la conformità della 
natura della spesa e dei relativi tempi di esecuzione alla 
normativa dell’Unione e al capitolato approvato; 

d) la giustificazione delle spese sostenute mediante documenti 
contabili o di altra natura e 

e) il valore della produzione commercializzata. 

2. Il valore della produzione commercializzata è verificato 
sulla base dei dati del sistema contabile verificati e certificati a 
norma del diritto nazionale. 

A tal fine, gli Stati membri hanno facoltà di decidere se la 
dichiarazione del valore della produzione commercializzata 
debba essere certificata allo stesso modo dei dati contabili fi
nanziari. 

Il controllo sulla dichiarazione del valore della produzione com
mercializzata può essere eseguito prima che sia presentata la 
domanda di aiuto corrispondente e al più tardi prima del pa
gamento dell’aiuto. 

3. Salvo in circostanze eccezionali, il controllo in loco com
prende una visita sul luogo di realizzazione dell’azione o, se 
l’azione non è tangibile, presso il promotore della stessa. In 
particolare, le azioni realizzate in aziende individuali che rien
trano nel campione di cui all’articolo 106, paragrafo 2, formano 
oggetto di almeno un sopralluogo inteso a verificarne l’esecu
zione. 

Tuttavia, gli Stati membri possono decidere di non effettuare tali 
sopralluoghi per interventi di piccola entità o se ritengono che 
vi sia un rischio limitato di inadempimento delle condizioni di 
ammissibilità all’aiuto o di mancata esecuzione dell’intervento. 
Tale decisione, debitamente motivata, forma oggetto di registra
zione. 

4. Il controllo in loco verte su tutti gli impegni e gli obblighi 
dell’organizzazione di produttori o dei suoi soci che possono 
essere verificati al momento del sopralluogo. 

5. Possono rientrare nel calcolo della percentuale di controllo 
fissata all’articolo 106, paragrafo 2, soltanto i controlli che 
soddisfano tutte le condizioni di cui al presente articolo. 

Articolo 108 

Controlli di primo livello sulle operazioni di ritiro 

1. Gli Stati membri procedono, presso ciascuna organizza
zione di produttori, a controlli di primo livello sulle operazioni 
di ritiro, che consistono in un controllo documentale e d’iden
tità, in un controllo fisico, eventualmente a campione, avente ad 
oggetto il peso dei prodotti ritirati dal mercato e in un controllo 
di conformità alle disposizioni dell’articolo 76, secondo le mo
dalità previste dal titolo II, capo II. Il controllo è effettuato 
successivamente al ricevimento della comunicazione di cui 
all’articolo 78, paragrafo 1, entro i termini di cui 
all’articolo 78, paragrafo 2.
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2. I controlli di primo livello di cui al paragrafo 1 riguardano 
l’intero quantitativo (100 %) di prodotti ritirati dal mercato. Al 
termine del controllo, i prodotti ritirati non destinati alla distri
buzione gratuita sono sottoposti a denaturazione o conferiti 
all’industria di trasformazione sotto la supervisione delle auto
rità competenti, alle condizioni stabilite dallo Stato membro ai 
sensi dell’articolo 80. 

3. In deroga al paragrafo 2, per i prodotti destinati alla di
stribuzione gratuita gli Stati membri possono limitare il con
trollo ad una percentuale inferiore a quella fissata al paragrafo 2, 
ma non inferiore al 10 % dei quantitativi interessati di una 
determinata organizzazione di produttori durante la campagna 
di commercializzazione. Il controllo può avere luogo presso 
l’organizzazione di produttori e/o presso i destinatari dei pro
dotti. Se dai controlli emergono irregolarità di rilievo, le autorità 
competenti dello Stato membro effettuano controlli supplemen
tari. 

Articolo 109 

Controlli di secondo livello sulle operazioni di ritiro 

1. Nell’ambito dei controlli di cui all’articolo 106 gli Stati 
membri effettuano controlli di secondo livello sulle operazioni 
di ritiro. 

Gli Stati membri stabiliscono criteri per analizzare e valutare il 
rischio che una determinata organizzazione di produttori abbia 
realizzato operazioni di ritiro non conformi alla normativa. Tali 
criteri tengono conto, tra l’altro, delle risultanze di precedenti 
controlli di primo e secondo livello, nonché dell’esistenza di un 
sistema di assicurazione qualità in seno all’organizzazione di 
produttori. Sulla base di detti criteri gli Stati membri defini
scono, per ciascuna organizzazione di produttori, una frequenza 
minima dei controlli di secondo livello. 

2. I controlli di cui al paragrafo 1 consistono in controlli in 
loco presso le organizzazioni di produttori e i destinatari dei 
prodotti ritirati, intesi ad accertare l’osservanza delle condizioni 
prescritte per il pagamento dell’aiuto dell’Unione. Detti controlli 
comprendono in particolare: 

a) la verifica della contabilità di magazzino e della contabilità 
finanziaria che ciascuna organizzazione di produttori che 
effettui operazioni di ritiro durante la campagna in questione 
è tenuta a conservare; 

b) la verifica dei quantitativi commercializzati dichiarati nelle 
domande di aiuto, con particolare riferimento alla contabilità 
di magazzino e alla contabilità finanziaria, alle fatture e, se 
necessario, alla loro veridicità, nonché alla corrispondenza 
tra i dati dichiarati e i dati contabili e/o fiscali delle organiz
zazioni di produttori interessate; 

c) la verifica della correttezza della contabilità, in particolare 
della veridicità delle entrate nette realizzate dalle organizza
zioni di produttori e da esse dichiarate nelle domande di 
pagamento nonché della proporzionalità delle eventuali 
spese di ritiro, per accertare che i rispettivi importi siano 
esatti e 

d) la verifica della destinazione dei prodotti ritirati dichiarata 
nella domanda di pagamento nonché dell’adeguata denatura
zione, per accertare il rispetto delle disposizioni del presente 
regolamento da parte delle organizzazioni di produttori e dei 
destinatari. 

3. I controlli di cui al paragrafo 2 sono eseguiti presso le 
organizzazioni di produttori interessate e i destinatari associati a 
dette organizzazioni. Ciascun controllo verte su un campione 
pari ad almeno il 5 % dei quantitativi ritirati dall’organizzazione 
di produttori nel corso della campagna di commercializzazione. 

4. La contabilità di magazzino e la contabilità finanziaria di 
cui al paragrafo 2, lettera a), distinguono, per ciascun prodotto 
ritirato, i movimenti (espressi in volume): 

a) della produzione conferita dai soci dell’organizzazione di 
produttori e dai soci di altre organizzazioni di produttori a 
norma dell’articolo 125 bis, paragrafo 2, lettere b) e c), del 
regolamento (CE) n. 1234/2007; 

b) delle vendite realizzate dall’organizzazione di produttori, con 
una ripartizione tra i prodotti condizionati per il mercato del 
fresco e gli altri tipi di prodotti (comprese le materie prime 
destinate alla trasformazione) e 

c) dei prodotti ritirati dal mercato. 

5. I controlli sulla destinazione dei prodotti di cui al para
grafo 4, lettera c), comprendono in particolare: 

a) un controllo a campione della contabilità specifica che deve 
essere tenuta dai destinatari e, se necessario, della sua corri
spondenza con la contabilità imposta dalla legislazione na
zionale; e 

b) il controllo del rispetto delle condizioni ambientali applica
bili. 

6. Se dai controlli di secondo livello emergono irregolarità di 
rilievo, le autorità competenti dello Stato membro approfondi
scono tali controlli per la campagna considerata e intensificano 
la frequenza dei controlli di secondo livello presso le organiz
zazioni di produttori interessate (o le relative associazioni) du
rante la campagna successiva.
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Articolo 110 

Raccolta verde e mancata raccolta degli ortofrutticoli 

1. Prima che venga effettuata un’operazione di raccolta verde, 
gli Stati membri verificano mediante un controllo in loco che i 
prodotti non siano danneggiati e che la superficie interessata sia 
stata coltivata correttamente. Dopo la raccolta verde, gli Stati 
membri verificano che la raccolta sia completa su tutta la su
perficie e che i prodotti raccolti siano stati denaturati. 

Alla fine del periodo della raccolta, gli Stati membri verificano 
la fondatezza dell’analisi basata sulla situazione prevedibile del 
mercato di cui all’articolo 85, paragrafo 2. Analizzano anche le 
eventuali differenze fra la situazione prevedibile del mercato e 
quella reale. 

2. Prima di un’operazione di mancata raccolta, gli Stati mem
bri verificano mediante un controllo in loco che la superficie sia 
stata coltivata correttamente, che non abbia già avuto luogo una 
raccolta parziale e che il prodotto sia ben sviluppato e general
mente di qualità sana, leale e mercantile. 

Gli Stati membri si assicurano che la produzione venga dena
turata. Se ciò non è possibile, essi si accertano, mediante uno o 
più sopralluoghi durante la stagione della raccolta, che non si 
proceda alla raccolta. 

3. Si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni 
dell’articolo 109, paragrafi 1, 2, 3 e 6. 

Articolo 111 

Controlli prima dell’approvazione dei piani di 
riconoscimento dei gruppi di produttori 

1. Prima di approvare un piano di riconoscimento di un 
gruppo di produttori ai sensi dell’articolo 125 sexties, paragrafo 
1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, gli Stati membri effet
tuano un controllo in loco della persona giuridica o della sua 
parte chiaramente definita. 

2. Gli Stati membri verificano con tutti i mezzi appropriati, 
compresi i controlli in loco: 

a) l’esattezza delle informazioni contenute nel piano di ricono
scimento; 

b) la coerenza commerciale e la qualità tecnica del piano, la 
fondatezza delle stime e la programmazione della sua esecu
zione; 

c) l’ammissibilità delle azioni e l’ammissibilità e ragionevolezza 
delle spese proposte e 

d) la conformità degli interventi oggetto della domanda di so
stegno con la pertinente normativa dello Stato membro e 

dell’Unione, in particolare in materia di appalti pubblici, aiuti 
di Stato e altri requisiti obbligatori prescritti dalla normativa 
nazionale o stabiliti dalla disciplina nazionale o dalla strate
gia nazionale. 

Articolo 112 

Controlli sulle domande di aiuto dei gruppi di produttori 

1. Prima di concedere l’aiuto, gli Stati membri eseguono con
trolli amministrativi su tutte le domande di aiuto presentate dai 
gruppi di produttori, nonché controlli in loco a campione. 

2. In seguito alla presentazione della domanda di aiuto di cui 
all’articolo 45, gli Stati membri eseguono controlli in loco sui 
gruppi di produttori per accertare l’osservanza delle condizioni 
prescritte per la concessione dell’aiuto per l’anno considerato. 

Detti controlli riguardano in particolare: 

a) il rispetto dei criteri di riconoscimento per l’anno conside
rato e 

b) il valore della produzione commercializzata nonché l’esecu
zione delle misure contenute nel piano di riconoscimento e 
le spese sostenute. 

3. I controlli di cui al paragrafo 2 riguardano ogni anno un 
campione significativo di domande. Il campione rappresenta 
almeno il 30 % dell’importo totale dell’aiuto. 

Tutti i gruppi di produttori sono controllati almeno una volta 
ogni cinque anni. 

4. Si applicano, mutatis mutandis, gli articoli 105 e 107. 

Articolo 113 

Organizzazioni di produttori transnazionali e associazioni 
transnazionali di organizzazioni di produttori 

1. Lo Stato membro in cui ha sede un’organizzazione di 
produttori transnazionale o un’associazione transnazionale di 
organizzazioni di produttori ha competenza generale per l’or
ganizzazione di controlli su tale organizzazione o associazione, 
in particolare per quanto riguarda il programma operativo e il 
fondo di esercizio, e se del caso commina sanzioni. 

2. Gli altri Stati membri tenuti a prestare la collaborazione 
amministrativa di cui all’articolo 28, paragrafo 2, lettera c), e 
all’articolo 35, paragrafo 2, lettera c), effettuano i controlli am
ministrativi e in loco richiesti dallo Stato membro di cui al 
paragrafo 1 del presente articolo e gli riferiscono i risultati. 
Essi rispettano tutte le scadenze fissate dallo Stato membro di 
cui al paragrafo 1.
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3. Le norme vigenti nello Stato membro di cui al paragrafo 1 
si applicano nei riguardi dell’organizzazione di produttori, del 
programma operativo e del fondo di esercizio. Tuttavia, per 
quanto riguarda le questioni ambientali e fitosanitarie nonché 
lo smaltimento dei prodotti ritirati, si applicano le norme dello 
Stato membro in cui ha luogo la produzione. 

S e z i o n e 3 

S a n z i o n i 

Articolo 114 

Inosservanza dei criteri di riconoscimento 

1. Gli Stati membri revocano il riconoscimento di un’orga
nizzazione di produttori in caso di inosservanza sostanziale dei 
criteri di riconoscimento dovuta ad un’azione deliberata o a una 
negligenza grave commessa da detta organizzazione. 

In particolare, gli Stati membri revocano il riconoscimento di 
un’organizzazione di produttori se l’inosservanza dei criteri di 
riconoscimento riguarda: 

a) una violazione dei requisiti di cui agli articoli 21 e 23, 
all’articolo 26, paragrafi 1 e 2, o all’articolo 31, oppure 

b) una situazione in cui il valore della produzione commercia
lizzata scende per due anni consecutivi al di sotto del valore 
minimo fissato dallo Stato membro ai sensi dell’articolo 
125 ter, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) 
n. 1234/2007. 

Fatte salve eventuali disposizioni orizzontali di diritto nazionale 
sui periodi di limitazione, la revoca del riconoscimento di cui al 
presente paragrafo ha effetto a decorrere dalla data in cui le 
condizioni del riconoscimento non sono più soddisfatte. 

2. Nei casi in cui non si applica il paragrafo 1, gli Stati 
membri sospendono il riconoscimento di un’organizzazione di 
produttori se l’inosservanza dei criteri di riconoscimento è so
stanziale, ma solo temporanea. 

Durante il periodo di sospensione non viene erogato alcun 
aiuto. La sospensione ha effetto a decorrere dal giorno in cui 
si è svolto il controllo e termina il giorno in cui ha luogo il 
controllo che accerta il soddisfacimento dei criteri in questione. 

Il periodo di sospensione non supera i 12 mesi. Se i criteri in 
questione non sono ancora soddisfatti dopo 12 mesi, il ricono
scimento è revocato. 

Gli Stati membri possono effettuare pagamenti dopo la sca
denza del termine di cui all’articolo 70 ove necessario ai fini 
dell’applicazione del presente paragrafo. Tuttavia, tali pagamenti 
tardivi non possono in alcun caso essere effettuati dopo il 15 
ottobre del secondo anno successivo all’anno di esecuzione del 
programma. 

3. Negli altri casi di inosservanza dei criteri di riconosci
mento, in cui non si applicano i paragrafi 1 e 2, gli Stati 
membri inviano una lettera di avvertimento con le misure cor
rettive da adottare. Gli Stati membri possono ritardare i paga
menti degli aiuti fino all’adozione delle misure correttive. 

Gli Stati membri possono effettuare pagamenti dopo la sca
denza del termine di cui all’articolo 70 ove necessario ai fini 
dell’applicazione del presente paragrafo. Tuttavia, tali pagamenti 
tardivi non possono in alcun caso essere effettuati dopo il 15 
ottobre del secondo anno successivo all’anno di esecuzione del 
programma. 

La mancata adozione delle misure correttive entro un periodo di 
12 mesi è considerata alla stregua dell’inosservanza sostanziale 
dei criteri e comporta l’applicazione del paragrafo 2. 

Articolo 115 

Frodi 

1. Fatte salve eventuali altre sanzioni che possono essere 
comminate ai sensi del diritto dello Stato membro e 
dell’Unione, se risulta che un’organizzazione di produttori, 
un’associazione di organizzazioni di produttori o un gruppo 
di produttori abbiano commesso una frode con riguardo agli 
aiuti contemplati dal regolamento (CE) n. 1234/2007, gli Stati 
membri: 

a) revocano il riconoscimento dell’organizzazione di produttori, 
dell’associazione di organizzazioni di produttori o del 
gruppo di produttori in questione; 

b) escludono le azioni o gli interventi in causa dal sostegno a 
favore del programma operativo o del piano di riconosci
mento e procedono al recupero degli aiuti già erogati per tali 
interventi e 

c) escludono l’organizzazione di produttori, l’associazione di 
organizzazioni di produttori o il gruppo di produttori dal 
sostegno a favore del programma operativo o del piano di 
riconoscimento per l’anno successivo. 

2. Gli Stati membri possono sospendere il riconoscimento di 
un’organizzazione di produttori, di un’associazione di organiz
zazioni di produttori o di un gruppo di produttori, o sospen
dere i pagamenti loro destinati, se tali organismi sono sospettati 
di aver commesso una frode con riguardo agli aiuti contemplati 
dal regolamento (CE) n. 1234/2007. 

Articolo 116 

Gruppi di produttori 

1. Gli Stati membri irrogano, mutatis mutandis, le sanzioni di 
cui agli articoli 114 e/o 117 con riguardo ai piani di ricono
scimento.
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2. Oltre a quanto disposto al paragrafo 1, se, al termine del 
periodo fissato dallo Stato membro a norma dell’articolo 49, 
paragrafo 4, il gruppo di produttori non è riconosciuto come 
organizzazione di produttori, lo Stato membro recupera: 

a) il 100 % degli aiuti versati al gruppo di produttori se il 
mancato ottenimento del riconoscimento è dovuto a 
un’azione deliberata o a una negligenza grave del gruppo 
di produttori, oppure 

b) il 50 % degli aiuti versati al gruppo di produttori in tutti gli 
altri casi. 

Articolo 117 

Programma operativo 

1. I pagamenti sono calcolati in funzione degli importi risul
tati ammissibili. 

2. Lo Stato membro esamina la domanda di aiuto ricevuta 
dal beneficiario e stabilisce gli importi ammissibili al sostegno. 
Esso determina: 

a) l’importo a cui il beneficiario avrebbe diritto esclusivamente 
in base alla domanda di aiuto; 

b) l’importo a cui il beneficiario ha diritto dopo un esame 
dell’ammissibilità della domanda di aiuto. 

3. Se l’importo stabilito ai sensi del paragrafo 2, lettera a), 
supera di oltre il 3 % l’importo stabilito ai sensi della lettera b) 
dello stesso paragrafo, si applica una penale. L’importo della 
penale corrisponde alla differenza fra l’importo calcolato alla 
lettera a) e quello calcolato alla lettera b) del paragrafo 2. 

Non si applica tuttavia alcuna penale se l’organizzazione o il 
gruppo di produttori è in grado di dimostrare che non è re
sponsabile dell’inserimento dell’importo non ammissibile. 

4. I paragrafi 2 e 3 si applicano, mutatis mutandis, alle spese 
non ammissibili rilevate durante i controlli in loco o in occa
sione di successive verifiche. 

5. Se il valore della produzione commercializzata è dichia
rato e verificato prima della presentazione della domanda di 
aiuto, gli importi di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), sono 
stabiliti tenendo conto rispettivamente del valore dichiarato e 
di quello approvato. 

Articolo 118 

Sanzioni a seguito di controlli di primo livello sulle 
operazioni di ritiro 

Se, a seguito del controllo di cui all’articolo 108, si riscontrano 
irregolarità con riguardo alle norme di commercializzazione o ai 
requisiti minimi menzionati all’articolo 76, il beneficiario è te
nuto a: 

a) versare una penale equivalente all’importo del contributo 
dell’Unione, calcolata in base ai quantitativi di prodotti riti
rati non conformi alle norme di commercializzazione o ai 
requisiti minimi, se tali quantitativi sono inferiori al 10 % dei 
quantitativi comunicati a norma dell’articolo 78 per l’opera
zione di ritiro in questione; 

b) versare una penale equivalente al doppio dell’importo del 
contributo dell’Unione, se tali quantitativi sono compresi 
fra il 10 % e il 25 % dei quantitativi comunicati, oppure 

c) versare una penale equivalente all’importo del contributo 
dell’Unione per l’intero quantitativo comunicato ai sensi 
dell’articolo 78, se tali quantitativi superano il 25 % del 
quantitativo comunicato. 

Articolo 119 

Altre sanzioni applicabili alle organizzazioni di produttori 
con riguardo alle operazioni di ritiro 

1. Le penali di cui all’articolo 117 si applicano agli aiuti 
richiesti per operazioni di ritiro facenti parte integrante delle 
spese del programma operativo. 

2. Le spese per le operazioni di ritiro non sono considerate 
ammissibili se i prodotti non posti in vendita non sono stati 
smaltiti come stabilito dallo Stato membro a norma 
dell’articolo 80, paragrafo 1, oppure se il ritiro o la sua desti
nazione hanno provocato un impatto ambientale negativo o 
conseguenze fitosanitarie negative in violazione delle disposi
zioni adottate ai sensi dell’articolo 80, paragrafo 1. 

Articolo 120 

Sanzioni applicabili ai destinatari dei prodotti ritirati 

Se, all’atto dei controlli eseguiti a norma degli articoli 108 e 
109, emergono irregolarità imputabili ai destinatari dei prodotti 
ritirati, si applicano le seguenti sanzioni: 

a) i destinatari non possono più ricevere prodotti ritirati e 

b) i destinatari dei prodotti ritirati dal mercato sono tenuti a 
rimborsare una somma equivalente al valore dei prodotti 
ricevuti, maggiorata delle spese di cernita, imballaggio e tra
sporto, secondo le modalità stabilite dagli Stati membri. 

La sanzione di cui alla lettera a) ha effetto immediato, si applica 
per almeno una campagna di commercializzazione e può essere 
prorogata in funzione della gravità dell’irregolarità.
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Articolo 121 

Raccolta verde e mancata raccolta degli ortofrutticoli 

1. Per quanto riguarda la raccolta verde, l’organizzazione di 
produttori che risulti non aver adempiuto i propri obblighi è 
tenuta a versare una penale pari all’importo dell’indennità per
cepita per le superfici sulle quali gli obblighi non sono stati 
rispettati. L’inadempimento degli obblighi comprende fra l’altro 
i casi in cui: 

a) lo Stato membro accerta, nel corso della verifica di cui 
all’articolo 110, paragrafo 1, secondo comma, che la raccolta 
verde non era giustificata in base all’analisi della situazione 
prevedibile del mercato esistente in quel momento; 

b) la superficie comunicata per la raccolta verde non è ammis
sibile a tale misura, oppure 

c) la superficie non è stata interamente sottoposta a raccolta o 
la produzione non è stata denaturata. 

2. Per quanto riguarda la mancata raccolta, l’organizzazione 
di produttori che risulti non aver adempiuto i propri obblighi è 
tenuta a versare una penale pari all’importo dell’indennità per
cepita per le superfici sulle quali gli obblighi non sono stati 
rispettati. L’inadempimento degli obblighi comprende fra l’altro 
i casi in cui: 

a) la superficie comunicata per la mancata raccolta non è am
missibile a tale misura; 

b) la raccolta è stata comunque effettuata, in tutto o in parte, 
oppure 

c) si sono verificati un impatto ambientale negativo o conse
guenze fitosanitarie negative di cui l’organizzazione di pro
duttori è responsabile. 

3. Le penali di cui ai paragrafi 1 e 2 si aggiungono a 
un’eventuale penale imposta a norma dell’articolo 117. 

Articolo 122 

Impossibilità di effettuare un controllo in loco 

Le domande di aiuto sono respinte per la parte di spesa corri
spondente nel caso in cui l’organizzazione di produttori, un suo 
socio o un suo rappresentante impediscano la realizzazione di 
un controllo in loco. 

Articolo 123 

Pagamento degli aiuti recuperati e delle penali 

1. Le organizzazioni di produttori, le associazioni di organiz
zazioni di produttori, i gruppi di produttori o altri operatori 
interessati rimborsano gli aiuti indebitamente pagati, con gli 
interessi e pagano le penali previste nella presente sezione. 

Gli interessi sono calcolati: 

a) in base al periodo trascorso tra la data del pagamento e la 
data del rimborso da parte del beneficiario; 

b) al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue ope
razioni principali di rifinanziamento, pubblicato nella Gaz
zetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, in vigore alla data del 
pagamento indebito, maggiorato di tre punti percentuali. 

2. Gli aiuti recuperati, gli interessi e le penali sono versati al 
Fondo europeo agricolo di garanzia. 

Articolo 124 

Comunicazione delle irregolarità 

L’applicazione delle sanzioni amministrative e delle penali non
ché il recupero degli importi indebitamente versati ai sensi della 
presente sezione non ostano alla comunicazione delle 
irregolarità alla Commissione a norma del regolamento (CE) 
n. 1848/2006 della Commissione ( 1 ). 

S e z i o n e 4 

S o r v e g l i a n z a e v a l u t a z i o n e d e i p r o g r a m m i 
o p e r a t i v i e d e l l e s t r a t e g i e n a z i o n a l i 

Articolo 125 

Indicatori comuni di rendimento 

1. Sia le strategie nazionali che i programmi operativi sono 
sottoposti a sorveglianza e valutazione allo scopo di monitorare 
i progressi compiuti ai fini del conseguimento degli obiettivi 
fissati per i programmi operativi, nonché l’efficienza e l’efficacia 
rispetto a tali obiettivi. 

2. I progressi, l’efficienza e l’efficacia sono valutati mediante 
un insieme di indicatori comuni di rendimento, che figurano 
nell’allegato VIII, relativi alla situazione iniziale nonché all’ese
cuzione finanziaria, ai prodotti, ai risultati e all’impatto dei 
programmi operativi attuati. 

3. Se uno Stato membro lo ritiene opportuno, la strategia 
nazionale definisce un insieme limitato di indicatori supplemen
tari specifici per la strategia stessa, che riflettono esigenze, con
dizioni e obiettivi nazionali e/o regionali propri dei programmi 
operativi attuati dalle organizzazioni di produttori. Laddove esi
stono, vengono aggiunti indicatori supplementari relativi agli 
obiettivi ambientali, che non rientrano nell’insieme di indicatori 
comuni di rendimento.
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Articolo 126 

Procedure di sorveglianza e valutazione relative ai 
programmi operativi 

1. Le organizzazioni di produttori garantiscono la sorve
glianza e la valutazione dei programmi operativi avvalendosi 
degli indicatori pertinenti scelti tra gli indicatori comuni di 
rendimento di cui all’articolo 125 e, se opportuno, degli indi
catori supplementari specificati nella strategia nazionale. 

A tal fine esse istituiscono un sistema di raccolta, registrazione e 
conservazione dei dati utili per la compilazione dei suddetti 
indicatori. 

2. La sorveglianza è intesa a monitorare i progressi compiuti 
ai fini del conseguimento degli obiettivi specifici stabiliti per il 
programma operativo. Essa è effettuata mediante indicatori fi
nanziari, di prodotto e di risultato. I risultati della sorveglianza 
permettono di: 

a) verificare la qualità dell’esecuzione del programma; 

b) individuare l’eventuale necessità di adeguamenti o di una 
revisione del programma operativo allo scopo di conseguire 
gli obiettivi o di migliorare la gestione, anche finanziaria, 
dello stesso; 

c) contribuire all’adempimento degli obblighi di comunicazione 
in merito all’esecuzione del programma operativo. 

Le informazioni relative ai risultati delle attività di sorveglianza 
sono incluse in tutte le relazioni annuali di cui all’articolo 96, 
paragrafo 1, che l’organizzazione di produttori è tenuta a tra
smettere all’autorità nazionale incaricata della gestione della stra
tegia nazionale. 

3. La valutazione si presenta come una relazione di valuta
zione intermedia distinta. 

L’esercizio di valutazione intermedio, che può essere condotto 
con l’aiuto di un ufficio di consulenza specializzato, è inteso ad 
esaminare il livello di utilizzazione delle risorse finanziarie e 
l’efficienza e l’efficacia del programma operativo, nonché a va
lutare i progressi compiuti in rapporto agli obiettivi generali del 
programma. A tal fine si utilizzano gli indicatori comuni di 
rendimento relativi alla situazione iniziale, ai risultati ed even
tualmente all’impatto. 

Se del caso, l’esercizio di valutazione intermedio comprende una 
valutazione qualitativa dei risultati e dell’impatto delle azioni 
ambientali riguardanti: 

a) la prevenzione dell’erosione del suolo; 

b) un uso ridotto e/o più razionale di prodotti fitosanitari; 

c) la protezione degli habitat e della biodiversità, oppure 

d) la tutela del paesaggio. 

I risultati dell’esercizio sono utilizzati per: 

a) migliorare la qualità dei programmi operativi gestiti dall’or
ganizzazione di produttori; 

b) individuare l’eventuale necessità di modifiche sostanziali del 
programma operativo; 

c) contribuire all’adempimento degli obblighi di comunicazione 
in merito all’esecuzione dei programmi operativi e 

d) trarre insegnamenti utili per migliorare la qualità, l’efficienza 
e l’efficacia dei futuri programmi operativi gestiti dall’orga
nizzazione di produttori. 

L’esercizio di valutazione intermedio è condotto durante il pe
riodo di esecuzione del programma operativo, in tempo utile 
affinché i risultati possano essere presi in considerazione per 
l’elaborazione del programma operativo successivo. 

La relazione di valutazione intermedia è allegata alla corrispon
dente relazione annuale di cui all’articolo 96, paragrafo 1. 

Articolo 127 

Procedure di sorveglianza e valutazione relative alla 
strategia nazionale 

1. La sorveglianza e la valutazione della strategia nazionale 
sono effettuate utilizzando gli indicatori pertinenti scelti tra gli 
indicatori comuni di rendimento di cui all’articolo 125 e, se 
opportuno, gli indicatori supplementari specificati nella strategia 
nazionale. 

2. Gli Stati membri istituiscono un idoneo sistema di rac
colta, registrazione e conservazione dei dati in forma elettronica 
per la compilazione degli indicatori di cui all’articolo 125. A tal 
fine essi si basano sulle informazioni trasmesse dall’organizza
zione di produttori in merito alla sorveglianza e alla valutazione 
dei programmi operativi.
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3. La sorveglianza è permanente ed è intesa a monitorare i 
progressi compiuti ai fini del conseguimento degli obiettivi e dei 
traguardi stabiliti per i programmi operativi. Essa è effettuata 
mediante indicatori finanziari, di prodotto e di risultato. A tal 
fine si utilizzano le informazioni contenute nelle relazioni an
nuali sullo stato di avanzamento trasmesse dall’organizzazione 
di produttori in merito alla sorveglianza dei programmi opera
tivi. I risultati dell’esercizio di sorveglianza sono utilizzati per: 

a) verificare la qualità dell’esecuzione dei programmi operativi; 

b) individuare l’eventuale necessità di adeguamenti o di una 
revisione della strategia nazionale allo scopo di conseguire 
gli obiettivi per essa stabiliti o di migliorare la gestione della 
sua esecuzione, compresa la gestione finanziaria dei pro
grammi operativi e 

c) contribuire all’adempimento degli obblighi di comunicazione 
in merito all’esecuzione della strategia nazionale. 

4. La valutazione è intesa a monitorare i progressi compiuti 
ai fini del conseguimento degli obiettivi generali della strategia. 
Essa è effettuata mediante gli indicatori iniziali, di risultato e, se 
del caso, di impatto. A tal fine si utilizzano i risultati della 
sorveglianza e della valutazione intermedia dei programmi ope
rativi, esposti nelle relazioni annuali sullo stato di avanzamento 
e nelle relazioni finali trasmesse dalle organizzazioni di produt
tori. I risultati dell’esercizio di valutazione sono utilizzati per: 

a) migliorare la qualità della strategia; 

b) individuare l’eventuale necessità di modifiche sostanziali della 
strategia e 

c) contribuire all’adempimento degli obblighi di comunicazione 
in merito all’esecuzione della strategia nazionale. 

La valutazione comprende un esercizio di valutazione da ese
guire nel 2012, in tempo utile per esporne i risultati in una 
relazione di valutazione distinta da allegare, nello stesso anno, 
alla relazione nazionale annuale di cui all’articolo 97, lettera b). 
La relazione esamina il livello di utilizzazione delle risorse fi
nanziarie nonché l’efficienza e l’efficacia dei programmi opera
tivi attuati, oltre a valutare gli effetti e l’impatto di tali pro
grammi in rapporto agli obiettivi, ai traguardi e alle finalità 
stabiliti dalla strategia e, se del caso, agli altri obiettivi fissati 
all’articolo 103 quater, paragrafo 1, del regolamento (CE) 
n. 1234/2007. Il suo scopo è ricavare insegnamenti utili per 
migliorare la qualità delle future strategie nazionali e, in parti
colare, individuare possibili carenze nella definizione di obiettivi, 
traguardi o misure ammissibili al sostegno o la necessità di 
definire nuovi strumenti. 

CAPO VI 

Estensione delle regole ai produttori di una circoscrizione 
economica 

Articolo 128 

Comunicazione dell’elenco delle circoscrizioni economiche 

La comunicazione dell’elenco delle circoscrizioni economiche di 
cui all’articolo 125 septies, paragrafo 2, secondo comma, del 
regolamento (CE) n. 1234/2007 contiene tutte le informazioni 
necessarie per valutare il rispetto delle condizioni stabilite 
all’articolo 125 septies, paragrafo 2, primo comma, dello stesso 
regolamento. 

Articolo 129 

Comunicazione delle regole vincolanti; rappresentatività 

1. Contestualmente alla comunicazione, a norma 
dell’articolo 125 octies del regolamento (CE) n. 1234/2007, delle 
regole che ha reso vincolanti per un particolare prodotto e per 
una determinata circoscrizione economica, lo Stato membro 
comunica alla Commissione: 

a) l’organizzazione di produttori o l’associazione di organizza
zioni di produttori che ha chiesto l’estensione delle regole; 

b) il numero di produttori aderenti a tale organizzazione o 
associazione e il numero totale di produttori della circoscri
zione economica in questione; tali dati si riferiscono alla 
situazione esistente alla data di inoltro della domanda di 
estensione; 

c) il volume totale della produzione della circoscrizione econo
mica e il volume della produzione commercializzata dall’or
ganizzazione di produttori o dall’associazione di organizza
zioni di produttori durante l’ultima campagna per la quale 
questi dati sono disponibili; 

d) la data a partire dalla quale le regole estese sono applicate 
nell’ambito dell’organizzazione di produttori o dell’associa
zione di organizzazioni di produttori interessata e 

e) la data di entrata in vigore dell’estensione e la durata di 
validità della stessa. 

2. Per la determinazione della rappresentatività ai sensi 
dell’articolo 125 septies, paragrafo 3, del regolamento (CE) 
n. 1234/2007, gli Stati membri stabiliscono le condizioni per 
l’esclusione: 

a) dei produttori la cui produzione è essenzialmente destinata 
alla vendita diretta al consumatore nell’azienda o nella zona 
di produzione;
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b) delle vendite dirette di cui alla lettera a); 

c) dei prodotti consegnati per la trasformazione di cui 
all’articolo 125 septies, paragrafo 4, lettera b), del regola
mento (CE) n. 1234/2007, salvo se le regole di cui trattasi 
si applicano, in tutto o in parte, a tali prodotti. 

Articolo 130 

Contributo finanziario 

Lo Stato membro che decide, conformemente all’articolo 125 
decies del regolamento (CE) n. 1234/2007, che i produttori non 
soci di un’organizzazione di produttori sono tenuti al paga
mento di un contributo finanziario, comunica alla Commissione 
gli elementi necessari per verificare l’osservanza delle condizioni 
prescritte nel suddetto articolo. 

Tali elementi comprendono, in particolare, la base di calcolo del 
contributo, l’importo unitario, il beneficiario o i beneficiari, 
nonché le varie categorie di spese menzionate all’articolo 125 
decies del regolamento (CE) n. 1234/2007. 

Articolo 131 

Estensione di durata superiore a una campagna di 
commercializzazione 

In caso di estensione di durata superiore a una campagna di 
commercializzazione, gli Stati membri verificano, per ciascuna 
campagna, che le condizioni di rappresentatività di cui 
all’articolo 125 septies, paragrafo 3, del regolamento (CE) 
n. 1234/2007 ricorrano per tutto il periodo di validità 
dell’estensione. 

Essi revocano l’estensione a decorrere dall’inizio della campagna 
di commercializzazione successiva se risulta che tali condizioni 
non sono più soddisfatte. 

Gli Stati membri informano immediatamente delle revoche la 
Commissione, la quale pubblica tali informazioni nei modi che 
giudica opportuni. 

Articolo 132 

Vendita di prodotti sull’albero; acquirenti 

1. In caso di vendita di prodotti sull’albero da parte di un 
produttore non aderente ad un’organizzazione di produttori, 
l’acquirente si considera come produttore dei prodotti in que
stione ai fini del rispetto delle regole di cui all’allegato XVI bis, 
punto 1, lettere e) ed f), e punto 3, del regolamento (CE) 
n. 1234/2007. 

2. Lo Stato membro interessato può decidere che per l’acqui
rente responsabile della conduzione della produzione di cui 

trattasi possano essere rese vincolanti determinate regole, tra 
quelle elencate nell’allegato XVI bis del regolamento (CE) 
n. 1234/2007, diverse da quelle indicate al paragrafo 1. 

TITOLO IV 

SCAMBI CON I PAESI TERZI 

CAPO I 

Dazi all’importazione e regime del prezzo di entrata 

S e z i o n e 1 

R e g i m e d e l p r e z z o d i e n t r a t a 

Articolo 133 

Campo di applicazione e definizioni 

1. La presente sezione stabilisce le norme per l’applicazione 
dell’articolo 140 bis del regolamento (CE) n. 1234/2007. 

2. Ai fini della presente sezione si intende per: 

a) «partita», la merce presentata sulla scorta di una dichiara
zione di immissione in libera pratica rilasciata solo per pro
dotti aventi la stessa origine e facenti capo ad un unico 
codice della nomenclatura combinata e 

b) «importatore», il dichiarante ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 
18, del regolamento (CEE) n. 2913/92 ( 1 ). 

Articolo 134 

Comunicazione dei prezzi e dei quantitativi dei prodotti 
importati 

1. Per ciascuno dei prodotti e dei periodi indicati nell’allegato 
XVI, parte A, gli Stati membri comunicano alla Commissione, 
entro le ore 12 (ora di Bruxelles) del giorno feriale successivo, 
per ogni giorno di mercato e secondo l’origine: 

a) i prezzi medi rappresentativi dei prodotti importati da paesi 
terzi e commercializzati sui mercati d’importazione rappre
sentativi di cui all’articolo 135, nonché i prezzi significativi 
rilevati su altri mercati per quantitativi ingenti di prodotti 
importati, oppure, in mancanza di prezzi sui mercati rap
presentativi, i prezzi significativi dei prodotti importati rile
vati su altri mercati e 

b) i quantitativi totali corrispondenti ai prezzi di cui alla lettera 
a). 

Se i quantitativi totali di cui alla lettera b) sono inferiori a una 
tonnellata, i prezzi corrispondenti non sono comunicati alla 
Commissione.
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2. I prezzi di cui al paragrafo 1, lettera a) vengono rilevati: 

a) per ciascuno dei prodotti elencati nell’allegato XVI, parte A; 

b) per l’insieme delle varietà e dei calibri disponibili e 

c) nella fase importatore/grossista o nella fase grossista/detta
gliante se i prezzi nella fase importatore/grossista non sono 
disponibili. 

Essi sono ridotti dei seguenti importi: 

a) un margine di commercializzazione del 15 % per le piazze di 
Londra, Milano e Rungis e dell’8 % per le altre piazze e 

b) le spese di trasporto e di assicurazione sul territorio doganale 
dell’Unione. 

Gli Stati membri possono fissare importi forfettari per le spese 
di trasporto e di assicurazione che vanno dedotte a norma del 
secondo comma. Tali importi forfettari e i relativi metodi di 
calcolo vengono comunicati senza indugio alla Commissione. 

3. I prezzi rilevati secondo il disposto del paragrafo 2, se 
sono constatati nella fase grossista/dettagliante, sono ridotti dap
prima di un importo pari al 9 % per tener conto del margine 
commerciale del grossista e poi di un importo pari a 
0,7245 EUR/100 kg per tener conto delle spese di movimenta
zione, delle tasse e degli oneri di mercato. 

4. Per i prodotti elencati nell’allegato XVI, parte A, soggetti a 
una norma di commercializzazione specifica, sono considerati 
rappresentativi: 

a) i prezzi dei prodotti della categoria I, se i quantitativi di 
questa categoria rappresentano almeno il 50 % dei quantita
tivi totali commercializzati; 

b) i prezzi dei prodotti della categoria I, completati, se i pro
dotti di questa categoria rappresentano meno del 50 % dei 
quantitativi totali commercializzati, dai prezzi dei prodotti 
della categoria II per un quantitativo che permetta di rag
giungere il 50 % dei quantitativi totali commercializzati; 

c) i prezzi dei prodotti della categoria II se non sono disponibili 
prodotti della categoria I, tranne che si decida di applicare 
loro un coefficiente di adeguamento se, a causa delle condi
zioni di produzione del paese di origine, tali prodotti non 
presentano caratteristiche qualitative sufficienti per poter es
sere normalmente e tradizionalmente commercializzati nella 
categoria I. 

Il coefficiente di adeguamento di cui alla lettera c) del primo 
comma si applica ai prezzi previa detrazione degli importi in
dicati al paragrafo 2. 

Per i prodotti elencati nell’allegato XVI, parte A, non soggetti a 
una norma di commercializzazione specifica, sono considerati 
rappresentativi i prezzi dei prodotti conformi alla norma di 
commercializzazione generale. 

Articolo 135 

Mercati rappresentativi 

Gli Stati membri comunicano alla Commissione i giorni di 
mercato abituali dei mercati elencati nell’allegato XVII che 
sono considerati mercati rappresentativi. 

Articolo 136 

Valore forfettario all’importazione 

1. Per ciascuno dei prodotti e dei periodi indicati nell’allegato 
XVI, parte A, la Commissione fissa, ogni giorno feriale e se
condo l’origine, un valore forfettario all’importazione pari alla 
media ponderata dei prezzi rappresentativi di cui 
all’articolo 134, ridotti di un importo forfettario di 5 EUR/ 
100 kg e dei dazi doganali ad valorem. 

2. Se per i prodotti e i periodi di applicazione indicati nell’al
legato XVI, parte A è fissato un valore forfettario all’importa
zione a norma della presente sezione, non si applica il prezzo 
unitario di cui all’articolo 152, paragrafo 1, lettera a), del rego
lamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione ( 1 ). In tal caso 
esso è sostituito dal valore forfettario all’importazione di cui 
al paragrafo 1. 

3. Se per un prodotto di una determinata origine non è in 
vigore alcun valore forfettario all’importazione, si applica la 
media dei valori forfettari all’importazione in vigore. 

4. Durante i periodi di applicazione indicati nell’allegato XVI, 
parte A, i valori forfettari all’importazione restano in vigore 
finché non sono modificati. Tuttavia essi non sono più appli
cabili se per sette giorni di mercato consecutivi non viene co
municato alla Commissione alcun prezzo medio rappresenta
tivo. 

Se, in applicazione del primo comma, non è in vigore nessun 
valore forfettario all’importazione per un determinato prodotto, 
il valore forfettario all’importazione applicabile a tale prodotto è 
pari all’ultima media dei valori forfettari all’importazione.
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5. In deroga al paragrafo 1, se non si è potuto calcolare un 
valore forfettario all’importazione, a partire dal primo giorno dei 
periodi di applicazione indicati nell’allegato XVI, parte A non si 
applica alcun valore forfettario all’importazione. 

6. Per la conversione dei prezzi rappresentativi in euro si 
utilizza il tasso rappresentativo di mercato calcolato per il 
giorno in questione. 

7. La Commissione pubblica, nei modi che giudica oppor
tuni, i valori forfettari all’importazione espressi in euro. 

Articolo 137 

Base del prezzo di entrata 

1. Il prezzo di entrata in base al quale i prodotti elencati 
nell’allegato XVI, parte A sono classificati nella tariffa doganale 
comune è pari, a scelta dell’importatore: 

a) al prezzo fob dei prodotti nel paese di origine, maggiorato 
delle spese di assicurazione e di trasporto fino alle frontiere 
del territorio doganale dell’Unione, quando tali prezzi e tali 
spese siano noti alla data della dichiarazione di immissione 
in libera pratica dei prodotti. Se i prezzi summenzionati 
superano di oltre l’8 % il valore forfettario applicabile al 
prodotto al momento dell’immissione in libera pratica, l’im
portatore deve costituire la cauzione di cui all’articolo 248, 
paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2454/93. A tale scopo 
l’importo del dazio all’importazione a cui i prodotti possono 
in definitiva essere soggetti corrisponde all’importo del dazio 
che l’importatore avrebbe dovuto pagare se il prodotto fosse 
stato classificato in base al valore forfettario, oppure 

b) al valore in dogana calcolato conformemente all’articolo 30, 
paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CEE) n. 2913/92 
applicato ai soli prodotti importati di cui trattasi. In tal 
caso il dazio viene dedotto secondo le modalità previste 
all’articolo 136, paragrafo 1, del presente regolamento. In 
tal caso l’importatore costituisce la cauzione di cui 
all’articolo 248, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 
2454/93, per un importo pari all’importo del dazio che 
avrebbe pagato se la classificazione dei prodotti fosse stata 
effettuata in base al valore forfettario all’importazione appli
cabile alla partita in questione, oppure 

c) al valore forfettario all’importazione calcolato conforme
mente all’articolo 136 del presente regolamento. 

2. Il prezzo di entrata in base al quale i prodotti elencati 
nell’allegato XVI, parte B sono classificati nella tariffa doganale 
comune è pari, a scelta dell’importatore: 

a) al prezzo fob dei prodotti nel paese di origine, maggiorato 
delle spese di assicurazione e di trasporto fino alle frontiere 
del territorio doganale dell’Unione, quando tali prezzi e tali 
spese siano noti alla data della dichiarazione in dogana dei 
prodotti. Se le autorità doganali ritengono che sia necessaria 
una cauzione a norma dell’articolo 248 del regolamento 
(CEE) n. 2454/93, l’importatore deve costituire una cauzione 
di importo pari all’importo massimo del dazio applicabile al 
prodotto di cui trattasi, oppure 

b) al valore in dogana calcolato conformemente all’articolo 30, 
paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CEE) n. 2913/92 
applicato ai soli prodotti importati di cui trattasi. In tal 
caso il dazio viene dedotto secondo le modalità previste 
all’articolo 136, paragrafo 1, del presente regolamento. In 
tal caso l’importatore deve costituire la cauzione di cui 
all’articolo 248 del regolamento (CEE) n. 2454/93, di im
porto pari all’importo massimo del dazio applicabile al pro
dotto di cui trattasi. 

3. Se il prezzo di entrata è fissato in base al prezzo fob dei 
prodotti nel paese di origine, il valore in dogana è stabilito in 
base alla vendita effettuata a tale prezzo. 

Se il prezzo di entrata è fissato secondo una delle procedure di 
cui al paragrafo 1, lettere b) o c), oppure al paragrafo 2, lettera 
b), il valore in dogana viene stabilito sulla stessa base del prezzo 
di entrata. 

4. L’importatore dispone di un mese a decorrere dalla vendita 
dei prodotti in questione, nel limite di quattro mesi dalla data di 
accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica, 
per fornire la prova che la partita è stata smerciata in condizioni 
tali da confermare la realtà dei prezzi di cui al paragrafo 1, 
lettera a), o al paragrafo 2, lettera a), o per determinare il valore 
in dogana di cui al paragrafo 1, lettera b), e al paragrafo 2, 
lettera b). In caso di inosservanza di uno dei due termini sud
detti la cauzione costituita viene incamerata, fatta salva l’appli
cazione del paragrafo 5. 

La cauzione costituita è svincolata se sono presentate alle auto
rità doganali prove adeguate sulle condizioni di smercio. 

In caso di mancata presentazione di tali prove, la cauzione è 
incamerata a titolo di pagamento dei dazi all’importazione. 

5. Il termine di quattro mesi di cui al paragrafo 4 può essere 
prorogato dalle autorità competenti dello Stato membro per un 
periodo massimo di tre mesi su richiesta debitamente motivata 
dell’importatore.
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6. Se in occasione di una verifica le autorità competenti 
constatano che le disposizioni del presente articolo non sono 
state rispettate, esse riscuotono i dazi dovuti conformemente 
all’articolo 220 del regolamento (CEE) n. 2913/92. L’importo 
dei dazi da riscuotere o che rimangono da riscuotere include gli 
interessi maturati dalla data di immissione della merce in libera 
pratica alla data della riscossione. Il tasso d’interesse applicato è 
quello praticato nel diritto nazionale per le operazioni di recu
pero degli importi dovuti. 

S e z i o n e 2 

D a z i a d d i z i o n a l i a l l ’ i m p o r t a z i o n e 

Articolo 138 

Campo di applicazione e definizioni 

1. I dazi addizionali all’importazione di cui all’articolo 141, 
paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 (di seguito 
«dazi addizionali») possono essere applicati ai prodotti e nei 
periodi indicati nell’allegato XVIII alle condizioni stabilite nella 
presente sezione. 

2. I livelli limite per l’applicazione dei dazi addizionali sono 
fissati nell’allegato XVIII. 

Articolo 139 

Comunicazione dei volumi 

1. Per ciascuno dei prodotti elencati nell’allegato XVIII e nei 
periodi ivi indicati gli Stati membri comunicano alla Commis
sione i dati relativi ai volumi immessi in libera pratica utiliz
zando il metodo di sorveglianza delle importazioni preferenziali 
di cui all’articolo 308 quinquies del regolamento (CEE) 
n. 2454/93. 

Tale comunicazione ha luogo entro le ore 12 (ora di Bruxelles) 
di ogni mercoledì per i volumi immessi in libera pratica la 
settimana precedente. 

2. Le dichiarazioni di immissione in libera pratica dei pro
dotti contemplati nella presente sezione che le autorità doganali 
possono accettare, su richiesta dell’importatore, senza che vi 
figurino talune indicazioni enumerate nell’allegato 37 del rego
lamento (CEE) n. 2454/93, contengono, oltre ai dati specificati 
all’articolo 254 dello stesso regolamento, l’indicazione della 
massa netta (kg) dei prodotti. 

Se, per l’immissione in libera pratica dei prodotti contemplati 
nella presente sezione, si utilizza la procedura di dichiarazione 
semplificata di cui all’articolo 260 del regolamento (CEE) 
n. 2454/93, le dichiarazioni semplificate contengono, oltre 
agli altri elementi richiesti, l’indicazione della massa netta (kg) 
dei prodotti. 

Se, per l’immissione in libera pratica dei prodotti contemplati 
nella presente sezione, si utilizza la procedura di domiciliazione 

di cui all’articolo 263 del regolamento (CEE) n. 2454/93, la 
comunicazione alle autorità doganali menzionata 
all’articolo 266, paragrafo 1, dello stesso regolamento contiene 
tutti i dati necessari per l’identificazione delle merci nonché 
l’indicazione della massa netta (kg) dei prodotti. 

L’articolo 266, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) 
n. 2454/93 non si applica alle importazioni dei prodotti con
templati nella presente sezione. 

Articolo 140 

Imposizione di un dazio addizionale 

1. Non appena si constata, per uno dei prodotti e per uno 
dei periodi indicati all’allegato XVIII, che i quantitativi immessi 
in libera pratica superano il livello limite corrispondente, la 
Commissione impone un dazio addizionale, salvo quando le 
importazioni non rischiano di perturbare il mercato dell’Unione 
o se gli effetti del dazio sarebbero sproporzionati rispetto 
all’obiettivo perseguito. 

2. Il dazio addizionale è imposto sui quantitativi immessi in 
libera pratica dopo la data di applicazione del dazio suddetto, 
purché: 

a) la classificazione tariffaria dei prodotti, effettuata conforme
mente all’articolo 137, comporti l’applicazione dei dazi spe
cifici all’importazione più elevati applicabili alle importazioni 
dell’origine in questione; 

b) l’importazione sia effettuata durante il periodo di applica
zione del dazio addizionale. 

Articolo 141 

Importo del dazio addizionale 

Il dazio addizionale imposto a norma dell’articolo 140 è pari ad 
un terzo del dazio doganale applicabile al prodotto considerato 
in base alla tariffa doganale comune. 

Tuttavia, per le importazioni che beneficiano di preferenze ta
riffarie relative al dazio ad valorem, il dazio addizionale è pari 
ad un terzo del dazio specifico applicabile al prodotto in que
stione, in caso di applicazione dell’articolo 140, paragrafo 2. 

Articolo 142 

Esenzioni dal dazio addizionale 

1. Sono esenti dal dazio addizionale: 

a) le merci importate nell’ambito dei contingenti tariffari di cui 
all’allegato 7 del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consi
glio ( 1 ) (di seguito «la nomenclatura combinata»); 

b) le merci in fase di inoltro nell’Unione ai sensi del paragrafo 2.
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2. Sono considerate in fase di inoltro nell’Unione le merci 
che: 

a) hanno lasciato il paese di origine prima della decisione di 
imposizione del dazio addizionale e 

b) sono scortate, dal luogo di carico nel paese di origine fino al 
luogo di scarico nell’Unione, da un documento di trasporto 
valido rilasciato prima dell’imposizione del dazio addizionale. 

3. Gli interessati forniscono alle autorità doganali competenti 
la prova che sono state rispettate le condizioni di cui al para
grafo 2. 

Tuttavia, le autorità doganali possono considerare che le merci 
hanno lasciato il paese di origine prima della data di imposi
zione del dazio addizionale se è esibito uno dei seguenti docu
menti: 

a) in caso di trasporto marittimo, la polizza di carico dalla 
quale risulta che il carico è stato effettuato prima di tale data; 

b) in caso di trasporto per ferrovia, la lettera di vettura accettata 
dai servizi delle ferrovie del paese di origine prima di tale 
data; 

c) in caso di trasporto su strada, il contratto di trasporto inter
nazionale di merci su strada o qualsiasi altro documento di 
transito rilasciato nel paese di origine prima di tale data, se 
sono rispettate le condizioni stabilite dagli accordi bilaterali o 
multilaterali conclusi in materia di transito nell’Unione o di 
transito comune; 

d) in caso di trasporto aereo, la lettera di vettura aerea dalla 
quale risulta che la compagnia aerea ha accettato le merci 
prima di tale data. 

TITOLO V 

DISPOSIZIONI GENERALI, TRANSITORIE E FINALI 

Articolo 143 

Controlli 

Fatte salve eventuali disposizioni specifiche contenute nel pre
sente regolamento o in altri atti legislativi dell’Unione, gli Stati 
membri istituiscono i controlli e adottano i provvedimenti ne
cessari a garantire la corretta applicazione del regolamento (CE) 
n. 1234/2007 e del presente regolamento. Essi sono effettivi, 
proporzionati e dissuasivi per assicurare un’adeguata tutela degli 
interessi finanziari dell’Unione. 

Gli Stati membri provvedono in particolare affinché: 

a) tutti i criteri di ammissibilità stabiliti dalla normativa dello 
Stato membro o dell’Unione o dalla disciplina nazionale o 
dalla strategia nazionale possano essere verificati; 

b) le autorità competenti responsabili dell’esecuzione dei con
trolli dispongano di personale sufficiente con idonee qualifi
che ed esperienza per eseguire efficacemente i controlli e 

c) siano predisposti controlli intesi ad evitare doppi finanzia
menti irregolari delle misure previste dal presente regola
mento e da altri regimi degli Stati membri o dell’Unione. 

Articolo 144 

Sanzioni nazionali 

Fatte salve le sanzioni previste dal presente regolamento o dal 
regolamento (CE) n. 1234/2007, gli Stati membri provvedono a 
irrogare sanzioni a livello nazionale per irregolarità commesse 
con riguardo alle disposizioni del presente regolamento e del 
regolamento (CE) n. 1234/2007; tali sanzioni sono effettive, 
proporzionate e dissuasive per assicurare un’adeguata tutela de
gli interessi finanziari dell’Unione. 

Articolo 145 

Situazioni create artificialmente 

Fatte salve eventuali disposizioni specifiche del presente regola
mento o del regolamento (CE) n. 1234/2007, non sono erogati 
pagamenti a favore di beneficiari che risultino aver creato arti
ficialmente le condizioni necessarie per ottenere tali pagamenti 
al fine di trarne un vantaggio contrario agli obiettivi del regime 
di sostegno. 

Articolo 146 

Comunicazioni 

1. Gli Stati membri designano un’unica autorità od organi
smo competente responsabile dell’adempimento degli obblighi 
di comunicazione con riguardo ad ognuno dei seguenti aspetti: 

a) organizzazioni di produttori, associazioni di organizzazioni 
di produttori e gruppi di produttori ai sensi dell’articolo 97 
del presente regolamento; 

b) prezzi alla produzione degli ortofrutticoli sul mercato in
terno ai sensi dell’articolo 98;
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c) prezzi e quantitativi dei prodotti importati da paesi terzi e 
commercializzati sui mercati d’importazione rappresentativi 
ai sensi dell’articolo 134; 

d) volumi dei prodotti importati immessi in libera pratica ai 
sensi dell’articolo 139. 

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione la desi
gnazione e i dati di contatto dell’autorità o dell’organismo inte
ressato, nonché ogni modifica di tali dati. 

L’elenco delle autorità o degli organismi designati, recante i 
rispettivi nomi e indirizzi, è reso noto agli Stati membri e al 
pubblico con ogni mezzo idoneo, tramite i sistemi d’informa
zione predisposti dalla Commissione, compresa la pubblicazione 
su internet. 

3. Fatte salve eventuali disposizioni specifiche del presente 
regolamento, tutte le comunicazioni degli Stati membri alla 
Commissione a norma del presente regolamento sono trasmesse 
con mezzi elettronici tramite il sistema d’informazione che la 
Commissione mette a disposizione delle autorità o degli organi
smi competenti degli Stati membri e nel formato specificato 
dalla Commissione. 

Fatto salvo il paragrafo 5, le comunicazioni effettuate utiliz
zando mezzi e un formato diversi da quelli menzionati al primo 
comma possono essere considerate non avvenute. 

4. Fatte salve eventuali disposizioni specifiche del presente 
regolamento, gli Stati membri adottano tutte le misure necessa
rie per garantire il rispetto dei termini per le comunicazioni di 
cui al presente regolamento. 

5. Se uno Stato membro non effettua una comunicazione 
prevista dal presente regolamento o dal regolamento (CE) 
n. 1234/2007 o se la comunicazione risulta inesatta tenuto 
conto degli elementi obiettivi di cui dispone, la Commissione 
può sospendere in tutto o in parte i pagamenti mensili di cui 
all’articolo 14 del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consi
glio ( 1 ) con riguardo al settore ortofrutticolo fino a quando la 
comunicazione sia effettuata correttamente. 

Articolo 147 

Errori palesi 

Qualsiasi comunicazione, domanda o richiesta presentata a uno 
Stato membro ai sensi del presente regolamento o del regola
mento (CE) n. 1234/2007, comprese le domande di aiuto, può 

essere corretta in qualsiasi momento dopo la sua trasmissione in 
caso di errori palesi riconosciuti dall’autorità competente dello 
Stato membro. 

Articolo 148 

Forza maggiore e circostanze eccezionali 

Se, a norma del presente regolamento o del regolamento (CE) 
n. 1234/2007, è necessario irrogare una sanzione o una penale 
o revocare un beneficio o un riconoscimento, la sanzione o la 
penale non è irrogata né la revoca è effettuata in casi di forza 
maggiore o in circostanze eccezionali ai sensi dell’articolo 31 
del regolamento (CE) n. 73/2009. 

I casi di forza maggiore sono tuttavia comunicati all’autorità 
competente dello Stato membro, insieme alle relative prove 
giudicate soddisfacenti da quest’ultima, entro il termine di dieci 
giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui l’interessato è in 
grado di farlo. 

Articolo 149 

Abrogazione 

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 è abrogato. 

Tuttavia, l’articolo 134 del regolamento (CE) n. 1580/2007 si 
applica fino al 31 agosto 2011. 

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al pre
sente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concor
danza di cui all’allegato XIX. 

Articolo 150 

Disposizioni transitorie 

1. I programmi operativi che beneficiano delle disposizioni 
dell’articolo 203 bis, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) 
n. 1234/2007 possono proseguire fino alla loro scadenza a 
condizione che rispettino le norme in vigore prima del 
1 o gennaio 2008. 

2. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 203 bis, paragrafo 6, 
del regolamento (CE) n. 1234/2007, le norme sulle caratteri
stiche minime della materia prima consegnata alla trasforma
zione e sui requisiti qualitativi minimi per i prodotti finiti, 
che continuano ad applicarsi alle materie prime raccolte nel 
territorio degli Stati membri che si avvalgono delle disposizioni 
transitorie di cui al suddetto paragrafo, sono costituite, oltre che 
dalle pertinenti norme di commercializzazione di cui al titolo II 
del presente regolamento, da quelle contenute nei regolamenti 
della Commissione citati nell’allegato XX.
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3. I piani di riconoscimento accettati ai sensi del regola
mento (CE) n. 2200/96 che continuano a beneficiare dell’accet
tazione ai sensi dell’articolo 203 bis, paragrafo 4, del regola
mento (CE) n. 1234/2007 per i gruppi di produttori al di fuori 
degli Stati membri che hanno aderito all’Unione europea il 1 o 
maggio 2004 o dopo tale data e al di fuori delle regioni ultra
periferiche dell’Unione di cui all’articolo 349 del trattato o delle 
isole minori del Mar Egeo di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del 
regolamento (CE) n. 1405/2006 del Consiglio ( 1 ) sono finanziati 
ai tassi di cui all’articolo 103 bis, paragrafo 3, lettera b), del 
regolamento (CE) n. 1234/2007. 

I piani di riconoscimento accettati ai sensi del regolamento (CE) 
n. 2200/96 cui si applicavano le disposizioni dell’articolo 14, 
paragrafo 7, di tale regolamento e che continuano a beneficiare 
dell’accettazione ai sensi dell’articolo 203 bis, paragrafo 4, del 
regolamento (CE) n. 1234/2007 sono finanziati ai tassi di cui 
all’articolo 103 bis, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) 
n. 1234/2007. 

4. Entro il 15 settembre 2011 gli Stati membri modificano, 
se necessario, le loro strategie nazionali al fine di: 

a) giustificare debitamente la distanza da considerarsi significa
tiva ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 7, lettera b); 

b) fissare una percentuale massima delle spese annue di un 
programma operativo da destinare ad azioni connesse alla 
gestione ecologica degli imballaggi ai sensi dell’articolo 60, 
paragrafo 4, secondo comma. 

5. I programmi operativi approvati prima della data di en
trata in vigore del presente regolamento possono proseguire 
fino alla loro scadenza senza rispettare la percentuale massima 
di cui all’articolo 60, paragrafo 4, secondo comma. 

Articolo 151 

Entrata in vigore 

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno 
successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione 
europea. 

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in 
ciascuno degli Stati membri. 

Fatto a Bruxelles, il 7 giugno 2011. 

Per la Commissione 
Il presidente 

José Manuel BARROSO
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ALLEGATO I 

NORME DI COMMERCIALIZZAZIONE DI CUI ALL’ARTICOLO 3 

PARTE A 

Norma di commercializzazione generale 

1. Caratteristiche minime di qualità 

Tenuto conto delle tolleranze ammesse, i prodotti devono essere: 

— interi; 

— sani; sono esclusi i prodotti affetti da marciume o che presentino alterazioni tali da renderli inadatti al consumo; 

— puliti, praticamente privi di sostanze estranee visibili; 

— praticamente privi di parassiti; 

— praticamente esenti da danni alla polpa provocati da attacchi di parassiti; 

— privi di umidità esterna anormale; 

— privi di odore e/o sapore estranei. 

Lo stato dei prodotti deve essere tale da consentire: 

— il trasporto e le operazioni connesse, 

— l’arrivo al luogo di destinazione in condizioni soddisfacenti. 

2. Caratteristiche minime di maturazione 

I prodotti devono essere sufficientemente, ma non eccessivamente, sviluppati e i frutti devono avere un grado di 
maturazione sufficiente, ma non eccessivo. 

Lo stato di sviluppo e di maturazione dei prodotti devono essere tali da consentire il proseguimento del loro processo 
di maturazione in modo da raggiungere il grado di maturità appropriato. 

3. Tolleranza 

In ciascuna partita è ammessa una tolleranza del 10 % in numero o in peso di prodotti non rispondenti ai requisiti 
qualitativi minimi. All’interno di tale tolleranza i prodotti affetti da marciume non superano il 2 % del totale. 

4. Indicazione dell’origine del prodotto 

Nome completo del paese di origine ( 1 ). Per i prodotti originari di uno Stato membro, il nome deve essere indicato 
nella lingua del paese di origine o in ogni altra lingua comprensibile ai consumatori del paese di destinazione. Per gli 
altri prodotti, il nome deve essere indicato in una lingua comprensibile ai consumatori del paese di destinazione. 

PARTE B 

Norme di commercializzazione specifiche 

PARTE 1: NORMA DI COMMERCIALIZZAZIONE PER LE MELE 

I. DEFINIZIONE DEL PRODOTTO 

La presente norma si applica alle mele delle varietà (cultivar) derivate da Malus domestica Borkh., destinate ad essere 
fornite allo stato fresco al consumatore, escluse le mele destinate alla trasformazione industriale.
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II. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA QUALITÀ 

La norma ha lo scopo di definire le caratteristiche qualitative che le mele devono presentare dopo il condizionamento 
e l’imballaggio. 

A. Caratteristiche minime 

In tutte le categorie, tenuto conto delle disposizioni specifiche previste per ogni categoria e delle tolleranze 
ammesse, le mele devono essere: 

— intere; 

— sane; sono esclusi i prodotti affetti da marciume o che presentino alterazioni tali da renderli inadatti al 
consumo; 

— pulite, praticamente prive di sostanze estranee visibili; 

— praticamente prive di parassiti; 

— esenti da danni alla polpa provocati da attacchi di parassiti; 

— esenti da vitrescenza grave, tranne le Fuji e i loro mutanti, 

— prive di umidità esterna anormale; 

— prive di odore e/o sapore estranei. 

Lo sviluppo e lo stato delle mele devono essere tali da consentire: 

— il trasporto e le operazioni connesse, 

— l’arrivo al luogo di destinazione in condizioni soddisfacenti. 

B. Requisiti di maturazione 

Le mele devono essere sufficientemente sviluppate e presentare un grado di maturazione sufficiente. 

Lo sviluppo e lo stato di maturazione delle mele devono essere tali da consentire il proseguimento del loro 
processo di maturazione in modo da raggiungere il grado di maturità appropriato in funzione delle caratteristiche 
varietali. 

Per poter verificare i requisiti minimi di maturazione si possono prendere in considerazione diversi parametri 
(come l’aspetto morfologico, il sapore, la durezza e l’indice rifrattometrico). 

C. Classificazione 

Le mele sono classificate nelle tre categorie seguenti: 

i) Categoria «Extra» 

Le mele di questa categoria devono essere di qualità superiore. Esse devono presentare le caratteristiche tipiche 
della varietà ( 1 ) e conservare intatto il peduncolo. 

Le mele devono presentare la colorazione tipica della varietà sulla seguente porzione minima di superficie: 

— 3/4 della superficie totale di colorazione rossa per le mele del gruppo di colorazione A; 

— 1/2 della superficie totale di colorazione rossa mista per le mele del gruppo di colorazione B; 

— 1/3 della superficie totale di colorazione leggermente rossa, arrossata o striata per le mele del gruppo di 
colorazione C.
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La polpa deve essere indenne da qualsiasi deterioramento. 

Esse non devono presentare difetti, salvo lievissime alterazioni superficiali della buccia che non pregiudichino 
l’aspetto generale del prodotto, la qualità e la conservabilità del prodotto e la sua presentazione nell’imballag
gio: 

— leggerissimi difetti dell’epidermide, 

— leggerissima rugginosità ( 1 ) come: 

— macchie brunastre che non eccedono la cavità peduncolare e non possono essere rugose e/o 

— lievi tracce isolate di rugginosità. 

ii) Categoria I 

Le mele di questa categoria devono essere di buona qualità. Esse devono presentare le caratteristiche tipiche 
della varietà ( 2 ). 

Le mele devono presentare la colorazione tipica della varietà sulla seguente porzione minima di superficie: 

— 1/2 della superficie totale di colorazione rossa per le mele del gruppo di colorazione A; 

— 1/3 della superficie totale di colorazione rossa mista per le mele del gruppo di colorazione B; 

— 1/10 della superficie totale di colorazione leggermente rossa, arrossata o striata per le mele del gruppo di 
colorazione C. 

La polpa deve essere indenne da qualsiasi deterioramento. 

Sono tuttavia ammessi i seguenti lievi difetti, che non devono pregiudicare l’aspetto generale, la qualità, la 
conservazione o la presentazione nell’imballaggio del prodotto: 

— un lieve difetto di forma, 

— un lieve difetto di sviluppo, 

— un lieve difetto di colorazione, 

— non più di 1 cm 2 di superficie totale per le ammaccature lievi, che non devono essere decolorate, 

— lievi difetti della buccia non superiori a: 

— 2 cm di lunghezza per i difetti di forma allungata, 

— 1 cm 2 di superficie totale per gli altri difetti, salvo per quelli derivanti dalla ticchiolatura (Venturia 
inaequalis), che non devono occupare una superficie complessiva superiore a 0,25 cm 2 , 

— leggera rugginosità ( 3 ) come: 

— macchie brunastre che possono eccedere leggermente la cavità peduncolare o pistillare, ma non pos
sono essere rugose e/o 

— rugginosità reticolata fine non eccedente 1/5 della superficie totale del frutto e che non contrasti 
notevolmente con la colorazione generale del frutto e/o 

— rugginosità densa non eccedente 1/20 della superficie totale del frutto, a condizione che la rugginosità 
reticolata fine e la rugginosità densa non eccedano complessivamente 1/5 della superficie totale del 
frutto. 

Il peduncolo può mancare, purché la rottura sia netta e la buccia adiacente non risulti lesionata.
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iii) Categoria II 

Questa categoria comprende le mele che non possono essere classificate nelle categorie superiori, ma che 
corrispondono alle caratteristiche minime sopra definite. 

La polpa non deve presentare difetti di rilievo. 

Sono ammessi i seguenti difetti, purché i frutti conservino le caratteristiche essenziali di qualità, conservazione 
e presentazione: 

— difetti di forma, 

— difetti di sviluppo, 

— difetti di colorazione, 

— non più di 1,5 cm 2 di superficie totale per le ammaccature lievi, che possono essere leggermente decolo
rate, 

— difetti della buccia non superiori a: 

— 4 cm di lunghezza per i difetti di forma allungata, 

— 2,5 cm 2 di superficie totale per gli altri difetti, salvo per quelli derivanti dalla ticchiolatura (Venturia 
inaequalis), che non devono occupare una superficie complessiva superiore a 1 cm 2 , 

— leggera rugginosità ( 1 ) come: 

— macchie brunastre che possono eccedere la cavità peduncolare o pistillare e possono essere leggermente 
rugose e/o 

— rugginosità reticolata fine non eccedente 1/2 della superficie totale del frutto e che non contrasti 
notevolmente con la colorazione generale del frutto e/o 

— rugginosità densa non eccedente 1/3 della superficie totale del frutto 

— a condizione che la rugginosità reticolata fine e la rugginosità densa non eccedano complessivamente 
1/2 della superficie totale del frutto. 

III. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA CALIBRAZIONE 

Il calibro è determinato dal diametro massimo della sezione equatoriale all’asse del frutto o dal peso. 

Il calibro minimo è 60 mm quando la calibrazione è determinata dal diametro o 90 g quando la calibrazione è 
determinata dal peso. Sono ammessi frutti di calibro inferiore, fino a un minimo di 50 mm o 70 g, se il grado Brix è 
uguale o superiore a 10,5° Brix. 

Per garantire un calibro omogeneo in ciascun imballaggio la differenza di calibro tra i frutti di uno stesso imballaggio 
non deve superare: 

a) per i frutti calibrati secondo il diametro: 

— 5 mm per i frutti della categoria «Extra» e i frutti delle categorie I e II presentati a strati ordinati; tuttavia, per le 
mele delle varietà Bramley’s Seedling (Bramley, Triomphe de Kiel) e Horneburger, la differenza di diametro può 
raggiungere 10 mm, e 

— 10 mm per i frutti della categoria I presentati alla rinfusa nell’imballaggio o negli imballaggi di vendita; tuttavia, 
per le mele delle varietà Bramley’s Seedling (Bramley, Triomphe de Kiel) e Horneburger, la differenza di 
diametro può raggiungere 20 mm, oppure
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b) per i frutti calibrati secondo il peso: 

— per i frutti della categoria «Extra» e i frutti delle categorie I e II presentati a strati ordinati: 

Variazione (g) Differenza di peso (g) 

70-90 15 g 

91-135 20 g 

136-200 30 g 

201-300 40 g 

> 300 50 g 

— per i frutti della categoria I presentati alla rinfusa nell’imballaggio o negli imballaggi di vendita: 

Variazione (g) Omogeneità (g) 

70-135 35 

136-300 70 

> 300 100 

Per i frutti della categoria II presentati alla rinfusa nell’imballaggio o negli imballaggi di vendita non è prevista 
alcuna regola di omogeneità del calibro. 

IV. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE TOLLERANZE 

In tutte le fasi della commercializzazione sono ammesse tolleranze di qualità e di calibro nella stessa partita per i 
prodotti non corrispondenti alle caratteristiche della categoria indicata. 

A. Tolleranze di qualità 

i) Categoria «Extra» 

È ammessa una tolleranza complessiva del 5 %, in numero o in peso, di mele non corrispondenti alle 
caratteristiche della categoria, ma conformi a quelle della categoria I. All’interno di tale tolleranza non oltre 
lo 0,5 % del totale può essere costituito da prodotti che soddisfano le caratteristiche della categoria II. 

ii) Categoria I 

È ammessa una tolleranza complessiva del 10 %, in numero o in peso, di mele non corrispondenti alle 
caratteristiche della categoria, ma conformi a quelle della categoria II. All’interno di tale tolleranza non oltre 
l’1 % del totale può essere costituito da prodotti che non soddisfano né le caratteristiche della categoria II, né le 
caratteristiche minime, oppure da prodotti affetti da marciume. 

iii) Categoria II 

È ammessa una tolleranza complessiva del 10 %, in numero o in peso, di mele non corrispondenti né alle 
caratteristiche della categoria né alle caratteristiche minime. All’interno di tale tolleranza i prodotti affetti da 
marciume non superano il 2 % del totale. 

B. Tolleranze di calibro 

Per tutte le categorie: è ammessa una tolleranza complessiva del 10 %, in numero o in peso, di frutti che non 
soddisfano i requisiti di calibro. Questa tolleranza non può essere estesa ai prodotti il cui calibro è inferiore: 

— di 5 mm o più al diametro minimo, 

— di 10 g o più al peso minimo.
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V. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PRESENTAZIONE 

A. Omogeneità 

Il contenuto di ciascun imballaggio deve essere omogeneo e comprendere soltanto mele della stessa origine, 
varietà, qualità e calibro (se il prodotto è calibrato) e aventi un grado di maturazione uniforme. 

Inoltre, per la categoria «Extra», è richiesta l’omogeneità di colorazione. 

Sono tuttavia autorizzati imballaggi contenenti miscugli di diverse varietà di mele, a condizione che le stesse siano 
omogenee quanto alla qualità e, per ogni varietà, all’origine. 

La parte visibile del contenuto dell’imballaggio deve essere rappresentativa dell’insieme. 

B. Condizionamento e imballaggio 

Le mele devono essere condizionate in modo che sia garantita una protezione adeguata del prodotto. In parti
colare, gli imballaggi di vendita di peso netto superiore a 3 kg devono essere sufficientemente rigidi da proteggere 
adeguatamente il prodotto. 

I materiali utilizzati all’interno dell’imballaggio devono essere puliti e di qualità tale da non provocare alterazioni 
esterne od interne dei prodotti. L’impiego di materiali e in particolare di carte o marchi recanti indicazioni 
commerciali è autorizzato soltanto se la stampa o l’etichettatura sono realizzate con inchiostro o colla non tossici. 

Le etichette apposte individualmente sui prodotti devono poter essere tolte senza lasciare tracce visibili di colla e 
difetti superficiali. 

Gli imballaggi devono essere privi di qualunque corpo estraneo. 

VI. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE INDICAZIONI ESTERNE 

Ciascun imballaggio deve recare, in caratteri raggruppati su uno stesso lato, leggibili, indelebili e visibili dall’esterno, le 
indicazioni che seguono. 

A. Identificazione 

Il nome e l’indirizzo dell’imballatore e/o dello speditore. 

Tale dicitura può essere sostituita: 

— per tutti gli imballaggi, ad eccezione dei preimballaggi, dal codice che rappresenta l’imballatore e/o lo speditore 
rilasciato o riconosciuto da un servizio ufficiale, preceduto dalla dicitura «imballatore e/o speditore» o da 
un’abbreviazione equivalente; 

— solo per i preimballaggi, dal nome e dall’indirizzo del venditore stabilito nell’Unione, preceduto dalla dicitura 
«imballato per:» o da una dicitura equivalente. In questo caso l’etichettatura deve recare inoltre un codice 
rappresentativo dell’imballatore e/o dello speditore. Il venditore fornisce ogni informazione ritenuta necessaria 
dai servizi di controllo sul significato di tale codice. 

B. Natura del prodotto 

— «Mele», se il contenuto non è visibile dall’esterno; 

— nome della varietà. Nel caso di un miscuglio di mele di diverse varietà, i nomi di ciascuna delle varietà presenti 
nell’imballaggio. 

— Il nome della varietà può essere sostituito da un sinonimo. Il nome del mutante o il nome commerciale si può 
indicare solo a complemento del nome della varietà o del suo sinonimo.
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C. Origine del prodotto 

Paese di origine ( 1 ) ed eventualmente zona di produzione o denominazione nazionale, regionale o locale. 

Nel caso di un miscuglio di mele di diverse varietà e di diversa origine, l’indicazione di ciascun paese di origine 
deve figurare in prossimità immediata del nome della varietà corrispondente. 

D. Caratteristiche commerciali 

— Categoria, 

— calibro oppure, per i frutti presentati in strati ordinati, numero dei pezzi. 

Nel caso di identificazione per calibro, quest’ultimo deve essere espresso: 

a) per i frutti soggetti alle regole di omogeneità, dal diametro minimo e massimo o dal peso minimo e massimo; 

b) per i frutti non soggetti alle regole di omogeneità, dal diametro o dal peso del frutto più piccolo dell’imbal
laggio seguito dalla menzione «e più» o da un’espressione equivalente oppure, se del caso, dal diametro o dal 
peso del frutto più grosso dell’imballaggio. 

E. Marchio ufficiale di controllo (facoltativo) 

Non è necessario apporre le indicazioni di cui al primo comma sugli imballaggi quando questi ultimi contengono 
imballaggi di vendita visibili dall’esterno e recanti dette indicazioni. Gli imballaggi non devono recare alcuna indica
zione esterna che possa indurre in errore. Qualora gli imballaggi siano pallettizzati, dette indicazioni figurano su una 
scheda apposta in maniera visibile almeno su due lati del pallet. 

Appendice 

Elenco non esaustivo di varietà di mele 

I frutti appartenenti a varietà che non figurano nell’elenco devono essere classificati secondo le loro caratteristiche 
varietali. 

Varietà Mutante Sinonimi Gruppo di 
colorazione Rugginosità 

African Red B 

Akane Tohoku 3 B 

Alborz Seedling C 

Aldas B 

Alice B 

Alkmene Early Windsor C 

Alro B 

Alwa B 

Amasya B 

Angold C 

Antej Antei B 

Apollo Beauty of Blackmoor C

IT L 157/60 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 15.6.2011 

( 1 ) Indicare il nome completo o comunemente usato.



Varietà Mutante Sinonimi Gruppo di 
colorazione Rugginosità 

Arkcharm Arkansas No 18, A 18 C 

Arlet B R 

Aroma C 

Mutanti di Aroma e.g C 

Amorosa C 

Auksis B 

Beacon A 

Belfort Pella B 

Belle de Boskoop R 

Mutanti di Belle de Bo
skoop e.g 

R 

Boskoop rouge Red Boskoop 
Roter 
Boskoop 

R 

Belle fleur double 

Belorrusskoje 
Maļinovoje 

Belorusskoe Malinovoe, Byelo
russkoe Malinovoe 

B 

Berlepsch Freiherr von Berlepsch C 

Mutanti di Berlepsch e.g. C 

Berlepsch rouge Red Berlepsch, Roter Berlepsch C 

Blushed Golden 

Bogatir Bogatyr 

Bohemia B 

Braeburn B 

Mutanti di Braeburn e.g. B 

Hidala B 

Joburn B 

Lochbuie Red Braeburn B 

Mahana Red B 

Mariri Red B 

Redfield B 

Royal Braeburn B 

Bramley’s Seedling Bramley, Triomphe de Kiel 

Brettacher Sämling 

Calville Groupe des
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Varietà Mutante Sinonimi Gruppo di 
colorazione Rugginosità 

Cardinal B 

Carola Kalco C 

Caudle B 

Charden 

Charles Ross 

Civni B 

Coromandel Red Corodel A 

Cortland B 

Cox’s Orange Pippin Cox orange C R 

Mutanti di Cox’s Orange 
Pippin e.g. 

C R 

Cherry Cox C R 

Crimson Bramley 

Cripps Pink C 

Mutanti di Cripps Pink 
e.g. 

C 

Pink Rose C 

Rosy Glow C 

Ruby Pink C 

Cripps Red C* ( 1 ) 

Dalinbel B R 

Delblush 

Delcorf C 

Mutanti di Delcorf e.g. C 

Dalili C 

Monidel C 

Delgollune B 

Delicious ordinaire Ordinary Delicious B 

Deljeni 

Delikates B 

Delor C 

Discovery C 

Doč Melbi Doch Melbi C 

Dunn’s Seedling R
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Varietà Mutante Sinonimi Gruppo di 
colorazione Rugginosità 

Dykmanns Zoet C 

Egremont Russet R 

Elan 

Elise Red Delight A 

Ellison’s orange Ellison C 

Elstar C 

Mutanti di Elstar e.g. 

Bel-El C 

Daliest C 

Daliter C 

Elshof C 

Elstar Armhold C 

Elstar Reinhardt C 

Goedhof C 

Red Elstar C 

Valstar C 

Empire A 

Falstaff C 

Fiesta Red Pippin C 

Florina B 

Forele B 

Fortune R 

Fuji B 

Mutanti di Fuji e.g. B 

Kiku B 

Gala C 

Mutanti di Gala e.g. C 

Annaglo C 

Baigent C 

Galaxy C 

Mitchgala C 

Obrogala C 

Regala C 

Regal Prince C 

Tenroy C
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Varietà Mutante Sinonimi Gruppo di 
colorazione Rugginosità 

Garcia 

Ginger Gold 

Gloster B 

Goldbohemia 

Golden Delicious 

Mutanti di Golden Deli
cious e.g. 

Golden Russet R 

Golden Supreme Gradigold, Golden Extreme 

Goldrush Coop 38 

Goldstar 

Granny Smith 

Gravensteiner Gravenstein 

Mutanti di Gravensteiner 
e.g. 

Gravenstein rouge Red Gravenstein, Roter Graven
steiner 

Greensleeves 

Holsteiner Cox Holstein R 

Mutanti di Holsteiner Cox 
e.g. 

R 

Holstein rouge Red Holstein, Roter Holsteiner 
Cox 

R 

Honeycrisp C 

Honey gold 

Horneburger 

Howgate Wonder Manga 

Idared B 

Iedzēnu B 

Ilga B 

Ingrid Marie B R 

Iron C 

Isbranica C 

Jacob Fisher
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Varietà Mutante Sinonimi Gruppo di 
colorazione Rugginosità 

Jacques Lebel 

Jamba C 

James Grieve 

Mutanti di James Grieve 
e.g. 

James Grieve rouge Red James Grieve 

Jarka C 

Jerseymac B 

Jester 

Jonagold ( 2 ) C 

Mutanti di Jonagold e.g. C 

Crowngold C 

Daligo C 

Daliguy Jonasty C 

Dalijean Jonamel C 

Decosta C 

Jomar C 

Jomured Van de Poel C 

Jonabel C 

Jonabres C 

Jonagold Boerekamp C 

Jonagold 2000 Excel C 

Jonagored Supra C 

Jonaveld C 

King Jonagold C 

New Jonagold Fukushima C 

Novajo Veulemanns C 

Primo C 

Red Jonaprince C 

Romagold Surkijn C 

Rubinstar C 

Schneica Jonica C 

Wilmuta C
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Varietà Mutante Sinonimi Gruppo di 
colorazione Rugginosità 

Jonalord C 

Jonathan B 

Julia B 

Jupiter 

Karmijn de Sonnaville C 

Katja Katy B 

Kent R 

Kidd’s orange red C R 

Kim B 

Koit C 

Koričnoje 
Novoje 

Korichnoe Novoe, Korichnevoe 
Novoe 

C 

Kovaļenkovskoje Kovalenkovskoe B 

Krameri Tuvioun B 

Kulikovskoje B 

Lady Williams B 

Lane’s Prince Albert 

Laxton’s Superb C R 

Ligol B 

Lobo B 

Lodel A 

Lord Lambourne C 

Maigold B 

McIntosh B 

Meelis B 

Melba C 

Melodie B 

Melrose C 

Meridian C 

Moonglo C
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Varietà Mutante Sinonimi Gruppo di 
colorazione Rugginosità 

Morgenduft Imperatore B 

Mutsu 

Noris B 

Normanda C 

Nueva Europa C 

Nueva Orleans B 

Odin B 

Ontario B 

Orlik B 

Orlovskoje Polosatoje C 

Ozark Gold 

Paula Red B 

Pero de Cirio 

Piglos B 

Pikant B 

Pikkolo C 

Pilot C 

Pimona C 

Pinova C 

Pirella B 

Piros C 

Prima B 

Rafzubex A 

Rafzubin C 

Rajka B 

Rambour d’hiver 

Rambour Franc B 

Reanda B 

Rebella C
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Varietà Mutante Sinonimi Gruppo di 
colorazione Rugginosità 

Red Delicious A 

Mutanti di Red Delicious 
e.g. 

A 

Erovan Early Red 
One 

A 

Fortuna Delicious A 

Oregon Oregon Spur Delicious A 

Otago A 

Red Chief A 

Red King A 

Red Spur A 

Red York A 

Richared A 

Royal Red A 

Shotwell Delicious A 

Stark Delicious A 

Starking A 

Starkrimson A 

Starkspur A 

Topred A 

Well Spur A 

Red Dougherty A 

Redkroft A 

Regal A 

Regina B 

Reglindis C 

Reine des Reinettes Gold Parmoné, Goldparmäne C 

Reineta Encarnada B 

Reinette Rouge du Ca
nada 

B 

Reinette d’Orléans 

Reinette Blanche du Ca
nada 

Reinette du Canada, Canada 
Blanc, Kanadarenette, Renetta 
del Canada 

R
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Varietà Mutante Sinonimi Gruppo di 
colorazione Rugginosità 

Reinette de France 

Reinette de Landsberg 

Reinette grise du Canada Graue Kanadarenette R 

Relinda C 

Remo B 

Renora B 

Resi B 

Resista 

Retina B 

Rewena B 

Roja de Benejama Verruga, Roja del Valle, Clave
lina 

A 

Rome Beauty Belle de Rome, Rome B 

Mutanti di Rome Beauty 
e.g. 

B 

Red Rome B 

Rosana B 

Royal Beauty A 

Rubin (Czech cultivar) C 

Rubin (Kazahstan culti
var) 

B 

Rubinola B 

Rudens Svītrainais Osennee Polosatoe, Rudeninis 
Dryzuotasis, Rudens Svītrotais, 
Streifling, Streifling Herbst,Sügi
sjoonik, Syysjuovikas and nu
merous others 

C 

Saltanat B 

Sciearly A 

Scifresh B 

Sciglo A 

Sciray GS48 A 

Scired A R 

Sciros A
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Varietà Mutante Sinonimi Gruppo di 
colorazione Rugginosità 

Selena B 

Shampion B 

Sidrunkollane Talioun 

Sinap Orlovskij 

Snygold Earlygold 

Sommerregent C 

Spartan A 

Splendour A 

St. Edmunds Pippin R 

Stark’s Earliest C 

Štaris Staris A 

Sturmer Pippin R 

Summerred B 

Sügisdessert C 

Sunrise A 

Sunset R 

Suntan R 

Sweet Caroline C 

Talvenauding B R 

Tellisaare B 

Tiina Tina C 

Topaz B 

Tydeman’s Early Worce
ster 

Tydeman’s Early B 

Veteran B 

Vista Bella Bellavista B 

Wealthy B 

Worcester Pearmain B 

York B 

Zarja Alatau Zarya Alatau 

Zailijskoje Zailiyskoe B 

Žigulovskoje Zhigulovskoe C 

( 1 ) Con un minimo del 20 % per le categorie I e II. 
( 2 ) Tuttavia, per la varietà Jonagold, almeno un decimo della superficie del frutto della categoria II deve presentare striature rosse.
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PARTE 2: NORMA DI COMMERCIALIZZAZIONE PER GLI AGRUMI 

I. DEFINIZIONE DEL PRODOTTO 

La presente norma si applica alle seguenti varietà (cultivar) di frutti, designati come «agrumi», destinati ad essere forniti 
allo stato fresco al consumatore, esclusi quelli destinati alla trasformazione industriale: 

— limoni della specie Citrus limon (L.) Burm. f., 

— mandarini (Citrus reticulata Blanco), compresi i satsuma (Citrus unshiu Marcow.), clementine (Citrus clementina Hort. 
ex Tanaka.), mandarini comuni (Citrus deliciosa Ten.) e tangerini (Citrus tangerina Tan.) derivati da queste specie e 
dai loro ibridi, 

— arance della specie Citrus sinensis (L.) Osbeck. 

II. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA QUALITÀ 

La norma ha lo scopo di definire le caratteristiche qualitative che gli agrumi devono presentare dopo il condiziona
mento e l’imballaggio. 

A. Caratteristiche minime 

In tutte le categorie, tenuto conto delle disposizioni specifiche previste per ogni categoria e delle tolleranze 
ammesse, gli agrumi devono essere: 

— interi; 

— privi di ammaccature e/o lesioni cicatrizzate estese; 

— sani; sono esclusi i prodotti affetti da marciume o che presentino alterazioni tali da renderli inadatti al 
consumo; 

— puliti, praticamente privi di sostanze estranee visibili; 

— praticamente prive di parassiti; 

— esenti da danni alla polpa provocati da attacchi di parassiti; 

— esenti da segni di essiccamento e di disidratazione; 

— esenti da danni dovuti alle basse temperature o al gelo; 

— privi di umidità esterna anormale; 

— privi di odore e/o sapore estranei. 

Lo sviluppo e lo stato degli agrumi devono essere tali da consentire: 

— il trasporto e le operazioni connesse, e 

— l’arrivo al luogo di destinazione in condizioni soddisfacenti. 

B. Requisiti di maturazione 

Gli agrumi devono aver raggiunto un adeguato grado di sviluppo e di maturazione rispondente alle caratteristiche 
della varietà, dell’epoca di raccolta e della zona di produzione. 

Il grado di maturazione degli agrumi è definito dai parametri seguenti, indicati per ciascuna specie sotto men
zionata: 

— contenuto minimo di succo;
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— contenuto minimo totale di solidi solubili, ossia contenuto minimo di zucchero; 

— rapporto minimo zucchero/acidità ( 1 ), 

— colorazione. 

Il grado di colorazione deve essere tale che, al termine del normale processo di sviluppo, gli agrumi raggiungano al 
punto di destinazione il colore tipico della varietà. 

Contenuto mi
nimo di succo 

Contenuto mi
nimo di zuc

chero 
(°Brix) 

Rapporto mi
nimo zucchero/ 

acidità 
Colorazione 

Limoni 20 La colorazione deve essere quella tipica della varietà. I frutti che pre
sentano una colorazione verde (purché non scura) sono ammessi a 
condizione che soddisfino i requisiti in materia di contenuto minimo 
di succo. 

Satsuma, clementine, altre varietà di mandarini e loro ibridi 

Mandarini Satsuma 33 6.5:1 La colorazione deve essere quella tipica della varietà su almeno un 
terzo della superficie del frutto. 

Clementine 40 7.0:1 

Altre varietà di mandarini e 
loro ibridi 

33 7.5:1 

Arance 

Arance sanguigne 30 6.5:1 La colorazione deve essere quella tipica della varietà. Tuttavia, i frutti 
che presentano una colorazione verde chiara sono ammessi a condi
zione che tale colorazione non superi un quinto della superficie totale 
del frutto. 

Le arance prodotte in zone caratterizzate da temperature elevate e da 
forte umidità relativa durante il periodo di sviluppo possono presentare 
una colorazione verde su più di un quinto della superficie totale del 
frutto a condizione che rispettino il contenuto minimo di succo previ
sto. 

Gruppo Navel 33 6.5:1 

Altre varietà 35 6.5:1 

Mosambi, Sathgudi e Pacitan 
con colorazione verde su più 
di 1/5 della superficie 

33 

Altre varietà con colorazione 
verde su più di 1/5 della su
perficie 

45 

Gli agrumi rispondenti ai suddetti criteri di maturazione possono essere «deverdizzati». Tale trattamento è con
sentito soltanto a condizione che non siano modificate le altre caratteristiche organolettiche naturali. 

C. Classificazione 

Gli agrumi sono classificati nelle tre categorie seguenti: 

i) Categoria «Extra» 

Gli agrumi di questa categoria devono essere di qualità superiore. I prodotti devono presentare le caratteristiche 
proprie della varietà e/o del tipo commerciale cui appartengono. 

Devono essere privi di difetti, salvo lievissime alterazioni superficiali, purché non pregiudichino la qualità, la 
conservabilità e l’aspetto generale del prodotto e la sua presentazione nell’imballaggio. 

ii) Categoria I 

Gli agrumi di questa categoria devono essere di buona qualità. I prodotti devono presentare le caratteristiche 
proprie della varietà e/o del tipo commerciale cui appartengono.
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Sono ammessi i seguenti lievi difetti, che non devono tuttavia pregiudicare l’aspetto generale, la qualità, la 
conservazione e la presentazione nell’imballaggio del prodotto: 

— un lieve difetto di forma, 

— lievi difetti di colorazione, come lievi bruciature prodotte dal sole, 

— lievi difetti progressivi dell’epidermide che non colpiscano la polpa, 

— lievi difetti dell’epidermide prodotti durante la formazione del frutto, ad esempio ramaggiatura argentata, 
rugginosità o danni provocati da parassiti, 

— lievi difetti cicatrizzati dovuti a cause meccaniche, ad esempio grandine, sfregamento, urti durante la 
manipolazione, 

— lieve e parziale distacco della buccia (o scorza) per tutti i frutti del gruppo dei mandarini. 

iii) Categoria II 

Questa categoria comprende gli agrumi che non possono essere classificati nelle categorie superiori, ma che 
corrispondono alle caratteristiche minime sopra definite. 

Essi possono presentare i seguenti difetti, purché non pregiudichino le caratteristiche essenziali di qualità, 
conservazione e presentazione del prodotto: 

— difetti di forma, 

— difetti di colorazione, come bruciature prodotte dal sole, 

— difetti progressivi dell’epidermide che non colpiscano la polpa, 

— difetti dell’epidermide prodotti durante la formazione del frutto, ad esempio ramaggiatura argentata, 
rugginosità o danni provocati da parassiti, 

— difetti cicatrizzati dovuti a cause meccaniche, ad esempio grandine, sfregamento, urti durante la manipo
lazione, 

— alterazioni superficiali e cicatrizzate dell’epidermide, 

— rugosità della scorza, 

— lieve e parziale distacco della buccia (o scorza) per le arance e parziale distacco della buccia (o scorza) per 
tutti i frutti del gruppo dei mandarini. 

III. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA CALIBRAZIONE 

Il calibro è determinato dal diametro massimo della sezione equatoriale all’asse del frutto o dal numero di frutti. 

A. Calibro minimo 

Si applicano i seguenti calibri minimi: 

Frutto Diametro (mm) 

Limoni 45 

Satsuma, altre varietà di mandarini e loro ibridi 45 

Clementine 35 

Arance 53
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B. Omogeneità 

Gli agrumi possono essere calibrati secondo una delle opzioni seguenti. 

a) Per garantire un calibro omogeneo, la differenza di calibro tra i frutti di uno stesso imballaggio non deve 
superare: 

— 10 mm, se il diametro del frutto più piccolo (secondo l’indicazione dell’imballaggio) è < 60 mm 

— 15 mm, se il diametro del frutto più piccolo (secondo l’indicazione dell’imballaggio) è ≥ 60 mm ma 
< 80 mm 

— 20 mm, se il diametro del frutto più piccolo (secondo l’indicazione dell’imballaggio) è ≥ 80 mm ma 
< 110 mm 

— non vi sono limiti per la differenza in caso di frutti di diametro ≥ 110 mm. 

b) Se si applicano codici di calibro, occorre rispettare i codici e gli intervalli riportati nelle tabelle che seguono: 

Codice di calibro Diametro (mm) 

Limoni 

0 79 - 90 

1 72 - 83 

2 68 - 78 

3 63 - 72 

4 58 - 67 

5 53 - 62 

6 48 - 57 

7 45 - 52 

Satsuma, clementine e altre varietà 
di mandarini e loro ibridi 

1 - XXX 78 e oltre 

1 - XX 67 - 78 

1 or 1 - X 63 - 74 

2 58 - 69 

3 54 - 64 

4 50 - 60 

5 46 - 56 

6 ( 1 ) 43 - 52 

7 41 - 48 

8 39 - 46 

9 37 - 44 

10 35 - 42
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Codice di calibro Diametro (mm) 

Arance 

0 92 – 110 

1 87 – 100 

2 84 – 96 

3 81 – 92 

4 77 – 88 

5 73 – 84 

6 70 – 80 

7 67 – 76 

8 64 – 73 

9 62 – 70 

10 60 – 68 

11 58 – 66 

12 56 – 63 

13 53 – 60 

( 1 ) I calibri inferiori a 45 mm si riferiscono esclusivamente alle clementine. 

L’omogeneità di calibrazione corrisponde alle scale di calibro indicate più sopra, salvo nei casi seguenti: 

per i frutti presentati alla rinfusa in casse di grande volume e i frutti presentati in imballaggi di vendita di peso 
netto non superiore a 5 kg, la differenza massima non deve essere superiore all’intervallo risultante dal 
raggruppamento di tre calibri consecutivi della scala di calibro. 

c) Nel caso degli agrumi calibrati secondo il numero, la differenza di calibro deve essere in linea con quanto 
previsto alla lettera a). 

IV. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE TOLLERANZE 

In tutte le fasi della commercializzazione sono ammesse tolleranze di qualità e di calibro nella stessa partita per i 
prodotti non corrispondenti alle caratteristiche della categoria indicata. 

A. Tolleranze di qualità 

i) Categoria «Extra» 

È ammessa una tolleranza complessiva del 5 %, in numero o in peso, di agrumi non corrispondenti alle 
caratteristiche della categoria, ma conformi a quelle della categoria I. All’interno di tale tolleranza non oltre lo 
0,5 % del totale può essere costituito da prodotti che soddisfano le caratteristiche della categoria II. 

ii) Categoria I 

È ammessa una tolleranza complessiva del 10 %, in numero o in peso, di agrumi non corrispondenti alle 
caratteristiche della categoria, ma conformi a quelle della categoria II. All’interno di tale tolleranza non oltre 
l’1 % del totale può essere costituito da prodotti che non soddisfano né le caratteristiche della categoria II, né le 
caratteristiche minime, oppure da prodotti affetti da marciume.
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iii) Categoria II 

È ammessa una tolleranza complessiva del 10 %, in numero o in peso, di agrumi non corrispondenti né alle 
caratteristiche della categoria né alle caratteristiche minime. All’interno di tale tolleranza i prodotti affetti da 
marciume non superano il 2 % del totale. 

B. Tolleranze di calibro 

Per tutte le categorie: è ammessa una tolleranza complessiva del 10 %, in numero o in peso, di agrumi rispondenti 
al calibro immediatamente inferiore e/o superiore a quello (o a quelli, in caso di raggruppamento di tre calibri) 
menzionato (menzionati) sull’imballaggio. 

In tutti i casi, la tolleranza del 10 % riguarda unicamente i frutti di calibro non inferiore ai minimi seguenti: 

Frutto Diametro (mm) 

Limoni 43 

Satsuma, altre varietà di mandarini e loro ibridi 43 

Clementine 34 

Arance 50 

V. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PRESENTAZIONE 

A. Omogeneità 

Il contenuto di ciascun imballaggio deve essere omogeneo e comprendere soltanto agrumi della stessa origine, 
varietà e dello stesso tipo commerciale, della stessa qualità e dello stesso calibro e, a quanto si possa constatare, 
dello stesso grado di sviluppo e di maturazione. 

Inoltre, per la categoria «Extra», è richiesta l’omogeneità di colorazione. 

Sono tuttavia autorizzati imballaggi contenenti miscugli di agrumi di diverse specie, a condizione che le stesse 
siano omogenee quanto alla qualità e, per ogni specie, quanto alla varietà o al tipo commerciale e all’origine. 

La parte visibile del contenuto dell’imballaggio deve essere rappresentativa dell’insieme. 

B. Condizionamento e imballaggio 

Gli agrumi devono essere condizionati in modo che sia garantita una protezione adeguata del prodotto. 

I materiali utilizzati all’interno dell’imballaggio devono essere puliti e di qualità tale da non provocare alterazioni 
esterne od interne dei prodotti. L’impiego di materiali e in particolare di carte o marchi recanti indicazioni 
commerciali è autorizzato soltanto se la stampa o l’etichettatura sono realizzate con inchiostro o colla non tossici. 

Le etichette apposte individualmente sui prodotti devono poter essere tolte senza lasciare tracce visibili di colla e 
difetti superficiali. 

Se i frutti sono incartati, si deve usare esclusivamente carta sottile, asciutta, nuova e inodore ( 1 ). 

È vietato l’impiego di qualsiasi sostanza atta a modificare le caratteristiche naturali degli agrumi, in particolare il 
loro odore o sapore ( 2 ). 

Gli imballaggi devono essere privi di qualunque corpo estraneo. È tuttavia ammessa la presentazione che comporti, 
aderente al frutto, un corto ramoscello non legnoso munito di qualche foglia verde.
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VI. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE INDICAZIONI ESTERNE 

Ciascun imballaggio deve recare, in caratteri raggruppati su uno stesso lato, leggibili, indelebili e visibili dall’esterno, le 
indicazioni che seguono. 

A. Identificazione 

Il nome e l’indirizzo dell’imballatore e/o dello speditore. 

Tale dicitura può essere sostituita: 

— per tutti gli imballaggi, ad eccezione dei preimballaggi, dal codice che rappresenta l’imballatore e/o lo speditore 
rilasciato o riconosciuto da un servizio ufficiale, preceduto dalla dicitura «imballatore e/o speditore» o da 
un’abbreviazione equivalente; 

— solo per i preimballaggi, dal nome e dall’indirizzo del venditore stabilito nell’Unione, preceduto dalla dicitura 
«imballato per:» o da una dicitura equivalente. In questo caso l’etichettatura deve recare inoltre un codice 
rappresentativo dell’imballatore e/o dello speditore. Il venditore fornisce ogni informazione ritenuta necessaria 
dai servizi di controllo sul significato di tale codice. 

B. Natura del prodotto 

— Nome comune della specie se il contenuto non è visibile dall’esterno; 

— nome della varietà per le arance; 

— per il gruppo dei mandarini: 

— mandarini satsuma: «Satsuma», che può essere seguito dal nome della varietà, 

— clementine: «clementine», che può essere seguito dal nome della varietà e, se del caso, dall’indicazione 
«senza semi» per le clementine prive di semi, oppure clementine (da 1 a 10 semi) oppure clementine «con 
semi» nel caso di clementine con più di 10 semi; 

— altre varietà di mandarini e loro ibridi: nome della varietà. 

— «agrumi misti» o denominazione equivalente e i nomi comuni delle diverse specie, in caso di miscugli di 
agrumi di specie diverse; 

— «senza semi» (facoltativo) ( 1 ). 

C. Origine del prodotto 

— Paese di origine ( 2 ) ed eventualmente zona di produzione o denominazione nazionale, regionale o locale. 

— Nel caso di un miscuglio di agrumi di diverse specie e di diversa origine, l’indicazione di ciascun paese di 
origine deve figurare in prossimità immediata del nome della varietà corrispondente. 

D. Caratteristiche commerciali 

— Categoria. 

— Calibro, così espresso: 

— calibro minimo e calibro massimo (in mm) oppure
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— codice (codici) di calibro seguito, in via facoltativa, da un calibro minimo o massimo o dal numero di 
frutti. 

— Ove ne venga fatto uso, indicazione degli agenti conservanti o delle altre sostanze chimiche utilizzati in 
trattamenti post-raccolta. 

E. Marchio ufficiale di controllo (facoltativo) 

Non è necessario apporre le indicazioni di cui al primo comma sugli imballaggi quando questi ultimi contengono 
imballaggi di vendita visibili dall’esterno e recanti dette indicazioni. Gli imballaggi non devono recare alcuna indica
zione esterna che possa indurre in errore. Qualora gli imballaggi siano pallettizzati, dette indicazioni devono figurare 
su una scheda apposta in maniera visibile almeno su due lati del pallet. 

PARTE 3: NORMA DI COMMERCIALIZZAZIONE PER I KIWI 

I. DEFINIZIONE DEL PRODOTTO 

La presente norma si applica ai kiwi (noti anche come Actinidia) delle varietà (cultivar) derivate dall’Actinidia chinensis 
Planch. e dall’Actinidia deliciosa (A. Chev.), C. F. Liang e A. R. Ferguson, destinati a essere forniti al consumatore allo 
stato fresco, esclusi i kiwi destinati alla trasformazione industriale. 

II. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA QUALITÀ 

La norma ha lo scopo di definire le caratteristiche qualitative che i kiwi devono presentare dopo il condizionamento e 
l’imballaggio. 

A. Caratteristiche minime 

In tutte le categorie, tenuto conto delle disposizioni specifiche previste per ogni categoria e delle tolleranze 
ammesse, i kiwi devono essere: 

— interi (ma senza peduncolo); 

— sani; sono esclusi i prodotti affetti da marciume o che presentino alterazioni tali da renderli inadatti al 
consumo; 

— puliti, praticamente privi di sostanze estranee visibili; 

— praticamente privi di parassiti; 

— esenti da danni alla polpa provocati da attacchi di parassiti; 

— sufficientemente sodi, né molli, né avvizziti, né impregnati d’acqua; 

— ben formati; sono esclusi i frutti doppi o multipli; 

— privi di umidità esterna anormale; 

— privi di odore e/o sapore estranei. 

Lo sviluppo e lo stato dei kiwi devono essere tali da consentire: 

— il trasporto e le operazioni connesse, e 

— l’arrivo al luogo di destinazione in condizioni soddisfacenti. 

B. Caratteristiche minime di maturazione 

I kiwi devono avere un grado di sviluppo e di maturazione sufficiente.
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Per rispettare questa disposizione, i frutti devono avere raggiunto un grado di maturazione minimo pari a 6,2° 
Brix o corrispondente ad un tenore medio di sostanza secca del 15 % nella fase di condizionamento, in modo da 
permettere loro di raggiungere 9,5° Brix al momento di entrare nella catena di distribuzione. 

C. Classificazione 

I kiwi sono classificati nelle tre categorie seguenti: 

i) Categoria «Extra» 

I kiwi di questa categoria devono essere di qualità superiore. Essi devono presentare le caratteristiche tipiche 
della varietà. 

I frutti devono essere sodi e la polpa deve essere perfettamente sana. 

Devono essere privi di difetti, salvo lievissime alterazioni superficiali, purché non pregiudichino la qualità, la 
conservabilità e l’aspetto generale del prodotto e la sua presentazione nell’imballaggio. 

Il rapporto diametro minimo/diametro massimo, misurato nella sezione equatoriale all’asse del frutto, deve 
essere di almeno 0,8. 

ii) Categoria I 

I kiwi di questa categoria devono essere di buona qualità. Essi devono presentare le caratteristiche tipiche della 
varietà. 

I frutti devono essere sodi e la polpa deve essere perfettamente sana. 

Sono ammessi i seguenti lievi difetti, che non devono tuttavia pregiudicare l’aspetto generale, la qualità, la 
conservazione e la presentazione nell’imballaggio del prodotto: 

— un lieve difetto di forma (escluse protuberanze o malformazioni), 

— lievi difetti di colorazione, 

— lievi difetti della buccia, purché la loro superficie complessiva non superi 1 cm 2 , 

— un piccolo «segno di Hayward», caratterizzato da una linea longitudinale e senza protuberanze. 

Il rapporto diametro minimo/diametro massimo, misurato nella sezione equatoriale all’asse del frutto, deve 
essere di almeno 0,7. 

iii) Categoria II 

Questa categoria comprende i kiwi che non possono essere classificati nelle categorie superiori ma che 
corrispondono alle caratteristiche minime sopra definite. 

I frutti devono essere sufficientemente sodi e la polpa non deve presentare gravi difetti. 

Sono ammessi i seguenti difetti, purché i kiwi conservino le loro caratteristiche essenziali per quanto riguarda 
la qualità, la conservabilità e la presentazione del prodotto: 

— difetti di forma, 

— difetti di colorazione, 

— difetti della buccia, quali piccole fenditure o scalfitture cicatrizzate, purché la superficie complessiva non 
superi 2 cm 2 , 

— diversi «segni di Hayward» più pronunciati, con una lieve protuberanza, 

— lievi ammaccature.
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III. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA CALIBRAZIONE 

Il calibro è determinato dal peso del frutto. 

Il peso minimo è di 90 g per la categoria «extra», di 70 g per la categoria I e di 65 g per la categoria II. 

Per garantire un calibro omogeneo, la differenza di calibro tra i frutti di uno stesso imballaggio non deve superare: 

— 10 g per i frutti di peso inferiore a 85 g, 

— 15 g per i frutti di peso compreso tra 85 e 120 g, 

— 20 g per i frutti di peso compreso tra 120 e 150 g, 

— 40 g per i frutti di peso pari o superiore a 150 g. 

IV. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE TOLLERANZE 

In tutte le fasi della commercializzazione sono ammesse tolleranze di qualità e di calibro nella stessa partita per i 
prodotti non corrispondenti alle caratteristiche della categoria indicata. 

A. Tolleranze di qualità 

i) Categoria «Extra» 

È ammessa una tolleranza complessiva del 5 % in numero o in peso di kiwi non corrispondenti alle caratteri
stiche della categoria, ma conformi a quelle della categoria I. All’interno di tale tolleranza non oltre lo 0,5 % 
del totale può essere costituito da prodotti che soddisfano le caratteristiche della categoria II. 

ii) Categoria I 

È ammessa una tolleranza complessiva del 10 %, in numero o in peso, di kiwi non corrispondenti alle 
caratteristiche della categoria, ma conformi a quelle della categoria II. All’interno di tale tolleranza non oltre 
l’1 % del totale può essere costituito da prodotti che non soddisfano né le caratteristiche della categoria II, né i 
requisiti minimi, oppure da prodotti affetti da marciume. 

iii) Categoria II 

È ammessa una tolleranza complessiva del 10 %, in numero o in peso, di kiwi non corrispondenti né alle 
caratteristiche della categoria né alle caratteristiche minime. All’interno di tale tolleranza i prodotti affetti da 
marciume non superano il 2 % del totale. 

B. Tolleranze di calibro 

Per tutte le categorie: è ammessa una tolleranza complessiva del 10 %, in numero o in peso, di kiwi che non 
soddisfano i requisiti di calibro. 

Tuttavia i kiwi non devono avere un peso inferiore a 85 g per la categoria «extra», a 67 g per la categoria I e a 
62 g per la categoria II. 

V. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PRESENTAZIONE 

A. Omogeneità 

Il contenuto di ciascun imballaggio deve essere omogeneo e comprendere esclusivamente kiwi della stessa origine, 
varietà, qualità e calibro. 

La parte visibile del contenuto dell’imballaggio deve essere rappresentativa dell’insieme.
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B. Condizionamento e imballaggio 

I kiwi devono essere condizionati in modo che sia garantita un’adeguata protezione del prodotto. 

I materiali utilizzati all’interno dell’imballaggio devono essere puliti e di qualità tale da non provocare alterazioni 
esterne od interne dei prodotti. L’impiego di materiali e in particolare di carte o marchi recanti indicazioni 
commerciali è autorizzato soltanto se la stampa o l’etichettatura sono realizzate con inchiostro o colla non tossici. 

Le etichette apposte individualmente sui prodotti devono poter essere tolte senza lasciare tracce visibili di colla e 
difetti superficiali. 

Gli imballaggi devono essere privi di qualunque corpo estraneo. 

VI. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE INDICAZIONI ESTERNE 

Ciascun imballaggio deve recare, in caratteri raggruppati sullo stesso lato, leggibili, indelebili e visibili dall’esterno, le 
indicazioni in appresso riportate. 

A. Identificazione 

Il nome e l’indirizzo dell’imballatore e/o dello speditore. 

Tale dicitura può essere sostituita: 

— per tutti gli imballaggi, ad eccezione dei preimballaggi, dal codice che rappresenta l’imballatore e/o lo speditore 
rilasciato o riconosciuto da un servizio ufficiale, preceduto dalla dicitura «imballatore e/o speditore» o da 
un’abbreviazione equivalente; 

— solo per i preimballaggi, dal nome e dall’indirizzo del venditore stabilito nell’Unione, preceduto dalla dicitura 
«imballato per:» o da una dicitura equivalente. In questo caso l’etichettatura deve recare inoltre un codice 
rappresentativo dell’imballatore e/o dello speditore. Il venditore fornisce ogni informazione ritenuta necessaria 
dai servizi di controllo sul significato di tale codice. 

B. Natura del prodotto 

— «Kiwi» e/o «Actinidia» se il contenuto non è visibile dall’esterno; 

— nome della varietà (facoltativo). 

C. Origine del prodotto 

Paese di origine ( 1 ) ed eventualmente zona di produzione o denominazione nazionale, regionale o locale. 

D. Caratteristiche commerciali 

— Categoria; 

— calibro espresso dal peso minimo e massimo dei frutti; 

— numero di frutti (facoltativo). 

E. Marchio ufficiale di controllo (facoltativo) 

Non è necessario che le indicazioni di cui al primo comma figurino sugli imballaggi quando questi ultimi contengono 
imballaggi di vendita visibili dall’esterno e recanti ognuno dette indicazioni. Gli imballaggi non devono recare alcuna 
indicazione esterna che possa indurre in errore. Qualora gli imballaggi siano pallettizzati, dette indicazioni devono 
figurare su una scheda apposta in maniera visibile almeno su due lati del pallet.

IT 15.6.2011 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 157/81 

( 1 ) Indicare il nome completo o comunemente usato.



PARTE 4: NORMA DI COMMERCIALIZZAZIONE PER LATTUGHE, INDIVIE RICCE E SCAROLE 

I. DEFINIZIONE DEL PRODOTTO 

La presente norma si applica: 

— alle lattughe delle varietà (cultivar) derivate: 

— dalla Lactuca sativa var. capitata L. (lattughe a cappuccio, comprese quelle del tipo «Iceberg»), 

— dalla Lactuca sativa var. longifolia Lam. (lattughe romane), 

— dalla Lactuca sativa var. crispa L. (lattughe da taglio), 

— a incroci di queste varietà, nonché 

— alle indivie ricce delle varietà (cultivar) derivate da Cichorium endivia L. var. crispum Lam., e 

— scarole delle varietà (cultivar) derivate da Cichorium endivia var. latifolium Lam. 

destinate ad essere fornite allo stato fresco al consumatore. 

La presente norma non si applica né ai prodotti destinati alla trasformazione industriale, né a quelli commercializzati 
sotto forma di foglie staccate, né alle lattughe con zolla, né alle lattughe in vaso. 

II. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA QUALITÀ 

La norma ha lo scopo di definire le caratteristiche qualitative che le lattughe, le indivie ricce e le scarole devono 
presentare dopo il condizionamento e l’imballaggio. 

A. Caratteristiche minime 

In tutte le categorie, tenuto conto delle disposizioni specifiche previste per ciascuna categoria e delle tolleranze 
ammesse, i prodotti devono essere: 

— interi; 

— sani; sono esclusi i prodotti affetti da marciume o che presentino alterazioni tali da renderli inadatti al 
consumo; 

— puliti e mondati, cioè praticamente privi di terra o di ogni altro substrato e praticamente privi di sostanze 
estranee visibili. 

— di aspetto fresco; 

— praticamente privi di parassiti; 

— praticamente esenti da danni provocati da attacchi di parassiti; 

— turgidi; 

— non fioriti; 

— privi di umidità esterna anormale; 

— privi di odore e/o sapore estranei. 

Per le lattughe è ammesso un difetto di colorazione tendente al rosso, causato da un abbassamento di temperatura 
durante il ciclo vegetativo, sempreché l’aspetto non ne risulti seriamente alterato. 

Il torsolo deve essere reciso in modo netto in corrispondenza della corona fogliare esterna.
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I prodotti devono presentare uno sviluppo normale. Lo sviluppo e lo stato dei prodotti devono essere tali da 
consentire: 

— il trasporto e le operazioni connesse, e 

— l’arrivo al luogo di destinazione in condizioni soddisfacenti. 

B. Classificazione 

I prodotti sono classificati nelle due categorie seguenti: 

i) Categoria I 

I prodotti di questa categoria devono essere di buona qualità. Essi devono presentare le caratteristiche proprie 
della varietà e/o del tipo commerciale cui appartengono. 

Essi devono essere inoltre: 

— ben formati; 

— sodi, tenuto conto del sistema di coltivazione e del tipo di prodotto, 

— esenti da danneggiamenti e alterazioni che ne pregiudichino la commestibilità, 

— esenti da danni provocati dal gelo. 

Le lattughe a cappuccio devono avere un solo grumolo, ben formato. Per le lattughe a cappuccio ottenute in 
coltura protetta è ammesso un grumolo ridotto. 

Le lattughe romane devono presentare un grumolo, che può essere ridotto. 

Le indivie ricce e le scarole devono presentare una colorazione gialla della parte centrale. 

ii) Categoria II 

Questa categoria comprende i prodotti che non possono essere classificati nella categoria I, ma che rispondono 
alle caratteristiche minime sopra definite. 

Essi devono essere: 

— abbastanza ben formati, 

— esenti da difetti e alterazioni che ne pregiudichino seriamente la commestibilità. 

Sono ammessi i seguenti difetti, purché i prodotti conservino le loro caratteristiche essenziali per quanto 
riguarda la qualità, la conservabilità e la presentazione: 

— lievi difetti di colorazione, 

— lievi danni dovuti a parassiti. 

Le lattughe a cappuccio devono presentare un grumolo, che può essere ridotto. Per le lattughe a cappuccio 
ottenute in coltura protetta è ammessa tuttavia la mancanza del grumolo. 

Le lattughe romane possono non presentare un grumolo. 

III. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA CALIBRAZIONE 

Il calibro è determinato dal peso unitario.
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Per garantire un calibro omogeneo, la differenza di calibro tra i prodotti di uno stesso imballaggio non deve superare: 

a) Lattughe 

— 40 g se il cespo più leggero ha un peso inferiore a 150 g, 

— 100 g se il cespo più leggero ha un peso compreso tra 150 e 300 g, 

— 150 g se il cespo più leggero ha un peso compreso tra 300 e 450 g, 

— 300 g se il cespo più leggero ha un peso superiore a 450 g. 

b) Indivie ricce e scarole 

— 300 g. 

IV. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE TOLLERANZE 

In tutte le fasi della commercializzazione sono ammesse tolleranze di qualità e di calibro nella stessa partita per i 
prodotti non corrispondenti alle caratteristiche della categoria indicata. 

A. Tolleranze di qualità 

i) Categoria I 

È ammessa una tolleranza complessiva del 10 %, in numero o in peso, di cespi non rispondenti alle caratteri
stiche della categoria, ma conformi a quelle della categoria II. All’interno di tale tolleranza non oltre l’1 % del 
totale può essere costituito da prodotti che non soddisfano né le caratteristiche della categoria II, né i requisiti 
minimi, oppure da prodotti affetti da marciume. 

ii) Categoria II 

È ammessa una tolleranza complessiva del 10 %, in numero o in peso, di cespi non rispondenti né alle 
caratteristiche della categoria né ai requisiti minimi. All’interno di tale tolleranza i prodotti affetti da marciume 
non superano il 2 % del totale. 

B. Tolleranze di calibro 

Per tutte le categorie: è ammessa una tolleranza complessiva del 10 % in numero di cespi non rispondenti ai 
requisiti di calibro. 

V. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PRESENTAZIONE 

A. Omogeneità 

Il contenuto di ciascun imballaggio deve essere omogeneo e comprendere soltanto prodotti della stessa origine, 
varietà o tipo commerciale, qualità e calibro. 

Sono tuttavia autorizzati imballaggi contenenti miscugli di lattughe e/o scarole di diverse varietà distinte, di diversi 
tipi commerciali e/o di diversi colori a condizione che siano omogenee quanto alla qualità e, per ogni varietà, 
quanto al tipo commerciale e/o colore e all’origine. 

La parte visibile del contenuto dell’imballaggio deve essere rappresentativa dell’insieme. 

B. Condizionamento e imballaggio 

I prodotti devono essere condizionati in modo da garantirne una protezione adeguata e in modo razionale 
tenendo conto del calibro e del tipo di imballaggio, vale a dire senza spazi vuoti o pressione eccessiva. 

I materiali utilizzati all’interno dell’imballaggio devono essere puliti e di qualità tale da non provocare alterazioni 
esterne od interne dei prodotti. L’impiego di materiali ed in particolare di carte o marchi recanti indicazioni 
commerciali è autorizzato soltanto se la stampa o l’etichettatura sono realizzate con inchiostro o colla non tossici.
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Gli imballaggi devono essere privi di qualunque corpo estraneo. 

VI. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE INDICAZIONI ESTERNE 

Ogni imballaggio deve recare, in caratteri raggruppati su uno stesso lato, leggibili, indelebili e visibili dall’esterno, le 
indicazioni seguenti. 

A. Identificazione 

Il nome e l’indirizzo dell’imballatore e/o dello speditore. 

Tale dicitura può essere sostituita: 

— per tutti gli imballaggi, ad eccezione dei preimballaggi, dal codice che rappresenta l’imballatore e/o lo speditore 
rilasciato o riconosciuto da un servizio ufficiale, preceduto dalla dicitura «imballatore e/o speditore» o da 
un’abbreviazione equivalente; 

— solo per i preimballaggi, dal nome e dall’indirizzo del venditore stabilito nell’Unione, preceduto dalla dicitura 
«imballato per:» o da una dicitura equivalente. In questo caso l’etichettatura deve recare inoltre un codice 
rappresentativo dell’imballatore e/o dello speditore. Il venditore fornisce ogni informazione ritenuta necessaria 
dai servizi di controllo sul significato di tale codice. 

B. Natura del prodotto 

— «Lattughe», «lattughe Batavia», «lattughe Iceberg», «lattughe romane», «lattughe da taglio» (o, ad esempio, «foglie 
di quercia», «lollo bionda», «lollo rossa»), «indivie ricce», «scarole» o una definizione che sia sinonimo della 
varietà in causa quando il contenuto dell’imballaggio non è visibile dall’esterno; 

— «lattughe a foglie spesse» o una denominazione equivalente, ove del caso, 

— se del caso, l’indicazione «ottenuta in coltura protetta» o una denominazione equivalente, ove del caso, 

— nome della varietà (facoltativo), 

— «miscuglio di insalate/scarole», o una denominazione equivalente nel caso di miscugli di lattughe e/o scarole di 
diverse varietà e/o di diversi tipi commerciali distinti e/o di diversi colori; se il prodotto non è visibile 
dall’esterno, occorre indicare le varietà e/o i tipi commerciali e/o i colori e la quantità di ciascun prodotto 
presente nell’imballaggio. 

C. Origine del prodotto 

— Paese di origine ( 1 ) ed eventualmente zona di produzione o denominazione nazionale, regionale o locale. 

— Nel caso di un miscuglio di lattughe e/o scarole di diverse varietà e/o di diversi tipi commerciali distinti e/o di 
diversi colori e di diversa origine, l’indicazione di ciascun paese di origine deve figurare in prossimità imme
diata del nome della varietà e/o del tipo commerciale e/o del colore corrispondente. 

D. Caratteristiche commerciali 

— Categoria 

— Calibro (peso minimo a cespo) o numero di cespi 

E. Marchio ufficiale di controllo (facoltativo) 

Non è necessario apporre le indicazioni di cui al primo comma sugli imballaggi quando questi ultimi contengono 
imballaggi di vendita visibili dall’esterno e recanti dette indicazioni. Gli imballaggi non devono recare alcuna indica
zione esterna che possa indurre in errore. Qualora gli imballaggi siano pallettizzati, dette indicazioni devono figurare 
su una scheda apposta in maniera visibile almeno su due lati del pallet.
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PARTE 5: NORMA DI COMMERCIALIZZAZIONE PER LE PESCHE E LE PESCHE NOCI 

I. DEFINIZIONE DEL PRODOTTO 

La presente norma si applica alle pesche e alle pesche noci delle varietà (cultivar) derivate da Prunus persica Sieb. e 
Zucc., destinate ad essere fornite allo stato fresco al consumatore, escluse le pesche e pesche noci destinate alla 
trasformazione industriale. 

II. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA QUALITÀ 

La norma ha lo scopo di definire le caratteristiche qualitative che le pesche e le pesche noci devono presentare dopo il 
condizionamento e l’imballaggio. 

A. Caratteristiche minime 

In tutte le categorie, tenuto conto delle disposizioni specifiche previste per ogni categoria e delle tolleranze 
ammesse, le pesche e le pesche noci devono essere: 

— intere; 

— sane; sono esclusi i prodotti affetti da marciume o che presentino alterazioni tali da renderli inadatti al 
consumo; 

— pulite, praticamente prive di sostanze estranee visibili; 

— praticamente prive di parassiti; 

— esenti da danni alla polpa provocati da attacchi di parassiti; 

— senza apertura della cavità peduncolare, 

— prive di umidità esterna anormale; 

— prive di odore e/o sapore estranei, 

— lo sviluppo e lo stato delle pesche e delle pesche noci devono essere tali da consentire: 

— il trasporto e le operazioni connesse, e 

— l’arrivo al luogo di destinazione in condizioni soddisfacenti. 

B. Requisiti di maturazione 

I frutti devono avere un grado di sviluppo e di maturazione sufficiente. L’indice rifrattometrico minimo della polpa 
deve essere uguale o superiore a 8° Brix. 

C. Classificazione 

Le pesche e le pesche noci sono classificate nelle tre categorie seguenti: 

i) Categoria «Extra» 

Le pesche e le pesche noci di questa categoria devono essere di qualità superiore. Esse devono presentare le 
caratteristiche tipiche della varietà. 

La polpa deve essere indenne da qualsiasi deterioramento. 

Esse non devono presentare difetti, ad eccezione di lievissime alterazioni superficiali della buccia, purché queste 
non pregiudichino l’aspetto generale del prodotto, la qualità, la conservabilità e la sua presentazione nell’im
ballaggio. 

ii) Categoria I 

Le pesche e le pesche noci di questa categoria devono essere di buona qualità. Esse devono presentare le 
caratteristiche tipiche della varietà. La polpa deve essere indenne da qualsiasi deterioramento.
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Sono ammessi i seguenti lievi difetti della buccia, purché essi non pregiudichino l’aspetto generale, la qualità, la 
conservazione e la presentazione nell’imballaggio del prodotto: 

— un lieve difetto di forma, 

— un lieve difetto di sviluppo, 

— lievi difetti di colorazione, 

— lievi segni di pressione su una superficie totale non superiore a 1 cm 2 , 

— lievi difetti della buccia su una superficie non superiore a: 

— 1,5 cm di lunghezza per i difetti di forma allungata, 

— 1cm 2 di superficie totale per gli altri difetti. 

iii) Categoria II 

Questa categoria comprende le pesche e le pesche noci che non possono essere classificate nelle categorie 
superiori, ma che rispondono alle caratteristiche minime sopra definite. 

La polpa non deve presentare difetti di rilievo. Sono ammessi i seguenti difetti della buccia, purché le pesche e 
le pesche noci conservino le caratteristiche essenziali di qualità, conservazione e presentazione: 

— difetti di forma, 

— difetti di sviluppo, come noccioli aperti, purché il frutto sia chiuso e la polpa sana, 

— difetti di colorazione, 

— ammaccature, che possono essere leggermente decolorate, su una superficie totale non superiore a 2 cm 2 , 

— difetti della buccia su una superficie non superiore a: 

— 2,5 cm di lunghezza per i difetti di forma allungata, 

— 2 cm 2 di superficie totale per gli altri difetti. 

III. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA CALIBRAZIONE 

Il calibro è determinato o dal diametro massimo della sezione equatoriale all’asse del frutto, in funzione del peso, o 
dal numero di frutti. 

Il calibro minimo è di: 

— 56 mm o 85 g per la categoria «Extra», 

— 51 mm o 65 g per le categorie I e II (se i prodotti sono calibrati). 

Tuttavia, i frutti al di sotto di 56 mm o di 85 g non possono essere commercializzati nel periodo compreso tra il 1 o 
luglio e il 31 ottobre (emisfero boreale) o tra il 1 o gennaio e il 30 aprile (emisfero australe). 

Le disposizioni che seguono sono facoltative per la categoria II. 

Per garantire un calibro omogeneo, la differenza di calibro tra i prodotti di uno stesso imballaggio non deve superare: 

a) per i frutti calibrati secondo il diametro: 

— 5 mm per frutti al di sotto di 70 mm;
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— 10 mm per i frutti di 70 mm e oltre; 

b) per i frutti calibrati secondo il peso: 

— 30 g per frutti al di sotto di 180 g; 

— 80 g per i frutti di 180 g e oltre; 

c) per i frutti calibrati secondo il numero, la differenza di calibro deve essere in linea con quanto previsto alla lettera 
a) o alla lettera b). 

Se si applicano codici di calibro, occorre rispettare i codici riportati nelle tabelle che seguono: 

codice 

diametro peso 

da a da a 

(mm) (mm) (g) (g) 

1 D 51 56 65 85 

2 C 56 61 85 105 

3 B 61 67 105 135 

4 A 67 73 135 180 

5 AA 73 80 180 220 

6 AAA 80 90 220 300 

7 AAAA > 90 > 300 

IV. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE TOLLERANZE 

In tutte le fasi della commercializzazione sono ammesse tolleranze di qualità e di calibro nella stessa partita per i 
prodotti non corrispondenti alle caratteristiche della categoria indicata. 

A. Tolleranze di qualità 

i) Categoria «Extra» 

È ammessa una tolleranza complessiva del 5 %, in numero o in peso, di pesche o pesche noci non corri
spondenti alle caratteristiche della categoria, ma conformi a quelle della categoria I. All’interno di tale tolle
ranza non oltre lo 0,5 % del totale può essere costituito da prodotti che soddisfano le caratteristiche della 
categoria II. 

ii) Categoria I 

È ammessa una tolleranza complessiva del 10 %, in numero o in peso, di pesche o pesche noci non corri
spondenti alle caratteristiche della categoria, ma conformi a quelle della categoria II. All’interno di tale 
tolleranza non oltre l’1 % del totale può essere costituito da prodotti che non soddisfano né le caratteristiche 
della categoria II, né i requisiti minimi, oppure da prodotti affetti da marciume. 

iii) Categoria II 

È ammessa una tolleranza complessiva del 10 %, in numero o in peso, di pesche o pesche noci non corri
spondenti né alle caratteristiche della categoria né ai requisiti minimi. All’interno di tale tolleranza i prodotti 
affetti da marciume non superano il 2 % del totale. 

B. Tolleranze di calibro 

Per tutte le categorie (se i prodotti sono calibrati): è ammessa una tolleranza complessiva del 10 %, in numero o in 
peso, di pesche o pesche noci che non soddisfano i requisiti di calibro.
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V. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PRESENTAZIONE 

A. Omogeneità 

Il contenuto di ciascun imballaggio deve essere omogeneo e comprendere esclusivamente pesche o pesche noci 
della stessa origine, varietà e qualità, dello stesso grado di maturazione, dello stesso calibro (se i prodotti sono 
calibrati) e, per la categoria «Extra», di colorazione uniforme. 

La parte visibile del contenuto dell’imballaggio deve essere rappresentativa dell’insieme. 

B. Condizionamento e imballaggio 

Le pesche e le pesche noci devono essere condizionate in modo che sia garantita una protezione adeguata del 
prodotto. 

I materiali utilizzati all’interno dell’imballaggio devono essere puliti e di qualità tale da non provocare alterazioni 
esterne od interne dei prodotti. L’impiego di materiali e in particolare di carte o marchi recanti indicazioni 
commerciali è autorizzato soltanto se la stampa o l’etichettatura sono realizzate con inchiostro o colla non tossici. 

Le etichette apposte individualmente sui prodotti devono poter essere tolte senza lasciare tracce visibili di colla e 
difetti superficiali. 

Gli imballaggi devono essere privi di qualunque corpo estraneo. 

VI. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE INDICAZIONI ESTERNE 

Ciascun imballaggio deve recare, in caratteri raggruppati su uno stesso lato, leggibili, indelebili e visibili dall’esterno, le 
indicazioni seguenti. 

A. Identificazione 

Il nome e l’indirizzo dell’imballatore e/o dello speditore. 

Tale dicitura può essere sostituita: 

— per tutti gli imballaggi, ad eccezione dei preimballaggi, dal codice che rappresenta l’imballatore e/o lo speditore 
rilasciato o riconosciuto da un servizio ufficiale, preceduto dalla dicitura «imballatore e/o speditore» o da 
un’abbreviazione equivalente; 

— solo per i preimballaggi, dal nome e dall’indirizzo del venditore stabilito nell’Unione, preceduto dalla dicitura 
«imballato per:» o da una dicitura equivalente. In questo caso l’etichettatura deve recare inoltre un codice 
rappresentativo dell’imballatore e/o dello speditore. Il venditore fornisce ogni informazione ritenuta necessaria 
dai servizi di controllo sul significato di tale codice. 

B. Natura del prodotto 

— «Pesche» o «Pesche noci», se il contenuto non è visibile dall’esterno; 

— colore della polpa; 

— nome della varietà (facoltativo), 

C. Origine del prodotto 

Paese di origine ( 1 ) ed eventualmente zona di produzione o denominazione nazionale, regionale o locale. 

D. Caratteristiche commerciali 

— Categoria.
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— Calibro (in caso prodotti calibrati) espresso dal diametro minimo e massimo (in mm) o dal peso minimo e 
massimo (in g) o dal codice di calibro. 

— Numero di frutti (facoltativo). 

E. Marchio ufficiale di controllo (facoltativo) 

Non è necessario apporre le indicazioni di cui al primo comma sugli imballaggi quando questi ultimi contengono 
imballaggi di vendita visibili dall’esterno e recanti dette indicazioni. Gli imballaggi non devono recare alcuna indica
zione esterna che possa indurre in errore. Qualora gli imballaggi siano pallettizzati, dette indicazioni devono figurare 
su una scheda apposta in maniera visibile almeno su due lati del pallet. 

PARTE 6: NORMA DI COMMERCIALIZZAZIONE PER LE PERE 

I. DEFINIZIONE DEL PRODOTTO 

La presente norma si applica alle pere delle varietà (cultivar) derivate da Pyrus communis L. destinate ad essere fornite al 
consumatore allo stato fresco, escluse le pere destinate alla trasformazione industriale. 

II. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA QUALITÀ 

La norma ha lo scopo di definire le caratteristiche qualitative che le pere devono presentare dopo il condizionamento 
e l’imballaggio. 

A. Caratteristiche minime 

In tutte le categorie, tenuto conto delle disposizioni specifiche previste per ogni categoria e delle tolleranze 
ammesse, le pere devono essere: 

— intere; 

— sane; sono esclusi i prodotti affetti da marciume o che presentino alterazioni tali da renderli inadatti al 
consumo; 

— pulite, praticamente prive di sostanze estranee visibili; 

— praticamente prive di parassiti; 

— esenti da danni alla polpa provocati da attacchi di parassiti; 

— prive di umidità esterna anormale; 

— prive di odore e/o sapore estranei, 

Lo sviluppo e lo stato delle pere devono essere tali da consentire: 

— il trasporto e le operazioni connesse, e 

— l’arrivo al luogo di destinazione in condizioni soddisfacenti. 

B. Requisiti di maturazione 

Lo sviluppo e lo stato di maturazione delle pere devono essere tali da consentire il proseguimento del loro 
processo di maturazione in modo da raggiungere il grado di maturità appropriato in funzione delle caratteristiche 
varietali. 

C. Classificazione 

Le pere sono classificate nelle tre categorie seguenti: 

i) Categoria «Extra» 

Le pere di questa categoria devono essere di qualità superiore. Esse devono presentare le caratteristiche tipiche 
della varietà ( 1 ).
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La polpa deve essere priva di qualsiasi deterioramento e la buccia esente da rugginosità rugosa. 

Esse non devono presentare difetti, ad eccezione di lievissime alterazioni superficiali della buccia che non 
pregiudichino l’aspetto generale del prodotto, la sua qualità, la sua conservazione e la sua presentazione 
nell’imballaggio. 

Il peduncolo deve essere integro. 

Le pere non devono essere grumose. 

ii) Categoria I 

Le pere di questa categoria devono essere di buona qualità. Esse devono presentare le caratteristiche tipiche 
della varietà ( 1 ). 

La polpa deve essere indenne da qualsiasi deterioramento. 

Sono tuttavia ammessi i seguenti lievi difetti, che non devono pregiudicare l’aspetto generale, la qualità, la 
conservazione o la presentazione nell’imballaggio del prodotto: 

— un lieve difetto di forma, 

— un lieve difetto di sviluppo, 

— lievi difetti di colorazione, 

— leggerissima rugginosità rugosa, 

— lievi difetti della buccia su una superficie non superiore a: 

— 2 cm di lunghezza per i difetti di forma allungata, 

— 1 cm 2 di superficie totale per gli altri difetti, salvo per quelli derivanti dalla ticchiolatura (V. pirina e 
Venturia inaequalis), che non devono occupare una superficie complessiva superiore a 0,25 cm 2 , 

— lievi ammaccature di superficie complessiva non superiore a 1 cm 2 . 

Il peduncolo può essere leggermente danneggiato. 

Le pere non devono essere grumose. 

iii) Categoria II 

Questa categoria comprende le pere che non possono essere classificate nelle categorie superiori, ma che 
corrispondono alle caratteristiche minime sopra definite. 

La polpa non deve presentare difetti di rilievo. 

Sono ammessi i seguenti difetti, purché le pere conservino le loro caratteristiche essenziali di qualità, conser
vazione e presentazione: 

— difetti di forma, 

— difetti di sviluppo, 

— difetti di colorazione,
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— lieve rugginosità rugosa, 

— difetti della buccia non superiori a: 

— 4 cm di lunghezza per i difetti di forma allungata, 

— 2,5 cm 2 di superficie totale per gli altri difetti, salvo per quelli derivanti dalla ticchiolatura (Venturia 
pirinas e V. inaequalis), che non devono occupare una superficie complessiva superiore a 1 cm 2 , 

— lievi ammaccature di superficie complessiva non superiore a 2 cm 2 . 

III. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA CALIBRAZIONE 

Il calibro è determinato dal diametro massimo della sezione equatoriale all’asse del frutto o dal peso. 

Il calibro minimo è di: 

a) per i frutti calibrati secondo il diametro: 

Categoria «Extra» Categoria I Categoria II 

Varietà a frutto grosso 60 mm 55 mm 55 mm 

Altre varietà 55 mm 50 mm 45 mm 

b) per i frutti calibrati secondo il peso: 

Categoria «Extra» Categoria I Categoria II 

Varietà a frutto grosso 130 g 110 g 110 g 

Altre varietà 110 g 100 g 75 g 

Le pere estive che figurano nell’appendice della presente norma non devono rispettare il calibro minimo. 

Per garantire un calibro omogeneo, la differenza di calibro tra i frutti di uno stesso imballaggio non deve superare: 

a) per i frutti calibrati secondo il diametro: 

— 5 mm per i frutti della categoria «Extra» e i frutti delle categorie I e II presentati a strati ordinati; 

— 10 mm per i frutti della categoria I presentati alla rinfusa nell’imballaggio o negli imballaggi di vendita; 

b) per i frutti calibrati secondo il peso: 

— per i frutti della categoria «Extra» e delle categorie I e II presentati a strati ordinati: 

Variazione (g) Differenza di peso (g) 

75 - 100 15 

100 – 200 35 

–200-250 50 

> 250 80
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— per i frutti della categoria I presentati alla rinfusa nell’imballaggio o negli imballaggi di vendita: 

Variazione (g) Differenza di peso (g) 

75 - 100 25 

100 – 200 50 

> 200 100 

Per i frutti della categoria II presentati alla rinfusa nell’imballaggio o negli imballaggi di vendita non è previsto un 
calibro omogeneo. 

IV. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE TOLLERANZE 

In tutte le fasi della commercializzazione sono ammesse tolleranze di qualità e di calibro nella stessa partita per i 
prodotti non corrispondenti alle caratteristiche della categoria indicata. 

A. Tolleranze di qualità 

i) Categoria «Extra» 

È ammessa una tolleranza complessiva del 5 %, in numero o in peso, di pere non corrispondenti alle 
caratteristiche della categoria, ma conformi a quelle della categoria I. All’interno di tale tolleranza non oltre 
lo 0,5 % del totale può essere costituito da prodotti che soddisfano le caratteristiche della categoria II. 

ii) Categoria I 

È ammessa una tolleranza complessiva del 10 %, in numero o in peso, di pere non corrispondenti alle 
caratteristiche della categoria, ma conformi a quelle della categoria II. All’interno di tale tolleranza non oltre 
l’1 % del totale può essere costituito da prodotti che non soddisfano né le caratteristiche della categoria II, né i 
requisiti minimi, oppure da prodotti affetti da marciume. 

iii) Categoria II 

È ammessa una tolleranza complessiva del 10 %, in numero o in peso, di pere non corrispondenti né alle 
caratteristiche della categoria né alle caratteristiche minime. All’interno di tale tolleranza i prodotti affetti da 
marciume non superano il 2 % del totale. 

B. Tolleranze di calibro 

Per tutte le categorie: è ammessa una tolleranza complessiva del 10 %, in numero o in peso, di frutti che non 
soddisfano i requisiti di calibro, con una variazione massima di: 

— 5 mm al di sotto del diametro minimo, 

— 10 g al di sotto del peso minimo. 

V. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PRESENTAZIONE 

A. Omogeneità 

Il contenuto di ciascun imballaggio deve essere omogeneo e comprendere soltanto pere della stessa origine, 
varietà, qualità e calibro (se il prodotto è calibrato) e aventi un grado di maturazione uniforme. 

Inoltre, per la categoria «Extra» è richiesta l’omogeneità di colorazione. 

Sono tuttavia autorizzati imballaggi contenenti miscugli di diverse varietà di pere, a condizione che le stesse siano 
omogenee quanto alla qualità e, per ogni varietà, all’origine. 

La parte visibile del contenuto dell’imballaggio deve essere rappresentativa dell’insieme.
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B. Condizionamento e imballaggio 

Le pere devono essere condizionate in modo che sia garantita una protezione adeguata del prodotto. 

I materiali utilizzati all’interno dell’imballaggio devono essere puliti e di qualità tale da non provocare alterazioni 
esterne od interne dei prodotti. L’impiego di materiali e in particolare di carte o marchi recanti indicazioni 
commerciali è autorizzato soltanto se la stampa o l’etichettatura sono realizzate con inchiostro o colla non tossici. 

Le etichette apposte individualmente sui prodotti devono poter essere tolte senza lasciare tracce visibili di colla e 
difetti superficiali. 

Gli imballaggi devono essere privi di qualunque corpo estraneo. 

VI. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE INDICAZIONI ESTERNE 

Ciascun imballaggio deve recare, in caratteri raggruppati su uno stesso lato, leggibili, indelebili e visibili dall’esterno, le 
indicazioni che seguono. 

A. Identificazione 

Il nome e l’indirizzo dell’imballatore e/o dello speditore. 

Tale dicitura può essere sostituita: 

— per tutti gli imballaggi, ad eccezione dei preimballaggi, dal codice che rappresenta l’imballatore e/o lo speditore 
rilasciato o riconosciuto da un servizio ufficiale, preceduto dalla dicitura «imballatore e/o speditore» o da 
un’abbreviazione equivalente; 

— solo per i preimballaggi, dal nome e dall’indirizzo del venditore stabilito nell’Unione, preceduto dalla dicitura 
«imballato per:» o da una dicitura equivalente. In questo caso l’etichettatura deve recare inoltre un codice 
rappresentativo dell’imballatore e/o dello speditore. Il venditore fornisce ogni informazione ritenuta necessaria 
dai servizi di controllo sul significato di tale codice. 

B. Natura del prodotto 

— «Pere», se il contenuto non è visibile dall’esterno; 

— nome della varietà. Nel caso di un miscuglio di pere di diverse varietà, i nomi di ciascuna delle varietà presenti 
nell’imballaggio. 

C. Origine del prodotto 

Paese di origine ( 1 ) ed eventualmente zona di produzione o denominazione nazionale, regionale o locale. Nel caso 
di un miscuglio di pere di diverse varietà e di diversa origine, l’indicazione di ciascun paese di origine deve figurare 
in prossimità immediata del nome della varietà corrispondente. 

D. Caratteristiche commerciali 

— Categoria. 

— Calibro oppure, per i frutti presentati in strati ordinati, numero dei pezzi. 

— Nel caso di identificazione per calibro, quest’ultimo deve essere espresso: 

a) per i frutti soggetti alle regole di omogeneità, dal diametro minimo e massimo o dal peso minimo e 
massimo;
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b) per i frutti non soggetti alle regole di omogeneità, dal diametro o dal peso del frutto più piccolo dell’im
ballaggio seguito dalla menzione «e più» o da un’espressione equivalente oppure, se del caso, dal diametro o 
dal peso del frutto più grosso dell’imballaggio. 

E. Marchio ufficiale di controllo (facoltativo) 

Non è necessario apporre le indicazioni di cui al primo comma sugli imballaggi quando questi ultimi contengono 
imballaggi di vendita visibili dall’esterno e recanti dette indicazioni. Gli imballaggi non devono recare alcuna indica
zione esterna che possa indurre in errore. Qualora gli imballaggi siano pallettizzati, dette indicazioni devono figurare 
su una scheda apposta in maniera visibile almeno su due lati del pallet. 

Appendice 

Criteri di calibro per le pere 

G = Varietà a frutto grosso 

PE = Pere estive, per le quali non è richiesto alcun calibro minimo. 

Elenco non esaustivo delle varietà di pere a frutto grosso e delle varietà di pere estive 

Le varietà a frutto piccolo e le altre varietà non figuranti nell’elenco possono essere commercializzate purché rispettino le 
disposizioni in materia di calibrazione per le altre varietà descritte nella sezione III della norma. 

Alcune delle varietà menzionate nell’elenco possono essere commercializzate con nomi commerciali per le quali è stata 
chiesta od ottenuta la protezione in uno o più paesi. La prima e la seconda colonna della tabella non prevedono 
l’indicazione di un marchio commerciale. Alcuni marchi noti figurano nella terza colonna, a titolo puramente informa
tivo. 

Varietà Sinonimi Nomi commer
ciali Calibro 

Abbé Fétel Abate Fetel G 

Abugo o Siete en Boca PE 

Akça PE 

Alka G 

Alsa G 

Amfora G 

AGexandrine Douillard G 

Bambinella PE 

Bergamotten PE 

Beurré Alexandre Lucas Lucas G 

Beurré Bosc Bosc, Beurré d’Apremont, Empereur Alexandre, Kaiser Ale
xander 

G 

Beurré Clairgeau G 

Beurré d’Arenberg Hardenpont G 

Beurré Giffard PE
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Varietà Sinonimi Nomi commer
ciali Calibro 

Beurré précoce Morettini Morettini PE 

Blanca de Aranjuez Agua de Aranjuez, Espadona, Blanquilla PE 

Carusella PE 

Castell Castell de Verano PE 

Colorée de Juillet Bunte Juli PE 

Comice rouge G 

Concorde G 

Condoula PE 

Coscia Ercolini PE 

Curé Curato, Pastoren, Del cura de Ouro, Espadon de invierno, 
Bella de Berry, Lombardia de Rioja, Batall de Campana 

G 

D’Anjou G 

Dita G 

D. Joaquina Doyenné de Juillet PE 

Doyenné d’hiver Winterdechant G 

Doyenné du Comice Comice, Vereinsdechant G 

Erika G 

Etrusca PE 

Flamingo G 

Forelle G 

Général Leclerc Amber 
Grace™ 

G 

Gentile PE 

Golden Russet Bosc G 

Grand champion G 

Harrow Delight G 

Jeanne d’Arc G 

Joséphine G 

Kieffer G 

Klapa Mīlule G 

Leonardeta Mosqueruela, Margallon, Colorada de Alcanadre, Leonarda 
de Magallon 

PE
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Varietà Sinonimi Nomi commer
ciali Calibro 

Lombacad Cascade ® G 

Moscatella PE 

Mramornaja G 

Mustafabey PE 

Packham’s Triumph Williams d’Automne G 

Passe Crassane Passa Crassana G 

Perita de San Juan PE 

Pérola PE 

Pitmaston Williams Duchesse G 

Précoce de Trévoux Trévoux PE 

Président Drouard G 

Rosemarie G 

Santa Maria Santa Maria Morettini PE 

Spadoncina Agua de Verano, Agua de Agosto PE 

Suvenirs G 

Taylors Gold G 

Triomphe de Vienne G 

Vasarine Sviestine G 

Williams Bon Chrétien Bon Chrétien, Bartlett, Williams, Summer Bartlett G 

PARTE 7: NORMA DI COMMERCIALIZZAZIONE PER LE FRAGOLE 

I. DEFINIZIONE DEL PRODOTTO 

La presente norma si applica alle fragole delle varietà (cultivar) derivate dal genere Fragaria L. destinate ad essere 
fornite allo stato fresco al consumatore, escluse le fragole destinate alla trasformazione industriale. 

II. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA QUALITÀ 

La norma ha lo scopo di definire le caratteristiche qualitative che le fragole devono presentare dopo il condiziona
mento e l’imballaggio. 

A. Caratteristiche minime 

In tutte le categorie, tenuto conto delle disposizioni specifiche previste per ogni categoria e delle tolleranze 
ammesse, le fragole devono essere: 

— intere e non danneggiate, 

— sane; sono esclusi i prodotti affetti da marciume o che presentino alterazioni tali da renderli inadatti al 
consumo; 

— pulite, praticamente prive di sostanze estranee visibili; 

— di aspetto fresco, ma non lavate; 

— praticamente prive di parassiti;
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— praticamente esenti da danni provocati da attacchi di parassiti; 

— munite del loro calice (ad eccezione delle fragole di bosco); il calice e, ove presente, il peduncolo, devono 
essere freschi e verdi; 

— prive di umidità esterna anormale; 

— prive di odore e/o sapore estranei. 

Le fragole devono avere un grado di sviluppo e di maturazione sufficiente. Il loro sviluppo e stato devono essere 
tali consentire: 

— il trasporto e le operazioni connesse, e 

— l’arrivo al luogo di destinazione in condizioni soddisfacenti. 

B. Classificazione 

Le fragole sono classificate nelle tre categorie seguenti: 

i) Categoria «Extra» 

Le fragole di questa categoria devono essere di qualità superiore. Esse devono presentare le caratteristiche 
tipiche della varietà. 

Devono avere aspetto brillante, tenuto conto delle caratteristiche della varietà. 

Devono essere prive di terra. 

Esse devono essere prive di difetti, salvo lievissime alterazioni superficiali della buccia che non pregiudichino 
l’aspetto generale del prodotto, la sua qualità, la conservabilità e la sua presentazione nell’imballaggio. 

ii) Categoria I 

Le fragole di questa categoria devono essere di buona qualità. Esse devono presentare le caratteristiche tipiche 
della varietà. 

Sono ammessi i seguenti lievi difetti, che non devono tuttavia pregiudicare l’aspetto generale, la qualità, la 
conservazione e la presentazione nell’imballaggio del prodotto: 

— un lieve difetto di forma, 

— presenza di una piccola zona bianca la cui superficie non deve superare un decimo della superficie totale 
del frutto, 

— lievi segni superficiali di pressione. 

Devono essere praticamente prive di terra. 

iii) Categoria II 

Questa categoria comprende le fragole che non possono essere classificate nelle categorie superiori, ma che 
corrispondono alle caratteristiche minime di cui sopra. 

Esse possono presentare i difetti seguenti, purché questi non pregiudichino le caratteristiche essenziali di 
qualità, conservazione e presentazione: 

— difetti di forma, 

— una zona bianca la cui superficie non deve superare un quinto della superficie totale del frutto, 

— lievi ammaccature secche che non possono più svilupparsi, 

— lievi tracce di terra. 

III. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA CALIBRAZIONE 

Il calibro è determinato dal diametro massimo della sezione equatoriale. 

Il calibro minimo è di: 

— 25 mm per la categoria «Extra», 

— 18 mm per le categorie I e II. 

Per le fragole di bosco non è fissato un calibro minimo.
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IV. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE TOLLERANZE 

In tutte le fasi della commercializzazione sono ammesse tolleranze di qualità e di calibro nella stessa partita per i 
prodotti non corrispondenti alle caratteristiche della categoria indicata. 

A. Tolleranze di qualità 

i) Categoria «Extra» 

È ammessa una tolleranza complessiva del 5 %, in numero o in peso, di fragole non corrispondenti alle 
caratteristiche della categoria, ma conformi a quelle della categoria I. All’interno di tale tolleranza non oltre lo 
0,5 % del totale può essere costituito da prodotti che soddisfano le caratteristiche della categoria II. 

ii) Categoria I 

È ammessa una tolleranza complessiva del 10 %, in numero o in peso, di fragole non corrispondenti alle 
caratteristiche della categoria, ma conformi a quelle della categoria II. All’interno di tale tolleranza non oltre il 
2 % del totale può essere costituito da prodotti che non soddisfano né le caratteristiche della categoria II, né i 
requisiti minimi, oppure da prodotti affetti da marciume. 

iii) Categoria II 

È ammessa una tolleranza complessiva del 10 %, in numero o in peso, di fragole non corrispondenti né alle 
caratteristiche della categoria né alle caratteristiche minime. All’interno di tale tolleranza i prodotti affetti da 
marciume non superano il 2 % del totale. 

B. Tolleranze di calibro 

Per tutte le categorie: è ammessa una tolleranza complessiva del 10 %, in numero o in peso, di fragole che non 
soddisfano i requisiti di calibro. 

V. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PRESENTAZIONE 

A. Omogeneità 

Il contenuto di ogni imballaggio deve essere omogeneo: ciascun imballaggio deve contenere esclusivamente fragole 
della stessa origine, varietà e qualità. 

Nella categoria «Extra» le fragole, ad eccezione delle fragole di bosco, devono essere particolarmente omogenee e 
regolari per quanto concerne il grado di maturazione, la colorazione e il calibro. Nella categoria I, le fragole 
possono presentare un calibro meno omogeneo. 

La parte visibile del contenuto dell’imballaggio deve essere rappresentativa dell’insieme. 

B. Condizionamento e imballaggio 

Le fragole devono essere condizionate in modo che sia garantita una protezione adeguata del prodotto. 

I materiali utilizzati all’interno dell’imballaggio devono essere puliti e di qualità tale da non provocare alterazioni 
esterne od interne dei prodotti. L’impiego di materiali e in particolare di carte o marchi recanti indicazioni 
commerciali è autorizzato soltanto se la stampa o l’etichettatura sono realizzate con inchiostro o colla non tossici. 

Gli imballaggi devono essere privi di qualunque corpo estraneo. 

VI. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE INDICAZIONI ESTERNE 

Ciascun imballaggio deve recare, in caratteri raggruppati sullo stesso lato, leggibili, indelebili e visibili dall’esterno, le 
indicazioni in appresso riportate. 

A. Identificazione 

Il nome e l’indirizzo dell’imballatore e/o dello speditore. 

Tale dicitura può essere sostituita: 

— per tutti gli imballaggi, ad eccezione dei preimballaggi, dal codice che rappresenta l’imballatore e/o lo speditore 
rilasciato o riconosciuto da un servizio ufficiale, preceduto dalla dicitura «imballatore e/o speditore» o da 
un’abbreviazione equivalente;
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— solo per i preimballaggi, dal nome e dall’indirizzo del venditore stabilito nell’Unione, preceduto dalla dicitura 
«imballato per:» o da una dicitura equivalente. In questo caso l’etichettatura deve recare inoltre un codice 
rappresentativo dell’imballatore e/o dello speditore. Il venditore fornisce ogni informazione ritenuta necessaria 
dai servizi di controllo sul significato di tale codice. 

B. Natura del prodotto 

— «Fragole» se il contenuto dell’imballaggio non è visibile dall’esterno; 

— nome della varietà (facoltativo). 

C. Origine del prodotto 

Paese di origine ( 1 ) ed eventualmente zona di produzione o denominazione nazionale, regionale o locale. 

D. Caratteristiche commerciali 

— Categoria. 

E. Marchio ufficiale di controllo (facoltativo) 

Non è necessario apporre le indicazioni di cui al primo comma sugli imballaggi quando questi ultimi contengono 
imballaggi di vendita visibili dall’esterno e recanti dette indicazioni. Gli imballaggi non devono recare alcuna indica
zione esterna che possa indurre in errore. Qualora gli imballaggi siano pallettizzati, dette indicazioni devono figurare 
su una scheda apposta in maniera visibile almeno su due lati del pallet. 

PARTE 8: NORMA DI COMMERCIALIZZAZIONE PER I PEPERONI DOLCI 

I. DEFINIZIONE DEL PRODOTTO 

La presente norma si applica ai peperoni dolci delle varietà ( 2 ) (cultivar) derivate dal Capsicum annuum L., destinati ad 
essere forniti allo stato fresco al consumatore, esclusi i peperoni dolci destinati alla trasformazione industriale. 

II. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA QUALITÀ 

La norma ha lo scopo di definire le caratteristiche qualitative che i peperoni dolci devono presentare dopo il 
condizionamento e l’imballaggio. 

A. Caratteristiche minime 

In tutte le categorie, tenuto conto delle disposizioni specifiche previste per ogni categoria e delle tolleranze 
ammesse, i peperoni dolci devono essere: 

— interi; 

— sani; sono esclusi i prodotti affetti da marciume o che presentino alterazioni tali da renderli inadatti al 
consumo; 

— puliti, praticamente privi di sostanze estranee visibili; 

— di aspetto fresco; 

— sodi; 

— praticamente privi di parassiti; 

— esenti da danni alla polpa provocati da attacchi di parassiti; 

— esenti da danni dovuti alle basse temperature o al gelo; 

— muniti del peduncolo; il peduncolo deve presentare un taglio netto e il calice deve essere integro; 

— privi di umidità esterna anormale; 

— privi di odore e/o sapore estranei. 

Lo sviluppo e lo stato dei peperoni dolci devono essere tali da consentire: 

— il trasporto e le operazioni connesse e 

— l’arrivo al luogo di destinazione in condizioni soddisfacenti.
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B. Classificazione 

I peperoni dolci sono classificati nelle tre categorie seguenti: 

i) Categoria «Extra» 

I peperoni dolci di questa categoria devono essere di qualità superiore. Essi devono presentare le caratteristiche 
proprie della varietà e/o del tipo commerciale cui appartengono. 

Non devono presentare difetti, ad eccezione di lievissime alterazioni superficiali della buccia che non pregiudi
chino l’aspetto generale del prodotto, la sua qualità, la conservazione e la presentazione nell’imballaggio. 

ii) Categoria I 

I peperoni dolci di questa categoria devono essere di buona qualità. Essi devono presentare le caratteristiche 
proprie della varietà e/o del tipo commerciale cui appartengono. 

Sono tuttavia ammessi i seguenti lievi difetti, che non devono pregiudicare l’aspetto generale, la qualità, la 
conservazione o la presentazione nell’imballaggio del prodotto: 

— un lieve difetto di forma, 

— lievi macchie argentee o lievi danno da attacchi di Thrips su non più di un terzo della superficie totale del 
frutto, 

— lievi difetti dell’epidermide come: 

— bolle, graffi, bruciature prodotte dal sole, segni di pressione che non superino 2 cm di lunghezza nel 
caso di difetti di forma allungata e 1 cm 2 di superficie totale per gli altri difetti, oppure 

— crepe superficiali asciutte su non più di 1/8 della superficie totale del frutto, 

— peduncolo lievemente danneggiato. 

iii) Categoria II 

Questa categoria comprende i peperoni dolci che non possono essere classificati nelle categorie superiori, ma 
che corrispondono alle caratteristiche minime sopra definite. 

Sono ammessi i seguenti difetti, purché i peperoni dolci conservino le loro caratteristiche essenziali di qualità, 
conservazione e presentazione: 

— difetti di forma, 

— macchie argentee o danni da attacchi di Thrips su non più di 2/3 della superficie totale del frutto, 

— difetti dell’epidermide come: 

— bolle, graffi, bruciature prodotte dal sole, e lesioni cicatrizzate che non superino 4 cm di lunghezza nel 
caso di difetti di forma allungata e 2,5 cm 2 di superficie totale per gli altri difetti, oppure 

— screpolature secche superficiali asciutte su non più di 1/4 della superficie totale del frutto, 

— deterioramento dell’estremità pistillare di non oltre 1 cm 2 , 

— essiccamento non eccedente 1/3 della superficie del frutto, 

— peduncolo e calice danneggiati, purché la polpa circostante rimanga integra. 

III. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA CALIBRAZIONE 

Il calibro è determinato dal diametro massimo della sezione equatoriale all’asse del frutto o dal peso. Per garantire un 
calibro omogeneo, la differenza di calibro tra i prodotti di uno stesso imballaggio non deve superare: 

a) per i peperoni dolci calibrati secondo il diametro: 

— 20 mm.
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b) per i peperoni dolci calibrati secondo il peso: 

— 30 g se il peso del pezzo più grande è pari o inferiore a 180 g 

— 40 g se il peso del pezzo più piccolo è superiore a 180 g. 

I peperoni dolci di forma allungata devono avere una lunghezza piuttosto uniforme. 

L’omogeneità di calibro non è obbligatoria per la categoria II. 

IV. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE TOLLERANZE 

In tutte le fasi della commercializzazione sono ammesse tolleranze di qualità e di calibro nella stessa partita per i 
prodotti non corrispondenti alle caratteristiche della categoria indicata. 

A. Tolleranze di qualità 

i) Categoria «Extra» 

È ammessa una tolleranza complessiva del 5 %, in numero o in peso, di peperoni dolci non corrispondenti alle 
caratteristiche della categoria, ma conformi a quelle della categoria I. All’interno di tale tolleranza non oltre lo 
0,5 % del totale può essere costituito da prodotti che soddisfano le caratteristiche della categoria II. 

ii) Categoria I 

È ammessa una tolleranza complessiva del 10 %, in numero o in peso, di peperoni dolci non corrispondenti 
alle caratteristiche della categoria, ma conformi a quelle della categoria II. All’interno di tale tolleranza non 
oltre l’1 % del totale può essere costituito da prodotti che non soddisfano né le caratteristiche della categoria II, 
né i requisiti minimi, oppure da prodotti affetti da marciume. 

iii) Categoria II 

È ammessa una tolleranza complessiva del 10 %, in numero o in peso, di peperoni dolci non corrispondenti 
né alle caratteristiche della categoria né alle caratteristiche minime. All’interno di tale tolleranza i prodotti 
affetti da marciume non superano il 2 % del totale. 

B. Tolleranze di calibro 

Per tutte le categorie (se i prodotti sono calibrati): è ammessa una tolleranza complessiva del 10 %, in numero o in 
peso, di peperoni dolci che non soddisfano i requisiti di calibro. 

V. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PRESENTAZIONE 

A. Omogeneità 

Il contenuto di ogni imballaggio deve essere omogeneo e comprendere soltanto peperoni dolci della stessa origine, 
varietà o tipo commerciale, qualità, calibro (se il prodotto è calibrato) e, per le categorie «Extra» e I, dello stesso 
grado di sviluppo e di maturazione. 

Sono tuttavia autorizzati imballaggi contenenti miscugli di peperoni dolci di diversi tipi commerciali e/o di diversi 
colori a condizione che siano omogenei quanto alla qualità e, per tipo commerciale e/o colore, all’origine. 

La parte visibile del contenuto dell’imballaggio deve essere rappresentativa dell’insieme. 

B. Condizionamento e imballaggio 

I peperoni dolci devono essere condizionati in modo da garantire una protezione adeguata del prodotto. 

I materiali utilizzati all’interno dell’imballaggio devono essere puliti e di qualità tale da non provocare alterazioni 
esterne od interne dei prodotti. L’impiego di materiali ed in particolare di carte o marchi recanti indicazioni 
commerciali è autorizzato soltanto se la stampa o l’etichettatura sono realizzate con inchiostro o colla non tossici. 

Le etichette apposte individualmente sui prodotti devono poter essere tolte senza lasciare tracce visibili di colla e 
difetti superficiali. 

Gli imballaggi devono essere privi di qualunque corpo estraneo.
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VI. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE INDICAZIONI ESTERNE 

Ciascun imballaggio deve recare, in caratteri raggruppati sullo stesso lato, leggibili, indelebili e visibili dall’esterno, le 
indicazioni in appresso riportate. 

A. Identificazione 

Il nome e l’indirizzo dell’imballatore e/o dello speditore. 

Tale dicitura può essere sostituita: 

— per tutti gli imballaggi, ad eccezione dei preimballaggi, dal codice che rappresenta l’imballatore e/o lo speditore 
rilasciato o riconosciuto da un servizio ufficiale, preceduto dalla dicitura «imballatore e/o speditore» o da 
un’abbreviazione equivalente; 

— solo per i preimballaggi, dal nome e dall’indirizzo del venditore stabilito nell’Unione, preceduto dalla dicitura 
«imballato per:» o da una dicitura equivalente. In questo caso l’etichettatura deve recare inoltre un codice 
rappresentativo dell’imballatore e/o dello speditore. Il venditore fornisce ogni informazione ritenuta necessaria 
dai servizi di controllo sul significato di tale codice. 

B. Natura del prodotto 

— «Peperoni dolci», se il contenuto non è visibile dall’esterno; 

— «miscuglio di peperoni dolci», o una denominazione equivalente, nel caso di miscugli di peperoni dolci di 
diversi tipi commerciali distinti e/o di diversi colori; se il prodotto non è visibile dall’esterno, occorre indicare i 
tipi commerciali e/o i colori e la quantità di ciascun prodotto presente nell’imballaggio. 

C. Origine del prodotto 

Paese di origine ( 1 ) ed eventualmente zona di produzione o denominazione nazionale, regionale o locale. 

Nel caso di miscugli di peperoni dolci di diversi tipi commerciali e/o di diversi colori e di origini diverse, 
l’indicazione dei rispettivi paesi di origine deve figurare in prossimità del nome del tipo commerciale e/o del 
colore. 

D. Caratteristiche commerciali 

— Categoria. 

— Calibro (se i prodotti sono calibrati) espresso dal diametro minimo e massimo oppure dal peso minimo e 
massimo. 

— Numero di frutti (facoltativo). 

— «Piccante» o una denominazione equivalente, se del caso. 

E. Marchio ufficiale di controllo (facoltativo) 

Non è necessario apporre le indicazioni di cui al primo comma sugli imballaggi quando questi ultimi contengono 
imballaggi di vendita visibili dall’esterno e recanti dette indicazioni. Gli imballaggi non devono recare alcuna indica
zione esterna che possa indurre in errore. Qualora gli imballaggi siano pallettizzati, dette indicazioni devono figurare 
su una scheda apposta in maniera visibile almeno su due lati del pallet. 

PARTE 9: NORMA DI COMMERCIALIZZAZIONE PER L’UVA DA TAVOLA 

I. DEFINIZIONE DEL PRODOTTO 

La presente norma si applica all’uva da tavola delle varietà (cultivar) derivanti dalla Vitis vinifera L., destinata ad essere 
fornita allo stato fresco al consumatore, ad esclusione dell’uva da tavola destinata alla trasformazione industriale.
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II. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA QUALITÀ 

La norma ha lo scopo di definire le caratteristiche qualitative che l’uva da tavola deve presentare dopo il condizio
namento e l’imballaggio. 

A. Caratteristiche minime 

In tutte le categorie, tenuto conto delle disposizioni specifiche previste per ogni categoria e delle tolleranze 
ammesse, i grappoli e gli acini devono essere: 

— sani; sono esclusi i prodotti affetti da marciume o che presentino alterazioni tali da renderli inadatti al 
consumo; 

— puliti, praticamente privi di sostanze estranee visibili; 

— praticamente privi di parassiti; 

— praticamente esenti da danni provocati da attacchi di parassiti; 

— privi di umidità esterna anormale; 

— privi di odore e/o sapore estranei. 

Inoltre gli acini devono essere: 

— interi; 

— ben formati; 

— sviluppati normalmente. 

La pigmentazione dovuta al sole non costituisce un difetto. 

Lo sviluppo e lo stato dell’uva da tavola devono essere tali da consentire: 

— il trasporto e le operazioni connesse, e 

— l’arrivo al luogo di destinazione in condizioni soddisfacenti. 

B. Requisiti di maturazione 

Il succo degli acini deve presentare un indice rifrattometrico corrispondente almeno a: 

— 12° Brix per le varietà Alphonse Lavallée, Cardinal e Victoria, 

— 13° Brix per tutte le altre varietà con semi, 

— 14° Brix per tutte le varietà senza semi. 

Tutte le varietà devono inoltre presentare un rapporto zucchero-acidità soddisfacente. 

C. Classificazione 

L’uva da tavola è classificata nelle tre categorie seguenti: 

i) Categoria «Extra» 

Le uve da tavola di questa categoria devono essere di qualità superiore. Esse devono presentare le caratteristiche 
della varietà, tenuto conto della zona di produzione. Gli acini devono essere sodi, ben attaccati, distribuiti 
uniformemente sul graspo e praticamente ricoperti della loro pruina. 

Non devono presentare difetti, ad eccezione di lievissime alterazioni superficiali della buccia che non pregiudi
chino l’aspetto generale del prodotto, la sua qualità, la conservazione e la presentazione nell’imballaggio. 

ii) Categoria I 

Le uve da tavola di questa categoria devono essere di buona qualità. Esse devono presentare le caratteristiche 
tipiche della varietà, tenuto conto della zona di produzione. Gli acini devono essere sodi, ben attaccati e, nella 
misura del possibile, ricoperti della loro pruina. Essi possono tuttavia essere distribuiti sul graspo meno 
uniformemente che nella categoria «Extra».
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Sono ammessi i seguenti lievi difetti, che non devono tuttavia pregiudicare l’aspetto generale, la qualità, la 
conservazione e la presentazione nell’imballaggio del prodotto: 

— un lieve difetto di forma, 

— lievi difetti di colorazione, 

— leggerissime bruciature da sole, che interessino solo l’epidermide. 

iii) Categoria II 

Questa categoria comprende l’uva da tavola che non può essere classificata nelle categorie superiori, ma che 
corrisponde alle caratteristiche minime sopra definite. 

I grappoli possono presentare lievi difetti di forma, di sviluppo e di colorazione, purché le caratteristiche 
essenziali della varietà, tenuto conto della zona di produzione, non ne siano alterate. 

Gli acini devono essere sufficientemente sodi e sufficientemente attaccati e per quanto possibile coperti di 
pruina. Essi possono tuttavia essere distribuiti sul graspo meno uniformemente che nella categoria I. 

Sono ammessi i seguenti difetti, purché le uve da tavola conservino le loro caratteristiche essenziali di qualità, 
conservazione e presentazione: 

— difetti di forma, 

— difetti di colorazione, 

— lievi bruciature da sole solo sull’epidermide, 

— lievi ammaccature, 

— lievi difetti dell’epidermide. 

III. DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA CALIBRAZIONE 

Il calibro è determinato dal peso del grappolo. 

Il peso minimo per grappolo è di 75 g. Questa disposizione non si applica agli imballaggi contenenti porzioni singole. 

IV. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE TOLLERANZE 

In tutte le fasi della commercializzazione sono ammesse tolleranze di qualità e di calibro nella stessa partita per i 
prodotti non corrispondenti alle caratteristiche della categoria indicata. 

A. Tolleranze di qualità 

i) Categoria «Extra» 

È ammessa una tolleranza complessiva del 5 %, in peso, di grappoli non corrispondenti alle caratteristiche della 
categoria, ma conformi a quelle della categoria I. All’interno di tale tolleranza non oltre lo 0,5 % del totale può 
essere costituito da prodotti che soddisfano le caratteristiche della categoria II. 

ii) Categoria I 

È ammessa una tolleranza complessiva del 10 %, in peso, di grappoli non corrispondenti alle caratteristiche 
della categoria, ma conformi a quelle della categoria II. All’interno di tale tolleranza non oltre l’1 % del totale 
può essere costituito da prodotti che non soddisfano né le caratteristiche della categoria II, né i requisiti 
minimi, oppure da prodotti affetti da marciume. 

iii) Categoria II 

È ammessa una tolleranza complessiva del 10 %, in peso, di grappoli non rispondenti né alle caratteristiche 
della categoria né ai requisiti minimi. All’interno di tale tolleranza i prodotti affetti da marciume non superano 
il 2 % del totale.
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B. Tolleranze di calibro 

Per tutte le categorie: è ammessa una tolleranza complessiva del 10 %, in peso, di grappoli non rispondenti ai 
requisiti di calibro. In ciascun imballaggio destinato alla vendita, è autorizzato un grappolo di peso inferiore a 75 g 
per consentire di raggiungere il peso indicato, a condizione che esso soddisfi tutti gli altri requisiti della categoria 
indicata. 

V. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PRESENTAZIONE 

A. Omogeneità 

Il contenuto di ciascun imballaggio deve essere omogeneo e comprendere soltanto grappoli della stessa origine, 
varietà e qualità e dello stesso grado di maturazione. 

Per la categoria «Extra», i grappoli devono essere di colorazione e di grandezza grosso modo uniformi. 

Sono tuttavia autorizzati imballaggi contenenti miscugli di diverse varietà distinte di uve da tavola, a condizione 
che le stesse siano omogenee quanto alla qualità e, per ogni varietà, all’origine. 

La parte visibile del contenuto dell’imballaggio deve essere rappresentativa dell’insieme. 

B. Condizionamento e imballaggio 

L’uva da tavola deve essere condizionata in modo che sia garantita una protezione adeguata del prodotto. 

I materiali utilizzati all’interno dell’imballaggio devono essere puliti e di qualità tale da non provocare alterazioni 
esterne od interne dei prodotti. L’impiego di materiali, in particolare di carte o marchi, recanti indicazioni 
commerciali è autorizzato a condizione che la stampa o l’etichettatura siano realizzate con inchiostro o colla 
non tossici. 

Le etichette apposte individualmente sui prodotti devono poter essere tolte senza lasciare tracce visibili di colla e 
difetti superficiali. 

Gli imballaggi devono essere privi di corpi estranei, salvo presentazione speciale comportante un frammento di 
tralcio aderente al raspo del grappolo e non eccedente 5 cm di lunghezza. 

VI. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE INDICAZIONI ESTERNE 

Ogni imballaggio deve recare, in caratteri raggruppati su uno stesso lato, leggibili, indelebili e visibili dall’esterno, le 
indicazioni seguenti. 

A. Identificazione 

Il nome e l’indirizzo dell’imballatore e/o dello speditore. 

Tale dicitura può essere sostituita: 

— per tutti gli imballaggi, ad eccezione dei preimballaggi, dal codice che rappresenta l’imballatore e/o lo speditore 
rilasciato o riconosciuto da un servizio ufficiale, preceduto dalla dicitura «imballatore e/o speditore» o da 
un’abbreviazione equivalente; 

— solo per i preimballaggi, dal nome e dall’indirizzo del venditore stabilito nell’Unione, preceduto dalla dicitura 
«imballato per:» o da una dicitura equivalente. In questo caso l’etichettatura deve recare inoltre un codice 
rappresentativo dell’imballatore e/o dello speditore. Il venditore fornisce ogni informazione ritenuta necessaria 
dai servizi di controllo sul significato di tale codice. 

B. Natura del prodotto 

— «Uva da tavola», se il contenuto non è visibile dall’esterno; 

— nome della varietà. Nel caso di un miscuglio di uve da tavola di diverse varietà distinte, i nomi di ciascuna delle 
varietà.
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C. Origine del prodotto 

— Paese di origine ( 1 ) ed eventualmente zona di produzione o denominazione nazionale, regionale o locale. 

— Nel caso di un miscuglio di uve da tavola di diverse varietà e di diversa origine, l’indicazione di ciascun paese 
di origine deve figurare in prossimità immediata del nome della varietà corrispondente. 

D. Caratteristiche commerciali 

— Categoria. 

— «grappoli di peso inferiore a 75 g per porzioni singole», se del caso. 

E. Marchio ufficiale di controllo (facoltativo) 

Non è necessario apporre le indicazioni di cui al primo comma sugli imballaggi quando questi ultimi contengono 
imballaggi di vendita chiaramente visibili dall’esterno e recanti dette indicazioni. Gli imballaggi non devono recare 
alcuna indicazione esterna che possa indurre in errore. Qualora gli imballaggi siano pallettizzati, dette indicazioni 
devono figurare su una scheda apposta in maniera visibile almeno su due lati del pallet. 

Appendice 

Elenco limitativo delle varietà ad acino piccolo 

Varietà Altri nomi con cui è nota la varietà 

Admirable de Courtiller Admirable, Csiri Csuri 

Albillo Acerba, Albuela, Blanco Ribera, Cagalon 

Angelo Pirovano I. Pirovano 2 

Annamaria I. Ubizzoni 4 

Baltali 

Beba Beba de los Santos, Eva 

Catalanesca Catalanesa, Catalana, Uva Catalana 

Chasselas blanc Chasselas doré, Fendant, Franceset, Franceseta, Gutedel, Krachgutedel, White 
van der Laan 

Chasselas rouge Roter Gutedel 

Chelva Chelva de Cebreros, Guareña, Mantuo, Villanueva 

Ciminnita Cipro bianco 

Clairette Blanquette, Malvoisie, Uva de Jijona 

Colombana bianca Verdea, Colombana de Peccioli 

Crimson Seedless 

Csaba gyöngye Cabski biser, Julski Muscat, Muscat Julius, Perle de Csaba, Perla di Csaba 

Dawn seedless 

Dehlro 

Delizia di Vaprio I. Pirovano 46 A
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Varietà Altri nomi con cui è nota la varietà 

Eclipse Seedless 

Exalta 

Flame Seedless Red Flame 

Gros Vert Abbondanza, St Jeannet, Trionfo dell’Esposizione, Verdal, Trionfo di Gerusa
lemme 

Jaoumet Madeleine de St Jacques, Saint Jacques 

Madeleine Angevine, Angevine Oberlin, Madeleine Angevine Oberlin, Republicain 

Mireille 

Molinera Besgano, Castiza, Molinera gorda 

Moscato d’Adda Muscat d’Adda 

Moscato d’Amburgo Black Muscat, Hambro, Hamburg, Hamburski Misket, Muscat d’Hambourg, 
Moscato Preto 

Moscato di Terracina Moscato di Maccarese 

Muscat Seedless 

Muska 

Œillade Black Malvoisie, Cinsaut, Cinsault, Ottavianello, Sinso 

Panse precoce Bianco di Foster, Foster’s white, Sicilien 

Perla di Csaba Càbski Biser, Julski muskat, Muscat Julius, Perle de Csaba 

Perlaut 

Perlette 

Pirobella 

Pizzutello bianco Aetonychi aspro, Coretto, Cornichon blanc, Rish Baba, Sperone di gallo, Teta 
di vacca 

Precoce de Malingre 

Primus I. Pirovano 7 

Prunesta Bermestia nera, Pergola rossa, Pergolese di Tivoli 

Servant Servan, Servant di Spagna 

Sideritis Sidiritis 

Sultanines Bidaneh, Kishmich, Kis Mis, Sultan, Sultana, Sultani, Cekirdesksiz, Sultanina 
bianca, Sultaniye, Thompson Seedless e mutazioni 

Sundance 

Sunred Seedless 

Szőlőskertek Királynője Königin der Weingärten, Szőlőskertek Királynője muskotály, Szőlőskertek Ki
rálynéja, Rasaki ourgarias, Regina Villoz, Reina de las Viñas, Reine des Vignes, 
I. Mathiasz 140, Queen of the Vineyards, Regina dei Vigneti
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Varietà Altri nomi con cui è nota la varietà 

Thompson Seedless e mutazioni 

Valenci blanc Valensi, Valency, Panse blanche 

Valenci noir Planta Mula, Rucial de Mula, Valenci negro 

Yapincak 

PARTE 10: NORMA DI COMMERCIALIZZAZIONE PER I POMODORI 

I. DEFINIZIONE DEL PRODOTTO 

La presente norma si applica ai pomodori delle varietà (cultivar) derivate da Solanum lycopersicum L. destinati ad essere 
forniti al consumatore allo stato fresco, esclusi i pomodori destinati alla trasformazione industriale. 

Si distinguono quattro tipi commerciali di pomodori: 

— «tondi», 

— «costoluti», 

— «oblunghi» o «allungati», 

— pomodori «ciliegia» (inclusi i pomodori «cocktail»). 

II. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA QUALITÀ 

La norma ha lo scopo di definire le caratteristiche qualitative che i pomodori devono presentare dopo il condizio
namento e l’imballaggio. 

A. Caratteristiche minime 

In tutte le categorie, tenuto conto delle disposizioni specifiche previste per ogni categoria e delle tolleranze 
ammesse, i pomodori devono essere: 

— interi; 

— sani; sono esclusi i prodotti affetti da marciume o che presentino alterazioni tali da renderli inadatti al 
consumo, 

— puliti, praticamente privi di sostanze estranee visibili; 

— di aspetto fresco; 

— praticamente privi di parassiti; 

— esenti da danni alla polpa provocati da attacchi di parassiti; 

— privi di umidità esterna anormale; 

— privi di odore e/o sapore estranei. 

Nel caso dei pomodori a grappolo, gli steli devono essere freschi, sani, puliti, privi di foglie o di sostanze estranee 
visibili. 

Lo sviluppo e lo stato dei pomodori devono essere tali da consentire: 

— il trasporto e le operazioni connesse, e 

— l’arrivo al luogo di destinazione in condizioni soddisfacenti. 

B. Classificazione 

I pomodori sono classificati nelle tre categorie seguenti: 

i) Categoria «Extra» 

I pomodori di questa categoria devono essere di qualità superiore. Essi devono essere sodi e presentare le 
caratteristiche della varietà e/o del tipo commerciale.
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Per la colorazione, in funzione dello stato di maturazione, essi devono rispondere ai requisiti di cui al terzo 
comma del precedente punto A. 

I pomodori non devono avere il «dorso verde» o altri difetti, salvo leggerissime alterazioni superficiali dell’epi
dermide, purché queste non pregiudichino l’aspetto generale, la qualità, la conservazione o la presentazione 
nell’imballaggio del prodotto. 

ii) Categoria I 

I pomodori di questa categoria devono essere di buona qualità, sufficientemente sodi e presentare le caratteri
stiche della varietà e/o del tipo commerciale. 

Essi non devono presentare screpolature o il «dorso verde». Sono ammessi i seguenti lievi difetti, che non 
devono tuttavia pregiudicare l’aspetto generale, la qualità, la conservazione e la presentazione nell’imballaggio 
del prodotto: 

— un lieve difetto di forma e di sviluppo, 

— lievi difetti di colorazione, 

— lievi difetti dell’epidermide, 

— leggerissime ammaccature. 

Inoltre, i pomodori «costoluti» possono presentare: 

— screpolature cicatrizzate della lunghezza massima di 1 cm, 

— protuberanze non eccessive, 

— un piccolo ombelico senza formazioni legnose, 

— cicatrici legnose di forma ombelicale in corrispondenza del punto stelare, di superficie non eccedente 
1 cm 2 , 

— una sottile cicatrice stelare di forma allungata (simile a una sutura) di lunghezza non eccedente i due terzi 
del diametro massimo del frutto. 

iii) Categoria II 

Questa categoria comprende i pomodori che non possono essere classificati nelle categorie superiori, ma che 
corrispondono alle caratteristiche minime sopra definite. 

Essi devono essere sufficientemente sodi (benché leggermente meno sodi rispetto a quelli della categoria I) e 
non devono presentare screpolature non cicatrizzate. 

Sono ammessi i seguenti difetti, purché non pregiudichino le caratteristiche essenziali di qualità, conservazione 
e presentazione dei pomodori: 

— difetti di forma e di sviluppo, 

— difetti di colorazione, 

— difetti dell’epidermide o ammaccature, purché non danneggino gravemente il frutto, 

— screpolature cicatrizzate della lunghezza massima di 3 cm per i pomodori «tondi», «costoluti» o «oblunghi». 

Inoltre, i pomodori «costoluti» possono presentare: 

— protuberanze più marcate rispetto alla categoria I, senza che vi sia deformità,
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— un ombelico, 

— cicatrici legnose di forma ombelicale in corrispondenza del punto stelare, di superficie non eccedente 
2 cm 2 , 

— una sottile cicatrice stelare di forma allungata (simile a una sutura). 

III. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA CALIBRAZIONE 

Il calibro è determinato dal diametro massimo della sezione equatoriale all’asse del frutto, in funzione del peso oppure 
del numero di frutti. 

Le disposizioni che seguono non si applicano ai pomodori a grappolo né ai pomodori ciliegia e sono facoltative per la 
categoria II. 

Per garantire un calibro omogeneo, la differenza di calibro tra i frutti di uno stesso imballaggio non deve superare: 

a) per i pomodori calibrati secondo il diametro: 

— 10 mm, se il diametro del frutto più piccolo (secondo l’indicazione dell’imballaggio) è < 50 mm, 

— 15 mm, se il diametro del frutto più piccolo (secondo l’indicazione dell’imballaggio) è ≥ 50 mm ma < 70 mm, 

— 20 mm, se il diametro del frutto più piccolo (secondo l’indicazione dell’imballaggio) è ≥ 70 mm ma < 
100 mm, 

— non vi sono limiti per la differenza in caso di frutti di diametro ≥ 100 mm. 

Se si applicano codici di calibro, occorre rispettare i codici e gli intervalli riportati nella tabella che segue: 

Codice di calibro Diametro (mm) 

0 ≤ 20 

1 > 20 ≤ 25 

2 > 25 ≤ 30 

3 > 30 ≤ 35 

4 > 35 ≤ 40 

5 > 40 ≤ 47 

6 > 47 ≤ 57 

7 > 57 ≤ 67 

8 > 67 ≤ 82 

9 > 82 ≤ 102 

10 > 102 

b) Nel caso dei pomodori calibrati secondo il peso o il numero, la differenza di calibro deve essere in linea con la 
differenza di cui alla lettera a).
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IV. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE TOLLERANZE 

In tutte le fasi della commercializzazione sono ammesse tolleranze di qualità e di calibro nella stessa partita per i 
prodotti non corrispondenti alle caratteristiche della categoria indicata. 

A. Tolleranze di qualità 

i) Categoria «Extra» 

È ammessa una tolleranza complessiva del 5 % in numero o in peso di pomodori non corrispondenti alle 
caratteristiche della categoria, ma conformi a quelle della categoria I. All’interno di tale tolleranza non oltre lo 
0,5 % del totale può essere costituito da prodotti che soddisfano le caratteristiche della categoria II. 

ii) Categoria I 

È ammessa una tolleranza complessiva del 10 %, in numero o in peso, di pomodori non corrispondenti alle 
caratteristiche della categoria, ma conformi a quelle della categoria II. All’interno di tale tolleranza non oltre 
l’1 % del totale può essere costituito da prodotti che non soddisfano né le caratteristiche della categoria II, né le 
caratteristiche minime, oppure da prodotti affetti da marciume. Nel caso dei pomodori a grappolo, è ammesso 
il 5 % in numero o in peso di frutti staccati dallo stelo. 

iii) Categoria II 

È ammessa una tolleranza complessiva del 10 %, in numero o in peso, di pomodori non corrispondenti né alle 
caratteristiche della categoria né alle caratteristiche minime. All’interno di tale tolleranza i prodotti affetti da 
marciume non superano il 2 % del totale. Nel caso dei pomodori a grappolo, è ammesso il 10 % in numero o 
in peso di frutti staccati dallo stelo. 

B. Tolleranze di calibro 

Per tutte le categorie: è ammessa una tolleranza complessiva del 10 %, in numero o in peso, di pomodori che non 
soddisfano i requisiti di calibro. 

V. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PRESENTAZIONE 

A. Omogeneità 

Il contenuto di ogni imballaggio deve essere omogeneo e comprendere pomodori della stessa origine, varietà o 
tipo commerciale, qualità e calibro (se il prodotto è calibrato). 

I pomodori delle categorie «Extra» e I devono essere praticamente omogenei per quanto riguarda la maturazione e 
la colorazione. Inoltre, per i pomodori «oblunghi», la lunghezza deve essere sufficientemente uniforme. 

Sono tuttavia autorizzati imballaggi contenenti miscugli di pomodori di diversi colori, di diverse varietà e/o di 
diversi tipi commerciali a condizione che siano omogenei quanto alla qualità e, per ciascun colore, varietà e/o tipo 
commerciale, all’origine. 

La parte visibile del contenuto dell’imballaggio deve essere rappresentativa dell’insieme. 

B. Condizionamento e imballaggio 

I pomodori devono essere condizionati in modo da garantire una protezione adeguata del prodotto. 

I materiali utilizzati all’interno dell’imballaggio devono essere puliti e di qualità tale da non provocare alterazioni 
esterne od interne dei prodotti. L’impiego di materiali e in particolare di carte o marchi contenenti indicazioni 
commerciali è autorizzato, purché la stampa o l’etichettatura siano realizzate mediante inchiostro o colla non 
tossici. 

Gli imballaggi devono essere privi di qualunque corpo estraneo.
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VI. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE INDICAZIONI ESTERNE 

Ciascun imballaggio deve recare, in caratteri raggruppati su uno stesso lato, leggibili, indelebili e visibili dall’esterno, le 
indicazioni seguenti. 

A. Identificazione 

Il nome e l’indirizzo dell’imballatore e/o dello speditore. 

Tale dicitura può essere sostituita: 

— per tutti gli imballaggi, ad eccezione dei preimballaggi, dal codice che rappresenta l’imballatore e/o lo speditore 
rilasciato o riconosciuto da un servizio ufficiale, preceduto dalla dicitura «imballatore e/o speditore» o da 
un’abbreviazione equivalente; 

— solo per i preimballaggi, dal nome e dall’indirizzo del venditore stabilito nell’Unione, preceduto dalla dicitura 
«imballato per:» o da una dicitura equivalente. In questo caso l’etichettatura deve recare inoltre un codice 
rappresentativo dell’imballatore e/o dello speditore. Il venditore fornisce ogni informazione ritenuta necessaria 
dai servizi di controllo sul significato di tale codice. 

B. Natura del prodotto 

— «Pomodori» o «pomodori a grappolo» e tipo commerciale, se il contenuto non è visibile dall’esterno; tali 
indicazioni sono sempre obbligatorie per i tipi «ciliegia» (o «cocktail»), a grappolo o no. 

— «Miscuglio di pomodori», o una denominazione equivalente, nel caso di miscugli di pomodori di diverse varietà 
e/o di diversi tipi commerciali e/o di diversi colori distinti; se il prodotto non è visibile dall’esterno, occorre 
indicare i colori, le varietà e/o i tipi commerciali e la quantità di ciascun prodotto presente nell’imballaggio; 

— nome della varietà (facoltativo). 

C. Origine del prodotto 

Paese di origine ( 1 ) ed eventualmente zona di produzione o denominazione nazionale, regionale o locale. 

Nel caso di miscugli di pomodori di diversi colori, di diverse varietà e/o di diversi tipi commerciali di origini 
diverse, l’indicazione dei rispettivi paesi di origine deve figurare in prossimità del nome del colore, della varietà e/o 
del tipo commerciale. 

D. Caratteristiche commerciali 

— Categoria. 

— Calibro (in caso prodotti calibrati) espresso dal diametro minimo e massimo. 

E. Marchio ufficiale di controllo (facoltativo) 

Non è necessario apporre le indicazioni di cui al primo comma sugli imballaggi quando questi ultimi contengono 
imballaggi di vendita visibili dall’esterno e recanti dette indicazioni. Gli imballaggi non devono recare alcuna indica
zione esterna che possa indurre in errore. Qualora gli imballaggi siano pallettizzati, dette indicazioni devono figurare 
su una scheda apposta in maniera visibile almeno su due lati del pallet.
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ALLEGATO II 

FACSIMILE DELL’ETICHETTA DI CUI ALL’ARTICOLO 12, PARAGRAFO 1
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ALLEGATO III 

CERTIFICATO DI CONFORMITÀ ALLE NORME DI COMMERCIALIZZAZIONE DELL’UNIONE EUROPEA PER 
GLI ORTOFRUTTICOLI FRESCHI DI CUI AGLI ARTICOLI 12, 13 E 14
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ALLEGATO IV 

PAESI TERZI I CUI CONTROLLI DI CONFORMITÀ SONO STATI RICONOSCIUTI AI SENSI 
DELL’ARTICOLO 15 E RELATIVI PRODOTTI 

Paesi Prodotti 

Svizzera Ortofrutticoli freschi, eccetto gli agrumi 

Marocco Ortofrutticoli freschi 

Sud Africa Ortofrutticoli freschi 

Israele Ortofrutticoli freschi 

India Ortofrutticoli freschi 

Nuova Zelanda Mele, pere e kiwi 

Senegal Ortofrutticoli freschi 

Kenia Ortofrutticoli freschi 

Turchia Ortofrutticoli freschi
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ALLEGATO V 

METODI DI CONTROLLO DI CUI ALL’ARTICOLO 17, PARAGRAFO 1 

I seguenti metodi di controllo si basano sulle disposizioni della guida per l’applicazione del controllo della qualità degli 
ortofrutticoli freschi adottata dal regime dell’OCSE per l’applicazione delle norme internazionali agli ortofrutticoli. 

1. DEFINIZIONI 

1.1. Imballaggio 

Elemento di una partita imballato singolarmente, incluso il contenuto. L’imballaggio è concepito in modo da facilitare la 
movimentazione e il trasporto di un certo numero di imballaggi di vendita o di prodotti alla rinfusa o ordinati, al fine di 
evitare i danni derivanti dalla loro manipolazione e dal trasporto. L’imballaggio può costituire un imballaggio di vendita. 
Non sono considerati imballaggi i container per il trasporto stradale, ferroviario, marittimo e aereo. 

1.2. Imballaggio di vendita 

Elemento di una partita imballato singolarmente, incluso il contenuto. L’imballaggio è concepito in modo da costituire, 
nel punto di vendita, un’unità di vendita per l’utilizzatore finale o il consumatore. 

1.3. Preimballaggi 

I preimballaggi sono imballagi di vendita costituiti da involucri che ricoprono interamente o parzialmente il contenuto, in 
modo tale che quest’ultimo non possa essere manipolato senza aprire o alterare l’imballaggio. Le membrane protettive che 
ricoprono un singolo prodotto non sono considerate preimballaggi. 

1.4. Spedizione 

Quantità di prodotto destinata ad essere commercializzata da uno stesso operatore, presentata al controllo e identificata 
da un documento. Una spedizione può essere composta da vari tipi di prodotti e può contenere una o più partite di 
ortofrutticoli freschi, secchi o essiccati. 

1.5. Partita 

Quantità di prodotto presentata al controllo come avente le medesime caratteristiche per quanto riguarda: 

— identità dell’imballatore e/o dello speditore, 

— paese di origine, 

— natura del prodotto, 

— categoria del prodotto, 

— calibro (se il prodotto è classificato in funzione del calibro), 

— varietà o tipo commerciale (secondo le corrispondenti disposizioni della norma), 

— tipo di imballaggio e presentazione. 

Tuttavia, se all’atto del controllo di conformità di una spedizione (quale definita al punto 1.4) risulta difficile distinguere le 
partite e/o non è possibile presentare partite distinte, tutte le partite che compongono la spedizione potranno essere 
considerate come un’unica partita purché presentino caratteristiche omogenee quanto al tipo di prodotto, allo speditore, al 
paese di origine, alla categoria e, se previsti dalla norma di commercializzazione pertinente, alla varietà o al tipo 
commerciale. 

1.6. Campionamento 

Prelievo temporaneo di una certa quantità di prodotto (denominata campione) all’atto di un controllo di conformità. 

1.7. Campione elementare 

Campione prelevato a caso da una partita o, nel caso di un prodotto presentato alla rinfusa (carico diretto su mezzo di 
trasporto o compartimento di mezzo di trasporto), quantità prelevata a caso in un punto della partita.
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1.8. Campione globale 

Pluralità di campioni elementari ritenuti rappresentativi di una partita e prelevati in quantità sufficiente ai fini della 
valutazione della partita in funzione di tutti i criteri. 

1.9. Campione secondario 

Un quantitativo equivalente di prodotto prelevato a caso dal campione elementare. 

Nel caso della frutta a guscio imballata, il peso del campione secondario è compreso fra 300 g e 1 kg. Se il campione 
elementare è costituito da imballaggi contenenti imballaggi di vendita, il campione secondario consisterà in uno o più 
imballaggi di vendita il cui peso complessivo è pari almeno a 300 g. 

Nel caso di altri prodotti imballati, il campione secondario comprende 30 unità, purché il peso netto dell’imballaggio sia 
pari o inferiore a 25 kg e l’imballaggio non contenga imballaggi di vendita. In taluni casi, ciò significa che l’intero 
contenuto dell’imballaggio deve essere sottoposto a controllo, se il campione elementare contiene meno di 30 unità. 

1.10. Campione composito (unicamente prodotti secchi ed essiccati) 

Un campione composito è costituito da un miscuglio di tutti i campioni secondari che compongono il campione globale, 
di peso non inferiore a 3 kg. I prodotti contenuti nel campione composito devono essere mescolati in modo omogeneo. 

1.11. Campione ridotto 

Quantità di prodotto prelevata a caso da un campione globale o composito e di volume limitato al quantitativo minimo 
necessario ma sufficiente ai fini della valutazione di singoli criteri. 

Qualora il metodo di controllo comporti la distruzione del prodotto, la dimensione del campione ridotto non supera il 
10 % del campione globale o, nel caso della frutta a guscio, 100 frutti prelevati dal campione composito. Nel caso di 
piccoli prodotti secchi o essiccati (per i quali ad esempio 100 g comprendono più di 100 unità), il campione ridotto non 
può essere superiore a 300 g. 

Per la valutazione dei criteri relativi al grado di sviluppo e/o di maturazione, la costituzione del campione viene fatta sulla 
base dei metodi oggettivi descritti nella Guida ai test oggettivi per determinare la qualità degli ortofrutticoli e dei prodotti 
secchi ed essiccati. 

Alcuni campioni ridotti possono essere prelevati da un campione globale o composito al fine di verificare la conformità 
della partita con riguardo a diversi criteri. 

2. ESECUZIONE DEL CONTROLLO DI CONFORMITÀ 

2.1. Osservazione generale 

Il controllo di conformità è eseguito mediante valutazione di campioni prelevati a caso in vari punti della partita da 
controllare. In linea di massima la qualità del campione si presume rappresentativa della qualità della partita. 

2.2. Luogo di controllo 

Il controllo di conformità può essere effettuato durante le operazioni di imballaggio, al punto di spedizione, durante il 
trasporto, al punto di ricevimento e a livello della vendita all’ingrosso e al dettaglio. 

Nei casi in cui l’organismo di controllo non effettui il controllo di conformità nei propri locali, il detentore mette a 
disposizione strutture che consentano la realizzazione di un controllo di conformità. 

2.3. Identificazione delle partite e/o impressione generale della spedizione 

L’identificazione delle partite si basa sulle marcature o su altri criteri quali le diciture stabilite conformemente alla direttiva 
89/396/CEE del Consiglio ( 1 ). Se la spedizione consta di più partite, l’ispettore ricava un’impressione generale della 
spedizione dai documenti di accompagnamento o dalle dichiarazioni. In base al controllo stabilisce quindi il grado di 
conformità delle partite con le indicazioni riportate su tali documenti.
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Se i prodotti sono stati o devono essere caricati su un mezzo di trasporto, il numero d’immatricolazione di quest’ultimo 
servirà a identificare la spedizione. 

2.4. Presentazione del prodotto 

L’ispettore designa gli imballaggi che intende esaminare. La presentazione è fatta dall’operatore e consiste nella presen
tazione del campione globale e delle informazioni necessarie per l’identificazione della spedizione o della partita. 

Se sono necessari campioni ridotti o secondari, l’ispettore li preleva dal campione globale. 

2.5. Controllo fisico 

— Verifica dell’imballaggio e della presentazione 

L’ispettore verifica l’idoneità e la pulizia dell’imballaggio e dei materiali da imballo conformemente alla norma di 
commercializzazione pertinente. Tale operazione viene effettuata sulla base dei campioni elementari nel caso di prodotti 
imballati e sulla base del mezzo di trasporto in tutti gli altri casi. Qualora siano ammessi solo certi tipi di imballaggio o di 
presentazione, l’ispettore ne verifica l’impiego. 

— Verifica delle marcature 

L’ispettore accerta se la marcatura del prodotto è conforme alla norma di commercializzazione pertinente. In particolare, 
egli verifica se le marcature sono corrette e/o in che misura debbano essere modificate. 

Tale controllo viene effettuato sulla base dei campioni elementari nel caso di prodotti imballati e sulla base dei documenti 
apposti sul pallet o sul mezzo di trasporto in tutti gli altri casi. 

Gli ortofrutticoli imballati individualmente in un involucro di plastica non sono considerati prodotti alimentari precon
fezionati ai sensi della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e non devono necessariamente recare 
le marcature previste dalle norme di commercializzazione. In questo caso, l’involucro di plastica può essere considerato 
una semplice protezione per prodotti delicati. 

— Verifica della conformità dei prodotti 

L’ispettore determina l’entità del campione globale in modo da poter valutare la partita e sceglie a caso gli imballaggi da 
controllare o, per i prodotti alla rinfusa, i punti della partita da cui devono essere prelevati i campioni elementari. 

Verrà prestata attenzione affinché il prelievo dei campioni non comprometta la qualità del prodotto. 

Gli imballaggi danneggiati non vengono utilizzati come parte del campione globale, ma vengono messi da parte e 
possono, se necessario, essere oggetto di un esame e di una relazione separati. 

Ogni qualvolta una partita venga dichiarata insoddisfacente o debba essere valutato il rischio di un prodotto non 
conforme alla norma di commercializzazione, il campione globale comprende i seguenti quantitativi minimi: 

Prodotti imballati 

Numero di imballaggi presenti nella partita Numero di imballaggi da prelevare (campioni elementari) 

Fino a 100 5 

Da 101 a 300 7 

Da 301 a 500 9 

Da 501 a 1 000 10 

Oltre 1 000 15 (minimo)
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Prodotti alla rinfusa 
(carico diretto su mezzo di trasporto o compartimento di mezzo di trasporto) 

Quantitativo della partita in kg o numero di sacchi 
presenti nella partita Quantità di campioni elementari in kg o numero di sacchi 

Fino a 200 10 

Da 201 a 500 20 

Da 501 a 1 000 30 

Da 1 001 a 5 000 60 

Oltre 5 000 100 (minimo) 

Nel caso di ortofrutticoli voluminosi (oltre 2 kg al pezzo), i campioni elementari sono costituiti da almeno cinque pezzi. 
Nel caso di partite contenenti meno di 5 imballaggi o di peso inferiore a 10 kg, viene controllata l’intera partita. 

Se l’ispettore, a controllo ultimato, non è in grado di prendere una decisione, si procede a un nuovo controllo fisico in 
modo da determinare globalmente il risultato medio dei due controlli. 

2.6. Controllo dei prodotti 

Nel caso di un prodotto imballato, i campioni elementari vengono utilizzati per verificare l’aspetto globale del prodotto, la 
presentazione, la pulizia degli imballaggi e l’etichettatura. Negli altri casi, tali controlli vengono effettuati sulla partita o sul 
mezzo di trasporto. 

Il prodotto da sottoporre a controllo di conformità è interamente ritirato dall’imballaggio. L’ispettore può derogare a 
questa prescrizione solo se il campionamento è basato su campioni compositi. 

La verifica dell’omogeneità, dei requisiti minimi, delle categorie di qualità e del calibro è effettuata su un campione globale 
o su un campione composito, tenendo conto degli opuscoli esplicativi pubblicati dal regime dell’OCSE per l’applicazione 
delle norme internazionali agli ortofrutticoli. 

Se vengono riscontrati difetti, l’ispettore determina la percentuale di prodotto non conforme alla norma in numero o in 
peso. 

I difetti esterni vengono controllati sul campione globale o su quello composito. La verifica di certi criteri relativi al grado 
di sviluppo e/o di maturazione o alla presenza o assenza di difetti interni può essere effettuata su campioni ridotti, 
soprattutto se le operazioni di controllo comportano la distruzione del valore commerciale del prodotto. 

La valutazione dei criteri relativi al grado di sviluppo e/o di maturazione viene effettuata facendo ricorso agli strumenti e 
ai metodi a tal fine previsti nella norma di commercializzazione pertinente o conformemente alla Guida ai test oggettivi 
per determinare la qualità degli ortofrutticoli e dei prodotti secchi ed essiccati. 

2.7. Rapporto sui risultati dei controlli 

Se del caso sono rilasciati i documenti di cui all’articolo 14. 

Qualora si rilevino difetti che determinano la non conformità, tali difetti, la percentuale riscontrata e le ragioni della non 
conformità vengono comunicati per iscritto all’operatore o al suo rappresentante. L’operatore o il suo rappresentante 
vengono altresì informati della possibilità eventuale di rendere il prodotto conforme semplicemente modificandone le 
indicazioni esterne. 

Se in un prodotto vengono riscontrati difetti, viene indicata la percentuale di prodotto non conforme alla norma. 

2.8. Perdita di valore del prodotto in seguito al controllo di conformità 

Al termine del controllo di conformità, il campione globale o composito è messo a disposizione dell’operatore o del suo 
rappresentante. 

L’organismo di controllo non è tenuto a restituire gli elementi del campione globale o composito distrutti durante il 
controllo di conformità.
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ALLEGATO VI 

PRODOTTI TRASFORMATI DI CUI ALL’ARTICOLO 50, PARAGRAFO 3 

Categoria Codice NC Designazione delle merci 

Succhi di frutta ex 2009 Succhi di frutta, non fermentati, senza aggiunta di alcol, anche addizionati 
di zuccheri o di altri dolcificanti, esclusi i succhi e i mosti di uva delle 
sottovoci 2009 61 e 2009 69, i succhi di banana della sottovoce 
ex 2009 80 e i succhi concentrati. 

I succhi di frutta concentrati sono succhi di frutta che rientrano nella 
sottovoce ex 2009. Sono ottenuti dall’eliminazione fisica di almeno il 
50 % del loro tenore d’acqua e imballati in confezioni il cui peso netto 
è pari quantomeno a 200 Kg. 

Concentrato di po
modoro 

ex 2002 90 31 

ex 2002 90 91 

Concentrato di pomodoro dal tenore, in peso, allo stato secco, di almeno 
il 28 %, imballato in confezioni pronte il cui peso netto equivale almeno a 
200 Kg. 

Ortofrutticoli con
gelati 

ex 0710 Ortaggi e legumi, non cotti o cotti, in acqua o al vapore, congelati, esclusi 
il granturco dolce della sottovoce 0710 40 00, le olive della sottovoce 
0710 80 10 e i pimenti del genere Capsicum e del genere Pimenta della 
sottovoce 0710 80 59. 

ex 0811 Frutta e frutta a guscio, non cotta o cotta in acqua o al vapore, congelata, 
senza aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti, escluse le banane con
gelate della sottovoce ex 0811 90 95. 

ex 2004 Altri ortaggi o legumi preparati o conservati, ma non nell’aceto o acido 
acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006, esclusi il granturco 
dolce (Zea mays var. saccharata) della sottovoce ex 2004 90 10, le olive 
della sottovoce ex 2004 90 30 e le patate preparate o conservate sotto 
forma di farina, semolino o fiocchi della sottovoce 2004 10 91. 

Frutta e verdura in 
scatola 

ex 2001 Ortaggi o legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante, preparati o 
conservati nell’aceto o nell’acido acetico, esclusi: 

— frutti del genere Capsicum diversi dai peperoni della sottovoce 
2001 90 20 

— granturco dolce (Zea Mays var. saccharata) della sottovoce 2001 90 30 

— ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, 
in peso, di amido o di fecola uguale o superiore al 5 %, della sottovoce 
2001 90 40 

— cuori di palma della sottovoce 2001 90 60 

— olive della sottovoce 2001 90 65 

— foglie di vigna, germogli di luppolo e altre parti commestibili di piante 
della sottovoce ex 2001 90 97. 

ex 2002 Pomodori preparati o conservati, diversamente che nell’aceto o nell’acido 
acetico, ad eccezione del pomodoro concentrato delle sottovoci 
ex 2002 90 31 ed ex 2002 90 91 descritte più in alto. 

ex 2005 Altri ortaggi e legumi preparati o conservati, diversamente che nell’aceto o 
nell’acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006, 
escluse le olive della sottovoce 2005 70, il granturco dolce (Zea mays 
var. saccharata) della sottovoce 2005 80 00 e i frutti del genere Capsicum 
diversi dai peperoni e dai pimenti della sottovoce 2005 99 10, nonché le 
patate, preparate o conservate sotto forma di farina, semolino o fiocchi 
della sottovoce 2005 20 10. 

ex 2008 Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conser
vate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, 
non nominate né comprese altrove, esclusi: 

— burro di arachidi della sottovoce 2008 11 10
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Categoria Codice NC Designazione delle merci 

— altri frutti a guscio, diversamente preparati o conservati, con o senza 
aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, non nominati né compresi 
altrove, della sottovoce ex 2008 19 

— cuori di palma della sottovoce 2008 91 00 

— granturco della sottovoce 2008 99 85 

— ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, 
in peso, di amido o di fecola uguale o superiore al 5 %, della sottovoce 
2008 99 91 

— foglie di vigna, germogli di luppolo e altre parti commestibili di piante 
della sottovoce ex 2008 99 99 

— miscugli di banane, diversamente preparati o conservati, delle sottovoci 
ex 2008 92 59, ex 2008 92 78, ex 2008 92 93 ed ex 2008 92 98 

— banane, diversamente preparate o conservate, delle sottovoci 
ex 2008 99 49, ex 2008 99 67 ed ex 2008 99 99. 

Funghi in scatola 2003 10 Funghi del genere Agaricus, preparati o conservati diversamente che 
nell’aceto o nell’acido acetico. 

Frutta temporanea
mente conservata 
in salamoia 

ex 0812 Frutta e frutta a guscio, temporaneamente conservata in salamoia, non 
idonea all’alimentazione nello stato in cui è presentata, escluse le banane 
temporaneamente conservate della sottovoce ex 0812 90 98. 

Frutta essiccata ex 0813 Frutta secche diverse da quelle delle voci da 0801 a 0806. 

0804 20 90 Fichi secchi 

0806 20 Uve secche 

ex 2008 19 Altri frutti a guscio, diversamente preparati o conservati, con o senza 
aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, non nominati né compresi 
altrove, esclusi i frutti tropicali e relativi miscugli. 

Altri prodotti tra
sformati a base di 
ortofrutticoli 

Prodotti trasformati a base di ortofrutticoli elencati nell’allegato I, parte X, 
del regolamento (CE) n. 1234/2007, diversi dai prodotti elencati nelle 
categorie più in alto. 

Erbe aromatiche 
trasformate 

ex 0910 Timo essiccato. 

ex 1211 Basilico, melissa, menta, origanum vulgare (origano/maggiorana selvatica) 
rosmarino, salvia, essiccati, anche tagliati, frantumati o polverizzati. 

Paprika in polvere ex 0904 Pepe del genere Piper; pimenti del genere Capsicum o del genere Pimenta, 
essiccati, tritati o polverizzati, esclusi i peperoni della sottovoce 
0904 20 10.
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ALLEGATO VII 

STRUTTURA E CONTENUTO DELLA STRATEGIA NAZIONALE IN MATERIA DI PROGRAMMI OPERATIVI 
SOSTENIBILI DI CUI ALL’ARTICOLO 55, PARAGRAFO 1 

1. Durata della strategia nazionale 

deve essere indicata dallo Stato membro. 

2. Analisi della situazione in termini di punti di forza e di debolezza, potenzialità di sviluppo, strategia scelta in 
funzione di tali caratteristiche e giustificazione delle priorità selezionate, ai sensi dell’articolo 103 septies, para
grafo 2, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1234/2007. 

2.1. Analisi della situazione 

Descrivere, con l’ausilio di dati quantificati, la situazione attuale del settore ortofrutticolo, evidenziando i punti di 
forza e di debolezza, le disparità, le carenze, i bisogni e le potenzialità di sviluppo sulla base degli indicatori 
comuni iniziali riportati nell’allegato VIII e di altri pertinenti indicatori supplementari. La descrizione verte quanto 
meno sui seguenti elementi: 

— prestazioni del settore ortofrutticolo, con riferimento alle principali tendenze: punti di forza e di debolezza 
del settore, tra l’altro in termini di competitività, e potenzialità di sviluppo delle organizzazioni di produttori; 

— effetti ambientali (impatti/pressioni e benefici) della produzione ortofrutticola, con riferimento alle principali 
tendenze. 

2.2. Strategia scelta per affrontare i punti di forza e di debolezza 

Descrivere i principali ambiti di intervento in cui si prevede di massimizzare il valore aggiunto: 

— pertinenza degli obiettivi fissati per i programmi operativi e dei relativi risultati attesi rispetto alle esigenze 
prioritarie rilevate, nonché probabilità realistiche di realizzazione di tali obiettivi e risultati; 

— coerenza interna della strategia, esistenza di interazioni sinergiche e assenza di conflitti e contraddizioni tra 
gli obiettivi operativi e le varie azioni selezionate; 

— complementarità e coerenza delle azioni selezionate, tra loro e con altri interventi nazionali o regionali, in 
particolare con le attività sovvenzionate dai fondi concessi dall’Unione e più precisamente con le misure di 
sviluppo rurale; 

— risultati ed effetti attesi rispetto alla situazione di partenza, nonché contributo apportato alla realizzazione 
degli obiettivi dell’Unione. 

2.3. Impatto dei precedenti programmi operativi (se pertinente) 

Descrivere, se del caso, l’impatto dei programmi operativi attuati nel recente passato, riassumendone i risultati. 

3. Obiettivi e strumenti dei programmi operativi, indicatori di rendimento di cui all’articolo 103 septies, paragrafo 2, 
lettera c), del regolamento (CE) n. 1234/2007. 

Descrivere le azioni selezionate come sovvenzionabili (elenco non esaustivo) e indicare gli obiettivi perseguiti, gli 
obiettivi quantitativi verificabili e gli indicatori che consentono di misurare i progressi compiuti nella realizza
zione degli obiettivi, l’efficienza e l’efficacia. 

3.1. Requisiti relativi a tutti i tipi di azioni o a una parte di essi 

Criteri e norme amministrative adottate per garantire che alcune delle azioni selezionate come sovvenzionabili 
non ricevano sostegno anche da altri strumenti della politica agricola comune, in particolare quelli a favore dello 
sviluppo rurale. 

Idonee difese predisposte, in applicazione dell’articolo 103 quater, paragrafo 5, del regolamento (CE) 
n. 1234/2007, per proteggere l’ambiente da un’eventuale accresciuta pressione provocata da investimenti sov
venzionati nell’ambito dei programmi operativi, nonché criteri adottati, in applicazione dell’articolo 103 septies, 
paragrafo 1, del medesimo regolamento, per garantire che gli investimenti in aziende individuali sovvenzionati 
nell’ambito dei programmi operativi rispettino gli obiettivi enunciati dall’articolo 191 del trattato e dal sesto 
programma comunitario di azione in materia di ambiente.
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3.2. Informazioni specifiche concernenti i tipi di azioni (da compilare solo per i tipi di azioni selezionati) 

Si richiedono le seguenti informazioni specifiche riguardo alle azioni previste: 

3.2.1. Azioni intese a pianificare la produzione (elenco non esaustivo) 

3.2.1.1. Acquisizione di capitale fisso 

— tipi di investimenti sovvenzionabili (nonché tipo di immobilizzazioni previste); 

— altre forme di acquisizione sovvenzionabili (p. es. locazione, leasing), nonché tipo di immobilizzazioni 
previste; 

— esposizione dettagliata delle condizioni di ammissibilità. 

3.2.1.2. Altre azioni 

— descrizione dei tipi di azioni sovvenzionabili; 

— esposizione dettagliata delle condizioni di ammissibilità. 

3.2.2. Azioni intese a migliorare o a salvaguardare la qualità dei prodotti (elenco non esaustivo) 

3.2.2.1. Acquisizione di capitale fisso 

— tipi di investimenti sovvenzionabili (nonché tipo di immobilizzazioni previste); 

— altre forme di acquisizione sovvenzionabili (p. es. locazione, leasing), nonché tipo di immobilizzazioni 
previste; 

— esposizione dettagliata delle condizioni di ammissibilità. 

3.2.2.2. Altre azioni 

— descrizione dei tipi di azioni sovvenzionabili; 

— esposizione dettagliata delle condizioni di ammissibilità. 

3.2.3. Azioni intese a migliorare le condizioni di commercializzazione (elenco non esaustivo) 

3.2.3.1. Acquisizione di capitale fisso 

— tipi di investimenti sovvenzionabili (nonché tipo di immobilizzazioni previste); 

— altre forme di acquisizione sovvenzionabili (p. es. locazione, leasing), nonché tipo di immobilizzazioni 
previste; 

— esposizione dettagliata delle condizioni di ammissibilità. 

3.2.3.2. Altri tipi di azioni, tra cui eventuali attività di promozione e di comunicazione non legate alla prevenzione e alla 
gestione delle crisi 

— descrizione dei tipi di azioni sovvenzionabili; 

— esposizione dettagliata delle condizioni di ammissibilità. 

3.2.4. Ricerca e produzione sperimentale (elenco non esaustivo) 

3.2.4.1. Acquisizione di capitale fisso 

— tipi di investimenti sovvenzionabili (nonché tipo di immobilizzazioni previste); 

— altre forme di acquisizione sovvenzionabili (p. es. locazione, leasing), nonché tipo di immobilizzazioni 
previste; 

— esposizione dettagliata delle condizioni di ammissibilità. 

3.2.4.2. Altri tipi di azioni 

— descrizione dei tipi di azioni sovvenzionabili; 

— esposizione dettagliata delle condizioni di ammissibilità.
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3.2.5. Attività di formazione non legate alla prevenzione e alla gestione delle crisi e azioni intese a promuovere il 
ricorso a servizi di consulenza (elenco non esaustivo) 

— descrizione dei tipi di azioni sovvenzionabili (compreso il tipo di formazione impartita e/o le materie trattate 
dal servizio di consulenza); 

— esposizione dettagliata delle condizioni di ammissibilità. 

3.2.6. Misure di prevenzione e gestione delle crisi 

— descrizione dei tipi di azioni sovvenzionabili; 

— esposizione dettagliata delle condizioni di ammissibilità. 

3.2.7. Azioni ambientali (elenco non esaustivo) 

— conferma della rispondenza delle azioni selezionate come sovvenzionabili alle condizioni di cui 
all’articolo 103 quater, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1234/2007. 

— conferma della rispondenza delle azioni selezionate come sovvenzionabili alle condizioni di cui 
all’articolo 103 quater, paragrafo 3, quarto comma, del regolamento (CE) n. 1234/2007. 

3.2.7.1. Acquisizione di capitale fisso 

— tipi di investimenti sovvenzionabili (nonché tipo di immobilizzazioni previste); 

— altre forme di acquisizione sovvenzionabili (p. es. locazione, leasing), nonché tipo di immobilizzazioni 
previste; 

— esposizione dettagliata delle condizioni di ammissibilità. 

3.2.7.2. Altri tipi di azioni 

— elenco delle azioni ambientali sovvenzionabili; 

— descrizione dei tipi di azioni sovvenzionabili, con riferimento agli specifici impegni che esse comportano e 
agli effetti ambientali attesi che le giustificano, in rapporto alle esigenze e alle priorità ambientali; 

— importo dell’aiuto (se pertinente); 

— criteri di calcolo dei livelli di sostegno. 

3.2.8. Altri tipi di azioni (elenco non esaustivo) 

3.2.8.1. Acquisizione di capitale fisso 

— tipi di investimenti sovvenzionabili (nonché tipo di immobilizzazioni previste); 

— altre forme di acquisizione sovvenzionabili (p. es. locazione, leasing), nonché tipo di immobilizzazioni 
previste; 

— esposizione dettagliata delle condizioni di ammissibilità. 

3.2.8.2. Altre azioni 

— descrizione degli altri tipi di azioni sovvenzionabili; 

— esposizione dettagliata delle condizioni di ammissibilità. 

4. Designazione delle autorità competenti e degli organismi responsabili 

Designazione da parte dello Stato membro dell’autorità nazionale incaricata della gestione, della sorveglianza e 
della valutazione della strategia nazionale.
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5. Descrizione dei sistemi di sorveglianza e valutazione 

Questi devono basarsi sugli indicatori comuni di rendimento elencati nell’allegato VIII. Ove si ritenga opportuno, 
la strategia nazionale recherà indicatori supplementari rispondenti ad esigenze, condizioni e obiettivi nazionali 
e/o regionali propri dei programmi operativi nazionali. 

5.1. Valutazione dei programmi operativi e obblighi di comunicazione delle organizzazioni di produttori di cui 
all’articolo 103 septies, paragrafo 2, lettere d) ed e), del regolamento (CE) n. 1234/2007. 

Descrivere i requisiti e le procedure di sorveglianza e di valutazione dei programmi operativi, nonché gli obblighi 
di comunicazione che incombono alle organizzazioni di produttori. 

5.2. Sorveglianza e valutazione della strategia nazionale 

Descrivere i requisiti e le procedure di sorveglianza e di valutazione della strategia nazionale.
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ALLEGATO VIII 

Elenco degli indicatori comuni di rendimento di cui all’articolo 59, lettera a), all’articolo 96, paragrafo 3, lettera a) e all’articolo 125, paragrafo 2 

L’insieme di indicatori comuni di rendimento relativi alle azioni intraprese dalle organizzazioni di produttori, dalle associazioni di organizzazioni di produttori e dai loro soci 
nell’ambito dei programmi operativi non rispecchia necessariamente tutti i fattori che possono influire sui prodotti, sui risultati e sull’impatto dei programmi operativi. In questo 
contesto, le informazioni fornite dagli indicatori comuni di rendimento vanno interpretate alla luce dei dati quantitativi e qualitativi concernenti altri fattori essenziali che 
contribuiscono ad un’attuazione riuscita o meno del programma. 

1. INDICATORI COMUNI DI ESECUZIONE FINANZIARIA (INDICATORI DI INVESTIMENTO) (ANNUALI) 

Misura Tipo di azione Indicatori di investimento (annuali) 

Azioni intese a pianificare la produzione a) Acquisto di capitale fisso 

b) Altre forme di acquisizione di capitale fisso, come locazione, noleggio, leasing 

c) Altre azioni 

Spesa in EUR 

Azioni intese a migliorare o a salvaguar
dare la qualità dei prodotti 

a) Acquisto di capitale fisso 

b) Altre forme di acquisizione di capitale fisso, come locazione, noleggio, leasing 

c) Altre azioni 

Spesa in EUR 

Azioni intese a migliorare le condizioni 
di commercializzazione 

a) Acquisto di capitale fisso 

b) Altre forme di acquisizione di capitale fisso, come locazione, noleggio, leasing 

c) Attività di promozione e comunicazione (non legate alla prevenzione e alla gestione delle crisi) 

d) Altre azioni 

Spesa in EUR 

Ricerca e produzione sperimentale a) Acquisto di capitale fisso 

b) Altre forme di acquisizione di capitale fisso, come locazione, noleggio, leasing 

c) Altre azioni 

Spesa in EUR 

Attività di formazione non legate alla 
prevenzione e alla gestione delle crisi 
e/o azioni intese a promuovere il ricorso 
a servizi di consulenza 

A seconda della principale materia trattata: 

a) Produzione biologica 

b) Produzione integrata o lotta antiparassitaria integrata 

c) Altre tematiche ambientali 

d) Tracciabilità 

e) Qualità dei prodotti, compresi i residui di pesticidi 

f) Altre questioni 

Spesa in EUR
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Misura Tipo di azione Indicatori di investimento (annuali) 

Misure di prevenzione e gestione delle 
crisi 

a) Ritiro dal mercato 

b) Raccolta verde o mancata raccolta degli ortofrutticoli 

c) Attività di promozione e comunicazione 

d) Azioni di formazione 

e) Assicurazione del raccolto 

f) Sostegno a fronte delle spese amministrative per la costituzione di fondi di mutualizzazione 

Spesa in EUR 

Azioni ambientali a) Acquisto di capitale fisso 

b) Altre forme di acquisizione di capitale fisso, come locazione, noleggio, leasing 

c) Altre azioni: 

(1) Produzione 

i) Produzione biologica 

ii) Produzione integrata 

iii) Migliore uso e/o gestione delle risorse idriche, tra cui risparmio di acqua e drenaggio 

iv) Azioni intese a preservare il suolo (p. es. tecniche per prevenire/ridurre l’erosione, inerbimento, agricoltura di 
conservazione, pacciamatura) 

v) Azioni intese a preservare gli habitat propizi alla biodiversità (p. es. zone umide) o a salvaguardare il paesaggio, 
compresa la conservazione del patrimonio storico (p. es. muri di pietra, terrazzamenti, piccole zone boschive) 

vi) Azioni a favore del risparmio energetico 

vii) Azioni intese a ridurre la produzione di rifiuti e a migliorare la gestione dei rifiuti 

viii) Altre azioni 

(2) Trasporto 

(3) Commercializzazione 

Spesa in EUR 

Altre azioni a) Acquisto di capitale fisso 

b) Altre forme di acquisizione di capitale fisso, come locazione, noleggio, leasing 

c) Altre azioni 

Spesa in EUR
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2. INDICATORI COMUNI DI PRODOTTO (ANNUALI) 

Misura Tipo di azione Indicatori di prodotto (annuali) 

Azioni intese a pianificare la produzione a) Acquisto di capitale fisso Numero di aziende partecipanti 

Valore totale degli investimenti in 
EUR (1 ) 

b) Altre forme di acquisizione di capitale fisso, come locazione, noleggio, leasing Numero di aziende partecipanti 

c) Altre azioni Numero di aziende partecipanti 

Azioni intese a migliorare o a salvaguar
dare la qualità dei prodotti 

a) Acquisto di capitale fisso Numero di aziende partecipanti 

Valore totale degli investimenti in 
EUR (1 ) 

b) Altre forme di acquisizione di capitale fisso, come locazione, noleggio, leasing Numero di aziende partecipanti 

c) Altre azioni Numero di aziende partecipanti 

Azioni intese a migliorare le condizioni 
di commercializzazione 

a) Acquisto di capitale fisso Numero di aziende partecipanti 

Valore totale degli investimenti in 
EUR (1 ) 

b) Altre forme di acquisizione di capitale fisso, come locazione, noleggio, leasing Numero di aziende partecipanti 

c) Attività di promozione e comunicazione (non legate alla prevenzione e alla gestione delle crisi) Numero di azioni intraprese (2 ) 

d) Altre azioni Numero di aziende partecipanti
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Misura Tipo di azione Indicatori di prodotto (annuali) 

Ricerca e produzione sperimentale a) Acquisto di capitale fisso Numero di aziende partecipanti 

Valore totale degli investimenti in 
EUR (1 ) 

b) Altre forme di acquisizione di capitale fisso, come locazione, noleggio, leasing Numero di aziende partecipanti 

c) Altre azioni Numero di aziende partecipanti (3 ) 

Numero di ettari interessati (4 ) 

Attività di formazione non legate alla 
prevenzione e alla gestione delle crisi 
e/o azioni intese a promuovere il ricorso 
a servizi di consulenza 

A seconda della principale materia trattata: Numero di giorni di formazione impar
tita 

a) Produzione biologica 

b) Produzione integrata o lotta antiparassitaria integrata 

c) Altre tematiche ambientali 

d) Tracciabilità 

e) Qualità dei prodotti, compresi residui di pesticidi 

f) Altre questioni 

Numero di aziende che ricorrono a ser
vizi di consulenza (5 ) 

Misure di prevenzione e gestione delle 
crisi 

a) Ritiro dal mercato Numero di azioni intraprese (6 ) 

b) Raccolta verde o mancata raccolta degli ortofrutticoli Numero di azioni intraprese (7 ) 

c) Attività di promozione e comunicazione Numero di azioni intraprese (2 ) 

d) Azioni di formazione Numero di giorni di formazione impar
tita 

e) Assicurazione del raccolto Numero di aziende partecipanti 

f) Sostegno a fronte delle spese amministrative per la costituzione di fondi di mutualizzazione Numero di azioni intraprese (8 )
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Misura Tipo di azione Indicatori di prodotto (annuali) 

Azioni ambientali a) Acquisto di capitale fisso (9 ) Numero di aziende partecipanti 

Valore totale degli investimenti in 
EUR (2 ) 

b) Altre forme di acquisizione di capitale fisso, come locazione, noleggio, leasing (10 ) Numero di aziende partecipanti 

c) Altre azioni 
(1) Produzione 

i) Produzione biologica 

ii) Produzione integrata 
iii) Migliore uso e/o gestione delle risorse idriche, tra cui risparmio di acqua e drenaggio 

iv) Azioni intese a preservare il suolo (p. es. tecniche per prevenire/ridurre l’erosione, inerbimento, agricoltura di 
conservazione, pacciamatura) 

v) Azioni intese a preservare gli habitat propizi alla biodiversità (p. es. zone umide) o a salvaguardare il paesaggio, 
compresa la conservazione del patrimonio storico (p. es. muri di pietra, terrazzamenti, piccole zone boschive) 

vi) Azioni a favore del risparmio energetico 
vii) Azioni intese a ridurre la produzione di rifiuti e a migliorare la gestione dei rifiuti 

viii) Altre azioni 

Numero di aziende partecipanti 
Numero di ettari interessati 

(2) Trasporto 

(3) Commercializzazione 

Volume della produzione commercializ
zata 

Altre azioni a) Acquisto di capitale fisso Numero di aziende partecipanti 

Valore totale degli investimenti in 
EUR (1 ) 

b) Altre forme di acquisizione di capitale fisso, come locazione, noleggio, leasing Numero di aziende partecipanti 

c) Altre azioni Numero di aziende partecipanti 

(1 ) Da compilare solo per l’anno in cui è realizzato l’investimento. 
(2 ) Ogni giorno di una campagna di promozione è considerato un’azione distinta. 
(3 ) Solo per azioni di produzione sperimentale realizzate su appezzamenti appartenenti ai soci dell’organizzazione di produttori. 
(4 ) Solo per azioni di produzione sperimentale realizzate su appezzamenti appartenenti ai soci dell’organizzazione di produttori e/o all’organizzazione stessa. 
(5 ) Indipendentemente da chi presta la consulenza (p. es. un servizio di consulenza creato dall’OP o servizi esterni) e dalle materie trattate. 
(6 ) Il ritiro dal mercato di uno stesso prodotto in diversi periodi dell’anno e il ritiro dal mercato di prodotti differenti si considerano azioni diverse. Ciascuna operazione di ritiro dal mercato di un dato prodotto costituisce un’azione distinta. 
(7 ) La raccolta verde e la mancata raccolta di prodotti diversi sono considerate azioni differenti. La raccolta verde e la mancata raccolta dello stesso prodotto si considerano un’azione distinta, indipendentemente dal numero di giorni 

impiegati, dal numero di aziende partecipanti e dal numero di appezzamenti o di ettari interessati. 
(8 ) Le azioni relative alla costituzione di diversi fondi di mutualizzazione sono considerate azioni differenti. 
(9 ) Compresi gli investimenti non produttivi finalizzati all’adempimento di impegni assunti nell’ambito di altre azioni ambientali. 

(10 ) Comprese altre forme di acquisizione di capitale fisso finalizzate all’adempimento di impegni assunti nell’ambito di altre azioni ambientali.
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3. INDICATORI COMUNI DI RISULTATO 

Nota bene: gli indicatori di risultato devono essere comunicati soltanto dopo aver valutato i risultati. 

Misura Indicatori di risultato (unità di misura) 

Azioni intese a pianificare la produzione Variazione del volume totale della produzione commercializzata (tonnellate) 

Variazione del valore unitario della produzione commercializzata (EUR/kg) 

Azioni intese a migliorare o a salvaguardare la qualità dei prodotti Variazione di volume della produzione commercializzata che soddisfa i requisiti di un particolare «regime di 
qualità» (tonnellate) (1) (1 ) 

Variazione del valore unitario della produzione commercializzata (EUR/kg) 

Impatto stimato sui costi di produzione (EUR/kg) 

Azioni intese a migliorare le condizioni di commercializzazione Variazione del volume totale della produzione commercializzata (tonnellate) 

Variazione del valore unitario della produzione commercializzata (EUR/kg) 

Ricerca e produzione sperimentale Numero di nuove tecniche, procedimenti e/o prodotti introdotti dall’inizio del programma operativo 

Attività di formazione non legate alla prevenzione e alla gestione delle crisi e/o azioni intese a 
promuovere il ricorso a servizi di consulenza 

Numero di persone che hanno portato a termine l’attività/il programma di formazione completo 

Numero di aziende che ricorrono a servizi di consulenza 

Misure di prevenzione e gestione delle crisi 

a) Ritiro dal mercato Volume totale della produzione ritirata (tonnellate) 

b) Raccolta verde o mancata raccolta degli ortofrutticoli Superficie totale interessata dalla raccolta verde o dalla mancata raccolta (ha) 

c) Attività di promozione e comunicazione Variazione stimata di volume della produzione commercializzata dei prodotti oggetto di attività di promozione/ 
comunicazione (tonnellate) 

d) Azioni di formazione Numero di persone che hanno portato a termine l’attività/il programma di formazione completo 

e) Assicurazione del raccolto Valore totale del rischio assicurato (EUR) 

f) Sostegno a fronte delle spese amministrative per la costituzione di fondi di mutualizza
zione 

Valore totale del fondo di mutualizzazione costituito (EUR)
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Misura Indicatori di risultato (unità di misura) 

Azioni ambientali 

a) Acquisto di capitale fisso (2 ) Variazione stimata del consumo totale di concimi chimici all’ettaro, per tipo di concime (N e P 2O 3) (t/ha) 

Variazione del consumo totale di acqua all’ettaro (m3 /ha) 

Variazione stimata del consumo annuo di energia, per tipo di fonte energetica o di combustibile (l/m3 /Kwh per 
tonnellata di produzione commercializzata) 

b) Altre forme di acquisizione di capitale fisso, come locazione, noleggio, leasing (3 ) 

c) Altre azioni 

(1) Produzione Variazione stimata del volume di rifiuti prodotto annualmente (tonnellate per tonnellata di produzione commer
cializzata) 

Variazione stimata dell’utilizzo annuo di materiali da imballaggio (tonnellate per tonnellata di produzione com
mercializzata) 

(2) Trasporto Variazione stimata del consumo annuo di energia, per tipo di fonte energetica e di combustibile (l/m3 /Kwh per 
tonnellata di produzione commercializzata) 

(3) Commercializzazione Variazione stimata del volume di rifiuti prodotto annualmente (tonnellate per tonnellata di produzione commer
cializzata) 

Variazione stimata dell’utilizzo annuo di materiali da imballaggio (tonnellate per tonnellata di produzione com
mercializzata) 

Altre azioni Variazione del volume totale della produzione commercializzata (tonnellate) 

Variazione del valore unitario della produzione commercializzata (EUR/kg) 

Impatto stimato sui costi di produzione (EUR/kg) 

Note: le variazioni si intendono rispetto alla situazione esistente all’inizio del programma. 
(1 ) Per «requisiti di qualità» si intende in questa sede una serie di obblighi specifici concernenti i metodi di produzione (a) il cui rispetto è verificato da un organismo di controllo indipendente e (b) che danno luogo a un prodotto finito la cui 

qualità (i) è notevolmente superiore a quella richiesta dalle norme commerciali correnti in termini di sanità pubblica, salute delle piante e tutela ambientale, e (ii) risponde agli sbocchi di mercato attuali e prevedibili. Si propongono i 
seguenti tipi principali di «regimi di qualità»: (a) produzione biologica certificata; (b) denominazioni di origine protette e indicazioni geografiche protette; (c) produzione integrata certificata; (d) regimi di qualità privati certificati. 

(2 ) Compresi gli investimenti non produttivi finalizzati all’adempimento di impegni assunti nell’ambito di altre azioni ambientali. 
(3 ) Comprese altre forme di acquisizione di capitale fisso finalizzate all’adempimento di impegni assunti nell’ambito di altre azioni ambientali.
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4. INDICATORI COMUNI DI IMPATTO 

Nota bene: gli indicatori di impatto devono essere comunicati soltanto dopo aver valutato l’impatto. 

Misura Obiettivi generali Indicatori d’impatto (unità di misura) 

Azioni intese a pianificare la produzione Potenziare la competitività 

Accrescere l’attrattiva delle organizzazioni di produt
tori 

Variazione stimata del valore totale della produzione commercializzata (EUR) 

Variazione del numero di produttori ortofrutticoli aderenti all’OP/AOP come soci attivi (1) 
(numero) (1 ) 

Variazione della superficie ortofrutticola totale coltivata dai soci dell’OP/AOP (ha) 

Azioni intese a migliorare o a salvaguardare la qualità 
dei prodotti 

Azioni intese a migliorare le condizioni di commercia
lizzazione 

Ricerca e produzione sperimentale 

Attività di formazione non legate alla prevenzione e alla 
gestione delle crisi e/o azioni intese a promuovere il 
ricorso a servizi di consulenza 

Misure di prevenzione e gestione delle crisi 

Azioni ambientali Salvaguardare e proteggere l’ambiente: 

— Suolo non definito 

— Qualità dell’acqua Variazione stimata del consumo totale di concimi chimici, per tipo di concime (N e P 2O 3) 
(tonnellate) 

— Uso sostenibile delle risorse idriche Variazione stimata del consumo totale di acqua (m3 ) 

— Habitat e biodiversità non definito 

— Paesaggio non definito 

— Riduzione dei cambiamenti climatici Variazione stimata del consumo totale di energia, per tipo di fonte energetica o di combu
stibile (l/m3 /Kwh) 

— Riduzione dei rifiuti Variazione stimata del volume totale di rifiuti prodotto (tonnellate) 

Variazione stimata dell’utilizzo di materiali da imballaggio (tonnellate) 

Altre azioni Potenziare la competitività 

Accrescere l’attrattiva delle organizzazioni di produt
tori 

Variazione stimata del valore totale della produzione commercializzata (EUR) 

Variazione del numero di produttori ortofrutticoli aderenti all’OP/AOP come soci attivi (1 ) 
(numero) 

Variazione della superficie ortofrutticola totale coltivata dai soci dell’OP/AOP (ha) 

Note: le variazioni si intendono rispetto alla situazione esistente all’inizio del programma. 
(1 ) Sono soci attivi i soci che conferiscono i prodotti all’OP/AOP.
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5. INDICATORI COMUNI INIZIALI 

Nota bene: gli indicatori iniziali sono necessari per analizzare la situazione all’inizio del periodo di programmazione. Alcuni degli indicatori comuni iniziali sono pertinenti solo ai singoli programmi operativi a 
livello dell’organizzazione di produttori (p. es. volume della produzione commercializzata a meno dell’80 % del prezzo medio ricevuto dall’OP/AOP). Altri indicatori comuni iniziali sono pertinenti 
anche alla strategia nazionale a livello di Stato membro (p. es. valore totale della produzione commercializzata). 

In linea di massima, gli indicatori iniziali rappresentano medie triennali. Se i dati non sono disponibili, essi vanno calcolati perlomeno su un anno. 

Obiettivi 
Indicatori iniziali di obiettivo 

Indicatore Definizione (e unità di misura) 

Obiettivi generali 

Potenziare la competitività Valore totale della produzione com
mercializzata 

Valore totale della produzione commercializzata dell’organizzazione di produttori (OP)/dell’associazione di OP (AOP) (EUR) 

Accrescere l’attrattiva delle organizza
zioni di produttori 

Numero di produttori ortofrutticoli 
aderenti all’OP/AOP come soci attivi 

Numero di produttori ortofrutticoli aderenti all’OP/AOP come soci attivi (1 ) 

Superficie ortofrutticola totale coltivata 
dai membri dell’OP/AOP 

Superficie ortofrutticola totale coltivata dai membri dell’OP /AOP (ha) 

Salvaguardare e proteggere l’ambiente non definito 

Obiettivi specifici 

Promuovere la concentrazione dell’of
ferta 

Valore totale della produzione com
mercializzata 

Volume totale della produzione commercializzata dell’OP/AOP (tonnellate) 

Promuovere l’immissione sul mercato 
della produzione dei soci 

Assicurare l’adeguamento della produ
zione alla domanda in termini qualitativi 
e quantitativi 

Volume della produzione commercializzata che soddisfa i requisiti di un particolare «regime di qualità» (2 ), per tipo di «regime 
di qualità» (tonnellate) 

Ottimizzare i costi di produzione non definito 

Incrementare il valore commerciale dei 
prodotti 

Valore unitario medio della produzione 
commercializzata 

Valore totale della produzione commercializzata / Volume totale della produzione commercializzata (EUR/kg) 

Stabilizzare i prezzi alla produzione non definito 

Promuovere la conoscenza e sviluppare 
il potenziale umano 

Numero di partecipanti ad azioni di 
formazione 

Numero di persone che hanno portato a termine un’attività/un programma di formazione completo negli ultimi tre anni 
(numero) 

Numero di aziende che ricorrono a 
servizi di consulenza 

Numero di aziende aderenti all’OP/AOP che ricorrono a servizi di consulenza (numero)
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Obiettivi 
Indicatori iniziali di obiettivo 

Indicatore Definizione (e unità di misura) 

Migliorare le prestazioni tecniche ed 
economiche e promuovere l’innovazione 

non definito 

Obiettivi specifici in campo ambientale 

Contribuire alla protezione del suolo Superficie esposta a rischio di erosione 
del suolo, soggetta a misure antiero
sione 

Superficie ortofrutticola esposta a rischio di erosione del suolo (3 ) su cui vengono attuate misure antierosione (ha) 

Contribuire alla salvaguardia e al miglio
ramento della qualità dell’acqua 

Superficie con uso ridotto/più razio
nale di fertilizzanti 

Superficie ortofrutticola su cui viene praticato un uso ridotto o più razionale di fertilizzanti (ha) 

Contribuire all’uso sostenibile delle ri
sorse idriche 

Superficie con misure di risparmio 
idrico 

Superficie ortofrutticola su cui vengono attuate misure di risparmio idrico (ha) 

Contribuire alla protezione degli habitat 
e della biodiversità 

Produzione biologica Superficie adibita alla produzione biologica di ortofrutticoli (ha) 

Produzione integrata Superficie adibita alla produzione integrata di ortofrutticoli (ha) 

Altre azioni intese a contribuire alla 
protezione degli habitat e della biodi
versità 

Superficie sottoposta ad altre azioni intese a contribuire alla protezione degli habitat e della biodiversità (ha) 

Contribuire alla tutela del paesaggio non definito 

Contribuire all’attenuazione dei cambia
menti climatici – Produzione 

Serre riscaldate – efficienza energetica Consumo annuo stimato di energia per il riscaldamento delle serre, per tipo di fonte energetica (t/l/m3 /Kwh per tonnellata di 
produzione commercializzata) 

Contribuire all’attenuazione dei cambia
menti climatici – Trasporto 

Contribuire alla salvaguardia e al miglio
ramento della qualità dell’aria – Tra
sporto 

Trasporto – efficienza energetica Consumo annuo stimato di energia per il trasporto interno (4 ), per tipo di carburante (l/m3 /Kwh per tonnellata di produzione 
commercializzata) 

Ridurre la produzione di rifiuti non definito 

Note: OP = organizzazione di produttori; AOP = associazione di organizzazioni di produttori. 
(1 ) Sono soci attivi i soci che conferiscono i prodotti all’OP/AOP. 
(2 ) Per «requisiti di qualità» si intende in questa sede una serie di obblighi specifici concernenti i metodi di produzione (a) il cui rispetto è verificato da un organismo di controllo indipendente e (b) che danno luogo a un prodotto finito la cui 

qualità (i) è notevolmente superiore a quella richiesta dalle norme commerciali correnti in termini di sanità pubblica, salute delle piante e tutela ambientale, e (ii) risponde agli sbocchi di mercato attuali e prevedibili. I principali tipi di 
«regimi di qualità» sono: (a) produzione biologica certificata; (b) denominazioni di origine protette e indicazioni geografiche protette; (c) produzione integrata certificata; (d) regimi di qualità privati certificati. 

(3 ) Per «superficie esposta a rischio di erosione del suolo» si intende un appezzamento di terreno con pendenza superiore al 10 %, sottoposto o meno a interventi antierosione (p. es. copertura del suolo, rotazione delle colture, ecc.). Se sono 
disponibili i dati corrispondenti, gli Stati membri hanno facoltà di applicare la seguente definizione: per «superficie esposta a rischio di erosione del suolo» si intende un appezzamento di terreno con una perdita prevedibile di suolo 
superiore al tasso naturale di formazione del suolo, sottoposto o meno a interventi antierosione (p.es. copertura del suolo, rotazione delle colture, ecc.). 

(4 ) Per trasporto interno si intende il trasporto di prodotti dalle aziende dei soci alla sede dell’OP/AOP per la consegna.
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ALLEGATO IX 

ELENCO DI AZIONI E SPESE NON SOVVENZIONABILI NELL’AMBITO DEI PROGRAMMI OPERATIVI DI CUI 
ALL’ARTICOLO 60, PARAGRAFO 1 

1. Spese generali di produzione, segnatamente prodotti fitosanitari, compresi i mezzi di lotta biologica o integrata, 
concimi, fertilizzanti e altri fattori di produzione; spese di condizionamento, magazzinaggio e imballaggio, anche 
nell’ambito di nuovi procedimenti, nonché il costo degli imballaggi; spese di raccolta o di trasporto (interno o 
esterno); spese di funzionamento (elettricità, carburanti, manutenzione), tranne: 

— spese specifiche per misure di miglioramento della qualità. In ogni caso, non sono sovvenzionabili le spese per 
micelio, sementi e piante non perenni (anche certificate); 

— spese specifiche per prodotti di lotta biologica (feromoni e predatori) usati per la produzione biologica, integrata 
o tradizionale; 

— spese specifiche per trasporto, cernita e imballaggio connesse alla distribuzione gratuita di cui agli articoli 81 
e 82; 

— spese specifiche per azioni ambientali, comprese le spese risultanti dalla gestione ecologica degli imballaggi; 

— spese specifiche per la produzione biologica, integrata o sperimentale, comprese le spese specifiche per sementi e 
piantine biologiche. La competente autorità dello Stato membro stabilisce i criteri di ammissibilità per la 
produzione sperimentale tenendo conto della novità del procedimento o della concezione e dei rischi connessi; 

— spese specifiche relative al monitoraggio del rispetto delle norme di cui al titolo II del presente regolamento, 
della normativa fitosanitaria e dei tenori massimi di residui. 

Per spese specifiche si intendono i costi aggiuntivi espressi come differenza tra i costi tradizionali e i costi 
effettivamente sostenuti. 

Per procedere al calcolo dei costi aggiuntivi rispetto a quelli convenzionali, gli Stati membri possono fissare tassi 
forfettari fissi debitamente giustificati per ognuna delle categorie di spese specifiche ammissibili sopra indicate. 

2. Costi amministrativi e di personale, eccetto le spese inerenti all’esecuzione dei fondi di esercizio e dei programmi 
operativi, che comprendono: 

a) spese generali connesse specificamente al fondo di esercizio o al programma operativo, comprese le spese di 
gestione e personale, le spese per relazioni e studi valutativi, nonché le spese per la tenuta e la gestione della 
contabilità, mediante pagamento di un tasso forfettario fisso pari al 2 % del fondo di esercizio approvato ai sensi 
dell’articolo 64, fino ad un importo massimo di 180 000 EUR, comprendente sia il contributo dell’UE, sia il 
contributo dell’organizzazione di produttori. 

Nel caso di programmi operativi presentati da associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute, le spese 
generali sono calcolate sommando le spese generali di ciascuna organizzazione di produttori, come definite al 
primo comma, nel limite massimo di 1 250 000 EUR per associazione di organizzazioni di produttori. 

Gli Stati membri possono limitare il finanziamento alle spese reali, nel qual caso essi devono definire le spese 
ammissibili; 

b) spese di personale, compresi gli oneri salariali se questi sono direttamente a carico dell’organizzazione di 
produttori, dell’associazione di organizzazioni di produttori o delle filiali ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 9, 
connesse a misure intese: 

i) a migliorare o a mantenere un elevato livello di qualità o di protezione dell’ambiente; 

ii) a migliorare le condizioni di commercializzazione. 

L’attuazione delle suddette misure comporta essenzialmente il ricorso a personale qualificato. Se, in tali circo
stanze, l’organizzazione di produttori fa ricorso a propri dipendenti o soci, è necessario registrare il tempo di 
lavoro prestato.
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In alternativa alla limitazione del finanziamento alle spese reali, gli Stati membri possono stabilire, ex ante e con 
le dovute giustificazioni, tassi forfettari fissi fino ad un massimo del 20 % del fondo di esercizio approvato, per 
tutte le spese di personale ammissibili di cui sopra. Detta percentuale può essere aumentata in casi debitamente 
giustificati. 

Per poter chiedere detti tassi forfettari fissi, le organizzazioni di produttori devono provare, in modo ritenuto 
soddisfacente dallo Stato membro, che l’azione è stata eseguita; 

c) spese legali e amministrative per la fusione o l’acquisizione di organizzazioni di produttori, nonché spese legali e 
amministrative relative alla creazione di organizzazioni transnazionali di produttori o di associazioni di orga
nizzazioni transnazionali di produttori; studi di fattibilità e proposte commissionate a tal fine dalle organizza
zioni di produttori. 

3. Complementi di reddito o di prezzo non legati alla prevenzione e alla gestione delle crisi. 

4. Spese di assicurazione non legate alle misure di assicurazione del raccolto di cui al titolo III, capo III, sezione 6. 

5. Rimborso di prestiti contratti per azioni realizzate prima dell’inizio del programma operativo, eccetto quelle di cui 
all’articolo 48, paragrafo 4, all’articolo 49, paragrafo 3, e all’articolo 74. 

6. Acquisto di terreno non edificato per un costo superiore al 10 % del totale delle spese ammissibili relative all’azione 
considerata, tranne quando l’acquisto è necessario per realizzare investimenti previsti nel programma operativo; in 
casi eccezionali e debitamente giustificati, può essere fissata una percentuale più elevata per interventi di tutela 
dell’ambiente. 

7. Spese per riunioni e corsi di formazione, salvo se attinenti al programma operativo, comprese le indennità giornaliere 
e le spese di viaggio e alloggio (se del caso su base forfettaria). 

8. Azioni o spese riguardanti quantitativi prodotti dai soci dell’organizzazione di produttori al di fuori dell’Unione. 

9. Azioni che possono creare distorsioni di concorrenza nelle altre attività economiche dell’organizzazione di produttori. 

10. Materiale d’occasione acquistato con il contributo finanziario dell’Unione o dello Stato membro nei sette anni 
precedenti. 

11. Investimenti in mezzi di trasporto utilizzati dall’organizzazione di produttori per la commercializzazione o la 
distribuzione, eccetto: 

a) investimenti in mezzi di trasporto interno; al momento dell’acquisto, l’organizzazione di produttori fornisce allo 
Stato membro le dovute giustificazioni circa l’uso degli investimenti esclusivamente a fini di trasporto interno; 

b) accessori per mezzi di trasporto frigorifero o in atmosfera controllata. 

12. Noleggio, salvo se lo Stato membro lo ritiene economicamente giustificato come alternativa all’acquisto. 

13. Spese di esercizio dei beni noleggiati. 

14. Spese inerenti a contratti di leasing (tasse, interessi, assicurazioni, ecc.) e spese di funzionamento, eccetto: 

a) il leasing stesso, nei limiti del valore netto commerciale del bene e alle condizioni di cui all’articolo 55, paragrafo 
1, primo comma, lettera b), del regolamento (CE) n. 1974/2006; 

b) il leasing di materiale d’occasione che non ha fruito di un contributo finanziario dell’Unione o dello Stato membro 
nei sette anni precedenti. 

15. Promozione di singoli marchi commerciali o di marchi contenenti riferimenti geografici, eccetto: 

— marchi di fabbrica/di commercio delle organizzazioni di produttori, delle associazioni di organizzazioni di 
produttori o delle filiali nella fattispecie di cui all’articolo 50, paragrafo 9;
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— promozione generica e promozione di marchi di qualità; 

— spese per la stampa di messaggi promozionali sull’imballaggio o sulle etichette in relazione ai due precedenti 
trattini, a condizione che siano previste nel programma operativo. 

Le indicazioni geografiche sono ammesse a condizione che: 

a) siano denominazioni di origine protette o indicazioni geografiche protette ai sensi del regolamento (CE) 
n. 510/2006 del Consiglio ( 1 ), oppure 

b) in tutti i casi non contemplati alla lettera a), siano secondarie rispetto al messaggio principale. 

Il materiale promozionale per la promozione generica e la promozione di marchi di qualità reca l’emblema 
dell’Unione europea (unicamente per la promozione effettuata con mezzi visivi), corredato dalla dicitura: «Campagna 
finanziata con l’aiuto dell’Unione europea». Le organizzazioni di produttori, le associazioni di organizzazioni di 
produttori e le filiali nella fattispecie di cui all’articolo 50, paragrafo 9, non utilizzano l’emblema dell’Unione europea 
per la promozione dei loro marchi di fabbrica/di commercio. 

16. Contratti di subfornitura o subcommittenza riguardanti azioni o spese non sovvenzionabili indicate nel presente 
elenco. 

17. Imposta sul valore aggiunto, tranne l’IVA non recuperabile di cui all’articolo 71, paragrafo 3, lettera a), del regola
mento (CE) n. 1698/2005. 

18. Tasse o prelievi fiscali nazionali o regionali. 

19. Interessi sui debiti, salvo qualora il contributo assuma una forma diversa dall’aiuto diretto non rimborsabile. 

20. Beni immobili acquistati con il contributo finanziario dell’Unione o dello Stato membro nei dieci anni precedenti. 

21. Investimenti in azioni societarie, qualora si tratti di investimento finanziario, eccetto gli investimenti direttamente 
finalizzati al conseguimento degli obiettivi del programma operativo. 

22. Spese sostenute da terzi diversi dall’organizzazione di produttori o dai suoi soci, dall’associazione di organizzazioni di 
produttori o dai suoi soci, o dalle filiali nella fattispecie di cui all’articolo 50, paragrafo 9. 

23. Investimenti o analoghi tipi di azioni realizzati altrove che nelle aziende e/o nei locali appartenenti all’organizzazione 
di produttori o ai suoi soci produttori, all’associazione di organizzazioni di produttori o ai suoi soci produttori, o ad 
una filiale nella fattispecie di cui all’articolo 50, paragrafo 9. 

24. Misure esternalizzate dall’organizzazione di produttori al di fuori dell’Unione.
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ALLEGATO X 

REQUISITI MINIMI DEI PRODOTTI RITIRATI DAL MERCATO DI CUI ALL’ARTICOLO 76, PARAGRAFO 2 

1. I prodotti devono essere: 

— interi; 

— sani; sono esclusi i prodotti affetti da marciume o che presentino alterazioni tali da renderli inadatti al consumo; 

— puliti, praticamente esenti da corpi estranei visibili; 

— praticamente esenti da parassiti e da danni dovuti a parassiti; 

— privi di umidità esterna anormale; 

— privi di odore e/o sapore estranei. 

2. I prodotti devono essere sufficientemente sviluppati e maturi, tenuto conto della loro natura. 

3. I prodotti devono presentare le caratteristiche proprie della varietà e/o del tipo commerciale cui appartengono.
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ALLEGATO XI 

MASSIMALI DI SOSTEGNO PER I RITIRI DAL MERCATO DI CUI ALL’ARTICOLO 79, PARAGRAFO 1 

Prodotto Massimale di sostegno (EUR/100 kg) 

Cavolfiori 10,52 

Pomodori 7,25 

Mele 13,22 

Uve 12,03 

Albicocche 21,26 

Pesche noci 19,56 

Pesche 16,49 

Pere 12,59 

Melanzane 5,96 

Meloni 6,00 

Cocomeri 6,00 

Arance 21,00 

Mandarini 19,50 

Clementine 19,50 

Mandarini satsuma 19,50 

Limoni 19,50
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ALLEGATO XII 

SPESE DI TRASPORTO CONNESSE ALLA DISTRIBUZIONE GRATUITA DI CUI ALL’ARTICOLO 81, 
PARAGRAFO 1 

Distanza tra il luogo di ritiro e il luogo di consegna Spese di trasporto (EUR/t) ( 1 ) 

Inferiore a 25 km 18,2 

Da 25 km a 200 km 41,4 

Da 200 km a 350 km 54,3 

Da 350 km a 500 km 72,6 

Da 500 km a 750 km 95,3 

750 km o più 108,3 

( 1 ) Supplemento per il trasporto refrigerato: 8,5 EUR/t.

IT L 157/142 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 15.6.2011



ALLEGATO XIII 

PARTE A 

SPESE DI CERNITA E DI IMBALLAGGIO DI CUI ALL’ARTICOLO 82, PARAGRAFO 1 

Prodotto Spese di cernita e di imballaggio (EUR/t) 

Mele 187,7 

Pere 159,6 

Arance 240,8 

Clementine 296,6 

Pesche 175,1 

Pesche noci 205,8 

Cocomeri 167,0 

Cavolfiori 169,1 

Altri prodotti 201,1 

PARTE B 

DICITURA DA APPORRE SULL’IMBALLAGGIO DEI PRODOTTI DI CUI ALL’ARTICOLO 82, PARAGRAFO 2 

— Продукт, предназначен за безплатна дистрибуция (Регламент за изпълнение (ЕC) № ) 

— Producto destinado a su distribución gratuita [Reglamento de ejecución (UE) no ] 

— Produkt určený k bezplatné distribuci [prováděcí nařízení (EU) č. ] 

— Produkt til gratis uddeling (gennemførelsesforordning (EU) nr. ) 

— Zur kostenlosen Verteilung bestimmtes Erzeugnis (Durchführungsverordnung (EU) Nr. ) 

— Tasuta jagamiseks mõeldud tooted [rakendusmäärus (EL) nr ] 

— Προϊόν προοριζόμενο για δωρεάν διανομή [εκτελεστικóς κανονισμός (ΕE) αριθ. ] 

— Product for free distribution (Implementing Regulation (EU) No ) 

— Produit destiné à la distribution gratuite [règlement d’exécution (UE) n o ] 

— Prodotto destinato alla distribuzione gratuita [regolamento di esecuzione (UE) n. ] 

— Produkts paredzēts bezmaksas izplatīšanai [Īstenošanas regula (ES) Nr. ] 

— Nemokamai platinamas produktas [Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. ] 

— Ingyenes szétosztásra szánt termék (/EU végrehajtási rendelet) 

— Prodott destinat għad-distribuzzjoni bla ħlas [Regolament ta’ implimentazzjoni (UE) nru. ] 

— Voor gratis uitreiking bestemd product (Uitvoeringserordening (EU) nr. )
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— Produkt przeznaczony do bezpłatnej dystrybucji [Rozporządzenie wykonawcze (UE) nr ] 

— Produto destinado a distribuição gratuita [Regulamento de execução (UE) n. o ] 

— Produs destinat distribuirii gratuite [Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. ] 

— Výrobok určený na bezplatnú distribúciu [vykonávacie nariadenie (EÚ) č. ] 

— Proizvod, namenjen za prosto razdelitev [Izvedbena uredba (EU) št. ] 

— Ilmaisjakeluun tarkoitettu tuote (täytäntöönpanoasetus (EU) N:o ) 

— Produkt för gratisutdelning (genomförandeförordning (EU) nr )
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ALLEGATO XIV 

Informazioni che devono figurare nelle relazioni annuali degli Stati membri, di cui all’articolo 97, lettera b) 

Tutte le informazioni fornite devono riguardare l’anno cui si riferisce la relazione, devono comprendere dati sulle spese 
sostenute dopo la fine dell’anno cui si riferisce la relazione, nonché sui controlli effettuati e le sanzioni irrogate in 
relazione a quell’anno (anche dopo la fine dell’anno), e devono essere valide il 31 dicembre dell’anno cui si riferisce la 
relazione (a prescindere dalle variazioni verificatesi nel corso dell’anno). 

PARTE A — INFORMAZIONI PER LA GESTIONE DEL MERCATO 

1. Informazioni di carattere amministrativo 

a) Atti legislativi nazionali adottati in applicazione del titolo I, capo IV, sezione IV bis e della parte II, titolo II, capo II, 
sezione I bis, del regolamento (CE) n. 1234/2007, compresa la strategia nazionale in materia di programmi 
operativi sostenibili applicabile ai programmi operativi attuati nell’anno di riferimento. 

b) Punto di contatto dello Stato membro per le comunicazioni. 

c) Informazioni sulle organizzazioni di produttori, sulle associazioni di organizzazioni di produttori e sui gruppi di 
produttori: 

— numero di codice; 

— nome e coordinate di contatto; 

— data del riconoscimento (o del prericonoscimento per i gruppi di produttori); 

— tutte le persone giuridiche o loro parti chiaramente definite e tutte le filiali interessate; 

— numero di soci (distinti tra soci produttori e non produttori) e variazioni verificatesi nel corso dell’anno; 

— superficie coltivata a ortofrutticoli (totale e suddivisa secondo le principali colture); prodotti trattati e descrizione 
dei prodotti finiti venduti (con l’indicazione del relativo valore e volume secondo le principali fonti), nonché 
principali destinazioni dei prodotti secondo il valore (distinguendo tra prodotti commercializzati sul mercato del 
fresco, prodotti destinati alla trasformazione e prodotti ritirati dal mercato); 

— cambiamenti strutturali verificatisi nel corso dell’anno, in particolare: organismi riconosciuti o costituiti recen
temente, revoche e sospensioni del riconoscimento, fusioni, con relative date. 

d) Informazioni sulle organizzazioni interprofessionali: 

— nome e coordinate di contatto dell’organizzazione; 

— data del riconoscimento; 

— prodotti trattati. 

2. Informazioni concernenti le spese 

a) Organizzazioni di produttori. Dati finanziari per beneficiario (organizzazione di produttori o associazione di 
organizzazioni di produttori): 

— fondo di esercizio: importo complessivo, contributi dell’Unione, dello Stato membro (aiuto nazionale), dell’or
ganizzazione di produttori e dei soci; 

— entità dell’aiuto finanziario dell’Unione ai sensi dell’articolo 103 quinquies del regolamento (CE) n. 1234/2007; 

— dati finanziari del programma operativo, distinti tra organizzazioni di produttori e associazioni di organizza
zioni di produttori; 

— valore della produzione commercializzata, totale e scomposto tra le varie persone giuridiche che costituiscono 
l’organizzazione di produttori o l’associazione di organizzazioni di produttori;
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— spese del programma operativo, suddivise per misure e tipi di azioni selezionati come sovvenzionabili; 

— volume di prodotti ritirati dal mercato, distinto per prodotto e per mese e suddiviso in quantitativi comples
sivamente ritirati dal mercato e quantitativi destinati alla distribuzione gratuita, in tonnellate; 

— elenco degli organismi riconosciuti ai fini dell’articolo 103 quinquies, paragrafo 4, del regolamento (CE) 
n. 1234/2007. 

b) Gruppi di produttori. Dati finanziari per beneficiario: 

— importo complessivo, contributi dell’Unione, dello Stato membro, del gruppo di produttori e dei soci; 

— contributo dello Stato membro, con i totali parziali relativi al primo, secondo, terzo, quarto e quinto anno del 
periodo transitorio; 

— spese per investimenti necessari per ottenere il riconoscimento ai sensi dell’articolo 103 bis, paragrafo 1, lettera 
b, del regolamento (CE) n. 1234/2007, distinte tra contributi dell’Unione, dello Stato membro e del gruppo di 
produttori; 

— valore della produzione commercializzata, con i totali parziali relativi al primo, secondo, terzo, quarto e quinto 
anno del periodo transitorio. 

3. Informazioni sull’attuazione della strategia nazionale: 

— breve descrizione dello stato di avanzamento di ciascun programma operativo, scomposto per tipo di azione di cui 
all’articolo 19, paragrafo 1, lettera g). La descrizione si baserà su indicatori finanziari e sugli indicatori comuni di 
prodotto e di risultato e costituirà una sintesi delle informazioni contenute nelle relazioni annuali sull’esecuzione 
dei programmi operativi presentate dalle organizzazioni di produttori; 

— se lo Stato membro applica l’articolo 182, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1234/2007, occorre descrivere 
l’aiuto di Stato in questione; 

— sintesi dei risultati delle valutazioni intermedie dei programmi operativi trasmesse dalle organizzazioni di produt
tori, comprendente, se del caso, la valutazione qualitativa dei risultati e dell’impatto delle azioni ambientali 
riguardanti la prevenzione dell’erosione del suolo, un uso ridotto e/o più razionale di prodotti fitosanitari, la 
protezione degli habitat e della biodiversità o la tutela del paesaggio; 

— riepilogo dei principali problemi incontrati in sede di attuazione e di gestione della strategia nazionale, nonché dei 
provvedimenti adottati, con indicazione dell’eventuale aggiornamento della strategia e dei motivi di tale aggiorna
mento. Alla relazione annuale verrà allegata copia della strategia aggiornata; 

— sintesi delle analisi effettuate ai sensi dell’articolo 110, paragrafo 1, secondo comma. 

Nel 2012, la relazione annuale comprende la relazione di valutazione del 2012 di cui all’articolo 127, paragrafo 4, 
secondo comma. 

4. Elenco dei primi trasformatori e dei collettori riconosciuti, scomposto per prodotto, per gli Stati membri che si 
avvalgono del dispositivo transitorio di cui all’articolo 203 bis, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1234/2007. 

PARTE B — INFORMAZIONI PER LA LIQUIDAZIONE DEI CONTI 

5. Informazioni sui controlli e sulle sanzioni: 

— controlli effettuati dallo Stato membro: organismi controllati e date dei controlli; 

— percentuali di controllo; 

— risultati dei controlli; 

— sanzioni irrogate.
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ALLEGATO XV 

PARTE A 

Comunicazioni dei prezzi di cui all’articolo 98, paragrafo 1 

Prodotto Tipo/varietà Presentazione/calibro Mercato rappresentativo 

Pomodori Tondi Calibro 57-100 mm alla rinfusa 
in imballaggi da 5-6 kg 

Fiandre (BE) 

Atene (EL) 

Salonicco (EL) 

Almeria (ES) 

Granada (ES) 

Tenerife (ES) 

Murcia (ES) 

Rhône-Méditerranée (FR) 

Bretagna (FR) 

Budapest (HU) 

Lecce (IT) 

Vittoria (IT) 

Westland (NL) 

Kalisko-pleszewski (PL) 

Algarve (PT) 

Galați (RO) 

A grappolo Alla rinfusa in imballaggi da 
3-6 kg 

Ciliegia In vaschette da 250-500 g 

Albicocche Qualsiasi tipo e varietà Calibro 45-50 mm 

Vaschette o imballaggi da 
6-10 kg ca. 

Sofia (BG) 

Atene (EL) 

Salonicco (EL) 

Murcia (ES) 

Valencia (ES) 

Rhône-Méditerranée (FR) 

Budapest (HU) 

Napoli (IT) 

Bologna (IT) 

Pesche noci Polpa bianca Calibro A/B 

Vaschette o imballaggi da 
6-10 kg ca. 

Atene (EL) 

Salonicco (EL) 

Lleida (ES) 

Saragozza (ES) 

Rhône-Méditerranée (FR) 

Ravenna (IT) 

Forli (IT) 

Metaponto (IT) 

Polpa gialla Calibro A/B 

Vaschette o imballaggi da 
6-10 kg ca.
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Prodotto Tipo/varietà Presentazione/calibro Mercato rappresentativo 

Pesche Polpa bianca Calibro A/B 

Vaschette o imballaggi da 
6-10 kg ca. 

Atene (EL) 

Salonicco (EL) 

Lleida (ES) 

Murcia (ES) 

Huesca (ES) 

Rhône-Méditerranée (FR) 

Budapest (HU) 

Caserta (IT) 

Forli (IT) 

Cova da Beira (PT) 

Polpa gialla Calibro A/B 

Vaschette o imballaggi da 
6-10 kg ca. 

Uve da tavola Moscatello Vaschette o imballaggi da 1 kg Atene (EL) 

Salonicco (EL) 

Alicante (ES) 

Murcia (ES) 

Rhône-Méditerranée (FR) 

Sud-Ouest (FR) 

Budapest (HU) 

Bari (IT) 

Taranto (IT) 

Catania (IT) 

Algarve (PT) 

Chasselas 

Alphonse Lavallée 

Italia 

Black magic 

Red Globe 

Victoria 

Senza semi (Sugarone/ 
Thomson) 

Pere Blanquilla Calibro 55/60, imballaggi da 
5-10 kg ca. 

Fiandre (BE) 

Atene (EL) 

Salonicco (EL) 

Lleida (ES) 

Saragozza (ES) 

Val de Loire — Centre (FR) 

Budapest (HU) 

Ferrara (IT) 

Modena (IT) 

Geldermalsen (NL) 

Grójecko-warecki (PL) 

Oeste (PT) 

Conference Calibro 60/65+, imballaggi da 
5-10 kg ca. 

Williams Calibro 65+/75+, imballaggi da 
5-10 kg ca. 

Rocha 

Abbé Fétel Calibro 70/75, imballaggi da 
5-10 kg ca. 

Kaiser 

Doyenné du Comice Calibro 75/90, imballaggi da 
5-10 kg ca.
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Prodotto Tipo/varietà Presentazione/calibro Mercato rappresentativo 

Mele Golden delicious Calibro 70/80, imballaggi da 
5-20 kg ca. 

Gleisdorf (AT) 

Fiandre (BE) 

Praga (CZ) 

Niedersachsen (DE) 

Atene (EL) 

Salonicco (EL) 

Lleida (ES) 

Rhône-Méditerranée (FR) 

Val de Loire — Centre (FR) 

Braeburn 

Jonagold (o Jonagored) 

Idared 

Fuji 

Shampion 

Granny smith 

Red delicious e altre 
varietà rosse 

Boskoop 

Gala Calibro 65/70, imballaggi da 
5-20 kg ca. 

Sud-Ouest (FR) 

Budapest (HU) 

Trento (IT) 

Bolzano (IT) 

Geldermalsen (NL) 

Grójecko-warecki (PL) 

Lubelsko-sandomierski (PL) 

Oeste (PT) 

Mureș (RO) 

Elstar 

Cox orange 

Mandarini satsuma Tutte le varietà Calibro 1-X – 2, imballaggi da 
10-20 kg ca. 

Valencia (ES) 

Limoni Tutte le varietà Calibro 3-4, imballaggi da 10 kg 
ca. 

Atene (EL) 

Salonicco (EL) 

Alicante (ES) 

Murcia (ES) 

Catania (IT) 

Siracusa (IT) 

Clementine Tutte le varietà Calibro 1-X – 3, imballaggi da 
5-15 kg ca. 

Atene (EL) 

Salonicco (EL) 

Castellon (ES) 

Valencia (ES) 

Corigliano (IT) 

Catania (IT)
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Prodotto Tipo/varietà Presentazione/calibro Mercato rappresentativo 

Mandarini Tutte le varietà Calibro 1-2, imballaggi da 
8-10 kg ca. 

Atene (EL) 

Salonicco (EL) 

Castellon (ES) 

Valencia (ES) 

Palermo (IT) 

Siracusa (IT) 

Algarve (PT) 

Arance Salustiana Calibro 6/-9, imballaggi da 
10-20 kg ca. 

Atene (EL) 

Salonicco (EL) 

Alicante (ES) 

Valencia (ES) 

Sevilla (ES) 

Catania (IT) 

Siracusa (IT) 

Algarve (PT) 

Navelinas 

Navelate 

Lanelate 

Valencia late 

Tarocco 

Navel 

Zucchine Tutte le varietà Calibro 14-21, alla rinfusa 
nell’imballaggio 

Atene (EL) 

Salonicco (EL) 

Almeria (ES) 

Rhône-Méditerranée (FR) 

Bari (IT) 

Latina (IT) 

Barendrecht (NL) 

Ciliegie Tutte le varietà di ci
liegie dolci 

Calibro 22 e oltre, alla rinfusa 
nell’imballaggio 

Sofia (BG) 

Praga (CZ) 

Rheinland-Pfalz (DE) 

Atene (EL) 

Salonicco (EL) 

Saragozza (ES) 

Rhône-Méditerranée (FR) 

Budapest (HU) 

Bari (IT) 

Grójecko-warecki (PL) 

Cova da Beira (PT) 

Iași (RO)
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Prodotto Tipo/varietà Presentazione/calibro Mercato rappresentativo 

Cetrioli Lisci Calibro 350-500 g, a strati 
nell’imballaggio 

Sofia (BG) 

Atene (EL) 

Salonicco (EL) 

Almeria (ES) 

Val de Loire — Centre (FR) 

Budapest (HU) 

Bari (IT) 

Vittoria (IT) 

Barendrecht (NL) 

Kalisko-pleszewski (PL) 

Aglio Bianco Calibro 50-80 mm, imballaggi da 
2-5 kg ca. 

Atene (EL) 

Salonicco (EL) 

Cuenca (ES) 

Cordoba (ES) 

Sud-Ouest (FR) 

Budapest (HU) 

Rovigo (IT) 

Viola 

Prugne Greengage Calibro 35 mm e oltre Sofia (BG) 

Baden-Würtemberg (DE) 

Murcia (ES) 

Sud-Ouest (FR) 

Budapest (HU) 

Modena (IT) 

Grójecko-warecki (PL) 

Argeș (RO) 

Caraș-Severin (RO) 

Varietà europee 

(President, Stanley, Ca
canska, ecc.) 

Calibro 35 mm e oltre 

Santa Rosa Calibro 40 mm e oltre 

Varietà giapponesi 
(Golden Japan, ecc.) 

Calibro 40 mm e oltre 

Peperoni dolci Quadrati verdi Calibro 70 mm e oltre Sofia (BG) 

Atene (EL) 

Salonicco (EL) 

Almeria (ES) 

Murcia (ES) 

Budapest (HU) 

Brindisi (IT) 

Vittoria (IT) 

Westland (NL) 

Oeste (PT) 

Quadrati colorati 
(rossi, gialli, ecc.) 

Bianchi Calibro 50 mm e oltre 

Lunghi verdi Calibro 40 mm e oltre
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Prodotto Tipo/varietà Presentazione/calibro Mercato rappresentativo 

Lattughe Iceberg Calibro 400 g e oltre, imballaggi 
da 8-12 pezzi 

Nordrhein-Westfalen (DE) 

Atene (EL) 

Salonicco (EL) 

Almeria (ES) 

Murcia (ES) 

Rhône-Méditerranée (FR) 

Bari (IT) 

Grubbenvorst (NL) 

Oeste (PT) 

Londra (UK) 

Altre lattughe a cap
puccio (comprese le 
Batavia) 

Calibro 400 g e oltre, imballaggi 
da 8-12 pezzi 

Fragole Tutte le varietà Imballaggi da 250/500 g Fiandre (BE) 

Nordrhein-Westfalen (DE) 

Huelva (ES) 

Sud-Ouest (FR) 

Salerno (IT) 

Barendrecht (NL) 

Płocki (PL) 

Algarve (PT) 

Londra (UK) 

Funghi coltivati Chiusi Calibro medio (30-65 mm) La Rioja (ES) 

Val de Loire – Centre (FR) 

Dublin (IE) 

Budapest (HU) 

Barendrecht (NL) 

Poznański (PL) 

Londra (UK) 

Kiwi Hayward Calibro 105-125 g, imballaggi da 
3-10 kg ca. 

Atene (EL) 

Sud-Ouest (FR) 

Latina (IT) 

Cuneo (IT) 

Verona (IT) 

Grande Porto (PT) 

PARTE B 

Ortofrutticoli e altri prodotti di cui all’articolo 98, paragrafo 3 

— cavolfiori; 

— asparagi; 

— melanzane; 

— avocadi;
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— carote; 

— cipolle; 

— fagioli; 

— porri; 

— cocomeri; 

— meloni; 

— nocciole; 

— ciliegie acide; 

— cavoli; 

— patate.
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ALLEGATO XVI 

REGIME DEL PREZZO DI ENTRATA DI CUI AL TITOLO IV, CAPO I, SEZIONE 1 

Fatte salve le regole per l’interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è considerata 
puramente indicativa. Il campo di applicazione del regime di cui al titolo IV, capo I, sezione 1 è determinato, ai fini 
del presente allegato, sulla base dei codici NC vigenti alla data di adozione dell’ultima modifica del presente regolamento. 
Se il codice NC è preceduto da «ex», il campo di applicazione del dazio addizionale è determinato sulla base sia del codice 
NC e della designazione delle merci, sia del corrispondente periodo di applicazione. 

PARTE A 

Codice NC Designazione delle merci Periodo di applicazione 

ex 0702 00 00 Pomodori 1 o gennaio – 31 dicembre 

ex 0707 00 05 Cetrioli ( 1 ) 1 o gennaio – 31 dicembre 

ex 0709 90 80 Carciofi 1 o novembre – 30 giugno 

0709 90 70 Zucchine 1 o gennaio – 31 dicembre 

ex 0805 10 20 Arance dolci, fresche 1 o dicembre – 31 maggio 

ex 0805 20 10 Clementine 1 o novembre – fine febbraio 

ex 0805 20 30 
ex 0805 20 50 
ex 0805 20 70 
ex 0805 20 90 

Mandarini, compresi i tangerini ed i man
darini satsuma (o sazuma); wilkings e 
ibridi simili di agrumi 

1 o novembre – fine febbraio 

ex 0805 50 10 Limoni (Citrus limon, Citrus limonum) 1 o giugno – 31 maggio 

ex 0806 10 10 Uve da tavola 21 luglio – 20 novembre 

ex 0808 10 80 Mele 1 o luglio – 30 giugno 

ex 0808 20 50 Pere 1 o luglio – 30 aprile 

ex 0809 10 00 Albicocche 1 o giugno – 31 luglio 

ex 0809 20 95 Ciliegie, diverse dalle ciliegie acide 21 maggio – 10 agosto 

ex 0809 30 10 
ex 0809 30 90 

Pesche, comprese le pesche noci 11 giugno – 30 settembre 

ex 0809 40 05 Prugne 11 giugno – 30 settembre 

( 1 ) Diversi dai cetrioli che figurano nella parte B del presente allegato. 

PARTE B 

Codice NC Designazione delle merci Periodo di applicazione 

ex 0707 00 05 Cetrioli destinati alla trasformazione 1 o maggio – 31 ottobre 

ex 0809 20 05 Ciliegie acide (Prunus cerasus) 21 maggio – 10 agosto
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ALLEGATO XVII 

MERCATI RAPPRESENTATIVI DI CUI ALL’ARTICOLO 135 

Stati membri Mercati rappresentativi 

Belgio e Lussemburgo Bruxelles 

Bulgaria Sofia 

Repubblica ceca Praga 

Danimarca Copenhagen 

Germania Amburgo, Monaco di Baviera, Francoforte, Colonia, Berlino 

Estonia Tallinn 

Irlanda Dublino 

Grecia Atene, Salonicco 

Spagna Madrid, Barcellona, Siviglia, Bilbao, Saragozza, Valencia 

Francia Rungis (Parigi), Marsiglia, Rouen, Dieppe, Perpignan, Nantes, Bordeaux, 
Lione, Tolosa 

Italia Milano 

Cipro Nicosia 

Lettonia Riga 

Lituania Vilnius 

Ungheria Budapest 

Malta Attard 

Paesi Bassi Rotterdam 

Austria Vienna-Inzersdorf 

Polonia Ozarów Mazowiecki-Bronisze, Poznan 

Portogallo Lisbona, Porto 

Romania Bucarest, Constanța 

Slovenia Ljubljana 

Slovacchia Bratislava 

Finlandia Helsinki 

Svezia Helsingborg, Stoccolma 

Regno Unito Londra
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ALLEGATO XVIII 

DAZI ADDIZIONALI ALL’IMPORTAZIONE DI CUI AL TITOLO IV, CAPO I, SEZIONE 2 

Fatte salve le regole per l’interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è considerata 
puramente indicativa. Il campo di applicazione dei dazi addizionali è determinato, nell’ambito del presente allegato, sulla 
base dei codici NC vigenti alla data di adozione del presente regolamento. 

Numero 
d’ordine Codice NC Designazione delle merci Periodo di applicazione Livello limite 

(tonnellate) 

78.0015 0702 00 00 Pomodori — 1 o ottobre – 31 maggio 481 625 

78.0020 — 1 o giugno – 30 settembre 44 251 

78.0065 0707 00 05 Cetrioli — 1 o maggio – 31 ottobre 31 289 

78.0075 — 1 o novembre – 30 aprile 26 583 

78.0085 0709 90 80 Carciofi — 1 o novembre – 30 giugno 17 258 

78.0100 0709 90 70 Zucchine — 1 o gennaio – 31 dicembre 57 955 

78.0110 0805 10 20 Arance — 1 o dicembre – 31 maggio 368 535 

78.0120 0805 20 10 Clementine — 1 o novembre – fine febbraio 175 110 

78.0130 0805 20 30 

0805 20 50 

0805 20 70 

0805 20 90 

Mandarini, compresi i tangerini ed i 
mandarini satsuma (o sazuma); wil
king e ibridi simili di agrumi 

— 1 o novembre – fine febbraio 115 625 

78.0155 0805 50 10 Limoni — 1 o giugno – 31 dicembre 346 366 

78.0160 — 1 o gennaio – 31 maggio 88 090 

78.0170 0806 10 10 Uve da tavola — 21 luglio – 20 novembre 80 588 

78.0175 0808 10 80 Mele — 1 o gennaio – 31 agosto 916 384 

78.0180 — 1 o settembre – 31 dicembre 95 396 

78.0220 0808 20 50 Pere — 1 o gennaio – 30 aprile 229 646 

78.0235 — 1 o luglio – 31 dicembre 35 541 

78.0250 0809 10 00 Albicocche — 1 o giugno – 31 luglio 5 794 

78.0265 0809 20 95 Ciliegie, diverse dalle ciliegie acide — 21 maggio – 10 agosto 30 783 

78.0270 0809 30 Pesche, comprese le pesche noci — 11 giugno – 30 settembre 5 613 

78.0280 0809 40 05 Prugne — 11 giugno – 30 settembre 10 293
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ALLEGATO XIX 

TAVOLA DI CONCORDANZA DI CUI ALL’ARTICOLO 149 

Regolamento (CE) n. 1580/2007 Presente regolamento 

Articolo 1 Articolo 1 

Articolo 2 Articolo 2 

Articolo 2 bis Articolo 3 

Articolo 3 Articolo 4 

Articolo 4 Articolo 5 

Articolo 5 Articolo 6 

Articolo 6 Articolo 7 

Articolo 7 Articolo 8 

Articolo 8 Articolo 9 

Articolo 9 Articolo 10 

Articolo 10 Articolo 11 

Articolo 11 Articolo 12 

Articolo 12 Articolo 13 

Articolo 12 bis Articolo 14 

Articolo 13 Articolo 15 

Articolo 14 — 

Articolo 15 Articolo 16 

Articolo 16 — 

Articolo 17 — 

Articolo 18 — 

Articolo 19 — 

Articolo 20 Articolo 17 

Articolo 20 bis Articolo 18 

Articolo 21 Articolo 19 

Articolo 22 Articolo 20 

Articolo 23 Articolo 21 

Articolo 24 Articolo 22 

Articolo 25 Articolo 23
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Regolamento (CE) n. 1580/2007 Presente regolamento 

Articolo 26 Articolo 24 

Articolo 27 Articolo 25 

Articolo 28 Articolo 26 

Articolo 29 Articolo 27 

Articolo 30 Articolo 28 

Articolo 31 Articolo 29 

Articolo 32 Articolo 30 

Articolo 33 Articolo 31 

Articolo 34 Articolo 33 

Articolo 35 — 

Articolo 36 Articolo 34 

Articolo 37 Articolo 35 

Articolo 38 Articolo 36 

Articolo 39 Articolo 37 

Articolo 40 Articolo 38 

Articolo 41 Articolo 39 

Articolo 42 Articolo 40 

Articolo 43 Articolo 41 

Articolo 44 Articolo 42 

Articolo 45 Articolo 43 

Articolo 46 Articolo 44 

Articolo 47 Articolo 45 

Articolo 48 Articolo 46 

Articolo 49 Articolo 47 

Articolo 50 Articolo 48 

Articolo 51 Articolo 49 

Articolo 52 Articolo 50 

Articolo 53 Articolo 51 

Articolo 54 Articolo 52 

Articolo 55 Articolo 53 

Articolo 56 Articolo 54
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Regolamento (CE) n. 1580/2007 Presente regolamento 

Articolo 57 Articolo 55 

Articolo 58 Articolo 56 

Articolo 59 Articolo 57 

Articolo 60 Articolo 58 

Articolo 61 Articoli 59-60 

Articolo 62 Articolo 61 

Articolo 63 Articolo 62 

Articolo 64 Articolo 63 

Articolo 65 Articolo 64 

Articolo 66 Articolo 65 

Articolo 67 Articolo 66 

Articolo 68 Articolo 67 

Articolo 69 Articolo 68 

Articolo 70 Articolo 69 

Articolo 71 Articolo 70 

Articolo 72 Articolo 71 

Articolo 73 Articolo 72 

Articolo 74 Articolo 73 

Articolo 75 Articolo 74 

Articolo 76 Articolo 75 

Articolo 77 Articolo 76 

Articolo 78 Articolo 77 

Articolo 79 Articolo 78 

Articolo 80 Articolo 79 

Articolo 81 Articolo 80 

Articolo 82 Articolo 81 

Articolo 83 Articolo 82 

Articolo 84 Articolo 83 

Articolo 85 Articolo 84 

Articolo 86 Articolo 85 

Articolo 87 Articolo 86
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Regolamento (CE) n. 1580/2007 Presente regolamento 

Articolo 88 Articolo 87 

Articolo 89 Articolo 88 

Articolo 90 Articolo 89 

Articolo 91 Articolo 90 

Articolo 92 — 

Articolo 93 Articolo 91 

Articolo 94 Articolo 92 

Articolo 94 bis Articolo 93 

Articolo 95 Articolo 94 

Articolo 96 Articolo 95, paragrafo 4 

Articolo 97 Articolo 95 

Articolo 98 Articolo 96 

Articolo 99 Articolo 97 

Articolo 100 Articolo 99 

Articolo 101 Articolo 100 

Articolo 102 Articolo 101 

Articolo 103 Articolo 102 

Articolo 104 Articolo 103 

Articolo 105 Articolo 104 

Articolo 106 Articolo 105, paragrafo 1 

Articolo 107 Articolo 105, paragrafi 2 e 3 

Articolo 108 Articolo 106 

Articolo 109 Articolo 107 

Articolo 110 Articolo 108 

Articolo 111 Articolo 109 

Articolo 112 Articolo 110 

Articolo 113 Articolo 111 

Articolo 114 Articolo 112 

Articolo 115 Articolo 113 

Articolo 116 Articolo 114 

Articolo 117 Articolo 115
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Regolamento (CE) n. 1580/2007 Presente regolamento 

Articolo 118 Articolo 116 

Articolo 119 Articolo 117 

Articolo 120 Articolo 118 

Articolo 121 Articolo 119 

Articolo 122 Articolo 120 

Articolo 123 Articolo 121 

Articolo 124 Articolo 122 

Articolo 125 Articolo 123 

Articolo 126 Articolo 125 

Articolo 127 Articolo 126 

Articolo 128 Articolo 127 

Articolo 129 Articolo 128 

Articolo 130 Articolo 129 

Articolo 131 Articolo 130 

Articolo 132 Articolo 131 

Articolo 133 Articolo 132 

Articolo 134 — 

Articolo 135 Articolo 133 

Articolo 136 Articolo 134 

Articolo 137 Articolo 135 

Articolo 138 Articolo 136 

Articolo 139 Articolo 137 

Articolo 140 Articolo 138 

Articolo 141 Articolo 139 

Articolo 142 Articolo 140 

Articolo 143 Articolo 141 

Articolo 144 Articolo 142 

Articolo 145 Articolo 143 

Articolo 146 Articolo 144 

Articolo 147 Articolo 145 

Articolo 148 Articolo 146
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Regolamento (CE) n. 1580/2007 Presente regolamento 

Articolo 149 Articolo 147 

Articolo 150 Articolo 148 

Articolo 151 Articolo 149 

Articolo 152 Articolo 150 

Articolo 153 Articolo 151 

Allegato I Allegato I 

Allegato II Allegato II 

Allegato III Allegato III 

Allegato IV Allegato IV 

Allegato VI Allegato V 

Allegato VII Allegato VII 

Allegato VIII Allegato IX 

Allegato IX Allegato X 

Allegato X Allegato XI 

Allegato XI Allegato XII 

Allegato XII Allegato XIII 

Allegato XIII Allegato XIV 

Allegato XIV Allegato VIII 

Allegato XV Allegato XVI 

Allegato XVI Allegato XVII 

Allegato XVII Allegato XVIII 

Allegato XVIII Allegato XX

IT L 157/162 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 15.6.2011



ALLEGATO XX 

REGOLAMENTI DI CUI ALL’ARTICOLO 150, PARAGRAFO 2 

Regolamento (CEE) n. 1764/86 della Commissione, del 27 maggio 1986, che stabilisce i requisiti qualitativi minimi per i 
prodotti trasformati a base di pomodori nel quadro del regime di aiuti alla produzione ( 1 ) 

Regolamento (CEE) n. 2320/89 della Commissione, del 28 luglio 1989, che stabilisce i requisiti qualitativi minimi per le 
pesche allo sciroppo e/o al succo naturale di frutta nel quadro del regime di aiuto alla produzione ( 2 ) 

Articolo 2 e allegato I, parti A e B, del regolamento (CE) n. 464/1999 della Commissione, del 3 marzo 1999, recante 
modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto concerne il regime di aiuto per le 
prugne secche ( 3 ) 

Articolo 1, paragrafi 1 e 2, e allegati II e III del regolamento (CE) n. 1573/1999 della Commissione, del 19 luglio 1999, 
recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto concerne le caratteristiche dei 
fichi secchi ammessi a beneficiare del regime di aiuto alla produzione ( 4 ) 

Allegati I e II del regolamento (CE) n. 1621/1999 della Commissione, del 22 luglio 1999, recante modalità d’applicazione 
del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio in ordine all’aiuto per la coltura di uve destinate alla produzione di 
determinate varietà di uve secche ( 5 ) 

Regolamento (CE) n. 1666/1999 della Commissione, del 28 luglio 1999, recante modalità di applicazione del regola
mento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto riguarda le caratteristiche minime di commercializzazione di talune 
varietà di uve secche ( 6 ) 

Regolamento (CE) n. 1010/2001 della Commissione, del 23 maggio 2001, relativo ai requisiti minimi di qualità per i 
miscugli di frutta nel quadro del regime di aiuto alla produzione ( 7 ) 

Articolo 3 del regolamento (CE) n. 217/2002 della Commissione, del 5 febbraio 2002, che stabilisce criteri di accetta
zione della materia prima nel quadro del regime di aiuti alla produzione previsto dal regolamento (CE) n. 2201/96 ( 8 ) 

Articolo 2 del regolamento (CE) n. 1535/2003 della Commissione, del 29 agosto 2003, recante modalità di applicazione 
del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto riguarda il regime di aiuti nel settore dei prodotti trasformati a 
base di ortofrutticoli ( 9 ) 

Articolo 16 e allegato I del regolamento (CE) n. 2111/2003 della Commissione, del 1 o dicembre 2003, recante modalità 
di applicazione del regolamento (CE) n. 2202/96 del Consiglio che istituisce un regime di aiuti ai produttori di taluni 
agrumi ( 10 ) 

Regolamento (CE) n. 1559/2006 della Commissione, del 18 ottobre 2006, che stabilisce i requisiti qualitativi minimi per 
le pere Williams e Rocha allo sciroppo o al succo naturale di frutta nel quadro del regime di aiuto alla produzione ( 11 )
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REGOLAMENTO (UE) N. 547/2011 DELLA COMMISSIONE 

dell'8 giugno 2011 

che attua il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto 
concerne le prescrizioni in materia di etichettatura dei prodotti fitosanitari 

(Testo rilevante ai fini del SEE) 

LA COMMISSIONE EUROPEA, 

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo 
e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul 
mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del 
Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ( 1 ), in particolare 
l'articolo 65, paragrafo 1, 

considerando quanto segue: 

(1) In forza del regolamento (CE) n. 1107/2009, le prescri
zioni in materia di etichettatura fissate nell'articolo 16 e 
negli allegati IV e V della direttiva 91/414/CEE del Con
siglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in com
mercio dei prodotti fitosanitari ( 2 ), devono continuare ad 
applicarsi a titolo del regolamento (CE) n. 1107/2009. 

(2) Per dare attuazione al regolamento (CE) n. 1107/2009 è 
quindi necessario adottare un regolamento che incorpori 
dette prescrizioni in materia di etichettatura dei prodotti 
fitosanitari con le modifiche eventualmente necessarie, 
come l'aggiornamento dei riferimenti. 

(3) Occorre introdurre disposizioni concernenti il riutilizzo 
degli imballaggi e i prodotti fitosanitari che sono destinati 
a essere utilizzati per esperimenti o test a fini di ricerca o 
sviluppo. 

(4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi 
al parere del comitato permanente per la catena alimen
tare e la salute degli animali, 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: 

Articolo 1 

L'etichettatura dei prodotti fitosanitari è conforme alle prescri
zioni dell'allegato I e contiene, se del caso, le frasi tipo sui rischi 
particolari per la salute umana o animale o per l'ambiente figu
ranti nell'allegato II e le frasi tipo sulle precauzioni da adottare 
per la tutela della salute umana o animale o dell'ambiente figu
ranti nell'allegato III. 

Articolo 2 

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno 
successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione 
europea. 

Esso si applica a decorrere dal 14 giugno 2011. 

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in 
ciascuno degli Stati membri. 

Fatto a Bruxelles, l'8 giugno 2011. 

Per la Commissione 
Il presidente 

José Manuel BARROSO
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ALLEGATO I 

PRESCRIZIONI IN MATERIA DI ETICHETTATURA DI CUI ALL'ARTICOLO 1 

1) Le seguenti informazioni devono essere incluse in modo chiaro e indelebile sull'imballaggio dei prodotti fitosanitari: 

a) la denominazione commerciale o la designazione del prodotto fitosanitario; 

b) il nome e l'indirizzo del titolare dell'autorizzazione, il numero di autorizzazione del prodotto fitosanitario e, se si 
tratta di un'altra persona, il nome e l'indirizzo del responsabile dell'imballaggio e dell'etichettatura finali o dell'eti
chettatura finale del prodotto fitosanitario sul mercato; 

c) il nome di ciascuna sostanza attiva espresso come stabilito nell'articolo 10, punto 2.3, della direttiva 1999/45/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ) con un'indicazione precisa della forma chimica. La denominazione deve 
essere quella figurante nell'elenco contenuto nell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento 
europeo e del Consiglio ( 2 ) oppure, se la sostanza non vi figura, la sua denominazione comune ISO. Se questa non 
è disponibile, la sostanza attiva va indicata con la sua designazione chimica secondo le norme IUPAC; 

d) la concentrazione di ciascuna sostanza attiva espressa come segue: 

i) per i prodotti solidi, gli aerosol, i liquidi volatili (punto massimo di ebollizione 50 °) o i liquidi viscosi (limite 
inferiore 1 Pa.s a 20 °C), in % p/p e in g/kg, 

ii) per gli altri preparati liquidi/gel, in % p/p e in g/l, 

iii) per i gas, in % v/v e % p/p. 

Se la sostanza attiva è un microorganismo, il suo contenuto va espresso mediante il numero di unità attive per il 
volume o il peso o qualsiasi altro elemento pertinente per il microorganismo, p.es. le unità formanti colonie per 
grammo (cfu/g); 

e) la quantità netta di prodotto fitosanitario espressa in: g o kg per i preparati solidi, g, kg, ml o l per i gas e ml o l 
per i preparati liquidi; 

f) il numero di partita del preparato e la data di produzione; 

g) informazioni sul pronto soccorso; 

h) la natura degli eventuali rischi particolari per la salute umana o animale o per l'ambiente mediante frasi tipo, scelte 
in modo appropriato dall'autorità competente tra quelle figuranti nell'allegato II; 

i) le precauzioni per la tutela della salute umana o animale o per l'ambiente, sotto forma di frasi tipo, scelte in modo 
appropriato dall'autorità competente tra quelle figuranti nell'allegato III; 

j) il tipo di azione del prodotto fitosanitario (p.es. insetticida, regolatore di crescita, erbicida, fungicida, ecc.) e il 
modo di azione; 

k) il tipo di preparazione (p.es. polvere bagnabile, concentrato emulsionabile, ecc.); 

l) gli impieghi per i quali il prodotto fitosanitario è stato autorizzato e tutte le condizioni specifiche agricole, 
fitosanitarie e ambientali in cui il prodotto può o non deve essere utilizzato; 

m) le istruzioni e le condizioni per l'uso e il dosaggio, in particolare, se del caso, la dose massima per ettaro per 
applicazione e il numero massimo di applicazioni all'anno. Il dosaggio è espresso in unità metriche per ciascun 
impiego previsto secondo i termini dell'autorizzazione;
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n) se necessario, l'intervallo di sicurezza per ciascun impiego tra l'ultima applicazione e: 

i) la semina o la piantatura della coltura da proteggere, 

ii) la semina o la piantatura di colture successive, 

iii) l'accesso dell'uomo o degli animali, 

iv) il raccolto, 

v) l'uso o il consumo; 

o) indicazioni relative all'eventuale fitotossicità, alla sensibilità varietale e ad ogni altro effetto secondario negativo 
diretto o indiretto sulle piante o sui prodotti di origine vegetale, nonché gli intervalli da osservare tra l'applicazione 
e la semina o la piantatura: 

— della coltura in questione o 

— delle culture successive e adiacenti; 

p) la dicitura «Leggere le istruzioni accluse prima dell'uso» se il prodotto è accompagnato da un foglietto di istruzioni, 
come previsto al punto 2; 

q) le istruzioni per le condizioni appropriate di conservazione e di eliminazione non pericolosa del prodotto sanitario 
e dell'imballaggio; 

r) se necessario, la data di scadenza in condizioni normali di conservazione; 

s) un divieto di riutilizzo dell'imballaggio, fuorché da parte del titolare dell'autorizzazione e a condizione che 
l'imballaggio sia stato ideato specificamente per permettere il suo riutilizzo da parte del titolare dell'autorizzazione; 

t) tutte le informazioni richieste dall'autorizzazione, in conformità all'articolo 31, all'articolo 36, paragrafo 3, 
all'articolo 51, paragrafo 5, o all'articolo 54 del regolamento (CE) n. 1107/2009; 

u) le categorie di utilizzatori autorizzati a utilizzare il prodotto fitosanitario, se l'impiego è limitato a determinate 
categorie. 

2) Le informazioni richieste al punto 1, lettere m), n), o), q), r) e t), possono essere indicate su un foglietto d'istruzioni 
separato accluso all'imballaggio se lo spazio disponibile sull'imballaggio non è sufficiente. Tale foglietto di istruzioni è 
considerato come parte dell'etichetta. 

3) L'etichetta dell'imballaggio di un prodotto fitosanitario non può in alcun caso recare indicazioni come «non tossico», 
«non nuoce alla salute» o indicazioni simili. Possono però figurare sull'etichetta indicazioni come l'informazione che il 
prodotto fitosanitario può essere utilizzato durante il periodo di attività delle api o di altre specie non bersaglio o 
durante la fioritura delle colture o delle malerbe oppure altre frasi di questo tipo per proteggere le api o frasi con 
informazioni simili per la protezione delle api o di altre specie non bersaglio, se l'autorizzazione permette esplicita
mente l'utilizzo in tali condizioni. 

4) Gli Stati membri possono subordinare l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari sul loro territorio alla 
condizione che l'etichetta sia redatta nella/e loro lingua/e nazionale/i. 

5) In deroga al punto 1, l'etichettatura e l'imballaggio dei prodotti fitosanitari destinati ad essere utilizzati per esperimenti 
o test a fini di ricerca o sviluppo, di cui all'articolo 54 del regolamento (CE) n. 1107/2009, devono essere conformi 
solo al punto 1, lettere b), c), d), j) e k) del presente allegato. L'etichetta deve contenere le informazioni richieste dal 
permesso per scopi sperimentali, di cui all'articolo 54, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009 e la dicitura 
«prodotto per impieghi sperimentali, non pienamente caratterizzato, maneggiare con estrema cautela».
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ALLEGATO II 

FRASI TIPO SUI RISCHI PARTICOLARI PER LA SALUTE UMANA O ANIMALE O L'AMBIENTE DI CUI 
ALL'ARTICOLO 1 

INTRODUZIONE 

Le seguenti frasi tipo supplementari sono definite a completamento di quelle contenute nella direttiva 1999/45/CE, che si 
applica ai prodotti fitosanitari. Le disposizioni di detta direttiva si applicano anche per i prodotti fitosanitari contenenti 
microrganismi, compresi i virus, come sostanze attive. L'etichettatura dei prodotti contenenti microorganismi, compresi i 
virus, come sostanze attive, riflette inoltre le disposizioni relative ai test di sensibilizzazione cutanea e respiratoria di cui 
alla parte B dell'allegato del regolamento (UE) n. 544/2011 ( 1 ) e alla parte B dell'allegato del regolamento (UE) n. 
545/2011 ( 2 ). 

Le frasi tipo sui rischi particolari non pregiudicano l'allegato I. 

1. Frasi tipo sui rischi particolari 

1.1. Rischi particolari per l'uomo (RSh) 

RSh 1 

BG: Токсичен при контакт с очите. 

ES: Tóxico en contacto con los ojos. 

CS: Toxický při styku s očima. 

DA: Giftig ved kontakt med øjnene. 

DE: Giftig bei Kontakt mit den Augen. 

ET: Mürgine silma sattumisel. 

EL: Τοξικό όταν έρθει σε επαφή με τα μάτια. 

EN: Toxic by eye contact. 

FR: Toxique par contact oculaire. 

IT: Tossico per contatto oculare. 

LV: Toksisks nonākot saskarē ar acīm. 

LT: Toksiška patekus į akis. 

HU: Szemmel érintkezve mérgező. 

MT: Tossiku meta jmiss ma’ l-għajnejn. 

NL: Giftig bij oogcontact. 

PL: Działa toksycznie w kontakcie z oczami. 

PT: Tóxico por contacto com os olhos. 

RO: Toxic în contact cu ochii! 

SK: Jedovatý pri kontakte s očami. 

SL: Strupeno v stiku z očmi.
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FI: Myrkyllistä joutuessaan silmään. 

SV: Giftigt vid kontakt med ögonen. 

RSh 2 

BG: Може да причини фотосенсибилизация. 

ES: Puede causar fotosensibilización. 

CS: Může vyvolat fotosenzibilizaci. 

DA: Kan give overfølsomhed over for sollys/UV-stråling. 

DE: Sensibilisierung durch Licht möglich. 

ET: Võib põhjustada valgussensibiliseerimist. 

EL: Μπορεί να προκαλέσει φωτοευαισθητοποίηση. 

EN: May cause photosensitisation. 

FR: Peut entraîner une photosensibilisation. 

IT: Può causare fotosensibilizzazione. 

LV: Var izraisīt fotosensibilizāciju. 

LT: Gali sukelti fotosensibilizaciją. 

HU: Fényérzékenységet okozhat. 

MT: Jista' jikkawża fotosensitiżżazzjoni. 

NL: Kan fotosensibilisatie veroorzaken. 

PL: Może powodować nadwrażliwość na światło. 

PT: Pode causar fotossensibilização. 

RO: Poate cauza fotosensibilitate! 

SK: Môže spôsobiť fotosenzibilizáciu. 

SL: Lahko povzroči preobčutljivost na svetlobo. 

FI: Voi aiheuttaa herkistymistä valolle. 

SV: Kan orsaka överkänslighet för solljus/UV-strålning. 

RSh 3 

BG: Контактът с парите причинява изгаряния на кожата и очите, контактът с течността причинява измръзвания. 

ES: El contacto con los vapores provoca quemaduras de la piel y de los ojos; el contacto con el producto líquido 
provoca congelación. 

CS: Při styku s parami způsobuje poleptání kůže a očí a při styku s kapalinou způsobuje omrzliny. 

DA: Kontakt med dampe giver ætsninger på hud og øjne, og kontakt med væske giver forfrysninger. 

DE: Kontakt mit Dämpfen verursacht Verätzungen an Haut und Augen und Kontakt mit der Flüssigkeit verursacht 
Erfrierungen.
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ET: Kokkupuude auruga põhjustab põletushaavu nahale ja silmadele ning kokkupuude vedelikuga põhjustab kül
mumist. 

EL: Οι ατμοί μπορεί να προκαλέσουν εγκαύματα στο δέρμα και στα μάτια·η επαφή με το υγρό μπορεί να προκαλέσει 
κρυο-παγήματα. 

EN: Contact with vapour causes burns to skin and eyes and contact with liquid causes freezing. 

FR: Le contact avec les vapeurs peut provoquer des brûlures de la peau et des yeux; le contact avec le gaz liquide 
peut causer des engelures. 

IT: Il contatto con il vapore può causare ustioni della pelle e bruciori agli occhi; il contatto con il liquido può 
causare congelamento. 

LV: Saskare ar tvaikiem izraisa ādas un acu apdegumus un saskare ar šķidrumu izraisa apsaldējumus. 

LT: Garai sukelia odos ir akių nudegimą, skystis- nušalimą. 

HU: Az anyag gőzével való érintkezés a bőr és a szem égési sérülését okozhatja, illetve a folyadékkal való érintkezés 
fagyást okozhat. 

MT: Kuntatt mal-fwar jikkawża ħruq fil-ġilda u fl-għajnejn filwaqt li kuntatt mal-likwidu jikkawża iffriżar. 

NL: Contact met de damp veroorzaakt brandwonden aan huid en ogen; contact met de vloeistof veroorzaakt 
bevriezing. 

PL: Kontakt z oparami powoduje poparzenia skóry i oczu, kontakt z cieczą powoduje zamarzanie. 

PT: O contacto com vapores do produto provoca queimadura na pele e nos olhos; o contacto com o produto 
líquido provoca congelação. 

RO: Contactul cu vaporii cauzează arsuri ale pielii și ochilor, iar contactul cu lichidul cauzează degerături! 

SK: Pri kontakte s parou spôsobuje popáleniny pokožky a očí a kontakt s kvapalinou spôsobuje omrzliny. 

SL: Stik s hlapi povzroča opekline kože in oči, stik s tekočino povzroča ozebline. 

FI: Kosketus höyryyn voi aiheuttaa palovammoja iholle ja silmiin ja kosketus nesteeseen paleltumavammoja. 

SV: Kontakt med ångor orsakar frätskador på hud och ögon, kontakt med vätska orsakar förfrysningsskador. 

1.2. Rischi particolari per l'ambiente (Rse) 

Nessuno. 

2. Criteri di applicazione delle frasi tipo sui rischi particolari 

2.1. Criteri di applicazione delle frasi tipo relative all'uomo 

RSh 1 

Tossico per contatto oculare. 

La frase si deve utilizzare quando un test dell'irritazione oculare eseguito conformemente alla parte A, punto 7.1.5, 
dell'allegato del regolamento (UE) n. 545/2011, ha dato come risultato tra gli animali sottoposti al test chiari segni di 
tossicità sistemica (legati ad esempio all'inibizione della colinesterasi) o una mortalità che possono essere attribuite 
all'assorbimento della sostanza attiva attraverso le membrane mucose dell'occhio. La frase va utilizzata anche se vi 
sono prove di tossicità sistemica nell'uomo in seguito a contatto oculare. 

In questi casi va specificata la protezione oculare, come indicato nelle disposizioni generali dell'allegato III.
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RSh 2 

Può causare fotosensibilizzazione. 

La frase deve essere utilizzata quando esistono prove chiare derivanti da sistemi sperimentali o da un'esposizione 
umana documentata che i prodotti hanno effetti fotosensibilizzanti. La frase va utilizzata anche per i prodotti 
contenenti una data sostanza attiva o un ingrediente del preparato che presentano effetti fotosensibilizzanti nel
l'uomo, qualora il prodotto contenga tale componente fotosensibilizzante in una concentrazione pari o superiore 
all'1 % (p/p). 

In questi casi devono essere specificate le misure di protezione personale, come indicato nelle disposizioni generali 
dell'allegato III. 

RSh 3 

Il contatto con il vapore può causare ustioni della pelle e bruciori agli occhi; il contatto con il liquido può causare 
congelamento. 

La frase deve essere utilizzata, se del caso, per i prodotti fitosanitari preparati sotto forma di gas liquefatti (ad 
esempio, per le preparazioni di bromuro di metile). In questi casi devono essere specificate le misure di protezione 
personale, come indicato nelle disposizioni generali dell'allegato III. 

Questa frase non va utilizzata nei casi in cui si utilizzano le frasi sui rischi R34 e R35, di cui alla direttiva 
1999/45/CE. 

2.2. Criteri di applicazione delle frasi tipo relative all'ambiente. 

Nessuno.
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ALLEGATO III 

FRASI TIPO SULLE PRECAUZIONI DA ADOTTARE PER LA TUTELA DELLA SALUTE UMANA O ANIMALE 
O DELL'AMBIENTE DI CUI ALL'ARTICOLO 1 

INTRODUZIONE 

Le seguenti frasi tipo supplementari sono definite a completamento di quelle contenute nella direttiva 1999/45/CE, che si 
applica ai prodotti fitosanitari. Le disposizioni di detta direttiva si applicano anche per i prodotti fitosanitari contenenti 
microrganismi, compresi i virus, come sostanze attive. L'etichettatura dei prodotti contenenti microorganismi, compresi i 
virus, come sostanze attive, riflette inoltre le disposizioni relative ai test di sensibilizzazione cutanea e respiratoria di cui 
alla parte B dell'allegato del regolamento (UE) n. 544/2011 e alla parte B dell'allegato del regolamento (UE) n. 545/2011. 

Le frasi tipo sulle precauzioni non pregiudicano l'allegato I. 

1. Disposizioni generali 

Tutti i prodotti fitosanitari devono recare sull'etichetta la seguente frase, completata dal testo fra parentesi, se del 
caso: 

SP 1 

BG: Да не се замърсяват водите с този продукт или с неговата опаковка. (Да не се почиства използваната техника в 
близост до повърхностни води/Да се избягва замърсяване чрез отточни канали на ферми или пътища.). 

ES: No contaminar el agua con el producto ni con su envase. [No limpiar el equipo de aplicación del producto cerca 
de aguas superficiales/Evítese la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las explo
taciones o de los caminos.] 

CS: Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchových vod/ 
Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a z cest). 

DA: Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. [Rens ikke 
sprøjteudstyr nær overfladevand/Undgå forurening via dræn fra gårdspladser og veje]. 

DE: Mittel und/oder dessen Behälter nicht in Gewässer gelangen lassen. (Ausbringungsgeräte nicht in unmittelbarer 
Nähe von Oberflächengewässern reinigen/Indirekte Einträge über Hofund Straßenabläufe verhindern.) 

ET: Vältida vahendi või selle pakendi vette sattumist (Seadmeid pinnavee lähedal mitte puhastada/Vältida saastamist 
läbi lauda ja teede drenaazhide). 

EL: Μην μολύνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. [Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε 
επιφανειακά ύδατα/Να αποφευχθεί η μόλυνση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και 
τους δρόμους.] 

EN: Do not contaminate water with the product or its container (Do not clean application equipment near surface 
water/Avoid contamination via drains from farmyards and roads). 

FR: Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage. [Ne pas nettoyer le matériel d'application près des eaux 
de surface./ Éviter la contamination via les systèmes d'évacuation des eaux à partir des cours de ferme ou des 
routes.] 

IT: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. [Non pulire il materiale d'applicazione in 
prossimità delle acque di superficie./Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle 
aziende agricole e dalle strade.] 

LV: Nepiesārņot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli un tā iepakojumu/ netīrīt smidzināšanas tehniku ūdenstilpju un 
ūdensteču tuvumā/izsargāties no piesārņošanas caur drenāžu no pagalmiem un ceļiem.
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LT: Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (Neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio 
vandens telkinių/ vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių). 

HU: A termékkel vagy annak tartályával ne szennyezze a vizeket. (A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa 
felszíni vizek közelében/kerülje a gazdaságban vagy az utakon lévő vízelvezetőkön keresztül való szennyező
dést). 

MT: Tikkontaminax ilma bil-prodott jew il-kontenitur tiegħu (Tnaddafx apparat li jintuża għall-applikazzjoni qrib 
ilma tax-xita/Ara li ma jkunx hemm kontaminazzjoni minn btieħi u toroq). 

NL: Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt. [Reinig de apparatuur niet in de 
buurt van oppervlaktewater/Zorg ervoor dat het water niet via de afvoer van erven of wegen kan worden 
verontreinigd.] 

PL: Nie zanieczyszczać wód produktem lub jego opakowaniem (Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchnio
wych/Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg). 

PT: Não poluir a água com este produto ou com a sua embalagem. [Não limpar o equipamento de aplicação perto 
de águas de superfície./Evitar contaminações pelos sistemas de evacuação de águas das explorações agrícolas e 
estradas.] 

RO: A nu se contamina apa cu produsul sau cu ambalajul său (a nu se curăța echipamentele de aplicare în apropierea 
apelor de suprafață/a se evita contaminarea prin sistemele de evacuare a apelor din ferme sau drumuri)! 

SK: Neznečisťujte vodu prípravkom alebo jeho obalom (Nečistite aplikačné zariadenie v blízkosti povrchových 
vôd/Zabráňte kontaminácii prostredníctvom odtokových kanálov z poľnohospodárskych dvorov a vozoviek). 

SL: S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. (Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini 
površinskih voda./Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.) 

FI: Älä saastuta vettä tuotteella tai sen pakkauksella. (Älä puhdista levityslaitteita pintaveden lähettyvillä./Vältä 
saastumista piha- ja maantieojien kautta.) 

SV: Förorena inte vatten med produkten eller dess behållare. (Rengör inte sprututrustning i närheten av vattendrag/ 
Undvik förorening via avrinning från gårdsplaner och vägar.) 

2. Precauzioni specifiche 

2.1. Precauzioni specifiche per operatori (Spo) 

D i s p o s i z i o n i g e n e r a l i 

1. Gli Stati membri possono indicare un'attrezzatura idonea per la protezione personale degli operatori e prescrivere 
elementi specifici di quest'attrezzatura (ad esempio, tuta, grembiule, guanti, scarpe robuste, stivali di gomma, 
visiere, schermi per il viso, occhiali di protezione, elmetto di protezione, cappuccio o respiratore di tipo specifico). 
Tali precauzioni supplementari non pregiudicano le frasi tipo applicabili a norma della direttiva 1999/45/CE. 

2. Gli Stati membri possono inoltre indicare i compiti specifici che richiedono una particolare attrezzatura di 
protezione, come la mescolatura, il carico o la manipolazione del prodotto non diluito, l'applicazione o la 
nebulizzazione del prodotto diluito, la manipolazione di materiali trattati di recente, come piante o terreno, o 
l'accesso a zone trattate di recente. 

3. Gli Stati membri possono aggiungere specifiche per i controlli tecnici, come ad esempio: 

— deve essere utilizzato un sistema di trasferimento stagno per trasferire l'antiparassitario dal contenitore del 
prodotto al serbatoio del nebulizzatore, 

— l'operatore deve lavorare in una cabina chiusa (con un sistema di condizionamento/filtrazione dell'aria) 
durante la nebulizzazione, 

— i controlli tecnici possono sostituire l'attrezzatura di protezione personale se offrono un livello di protezione 
pari o superiore ad essa.
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D i s p o s i z i o n i p a r t i c o l a r i 

SPo 1 

BG: При контакт с кожата, първо да се отстрани продукта със суха кърпа и след това кожата да се измие обилно с 
вода. 

ES: En caso de contacto con la piel, elimínese primero el producto con un paño seco y después lávese la piel con 
agua abundante. 

CS: Po zasažení kůže přípravek nejdříve odstraňte pomocí suché látky a poté kůži opláchněte velkým množstvím 
vody. 

DA: Efter kontakt med huden, fjern først produktet med en tør klud og vask derefter med rigeligt vand. 

DE: Nach Kontakt mit der Haut zuerst das Mittel mit einem trockenen Tuch entfernen und dann die Haut mit 
reichlich Wasser abspülen. 

ET: Nahaga kokkupuutel kõigepealt eemaldada vahend kuiva lapiga ning seejärel pesta nahka rohke veega. 

EL: Ύστερα από επαφή με το δέρμα, αφαιρέστε πρώτα το προϊό ν με ένα στεγνό πανί και στη συνέχεια ξεπλύνετε το δέρμα 
με άφθονο νερό. 

EN: After contact with skin, first remove product with a dry cloth and then wash the skin with plenty of water. 

FR: Après contact avec la peau, éliminer d'abord le produit avec un chiffon sec, puis laver la peau abondamment à 
l'eau. 

IT: Dopo il contatto con la pelle, rimuovere il prodotto con un panno asciutto e quindi lavare abbondantemente 
con acqua. 

LV: Pēc saskares ar ādu, vispirms notīrīt augu aizsardzības līdzekli no ādas ar sausu drānu un pēc tam mazgāt ādu ar 
lielu ūdens daudzumu. 

LT: Patekus ant odos, pirmiausia nuvalyti sausu audiniu, po to gerai nuplauti vandeniu. 

HU: Bőrrel való érintkezés esetén először száraz ruhával távolítsa el a terméket, majd a szennyeződött bőrt bő vízzel 
mossa le. 

MT: Wara kuntatt mal-ġilda, l-ewwel neħħi l-prodott b'xoqqa niexfa u mbgħad aħsel il-ġilda b'ħafna ilma. 

NL: Na contact met de huid moet u eerst het gewasbeschermingsmiddel met een droge doek verwijderen en daarna 
de huid met veel water wassen. 

PL: Po kontakcie ze skórą najpierw usunąć produkt suchą szmatką, a następnie przemyć skórę dużą ilością wody. 

PT: Em caso de contacto com a pele, remover primeiro o produto com um pano seco e, em seguida, lavar a pele 
com muita água. 

RO: Dacă produsul vine în contact cu pielea, îndepărtați produsul cu un material uscat și apoi spălați cu multă apă! 

SK: Po kontakte s pokožkou najskôr odstráňte prípravok suchou tkaninou a potom opláchnite veľkým množstvom 
vody. 

SL: Ob stiku s kožo odstraniti sredstvo s suho krpo in sprati kožo z obilo vode. 

FI: Ihokosketuksen jälkeen tuote pyyhitään aluksi pois kuivalla kankaalla ja sitten iho pestään runsaalla vedellä. 

SV: Efter kontakt med huden, avlägsna först produkten med en torr trasa och tvätta sedan med mycket vatten.
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SPo 2 

BG: Цялото защитно облекло да се изпере след употреба. 

ES: Lávese toda la ropa de protección después de usarla. 

CS: Veškerý ochranný oděv po použití vyperte. 

DA: Vask alle personlige værnemidler efter brug. 

DE: Die gesamte Schutzkleidung muss nach Gebrauch gewaschen werden. 

ET: Peale kasutamist kogu kaitseriietus pesta. 

EL: Ξεπλύνετε όλες τις προστατευτικές ενδυμασίες μετά τη χρήση. 

EN: Wash all protective clothing after use. 

FR: Laver tous les équipements de protection après utilisation. 

IT: Lavare tutto l'equipaggiamento di protezione dopo l'impiego. 

LV: Pēc lietošanas izmazgāt visu aizsargtērpu. 

LT: Po darbo išskalbti visus apsauginius drabužius. 

HU: Használat után minden védőruházatot ki kell mosni. 

MT: Aħsel l-ilbies protettiv wara li-tuża. 

NL: Was alle beschermende kleding na gebruik. 

PL: Uprać odzież ochronną po użyciu. 

PT: Depois da utilização do produto, lavar todo o vestuário de protecção. 

RO: A se spăla toate echipamentele de protecție după utilizare! 

SK: Ochranný odev po aplikácii očistite. 

SL: Po uporabi oprati vso zaščitno obleko. 

FI: Kaikki suojavaatteet pestävä käytön jälkeen. 

SV: Tvätta alla skyddskläder efter användning. 

SPo 3 

BG: След запалване на продукта да не се вдишва дима и третираната зона да се напусне незабавно. 

ES: Tras el inicio de la combustión del producto, abandónese inmediatamente la zona tratada sin inhalar el humo. 

CS: Po vznícení přípravku nevdechujte kouř a ihned opusťte ošetřovaný prostor. 

DA: Efter antænding af produktet, undgå at indånde røgen og forlad det behandlede område øjeblikkeligt. 

DE: Nach Anzünden des Mittels Rauch nicht einatmen und die behandelte Fläche sofort verlassen. 

ET: Peale vahendi süttimist suitsu mitte sisse hingata ning käideldud alalt otsekohe lahkuda. 

EL: Μετά την ανάφλεξη του προϊόντος μην εισπνεύσετε τον καπνό και απομακρυνθείτε αμέσως από την περιοχή χρήσης.
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EN: After igniting the product, do not inhale smoke and leave the treated area immediately. 

FR: Après déclenchement de la fumigation, ne pas inhaler la fumée et quitter la zone traitée immédiatement. 

IT: Una volta iniziata la fumigazione, non inalare il fumo e abbandonare immediatamente la zona trattata. 

LV: Pēc augu aizsardzības līdzekļa aizdedzināšanas, neieelpot dūmus un nekavējoties atstāt apstrādāto platību. 

LT: Užsidegus neįkvėpti dūmų ir nedelsiant palikti apdorotą plotą. 

HU: A termék meggyújtása után óvakodjon a keletkező füst belélegzésétől, és azonnal hagyja el a kezelt területet. 

MT: Wara li tqabbad il-prodott, tiblax id-duħħan u warrab minnufih mill-post li jkun ġie ittrattat. 

NL: Nadat u het product hebt aangestoken, mag u de rook niet inademen en moet u de behandelde ruimte 
onmiddellijk verlaten. 

PL: Po zapaleniu produktu nie wdychać dymu i niezwłocznie opuścić obszar poddany zabiegowi. 

PT: Depois de iniciada a fumigação do produto, não inalar os fumos e sair imediatamente da zona em tratamento. 

RO: După fumigarea produsului, nu inhalați fumul și părăsiți imediat zona tratată! 

SK: Po zapálení prípravku, nevdychujte dym a okamžite opustite ošetrovaný priestor. 

SL: Po zažigu sredstva ne vdihavati dima in takoj zapustiti tretirano območje. 

FI: Tuotteen syttyessä vältettävä savun hengittämistä ja poistuttava käsitellyltä alueelta viipymättä. 

SV: När produkten antänts, andas inte in röken och lämna det behandlade området genast. 

SPo 4 

BG: Опаковката да се отвори на открито и при сухо време. 

ES: El recipiente debe abrirse al aire libre y en tiempo seco. 

CS: Obal s přípravkem musí být otevřen ve venkovním prostředí a za sucha. 

DA: Beholderen skal åbnes udendørs og under tørre forhold. 

DE: Der Behälter muss im Freien und Trockenen geöffnet werden. 

ET: Pakend tuleb avada õues ning kuivades tingimustes. 

EL: Το δοχείο πρέπει να ανοιχθεί στο ύπαιθρο και σε συνθήκες ξηρασίας. 

EN: The container must be opened outdoors and in dry conditions. 

FR: L'emballage doit être ouvert à l'extérieur par temps sec. 

IT: Il contenitore deve essere aperto all'esterno e in condizioni di tempo secco. 

LV: Iepakojumu atvērt ārpus telpām un sausos apstākļos. 

LT: Pakuotę atidaryti lauke, esant sausoms oro sąlygoms. 

HU: A tartályt csak a szabad levegőn, száraz időben lehet kinyitni. 

MT: Il-kontenitur għandu jinfetaħ f'ambjent miftuħ u xott.
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NL: De verpakking moet buiten, in droge omstandigheden, worden geopend. 

PL: Opakowanie otwierać na zewnątrz i w suchych warunkach. 

PT: Abrir a embalagem ao ar livre e com tempo seco. 

RO: Ambalajul trebuie deschis în aer liber și pe vreme uscată! 

SK: Nádobu otvárajte vonku a za suchého počasia. 

SL: Embalažo odpreti na prostem in v suhih razmerah. 

FI: Pakkaus avattava ulkona kuivissa olosuhteissa. 

SV: Behållaren måste öppnas utomhus och under torra förhållanden. 

SPo 5 

BG: Да се проветрят основно/да се посочи време/третираните площи/оранжериите до изсъхване на разтвора, преди 
отново да се влезе в тях. 

ES: Ventilar las zonas/los invernaderos tratados [bien/durante un tiempo especificado/hasta que se haya secado la 
pulverización] antes de volver a entrar. 

CS: Před opětovným vstupem ošetřené prostory/skleníky [důkladně /uveďte dobu/ do zaschnutí postřikového ná
nosu] vyvětrejte. 

DA: De behandlede områder/drivhuse ventileres [grundigt/eller angivelse af tid/indtil sprøjtemidlet er tørret], før man 
igen går ind i dem. 

DE: Vor dem Wiederbetreten ist die behandelte Fläche/das Gewächshaus (gründlich/oder Zeit angeben/bis zur 
Abtrocknung des Spritzbelages) zu lüften. 

ET: Õhutada käideldud alad/põhjalikult kasvuhooned/määratletud aja jooksul/enne uuesti sisenemist kuni pihustatud 
vahendi kuivamiseni. 

EL: Να αερίσετε τους χώρους/τα θερμοκήπια όπου χρησιμοποιήθηκαν φυτοφάρμακα [πλήρως/ή να προσδιοριστεί η 
χρονική περίοδος/μέχρι να στεγνώσει το προϊόν] πριν ξαναμπείτε. 

EN: Ventilate treated areas/greenhouses thoroughly/time to be specified/until spray has dried before re-entry. 

FR: Ventiler [à fond/ou durée à préciser/jusqu'au séchage de la pulvérisation] les zones/serres traitées avant d'y 
accéder. 

IT: Ventilare [a fondo/per una durata da specificare/fino all'essiccazione dello spray] le zone serre trattate prima di 
accedervi. 

LV: Pirms atgriešanās rūpīgi vēdināt apstrādātās platības/siltumnīcas (norāda laiku) kamēr izsmidzinātais šķidrums 
nožuvis. 

LT: Gerai išvėdinti apdorotus plotus/šiltnamius (vėdinimo laikas turi būti nurodytas). Įeiti į apdorotus plotus leid 
žiama tik visiškai jiems išdžiūvus. 

HU: A kezelt területet/üvegházakat [alaposan/az előírt időn át/a permet felszáradásáig] szellőztesse az oda való 
visszatérés előtt. 

MT: Ħalli l-arja tgħaddi minn dawk il-postijiet/serer li ġew ittrattati sew/speċifika t-tul ta’ ħin/sakemm jinxef il-bexx 
qabel ma terġa' tidħol. 

NL: Voordat u opnieuw behandelde ruimten/kassen binnengaat, moet u die [grondig ventileren/gedurende (geef de 
periode aan) ventileren/ventileren tot de spuitvloeistof is opgedroogd].
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PL: Dokładnie wietrzyć obszar poddany zabiegowi/szklarnie/przez określony czas/Przed ponownym wejściem poc
zekać do wyschnięcia cieczy. 

PT: Arejar [bem] os locais/estufas tratados [durante (neste caso, precisar o período)/até à secagem do pulverizado] 
antes de neles voltar a entrar. 

RO: A se ventila zonele/serele tratate, în întregime/(să se specifice timpul necesar)/până la uscarea produsului 
pulverizat, înainte de a reintra! 

SK: Pred ďalším vstupom dôkladne vyvetrajte ošetrovaný priestor/ skleník tak, aby rozprášený roztok prípravku 
zaschol/ uveďte potrebný čas/. 

SL: Pred ponovnim vstopom temeljito zračiti tretirane površine/rastlinjake/ določi se čas/dokler se nanešeno sred
stvo ne posuši. 

FI: Käsitellyt alueet/kasvihuoneet/käsiteltyjä alueita/kasvihuoneita tuuletettava (perusteellisesti/tai täsmennetään tuu
letusaika/- kunnes tuote on kuivunut) ennen sinne palaamista. 

SV: Vädra (omsorgsfullt/eller ange tidsperiod/tills produkten torkat) före vistelse i behandlade utrymmen/växthus. 

2.2. Precauzioni da adottare per l'ambiente (Spe) 

SPe 1 

BG: С цел опазване на подпочвените води/почвообитаващите организми, да не се прилага този или друг продукт, 
съдържащ (да се посочи активното вещество или групата активни вещества според случая) повече от (да се посочи 
срока или честотата). 

ES: Para proteger [las aguas subterráneas/los organismos del suelo], no aplicar este producto ni ningún otro que 
contenga (precísese la sustancia o la familia de sustancias, según corresponda) más de (indíquese el tiempo o la 
frecuencia). 

CS: Za účelem ochrany podzemních vod/půdních organismo neaplikujte tento ani žádný jiný přípravek obsahující 
(uveďte účinnou látku nebo popřípadě skupinu účinných látek) déle/více než (uveďte určitou lhůtu nebo četnost 
aplikací). 

DA: For at beskytte [grundvandet/jordorganismer] må dette produkt eller andre produkter, der indeholder (angiv 
navnet på aktivstoffet eller gruppe af aktivstoffer), kun anvendes/ikke anvendes mere end (angiv tidsperiode eller 
antal behandlinger). 

DE: Zum Schutz von (Grundwasser/Bodenorganismen) das Mittel „…“ oder andere … haltige Mittel (Identifizierung 
des Wirkstoffes oder einer Wirkstoffgruppe) nicht mehr als … (Angabe der Anwendungshäufigkeit in einem 
bestimmten Zeitraum) anwenden. 

ET: Põhjavee/mullaorganismide kaitsmiseks mitte kasutada seda või ükskõik millist muud vahendit, mis sisaldab 
(määratleda vastavalt toimeaine või aine klass) rohkem kui (periood või määratletav sagedus). 

EL: Για να προστατέψετε [τα υπόγεια νερά/τους οργανισμούς στο έδαφος] μην χρησιμοποιείτε αυτό ή οποιοδήποτε άλλο 
προϊόν που περιέχει (προσδιορίστε τη δραστική ουσία ή την κατηγορία των ουσιών αναλόγως) περισσότερο από (να 
προσδιοριστεί η χρονική περίοδος ή η συχνότητα). 

EN: To protect groundwater/soil organisms do not apply this or any other product containing (identify active 
substance or class of substances, as appropriate) more than (time period or frequency to be specified). 

FR: Pour protéger [les eaux souterraines/les organismes du sol], ne pas appliquer ce produit ou tout autre produit 
contenant (préciser la substance ou la famille de substances selon le cas) plus de (fréquence à préciser). 

IT: Per proteggere [le acque sotterranee/gli organismi del suolo] non applicare questo o altri prodotti contenenti 
(specificare la sostanza attiva o la classe di sostanze, secondo il caso) più di (indicare la durata o la frequenza). 

LV: Lai aizsargātu gruntsūdeni/augsnes organismus, nelietot augu aizsardzības līdzekli “…” vai citu augu aizsardzības 
līdzekli, kurš satur “…” (norāda darbīgo vielu vai darbīgo vielu grupu) vairāk nekā … (norāda apstrāžu skaitu 
noteiktā laika periodā).
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LT: Siekiant apsaugoti požeminį vandenį/dirvos organizmus nenaudoti šio ar bet kurio kito produkto, kurio sudėtyje 
yra (nurodyti veikliąją medžiagą ar medžiagų grupę, kaip tinka) dažniau kaip (laikas ar dažnumas turi būti 
nurodytas). 

HU: A talajvíz/a talaj élő szervezeteinek védelme érdekében ezt vagy (a megfelelő hatóanyag vagy anyagcsoport)-ot 
tartalmazó bármilyen más készítményt ne használja (az előírt időtartam/- gyakoriság)-nál hosszabb ideig/több
ször. 

MT: Sabiex tipproteġi l-ilma tal-pjan/organiżmi fil-ħamrija tapplikax dan il-prodott jew xi prodott ieħor li jkun fih 
(identifica s-sustanza jew klassi ta’ sustanzi attivi kif imiss) iżjed minn (speċifika ż-żmien jew il-frekwenza). 

NL: Om [het grondwater/de bodemorganismen] te beschermen mag u dit product of andere producten die (geef naar 
gelang van het geval de naam van de werkzame stof of van de categorie werkzame stoffen) bevatten, niet langer 
dan gedurende (geef de tijdsduur aan) gebruiken/ten hoogste (geef de frequentie) gebruiken. 

PL: W celu ochrony wód gruntowych/organizmów glebowych nie stosować tego lub żadnego innego produktu 
zawierającego (określić substancję aktywną lub klasę substancji, kiedy dotyczy) nie dłużej niż (określony czas)/ 
nie częściej niż (określona częstotliwość). 

PT: Para protecção [das águas subterrâneas/dos organismos do solo], não aplicar este produto ou qualquer outro que 
contenha (indicar, consoante o caso, a substância activa ou a família de substâncias activas) durante mais de 
(período a precisar) ou mais do que (frequência a precisar). 

RO: Pentru protecția apei freatice/organismelor din sol, nu aplicați acest produs sau alt produs care conține (iden
tificați substanța activă sau clasa corespunzătoare, după caz) mai mult de (să se specifice perioada de timp sau 
frecvența tratamentelor)! 

SK: Z dôvodu ochrany podzemnej vody nepoužívajte tento alebo iný prípravok obsahujúci (uveďte účinnú látku 
alebo skupinu účinných látok) dlhšie ako (upresnite obdobie alebo frekvenciu). 

SL: Zaradi zaščite podtalnice/talnih organizmov ne uporabljati tega ali drugih sredstev, ki vsebujejo (navede se 
aktivno snov ali skupino aktivnih snovi) več kot (navede se časovno obdobje ali število tretiranj). 

FI: (Pohjaveden/maaperän eliöiden) suojelemiseksi vältettävä tämän tai minkä tahansa muun tuotteen, joka sisältää 
(tapauksen mukaan tehoaine tai aineluokka), käyttöä useammin (ajanjakso tai käyttötiheys). 

SV: För att skydda (grundvatten/marklevande organismer), använd inte denna produkt eller andra produkter inne
hållande (ange verksamt ämne eller grupp av ämnen) mer än (ange tidsperiod eller antal behandlingar). 

SPe 2 

BG: Да не са прилага при (да се посочи типа почва или ситуацията) почви, с цел опазване на подпочвените води/ 
водните организми. 

ES: Para proteger [las aguas subterráneas/los organismos acuáticos], no aplicar en suelos (precísese la situación o el 
tipo de suelos). 

CS: Za účelem ochrany podzemních vod/vodních organismo neaplikujte přípravek na půdách (uveďte druh půdy 
nebo situaci). 

DA: For at beskytte [grundvandet/organismer, der lever i vand] må dette produkt ikke anvendes (på beskrevet 
jordtype eller under beskrevne forhold). 

DE: Zum Schutz von (Grundwasser/Gewässerorganismen) nicht auf (genaue Angabe der Bodenart oder Situation) 
Böden ausbringen. 

ET: Põhjavee/veeorganismide kaitsmiseks mitte kasutada (määratleda pinnasetüüp või olukord). 

EL: Για να προστατέψετε [τα υπόγεια νερά/τους υδρόβιους οργα- νισμούς] μην χρησιμοποιείτε το προϊόν αυτό σε εδάφη 
(προσ- διορίστε τον τύπο του εδάφους ή τις ιδιαίτερες συνθήκες). 

EN: To protect groundwater/aquatic organisms do not apply to (soil type or situation to be specified) soils.
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FR: Pour protéger [les eaux souterraines/les organismes aquatiques], ne pas appliquer ce produit sur (type de sol ou 
situation à préciser). 

IT: Per proteggere [le acque sotterranee/gli organismi acquatici] non applicare sul suolo (indicare il tipo di suolo o la 
situazione). 

LV: Lai aizsargātu gruntsūdeņus/ūdens organismus, nelietot (norāda augsnes tipu vai apstākļus) augsnēs. 

LT: Siekiant apsaugoti požeminį vandenį/vandens organizmus nenaudoti (nurodyti dirvožemio tipą ar situaciją) 
dirvožemiuose. 

HU: A talajvíz/a vízi szervezetek védelme érdekében (az előírt talajtípus vagy helyzet) talajokra ne használja. 

MT: Biex tipproteġi l-ilma tal-pjan/organiżmi ta’ l-ilma tapplikax f'ħamrija (speċifika t-tip ta’ ħamrija jew is-sitwazz
joni). 

NL: Om [het grondwater/in het water levende organismen] te beschermen mag dit product niet worden gebruikt op 
(benoem het soort bodem of geef een beschrijving ervan) bodems. 

PL: W celu ochrony wód gruntowych/organizmów wodnych nie stosować na glebach (określić typ gleby lub 
warunki glebowe). 

PT: Para protecção [das águas subterrâneas/dos organismos aquáticos], não aplicar este produto em solos (precisar a 
situação ou o tipo de solo). 

RO: Pentru protecția apei freatice/organismelor acvatice, nu aplicați pe sol (să se specifice tipul de sol sau situația în 
cauză)! 

SK: Z dôvodu ochrany podzemnej vody/vodných organizmov neaplikujte na (upresnite typ pôdy alebo situáciu) 
pôdu. 

SL: Zaradi zaščite podtalnice/vodnih organizmov ne uporabljati na (navede se tip tal ali druge posebne razmere) 
tleh. 

FI: (Pohjaveden/vesieliöiden) suojelemiseksi ei saa käyttää (täsmennetään maaperätyyppi tai tilanne) maaperään. 

SV: För att skydda (grundvatten/vattenlevande organismer), använd inte denna produkt på (ange jordtyp eller 
markförhållande). 

SPe 3 

BG: Да се осигури нетретирана буферна зона от (да се посочи разстоянието) до неземеделски земи/повърхностни води, 
с цел опазване на водните организми/растенията, които не са обект на третиране/членестоногите, които не са 
обект на третиране/насекомите. 

ES: Para proteger [los organismos acuáticos/las plantas no objetivo/ los artrópodos no objetivo/los insectos], 
respétese sin tratar una banda de seguridad de (indíquese la distancia) hasta [la zona no cultivada/las masas 
de agua superficial]. 

CS: Za účelem ochrany vodních organismů/necílových rostlin/necílových členovců/hmyzu dodržujte neošetřené 
ochranné pásmo (uveďte vzdálenost) vzhledem k nezemědělské půdě/- povrchové vodě. 

DA: Må ikke anvendes nærmere end (angiv afstand) fra [vandmiljøet, vandløb, søer m.v./ikke dyrket område] for at 
beskytte [organismer, der lever i vand/landlevende ikkemålorganismer, vilde planter, insekter og leddyr]. 

DE: Zum Schutz von (Gewässerorganismen/Nichtzielpflanzen/- Nichtzielarthropoden/Insekten) eine unbehandelte 
Pufferzone von (genaue Angabe des Abstandes) zu (Nichtkulturland/Oberflächengewässer) einhalten. 

ET: Veeorganismide/mittetaimsete sihtliikide/mittesihtlülijalgsete/- putukate kaitsmiseks pidada kinni mittepritsitavast 
puhvervööndist (määratleda kaugus) põllumajanduses mittekasutatavast maast/pinnaseveekogudest. 

EL: Για να προστατέψετε [τους υδρόβιους οργανισμούς/μη στοχευόμενα φυτά/μη στοχευόμενα αρθρόποδα/έντομα] να 
αφήσετε μιαν αψέκαστη ζώνη προστασίας (προσδιορίστε την απόσταση) μέχρι [μη γεωργική γη/σώματα επιφανειακών 
υδάτων].
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EN: To protect aquatic organisms/non-target plants/non-target arthropods/insects respect an unsprayed buffer zone 
of (distance to be specified) to non-agricultural land/surface water bodies. 

FR: Pour protéger [les organismes aquatiques/les plantes non cibles/les arthropodes non cibles/les insectes], respecter 
une zone non traitée de (distance à préciser) par rapport à [la zone non cultivée adjacente/aux points d'eau]. 

IT: Per proteggere [organismi acquatici/insetti/piante/artropodi non bersaglio], rispettare una fascia di sicurezza non 
trattata di (precisare la distanza) da [zone non coltivate/acque superficiali]. 

LV: Lai aizsargātu ūdens organismus/ar lietojumu nesaistītos augus/ar lietojumu nesaistītos posmkājus/kukaiņus, 
ievērot aizsargjoslu (norāda attālumu) līdz lauksaimniecībā neizmantojamai zemei/ūdenstilpēm un ūdenstecēm. 

LT: Siekiant apsaugoti vandens organizmus/netikslinius augalus/- netikslinius nariuotakojus/vabzdžius būtina išlai
kyti apsaugos zoną (nurodyti atstumą) iki ne žemės ūkio paskirties žemės/paviršinio vandens telkinių. 

HU: A vízi szervezetek/nem célzott növények/nem célzott ízeltlábúak/ rovarok védelme érdekében a nem mezőgaz
dasági földterülettől/ felszíni vizektől (az előírt távolság) távolságban tartson meg egy nem permetezett bizton
sági övezetet. 

MT: Sabiex tipproteġi organiżmi ta’ l-ilma/pjanti mhux immirati/ artropodi/insetti mhux immirati, irrispetta żona 
confini ħielsa mill-bexx ta'(speċifika d-distanza) minn art mhix agrikola/ għadajjar ta’ l-ilma fil-wiċċ. 

NL: Om [in het water levende organismen/niet tot de doelsoorten behorende planten en dieren/niet tot de doelso
orten behorende geleedpotigen/ de insecten] te beschermen mag u in een bufferzone van (geef de afstand aan) 
rond [niet-landbouwgrond/oppervlaktewater] niet spuiten. 

PL: W celu ochrony organizmów wodnych/roślin nie będących obiektem zwalczania/stawonogów/owadów nie 
będących obiektem zwalczania konieczne jest określenie strefy buforowej w odległości (określona odległość) 
od terenów nieużytkowanych rolniczo/zbiorników i cieków wodnych. 

PT: Para protecção [dos organismos aquáticos/das plantas nãovisadas/ dos insectos/artrópodes não-visados], respeitar 
uma zona não-pulverizada de (distância a precisar) em relação [às zonas não-cultivadas/às águas de superfície]. 

RO: Pentru protecția organismelor acvatice/plantelor ne-țintă/artropodelor/ insectelor ne-țintă respectați o zonă 
tampon netratată de (să se specifice distanța) până la terenul necultivat/ apa de suprafață! 

SK: Z dôvodu ochrany vodných organizmov/necielených rastlín/- necielených článkonožcov/hmyzu udržiavajte 
medzi ošetrovanou plochou a neobhospodarovanou zónou/- povrchovými vodnými plochami ochranný pás 
zeme v dĺžke (upresnite dĺžku). 

SL: Zaradi zaščite vodnih organizmov/neciljnih rastlin/neciljnih členonožcev/žuželk upoštevati netretiran varnostni 
pás (navede se razdaljo) do nekmetijske površine/vodne površine. 

FI: (Vesieliöiden/muiden kuin torjuttavien kasvien/muiden kuin torjuttavien niveljalkaisten/hyönteisten) suojelemi
seksi (muun kuin maatalousmaan/pintavesialueiden) väliin on jätettävä (täsmennetään etäisyys) ruiskuttamaton 
suojavyöhyke. 

SV: För att skydda (vattenlevande organismer/andra växter än de man avser att bekämpa/andra leddjur än de man 
avser att bekämpa/insekter), lämna en sprutfri zon på (ange avstånd) till (icke-jordbruksmark/vattendrag). 

SPe 4 

BG: Да не се прилага върху непропускливи повърхности като асфалт, бетон, паваж, железопътни линии и други 
такива с висок риск за оттичане, с цел опазване на водните орга- низми/растенията, които не са обект на 
третиране. 

ES: Para proteger [los organismos acuáticos/las plantas no objetivo], no aplicar sobre superficies impermeables 
como el asfalto, el cemento, los adoquines, [las vías del ferrocarril] ni en otras situaciones con elevado riesgo 
de escorrentía. 

CS: Za účelem ochrany vodních organismů/necílových rostlin neaplikujte přípravek na nepropustný povrch, jako je 
asfalt, beton, dlážděný povrch, železniční trať nebo v jiných případech, kdy hrozí vysoké riziko odplavení.
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DA: Må ikke anvendes på befæstede arealer såsom asfalterede, beton-, sten- eller grusbelagte områder og veje 
[jernbanespor] eller på andre områder, hvorfra der er en stor risiko for runoff til omgivelserne. [For at beskytte 
organismer, der lever i vand/planter, man ikke ønsker at bekæmpe]. 

DE: Zum Schutz von (Gewässerorganismen/Nichtzielpflanzen) nicht auf versiegelten Oberflächen wie Asphalt, Beton, 
Kopfsteinpflaster (Gleisanlagen) bzw. in anderen Fällen, die ein hohes Abschwemmungsrisiko bergen, ausbrin
gen. 

ET: Veeorganismide/mittesihtliikide kaitsmiseks mitte kasutada läbilaskmatutel pindadel nagu näiteks asfalt, betoon, 
munakivi, raudteerööpad ning muudes oludes, kus on kõrge lekkimisoht. 

EL: Για να προστατέψετε [υδρόβιους οργανισμούς/μη στοχευόμενα φυτά] να μην χρησιμοποιείται σε αδιαπέραστες επιφ 
άνειες όπως άσφαλτο, σκυρόδεμα, λιθόστρωτα [σιδηροτροχιές] και άλλες επιφάνειες με υψηλό κίνδυνο απορροής. 

EN: To protect aquatic organisms/non-target plants do not apply on impermeable surfaces such as asphalt, concrete, 
cobblestones, railway tracks and other situations with a high risk of run-off. 

FR: Pour protéger [les organismes aquatiques/les plantes non cibles], ne pas appliquer sur des surfaces imperméables 
telles que le bitume, le béton, les pavés, [les voies ferrées] et dans toute autre situation où le risque de 
ruissellement est important. 

IT: Per proteggere [gli organismi acquatici/le piante non bersaglio] non applicare su superfici impermeabili quali 
asfalto, cemento, acciottolato, [binari ferroviari] e in altre situazioni ad alto rischio di deflusso superficiale. 

LV: Lai aizsargātu ūdens organismus/ar lietojumu nesaistītos augus, nelietot augu aizsardzības līdzekli uz necaurlai
dīgas virsmas, piemēram, asfalta, betona, bruģa, sliežu ceļiem, un citās vietās ar augstu noteces risku. 

LT: Siekiant apsaugoti vandens organizmus/netikslinius augalus nenaudoti ant nepralaidžių paviršių tokių kaip 
asfaltas, betonas, grindinio akmenys, geležinkelio bėgių ar kitose situacijose, kuriuose didelė nuotėkio tikimybė. 

HU: A vízi szervezetek/nem célzott növények védelme érdekében a vizet nem áteresztő felületeken (pl. aszfalt, beton, 
utcakövezet, vasúti pályák és az elfolyás egyéb veszélye esetén) ne alkalmazza. 

MT: Biex tipproteġi organiżmi ta’ l-ilma/pjanti mhux immirati tapplikax fuq uċuh impermeabbli bħal l-asfalt, konkrit, 
ċangaturi, linji tal-ferrovija u sitwazzjonijiet oħra b'riskju kbir ta’ skul. 

NL: Om [in het water levende organismen/niet tot de doelsoorten behorende planten en dieren] te beschermen mag 
u dit product niet gebruiken op ondoordringbare oppervlakken, zoals asfalt, beton [,/en] kasseien [en spoor
lijnen,] of op andere plaatsen waar het product gemakkelijk kan wegstromen. 

PL: W celu ochrony organizmów wodnych/roślin nie będących obiektem zwalczania nie stosować na nieprzepu
szczalnych powierzchniach, takich jak: asfalt, beton, bruk, torowiska i innych przypadkach, gdy istnieje wysokie 
ryzyko spływania cieczy. 

PT: Para protecção [dos organismos aquáticos/das plantas nãovisadas], não aplicar este produto em superfícies 
impermeáveis, como asfalto, betão, empedrados [ou linhas de caminho de ferro], nem em qualquer outra 
situação em que o risco de escorrimentos seja elevado. 

RO: Pentru protecția organismelor acvatice/plantelor ne-țintă nu aplicați pe suprafețe impermeabile precum asfalt, 
ciment, pavaj, cale ferată sau în alte situații în care există risc maré de scurgere! 

SK: Z dôvodu ochrany vodných organizmov/necielených rastlín neaplikujte na nepriepustné povrchy, ako je asfalt, 
betón, dlažobné kocky, koľajnice a iné povrchy, pri ktorých je zvýšené riziko stekania vody. 

SL: Zaradi zaščite vodnih organizmov/neciljnih rastlin ne uporabljati na neprepustnih površinah kot so asfalt, beton, 
tlak, železniški tiri in drugih površinah, kjer je velika nevarnost odtekanja. 

FI: (Vesieliöiden/muiden kuin torjuttavien kasvien) suojelemiseksi ei saa käyttää läpäisemättömillä pinnoilla, kuten 
asvaltilla, betonilla, katukivillä, (rautatiekiskoilla) ja muissa tilanteissa, joissa on suuri huuhtoutumisen vaara.
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SV: För att skydda (vattenlevande organismer/andra växter än de man avser att bekämpa), använd inte denna 
produkt på hårdgjorda ytor såsom asfalt, betong, kullersten, (järnvägsspår) och andra ytor med hög risk för 
avrinning. 

SPe 5 

BG: Продуктът трябва да е напълно инкорпориран в почвата, с цел опазване на птиците/дивите бозайници. Уверете се, 
че продуктът е напълно инкорпориран и в края на редовете. 

ES: Para proteger [las aves/los mamíferos silvestres], el producto debe incorporarse completamente al suelo; asegu
rarse de que se incorpora al suelo totalmente al final de los surcos. 

CS: Za účelem ochrany ptáků/volně žijících savců musí být přípravek zcela zapraven do půdy; zajistěte, aby był 
přípravek zcela zapraven do půdy také na konci výsevních nebo výsadbových řádků. 

DA: For at beskytte [fugle/vilde pattedyr] skal produktet omhyggeligt graves ned i jorden. Sørg for, at produktet også 
er helt tildækket for enden af rækkerne. 

DE: Zum Schutz von (Vögeln/wild lebenden Säugetieren) muss das Mittel vollständig in den Boden eingearbeitet 
werden; es ist sicherzustellen, dass das Mittel auch am Ende der Pflanzbzw. Saatreihen vollständig in den Boden 
eingearbeitet wird. 

ET: Lindude/metsloomade kaitsmiseks peab vahend täielikult mullaga ühinema; tagada vahendi täielik ühinemine ka 
ridade lõpus. 

EL: Για να προστατέψετε [πουλιά/άγρια θηλαστικά] το προϊόν πρέπει να καλυφθεί πλήρως από το έδαφος. Βεβαιωθείτε πως 
το προϊόν έχει καλυφθεί πλήρως στις άκρες των αυλακιών. 

EN: To protect birds/wild mammals the product must be entirely incorporated in the soil; ensure that the product is 
also fully incorporated at the end of rows. 

FR: Pour protéger [les oiseaux/mammifères sauvages], le produit doit être entièrement incorporé dans le sol; s'assurer 
que le produit est également incorporé en bout de sillons. 

IT: Per proteggere [gli uccelli/i mammiferi selvatici] il prodotto deve essere interamente incorporato nel terreno; 
assicurarsi che il prodotto sia completamente incorporato in fondo ai solchi. 

LV: Lai aizsargātu putnus/savvaļas zīdītājus, augu aizsardzības līdzekli pilnībā iestrādāt augsnē; nodrošināt līdzekļa 
pilnīgu iestrādi augsnē arī kultūraugu rindu galos. 

LT: Siekiant apsaugoti paukščius/laukinius gyvūnus būtina produktą visiškai įterpti į dirvą, užtikrinti, kad produktas 
būtų visiškai įterptas vagų gale. 

HU: A madarak/vadon élő emlősök védelme érdekében a terméket teljes egészében be kell dolgozni a talajba; 
ügyeljen arra, hogy az anyag a sorok végén is teljes egészében be legyen dolgozva. 

MT: Sabiex tipproteġi għasafar/mammiferi selvaġġi l-prodott għandu jkun inkorporat għal kollox fil-ħamrija; żgura li 
lprodott ikun ukoll inkorporat għal kollox f'tarf ir-raddi. 

NL: Om [de vogels/de wilde zoogdieren] te beschermen moet het product volledig in de bodem worden onderge
werkt; zorg ervoor dat het product ook aan het einde van de rij is ondergewerkt. 

PL: W celu ochrony ptaków/dzikich ssaków produkt musi być całkowicie przykryty glebą; zapewnić że produkt jest 
również całkowicie przykryty na końcach rzędów. 

PT: Para protecção [das aves/dos mamíferos selvagens], incorporar totalmente o produto no solo, incluindo no final 
dos sulcos. 

RO: Pentru protecția păsărilor/mamiferelor sălbatice, produsul trebuie încorporat în totalitate în sol! A se asigura că 
produsul este încorporat în totalitate la sfârșitul rândurilor! 

SK: Z dôvodu ochrany vtákov/divo žijúcich cicavcov sa musí všetok prípravok zakryť pôdou. Presvedčte sa, či je 
prípravok dobre zakrytý pôdou aj na konci brázdy.
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SL: Zaradi zaščite ptic/divjih vrst sesalcev je treba sredstvo popolnoma vdelati v tla; zagotoviti, da je sredstvo v 
celowi vdelano v tla tudi na koncih vrst. 

FI: (Lintujen/luonnonvaraisten nisäkkäiden) suojelemiseksi tuote on sekoitettava maaperään; varmistettava, että 
tuote sekoittuu maaperään täysin myös vakojen päässä. 

SV: För att skydda (fåglar/vilda däggdjur) måste produkten nedmyllas helt och hållet i jorden; se till att produkten 
även nedmyllas helt i slutet av raderna. 

SPe 6 

BG: Да се отстранят разлетите/разпилените количества, с цел опазване на птиците/дивите бозайници. 

ES: Para proteger [las aves/los mamíferos silvestres], recójase todo derrame accidental. 

CS: Za účelem ochrany ptáků/volně žijících savců odstraňte rozsypaný nebo rozlitý přípravek. 

DA: For at beskytte [fugle/vilde pattedyr] skal alt spildt produkt fjernes. 

DE: Zum Schutz von (Vögeln/wild lebenden Säugetieren) muss das verschüttete Mittel beseitigt werden. 

ET: Lindude/metsloomade kaitsmiseks kõrvaldada mahavalgunud vahend. 

EL: Για να προστατέψετε [πουλιά/άγρια ζώα] μαζέψτε όσο προϊόν έχει χυθεί κατά λάθος. 

EN: To protect birds/wild mammals remove spillages. 

FR: Pour protéger [les oiseaux/les mammifères sauvages], récupérer tout produit accidentellement répandu. 

IT: Per proteggere [gli uccelli/i mammiferi selvatici] rimuovere il prodotto fuoriuscito accidentalmente. 

LV: Lai aizsargātu putnus/savvaļas zīdītājus, novērst izšļakstīšanos. 

LT: Siekiant apsaugoti paukščius/laukinius gyvūnus pašalinti pabiras ar išsiliejusį produktą. 

HU: A madarak/vadon élő emlősök védelme érdekében távolítsa el a véletlenül kiömlött anyagot. 

MT: Neħħi kull tixrid biex tipproteġi l-għasafar/mammiferi selvaġġi. 

NL: Om [de vogels/de wilde zoogdieren] te beschermen moet u gemorst product verwijderen. 

PL: W celu ochrony ptaków/dzikich ssaków usuwać rozlany/rozsypany produkt. 

PT: Para protecção [das aves/dos mamíferos selvagens], recolher todo o produto derramado. 

RO: Pentru protecția păsărilor/mamiferelor sălbatice îndepărtați urmele de produs! 

SK: Z dôvodu ochrany vtákov/divo žijúcich cicavcov odstráňte náhodne rozsypaný prípravok. 

SL: Zaradi zaščite ptic/divjih vrst sesalcev odstraniti razsuto sredstvo. 

FI: Lintujen/luonnonvaraisten nisäkkäiden) suojelemiseksi ympäristöön vahingossa levinnyt tuote poistettava. 

SV: För att skydda (fåglar/vilda däggdjur), avlägsna spill. 

SPe 7 

BG: Да не се прилага по време на размножителния период на птиците. 

ES: No aplicar durante el período de reproducción de las aves. 

CS: Neaplikujte v době hnízdění ptáků. 

DA: Må ikke anvendes i fuglenes yngletid.
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DE: Nicht während der Vogelbrutzeit anwenden. 

ET: Mitte kasutada lindude pesitsusperioodil. 

EL: Να μην χρησιμοποιείται κατά την περίοδο αναπαραγωγής των πουλιών. 

EN: Do not apply during the bird breeding period. 

FR: Ne pas appliquer durant la période de reproduction des oiseaux. 

IT: Non applicare durante il periodo di riproduzione degli uccelli. 

LV: Nelietot putnu vairošanās periodā. 

LT: Nenaudoti paukščių veisimosi laikotarpiu. 

HU: A madarak költési időszaka alatt nem alkalmazható. 

MT: Tapplikax matul it-tberrik ta’ l-għasafar. 

NL: Niet gebruiken tijdens het vogelbroedseizoen. 

PL: Nie stosować w okresie rozrodczym ptaków. 

PT: Não aplicar este produto durante o período de reprodução das aves. 

RO: A nu se aplica produsul în perioada de împerechere a păsărilor! 

SK: Neaplikujte v čase rozmnožovania vtákov. 

SL: Ne tretirati v času valjenja ptic. 

FI: Ei saa käyttää lintujen lisääntymisaikaan. 

SV: Använd inte denna produkt under fåglarnas häckningsperiod. 

SPe 8 

BG: Опасен за пчелите/Да не се прилага при култури по време на цъфтеж, с цел опазване на пчелите и други 
насекоми- опрашители/Да не се използва на места, където има активна паша на пчели/Преместете или покрийте 
пчелните кошери по време на третирането и за (да се посочи срок) след третиране/Да не се прилага при наличие 
на цъфтяща плевелна растителност/Плевелите да се унищожат преди цъфтежа им/Да не се прилага преди (да се 
посочи срок). 

ES: Peligroso para las abejas./Para proteger las abejas y otros insectos polinizadores, no aplicar durante la floración 
de los cultivos./No utilizar donde haya abejas en pecoreo activo./Retírense o cúbranse las colmenas durante el 
tratamiento y durante (indíquese el tiempo) después del mismo./No aplicar cuando las malas hierbas estén en 
floración./Elimínense las malas hierbas antes de su floración./No aplicar antes de (indíquese el tiempo). 

CS: Nebezpečný pro včely./Za účelem ochrany včel a jiných hmyzích opylovačů neaplikujte na kvetoucí plodiny./ 
Neaplikujte na místech, na nichž jsou včely aktivní při vyhledávání potravy./Úly musí být během aplikace a po 
aplikaci (uveďte dobu) přemístěny nebo zakryty./Neaplikujte, jestliže se na pozemku vyskytují kvetoucí plevele./ 
Plevele odstraňte před jejich kvetením./Neaplikujte před (uveďte dobu). 

DA: Farligt for bier./For at beskytte bier og andre bestøvende insekter må dette produkt ikke anvendes i blomstrende 
afgrøder./Må ikke anvendes i biernes flyvetid./Tildæk eller flyt bikuber i behandlingsperioden og i (nævn antal 
timer/dage) efter behandlingen./Må ikke anvendes i nærheden af blomstrende ukrudt./Fjern ukrudt inden blom
string./ Må ikke anvendes inden (tidspunkt). 

DE: Bienengefährlich./Zum Schutz von Bienen und anderen bestäubenden Insekten nicht auf blühende Kulturen 
aufbringen./ Nicht an Stellen anwenden, an denen Bienen aktiv auf Futtersuche sind./Bienenstöcke müssen 
während der Anwendung und für (Angabe der Zeit) nach der Behandlung entfernt oder abgedeckt werden./Nicht 
in Anwesenheit von blühenden Unkräutern anwenden./Unkräuter müssen vor dem Blühen entfernt werden./ 
Nicht vor (Angabe der Zeit) anwenden.
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ET: Mesilastele ohtlik/Mesilaste ning muude tolmlevate putukate kaitsmiseks mitte kasutada põllumajanduskultuuride 
õitsemise ajal/Mitte kasutada aktiivsel korjealal/Kasutamise ajaks ning (määratleda aeg) peale töötlemist tarud 
eemaldada või katta kinn/Õitseva umbrohu olemasolu korral mitre kasutada/Umbrohi enne õitsemist eemaldada/ 
Mitte kasutada enne (määratleda aeg). 

EL: Επικίνδυνο για τις μέλισσες. Για να προστατέψετε τις μέλισσες και άλλα έντομα επικονίασης μην χρησιμοποιείτε το 
προϊόν σε καλλιέργειες κατά την ανθοφορία./Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο που οι μέλισσες 
συλλέγουν γύρη./Απομακρύνετε ή καλύψτε τις κυψέλες κατά τη χρήση του προϊόντος και επί (αναφέρατε το χρόνο) 
μετά τη χρήση./Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο ανθοφορίας ζιζανίων./Απομακρύνετε τα ζιζάνια πριν 
από την ανθοφορία./Μην το χρησιμοποιείτε πριν (αναφέρατε το χρόνο). 

EN: Dangerous to bees./To protect bees and other pollinating insects do not apply to crop plants when in 
flower./Do not use where bees are actively foraging./Remove or cover beehives during application and for (state 
time) after treatment./ Do not apply when flowering weeds are present./ Remove weeds before flowering./Do 
not apply before (state time). 

FR: Dangereux pour les abeilles./Pour protéger les abeilles et autres insectes pollinisateurs, ne pas appliquer durant la 
floraison./ Ne pas utiliser en présence d'abeilles./Retirer ou couvrir les ruches pendant l'application et (indiquer la 
période) après traitement./Ne pas appliquer lorsque des adventices en fleur sont présentes./Enlever les adventices 
avant leur floraison./Ne pas appliquer avant (indiquer la date). 

IT: Pericoloso per le api./Per proteggere api e insetti impollinatori non applicare alle colture durante la fioritura./ 
Non utilizzare in luoghi con forte presenza di api./Rimuovere o coprire gli alveari durante l'applicazione e per 
(indicare il periodo) dopo il trattamento./Non applicare in presenza di piante infestanti in fiore./Eliminare le 
piante infestanti prima della fioritura./Non applicare prima di (indicare il periodo). 

LV: Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus, nelietot kultūraugu ziedēšanas laikā. Nelietot vietās, 
kur bites aktīvi meklē barību. Bišu stropus pārvietot vai pārsegt augu aizsardzības līdzekļa smidzināšanas laikā 
un … (norāda uz cik ilgu laiku) pēc smidzināšanas darba beigām. Nelietot platībās, kurās ir ziedošas nezāles. 
Apkarot nezāles pirms ziedēšanas. Nelietot pirms … (norāda laiku). 

LT: Pavojingas bitėms/Siekiant apsaugoti bites ir kitus apdulkinančius vabzdžius nenaudoti augalų žydėjimo metu/ 
Nenaudoti bičių aktyvaus maitinimosi metu/Pašalinti ar uždengti bičių avilius purškimo metu ar (nurodyti laiką) 
po purškimo./Nenaudoti kai yra žydinčių piktžolių/Sunaikinti piktžoles iki jų žydėjimo/Nenaudoti iki (nurodyti 
laiką). 

HU: Méhekre veszélyes/A méhek és egyéb beporzást végző bovaro védelme érdekében virágzási időszakban nem 
alkalmazható/ Méhek aktív táplálékszerzési időszaka idején nem alkalmazható/ Az alkalmazás idejére és a 
kezelés után (megadott időszak) ideig távolítsa el vagy fedje be a méhkaptárakat/- Virágzó gyomnövények 
jelenléte esetén nem alkalmazható/- Virágzás előtt távolítsa el a gyomnövényeket/(megadott időpont) előtt 
nem alkalmazható. 

MT: Perikoluż għan-naħal/Sabiex tħares in-naħal u insetti oħra tad-dakra tapplikax fuq uċuħ tar-raba' meta jkunu 
bilfjur/ Tużax fejn in-naħal ikun qed jirgħa sew/Neħħi jew agħtti l-ġarar tan-naħal waqt l-applikazzjoni u għal 
(speċifika l-ħin) wara t-trattament/Tapplikax meta jkun hemm ħaxix ħażin bil-fjur/Neħħi l-ħaxix ħażin qabel ma 
jwarrad/ Tapplikax qabel (speċifika l-ħin). 

NL: Gevaarlijk voor bijen./Om de bijen en andere bestuivende insecten te beschermen mag u dit product niet 
gebruiken op in bloei staande gewassen./Gebruik dit product niet op plaatsen waar bijen actief naar voedsel 
zoeken./Verwijder of bedek bijenkorven tijdens het gebruik van het product en gedurende (geef de tijdsduur aan) 
na de behandeling./Gebruik dit product niet in de buurt van in bloei staand onkruid./Verwijder onkruid voordat 
het bloeit./Gebruik dit product niet vóór (geef de datum of de periode aan). 

PL: [Niebezpieczne dla pszczół/W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających nie stosować na rośliny 
uprawne w czasie kwitnienia/Nie używać w miejscach gdzie pszczoły mają pożytek/Usuwać lub przykrywać ule 
podczas zabiegu i przez (określić czas) po zabiegu/Nie stosować kiedy występują kwitnące chwasty/Usuwać 
chwasty przed kwitnieniem/Nie stosować przed (określić czas). 

PT: Perigoso para as abelhas./Para protecção das abelhas e de outros insectos polinizadores, não aplicar este produto 
durante a floração das culturas./Não utilizar este produto durante o período de presença das abelhas nos 
campos./- Remover ou cobrir as colmeias durante a aplicação do produto e durante (indicar o período) após 
o tratamento./Não aplicar este produto na presença de infestantes em floração./ Remover as infestantes antes da 
floração./Não aplicar antes de (critério temporal a precisar).
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RO: Periculos pentru albine!/Pentru a proteja albinele și alte insecte polenizatoare nu aplicați pe plante în timpul 
înfloritului!/ Nu utilizați produsul în timpul sezonului activ al albinelor!/ Îndepărtați sau acoperiți stupii în 
timpul aplicării și (să se specifice perioada de timp) după tratament!/Nu aplicați produsul în perioada de înflorire 
a buruienilor!/Distrugeți buruienile înainte de înflorire!/Nu aplicați înainte de (să se specifice perioada de timp)! 

SK: Nebezpečný pre včely/Z dôvodu ochrany včiel a iného opeľujúceho hmyzu neaplikujte na plodiny v čase 
kvetu/Nepoužívajte, keď sa v okolí nachádzajú včely/Počas aplikácie a (uveďte čas) po aplikácii úle prikryte 
alebo presuňte na iné miesto/Neaplikujte, keď sa v okolí nachádzajú kvitnúce buriny/ Odstráňte buriny pred 
kvitnutím/Neaplikujte pred (uveďte čas). 

SL: Nevarno za čebele./Zaradi zaščite čebel in drugih žuželk opraševalcev ne tretirati rastlin med cvetenjem./Ne 
tretirati v času paše čebel./Med tretiranjem in (navede se časovno obdobje) po tretiranju odstraniti ali pokriti 
čebelje panje./Ne tretirati v prisotnosti cvetočega plevela./Odstraniti plevel pred cvetenjem./Ne tretirati pred 
(navede se časovno obdobje). 

FI: Vaarallista mehiläisille./Mehiläisten ja muiden pölyttävien hyönteisten suojelemiseksi ei saa käyttää viljelykasvien 
kukinta-aikaan./Ei saa käyttää aikana, jolloin mehiläiset lentävät aktiivisesti./Mehiläispesät poistettava tai suojat
tava levittämisen ajaksi ja (aika) ajaksi käsittelyn jälkeen./Ei saa käyttää, jos alueella on kukkivia rikkakasveja./ 
Poista rikkakasvit ennen kukinnan alkua./Ei saa käyttää ennen (aika). 

SV: Farligt för bin./För att skydda bin och andra pollinerande insekter, använd inte denna produkt på blommande 
gröda./Får inte användas där bin aktivt söker efter föda./Avlägsna eller täck över bikupor under behandling och 
under (ange tidsperiod) efter behandling./Använd inte denna produkt då det finns blommande ogräs./Avlägsna 
ogräs före blomning./ Använd inte denna produkt före (ange tidsperiod). 

2.3. Precauzioni da adottare per le buone pratiche agricole 

SPa 1 

BG: Да не се прилага този или друг продукт, съдържащ (да се посочи активното вещество или групата активни 
вещества според случая) повече от (да се посочи броя на приложенията или срока), за да се избегне развитието на 
резистентност. 

ES: Para evitar la aparición de resistencias, no aplicar este producto ni ningún otro que contenga (indíquese la 
sustancia activa o la clase de sustancias, según corresponda) más de (indíquese el número de aplicaciones o el 
plazo). 

CS: K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento ani žádný jiný přípravek, který obsahuje (uveďte účinnou látku 
nebo popřípadě skupinu účinných látek) více/déle než (uveďte četnost aplikací nebo lhůtu). 

DA: For at undgå udviklingen af resistens må dette produkt eller andre produkter, der indeholder (angiv aktivstof 
eller gruppe af aktivstoffer), kun anvendes/ikke anvendes mere end (i tidsperioden eller antal gange). 

DE: Zur Vermeidung einer Resistenzbildung darf dieses oder irgendein anderes Mittel, welches (entsprechende 
Benennung des Wirkstoffes oder der Wirkstoffgruppe) enthält, nicht mehr als (Angabe der Häufigkeit oder 
der Zeitspanne) ausgebracht werden. 

ET: Resistentsuse tekkimise vältimiseks seda või ükskõik millist muud vahendit mitte kasutada rohkem kui (kasu
tamiskordade arv või määratletav periood), mis sisaldab (määratleda vastavalt toimeaine või ainete liik). 

EL: Προκειμένου να μην αναπτυχθεί ανθεκτικότητα μην χρησιμοποιείτε αυτό ή οποιοδήποτε άλλο προϊόν που περιέχει 
(προσδιορίστε τη δραστική ουσία ή την κατηγορία των ουσιών αναλόγως) περισσότερο από (να προσδιοριστεί η 
συχνότητα) φορές. 

EN: To avoid the build-up of resistance do not apply this or any other product containing (identify active substance 
or class of substances, as appropriate) more than (number of applications or time period to be specified). 

FR: Pour éviter le développement de résistances, ne pas appliquer ce produit ou tout autre contenant (préciser la 
substance ou la famille de substances selon le cas) plus de (nombre d'applications ou durée à préciser). 

IT: Per evitare l'insorgenza di resistenza non applicare questo prodotto o altri prodotti contenenti (indicare la 
sostanza attiva o la classe di sostanze, a seconda del caso) per più di (precisare il numero o la durata delle 
applicazioni). 

LV: Lai izvairītos no rezistences veidošanās, nelietot šo vai jebkuru citu augu aizsardzības līdzekli, kurš satur … 
(norāda darbīgās vielas vai darbīgo vielu grupas nosaukumu) vairāk nekā … (norāda apstrāžu skaitu vai laiku).
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LT: Siekiant išvengti atsparumo išsivystymo, nenaudoti šio produkto ar kito produkto, kurio sudėtyje yra (nurodyti 
veikliają medžiagą ar medžiagų grupę) dažniau kaip (nurodyti apdorojimų skaičių arba laikotarpį). 

HU: Rezisztancia kialakulásának elkerülése érdekében ezt vagy (a megfelelő hatóanyag vagy anyagcsoport)-ot tartal
mazó bármilyen más készítményt ne használja (az előírt kezelésszám vagy időszakok)-nál többször/hosszabb 
ideig. 

MT: Sabiex tevita li tinbena reżistenza tapplikax dan jew xi prodott ieħor li jkun fih (identifika s-sustanza jew klassi 
ta’ sustanzi attivi kif imiss) aktar minn (l-għadd ta’ applikazzjonijiet jew il-ħin li għandu jkun speċifikat) 

NL: Om resistentieopbouw te voorkomen mag u dit product of andere producten die (geef naar gelang van het geval 
de naam van de werkzame stof of van de categorie werkzame stoffen) bevatten, niet vaker gebruiken dan (geef 
het aantal toepassingen aan)/niet langer gebruiken dan (geef de tijdsduur aan). 

PL: W celu uniknięcia powstawania odporności nie stosować tego lub żadnego innego produktu zawierającego 
(określić substancję aktywną lub klasę substancji, kiedy dotyczy) nie dłużej niż (określony czas)/nie częściej niż 
(określona częstotliwość). 

PT: Para evitar o desenvolvimento de resistências, não aplicar este produto ou qualquer outro que contenha (indicar, 
consoante o caso, a substância activa ou a família de substâncias activas) mais de (número ou período de 
aplicações a precisar). 

RO: Pentru a evita apariția rezistenței nu aplicați acest produs sal orice alt produs conținând (să se specifice substanța 
activă sal clasa de substanțe, după caz) mai mult de (să se specifice numărul de tratamente sau perioada de 
timp)! 

SK: Na zabránenie vzniku rezistencie neaplikujte tento alebo iný prípravok obsahujúci (uveďte účinnú látku alebo 
skupinu látok) dlhšie ako (upresnite počet aplikácií alebo časový úsek). 

SL: Zaradi preprečevanja nastanka odpornosti ne uporabljati tega ali drugih sredstev, ki vsebujejo (navede se aktivno 
snov ali skupino aktivnih snovi) več kot (navede se časovno obdobje ali število tretiranj). 

FI: Resistenssin kehittymisen estämiseksi ei saa käyttää tätä tai mitä tahansa muuta tuotetta, joka sisältää (tapauksen 
mukaan tehoaine tai aineluokka), käyttöä useammin (käyttötiheys). 

SV: För att undvika utveckling av resistens använd inte denna produkt eller andra produkter innehållande (ange 
verksamt ämne eller grupp av ämnen) mer än (ange antal behandlingar eller tidsperiod). 

2.4. Precauzioni specifiche per i rodenticidi (SPr) 

SPr 1 

BG: Примамките да се поставят така, че да бъде сведен до минимум риска от консумация от други животни. 
Блоковите примамки да се поставят така, че да не могат да бъдат разнесени от гризачи. 

ES: Los cebos deben colocarse de forma que se evite el riesgo de ingestión por otros animales. Asegurar los cebos 
de manera que los roedores no puedan llevárselos. 

CS: Nástrahy musí být kladeny tak, aby se minimalizovalo riziko požití jinými zvířaty. Zabezpečte nástrahy, aby 
nemohly být hlodavci rozvlékány. 

DA: Produktet skal anbringes på en sådan måde, at risikoen for, at andre dyr kan indtage produktet, formindskes 
mest muligt. F.eks. ved at produktet anbringes inde i en kasse med små indgangshuller til gnaverne eller inde i 
gnavernes eget gangsystem. Pas på, at produkt i blokform ikke kan flyttes væk af de gnavere, der skal 
bekæmpes. 

DE: Die Köder verdeckt und unzugänglich für andere Tiere ausbringen. Köder sichern, so dass ein Verschleppen 
durch Nagetiere nicht möglich ist. 

ET: Peibutussööt tuleb ohutult ladustada selliselt, et minimeerida teiste loomade poolt tarbimise ohtu. Peibutussöö
dabriketid kindlustada selliselt, et närilised neid ära vedada ei saaks. 

EL: Τα δολώματα θα πρέπει να τοποθετηθούν με τρόπο τέτοιο που να ελαχιστοποιηθεί η πιθανότητα να καταναλωθούν από 
άλλα ζώα. Ασφαλίστε τα δολώματα έτσι ώστε να μην μπορούν να τα παρασύρουν τα τρωκτικά.

IT 11.6.2011 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 155/199



EN: The baits must be securely deposited in a way so as to minimise the risk of consumption by other animals. 
Secure bait blocks so that they cannot be dragged away by rodents. 

FR: Les appâts doivent être disposés de manière à minimiser le risque d'ingestion par d'autres animaux. Sécuriser les 
appâts afin qu'ils ne puissent pas être emmenés par les rongeurs. 

IT: Le esche devono essere disposte in modo da minimizzare il rischio di ingerimento da parte di altri animali. 
Fissare le esche in modo che non possano essere trascinate via dai roditori. 

LV: Ēsmu ejā ievietot tā, lai, tā nebūtu pieejama citiem dzīvniekiem. Ēsmu nostiprināt, lai grauzēji to nevarētu 
aizvilkt. 

LT: Jaukas turi būti saugiai išdėstytas taip, kad sumažėtų rizika kitiems gyvūnams jį vartoti. Jauko blokai turi būti 
taip saugomi, kad graužikai negalėtų jų ištampyti. 

HU: A csalétket úgy kell biztonságosan kihelyezni, hogy a lehető legkisebb legyen annak a veszélye, hogy abból más 
állatok is fogyasztanak. A csalétket úgy kell rögzíteni, hogy azt a rágcsálók ne hurcolhassák el. 

MT: Il-lixki għandhom jitqegħdu hekk li jitnaqqas ir-riskju li jkunu mittiekla minn annimali oħrajn. Orbot il-blokki 
tallixka sew fejn ikunu biex ma’ jiġux mkaxkra minn fuq ilpost minn rodenti. 

NL: De lokmiddelen moeten zo worden geplaatst dat het risico dat andere dieren ervan eten zoveel mogelijk wordt 
beperkt. Maak de blokjes stevig vast, zodat ze niet door de knaagdieren kunnen worden weggesleept. 

PL: Przynęty muszą być rozłożone w taki sposób, aby zminimalizować ryzyko zjedzenia przez inne zwierzęta. 
Zabezpieczyć przynętę w ten sposób, aby nie mogła zostać wywleczona przez gryzonie. 

PT: Colocar os iscos de modo a minimizar o risco de ingestão por outros animais. Fixar os iscos, para que não 
possam ser arrastados pelos roedores. 

RO: Momeala trebuie depozitată în condiții de securitate astfel încât să se micșoreze riscul de a fi consumată de către 
alte animale! A se asigura momeala astfel încât să nu poată fi mutată de către rozătoare! 

SK: Návnady sa musia umiestniť tak, aby sa k nim nedostali iné zvieratá. Zabezpečte návnady tak, aby ich hlodavce 
nemohli odtiahnuť. 

SL: Vabe je treba nastaviti varno, tako da je tveganje zaužitja za druge živali minimalno. Zavarovati vabe tako, da jih 
glodalci ne morejo raznesti. 

FI: Syötit on sijoitettava siten, että ne eivät eiheuta riskiä muille eläimille. Syötit on kiinnitettävä siten, että jyrsijät 
eivät saa vietyä niitä mukanaan. 

SV: Betena måste placeras så att andra djur inte kan förtära dem. Förankra betena så att de inte kan släpas iväg av 
gnagare. 

SPr 2 

BG: Третираните площи трябва да бъдат обозначени в периода на третиране. Да се посочи опасността от отравяне 
(първично или вторично) с антикоагуланта и да се укаже неговата противоотрова. 

ES: La zona tratada debe señalizarse durante el tratamiento. Debe advertirse del riesgo de intoxicación (primaria o 
secundaria) por el anticoagulante así como del antídoto correspondiente. 

CS: Plocha určená k ošetření musí být během ošetřování označena. Je třeba upozornit na nebezpečí otravy (primární 
nebo sekundární) antikoagulantem a uvést protijed. 

DA: Det behandlede område skal afmærkes i behandlingsperioden. Faren for forgiftning (primær eller sekundær) ved 
indtagelse af antikoaguleringsmidler, samt modgiften herfor, skal nævnes på opslag. 

DE: Die zu behandelnde Fläche muss während der Behandlungszeit markiert sein. Die Gefahr der (primären oder 
sekundären) Vergiftung durch das Antikoagulans und dessen Gegenmittel sollte erwähnt werden.

IT L 155/200 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 11.6.2011



ET: Käideldud ala tuleb käitlemisperioodiks märgistada. Antikoagulandi mürgituse (esmane või teisene) oht ning selle 
vastane antidoot peab olema ära mainitud. 

EL: Η περιοχή στην οποία έχει χρησιμοποιηθεί το προϊόν πρέπει να έχει σημαδευτεί κατά την περίοδο χρήσης. Θα πρέπει 
να αναφέρεται ο κίνδυνος (πρωτογενούς ή δευτερογενούς) δηλη- τηρίασης από το αντιπηκτικό καθώς και το αντίδοτο 
σε περίπτωση δηλητηρίασης. 

EN: Treatment area must be marked during the treatment period. The danger from being poisoned (primary or 
secondary) by the anticoagulant and the antidote against it should be mentioned. 

FR: La zone de traitement doit faire l'objet d'un marquage pendant la période de traitement. Le risque d'empoison
nement (primaire ou secondaire) par l'anticoagulant, ainsi que son antidote doivent être mentionnés. 

IT: Durante il periodo di trattamento la zona interessata deve essere chiaramente segnalata. Devono essere men
zionati il pericolo di avvelenamento (primario o secondario) dovuto all'anticoagulante e il relativo antidoto. 

LV: Apstrādes laikā apstrādājamo platību marķēt. Norādīt saindēšanās (primārās vai sekundārās) apdraudējumu ar 
antikoagulantu un tā antidotu. 

LT: Apdorojami plotai turi būti pažymėti visą apdorojimo laikotarpį. Turi būti paminėtas apsinuodijimo antikoa
guliantu pavojus (tiesioginis ar netiesioginis) ir nurodytas priešnuodis. 

HU: A kezelt területet a kezelés ideje alatt külön jelöléssel kell megjelölni. A jelölésben fel kell hívni a figyelmet a 
véralvadásgátló szertől való mérgeződés veszélyére és annak ellenszerére. 

MT: Il-post ittrattat għandu jkun immarkat filwaqt li jkun qiegħed jiġi itrattat. Għandu jissemma l-periklu ta’ 
avvelenament (primarju jew sekondarju) bl-antikoagulant u l-antitodu tiegħu. 

NL: De behandelde zone moet tijdens de verdelgingsperiode worden gemarkeerd. Het risico van een (primaire of 
secundaire) vergiftiging door het antistollingsmiddel moet worden vermeld, alsmede het tegengif. 

PL: Obszar poddany zabiegowi musi być oznakowany podczas zabiegu. Niebezpieczeństwo zatrucia (pierwotnego 
lub wtórnego) antykoagulantem i antidotum powinno być wyszczególnione. 

PT: Durante o período de tratamento, marcar a zona, com menção ao perigo de envenenamento (primário ou 
secundário) pelo anticoagulante e indicação do antídoto deste último. 

RO: Zona de tratament trebuie marcată în timpul perioadei de aplicare! A se menționa riscul de otrăvire (principal și 
secundar) cu anticoagulant și antitodul specific! 

SK: Ošetrovaná plocha sa počas ošetrenia musí označiť. Musí sa uviesť nebezpečenstvo možnej otravy (primárnej 
alebo sekundárnej) antikoagulantami a protilátky. 

SL: Tretirano območje je treba v času tretiranja označiti. Navesti je treba nevarnost zastrupitve (neposredne ali 
posredne) z antikoagulanti in ustrezne antidote. 

FI: Käsiteltävä alue on merkittävä käsittelyaikana. Antikoagulantin aiheuttama myrkytysvaara (primaarinen tai se
kundaarinen) ja vasta-aine mainittava. 

SV: Det behandlade området skall markeras under behandlingsperioden. Faran för förgiftning (primär eller sekundär) 
av antikoagulanten samt motgift skall anges. 

SPr 3 

BG: Мъртвите гризачи да се отстраняват от третираната площ всеки ден през целия период на третиране. Да не се 
изхвърлят в кофи за боклук или на сметища. 

ES: Durante el tratamiento, los roedores muertos deben retirarse diariamente de la zona tratada. No tirarlos en 
cubos de basura ni en vertederos.
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CS: Mrtvé hlodavce během doby použití přípravku denně odstraňujte. Neodkládejte je do nádob na odpadky ani na 
smetiště. 

DA: Døde gnavere skal fjernes fra behandlingsområdet hver dag. Anbring ikke de døde gnavere i åbne affaldsbe
holdere. 

DE: Tote Nager während der Einsatzperiode täglich entfernen. Nicht in Müllbehältern oder auf Müllkippen entsorgen. 

ET: Surnud närilised tuleb eemaldada käitlemisalalt käitlemise ajal iga päev. Mitte panna prügikastidesse või prügi 
mahapaneku kohtadesse. 

EL: Τα νεκρά τρωκτικά πρέπει να απομακρύνονται καθημερινά από την περιοχή χρήσης σε όλη τη διάρκεια χρησιμοποίησης 
του προϊόντος. Να μην τοποθετούνται σε κάδους απορ- ριμμάτων ούτε σε σακούλες σκουπιδιών. 

EN: Dead rodents must be removed from the treatment area each day during treatment. Do not place in refuse bins 
or on rubbish tips. 

FR: Les rongeurs morts doivent être retirés quotidiennement de la zone de traitement pendant toute la période du 
traitement. Ne pas les jeter dans les poubelles ni les décharges. 

IT: I roditori morti devono essere rimossi quotidianamente dalla zona del trattamento per tutta la durata dello 
stesso e non devono essere gettati nei rifiuti o nelle discariche. 

LV: Apstrādes laikā beigtos grauzējus no apstrādātās platības aizvākt katru dienu. Neizmest tos atkritumu tvertnēs 
vai kaudzēs. 

LT: Žuvę graužikai turi būti surenkami iš apdoroto ploto kiekvieną dieną viso naikinimo metu. Nemesti i šiukšlių 
dėžes arba sąvartynus. 

HU: Az elhullott rágcsálókat a kezelés alatt naponta el kell távolítani a kezelt területről. A tetemeket tilos hulladék
tartályban vagy hulladéklerakóban elhelyezni. 

MT: Għandhom jitneħħew kuljum ir-rodenti mejta mill-post ittrattat. Tarmihomx f'kontenituri taż-żibel jew fuq 
ilmiżbliet. 

NL: Tijdens de verdelgingsperiode moeten de knaagdieren elke dag uit de behandelde zone worden verwijderd. Gooi 
ze niet in vuilnisbakken of op storten. 

PL: Martwe gryzonie usuwać z obszaru poddanego zabiegowi każdego dnia. Nie wyrzucać do pojemników na 
śmieci i nie wywozić na wysypiska śmieci. 

PT: Durante o período de tratamento, remover diariamente os roedores mortos da zona de tratamento, mas sem os 
deitar ao lixo ou depositar em lixeiras. 

RO: Rozătoarele moarte trebuie să fie îndepărtate din zona tratată în fiecare zi în timpul tratamentului! A nu se 
arunca în recipientele pentru gunoi sau la gropile de gunoi! 

SK: Mŕtve hlodavce treba z ošetrovanej plochy každý deň odstrániť. Nehádžte ich do odpadových nádob alebo na 
smetisko. 

SL: Poginule glodalce je treba odstraniti s tretiranega območja sproti, vsak dan v času tretiranja, vendar ne v 
zabojnike za odpadke ali odlagališča smeti. 

FI: Kuolleet jyrsijät on kerättävä käsittelyaikana alueelta päivittäin. Niitä ei saa heittää jätesäiliöihin tai kaatopaikoille. 

SV: Döda gnagare skall tas bort från behandlingsområdet varje dag under behandlingen. Får inte läggas i soptunnor 
eller på soptipp.
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3. Criteri di applicazione delle frasi tipo sulle precauzioni specifiche 

3.1. Introduzione 

In generale i prodotti fitosanitari sono autorizzati solo per gli impieghi specificati, accettabili sulla base di una 
valutazione conforme ai principi uniformi stabiliti nell'allegato del regolamento (UE) n. [Office of Publications please 
insert number – regolamento (UE) n. …/… della Commissione, del […], che attua il regolamento (CE) n. 1107/2009 
del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione 
dei prodotti fitosanitari]. 

Le precauzioni specifiche devono riflettere, nella misura del possibile, i risultati di tali valutazioni conformi ai principi 
uniformi e devono essere applicate in particolare nei casi in cui sono necessarie misure di attenuazione dei rischi per 
evitare effetti inaccettabili. 

3.2. Criteri di applicazione delle frasi tipo sulle precauzioni per gli operatori 

SPo 1 

Dopo il contatto con la pelle, rimuovere il prodotto con un panno asciutto e quindi lavare abbondantemente con 
acqua. 

La frase va utilizzata per i prodotti fitosanitari contenenti ingredienti che possono reagire violentemente a contatto 
con l'acqua, come i sali di cianuro o il fosfuro di alluminio. 

SPo 2 

Lavare tutto l'equipaggiamento di protezione dopo l'impiego. 

Si raccomanda di utilizzare questa frase quando, per proteggere gli operatori, è necessario un equipaggiamento di 
protezione. L'uso della frase è obbligatorio per tutti i prodotti fitosanitari classificati T o T+. 

SPo 3 

Una volta iniziata la fumigazione, non inalare il fumo e abbandonare immediatamente la zona trattata. 

La frase può essere utilizzata per i prodotti fitosanitari impiegati per la fumigazione nei casi in cui l'uso della 
maschera respiratoria non sia giustificato. 

SPo 4 

Il contenitore deve essere aperto all'esterno e in condizioni di tempo secco. 

La frase va utilizzata per i prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive che possono reagire violentemente a 
contatto con l'acqua o l'umidità dell'aria, come il fosfuro di alluminio, o che possono causare una combustione 
spontanea, come i ditiocarbamati (alchilene-bis). Questa frase può essere utilizzata anche per i prodotti volatili 
classificati R20, R23 o R26. In singoli casi è necessario avvalersi del parere di esperti per valutare se le proprietà 
della preparazione e l'imballaggio possono causare danni all'operatore. 

SPo 5 

Ventilare a fondo /per una durata da specificare/fino all'essiccazione dello spray le serre/zone trattate prima di accedervi. 

La frase può essere utilizzata per i prodotti fitosanitari impiegati in serre o altri luoghi chiusi, come i magazzini. 

3.3. Criteri di applicazione delle frasi tipo sulle precauzioni da adottare per l'ambiente 

SPe 1 

Per proteggere le acque sotterranee/gli organismi del suolo non applicare questo prodotto o altri prodotti contenenti 
(specificare la sostanza attiva o la classe di sostanze, secondo il caso) per più di (indicare la durata o la frequenza). 

La frase va utilizzata per i prodotti fitosanitari per i quali una valutazione conforme ai principi uniformi dimostra 
che sono necessarie misure di attenuazione dei rischi per uno o alcuni degli impieghi indicati nell'etichetta, al fine di 
evitare un accumulo nel suolo, effetti negativi sui lombrichi o su altri organismi presenti nel suolo o sulla microflora 
del suolo e/o la contaminazione delle acque sotterranee.
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SPe 2 

Per proteggere le acque sotterranee/gli organismi acquatici non applicare sul suolo (specificare tipo o situazione del 
suolo). 

La frase può essere utilizzata come misura di attenuazione dei rischi per evitare una possibile contaminazione delle 
acque sotterranee o superficiali vulnerabili (ad esempio a causa del tipo di terreno, della topologia o del drenaggio del 
suolo), se una valutazione conforme ai principi uniformi dimostra che sono necessarie misure di attenuazione dei 
rischi per uno o alcuni degli impieghi indicati sull'etichetta, al fine di evitare effetti inaccettabili. 

SPe 3 

Per proteggere organismi acquatici/piante/artropodi/insetti non bersaglio, rispettare una fascia di sicurezza non 
trattata di (precisare la distanza) da zone non coltivate/acque superficiali. 

La frase va utilizzata per proteggere piante, artropodi e/o organismi acquatici non bersaglio, se una valutazione 
conforme ai principi uniformi dimostra che sono necessarie misure di attenuazione dei rischi per uno o alcuni degli 
impieghi indicati sull'etichetta, al fine di evitare effetti inaccettabili. 

SPe 4 

Per proteggere gli organismi acquatici/le piante non bersaglio non applicare su superfici impermeabili quali asfalto, 
cemento, acciottolato, binari ferroviari e in altre situazioni ad alto rischio di deflusso superficiale. 

A seconda dei tipi di impiego del prodotto fitosanitario, gli Stati membri possono utilizzare la frase per attenuare il 
rischio di deflusso superficiale al fine di proteggere gli organismi acquatici o le piante non bersaglio. 

SPe 5 

Per proteggere gli uccelli/i mammiferi selvatici, il prodotto deve essere interamente incorporato nel terreno; assicu
rarsi che il prodotto sia completamente incorporato in fondo ai solchi. 

La frase va utilizzata per prodotti fitosanitari come i granuli o i pellet, che devono essere incorporati nel terreno per 
proteggere gli uccelli e i mammiferi selvatici. 

SPe 6 

Per proteggere gli uccelli/i mammiferi selvatici rimuovere il prodotto fuoriuscito accidentalmente. 

La frase va utilizzata per prodotti fitosanitari come i granuli o i pellet, al fine di evitare che vengano ingeriti da 
uccelli o mammiferi selvatici. Si consiglia di utilizzarla per tutti i preparati solidi utilizzati senza diluizione. 

SPe 7 

Non applicare durante il periodo di riproduzione degli uccelli. 

La frase va utilizzata quando una valutazione conforme ai principi uniformi dimostra che tale misura di attenuazione 
dei rischi è necessaria per uno o alcuni degli impieghi indicati sull'etichetta. 

SPe 8 

Pericoloso per le api/Per proteggere api e insetti impollinatori non applicare alle colture durante la fioritura/Non 
utilizzare in luoghi con forte presenza di api/Rimuovere o coprire gli alveari durante l'applicazione e per (indicare il 
periodo) dopo il trattamento/Non applicare in presenza di piante infestanti in fiore/Eliminare le piante infestanti prima 
della fioritura/Non applicare prima di (indicare il periodo). 

La frase va utilizzata per i prodotti fitosanitari per i quali una valutazione conforme ai principi uniformi dimostra 
che devono essere applicate misure di attenuazione dei rischi per uno o alcuni degli impieghi previsti, al fine di 
proteggere le api e altri insetti impollinatori. A seconda del tipo di impiego del prodotto fitosanitario e delle 
disposizioni regolamentari nazionali pertinenti, gli Stati membri possono scegliere la formulazione appropriata 
per limitare il rischio per le api e gli altri insetti impollinatori e le loro covate.
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3.4. Criteri di applicazione delle frasi tipo sulle precauzioni da adottare per le buone pratiche agricole 

SPa 1 

Per evitare l'insorgenza di resistenza non applicare questo prodotto o altri prodotti contenenti (indicare la sostanza 
attiva o la classe di sostanze, a seconda del caso) per più di (precisare il numero o la durata delle applicazioni). 

La frase va utilizzata quando tale restrizione appare necessaria per limitare il rischio di insorgenza di resistenza. 

3.5. Criteri di attribuzione delle frasi tipo sulle precauzioni specifiche per i rodenticidi 

SPr 1 

Le esche devono essere disposte in modo da minimizzare il rischio di ingerimento da parte di altri animali. Fissare le 
esche in modo che non possano essere trascinate via dai roditori. 

Affinché gli operatori rispettino la norma, la frase deve essere messa in evidenza sull'etichetta per evitare possibil
mente un uso improprio. 

SPr 2 

Durante il periodo di trattamento la zona interessata deve essere chiaramente segnalata. Devono essere menzionati il 
pericolo di avvelenamento (primario o secondario) dovuto all'anticoagulante e il relativo antidoto. 

La frase deve essere messa in evidenza sull'etichetta, in modo da evitare possibilmente un avvelenamento accidentale. 

SPr 3 

I roditori morti devono essere rimossi quotidianamente dalla zona del trattamento per tutta la durata dello stesso e 
non devono essere gettati nei rifiuti o nelle discariche. 

Per evitare l'avvelenamento secondario di animali, la frase deve essere utilizzata per tutti i rodenticidi contenenti 
anticoagulanti come sostanze attive.

IT 11.6.2011 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 155/205



DECISIONE DELLA COMMISSIONE 

del 7 giugno 2011 

che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione del marchio UE di qualità ecologica alla carta per 
copia e alla carta grafica 

[notificata con il numero C(2011) 3751] 

(Testo rilevante ai fini del SEE) 

(2011/332/UE) 

LA COMMISSIONE EUROPEA, 

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, 

visto il regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo al marchio di 
qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) ( 1 ), in parti
colare l’articolo 8, paragrafo 2, 

previa consultazione del comitato dell’Unione europea per il 
marchio di qualità ecologica (Eco-labelling Board), 

considerando quanto segue: 

(1) Ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010, il marchio UE 
di qualità ecologica può essere assegnato ai prodotti con 
un ridotto impatto ambientale durante l’intero ciclo di 
vita. 

(2) Il regolamento (CE) n. 66/2010 prevede che i criteri 
specifici per l’assegnazione del marchio UE di qualità 
ecologica siano stabiliti per gruppi di prodotti. 

(3) La decisione 1999/554/CE della Commissione ( 2 ) ha fis
sato i criteri ecologici e i relativi requisiti di valutazione e 
di verifica per la carta per copia e per la carta grafica. A 
seguito della revisione dei criteri fissati in tale decisione, 
la decisione 2002/741/CE della Commissione ( 3 ) ha sta
bilito criteri modificati validi fino al 30 giugno 2011. 

(4) Tali criteri sono stati ulteriormente rivisti alla luce di 
sviluppi tecnologici. Dato il riesame in questione, è op
portuno modificare la definizione del gruppo di prodotti 
e stabilire nuovi criteri ecologici. I nuovi criteri e i ri
spettivi requisiti di valutazione e verifica devono essere 
validi per quattro anni a decorrere dalla data di adozione 
della presente decisione. 

(5) Per motivi di chiarezza, la direttiva 2002/741/CE do
vrebbe essere sostituita. 

(6) Occorre prevedere un periodo transitorio per i produttori 
ai quali è stato assegnato il marchio di qualità ecologica 

per la carta per copia e per la carta grafica sulla base dei 
criteri fissati nella decisione 2002/741/CE affinché essi 
abbiano il tempo sufficiente di adeguare i propri prodotti 
e conformarsi ai criteri e requisiti riesaminati. Fino al 
termine di validità della decisione 2002/741/CE i produt
tori devono inoltre poter presentare le domande in base 
ai criteri istituiti dalla suddetta decisione o in base ai 
criteri istituiti dalla presente decisione. 

(7) Le misure previste dalla presente decisione sono con
formi al parere del comitato istituito ai sensi 
dell’articolo 16 del regolamento (CE) n. 66/2010, 

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: 

Articolo 1 

1. Il gruppo di prodotti «carta per copia e carta grafica» 
comprende fogli o rotoli di carta bianca non trasformata e 
non stampata, nonché cartone non trasformato la cui gramma
tura di base non superi i 400 g per m 2 . 

2. Sono escluse dal presente gruppo di prodotti la carta da 
giornale, la carta termosensibile, la carta fotografica e autoco
piante, la carta da imballaggio e da regalo, nonché quella pro
fumata. 

Articolo 2 

Ai fini della presente decisione si intende per: 

«fibre riciclate» le fibre sottratte al flusso dei rifiuti durante un 
processo di fabbricazione oppure le fibre generate da insedia
menti domestici o commerciali, industriali e istituzionali quali 
utilizzatori finali del prodotto, che non possono più essere 
utilizzate per lo scopo previsto. È escluso il riutilizzo di 
materiali generati in un processo e che possono essere recupe
rati nello stesso processo che li ha generati (scarti di fabbrica
zione — prodotti in loco o acquistati). 

Articolo 3 

Per ottenere l’assegnazione del marchio UE di qualità ecologica 
ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010, un esemplare di carta 
per copia o di carta grafica deve rientrare nel gruppo di prodotti 
«carta per copia e carta grafica» definito all’articolo 1 della pre
sente decisione e soddisfare i criteri ecologici e i rispettivi re
quisiti di valutazione e verifica indicati nell’allegato alla presente 
decisione.
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Articolo 4 

I criteri per il gruppo di prodotti «carta per copia e carta grafica» 
e i rispettivi requisiti di valutazione e verifica sono validi per 
quattro anni dalla data di adozione della presente decisione. 

Articolo 5 

A fini amministrativi alla «carta per copia» e alla «carta grafica» è 
assegnato il numero di codice «011». 

Articolo 6 

La decisione 2002/741/CE è abrogata. 

Articolo 7 

1. In deroga all’articolo 6, le domande relative al marchio UE 
di qualità ecologica per i prodotti appartenenti al gruppo «carta 
per copia e carta grafica» presentate entro la data di adozione 
della presente decisione sono valutate in base ai criteri istituiti 
dalla decisione 2002/741/CE. 

2. Le domande per l’assegnazione del marchio UE di qualità 
ecologica per i prodotti appartenenti al gruppo «carta per copia 
e carta grafica» presentate a partire dalla data di adozione della 

presente decisione, ma prima del 30 giugno 2011, possono 
basarsi sui criteri di cui alla decisione 2002/741/CE o sui criteri 
stabiliti dalla presente decisione. 

Dette domande sono valutate conformemente ai criteri su cui si 
basano. 

3. I marchi di qualità ecologica attribuiti in base a domande 
valutate secondo i criteri stabiliti nella decisione 2002/741/CE 
possono essere utilizzati per dodici mesi a partire dalla data di 
adozione della presente decisione. 

Articolo 8 

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. 

Fatto a Bruxelles, il 7 giugno 2011. 

Per la Commissione 

Janez POTOČNIK 
Membro della Commissione
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ALLEGATO 

QUADRO DI RIFERIMENTO 

Finalità dei criteri 

I criteri sono intesi, in particolare, a ridurre il rilascio nelle acque di sostanze tossiche o eutrofizzanti e ad attenuare i 
danni o i rischi ambientali connessi con l’uso dell’energia (surriscaldamento climatico, acidificazione, riduzione dello strato 
di ozono, esaurimento delle risorse non rinnovabili) mediante la riduzione del consumo energetico e delle relative 
emissioni nell’atmosfera. Essi sono altresì volti a ridurre i danni ambientali o i rischi legati all’uso di sostanze chimiche 
pericolose, nonché all’applicazione di principi di gestione sostenibile per salvaguardare le foreste. 

CRITERI 

Tali criteri sono stabiliti per ognuno dei seguenti aspetti: 

1) emissioni nelle acque e nell’aria; 

2) consumo energetico; 

3) fibre: gestione sostenibile delle foreste; 

4) sostanze chimiche pericolose; 

5) gestione dei rifiuti; 

6) idoneità all’uso; 

7) informazioni da riportare sulla confezione; 

8) informazioni presenti sul marchio di qualità ecologica Ecolabel. 

I criteri ecologici riguardano la produzione di pasta, compresi tutti i sottoprocessi costitutivi, dal punto in cui la fibra 
vergine/materia prima riciclata entra nell’impianto fino al punto in cui la pasta esce dalla cartiera. Per i processi di 
produzione della carta, i criteri ecologici si applicano a tutti i sottoprocessi, dalla battitura della pasta (disintegrazione della 
carta riciclata) all’avvolgimento della carta in rotoli. 

Non rientrano tra i criteri ecologici il trasporto, la conversione e l’imballaggio della pasta, della carta o delle materie 
prime. 

Requisiti di valutazione e verifica 

Per ciascun criterio sono previsti requisiti specifici di valutazione e verifica 

Nel caso in cui il richiedente sia tenuto a produrre dichiarazioni, documenti, analisi, rapporti di prova o altri elementi che 
attestino la conformità ai criteri, questa documentazione può a seconda dei casi provenire dal richiedente stesso e/o dai 
suoi fornitori e/o dai fornitori di questi ultimi. 

Se del caso, possono essere usati metodi di prova diversi da quelli indicati per ciascun criterio purché ritenuti equivalenti 
dall’organismo competente che esamina la richiesta. 

Ove possibile, le prove devono essere effettuate da laboratori che soddisfino i requisiti generali stabiliti dalla norma EN 
ISO 17025 o da norme equivalenti. 

Un organismo competente effettua sopralluoghi per verificare il rispetto dei suddetti criteri. 

CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEL MARCHIO UE DI QUALITÀ ECOLOGICA 

Criterio n. 1 — Emissioni nell’acqua e nell’aria 

a) COD, zolfo (S), NOx, fosforo (P) 

Per ciascuno di questi parametri, le emissioni nell’aria e/o nell’acqua dovute alla fabbricazione di pasta e di carta sono 
espresse in termini di punti (P COD , P S , P NOx , P P ) secondo le modalità indicate qui di seguito. 

Nessuno dei valori ottenuti per i vari punti P COD , P S , P NOx , P P deve superare 1,5. 

Il numero complessivo di punti (P totale = P COD + P S + P NOx + P P ) non deve superare 4,0. 

Il calcolo di PCOD deve essere effettuato secondo le seguenti modalità (P S , P Nox e P P devono essere calcolati esattamente 
nello stesso modo). 

Per ogni pasta «i» utilizzata, le emissioni di COD corrispondenti misurate (COD pasta, «i» espresso in kg/tonnellata 
essiccata all’aria — ADT) sono pesate in funzione della proporzione di ogni pasta utilizzata (pasta «i» per una tonnellata 
di pasta essiccata all’aria) e sommate. Le emissioni ponderate di COD per le paste sono quindi sommate alle emissioni 
misurate di COD prodotte dalla fabbricazione della carta per ottenere il totale delle emissioni di COD (COD totale).
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Il valore di riferimento ponderato dei COD per la fabbricazione di pasta è calcolato nello stesso modo, come la somma 
dei valori di riferimento ponderati per ogni pasta usata e sommata al valore di riferimento per la fabbricazione della carta 
per ottenere un valore totale di riferimento del COD (COD riftotale). I valori di riferimento per ogni tipo di pasta usata e 
per la fabbricazione di carta sono indicati nella tabella 1. 

Infine, le emissioni totali di COD sono divise per il valore di riferimento del totale di COD come segue: 

P COD ¼ 
COD totale 

COD rif ;totale 
¼ P n 

i¼1 ½pasta; i Ü ðCOD pasta;i Þâ þ COD macchinapercarta P n 
i¼1 ½pasta; i Ü ðCOD rifpasta;i Þâ þ COD rifmacchinapercarta 

Tabella 1 

Valori di riferimento per le emissioni prodotte dalla fabbricazione di vari tipi di paste e dalla fabbricazione di 
carta 

Tipo di pasta/carta 
Emissioni (kg/ADT) (*) 

COD riferimento S riferimento NOx riferimento P riferimento 

Pasta chimica sbiancata (ad eccezione della pasta al sol
fito) 

18,0 0,6 1,6 0,045 (*) 

Pasta chimica sbiancata (al solfito) 25,0 0,6 1,6 0,045 

Pasta chimica non sbiancata 10,0 0,6 1,6 0,04 

Pasta ottenuta con preparazione chimico-termo-mecca
nica (CTMP) 

15,0 0,2 0,3 0,01 

Pasta ottenuta con preparazione termo-meccanica (TMP)/ 
pasta di sfilacciamento 

3,0 0,2 0,3 0,01 

Pasta a base di fibre riciclate 2,0 0,2 0,3 0,01 

Carta (cartiere non integrate che utilizzano esclusiva
mente paste commerciali acquistate) 

1 0,3 0,8 0,01 

Carta (altre fabbriche) 1 0,3 0,7 0,01 

(*) Una deroga a detto livello, fino ad un livello di 0,1, è accordata quando si possa dimostrare che il livello più elevato di P è dovuto a P 
naturalmente presente nella pasta di legno. 

In caso di cogenerazione di calore ed elettricità nello stesso impianto le emissioni di S e NOx prodotte dalla generazione 
di elettricità possono essere sottratte dal quantitativo totale. Per calcolare la percentuale di emissioni prodotte dalla 
generazione di elettricità può essere usata la seguente equazione: 

2 × [MWh(elettricità)] / [2 × MWh(elettricità) + MWh(calore)] 

Nel calcolo l’elettricità si riferisce a quella prodotta nell’impianto di cogenerazione. 

Il calore è il calore netto fornito dalla centrale alla fabbricazione di pasta/carta. 

Valutazione e verifica: il richiedente deve fornire calcoli dettagliati che attestino la conformità a questo criterio, nonché i 
documenti giustificativi corrispondenti, ivi compresi i rapporti di prova secondo i metodi seguenti: COD: ISO 6060; NOx: 
ISO 11564; S(ossid.): EPA n. 8; S(rid.): EPA n. 16 A; tenore di S nei prodotti petroliferi: ISO 8754; tenore di S nel 
carbone: ISO 351; P: EN ISO 6878, APAT IRSA CNR 4110 o Dr Lange LCK 349. 

I documenti giustificativi devono indicare la frequenza di misurazione e il calcolo dei punti per COD, S e NOx. Devono 
essere incluse tutte le emissioni di S e NOx prodotte durante la fabbricazione della pasta da carta e della carta, ivi 
compreso il vapore generato all’esterno del sito di produzione, ad eccezione delle emissioni legate alla produzione di 
energia elettrica. Le misurazioni devono includere anche le caldaie di recupero, i forni a calce, le caldaie a vapore e le 
fornaci di distruzione dei gas maleodoranti. Si deve tenere conto anche delle emissioni diffuse. I valori delle emissioni 
atmosferiche notificate per S devono includere le emissioni di S ossidato e quelle di S ridotto (solfuro dimetile, metil
mercaptano, solfuro di idrogeno ecc.). Le emissioni di S legate alla produzione di energia termica a partire dal petrolio, dal 
carbone e da altri combustibili esterni il cui contenuto di S è noto possono essere calcolate invece di essere misurate e 
devono essere prese in considerazione. 

La misurazione delle emissioni nell’acqua deve essere realizzata su campioni di acqua non filtrata e non sedimentata 
prelevati dopo il trattamento in fabbrica o presso un impianto di depurazione pubblico. Per effettuare le misurazioni si 
devono prendere in considerazione 12 mesi di produzione. Nel caso di uno stabilimento nuovo o ricostruito le misu
razioni devono prendere in considerazione almeno quarantacinque giorni consecutivi di funzionamento stabile degli 
impianti. Le misurazioni devono essere rappresentative della campagna di produzione considerata.
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In caso di cartiere integrate, viste le difficoltà nell’ottenere valori distinti per le emissioni relative a pasta e carta, qualora 
sia disponibile anche un solo dato aggregato per la produzione di pasta e carta, i valori di emissione per la pasta è fissato 
a zero e il dato per la cartiera deve comprendere sia la produzione di pasta che di carta. 

b) AOX 

— Fino al 31 marzo 2013 le emissioni di AOX prodotte dalle fabbricazione di ciascun tipo di pasta non devono 
superare 0,20 kg/ADT. 

— Dal 1 o aprile 2013 e fino alla fine della validità dei criteri fissati nella presente decisione le emissioni di AOX prodotte 
dalla fabbricazione di ciascun tipo di pasta non devono superare 0,17 kg/ADT. 

Valutazione e verifica: il richiedente deve fornire rapporti di prova basati sul metodo AOX ISO 9562 corredati di calcoli 
dettagliati che attestino la conformità a questo criterio, nonché i documenti giustificativi corrispondenti. 

Questi ultimi devono indicare la frequenza di misurazione. Gli AOX devono essere misurati solo nei processi in cui per 
sbiancare la pasta vengono utilizzati i composti di cloro. Gli AOX non devono essere misurati negli effluenti derivanti 
dalla produzione non integrata di carta, o negli effluenti derivanti dalla produzione di pasta senza sbiancamento o quando 
lo sbiancamento è effettuato con sostanze prive di cloro. 

La misurazione deve essere realizzata su campioni di acqua non filtrata e non sedimentata prelevati dopo il trattamento in 
fabbrica o presso un impianto di depurazione pubblico. Per effettuare le misurazioni si devono prendere in considerazione 
12 mesi di produzione. Nel caso di uno stabilimento nuovo o ricostruito le misurazioni devono prendere in conside
razione almeno quarantacinque giorni consecutivi di funzionamento stabile degli impianti. Le misurazioni devono essere 
rappresentative della campagna di produzione considerata. 

c) CO 2 

Le emissioni di biossido di carbonio provenienti da fonti non rinnovabili non devono superare 1 000 kg per tonnellata di 
carta prodotta, incluse le emissioni derivanti dalla produzione di energia elettrica (sia nel sito di produzione che al suo 
esterno). Per le cartiere non integrate (che utilizzano esclusivamente paste commerciali acquistate) le emissioni non 
devono superare 1 100 kg per tonnellata. Le emissioni devono essere calcolate come la somma delle emissioni generate 
dai processi di produzione della pasta e della carta. 

Valutazione e verifica: il richiedente deve fornire calcoli dettagliati che attestino la conformità a questo criterio, nonché i 
documenti giustificativi corrispondenti. 

Il richiedente deve fornire i dati sulle emissioni atmosferiche di biossido di carbonio, in cui siano incluse tutte le fonti di 
combustibili non rinnovabili utilizzate per la produzione di pasta e carta, nonché le emissioni derivanti dalla produzione 
di energia elettrica (sia nel sito di produzione che al suo esterno). 

Nel calcolo delle emissioni di CO 2 prodotte dai combustibili devono essere utilizzati i seguenti coefficienti di emissione: 

Tabella 2 

Combustibile Emissioni di CO 2 fossile Unità 

Carbone 95 g CO 2 fossile/MJ 

Petrolio greggio 73 g CO 2 fossile/MJ 

Olio combustibile 1 74 g CO 2 fossile/MJ 

Olio combustibile 2-5 77 g CO 2 fossile/MJ 

GPL 69 g CO 2 fossile/MJ 

Gas naturale (GN) 56 g CO 2 fossile/MJ 

Elettricità di rete 400 g CO 2 fossile/kWh 

Per effettuare le misurazioni o il bilancio globale si devono prendere in considerazione 12 mesi di produzione. Nel caso di 
uno stabilimento nuovo o ricostruito le misurazioni devono prendere in considerazione almeno quarantacinque giorni 
consecutivi di funzionamento stabile degli impianti. I calcoli devono essere rappresentativi della campagna di produzione 
considerata. 

Non rientra nel calcolo delle emissioni di CO 2 la quantità di energia prodotta da fonti rinnovabili ( 1 ) acquistata e usata per 
i processi di produzione. Il richiedente deve fornire adeguata documentazione attestante che questo tipo di energia è 
effettivamente usata nella cartiera o è acquistata all’esterno.
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Criterio n. 2 — Consumo energetico 

a) Energia elettrica 

Il consumo di elettricità legato alla produzione di pasta da carta e di carta è espresso in termini di punti (P E ) come 
illustrato qui di seguito. 

Il numero di punti PE deve essere inferiore o uguale a 1,5. 

PE sarà calcolato come segue. 

Calcolo per la fabbricazione di pasta da carta: per ciascuna pasta «i» utilizzata, il consumo di elettricità corrispondente 
(E pasta , i espresso in kWh/ADT) deve essere calcolato secondo la formula seguente: 

E pasta , i = elettricità prodotta all’interno + elettricità acquistata – elettricità venduta 

Calcolo per la fabbricazione di carta: analogamente, il consumo energetico legato alla fabbricazione di carta (E carta ) deve 
essere calcolato secondo la formula seguente: 

E carta = elettricità prodotta all’interno + elettricità acquistata – elettricità venduta 

Infine, i punti calcolati per la fabbricazione di pasta e di carta sono combinati per ottenere il numero totale di punti (PE) 
nel modo seguente: 

P E ¼ P n 
i¼1 ½pasta; i Ü E pasta;i â þ E carta P n 

i¼1 ½pasta; i Ü E rifpasta;i â þ E rifcarta 

In caso di cartiere integrate, viste le difficoltà nell’ottenere valori distinti per il consumo energetico legato alla produzione 
di pasta e di carta, qualora sia disponibile un solo dato aggregato per la produzione di queste ultime, i valori per 
l’elettricità consumata per produrre la pasta è fissato a zero e il dato per la cartiera comprende sia la produzione di pasta 
che di carta. 

b) Combustibile (energia termica) 

Il consumo di combustibile legato alla fabbricazione di pasta da carta e di carta è espresso in termini di punti (P F ) come 
illustrato qui di seguito. 

Il numero di punti P F deve essere inferiore o uguale a 1,5. 

PF sarà calcolato come segue. 

Calcolo per la fabbricazione di pasta da carta: per ciascuna pasta da carta «i» utilizzata, il consumo di combustibile 
corrispondente (F pasta , i espresso in kWh/ADT) deve essere calcolato secondo la formula seguente: 

F pasta , i = combustibile prodotto all’interno + combustibile acquistato – combustibile venduto – 1,25 × elettricità prodotta 
all’interno 

Nota: 

Il valore F pasta, i (e il suo contributo a P F, pasta ) non deve essere calcolato per la pasta meccanica a meno che non si tratti di 
pasta meccanica commerciale essiccata all’aria contenente almeno il 90 % di materia secca. 

Nella formula precedente, la quantità di combustibile usata per produrre il calore venduto va aggiunta al termine 
«combustibile venduto». 

Calcolo per la fabbricazione di carta: analogamente, il consumo di combustibile legato alla fabbricazione di carta (F carta , 
espresso in kWh/ADT) deve essere calcolato secondo la formula seguente: 

F carta = combustibile prodotto all’interno + combustibile acquistato – combustibile venduto 1,25 × elettricità prodotta 
all’interno. 

Infine, i punti calcolati per la fabbricazione di pasta e di carta sono combinati per ottenere il numero totale di punti (PF) 
nel modo seguente: 

P F ¼ P n 
i¼1 ½pasta; i Ü F pasta;i â þ F carta P n 

i¼1 ½pasta; i Ü F rifpasta;i â þ F rifcarta
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Tabella 3 

Valori di riferimento per l’elettricità e il combustibile 

Tipo di pasta 
Combustibile kWh/ADT 

F riferimento 

Elettricità kWh/ADT 

E riferimento 

Pasta chimica 4 000 

(N.B.: per la pasta commerciale essic
cata all’aria contenente almeno il 
90 % di materia secca, questo valore 
può essere incrementato del 25 % per 
l’energia necessaria all’essiccazione) 

800 

Pasta meccanica 900 

(N.B.: questo valore si applica unica
mente alla pasta commerciale essic
cata all’aria) 

1 900 

Pasta ottenuta con preparazione chi
mico-termo-meccanica (CTMP) 

1 000 2 000 

Pasta a base di fibre riciclate 1 800 

(N.B.: per la pasta commerciale essic
cata all’aria, questo valore può essere 
incrementato del 25 % per l’energia 
necessaria all’essiccazione 

800 

Tipo di carta 
Combustibile 

kWh/tonnellata 

Energia elettrica 

kWh/tonnellata 

Carta fine non patinata senza legno 

Carta da riviste (SC — calandrata) 

1 800 600 

Carta fine patinata senza legno 

Carta patinata leggera o media da rivi
ste — LWC, MWC) 

1 800 800 

Valutazione e verifica [per a) e b)]: il richiedente deve fornire calcoli dettagliati attestanti la conformità a questo criterio, 
nonché i documenti giustificativi correlati. Le informazioni comunicate comprendono pertanto il consumo totale di 
energia elettrica e di combustibili. 

Il richiedente deve calcolare tutti gli input energetici, divisi in calore/combustibili ed energia elettrica, utilizzati nella 
fabbricazione di pasta e di carta, inclusa l’energia utilizzata per la deinchiostrazione della carta straccia per la produzione 
di carta riciclata. L’energia utilizzata per il trasporto delle materie prime, la trasformazione e l’imballaggio non è compresa 
nel calcolo del consumo di energia. 

L’energia termica totale comprende tutti i combustibili acquistati. Include inoltre l’energia termica recuperata dall’incine
razione delle soluzioni e dei rifiuti derivanti da processi in situ (residui di legno, segatura, soluzioni (liquors), carta straccia, 
scarti di carta), come pure il calore ricuperato dalla produzione interna di elettricità — tuttavia, nel calcolare l’energia 
termica totale, il richiedente, deve tener conto solo dell’80 % dell’energia termica proveniente da tali fonti. 

Per energia elettrica si intende l’energia elettrica netta importata dalla rete di distribuzione e la produzione interna di 
elettricità misurata come energia elettrica. Non si deve tenere conto dell’elettricità utilizzata per trattare le acque reflue. 

Nel caso della produzione di vapore con l’uso di elettricità come fonte di calore, si calcola il valore termico del vapore, lo 
si divide per 0,8 e lo si aggiunge al consumo complessivo di combustibili. 

In caso di cartiere integrate, viste le difficoltà nell’ottenere valori distinti per il combustibile (il calore) impiegato nella 
produzione di pasta e di carta, qualora sia disponibile un solo dato aggregato per la produzione di queste ultime, i valori 
per il combustibile (il calore) impiegato nella produzione della pasta è fissato a zero e il dato per la cartiera comprende sia 
la produzione di pasta che di carta. 

Criterio n. 3 — Fibre: gestione sostenibile delle foreste 

La fibra grezza della carta può essere riciclata o vergine. 

Le fibre vergini devono riportare certificazioni valide di gestione sostenibile delle foreste e della catena di custodia 
rilasciate da sistemi di certificazione di terzi indipendenti quali l’FSC, il PEFC e simili.
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Tuttavia, qualora i sistemi di certificazione consentano la miscela di materiali certificati e non in un prodotto o linea di 
prodotti, la percentuale di materiale non certificato non dovrà superare il 50 %. Tale materiale non certificato deve essere 
coperto da un sistema di controllo che ne garantisce la provenienza da fonti legali e il rispetto di ogni altro requisito del 
sistema di certificazione per quanto riguarda il materiale non certificato. 

Gli organismi di certificazione che rilasciano certificazioni di gestione sostenibile delle foreste e/o della catena di custodia 
dovranno essere accreditati/riconosciuti dai sistemi di certificazione. 

Valutazione e verifica: il richiedente deve fornire adeguata documentazione indicante tipi, quantità e origini delle fibre 
utilizzate nella fabbricazione della pasta e della carta. 

Qualora vengano usate fibre vergini, queste devono possedere certificazioni valide di gestione sostenibile delle foreste e 
della catena di custodia rilasciate da sistemi di certificazione di terzi indipendenti quali l’FSC, il PEFC e simili. Se il 
prodotto o la linea di prodotti comprende materiale non certificato, va dimostrato che quest’ultimo è inferiore al 50 % e 
che deve essere coperto da un sistema di controllo che ne garantisce la provenienza da fonti legali e il rispetto di ogni 
altro requisito del sistema di certificazione per quanto riguarda il materiale non certificato. 

Qualora vengano usate fibre riciclate, il richiedente deve fornire una dichiarazione in cui viene indicata la quantità media 
dei tipi di carta recuperata usati per il prodotto, conformemente alla norma EN 643 o equivalente. Il richiedente dovrà 
inoltre dichiarare di non aver impiegato scarti di fabbricazione (prodotti in loco o acquistati). 

Criterio n. 4 — Sostanze e miscele il cui uso è escluso o limitato 

Valutazione e verifica: il richiedente deve fornire un elenco delle sostanze chimiche utilizzate nella fabbricazione di pasta da 
carta e di carta, nonché la documentazione necessaria (quali schede informative in materia di sicurezza — SDS). L’elenco 
deve includere la quantità, la funzione e i fornitori di tutte le sostanze utilizzate nel processo di produzione. 

a) Sostanze e miscele pericolose 

In conformità all’articolo 6, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 66/2010, il prodotto non deve contenere sostanze di cui 
all’articolo 57 del regolamento (CE) n. 1907/2006, del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ), né sostanze o miscele che 
rientrano nelle classi o categorie di pericolo di seguito elencate. 

Elenco delle indicazioni di pericolo e delle frasi di rischio 

Indicazione di pericolo secondo il GHS ( 1 ) Frasi di rischio nell’UE ( 2 ) 

H300 Mortale se ingerito R28 

H301 Tossico se ingerito R25 

H304 Può essere mortale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie 
respiratorie 

R65 

H310 Mortale a contatto con la pelle R27 

H311 Tossico a contatto con la pelle R24 

H330 Mortale se inalato R23/26 

H331 Tossico se inalato R23 

H340 Può provocare alterazioni genetiche R46 

H341 Sospettato di provocare alterazioni genetiche R68 

H350 Può provocare il cancro R45 

H350i Può provocare il cancro per inalazione R49 

H351 Sospettato di provocare il cancro R40 

H360F Può nuocere alla fertilità R60 

H360D Può nuocere al feto. R61 

H360FD Può nuocere alla fertilità Può nuocere al feto R60/61/60-61 

H360Fd Può nuocere alla fertilità. Sospettato di nuocere al feto. R60/63
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Indicazione di pericolo secondo il GHS ( 1 ) Frasi di rischio nell’UE ( 2 ) 

H360Df Può nuocere al feto. Sospettato di nuocere alla fertilità R61/62 

H361f Sospettato di nuocere alla fertilità R62 

H361d Sospettato di nuocere al feto. R63 

H361fd Sospettato di nuocere alla fertilità. Sospettato di nuocere al feto R62-63 

H362 Può essere nocivo per i lattanti allattati al seno R64 

H370 Provoca danni agli organi R39/23/24/25/26/27/28 

H371 Può provocare danni agli organi R68/20/21/22 

H372 L’esposizione prolungata o ripetuta provoca danni agli organi R48/25/24/23 

H373 L’esposizione prolungata o ripetuta può provocare danni agli organi R48/20/21/22 

H400 Altamente tossico per gli organismi acquatici R50 

H410 Altamente tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata R50-53 

H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata R51-53 

H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata R52-53 

H413 Può provocare effetti di lunga durata sugli organismi acquatici R53 

EUH059 Pericoloso per lo strato di ozono R59 

EUH029 A contatto con l’acqua libera un gas tossico R29 

EUH031 A contatto con acidi libera un gas tossico R31 

EUH032 A contatto con acidi libera un gas altamente tossico R32 

EUH070 Tossico per contatto oculare. R39-41 

Sulla pasta e sulla carta non è consentito l’utilizzo di alcuna formulazione 
colorante, di coloranti, prodotti di finissaggio di superfici, ausiliari o materiali 
da rivestimento a cui si applichino, o possano applicarsi, al momento della 
domanda, l’indicazione di pericolo H317: può provocare una reazione aller
gica della pelle 

R43 

( 1 ) Come previsto dal regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1). 
( 2 ) Come previsto dalla direttiva 67/548/CEE del Consiglio (GU 196 del 16.8.1967, pag. 1). 

L’uso di sostanze o miscele le cui proprietà cambiano in fase di trattamento (ad esempio, diventano non più biodisponibili 
o subiscono modificazioni chimiche) di sorta che il pericolo individuato non si applica più, è esente dal requisito di cui 
sopra. 

I limiti di concentrazione per le sostanze o miscele a cui si applichino, o possano applicarsi, le indicazioni di pericolo o le 
frasi di rischio di cui sopra, che rientrano nelle classi o categorie di pericolo, nonché i limiti di concentrazione per le 
sostanze conformi ai criteri di cui all’articolo 57, lettera a), b) o c) del regolamento (CE) n. 1907/2006, non devono 
superare i limiti di concentrazione, generici o specifici, determinati in conformità all’articolo 10 del regolamento (CE) n. 
1272/2008. Qualora siano determinati limiti di concentrazione specifici, questi prevalgono su quelli generici. 

I limiti di concentrazione per le sostanze conformi ai criteri di cui all’articolo 57, lettera d), e) o f), del regolamento (CE) n. 
1907/2006 non devono superare lo 0,1 % (peso/peso). 

Valutazione e verifica: il richiedente deve dimostrare la conformità a tale requisito fornendo dati sulla quantità (kg/tonnellata 
essiccata all’aria di carta prodotta) delle sostanze utilizzate e attestando che le sostanze di cui al suddetto requisito non 
sono presenti nel prodotto finale oltre i limiti di concentrazione specificati. La concentrazione delle sostanze e delle 
miscele va specificata nelle schede di sicurezza in conformità all’articolo 31 del regolamento (CE) n. 1907/2006.
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b) Sostanze elencate in conformità all’articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006 

Non è concessa alcuna deroga al divieto di cui all’articolo 6, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (CE) n. 66/2010 
riguardo alle sostanze estremamente problematiche e inserite nell’elenco di cui all’articolo 59 del regolamento (CE) n. 
1907/2006, presenti in miscele, in un articolo o in qualsiasi parte omogenea di un articolo complesso in concentrazioni 
superiori allo 0,1 %. I limiti di concentrazione specifici, determinati in conformità all’articolo 10 del regolamento (CE) n. 
1272/2008, si applicano nel caso in cui la concentrazione sia inferiore allo 0,1 %. 

Valutazione e verifica: l’elenco delle sostanze estremamente problematiche e inserite nell’elenco delle sostanze candidate in 
conformità all’articolo 59 del regolamento (CE) n. 1907/2006 è disponibile sul sito Internet: 

http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp 

Alla data della presentazione della domanda va fatto riferimento al suddetto elenco. 

Il richiedente deve dimostrare la conformità a tale requisito fornendo dati sulla quantità (kg/tonnellata essiccata all’aria di 
carta prodotta) delle sostante utilizzate e attestando che le sostanze di cui al presente criterio non sono presenti nel 
prodotto finale oltre i limiti di concentrazione specificati. La concentrazione va specificata nelle schede di sicurezza in 
conformità all’articolo 31 del regolamento (CE) n. 1907/2006. 

c) Cloro 

Il cloro gassoso non deve essere usato come agente sbiancante. Tale prescrizione non si applica al gas di cloro relativo alla 
produzione e all’uso del biossido di cloro. 

Valutazione e verifica: il richiedente deve fornire una dichiarazione del o dei fabbricanti di pasta da carta che attesti che lo 
sbiancamento non è stato effettuato per mezzo di gas di cloro. Nota: benché tale prescrizione si applichi anche allo 
sbiancamento di fibre riciclate, sono ammesse le fibre sbiancate con gas di cloro nel loro precedente ciclo di vita. 

d) APEO 

Gli alchilfenoletossilati e gli altri derivati di alchilfenolo non devono essere aggiunti ai prodotti chimici di pulizia o 
deinchiostrazione, agli agenti antischiuma, ai disperdenti e alle patinature. I derivati di alchilfenolo sono definiti come 
sostanze che, degradandosi, producono alchilfenoli. 

Valutazione e verifica: il richiedente deve fornire una dichiarazione del suo o dei suoi fornitori di sostanze chimiche che 
certifichi che dette sostanze non contengono alchilfenoletossilati o altri derivati di alchilfenolo. 

e) Monomeri residui 

Nelle patinature, negli adiuvanti di ritenzione, negli agenti di rinforzo, negli idrorepellenti o nelle sostanze chimiche 
utilizzate per il trattamento interno o esterno delle acque, la quantità totale di monomeri residui (ad eccezione dell’acril
lamide), ai quali è attribuita o può essere attribuita una delle seguenti frasi di rischio (o una combinazione di queste), non 
deve superare una concentrazione di 100 ppm (calcolata in base al contenuto di materia solida): 

Indicazione di pericolo ( 1 ) Frase di rischio ( 2 ) 

H340 Può provocare alterazioni genetiche R46 

H350 Può provocare il cancro R45 

H350i Può provocare il cancro per inalazione R49 

H351 Sospettato di provocare il cancro R40 

H360F Può nuocere alla fertilità R60 

H360D Può nuocere al feto. R61 

H360FD Può nuocere alla fertilità Può nuocere al feto R60/61/60-61 

H360Fd Può nuocere alla fertilità. Sospettato di nuocere al feto. R60/63 

H360Df Può nuocere al feto. Sospettato di nuocere alla fertilità R61/62 

H400 Altamente tossico per gli organismi acquatici R50/50-53 

H410 Altamente tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata R50-53 

H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata R51-53

IT 8.6.2011 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 149/21

http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp


Indicazione di pericolo ( 1 ) Frase di rischio ( 2 ) 

H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata R52-53 

H413 Può provocare effetti di lunga durata sugli organismi acquatici R53 

( 1 ) Come previsto dal regolamento (CE) n. 1272/2008. 
( 2 ) Come previsto dalla direttiva 67/548/CEE. 

La concentrazione di acrillamide (calcolata in base al contenuto di materia solida) nelle patinature, negli adiuvanti di 
ritenzione, negli agenti di rinforzo, negli idrorepellenti o nelle sostanze chimiche utilizzate per il trattamento interno o 
esterno delle acque, non deve superare una concentrazione di 700 ppm. 

L’organismo competente può esonerare il richiedente dal soddisfare questi requisiti per quanto riguarda le sostanze 
chimiche utilizzate per il trattamento esterno dell’acqua. 

Valutazione e verifica: il richiedente deve fornire una dichiarazione di conformità al criterio in questione, oltre alla 
documentazione adeguata (come le schede di sicurezza). 

f) Tensioattivi utilizzati nella deinchiostrazione 

Tutti i tensioattivi utilizzati nella deinchiostrazione devono essere biodegradabili a termine (cfr. i metodi di prova e le 
soglie elencati qui di seguito). 

Valutazione e verifica: il richiedente deve fornire una dichiarazione di conformità a questo criterio e le relative schede di 
sicurezza, o i rapporti di prova per ciascun tensioattivo. Deve essere indicato il metodo di prova utilizzato, le soglie, e la 
conclusione. Il metodo di prova e la soglia saranno scelti tra le opzioni seguenti: OCSE 302 A-C (o norme ISO 
equivalenti) con una percentuale di degradazione (ivi compreso l’assorbimento) entro 28 giorni di almeno 70 % per 
302 A e B e di almeno 60 % per 302 C. 

g) Biocidi 

I componenti attivi dei biocidi o degli agenti biostatici utilizzati per lottare contro gli organismi responsabili della 
formazione di depositi viscosi nei sistemi di circolazione dell’acqua che contengono fibre non devono dar luogo ad 
una bioaccumulazione. Un biocida è considerato potenzialmente bioaccumulabile se il log Pow (coefficiente di riparti
zione ottanolo/acqua) è inferiore 3,0 o se il BCF (fattore di bioconcentrazione) determinato per via sperimentale è uguale 
o inferiore a 100. 

Valutazione e verifica: il richiedente deve fornire una dichiarazione di conformità a questo criterio, nonché le relative schede 
di sicurezza o i rapporti di prova corrispondenti indicando il metodo di prova utilizzato, le soglie e la conclusione, 
avvalendosi dei metodi di prova seguenti: OCSE 107, 117 o 305 A-E. 

h) Coloranti azoici 

In conformità all’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006, non vanno utilizzati coloranti azoici che per scissione 
riduttiva possono dare origine ad una delle seguenti ammine aromatiche: 

1. 4-Aminobifenile (92-67-1) 

2. Benzidina (92-87-5) 

3. 4-cloro-o-toluidina (95-69-2) 

4. 2-naftilammina (91-59-8) 

5. o-ammino-azotoluene (97-56-3) 

6. 2-ammino-4-nitrotoluene (99-55-8) 

7. p-cloroanilina (106-47-8) 

8. 2,4,-diamminoanisolo (615-05-4) 

9. 4,4’-diamminodifenilmetano (101-77-9) 

10. 3,3’-diclorobenzidina (91-94-1) 

11. 3,3’-dimetossibenzidina (119-90-4) 

12. 3,3’-dimetilbenzidina (119-93-7) 

13. 3,3’-dimetil-4,4’-diamminodifenilmetano (838-88-0) 

14. p-cresidina (120-71-8)
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15. 4,4’-metilen-bis-(2 cloroanilina) (101-14-4) 

16. 4,4’-ossidianilina (101-80-4) 

17. 4,4’-tiodianilina (139-65-1) 

18. o-toluidina (95-53-4) 

19. 2,4-diamminotoluene (95-80-7) 

20. 2,4,5-trimetilanilina (137-17-7) 

21. 4-amminoazobenzene (60-09-3) 

22. o-anisidina (90-04-0) 

Valutazione e verifica: il richiedente dovrà fornire una dichiarazione di conformità a detto criterio. 

i) Coloranti o pigmenti con componenti metallici 

È vietato utilizzare coloranti o pigmenti a base di piombo, rame, cromo, nickel o alluminio. I coloranti o i pigmenti a 
base di ftalocianina di rame sono invece autorizzati. 

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità. 

j) Impurità ioniche nei coloranti 

I livelli di impurità ioniche nei coloranti impiegati non devono superare i valori seguenti: Ag 100 ppm; As 50 ppm; Ba 
100 ppm; Cd 20 ppm; Co 500 ppm; Cr 100 ppm; Cu 250 ppm; Fe 2 500 ppm; Hg 4 ppm; Mn 1 000 ppm; Ni 200 ppm; 
Pb 100 ppm; Se 20 ppm; Sb 50 ppm; Sn 250 ppm; Zn 1 500 ppm. 

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità. 

Criterio n. 5 — Gestione dei rifiuti 

Tutti gli stabilimenti di produzione di pasta e di carta devono disporre di un sistema di gestione dei rifiuti (secondo la 
definizione delle autorità di regolamentazione responsabili dei siti di produzione in questione) e dei prodotti residui 
risultanti dalla fabbricazione del prodotto cui è stato assegnato il marchio di qualità ecologica. Le caratteristiche del 
sistema devono essere spiegate o documentate nella domanda, presentando informazioni su almeno i seguenti punti: 

— procedure per separare e utilizzare i materiali riciclabili contenuti nel flusso dei rifiuti, 

— procedure di recupero di materiali da destinare ad altri usi, quali il ricorso all’incenerimento per la produzione di 
vapore o di calore, o a usi agricoli, 

— procedure di trattamento dei rifiuti pericolosi (secondo la definizione delle autorità di regolamentazione responsabili 
dei siti di produzione di pasta e carta in questione). 

Valutazione e verifica: il richiedente deve fornire una descrizione particolareggiata delle procedure adottate per la gestione 
dei rifiuti in ognuno dei siti in questione, nonché una dichiarazione di conformità al criterio. 

Criterio n. 6 — Idoneità all’uso 

Il prodotto deve essere idoneo allo scopo. 

Valutazione e verifica: il richiedente deve fornire un’adeguata documentazione attestante la conformità al campo di 
applicazione di detti criteri. I metodi di prova devono essere conformi ad una delle norme seguenti: 

— carta per copia: EN 12281 — «Carta per stampa e carta per ufficio. Requisiti per carta per copia con procedimento di 
riproduzione con toner secco», 

— carta in moduli continui: EN 12858 — «Carta — Carta per stampa e carta per ufficio — Requisiti per moduli 
continui». 

Il prodotto deve soddisfare i requisiti di stabilità dimensionale in conformità alle norme in vigore. Il manuale d’uso 
conterrà l’elenco delle norme e degli standard da utilizzare per la valutazione della stabilità dimensionale. 

In alternativa all’uso dei metodi sopra descritti, i produttori devono garantire l’idoneità all’uso dei propri prodotti 
fornendo idonea documentazione che dimostri la qualità della carta, in conformità alla norma EN ISO/IEC 17050-1:2004, 
che prevede criteri generali per la dichiarazione di conformità dei fornitori ai documenti normativi. 

Criterio n. 7 — Informazioni da riportare sull’imballaggio 

Sull’imballaggio del prodotto devono essere riportate le seguenti informazioni: 

«Si invita a raccogliere la carta usata da destinare al riciclaggio».
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Inoltre, nel caso siano usate fibre riciclate, accanto al marchio UE di qualità ecologica il fabbricante fornisce una 
dichiarazione attestante la percentuale minima contenuta. 

Valutazione e verifica: il richiedente deve allegare un campione dell’imballaggio sul quale siano riportate le informazioni 
richieste. 

Criterio n. 8 — Informazioni presenti sul marchio UE di qualità ecologica 

Nella casella di testo del marchio opzionale deve figurare la seguente dicitura: 

«— ridotto inquinamento dell’aria e dell’acqua 

— uso di fibre certificate E/O uso di fibre riciclate [a seconda dei casi] 

— uso limitato di sostanze pericolose». 

Gli orientamenti relativi all’uso della casella di testo del marchio opzionale si trovano in «Linee guida all’uso del marchio 
UE di qualità ecologica», disponibili sul sito Internet: 

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/promo/pdf/logo%20guidelines.pdf 

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare un campione dell’imballaggio del prodotto su cui figura il marchio, con 
una dichiarazione attestante la rispondenza a tale criterio.
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DECISIONI 

DECISIONE DELLA COMMISSIONE 

del 6 giugno 2011 

che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica dell’Unione 
europea (Ecolabel UE) ai computer portatili 

[notificata con il numero C(2011) 3736] 

(Testo rilevante ai fini del SEE) 

(2011/330/UE) 

LA COMMISSIONE EUROPEA, 

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, 

visto il regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo al marchio di 
qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) ( 1 ), in parti
colare l’articolo 8, paragrafo 2, 

previa consultazione del comitato dell’Unione europea per il 
marchio di qualità ecologica (Eco-labelling Board), 

considerando quanto segue: 

(1) Ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010, il marchio di 
qualità ecologica è concesso ai prodotti con minore im
patto sull’ambiente durante l’intero ciclo di vita. 

(2) Il regolamento (CE) n. 66/2010 prevede che i criteri 
specifici per l’assegnazione del marchio di qualità ecolo
gica siano stabiliti per gruppi di prodotti. 

(3) La decisione 2001/687/CE della Commissione ( 2 ) ha fis
sato i criteri ecologici e le relative prescrizioni in materia 
di valutazione e verifica per i computer portatili. In se
guito al riesame dei criteri fissati dalla predetta decisione, 
la decisione 2005/343/CE della Commissione ( 3 ) ha sta
bilito criteri aggiornati validi fino al 30 giugno 2011. 

(4) Tali criteri sono stati ulteriormente sottoposti a revisione 
alla luce degli sviluppi tecnologici. Nel 2006 è stato 
inoltre siglato l’accordo fra il governo degli Stati Uniti 
d’America e la Comunità europea (in appresso «l’ac
cordo»), approvato con decisione 2006/1005/CE del 
Consiglio ( 4 ), quale modificata dalla decisione 2010/C 
186/1 del 12 agosto 2009 degli enti di gestione, in 
applicazione dell’accordo fra il governo degli Stati Uniti 
d’America e la Comunità europea sul coordinamento dei 
programmi di etichettatura in materia di efficienza ener
getica delle apparecchiature per ufficio, concernente la 

revisione delle specifiche applicabili ai computer di cui 
all’allegato C, parte VIII, dell’accordo (in appresso: 
ENERGY STAR v5.0) ( 5 ), che stabilisce i criteri Energy 
Star. 

(5) Questi nuovi criteri e le relative prescrizioni in materia di 
valutazione e verifica devono essere validi per tre anni a 
decorrere dalla data di adozione della presente decisione. 

(6) Per motivi di chiarezza, è opportuno sostituire la direttiva 
2005/343/CE. 

(7) Occorre istituire un periodo transitorio per i produttori ai 
quali è stato assegnato il marchio di qualità ecologica per 
i computer portatili sulla base dei criteri fissati nella 
decisione 2005/343/CE, affinché dispongano del tempo 
sufficiente per adeguare i propri prodotti e conformarsi ai 
criteri e ai requisiti rivisti. Fino al termine di validità della 
decisione 2005/343/CE i produttori devono inoltre poter 
presentare le domande in base ai criteri istituiti dalla 
suddetta decisione o in base ai criteri istituiti dalla pre
sente decisione. 

(8) Le misure previste dalla presente decisione sono con
formi al parere del comitato istituito ai sensi 
dell’articolo 16 del regolamento (CE) n. 66/2010, 

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: 

Articolo 1 

1. Il gruppo di prodotti «computer portatili» comprende gli 
apparecchi dotati delle seguenti caratteristiche: 

a) eseguono operazioni logiche ed elaborano dati, sono conce
piti specificamente per essere portatili e per essere impiegati 
per un lungo periodo, con o senza alimentazione di rete; 

b) dispongono di uno schermo integrato e sono in grado di 
funzionare con una batteria integrata o altre fonti di energia 
portatili. Se un computer portatile è commercializzato con 
un alimentatore esterno, questo ne è ritenuto parte inte
grante.
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2. Ai fini della presente decisione, i computer di tipo «tablet» 
che possono essere dotati di schermo tattile, in abbinamento o 
in sostituzione di altri dispositivi di ingresso, sono considerati 
computer portatili. 

3. Ai fini della presente decisione le cornici fotografiche elet
troniche non sono considerate computer portatili. 

Articolo 2 

Al fine di conseguire l’Ecolabel UE ai sensi del regolamento (CE) 
n. 66/2010, un elemento deve rientrare nel gruppo di prodotti 
«computer portatili» secondo la definizione di cui all’articolo 1 
della presente decisione e deve soddisfare i criteri ecologici 
nonché le relative prescrizioni in materia di valutazione e veri
fica delineati nell’allegato della presente decisione. 

Articolo 3 

I criteri ecologici per il gruppo di prodotti «computer portatili» e 
le relative prescrizioni in materia di valutazione e verifica sono 
validi per tre anni dalla data di adozione della presente deci
sione. 

Articolo 4 

A fini amministrativi, al gruppo di prodotti «computer portatili» 
è assegnato il numero di codice «018». 

Articolo 5 

La decisione 2005/343/CE è abrogata. 

Articolo 6 

1. In deroga all’articolo 5, le domande relative all’Ecolabel UE 
per il gruppo di prodotti «computer portatili» quale definito 

dalla decisione 2005/343/CE presentate prima della data di 
adozione della presente decisione sono valutate in base ai criteri 
istituiti dalla decisione 2005/343/CE. 

2. Le domande per l’assegnazione dell’Ecolabel UE ai prodotti 
appartenenti al gruppo «computer portatili» presentate a partire 
dalla data di adozione della presente decisione ed entro e non 
oltre il 30 giugno 2011 possono basarsi sui criteri di cui alla 
decisione 2005/343/CE o sui criteri stabiliti dalla presente de
cisione. 

Tali domande sono valutate conformemente ai criteri sui quali 
sono basate. 

3. Se l’Ecolabel UE è assegnato in base a una domanda va
lutata secondo i criteri fissati dalla decisione 2005/343/CE, tale 
marchio può essere utilizzato per dodici mesi a decorrere dalla 
data di adozione della presente decisione. 

Articolo 7 

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. 

Fatto a Bruxelles, il 6 giugno 2011. 

Per la Commissione 

Janez POTOČNIK 
Membro della Commissione
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ALLEGATO 

QUADRO DI RIFERIMENTO 

Finalità dei criteri 

I criteri mirano a promuovere la riduzione dei danni ambientali o dei rischi connessi all’uso energetico (surriscaldamento 
del pianeta, acidificazione, esaurimento delle fonti di energia non rinnovabili), limitando il consumo energetico, riducendo 
i danni ecologici connessi all’uso di risorse naturali e i danni ambientali connessi all’uso di sostanze pericolose, con la 
limitazione dell’uso di tali sostanze. 

CRITERI 

Si stabiliscono criteri per ciascuno degli aspetti in appresso: 

1) risparmio energetico; 

2) gestione del consumo; 

3) mercurio nelle lampade fluorescenti; 

4) sostanze e miscele pericolose; 

5) sostanze elencate ai sensi dell’articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (CE) n) 1907/2006 del Parlamento europeo e 
del Consiglio ( 1 ); 

6) parti in plastica; 

7) rumore; 

8) contenuto riciclato; 

9) istruzioni per l’uso; 

10) riparabilità da parte dell’utente finale; 

11) facilità di smontaggio; 

12) prolungamento della durata di vita; 

13) imballaggio; 

14) informazioni riportate sull’Ecolabel. 

Requisiti di valutazione e verifica 

Per ciascun criterio sono previsti requisiti specifici di valutazione e verifica. 

Nel caso in cui il richiedente sia tenuto a fornire dichiarazioni, documenti, analisi, rapporti di prova o altri elementi che 
attestino la conformità ai criteri, tale documentazione può a seconda dei casi, provenire dal richiedente stesso e/o dai suoi 
fornitori e/o dai fornitori di questi ultimi ecc. 

Ove possibile, le prove devono essere effettuate da laboratori che soddisfino i requisiti generali stabiliti dalla norma EN 
ISO 17025 o da norme equivalenti. Ove opportuno, possono essere utilizzati metodi di prova diversi da quelli indicati per 
ciascun criterio se l’organismo competente che esamina la domanda li ritiene equivalenti. 

QUADRO DI RIFERIMENTO 

Criterio 1 — Risparmio energetico 

Risparmio energetico per computer portatili 

Le prestazioni dei computer portatili in termini di efficienza energetica devono essere superiori alle pertinenti prescrizioni 
per categoria di efficienza energetica fissate nell’accordo quale modificato da ENERGY STAR v5.0 almeno di quanto segue: 

— categoria A: 25 % 

— categoria B: 25 % 

— categoria C: 15 % 

È possibile applicare allo stesso livello gli adeguamenti di capacità consentiti nell’ambito dell’accordo quale modificato da 
ENERGY STAR v5.0, fatta eccezione per gli acceleratori grafici (GPU) cui non sono consentiti margini supplementari. 

Valutazione e verifica: il richiedente deve dichiarare all’organismo competente la conformità del prodotto a questi requisiti.
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Criterio 2 — Gestione del consumo 

I computer portatili devono soddisfare le seguenti prescrizioni in materia di gestione del consumo ( 1 ): 

a) Requisiti per la gestione della potenza assorbita 

I computer portatili devono essere consegnati ai clienti con il sistema di gestione del consumo in funzione. Le 
impostazioni della gestione del consumo devono essere: 

i) dopo 10 minuti — oscuramento dello schermo (modo di veglia); 

ii) dopo 30 minuti — passaggio alla modalità di riposo del computer (livello di sistema S3, sospeso in RAM). 

b) Requisiti di rete per la gestione del consumo 

i) I computer portatili predisposti per il protocollo Ethernet devono avere la possibilità di inserire e disinserire la 
funzione di Wake on LAN (WOL) nel modo di veglia. 

c) Requisiti di rete per la gestione del consumo (applicabile ai computer portatili consegnati attraverso i soli canali 
aziendali) 

i) I computer portatili predisposti per il protocollo Ethernet devono soddisfare uno dei seguenti requisiti: 

— essere consegnati con la funzione Wake on LAN abilitata a partire dalla modalità di veglia se collegati 
all’alimentazione di rete, o 

— consentire di abilitare la funzione WOL in modo agevole sia a partire dall’interfaccia utente del sistema 
operativo del client, sia via rete, se il computer portatile è consegnato all’azienda con la funzione WOL 
disabilitata; 

ii) i computer portatili dotati protocollo Ethernet devono essere in grado di abbandonare la modalità di veglia sia in 
remoto (via rete), sia previa impostazione (per esempio con un dispositivo Real Time Clock). Il produttore 
garantisce, quando ne ha il controllo (ossia quando la configurazione avviene mediante impostazione dell’hardware 
e non del software), che tali impostazioni possono essere gestite a livello centrale, secondo le preferenze del cliente, 
con gli strumenti forniti dal produttore. 

Valutazione e verifica: il richiedente deve fornire all’organismo competente una dichiarazione che attesti che il computer è 
stato consegnato con le impostazioni di gestione del consumo di cui sopra o superiori. 

Criterio 3 — Mercurio nelle lampade fluorescenti 

Non è consentita l’aggiunta intenzionale di mercurio o dei suoi composti alla retroilluminazione del computer portatile. 

Valutazione e verifica: il richiedente è tenuto a dichiarare all’organismo competente che la retroilluminazione del computer 
portatile non contiene oltre 0,1 mg di mercurio o dei suoi composti per lampada. Il richiedente è inoltre tenuto a fornire 
una breve descrizione del sistema di illuminazione impiegato. 

Criterio 4 — Sostanze e miscele pericolose 

Conformemente all’articolo 6, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 66/2010, il prodotto o le sue parti non devono 
contenere le sostanze di cui all’articolo 57 del regolamento (CE) n. 1907/2006, né le sostanze o le miscele che 
rispondono ai criteri di classificazione delle seguenti classi o categorie di pericolo ai sensi del regolamento (CE) n. 
1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ). 

Elenco delle indicazioni di pericolo e delle frasi di rischio: 

Indicazione di pericolo ( 1 ) Frase di rischio ( 2 ) 

H300 Mortale se ingerito R28 

H301 Tossico se ingerito R25 

H304 Può essere mortale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie R65 

H310 Mortale a contatto con la pelle R27
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Indicazione di pericolo ( 1 ) Frase di rischio ( 2 ) 

H311 Tossico a contatto con la pelle R24 

H330 Mortale se inalato R23/26 

H331 Tossico se inalato R23 

H340 Può provocare alterazioni genetiche R46 

H341 Sospettato di provocare alterazioni genetiche R68 

H350 Può provocare il cancro R45 

H350i Può provocare il cancro se inalato R49 

H351 Sospettato di provocare il cancro R40 

H360F Può nuocere alla fertilità R60 

H360D Può nuocere al feto R61 

H360FD Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto R60/61/60-61 

H360Fd Può nuocere alla fertilità. Sospettato di nuocere al feto R60/63 

H360Df Può nuocere al feto. Sospettato di nuocere alla fertilità R61/62 

H361f Sospettato di nuocere alla fertilità R62 

H361d Sospettato di nuocere al feto R63 

H361fd Sospettato di nuocere alla fertilità. Sospettato di nuocere al feto. R62-63 

H362 Può essere nocivo per i lattanti allattati al seno R64 

H370 Provoca danni agli organi R39/23/24/25/26/27/28 

H371 Può provocare danni agli organi R68/20/21/22 

H372 Provoca danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta R48/25/24/23 

H373 Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta R48/20/21/22 

H400 Altamente tossico per gli organismi acquatici R50 

H410 Altamente tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata R50-53 

H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata R51-53 

H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata R52-53 

H413 Può essere nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata R53 

EUH059 Pericoloso per lo strato di ozono R59 

EUH029 A contatto con l’acqua libera un gas tossico R29 

EUH031 A contatto con acidi libera un gas tossico R31 

EUH032 A contatto con acidi libera un gas altamente tossico R32 

EUH070 Tossico per contatto oculare R39-41 

( 1 ) Come disposto dal regolamento (CE) n. 1272/2008. 
( 2 ) Come disposto dalla direttiva 67/548/CEE del Consiglio (GU 196 del 16.8.1967, pag. 1).
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È esonerato dal predetto requisito l’uso di sostanze o miscele le cui proprietà, durante la lavorazione, subiscono modifiche 
tali da eliminare il rischio identificato (per esempio non sono più biodisponibili o subiscono mutamenti chimici). 

I limiti di concentrazione delle sostanze o delle miscele che rispondono ai criteri di classificazione secondo le classi o le 
categorie di pericolo di cui alla precedente tabella e delle sostanze che rispondono ai criteri di cui all’articolo 57, lettere a), 
b) o c), del regolamento (CE) n. 1907/2006, non devono superare i limiti di concentrazione generici o specifici fissati ai 
sensi dell’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1272/2008. Qualora siano fissati limiti di concentrazione specifici, questi 
prevalgono su quelli generici. 

I limiti di concentrazione delle sostanze che rispondono ai criteri di cui all’articolo 57, lettere d), e) o f), del regolamento 
(CE) n. 1907/2006, non devono superare lo 0,1 % in peso/peso. 

Le sostanze o usi di sostanze che seguono sono esplicitamente esonerati da detto requisito: 

Parti omogenee di peso inferiore a 10 g Tutte le dichiarazioni di pericolo e frasi di rischio di cui 
sopra 

Nickel in acciaio inossidabile 

Valutazione e verifica: per ciascuna parte di peso superiore a 10 g, il richiedente deve fornire una dichiarazione di 
conformità al presente criterio, congiuntamente alla documentazione pertinente, quali le dichiarazioni di conformità 
firmate dai fornitori delle sostanze e le copie delle pertinenti schede di sicurezza, conformemente all’allegato II del 
regolamento (CE) n. 1907/2006 per le sostanze o le miscele. I limiti di concentrazione devono essere precisati nelle 
schede di sicurezza conformemente all’articolo 31 del regolamento (CE) n. 1907/2006 per le sostanze e le miscele. 

Criterio 5 — Sostanze elencate ai sensi dell’articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006 

Non si concedono deroghe all’esclusione di cui all’articolo 6, paragrafo 6, in materia di sostanze identificate quali sostanze 
estremamente problematiche e incluse nell’elenco di cui all’articolo 59 del regolamento (CE) n. 1907/2006, presenti nelle 
miscele, in un articolo o in qualsiasi parte omogenea di un articolo complesso, in concentrazione superiore allo 0,1 %. 
Qualora la concentrazione sia inferiore allo 0,1 %, si applicano i limiti di concentrazione specifici fissati ai sensi 
dell’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1272/2008. 

Valutazione e verifica: l’elenco delle sostanze identificate come sostanze estremamente problematiche e incluse nell’elenco 
delle sostanze candidate, stabilito a norma dell’articolo 59 del regolamento (CE) n. 1907/2006, è reperibile all’indirizzo 
che segue: 

http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp 

Alla data della domanda si deve fare riferimento all’elenco. 

Il richiedente deve fornire una dichiarazione di conformità a tale criterio, congiuntamente alla documentazione pertinente, 
quali le dichiarazioni di conformità firmate dai fornitori delle sostanze e le copie delle pertinenti schede di sicurezza, 
conformemente all’allegato II del regolamento (CE) n. 1907/2006 per le sostanze o le miscele. I limiti di concentrazione 
devono essere precisati nelle schede di sicurezza, conformemente all’articolo 31 del regolamento (CE) n. 1907/2006 per le 
sostanze e le miscele. 

Criterio 6 — Parti di plastica 

a) Se nel processo di produzione sono impiegate sostanze plastificanti, queste devono soddisfare i requisiti relativi alle 
sostanze pericolose di cui ai criteri 4 e 5. 

Nel prodotto non possono essere inoltre aggiunti intenzionalmente DNOP (ftalato di diottile), DINP (ftalato di 
diisononile) e DIDP (ftalato di diisodecile). 

b) Le parti di plastica non possono contenere oltre il 50 % del peso in cloruri. 

c) È consentito soltanto l’utilizzo di prodotti biocidi contenenti i principi attivi biocidi che figurano nell’allegato IA della 
direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ), autorizzati per l’utilizzo nei computer. 

Valutazione e verifica: all’organismo competente responsabile del rilascio del marchio di qualità ecologica deve essere 
trasmesso un certificato firmato dal produttore del computer in cui dichiara la conformità ai requisiti in questione. 
Allo stesso organismo devono essere inoltre rilasciate una dichiarazione di conformità firmata dai fornitori delle materie 
plastiche e dei biocidi, nonché le copie delle pertinenti schede di sicurezza riguardanti i materiali e le sostanze. Tutti i 
biocidi utilizzati devono essere chiaramente indicati. 

Criterio 7 — Rumore 

Conformemente al paragrafo 3.2.5 della norma ISO 9296, il «livello di rumorosità ponderato A dichiarato» (re l pW) del 
computer portatile non deve superare:
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1) 32 dB (A) nella modalità «stand-by»; 

2) 36 dB (A) in fase di accesso a un disco rigido. 

Valutazione e verifica: il richiedente è tenuto a fornire all’organismo competente una relazione che certifichi che i livelli di 
emissioni acustiche sono stati misurati conformemente alla norma ISO 7779 e dichiarati conformi alla norma ISO 9296. 
In detta relazione devono essere dichiarati i valori ottenuti dalla misurazione delle emissioni acustiche sia nella modalità 
«stand-by», sia in fase di accesso a un disco rigido, conformemente a quanto disposto nel paragrafo 3.2.5 della norma ISO 
9296. 

Criterio 8 — Contenuto riciclato 

L’alloggiamento esterno in plastica dell’unità di sistema, lo schermo e la tastiera devono possedere un contenuto riciclato 
post consumo non inferiore al 10 % della massa. 

Valutazione e verifica: il richiedente deve fornire all’organismo competente una dichiarazione che attesti la percentuale di 
contenuto riciclato post consumo. 

Criterio 9 — Istruzioni per l’uso 

Il computer portatile deve essere venduto allegando le istruzioni per l’uso in cui devono figurare le avvertenze sulle 
corrette modalità d’uso a tutela dell’ambiente. Le informazioni devono essere presentate in un unico punto, facile da 
reperire, nelle istruzioni d’uso, nonché sul sito web del fabbricante. Queste informazioni comprendono in particolare: 

a) il consumo energetico, ossia il valore TEC in conformità a ENERGY STAR v5.0, nonché la potenza massima assorbita 
per ciascuna modalità operativa. Devono inoltre essere fornite istruzioni sulle modalità di impiego dei modi di 
risparmio energetico dell’apparecchio; 

b) l’informazione che l’efficienza energetica riduce il consumo di energia, consentendo in tal modo un risparmio 
economico in termini di consumi elettrici e che scollegare il computer portatile azzera tale consumo; 

c) le seguenti indicazioni sui modi per ridurre il consumo di energia quando il computer portatile non è utilizzato: 

i) spegnere il computer portatile riduce il consumo di energia ma consuma in ogni caso una certa quantità di 
elettricità; 

ii) ridurre la luminosità dello schermo riduce il consumo di energia; 

iii) eseguire una deframmentazione del disco rigido sul computer portatile riduce il consumo energetico e prolunga la 
vita del computer (non applicabile agli apparecchi a unità a stato solido); 

iv) i salvaschermi possono impedire che lo schermo del computer portatile entri in modalità a risparmio energetico 
quando non è utilizzato. Accertarsi che non siano attivati salvaschermi sul computer portatile può pertanto ridurre 
il consumo energetico; 

d) nel manuale di istruzioni o sul sito web del produttore devono essere presenti informazioni in merito al servizio di 
assistenza e riparazione del computer portatile, compresi i relativi recapiti; 

e) le istruzioni per il corretto smaltimento dei computer portatili presso le discariche per i rifiuti domestici o mediante i 
programmi di ritiro applicati dai rivenditori, a seconda dei casi, devono essere conformi alla direttiva 2002/96/CE del 
Parlamemto europeo e del Consiglio ( 1 ); 

f) le informazioni relative all’assegnazione dell’Ecolabel UE al prodotto con una breve spiegazione delle implicazioni di 
questo riconoscimento e con l’indicazione del sito web http://www.ecolabel.eu per ottenere ulteriori informazioni; 

g) i manuali di istruzioni o di riparazione devono essere realizzati con materiali riciclati e non possono contenere carta 
sbiancata con cloro. 

Valutazione e verifica: il richiedente deve dichiarare la conformità del prodotto a questi requisiti e fornire all’organismo 
competente una copia del manuale di istruzioni. Tale manuale deve quindi essere caricato sul computer, per essere a 
disposizione dell’utente, nonché essere consultabile sul sito web del produttore. 

Criterio 10 — Riparabilità da parte dell’utente finale 

Il richiedente deve fornire all’utente finale chiare istruzioni sotto forma di manuale (in copia fisica o virtuale) per 
consentire di effettuare riparazioni di modesta entità. Il richiedente deve garantire la disponibilità dei pezzi di ricambio 
almeno nei cinque anni successivi alla cessazione della produzione del computer portatile. 

Valutazione e verifica: il richiedente deve dichiarare all’organismo competente la conformità del prodotto a questi requisiti.
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Criterio 11 — Facilità di smontaggio 

Il produttore deve dimostrare che il computer portatile può essere agevolmente smontato da professionisti qualificati, 
avvalendosi degli strumenti di norma utilizzati per effettuare riparazioni e sostituzioni di parti usurate, aggiornare parti 
più vecchie o obsolete, nonché separare parti e materiali al momento del riciclaggio o del riutilizzo. 

Per agevolare lo smontaggio: 

a) i componenti fissi all’interno del computer portatile devono poter essere smontati, per esempio per mezzo di viti e 
fissaggi a scatto, soprattutto nel caso di parti contenenti sostanze pericolose; 

b) i circuiti stampati e/o altri componenti contenenti metalli preziosi devono essere facilmente asportabili per mezzo di 
metodi di separazione manuale, sia dal prodotto nel suo complesso, sia dagli specifici componenti che contengono tali 
circuiti, quali i dischi, al fine di incrementare il recupero dei materiali pregiati; 

c) tutte le parti in plastica dell’alloggiamento o dei coperchi devono essere prive di rivestimenti di superficie incompatibili 
con il riciclaggio o il riutilizzo; 

d) le parti in plastica devono essere fabbricate con un solo polimero o con polimeri compatibili per il riciclaggio e recare 
la marcatura pertinente ISO 11469 se hanno massa superiore a 25 g; 

e) non devono essere utilizzati componenti metallici non separabili; 

f) devono essere raccolti dati sulla natura e la quantità delle sostanze pericolose presenti nel computer portatile in 
conformità alla direttiva 2006/121/CE del Consiglio ( 1 ) e del sistema globale armonizzato di classificazione ed eti
chettatura delle sostanze chimiche (GHS). 

Valutazione e verifica: un rapporto di valutazione contenente informazioni sullo smontaggio del computer portatile deve 
essere trasmesso unitamente alla domanda. Il rapporto deve includere un diagramma esploso del computer portatile con 
l’indicazione dei principali componenti e deve inoltre identificare le eventuali sostanze pericolose presenti all’interno dei 
componenti. Può essere realizzato in forma scritta o audiovisiva. Le informazioni riguardanti le sostanze pericolose 
devono essere fornite all’organismo competente responsabile sotto forma di elenco di materiali indicante il tipo di 
materiale, la quantità utilizzata e l’ubicazione. 

Criterio 12 — Prolungamento della durata di vita 

I computer portatili devono essere dotati di elementi che consentano quanto segue: 

i) possibilità di sostituire e aggiornare la memoria; 

ii) possibilità di espansione: presenza di almeno tre porte USB, nonché di una porta per collegare uno schermo esterno. 

Il computer deve essere concepito inoltre in modo che i principali componenti (compresi i dischi di memoria, i processori 
e le schede) possano essere sostituiti e/o aggiornati agevolmente dall’utente, per esempio impiegando alloggiamenti a 
incastro, a cassetto o a cartuccia per i componenti. 

Valutazione e verifica: il richiedente deve dichiarare all’organismo competente la conformità del prodotto a questi requisiti. 

Criterio 13 — Imballaggio 

Nel caso in cui si faccia uso di scatole di cartone, esse devono essere costituite almeno per l’80 % da materiale riciclato. Se 
per l’imballaggio finale si utilizzano sacchi di plastica, questi devono essere costituiti almeno al 75 % da materiale riciclato 
oppure devono essere biodegradabili o compostabili, secondo le definizioni della norma EN 13432 o equivalente. 

Valutazione e verifica: al momento della presentazione della domanda si deve presentare un campione dell’imballaggio del 
prodotto, con la relativa dichiarazione attestante la conformità a tale criterio. Solo l’imballaggio primario, come definito 
dalla direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ) deve essere conforme al presente criterio. 

Criterio 14 — Informazioni riportate sull’Ecolabel 

In caso di utilizzo della versione estesa del logo (etichetta facoltativa) deve comparire il seguente testo: 

«— Ad alta efficienza energetica 

— Progettato per essere facilmente riciclato, riparato e aggiornato 

— Retroilluminazione priva di mercurio». 

Valutazione e verifica: il richiedente dichiara all’organismo competente che il prodotto è conforme a questi requisiti e 
fornisce una copia dell’Ecolabel come comparirà sull’imballaggio e/o sul prodotto e/o sulla documentazione di accompa
gnamento.
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Panorama 37: la strategia dell’Ue per la regione del danubio

La strategia dell’UE per la regione del Danubio, risposta congiunta alle sfide che interessano un quinto dell’Unione europea e oltre 100
milioni di abitanti, segue il solco tracciato dalla strategia dell’UE per la regione del mar Baltico traendo ispirazione dalle sue buone
pratiche.
Panorama
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Politiche di coesione UE: il gruppo di contatto

Contribuire alla formazione di una posizione nazionale nell’ambito del dibattito aperto a livello europeo sul bilancio e sul futuro della
politica di coesione: è questo il compito del “Gruppo di contatto” (la cui costituzione è stata decisa dalla Conferenza delle Regioni e
della Provincia autonome il 3 marzo) per dare vita ad una “sede di confronto nelle varie fasi del complesso negoziato e di codecisione
tecnica sulla progressiva formazione della posizione italiana”. Tale gruppo, di livello tecnico, è composto da una rappresentanza di
Regioni sia dell’obiettivo Competitività regionale e occupazione, sia dell’obiettivo Convergenza, includendo esperti del bilancio europeo,
del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), del Fondo sociale europeo (FSE), di sviluppo rurale e di politica agricola comune
(PAC).

I componenti del Gruppo sono stati indicati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella riunione del 25 maggio. Si
tratta di : Dott.ssa Giovanna Andreola (Abruzzo); Dott.ssa Patrizia Minardi (Basilicata); Avv. Danilo Del Gaizo (Campania); Dott. Enrico
Cocchi (Emilia Romagna); Dott. Augusto Viola (Friuli Venezia Giulia); Avv. Cinzia Felci (Lazio); Dott.ssa Federica Marzuoli (Lombardia);
Dott. Giuseppe Benedetto (Piemonte); Dott. Pasquale Orlando (Puglia); Dott. Gianluca Cadeddu (Sardegna); Dott. Giuseppe
Scorciapino (Sicilia); Dott. Albino Caporale (Toscana); Dott. Lucio Caporizzi (Umbria).
La costituzione del gruppo di Contatto era stata decisa dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome quando pose
all’attenzione del Governo italiano e delle istituzioni europee la necessità di un “maggior coinvolgimento delle Regioni stesse
nell'importante fase del negoziato che si sta svolgendo a livello europeo sulla revisione del bilancio dell'Unione Europea e sui futuro
della politica regionale e di coesione”. Un obiettivo che, secondo le regioni, è proseguibile attraverso la partecipazione di rappresentanti
regionali ai comitati e ai gruppi di lavoro della Commissione e del Consiglio (come previsto dall'articolo 5 della Legge 131 del 2003 e
dal successivo Accordo generale di cooperazione del 16 marzo 2006).:
Posizione delle Regioni e delle Province autonome sulle modalità di raccordo Stato regioni in vista del negoziato sulla revisione del
bilancio dell'Unione Europea e sul futuro della politica regionale e di coesione (3 marzo 2011) -
Link:
http://www.regioni.it/upload/030311_Pol_Coesione.pdf

da regioni.it
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COMUNICATO STAMPA N. 61/2011 

CES/11/61 
1° giugno 2011 

Il lavoro al centro della strategia Europa 2020 

Si è tenuto ieri a Roma il convegno Europa 2020: il futuro del lavoro in Europa e 
in Italia organizzato dall’UGL. L'iniziativa ha contribuito a sottolineare 
l'importanza della tematica del lavoro all'interno della strategia di crescita 
messa a punto dalla Commissione europea. 

Hanno preso parte al convegno - moderato dalla giornalista Roberta Ammendola, RAI Tg3 Lazio - la 
vicepresidente del Comitato economico e sociale europeo (CESE) Anna Maria Darmanin, il 
presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) Antonio Marzano, e il 
segretario generale dell’Unione generale del lavoro (UGL) Giovanni Centrella. 

La strategia Europa 2020, che punta a rilanciare la crescita economica e sociale dell’UE nel 
prossimo decennio in maniera intelligente, sostenibile e inclusiva è un progetto assai ambizioso, 
giudicato comunque indispensabile da tutti i relatori per contrastare la crisi economica e sociale 
attuale e per evitare che eventi simili si producano in futuro. 

Il convegno ha aiutato ad approfondire le modalità di rilancio dell'economia europea previste dalla 
strategia ed il ruolo dei partner sociali nella sua realizzazione. In particolare, la vicepresidente 
Darmanin ha sottolineato nel suo intervento che "la società civile europea dovrà aiutare l'Unione a 
raggiungere gli obiettivi che si è prefissa per il 2020 e sostenere l'implementazione della strategia a 
livello europeo e nazionale". La vicepresidente ha inoltre toccato la questione dei giovani, 
ricordando che "la strategia Europa 2020 ha come obiettivo ultimo quello di offrire un futuro 
migliore ai giovani europei, vittime della crisi attuale e del fallimento della strategia di Lisbona". 

Il dibattito si è poi concentrato sull'importanza di un'azione comune per uscire dall'impasse attuale. 
"Non possiamo uscire dalla crisi come singoli Stati" ha sottolineato il segretario generale Centrella 
nel corso del suo intervento, sostenendo l'opportunità di un sistema di governance come quello 
indicato dalla strategia 2020, mirato a obbligare gli Stati a coordinarsi prima di intraprendere scelte 
di carattere politico, economico e sociale. "Restiamo convinti che dalle risposte date 
prioritariamente al lavoro dipenderanno il benessere e la coesione dei cittadini europei e di 
conseguenza anche le prospettive dell’Unione", ha poi aggiunto in conclusione. 

Infine, il presidente Marzano ha approfondito il tema dei giovani e del rapporto con il mondo del 
lavoro per poi soffermarsi sul ritardo accumulato dalla politica europea e nazionale sui temi 
dell'innovazione e dello sviluppo. 

Per maggiori informazioni rivolgersi a: 

Raffaele De Rose 

Ufficio Stampa del CESE 

Tel. +32 25469360 

E-mail: raffaele.derose@eesc.europa.eu 

Francesca Novelli 

Ufficio Stampa dell'UGL 

Tel. +39 06324821 

E-mail: fnovelli@ugl.it 
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Sentenze C-71/09: Gli sgravi degli oneri sociali concessi alle imprese di Venezia e Chioggia
costituiscono aiuti illegittimi che devono essere restituiti

Sentenza della Corte di Giustizia nelle cause riunite C-71/09 P, C-73/09 P e C-76/09 P:
Comitato «Venezia vuole vivere», Hotel Cipriani Srl, Società Italiana per il gas SpA (Italgas) / Commissione europea

Gli sgravi degli oneri sociali concessi alle imprese di Venezia e Chioggia costituiscono aiuti illegittimi che devono essere restituiti.

Con decisione 25 novembre 1999 , la Commissione ha dichiarato gli aiuti consistenti in sgravi ed esenzioni dagli oneri sociali, ad
eccezione di quelli  accordati alle piccole e medie imprese, incompatibili  con il mercato comune ed ha ordinato all’Italia di recuperarli.

Secondo i dati forniti dall’INPS (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale) per il periodo compreso tra il 1995 ed il 1997, l’importo
medio annuo di tali sgravi era pari a 37,7 milioni di euro, ripartiti  tra 1 645 imprese. Le esenzioni ammontavano a 292 831 euro
all’anno, ripartiti  tra 165 imprese.
Nel 2000 sono stati proposti cinquantanove ricorsi dinanzi al Tribunale avverso la suddetta decisione. Sull’insieme di tali ricorsi, il
Tribunale ne ha dichiarati irricevibili 28, mentre quattro cause sono state designate come cause pilota e le domande sono state
dichiarate infondate. Il Comitato «Venezia vuole vivere» nonché le imprese Hotel Cipriani ed Italgas hanno impugnato dinanzi alla Corte
la sentenza del Tribunale.

La Corte chiarisce, in via preliminare, che il Tribunale ha correttamente dichiarato che le imprese ricorrenti erano legittimate ad agire, in
quanto individualmente interessate dalla decisione a causa della lesione speciale recata alla loro posizione giuridica dall’ordine di
recupero degli aiuti. Infatti, i beneficiari effettivi di aiuti individuali concessi in base ad un regime di aiuti di cui la Commissione ha
ordinato il recupero sono, per tale ragione, individualmente interessati.

La Corte ritiene, nella sua odierna sentenza, che il Tribunale abbia correttamente considerato che l’asserito carattere compensativo dei
vantaggi concessi (rispetto alla situazione svantaggiosa delle imprese stabilite a Venezia) non impedisce di qualificarli come «aiuti».

 Testo della sentenza (.pdf 220 kB)

 Leggi il comunicato stampa (.pdf 47 kB)
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Sentenza della Corte nella causa C-499/08: privare un lavoratore di un’indennità di
licenziamento perché può ricevere una pensione di vecchiaia costituisce una discriminazione
fondata sull’età

Sentenza della Corte nel procedimento C-499/08
Ingeniørforeningen i Danmark per conto di Ole Andersen/ Region Syddanmark

Il diritto danese riconosce un’indennità speciale di licenziamento a favore dei lavoratori che hanno prestato servizio presso la stessa
impresa per almeno dodici anni. Tuttavia, tale indennità non è versata ai lavoratori che possono beneficiare, al momento del loro
licenziamento, di una pensione di vecchiaia in forza di un regime pensionistico professionale, anche se la persona interessata ha
l’intenzione di continuare a lavorare.

Il sig. Andersen ha lavorato per la Region Syddanmark (Regione della Danimarca meridionale) dal 1979 fino al suo licenziamento,
avvenuto nel 2006. Egli aveva all’epoca 63 anni e non intendeva andare in pensione; si è invece iscritto come disoccupato presso
l’ufficio del lavoro. Ha quindi chiesto il versamento dell’indennità speciale di licenziamento. Tale domanda è stata respinta in quanto il
sig. Andersen poteva beneficiare di una pensione. L’Ingeniørforeningen i Danmark, sindacato che agisce per conto del sig. Andersen,
ha quindi proposto un ricorso dinanzi al Vestre Landsret (corte d’appello dell’Ovest) sostenendo che la normativa in questione istituisce
una discriminazione fondata sull’età vietata dalla direttiva 2000/78/CE.

Privacy | Copyright | Accessibilità | Credits | Disclaimer
Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna - Viale Aldo Moro 50, 40127 Bologna - Tel. 051.5275226
Posta cerificata: PEIAssemblea @ postacert.regione.emilia-romagna.it

per completare i contenuti della pagina si forniscono i seguenti allegati

 Testo della sentenza (.pdf 117 kB)

 Leggi il comunicato stampa (.pdf 76 kB)

Documenti:

http://assemblealegislativa.regione.emilia-romagna.it/wcm/antennaed/index.htm
http://assemblealegislativa.regione.emilia-romagna.it/wcm/antennaed/index.htm
http://assemblealegislativa.regione.emilia-romagna.it/wcm/antennaed/ahp/guida.htm
http://assemblealegislativa.regione.emilia-romagna.it/wcm/antennaed/ahp/guida.htm
http://assemblealegislativa.regione.emilia-romagna.it/wcm/antennaed/mappa.htm
http://assemblealegislativa.regione.emilia-romagna.it/wcm/antennaed/mappa.htm
http://www.comune.bologna.it/
http://assemblealegislativa.regione.emilia-romagna.it/
http://assemblealegislativa.regione.emilia-romagna.it/wcm/antennaed/acs/index.htm
http://assemblealegislativa.regione.emilia-romagna.it/wcm/antennaed/acs/index.htm
http://assemblealegislativa.regione.emilia-romagna.it/wcm/antennaed/aatt/index.htm
http://assemblealegislativa.regione.emilia-romagna.it/wcm/antennaed/aatt/index.htm
http://assemblealegislativa.regione.emilia-romagna.it/wcm/antennaed/ageu/index.htm
http://assemblealegislativa.regione.emilia-romagna.it/wcm/antennaed/ageu/index.htm
http://assemblealegislativa.regione.emilia-romagna.it/wcm/antennaed/adf/index.htm
http://assemblealegislativa.regione.emilia-romagna.it/wcm/antennaed/adf/index.htm
http://assemblealegislativa.regione.emilia-romagna.it/wcm/antennaed/apub/index.htm
http://assemblealegislativa.regione.emilia-romagna.it/wcm/antennaed/apub/index.htm
http://assemblealegislativa.regione.emilia-romagna.it/wcm/antennaed/index.htm
http://assemblealegislativa.regione.emilia-romagna.it/wcm/antennaed/newsletter/archivio_newsletter_2009_1.htm
http://assemblealegislativa.regione.emilia-romagna.it/wcm/antennaed/ahp/privacy.htm
http://assemblealegislativa.regione.emilia-romagna.it/wcm/antennaed/ahp/copyright.htm
http://assemblealegislativa.regione.emilia-romagna.it/wcm/antennaed/ahp/accessibile.htm
http://assemblealegislativa.regione.emilia-romagna.it/wcm/antennaed/ahp/credits.htm
http://assemblealegislativa.regione.emilia-romagna.it/wcm/antennaed/ahp/clausola.htm
http://assemblealegislativa.regione.emilia-romagna.it/wcm/antennaed/monitor_eu/newsletter/2011/10/newsletter/index/curia2/C-499_08/C_499_08.pdf
http://assemblealegislativa.regione.emilia-romagna.it/wcm/antennaed/monitor_eu/newsletter/2011/10/newsletter/index/curia2/C-499_08/C_499_08_news.pdf


In questo numero abbiamo selezionato per - Antenna Europe Direct RER - Regione Emilia-Romagna

http://assemblealegislativa.regione.emilia-romagna.it/wcm/antennaed/monitor_eu/newsletter/2011/10/newsletter/index/letture/libri.htm[10/03/2014 13:42:30]

Home Guida Mappa

Comune di BolognaAssemblea legislativa

Chi siamo Attività Giovani in Europa Doc e formazione Pubblicazioni Ricerca

Home > Archivio Newsletter > Monitor Europa n. 10 - 15 Giugno 2011 >

In questo numero abbiamo selezionato per voi...

Rapporti tra fonti nel diritto dell`Unione Europea : il diritto primario

Rapporti tra fonti nel diritto dell`Unione Europea : il diritto primario  / Paola Mori. -
Ristampa ampliata ed aggiornata. - Torino : Giappichelli, 2010. - X, 300 p. ; 24 cm.
/DIRITTO COMUNITARIO /FONTI GIURIDICHE

Abstract:
* Caratteristiche del sistema normativo dell`Ue * Diritto primario e atti  integrativi delle
istituzioni e degli Stati membri * Ampia bibliografia *

Disponibilità:
Centro Europe Direct dell’Assemblea legislativa Coll.: E I X 1. 6 10RAP

Le storie di Napo ¿ la sicurezza con il sorriso

Le storie di Napo – la sicurezza con il sorriso
EU-OSHA — Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro

Il personaggio principale di questo DVD, Napo, e i suoi colleghi affrontano situazioni riguardanti la salute e la sicurezza sul lavoro.
Questi cartoni animati muti intendono promuovere la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro.

Disponibilità:
In distribuzione presso il Centro Europe Direct dell’Assemblea legislativa
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