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Esportazione	  di	  alimen7	  di	  
origine	  animale	  in	  Paese	  terzi	  

CONTROLLI	  UFFICIALI	  	  E	  
CERTIFICAZIONE	  SANITARIA	  

	  
Perugia,	  24	  Aprile,	  2015	  

f.	  castoldi	  –	  m.	  pierantoni	  

Nel	  2010	  
•  Il	  faLurato	  in	  esportazione	  del	  seLore	  
agroalimentare	  é	  stato	  pari	  	  27,7	  mld.	  di	  €	  con	  un	  
incremento,	  in	  valore,	  sull’anno	  precedente	  del	  
+10,5%	  

•  In	  par7colare	  le	  esportazioni	  verso	  gli	  USA	  e	  
l’estremo	  oriente	  e	  il	  sud-‐est	  asia7co	  sono	  
cresciute	  rispeUvamente	  del	  +10	  e	  +20%	  

•  I	  prodoU	  a	  base	  di	  laLe	  esporta7	  hanno	  
registrato,	  sempre	  in	  valore	  un	  +15%,	  mentre	  il	  
ProsciuLo	  di	  Parma	  ha	  aggiornato	  il	  record	  
raggiungendo	  i	  2,256,000	  pezzi	  esporta7	  
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Nel	  2011	  

•  in	  un	  panorama	  di	  com-‐
plessiva	  contrazione	  dei	  
consumi	  nazionali	  (cre-‐
scita,	  in	  valore,	  0,3%),	  le	  
esportazioni	  hanno	  se-‐
gnato	  un	  10,3%	   Nel	  2012	  le	  previsioni	  

sono	  per	  una	  crescita	  
ancora	  significa7va	  
(+8%)	  

Nel	  2013	  

•  L’esportazione	  di	  salumi	  è	  crescita	  del	  +	  3.8%	  
in	  volume	  e	  +5.7%	  in	  valore	  sul	  2012	  
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Nei	  confron7	  degli	  altri	  Paesi….	  

1°	  sem.	  2014/1°	  sem.	  2013	  

•  Esportazioni	  pbl	  +	  8.5%	  (€),	  +	  6.40%	  (tons)	  
– +	  12.8%	  (tons)	  Grana	  Padano	  e	  Parmigiano	  
Reggiano	  –	  24.7%	  del	  totale	  
– +6.30%	  (tons)	  mozzarella,	  ricoLa	  e	  formaggi	  
freschi	  –	  43.0%	  del	  totale	  

– Cina:	  +67%	  in	  valore	  (+54.4%	  in	  volume)	  
– Corea:	  +	  15%	  in	  volume	  (2013/2012)	  

•  Esportazioni	  pbc	  +	  8.4%	  (€),	  +7,0%	  (tons)	  	  
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Perché	  i	  prodoU	  alimentari	  italiani	  
sono	  richies7	  all’estero?	  

•  Sono	  buoni,	  
•  Richiamano	  l’immagine	  di	  un	  Paese	  tra	  i	  più	  
ammira7	  conosciu7	  al	  mondo	  

•  Hanno	  una	  storia	  e	  un	  nome	  
•  Sono	  di	  qualità	  

Qualità	  -‐	  Cos’e’?	  

L’insieme	  delle	  cara.eris/che	  di	  un	  prodo.o	  o	  
servizio	  in	  grado	  di	  incontrare	  le	  aspe.a/ve	  del	  
consumatore	  

	  la	  qualità	  e’	  un	  conceLo	  soggeUvo	  (varia	  
al	  variare	  delle	  condizioni,	  economiche,	  sociali,	  
culturali	  ecc.)	  

	  la	  percezione	  della	  qualità	  può	  cambiare	  
nel	  tempo	  anche	  per	  uno	  stesso	  soggeLo	  



26/04/15	  

5	  

Perché,	   e	   nella	   misura	   in	   cui,	   e’	   dimostrato	   che	  
rispeLano	   i	   requisi7	   stabili7	   dal	   Paese	   di	  
des7nazione:	  sono	  sicuri	  per	  l’uomo,	  per	  gli	  animali,	  
(per	  le	  piante).	  
Un	  alimento	  	  e’	  sicuro	  quando	  e’	  conforme	  ai	  criteri	  
di	  sicurezza	  stabili7	  dal	  legislatore:	  
“Gli	   alimen-	   conformi	   a	   specifiche	   disposizioni	  
comunitarie	   riguardan-	   la	   sicurezza	   alimentare	  
sono	   considera-	   sicuri	   (in	   relazione	   agli	   aspe:	  
disciplina-	  dalle	  medesime)(*).	  

Perché	  i	  prodoU	  alimentari	  italiani	  
possono	  andare	  all’estero	  	  

(*)	  art.	  14.7,	  Reg.	  (CE)	  n.	  178/02	  

Nel	  caso	  dei	  prodoU	  alimentari	  
des7na7	  a	  Paesi	  terzi	  

Devono	  quindi	  essere	  fornite	  adeguate	  assicurazioni	  
in	   merito	   al	   faLo	   che	   ques7	   rispeLano	   i	   criteri	   di	  
(bio)sicurezza	  stabili7	  dal	  Paese	  terzo	  interessato:	  
• 	  sicurezza	  per	  il	  consumatore	  
• 	  sicurezza	  per	  gli	  animali	  (requisi7	  zoosanitari)	  
• 	  sicurezza	  per	  le	  piante	  (requisi7	  fitosanitari)	  
Tali	   criteri	   possono	   entrare	   a	   fare	   parte	   delle	  
dichiarazioni	   che	   devono	   essere	   rese	   dall’autorità	  
competente	   dello	   stato	   esportatore	   che	   si	   fa	  
garante	  del	  loro	  rispeLo	  
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Quali	  criteri	  di	  sicurezza?	  

Ogni	   Paese	   può	   stabilire	   il	   livello	   di	   sicurezza	   ritenuto	  
“acceLabile”	  tramite	  la	  fissazione	  di	  ALOP	  (Appropriate	  
Level	   Of	   Protec7on)	   per	   il	   cui	   raggiungimento	   viene	  
richiesto	  il	  rispeLo	  di	  determina7	  criteri	  di	  sicurezza.	  

i	  criteri	  di	  sicurezza:	  
• 	  devono	  essere	  scien7ficamente	  fonda7	  
• 	  non	  devono	  essere	  discriminatori	  
• 	   devono	   essere	   espressi	   e	   applica7	   in	  modo	   tale	   da	  
ridurre	  al	  minimo	  gli	  ostacoli	  al	  libero	  commercio	  
(WTO	   -‐	   SPS	   agreement	   in	   materia	   di	   libera	   circolazione	   delle	   merci	   –	   in	   vigore	   dal	  
1/1/1995)	  

Criteri	  di	  sicurezza	  UE	  e	  Paesi	  terzi	  

I	   criteri	   di	   sicurezza	   possono	   assumere	   la	   forma	   di	  
requisi7	  in	  materia	  di:	  
• 	  composizione	  (ingredien7s7ca,	  profilo	  microbiologico	  
o	  tossicologico)	  dell’alimento	  
•  	   origine	   delle	   materie	   prime	   (area	   di	   origine	   degli	  
animali	  e	  delle	  altre	  materie	  prime)	  
•  	   	   situazione	   epidemiologica	   (status	   di	   assenza/
indennità	   di	   determinate	   malaUe,	   criteri	   di	  
segregazione,	  garanzie	  in	  merito	  alla	  regionalizzazione,	  
tracciabilità)	  
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•  	   processo	   (temperatura	   minima	   di	   coLura,	   tempo	  
minimo	  di	  stagionatura,	  tempo	  massimo	  tra	  la	  “raccolta	  
della	   materia	   prima”	   e	   l’inizio	   del	   processo	   di	  
trasformazione,	  ecc.)	  
• 	  controllo	  ufficiale	  (modalità	  di	  conduzione	  e	  frequenza	  
dei	  controlli	  ufficiali)	  

si	   deve	   quindi	   potere	   dimostrare	   che	   i	   prodoU	  
rispeLano	  criteri	  (di	  sicurezza?)	  almeno	  pari	  (non	  
superiori)	   a	   quelli	   stabili7	   dalla	   norma7va	  
nazionale	  del	  Paese	  importatore	  	  
Tali	  requisi7	  possono	  risultare	  in	  standard	  diversi	  
(anche	   superiori)	   a	   quelli	   dell’UE,	   a	   condizioni	  
che	  la	  loro	  adozione	  sia	  gius7ficata	  da	  un	  punto	  
di	  vista	  scien7fico	  

Per	  potere	  esportare,	  
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Criteri/requisi7	  “almeno	  pari”	  

E’	   quindi	   possibile	   applicare	   anche	   misure	   non	  
perfeLamente	   sovrapponibili	   a	   quelle	   in	   vigore	  
nel	   paese	   terzo	   in	   ques7one,	   purché	   ne	   sia	  
dimostrata	   l’equivalenza	   (invarianza	   dei	  
risulta7).	  
Il	   conceLo	   di	   “equivalenza”	   è	   stabilito	  
nell’ambito	   degli	   accordi	   WTO,	   e	   ogni	   paese	  
aderente	   all’Organizzazione	   deve	   acceLarne	  
l’applicazione	  

Ogni	   Stato	   membro	   (WTO)	   è	   tenuto	   ad	  
acceLare	   come	   equivalen7	   le	  misure	   sanitarie	  
o	  fitosanitarie	  degli	  altri	  SM,	  anche	  se	  le	  misure	  
sono	  differen7	  da	  quelle	  proprie	  adoLate	  per	  il	  
commercio	   degli	   stessi	   prodoU,	   se	   lo	   Stato	  
esportatore	   dimostra	   oggeUvamente	   che	   le	  
misure	   raggiungono	   l’appropriato	   livello	   di	  
protezione	   sanitaria	   o	   fitosanitaria	   (ALOP)	   del	  
Paese	  importatore	  

Requisi7	  Equivalen7	  
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Equivalenza	  

Il	  conceLo	  di	  equivalenza	  si	  basa	  sul	  principio	   in	  base	  
al	   quale	   misure	   differen7	   possono	   assicurare	   il	  
raggiungimento	  dello	  stesso	   livello	  di	  protezione	  della	  
salute	   (ad	   es.	   applicazione	   di	   traLamen7,	   aumento	  
frequenza	  ispezioni,	  quarantena	  merci	  in	  ingresso)	  
Tra	   le	   misure	   alterna7ve,	   i	   governi	   dovrebbero	  
scegliere	   quelle	   che	   non	   determinano	   restrizioni	   al	  
commercio	   più	   di	   quanto	   richiesto	   per	   raggiungere	  
l’obieUvo	  sanitario	  
In	   ogni	   caso	   è	   necessario	   che	   l’equivalenza	   delle	  
misure	   proposte	   venga	   acceLata	   dal	   paese	   terzo	  
importatore	  

La	   valutazione	   di	   equivalenza	   può	   avere	   come	  
obieUvo	  
• 	  le	  basi	  legali	  (in	  generale)	  di	  un	  Paese	  
(per	   esempio	   gli	   USA	   riconoscono	   l’equivalenza	   –	  
parziale	   -‐	  della	  Dir.	  64/433	  CEE	  con	   la	   loro	  per7nente	  
norma7va	  in	  materia	  di	  produzione	  igienica	  delle	  carni	  
• 	   le	   specifiche	  misure	   adoLate	   per	   il	   controllo	   di	   un	  
determinato	  pericolo	  
(Numerazione	   delle	   enterobaLeriacee	   al	   posto	   di	   E.	  
coli	   nei	  macelli	   abilita7	   a	   produrre	   per	   l’esportazione	  
negli	  USA)	  

Esempi	  di	  equivalenza	  
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N.B.	  
L’accordo	  SPS	  non	  impone	  alcun	  requisito	  per	  stabilire	  
una	   base	   scien7fica	   del	   livello	   di	   protezione	   prescelto	  
da	   un	   singolo	   Paese	   (ALOP):	   la	   scelta	   ha	   una	   valenza	  
eminentemente	  poli7ca.	  Ciò	  che	  può	  essere	  richiesto	  e	  
la	  dimostrazione	  della	  non	  discriminazione	  

Quindi,	  il	  faLo	  che	  sussistano	  accordi	  generali	  di	  libero	  
scambio	  non	  significa	  necessariamente	  che	  i	  singoli	  
Paesi	  non	  si	  adoperino	  per	  limitare	  in	  qualche	  modo	  
l’import	  di	  alimen7	  da	  altri	  Sta7	  “applicando”	  l’accordo	  
SPS	  

f.	  castoldi	   20	  

Quali	  requisi7	  per	  esportare	  verso	  
Paesi	  terzi?	  
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Dove	  vanno	  i	  nostri	  prodoU?	  
Export	  salami	  (Extra	  UE)	  

Paesi	  in	  cui	  è	  vietato	  (rosso)	  o	  molto	  complesso	  (giallo)	  esportare	  salami	  

f.	  castoldi	   22	  

Oggi	  il	  mondo	  guarda	  in	  più	  direzioni	  
(per	  quanto	  riguarda	  il	  modello	  di	  riferimento	  

per	  garan7re	  la	  sicurezza	  alimentare):	  

• 	  L’Europa,	  l’Africa	  e	  il	  Medio	  Oriente	  guardano	  
sostanzialmente	  al	  modello	  comunitario	  

• 	  le	  Americhe,	  l’Oceania	  (Australia,	  Nuova	  
Zelanda),	  l’Estremo	  Oriente	  (Giappone,	  Corea,	  
Cina)	  guardano	  al	  modello	  USA	  

• 	  La	  Federazione	  Russa	  ha	  un	  proprio	  modello	  di	  
riferimento	  
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f.	  castoldi	   23	  

Il	  “modello	  USA”	  travalica	  quindi	  i	  
limi7	  del	  Paese	  

per	  trovare	  applicazione	  in	  numerosi	  altri	  Paesi	  Terzi	  
• 	  i	  cui	  funzionari	  e	  quadri	  sono	  spesso	  forma7	  presso	  i	  
centri	  USA	  
• 	  che	  si	  affidano	  all’aUvità	  di	   ispezione	  e	  supervisione	  
condoLa	   dalle	   Autorità	   USDA/FSIS	   per	   la	   valutazione	  
dei	   Paesi	   e	   degli	   impian7	   dai	   quali	   concedere	  
l’importazione	  di	  Carni,	  Pollame	  e	  Uova	  

La	   possibilità	   di	   aUvare	   e	   mantenere	   corren7	   di	   Export	   verso	  
numerosi	   Paesi	   terzi,	   anche	   in	   Paesi	   Terzi	   non	   correla7	  
poli7camente	   con	   gli	   USA	   (es.	   Cina),	   passa	   quindi	   	   dalla	  
comprensione,	  acceLazione	  e	  applicazione	  del	  “modello	  USA”	  	  

f.	  castoldi	   24	  

Perché	  si	  parla	  di	  “Modello	  USA”	  -‐	  
Quali	  le	  ragioni	  delle	  differenze	  

Sia	   la	   Comunità	   sia	   gli	   Usa	   (e	   gli	   altri	   Paesi	   che	  
guardano	  agli	  USA	  come	  al	  modello	  da	  adoLare)	  
siedono	  al	  tavolo	  del	  Codex	  Alimentarius.	  

I	  principi	  di	  base	  sono	  quindi	   condivisi	  da	   tuU	   i	  
Paesi	  (aderen7	  al	  Codex)	  

Quello	  che	  cambia	  è	  il	  modo	  con	  cui	  vengono	  tradoU	  
nella	  pra7ca	  tali	  principi	  
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f.	  castoldi	   25	  

Negli	  USA,	  il	  diverso	  tessuto	  
produUvo	  e	  sociale	  …	  

• 	  Dimensione,	  capitalizzazione,	  mobilità,	  espandibilità,	  
numerosità	  …	  delle	  aziende	  

• 	  7pologia	  dei	  prodoU,	  processi	  impiega7,	  7pologia,	  
dimensioni	  del	  mercato	  e	  abitudini	  alimentari	  

• 	  ruolo	  e	  “sen7mento”	  nei	  confron7	  del	  cibo	  e	  
dell’alimentazione	  

• 	  peso	  delle	  lobby	  e	  funzionamento	  del	  lobbying	  

f.	  castoldi	   26	  

…Il	  diverso	  contesto	  poli7co…	  
•  	   Gli	   USA	   sono	   un’en7tà	   poli7ca	   che	   si	   riconosce	   in	  
un’unica	   Autorità	   centrale	   in	   grado	   di	   garan7re	  
l’applicazione	   integrale	   delle	   norme	   e	   dei	   principi	   su	  
tuLo	  il	  territorio	  dei	  50	  sta7	  

• 	  L’UE	  è	  molto	  meno	  di	  una	  federazione	  di	  Sta7	  anche	  
se	  qualche	   cosa	  di	   più	  di	   un’area	  di	   libero	   scambio,	   le	  
decisioni	   sono	   sempre	   il	   fruLo	   di	   compromessi	  
raggiun7	   al	   termine	   di	   estenuan7	   traLa7ve	   finalizzate	  
alla	  protezione	  di	  interessi	  “nazionali”	  e	  manca	  una	  vera	  
autorità	   centrale	   in	   grado	   di	   affermare	   in	   concreto	   i	  
principi	  svol7	  in	  teoria	  
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f.	  castoldi	   27	  

…più	  che	  la	  diversa	  analisi	  delle	  
situazioni…	  

•  	   Capacità	   di	   raccolta	   e	   analisi	   dei	   da7	  
epidemiologici	  

• 	   Disponibilità	   di	   da7	   scien7fici	   sulla	   cui	   base	  
condurre	   la	   valutazione	   del	   rischio	   nelle	   sue	  
diverse	  componen7	  

f.	  castoldi	   28	  

…	  portano	  ad	  un	  diverso	  approccio/
sensibilità	  al	  problema	  della	  

sicurezza,	  

senza	   contare	   che	   differen7	   approcci	   all’analisi	   del	  
rischio	   possono	   portare	   a	   ges7re	   le	   medesime	  
problema7che	  in	  modo	  differente	  
	  

Non	   sono	   i	   modelli	   di	   riferimento	   a	  
cambiare,	  ma	  i	  criteri	  applica-vi	  di	  modelli	  
condivisi 	   	  	  



26/04/15	  

15	  

f.	  castoldi	   29	  

Per	  cui	  obieUvi	  enuncia7	  in	  
modo	  sostanzialmente	  iden7co…	  

• 	  Regolamento	  (CE)	  n.	  1099/09	  rela7va	  alla	  
protezione	  degli	  animali	  durante	  la	  macellazione	  
o	  l'abbaUmento	  /	  9CFR	  313	  sulla	  macellazione	  
umanitaria	  degli	  animali	  
• 	  Reg.	  (CE)	  n.	  852/04	  sull’igiene	  dei	  prodoU	  
alimentari	  /	  9CFR416	  sull’igiene	  e	  9CFR417	  sul	  
sistema	  HACCP	  
• 	  …	  

f.	  castoldi	   30	  

Vengono	  persegui7	  secondo	  linee	  
significa7vamente	  differen7	  

• 	  Applicazione	  delle	  “regole”	  alle	  piccole	  
realtà	  nei	  due	  modelli	  
• 	  criteri	  di	  conduzione	  dei	  controlli	  ufficiali	  

• 	  “enforcement”	  
• 	  Supervisione	  e	  potere	  centrale	  di	  controllo	  
sulle	  struLure	  periferiche	  
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f.	  castoldi	   31	  

Così	  la	  “semplificazione”	  per	  le	  
piccole	  imprese	  nella	  UE	  

Per	  quanto	  riguarda,	  per	  esempio,	  il	  modello	  HACCP,	  il	  metodo	  è	  
ritenuto	   troppo	   complesso	   per	   le	   piccole	   realtà	   e	   la	  
semplificazione	   viene	   intesa	   alla	   stregua	   di	   una	   sostanziale	  
rinuncia	  alla	  sua	  applicazione	  nella	  UE.	  	  

La	   sola	   applicazione	   delle	   GMP/GHP	   codificate	   nei	  
manuali	   nazionali	   o	   comunitari	   	   viene	   ritenuta	  
sufficiente	   al	   fine	   della	   ges7one	   dei	   pericoli	   in	  
numerose	  7pologie	  di	  aUvità	  

f.	  castoldi	   32	  

Negli	  USA	  
La	   semplificazione	   per	   le	   “piccole”	   (meno	   di	   500	  
addeU)	   e	   le	   “piccolissime”	   imprese	   (meno	   di	   10	  
addeU)	   passa	   aLraverso	   una	   codifica	   puntuale	   delle	  
aUvità	   da	   condurre	   per	   una	   completa	   ed	   efficace	  
applicazione	   del	   modello	   aLraverso	   l’emanazione	   di	  
una	  estesa	  documentazione,	  corsi	  di	   formazione,	   linee	  
guida	  tecniche,	  modelli	  applica7vi…	  

Alle	  imprese	  viene	  chiesta	  l’integrale	  applicazione	  del	  modello	  
che	  viene	  ritenuto	  intrinsecamente	  flessibile	  e	  adeguabile	  alle	  
diverse	  realtà	  



26/04/15	  

17	  

f.	  castoldi	   33	  

L’organizzazione	  dei	  controlli	  ufficiali	  

Negli	   USA	   rispecchia	   l’organizzazione	   federale	   dello	  
stato	   e	   acceLa	   la	   possibilità	   di	   un	   livello	   diverso	   di	  
rischio	  connesso	  con	  un	  diverso	  livello	  di	  controllo	  	  

• 	  Stabilimen7	  Statali	  
• 	  Controllori	  Statali	  

• 	  Stabilimen7	  Federali	  
• 	  Controllori	  Federali	  

Diverso	  ambito	  di	  commercializzazione	  

f.	  castoldi	   34	  

Nella	  UE	  

Storicamente	   è	   sempre	   stato	   riconosciuto	   un	  
diverso	   livello	   di	   rischio,	   e	   quindi	   una	   diversa	  
pressione	   dei	   control l i ,	   associato	   agl i	  
stabilimen7	  operan7	  nel	  solo	  ambito	  nazionale	  e	  
a	  quelli	  che	  rivol7	  agli	  scambi	  comunitari.	  

La	   recente	   “semplificazione”	   dei	   requisi7	  
operata	   con	   l’adozione	   dei	   Regolamen7	   del	  
“paccheLo	   igiene”	   ha	   faLo	   scomparire	   questa	  
differenza	  
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f.	  castoldi	   35	  

Indipendentemente	  dall’approccio	  
differente	  

I	  due	  modelli	  perseguono	  però	  obieUvi	  iden7ci,	  che	  per	  
la	  Comunità	  sono	  quelli	  esplicita7	  nel	  Reg.	  178/2002	  

Il	  problema	  è	  quindi	  come	  assicurare	  il	  rispeLo	  di	  
requisi7	   comuni	   ma	   diversamente	   applica7	   nel	  
“modello	  USA/Paesi	  Terzi”	  negli	  impian7	  abilita7	  
a	  operare	  verso	  i	  Paesi	  terzi	  che	  guardano	  a	  quel	  
modello	  come	  a	  quello	  di	  riferimento	  

Organizzazione	  dei	  controlli	  
ufficiali	  &	  

Modalità	  di	  soLoscrizione	  dei	  
cer7fica7	  sanitari	  



26/04/15	  

19	  

L’organizzazione	  dei	  controlli	  in	  Italia	  

Ministero	  della	  
salute	  

• 	  Rappor7	  con	  i	  Paesi	  terzi	  
• 	  SoLoscrizione	  di	  accordi	  (modelli	  di	  
cer7ficato)	  
• 	  Ges7one	  delle	  liste	  degli	  impian7	  
approva7	  
• 	  Supervisione	  sugli	  impian7	  approva7	  in	  
collaborazione	  con	  i	  servizi	  regionali	  

Regioni	  

• 	  collaborazione	  con	  il	  Ministero	  anche	  in	  
vista	  della	  predisposizione	  degli	  accordi	  e	  
dell’organizzazione	  delle	  ispezioni	  in	  loco	  
• 	  proposta	  di	  inserimento	  e	  cancellazione	  
dalle	  liste	  degli	  impian7	  approva7	  
• 	  Supervisione	  sugli	  impian7	  approva7	  in	  
collaborazione	  con	  il	  ministero	  e	  con	  i	  
servizi	  delle	  ASL	  

ASL	  

• 	  Valutazione	  iniziale	  degli	  impian7	  al	  fine	  
della	  loro	  approvazione	  da	  parte	  del	  
Ministero	  della	  Salute	  
• 	  supervisione	  e	  controllo	  sugli	  impian7	  
approva7	  
• 	  verifica	  delle	  condizioni	  necessarie	  e	  
soLoscrizione	  dei	  cer7fica7	  sanitari	  
• 	  applicazione	  delle	  misure	  successive	  ai	  
controlli,	  proposta	  di	  cancellazione	  degli	  
impian7	  dalle	  liste	  (enforcement)	  
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Paesi	  per	  i	  quali	  è	  prevista	  l’approvazione	  
preven7va	  degli	  impian7	  e	  la	  loro	  iscrizione	  in	  

una	  lista	  	  

• 	  Usa	  
• 	  Giappone	  
• 	  Corea	  del	  Sud	  
• 	  Brasile	  
• 	  Cile	  	  	  
• 	  Canada	  

• 	  Argen7na	  
• 	  Australia	  (2)	  
• 	  Messico	  (3)	  
• 	  Uruguay	  (3)	  
• 	  Fed	  Russa	  (1)	  
• 	  Cina	  (Rep.	  Pop)	  

• 	  Singapore	  
• 	  Hong	  Kong	  
• 	  Perù	  
• 	  Vietnam	  
• 	  Turchia	  
• 	  Indonesia	  

(1)  Le	  liste	  degli	  impian7	  abilita7	  a	  esportare	  verso	  la	  Fed	  Russa	  sono	  ges7te	  
direLamente	  dalle	  competen7	  Autorità	  della	  Federazione	  

(2)  Gli	  stabilimen7	  di	  prodoU	  a	  base	  di	  carne	  devono	  essere	  approva7	  per	  gli	  USA,	  i	  
macelli	  possono	  essere	  approva7	  a	  livello	  comunitario	  

(3)  Solo	  impian7	  abilita7	  USA	  

Procedura	  di	  iscrizione	  nelle	  liste	  degli	  
stabilimen7	  abilita7	  a	  esportare	  verso	  

Paesi	  terzi	  (OSA)	  

1.  	   presentazione	   dell’istanza	   da	   parte	   del	   legale	  
rappresentante	  dello	  stabilimento	  

2.  Dichiarazione	   conoscenza	   requisi7	   legali	   Paese	  
terzo	  

3.  Predisposizione	   di	   procedure	   documentate	   di	  
autocontrollo	  (prerequisi7	  	  -‐	  SPS,	  SSOP	  e	  HACCP)	  

4.  Validazione	  delle	  procedure	  (90	  gg.)	  
5.  (eventuale)	  sopralluogo	  ministeriale	  

6.  Inserimento	  in	  lista	  
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Un	   documento,	   scriLo,	   un	   file	   informa7co,	  
una	   sequenza	   di	   immagini	   o	   qualsiasi	   altro	  
7po	   di	   documento	   su	   supporto	   cartaceo,	  
magne7co	   o	   altro	   in	   grado	   di	   fornire	  
evidenza	   oggeUva	   delle	   aUvità	   che	   si	  
intendono	  svolgere	  

“Procedura	  documentata”-‐	  cos’é?	  

Una	  procedura	  deve	  contenere	  alcuni	  elemen7	  essenziali:	  
1.  Gli	  obieUvi	  
2.  Le	  responsabilità	  
3.  Le	  modalità	  di	  esecuzione	  delle	  aUvità	  previste	  
4.  Le	  modalità	  di	  monitoraggio/verifica	  
5.  Le	  modalità	  di	  correzione	  degli	  scostamen7	  
6.  Le	  modalità	  di	  registrazione	  delle	  aUvità	  svolte	  

In	   assenza	   di	   anche	   uno	   solo	   di	   ques/	   elemen/,	   la	  
procedura	  deve	  essere	  giudicata	  incompleta	  	  

“Procedura	  documentata”-‐	  come?	  
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Procedura	  di	  iscrizione	  nelle	  liste	  degli	  
stabilimen7	  abilita7	  a	  esportare	  verso	  

Paesi	  terzi	  (Servizio	  Veterinario)	  
1.  Verifica	  “in	  campo”	  e	  a.estazione	  della	  sussistenza	  

dei	   requisi7	   stabili7	   per	   l’esportazione	   verso	   il	  
Paese	  terzo	  per	  il	  quale	  e’	  stata	  presentata	  l’istanza	  
(Reg.	  CE	  n.	  852,	  853,	  e	  regolamen7	  di	  applicazione,	  
requisi7	  specifici	  del	  Paese	  terzo)	  

2.  Trasmissione	   istanza	   alla	   regione	   per	   l’inoltro	   al	  
Ministero	   della	   Salute	   unitamente	   al	   parere	  
favorevole	  (mo7vato)	  espresso	  con	  verbale	  modello	  
ministeriale	  

Mantenimento	  degli	  stabilimen7	  in	  lista	  

• 	  Verifica	   periodica	   sullo	   stabilimento	   da	   parte	   del	   Servizio	  
Veterinario	  secondo	  modalità	  e	  frequenza	  che	  tengano	  conto	  
del	  rischio	  rela7vo	  dell’impianto	  sulla	  base,	  	  

q delle	   caraLeris7che	   dell’impianto	   (dimensioni,	   vetustà,	  
7pologia	  e	  numero	  delle	  linee	  produUve,	  numero	  turni	  di	  
lavoro,	  livello	  di	  automazione,	  ecc.),	  
q 	  della	  natura	  dei	  prodoU	  e	  dei	  processi,	  
q 	  dell’affidabilità	  delle	  procedure	  di	  ges7one	  dei	  processi	  
predisposte	  e	  aLuate	  dalla	  diLa	  (?)	  
q 	  e	  dei	  requisi7	  stabili7	  per	  l’esportazione	  verso	  il	  Paese	  
terzo	  in	  ques7one,	  anche	  per	  quanto	  riguarda	  le	  modalità	  
di	  controllo	  (Daily	  inspec-on	  negli	  impian7	  approva7	  USA)	  
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Mantenimento	  degli	  stabilimen7	  in	  lista	  

•  	   Registrazione	   di	   tuU	   controlli	   effeLua7	   e	   dei	   per7nen7	  
risulta7	  
•  	   applicazione	   delle	   aUvità	   successive	   ai	   controlli	  
(“enforcement”)	   →	   imposizione	   di	   procedure,	   sospensione	  
delle	  cer7ficazioni,	  proposta	  di	  “delis-ng”	  (al	  Ministero)	  
• 	  Ricer/ficazione	  annuale	  dello	  stabilimento	  (al	  Ministero)	  
• 	  Aggiornamento	  del	  data	  base	  nazionale	  (ICARUS)	  	  con	  i	  da7	  
significa7vi	  dello	  stabilimento	  (NC)	  

Il	   mancato	   possesso	   dei	   requisi/	   previs/	   deve	   portare	   alla	  
sospensione	   o	   revoca	   dell’iscrizione	   alla	   lista	   specifica	   per	  
l’esportazione	  verso	  il	  Paese	  Terzo	  ogge.o	  di	  esportazione	  

• 	  Croazia	  
• 	  Albania	  
• 	  Algeria	  
• 	  Cuba	  
• 	  Ghana	  

•  	   N u o v a	  
Caledonia	  
• 	  Serbia	  
• 	  Sud	  Africa	  
• 	  Ucraina	  

• 	  Macedonia	  
• 	  Tunisia	  
• 	  India	  
• 	  …	  

Paesi	   verso	   i	   quali	   possono	   esportare	   tuU	   gli	   stabilimen7	   riconosciu7	   a	   livello	  
comunitario	   che	   siano	   in	   grado	   di	   rispeLare	   i	   requisi7	   stabili7	   nel	   cer7ficato	  
concordato	  

Paesi	  per	  i	  quali	  non	  esiste	  una	  lista	  di	  
impian7	  abilita7	  all’esportazione	  ma	  che	  

hanno	  concordato	  un	  modello	  di	  
cer7ficato	  di	  esportazione	  	  
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• 	  Arabia	  Saudita	  
• 	  Libia	  
• 	  Ucraina	  

• 	  Moldavia	  
• 	  USA	  (2)	  
• 	  Giappone	  (2)	  

• 	  Giordania	  
• 	  Australia(2)	  
• 	  …	  

(1)	  Paesi	  verso	  i	  quali	  possono	  esportare	  tuU	  gli	  stabilimen7	  riconosciu7	  (o	  registra7)	  
a	   livello	   comunitario	   a	   condizione	   che	   sussistano	   le	   condizioni	   contenute	   nel	  
cer7ficato	  sanitario	  proposto	  
(2)	  LaLe	  e	  prodoU	  a	  base	  di	  laLe	  

Paesi	  per	  i	  quali	  non	  esiste	  né	  una	  lista	  di	  
impian7	  abilita7	  all’esportazione	  né	  
modelli	  di	  cer7fica7	  di	  esportazione	  

concorda7	  (1)	  

Rilascio	  delle	  cer7ficazioni	  

Principi	   generali:	   D.M.	   19	   giugno	   2000	   n.	   303	  
(Regolamento	   di	   aLuazione	   della	   direUva	   96/93/CE	  
rela7va	   alla	   cer7ficazione	   di	   animali	   e	   di	   prodoU	   di	  
origine	  animale)	  

Art.	  1.	  
1.	  La	  cer-ficazione	  prevista	  dalla	  norma-va	  comunitaria	  veteri-‐
naria	  di	  cui	  agli	  allega-	  al	  D.lgs	  30/1/93,	  n.	  28,	  e	  successive	  mo-‐
difiche,	  deve	  essere	  rilasciata	  da	  un	  veterinario	  ufficiale	  o	  da	  un	  
veterinario	   libero	   professionista	   autorizzato	   dall'autorità	  
compe-‐tente,	  nel	  caso	  in	  cui	   i	  provvedimen-	  di	  aOuazione	  delle	  
dire:ve	  di	  cui	  agli	  allega-	  al	  predeOo	  D.lgs	  n.	  28/93	  prevedono	  
tale	  fa-‐coltà.	  
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Titolarità	  al	  rilascio	  di	  cer7ficazioni	  

Le	  cer7ficazioni	  ufficiali	  possono	  essere	   rilasciate	   solo	  
dall’Autorità	   competente	   o	   da	   personale	   inves7to	  
della	   responsabilità	   da	   quest’ul7ma	   o	   ancora	   soLo	   il	  
direLo	   controllo	   dell’Autorità	   (per	   es.	   Vet.	   L.P.	  
autorizzato)	  
Non	  sono	  pertanto	  acceLabili	  cer7ficazioni	  soLoscriLe	  
dall’OSA	   o	   da	   un	   suo	   incaricato,	   ne’	   possono	   essere	  
soLoscriLe	  da	  parte	  del	  Vet.	  Uff.	   cer7ficazioni	  basate	  
su	   documen7	   “non	   ufficiali”	   (es.	   documen7	   prodoU	  
dall’OSA)	  

Condizioni	  generali	  di	  rilascio	  delle	  
cer7ficazioni	  (Veterinari)	  

Art.	  2.	  
1.	  Le	  ASL	  provvedono	  ad	  accertare	  che	  i	  veterinari	  che	  rilasciano	  
la	  cer-ficazione:	  
a)	  abbiano	  un'effe:va	  conoscenza	  delle	  norma-ve	  generali	  rife-‐
ribili	   alle	   cer-ficazioni	   di	   animali	   e	   dei	   prodo:,	   del	   contenuto	  
specifico	  di	  ogni	  cer-ficato	  da	  rilasciare,	  delle	  rela-ve	  modalità	  
di	   compilazione	   nonché	   delle	   indagini,	   prove	   ed	   esami	   da	   ese-‐
guire	  prima	  della	  cer-ficazione;	  
b)	   siano	   imparziali	   e	   non	  abbiano	   interessi	   commerciali	   dire:,	  
sia	  generali,	  con	  riguardo	  alle	  aziende	  o	  agli	  stabilimen-	  di	  pro-‐
venienza,	   che	  par-colari	   in	   relazione	  agli	  animali	  o	  prodo:	  da	  
cer-ficare.	  
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I	  veterinari	  che	  rilasciano	  la	  
cer7ficazione	  devono	  avere	  una	  

effeUva	  conoscenza	  delle	  norma7ve	  …	  
Ø 	  Norma7va	  generale	  di	  riferimento:	  
• 	  Norma7va	  comunitaria	  e	  nazionale	  vigente	  applicabile	  
al	  campo	  oggeLo	  di	  cer7ficazione	  
• 	  Reg.	  (CE)	  n.	  882/04,	  art.	  2.	  12	  (definizione)	  e	  30	  (criteri	  
per	  il	  rilascio	  di	  una	  cer7ficazione)	  
• 	  DM	  303/2000	  

Ø  	   norma7va	   del	   Paese	   terzo	   in	   ques7one	   (qualora	  
richiamata	   nel	   cer7ficato	   e	   non	   ne	   sia	   stata,	   in	   toto	   o	   in	  
parte,	   riconosciuta	   l’equivalenza	   con	   la	   per7nente	  
norma7va	  comunitaria	  o	  nazionale)	  

…	  e	  devono	  essere	  imparziali	  e	  privi	  di	  
confliU	  di	  interesse	  

Vedi	  Reg.	  CE	  n	  882,	  art.	  4,	  comma	  2,	  leLera	  b):	  
“Le	  autorità	  competen-	  assicurano	  …	  omissis…	  
b)	  il	  personale	  che	  effeOua	  i	  controlli	  ufficiali	  è	  libero	  
da	  qualsiasi	  confliOo	  di	  interesse”	  
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2.	  Le	  ASL	  stabiliscono	  un	  collegamento	  tra	  l'iden-tà	  del	  
veterinario	   cer-ficatore	   e	   ogni	   singolo	   cer-ficato	  
rilasciato.	   Il	  veterinario	  cer-ficatore	   invia	  copia	  di	  ogni	  
cer-ficato	   rilasciato	   all’ASL	   entro	   il	   cui	   ambito	   territo-‐
riale	  esso	  opera,	  entro	  48	  ore	  dalla	  data	  di	  rilascio.	  
3.	  Le	  regioni	  e	  le	  P.A.	  procedono	  a	  controlli	  a	  sondaggio	  
al	   fine	   di	   prevenire	   il	   rilascio	   di	   cer-fica-	   falsi,	   di	  
cer-ficazioni	   che	   possono	   indurre	   in	   errore	   nonché	   la	  
produzione	   o	   l'uso	   fraudolen-	   di	   cer-fica-	   ineren-	   la	  
legislazione	  veterinaria.	  

Condizioni	  generali	  di	  rilascio	  delle	  
cer7ficazioni	  (veterinari)	  -‐	  segue	  

•  	   Ciascun	   veterinario	   che	   soLoscrive	   un	   cer7ficato	   e’	  
direLamente	   responsabile	  delle	  aLestazioni	   soLoscriLe	  e	  deve	  
pertanto	  essere	  iden7ficabile	  senza	  possibilità	  di	  dubbio	  (7mbro	  
o	  scriLa	  in	  calce	  al	  cer7ficato	  con	  nome	  e	  qualifica	  –	  la	  firma	  di	  
per	  sé	  non	  e	  sufficiente).	  
(problema	   della	   bollatura	   sanitaria	   delle	   carcasse	   al	   macello,	  
laddove	  operino	  più	  veterinari	  ufficiali)	  
•  	   Supervisione	   da	   parte	   delle	   Regioni	   e	   P.A.	   (e	   Ministero)	  
sull’operato	   dei	   Veterinari	   delle	   ASL	   →	   prevista	   in	   modo	  
specifico	  dagli	   accordi	   con	  alcuni	  Paesi	   terzi	   	   (es.	  USA)	  e	   in	   via	  
generale	   all’art.	   4.6,	   Reg.	   CE	   n	   882/04	   (criteri	   opera7vi	   delle	  
Autorità	  competen7)	  

Iden7tà	  del	  veterinario	  e	  supervisione	  
sul	  suo	  operato	  
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Condizioni	  generali	  di	  rilascio	  delle	  
cer7ficazioni	  (compilazione	  del	  

cer7ficato)	  

Art.	  3.	  
1.	  I	  cer-fica-	  devono	  essere	  rilascia-	  in	  lingua	  italiana	  e	  almeno	  
in	  una	  delle	  lingue	  ufficiali	  dello	  Stato	  di	  des-nazione.	  
2.	  È	  faOo	  divieto	  di:	  
a)	  cer-ficare	  fa:	  non	  di	  direOa	  conoscenza,	  non	  preven-vamen-‐
te	  verifica-	  o	  che	  non	  sia	  possibile	  verificare;	  
b)	  rilasciare	  cer-fica-	  in	  bianco	  o	  incomple-	  o	  rela-vi	  ad	  animali	  
o	  prodo:	  di	  origine	  animale	  non	  soOopos-	  a	  preven-va	  ispezio-‐
ne	  ovvero	  non	  più	  soOopos-	  al	  controllo	  del	  veterinario	  cer-fi-‐
catore.	  

3.	  Il	  rilascio	  di	  cer-fica-	  reda:	  sulla	  base	  di	  un	  altro	  documento	  
può	  avvenire	  solo	  se	  deOo	  documento	  sia	  in	  possesso	  del	  veterina-‐
rio	  cer-ficatore	  prima	  del	  rilascio	  della	  cer-ficazione.	  
4.	  In	  deroga	  a	  quanto	  previsto	  al	  comma	  2,	  il	  vet.	  uff.	  può	  
rilasciare	  cer-fica-	  in	  base	  a	  da-	  che,	  nei	  casi	  espressamente	  
previs-,	  siano:	  
a)	  aOesta-,	  se	  ricorra	  quanto	  previsto	  all'ar-colo	  1,	  da	  un	  veteri-‐
nario	  libero	  professionista	  autorizzato,	  a	  condizione	  che	  ques-	  o-‐
peri	  soOo	  il	  controllo	  del	  veterinario	  ufficiale	  e	  che	  i	  da-	  possano	  
essere	  verifica-	  da	  quest'ul-mo;	  
b)	  oOenu-	  nell'ambito	  di	  programmi	  di	  sorveglianza	  riferi-	  a	  sche-‐
mi	  di	  garanzia	  qualita-va	  ufficialmente	  riconosciu-	  o	  aOraverso	  
un	  sistema	  di	  sorveglianza	  epidemiologica.	  

Condizioni	  generali	  di	  rilascio	  delle	  cer7ficazioni	  
(compilazione	  del	  cer7ficato)	  -‐	  seguito	  
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Cer7fica7	  in	  lingua	  italiana	  e	  nella	  
lingua	  dello	  stato	  importatore	  

• 	   il	   Vet.	  Uff.	  non	  può	  essere	   tenuto	  a	   soLoscrivere	   aLestazioni	  
che	  non	  siano	  anche	  in	  italiano.	  
• 	  nel	  caso	  di	  cer7fica7	  oggeLo	  di	  accordo	  tra	  il	  nostro	  Paese	  o	  la	  
UE	   e	   un	   Paese	   terzo,	   il	   Ministero	   della	   Salute	   garan7sce	   la	  
corrispondenza	   del	   testo	   Italiano	   con	   quello	   nelle	   lingua	   del	  
Paese	  terzo	  
• 	   nel	   caso	   di	   aLestazioni	   che	   non	   siano	   il	   fruLo	  di	   un	   accordo	  
bilaterale,	  il	  Vet.	  Uff.	  chiamato	  a	  soLoscriverle,	  può	  chiedere	  che	  
le	  stesse	  siano	  tradoLe	  in	  italiano.	  	  
•  	   in	   quest’	   ul7mo	   caso	   il	   Vet.	   Uff.	   non	   e’	   responsabile	   della	  
corrispondenza	   tra	   le	   aLestazioni	   in	   lingua	   italiana	   e	   la	   loro	  
traduzione	  nella	  lingua	  del	  Paese	  di	  des7nazione	  

DireLa	  conoscenza	  delle	  condizioni	  
che	  il	  Vet.	  Uff.	  e’	  chiamato	  ad	  aLestare	  

il	  Vet.	  Uff.	  deve	  essere	  a	  direLa	  conoscenza	  di	  quanto	  aLestato	  
o	   deve	   essere	   in	   possesso	   della	   documentazione	   (proveniente	  
dai	  preceden7	  anelli	  della	  filiera)	  sulla	  cui	  base	  gli	   sia	  possibile	  
soLoscrivere	  quanto	  richiesto.	  
Quando	   le	  aLestazioni	  da	  soLoscrivere	  si	  basano,	   in	   tuLo	  o	   in	  
parte,	   su	   documen7	   provenien7	   dai	   preceden7	   anelli	   della	  
filiera,	  lo	  speditore	  che	  richiede	  il	  cer7ficato	  deve	  fornire	  al	  Vet.	  
Uff.	   tuLa	   la	   documentazione	   necessaria	   in	   rapporto	   alle	  
dichiarazioni	   contenute	   nel	   cer7ficato	   stesso	   (cfr.	   7tolarità	   al	  
rilascio	  delle	  aLestazioni)	  
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Le	  aLestazioni	  sulla	  cui	  base	  il	  Vet.uff	  
può	  a	  sua	  volta	  redigere	  un	  cer7ficato	  
Devono	  essere	   rese	   in	  modo	   tale	  da	  premeLere	  al	   veterinario	  
cer7ficatore	  di	   aLestare	   senza	  ombra	  di	  dubbio	   la	   sussistenza	  
di	   tu2e	   le	   condizioni	   necessarie	   per	   la	   soLoscrizione	   del	  
cer7ficato.	  	  
Oltre	   alle	   aLestazioni	   generiche	   di	   conformità	   ai	   requisi7	  	  
stabili7	  nell’ambito	  degli	   accordi	   con	   il	  Paese	   terzo,	   il	  Vet.	  Uff.	  
potrebbe	  pertanto	  dover	  acquisire	  da	  parte	  di	  preceden7	  anelli	  
della	  filiera	   anche	   le	   informazioni	   circa	   le	  modalità	   adoLate	  al	  
fine	  di	  assicurare	  il	  rispeLo	  dei	  requisi7	  comprese,	  se	  del	  caso,	  
gli	  esi7	  dei	  per7nen7	  controlli	  ufficiali	  effeLua7	  (es.	  aLestazioni	  
circa	   l’esecuzione	   del	   piano	   dei	   campionamen7	   previs7	   dalla	  
norma7va	  della	  Fed	  Russa).	  

Documentazione	  di	  supporto	  alle	  
cer7ficazioni	  

Il	  Vet.	  Uff.	  non	  deve	  richiedere	  aLestazioni	  ineren7	  	  
• 	  faU	  per	  i	  quali	  è	  	  possibile	  acquisire	  le	  necessarie	  informazioni	  
da	   canali	   is7tuzionali	   ai	   quali	   il	   Veterinario	   cer7ficatore	   può	  
accedere	  autonomamente	   (per	  es.	   si7	  web	  OIE,	  UE,	  Ministero,	  
OEVR)	  	  
• 	  requisi7	  già	  previs7	  da	  norma7ve	  comunitarie	  il	  cui	  rispeLo	  è	  
deducibile	   dalla	   presenza	   del	   bollo	   sanitario	   o	   del	   marchio	   di	  
iden7ficazione	  
• 	   ricavabili	   dai	   disciplinari	   dei	   prodoU	  DOP	  o	   IGP	  o	   sulla	   base	  
delle	   garanzie	   offerte	   da	   altri	   sistemi	   di	   garanzia	   della	   qualità	  
Reg.	  (CE)	  n.	  n.	  1760	  e	  1825/00	  in	  materia	  di	  e7cheLatura	  carni	  
bovine/anagrafe	  bovina)	  
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Condizioni	  generali	  di	  rilascio	  delle	  cer7ficazioni	  
(sanzioni	  per	  scorreLa	  cer7ficazione)	  

Art.	  4.	  
1.	  Qualora	   le	  autorità	  sanitarie	  competen-	  consta-no	   il	  mancato	  
rispeOo	   delle	   prescrizioni	   di	   cui	   all'ar-colo	   3,	   provvedono	   a	   so-‐
spendere	   il	   veterinario	   dall'a:vità	  di	   rilascio	   dei	   cer-fica-	  fino	  a	  
tre	  mesi	  e,	  in	  caso	  di	  reiterata	  violazione,	  a	  interdirlo	  dalla	  stessa.	  
2.	   In	   caso	   di	   u-lizzo	   improprio	   o	   di	   alterazione	   dei	   cer-fica-	   da	  
parte	  di	  persone	  fisiche	  o	  giuridiche,	  è	  legi:mo	  il	  rifiuto	  al	  rilascio	  
di	  ulteriori	   cer-fica-	   ineren-	   l'a:vità	  delle	   citate	  persone	  per	  un	  
periodo	  non	  inferiore	  a	  quindici	  giorni.	  

Requisi7,	  problemi,	  difficoltà	  
connesse	  all’export	  verso	  alcuni	  

Paesi	  terzi	  

USA,	  Giappone,	  Corea,	  Fed.	  Russa	  
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USA	  
1.  Due	   Servizi	   diversi	   (FSIS	   e	   FDA)	   con	   criteri	   e	   modalità	  

opera7-‐ve	  diversi	  controllano	  il	  seLore	  carni	  e	  uova	  e	  quello	  
laLe	  e	  iUci	  

2.  Un	  terzo	  Servizio	  (APHIS)	  incaricato	  della	  verifica	  dei	  requisi7	  
zoosanitari	  e	  fitosanitari	   (approvazione	  preven7va	  dei	  Paesi	  
e	  degli	  stabilimen7	  pbc	  crudi)	  

3.  Requisi7	   norma7vi	   trasparen7.	   Il	   Code	   of	   Federal	  
Regula7ons	  (9CFR)	  e’	  consultabile	  su	  Internet,	  come	  pure	  le	  
diverse	  DireUve	  

4.  Impian7	  approva7	  (carni	  e	  pbc)	   in	  una	  lista	  specifica	  ges7ta	  
dal	  Ministero	  della	  Salute	  

6.  Ispezioni	   periodiche	   (FSIS)	   condoLe	   sui	   macelli	   e	   sugli	  
stabilimen7	  di	  pbc	  da	  ispeLori/auditor	  USA	  (FSIS)	  –	  Audit	  di	  
sistema	  

7.  Intensificazione	   delle	   visite	   ispeUve	   da	   parte	   di	   FDA	   negli	  
ul7mi	  anni	   (laLe	  e	  pbl,	  prodoU	  vegetali	  e	  di	  gastronomia).	  
Rappor7	  direU	  con	  gli	  stabilimen7	  

8.  FSIS	   -‐	   Obbligo	   di	   ispezione	   giornaliera	   e	   supervisione	  
periodica	  in	  tuU	  gli	  impian7	  approva7	  per	  l’esportazione	  di	  
carni	  fresche	  e	  pbc	  quando	  vi	  vengano	  lavora7	  prodoU	  per	  
gli	  USA	  

9.  FSIS	   -‐	   In	   caso	   di	   carenze	   (SSOP	   e	   HACCP)	   che	   non	  
compor7no	   il	   delis7ng	   immediato,	   emissione	   di	   NOID	  
(No-ce	   of	   Intent	   to	   Delist)	   -‐	   30	   gg	   di	   tempo	   per	   porre	  
rimedio	  alla	  situazione	  

USA	  
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6.  FSIS	  -‐“delis7ng”	  immediato	  in	  caso	  di	  rilievo	  di	  gravi	  carenze	  
in	   5	   seLori	   (benessere	   animale	   alla	   macellazione,	  
contamina-‐zione	  dei	  prodoU	  non	  correLa/non	  correggibile,	  
minacce,	   mancata	   evidenza	   di	   ispezione	   giornaliera,	  
mancata	  risoluzione	  NOID	  precedente)	  

7.  FDA	  –	  in	  caso	  di	  gravi	  NC	  allo	  stabilimento	  viene	  preclusa	  la	  
possibilità	  di	  esportare	  sino	  a	  quando	  una	  successiva	  visita,	  
richiesta	   e	   pagata	   dallo	   stesso	   stabilimento,	   non	   rilevi	   la	  
conformità	  dell’impianto	  

8.  FSIS	   -‐	   Obbligo	   di	   filiera	   cer7ficata	   (macello,	   sezionamento,	  
trasformazione,	   riconfezionamento)	   e	   tracciabilità	  
dall’allevamento	  di	  origine	  per	  i	  prodoU	  crudi	  

USA	  

6.  Obbligo	  predisposizione	  e	  applicazione	  SSOP	  e	  HACCP	  in	  tuU	  
gli	  impian7	  approva7	  

7.  Pbc	  esportabili:	  pbc	   suina	  crudi	  a	   lunga	  stagionatura	   (>	  400	  
gg.)	  e	  coU	  (min.	  69°C	  a	  cuore).	  Carni	  fresche	  e	  prodoU	  crudi	  
a	  breve	  stagionatura	  oLenu7	  in	  stabilimen7	  dedica7	  da	  carni	  
provenien7	   da	   regioni	   indenni	   (VdA,	   Piemonte,	   Liguria,	  
Lombardia,	  Veneto,	  Tren7no	  AA,	  FVG,	  Emilia	  R.,	  Marche)	   	  e/
o	  Paesi	  riconosciu7	  indenni	  da	  MVS	  

8.  Pbl	   esportabili:	   qualsiasi	   se	   oLenuto	   in	   Paesi	   riconosciuto	  
libero	  da	  peste	  bovina	  e	  a�a	  

9.  Blocco	  per	  carni	  prodoU	  a	  base	  di	  carne	  di	  ruminan7	  (TSE)	  

10.  Tolleranza	  zero	  per	  L.	  monocytogenes	   (in	  25g)	  e	  Salmonella	  
(in	  325g)	  in	  prodoU	  RTE	  

USA	  
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Giappone	  

1.  Responsabilità	   condivise	   tra	   due	   ministeri	   (Agricoltura	   –	  
requisi7	   zoosanitari,	   e	   Sanità	   –	   requisi7	   igienici	   degli	  
impian7)	  

2.  Impian7	  approva7	  (carni	  e	  pbc)	   in	  una	  lista	  specifica	  ges7ta	  
dal	  Ministero	  della	  Salute	  

3.  Requisi7	   norma7vi	   poco	   trasparen7	   (non	   tuLe	   le	   leggi	   e	   i	  
regolamen7	  sono	  disponibili	  tradoU)	  

4.  Obbligo	  di	  filiera	  cer7ficata	  (carni	  e	  pbc)	  

5.  Obbligo	   predisposizione	   e	   applicazione	   SSOP	   (e	   HACCP)	   in	  
tuU	  gli	  impian7	  approva7	  

Giappone	  

7.  Lista	  di	  Paesi	  liberi	  da	  malaUe	  trasmissibili	  degli	  animali	  dai	  
quali	  e’	  possibile	   introdurre	   in	  Giappone	   le	  carni	  dei	  diversi	  
7pi	   di	   animali	   –	   mancata	   coincidenza	   con	   situazione	  
riconosciuta	  a	  livello	  internazionale	  

8.  Obbligo	   di	   tracciabilità	   delle	   carni	   dall’origine	   (copia	   del	  
cer7ficato	   di	   origine	   allegato	   al	   cer7ficato	   sanitario	   di	  
esportazione)	  

9.  ProdoU	  esportabili	  direLamente	  dall’Italia:	  carni	  e	  pbc	  suina	  
crudi	  e	  coU,	  carni	  e	  pbc	  di	  coniglio	  

10.  Non	   esistono	   accordi	   per	   l’esportazione	   di	   carni	   e	   pbc	   di	  
solipedi	  

11.  Blocco	  per	  carni	  prodoU	  a	  base	  di	  carne	  di	  ruminan7	  (TSE)	  
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Giappone	  
12.  Possibilità	   di	   esportare	   carni	   bovine	   provenien7	   da	   Paesi	  

“BSE	  free”	  lavorate	  in	  stabilimen7	  approva7	  (?)	  

13.  Obbligo	   di	   segregazione	   per	   le	   materie	   prime	   e	   i	   prodoU	  
des7na7	   a	   essere	   esporta7	   in	   Giappone	   da	   quelli	   con	  
caraLeris7che	  sanitarie	  inferiori	  

14.  Tolleranza	   zero	   per	   L.	   monocytogenes	   (in	   25g)	   in	   prodoU	  
coU	   e	   Salmonella.	   IntrodoLo	   criterio	   100ufc	   L.m./g	   per	  
prodoU	  crudi	  stagiona7	  e	  pbl	  freschi	  e	  semistagiona7	  (?)	  

15.  Controlli	  sui	  prodoU	  in	   ingresso	  –	  matrici	  e	  Paesi	  di	  origine	  
stabili7	   annualmente	   sulla	   base	   dell’analisi	   del	   rischio	   (?)	   -‐	  
demanda7	  all’OSA	  

16.  Inserimento	   in	  “black	   list”	  degli	   impian7	   i	   cui	  prodoU	  sono	  
risulta7	  non	  conformi	  →	  controlli	  rinforza7	  all’ingresso	  

Corea	  del	  Sud	  
1.  Impian7	  approva7	  (carni	  e	  pbc)	   in	  una	  lista	  specifica	  ges7ta	  

dal	  Ministero	  della	  Salute.	  No	  vincoli	  per	  	  

2.  Obbligo	  di	  filiera	  cer7ficata	  

3.  Obbligo	   di	   tenuta	   di	   un	   registro	   delle	   par7te	   lavorate	   per	  
essere	  esportate	  (mantenuto	  per	  2	  anni)	  

4.  Animali	  provenien7	  da	  aziende	  libere	  da	  MVS	  da	  almeno	  60	  
gg.	  

5.  Obbligo	  predisposizione	  e	  applicazione	  SSOP	  e	  HACCP	  in	  tuU	  
gli	  impian7	  approva7	  

6.  Obbligo	   di	   segregazione	   per	   le	   materie	   prime	   e	   i	   prodoU	  
des7na7	   a	   essere	   esporta7	   in	   Corea	   da	   quelli	   con	  
caraLeris7che	  sanitarie	  inferiori	  

7.  ProdoU	  esportabili:	  pbc	  suina	  crudi	  a	   lunga	  stagionatura	   (>	  
400	  gg.)	  disossa7	  e	  coU	  (min.	  69°C	  a	  cuore	  per	  30’).	  
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Federazione	  Russa	  
1.  Impian7	  approva7	  (carni	  e	  pbc,	  laLe	  e	  pbl,	  iUci,	  ecc.)	  in	  liste	  

specifiche	   ges7te	   direLamente	   dall’Autorità	   centrale	   russa	  
Inserimento	  su	  proposta	  del	  Ministero	  della	  Salute	  

2.  Blocco	   dell’iscrizione	   di	   nuovi	   impian7	   (ritenu7	   troppo	  
numerosi)	   aggirabile	   in	   parte	   grazie	   ad	   accordi	   con	  
associazioni	  di	  categoria	  russe	  

3.  Fonte	   giuridica	   di	   base:	   accordo	   tra	   la	  UE	   e	   la	   Federazione	  
Russa	  del	  4/9/2004	  

4.  Is7tuzione	   dell’Unione	   Doganale	   Eurasia7ca	   (Fed	   Russa,	  
Bielorussia,	  Kazakistan,	  Kirghizistan,	  Tagikistan)	  

5.  Non	   riconosciuta	   l’equivalenza	   tra	  norma7va	   comunitaria	  e	  
russa	   –	   gli	   impian7	   autorizza7	   a	   esportare	   e	   i	   prodoU	  
esporta7	   devono	   rispeLare	   i	   requisi7	   stabili7	   dalla	  
norma7va	  russa	  

6.  Requisi7	   norma7vi	   poco	   trasparen7	   (non	   tuLe	   le	   leggi	   e	   i	  
regolamen7	   sono	   disponibili	   e	   tradoU).	   In	   corso	  
aggiornamento	  norma7vo	  -‐	  Custom	  Union	  

7.  Approccio	  alla	  sicurezza	  alimentare	  basata	  essenzialmente	  sul	  
controllo	  di	  prodoLo	  –	  obbligo	  per	  le	  aziende	  di	  predisporre	  e	  
aLuare	   un	   piano	   di	   campionamento	   e	   analisi	   sulle	   materie	  
prime	  e	  sui	  prodoU	  fini7	  

8.  Il	   piano	   dei	   campionamen7	   e	   delle	   analisi	   deve	   essere	  
approvato	  dall’Autorità	  competente	  

9.  La	  norma7va	  traLa	  sullo	  stesso	  piano	  requisi7	  sanitari	  e	  qua-‐
lita7vi.	   Non	   percepibile	   approccio	   basato	   sull’analisi	   del	  
rischio	  

10.  Ispezioni	   periodiche	   sui	   Paesi	   della	   Comunità	   da	   parte	   di	  
funzionari	  Russi	  (ul7ma	  ispezione	  di	  sistema	  maggio	  2012)	  

Federazione	  Russa	  



26/04/15	  

37	  

Federazione	  Russa	  

11.  ProdoU	   esportabili:	   prodoU	   italiani	   o	   originari	   UE.	   Non	  
permessa	   l’esportazione	   di	   prodoU	   oLenu7	   per	  
trasformazione	   di	  materie	   prime	   non	   comunitarie.	   Obbligo	  
filiera	  cer7ficata	  

12.  Le	  materie	   prime	   e	   i	   prodoU	   trasforma7	   originari	   da	   altri	  
Paesi	   membri,	   devono	   essere	   accompagna7	   da	   un	   pre-‐
cer7ficato,	   i	   cui	   estremi	   vanno	   riporta7	   sul	   cer7ficato	   di	  
esportazione	  

13.  Sigillo	   ufficiale	   alle	   par7te	   in	   spedizione	   da	   apporre	   alla	  
presenza	  del	  Vet	  uff.	  

14.  Obbligo	  di	  preno7fica	  spedizioni	  carni	  fresche	  des7nate	  alle	  
Regioni	  orientali	  

Federazione	  Russa	  

15.  Cer7fica7	   e	   pre-‐cer7fica7	   su	   carta	   filigranata.	   Registro	   dei	  
cer7fica7	  

16.  Tolleranza	   zero	   per	   Salmonella,	   Listeria	   e	   per	   i	   residui	   di	  
alcuni	  an7bio7ci	  (tetracicline)	  →	  filiera	  dedicata	  Russia(?)	  

17.  Sostanziale	   blocco	   delle	   esportazioni	   da	   Agosto	   2014	   in	  
seguito	  alla	  crisi	  Ucraina	  

18.  Apertura	  esportazioni	  di	  visceri	  bovini	  e	  prodoU	  delaLosa7	  
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Repubblica	  Popolare	  di	  Cina	  
1.  Impian7	  approva7	  sia	  nel	  caso	  dei	  pbc,	  si	  dei	  pbl	  (dal	  

01/05/2014)	  
2.  Approvazione	  impian7	  pbc	  a	  seguito	  visita	  in	  Italia	  nel	  2005	  

e	  2006	  (approva7	  4	  macelli,	  36	  prosciuUfici	  e	  5	  stabilimen7	  
di	  prodoU	  coU)	  

3.  Approvazione	  impian7	  pbl	  a	  seguito	  visita	  in	  Italia	  nel	  2014	  
(approva7	  119	  su	  più	  di	  400	  richieden7).	  Difficoltà	  
nell’aggiunta	  di	  nuovi	  impian7	  

4.  Ven7lata	  l’apertura	  al	  mercato	  delle	  carni	  fresche	  (2014)	  
5.  Significa7vo	  flusso	  di	  prodoU	  verso	  la	  RPC	  aLraverso	  Hong	  

Kong	  (128	  SH	  e	  CP	  e	  288	  PP	  in	  lista)	  
6.  Obbligo	  di	  registrazione	  degli	  esportatori	  c/o	  AQSIQ	  

7.  Obbligo	  di	  preno7fica	  delle	  spedizioni	  
8.  Deposito	  firme	  e	  7mbri	  veterinari	  uff.	  cer7ficatori	  (max	  3	  per	  

ciascuno	  stabilimento)	  
9.  Cer7fica7	  su	  carta	  filigranata	  
10.  ProdoU	  esportabili:	  prosciuU	  crudi	  «7po	  Parma	  stagiona7	  

almeno	  313	  gg,	  prosciuU	  coU	  a	  70°C	  per	  almeno	  30’	  
11.  LaLe	  e	  prodoU	  a	  base	  di	  laLe	  –	  problemi	  per	  criteri	  

microbiologici	  applica7	  (muffe	  e	  lievi7)	  
12.  Requisi7	  norma7vi,	  apparentemente	  semplici.	  IspeLori	  

forma7	  c/o	  università	  USA	  
13.  Tolleranza	  zero	  per	  L.	  monocytogenes	  

Repubblica	  Popolare	  di	  Cina	  
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INDIA	  
•  No	  liste	  stabilimen7	  
•  Scarsa	  trasparenza,	  adozione	  di	  misure	  non	  comunicate	  

preven7vamente	  
•  ProdoU	  esportabili:	  pbc	  suina	  coU	  (70°C	  a	  cuore	  per	  30’)	  e	  

pbl	  
•  Blocco	  par7te	  per	  impiego	  caglio	  animale	  nei	  pbl	  (il	  cer7ficato	  

ne	  chiede	  la	  dichiarazione	  ma	  non	  ne	  vieta	  l’impiego)	  
•  Esportabili	  solo	  pbl	  oLenu7	  mediante	  traLamento	  (termico?)	  

del	  laLe	  in	  grado	  di	  distruggere	  gli	  agen7	  di	  Tubercolosi,	  
Listeriosi,	  Paratubercolosi,	  Febbre	  Q	  e	  Brucellosi	  

•  (l’India	  non	  partecipa	  a	  EXPO)	  

Linee	  guida	  regionali	  per	  la	  verifica	  
dei	  requisi7	  degli	  stabilimen7	  di	  
prodoU	  alimentari	  di	  origine	  

animale	  che	  esportano	  verso	  Paesi	  
terzi	  

Approvate	  con	  DDG	  n.	  334	  del	  
20/01/2010	  



26/04/15	  

40	  

indice	  

•  Introduzione	  
•  Condizioni	  generali	  per	  l’esportazione	  
•  Procedure	  di	  prerequisito	  (Sanita7on	  Peformance	  
Standards)	  

•  SSOP	  (Sanita7on	  Standard	  Opera7ve	  Procedures)	  
•  HACCP	  (hazard	  Hanalysis	  and	  Cri7cal	  Control	  Points)	  
•  Allegato	  I	  –	  Elenco	  della	  norma7va	  di	  riferimento	  di	  
alcuni	  Paesi	  terzi	  

•  Links	  ai	  si7	  web	  di	  organizzazioni	  internazionali	  o	  
agenzie	  nazionali	  di	  Paesi	  terzi	  

Procedure	  di	  prerequisito	  -‐	  SPS	  

•  Assimilabili	  ai	  requisi7	  stabili7	  in	  materia	  dal	  Reg	  (CE)	  
n	  852/04	  

•  Procedure	  (=	  SOP	  –	  Standard	  Opera7ve	  procedures)	  
definizione	  di:	  
–  obieUvi	  
–  responsabilità	  
–  modalità	  di	  esecuzione	  
–  Monitoraggio	  &	  criteri	  di	  acceLabilità	  
–  correzione	  degli	  scostamen7	  
–  registrazioni	  
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Procedure	  di	  prerequisito	  -‐	  SPS	  

•  ProgeLazione,	  costruzione	  e	  manutenzione	  
•  LoLa	  agli	  infestan7	  e	  ges7one	  aree	  esterne	  
•  Illuminazione	  
•  Ven7lazione	  
•  Approvvigionamento	  idrico	  
•  Ges7one	  soLoprodoU,	  rifiu7	  e	  reflui	  
•  Servizi	  al	  personale	  (serv.	  igienici	  e	  spogliatoi)	  
•  Pulizia	  e	  igienizzazione	  
•  Igiene	  e	  formazione	  del	  personale	  

SSOP	  

•  Indirizzate,	  come	  minimo,	  alle	  superfici	  a	  contaLo	  
con	  gli	  alimen7	  

•  Dis7nte	  in	  pre-‐opera7ve	  e	  opera7ve	  
•  Datate	  e	  firmate	  dal	  responsabile	  dell’impianto	  
•  Frequenze	  e	  responsabilità	  
•  Monitoraggio	  
•  Verifica	  
•  Azioni	  correUve	  
•  Ges7one	  delle	  registrazioni	  
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SSOP	  -‐	  monitoraggio	  

•  Sistema7co,	  “visivo”	  
•  Definizione	  	  dei	  criteri	  di	  acceLabilità	  
•  Azioni	  successive	  al	  rilievo	  di	  una	  superficie	  
contaminata	  (AC	  e	  AP)	  

•  Ruolo	  degli	  esami	  di	  laboratorio	  
•  Registrazioni	  

SSOP	  -‐	  verifica	  

•  Controllo	  di	  secondo	  livello	  
•  Mirata	  alla	  valutazione	  dell’effeUva	  
implementazione	  delle	  procedure	  previste	  

•  Indirizzata	  a:	  
– Superfici	  
– Processi	  di	  pulizia	  e	  disinfezione	  
– AUvità	  di	  monitoraggio	  
– Azioni	  correUve	  
– Registrazioni	  
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SSOP	  –	  Azioni	  correUve	  

•  Ges7one	  prodoU	  contamina7	  (se	  presen7)	  
•  Ripris7no	  condizioni	  igieniche	  
•  Azioni	  preven7ve	  

SSOP	  –	  registrazioni	  

•  Monitoraggio,	  verifica,	  azioni	  correUve	  e	  
preven7ve	  

•  Contestuali	  all’aUvità	  svolta	  
•  Descrizione	  aUvità	  ed	  evidenze	  
•  Indicazione	  dei	  valori	  numerici	  rileva7	  in	  caso	  
di	  misurazioni	  

•  Luogo,	  ora	  e	  firma	  o	  sigla	  del	  compilatore	  
•  Tenuta	  delle	  registrazioni	  su	  supporto	  
informa7co	  	  e	  loro	  messa	  a	  disposizione	  
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HACCP	  

•  Piano	  datato	  e	  firmato	  dal	  responsabile	  dello	  
stabilimento	  

•  Specifico	  per	  le	  aUvità	  svolte	  e	  i	  prodoU	  
traLa7	  (no	  piani	  generici)	  

•  AUvità	  propedeu7che:	  gruppo	  HACCP,	  
diagramma	  di	  flusso,	  descrizione	  dei	  prodoU	  

•  Applicazione	  rigida	  dei	  seLe	  principi	  
•  Adeguata	  gius7ficazione	  di	  ogni	  scelta	  
effeLuata	  

HACCP	  

•  Analisi	  dei	  pericoli 	   	  individuazione	  di	  
tuU	  i	  pericoli	  biologici,	  fisici	  e	  chimici	  che	  
hanno	  la	  ragionevole	  probabilità	  di	  presentarsi	  

•  Gius7ficazione	  per	  l’esclusione	  dal	  campo	  di	  
ges7one	  nell’ambito	  del	  piano	  HACCP	  

•  Individuazione	  dei	  pun7	  cri7ci	  di	  controllo	  
(CCP)	  

•  Definizione	  dei	  limi7	  cri7ci	  (l.m.	  diversi	  per	  
uno	  stesso	  CCP,	  documentazione	  di	  supporto)	  
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HACCP	  
•  Sorveglianza	  dei	  CCP	  (descrizione	  in	  una	  
opportuna	  SOP,	  frequenza,	  definizione	  anche	  
spaziale	  del	  punto	  a	  livello	  del	  quale	  viene	  
condoLa)	  

•  Azioni	  correUve:	  
–  Iden7ficazione	  ed	  eliminazione	  causa(e)	  
– Ripresa	  del	  controllo	  del	  processo	  
– Azione	  preven7va/rivalutazione	  della	  procedura	  
– Ges7one	  del(i)	  prodoLo	  (i)	  oLenu7	  in	  condizioni	  
di	  mancato	  controllo	  del	  processo	  

HACCP	  
•  Verifica 	   	  effeUva	  applicazione	  (osservazione	  

direLa	  aUvità	  pianificate,	  AC,	  registrazioni,	  taratura	  
strumen7	  di	  misura,	  analisi	  di	  laboratorio,	  preshipment	  
review)	  

•  Validazione	  	  	   	  	  	  	  	  	  efficacia	  (esame	  documentazione	  
scien7fica,	  eventuali	  NC,	  reclami,	  rappor7	  controlli	  ufficiali,	  
esami	  di	  laboratorio)	  

•  Riesame	  periodico	   	   	  permanenza	  
dell’efficacia	  nel	  tempo	  (	  a	  seguito	  di	  qualsiasi	  
cambiamento	  significa7vo	  nel	  processo	  o	  almeno	  
annualmente	  
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HACCP	  

•  Predisposizione	  della	  documentazione:	  
– Criteri	  seguito	  nell’analisi	  dei	  pericoli	  
– Criteri	  per	  l’individuazione	  dei	  CCP	  
– Gius7ficazione	  del	  l.c.	  
– Gius7ficazione	  delle	  frequenze	  di	  monitoraggio	  e	  
verifica	  

– Principi	  per	  la	  conduzione	  delle	  AC	  
– Criteri	  per	  la	  ges7one	  dei	  documen7	  e	  delle	  
registrazioni	  

HACCP	  

•  Produzione	  delle	  registrazioni	  
– Monitoraggio	  (prodoLo	  o	  linea	  di	  prodoU,	  CCP,	  
data	  e	  ora,	  esito,	  descrizione	  NC,	  firma	  o	  sigla)	  

– Verifiche	  (CCP,	  data	  e	  ora,	  modalità	  di	  verifica	  e	  
rela7vo	  esito,	  firma	  o	  sigla)	  

– AC	  (CCP,	  data	  e	  ora,	  aUvità	  condoLe	  e	  rela7vi	  
esi7,	  firma	  o	  sigla)	  

– Validazione	  e	  revisione	  (documentazione	  di	  
supporto,	  esi7	  esame	  e	  gius7ficazione,	  mo7vi	  che	  
hanno	  portato	  alla	  revisione)	  
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f.	  castoldi	   93	  

Semplificando…	  

Il	  “modello	  USA”	  si	  differenzia	  da	  quello	  europeo,	  oltre	  
che	  per	  la	  diversa	  analisi	  del	  rischio	  ad	  esso	  soLesa	  (e	  
non	  esportabile),	  

• 	   per	   la	  minore	   (sostanzialmente	   assente)	   flessibilità	  
nell’applicazione	  dei	  requisi7	  norma7vi	  

• 	  per	  una	  forte	  gerarchizzazione	  dei	  controlli	  

•  	   Per	   la	   proceduralizzazione	   spinta	   delle	   aUvità	   di	  
controllo	  

ObieUvi	  

• 	   costruzione	   di	   un	   “Sistema	   Paese”	   nel	   quale	  
operino,	  nella	  dis7nzione	  dei	  ruoli,	   imprenditori	  
e	  garan7	  

•  	   organizzazione	   di	   un	   sistema	   dei	   controlli	  
ufficiali	   in	   grado	   di	   dimostrare	   il	   livello	   delle	  
garanzie	  offerte	  in	  ogni	  frangente	  

•  	   cos7tuzione	   di	   gruppi	   di	   lavoro	   specializza7	  
nella	   ges7one	   delle	   problema7che	   legate	   a	  
ciascun	  Paese	  terzo	  o	  gruppo	  di	  Paesi	  terzi	  
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Grazie	  per	  l’aLenzione	  …	  

…	  a	  chi	  e’	  ancora	  sveglio	  


