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Esclusione di responsabilità 
Il presente documento ha lo scopo di informare i potenziali richiedenti in merito al 
cofinanziamento di azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli. 
Informazioni di carattere generale sulla presentazione online di proposte sono reperibili nel 
manuale online: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-
2027/common/guidance/om_en.pdf. 
 

I moduli e i modelli forniti sul web tramite il sistema di presentazione online delle proposte sul portale 
«Opportunità di finanziamento e gare d’appalto» potrebbero differire dagli esempi illustrati nella presente 
guida. 
Eventuali suggerimenti o osservazioni per migliorare questa guida possono essere inviati tramite posta 
elettronica all’indirizzo: REA-AGRI-GRANTS@ec.europa.eu. 

 

PREFAZIONE 

La presente guida ha lo scopo di aiutare i richiedenti a preparare proposte per 
programmi di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli nel mercato 
interno e in paesi terzi. 
Ulteriori informazioni sono reperibili nei seguenti documenti: 

• sezione Promozione dei prodotti agricoli dell’UE sul sito web della DG 
Agricoltura e sviluppo rurale: 
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-
agricultural-policy/market-measures/promotion-eu-farm-products_en 

Pagine relative alla promozione dei prodotti agricoli sul portale dell’Agenzia esecutiva: 
https://rea.ec.europa.eu/funding-and-grants/promotion-agricultural-products_en. 

Le modalità per contattare l’helpdesk sono indicate negli inviti a presentare proposte. 
Le risposte a domande non riguardanti questioni informatiche saranno pubblicate a 
gruppi sulla seguente pagina: 
Finanziamenti e gare di appalto (europa.eu) 
Si prega di contattare gli helpdesk soltanto dopo aver cercato le informazioni 
nella documentazione ricevuta. 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/guidance/om_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/guidance/om_en.pdf
mailto:REA-AGRI-GRANTS@ec.europa.eu
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/market-measures/promotion-eu-farm-products_en
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/market-measures/promotion-eu-farm-products_en
https://rea.ec.europa.eu/funding-and-grants/promotion-agricultural-products_en
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/faq;type=0,1;categories=;programme=43298664;keyword=;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;period=null;status=0,1;sortQuery=relevance;faqListKey=faqSearchTablePageState
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STORICO DELLE MODIFICHE 

Versione 
Data di 

pubblicazion
e 

Modifiche 

1.0 28.1.2021  Versione iniziale 

2.0 15.1.2022  Alcuni aggiornamenti sui sottocriteri di aggiudicazione, recapiti REA, 
finanziamenti e gare d’appalto 

3.0 15.12.2022  Sottocriteri di aggiudicazione riveduti 
 Modifiche minori delle istruzioni relative ai contenuti 

4.0 15.12.2023  Modifiche minori delle istruzioni relative ai contenuti alla sezione 2.3 
Aggiornamenti relativi alla struttura del modulo di domanda (nuova 
parte C) alla sezione 2.4 

 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/agrip/guidance/programme-guide_agrip_v1.0_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/agrip/guidance/programme-guide_agrip_v2.0_en.pdf
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GLOSSARIO 

Il programma di lavoro annuale stabilisce le priorità strategiche annuali del regime di 
promozione ed è adottato dalla Commissione europea ai sensi dell’articolo 8 del regolamento 
(UE) n. 1144/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014 (atto di base). 
Un (co-)beneficiario è un’organizzazione che riceve cofinanziamenti dell’UE sulla base di una 
proposta accettata per uno dei programmi cofinanziati dall’UE, previa firma della relativa 
convenzione di sovvenzione. Nella procedura di domanda si fa riferimento al/ai richiedente/i 
e/o ai partecipanti. Si utilizza anche l’espressione organizzazione proponente per indicare 
sia i richiedenti sia i beneficiari, a seconda della fase della procedura. 
Un programma o proposta individuale è definito/a con il termine di azione. Comprende una 
serie coerente di attività. 
Le proposte per programmi semplici possono essere presentate da una o più organizzazioni 
proponenti di uno stesso Stato membro. 
Le proposte per programmi multipli possono essere presentate da almeno due 
organizzazioni proponenti di almeno due Stati membri o da una o più organizzazioni 
dell’Unione. 
Nel caso dei programmi multipli, l’Agenzia esecutiva (che agisce in forza dei poteri delegatile 
dalla Commissione europea) e le organizzazioni beneficiarie, ossia i beneficiari del 
cofinanziamento dell’UE, sottoscrivono una convenzione di sovvenzione. 
Nel caso dei programmi semplici, le autorità nazionali competenti e il beneficiario o i beneficiari 
sottoscrivono un contratto, anch’esso denominato convenzione di sovvenzione. 
Firmando la convenzione, i beneficiari accettano la sovvenzione e convengono di attuare 
l’azione sotto la propria responsabilità e in conformità della convenzione stessa, compresi tutti 
gli obblighi e le condizioni da essa stabiliti. 
Se a un’azione partecipano più beneficiari/richiedenti, essi devono sottoscrivere un accordo 
di consorzio, che integra la convenzione di sovvenzione e non deve contenere disposizioni 
che siano in contrasto con detta convenzione. 
L’organismo di esecuzione è un organismo incaricato dell’esecuzione delle attività del 
programma e ha il ruolo di subappaltatore. 
Il prefinanziamento, quale indicato nella convenzione di sovvenzione, equivale al pagamento 
anticipato previsto dai testi legislativi. 
Il portale Opportunità di finanziamento e gare d’appalto è il sito web contenente le 
informazioni sui finanziamenti per i programmi di Orizzonte Europa e altri programmi 
dell’Unione, compreso il programma Promozione dei prodotti agricoli. 
L’Agenzia esecutiva è il soggetto cui la Commissione europea ha affidato la gestione dei 
programmi multipli. 
L’Agenzia esecutiva europea per la ricerca (REA) gestisce l’esecuzione del programma 
Promozione dei prodotti agricoli sotto il profilo tecnico e finanziario. 
L’autorità nazionale competente è il servizio responsabile incaricato dal governo dello Stato 
membro di gestire l’esecuzione dei programmi semplici. 
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1. PANORAMICA DEL PROGRAMMA 

La politica dell’UE per la promozione dei prodotti agricoli (AGRIP) ha come obiettivo 
generale il rafforzamento della competitività del settore agricolo dell’Unione. 
Più nello specifico, le azioni di informazione e di promozione dovrebbero mirare a: 

- rafforzare la consapevolezza e il riconoscimento dei regimi di qualità 
dell’Unione, nonché migliorare il grado di conoscenza da parte dei consumatori 
dei meriti dei prodotti agricoli dell’Unione e degli elevati standard applicabili ai 
metodi di produzione nell’Unione; 

- aumentare la competitività e il consumo dei prodotti agricoli dell’Unione, 
ottimizzarne l’immagine e accrescerne la quota di mercato. 

In caso di turbative gravi del mercato, queste azioni dovrebbero contribuire a 
ripristinare condizioni normali di mercato. 
 
Per conseguire gli obiettivi di questa politica, le azioni di informazione e di promozione 
devono essere attuate sia all’interno sia all’esterno degli Stati membri dell’UE, sotto 
forma di: 

- programmi semplici, che possono essere presentati da una o più organizzazioni 
proponenti stabilite nello stesso Stato membro; 

- programmi multipli, che possono essere presentati da almeno due richiedenti 
stabiliti in Stati membri differenti o da una o più organizzazioni dell’Unione. 

 

1.1. DOCUMENTI FONDAMENTALI 

Prima di decidere di presentare una proposta e di compilare i vari moduli di domanda, 
si prega di verificare se la/e propria/e organizzazione/i, i prodotti oggetto della 
promozione e l’azione stessa soddisfano i criteri di ammissibilità. Si dovrebbe verificare 
anche se le attività pianificate e i paesi destinatari sono conformi alle priorità elencate 
nell’invito a presentare proposte. 
Per tale motivo, il primo passo consiste nel leggere attentamente la documentazione 
pertinente, ossia: 

• il regolamento (UE) n. 1144/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
22 ottobre 2014, relativo ad azioni di informazione e di promozione riguardanti 
i prodotti agricoli realizzate nel mercato interno e nei paesi terzi e che abroga il 
regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio; 

• il regolamento delegato (UE) 2015/1829 della Commissione, del 23 aprile 2015, 
che integra il regolamento (UE) n. 1144/2014 del Parlamento europeo e del 
Consiglio relativo ad azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti 
agricoli realizzate nel mercato interno e nei paesi terzi; 

• il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1831 della Commissione, del 
7 ottobre 2015, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 
n. 1144/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad azioni di 
informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli realizzate nel 
mercato interno e nei paesi terzi; 
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• la pertinente decisione annuale di esecuzione della Commissione sull’adozione 
del programma di lavoro per l’anno in questione nel quadro delle azioni di 
informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli realizzate nel 
mercato interno e in paesi terzi; 

• l’invito a presentare proposte. 
In caso di ulteriori domande, sono inoltre disponibili le seguenti opzioni: 

• la presentazione sinottica sulla politica di promozione, disponibile al seguente 
indirizzo: https://rea.ec.europa.eu/funding-and-grants/promotion-agricultural-
products_en. 

• il modello di convenzioni di sovvenzione (per programmi semplici e multipli); 

• le domande frequenti (FAQ) sullo specifico invito a presentare proposte, 
disponibili all’indirizzo: Finanziamenti e gare di appalto (europa.eu) 

Nel caso specifico dei programmi semplici: 

• le autorità nazionali competenti: i richiedenti che preparano programmi semplici 
possono contattare le autorità competenti del proprio Stato membro per 
ottenere ulteriori informazioni sulla base giuridica, il modello di convenzione di 
sovvenzione e l’esecuzione dell’azione. L’elenco delle autorità nazionali 
competenti è disponibile all’indirizzo: 
https://rea.ec.europa.eu/funding-and-grants/promotion-agricultural-
products_en 

• Al seguente link è reperibile un’ampia serie di webinar concepiti per contribuire 
a migliorare la qualità tecnica delle proposte: 
https://rea.ec.europa.eu/funding-and-grants/promotion-agricultural-
products_en 

1.2. FASI PREPARATORIE 

1.2.1. Orientamenti generali prima di redigere la proposta 
La proposta è strutturata in due parti (la parte A, che è il modulo amministrativo 
compilato nel sistema elettronico, e la parte B, che è la descrizione tecnica del progetto 
caricata in formato PDF) e comprende allegati. Si prega di fare riferimento ai punti 
seguenti: Manuale online - Manuale online - Opportunità di finanziamento e gare 
d’appalto (europa.eu) 
L’invito a presentare proposte dovrebbe essere altamente competitivo. Un elemento 
di debolezza in una proposta peraltro valida potrebbe abbassare il punteggio 
complessivo e determinare, di conseguenza, l’esclusione della proposta dalla 
selezione per il finanziamento dell’UE. 
Alla luce di ciò, si consiglia di valutare attentamente i seguenti aspetti prima di 
cominciare a redigere una proposta. 

• Pertinenza: verificare se la proposta è coerente con l’invito a presentare 
proposte e se tratta il tema specifico scelto. Le proposte che non rientrano 
nell’ambito di pertinenza dell’invito a presentare proposte saranno dichiarate 
inammissibili. Le proposte che riguardano solo vagamente l’invito a presentare 
proposte o il tema specifico potrebbero essere respinte poiché potrebbero non 

https://rea.ec.europa.eu/funding-and-grants/promotion-agricultural-products_en
https://rea.ec.europa.eu/funding-and-grants/promotion-agricultural-products_en
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/faq;type=0,1;categories=;programme=43298664;keyword=;freeTextSearchKeyword=;period=null;status=0,1;sortQuery=relevance;faqListKey=faqSearchTablePageState
https://rea.ec.europa.eu/funding-and-grants/promotion-agricultural-products_en
https://rea.ec.europa.eu/funding-and-grants/promotion-agricultural-products_en
https://rea.ec.europa.eu/funding-and-grants/promotion-agricultural-products_en
https://rea.ec.europa.eu/funding-and-grants/promotion-agricultural-products_en
https://webgate.ec.europa.eu/funding-tenders-opportunities/display/OM/Online+Manual
https://webgate.ec.europa.eu/funding-tenders-opportunities/display/OM/Online+Manual
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raggiungere il punteggio minimo previsto per il pertinente criterio di 
aggiudicazione. 

• Completezza: verificare se la proposta che si vuole presentare comprende tutte 
le informazioni rilevanti e tratta tutti gli aspetti descritti nei criteri di 
aggiudicazione, nel modello di proposta e nella presente guida, perché sarà 
valutata esclusivamente sulla base del contenuto dei documenti presentati. 
Seguire scrupolosamente il formato del modello della parte B e assicurarsi di 
caricare tutte le informazioni richieste. Non dimenticare che quantità non 
significa qualità: le buone proposte sono redatte chiaramente e sono facili da 
capire e seguire; sono precise, concise e focalizzate sugli aspetti sostanziali. 
Ricordare che per la parte B della proposta è fissato un limite massimo di 
pagine, e che tutte le pagine eccedenti il limite saranno contrassegnate e non 
verranno prese in considerazione dai valutatori. 

• Impatto: le buone proposte dovrebbero essere focalizzate sui risultati e spiegare 
chiaramente come intendono conseguirli. Le proposte devono includere anche 
la descrizione metodologica di uno studio di valutazione valido e credibile – 
eseguito da un organismo esterno indipendente – che non sia concentrato 
soltanto sulla valutazione del procedimento, ma esamini in particolare l’impatto 
finale atteso. Per ulteriori informazioni si vedano le Informazioni supplementari 
sui criteri di aggiudicazione (allegato I). 

 
1.2.2. Regime linguistico 

Le proposte possono essere presentate in una qualsiasi delle lingue ufficiali 
dell’Unione europea. 

Per facilitare l’esame delle proposte da parte di esperti indipendenti che 
forniscono un contributo tecnico alla valutazione, la proposta dovrebbe essere 
accompagnata preferibilmente da una traduzione in inglese dell’intera parte 
tecnica (parte B), se è redatta in un’altra lingua ufficiale dell’UE. 
Le traduzioni in inglese dovrebbero essere di buona qualità, per evitare 
discrepanze con la versione originale. 
 
Si fa presente ai richiedenti che presentano proposte per programmi multipli che 
l’Agenzia esecutiva userà, in linea di principio, la lingua inglese per comunicare con i 
beneficiari sul seguito da dare ai programmi multipli cofinanziati e sul relativo 
monitoraggio (fase di gestione delle sovvenzioni). 
Si fa presente ai richiedenti che presentano proposte per programmi semplici che i 
contratti saranno gestiti dagli Stati membri. Pertanto si invitano i richiedenti a 
presentare le proposte nella lingua o nelle lingue dello Stato membro di origine della/e 
organizzazione/i proponente/i, tranne nel caso in cui lo Stato membro in questione 
abbia indicato la propria disponibilità a firmare il contratto in lingua inglese (1). 
 

 

(1) Informazioni disponibili al seguente indirizzo: competent-national-authorities-simple-programmes-
v2_en.pdf (europa.eu). 

https://ec.europa.eu/chafea/agri/sites/default/files/competent-national-authorities-simple-programmes-v2_en.pdf
https://ec.europa.eu/chafea/agri/sites/default/files/competent-national-authorities-simple-programmes-v2_en.pdf
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1.2.3. Ruolo e responsabilità dei diversi soggetti 
Nell’esecuzione di un’azione può essere coinvolta una molteplicità di soggetti, 
ciascuno dei quali ha ruoli e responsabilità differenti: 

• il coordinatore è, in particolare, l’entità responsabile dei seguenti compiti: 

• presentare la proposta per conto di tutte le organizzazioni proponenti 
interessate; 

• monitorare la corretta esecuzione dell’azione (cfr. l’articolo 11 della 
convenzione di sovvenzione); 

• fungere da intermediario per tutte le comunicazioni tra i beneficiari e 
l’autorità di gestione (in particolare trasmettendo all’Agenzia esecutiva o allo 
Stato membro le informazioni di cui all’articolo 19 della convenzione di 
sovvenzione), se non diversamente specificato; 

• chiedere ai co-richiedenti/co-beneficiari tutti i documenti o le informazioni 
richiesti dall’autorità di gestione ed esaminarli per verificarne la completezza 
e la correttezza prima di trasmetterli all’autorità; 

• presentare i prodotti/servizi da fornire e le relazioni durante la realizzazione 
dell’azione (cfr. l’articolo 21 della convenzione di sovvenzione); 

• prestare una garanzia di prefinanziamento, in automatico per i programmi 
semplici e su richiesta dell’Agenzia per i programmi multipli (cfr. l’articolo 23 
della convenzione di sovvenzione); 

• accertarsi che tutti i pagamenti ai co-beneficiari siano effettuati 
puntualmente (cfr. l’articolo 22.1 della convenzione di sovvenzione); 

• comunicare all’autorità di gestione gli importi pagati a ciascun co-
beneficiario, ove richiesto (cfr. gli articoli 22 e 32 della convenzione di 
sovvenzione). 

Si fa presente che il coordinatore non può delegare i compiti sopra elencati 
a nessun altro co-beneficiario, né li può subappaltare a terzi. 

• Gli altri beneficiari/richiedenti sono responsabili in particolare dei seguenti 
compiti: 

• tenere aggiornate le informazioni archiviate sul portale Opportunità di 
finanziamento e gare d’appalto – Registro dei beneficiari (nel sistema 
elettronico di scambio) (cfr. l’articolo 19 della convenzione di sovvenzione); 

• informare immediatamente il coordinatore in caso di eventi o circostanze tali 
da influenzare significativamente o ritardare la realizzazione dell’azione (cfr. 
l’articolo 19 della convenzione di sovvenzione); 

• trasmettere tempestivamente al coordinatore: 
o i rendiconti finanziari individuali e, su richiesta, i relativi certificati (cfr. 

l’articolo 21 della convenzione di sovvenzione);  
o i dati necessari per redigere le relazioni (cfr. l’articolo 21 della 

convenzione di sovvenzione); 
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o tutte le altre documentazioni o informazioni richieste dall’Agenzia o 
dalla Commissione/dallo Stato membro ai sensi della convenzione di 
sovvenzione, qualora la convenzione non obblighi il beneficiario a 
trasmettere queste informazioni direttamente a tali soggetti. 

Inoltre, nel caso in cui a un’azione partecipino più beneficiari/richiedenti, dev’essere 
sottoscritto un accordo di consorzio a integrazione della convenzione di 
sovvenzione. Tale accordo può assumere varie forme, ma in generale si tratta di un 
accordo scritto standard. Per orientamenti sugli accordi di consorzio si possono 
consultare il manuale online e gli orientamenti «Come redigere un accordo di 
consorzio», disponibili all’indirizzo: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/gm/h2020-guide-cons-
a_en.pdf 
 
Non è necessario che l’accordo di consorzio venga trasmesso insieme alla proposta, 
deve tuttavia essere disponibile prima della firma della convenzione di sovvenzione. 

• Subappaltatore/i (cfr. l’articolo 9 della convenzione di sovvenzione): 
o non sono parti contraenti della convenzione di sovvenzione e non hanno 

un rapporto contrattuale con l’Agenzia/lo Stato membro; 
o i compiti fondamentali dell’azione (ossia il coordinamento tecnico e 

finanziario dell’azione e la gestione della strategia) non possono 
essere subappaltati; 

o devono essere selezionati in modo tale da garantire il miglior rapporto 
qualità-prezzo o, se del caso, il prezzo più basso e l’assenza di conflitti 
d’interesse. I richiedenti/beneficiari considerati «organismi di diritto 
pubblico» dovrebbero conformarsi alla legislazione nazionale in materia di 
appalti pubblici che recepisce la direttiva 2014/24/UE; 

o le funzioni di valutazione non possono essere attribuite a soggetti con un 
legame strutturale. 

• Soggetti terzi che ricevono sostegno finanziario (cfr. l’articolo 9.4 della 
convenzione di sovvenzione): 
o il sostegno finanziario sotto forma di sovvenzioni può essere concesso 

esclusivamente a entità che sono collegate al beneficiario (2) e identificate 
nella proposta di progetto; 

o il progetto deve specificare l’importo massimo del sostegno finanziario per 
ciascun soggetto terzo nonché i criteri e le procedure per la concessione 
di tale sostegno; 

o i beneficiari devono garantire che i costi imputati all’azione sono limitati ai 
costi effettivamente sostenuti dai suddetti soggetti terzi (ossia senza alcun 
margine di profitto) e che tali soggetti operano secondo il principio di una 
sana gestione finanziaria e tengono registrazioni dei costi sostenuti. 

 

(2)  Per «entità collegate» s’intendono le entità che hanno un legame con il beneficiario, in particolare 
un legame di tipo giuridico o in forma di capitale che non è limitato all’azione né è stato istituito al 
solo scopo della sua attuazione. 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/gm/h2020-guide-cons-a_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/gm/h2020-guide-cons-a_en.pdf
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2. PREPARAZIONE DELLA PROPOSTA 

2.1. Modulo di domanda 

Il modulo di domanda è strutturato in due parti, la parte A e la parte B: 

• la parte A contiene i moduli amministrativi strutturati con i dati dei partecipanti, 
le dichiarazioni previste dalla legge e le persone di contatto (dalle schermate 
del sistema di presentazione); 

• la parte B è la parte descrittiva della proposta; consiste nella descrizione tecnica 
del progetto con le attività pianificate, i pacchetti di lavoro, i costi ecc.; 

• la parte C contiene informazioni sui paesi destinatari e sui prodotti oggetto della 
promozione, oltre a domande specifiche relative all’invito e indicatori chiave di 
prestazione (ICP) intesi a monitorare il programma. 

2.2. Parte A – Modulo amministrativo 

Le seguenti istruzioni hanno lo scopo di fornire informazioni per la corretta 
compilazione di questa parte. 
Sezione 1 – Informazioni generali 
In questa sezione si dovrebbero indicare l’acronimo, il titolo della proposta, la durata, 
parole chiave scelte liberamente e una sintesi della proposta in inglese. Si prega di 
redigere la sintesi del progetto in modo preciso e conciso, considerando che essa sarà 
pubblicata in caso di ammissione della proposta al cofinanziamento. 
Si deve indicare altresì se nei due anni precedenti sono state presentate proposte 
analoghe. 
 
Sezione 2 – Partecipanti 
Il coordinatore inserirà il codice PIC di tutte le organizzazioni proponenti. Si fa presente 
che il PIC utilizzato deve essere valido. 
In questa sezione si deve specificare per ciascun partecipante il tipo di organizzazione 
proponente a norma dell’articolo 7 del regolamento (UE) n. 1144/2014. 
Quando si seleziona il tipo di organizzazione, occorre accertarsi che esso corrisponda 
alle informazioni fornite nel relativo allegato in merito alla rappresentatività/al soggetto 
giuridico. 
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Sezione 3 – Dotazione finanziaria 
In questa sezione si deve compilare una tabella riassuntiva della dotazione finanziaria 
(di seguito è riportato un esemplare): 

 
Le celle bianche devono essere compilate dal coordinatore, quelle grigie sono 
compilate o calcolate automaticamente dal sistema mentre le celle nere non possono 
essere compilate. 
Ciascuna riga della tabella della dotazione finanziaria rappresenta la spesa totale 
stimata per ogni richiedente. 
Il modello della convenzione di sovvenzione prevede cinque categorie di costi (cfr. 
l’articolo 6.2 della convenzione per una descrizione dettagliata di ciascuna categoria). 

A. Costi per il personale 
B. Costi di subappalto 
C. Costi di acquisto 
D. Sostegno finanziario a terzi 
E. Costi indiretti 

I costi diretti devono essere ripartiti nell’analisi della dotazione finanziaria individuale 
di cui alla parte B della domanda, nella descrizione dei pacchetti di lavoro (sezione 4). 

Si prega di accertarsi che gli importi di ciascuna categoria di costi e i totali nella 
parte A siano uguali agli importi corrispondenti indicati nell’analisi della 
dotazione finanziaria di ciascun pacchetto di lavoro di cui alla parte B della 
domanda, nonché agli importi calcolati in sede di compilazione dell’allegato 
«Tabella dettagliata della dotazione finanziaria». 
In particolare, quando si compilano le parti A e B occorre fare attenzione a non 
sommare due volte i costi indiretti. 
Il contributo massimo dell’UE è calcolato moltiplicando i costi totali per il tasso di 
rimborso. Quest’ultimo è inserito automaticamente dal sistema sulla base delle 
condizioni dell’invito a presentare proposte e del tema, nonché a seconda dello Stato 
membro del o dei richiedenti. 
Si fa presente che, per semplificare la tabella della dotazione finanziaria, non 
occorre indicare il contributo dei richiedenti. 
L’importo ottenuto sottraendo dai costi totali ammissibili stimati il contributo 
dell’UE richiesto è implicitamente considerato il «contributo del richiedente». 

Indirect costs

B. Subcontracting costs E. Indirect costs
3 

Funding rate %
4 Maximum EU 

contribution
5 

Requested EU 
contribution

B. Subcontracting C.2 Equipment
C.3 Other goods, works and 
services

E.  Indirect costs

Forms of funding Actual costs
Unit costs (usual 

accounting 
practices)

Unit costs
7 Actual costs [ Actual  costs][ Unit

7 

or actual costs]

[ Actual  

costs][ Unit
7

 or 
actual costs]

[ Actual  costs][ Unit
7 

or actual costs]
Actual costs Actual costs [ Actual  costs] [ Unit costs

7
] Flat-rate costs

8

1 – [short name beneficiary]

2 – [short name beneficiary]

Total consortium

D.1 Financial support to third parties

EU contribution to eligible costs

A. Personnel costs

Direct costs

D. Other cost categories

Estimated eligible
1 costs (per budget category) Estimated EU contribution

2

C. Purchase costs

Maximum grant 

amount
6Total costs

Travel Accommodation

A.4 SME owners and 
natural person 
beneficiaries

A.1  Employees (or equivalent)

A.2 Natural persons under direct 
contract 

A.3 Seconded persons

C.1 Travel and subsistence

Subsistence
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2.3. Parte B – Descrizione tecnica del progetto 

La parte B riguarda il contenuto tecnico della proposta. Per facilitare la preparazione 
di questa parte, i richiedenti dovrebbero utilizzare il modello messo a disposizione dal 
sistema, nonché attenersi alla presente guida. 
È obbligatorio compilare tutte le sezioni predefinite e rispondere alle domande riportate 
nel presente documento. 
 
La qualità delle proposte sarà valutata sulla base dei seguenti criteri di 
aggiudicazione. 

1. Pertinenza 
2. Qualità 
3. Impatto 

 
Tali criteri sono ulteriormente suddivisi in sottocriteri (allegato 1 della presente guida). 
È importante accertarsi che la proposta soddisfi ciascuno dei sottocriteri di 
aggiudicazione elencati nell’allegato. 
Esperti indipendenti useranno questo elenco per eseguire una valutazione effettiva 
della qualità della proposta. 

La parte B dovrebbe includere le sezioni indicate di seguito, che corrispondono ai criteri 
di aggiudicazione. 

Sezione 1 – Pertinenza 
 
1.1 Contesto e obiettivi generali 
Presentare brevemente la o le organizzazioni proponenti, il settore di prodotti 
rappresentato e i suoi membri, senza ripetere le informazioni già fornite nella parte A 
del modulo di domanda. Si devono includere informazioni riguardanti la struttura del 
settore, il numero dei membri/delle società, il fatturato e i dati relativi all’occupazione. 
Si fa presente che le informazioni sulla rappresentatività dell’organizzazione nel 
pertinente Stato membro o a livello di Unione in riferimento al o ai settori di prodotti 
interessati dovrebbero essere fornite come allegato, usando il modello pertinente. 
L’allegato compilato dev’essere caricato separatamente sotto la rispettiva intestazione, 
insieme alle informazioni rilevanti sul soggetto giuridico (cfr. anche il capitolo 2.4 della 
presente guida). 
Si prega di indicare i prodotti o i regimi che saranno oggetto dell’azione di promozione 
o di informazione. Se l’azione di promozione riguarda prodotti elencati nell’allegato I 
del regolamento (UE) n. 1144/2014, si prega di indicare il/i loro codice/i NC (3). Se 
l’azione di promozione riguarda i regimi DOP/IGP/STG, si prega di indicare i nomi 
registrati dei prodotti riconosciuti. 

 

(3) Maggiori informazioni sui codici NC sono disponibili sulla pagina web: https://taxation-
customs.ec.europa.eu/customs-4/calculation-customs-duties/customs-tariff/combined-
nomenclature_en 

https://taxation-customs.ec.europa.eu/customs-4/calculation-customs-duties/customs-tariff/combined-nomenclature_en
https://taxation-customs.ec.europa.eu/customs-4/calculation-customs-duties/customs-tariff/combined-nomenclature_en
https://taxation-customs.ec.europa.eu/customs-4/calculation-customs-duties/customs-tariff/combined-nomenclature_en
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Occorre accertarsi che questi stessi prodotti/regimi siano riportati nella pertinente 
sezione della parte A. 
Descrivere il contesto e la logica del progetto, nonché in quale modo esso sia coerente 
con gli obiettivi generali dell’invito a presentare proposte. 
Accertarsi che tutti gli aspetti rilevanti siano ben tradotti nella strategia del programma, 
comprese le attività scelte e i messaggi fondamentali. 
Ciascuna proposta deve indicare in che modo il progetto contribuisce alle ambizioni di 
tipo climatico e ambientale della politica agricola comune (PAC), del Green Deal (4), 
e, cosa più importante, della strategia «Dal produttore al consumatore». 
È necessario concentrarsi in particolare sulla sostenibilità della produzione e/o sulla 
sostenibilità del consumo, avendo come riferimento la definizione di «agricoltura 
sostenibile» formulata dall’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e 
l’agricoltura (FAO) (5). 
Le proposte presentate sui temi della sostenibilità dovrebbero coprire aspetti 
aggiuntivi elencati negli obiettivi tematici. L’obiettivo di questi temi è di mettere in 
evidenza la sostenibilità dell’agricoltura dell’Unione, sottolineando il suo ruolo positivo 
per il clima, l’ambiente e il benessere degli animali. I metodi di produzione dei prodotti 
promossi coprono almeno due dei settori di intervento elencati all’articolo 31, 
paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/2115 (6), nel rispetto delle condizioni di cui al 
paragrafo 5 di detto articolo. I settori di intervento comprendono la mitigazione dei 
cambiamenti climatici, l’adattamento ai cambiamenti climatici, la protezione o il 
miglioramento della qualità dell’acqua, la prevenzione del degrado del suolo e il 
ripristino del suolo, la protezione della biodiversità, la conservazione o il ripristino di 
habitat o specie, le azioni per un uso sostenibile e ridotto dei pesticidi e le azioni volte 
a migliorare il benessere degli animali o a combattere la resistenza antimicrobica. 
 
1.2 Analisi di mercato e obiettivi specifici del progetto 
La proposta deve contenere una analisi del mercato rilevante per ciascun paese 
destinatario. L’analisi di mercato dev’essere orientata al prodotto e al mercato. Si deve 
focalizzare su ciascun paese destinatario e deve fungere da base per la definizione 
degli obiettivi e della strategia dell’azione. Dovrebbe includere informazioni e 
valutazioni degli indicatori macroeconomici, della congiuntura e delle previsioni del 
mercato, comprese fonti di dati recenti. 
Si prega di fornire le informazioni necessarie per descrivere la situazione del mercato 
e/o il grado di consapevolezza in ciascuno dei mercati cui è destinato il progetto, 
rispondendo a domande quali quelle riportate di seguito. 

 

(4) Un sistema alimentare dell’UE più sano e più sostenibile costituisce un pilastro del Green Deal 
europeo. Maggiori informazioni sono disponibili all’indirizzo: https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-
2019-2024/european-green-deal_en. 
(5) Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO), Sustainability 
Assessment of Food and Agriculture systems (SAFA) (Valutazione della sostenibilità dei sistemi 
alimentari e agricoli)http://www.fao.org/nr/sustainability/sustainability-assessments-safa/en/, definizioni 
http://www.fao.org/3/ai388e/AI388E05.htm 
(6) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32021R2115 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en
http://www.fao.org/nr/sustainability/sustainability-assessments-safa/en/
http://www.fao.org/3/ai388e/AI388E05.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32021R2115
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Offerta 

• Quali sono le cifre relative alla produzione, alle vendite e alle esportazioni 
(volume e valore, quota di mercato) della o delle organizzazioni richiedenti e del 
rispettivo Stato membro in ciascuno dei mercati di riferimento? L’aumento delle 
vendite pianificato è compatibile con la capacità di accrescere la produzione? 

• Qual è la struttura di mercato nel paese o nei paesi destinatari, e come si colloca 
l’organizzazione proponente in tale mercato (in altri termini, qual è la posizione 
concorrenziale del richiedente)? 

• Chi sono i principali concorrenti? 

• Qual è la posizione di mercato degli operatori dell’UE attivi nello stesso settore 
di prodotti (volume e valore, esportazioni, quota di mercato ecc.)? 

• Qual è la loro posizione rispetto ai concorrenti non UE? 

• Quali sfide si trovano ad affrontare? 

• Quali sono le loro strategie di marketing? 

• Quali sono i vantaggi concorrenziali degli operatori dell’UE? 

• Quali sono i vantaggi concorrenziali della o delle organizzazioni proponenti? 

• Spiegare le differenze fondamentali (prezzo, qualità ecc.) che renderanno il 
prodotto del richiedente più concorrenziale rispetto ad altri prodotti già 
disponibili sul mercato di riferimento. 

• Quali sono le problematiche sul piano logistico, laddove esistenti? 

• Descrivere la struttura e il funzionamento dei canali di distribuzione e al 
dettaglio: principali catene al dettaglio, quota di mercato per canale di 
distribuzione, importanza del commercio specializzato e del canale 
catering/horeca. 

• In caso di paesi terzi, fornire informazioni dettagliate sulle condizioni per 
l’importazione, come barriere doganali e non doganali (ad esempio misure di 
tipo sanitario o fitosanitario), e su tutte le eventuali altre restrizioni (ad esempio 
embarghi, di natura transitoria o meno) vigenti o previsti nel periodo di 
esecuzione dell’azione pianificata. 

Domanda 

• Quali sono le caratteristiche, la demografia, i profili socioprofessionali, la 
tipologia dei consumatori attuali? Individuare e descrivere i segmenti di 
mercato qualitativi e quantitativi. 

• Quali sono il consumo pro capite e le tendenze dei consumi sul medio termine 
per la categoria di prodotti e i prodotti specifici dell’azione pianificata? 

Se l’azione è finalizzata a rafforzare la consapevolezza: 

• qual è il grado attuale di consapevolezza dei consumatori? 

• Che cosa necessita di essere migliorato e quali sono le criticità? 

• Tra quali segmenti la consapevolezza è più forte/debole? 
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Inoltre, fornire una sintesi delle relazioni disponibili in materia di ricerche di mercato 
e/o di consapevolezza dei consumatori nei mercati di riferimento. Se possibile, fare 
riferimento a relazioni pubblicamente disponibili, anche citando le fonti. 
 
Disposizioni specifiche per le proposte destinate a uno o più paesi meno sviluppati 

Se la proposta è destinata a uno o più paesi meno sviluppati in conformità dell’elenco 
delle Nazioni Unite (7), si deve presentare una propria valutazione che illustri i motivi 
per cui l’azione proposta non inciderà negativamente sugli obiettivi della politica di 
sviluppo dell’UE in tali paesi (cfr. l’articolo 208, paragrafo 1, secondo comma, del 
TFUE). 

 

Analisi SWOT 
Nel contesto dell’analisi di mercato, fornire un’analisi SWOT (punti di forza, punti di 
debolezza, opportunità e minacce) per ciascun paese destinatario. 
Un’analisi SWOT è eseguita da una o più organizzazioni per individuare i punti di forza 
e i punti di debolezza interni nonché le opportunità e le minacce esterne. 
Si fa presente che i punti di forza e i punti di debolezza devono essere collegati alla 
situazione della o delle organizzazioni proponenti e al progetto proposto, mentre le 
opportunità e i rischi sono correlati a fattori dell’ambiente del mercato di riferimento che 
sono esterni alla o alle organizzazioni proponenti. 
L’analisi SWOT ha lo scopo di agevolare la definizione della strategia, delle tendenze 
e delle problematiche che il progetto deve affrontare al fine di conseguire gli obiettivi. 
 

Obiettivi SMART 
La proposta deve specificare gli obiettivi che sono coerenti con l’analisi SWOT e sono 
presentati in maniera SMART, ossia in termini di obiettivi concreti e quantificati. 
Tali obiettivi dovrebbero essere: 

• specifici: gli obiettivi possono essere conseguiti soltanto se sono chiari e 
precisi; 

• misurabili: dovrebbe essere possibile misurare i progressi compiuti verso il 
conseguimento degli obiettivi sulla base di una serie prestabilita di indicatori 
quantificabili; 

• attuabili: gli obiettivi devono poter essere conseguiti con le risorse stanziate 
ed entro la durata dell’azione pianificata; 

• rivolti ai risultati: gli obiettivi dovrebbero essere focalizzati sui risultati, non 
sulle attività; 

 

(7) https://www.un.org/development/desa/dpad/wp-content/uploads/sites/45/publication/ldc_list.pdf. 
 

https://www.un.org/development/desa/dpad/wp-content/uploads/sites/45/publication/ldc_list.pdf
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• temporalmente definiti: gli obiettivi devono avere un chiaro orizzonte 
temporale, una scadenza entro la quale devono essere conseguiti. 

 
I richiedenti devono attenersi alle raccomandazioni di cui all’allegato III della presente 
guida. Ciò dovrebbe facilitare la definizione di obiettivi SMART e garantirà altresì la 
coerenza con la valutazione ex post dell’azione. 
Nella definizione degli obiettivi dell’azione si dovrebbero prendere in considerazione 
anche i seguenti punti: 

• in quale modo gli obiettivi dell’azione sono collegati con gli obiettivi del regime 
di promozione di cui agli articoli 2 e 3 del regolamento n. 1144/2014? Gli 
obiettivi sono coerenti con le priorità stabilite nel programma di lavoro annuale 
e con il tema scelto dell’invito a presentare proposte? 

• Gli obiettivi dell’azione sono coerenti con l’analisi di mercato presentata? 
Si dovrebbero descrivere al massimo tre principali obiettivi del progetto. 
Essi devono essere strettamente collegati con gli indicatori d’impatto citati nel 
regolamento di esecuzione e nella sezione 3 del presente capitolo. 
 
1.3 Complementarità con altre azioni e con la dimensione unionale 
Se l’azione è la continuazione di una o più campagne precedenti cofinanziate, si prega 
di descrivere chiaramente il loro impatto e i motivi della ripresentazione e della 
continuazione. Spiegare in quale modo il progetto si richiama a campagne 
precedenti. 
Inoltre, le proposte devono spiegare in quale modo sono complementari con altre 
attività private o pubbliche in atto svolte da altre parti interessate, in termini di 
progettazione e di sinergie che possono essere create e garantite. 
Se sono in corso o sono state recentemente completate altre campagne (cofinanziate 
o meno dall’UE), si prega di indicare: 

a) il nome, i mercati di riferimento, i prodotti e la durata delle azioni analoghe; 
b) i risultati ottenuti (se sono noti nel momento in cui la proposta è presentata); 
c) le potenziali sinergie e il valore aggiunto del nuovo programma proposto. 

 
Inoltre, ciascun programma deve avere una dimensione unionale, in termini sia di 
contenuto dei messaggi sia di impatto. Ciascun programma deve altresì avere 
dimensioni significative, in particolare sotto il profilo dell’impatto transfrontaliero. 
Per una spiegazione dettagliata dei requisiti relativi alla dimensione UE, si rimanda 
all’allegato I della presente guida e al documento delle domande frequenti (FAQ) (8). 
Si prega di descrivere in questa sezione eventuali vantaggi derivanti dall’azione al 
livello dell’UE, tali da giustificare il cofinanziamento da parte dell’Unione. 

 

(8) https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/faq 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/faq
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Qual è la dimensione unionale dell’azione in termini di: 

• diffusione di informazioni su norme di produzione europee, standard di qualità, 
tracciabilità e sicurezza applicabili ai prodotti europei, cultura e pratiche 
alimentari europee; 

• miglioramento del grado di consapevolezza sui prodotti europei presso il 
grande pubblico e negli ambienti commerciali; 

• creazione di sinergie tra le organizzazioni in più di uno Stato membro; 

• «copertura», intesa nel senso di impatto potenziale sui gruppi destinatari e sui 
mercati di riferimento interessati; 

NOTA: una proposta da realizzare in una sola regione di uno Stato membro non 
avrà una copertura significativa; 

• promozione dell’immagine dei prodotti europei sui mercati internazionali; 

• sostenibilità del progetto sotto il profilo economico, sociale e ambientale. Se 
rilevante, si deve tenere conto del valore aggiunto dell’UE in termini di 
occupazione. 

Il o i richiedenti devono analizzare la dimensione unionale della specifica proposta in 
questione, evitando di copiare e incollare parti di testo della base giuridica o dell’invito 
a presentare proposte. Non è necessario che le proposte comprendano tutti gli aspetti 
e le specificità dei metodi agricoli e le caratteristiche dei prodotti agricoli e alimentari 
europei; possono piuttosto focalizzarsi su una o alcune di queste specificità. 
La dimensione unionale dell’azione si traduce nel principale messaggio della 
campagna: il messaggio dell’UE. 
I richiedenti devono proporre un principale messaggio dell’UE. Inoltre, possono 
proporre uno o più messaggi secondari. 
Il messaggio dell’UE deve fare riferimento all’Europa in generale, all’UE, alla PAC, alla 
legislazione dell’UE, ai prodotti dell’UE o alle norme di produzione dell’UE. I richiedenti 
devono descrivere chiaramente in quale modo la proposta provvederà alla diffusione 
di informazioni e alla promozione di una o più specificità dei metodi di produzione 
agricola e dei prodotti agricoli dell’UE, fra cui sicurezza degli alimenti, tracciabilità, 
autenticità, etichettatura, aspetti nutrizionali e sanitari, benessere degli animali, rispetto 
dell’ambiente e della sostenibilità, nonché delle caratteristiche dei prodotti agricoli e 
alimentari dell’UE, specialmente in termini di qualità, sapore, diversità o tradizioni. 
Il messaggio dell’UE sarà adattato alla tematica selezionata. Esempio: proposte 
presentate nell’ambito della tematica sulla sostenibilità dovrebbero mettere in evidenza 
la sostenibilità ambientale dell’agricoltura dell’Unione, sottolineandone l’apporto 
benefico all’azione per il clima e all’ambiente. 

 

Sezione 2 – Qualità 

2.1 Concezione e strategia dell’azione 
Sulla base delle problematiche individuate nell’analisi di mercato (presentata nella 
sezione 1.2 della parte B), descrivere come s’intendono conseguire gli obiettivi 
dell’azione definendo la strategia del progetto. 
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Si prega di rispondere alle seguenti domande per motivare la scelta della propria 
strategia in relazione agli obiettivi pianificati: 

• elencare e descrivere il gruppo o i gruppi destinatari dell’azione in termini 
qualitativi e quantitativi. In che modo la strategia verrà adattata a ciascuno di 
essi e in che modo saranno raggiunti tramite le diverse attività e i vari canali 
dell’azione? Distinguere tra attività commerciali (B2B «business to business», 
ossia da impresa a impresa) e al consumo (B2C «business to consumer», 
ossia da impresa a consumatore). 

• Descrivere e giustificare la strategia di comunicazione pianificata. Come 
vengono scelte le attività in relazione agli obiettivi e ai gruppi destinatari? Le 
attività scelte sono le più adatte per raggiungere gli obiettivi e i gruppi 
destinatari del progetto? Le attività scelte si rafforzano a vicenda? 

• Se l’azione è destinata a più di un paese, in quale modo questa strategia sarà 
adattata ai differenti mercati di riferimento? 

• Nel caso di azioni volte al ritorno economico: da dove avrà origine la crescita? 
Da un generale incremento dei consumi o dalla sostituzione di altri prodotti 
simili? 

• Nel caso in cui l’azione promuova o fornisca informazioni su un regime, tale 
regime sarà illustrato da un prodotto? In che modo? 

• Evidenziare gli aspetti creativi. Quali messaggi fondamentali saranno utilizzati? 
I messaggi fondamentali sono adattati ai gruppi destinatari e/o ai mercati di 
riferimento? Descrivere il contenuto, il formato e la fonte pianificati dei 
messaggi. 

 

Proposte destinate al mercato interno - Linee guida dietetiche espresse in termini di 
alimenti (FBDG) (9) 

Nel caso delle proposte destinate al mercato interno, i messaggi devono essere 
conformi alle FBDG degli Stati membri destinatari della campagna. Se la campagna 
riguarda uno o più prodotti riguardo ai quali le linee guida nazionali contengono 
raccomandazioni qualitative e quantitative per i livelli di assunzione, i messaggi della 
campagna devono tenere conto di tali raccomandazioni. 

Inoltre, tutti i materiali visivi di informazione e promozione utilizzati devono 
comprendere un riferimento alle FBDG nazionali di ciascuno Stato membro 
interessato (10) per i prodotti promossi: 

Per le linee guida su diete sane ed equilibrate si prega di consultare [nome 
del sito web delle linee guida nazionali in materia di nutrizione, alimenti e 
bevande e il codice QR, se disponibile] 

 

(9)  Maggiori informazioni sono disponibili all’indirizzo: https://knowledge4policy.ec.europa.eu/health-
promotion-knowledge-gateway/topic/food-based-dietary-guidelines-europe_en 

(10)  https://knowledge4policy.ec.europa.eu/health-promotion-knowledge-gateway/food-based-dietary-
guidelines-europe-source-documents-food_en. 

https://knowledge4policy.ec.europa.eu/health-promotion-knowledge-gateway/topic/food-based-dietary-guidelines-europe_en
https://knowledge4policy.ec.europa.eu/health-promotion-knowledge-gateway/topic/food-based-dietary-guidelines-europe_en
https://knowledge4policy.ec.europa.eu/health-promotion-knowledge-gateway/food-based-dietary-guidelines-europe-source-documents-food_en
https://knowledge4policy.ec.europa.eu/health-promotion-knowledge-gateway/food-based-dietary-guidelines-europe-source-documents-food_en
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Inoltre, le attività che coinvolgono come gruppo destinatario persone minori di 18 anni 
devono essere conformi alle norme e alle politiche nazionali sulla promozione e 
pubblicizzazione di alimenti per l’infanzia. 

Proposte destinate al mercato interno che trasmettono un messaggio relativo a 
pratiche alimentari corrette o al consumo responsabile di alcolici 

Queste proposte devono dimostrare di essere conformi alle pertinenti normative o linee 
guida nazionali in materia di salute pubblica nello Stato membro in cui sarà realizzato 
il programma e devono fornire i riferimenti o la documentazione rilevanti (cfr. anche il 
capitolo 2.4 della presente guida). 

Inoltre, le campagne per il consumo responsabile di alcolici nel mercato interno devono 
includere un riferimento a una pagina web nazionale o ad altri media, indicati dalle 
autorità sanitarie nazionali, che informano sul consumo responsabile di alcolici o sui 
rischi correlati a un consumo non responsabile. 

Proposte che promuovono i regimi di qualità dell’UE (DOP, IGP, STG e biologico) 

Per quanto riguarda in particolare i progetti nel mercato interno, occorre garantire che 
le azioni di promozione e di informazione riguardanti i regimi di qualità dell’UE siano 
focalizzate sul regime nel principale messaggio dell’UE. I singoli prodotti sono utilizzati 
soltanto per illustrare il regime e appaiono come messaggio secondario (per non 
indebolire il principale messaggio dell’UE). 

Proposte che promuovono i regimi di qualità nazionali nel mercato interno 

Si deve garantire che le azioni di promozione e di informazione riguardanti un regime 
di qualità nazionale siano focalizzate sul regime e non su singoli prodotti (i quali devono 
essere utilizzati soltanto per illustrare il regime e apparire come messaggio secondario, 
per non indebolire il principale messaggio dell’UE). 
 

Proposte che riportano l’origine ed esibiscono marchi commerciali 

Se i messaggi menzionano l’origine dei prodotti, le proposte devono precisare come 
essa è indicata (si prega di fare riferimento alle norme sull’indicazione dell’origine di 
cui agli articoli 2-4 del regolamento 2015/1831 nonché all’articolo 18 della 
convenzione di sovvenzione e al suo allegato 5). 
Se durante l’azione è prevista l’esposizione di marchi commerciali, i richiedenti 
dovrebbero fare riferimento alle condizioni per la promozione dei marchi commerciali 
di cui agli articoli 6, 7 e 8 del regolamento 2015/1831 nonché all’articolo 18 della 
convenzione di sovvenzione e al suo allegato 5. I richiedenti devono indicare quanti 
marchi commerciali saranno menzionati. 

• A norma dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento 2015/1831 si deve 
spiegare per quale motivo la citazione dei marchi commerciali sia necessaria 
per conseguire gli obiettivi e come non indebolirà il principale messaggio 
dell’UE. 

• Se sono esposti meno di cinque marchi commerciali, si deve fornire una 
motivazione che soddisfi i seguenti requisiti: 
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a) negli Stati membri di origine delle organizzazioni proponenti ci sono 
meno marchi commerciali per il prodotto o il regime oggetto dell’azione; 

b) per motivi debitamente giustificati, non è stato possibile associare un 
maggior numero di partner né, di conseguenza, esporre un maggior 
numero di marchi commerciali. In questo caso i richiedenti devono fornire 
una motivazione adeguata e informazioni pertinenti, compreso l’elenco 
di altre organizzazioni che sono state contattate e alle quali il o i 
richiedenti hanno sottoposto una proposta per un’azione più ampia 
destinata a una pluralità di prodotti o di paesi, per spiegare le ragioni per 
cui una simile azione non è stata accettata/proposta. 

 
2.2 Struttura del consorzio 
Non applicabile. Questa sezione è inclusa nella parte A del modulo di domanda. Non 
è necessaria alcuna azione da parte dei richiedenti. 
 
2.3 Team del progetto, personale e subappaltatori 
In questa sezione i richiedenti devono dimostrare il possesso di adeguate qualifiche 
professionali, necessarie per completare l’azione. 
Compilare la tabella inserendo i nomi e le funzioni del team di progetto (personale 
conteggiato nella categoria A della dotazione finanziaria), che sarà il principale 
responsabile del coordinamento e/o della realizzazione dell’azione proposta, 
indicandone le mansioni e descrivendone sinteticamente il ruolo nel progetto. 
A titolo di prova si devono fornire le seguenti informazioni in forma di allegati: 

• nell’allegato «CV» devono essere trasmessi i CV in formato Europass (cfr. la 
sezione 5 dell’invito a presentare proposte). Sarà nominato un responsabile 
del progetto in possesso di almeno tre anni di esperienza nella gestione di 
progetti. 

Le risorse esterne devono essere descritte in questa sezione. Se i richiedenti non 
dispongono al proprio interno delle risorse richieste, possono avvalersi di personale 
distaccato, subappaltatori, entità collegate ecc. 
Si prega di elencare qui tutte le risorse esterne e di descrivere la procedura interna di 
selezione dei subappaltatori che assicura il miglior rapporto qualità-prezzo ed evita 
al contempo l’insorgere di situazioni in cui potrebbero verificarsi conflitti d’interesse. 
Fornire le medesime informazioni per gli organismi indipendenti incaricati della 
valutazione. 
Se è previsto un sostegno finanziario a terzi, spiegare concisamente il ruolo delle entità 
collegate in questa sezione e più dettagliatamente nella sezione 6 della parte B. Se 
l’importo stanziato per ciascun terzo sarà superiore all’importo massimo previsto 
dall’invito a presentare proposte, occorre motivare tale necessità. 
 
2.4 Gestione del consorzio e meccanismi decisionali 
In caso di più richiedenti, descrivere la struttura di gestione, i rispettivi ruoli e 
responsabilità nel consorzio e i meccanismi decisionali al suo interno. 
Indicare in dettaglio come saranno adottate le decisioni e come sarà garantita una 
comunicazione regolare ed efficace all’interno del consorzio. 
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Le informazioni rilevanti devono essere trasmesse anche se le proposte sono 
presentate da un’unica organizzazione proponente. 
 
2.5 Gestione del progetto, controllo della qualità e monitoraggio – Strategia di 

valutazione 
Nella prima parte di questa sezione, descrivere la gestione interna del progetto. 
Indicare come saranno garantiti la realizzazione dell’azione nei tempi previsti ed entro 
i limiti della dotazione finanziaria stabiliti, nonché il conseguimento degli obiettivi. 
Definire con precisione la suddivisione dei compiti tra i subappaltatori (organismi di 
esecuzione/valutazione) e i richiedenti. Definire una strategia di coordinamento interno 
in termini di metodi/approcci per la gestione dei diversi partner, se esistenti, e dei 
subappaltatori, ai fini di un’efficace gestione operativa del programma. 
Quali sono i meccanismi di controllo della qualità? In che modo si intende 
supervisionare l’attività dei subcontraenti? In che modo si intendono monitorare la 
qualità dei prodotti e le relative tempistiche? 
Se, ad esempio, la prestazione del subappaltatore è carente, come si intende garantire 
la realizzazione dell’azione nelle modalità previste? 
A titolo di prova della capacità operativa della o delle organizzazioni proponenti, si 
devono allegare alla proposta i seguenti documenti (sezione 7 dell’invito a presentare 
proposte): 

• includere nell’allegato «Informazioni supplementari» una relazione delle attività 
svolte dalla o dalle organizzazioni proponenti nell’anno precedente; 

• includere in questa sezione o trasmettere nell’allegato «Informazioni 
supplementari» un elenco di tutti i progetti cofinanziati dall’UE attuati negli 
ultimi tre anni, insieme all’indicazione dei progetti precedenti di cui la proposta 
è la continuazione. 

 
NOTA (specifica per i programmi semplici): nei casi in cui i richiedenti propongono di 
realizzare determinate parti della proposta, si deve dimostrare che l’organizzazione 
dispone di un’esperienza almeno triennale nell’esecuzione di azioni analoghe di 
informazione e di promozione. 
 
Nella seconda parte della sezione, alla voce «Metodi di valutazione e indicatori di 
progetto», si deve descrivere in dettaglio il metodo per misurare il conseguimento di 
tutti gli obiettivi dell’azione. Lo studio con cui si intende valutare l’esito del progetto 
sarà realizzato da un organismo esterno indipendente dall’organizzazione o dalle 
organizzazioni proponenti e dall’organismo d’esecuzione. 
Specificare se le valutazioni saranno eseguite alla fine dell’azione (obbligatoriamente) 
o al termine di ogni anno dell’azione.  Lo studio di valutazione è inteso a prendere 
in esame esclusivamente i risultati e l’impatto in termini di ritorno economico e/o 
informativo, non a monitorare la realizzazione dell’azione e la rendicontazione, che è 
compito del coordinatore. I costi di monitoraggio non sono ammissibili a norma del 
pacchetto di lavoro relativo alla valutazione. 
L’allegato III della presente guida fornisce esempi di metodi che si possono utilizzare 
per misurare il ritorno economico nonché l’impatto globale in termini di 
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consapevolezza, ossia il ritorno informativo. Per misurare queste grandezze si 
possono usare anche altri metodi. Tuttavia, lo scopo dei metodi proposti è di stabilire 
una qualità minima delle valutazioni e uniformare le valutazioni e la definizione degli 
obiettivi per azioni differenti. 
Definire un elenco delle realizzazioni, dei risultati e degli indicatori d’impatto 
compilando le tabelle: a tal fine, utilizzare gli indicatori di cui all’articolo 22 e 
all’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1831 della Commissione. 
Si possono usare anche indicatori analoghi, se sono più adeguati e correttamente 
giustificati. 

• Gli indicatori di risultato dovrebbero essere collegati ai pacchetti di lavoro 
e ai prodotti/servizi da fornire che sono stati pianificati, quali indicati nella 
sezione 4 della parte B. 

• Gli indicatori d’impatto dovrebbero essere strettamente collegati agli 
obiettivi specifici dell’azione (elencati nella sezione 1.2 della parte B). 

Poiché l’impatto ultimo previsto delle campagne è di aumentare la competitività e il 
consumo dei prodotti agroalimentari dell’UE: 

ciascuna proposta del programma dovrebbe includere almeno un indicatore 
d’impatto che dimostri una variazione, espressa in EUR, delle vendite o delle 
esportazioni del prodotto o dei prodotti oggetto della promozione, oppure, se del caso, 
una variazione della consapevolezza o del riconoscimento dei regimi di qualità 
dell’Unione da parte dei consumatori. 

Per dimostrare la qualità dei metodi di valutazione e degli indicatori proposti, si 
dovrebbero fornire informazioni dettagliate riguardanti: 

• lo scenario di riferimento o, in sua assenza, il modo in cui esso sarà stabilito; 

• i valori obiettivo per gli indicatori pianificati. 
La valutazione dei risultati dell’azione non dovrebbe focalizzarsi esclusivamente sulla 
buona esecuzione dell’azione stessa. Un’azione che è stata attuata secondo il piano 
può ciononostante avere un impatto modesto. 
Ad esempio, il fatto che 10 000 opuscoli siano stati distribuiti ai visitatori in occasione 
di degustazioni presso il punto vendita conferma che l’attività è stata attuata in base 
alla proposta. Tuttavia, non è una prova della realizzazione degli obiettivi dell’azione, 
che è invece collegata alle variazioni nel grado di consapevolezza o all’incremento 
delle vendite. Il numero di opuscoli distribuiti rappresenta un indicatore di 
realizzazione. 
Il rapporto tra gli indicatori di realizzazione, di risultato e d’impatto può essere 
rappresentato nel modo seguente: 
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2.6 Rapporto costi-efficacia e gestione finanziaria 
Questa parte dovrebbe riguardare due aspetti. 
Descrivere sinteticamente in quale modo i risultati e gli obiettivi proposti dell’azione 
saranno realizzati nel modo più efficace in termini di costi. 
Poi indicare come sarà finanziata l’azione e come le risorse finanziarie saranno 
stanziate e gestite all’interno del consorzio. 
Si invitano i richiedenti a comunicare e commentare i risultati dell’autocontrollo della 
capacità finanziaria (11). In particolare, se il risultato è «debole», spiegare come sarà 
fornita la liquidità (in aggiunta al prefinanziamento), ad esempio con fondi propri o 
tramite un prestito bancario. Si prega di indicare anche se sono previsti contributi 
finanziari da parte dei membri dell’organizzazione. 
Se applicabile, indicare le fonti e gli importi dei finanziamenti dell’Unione ricevuti (o 
chiesti) per la stessa azione o parte dell’azione, o per il proprio funzionamento 
(sovvenzione di funzionamento) negli ultimi tre esercizi finanziari. 
Se nell’ambito degli attuali inviti a presentare proposte si prevede di presentare più 
proposte che potrebbero essere realizzate in parallelo tra loro, si prega di fornire anche 
informazioni su come potrebbe essere garantita la loro realizzazione qualora sia 
ammessa al finanziamento più di una domanda, nonché informazioni su potenziali 
risparmi (ad esempio utilizzo di uno stesso strumento per campagne differenti). 
In particolare, si prega di fornire spiegazioni in merito a quanto segue. 
a) Capacità operativa. Come saranno garantiti una capacità operativa e una 
dotazione di personale sufficienti per conseguire gli obiettivi delle azioni proposte? (Si 
può fare riferimento a questo aspetto nella sezione 2.3 della proposta.) 
b) Capacità finanziaria. Come saranno garantite una sana gestione finanziaria e una 
liquidità adeguata ad adempiere gli obblighi di pagamento nei confronti dei 
subappaltatori in relazione ai progetti attuati in parallelo? 
 

 

(11)  Tutti i richiedenti devono aver eseguito un autocontrollo della capacità finanziaria mediante questo 
strumento: https://ec.europa.eu/research/participants/lfv/lfvSimulation.do. 

Indicatori 
di 

realizzazio
 

Indicatori 
di 

risultato 

Indicatori 
d’impatto 

• Le attività sono realizzate in conformità del progetto? 

• Le attività sono realizzate con un esito 
previsto? 

• Gli obiettivi del progetto sono 
raggiunti nel breve/medio termine? 

https://ec.europa.eu/research/participants/lfv/lfvSimulation.do
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2.7 Gestione dei rischi 
Descrivere la gestione dei rischi da mettere in atto: spiegare i rischi individuati, le 
relative risposte e gli strumenti di gestione dei rischi. 
Quali sono i rischi associati alla realizzazione dell’azione (ad esempio in riferimento a 
specifiche incertezze o restrizioni sul mercato di un paese terzo destinatario)? 
Classificare i rischi in base al tipo usando la tabella fornita nel modello, ad esempio 
rischi finanziari, politici, relativi al mercato ecc. Come saranno affrontati, quali misure 
di mitigazione saranno messe in atto? Qual è il potenziale impatto dei rischi e qual è 
la probabilità che essi si verifichino? Classificare i rischi in base alla probabilità e 
all’impatto (alto, medio, basso). 
 

Sezione 3 – Impatto 

3.1 Impatto e ritorno atteso 
Definire l’impatto di breve e medio/lungo periodo del progetto al livello dell’UE. 
Descrivere la capacità dell’azione di accrescere la consapevolezza, la domanda e/o la 
quota di mercato e indicare come e in quale misura altri operatori dell’UE trarranno 
beneficio dal progetto. 
Considerato che il ritorno ultimo atteso delle campagne è aumentare la competitività e 
il consumo dei prodotti dell’UE, il livello d’investimento proposto dev’essere 
giustificato dal ritorno atteso. 
La giustificazione del livello d’investimento deve basarsi su un ritorno economico e/o 
su un ritorno informativo: 

o il ritorno economico dovrebbe essere normalmente stimato al livello nazionale 
o al livello dell’organizzazione proponente. Per le azioni che mirano a un ritorno 
economico, ad esempio quelle volte ad aumentare la quota di mercato dei 
prodotti dell’UE, si dovrebbe stimare il ritorno in termini monetari assoluti, vale 
a dire il valore in EUR. 
Analogamente all’approccio di valutazione ex post dell’azione, l’obiettivo 
quantificato dovrebbe essere finalizzato all’esclusione di influenze esterne al 
fine di identificare uno o più effetti direttamente attribuibili all’azione. Tale stima 
dovrebbe trascendere il semplice confronto tra cifre preliminari e successive 
alla campagna. Essa dovrebbe, ad esempio, tener conto delle tendenze di 
mercato esistenti, le quali si verificherebbero anche in assenza dell’azione. Per 
maggiori informazioni sui possibili metodi da applicare per calcolare tali cifre, si 
veda l’allegato III della presente guida. 

o Le azioni finalizzate a un ritorno informativo, ad esempio quelle volte 
principalmente a rafforzare la consapevolezza, dovrebbero quantificare il 
rispettivo impatto atteso sotto forma di numero di persone che hanno acquisito 
nuove conoscenze/cambiato opinione. Il numero di persone che sono state 
raggiunte in modo efficace rappresenta l’indicatore d’impatto in termini di 
consapevolezza. L’allegato III della presente guida fornisce ulteriori 
informazioni sui requisiti metodologici. 

Le proposte devono indicare uno scenario di riferimento per stimare l’impatto del 
progetto rispetto a uno scenario senza il progetto. 
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NOTA 
• L’azione deve presentare il ritorno atteso sull’investimento calcolato al livello 

della o delle organizzazioni proponenti e/o del o dei loro Stati membri (non al 
livello dell’UE). 

• Se il progetto ha più di un paese destinatario, i ritorni attesi dovrebbero essere 
disaggregati per mercati di riferimento/paesi destinatari. 

• Le proposte dovrebbero dimostrare che il ritorno atteso è realistico. 
 

3.2 Comunicazione, divulgazione e visibilità 
Non applicabile. 
 
3.3 Sostenibilità e continuazione 
Descrivere il seguito del progetto dopo la cessazione del finanziamento dell’UE. Come 
si intende mantenere l’impatto del progetto, e in che modo saranno utilizzati i risultati 
della campagna sul lungo periodo ed eventualmente dopo la cessazione del 
finanziamento dell’UE? 

In questa sezione, i richiedenti devono dimostrare in che modo il progetto è 
potenzialmente in grado di garantire un impatto economico e sociale sostenuto nonché 
di contribuire alla produzione e/o al consumo sostenibili. NB: Non è necessario 
quantificare tali aspetti. 

 

Sezione 4 – Attività, pacchetti di lavoro, tempistica e subappalti 
La sezione 4 della parte B è dedicata alla descrizione delle attività del progetto. Nel 
modulo di domanda questa parte è inclusa in una sezione separata; tuttavia, occorre 
considerare che la sua valutazione è effettuata prevalentemente sulla base del criterio 
di aggiudicazione relativo alla qualità. 
La descrizione di questa sezione dovrebbe comprendere sia la descrizione delle 
attività sia l’analisi dettagliata della relativa dotazione finanziaria. 
Le attività pianificate saranno raggruppate in pacchetti di lavoro. Un pacchetto di lavoro 
riunisce tutte le attività e i relativi prodotti/servizi da fornire inclusi in una linea principale 
della dotazione finanziaria dettagliata, ad esempio coordinamento del progetto, 
relazioni pubbliche, eventi, valutazione ecc. 
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I richiedenti dovrebbero introdurre in automatico due pacchetti di lavoro 
obbligatori: 
Coordinamento del progetto e valutazione. 
I richiedenti devono descrivere le azioni intraprese per gestire il progetto e accertarsi 
che esso sia realizzato come previsto nell’ambito dell’attività «Coordinamento del 
progetto». 
Nel caso di progetti multipli, questo pacchetto di lavoro dovrebbe prevedere un 
incontro iniziale tra i beneficiari e l’Agenzia, per consentirle di spiegare il modello 
della convenzione di sovvenzione, la gestione finanziaria della sovvenzione e i 
requisiti di rendicontazione, nonché l’utilizzo di strumenti informatici di gestione della 
sovvenzione. 

 
Un prodotto/servizio da fornire è una realizzazione fisica di un’attività, ad esempio 
un seminario, un’azione in un punto vendita ecc. Il livello di dettaglio nella 
presentazione delle attività e della dotazione finanziaria dovrebbe rispondere alle 
seguenti domande: chi, cosa, quando, dove, perché? La descrizione dev’essere 
sufficientemente dettagliata per poter stimare l’efficienza in termini di costi. 
I costi stimati dovrebbero essere indicati al livello dei prodotti/servizi da fornire 
utilizzando «costi per tipo di realizzazione». 
Per ciascuna attività è importante spiegare i motivi per cui è stata pianificata (in 
relazione agli obiettivi) e specificare il gruppo o i gruppi destinatari e le loro dimensioni, 
il periodo di esecuzione e il luogo in cui sarà organizzata, nonché presentare una 
suddivisione dei costi annuali. 
Esempi 

− Seminari: la presentazione dovrebbe fornire informazioni dettagliate sul luogo, 
l’ordine del giorno, i partecipanti, l’esito previsto ecc.; 

− campagne mediatiche: la presentazione dovrebbe fornire informazioni 
dettagliate sulla dotazione finanziaria complessiva investita nella produzione e 
distribuzione di materiale pubblicitario (ossia acquisto di spazi pubblicitari sui 
media, compresi gli sconti annuali) e sulla tempistica della campagna. Non è 
necessario indicare dettagliatamente i nomi delle pubblicazioni e delle stazioni 
televisive; tuttavia si dovrebbero fornire informazioni quali copertura, portata, 
frequenza, punti di valutazione lorda dei gruppi destinatari raggiunti, per 
indicare l’ambito della campagna; 

− siti web/attività dei media sociali: la presentazione dovrebbe fornire informazioni 
dettagliate sulle funzionalità da sviluppare, compresi i previsti contenuti digitali 
specifici. Inoltre, dovrebbe fornire informazioni sulla crescita auspicata in termini 
di ascolti e impegno (numeri dei visitatori delle pagine, dei follower dell’account, 
dei contenuti caricati ecc.), nonché un’indicazione dell’ambito perseguito delle 
attività. I post sui media sociali (immagini, video, reel) pubblicati dagli account 
del progetto o degli influencer devono promuovere le caratteristiche dei prodotti 
dell’UE, non solo il relativo consumo. 

I richiedenti dovrebbero altresì indicare chi svolgerà le singole attività, ad esempio i 
subappaltatori (organismi di esecuzione), i soggetti collegati o l’organizzazione 
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proponente (in caso di più organizzazioni proponenti, quale di esse svolgerà quale 
attività), e fornire una precisa divisione dei compiti tra il richiedente e gli altri soggetti 
interessati. 
L’analisi della dotazione finanziaria deve fornire un sufficiente livello di dettaglio, 
utilizzando i costi stimati per ciascun prodotto/servizio da fornire. 
Per tutti i pacchetti di lavoro di cui è prevista la realizzazione si dovrebbe utilizzare il 
modello per la descrizione delle attività e la giustificazione della dotazione finanziaria. 
Si fa presente che alla proposta dovrebbe essere allegata anche la dotazione 
finanziaria complessiva dell’azione suddivisa per ciascun pacchetto di lavoro 
(«Tabella dettagliata della dotazione finanziaria») mediante il modello fornito dal 
sistema. Nel presente documento i numeri dei pacchetti di lavoro nella dotazione 
finanziaria complessiva dell’azione devono corrispondere ai numeri dei pacchetti di 
lavoro di cui alla parte B. 
Si prega di fare riferimento ai seguenti suggerimenti per compilare le parti dell’«Analisi 
della dotazione finanziaria stimata» e per tenerne conto nella Tabella dettagliata della 
dotazione finanziaria. 

• «1. Coordinamento del progetto»: i relativi costi comprendono il tempo in cui il 
personale (e i soggetti assimilati) lavora per il beneficiario incaricato del 
coordinamento, in particolare la cooperazione con l’autorità di gestione e la 
collaborazione tra i partner e i subappaltatori. I compiti fondamentali non 
possono essere né subappaltati né delegati ad altri co-beneficiari (cfr. il punto 
1.2.2). Questo pacchetto di lavoro deve comprendere soltanto i costi della o 
delle organizzazioni proponenti, non quelli dei subappaltatori, i cui costi 
dovrebbero essere inclusi in quelli delle singole attività. Il numero di 
persone/giorni stimato per le attività realizzate dai richiedenti e le relative tariffe 
devono essere motivati chiaramente. 

• Gli altri costi del coordinamento del progetto comprendono prevalentemente le 
spese di viaggio. Gli altri costi diretti dei servizi, come l’IVA non detraibile, i 
certificati di audit, la garanzia bancaria, il deprezzamento ecc., devono essere 
inseriti nella voce «Altri costi ammissibili delle OP» dell’allegato Tabella 
dettagliata della dotazione finanziaria. 

• «2. Relazioni pubbliche»: i relativi costi dovrebbero comprendere tutte le attività 
inerenti al lavoro abituale dell’ufficio per le relazioni pubbliche e agli eventi 
destinati alla stampa, come il lavoro con influencer, la compilazione di elenchi 
di contatti di giornalisti/blogger, la redazione e diffusione di comunicati 
stampa (12), schede informative, l’organizzazione di interviste o eventi, la 
redazione e i costi di testi pubblicitari redazionali, la redazione e l’invio di 
bollettini, la raccolta e l’analisi di ritagli di stampa ecc. 

• «3. Sito web, media sociali»: questa voce dovrebbe comprendere la creazione, 
la riprogettazione, l’aggiornamento e il mantenimento del/i sito/i web e degli 

 

(12)  La diffusione di comunicati stampa dovrebbe concentrarsi sulla comunicazione delle attività future 
e dei risultati attesi del progetto. I richiedenti non devono pianificare nella propria proposta 
comunicati stampa finalizzati esclusivamente ad annunciare la firma della sovvenzione e il 
ricevimento del finanziamento dell’UE. 
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account dei media sociali. Questa voce potrebbe comprendere anche le attività 
di gestione della comunità. 

• «4. Pubblicità»: 
o la pubblicità online dev’essere presentata in questa sottovoce, non tra i 

costi della voce «3. Sito web, media sociali». 
o La pubblicità a mezzo stampa non deve includere i testi pubblicitari 

redazionali, che dovrebbero essere inseriti nella voce PR (cfr. sopra), 
mentre comprende gli annunci in riviste o giornali. 

o I costi relativi alla sponsorizzazione televisiva devono essere inclusi 
nella voce «4. Pubblicità». 

• La pubblicità presso i punti vendita dev’essere inclusa nella voce «7. 
Promozione nei punti vendita». 

• «7. Promozione nei punti vendita»: per le giornate di degustazione si 
dovrebbero giustificare la quantità e i costi dei campioni di prodotto al giorno; 
i costi unitari dovrebbero corrispondere ai costi di produzione più i costi di 
trasporto, non ai prezzi al dettaglio dei prodotti in questione. 

• Nella voce «8. Altre attività» si possono citare tutte le altre attività correlate alla 
proposta che non sono menzionate negli altri punti sopra elencati. 

• «9. Valutazione dei risultati»: comprende tutti i costi relativi alla valutazione 
esterna. 

I costi delle attività devono essere coerenti con le descrizioni dei prodotti/servizi da 
fornire e paragonabili alle tariffe di mercato nel paese o nei paesi destinatari. 
I richiedenti devono controllare accuratamente tutti i documenti trasmessi in relazione 
alla proposta presentata per verificare l’eventuale presenza di errori nell’indicazione 
della dotazione finanziaria. 
Si deve fornire un calendario del progetto: nella preparazione del calendario occorre 
considerare che la realizzazione delle azioni può essere rinviata al massimo di sei mesi 
rispetto alla data della firma della convenzione di sovvenzione. 
 

2.4. Parte C schermata 

In questa sezione si dovrebbero indicare i paesi destinatari della proposta e i prodotti 
da promuovere. 

Se del caso, si prega di specificare il programma che sarà promosso e il prodotto o i 
prodotti che saranno utilizzati per illustrarlo. 

Si possono selezionare più prodotti. Possono essere oggetto di un’azione di 
promozione o di informazione o possono essere utilizzati per illustrare il regime oggetto 
della promozione soltanto i prodotti ammissibili ai sensi dell’articolo 5 del regolamento 
(UE) n. 1144/2014. 

Questa selezione dev’essere coerente con il tema scelto e anche con i prodotti 
presentati nella parte tecnico-descrittiva della domanda (parte B, sezione 2). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32014R1144&qid=1611583068875
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Infine, si dovrebbe indicare se l’azione promuove prodotti o metodi certificati come 
sostenibili. 

NOTA: si prega di consultare le informazioni supplementari di cui alla sezione 1.1 della 
presente guida relative alle azioni proposte che promuovono la produzione agricola e 
il consumo sostenibili garantendo la coerenza tra la parte A e la parte B. 

Inoltre, per ciascun paese destinatario della proposta si prega di indicare la rispettiva 
quota di dotazione finanziaria (espressa in percentuale) e l’aumento delle 
vendite/esportazioni (espresso in EUR) dei prodotti promossi che ci si prefigge di 
conseguire. 

Selezionare accuratamente uno o più paesi destinatari, regimi e prodotti da 
promuovere mediante il programma. L’invito a presentare proposte elenca i paesi 
destinatari, i regimi e i prodotti ammissibili per i rispettivi temi. 

Infine, inserire gli indicatori di realizzazione, di risultato e di impatto previsti (ICP) sui 
quali si riferirà durante l’attuazione del progetto. Gli ICP devono essere strettamente 
correlati agli obiettivi e alle attività descritti nella parte B. 
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2.5 Allegati alla domanda 

Per completare la domanda si dovrebbero caricare i seguenti allegati (i relativi modelli 
sono reperibili nello strumento di presentazione del portale Opportunità di 
finanziamento e gare d’appalto, una volta iniziata la preparazione della domanda): 

Titolo 
dell’allegato Modello Requisito linguistico Osservazioni 

Tabella dettagliata 
della dotazione 
finanziaria 

Sì 

 

Può essere presentata in 
qualsiasi lingua ufficiale 
dell’UE, non è necessaria 
una traduzione 

Allegato 1 della parte B 

 

CV  No 

Possono essere presentati 
in qualsiasi lingua ufficiale 
dell’UE Preferibilmente in 
inglese e nel formato 
Europass 

Allegato 2 della parte B 

Cfr. la sezione 2.3 

Informazioni 
supplementari No 

Possono essere presentate 
in qualsiasi lingua ufficiale 
dell’UE, non è necessaria 
una traduzione  

Allegato 3 della parte B 

Documentazione di supporto 
riguardante: 

- la relazione di attività e l’elenco di tutti i 
progetti finanziati dall’UE negli ultimi 
tre anni (cfr. la sezione 5 dell’invito a 
presentare proposte); 

- il riconoscimento dei regimi di qualità 
nazionali, la certificazione di 
sostenibilità o informazioni sulle 
pratiche alimentari corrette e sul 
consumo responsabile di alcolici (cfr. le 
condizioni di cui alla sezione 6 
dell’invito a presentare proposte). 

 

Informazioni sulla 
rappresentatività 

E 

Informazioni sul 
soggetto giuridico 

Sì 

Possono essere presentate 
in qualsiasi lingua ufficiale 
dell’UE 

Preferibilmente 
accompagnate da una 
traduzione in inglese e, per 
quanto riguarda le 
informazioni sul soggetto 
giuridico, almeno da una 
sintesi in inglese 

Allegato 4 della parte B 

Cfr. i requisiti specificati nell’invito a 
presentare proposte e nell’allegato II 
della presente guida, 

insieme alla documentazione di supporto 
elencata di seguito. 

Testo identico 
della parte B in 
inglese 

Sì In inglese 
Allegato 5 della parte B 

Cfr. la sezione 1.2.2 della presente guida 

 
 
Al fine di valutare l’ammissibilità dei richiedenti, devono essere presentati i seguenti 
documenti di supporto, insieme alle informazioni sulla rappresentatività: 
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- entità privata: estratto della Gazzetta ufficiale, copia dell’atto costitutivo/statuto, 
estratto del registro delle imprese o delle associazioni, certificato di 
assoggettamento all’IVA (se, come in alcuni paesi, il numero del registro delle 
imprese e il numero di partita IVA sono identici, è necessario uno solo di questi 
documenti); 

- entità pubblica: copia della risoluzione o della decisione che istituisce la società 
pubblica o altro documento ufficiale che istituisce l’entità di diritto pubblico; 

- entità prive di personalità giuridica: documenti che attestino la capacità dei 
rappresentanti di assumere impegni giuridici in loro nome. 

 
I richiedenti che avranno superato la prima fase di valutazione dovranno presentare i 
seguenti documenti finanziari:  

Titolo dell’allegato Modello Requisito linguistico Osservazioni 

Conti annuali No 

Possono essere presentati in 
qualsiasi lingua ufficiale 
dell’UE, non è necessaria 
una traduzione 

Stato patrimoniale e conto profitti e 
perdite dell’ultimo esercizio concluso  

Piano aziendale (entità 
di nuova costituzione) No 

Può essere presentato in 
qualsiasi lingua ufficiale 
dell’UE, non è necessaria 
una traduzione 

In mancanza dei conti annuali 

Relazione di audit o 
autodichiarazione (13), 
per le organizzazioni 
proponenti che 
chiedono una 
sovvenzione >750 000 
EUR 

No 

Può essere presentata in 
qualsiasi lingua ufficiale 
dell’UE, non è necessaria 
una traduzione 

Cfr. il paragrafo seguente 

 

    

 
Relazione di audit esterno o autodichiarazione 
I partecipanti che chiedono un contributo dell’UE superiore a 750 000 EUR (soglia per 
ciascun richiedente) dovranno trasmettere: 

- una relazione di audit redatta da un revisore esterno autorizzato che certifichi i 
conti dell’ultimo esercizio finanziario disponibile, se tale relazione è disponibile 
ed è prescritto un controllo legale dei conti a norma del diritto dell’UE o 
nazionale; 

oppure 
- un’autodichiarazione (13) firmata dal rappresentante autorizzato del richiedente 

che certifichi la validità della contabilità dell’ultimo esercizio finanziario. 
L’autodichiarazione deve essere accompagnata da documenti legali 

 

(13) Modello per l’autodichiarazione: 
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/lev/h2020-lev-declaration-
validity-accounts_en.pdf 

https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/lev/h2020-lev-declaration-validity-accounts_en.pdf
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/lev/h2020-lev-declaration-validity-accounts_en.pdf
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comprovanti l’identità del rappresentante legale e il diritto di firma per conto del 
partecipante. 

Questa disposizione non si applica agli enti pubblici. 

3. VALUTAZIONE ED ESITO 

Tutte le proposte ricevute dall’Agenzia esecutiva tramite il sistema elettronico di 
presentazione sono sottoposte a un procedimento multilivello di valutazione per 
quanto attiene ai diversi criteri enunciati nell’invito a presentare proposte (sezioni da 6 
a 9): criteri di ammissibilità, esclusione, selezione e aggiudicazione. 
La valutazione delle proposte è eseguita nella massima riservatezza. 
Dopo la presentazione della proposta, il richiedente non sarà contattato dall’Agenzia 
fino al momento della valutazione della proposta, a meno che: 

• l’Agenzia lo debba contattare per chiarire questioni quali l’ammissibilità o per 
richiedere informazioni supplementari su qualsiasi altra parte della proposta, 
entro i limiti delle pertinenti disposizioni del regolamento finanziario dell’UE 
(possono essere chiesti chiarimenti per comprendere meglio elementi delle 
proposte presentate o della documentazione di supporto; tuttavia, tali 
chiarimenti non devono comportare modifiche sostanziali della proposta); 

• il richiedente abbia presentato un reclamo relativo alla procedura di 
presentazione (cfr. orientamenti supplementari per la presentazione sul portale 
Finanziamenti e gare d’appalto). 

L’Agenzia contatterà i richiedenti che avranno superato le prime fasi della valutazione 
al fine di valutarne la capacità finanziaria. Nel caso di proposte con più richiedenti, 
questi saranno inoltre contattati anche ai fini della convalida della personalità giuridica. 

3.1. Panoramica della procedura di valutazione 

Tutti i criteri e la documentazione di supporto obbligatoria sono specificati nel 
pertinente invito a presentare proposte. Si prega di leggere questi criteri attentamente. 
Le proposte non conformi a uno qualsiasi dei criteri saranno escluse nella 
corrispondente fase del procedimento di valutazione. 
Per quanto riguarda i criteri di aggiudicazione, informazioni supplementari sono 
reperibili nell’allegato I della presente guida. 

La qualità delle proposte sarà valutata in base ai criteri e ai sottocriteri indicati 
in questo allegato; inoltre, per ciascuno dei principali criteri di aggiudicazione è 
stabilito un punteggio minimo. 
Si invitano i richiedenti a prestare particolare attenzione ai sottocriteri di 
aggiudicazione e a tenerne conto nella propria proposta. 

3.2. Esito 

Dopo la valutazione, tutte le proposte ammissibili saranno classificate in base al 
punteggio totale loro attribuito durante la valutazione dei criteri di aggiudicazione. Sono 
ammissibili al cofinanziamento soltanto le proposte che raggiungono tutti i punteggi 
minimi previsti. La proposta o le proposte con il punteggio più alto riceveranno il 
cofinanziamento in base alla dotazione finanziaria disponibile. 



Sovvenzioni dell’UE: Guida del programma AGRIP V4.0 – 15.12.2023 

 

34 
 

Sarà stilata una graduatoria separata per ciascuno dei temi prioritari elencati nel 
pertinente invito a presentare proposte. 
Inoltre, sarà stilato un elenco di riserva delle proposte, qualora nel corso dell’anno 
siano messi a disposizione ulteriori stanziamenti di bilancio. 
Nel caso dei programmi multipli, dopo il completamento della valutazione tutti i 
richiedenti – ammessi e non ammessi – riceveranno una notifica dei risultati tramite il 
portale Finanziamenti e gare d’appalto. 
Nel caso dei programmi semplici, le autorità nazionali competenti comunicheranno ai 
richiedenti la decisione della Commissione europea di selezionare/respingere le 
proposte. 
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ALLEGATO I Informazioni supplementari sui criteri di aggiudicazione 
Come indicato nell’invito, la parte B della domanda consente di valutare la proposta in base ai criteri di 
aggiudicazione. 
Più precisamente, ogni proposta sarà valutata secondo i criteri e i sottocriteri riportati nella tabella 
seguente. Inoltre, è fissato un punteggio minimo per ciascuno dei principali criteri di aggiudicazione. 
Nella valutazione della qualità delle proposte sono presi in considerazione i sottocriteri indicati di 
seguito. 
 

CRITERI SOTTOCRITERI 
1. PERTINENZA Punteggio massimo: 25 Punteggio minimo: 15 
(a) Pertinenza delle azioni di 
informazione e di promozione 
proposte in relazione agli obiettivi 
generali e specifici di cui all’articolo 2 
del regolamento (UE) n. 1144/2014, 
agli scopi di cui all’articolo 3 del 
medesimo regolamento, e alle priorità, 
agli obiettivi e ai risultati attesi 
enunciati nell’ambito della priorità 
tematica pertinente 

• La proposta rispecchia gli obiettivi e scopi specifici definiti 
nella base giuridica e tratta in maniera adeguata la 
priorità tematica e l’argomento prescelti dell’invito a 
presentare proposte. 

• Gli aspetti pertinenti si concretizzano nella strategia, 
nelle attività e nei messaggi del programma. 

(b) Contributo del progetto proposto di 
promozione e di fornitura di 
informazioni rispetto agli obiettivi delle 
ambizioni della PAC in materia di 
clima e ambiente, delle strategie 
Green Deal e «Dal produttore al 
consumatore», in particolare per 
quanto concerne la sostenibilità della 
produzione e del consumo. 
 

• Il progetto contribuisce in modo efficace alle ambizioni 
della politica agricola comune in materia di clima e 
ambiente, soprattutto per quanto riguarda la sostenibilità 
della produzione e del consumo (strategie Green Deal e 
«Dal produttore al consumatore»). 

• I progetti attuati nel mercato interno sono conformi alle 
linee guida dietetiche espresse in termini di alimenti 
(FBDG) dello Stato membro destinatario. 

(c) Qualità e pertinenza dell’analisi di 
mercato 

• L’analisi di mercato riguarda il/i mercato/i destinatario/i 
della proposta; è basata su validi dati tratti da ricerche di 
mercato e/o cifre relative a importazioni/esportazioni, che 
sono stati menzionati nella proposta. 

• L’analisi di mercato evidenzia le tendenze e le 
problematiche che il programma intende affrontare, 
presentandole in un’analisi SWOT coerente. 

• L’analisi di mercato descrive la posizione competitiva 
della/e organizzazione/i proponente/i e dei prodotti da 
immettere sul mercato, di altri fornitori dell’UE nonché dei 
loro concorrenti dei paesi terzi. 

• L’analisi di mercato individua e descrive in maniera 
adeguata i gruppi destinatari del programma. 

• L’analisi di mercato descrive la struttura e il 
funzionamento dei canali di distribuzione e vendita al 
dettaglio. 

• Per quanto riguarda i mercati dei paesi terzi, si fa 
riferimento a condizioni di importazione, quali le barriere 
tariffarie e non tariffarie. 

(d) Coerenza della strategia, degli 
obiettivi, dei gruppi destinatari e dei 
messaggi chiave del programma 

• Gli obiettivi del programma sono coerenti con l’analisi di 
mercato e con l’analisi SWOT. 

• Gli obiettivi del programma sono specifici, misurabili, 
realizzabili, orientati ai risultati e definiti nel tempo 
(SMART). 
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• La strategia affronta le sfide identificate nell’analisi di 
mercato ed è coerente con gli obiettivi del programma. 

• Nell’eventualità di continuazione di precedenti campagne 
cofinanziate, è fornita una chiara descrizione del loro 
impatto e del motivo della prosecuzione. 

• La strategia e i messaggi chiave sono adeguati a tutti i 
mercati interessati e ai gruppi destinatari. 

(e) Messaggio dell’UE della campagna • La proposta descrive chiaramente il principale 
messaggio dell’UE previsto e il modo in cui il programma 
provvederà alla diffusione di informazioni e alla 
promozione di uno o più aspetti specifici dei metodi di 
produzione agricola e dei prodotti agricoli dell’UE. 

I messaggi del programma fanno riferimento all’Europa 
in generale, all’UE, alla PAC, alla legislazione dell’UE, ai 
prodotti dell’UE o alle norme di produzione dell’UE e sono 
in linea con gli obiettivi dell’argomento selezionato. 

2. QUALITÀ Punteggio massimo: 50 Punteggio minimo: 30 

(a) Scelta adeguata delle attività per 
quanto riguarda gli obiettivi e la 
strategia del programma, formula 
comunicativa adeguata, sinergia tra le 
attività 

• La combinazione di attività e comunicazione corrisponde 
all’obiettivo, alla strategia e ai gruppi destinatari del 
programma. 

• Le attività pianificate si rafforzano vicendevolmente. 

• Il progetto è concepito in modo da creare sinergie con le 
eventuali altre campagne pubbliche o private condotte 
parallelamente. 

(b) Descrizione sintetica delle attività e 
dei prodotti/servizi da fornire 

• Le attività sono descritte accuratamente al fine di 
rispondere alle domande: chi, che cosa, quando, dove, 
perché? 

La descrizione è sufficientemente dettagliata per 
stimarne l’efficienza in termini di costi.  

(c) Qualità dei metodi di valutazione e 
degli indicatori proposti 

• La valutazione comprende uno studio destinato a 
valutare l’impatto del programma, realizzato da un 
organismo esterno indipendente. 

• La metodologia è in linea con quella suggerita 
nell’allegato III. 

• Gli indicatori proposti sono conformi ai principi esposti 
all’articolo 22 del regolamento di esecuzione 
(UE) 2015/1831 della Commissione. 

• Sono proposti valori di riferimento e valori obiettivo per gli 
indicatori pianificati. 

(d) Ripartizione adeguata della 
dotazione finanziaria in relazione agli 
obiettivi e al campo di applicazione 
delle attività 

• La dotazione finanziaria è ripartita tra le attività in modo 
efficiente. È commisurata alla strategia descritta e 
all’impatto atteso. 

(e) Chiara descrizione dei costi stimati 
e accuratezza del bilancio 

• I costi sono descritti e presentati utilizzando i costi per 
risultato per ciascun prodotto/servizio da fornire. 

• Non vi sono errori nell’analisi dei costi nella parte B e nella 
tabella dettagliata della dotazione finanziaria. 

La tabella dettagliata della dotazione finanziaria è 
coerente con la dotazione presentata nella parte A della 
proposta e con la descrizione nella parte B, sezione 4. 
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(f) Coerenza tra i costi stimati e i 
prodotti/servizi da fornire 

• I costi delle attività sono coerenti con la descrizione e la 
portata dei prodotti/servizi da fornire. 

• I costi delle singole attività sono comparabili alle consuete 
tariffe di mercato nel paese destinatario. 

• Il numero di persone/giorni stimato per le attività 
realizzate dal/i richiedente/i è proporzionale al relativo 
livello di coinvolgimento nell’esecuzione del programma; 
le rispettive tariffe sono giustificate. 

(g) Organizzazione del progetto e 
struttura della gestione 

• La struttura della gestione e i ruoli del personale coinvolto 
nell’attuazione del programma sono descritti in maniera 
chiara. 

• La ripartizione delle funzioni tra gli organismi di 
esecuzione/valutazione e i richiedenti è chiaramente 
definita. 

• È definita una strategia efficiente di coordinamento 
interno in termini di gestione dei diversi partner e 
organismi di esecuzione. 

• Sono descritte procedure adeguate per la selezione degli 
organismi di esecuzione e valutazione (sono garantiti il 
miglior rapporto qualità/prezzo e l’assenza di conflitti 
d’interesse). 

(h) Meccanismi di controllo della 
qualità e gestione del rischio 

• Sono definite procedure appropriate per la supervisione 
del lavoro degli organismi di esecuzione e degli altri 
subappaltatori. Sia la qualità dei prodotti/servizi da fornire 
sia il rispetto dei tempi e delle risorse finanziarie saranno 
oggetto di controllo. 

• Sono individuati e correttamente classificati i principali 
rischi pertinenti che potrebbero ostacolare il risultato del 
progetto e sono descritte le misure di attenuazione da 
mettere in atto. 

3. IMPATTO Punteggio massimo: 25 Punteggio minimo: 15 

(a) Impatto del progetto a livello 
dell’UE 

• Il programma ha una portata significativa e le potenzialità 
di accrescere la domanda e/o le quote di mercato. 

• Il programma ha una copertura significativa (ad esempio, 
numero e/o quota relativa di 
consumatori/importatori/acquirenti interessati ecc.). 

• L’impatto del programma è quantificato con riferimento al 
livello della/e organizzazione/i proponente/i e/o dello 
Stato membro della/e suddetta/e. 

• Il programma può apportare benefici ad altri produttori 
dell’UE dello stesso settore o di altri settori di prodotti. 

• Il progetto ha il potenziale di garantire un impatto 
economico e sociale sostenibile. Se del caso, è descritto 
il valore aggiunto in termini di occupazione. 

• Il progetto ha il potenziale di contribuire alla produzione 
e/o al consumo sostenibili. 

(b) Giustificazione del livello 
complessivo dell’investimento 

• Il livello di investimento proposto è giustificato dal ritorno 
sugli investimenti atteso (per i programmi di promozione) 
e/o dall’aumento del grado di conoscenza (per i 
programmi di informazione). 
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TOTALE Punteggio massimo: 100 Punteggio minimo: 60 
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ALLEGATO II. Informazioni sulla rappresentatività 
A norma dell’articolo 7 del regolamento (UE) n. 1144/2014 del Parlamento europeo e del 
Consiglio (in appresso «BA») e dell’articolo 1 del regolamento delegato (UE) n. 2015/1829 della 
Commissione (in appresso «DA»), l’organizzazione proponente deve essere rappresentativa del 
prodotto o del settore. La tabella seguente fornisce una sintesi di come è possibile dimostrare 
la rappresentatività. Gli articoli citati possono essere consultati nel DA e nel BA. 

 

Tipo di 
organizzazione Criteri di rappresentatività 

Organizzazione 
professionale o 
interprofessionale 
stabilita in uno Stato 
membro o a livello 
dell’UE 

Se rappresenta almeno il 50 % dei produttori o il 50 % del volume o del 
valore commercializzabile della produzione del prodotto/dei prodotti o del 
settore interessati 
[articolo 1, paragrafo 1, lettera a), punto i), del DA] 

Organizzazione interprofessionale riconosciuta dallo Stato membro 
[articolo 1, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del DA] 

Gruppi oggetto dei regimi di qualità dell’UE: se rappresenta almeno il 50 % 
del volume o valore di produzione del prodotto o dei prodotti commerciabili 
con denominazione registrata [articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del DA] 

Organizzazione di 
produttori/Associazione 
di organizzazioni di 
produttori 

Riconosciuta dallo Stato membro ai sensi degli articoli 154 o 156 del 
regolamento (UE) n. 1308/2013 
[articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del DA] 

Organismo del settore 
agroalimentare 

- il cui obiettivo e la cui attività consistono nel promuovere i prodotti agricoli e 
nel fornire informazioni sugli stessi 
- è investito dallo Stato membro di attribuzioni di servizio pubblico 
chiaramente definite in questo ambito  
- è stabilito almeno due anni prima della pubblicazione dell’invito; 
- i suoi membri includono rappresentanti del prodotto/dei prodotti o del 
settore 
[articolo 7, paragrafo 1, lettera d), del BA e articolo 1, paragrafo 1, lettera d), 
del DA] 

 

Si prega di descrivere il modo in cui l’organizzazione soddisfa i criteri di rappresentatività negli Stati 
membri interessati o a livello di Unione. A tal proposito, si prega di descrivere: 

− il tipo e lo status della propria organizzazione, ad esempio un consorzio di X e Y, il riconoscimento 
da parte dello Stato membro, la rappresentatività del settore, ecc., 

− i dati su produzione commercializzabile, esportazioni, fatturato, vendite, numero di produttori, ecc. 

Si prega di includere i riferimenti alle fonti delle informazioni cui si fa riferimento nella propria 
motivazione. La motivazione deve interessare tutti i criteri applicabili nel caso di specie. 

 

Se si fa riferimento al riconoscimento da parte dello Stato membro, si prega di allegare uno o più 
documenti giustificativi fra cui una copia del riconoscimento o un link a un elenco pubblicamente 
disponibile di organizzazioni riconosciute.  

 

Se la vostra organizzazione non è rappresentativa secondo i criteri di cui sopra, fornire una 
giustificazione del motivo per cui si ritiene che debba essere considerata rappresentativa. Possono 
essere accettate soglie più basse di quelle sopra menzionate, se l’organizzazione proponente dimostra 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R1829&amp;from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R1144&amp;from=IT
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la presenza di circostanze specifiche, compresi dati concreti sulla struttura del mercato, a giustificazione 
del trattamento dell’organizzazione proponente come rappresentante del prodotto/dei prodotti o del 
settore interessati (deroga alla norma del 50 % di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del DA). 
 

Qualora la proposta sia presentata da più organizzazioni proponenti, si prega di inserire tutte le 
descrizioni in un unico documento. Le informazioni non dovrebbero superare i 2 000 caratteri per 
organizzazione proponente. 
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ALLEGATO III: Proposte metodologiche per il calcolo ex-post dei ritorni economici 
 

I suggerimenti che seguono devono essere presi in considerazione per la valutazione dei risultati 
di un programma di promozione. Tuttavia, dovrebbe esserci coerenza tra la valutazione dei 
risultati alla fine del programma e gli obiettivi fissati all’inizio del medesimo. Pertanto, 
nell’elaborazione della proposta di programma, si prega di tener conto di tali raccomandazioni 
per la definizione degli obiettivi del programma. I ritorni possono essere espressi nell’arco della 
durata del programma. Qualora applicabile e necessario, i ritorni possono essere altresì 
presentati oltre la durata del programma. 

Impatto economico 
 

I programmi di promozione prevedono un ritorno economico. Tuttavia, poiché le attività promozionali 
hanno luogo in un contesto complesso, il loro reale impatto economico è difficile da identificare. Un 
semplice confronto dei parametri economici prima e dopo la campagna non tiene conto delle variabili di 
influenza esterna. Per distinguere il vero effetto della campagna promozionale da altre variabili quali 
tendenze o crisi di mercato, il calcolo del ritorno economico dovrebbe far uso di una base di riferimento. 
La “base di riferimento” fornisce una stima di quel che si sarebbe verificato in assenza del programma 
di promozione. L’impatto è quindi stimato mediante la comparazione tra lo scenario di riferimento e i 
dati osservati. I risultati di questa valutazione dovrebbero essere espressi in euro.  

La base di riferimento può essere determinata in vari modi. A tal proposito si descrivono due metodi 
semplici e intuitivi. Possono essere utilizzati anche altri metodi, ma la metodologia specifica prescelta 
dovrebbe essere giustificata. 

1) Tendenza storica 
Se il mercato di un prodotto ha avuto una tendenza stabile per un periodo di tempo significativo, 
si potrebbe proiettare tale tendenza nel futuro e utilizzarla come base di riferimento. In questo 
caso, il valore di riferimento Q può essere costruito proiettando la tendenza di mercato tra il 
tempo 1 (S1) e (S2) fino al tempo 3 (Q). Successivamente la situazione osservata nel tempo 3 
(S3) può essere corretta sulla base della tendenza, detraendo Q da S3 per ottenere l’effetto del 
programma. Come già menzionato, questo metodo richiede un mercato dalla tendenza stabile 
e non è dunque adatto per mercati ad alta volatilità. 

 
2) Differenza nelle differenze 

In molti casi, non ci sono tendenze di mercato stabili. Un altro approccio utilizza un prodotto 
comparabile per identificare lo scenario di riferimento. L’immagine seguente mostra una base 
di riferimento utilizzata nella metodologia “differenza nelle differenze”. Un prodotto comparabile 
(tale comparabilità deve essere giustificata) mostra una tendenza di mercato specifica (da S1 
a S2). Lo scenario di riferimento (Q) può essere costruito proiettando questa tendenza di 
mercato sulla situazione precedente la campagna del prodotto oggetto di promozione (P1). 
Confrontando la situazione osservata successivamente alla campagna (P2) con la base di 
riferimento, è possibile dedurre l’effetto della campagna, tenendo conto delle tendenze di 
mercato. 



Sovvenzioni dell’UE: Guida del programma AGRIP V4.0 – 15.12.2023 

 

42 
 

 

 
 
Si prega di notare la complementarità dei due metodi sopra descritti. Se un prodotto ha mostrato 
in passato una tendenza analoga a quella del prodotto promosso/oggetto dell’analisi, si 
potrebbe sostenere che è comparabile e pertanto adatto a costruire la base di riferimento 
mediante il metodo della differenza nelle differenze. 

Il ritorno del programma consiste nell’aumento delle vendite (EUR) nel corso della sua esecuzione. Gli 
effetti a lungo termine non possono essere presi in considerazione in quanto la valutazione avviene alla 
fine del programma. 

Si raccomanda inoltre di inserire il ritorno sull’investimento (ROI) del programma. Quest’ultimo 
dev’essere calcolato come rapporto tra l’aumento delle vendite o delle esportazioni dei prodotti nel corso 
del periodo di durata del programma (ritorno) e l’investimento effettuato (pari al totale dei costi del 
programma). 

Impatto sul grado di conoscenza 
L’obiettivo finale dei programmi informativi è aumentare il grado di conoscenza. Per conoscere il numero 
delle persone che hanno acquisito nuove conoscenze, si potrebbe svolgere un’indagine con la seguente 
struttura: 

poiché nella maggior parte dei casi una campagna d’informazione copre una serie di temi e di messaggi, 
non è sufficiente una sola domanda per valutare l’effettiva ricezione delle informazioni, ma sono 
necessarie più domande. Una persona può essere considerata ben informata sul messaggio/tema se 
conosce la risposta ad una percentuale predefinita di tali domande. La tabella che segue mostra un 
esempio di test in cui si considera ben informata una persona che ha ottenuto un punteggio di almeno 
2/3: 

Persona X Risposta 
desiderata 

Risposta 
selezionata Persona Y Risposta 

desiderata 
Risposta 

selezionata 

Domanda 1 Sì Sì Domanda 1 Sì Sì 

Domanda 2 Sì Sì Domanda 2 Sì No 

Domanda 3 No Sì Domanda 3 No No 

Risultato 2/3 = positivo Risultato 1/3 = negativo 

La persona X ha superato il test mentre la persona Y non l’ha superato. L’aumento in termini assoluti 
del numero di persone che superano tale test, confrontando la situazione precedente e successiva alla 
campagna, rappresenta l’impatto sul grado di conoscenza. Le domande devono essere formulate in 
modo tale che l’attribuzione del punteggio risulti semplice. Esse dovrebbero anche essere 
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rappresentative dei temi e dei messaggi coperti dal programma. Il campione deve essere 
rappresentativo del gruppo o dei gruppi destinatari. Il confronto delle indagini precedenti e successive 
alla campagna deve indicare il numero assoluto delle persone che hanno acquisito nuove conoscenze. 

Possono essere utilizzati anche altri metodi di indagine. Tuttavia, devono essere debitamente giustificati 
e permettere di conseguire lo stesso obiettiv 
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