
Il	  ruolo	  dei	  pagamen/	  nella	  modernizzazione	  delle	  
amministrazioni	  pubbliche	  

Pasquale	  Ferro	  
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Servizio	  Rappor-	  con	  il	  Tesoro	  	  
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Agenda	  

•  L’e-‐Government	  e	  l’impa?o	  sul	  sistema	  economico	  
•  L’azione	  della	  Banca	  d’Italia	  	  
•  Il	  nuovo	  ar-colo	  5	  del	  CAD	  
•  L’informa-zzazione	  degli	  en-	  locali	  



L’e-‐Government	  e	  l’impa;o	  sul	  sistema	  
economico	  
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L’Agenda	  Digitale	  Europea	  
lo	  stato	  di	  avanzamento	  dei	  principali	  obieGvi	  

0

20

40

60

80

100
33%	  of	  SMES	  sell ing	  online

20%	  of	  pop.	  buying	  online	  cross-‐border

50%	  of	  pop.	  buying	  on	  line

60%	  of	  disadvanteg	  people	  using	  the
Internet	  regularly

75%	  of	  pop.	  using	  the	  Internet	  regularly

15%	  of	  pop.	  having	  never	  used	  the	  Internet

50%	  of	  pop.	  using	  e-‐government

25%	  of	  pop.	  using	  e-‐government	  and
returned	  forms

EU-‐27 Italy
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Il	  valore	  dell’economia	  digitale	  

Engagement:	  	   	  tasso	  di	  u2lizzo	  
Environment:	   	  qualità	  infrastru8ure	  
Expenditure:	  	   	  spesa	  su	  internet	  

Italia,	  1996-‐2011:	  
10%	  crescita	  media	  annua	  aziende	  web	  based	  

+700.000	  pos-	  di	  lavoro	  	  
2%	  PIL	  annuo	  

(Francia:	  3%	  PIL;	  UK,	  Svezia:	  5%	  PIL)	  

Obie>vo	  dell’Agenda	  Digitale	  
Europea	  per	  il	  2015	  

C’è	  un	  gap	  da	  colmare!	  



Risulta/	  indagine	  2012	  sull’e-‐government	  delle	  Nazioni	  
Unite	  

ü L’Italia	  ha	  una	  posizione	  non	  favorevole	  (32°	  
posto)	  dovuta	  principalmente	  alla	  componente	  dei	  
servizi	  online.	  	  
	  

ü I	  servizi	  on	  line	  vengono	  classifica-	  su	  diversi	  
livelli	  di	  sofis-cazione.	  L’Italia	  risulta	  carente	  
principalmente	  nella	  possibilità	  di	  comunicazione	  
bidirezionale	  che	  comprende	  le	  transazioni	  di	  
pagamento.	  	  
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E-‐government	  e	  strumen/	  di	  pagamen/	  non	  cash	  

Fonte:	  CapGemini	  

Online service index 
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Gli	  obieKvi	  di	  policy	  della	  World	  Bank	  	  
per	  i	  pagamen/	  pubblici	  

Governance	  	   Norma-va	  

Infrastru?ura	  
Tecnica	  Cooperazione	  

Ges/one	  trasparente	  ed	  efficiente	  delle	  risorse	  pubbliche	  

Banca	  centrale	  e	  governo	  	  
devono	  assicurare	  una	  forte	  

governance	  e	  livelli	  adegua/	  di	  
efficienza	  e	  ges/one	  	  dei	  rischi	  

For/	  esternalità	  e	  relazione	  
con	  l’economia	  spingono	  alla	  

cooperazione	  gli	  a;ori.	  	  

Ruolo	  centrale	  per	  assicurare	  
efficienza,	  Interoperabilità	  e	  
compe/zione	  	  

Chiarezza	  dei	  ruoli	  e	  delle	  
responsabilità.	  Garan/re	  la	  
concorrenza	  tra	  operatori	  

Fonte:	  General	  guidelines	  for	  the	  development	  of	  government	  payment	  programs,	  World	  Bank	  

Una	  marcia	  di	  avvicinamento	  graduale	  ma	  con/nua	  ….	  
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I	  fa;ori	  di	  cambiamento	  	  

Piano	  Europa	  2020	  
Agenda	  Digitale	  Europea	  e	  

Italiana	  

Sviluppare	  un’economia	  compe--va	  basata	  sulla	  conoscenza	  e	  l’innovazione.	  
Tra	   gli	   obieGvi	   dell’Agenda	   Digitale:	   accrescere	   l’efficienza	   della	   P.A.	  
a?raverso	  gli	  strumen-	  offer-	  dall’ICT	  per	  sostenere	  la	  crescita	  economica.	  

	  	  	  	  SEPA	  –	  Area	  Unica	  	  Pagamen/	  in	  
Euro	  

CAD	  
CODICE	  AMMINISTRAZIONE	  DIGITALE	  

	  

	  	  PSD	  -‐	  DireKva	  Europea	  sui	  servizi	  di	  
pagamento	  

	  
	  

WAR	  ON	  CASH	  

	  
	  

Diri?o	   dei	   ci?adini	   all’uso	   delle	   tecnologie	   e	   obbligo	   per	   la	   PA	   di	   agevolare	  
l’u-lizzo	  di	  nuovi	  canali	  e	  strumen-	  di	  pagamento	  (carte	  di	  credito,	  di	  debito	  e	  
prepagate).	  	  
Art.	   15	   del	   decreto-‐legge	   n.179/2012	   (pagamen/	   on	   line),	   conver/to	   dalla	  
legge	  n.	  221/2012	  
	  
Standard,	  prodoG,	  servizi	  	  
Ruolo	  assegnato	  alla	  P.A.	  per	  la	  transizione	  	  
Fa?urazione	  ele?ronica.	  	  	  
	  

Nuove	  categorie	  di	  prestatori	  di	  servizi	  di	  pagamento.	  
Tempi	  di	  esecuzione	  cer-	  e	  ridoG,	  tariffe	  trasparen-,	  	  standard	  e	  regole	  comuni	  
	  
	  
	  
Limitazioni	   nell’uso	   del	   contante.	   Diverse	   finalità	   pubbliche:	   lo?a	   all’evasione	  
fiscale	   e	   all’economia	   sommersa,	   an-riciclaggio,	   efficienza	   del	   sistema	   dei	  
pagamen-.	  
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Il	  codice	  dell’amministrazione	  digitale	  

	  digitalizzazione	  dell’aGvità	  amministra-va	  a	  
livello	  centrale	  e	  locale	  	  

u-lizzo	  dell’ICT	  nei	  rappor-	  tra	  PA	  e	  imprese	  
per	  la	  presentazione	  di	  istanze,	  dichiarazioni,	  

da-,	  documen-	  

trasparenza	  dell’azione	  amministra-va	  	  

	  pagamen-	  alle	  PA	  con	  modalità	  evolute	  

Firma	  digitale	  per	  la	  so?oscrizione	  di	  
documen-	  informa-ci	  con	  piena	  validità	  

legale	  

	  u-lizzo	  della	  PEC	  per	  le	  comunicazioni	  e	  la	  
trasmissione	  dei	  documen-	  informa-ci,	  

dematerializza-	  

disponibilità	  dei	  da-	  pubblici	  di	  cui	  sono	  
-tolari	  le	  PA,	  in	  forma-	  aper-	  	  rielaborabili	  da	  

terzi.	  

	  convenzioni	  tra	  Amministrazioni	  per	  lo	  
scambio	  di	  banche	  da-	  



L’azione	  della	  Banca	  d’Italia	  	  
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Nella	  costruzione	  del	  nuovo	  modello	  di	  pagamen-	  ele?ronici,	  la	  Banca	  persegue	  	  obieGvi	  
is-tuzionali	  e	  di	  interesse	  generale:	  

ü  Garan-re	  pari	  condizioni	  di	  accesso	  e	  concorrenza	  alle	  diverse	  categorie	  di	  fornitori	  di	  
servizi	  di	  pagamento	  

ü  Accrescere	  l’efficienza	  complessiva	  del	  sistema	  dei	  pagamen-	  italiano,	  infrastru?ura	  
vitale	  per	  l’economia	  reale	  

ü  	  Promuovere	  le	  regole	  e	  gli	  standard	  di	  pagamento	  pan-‐europei	  
ü  Innalzare	   l’efficienza	   del	   sistema	   dei	   pagamen-	   pubblici	   e	   razionalizzare	   gli	  

adempimen-	  delle	  pubbliche	  amministrazioni	  con	  riflessi	  sui	  rela-vi	  cos-	  
ü  Razionalizzare	  le	  residue	  aGvità	  non	  telema-che	  della	  Tesoreria	  statale	  e	  accrescere	  

l’efficienza	  e	  l’efficacia	  della	  propria	  azione	  

	  

ObieKvi	  della	  Banca	  d’Italia	  	  
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•  Sorveglianza	  sul	  sistema	  dei	  pagamen/	  

Ø  Assicurare	  l’efficienza	  e	  l’affidabilità	  dei	  pagamen-	  

Ø  Assicurare	  la	  fiducia	  del	  pubblico	  nella	  moneta	  e	  negli	  strumen-	  alterna-vi	  

Ø  Presidiare	  i	  rischi	  che	  possono	  interessare	  i	  circui-	  di	  pagamento	  

•  Gestore	  di	  infrastru;ure	  di	  pagamento	  

Ø  Garan-re	  la	  defini-vità	  (finality)	  dei	  pagamen-	  

Ø  Garan-re	  fluidità	  alle	  transazioni	  nell’economia	  reale	  

Ø  Facilitare	  l’aGvità	  dei	  merca-	  monetari	  e	  finanziari	  favorendo	  la	  conduzione	  della	  poli-ca	  monetaria	  

•  Tesoriere	  dello	  Stato:	  

Ø  Incassi	  e	  pagamen-	  per	  conto	  delle	  amministrazioni	  centrali	  e	  periferiche	  dello	  Stato	  	  

Ø  servizi	  di	  cassa	  per	  conto	  di	  en-	  previdenziali/agenzie	  fiscali	  

Ø  monitoraggio	  dei	  flussi	  finanziari	  pubblici	  che	  transitano	  a?raverso	  la	  Tesoreria	  

Il	  Sistema	  dei	  Pagamen-:	  il	  ruolo	  della	  Banca	  d’Italia	  	  

La	  natura	  “speciale”	  dei	  pagamen/	  pubblici:	  

•  Elevata	  massa	  cri-ca	  e	  capillarità	  

•  Corpus	  di	  norme/iter	  opera-vi	  specifici	  (leggi,	  DM,	  regolamen-,	  convenzioni)	  

•  Elevata	  telema-zzazione	  	  ma	  “sacche”	  di	  resistenza	  all’automazione	  	  
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Il	  Sistema	  dei	  Pagamen/	  Pubblici:	  alcuni	  da/	  

Ogni	  anno:	  	  

•  oltre	  73	  milioni	  di	  operazioni	  di	  incasso	  e	  pagamento	  
per	  conto	  dello	  Stato	  Centrale,	  degli	  En-	  Previdenziali	  
e	  delle	  Agenzie	  Fiscali	  

	  …	  in	  media,	  quasi	  6	  milioni	  di	  operazioni	  al	  mese,	  oltre	  
300	  mila	  al	  giorno!	  

	  …	  ma	  ancora	  persiste	  un	  esiguo	  numero	  di	  
pagamen-	  con	  modalità	  cartacee	  
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ü 	  MULTICANALITA’	  RIDOTTA:	  i	  ci?adini	  e	  le	  imprese	  spesso	  sono	  obbliga-	  a	  u-lizzare	  un	  solo	  canale	  
di	  pagamento	  sostenendo	  eleva-	  cos-	  indireG	  (code,	  spostamen-,	  tempi)	  

ü 	  BASSO	  LIVELLO	  DI	  AUTOMAZIONE:	  gli	   strumen-	  di	  versamento	  a	  disposizione	  non	  consentono	   la	  
tempes-va	  riconciliazione	  delle	  operazioni	  e	  l’erogazione	  on-‐line	  dei	  servizi	  	  

ü  	   SCARSA	   DEMATERIALIZZAZIONE:	   la	   maggiore	   parte	   delle	   procedure	   è	   legata	   al	   rilascio	   di	   una	  
ricevuta	  cartacea;	  ciò	  man-eni	  eleva-	  i	  carichi	  opera-vi	  delle	  tesorerie	  	  

ü 	  INEFFICIENZE	  DI	  PROCESSO:	  molte	  procedure	  di	  versamento	  prevedono	  passaggi	  non	  necessari	  che	  
aumentano	  i	  tempi	  e	  i	  cos-	  di	  riconoscimento	  delle	  somme	  ai	  soggeG	  pubblici	  des-natari	  	  

ü 	  BASSA	  PREVEDIBILITA’	  DEI	  FLUSSI:	  la	  trasmissione	  da	  parte	  dei	  soggeG	  delega-	  all’incasso	  (Poste,	  
banche,	  concessionari)	  dei	  da-	  sui	  flussi	  di	  entrata	  ai	  fini	  di	  previsione	  del	  saldo	  del	  conto	  disponibilità	  
non	  è	  presidiata	  da	  adeguate	  procedure	  e	  sanzioni	  

Il	  sistema	  di	  riscossione	  
limi-	  da	  superare	  



Il	  nuovo	  ar/colo	  5	  del	  CAD	  
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Il	  nuovo	  ar/colo	  5	  del	  CAD:	  Un	  cambiamento	  pervasivo…	  	  

…in	  tempi	  molto	  brevi	  
O7obre	  2012	  
DL	  Sviluppo	  Bis	  

Giugno	  2013	  
Emanazione	  linee	  guida	  

…dagli	  obie>vi	  ambiziosi…	  
“Tu7e	  le	  PA	  saranno	  tenute	  ad	  acce8are	  qualsiasi	  pagamento	  con	  gli	  strumen2	  tecnologici	  più	  evolu2	  ”	  

[DL	  179/12	  Sviluppo	  Bis]	  

	  
	  	  	  

	  
Pubbliche	  	  

Amministrazioni	  
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L’art.	  5:	  le	  regole	  

Effettuazione di pagamenti con modalità informatiche. 

I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, e i gestori di pubblici servizi nei rapporti con l'utenza sono tenuti a far data dal 1° giugno 
2013 ad accettare i pagamenti ad essi spettanti, a qualsiasi titolo dovuti, anche con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione. A tal fine:  

a.  sono tenuti a pubblicare nei propri siti istituzionali e a specificare nelle richieste di pagamento: 
1.  i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero dell'imputazione del versamento in Tesoreria, di cui all'articolo 3 del 

decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 9 ottobre 2006, n. 293, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i 
pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti 
possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale; 

2.  i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento; 

b.  si avvalgono di prestatori di servizi di pagamento, individuati mediante ricorso agli strumenti di acquisto e 
negoziazione messi a disposizione da Consip o dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi 
dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per consentire ai privati di effettuare i pagamenti in 
loro favore attraverso l'utilizzo di carte di debito, di credito, prepagate ovvero di altri strumenti di pagamento 
elettronico disponibili, che consentano anche l'addebito in conto corrente, indicando sempre le condizioni, anche 
economiche, per il loro utilizzo. Il prestatore dei servizi di pagamento, che riceve l'importo dell'operazione di 
pagamento, effettua il riversamento dell'importo trasferito al tesoriere dell'ente, registrando in apposito sistema 
informatico, a disposizione dell'amministrazione, il pagamento eseguito, i codici identificativi del pagamento 
medesimo, nonché i codici IBAN identificativi dell'utenza bancaria ovvero dell'imputazione del versamento in 
Tesoreria. Le modalità di movimentazione tra le sezioni di Tesoreria e Poste Italiane S.p.A. dei fondi connessi alle 
operazioni effettuate sui conti correnti postali intestati a pubbliche amministrazioni sono regolate dalla convenzione 
tra il Ministero dell'economia e delle finanze e Poste Italiane S.p.A. stipulata ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del 
decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71. 

  

Le	  PA	  devono	  consen-re	  il	  versamento	  ai	  priva-	  a?raverso	  gli	  strumen-	  di	  pagamento	  ele?ronici,	  
con	  modalità	  che	  ne	  favoriscano	  la	  riconciliazione	  automa/ca	  e	  l’erogazione	  del	  servizio	  

comunicazione	  dell’IBAN	  e	  
dell’Iden/fica/vo	  Unico	  di	  
Versamento	  al	  contribuente	  

Molteplici	  possibilità	  di	  pagamento	  
Unico	  processo	  di	  riconciliazione	  

pagamen-	  tramite	  
Prestatore	  di	  Servizi	  di	  
Pagamento	  scelto	  dal	  
contribuente	  

CONSIP	  o	  altre	  centrali	  di	  
commi?enza	  regionali	  per	  
negoziazione	  con	  PSP	  
(convenzioni).	  
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L’art.	  5:	  le	  finalità	  

Estensione	  totale	  dell’applicazione	  
Prestatori	  di	  Servizi	  di	  

Pagamento	   Pubbliche	  Amministrazioni	  

Snellire	  il	  processo	  di	  
riconciliazione	  dei	  pagamen-,	  
aumentando	  l’efficienza	  della	  

PA	  

Incen-vare	  la	  concorrenza	  tra	  
Prestatori	  di	  Servizi	  di	  

Pagamento	  
Migliorare	  il	  rapporto	  tra	  PA	  e	  

ci?adino	  
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Lo	  IUV	  –	  le	  cara?eris-che	  

L’iden-fica-vo	  Unico	  di	  Versamento	  (IUV)	  è	  un	  codice	  generato	  dalle	  stesse	  amministrazioni	  
beneficiarie	  del	  pagamento	  e	  perme?e	  la	  riconciliazione	  automa-ca	  del	  pagamento	  

Lo	  IUV	  va	  indicato	  in	  tuG	  i	  pagamen-	  

Con-ene	  tu?e	  le	  informazioni	  rilevan-	  per	  il	  pagamento	  
Chi	  sta	  pagando	  quanto	  e	  per	  cosa	  

Lo	  IUV	  come	  definito	  dall’Agenzia	  è	  compa-bile	  con	  gli	  standard	  SEPA	  
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I	  Pagamen/	  Ele;ronici	  per	  la	  PA	  
Gli	  ImpaG	  sull’aGvità	  della	  Tesoreria	  

IdenEficaEvo	  Unico	  di	  
Versamento	  

	  
Da-	  Contribuente	  

	  
Da-	  Pagamento	  

Lo	  IUV	  e	  l’Iban	  
consentono	  all’utente	  di	  
scegliere	  il	  canale	  (PSP)	  

di	  versamento	  

L’applicazione	  dell’art.	  5	  potrebbe	  
semplificare	  l’aGvità	  di	  Tesoreria	  

•  Eliminazione	  delle	  residue	  aree	  di	  manualità	  legate	  a	  modalità	  di	  
versamento	  tradizionali	  e	  parzialmente	  automa-zzate	  (conto	  
corrente	  postale)	  

•  Semplificazione	  nella	  ges-one	  dei	  documen-	  di	  entrata	  che	  
sarebbero	  emessi	  (quasi	  esclusivamente)	  a	  fronte	  dei	  versamen-	  
cumula-vi	  delle	  somme	  raccolte	  da	  altri	  prestatori	  

In	  concreto,	  il	  nuovo	  schema	  di	  pagamento	  è	  descri?o	  nelle	  linee	  guida	  che	  L’Agenzia	  per	  
l’Italia	  Digitale	  ha	  so?oposto	  al	  parere	  della	  Banca	  d’Italia.	  	  

	  



L’informa/zzazione	  degli	  en/	  locali	  

I	  risulta-	  dell’indagine	  della	  Banca	  d’Italia	  	  
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Il	  livello	  generale	  di	  informa/zzazione	  degli	  en/	  
territoriali	  
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Il	   grafico	   indica	   la	   percentuale	   di	   en/	   che	  
d i c h i a r a no	   un	   e l e v a t o	   l i v e l l o	   d i	  
informa/zzazione	   delle	   diversi	   funzioni.	   I	  
se;ori	   di	   aKvità	   maggiormente	   lega/	   ai	  
“pagamen/”	   sembrano	   godere	   di	   un	   livello	  
di	  informa/zzazione	  maggiore	  	  	  

La	   percentuale	   di	   en/	   che	   erogano	   servizi	  
tramite	   ICT	   è	   piu;osto	   bassa.	   Solo	   il	   30%	  
consente	   la	  prenotazione	  di	  servizi	  on-‐line	  e	  
solo	   20%	   ne	   consente	   il	   pagamento	   con	  
modalità	  ele;ronica	  	  
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I	  servizi	  offer/	  in	  rete	  

Livello di sofisticazione dei servizi offerti on-line
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La	  maggior	  parte	  degli	  en/	  locali	  (53%)	  offre	  
in	   rete	   esclusivamente	   servizi	   informa/vi.	  
Solo	   il	   10%	   consente	   di	   concludere	   l’iter	  
amministra/vo	  a;raverso	  il	  pagamento.	  	  

Gli	   en/	  di	  maggiori	   dimensioni	   (le	  Regioni)	  
sono	   i	   più	   propensi	   ad	   offrire	   una	   gamma	  
completa	  di	  servizi	  a;raverso	  i	  propri	  si/.	  	  
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Ostacoli	  e	  spinte	  al	  cambiamento	  

Motivazioni all'utilizzo dell'ICT
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Dall’analisi	   congiunta	   delle	   mo-vazioni	   e	   degli	  
ostacoli	   all’introduzione	   dell’ICT	   negli	   en-	  
territoriali	   emergono	   alcuni	   pun-	   u-li	   a	   capire	  
l’a?eggiamento	  nei	  confron-	  dell’innovazione:	  
	  
• 	   le	  risorse	  sono	  percepite	  come	  un	  fa?ore	  cri-co	  
e	  un	  vincolo	  all’u-lizzo	  dell’ICT;	  

• 	   la	   norma-va	   viene	   vista	   come	   vero	   s-molo	   al	  
cambiamento	  e	  non	  è	  percepita	  come	  ostacolo	  

• 	   tra	   gli	   ostacoli,	   anche	   se	   non	   tra	   i	   più	   rilevan-,	  
anche	   lo	   scarso	   interesse	   del	   management	   e	   il	  
poco	   ausilio	   ricevuto	   dall’amministrazione	  
centrale	  
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En/	  locali	  e	  canali	  di	  versamento	  

Canali di versamento offerti
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•  La	  maggioranza	  degli	  en/	  sembra	  ancora	  legata	  ai	  canali	  tradizionali	  di	  riscossione	  delle	  entrate	  (sportelli	  
fisici	  presso	  il	  tesorerie	  o	  Poste	  italiane	  a;raverso	  i	  bolleKni	  postali).	  Solo	  il	  18%	  consente	  all’utenza	  di	  
versare	  tramite	  web	  e	  appena	  il	  25%	  a;raverso	  ATM/POS.	  La	  percentuali	  di	  en/	  che	  ricorre	  ai	  canali	  più	  
innova/vi	  aumenta	  tra	  le	  ASL	  (il	  38%	  consente	  di	  effe;uare	  versamen/	  via	  web,	  il	  76%	  via	  ATM/POS)	  

•  La	   scarsa	   apertura	   ai	   canali	   più	   innova/vi	   rappresenta	   un	   freno	   allo	   sviluppo	   di	   procedure	   di	   e-‐
government.	   L’u/lizzo	   di	   procedure	   ele;roniche	   di	   riscossione	   consen/rebbe,	   infaK,	   un’immediata	  
riconciliazione	  del	  pagamento	  abilitando	  l’erogazione	  in	  tempo	  reale	  del	  servizio.	  	  

•  La	  diffusione	  degli	  standard	  SEPA	  e	  l’integrazione	  tra	  le	  fasi	  di	  accertamento	  -‐	  pagamento	  -‐	  riconciliazione	  
possono	  dare	  una	  spinta	  significa/va	  ai	  pagamen/	  ele;ronici.	  	  
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Il	  rapporto	  ente	  -‐	  tesoriere	  
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Il	  confronto	  con	  i	  da-	  delle	  indagini	  preceden-	  sulle	  
modalità	   di	   colloquio	   ente	   –	   tesoriere	   mostra	   un	  
progressivo	   abbandono	   dei	   suppor-	   cartacei	   da	  
parte	   degli	   en-	   locali.	   L’ul-ma	   indagine,	   in	  
par-colare,	   segnala	   che	   il	   70%	   degli	   en-	   invia	   le	  
disposizioni	   di	   pagamento	   al	   tesoriere	   e	   riceve	   le	  
informazioni	   di	   ritorno	   a?raverso	   un	   collegamento	  
telema-co.	  Il	  25%	  è	  ancora	  legato	  alla	  carta.	  

L’introduzione	   della	   codifica	   SIOPE	   ha	   s-molato	  
l’informa-zzazione	  dell’intero	  ciclo	  di	  bilancio	  in	  2	  
en-	   su	   3,	   e	   una	   piccola	   parte	   (5%)	   ha	   delle	  
modifiche	  in	  fase	  di	  proge?azione.	  
L’innovazione	   è	   spesso	   indo?a	   dalla	   necessità	   di	  
adempiere	  a	  obblighi	  norma-vi.	  
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•  L’innovazione,	  aGvata	  dalle	  tecnologie	  ICT,	  è	  la	  via	  maestra	  per	  la	  riforma	  della	  pubblica	  
amministrazione.	  La	  PA	  	  deve	  avere	  un	  ruolo	  d’indirizzo	  strategico	  e	  a?enzione	  all’interesse	  
generale.	  	  	  	  	  

•  I	  risulta-	  consegui-	  dalla	  Tesoreria	  dello	  Stato	  cos-tuiscono	  uno	  s-molo	  a	  immaginare	  un	  
modello	  evoluto	  per	  gli	  incassi	  coerente	  con	  le	  innovazioni	  del	  CAD,	  con	  gli	  sviluppi	  della	  
tecnologia	  e	  con	  i	  nuovi	  strumen/	  e	  canali	  di	  pagamento.	  

•  Le	  amministrazioni	  locali	  e	  i	  loro	  tesorieri	  debbono	  porsi	  su	  questo	  sen-ero	  di	  marcia,	  
sviluppando	  applicazioni	  u-li	  per	  colloquiare	  con	  l’utenza.	  E’	  un	  segmento	  dove	  
l’innovazione	  può	  essere	  un	  fa?ore	  trainante.	  E’	  anche	  un	  mercato	  dal	  potenziale	  molto	  
elevato.	  

•  Per	  evitare	  false	  ripartenze,	  è	  essenziale	  assicurare	  una	  forte	  governance	  pubblica	  per	  lo	  
sviluppo	  del	  sistema	  allo	  scopo	  di:	  coordinare	  l’azione	  delle	  diverse	  anime	  della	  P.A.;	  
monitorare	  la	  domanda	  degli	  uten-;	  valutare	  i	  risulta-	  raggiun-;	  stabilire	  un	  crono	  
programma	  che	  fissi	  le	  date	  entro	  le	  quali	  superare	  comportamen/	  delle	  pubbliche	  
amministrazioni	  non	  coeren/	  con	  la	  crescente	  informa/zzazione	  e	  dematerializzazione	  
delle	  aKvità.	  	  

•  Ora	  sono	  disponibili	  sia	  l’archite?ura	  di	  rete	  sia	  gli	  standard	  per	  facilitare	  il	  colloquio	  
applica-vo	  tra	  dominio	  pubblico	  e	  prestatori	  di	  servizi	  di	  pagamento,	  che	  possono	  agire	  in	  
condizioni	  di	  concorrenza	  e	  trasparenza	  per	  offrire	  servizi	  pubblici	  migliori	  e	  innova-vi	  agli	  
uten-	  :	  la	  cooperazione	  compe//va	  è	  il	  presupposto	  per	  il	  raggiungimento	  degli	  obieKvi	  
fissa/	  dal	  CAD.	  	  

•  Lo	  sviluppo	  di	  applicazioni	  in	  rete	  per	  tu?e	  le	  P.A.	  offre	  l’occasione	  anche	  per	  innalzare	  la	  
qualità	  e	  l’affidabilità	  delle	  informazioni	  sull’andamento	  dei	  con-	  pubblici	  alle	  quali	  la	  Banca	  
è	  interessata	  per	  le	  proprie	  finalità	  is-tuzionali	  e	  per	  una	  ges-one	  oGmale	  della	  liquidità	  del	  
MEF.	  	  

Conclusioni	  


