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PREFAZIONE

Il terzo settore ha assunto nel corso degli ultimi decenni un ruolo fon-
damentale, oltre che sociale, anche economico nell’economia nazionale e
internazionale.

Tale sviluppo non è stato, tuttavia, accompagnato, almeno a livello na-
zionale, da una consapevole “evoluzione” normativa, tanto che le disposi-
zioni di riferimento per il governo e la rappresentazione dei risultati eco-
nomico-finanziari sono sostanzialmente rimaste invariate per molti aspetti
rispetto all’originaria stesura presente nel codice civile del 1942.

Recenti innovazioni legislative – in primis l’istituzione della qualifica
di “impresa sociale” – appaiono, tuttavia, orientate a riconoscere un ruolo
diverso e più “moderno” ai soggetti che operano nell’ambito del mondo del
non profit, anche se l’attuale contesto disciplinatorio, e specificamente la
disciplina legata all’informativa contabile, risulta ancora distante dal-
l’attenzione dedicata alla tematica da altri Paesi anche a noi vicini per cul-
tura e configurazione sociale.

Le complessità inerenti alla predisposizione dei prospetti contabili di
sintesi sono, di fatto, molteplici sia per la menzionata sostanziale inesisten-
za di norme giuscontabili, sia perché le problematiche peculiari della rendi-
contazione economico-finanziaria delle aziende non profit non appaiono
ancora in molti casi debitamente analizzate e condivise dagli studiosi e dal
mondo operativo.

Il presente volume si propone di fornire alcune prospettive di svi-
luppo per la definizione delle norme tecnico-contabili per le aziende non
profit sempre partendo dall’esame della più autorevole dottrina e prassi
in materia.

Si aspira, inoltre, a verificare se la dottrina e la prassi propongono
comportamenti contabili condivisi a livello nazionale e internazionale e se
le eventuali discrasie siano determinate da differenti scelte di natura tecni-
co-contabile o originino da una diversa visione dell’informativa contabile.
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Il testo in oggetto è suddiviso, nonostante che i capitoli siano tra loro
collegati e organizzati in ordine logico e concettuale, in tre parti.

La Parte prima ha il compito di fornire un quadro di riferimento sulla
situazione normativa e tecnico contabile a oggi vigente.

Più nel dettaglio, il capitolo 1 illustra le difformità e le caratteristiche
identitarie delle aziende non profit, esaminando alcuni degli studi che, a pa-
rere di chi scrive, hanno contribuito e contribuiscono a definire un quadro
classificatorio degli istituti economici del privato sociale.

Il capitolo 2 presenta le più rilevanti disposizioni di legge giuridiche e
fiscali del diritto positivo nazionale che interessano la rendicontazione eco-
nomico-finanziaria di specifiche figure giuridiche senza scopo di lucro.

Il capitolo 3 esamina il rapporto tra norme giuscontabili e principi
contabili, investigando l’origine e il ruolo ricoperto da alcuni tra i più signi-
ficativi esempi di “principi contabili per il terzo settore”.

La Parte seconda sviluppa l’analisi delle problematiche tecnico-
contabili approfondendo e sviluppando le raccomandazioni contabili ema-
nate dalla commissione “aziende non profit” del Consiglio Nazionale dei
Dottori Commercialisti.

In questo ambito, il capitolo 4 analizza il contenuto del quadro siste-
matico per la preparazione e la redazione del bilancio con particolare inte-
resse per la definizione del ruolo del financial reporting nel mondo delle
aziende non profit, l’identificazione degli stakeholder (e delle loro esigenze
conoscitive) e i postulati di bilancio.

Il capitolo 5 si propone di approfondire le motivazioni che sottendono
alle scelte effettuate dalla commissione “aziende non profit” nella previsio-
ne degli schemi di bilancio e delle informazioni integrative.

Il capitolo 6 esamina le principali criticità che possono emergere in se-
de di contabilizzazione delle poste di bilancio, soffermando la propria at-
tenzione sui criteri di valutazione adottati dai più autorevoli standard setter
internazionali.

Il capitolo 7 esplora il tema (ancora di frontiera) dei gruppi non profit e
delle aggregazioni aziendali tra attività non profit, in ragione delle tecniche
ritenute più rilevanti per fornire un esauriente quadro sulla situazione
aziendale del gruppo.

L’ultima parte del volume si compone del solo capitolo 8, inclusivo delle
testimonianze di Telethon, Ai.Bi. Associazione Amici dei Bambini e San Pa-
trignano, eccellenze per la rendicontazione delle aziende del settore non profit.

La realizzazione di un libro è un’attività complessa che rappresenta un
forte arricchimento culturale per l’autore, ma che richiede sempre un ampio
confronto e un supporto da parte di altre persone.
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Le persone verso cui personalmente nutro un debito di riconoscenza
sono in questo caso tante e sicuramente menzionandone solo alcune faccio
un torto ad altre.

Mi è, comunque, impossibile non ringraziare il professor Gennaro Fer-
rara e il professor Giuseppe Vito che hanno sempre guidato e dimostrato
fiducia nella mia attività scientifica.

Devo, poi, ringraziare il professor Sergio Terzani e la professoressa
Marcella Mulazzani che mi hanno sempre fornito nel corso del mio percor-
so di studio preziosi consigli e un supporto generoso che è andato oltre le
mie aspettative.

Infine, sono sinceramente riconoscente al dottor Giorgio Sganga e al
dottor Domenico Piccolo che mi hanno dato la possibilità in questo decen-
nio di partecipare all’attività delle commissioni tecnico-contabili del Con-
siglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, prima, e del Consiglio Nazio-
nale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, poi, e a tutti colo-
ro che in questi anni hanno collaborato all’attività delle commissioni con
cui ho diviso per anni una sincera passione per la ricerca di finalità non solo
“contabili” a cui il tempo da dedicare non sarà mai abbastanza.

La realizzazione del libro non sarebbe poi stato, infine, possibile senza
la preziosa cura della dottoressa Alessandra Vecchio.

Napoli, luglio 2009

Matteo Pozzoli





Parte prima

Inquadramento generale
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1. LE AZIENDE DEL TERZO SETTORE

1. Lineamenti definitori

Con il termine “terzo settore” si fa solitamente riferimento a un insieme
molto vasto di organizzazioni che operano in campi di attività di natura so-
cio-solidaristica, quali l’assistenza sociale, la tutela dei soggetti svantag-
giati, l’istruzione, la promozione di attività artistico-culturale, la ricerca
scientifica, l’erogazione di servizi sociali e religiosi, la promozione di for-
me di sviluppo compatibili con il rispetto dell’ambiente, e molto ancora1.

Il presente volume considera problematiche di natura aziendalistica e,
in particolare, tecnico-contabile.

È però opportuno delineare preliminarmente un quadro del mondo del
non profit, concentrando le proprie osservazioni sulla serie di premesse
concettuali e definitorie che risultano essenziali per un’adeguata compren-
sione della realtà e della dimensione delle organizzazioni oggetto di analisi.

A questo riguardo, occorre da subito evidenziare che non è possibile
fornire una definizione di terzo settore né un’elencazione “esatta” delle ca-
ratteristiche delle aziende che operano in tale ambito, in ragione del fatto
che queste vengono classificate in modo diverso a seconda della finalità e
anche dell’approccio considerati.

Il terzo settore, infatti, è oggetto di studio da parte dei più disparati
settori disciplinari e la sua dinamicità è tale che mal si presta a essere cri-
stallizzato in una definizione più o meno condivisa, poiché esso ha infatti
dimostrato una tendenza a modificare costantemente i propri lineamenti es-

1 Il termine “terzo settore” è stato utilizzato per la prima volta nel Rapporto Delors, redatto
in sede comunitaria nel 1978. Si deve sottolineare che tale caratterizzazione, oltre a fornire
al terzo settore – come metteremo in rilievo nel proseguo – un carattere di residualità, forni-
va contestualmente al non profit un ruolo equiparato agli altri due settori. In definitiva, il
terzo settore si propone come una realtà economica, oltre che sociale e, anzi, è proprio la
dimensione economica che rende indispensabile la ricerca di caratteristiche identificative.
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